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REGISTRAZIONE E ARCHIVIO 
 
Se  non  c i  è  p iù  da to  so rp rende re  l e  ammin i s t r az ion i  de i  s eco l i  

t r a s c o r s i  n e l l ’ a t t o  d i  c o s t i t u i r e  i  l o r o  a r c h i v i ,  ci sono però pervenuti alcuni 
ind iz i ,  che dimostrano come, anche allora, una qualche n o r m a  p r e s i e -
desse  a l l ’ accumulaz ione  deg l i  a t t i  s i a  pe r  r iun i r l i ,  e  qu ind i  f ac i l i t a rne  
i l  r inven imen to ,  s i a  pe r  conse rva rne  p iù  s i cu ramente  l a  memor ia .  R i -
co rd i amo  l e  no t e  t e rga l i  d i  c e r t e  pe rgamene  de l l ’XI . °  s eco lo ,  che  ne  
assodano  la  p roven ienza ;  poss i amo  pa r imen te  f a r  menz ione  cos ì  de i  
cop i a r i ,  r eg i s t r i ,  i s t rumen ta r i  deg l i  a t t i  p iù  importanti, come dei volumi  
ove ,  a  mo’  de l l e  ve tus te  G e s t a  m u n i c i p a l i a ,  ins inuavans i  a l t r i  a t t i  pe r  
darvi  l 'oppor tuna val id i tà .  Possiamo rammentare ancora  que l ,  che  o -
gnuno ,  che  rov i s t i  a rch iv i  d i  vecch ie  f amig l i e ,  t rova  fac i lmen te ,  c ioè  
que i  pacch i  d i  l e t t e r e  e  d i  s c r i t t u r e  p i ega t e  i n  o t t o ,  r ecan t i  a  t e rgo  un  
o c c h i e t t o  c o l l a  d a t a  e  c o l  n o m e  d e l  m i t t e n t e . 

Co l l e  r i fo rme  de l  s eco lo  XVII I  que l l a  no rma  s i  gene ral izza  e  as -
sume  l a  fo rma  p rec i sa  di regolamento di tutto un servizio, pel quale oc-
co r ra  a t t e s t a re  in  modo  non  dubb io  l ' a r r ivo  e  l a  sped iz ione  deg l i  a t t i ,  
che  confermano l ’a t t iv i tà  d i  un’amminis t raz ione ,  e  tu t ta  l a  s t rada ,  tu t t i  
i  p a s s a g g i ,  ch ’ess i  debbono  pe rco r r e r e ,  ne l l a  f a se  d i  s t ud io  e  d i  t r a t -
t az ione ,  p r ima  d i  g iungere  a l l a  conc lus ione  deg l i  a f fa r i ,  a i  qua l i  s i  r i -
f e r i s c o n o .  C o s ì ,  a c c a n t o  ag l i  o rd inament i  emanat i  da l  Re  d i  Sardegna 
i l  6  g iugno  1775 ,  no i  t rov i amo  i l  s i s t ema  d i  r eg i s t r az ione  e  o rd ina -
me n to  deg l i  a t t i  de l l e  ope re  p i e  d i  Mi l ano  in t rodo t to  ve r so  g l i  u l t imi  
d i  que l  s eco lo  da l l ’ aba t e  Ca r lo  G iuseppe  Borbone ,  e  pe r  c iò  de t to  
s i s t ema  Borbone ;  l e  r eg i s t r a tu r e  t edesche  e  aus t r i a che ;  l ' o rd inamento  
f r ancese ,  che  g l i  e s e r c i t i  r i vo luz iona r i  trasportarono seco in Italia, e c .  
e c .  S i cché ,  a l l a  f i ne  d i  que l  s eco lo ,  non  v’ha  p iù  amminis t raz ione ,  
che  non  abb ia  un  u f f i c io  spec ia le ,  che  a t t enda  a  que l  se rv iz io . 

N e l  s e c o l o  X I X  s i  m o l t i p l i c a n o  l e  p r o p o s t e  e  l e  i s t r u z i o n i  i n  p r o -
pos i t o .  Ra re  sono ,  pe rò ,  que l l e ,  ne l l e  q u a l i ,  c o s ì  i n  I t a l i a ,  c o m e  n e l  
Be lg io ,  ne i  Paes i  Bass i  e  a l t rove ,  non  s i  s co rga  ancora  quanta  par te  
s i a  s t a t a  l a sc ia ta  a l l a  p ra t i cacc ia ,  all’empirismo, e alle cabale degli im-
p iega t i  pe r  r ende r s i  i nd i spensab i l i .  Ond’è  che ,  a  d i spe t to  d i  t u t t i  i  
provved imen t i ,  i l  s e rv iz io  non  ha  r i sen t i to  da  tu t t a  que l l ’ e spe r i enza  
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que i  benef iz i ,  cu i  po teva  asp i ra re ;  e  qu ind i ,  anche  a l  g io rno  d’oggi  
mo l to  l a sc i ano  da  de s ide ra r e  l a  r eg i s t r az ione  de l l e  p r a t i che  co r r en t i  e  
l a  l o ro  conse rvaz ione  in  a rch iv io . 

P e r c i ò  r e p u t i a m o  s t r e t t o  dove re  d i  ch iunque  t r a t t i  de l l e  ma te r i e  
a rch iv i s t i che  d i  accennare  succ in tamen te  anche  a  ques te  due  funz ioni  
e  d i  non  d imen t i ca r l e  i n  conf ron to  de l l a  t r a t t az ione  d i  t u t to  quan to  s i  
r i f e r i s c a  s o l t a n t o  a i  d o c u m e n t i  s t o r i c i  rinchiusi in archivi generali. Anche 
e s se  cos t i t u i scono  una  pa r t e  e  una  pa r t e  no tevo le  de l l ’ a r ch iv i s t i ca .  C i  
f anno  a s s i s t e r e  a l l ’o r ig ine ,  a l l a  c r eaz ione  de l l ’ a rch iv io :  e  pe rc iò  c ’ in-
t e re s sano  non  meno  d i  t u t t e  l e  a l t r e  pa r t i ,  come  in t e re s se ranno  co lo ro ,  
i  qua l i  ver ranno dopo d i  no i  e  dovranno  t ra t t a re  deg l i  a rch iv i  che  
s t anno  cos t i t uendo  l e  ammin i s t r az ion i  de l  nos t ro  t empo . 

Checché  a l t r i  sos t enga ,  que l l e  due  funz ion i  de l l a  r e g i s t r a z i o n e  e  
d e l l ’ a r c h i v i o  sono  as so lu tamen te  f r a  lo ro  d i s t in t e .  La  p r ima  r igua rda  
t u t t i  g l i  a t t i  c h e  c o n c e rnono  l ' a t t iv i t à  de l l ’ ammin i s t r az ione ,  men t re  
ques t a  l i  r i ceve ,  l i  s t ud ia ,  l i  sped i sce ;  l ' a r ch iv io  cus tod i sce  que l l i  che  
l a  medes ima  amminis t raz ione  ha  g ià  r i cevu to ,  s tud ia to  conc luso ,  ma  
de ’  qua l i  r epu ta  conven ien te  conse rvare  memor ia .  En t rambe ,  pe rò ,  
s o no  f r a  l o ro  i n t imamen te  connes se ;  ed  en t r ambe  s i  r i t r ovano  p re s so  
tu t t e  l e  ammin i s t r az ion i  moderne ,  g rand i  o  p i cco le ,  che  s i ano . 

Noi  abb iamo numeros i  esempi  d i  p rovvediment i  governa t iv i ,  che  
l e  con t emplano :  e  pe r  c i t a rne  a l cun i ,  pos t e r io r i  a l l a  cos t i t uz ione  de l  
Regno ,  e  p roven ien t i  da l  so lo  Min i s t e ro  de l l ’ In t e rno ,  pos s i amo  r i co r -
da re  come  a l l a  r eg i s t r az ione  e  a l l ’ a rch iv io  de l l e  P re fe t tu re  e  so t top re -
f e t tu re ,  quando  ques t e  u l t ime  e s i s t evano ,  s i  r i conne t tono  d ive r s i  a r t i -
co l i  de i  Rego lamen t i  de l l a  l egge  comuna le  e  provinc ia le ,  approvat i  co i  
r e g i  d e c r e t i  d e l l ’ 8  g i u g n o  1 8 6 5 ,  n . °  2 3 2 1 ,  1 0  g i u g n o  1 8 8 9 ,  n . °  6 1 0 7 ,  
e  1 2  f e b b r a i o  1 9 1 1 ,  n . °  2 9 3 ,  n o n c h é  l e  i s t r u z i o n i  m i n i s t e r i a l i  d e l  1 . °  
g iugno  1866 .  Questi medesimi provvedimenti, specialmente interpretati 
dalle circolar i del Ministero suddetto del 1 . °  m a r z o  1 8 9 7 ,  n . °  1 7 1 0 0 , 
2, e 24 luglio 1897 stesso numero, danno le norme per la tenuta degli 
archivi comunali. Il servizio degli uffici di leva, e, specialmente l’eli-
minazione di alcune carte del medesimo, sono considerati dalle istruzioni 
del Ministero della Guerra del 24 giugno 1889, n.° 40250. L e  i s t r u -
zioni del Ministero d e l l ’ I n t e r n o  d e l  1 6  s e t t e m b r e  1 8 8 7 ,  n . °  9 0 4 8  e  
la circolare 1° giugno 1903, n.° 9048.1, concernono l'ordinamento 
dell’archivio e del protocollo d e g l i  uf f ic i  d i  pubbl ica  s icurezza .  In f ine  
per le carceri, finché rimasero affidate al Ministero dell’Interno, il me-
desimo servizio fu regolato da l l e  c i r co l a r i  de l  15  magg io  1869 ,  n . °  22, 
e 15 dicembre 1883, n.° 69904.12.1.g. ec., ec. 
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Mancava un provvedimento gene ra l e  che  conce rnes se  que l  mede -

s imo servizio presso tutte quante le amministrazioni centrali dello Stato; 
e d  e s s o  f u  e m a n a t o  c o l  r e g i o  d e c r e t o  d e l  2 5  g e n n a i o  1 9 0 0 ,  n . °  3 5 , 
che  acco l se  l e  p ropos t e  de l l a  Commiss ione  spec i a l e  nomina t a  con  de -
c r e t o  d e l  3  o t t o b r e  1 8 9 4  p e r  l o  s t u d i o  e  l a  p r o p o s t a  « d i  u n  m e t o d o  
d i  r eg i s t r az ione  e  d i  a r ch iv i az ione  de l l e  ca r t e  che  f acc i a  r i spa rmia re  
l avoro  e  spesa ;  che  ga ran t i sca  l a  buona  cus tod ia  deg l i  a t t i ;  che  pe r -
m e t t a  d i  e l imina re  con  f ac i l i t à  e  s i cu rezza  que l l i ,  de i  qua l i  s a rebbe  
i n u t i l e  l a  c o n s e r v a z i o n e »  ( 1 ) .  

Da l  complesso  d i  ques t i  p rovved imen t i  r i su l t a ,  anz i  tu t to ,  che ,  se  
i l  b i sogno  d i  una  r ego la  un i fo rme  fu  ed  è  a i  g io rn i  nos t r i  p iù  s en t i t o  
c he  ne i  t empi  pas sa t i ,  i l  Governo ,  r endendosene  con to ,  ha  in t e so  im-
p o r n e  l ' o s s e rvanza  genera le  e  pa r t i co la re  non  so lamente  a i  p ropr i  u f -
f i c i ,  ma  anche  a  tu t t i  quelli che potessero interessare al pubblico,  anche  
s e  a u t a r c h i c i  c o m e  i  c o m u n i . 

Appare altresì che, pu re  e s sendo  d i s t in t e ,  en t r ambe  l e  funz ion i  
sono fra loro intimamente collegate. S e  o c c o r r e s s e  a n c o r a  u n  e s e m p i o , 
e si volesse sceglierlo all’estero pe r  d imos t r a r e  che  l o  s t e s so  avv iene  
d a  p e r  t u t to ,  bas t e rebbe  citare quello del municipio di Bruxelles,  ove  
l e  p ra t i che  in  a r r ivo  sono  r eg i s t r a t e  e  numera t e  ne l l ’ I n d i c a t e u r  g é n é -
r a l ,  t e n u t o  p r e s s o  i l  Segretariato, e, dopo espletate, passate all’archivio . 

I l  f a t to ,  che ,  come  conc lus ione  de l l e  due  funz ion i ,  s i  t rov i  l ' a r -
ch iv io ,  ha ,  p r e s so  mo l t e  ammin i s t r az ion i  cen t r a l i  e  pe r i f e r i che ,  ne l l e  
qua l i  en t r ambe  sono  a f f i da t e  a l l o  s t e s so  pe r sona l e ,  i ndo t to  a  concen-
t r a r e  in questa sola espressione il concetto di tutte quelle f u n z i o n i .  
Perciò in molti luoghi dicesi archivio tutto il servizio della r e g i s t r a z i o n e  
                                                 

(1) A titolo d’onore, ricorderemo ch’era composta del comm. Enrico De Paoli, 

soprintendente agli archivi romani e direttore dell’Archivio del Regno, presidente; del cav. 

Alfredo Giovannetti,  ispettore al Ministero dell’Interno, segretario; e dei signori comm. Giacomo 
Gorrini, pel Ministero degli Affari esteri; comm. Cesare Salvarezza, pel Ministero dell’Interno; 

comm. Guglielmo Arena, pel Ministero della Giustizia; cav. Antonio Guidoni, pel Ministero delle 

Finanze; cav. Bernardo Guano, pel Ministero del Tesoro; cav. Vincenzo Invernizzi,  pel Ministero 
della Guerra; cavaliere Francesco Orengo, pel Ministero della Marina; comm. Alfonso Sparagna, 

pel Ministero dell’Istruzione; comm. Ermete Zoccoli, pel Ministero dei Lavori Pubblici; comm. 

Giuseppe Fadiga, sostituito poi dal comm. Filippo Grisolia,  pel Ministero di Agricoltura, Industria 
e Commercio; comm. Clemente Figini, pel  Ministero delle Poste e dei Telegrafi; cav. Lorenzo 

Fontanello, per la Corte dei Conti. 

La sua relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell’Interno è da noi 
citata secondo la stampa fattane nel Bollettino Ufficiale del Ministero dei Lavori Pubblici 

dell’anno 1900. 
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e  dell’archivio;  c o m e  i n  a l t r i  s i  d i c e  s e m p l i c e m e n t e  s e g r e t a r i a t o ,  u f -
ficio d’ordine , protocollo ,  ec. 

Il primo di questi appellativi, va levo le  pe r  g l i  u f f i c i  p r iva t i  e  mi -
nori, ove tutto quanto l'andamento dell’istituto dipende dal segretario, 
non si adatta alle amministrazioni maggiori. Ufficio d’ordine , si disse, 
con una espressione s o l a,  l ’ ins i eme  d i  que l l e  due  funz ion i ,  a l l e  qua l i  
se n’aggiunsero altre, come  l a  cop ia ,  l ' a s s i s t enza ,  l a  sped iz ione  ec .  Ma  
la Commissione, già ricordata, ch iamata  a  pronunziars i  su  que l l ’ap-
pellativo, riferì nella p r o p r i a  r e l a z i o n e  c h e :  «  s i  d i s c u s s e  s e  f o s s e  o  
no da usare la denominazione di Ufficio d’ordine  a designare quel 
complesso di ope raz ion i ,  che  p ropr i amen te  s i  s a rebbe  dovu to  ch ia-
mare di cancelleria, se  ques ta  pa ro la  non  avesse  g ià  a l t rove  g ius t i s -
sima applicazione. Le  pa ro l e  U f f i c i o  d ’ o r d i n e  non  s i gn i f i cano  nu l l a 
per se medesime, e  f o r s e  e sp r imono  poca  s t ima  de l l e  pe r sone ,  che  
vi appartengono: come se tutto ciò che esse fanno non abbia merito 
maggiore de l l ’obbed ienza .  S i  r i co rdò  che ,  g ià ,  i n  t a lune  nos t re  
provincie, ed  o ra ,  p re s so  a l t r e  naz ion i ,  ques t i  u f f i c i  s i  d i s s e r o  e  s i  
dicono di registratura  e di archivio: e, bene considerate le cose, si 
riconobbe in questa intitolazione più evidente significato e maggiore 
proprietà di parole: essa venne dunque preferita ». 

Per evitare confusione noi pure l'accettiamo colla modesta cor-
rezione di registratura in registrazione, quantunque l'esperienza c’ in-
segni come anche fra coloro, che  dovrebbero  ado t ta r l a ,  poch i  s i ano  
dello stesso avviso e parecchi c o n t i n u i n o  a  p r e f e r i r e ,  s e  n o n  i l  t i t o l o  
di uffici d’ordine, quelli di archivio e di protocollo. 

 
REGISTRAZIONE. — Comunque sia chiamato, l’ufficio in questione  

r i ceve  l a  ma te r i a  da  r eg i s t r a r e  da l  s e rv i z io ,  i nca r i ca to  p re s so  l e  s in-
gole amministrazioni dell’apertura del corriere in arrivo, e spesso anche  
della concentrazione, dopo  l a  f i rma ,  deg l i  a t t i  con tenen t i  i  p rovved iment i , 
le disposizioni dell’amministrazione stessa; co r r i e r e  ed  a t t i  che ,  dopo  
essere stati t i m b r a t i  i n  a r r i v o  o in partenza dal p r ede t t o  s e rv i z io ,  ov-
vero caricati del rescritto agli atti , quando non debbano aver ulterior 
corso, debbono ugualmente essere registrati in protocollo. 

La voce protocollo  è, come abbiamo accennato, frequentemente 
ancora adoperata, c o m e  q u e l l a  r i f e r e n t e s i  a l l ’ e l e m e n t o  c h e  c o n c e n t r a 
in sé e rappresenta tutta quanta l ' a t t i v i t à  d e l l ’ e n t e ,  a l  q u a l e  a p p a r -
t i ene .  I l  p r o t o c o l l o  e  p a r t i c o l a r m e n t e  i l  p r o t o c o l l o  g e n e r a l e  è l'imma-
g ine  per fe t t a  d i  tu t t a  ques ta  a t t iv i t à .  Nul la  v i  s fugge;  tu t to  v i  s i  d i -
spone  i n  o r d i n e  p e r  e s s e r e  t r a t t a t o  e  r i s o l t o ,  t u t t o  v i  s i  c o n c l u d e .  È  
l o  s c h e m a  della storia dell’ente;  che ci f a  r impiangere  d i  n o n  t r o -
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varne  ugua l i  pe r  l e  i s t i t uz ion i  s compar se :  ed  é  pe rc iò  s empre  so t t r a t t o  
a  t u t t e  l e  e l iminaz ion i . 

Cons i s t e  in  un  r eg i s t ro  annua le  d i  fo rma to  quas i  s empre  supe r io re  
a l l a  med ia ,  d iv i so  in  f inche  e  case l l e  da  3  a  5  r ighe ;  ne l  qua le  s i  r e -
g i s t r ano  s econdo  l ' o rd ine  d ’a r r ivo  o  d i  sped iz ione ,  r appresen ta to  da  
un  numero  progress ivo ,  annua le , tutti gli atti che giungono o che si spe -
d i scono ,  tu t t i  i  passagg i  attraverso gli uffici di studio o direttivi a quelli 
e s e c u t iv i .  Pe rc iò  l e  sue  co lonne  devono  comprende re  i l  n u m e r o  d ’ o r -
d i n e ;  la  d a t a  d e l l a  r e g i s t r a z i o n e ;  la  d e s c r i z i o n e  d e g l i  a t t i  i n  a r r i v o  
espressa dal nome del mittente, dal riassunto brevissimo del contenuto,  
da l l a  da ta  e  da l  numero  deg l i  a t t i  s t e s s i ,  e  dag l i  a l lega t i  che  eventua l -
men te  l i  a ccompagnasse ro :  l a  d e s c r i z i o n e  d e l  p r o v v e d i m e n t o  d e l l ’ a m-
m i n i s t r a z i o n e  o  d e g l i  a t t i  s p e d i t i ,  e spressa  da l  nome de l  des t ina ta r io ,  
da l  r i a s sun to  de l  p rovved imento  o  de l l ’ a t to ,  da l l a  da ta  e  da l l ’ ind ica-
z ione  deg l i  a l l ega t i ;  l a c l a s s i f i c a z i o n e  degl i  a t t i  in  archivio,  per  sapere 
ove  r in t r acc i a r l i ;  i l  c o l l e g a m e n t o  d e l l ’ a t t o  c o g l i  a t t i  antecedenti  e sus-
s e g u e n t i  de l l a  medes ima  p ra t i ca .  La  c l a s s i f i caz ione  e  i l  co l l egamen to  
sono  spes so  s egna t i  ne l l a  stessa casella su tre righe in colonna, la prima 
de l l e  qua l i  r eca  i l  numero  an teceden te ;  l a  s econda ,  l a  c l a s s i f i caz ione ;  
l a  t e r za ,  i l  numero  sus seguen te . 

Da  tu t t a  ques t a  de sc r i z ione  r i su l t a  che  i l  p ro toco l lo  i nd i ca  i l  ca -
r ico  de l l ’u f f i c io  ne l l a  pa r t i t a ,  ne l l a  qua le  r eg i s t r a  g l i  a t t i  i n  a r r ivo;  e  
l o  scar ico  i n  que l l a ,  in  cu i  segna  l e  sped iz ion i .  Le  due  par t i t e  devono  
e s s e r  g i o r n a l m e n t e  t e n u t e  a l  c o r r e n t e . 

I n  t u t t e  l e  s p e c i e  d i  p r o t o c o l l o  s i  r i s c o n t r a n o  q u a s i  t u t t e  l e  i n-
d icaz ion i  che  abb iamo  o r  o ra  e spos t e .  Que l l e  spec i e  s i  d i s t i nguono  
per  p a r t i co l a r i  d i spos i z ion i  dovu te  a l  c r i t e r i o ,  s econdo  i l  qua l e  i l  p ro-
t oco l l o  è  t enu to .  No i  abb i amo ,  ad  e semp io ,  i l  p ro toco l l o  pe r  d a t a ,  
que l l o  pe r  m a t e r i a ,  que l lo  pe r  a f f a r e ,  e  que l lo  pe r  p r o v e n i e n z a .  

Ma  men t re  i l  p ro toco l lo  pe r  da ta  a s segna  un  numero  d ive r so  ad  
o g n i  r e g i s t r a z i o n e  e d  è  p e r c i ò  d e t t o  a n a l i t i c o ,  i n  que l lo  pe r  a f f a r i  o  
ne l l ’a l t ro  per  p rovenienza ,  ogn i  a f fa re  od  ogni  u f f ic io  t rasmet t i to re  a t -
t r ibu i sce  un  numero  comune  a  tu t t i  g l i  a t t i ,  che  compongono  l ' a f f a re  
o  che  p rovengono  da l l o  s t e s so  u f f i c i o ,  l imi tandos i  a  dare  ta lvo l ta  un  
so t tonumero  ad  ogn i  s ingo la  reg i s t raz ione .  Ques t i  u l t imi  p ro toco l l i  d i -
c o n s i  s i n t e t i c i .  

I l  p ro toco l l o  pe r  da t a  può  t r a s fo rmar s i  i n  p ro toco l l o  pe r  a f f a r i  
quando siano riservate più caselle agli atti trattanti il medesimo affare,  
che  po te s se ro  g iunge re  a l l a  r eg i s t r az ione . Ma per ciò fare occorre saper 
prevedere la quantità di spazio necessario e usare il meno  pos s ib i l e  d i  



 

La biblioteca di ARCHIVI – http://archivi.beniculturali.it   E. CASANOVA  - Archivistica 
 

140

r inv i i  ad  a l t r e  pag ine  e  case l l e  quando  l e  p r ime  s i ano  esaur i t e ,  s e  non  
s i  vog l i a  f a r  cosa  che  l a sc i  da  de s i d e r a r e . 

Cos t i tuendo  tes t imonianza  i r re f ragab i le  de l l ’a r r ivo ,  de l  passaggio  
o  de l l a  sped iz ione  d i  un  a t to ,  i l  p ro toco l lo  gene ra le ,  a  sua  vo l t a ,  può  
i n  pa recch i  c a s i  r i ch i ede re  i l  co r r edo  d i  a l t r i  r eg i s t r i  o  p ro toco l l i  spe -
c i a l i  s u s s i d i a r i  c h e  a t t e s t i n o  r i cevu ta  o  evas ione  deg l i  a t t i  pe r  opera  
deg l i  u f f i c i ,  a i  qua l i  s i ano  s t a t i  manda t i .  Ta l  co r redo  è  a l l e  vo l t e  ad -
d i r i t t u r a  f a r r ag inoso ;  e  ba s t e r ebbe  a  p rova r lo  l ' a r t i co lo  5  de l l e  i s t ru-
z ion i  m in i s t e r i a l i  1 . °  g iugno  1866  pe r  l a  t enu t a  de l  p ro toco l l o  e  de l -
l ' a r c h i v i o  d e l l e  P r e f e t t u r e ,  c h e  r i c h i e d e  n i e n t e m e n o  c h e  2 2  r e g i s t r i ,  
t u t t i  annua l i ,  r i do t t i  po i  a  13  da l  r ego lamen to  pe r  l ' e secuz ione  de l l a  
l egge  comuna le  e  p rov inc ia l e  approva to  con  r .  d .  12  f ebbra io  1911 ,  
n . °  2 9 7 . 

Ques ta  ca te rva  d i  sc r i t tu raz ion i  suss id ia r i e ,  t u t to ra  in  v igore  in  
a l cun i  u f f i c i ,  i n t r a l c i a  i l  s e rv i z io ,  come  è  f ac i l e  i n t ende re  e  r i ch i ede  
l ’ a ss i s t enza  d i  numeroso  pe rsona le ,  quando  debba  esse re  t enu ta  a l  co r -
r e n t e .  S i  r i f e r i s c e  p e r  l o  p i ù  a  p a r t i c o l a r i  t a l i  c h e  p o t r e b b e r o  e s s e r e  
sodd i s f a t t i  p iù  f ac i lmen te  e  r ap idamen te .  Se  po i  i l  numero  d ’o rd ine  
de l l a  r eg i s t r az ione ,  anz iché  e s se re  annua le  fos se  con t inua t ivo ,  no i  a -
vremmo tale un intreccio di affari e tale una complicazione di richiami, 
da  r i t a rdare  a  sua  vo l ta  i l  se rv iz io . 

Tu t t i  ques t i  d i f e t t i  s i  r i specch iano  e  ing rand i scono  ne l  p ro toco l lo  
genera le  d i  una  g rande  amminis t raz ione ,  d i  una  amminis t raz ione  cen-
t r a l e ,  ove affluiscono giornalmente carichi spaventosi di corrispondenza 
e  a l t r e t t an t i  s e  ne  sped i s cono .  I l  p ro toco l l o  gene ra l e  a l l o r a  non  s t a  
pi ù  a l  co r r en t e ;  e  i  r i t a rd i  che  t u t t e  l e  m inuz i e  c r eano  pe r  r ende r lo  
p iù  pe r fe t to ,  p rovocano  inconven ien t i  e  dann i ,  che  non  possono  non  
e s s e r e  o s s e r v a t i . 

Ond’è che la citata Commissione, senza preoccuparsi degli uffici 
così detti provinciali, sottopose a severo esame i protocolli generali  dei 
dicasteri centrali, e riconosciutili difettosi, ne propose l’abolizione colle 
seguenti parole: «S i  c redeva  non  s i  po te s se  in  a l t r a  man ie ra  acce r -
tare il ricevimento dei dispacci recati dalla Posta o presentati di -
rettamente, segu i rne  i  passagg i  neg l i  u f f i c i ,  e  da rne  ca r i co  a  ch i  
doveva studiarli. Invece l'esperienza dimostrò che un bollo basta a 
segnare l a  da ta  de l l ’ a r r ivo ;  che  l a  memor ia ,  f a t t ane  sopra  un  re -
gistro,  non  va le  a  t e s t imon ia re  l a  e f f e t t i va  t r a smis s ione  degl i  a t t i ; 
che  non  s i  po t rebbe  p re t endere  una  d ich ia raz ione  d i  r i cev imen to  
senza  r ende rne  necessa r i e  a l t r e  s imi l i  pe r  ogn i  pas sagg io  success ivo ; 
che g l ’ impiega t i , a i  qual i  si d i s t r i bu i scono  le carte da studiare meritano 
la s t e s s a  f i d u c i a  d i  q u e l l i , a c u i  s i  danno a r e g i s t r a r e ;  e  f i -
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na lmen te  che ,  a  conosce re  l ’ u f f i c io ,  i nca r i ca to  d i  un  a f f a r e ,  è  mig l io r  
gu ida  l a  r ipa r t i z ione  ch ia ra  e  p rec i sa  de l l e  a t t r ibuz ion i ,  un i t a  a l l a  
i n v a r i a b i l i t à  d e l l e  c l a s s i f i c a z i o n i  .  .  .  E  c o i  p r o t o c o l l i  g e n e r a l i  s i  i n-
t endono  sopp re s s e  l e  t a b e l l e  n u m e r i c h e  deg l i  a r r iv i ,  ne l l e  qua l i  i  
p r o t o c o l l i  f u rono  compend ia t i  i n  a l cun i  min i s t e r i .  È  ve ro  che  l e  t a-
be l l e  impor t ano  p i cco lo  l avo ro ;  ma  l e  p iù  r i s t r e t t e  i nd i caz ion i  non  
con fe r i s cono  lo ro  que l  p r eg io  che  sos t anz i a lmen te  non  hanno» . 

Tuttavia, se la disposizione presa può aver ragion d’essere, in 
quanto concerne i dicasteri centrali, non altrettanto può dirsi per le 
amministrazioni periferiche o provinciali od autarchiche, che per lo più 
non trattano se non rami spec i a l i  d i  s e rv i z io :  e ,  qu ind i ,  pos sono ,  s e -
condo noi, c o n s e r v a r e  i l  p r o t o c o l l o  g e n e r a l e .  D e l  r e s t o ,  l a  C o m m i s -
sione, abrogando i l  p r o t o c o l l o  g e n e r a l e  pe i  Min i s t e r i  v i  ha  sos t i t u i t o  
il p r o t o c o l l o  p e r  t i t o l i ,  c i oè  a  d i r e  pe r  ma te r i a  o  a t t r i buz ione  d i  s e r -
vizio ( a r t .  1 4  e  1 5 ,  r .  d .  c i t . ) ,  che  co r r i sponde  e sa t t amen te  a l  p ro to -
collo generale di quelle amministrazioni periferiche od autarchiche. 

Qualunque sia, il protocollo riceve la registrazione di tutti gli af-
fari  o pratiche  de l l ’u f f i c io  e  ne  r i a s sume  l a  cons i s t enza  in  un  i nd i ce  
o rubrica  delle registrazioni per nome di luoghi e di persone. 

S o t t o  i l  n o m e  d i  a f f a r e  o  p r a t i c a  s ’ i n t e n d e  i l  c o m p l e s s o  d e g l i  
atti che si svolgono, nella trattazione presso l'ufficio, di uno speciale 
oggetto di competenza del medesimo, sia che l'iniziativa di quella 
trattazione sia stata presa dall’ufficio stesso, sia che sia partita da altro 
ente pubblico o privato. 

Distinguere precisamente e assegnare definitivamente a quale ma-
teria o servizio si riferisca l'affare o pratica in arrivo; registrarlo e 
numerarlo in modo che si possa colla massima facilità rintracciare, co-
stituisce l'operazione fondamentale e più delicata dall’ufficio di regi -
strazione, vale a dire la classificazione degli atti. 

«La buona classificazione» continua la Commissione «serve al 
rinvenimento degli atti quanto gli indici e gli inventari. Se per ogni specie 
d i  a f fa r i  s i  avesse  un  t i t o l o  p r ec i so ,  e  pe r  ogn i  a f f a re ,  un  
f a s c i c o l o  c o n  l e  c a r t e  d i s p o s t e  i n  o r d i n e  d i  t e m p o ,  l e  r i c e r c h e  
s a r ebbe ro  possibili senza altri soccorsi. E  g i o v e r e b b e  c h e  c i ò  f o s s e :  
pe rché  g l i  i nd i c i  possono andar perduti,  e s s e r e  i m p e r f e t t i ,  a v e r  n o -
tato gli atti in modo diverso da quello supposto dal ricercatore. Le 
indagini negli archivi p iù  an t ich i  non hanno quas i  mai  a l t ra  guida  
che la separazione giudiziosamente fatta de i documenti per 
provenienza, materia, luogo, tempo, persona.  Ma  perché  l a  t a b e l l a  d e i  
t i t o l i ,  che  pe r  b rev i t à  ch iameremo t i t o l a r i o ,  r i esca  e f f icace ,  fa  d ’uopo  
a s so lu t amen te  che  e s sa  s i a  s t ab i l i t a  con  ma tu ro  c o n s i g l i o  e d  
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i n v a r i a b i l m e n t e  dai Capi delle amministrazioni, da coloro, cioè, che ,  
conoscendo  minu tamen te  l e  p a r t i c o l a r i t à  d e g l i  a f f a r i ,  n e  
s a n n o  i  l e gami e  l e  r ami f i caz ion i ,  e  sono  in  g rado  d i  p revede rne  l e  
cons e guenze  p iù  lon tane . 

Ne l  t i t o l a r io  ogn i  ma te r i a  p r inc ipa l e  de l  medes imo  se rv i z io  am-
min i s t r a t ivo  — que l l a ,  c ioè ,  da  cu i  s i  suo le  comunemente  de r iva re  
i l  nome  de l l e  d iv i s ion i  o  s ez ion i  min i s t e r i a l i .  — deve  cos t i t u i r e  un  
t i t o l o  d i  a r c h i v i o ;  e  ad  ogn i  t i t o lo  deve  co r r i spondere  un  r e g i s t r o  
d i  p r o t o c o l l o  ed una s e r i e  d i  a t t i  in  a rch iv io :  a f f inché ,  avvenendo 
novità n e l  r i p a r t o  d e l l e  a t t r i b u z i o n i ,  i  r e g i s t r i  c o g l i  a t t i ,  a  c u i  s e r -
vono ,  possano ,  s enza  che  se  ne  t u rb i  l ' o rd ine ,  e s se re  t r a s f e r i t i  .  .  .  
Secondo  l a  Commiss ione ,  i  r eg i s t r i  d i  p ro toco l lo ,  anz i ché  ad  un   
u f f i c i o ,  debbono  cor r i spondere  ad  una  ma t e r i a ,  e s s e r e  c i o è  t a n t i ,  
quan te  sono  l e  ma te r i e  a s segna te  a l l ’u f f i c io  r i spe t t ivo .  .  .  La  sudd i -
v i s ione  deg l i  a t t i  de l lo  s t e s so  t i t o lo  avver rà ,  po i ,  na tu ra lmen te  in  
c l a s s i  e  s o t t o c l a s s i ,  s econdo  l ’oppor tun i t à ,  i n  que l l a  s t e s sa  man ie ra  
che ,  neg l i  o rd in i  na t u ra l i ,  s i  p rocede  da l  gene re  a l l a  spec ie ,  da l l a  
spec ie  a l l ’ i nd iv iduo» . 

Pe r  i n t ende rc i  con  un  e sempio ,  s a r à  t i t o lo  d i  a r ch iv io ,  co r r i spon-
den te  a  un  pa r t i co la re  r e g i s t r o  d i  p r o t o c o l l o  e  a  u n a  s e r i e  d i  a t t i ,  p e r  
la  Direzione generale dell’Amministrazione civile al Ministero dell’in-
t e rno ,  cos ì  l a  ma te r i a  r e l a t i va  a i  comun i  e  a l l e  p rov inc i e ,  con  que l l a  
conce rnen te  l e  i s t i t uz ion i  d i  pubb l i ca  bene f i cenza ,  o  g l i  a rch iv i  de l  
Regno ;  come  e ra  l a  ma te r i a  conce rnen te  g l i  o r fan i  d i  gue r ra  d ive l t ane ,  
po i ,  pe r  e s se re  pas sa t a  a l l a  P res idenza  de l  Cons ig l io  de i  Min i s t r i .  Lo  
stesso dicasi, sempre per il Ministero dell’Interno, della materia carce-
ra r i a  passa ta ,  po i ,  tu t t a  quan ta  a l  Dicas te ro  de l l a  g ius t i z ia  e  deg l i  
a f f a r i  p e r  i l  c u l t o . 

T i to lo  equiva le  a  c a t e g o r i a  pe r  l e  ammini s t r az ion i  non  cen t r a l i .  
La  ca tegor ia ,  a  sua  vol ta  s i  suddiv ide  in  c l a s s i ;  ma  ques te  non  s i  r i -
pa r t i s cono  p iù  i n  so t t oc l a s s i ,  ma  i n  f a s c i c o l i ,  va le  a  d i re  non  s i  smi -
nuzzano ,  come,  na tura lmente ,  è  necessar io  avvenga  là  dove  inf in i t i  
sono  g l i  a f f a r i ,  che  s i  p resen tano  a l l a  t r a t t az ione .  Il fascicolo, dicono  
gli art. 34 e 35 de l  Rego lamen to  pe r  g l i  u f f i c i  d i  r eg i s t r a tu ra  e  d i  
archivio 1900, è la riunione ordinata per data o per numero degli atti 
ricevuti e sped i t i  pe l  medes imo  a f fa re ;  ha  una  cope r t a  d i  ca r t a  fo r t e , 
di color diverso per le diverse classi, e un numero d’ordine che rende  
fissa  la sua posizione in archivio. È  g ià  quindi  una  formazione  archi -
v i s t i c a  che  l ' u f f i c io  d i  r eg i s t r az ione ,  può  c i t a r e ,  ma  non  cos t i t u i r e . 

Tut te  ques te  r ipar t iz ion i ,  qua lunque  nome spec ia le  a s sumano ,  de -
vono essere fissate dal titolario, imposto dalle autorità superiori ,  c o m e  
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pot rà  veders i  neg l i  a l l ega t i  a  parecch i  de i  p rovvediment i  governa t iv i  
che  abb iamo c i t a t i ,  ed  anche ,  p iù  avan t i ,  ove  pa r le remo de l l a  e l imi -
naz ione  de l l e  ca r t e  i nu t i l i  che  s i  t rov ino  f r ammis t e  ad  a l t r e  d i  que i  
t i t o l a r i ( 1 ) .  

E  n e l  t i t o l a r i o  s t e s s o ,  o g n i  t i t o l o  o  c a t e g o r i a  deve avere una di -
s t i n z i o n e  che raccolga quelli che si chiamano gli affari generali ,  cioè 
c o m u n i  a  t u t t a  l a  ma te r i a  de l  t i t o lo ;  un ’a l t r a  d i  a f f a r i  s p e c i a l i  c i o è  
p a r t i c o l a r i  a g l i  oggetti trattati nelle singole classi; e infine una terza 
d i  m i s c e l l a n e a ,  nella quale s’inseriscano quelle registrazioni, che non 
t r o v i n o  p o s t o  n e l l e  d u e  p r i m e .  Così, per esempio, nel titolario delle 
Prefetture appartiene  alla distinzione degli affari generali tutto ciò che  
s i  r i f e r i sce  a l  pe r sona le  deg l i  u f f i c i  governa t iv i ,  a l  s i s t ema  mone ta r io ,  
alle miniere, alle tasse ec.  Appartengono invece agli affari speciali dei 
Comuni gli atti relativi alle s e s s i o n i  o r d i n a r i e  e straordinarie delle adu-
n a n z e  c o m u n a l i ,  all’edilità, alla polizia urbana e rurale, ai dazi e alle 
imposte comunali ec.; agli affari speciali delle istituzioni di pubblica 
beneficenza, gli atti concernenti l'erezione dell’istituto, lo statuto or-
g a n i c o ,  le compre, vendite, permute di beni, la cura o ricovero dei 
malati; agli uffici speciali della provincia, le carte concernenti la clas -
s i f i c a z i o n e  e l’elenco delle strade provinciali,  il servizio di casermaggio 
dei Carabinieri reali,  i l  man ten imen to  de i  men teca t t i ,  d e g l i  e s p o s t i ,  e c .  
Sono  invece  da  co l loca r s i  r i spe t t ivamen te  in  f ine  d i  ognuna  de l l e  p re -
d e t t e  d i s t inz ion i  e sotto il nome di miscellanea gli affari eventuali che 
non avesse ro  a t t i nenza  con  que l l i  t r a t t a t i  ne l l e  p receden t i  d i s t inz ion i ,  
come inv i t i ,  pubb l i c a z i o n i  r i c h i e s t e ,  e c .  e c . 

Noi  abb iamo ch iamato  d i s t i n z i o n e  i n  ques t a  e sempl i f i caz ione  c iò  
che  l e  i s t ruz ion i  pe r  g l i  a r ch iv i  de l l e  p r e f e t t u r e  d i cono  s e r i e  e  i l  Re -
g o l a m e n t o  per  g l i  u f f ic i  d i  reg i s t ra tu ra  de l le  amminis t raz ion i  cen t ra l i  
a p p e l l a  c l a s s e ,  pe rché  c i  è  pa r so  che  ques t i  due  p rovved iment i  o  p ro -

                                                 
(1) Se ne trovano esempi dovunque nel T A D D E I  nel P E C C H I A I , già citati; e nei lavori seguenti: 

RO M A N I  T E S E O ,  Studi sugli archivi delle prefetture e delle sottoprefetture,  con appendice 
sull’ordinamento dell’archivio e del protocollo per gli uffici di pubblica sicurezza, per i comuni e 

per l’amministrazione carceraria, ec. Roma, tip. delle Mantellate, 1921, 8.°, pp. 245; J O L I  CESARE  

e CE L L I  G IACOMO ,  Guida pratica degli archivi amministrativi delle prefetture e sotto-prefetture,  
Piacenza, Del Maino, 1399, l6.°,  pp. 177-IV; CE L L I  G IACOMO ,  Manuale pratico per l’ordinamento 

e la tenuta degli archivi comunali,  Milano, Pirola,  1913, 8.°,  pp. 187; M A N A R E S I  CESARE ,  

Regolamento e titolario per l'archivio della Provincia di Milano , Milano, Reggiani, 1914, 8.° gr., 
pp. 60 con moduli.   

Per i  t i tolari tedeschi cfr. l 'opera dell’H O L T Z I N G E R, già citata. 
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p o s t e  c re ino  una  qua lche  confus ione  ne l l ’ adopera re  l a  s t e s sa  voce  pe r  
r i pa r t i z ion i  d i f f e r en t i .  

Ind ipenden temen te  da  c iò ,  g l i  a t t i  s i  r eg i s t r ano  secondo  que l l a  
c l a s s i f i caz ione .  Ma  non  tu t t i  que l l i  che  g iungono  o  pa r tono  debbono  
e s se rv i  e l enca t i .  V i  s i  oppone  pe r  l a  mass ima  pa r t e  deg l i  e sc lus i  l a  
parv i tà  de l la  mater ia  a l la  quale si riferiscono, che sconsiglia persino di  
t ene r l i  in  ev idenza  pe r  qua lche  t empo;  pe r  a l t r i ,  l a  competenza  d i  a l t r i  
se rv iz i ,  a i  qua l i  pa r t i t amen te  devono  pe rven i re ;  pe r  a l t r i  ancora ,  l ’ im-
por t anza  de l  con tenu to  che  ne  cons ig l i a  una  r eg i s t r az ione  a  pa r t e . 

Cos ì ,  men t re  i l  d i spacc io ,  l a  l e t t e r a ,  l ’ i s t anza ,  i l  r i co r so  ec .  l ’ a t to  
insomma che esprime l’affare da trattare, è pacificamente ammesso alla 
reg i s t raz ione ,  i l  c i t a to  Regolamento  per  l ' u f f i c io  d i  r eg i s t ra tu ra  a l l ’ a r -
t i co lo  23  non  v i  ammet te rebbe  se  non  que i  t e l eg rammi  che  con tengono  
un  o rd ine  od  una  r i so luz ione .  Noi ,  invece ,  r i co rdando  que l  che  ab-
b iamo de t to  de l l ’ impor tanza  assun ta  a i  g io rn i  nos t r i  da  ques to  e  da  
a l t r i  mezz i  d i  comunicaz ione  rap ida  ed  abbrev ia ta ,  s iamo d’avviso  che  
fuorché  que l l i  che  non  con tengono  se  non  bana l i t à ,  t u t t i  s i ano  da  re -
g i s t r a r e  i n  p ro toco l lo ,  s e  non  a l t ro  pe r  f i s s a rne  l a  da t a  d i  a r r i vo  o  d i  
par tenza ;  come s i amo  p ropens i  a  r eg i s t r a re  i  fonogrammi ,  l e  g rammo -
fona te ,  i  ve rba l i  s t enogra fa t i  d ’ in te rv i s t e  o  d i  co l loqu i ,  che  abb iano  
pe rò ,  qua lche  segno  d ’au ten t i c i t à ,  ec .  ec . 

Invece, aderiamo pienamente al parere di non dare l'onore della 
registrazione a tutte le stampe, che possano pervenire e più propria-
mente spetterebbero alla biblioteca ; a tutti i prospetti industriali, alle 
note di somministrazioni, alle offerte di fornitori ed appaltatori, che 
sono di competenza dell’economato; a tutte le fatture, ai mandati, ai 
brogliardi, de’ quali si serve la cassa.  Le  c i r co l a r i  non  s i  r eg i s t r ano  
dal Regolamento del 1900; invece oggi sono comunemente inserite al 
protocollo; e là, dove le disposizioni contrarie sono osservate, sempre 
qualche dimenticanza, q u a l c h e  e r r o r e  è  da  l amenta re .  Na tura lmente  
sono esenti da registrazione i lavori interni d’ufficio, come quelli sta-
tistici, i certificati di pubblicazione di manifesti e di leggi, le liste elet-
torali, gli avvisi e richieste di notizie ec. ec. Prendono posto in un 
registro a parte tutti gli atti che concernono affari riservati, confiden-
ziali, di gabinetto e d i  p e r s o n a l e ;  e  c h e  c o s t i t u i s c o n o  q u e l  c h e  s i  d i c e  
il protocollo riservato. 

Si presume che  non  en t r i no  ne l  p ro toco l l o  gene ra l e  s e  non  a t t i  
che abbiano un valore duraturo . Ta l  p resunz ione  è  fonda ta  su l  f a t to  
che  l a  c l a s s i f i ca  e  t u t t i  g l i  a l t r i  e l emen t i  a r ch iv i s t i c i  e  qu ind i  immuta-
b i l i  sono  da t i  da  que l  r eg i s t ro .  Tu t t av ia  ne l l a  p ra t i ca  pa recch i  a t t i  s i  
p re sen tano  de ’  qua l i  i l  va lo re  ces sa  dopo  b reve  t empo ,  è  de l  t u t to  
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t e m p o r a n e o  e  svan i sce  appena  ess i  abb iano  compiu ta  l a  lo ro  funz ione .  
Ques ta  funz ione  cons i s te  quas i  sempre  ne l l ’a t t es ta rne  l ' a r r ivo  o  l a  pa r -
tenza ,  ne l  f i s sa rne  l a  da ta ,  ne l  de te rminare  da  cu i  pe rvengano  o  a  cu i .  
Sono  da t i  che  g iu r id icamente  a s sumono  t a lvo l t a  impor tanza  e  pe rc iò  
non  possono  esse re  né  t r ascura t i ,  né  abbandona t i  a l l a  ven tu ra .  Sono  
pe r t an to  da  in se r i r e  anche  e s s i  ne l  p ro toco l lo ;  ma  non  g i à  ne l l e  c l a s s i  
f i s s a t e  da l  t i t o l a r io ,  bens ì  i n  c l a s s i  agg iun te  a l l e  va r i e  d i s t i nz ion i  i n  
m o d o  c h e  l a  l o r o  p r e senza  non  in t ra lc i ,  né  ingombr i  i l  s e rv iz io ,  né  l a  
r i c e r c a .  

Agli atti, che le pervengono, l'amministrazione dà riscontro con 
analoghi atti o provvedimenti. Può darsi che tal riscontro possa esser 
dato senza difficoltà; come può darsi richieda lo studio, il concorso di 
parecchi membri della stessa amministrazione e, quando questa sia com-
plessa, di parecchi uffici indipendenti fra loro in fatto di protocollo. 
Tale studio, tale concorso è richiesto mediante l'operazione del pas-
saggio  de l l ’ a t to  da  un  u f f i c io  a l l ' a l t ro :  passagg io ,  che  va  sempl ice -
mente annotato in protocollo, se trattisi di membri della stessa ripar -
tizione amministrativa, va invece registrato in protocollo come scarico, 
quando avvii l'atto verso ufficio fuori di detta ripartizione. Con tale 
scarico, come con l a  r i spos ta  immedia ta  l ' ammin i s t raz ione  dà  a l l ’ a t to  
in arrivo i l  d e s i d e r a t o  r i s c o n t r o .  E  q u e s t o  è  r e g i s t r a t o  n e l  p r o t o c o l l o  
al foglio di scarico nella casella parallela e dirimpetto a quella del 
carico; e quindi ne conserva il numero di protocollo e la classifica-
zione. 

I provvedimenti d’iniziativa dell’amministrazione si registrano nella 
parte dello scarico, assumendo il numero seguente a quello del carico 
precedente. 

Fra questi provvedimenti compariscono di frequente lettere iden-
tiche, circolari, ordini di servizio, riprodotti in più esemplari. Un solo 
numero, d’ordinario, basta alla loro registrazione, numero che si applica 
sulla minuta approvata. Ma le più importanti, le riservate, delle quali 
non importa più soltanto il testo, ma ancora la destinazione, possono 
oltre al numero di protocollo comune, assumere un proprio numero 
d’ordine. 

Gli allegati, quali si siano, come per esempio decreti, mandati, 
lettere, ec. che non  camminano  se  non  accompagna t i  da  una  le t t e ra 
di trasmissione, non vanno registrati perché bastano il numero apposto 
sulla lettera s t e s sa  e  l ' i nd icaz ione  de l l a  lo ro  quan t i t à  ne l l a  co lonna  a 
ciò riservata così nel carico, come nello scarico del protocollo. 

Con tutte queste operazioni ed attenzioni può dirsi compiuta la 
r e g i s t r az ione  ne l l a  pa r t e  de l  ca r i co ,  come  in  que l l a  de l lo  s ca r i co .  Ma ,  
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se  a  ques to  punto si fermasse, essa lascerebbe incompiuta l'opera sua in 
quanto  costringerebbe il ricercatore di un atto a compulsare tutto quanto 
i l  p ro toco l lo ,  e ,  qu ind i ,  a  pe rde re  un  t empo  p r e z i o s o ,  s e  a l t r i  e l e m e n t i  
non  lo  socco r re s se ro .  Reg i s t r a to  che  s i a ,  un  a t to  deve  e s se re  immed ia-
t amen te  r u b r i c a t o ,  va le  a  d i re  r eca to  in  r u b r i c a  o s s i a  n e l l ’ indice al fa-
b e t i c o  d e l l e  r e g i s t r a z i o n i .  

 I l  p ro toco l lo  c i  dà  l a  da ta  de l l ’ a t to ;  l ' i nd i ce  o  r u b r i ca  ce  ne  dà 
i l  m i t t en t e ,  co l l ’ e l enca rne  i l  nome  pe r  l e t t e r a  de l l ’ a l f abe to  accompa-
gna to  da l  numero  d i  p ro toco l lo  e  da l l a  c l a s s i f i c a .  Ma  s i ccome  l a  e l en-
caz ione  ne  avv iene  vo l t a  pe r  vo l t a  che  l ' a t to  compar i sce  su l l e  pag ine  
d e l  p r o t o c o l l o ,  c o s ì  l ’ e l e n c o  c h e  ne  r i su l t a  non  è  i n  o rd ine  pe r f e t t a-
men te  a l f abe t i co  se  non  pe r  l ’ in i z i a l e .  In t e rnamente  ad  ogn i  co lonna  
a l f abe t i ca  r egna  invece  i l  mass imo  d i so rd ine ;  che  so lo  sap rebbe  f a r  
cessa re  una  accor t i s s ima  ma  imposs ib i l e  p reveggenza  de l lo  spaz io  ne -
cessar io  annua l men te  a  t a l e  e f f e t to  ovve ro  un  ind ice  a  schede .  A  ren-
de re  meno  farraginosa quella confusione fu ideato di distinguere i nomi 
i n  due  r i pa r t i :  i l  p r imo  con tenen te  i  nomi  d i  pe r sone ,  i l  s econdo ,  i  
t i t o l i  d e g l i  u f f i c i  e  d e g l i  e n t i  m o r a l i . 

Ques t i  due  r ipa r t i  s ono  ne l l ’ ind ice  separa t i .  Ma v’hanno  am-
min i s t r az ion i  che  l i  hanno  invece  ingegnosamente  r iun i t i ,  f acendo  se -
gu i r e  pe r  ogn i  l e t t e r a  de l l ’ a l f abe to  a i  nomi  d i  pe r sone ,  i  t i t o l i  deg l i  
u f f i c i  c h e  c o m i n c i a n o  c o l l a  s t e s s a  l e t t e r a .  

La  compi l az ione  de l l ’ i nd i ce  r i chiede  una  cura  ed  una  sagacia  
spec i a l i  ne l  p revede re  i  va r i  nomi  so t to  i  qua l i  può  e s se re  f a t t a  l a  r i -
ce r ca ,  so t t o  qua l i  a ccez ion i  pos sa  l ' a t t o  p r e sen t a r s i  a l l a  men te  de l  f u-
tu ro  r i ce r ca to re ;  e ,  t r ova t i l i ,  r i pe t e r l i ,  r i ch i amar l i  so t t o  t u t t e  l e  fo rme  
che  po s sano  a s sumere . 

C o s ì ,  p e r  e s e m p i o ,  i  c a s i  p i ù  s e m p l i c i  s o n o  q u e l l i  d e i  n o m i  s t r a-
n ie r i ,  e  de i  nomi  p recedu t i  da  un  a r t i co lo .  Pe i  p r imi  conver rà  segna r l i  
ne l l ’o r togra f ia  o r ig ina le  e  r ipe te r l i  secondo  la  p ronunz ia  loca le  o  cog l i  
e r r o r i  l o c a l i .  P e i  n o m i  p r e c e du t i  da l l e  pa r t i ce l l e  d a ,  d e ,  d i ,  l a ,  l o ,  e c .  
sarà  bene  cons ide ra r l i  come  compos t i  i n  una  so l a  pa ro l a ,  po iché  da  
no i  que l l a  pa r t i ce l l a  non  ha  a lcun  va lo re  gen t i l i z io ,  come ha  invece  
in  pa recch i  S ta t i  e  l i nguagg i  e s t e r i .  L ’ ind ice ,  e s sendo  in t imamen te  l e -
gat o  a l  p ro toco l lo ,  è ,  come  es so ,  annua le .  Una  so la  de roga  a  ques t a  
r ego la  è  ammessa  pe r  g l i  a f f a r i  conce rnen t i  i l  pe r sona l e  che  non  sono  
annua l i  ma  seguono  l ’ ind iv iduo  in  tu t t a  l a  sua  ca r r ie ra .  L’ ind ice ,  che  
l i  con templa ,  può  qu ind i  non  confonde r s i  co l  p recedente ,  aver  va lore  
pe r  t u t to  i l  t empo ,  che  que l  pe r sona le  du ra  in  s e rv i z io ;  e  compren-
d e r e  quindi citazioni da parecchi protocolli, convenientemente ind ica te .   
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Natura lmen te ,  dovendo  r i ce rca re  a t t i  conce rnen t i  a f fa r i  du ra t i  pe r  
pa recch i  ann i ,  i l  modo  d i  compi l a r e  l ' i nd i ce ,  o r  o r a  de sc r i t t o ,  non  
so l l ec i t a  d i  mol to  l ' i ndag ine .  Impl ica ,  anz i ,  una  no tevo le  pe rd i t a  d i  
t empo  po iché  obb l iga  a  compul sa re  mol t i  r eg i s t r i  p r ima  d i  t rova re . 

L ’ ind i ce  pe r  g l i  a f f a r i  de l  pe r sona l e ,  o r a  desc r i t t o ,  p rocu ra  d i  
r imedia re  in  pa r t e  a  t a l  d i f e t t o .  No i  conosc i amo ,  d ’a l t r a  pa r t e ,  pa rec -
ch i  cap i  u f f i c i  i  qua l i  pe r  r imed ia rv i  in  genera le  e  pe r  ave re  una  ra-
p ida  conoscenza  d i  tu t t i  i  p r e c e d e n t i  t ra t ta t i  da l l ’amminis t raz ione  a l la  
quale  sono preposti, hanno instaurato un indice  a  schede  in sostituzione  
d i  que l lo  a  r e g i s t r o ,  né  p iù  né  meno  deg l i  i nd i c i  de l l e  mig l io r i  b ib l io-
t eche ;  e  i  van tagg i  o t t enu t ine  sono  no tevo l i .  Bas t e rebbe  pe r  no i  c i t a re  
pa recch ie  Banche ;  i l  t en ta t ivo  fa t to  p resso  l 'Arch iv io  d i  S ta to  d i  F i -
r e n z e  f i n  d a l  1 8 9 1 ;  e c . 

L’egregio direttore dell’archivio comunale di Bruxelles, prof. Gu-
glielmo Des Marez, considerando sin dal 1908 come l’amministrazione 
avesse ridotto o meglio concentrato in un solo indicateur général  (pro-
tocollo), in un solo dépot central et unique  (archivi o) tutte le sue pra-
tiche, e perciò ad un solo archivio dovesse corrispondere un solo in-
ventario, un solo indice, costituì a partire dal 1.° gennaio uno schedario 
unico, che senza presentare gl'inconvenienti del registro, ne accoglie 
tutte le particolarità, le ordina in ordine perfettamente alfabetico, le 
riunisce qualunque sia l'anno ai quale si riferiscono e permette in un 
baleno di sapere se la pratica sia stata trattata e ove si trovi(1) . 

 
ARCHIVIAZIONE. — Con questo accenno, siamo già entrati n e l -

l ' a r c h i v i o , ove, appena  compiu te  l e  operaz ion i  della registrazione, la 
pratica viene mandata dall’ufficio di registrazione perché ne sia costi-
tuito il fascicolo. Non ripetiamo la definizione di questo complesso ar -
chivistico, che abbiamo or ora riferita parlando della suddivisione del 
titolario presso le amministrazioni periferiche . Ma insistiamo energica-
mente sul modo di costituirlo. Entro la coperta, il cui colore cambia 
secondo i titoli o categorie, gli atti devono essere collocati nell’ordine  
della loro compilazione e registrazione, lasciando quello, col quale fu 
iniziata la pra t ica  e  quindi  il fascicolo, al centro, a c c a v a l l a n d o  s o p r a  
esso i successivi ; e f a c e n d o  i n  m o d o  c h e  l ' u l t i m o  registrato rimanga 
a galla e indichi subito all’esaminatore il punto  ove sia giunta la trat -
tazione  de l l a  p ra t i ca .  È dunque un accavallamento a l l a  rovesc ia ,  r e g o -

                                                 
(1) De la conservation, du classement et de l’inventaire des archives administratives d’une 

grande ville (Bruxelles) par  G .  DE S  M A R E Z in Actes du Congrès international des archivistes et de 

bibliothécaires 1910. Bruxelles, 1912, p. 354 e seg.  
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l a t o  c o s ì  d a l l a  d a t a  de l l ’ a t to ,  come  da l  numero  a s sun to  ne l l a  r eg i -
s t r az ione .  Anz i ,  ques to  numero  fa  r ego la  anche  pe r  g l i  a t t i  che  
g iungono  in  r i t a rdo  e  che  pe rc iò ,  s econdo  l a  c rono log ia ,  pa r r ebbe ro  
f u o r  d i  p o s t o . 

Nel caso che la pratica fosse eccessivamente voluminosa, potrebbe 
essere ripartita in parecchi fascicoli maneggevoli, che, ordinati allo 
stesso modo di quello iniziale, ne continuassero la sequela. Di ognuno 
degli atti, componenti il fascicolo, dovrebbero essere indicati ordina-
tamente sulla coperta la data, il numero assunto in protocollo, il mit-
tente e il destinatario, oltre alla classificazione e all’oggetto segnati al 
momento della apertura del fascicolo. 

Abbiamo espresso questa regola in forma condizionale, perché, pur 
troppo, salvo l'intitolazione del fascicolo, ben pochi uffici si curano di 
scrivere altro sulla coperta. Ques t a  incu r i a  pe rme t t e  l e  manomiss ion i  
e toglie al fascicolo molto del suo valore giuridico. Immaginiamo sol-
tanto quel che possa capitare in un fascicolo riservato del personale, 
quando l'interessato possa mettervi le mani sopra, né sia superiore a 
tutte le tentazioni. 

Il fascicolo prende un numero ordinale nella serie degli altri fa-
scicoli della stessa classe. Questo numero è quello che gli spetta se-
condo la data della sua costituzione; e risulta dalla posizione che il 
fascicolo a s sume  ne l l a  s e r i e .  Ques t a  pos i z ione  è  r i co rda t a  da l  sun to , 
che si dà dell’oggetto d e l  f a s c i c o l o ,  i n  u n  e l e nc o  r i p a r t i t o  p e r  t i t o l i  
e per classi detto repertorio , ove per ogni classe sono enumerati l’uno 
dopo l’altro i f a sc i co l i  che  v i  appa r t engono ,  s econdo  l ' o rd ine  de l  
loro arrivo. 

Il fascicolo si costituisce così per le pratiche in arrivo e in par -
tenza, come pei provvedimenti d’iniziativa, nessuno escluso, fuorché 
quelli di massima generale, che costituiscono un solo fascicolo e quelle 
minuzie che perdono in breve valore e quindi possono essere provvi -
soriamente tenute raccolte insieme. 

Il repertorio dei fasci coli non va confuso col titolario; perché 
questo, che è la vera guida della registrazione e dell’archivio, abbraccia 
tutte quante le possibilità del servizio e assegna ad ognuna il suo posto 
per essere rintracciata; il repertorio invece non registra se non quello 
che effettivamente è pervenuto o partito e può quindi presentare molte 
lacune rispetto al servizio. È  un  e lemento  d i  o rd inamento ,  che  g iova  
a  f a r  conosce re  g l i  a t t i  che  compongono  una  de l l e  r i pa r t i z ion i  de l  t i -
t o l a r i o ,  e quindi a rintracciare quelli dispersi, ma che serve esclusiva -
men te  a l l ’ a r ch iv io . Esso indica altresì il passaggio di un fascicolo da una 
classe all’altra, quando mutamenti istituzionali lo c o n s i g l i n o .  C o m e  
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i l  p r o t o c o l l o ,  c o m e  l ' i n d i c e ,  c o m e  i  f a s c i c o l i ,  e s s o  è ,  d ’ o r d i n a r i o ,  a n -
nual e ;  ma, mentre coi rinvii dei passaggi i primi rimangono invariabili,  
nu l l a  v i e t a  che  i l  r epe r to r io ,  conven ien temen te  r ipa r t i t o ,  possa  du ra re  
pa recch i  ann i . 

Tu t t i  ins ieme quegl i  a t t i  s i  d i spongono  ne l le  case l le  de l l ’a rch iv io ;  
donde  vengono estratti per essere rimandati agli uffici direttivi, appena 
mun i t i  d i  t u t t e  l e  p re sc r i z ion i  che  ne  a t t e s t i no  l ' e s i s t enza  l ega l e ,  a f -
f inché  i  de t t i  u f f i c i  ne  in iz ino  l a  t r a t t az ione .  Da l l ’a rch iv io  a f f lu i scono  
anco ra  a  ques t i  u f f i c i  i  p r eceden t i  nece s sa r i ;  e  ad  e s so  g l i  s t e s s i  uff ici  
r imandano  ogn i  cosa  quando  abb iano  esaur i to  i l  l o ro  compi to . 

Perciò quell’archivio non può considerarsi come un ripostiglio defi-
nitivo per quei fascicoli ed atti, ma come un luogo di transito, di continuo 
movimento: donde il nome di corrente  attribuitovi. È un archivio cor-
rente  i n  s enso  p rop r io ;  men t r e  improp r io  è  que l lo  i n  cu i  s i  cons ide -
rano tuttora necessari atti antichi, che non vengono, ma che possono 
ancora venire in uso, secondo l'interpretazione data a questa espres-
sione nelle trattative  internazionali archivistiche seguite alla guerra mon-
diale. Tale interpretazione parrebbe addirsi meglio a quello che dicesi 
archivio di deposito, se, nella sua intitolazione, questo avesse espresso 
il concetto della possibilità dell’ulteriore bisogno degli atti in esso 
custoditi. 

Per noi, dunque, in senso proprio l'archivio corrente deve con-
servare tutte le pratiche che si stanno trattando. E poiché d’ordinario 
questa trattazione cessa nell’anno, così l'archivio corrente non può 
contenere pratiche che no n  s i ano  de l l ’ anno  o  che  non  s i ano  tu t to ra 
in trattazione. Annualmente  dunque  l ' a rch iv io  cor ren te  deve  vuotare  
le proprie caselle delle pratiche esaurite, lasciando come passaggio al -
l'anno seguente quelle tuttora in sospeso, e imbustarle ordinatamente 
secondo la classificazione prescritta. Non s’imbustano però le carte di 
minore o nessun valore conservate durante l'anno nelle classi supple-
mentari. Consentendolo la disponibilità del locale, dovrebbero passare 
queste buste in altri ambienti e scaffalature pe r non ingombrare quelli 
suoi propri.  Non  po tendo  d i spor re  d i  t an to  spaz io ,  l ' a rch iv i s t a  deve  
però sempre p rocu ra r e  d i  s epa ra r e  que l l e  bus t e  da l l e  c a se l l e  e  co l l o -
carle in un riparto distinto, o v e  s i  o r d i n i n o  p e r  t i t o l i  o  c a t e g o r i e ,  c l a s s i  
e sottoclassi  o fascicoli, sicché sotto ognuna di queste ripartizioni della 
classifica si riuniscano annualmente e si aggiungano le buste che ne 
contengano la materia. 

Ques to  concen t r amen to  i n  un  loca l e ,  o  pa r t e  d i  l oca l e  appos i to ,  
d e l l e  p r a t i c h e  e s a u r i t e  c o s t i t u i s c e  q u e l  c h e  s i  d i c e  l ' a r c h i v i o  d i  d e p o -
s i t o .  I l  nome  s t e s so  ind ica  l a  t emporane i t à  de l l a  cus tod ia  d i  que l l e  
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pra t i che  in  ques t ’a rch iv io ,  temporaneità consigliata dalla probabilità di  
r i c o n s u l t a r l e  o, come dicesi in linguaggio archivistico, riassumerle  perché  
possano  s i a  ave re  un  segu i to ,  s i a  se rv i re  da  p receden te ,  s i a  g iovare  in  
cas i  ana logh i .  In  t a l e  cond iz ione  d i  cose  sa rebbe  impruden te  a l lon ta-
nar le  d i  soverchio  da l l ’uf f ic io  che  deve  r i t ra t ta r le ,  ovvero  cons iderar le  
come  o rma i  i n se rv ib i l i . 

Appunto  perché  temporanea ,  l a  pe rmanenza  de l l e  p ra t i che  ne l -
l ’a rch iv io  d i  depos i to  non  può  pro t ra rs i  indef in i tamente .  È  presumibi le  
che ,  dopo un certo tempo, le riassunzioni, alle quali abbiamo accennato,  
s i  f acc iano  sempre  meno  f requent i  pe r  i l  cambiamento  de l le  condiz ion i  
gene ra l i  e  de l l e  i s t i t uz ion i ,  e  qu ind i  i n  p rog re s so  que l  ma te r i a l e  i n-
g o m b r i  i  l o c a l i  e  i n t r a l c i  i l  s e r v i z i o  c o r r e n t e . 

In  F ranc i a  i l  dec re to  12  genna io  1918 ,  che  r ego la  i l  ve r samen to  
deg l i  a t t i  de l l e  ammin i s t r az ion i  cen t ra l i  neg l i  a rch iv i  naz iona l i ,  p re -
scr ive  ne l  suo  1 . °  a r t i co lo  che  t a le  ve r samento  avvenga  «pendan t  l e  
p r emie r  s emes t r e  de  chaque  année  so i t  d i r ec t emen te ,  so i t  ap rè s  avo i r  
s é jou rné  dans  un  dépo t  p rov i so i r e» .  D o n d e  p o t r e b b e  r i c a v a r s i  c h e  
la  permanenza  in  un  a rch iv io  d i  depos i to  non  v i  s ia  obbl iga t o r i a ;  e  
come i  ve r sament i  s i ano  re t t i  da l l e  conven ienze  con  una  l ibe r t à  mag-
g io re  che  non  in  I t a l i a .  

In  I t a l i a ,  invece ,  fu  p re fe r i t a  una  norma  p iù  p rec i sa  e  meno  e la-
s t i ca ,  e  da l l ’ e spe r i enza  f i s sa ta  a  un  decenn io  l a  pe rmanenza  de l l e  p ra-
t i che  imbus t a t e  ne l l ’ a rch iv io  d i  depos i to .  Dopo  i l  qua le  possono  pas -
s a r e  i n  a l t r o  i s t i t u t o  ove  s i  concen t r ano  l e  s c r i t t u r e  d i  t u t t e  quan te  
l e  ammin i s t r az ion i ,  i n  que l lo  c ioè  che  s i  ch iama  un  a r c h i v i o  g e n e -
r a l e .  

Pe r  g l i  a t t i  de i  d i ca s t e r i  c en t r a l i  de l l o  S t a to  un i co  ne l  Regno  
come  a rch iv io  gene ra l e  è  l ’A r c h i v i o  d e l  R e g n o ,  che  ha  sede  ne l l a  
cap i t a l e . 

Pe r  que l l i  de l l e  ammin i s t r az ion i  pe r i f e r i che  o  p rov inc i a l i  de l l o  
S t a to  l a  s t e s sa  funz ione  è  e se rc i t a t a  dag l i  A r c h i v i  d i  S t a t o  e  dag l i  
Archivi provinciali delle provincie meridionali e della Sicilia . Ma questi  
i s t i t u t i  non  s i  e s t endono  su  t u t t a  l a  supe r f i c i e  de l  Regno :  po i ché  l e  
p rov inc ie  sono  a t tua lmen te  93  men t re  g l i  a r ch iv i  d i  S t a to  s i  r i ducono  
a  2 4  e  a  2 2  q u e l l i  p rov inc ia l i  mer id iona l i  c ioè  a  46  in  tu t t i .  S i cché  
47  p rov inc ie  r imangono  p r ive  d i  a rch iv i  genera l i ,  e  g l i  u f f i c i ,  i n  e s se  
s eden t i ,  devono  conse rva re  p resso  d i  sé  i  p ropr i  a rch iv i ,  che ,  pe r t an to , 
sono  un  i ngombro  con t ro  cu i  i n so rgono  mo l t e  minacce . 

Le  a l t r e  Naz ion i  hanno ,  anche  e s se ,  i  l o ro  a rch iv i  gene ra l i  e  p ro -
v inc ia l i  des t ina t i  a  que l l e  medes ime  funz ion i . In  Franc ia  l ' a rch iv io  
cen t r a l e  è  ch i ama to  A r c h i v e s  n a t i o n a l e s ,  dalla cui direzione dipendono 
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t e c n i c a m e n t e  l e  a r c h i v e s  d é p a r t e m e n t a l e s ,  una per  ogni  d ipar t imento.  
In Germania ogni Stato confederato ha il suo Hauptstaatsarchiv, con re-
la t iv i  Staatsfilialarchive  e, come in Prussia, numerosi Provinzialarchive .  
Dopo  l a  gue r r a  fu  c r ea to  i l  R e i c h s a r c h i v  a  Potsdam.  In  Aust r ia  ar -
ch iv io  cen t r a l e  è  s empre  l 'H a u s ,  H o f - u n d  S t a a t s a r c h i v  di  Vienna;  
men t re  l e  an t i che  p rov inc ie  d iven tat e  pa r t i  de l l a  Repubb l i ca  f ede ra le  
aus t r i aca  sos t i t u i rono  ne i  p ropr i  a r ch iv i  i l  t i t o lo  d i  l uogo tenenz ia l e  in  
que l lo  d i  p rov inc ia le .  I l  Be lg io  ha  l e  sue  A r c h i v e s  d u  R o y a u m e  a 
Bruxe l l e s ,  l ' I ngh i l t e r r a  i l  Publ i c  Record  Of f i ce  d i  Londra ,  come  lo  
S ta to  i r l andese  lo  ha  a  Dubl ino ,  la  Spagna ,  l ' a rchiv io  d i  S imancas ,  
que l lo  de l l e  Ind ie  a  S iv ig l i a ,  ec . ;  i  Paes i  Bass i ,  i  suo i  ben  o rd ina t i  
a rch iv i  d i  S ta to ;  ec . 

De l l e  ammin i s t r az ion i  au ta rch iche  de l l e  p rov inc ie  mol to  non  ab -
b iamo da  loda rc i  i n  I t a l i a ,  s e  s i  ecce t tu ino  que l l e  che  ne l l e  p rov inc i e  
de l  mezzog iorno  e  de l l a  S ic i l i a  hanno  a l l a  lo ro  d ipendenza  g l i  a rch iv i  
p rov inc ia l i  g i à  c i t a t i  e  poche  a l t r e ,  come  que l l a  d i  Mi lano . 

Pe i  comun i ,  non  è ,  a l l o  s t a to  de l l e  cose ,  da  compiace r s i  de l  modo  
con  cu i  sono  t enu t i  g l i  a r ch iv i  de i  p i cco l i  cen t r i .  Invece  pe r  l e  g rand i  
c i t t à  poss i amo  c i t a re  a rch iv i  gene ra l i ,  che  f anno  onore  non  so lamen te  
ag l i  ammin i s t r a to r i ,  ma  s i  ancora  a l l ’ I t a l i a .  Pe r  r i co rda rne  qua lcuno  
fa remo cenno  deg l i  a rch iv i  cap i to l in i  romani ,  sun tuosamente  t r a s fe r i t i  
i n  ques t i  u l t imi  ann i  a i  F i l ipp in i ,  deg l i  a rch iv i  munic ipa l i  d i  Mi lano ,  
Tor ino ,  Napo l i ,  Pa le rmo,  Cag l i a r i ,  Genova  ec .  ec . 

Per  i  g rand i  i s t i tu t i  bancar i  c i t e remo l ' a rch iv io  genera le  de l  Banco  
d i  Napo l i ;  pe r  que l l i  o speda l i e r i ,  que l lo  deg l i  Ospeda l i  d i  Mi lano ; 
e  bas ta .  

Tu t t i  queg l i  a rch iv i  genera l i  devono  con t inuare  a  conservare  g l i  
a t t i  ne l l ’o rd inamen to ,  s econdo  i l  qua l e  l i  t r ova rono  desc r i t t i  i n  que i  
Repertori , che possono servire non solamente da elenchi di versamento ,  
m a  a l t r e s ì  d ’ i n v e n t a r i o :  o rd inamen to  che  proviene dal l ’archivio di  de -
p o s i t o  e  d a  q u e l l o  c o r r e n t e  o r i g i n a r i o  e  s i  s v o l g e  s e c o n d o  l e  p r e s c r i -
z ion i  de l  t i t o l a r i o .  S i cché  i l  s e rv i z io  v i  s i  p r e sen t a  mo l to  p iù  f ac i l e ,  
sped i to  ed  economico  e  r i ch iede  minor  numero  d i  pe rsona le  pe r  esse rv i  
d i s impegna to . 

Lo  S ta to ,  pe l  d i r i t t o  d i  t u t e l a  e  d i  po l i z i a  che  g l i  spe t t a ,  p re -
tende  per  ovv ie  rag ion i  in  I t a l i a  che  deg l i  a rch iv i  deg l i  en t i  au ta rch ic i  
una  cop ia  de l l ’ inven ta r io  s i a  depos i t a t a  p resso  l ' a rch iv io  de l  Regno .   
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ARCHIVI STORICI 
 
 
Le  no rme ,  che  abb iamo  o r  o ra  r acco l t e  i n to rno  a l l a  fo rma-

z ione  deg l i  a rch iv i  ammin i s t r a t iv i  de i  g io rn i  nos t r i ,  sono  p res so  a  
poco  que l l e  v igen t i  da  pe r  tu t to ,  t r anne  l e  mod i f i caz ion i ,  che ,  s e -
condo  i  l uogh i ,  s i ano  s t ima te  oppor tune .  Ne l l a  b reve  e spos iz ione  
che ne abbiamo fatto, abbiamo seguito quegli archivi nello svolgimento 
de l l a  lo ro  a t t iv i t à  e  ne l  lo ro  invecch iamento ;  l i  abb iamo vedu t i  g ra-
da tamente  a l lon tana r s i  da l  manegg io  quo t id iano ,  e s se re  meno  f requen-
t emen te  compu l sa t i ,  s e rv i r e  da  mode l lo  a  ca s i  cons imi l i ,  r i co rda re ,  da  
u l t imo ,  l e  v i cende ,  de l l e  qua l i  fu rono  pa r t ec ip i  e  r imangono  docu-
men to .  In  a l t r e  pa ro le ,  abb iamo ass i s t i t o  a l  t r apasso  da l l ’ ammin i s t r a-
z ione  a l l a  s t o r i a .  E  de l l a  s t o r i a ,  i n t e sa  i n  s enso  l a t i s s imo ,  sono  fon t i ,  
i n e s t i m a b i l i  p e r  t u t t i  i  s e c o l i ,  g l i  a t t i  r a c c o l t i  ne i  nos t r i  a rch iv i  gene -
ra l i ,  quan tunque  in  o r ig ine  non  fosse ro  né  p iù ,  né  meno  che  a t t i  am-
min i s t r a t iv i . 

Se  que l l e  fon t i  fo s se ro  s ino  a  no i  pe rvenu te  ne l l a  i n t eg r i t à  de l  
lo ro  ord inamento  or ig ina le ,  l i eve  sa rebbe ,  in  ver i t à ,  l a  fa t i ca  d i  t ener le  
riunite nello stesso ordine, e di consultarle e di ricostruirne la sapienza.  
Pur  t roppo ,  t an ta  fo r tuna  è  ra ra !  

At t r ave r so  i  s eco l i ,  l a sc iando  pe r s ino  anche  de l l e  penne  lo ro  mae -
s t r e  nei disastri e sconvolgimenti, nelle manomissioni, nell’abbandono  
co lpevo le ,  a i  qua l i  anda rono  sogge t t e ,  e s se  a  no i  sono  g iun te  t r a s fo r -
ma te ,  a  no i  s i  sono  p resen ta t e  so t to  a l t ro  a spe t to ,  anche  quando  una  
ce r t a  r i ve renza  o  un  ce r to  i n t e r e s se  l e  abb i a  p ro t e t t e .  D i  f r equen te ,  
ques to  nuovo  a spe t to  è  p ro fondamen te  sconfo r t an t e ,  mass ime  se  vi  s i  
s i a  agg iun to  i l  peso  de l l a  trascuraggine e dell’avidità dei giorni nostri. 
D i s seppe l l i t e  da l l e  fo s se  i n  cu i  g i acevano ,  e s se  non  hanno  spes so  p iù  
fo rma ,  ma  sono  un  pu ro  ammasso  d i  ca r t e  confuse  e  sgua lc i t e ,  che  
ognuno  sch iva  e  cons ide ra  come  insoppor t ab i l e  i ngombro . 

Eppure ,  ques to  ingombro  è  p rec i samente  l a  ma te r i a  su l l a  qua le  
deve  opera re  l ' a rch iv i s ta ,  cu i  spe t t a  l ' obb l igo  d i  r ida rv i  una  fo rma  
t a l e  da  r ende r l a  u t i l e  anco ra  a  co lo ro ,  cu i  p r ema  s i a  pe i  l o ro  i n t e r e s s i , 
s i a  pe r  l a  l o ro  cu l tu ra .  

Fa t ica  grave  ed  incompresa  è  ques ta ,  t an to  p iù  g rave  quan to  p iù  
an t i che  sono  l e  ca r t e ,  i n to rno  a l l e  qua l i  deve  e se rc i t a r s i ;  ma ,  appun to  
pe rc iò ,  t an to  p iù  ecc i t an t e  pe r  ch i  abb ia  cosc i enza  de l  p rop r io  dove re  
e dell’utilità che questo possa recare, senza speranza di adeguato com-
penso .   
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Se nella formazione dell’archivio amministrativo l'organizzatore 
poteva sentirsi sorretto dall’interesse palpitante degli affari, a’ quali si 
riferivano gli atti; nell’ordinamento, o meglio nel riordinamento , poiché 
in origine era g ià  ord ina to ,  de l l ’ a r ch iv io  s to r i co  eg l i  s i  s en t e  gu i -
dato dai più squisiti sentimenti dell’animo, dalle doti migliori dell’in-
gegno, dalla vastità della sua cultura. Tutte quelle qualità egli deve 
mettere a disposizione del suo lavoro; e può considerarsi come suffi-
cientemente premiato, quando riesca nella sua impresa gigantesca. Egli 
deve rifare, da  so lo  e  co i  mezz i  suo i  p rop r i ,  quan to  con t r i bu i rono  a 
fare brigate numerose d’ingegni e di lavoratori attraverso i secoli, sor-
rette dalla pratica, dalle leggi e dal  consiglio dei loro contemporanei. 

Quindi se vediamo qualcuno prendere alla leggera ugual fatica e 
tentare di abborracciare in quattro e quattro otto un ordinamento, per 
quanto facile sia, non possiamo che compiangerlo della sua incoscienza. 

Non  a l t re t t an t o  p o s s i a m o  d i r e  d i  c o l o r o ,  c u i  l ' e d u c a z i o n e  e  i 
tempi non diedero la visione esatta di quel che avrebbero dovuto fare. 
In fe r io r i  a l  l o ro  compi to ,  e s s i  pe r  l o  p iù  non  mi ra rono  che  ad  agevo -
lare quanto fosse possibile il rinvenimento degli atti, la ricerca , col di -
sporli tutti sia alfabeticamente, sia cronologicamente, come se fossero 
semplici schedari. 

Peggio ancora, quando crearono essi stessi come un titolario per 
materie, entro le cui artificiose categorie inserirono tutta la suppellet-
tile archivistica. 

Gli uni e gli altri non s’accorsero che, per una qualsiasi agevo -
lazione particolare, essi disorganizzavano, frantumavano un istituto, lo 
rendevano incomprensibile, lo inutilizzavano e accrescevano le difficoltà, 
che in futuro g l i  s tud ios i  av rebbero  incon t r a to .  Non  t enne ro  p r e sen t e  
la massima fondamenta le ,  che  non  deves i  m a i  p r o c e d e r e  c o n  p r e c o n -
cetto e, pertanto, che lo scopo non deve mai avere influenza sull’or-
dinamento di un archivio . Tan t i  sono  g l i  s cop i  quan t i  i  r i ce rca to r i ; 
e quegli o rd inament i  empi r ic i ,  se  ne  a iu tano  a lcuni ,  ne  pr ivano  pa-
recchi d’una infinità di notizie, p. e., sulla costituzione, sulla storia, 
sull’influenza dell’istituto, al quale appartenevano quegli atti. 

Perciò, l'archivista deve accingersi a un tal lavoro colla massima 
calma e libertà d’animo; ma, insieme, con sufficiente preparazione 
scientifica, che avrà cura di aumentare nel corso delle operazioni. 

Le  ca r t e ,  che  g l i  s i  p r e sen tano ,  possono  pe rven i rg l i  o rd ina t e  e  
cond iz iona t e  i n  modo ,  che  non  occo r r a  s e  non  r i s con t r a rne  l ' en t i tà  e  
cu ra rne  i l  co l locamen to  a  pos to .  È  i l  c a so  d i  pa recch i  a r ch iv i  an t i ch i  
cos t i t u i t i  pe r  l o  p iù  so l t an to  d i  r eg i s t r i ;  ma  p iù  a s sa i ,  d i  a r ch iv i  mo -
de rn i ,  che ,  come  abb iamo de t to  ne l  cap i to lo  p receden te ,  conse rvano  l a  
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compos i z ione  e  l a  c l a s s i f i c az ione ,  a cqu i s t a t e  a l l ’ a t t o  de l l a  r eg i s t r a-
zione e  por ta t e  seco  pe r  tu t t i  i  g rad i  d i  a rch iv i ,  pe i  qua l i  s i ano  pas -
sate. Possono invece esistere g ià  ne l l ’a rch iv io  genera le  o  perveni rv i  
di recente senza ordine alcuno, confuse, sgualcite e in pessimo stato, 
anche se siano p iù  r ecen t i  de l l a  co s t i t uz ione  de l  Regno  (1861 ) .  R i -
spetto a l l e  p r ime ,  l ' ope ra  de l l ’ a rch iv i s t a  è  mol to  l imi ta ta ;  né  deve  
avere a l t r a  mi ra  se  non  que l l a  d i  conse rva rne  l ' o rd ine  e  l ’ i n t eg r i t à. 
Sulle seconde, invece ,  deve  pa r t i co la rmen te  app l i ca r s i  l a  pe r i zia di  
quel funzionario; il quale non ha da dimenticare che, a scanso d’in-
gombro che  può  c r ea re  con fus ione  e  i n t r a l c io  a l  s e rv i z io ,  n o n  d e v e  
mai accogliersi versamento di atti, prima che questi siano stati sot-
toposti ad un esame per eliminare quelli inut ili: non deve mai di -
menticare che l'archivio deve conservare , e che tutto ciò che vi è im-
messo definitivamente deve, salvo casi eccezionali, essere tramandato 
tale e  qua le  a l l e  gene raz ion i  fu tu re :  e  immiss ione  non  può  cons i -
derarsi definitiva prima della verifica dell’elenco di versamento. In 
questo senso riteniamo si debba anche interpretare il disposto dell’ar -
ticolo 6 del citato decreto francese del 12 gennaio 1898: in cui è 
prescritto che la soppressione d e l l e  s c r i t t u r e ,  r i c o n o s c i u t e  i n u t i l i  e  d i  
cui le leggi non ordinano la distruzione, sarà concordata tra le ammi-
nistrazioni centrali e gli archivi nazionali. Potrà avvenire sia al momento 
del versamento, sia dopo, a  e p o c h e  d e t e r m i n a t e ;  m a  c r e d i a m o  
sempre prima della immissione definitiva delle scritture da conservare. 

Perciò, l’archivista,  p r ima  d i  t en ta re  qua l s i a s i  r io rd inamento  d i  
atti in tale stato, deve procedere alle delicate operazioni di scarto . 
Scartare  o eliminare  significa segregare dalle scritture utili quelle inu-
tili, dichiararle prive di valore e come tali snaturarle ridurle a pura carta 
da trafficare e quindi distruggere. 

 
OPERAZIONI DI SCARTO. — Contro tali operazioni, o meglio contro 

il modo col quale sono state sinora eseguite, insorsero da per tutto gli 
s c i e n z i a t i  e  i  c o m p e t e n t i .  N o i , r i co rd i amo  f r a  g l i  a l t r i  i n  I t a l i a  i l  do t -
tore Giuseppe Bonelli; cui spetta il merito di aver costantemente e 
vigorosamente protestato contro l’incoscienza dei distruttori, fossero 
pubblici ufficiali o privati. In Inghilterra, come abbiamo rilevato, in-
sorsero recentemente con violenza così lo Jenkinson come l'Hall. In 
Francia l e  voc i  fu rono  meno  a l t e  pe rché  que l  s e rv iz io  v i  è  p iù  o rd i -
nato, almeno in quanto trattasi di carte pubbliche. 

No i  i nch inandoc i  a  que l l e  p ro t e s t e ,  r i conosc i amo  come  tu t t o  s i a  
u t i l e  in  senso  l a to :  da l l a  no ta  de l  buca to ,  da l l ’ appun to  in fo rme  ed  
inconc luden te ,  da l l ’ ind iz io  indec i f r ab i l e  a l  t r a t t a to  in t e rnaz iona le ,  a l  
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con t ra t to ,  a l l a  co r r i spondenza .  E  pe rc iò  s i amo  anche  no i  r e s t i i  ad  am-
met t e re  l ' e cces s iva  l i be r t à  l a sc i a t a  i n  ques to  campo a  p r iva t i ,  e  peggio  
ancora  a  pubbl ic i  funz ionar i . 

Tu t tav ia ,  r endendoc i  anche  con to  de l l e  necess i t à  de l l a  v i t a ,  de l -
l ’ indo le  umana ,  de l l ’ evo luz ione  de l l a  c iv i l t à  e  d i  t u t to  i l  c r ea to ,  i n-
c l in i amo a  ce rca re  d i  r idu r re  a l  min imo  i  dann i  p rovoca t i  da l l e  d i s t r u-
z ion i  minacc ia t e  o  compiu te ;  e  qu ind i  d i  r inch iude re  l e  ope raz ion i  
r e l a t i ve  en t ro  i  l im i t i  d i  oppor tune  cons ide raz ion i . 

Tu t t o  è  u t i l e ,  è  ve ro ;  ma  è  u t i l e  s econdo  i  t emp i  e  s econdo  i 
luoghi. Qui, non riesce a recare il minimo contributo a ricostruzione  
che si voglia tentare; là non è se non la ripetizione, persino ad esu-
beranza, delle medesime cose; più lontano, non è se non uno degli 
elementi serviti ad ulteriori elaborazioni; e si riduce spesso a una di -
spersione d i  fo rze ,  a  una  d i s t raz ione  con t inua ,  a  u n  s i c u r o  e  p e r i c o -
loso ingombro e dispendio, che finisce per costituire un magazzino di 
carta inadoperata e inadoperabile, che seppellisce tutto ciò che possa 
esser ricercato, tutto ciò che possa essere utile e quindi vieta, intralcia 
ogni servizio, ogni  s tud io  in  p ropos i to .  Ora  l ' a r ch iv io ,  pe r  l ' e s senza  
sua, non può essere né un cimitero, né un negozio di carta straccia: 
deve con tene re  e  conse rva re  que l l e  ca r t e  che  hanno  un  qua lche  va lo re . 
I cimelii, che danno risalto all’archivio e all’utilità del medesimo, non 
possono né devono essere sepolti sotto la zavorra, se vogliamo che 
l'istituto conservi tutta la sua importanza, tutta la nobiltà e supremazia 
dei suoi fini. 

Pur troppo, questo discernimento non è stato una prerogativa di  
tutti i secoli. 

I guai, c he  i l  Mone l l i ,  l o  Jenk inson ,  l 'Ha l l  l amen tano  g ius t a-
mente, non  sono  imputab i l i  so l t an to  a l l a  nos t ra  c iv i l t à ,  a i  nos t r i  ann i , 
al nostro dopo guerra. Sono antichissimi, sono eterni, come la natura 
umana; e  sa ranno  ce r t amen te  pe rpe tu i ,  anche  dopo  d i  no i .  Senza  r i -
salire alle civiltà più antiche, possiamo affermare che l'antichità non 
conservò tutto quanto scrisse; e fra quel che scrisse seppe fare, indi -
pendentemente da l l e  ca lami tà  che  l ' a iu ta rono ,  una  ce rn i t a  sap ien te ; 
della quale appena una parte ancora è sino a noi pervenuta. Ai giorni 
nostri non è più sostenibile la leggenda che lo stesso medio evo scri-
vesse meno delle età precedenti e susseguenti.  Bas t e rebbe  o  s f a t a r l a  
l ’ e spe r i enza ,  da  no i  s t ess i  acqu is ta ta  ne l  r i t rovare ,  duran te  l ' au tunno  
d e l  1 9 2 2 ,  i n s acca te  ne l l a  v i l l a  Gunther  d i  Fasano r iv ie ra ,  su l  lago  d i  
Garda ,  o l t r e  a  32 .000  pe rgamene  de l  Comune  d i  Pe rug ia ,  e ,  p rec i -
samente  ben  17.228 « cedole, carte spezzate, pezzi e pezzuoli di  ca r t a  
e  c a r t a c c e  » ,  come  d i r ebbe  Vincenzo  Borgh in i ,  pe l  so lo  decenn io  dal  
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1 3 3 8  a l  1 3 4 7 .  Un i t e  a  mo l t i s s imi  r eg i s t r i  e  quade rn i  g iud iz i a r i ,  e s se  
s i  r i f e r i scono  ad  ogn i  so r t a  d i  a t t i v i t à  de l  Comune  ne i  r i spe t t i  de ’  suo i  
c i t t ad in i  e  de l la  sua  po l i t i ca ;  ed  a t t es tano  la  versa t i l i t à ,  l ' ampiezza  e  
l a  de l i ca t ezza  de l l e  funz ion i  e se rc i t a t e  dag l i  i nnumerevo l i  s c r ib i ,  che  
l e  ve rga rono .  Sono  document i ,  che  hanno  l a  lo ro  impor tanza ,  e  che ,  
pu r  t roppo ,  s enza  l a  gue r ra ,  c i  s a rebbe ro  tu t to ra  i gno t i ,  come  l a  l o ro  
so r t e  fu  dopo  l ' i nconsu l t a  dec re t az ione  f a t t a  i n to rno  a l  1850  da l  Co -
mune  d i  Pe rug ia  d i  l i be ra r sene . 

Ma,  p r ima d i  ques ta  da ta ,  quante  e  quante  a l t re  e l iminaz ioni  non  
fu rono  ope ra t e !  Assoc i amoc i  pu re  a l  g r ido  d i  do lo re  d i  Cesa re  Guas t i  
e  d i  Alessandro  Ghepard i  ( 1 ) ,  emesso  a l l a  l e t t u ra  d i  pos t i l l e  ad  inven-
t a r i  de l  s eco lo  XV de l l ’ a r ch ivio  de l l e  R i fo rmag ion i  d i  F i r enze ,  che  
dichiaravano pauci valoris , delle petizioni vinte nei Consigli opportuni 
e  supp l iche  pór te  a l  Duca  d ’Atene ;  n u l l i u s  s u n t  i m p o r t a n t i e ,  a t t i  e  
de l ibe raz ion i  de l  Comune  d i  P i sa  an te r io r i  a l l a  conqu i s t a  f io ren t ina ;  
v a n e  s u n t  e t  a d  n i c h i l u m  v a l e n t ,  f a sc i co l i  d i  p rovv i s ion i  p repa ra t e  e  
po i  non  p resen ta t e  a i  Cons ig l i  p rede t t i ;  p e n i t u s  i n u t i l e s ,  i t a  q u o d  i n -
t e l l i g i  n o n  p o s s i t  c i r c a  q u a s  m a t e r i a s  s i n t ,  var i i  a l t r i  a t t i .  Quei  nos t r i  
i l lus t r i  maes t r i  r abbr iv id ivano  g ius tamente ,  t rovando  e lenca t i ,  ancora  
ne l  medes imo  seco lo  XV,  so t t o  l a  r ub r i ca  I n v e n t a r i u m  l i b r o r u m  e t  
s c r i p t u r a r u m ,  q u e  a m p l i u s  a d  n i c h i l u m  v a l e r e  p o s s u n t ,  a t t i  come i  ca-
p i to l i  con  Genova  e  Venez ia  pe r  l a  d i s t ruz ione  d i  Tenedo  ne l  1387 ,  
bozze  d i  a l t r i  cap i to l i ,  f e rma t i  co l  Conte  d i  Vi r tù ;  nove  quadern i  d i  
t r a t t e  e  g iu ramen t i  de i  S igno r i  e  Co l l eg i  da l  1348  a l  1356  ;  p r a t i che  
pe r  l a  l ega  co l  papa  e  co l  r e  Lad i s l ao ;  un  cop ia r io  d i  l e t t e r e  
de l l ' impe ra to re  Ca r lo  IV ,  ec .  e c . 

D e l l a  s t e s s a  r i s m a  f u  l o  s c e m p i o ,  c o m m e s s o  p a r e c c hi secoli  dipoi,  
e  p r e c i s a m e n t e  n e l  1 7 7 9 ,  da i  s ace rdo t i  Cesa re  Sca l i ,  P i cch i  e  Pe t r a i  
e  da  Giovacch ino  Fa lusch i ,  mandando  a l l e  ca r t i e re  d i  Col le  d i  Va l  
d ’E l sa  p iù  d i  dugen to  f i l ze  d i  l e t t e re  an t i che  de l l a  Repubb l i ca  d i  
S i e n a ,  s o t t o  l o  s p e c i o s o  p r e t e s t o  d e l l a  lo ro  super f lu i t à  ( 2 ) .  

Né  b i sogna  c r ede re  che  ne l l ’ i n t e rva l lo  d i  que i  s eco l i ,  e  p r ima  e  
po i ,  non  s i  p rocedesse  ugua lmen te .  La legislazione tenta, dapprima, 
frenare quelle distruzioni persino colla tortura, coi divieti, coi sequestri, 
colle prelazioni, finché detta una vera regolamentazione  de l l a  ma te r i a .  
                                                 

(1) CE S A R E  G UASTI ,  prefazione all’Inventario e regesto dei Capitoli del Comune di Firenze,  

Firenze, Galileiana, 1886, vol. I, p. xviiij; A L E S S A N D R O  G H E R A R D I ,  introduzione a Le Consulte 

della Repubblica fiorentina ,  Firenze, Sansoni 1896, vol, I, p. xxvij. 
(2) A L E S S A N D R O  LIS INI ,  Inventario del R. Archivio di Stato in Siena .  Parte prima. Siena, 

Lazzeri, 1899, p. xxvij-xxviij. 
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Se ,  pe r  e sempio ,  ap r i amo i l  Breve  p i sano  de l  1286  v i  l egg iamo 
che  i  conso l i  g iu rano  «  s i  qu i s  no ta r ius  ve l  a l i a  pe r sona  de  c iv i t a t e  
P i sana  ve l  d i s t r i c tu  vend ider i t ,  ve l  a l i enaver i t ,  v i t i aver i t  e t c .  ( ac ta  
pub l i ca )  u t  d ic ta  ac ta  e t  scede  des t ruan tu r  ve l  d i s s ipen tu r ,  ve l  ve r i -
s imi l e  s i t  quod  ipsa  occas ione  s i t  f ac t a  vend i t io  ve l  a l i ena t io ,  eum 
pun i re  poss imus  in  pe r sona  e t  ave re ,  nos t ro  a rb i t ro  »  inves t igando  
l e  p r ede t t e  co lpe  anche  «  pe r  t o rmen ta  »  ( 1 ) .  

D e l  2 0  o t t ob re  1601  è  i l  bando  de i  s i gno r i  de l  Co l l eg io  d i  Ba l i a  
d i  S iena ;  i  qua l i :  «  havendo  pe r  ce r t a  no t i z i a  che  tu t to  d ì  s i  ven-
dono  a  s t r acc io  da  d ive r s i  mo l t e  s c r i t t u r e  roga t e  e t  mu l t i  l i b r i  ma -
nusc r i t t i  i n  g rave  danno  de l l e  memor ie  e t  pub l i che  e t  p r iva te  e t  
deg l i  i n t e r e s s i  d i  d ive r se  f ameg l i e  e t  d i  mo l t i  pa r t i co la r i ;  e t  vo lendo  
pe r  lo  avven i re  r ipa ra re  a  ques to  d i so rd ine ,  f anno  band i re  e t  co -
mandare  che  qua lunche  persona  d i  qua l s ivog l ia  g rado ,  s t a to ,  o  con-
d iz ione ,  ancora  pr iv i leg ia ta ,  e t  qua lunche  co l l egio  e t  un ive rs i t à  de l l a  
c i t t à  e t  S ta to  d i  S iena  non  possa  pe r  lo  avven i re  in  pe rpe tuo  
vendere  o  in  qualunque modo  con t r a t t a r e  den t ro  o  fuo r i  de l l a  c i t t à  s i -
mi l i  sc r i t tu re ,  se  p r ima  non  l e  haverà  p resen ta te  a l  magni f i co  Ar -
ch iv i s t a  de l  magni f i co  maes t ra to  d i  B iccherna  e t  da  lu i  o t t enu ta  in  
s c r i t t o  l i c enza  g r a t i s  d i  po t e r l e  vende re  o  con t r a t t a r e ,  e c .»  ( 2 ) .  

Ne l  maggio  1606  Antonio  da  Sanga l lo  esponeva  in  F i renze  a  
Ferd inando I  de ’  Med ic i  «come  de l  con t inuo  l i  p i zz i cagno l i  e t  a l t r i  
bo t t ega i  comprano  s c r i t t u r e  s c r i t t e  a  mano  e  fog l i ,  pe r  r i nvo lge re  l o r  
r o b e  che  vendano ,  e  i l  p iù  de l l e  vo l t e  non  conoscendo  né  ch i  vende ,  
né  ch i  compra  l ' impor tan t i a  e  qua l i t à  lo ro  pe r  l ’ an t i ch i t à  de l l a  sc r i t -
tu ra  e  pe r  non  sapere  l a  l ingua  l a t ina ,  avv iene  che  mol te  d i  de t t e  
s c r i t t u r e  vanno  male  im p re iud i t io  de l l e  memor ie  an t i che» ;  e ,  a  d i  
lu i  r i ch ies ta ,  i l  Granduca  Ferd inando  I  de ’  Medic i  faceva ,  i l  29  mag-
g io  1606 ,  band i re  «che  n i s suno  p izz i cagno lo ,  s apona io ,  ca r to l a ro  e  
bo t t ega ro  pos sa  pe r  l ’ avven i r e  compra re  s c r i t t u r e  d i  so r t e  a l cuna,  
se  p r ima  non  sa ranno  s ta ta  v i s te  da  mess .  Anton io  d’Oraz io  San-
ga l l i ,  e  con  po l izza  segna ta ,  g ra t i s  e  senza  pagamento  a lcuno  d i  
sua  mano »  ( 3 ) .  

I l  medes imo p rovved imento  fu  p romulga to  a  Roma cog l i  ed i t t i  de l  
3 0  s e t t e m b r e  1 7 0 4  e  d e l  1.° dicembre 1742. I l  quale  u l t imo vie tava  la  
                                                 

( 1 )  S t a t u t i  i n e d i t i  d e l l a  c i t t à  d i  P i s a  d a l  X I I  a l  X I V  s e c o l o .  F i r e n z e ,  V i e u s -

seux, 1854, Vol. I ,  p.  379.  

(2 ) A RCHIVIO DI  STATO IN SI E N A .  Balìe,  n.° 324, a cc. 221-221. 
(3 ) A R C H I V I O  D I  S T A T O  I N  F I R E N Z E .  O t t o  d i  G u a r d i a  e  B a l ì a .  S u p p l i c h e  

1606, filza n.° 2307, n.° 40, e Bandi dal 1603 al 1628, filza n.°  2699, n.° 40. 
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vendi ta  d i  qua lunque  manoscr i t to ,  che  non fo s se  s t a to  e samina to  da i  
p r e f e t t i  deg l i  a rch iv i  apos to l i c i  d i  Cas te l  S .  Ange lo  e  de l  Va t icano  
« ad effetto che delle inutili si possa stabilire la vendita legittimamente 
e  p e r c h é ,  i n s i e me ,  i  compra to r i  ne  pos sano  f a r  u so  e  l i be r amen te  
r i t ener le  » .  Ino l t re ,  ing iungevas i  «  a  tu t t i  i  mercant i ,  rega t t i e r i ,  l ib ra r i ,  
p i zz i ca ro l i ,  s a lumar i ,  a r t eb ianca ,  casc ia r i ,  ba t t i l o ro ,  ca r to l a r i ,  
d ip in to r i ,  ca rbonar i ,  foca ro l i ,  t ambur ra r i  ed  a  tu t t i  g l i  a l t r i  a r t i s t i  d i  
qua lunque  gene re  e  p ro fes s ion i ,  a  cu i ,  pe r  l e  medes ime ,  o  
f r equen temen te  o alle volte, convenga di far uso di manoscritti », di noti-
f i c a r e  a i  p r ede t t i  p r e f e t t i  l e  s c r i t t u r e  che  aves se ro  i n  bo t t ega  ( 1 ) .  

Que l l ’ ed i t t o ,  r i pe tu to  anco ra  i l  16  g iugno  1772 ,  fu  pu ramen te  e  
s e m p l i c e m e n t e  trascritto in Austria nel decreto della Cancelleria aulica,  
in  da ta  4  agos to  1803 ;  che  imponeva  a  ch iunque  i l  d iv ie to  d i  com-
pe ra re  da  pe r sone  s conosc iu t e  ca r t a  s t ampa ta  o  s c r i t t a ,  e ,  a i  commer -
c i a n t i ,  p r e s s o  c u i  n e  f o sse  r invenuta ,  l ’obb l igo  d i  denunz ia re  l a  pe r -
sona  de l  vend i to re . 

E ,  po iché  f requen te  e ra ,  pure  a l lo ra ,  l a  vend i t a  d i  ca r t a ,  do lo -
samen te  so t t r a t t a  dag l i  u f f i c i ,  i l  dec re to  de l  Gove rna to re  de l l ’Aus t r i a  
In fe r io re  in  da ta  28  lug l io  1830  in ib iva  l ' acqu i s to  d i  c a r t e ,  r i f e r e n t i s i  
ad  ogge t t i  d i  s e rv i z io  e r a r i a l e ,  o f f e r t e  da  so lda t i  o  s imi l i  ( 2 ) .  

Con temporaneamente ,  un  po’  da  pe r tu t to ,  l e  ammin i s t r az ion i ,  so -
p ra f f a t t e  dall’ammassamento delle scritture finanziarie e giudiziarie, più 
n u m e r o s e  s e m p r e  d i  t u t t e  l e  a l t r e ,  e  qu ind i  pe l  l o ro  concen t r amen to  
r i ch ieden t i  spaz io ,  l oca l i ,  s e rv iz i  non  p revedu t i ,  s i  v ide ro  ne l l a  neces-
s i tà  d i  sgombra rne  una  pa r t e  o  l a  t o t a l i t à ;  e  c iò  f ece ro  con  magg io re  
o  minore  ocu la t ezza .  

In  Ingh i l t e r r a ,  ad  e sempio ,  i l  Con t ro l lo re  gene ra l e  de l lo  Scac -
c h i e r e  e  l a  T e s o r e r i a  f e c e r o ,  i n  m o d o  t u t t ’ a l t r o  c h e  l o d e v o l e ,  s c e m p i o  
a s so lu to  deg l i  a t t i  de l l ’Excheque r  o f  r ece ip t ,  e s t r a t t i  da l l e  vo l t e  d i  
Somerse t  House .  E  pa re  che  i l  danno  p rovoca to  da  que l l a  inconsu l t a  
e l iminaz ione  fosse grave, se il caso fu sottoposto nel 1834 all’inchiesta 
de l  Comi ta to  spec ia l e  de l l a  Camera  de i  Lords . In verità, come spesse 
volte, il Comitato, per incompetenza, non si rese esatto conto dell’im-
portanza de l l a  ques t ione  so t topos tag l i ;  ma ,  a  d i s t anza  d ’un  seco lo , 
noi ci doliamo di quel che possa essere andato distrutto (3). Più or-
dinato e ponderato fu il procedimento seguito negli archivi  napo le tan i . 
                                                 

(1 ) A RCHIVIO DI  STATO IN RO MA .  Bandi originali,  1588-1822, ad annum. 
( 2 )  E L L I N G E R ,  M a n u a l e  d i  d i r i t t o  c i v i l e  a u s t r i a c o ,  t r a d .  i t a l .  M i l a n o ,  A r z i o n e ,  

1853, vol. II,  p. 18 commento all 'art.  879.  
(3 ) J E N K I N S O N ,  op. cit.,  p .  115.  
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In data 11 novembre 1829 comparve il Real Rescritto di Francesco I 
Bo rbone  «  pe r  l o  b ruc i amen to  de l l e  p roces su re  pena l i  compi l a t e  in  
epoca  p iù  an t i ca  d i  ann i  quaran ta  a  ques ta  par te ,  t r anne  le  p roces -
s u r e  che  con t enes se ro  condanne  a  v i t a  e  che  non  fo s se ro  s t a t e  r i do t t e  
a  pene  t emporanee  con  sovrane  de te rminaz ion i  p rese  pe r  r ego la  ge -
ne ra l e»  ( 1 ) .  

Immediatamente dopo, fu redatto sotto la data del 17 febbraio 1830 
i l  r ego lamento  per  t a le  b ruc iamento ,  approva to  con  Rea le  Rescr i t to  de l  
7  d i cembre  1831  ( 2 )  che ,  a  nos t r a  conoscenza ,  è  i l  p iù  an t i co  de i  p rov-
ved imen t i  cons imi l i . 

I n  e s so  s i  p r e sc r ivono  l a  fo rmaz ione  d i  un  «e l enco  de t t ag l i a to»  
de i  p rocess i  da  e l iminare  e  l e  ind icaz ion i  che  devono  en t ra rv i  pe r  sp ie -
ga rne  ch ia ramen te  l e  pa r t i ,  i l  con tenu to ,  l a  s en tenza  e  l a  c l a s s i f i ca  in  
a rch iv io . 

Ta le  e l enco  sa rà  e samina to  da l  «Sopr in tenden te  genera le» .  E  
dopo  l e  sue  dec i s ion i  s a r anno  segna t i  con  mol te  cau te le  e  ve rba l i zza t i  
i  p r o c e s s i  d e s t i n a t i  a l l e  f i a m m e . 

Una  min i s t e r i a l e  de l l e  f inanze  de l  31  o t tob re  1849  ing iungeva ,  
p rev io  pa re re  de l  Sopr in tenden te  genera le ,  l ’ e l iminaz ione  de i  «vo lumi  
de l l e  f ed i  d i  v i t a  de ’  pens ion i s t i  i s c r i t t i  a l  Gran  L ib ro  p e r  c e d e r e  
i l  l uogo  a l l e  c a r t e  de l l a  Gran  Cor t e  de i  Con t i  »  con  c iò  che   «que i  
vo lumi  d i  f ed i  d i  v i t a ,  che  fo rmano  enormi  masse  d i  vecch ie  ed  
inu t i l i  ca r t e ,  s i eno  vendu te  »  ( 3 ) .  

A  r i ch i e s t a  de l  D i r e t t o r e  de l  Min i s t e ro  de l l ’ I n t e rno ,  i l  Sop r in-
t enden te  generale degli archivi napoletani esprimeva l'11 febbraio 1850 
i l  p rop r io  pa re r e  su l l e  no rme  da  s egu i r e  «  i n  o rd ine  a l l a  mo le  de ’  
document i  duplicati e triplicati, che si conservano nel Grande Archivio, 
e  che  s a r ebbe  mes t i e r i  e s i t a r e  ne l  f i ne  d i  da r  l uogo  a  ca r t e  p i ù  i m-
p o r t a n t i » . 

«  Al lo rché  »  sc r iveva  «un  r amo  d i  s c r i t t u re ,  i nu t i l e  a  conse rva r s i  
in  segu i to  d i  p ropos ta  de l  Sopr in tenden te  genera le  deg l i  Arch iv i , 
verrà supe r io rmen te  approva to  che  s i a  abo l i to  con  vender s i  a  p ro -
fitto de l l o  s t ab i l imen to ,  è  a s so lu t amen te  ind i spensab i l e  . . . .  che  t a l i  
ca r t e ,  p r ima  d i  p rocede r s i  a l l e  u l t e r io r i  ope raz ion i ,  vengano  d i l i g e n -
t e m e n t e  esamina te  da  una  Commiss ione  a  c iò  depu ta ta,  s c e l t a  t r a  
g l ' i m p i e g a t i  de l  Grande  Arch iv io  e  da  me  pres iedu ta .  L ’esame  d i  
t a l e  Commiss ione  dovrebbe  cons i s t e r e  ne l  ve r i f i c a r e  e  r i c o n o s c e r e  s e  
                                                 

(1 ) G R A N I T O  D I  BE L M O N T E  A N G E L O ,  Legislazione positiva, cit . ,  p.  388.  
(2 ) IVI ,  p .  388-391.  
(3 ) IVI ,  p .  391-393, e 397-400.  
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l e  de t t e  ca r t e  s i ano  ve ramen te  que l l e  pe r  l e  qua l i  è  s t a t a  impar t i t a  
l a  s u p e r i o r e  approvaz ione  d i  venders i ,  a f f ine  d i  a l lon tanare  qua lunque  
pos s ib i l e  equ ivoco ,  che  t r a  l e  medes ime  po t e s se  r imane r  con fusa  
qualche  ca r t a  d i  a l t r a  spec i e .  I l  me todo  che  po t r ebbe  t ene r s i  i n  t a l e  
f a c c e n d a  c r e d e r e i  p o t e s s e  e s s e r e  i l  s e g u e n t e :  d o p o  s u p e r i o r m e n t e  
approva ta  l a  vend i ta  d i  un  ramo d i  sc r i t tu re  inu t i l i ,  e s se  dovrebbero  
t r a spor ta r s i  in  un  appos i to  loca le  de l  Grande  Arch iv io  in t e r amen te  
separa to  da l l e  a l t r e  sa le ,  ed  iv i  e s se re  so t topos te  a l l ’ esame,  secondo  d i  
sopra  ho  de t to ,  de l l a  Commiss ione  da  des t ina r s i  a  t a l  uopo .  Ta le  
Commiss ione  dovrebbe  fo rmare  ve rba le  de l l e  sue  ope raz ion i ,  
s o t t o s c r i t t o  d a  t u t t i  i  c o m p o n e n t i  d i  e s s a  i n  d o ppio ,  da  conservars i  un  
esempla re  ne l  segre ta r ia to  d i  ques ta  Sopr in tendenza  genera le ,  e  l ’ a l t ro  
i nv ia r lo  a l  Rea l  Min i s t e ro  de l l ’ In t e rno . 

Compiu to  l ' e same ,  l a  vend i t a  de l l e  ca r t e  c r ede re i  dove r s i  e se -
gu i re  a l l ’ as ta  pubb l ica  »  ec . ( 1 ) .  

I l  medes imo  Sopr in t endent e  g e n e r a l e  r i f e r i v a  i l  2 6  m a r z o  1 8 5 1  
a l  D i r e t t o r e  de l  Min i s t e ro  de l l ’ In t e rno  che  «  da  un  g io rno  a l l ’ a l t r o  
vanno a  depe r i r e  due  r ami  d i  ca r t e  da  p iù  t empo  repu ta t e  inu t i l i ,  
c i o è  l e  l i cenze  da  cacc ia  ed  i  r i cev i  de l l e  spese  d i  g ius t i z i a ,  l e  une  
e  l e  a l t r e  pre sen t a t e  i n  g iu s t i f i caz ione  de i  con t i  de i  r i spe t t i v i  r ami ,  
p r i a  che  ne  fos se  segu i t a  l a  d i scuss ione  e  l i qu idaz ione .  Ques t i  due  
r ami  d i  c a r t e ,  dopo  e s se r s i  r a s soda t i  d i f f i n i t i vamen te  i  de t t i  con t i ,  
vennero  in  ques to  Grande  Arch iv io ;  ma ,  conoscendosene  s in  d’al -
l o r a  l ' i nu t i l i t à ,  non  se  ne  f ece  consegna  d i s t in t a ,  e  pe rò  l ’ inven-
t a r i o  r igua rda  i  so l i  con t i  e  l e  l i qu idaz ion i» .  I l  Re ,  pe rò ,  ne l  Con-
s i g l i o  o rd ina r io  d i  S t a to  de l  28  d i cembre  1851  pe rmi se ,  « l a  vend i t a 
de i  document i  de l l e  spese  d i  g ius t i z i a  r e l a t iv i  a ’  con t i  l i qu ida t i  e  
d i scuss i  da  d iec i  ann i  compiu t i ,  e sc lus i  anche  que l l i  r igua rdan t i  s i -
gn i f i ca to r i e  penden t i  o  g iud iz i  pena l i  non  ancora  u l t ima t i»  ( 2 ) .  

F ina lmente ,  r i spondendo  ad  ana loga  r ich ies ta ,  i l  medes imo sopr in-
t enden te  genera le  r i f e r iva ,  p ropone va  ed  o t t eneva  che  «  l e  ca r t e  de l -
l ' an t i ca  Po l i z i a  . . .  non  con tengono . .  p roces su re  c r imina l i ,  ma  in-
vece  16845  e sped ien t i  d i  poch i s s ima  impor t anza  a  ca r i co  d i  va r i e  
p e r s o n e  i m p u t a t e  d i  p i c c o l i  f u r t i ,  f e r i t e ,  m a l t r a t t a m e n t i ,  i n s u l t i  e 
dann i  a r r eca t i  ne ’  fond i  a l t ru i ,  ma te r i e  t u t t e  v i r tua lmen te  comprese  
ne l l a  d i spos i z ione  che  o rd ina  i l  b ruc i amen to  de i  p roces s i  c r imina l i ,  
ma  che  pe r  e s se re  d i  un ’ impor t anza  in f in i t amen te  in fe r io re  a  ques t i  

                                                 
(1) G R A N I T O  D I  BE L M O N T E  A N G E L O ,  Legislazione positiva.  cit.,  pagine 394-397. 
( 2 )  IVI,  pp.  400.  
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u l t i m i ,  s i  r e n d e r e b b e r o  s u p e r f l e  t u t t e  l e  f o r m a l i t à  p e r  e s s i  p r e s c r i t t e  
ed  anche  quas i  imposs ib i l i  ad  e segu i r s i  »  c ioè  l a  compi l az ione  de l -
l ' inven ta r io  o  e l e n c o  p r e s c r i t t o  n e l  1 8 2 9  e  i l  b r u c i a m e n t o  p r e s i e -
du to  da  una  Commiss ione  spec ia le  ( 1 ) .  

P r ima  a s sa i  d i  ques t ’u l t ima  da ta ,  ne l  1839 ,  i l  Governo  pon t i f i c io  
nominava una Congregaz ione  pa r t i co la re ,  p res iedu ta  da l  Card ina le  se -
g r e t a r i o  d i  S ta to  pe r  g l i  a f f a r i  i n t e rn i  e  compos ta  da i  r appresen tan t i  
d i  tu t t e  l e  ammin i s t r az ion i  cen t ra l i ,  «a l l ’ogge t to  d i  r i f e r i r e  se  possano  
dag l i  a rch iv i ,  o rma i  r idondan t i ,  e sc lude r s i  a l cune  ca r t e  conce rnen t i  
epoca  an t i ca  e  d i  n iuna  en t i t à ,  onde  p rocedere  a l l a  r ego la re  e  
neces sa r i a  a r ch iv i az ione  de l l e  nuove  ca r t e  de i  d i cas t e r i  camera l i» . 

E ,  i l  30  genna io  1839 ,  l a  Congregaz ione  p resen tava  l a  p ropr ia  r e -
l az ione ;  de l l a  qua l e  r i po r t i amo  l e  p ropos t e  p iù  no tevo l i ,  t o g l i e n d o l e  
dalla pubblicazione, che noi stessi ne facemmo alcuni anni addietro ( 2) . 

P ropose  pe r t an to :  «1 . °  che  s i  debba  f a r e  neg l i  a r ch iv i  d i  t u t t i  i  
d i cas te r i  t an to  g iud iz ia r i  che  ammin i s t r a t iv i  una  segregaz ione  de l l e   
c a r t e ,  che  sa ranno  r epu ta t e  inu t i l i ,  da  que l l e ,  che  debbono  conse r -
va r s i ;  che  l e  ca r t e  r epu ta t e  i nu t i l i  s i ano  r imosse  dag l i  a r ch iv i  e  sop-
presse ,  e  che  s i ano  asso lu tamente  e  ind i s t in tamente  conse rva te  tu t t e  l e  
ca r t e  r e l a t ive  a l l ’  epoca  compresa  neg l i  u l t imi  cen to  ann i ,  o s s i a  da l  
1 7 3 8  i n  appres so ; 

2 . °  che ,  quan to  a l l e  ca r t e  an te r io r i  a l l a  sudde t t a  epoca ,  che  
r igua rdano  i l  g iud iz ia r io  c iv i l e  d i  tu t t i  i  t r ibuna l i ,  s i  r i t enga  come  
norma  indec l inab i l e  d i  conse rva re  i  r eg i s t r i  ch iama t i  B r o l i a r d i ,  
M a n u a l i  e  L i b r i  s e n t e n t i a r u m ,  l e  s en tenze  e  de creti  definit ivi  originali  
e  l e  f i l z e  d e ’  d o c u m e n t i  c h e  p o r t a n o  i l  t i t o l o  d i  C e d u l a e  p r i v a t a e ; 

3 . °  che  i  l i b r i  de ’  f a l l i t i ,  i  r eg i s t r i  ch i ama t i  R e c e p t o r u m ,  
M e m o r a l i u m ,  A c c o m o d a t o r u m ed  i  mazze t t i  de l le  c i t az ion i ,  con tenent i  
a t t i  p re l iminar i ,  a l l ’ epoca  ind i ca t i ,  debbono  in  gene ra l e  e s se re  
cons ide r a t i  come  inu t i l i  e  da  sopp r imer s i ; 

4 . °  che ,  r appo r to  a l l e  ca r t e  conce rnen t i  i l  g iud i z i a r i o  c r imi -
na le ,  que l l e  che  e s i s tono  ne l l ’ a rch iv io  de l l a  p i a  Congregaz ione  d i  
San  Gi ro lamo a l la  Car i tà  debbano  t raspor ta rs i  a  spe s e  d e l l ’ E r a r i o  
da l l ’a rch iv io  Sa lv ia t i  in  loca le  d i  pe r t inenza  de l l a  s t essa  Congrega-
z ione ,  s eg regando  que l l e  che  da  pe r sone  pe r i t e ,  da  des t ina r s i  a l l ’uopo  
da  mons ignor  P res iden te ,  sa ranno  repu ta te  d i  niuna ut i l i tà ;  

                                                 
( 1 )  G R A N I T O  D I  BE L M O N T E  A N G E L O ,  Legislazione positiva, cit., pagi ne 410-413. 
(2) CA S A N O V A  EU G E N I O ,  Norme per scarti negli archivi della rev. Camera apostolica , in Gli 

Archivi Italiani, Anno VI, 1919, p. 170-175.  
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5 . °  che  l e  c a r t e  c r im ina l i  de l  V ica r i a to , e s i s t e n t i  i n  d u e  c a-
mere  de l l ’ a r ch iv io  ro t a i e  e  conce rnen t i  c ause  d i  co s tumi ,  s i ano  i n-
t e r a m e n t e  d i s t r u t t e :  e  c h e  a l l e  s t e s s e  c a m e r e  s i e n o  p o r t a t e  l e  c a r t e  
c iv i l i  de l  medes imo  t r ibuna le ,  che  a t tua lmen te  e s i s tono  ne l l ’ a r ch iv io  
Sa lv ia t i ,  dopo  che  sa ranno  seg rega t e  l e  i nu t i l i ; 

6 . °  che ,  quan to  a l l e  ca r t e  de i  D icas t e r i  ammin i s t r a t i v i ,  s i  con-
se rv ino  tu t t i  i  documen t i  e  t u t t i  i  r eg i s t r i ,  l e  pos i z ion i  e  l e  m inu t e  
l e  p iù  in te ressan t i ;  e  che  ques ta  p rovv idenza  s i  r enda  comune  anche  
a l l e  ca r te  de l la  sagra  Congregaz i one  de l  Buon Governo  . . . ;  

7 . °  che  ne l l e  d i spos i z ion i  enunc ia t e  supe r io rmen te  non  s i ano  
c o m p r e s i  i  c o n t r a t t i  o  i s t r u m e n t i  e  l e  c a r t e  e s i b i t e  p e r  i s t r u m e n t o  
pubb l i co ,  anco rché  t a l i  i s t rumen t i  o  e s ib i z ione  e s i s t ano  ne l l e  can -
ce l l e r i e  o  neg l i  a r ch iv i  de i  s ingo l i  mag i s t r a t i  g iud iz i a r i i  » . 

Ch iude  l a  r e l az ione  l a  des ignaz ione  de i  funz ionar i  compe ten t i ,  i n-
ca r i ca t i  de l l o  s ca r to  i n  c i a scun  r amo  g iud iz i a r io . 

V’ha ,  dunque ,  in  tu t ta  la  se r ie  d i  provvediment i ,  che  abbiamo 
r i a s s u n t o  (1 ) ,  c o m e  i l  p r o p o n i m e n t o  d ’ i m p e d i r e  la  d i s t ruz ione  deg l i  
a rch iv i ,  o  a lmeno  d i  sa lvarne  l a  par te  p iù  impor tan te  per  l ' ammini -
s t r az ione  e  pe r  l a  cu l tu ra .  V’ha  a l t r e s ì  i l  s egno  ev iden te  de l l a  d ive r sa  
va lu taz ione  d i  ques ta  impor tanza .  Perc iò ,  come d icevamo,  ogg i  non  
r i pe t i amo  se  non  que l  che  è  s t a t o  c o m p i u t o  e  p r o t e s t a t o  n e i  s e c o l i  
pas sa t i ;  ma  l a  nos t r a  p ro t e s t a  con t ro  g l i  s cempi  inconsu l t i  è  magg io r -
men te  fonda ta  pe rché  magg io rmen te  d i f fuse  sono  l a  cu l tu ra ,  l a  l i be r t à  
d i  rag ionare ,  l a  poss ib i l i t à  d i  misura re  i l  danno  procura to ,  l a  d i f f i co l tà  
di  s os t i t u i r e  l e  memor ie  d i spe r se .  Ogg i  v ’ha  r ag ione  d i  p re t ende re  un  
m a g g i o r  r i s p e t t o  p e r  q u e l l e  m e m o r i e . 

Eppure, mentre nei secoli scorsi, i provvedimenti governativi 
investivano persino la conservazione degli archivi privati, oggi, per quel 
feticismo giuridico che trasforma la libertà in licenza, in libero arbitrio, 
ben pochi Stati ardiscono seguirne l’esempio. Ne sentono tutta la ne -
cessità, ma non osano varcare la soglia del domicilio privato neppure in 
nome dell’interesse generale che dovrebbe prevalere su quello in-
dividuale. Sole la Francia e, in misura  maggiore ,  l '  I t a l i a  hanno  s i -
nora indirizzata a questo concetto evoluto la propria legislazione archi -
vistica; ma ve l'hanno indirizzata con molta timidezza. 

Comunque ,  no i  r i l ev iamo come  ne i  seco l i  passa t i ,  non  meno  che  
ogg i ,  due  s i ano  i  p re te s t i ,  l e  a t t enuan t i ,  che  d i r  s i  vog l i ano ,  che  ven-

                                                 
( 1 )  N e  a b b i a m o  t r a t t a t o  p a r t i c o l a r m e n t e  n e l l a  m e m o r i a  s u  L a  c a u s a  p e r  l ' a r -

chivio M e d i c i  T o r n a q u i n c i ,  i n s e r i t a  n e l  p e r i o d i c o :  G l i  A r c h i v i  I t a l i a n i ,  ( R o m a , 

1919),  vol.  VI,  pp. 77 e ss.  
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gono  addo t t i  pe r  g iu s t i f i ca re  l ' e l iminaz ione  d i  s e r i e  a r ch iv i s t i che  i n-
t e r e .  I l  p r imo  è  l ’ i ngombro ,  che  r ecano ,  e  pe rc iò  l a  neces s i t à  d i  r i -
muover le  per  dar  pos to  ad  a l t r e  se r i e  senza  incon t ra re  né  i l  f a s t id io ,  né  
l a  spesa  d i  p rovvedere  a l t r i  l oca l i .  I l  s econdo ,  che  a  sua  vo l t a  scusa  i l  
p r imo ,  è  l a  d i ch i a raz ione  che  que l l e  s e r i e  sono  inu t i l i .  I l  p r imo  è  
dunque  una  conseguenza  de l  secondo ;  e  su  ques to  secondo  no i  dob-
biamo  concen t r a r e  l a  nos t r a  a t t enz ione . 

I l  g iud iz io  su l l a  inu t i l i t à  d i  s c r i t t u re  an t i che  o  moderne  è  f r a  i  p iù  
p e r i c o l o s i  e  d i f f i c i l i  c h e  s i  p o s s a n o  e m e t t e r e ,  p e r  l e  c o n s e g u e n z e  c h e  
t r a sc ina  seco  a  d i s t anza  d i  t empo  e  d i  luogo .  E  t a lmen te  n ’e rano  
pe r suas i  g l i  ammin i s t r a to r i  de l  XIX seco lo ,  che  lo  ved iamo c i rconda to  
da  mol t e  p recauz ion i  ed  emesso  co l l eg ia lmen te  da  pe r sona l i t à  e  mag i -
s t r a t i  r i t enu t i  compe ten t i ,  va l e  a  d i r e  da l l a  do t t r ina  e  da l l ’ e spe r i enza  
fo rn i t i  d i  t a l i  l umi ,  r i spe t to  a l l a  qua l i t à  de l l e  s c r i t t u r e ,  a l l ’ u f f i c i o  a l  
qua le  appar tenevano ,  ag l i  a f fa r i  t r a t t a t iv i ,  da  po te rne  misura re  tu t ta  l a  
po r t a t a  e  p revede re ,  anche  ne i  l imi t i  de l  poss ib i l e ,  l e  conseguenze  d i  
una qua lunque  d i s t ruz ione  per  l ' amminis t raz ione ,  per  g l ’ ind iv idu i ,  
pe r  l a  cu l tu ra .  

In  general e ,  pe rò ,  può  d i r s i  che  t u t t e  l e  s c r i t t u r e  s i ano  u t i l i ,  ap -
pena  verga te .  Di  po i ,  ques ta  u t i l i t à  v ien  scemando  o  s i  t r a s fo rma .  Ne  
abb iamo g ià  t enu to  b revemente  d i scorso ,  pa r l ando  de l l a  r eg i s t r a-
z i o n e . 

Tu t t av ia ,  non  è  e sa t t a  l ' op in ione  d i  co lo ro  i  qua l i  r i t engono  che ,  
p iù  s ia  an t ica ,  minor  va lore  abb ia  l a  sc r i t tu ra  in  ques t ione .  La  ve tus tà  
de l l e  ca r t e ,  spes se  vo l t e  addo t t a  a  g ius t i f i caz ione  de l l a  l o ro  inu t i l i t à ,  
non  può  p iù  esse re  invoca ta .  Bas te rebbero  a  p rovar lo  g l ’ i s t rument i  no -
t a r i l i ,  l e  c a r t e  d i  c o n c e s s i o ne ,  ec ,  i l  cu i  va lore  s i  t ramanda  a t t raverso  i  
s eco l i .  Eppe rc iò  non  è  p iù  ammis s ib i l e ,  s e  non  i n  ca s i  spec i a l i s s imi ,  
l ' e l iminaz ione  d i  a t t i  de i  s eco l i  da  no i  l on t an i . 

Per  que l l i  modern i  non  s i  può  menar  buona  la  scusa  de l la  ve -
tus tà  neppure  quando l ’e tà  de i  medes imi  r i sa lga  ad  appena  un  seco lo .  
Immagin iamo dunque  che  s i  debba  d i re  d i  ch i  adduca  ta le  scusa ,  r i -
f e r endos i  ad  a t t i  pos t e r io r i  a l l a  cos t i t uz ione  de l  Regno  !  

Ogg i  i l  c r i t e r io  de l l a  i nu t i l i t à  de l l e  s c r i t t u r e  s i  ba sa  un icamen te  
su l la  na tura  g iur id ica  d i  e sse ,  p rec i sando  che  d iven tano  inu t i l i ,  appena  
s ia  passa to  i l  momento  de l l ’uso  a l  qua le  sono  des t ina te ,  que l l e  che  non  
abb iano  avu to  in  o r ig ine  se  non  un  va lo re  occas iona le  o  t empo -
raneo .  Diven tano  par imente  inu t i l i ,  scadu tone  i l  t e rmine ,  que l le ,  l a  cu i  
du ra t a  è  l ega lmen te  f i s sa t a  p iù  l unga  de l l e  p receden t i  pe r  po te r  t e s t i -
f i c a r e  d i  un  f a t t o  e secu t i vo  i n  e s se  de sc r i t t o ,  s enza  che  ques to  f a t t o  
c o s t i t u i s c a  t i t o l o  d i  d i r i t t o . Sono, infine, privi di valore tutti gli s c r i t t i ,  
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che  non  posseggano  essenza  g iu r idi ca ,  né  e sp re s s ione  d i  even t i  o  s en-
t imen t i ,  o  s i ano  r ipe t i z ione  o  e s t r a t to  mul t ip lo  d i  a l t r i  s c r i t t i  o r ig ina l i  
o  a l t r o v e  r e g i s t r a t i . 

Epperciò, quando siano trascorsi tutti i termini, de’ quali la legge 
impone l'osservanza prima di prescrivere il valore di  quegli scritti; 
quando a  ta le  scadenza  s i  d ia  anche  una  congrua  coda ,  a l lora ,  e  a l -
lora soltanto, può proclamarsi l’inutilità di quegli scritti, e di essi sol-
tanto, con minor rischio di errore. 

In sostanza, potrebbero, forse, riassumersi queste asserzioni di-
cendo che  ogn i  s c r i t t o  a t t e s t an te  l ' e s i s t enza  d i  un  f a t to  o  d i  un  d i -
ritto, che crei o modifichi una condizione determinata di cose o di 
anima, è sempre utile e deve perciò essere sempre conservato. Gli 
scritti, che da esso derivano e non servono se non all’esplicazione o 
esecuzione delle disposizioni in esso contenute, hanno valore finché 
questa manifestazione non sia compiuta. Esaurita che questa sia, essi 
possono assumerne una nuova particolare ovvero divenire del tutto privi 
di valore. 

Ma anche questa deficienza di valore, di utilità subisce modifica-
zioni per opera delle condizioni di tempo, di persone e di luogo. Uno 
scritto, che normalmente potrebbe considerarsi inutile, assume invece un 
interesse, se ,  r eda t to  in  un  da to  momento  o  da  un  da to  pe r sonag-
gio o relativamente ad un dato personaggio. La famosa lista della la-
vandaia, il conto di un pranzo, un biglietto di lotteria, una carta da 
visita ec. rientrano in quest’ordine di riserve. Parimente, un atto può 
considerarsi privo di qualsiasi valore in una località, ove abbondino 
altre fonti: mentre diventa prezioso là dove difettino o le circostanze ne 
mettano di continuo in pericolo la conservazione. 

A tal proposito ricordiamo come, durante il terremoto calabro-
siculo del 1908, i ricorsi contro l 'imposta fondiaria, che d’ordinario 
perdono ogni valore appena in tutti i gradi definiti, divennero preziosi in 
Ca labr ia  pe r  l a  r i cos t i tuz ione  de l l a  p ropr ie t à  sovver t i t a  da l  ca tac l i -
sma, dopo  che  tu t t i  g l i  a t t i  f i nanz ia r i  e  no ta r i l i  fu rono  r imas t i  v i t t ime  
di tale disastro. Parimente, alla fine della guerra mondiale, carte, as -
solutamente inutili altrove, riuscirono titoli essenziali a simile effetto nei 
Comuni  de l l e  nos t re  nuove  Prov inc ie ,  scompig l i a t i ,  rov ina t i ,  de -
formati dai quotidiani incessanti bombardamenti. Infine, di fronte alla 
distruzione ,  compiuta  in  Aust r ia ,  p r ima che  la  convenzione  archiv i -
stica di Roma vietasse ogni eliminazione di atti, che non fosse con-
sentita da  tu t t i  g l i  S ta t i  i n t e res sa t i ,  d i  a t t i  mi l i t a r i  r e l a t iv i  ag l i  i nd i -
vidui appartenent i a territori ceduti ad altre Nazioni, molti scritti di  
in f ima impor tanza  sono assurti all’onore di titoli per la r i c o m p o s i z i o n e  
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de l l a  c i t t ad inanza  e  de l lo  s t a to  g iu r id ico  e  g iud iz ia r io  d i  queg l i  ind i -
v idui . 

Tutto ciò indica sempre più efficacemente la delicatezza delle ope-
razioni, alle quali molta gente passa sopra senza tanti complimenti. La 
responsabilità, che  v iene  assun ta  da  ch i  r ego la rmente  p roceda  a 
una eliminazione, è gravissima, come quella che può provocare danni 
incommensurabili agli individui e allo Stato, a prescindere dalla cultura; 
e perciò, n o n  p u ò  e s s e r e  s u f f i c i e n t e m e n t e  m i s u r a t a  s e  n o n  d a  
chi abb ia  p rofonda  e  l a rga  competenza  e  do t t r ina  vas ta  e  t a le  da  t e -
nersi a corrente di tutte le necessità, al di fuori dell’ambiente, in cui 
avviene lo scarto. 

Perciò, seguendo l’esempio, dato dai nostri padri, che, del resto, 
sentivano meg l io  d i  no i  que l  ch ’ e r a  s t a to  f a t t o  i n  p ropos i t o  ne l  s e -
colo XVIII: a Siena, per esempio, e durante la Rivoluzione francese, la 
legislazione italiana prescrive che le operazioni di scarto nelle pub-
bliche amministrazioni siano eseguite da funzionari competenti del ramo, 
al quale appartengono le carte, assistiti e integrati da un funzionario 
archivistico, la cui competenza più generale giovi a tutelare l’interesse 
degli al tri rami dell’amministrazione e quelli più estesi della cultura. 
Prescrive ancora che l'ultima sanzione sulle proposte di un tal collegio 
sia riservata a un corpo superiore, composto di personalità eminenti 
nella amministrazione e nella scienza. 

Q u e s t o  C o r po ,  come  d i r emo  ne l l ’u l t ima  pa r t e  d i  ques to  l avo ro , 
è la Giunta del Consiglio superiore per gli archivi del Regno; che, non 
paga di tutte le remore già frappostevi, le moltiplicò di recente col 
ristringere la facoltà di scarto, normalmente , al momento della re-
visione decennale, di cui abbiamo parlato, riassumendo le operazioni 
della registrazione e dell’archivio corrente, revisione che deve sempre 
precedere il versamento degli atti dall’archivio di deposito all’archivio 
di Stato o del Regno; e straordinariamente , nell’evenienza di concen-
trazione o soppressione di uffici; e coll’imporre un controllo superiore ai 
l avor i  de l l e  Commiss ion i  d i  s ca r to ,  anche  se  ad  e s s i  abb ia  pa r t ec i -
pato un funzionario dell’amministrazione degli archivi di Stato. 

Teoricamente, dunque, l'archivio generale non dovrebbe contenere 
se non atti che abbiano una qualsiasi utilità, un valore qualsiasi. Do-
vrebbero essere esclusi dall’ingresso in archivio generale tutti quelli 
inutili. Perciò, furono inserite nel Regolamento per gli uffici di regi -
stratura e  d i  a rch iv io  ne l l e  ammin i s t r az ion i  cen t ra l i  approva to  con 
r. decreto 2 5  g e n n a i o  1 9 0 0 ,  n . °  3 5  e  i n  q u e l l i ,  c o m e  e s s o ,  a l t r a 
volta da noi citati, le d i spos i z ion i ,  s econdo  l e  qua l i  (art.17) «  c o g l i  
a t t i  che  pe rdano  va lo re  ne l  deco r so  de l  t em p o  s i  c o s t i t u i s c o n o  c l a s s i  
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par t i co la r i ,  pe r  e l imina r l e  po i  senza  b i sogno  d i  nuovo  esame  e  senza  
pe r i co lo  d i  e r ro r e  » .  Ques t a  e l im inaz ione  deve  e s se r e  no t a t a  su l  r e -
p e r t o r i o  ( a r t . 90 )  pe r ché  s e  ne  conse rv i  a lmeno  memor i a ;  e  ( a r t . 95 )  
«  avan t i  d i  co l loca re  s t ab i lmen te  i  f a sc i co l i  ne l l ’ a r ch iv io  d i  depos i t o ,  
l ' a rch iv i s ta  e l iminerà  l e  ca r te  ev iden temente  inu t i l i  » ,  avver tendo  
pe rò  che  ( a r t . 65 )  «  i  g io rna l i  d i  sped i z ione ,  l e  r i c evu te  pos t a l i ,  i  
l i b re t t i  de l l e  consegne  sa ranno  conse rva t i  pe r  due  ann i» . 

Tu t t e  ques te  d i spos i z ion i  e  a l t r e ,  con t enu t e  ne i  r i spe t t i v i  r ego l a-
men t i  de l l e  va r i e  ammin i s t r az ion i ,  cos t i t u i scono  que l l a  che  po t r ebbe  
ch iamars i  l 'e l i m i n a z i o n e  a u t o m a t i c a  de l l e  ca r t e  annua lmen te  inu t i l i  e  
che ,  s e  f o s se  o s se rva t a  s c rupo losamen te ,  l i be r e r ebbe  i l  c ampo  non so-
l amen te  da  mo l to  i ngombro ,  ma  a l t r e s ì  da  mo l t e  d i f f i co l t à .  Po i ché ,  l a-
sc i ando  accumula re  l e  ca r t e  i nu t i l i ,  s i  v i ene  a  c rea re  uno  s t a to  d i  
confus ione  e  d i  dubb io ,  che  non  tu t t i  hanno ,  po i ,  i l  co ragg io ,  né  l a  
vog l i a  d i  r i e samina re  e  r i so lve re ,  pe l  t imore  d i  non  s i  s a  qua l e  so t t i n-
t e so  ne  abb ia  cons ig l i a to  l a  conse rvaz ione . 

Ad  ogn i  modo  que l l e  p resc r i z ion i  mi rano  ad  imped i re  che  en-
t r i no  ne l l ’ a r ch iv io  d i  depos i to  de l l e  ca r t e  d i  ne s sun  va lo re  e  i ngom-
bran t i  e  che  v i  s i  conse rv ino .  Cor robora t e  po i  d i  a l t r e  d i spos i z ion i  
de l l o  s t e s so  r ego l amen to  ( a r t . 82 )  o  d i  que l l o  pe r  g l i  a r ch iv i  d i  S t a to  
( a r t . 6 9 ) ,  che  so t t opongono  tu t t o  i l  depos i t o  ad  un  u l t e r i o r e  e same ,  
e s se  r i spondono ,  r i pe t i amo ,  a l l ’ a s s ioma  a rch iv i s t i co  che  neg l i  a r ch iv i  
genera l i  non  dovrebbero  mai  en t r a re  s c r i t t u re  p r ive  d i  va lo re ,  e  pe r -
t an to  in  ess i  non  dovrebbe  mai  aver  luogo  operaz ione  d i  e l iminaz ione ,  
e s sendo  funz ione  de l l ’ a rch iv io  l a  conse rvaz ione ,  non  l a  d i s t ruz ione  
d e l l e  c a r t e . 

Tu t t av ia ,  non  deves i  t ace re  che  l e  c i r cos tanze  hanno  p iù  vo l t e  in-
t r o d o t t o  in  a rch iv io  sc r i t tu re  g ià  p r ive  d ’ in te resse ,  ovvero  de l l e  qua l i  
l ’ i n t e r e s s e  s ia  d ivenuto  nu l lo  duran te  l a  lo ro  permanenza  in  a rch iv io . 
Abb iamo  g i à  r i f e r i t o  l e  p ropos t e  d i  s ca r to  r i pe tu t amen te  p re sen ta t e  
dal  Sopr in tenden te  genera le  deg l i  a rch iv i  napo le t an i  ne l l a  p r ima  me tà 
de l  s eco lo  XIX.  Altri molti esempi potremmo addurre, né tutti italiani  
s o l t a n t o ;  che  hanno  da to ,  come  a l t r i  s imi l i  po t ranno  da re ,  occas ione  
a  sca r t i  anche  in  a rch iv i  genera l i . 

Entrano, infatti, allora, come coefficienti dell’utilità, innumerevoli 
c o n s i d e r a z i o n i ,  c h e  r i c o l l e g a n o  q u e l l e  s c r i t t u r e  c o n  t u t t e  l e  a l t r e  e  
ne  integrano il valore,  n e  p r e s u p p o n g o n o  l’uso,  non più ai giorni n o s t r i ,  
so l t an to ,  ma  in  fu tu ro ;  ché allora non è più unico l’interesse,  c h e  r i -
c h i a m a  sopra  d i  e s se  l ' a t t enz ione  d i  co lu i  che  l e  e samina ,  m a  b e n s ì  
u n  complesso d’interessi,  anche divergenti,  presenti e futuri,  pe i  q u a l i  
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ne l l ’ e same  d i  e s se  s i  r i conoscono  t an t i  s cop i  quan t i  s i ano  i  compu l -
s a t o r i . 

Pe rc iò  esse  non  vanno  p iù  p rese  ne l  lo ro  ins ieme ,  non  seguono  p i ù 
l a  r ego la  ind ica ta  pe r  l a  r eg i s t r az ione  d i  passa r l e  tu t t e  quan te  a l  
macero  a l  t e rmine  a  c iò  f i s sa to .  S i  sc indono  ne l l e  s ingo le  un i t à ;  che  ad  
una  ad  una  devono  esse re  e samina te  e  d i scusse ,  e  possono  qu ind i  
p re sen ta re  l ' a l t e rna  v i cenda  d i  s c r i t t i  u t i l i  f r ammis t i  ad  inu t i l i ;  non  
mai  l a  r ec i sa  sanz ione  d i  e l iminare  una  se r ie ,  un  fasc io ,  una  f i l za ,  una  
bus t a  i n t e r a ,  s a lvo  cas i  eccez iona l i s s imi . 

L ’operaz ione ,  a l l a  qua le  con  ques to  modo  d i  p rocedere  danno  
luogo ,  è  puramente  una  c e r n i t a ,  s c e l t a  o  s e p a r a z i o n e ,  un t r i a g e ,  come 
d i rebbero  i  F rances i ,  de l l a  qua le  i  p rogress i  non  possono  es se re  se  non  
l en t i  né  p rocede re  s e  non  con  somma ponde raz ione ,  co r robo ra t a  de l  
pa re re  d i  p iù  pe r sone  e spe r t e ,  a f f ine  d i  e l imina re ,  quan to  p iù  s i a  
p o s s i b i l e ,  l ' e r r o r e ,  c h e  s e m p r e  s i  a f f acc ia .  

In  t a l e  ce rn i t a  non  è  agevo le  r i conosce re  l ' i nu t i l i t à  d i  un  a t to  
an t i co .  S i  a r r i sch ia  d i  d i s t ruggere  sc r i t to ,  che  p resen temente  possa  be -
n i s s imo  e s se r  p r ivo  d ’ in t e r e s se  pe rché  g l i  s t ud i  non  s i  s i ano  anco ra  
app l i ca t i  a  sv i sce ra rne  g l i  e l emen t i  u t i l i , ma  che  in  fu tu ro  po t rà  a s su-
mere  un  va lo re  rea le ,  quando  queg l i  e l ement i  s i ano  s t a t i  mess i  in  ev i -
denza  da l  p rog re s so .  Cos ì ,  da  un  l a to ,  pos s i amo  r i pe t e r e  l ' e s empio  
de l l e  ca r t e  mi l i t a r i  au s t r i a che ,  t e s t é  c i t a t e ;  da l l ’ a l t r o ,  ba s t a  che  c i  r i -
ch iamiamo a l l ’ en o r m e  s e r i e  d e i  P o r t  B o o k s  d e l  P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e  
d i  Londra ,  e l imina t i  ne l  1833 ,  pe rché  inu t i l i ,  ed  ogg i  amaramente  
r imp ian t i . 

Ino l t r e ,  non  è  poss ib i l e  che  men te  umana  possa  immagina re  e  p re -
vede re  tu t t e  l e  combinaz ion i  pe r  l e  qua l i  un  a t to  an t i co  possa  in  av-
v e n i r e  e s s e r e  r i c h i e s t o  i n  c o n s u l t a z i o n e . 

Perciò, siamo d’avviso che di un atto, già entrato in un archivio 
generale, non possa essere concessa l'eliminazione puramente e sem-
plicemente, f i nché  non  r i su l t i  che  l a  p re senza  d i  e s so  in  que i  l oca l i  
non abbia r ag ione  d ’e s se re  e  s i a  s t a t a  ammessa  so l t an to  pe r  da rv i  r i -
cetto in un luogo di deposito, non mai per soddisfarvi a una funzione . 
Tali sono, ad esempio, le bollette del dazio, del lotto, ec., la cui azione  
e ra  g i à  pe ren ta  quando  l e  l o ro  se r i e  fu rono  immesse  in  a r ch iv io ,  e  i l  
l o ro  con tenu to  non  può  p iù  r eca re  con t r ibu to  a l cuno  ag l i  s tud i ,  dopo  
che gli elementi contenutivi siano stati elaborati in relazioni  e  s t a t i s t i c h e  
r i a s sun t ive  e  spes so  s t ampa te . 

Donde  ne  v i ene  i l  co ro l l a r io  che  neppure  i n  ques to  cas o  s i a  l e -
c i to  d is t ruggere  ogni  prova  d i  una  qualunque  a t t iv i tà  umana;  e  che ,  
p r ima  d i  sen tenz ia rne  l ' e l iminaz ione ,  convenga  ass i cu ra r s i  s e  t r acc ia  
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ne  r imanga  in  a l t r i  a t t i ,  p ro toco l l i ,  r eg i s t r i  ec .  r i a ssun t iv i .  C iò  che ,  de l  
r e s to ,  ha  i ndo t to  da  no i  i l  l egi s l a to re  a  p re sc r ive re  l a  conse rvaz ione  
i l l i m i t a t a  d e i  p r o t o c o l l i  e  d e l l e  r u b r i c h e  r e l a t i v e . 

Qua lcuno  po t r ebbe  fo r se  sos t ene re  che  l a  s t e s sa  r ego la  possa  va -
lere anche per le pezze in appoggio di conti, presentati al controllo 
supremo ed acclarati, poiché il loro riassunto e valore rimane tutto 
concentrato nel conto giudiziario. Se nonché sarebbe da ribattere che 
mentre i  bo l l e t t a r i ,  l e  bo l l e t t e  ec .  non  hanno  a l t ro  va lo re ,  ne l l ’ a t t o  
in cui sono vergati, che di prova transitoria o d’indicazione di scarsa o 
molto problematica entità, né assurgono quasi mai alla dignità di 
documento storico, le pezze in appoggio, oltre a un valore molto mag-
giore e p iù  du ra tu ro ,  acqu i s t ano  f r equen temen te  impor tanza  s to r i ca 
anche notevole. Più invecchiano e maggiore e più largo interesse pre-
sentano: e quindi, secondo noi, anche se talvolta la necessità costringa a 
liberarsi di quelle più moderne, prudenza esige che si rispettino le più 
antiche. D e l  r e s t o ,  n o n  t u t t e  s o n o  f i l e  d i  c i f r e ;  p a r e c c h i e  e  p a -
recchie contengono, nella esposizione del motivo del pagamento o della 
fornitura, indicazioni e notizie storiche, che riescono talvolta preziose. 
Dalla Teso re r i a  duca l e  d i  Savo ia  possono  e s se re  i l l u s t r a t e  mo l t e  pa -
gine de l l a  s to r i a  d i  F ranc ia ,  o l t r e  che  de l  Duca to  sabaudo ;  né  p iù  
né meno che, per il Mezzogiorno, dalla Tesoreria aragonese. 

Né si vogliano imitare le gesta dei sacerdoti, incaricati da Pietro 
Leopoldo ,  g randuca  d i  Toscana ,  de l la  ce rn i ta  de l le  ca r te  de l la  Repub-
blica di Siena, attentando alla compagine dei carteggi antichi colla scusa 
che pa recch ie  l e t t e r e  s i ano  d i  pu ra  t r a s m i s s i o n e  ovvero  d i  c o m-
plimento , o ritrovino il proprio contenuto registrato, trattato e tenuto in 
considerazione in altre scritture. È vero che molta corrispondenza del 
secolo X V I I  n o n  è  c o m p o s t a  s e  n o n  d a  a c c o z z a g l i e  d i  c o m p l i -
menti, o di semplici accompagnamenti di oggetti o di altre lettere. Ma, 
pure, in esse noi troviamo assai più che una modesta curiosità 
autografica, assai più che una formula del cerimoniale dell’epoca, cioè la 
prova di certe relazioni che non possono essere trascurate. 

Tutti gli atti sinora ricordati, ed altri ancora sono originali. Ora, degli 
originali non può essere concessa l'eliminazione, tranne che si voglia 
c o m p r e n d e r e  s o t t o  q u e l l ’ a p p e l l a t i v o  t u t t a  q u e l l a  s e r i e  d i  a p -
punti informi, di carteggi, embrionali o di riprova ec. che si possano 
r inveni re  p resso  qua lunque  a rch iv io  e  che  na tura lmente  non  hanno  
valore né significato alcuno. 

Ma taluno osserverà che, dato il senso da noi assegnato alla voce 
originale , se nello stesso archivio generale trovisi anche la minuta , 
l'uno o l'altra può scomparire. Non  s iamo d i  ques to  avv iso ,  anz i tu t to ,  
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perché ,  d i  r ego la ,  o r ig ina l e  e  minu ta  non  possono  t rova r s i  ne l l a  s t e s sa  
s e r i e ;  e ,  ne l l e  r i spe t t i ve  s e r i e ,  ognuno  d i  e s s i  occupa  un  pos to ,  da l  
quale  non  può  e s se re  t o l to .  D ipo i ,  l a  minu ta  c i  f a  a s s i s t e r e  a l l a  ma-
n i f e s t az ione  de l  pens i e ro  de l  m inu t an t e  e  co l l e  sue  co r r ez ion i ,  c an -
ce l l az ion i ,  t r a spos i z ion i  c i  pe rme t t e  d i  s egu i r e  l ' evo luz ione  d i  que l  
pens ie ro ,  f inché  a s suma  l a  fo rma  de f in i t iva  in  que l l ’o r ig ina le ;  su l  
qua l e  deve  r i f l e t t e r e  e  f o rmu la r e  l a  r i spos t a  i l  de s t i na t a r i o . 

Le  c o p i e  o  dup l i ca t i  de l l ’o r ig ina l e  non  possono ,  neppure  e s se , 
essere abbandonate al macero senza discussione. Ricordiamo ch’esse 
sono f a t t e ,  s i a  pe r  sos t i t u i r e  e  qu ind i  conse rva re  meg l io  l ' o r i g ina l e , 
sia pe r  imped i rne  lo  smar r imen to ,  l o  sgua lc imen to  o  l a  d i s t ruz ione ; 
sia anco ra  pe r  d i f fonde rne  i l  con tenu to .  Se  fos se ro  r ip roduz ion i  mu l -
tiple e s imi l i ,  come  ogg i  f anno  l a  s t ampa  o  l a  macch ina  da  sc r ive re , 
forse potrebbesi concedere che, salvatone un certo numero, si elimi-
nassero le restanti. Ma, siano pure riproduzioni varie, identiche, uni -
formi, del medesimo originale, se sono antiche, conviene conservarle 
perché nella loro stessa moltiplicità v’ha notizia o vi sono confronti utili 
agli s t ud i .  R ico rd i amo  ad  e sempio  l a  s e r i e  dup l i ca t a  de l l e  P rov-
visioni della Repubblica di Firenze. Non mai, come per gli archivi  
generali può dirsi il contrario di quel che sostenevasi e sostiensi dagli 
incoscienti, cioè che la vetustà di un atto deve segnarne l'eliminazione: 
anzi, vi si può affermare che più antico esso sia, maggior rispetto debba 
riscuotere. E ,  c o s ì ,  p e r  o g n i  s e r i e  d o v r e m m o  r i p e t e r e  l a  n o s t r a  a s s o -
luta avversione alla distruzione di qualsiasi documento o scritto antico. 

Piuttosto, ripeteremo come, anche nei rari casi, pei quali ammet-
tiamo la possibilità dell’eliminazione, occorra sempre tener conto e della 
l oca l i t à ,  ove  e s s i  s i  t rov ino  o  a l l a  qua le  s i  r i f e r i s cano ,  e  de l  mo -
mento, che riguardino: perché, se altri documenti non sussistano  in quella 
loca l i t à  o  d i  que l  momento ,  a s sumono  un  qua lche  va lo re ,  fo r -
niscono qua lche  u t i l e  no t i z i a  anche  g l i  appun t i  in fo rmi ,  anche  i  con-
teggi della giornata, anche le bollette, ec. Dalle postille o dalle note 
informi di Leonardo da Vinci non si sono forse dedotti la dottrina e i 
pensieri, che frullavano per quella mente maravigliosamente vulcanica? 
E, osservando le debite distanze, il collezionista minuscolo, che, nella 
povertà della sua raccolta, possegga una carta comunque scarabocchiata nei 
s e c o l i  p a s s a t i ,  n o n  s i  l u s i n g a  f o r s e  d i  a r r i c c h i r s i  c o n  t a l e  c i m e l i o ? 
Del resto, abbiamo già documentato la diversità de’ criterii, secondo i 
quali,  ne i  s eco l i ,  s i  g iud icò  de l l ’ an t i ch i t à  e  de l l ’ impor t anza  deg l i  
scritti, e, per conseguenza, della loro conservazione o eliminabilità. 
R ipe t i amo ,  a  t a l  p ropos i to ,  che  ammet t i amo  un  d ive r so  t r a t t amen to  
per le carte antiche o storiche e per quelle moderne; e, se siamo più 
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condiscendenti verso l’eliminazione di queste ultime, giustifichiamo questa 
nostra maggiore adesione col rilevare ch’esse ci offrono quell’elemento di 
sicurezza circa la loro inutilità, del quale siamo ormai privi rispetto alle 
prime. Nessuno infatti può in generale erigersi in giudice migliore 
dell’utilità di un atto, di colui, o meglio, dell’ente, che l’abbia com-
pilato; e se il giudizio del compilatore, o, per dirlo con altra parola, del 
compe ten te ,  non  fosse  t roppo  l imi t a to  a l l ’ ambien te ,  da l  qua le  emana ,  
e non dovesse, pertanto, essere integrato dall’esperienza di chi spazii in più 
vasti campi, si potrebbe senz’altro accettare ed eseguire. 

Perciò possiamo anche ora concludere che l’appellativo di antiche dato 
alle carte è molto elastico; e deve essere meglio determinato il valore 
che vi si annetta. 

A tale scopo non può essere adottata la divisione cronologica 
suggerita per distinguere la storia moderna da quella contemporanea, che 
farebbe cominciare il periodo del nostro Risorgimento colla pace di 
Aquisgrana (1748): perché altro è il criterio che segue la scienza 
storica, altro quello che segue l'archivistica. La scienza storica tende ad 
avvic inars i  a l la  da ta  a l la  qua le  vede  in iz ia rs i  i l  movimento  d’ idee  
che porta alla trasformazione politica, sociale, economica susseguente. Per 
l ' a r ch iv i s t i ca  non  sono  p iù  idee  in  movimento ,  sono  fa t t i  pos i t iv i , 
sono date, che importano, in cui quei fatti si verificano e effettivamente 
cominciano a svolgersi. Quindi per l'archivistica la divisione cronolo-
gica da  r i ce rca re ,  que l l a  che  c ’ induce  a  cons ide ra re  an t i che  o  mo -
derne ques t e  o  que l l e  s c r i t t u r e ,  deve  co inc ide re  co i  g r andi  sovver t i -
menti po l i t i c i ,  co l l e  g rand i  r i fo rme  ammin i s t r a t ive ,  che  danno  ag l i  
uffici un altro indirizzo, abbandonando gli atti appartenenti agli istituti 
scomparsi per non badare più se non a quelli dei nuovi creati. 

Con  c iò  non  in t end iamo  so t to sc r ive re  a l l ’ op in ione  d i  que i  co t a l i , 
i quali reputano non solamente antiche ma antichissime le scritture che 
r i sa lgano  a l l a  cadu ta  de l  Po te re  Tempora le ,  vuo i  anche  a l l a  co-
stituzione del Regno d’Italia (1861). 

Del resto, anche volendolo, non potremmo aderire a tale opinione  
dopo  che  l e  convenz ion i  in te rnaz iona l i  s t ipu la te  t r a  l ' I t a l i a ,  l 'Aus t r i a 
e la Jugos lav ia  hanno  cons ide ra to  come  appar tenen t i  a l l ’ a rch iv io  co r -
rente tutti gli atti dal 1848 in poi per riguardo alle profonde riforme 
amministrative introdotte in quell’anno negli ordinamenti del cessato 
impero austro-ungarico. 

Personalmente, noi propendiamo a ritenere come antichi o per dir 
meg l io  s to r i c i  g l i  a t t i  an t e r io r i  a  que l l a  da t a  de l  1861 ;  pu r  s t i -
mando che  pe r  l e  s c r i t t u r e  ve rga t e  t r a  i l  pe r iodo  napo leon i co  ( 1 8 1 5 )  
e la costituzione del Regno d’Italia (1861) si possa alquanto largheggiare 
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ne l l a  ce rn i t a  deg l i  a t t i  u t i l i  e  de l l e  s c r i t t u r e  i nu t i l i  pe r  l a  r ag ione  
c h e  la sovversione politica ed amministrativa, provocata da e fra quelle 
d u e  d a t e  s t o r i c h e ,  f e c e  a c c umulare  negl i  a rch iv i ,  che  a l lora  venivano 
concen t r andos i ,  una infinità di scritture, che non avrebbero mai dovuto 
en t ra rv i  e  r imanerv i  pe r  l ' u t i l i t à  che  avevano ,  assa i  minore  de i  p ro-
cess i  po l i t i c i  e  pena l i ,  de l l e  ca r te  f inanz ia r ie  e  amminis t ra t ive  che ,  p er 
f a r  pos to ,  g l i  a r ch iv i  i t a l i an i  e  s t r an ie r i  mandarono  a l lo ra  a l  mace ro . 

La Francia ha fissato all’anno 1830, in cui cadde definitivamente la 
d inas t i a  borbon ica ,  l a  da ta ,  p r ima  de l l a  qua le  non  s i a  pe rmessa  al-
cuna eliminazione. 

Quella determinazione di data precisa indica tutta l'elaborazione  
alla quale la questione dello scarto è stata assoggettata in questi ultimi 
anni d i  f ron te  a i  dann i  p romoss i  da l l a  l eggerezza  umana  e  a l l e  p ro -
teste dei competenti e degli studiosi. Essa mette un fermo alle distru-
zioni ; restringe quindi l'arbitrio degli operatori; i quali del resto in 
Italia, come in Inghilterra e in Francia già da tempo si vedono la strada 
sbarrata da norma sempre più positiva e restrittiva, per quanto accon-
discendente alle esigenze del momento. Anche essa è basata sulla pre-
scrizione  del valore, dell’utilità degli atti. 

Non è più un capriccio dell’eliminatore, non è più un giudizio 
soggettivo, personale quello che promuove la proposta di scarto. È un 
criterio del tutto impersonale, obiettivo, giuridico quello che la deve  
ormai guidare e la guida: ciò che segna già un grande progresso in 
materia. 

Tale criterio è espresso così in Italia, come in Francia, in un 
massimario, costituito sul titolario (cadre de classement) dei vari arti-
coli; che, fissando  o sottintendendo una data determinata, prima della 
quale sia assolutamente vietato procedere ad eliminazione di sorta, in-
dica per gli atti successivi a quella data  o un lasso di tempo unico, tra-
scorso il quale al giorno dell’operazione, si possa procede re all’esame  
delle carte da scartare e alla compilazione delle proposte relative, o tanti 
periodi pa r t i co la r i  dopo  i  qua l i  ipso  fac to  venga  a  mancare  a l l e  
carte, a l l e  qua l i  s i  app l i cano ,  ogn i  az ione ,  o  va lo re  g iu r id ico .  Ne l  
primo caso potremmo dire di avere un sistema fisso  di prescrizione; 
nell’altro, un sistema mobile o  graduale . 

In Italia, è applicato il sistema fisso di prescrizione per la gene -
ralità degli atti, de’ quali quelli dell’ultimo decennio sono intangibili 
anche se la loro utilità sia ridotta ai minimi termini e siano sfuggiti 
all’eliminazione automatica del Regolamento di registrazione. Tuttavia 
vi p o s s o n o  p u r e  e s s e r e  a l c u n e  r a r e  e c c e z i o n i ,  c o m e  d i r e m o  o r  o r a, 
che prescrivano una intangibilità di durata minore. 
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In Francia è adottato il sistema mobile di prescrizione, vale a dire 
secondo la natura degli atti, alcuni de’ quali perdono la loro utilità o 
sub i to  o  i n  5 ,  10 ,  15 ,  20 ,  30 ,  60  ann i ;  e  a l l ’ a r ch iv i s t a  d ipa r t imen-
tale è data, contrariamente a quello che avviene da noi, la facoltà di 
consigliare altre eliminazioni oltre a quelle prescritte, secondo le con-
dizioni locali e materiali. 

Rispetto ai sistemi di prescrizione, possono considerarsi come ap-
partenenti al sistema fisso le prescrizioni di legge, che però, non con-
dannano tutti gli atti come inutili alla scadenza prescritta. Tali possono 
considerarsi le prescrizioni giuridiche, che, anzi, trasformano in storico 
il valore dell’atto al quale siano applicate. Invece le prescrizioni fi-
nanziarie e amministrative tolgono, alla loro scadenza, ogni interesse 
all’atto,  come  abb iamo  g ià  a s s i s t i t o  ne l l ’ a r t .  65  de l  Rego lamen to  i t a-
liano su l l a  r eg i s t r az ione ;  e  qu ind i  sono  p re fe r ib i lmen te  ado t t a t e  pe r  
gli atti correnti e possono persino anche vedere modificato il proprio 
decorso secondo le esigenze e i progressi del tempo, come è stato 
deliberato dalla Corte dei Conti per certi assegni fissi degli ufficiali del-
l 'esercito,  l a  cu i  s cadenza  fu ,  su l l ’ e sempio  d i  que l l e  con templa te  
negli a r t .  2138  e  s s .  de l  Cod ice  c iv i l e ,  r ido t t a  a  2  ann i  da  5  ann i , 
come era prima, conformemente all’art. 2144-2145. 

Lo stesso Codice civile all’art. 2143 libera i cancellieri, gli av-
vocati, i procuratori alle liti e gli altri patrocinatori « dal render conto 
delle carte relative alle liti, cinque anni dopo che le medesime furono 
decise od altrimenti terminate. 

Gli uscieri dopo due anni dalla consegna degli atti sono parimente 
liberati dal renderne conto ». 

La circolare n.° 40250 in data del 24 giugno 1889 del Ministero 
della guerra, direzione generale leve e truppa, determinava che negli 
uffici di leva, mentre alcune carte, specificatamente indicate, si dove -
vano conservare sempre, cioè indefinitamente, anche dopo il proscio-
glimento di ogni singola classe di leva da qualunque obbligo di servizio, 
altre dovevano conservarsi sino all’invio in congedo assoluto della classe 
cui si riferivano, e altre infine dovevano distruggersi allorché la classe 
di leva cui si riferivano fosse divenuta la sesta in anzianità.  

Parimente la circolare n.° 9048.1 in data 1.° giugno 1903 della 
Direzione generale della pubblica sicurezza precisa ed elenca gli atti che 
per ogni divisione di Questura, possono essere venduti per il macero. 

Queste istruzioni, generalizzate per tutte le amministrazioni dello 
Stato, hanno dato i cennati massimari per gli scarti; che, compilati sotto 
la stessa nostra vigilanza e approvati dal Ministero dell’Interno ,  furono 
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adottati, quando in momento di gravità eccezionale fu d’uopo aiutare, 
da un lato, la Croce rossa italiana a sostenere ai suoi altissimi fini  
l'enorme peso della guerra mondiale, servirsi, dall’altro, di tutte le 
materie p r ime  u t i l i  a l l ’ i ndus t r i a ,  e s i s t en t i  en t ro  i  con f in i  de l l o  S t a to , 
per sopperire a deficienza, che avrebbe impedito di soddisfare a una 
delle esigenze moderne della civiltà, quale è la fabbricazione della 
carta. Quei massimari, emanati in Italia in esecuzione al decreto luo-
gotenenziale del 30 gennaio 1916, n.° 219, di cui gli effetti furono 
prolungati colla legge del 31 marzo 1921, n.°  378, avrebbero potuto e 
potranno servire da ottima guida nelle operazioni delle Commissioni  
locali di scarto, se non si fosse ecceduto, almeno da noi, per quell’ac -
cidia,  ignav ia  e  de f i c i enza  d i  ogn i  sen t imen to  d i  dovere  e  d ’ones tà, 
che, pu r  t r oppo ,  s ’ imposses sò  e  s ’ imposses sa  anco ra  de l l ’ an imo  d i  
molti impiegati alti e bassi, non sufficientemente educati, né vigilati. 

Una specie di frenesia, sia pure attribuita a nobili sentimenti pa-
triottici ed umanitari, s’impossessò di famiglie e pubbliche ammini -
strazioni intere, tanto più facilmente quanto meglio rispondente a quella 
inclinazione naturale dell’uomo che abbiamo denunziata. Come suo ef-
fetto, esse, a dispetto di tutte le proteste, di tutte le sanzioni, né più né 
meno di quel che verificavasi contemporaneamente in Inghilterra ed 
altrove, co r revano  a  d i s t ruggere  i  p r opr i  a rch iv i ,  a f f idando l i  a l l ’A-
zienda autonoma dei rifiuti di archivio della Croce rossa: i cui agenti si 
distinsero, in  ver i tà ,  per  una  propaganda  indefessa  e  p rof icua ,  non 
scevra t a lvo l ta  d i  pa recch ia  in temperanza  ed  incosc ienza .  S icché  da l  
1.° g i u g n o  1916  a l  31  d i cembre  1923  fu rono  bu t t a t i  ne l l e  f auc i  d i  
questo nuovo mostro nientemeno che 407.565 quintali di carta, che 
procurarono alla Croce rossa il fantastico provento di lire 21.527.257, 
cresciuto ancora ulteriormente, quando la guerra era finita da un pezzo. 
Le Amministrazioni centrali stesse si crearono un titolo d’onore in 
quella distruzione, talvolta scontata poi duramente. Sole più prudenti 
furono que l l e  de l l ’ In t e rno ,  de l l ’Agr i co l tu ra  Indus t r i a  e  Commerc io  e 
dei Lavor i  Pubb l ic i ,  che  p rocura rono  d i  c i r conda re  d i  t u t t e  l e  oppo r-
tune cautele quel genere di operazioni. 

Que l l ’o rgasmo pare  o ra  smorza to .  V’ha  dunque  luogo  da  spe -
rare che tutti procedano d’ora innanzi colla stessa prudenza dei Mi-
nisteri citati ad onore. In tale previsione, quei massimari che taluno ha 
c redu to  inc r imina re ,  po t ranno  compie re  un  u t i l e  u f f i c io ,  quando  
vi siano introdotte alcune poche modificazioni suggerite dall’ulteriore 
esperienza, assistendo l'Amministrazione alla conservazione delle c a r t e  
ve ramente  u t i l i .  Non  po tendo  ev i t ar e  i  d i s a s t r i  che  compiono  g l i  i n -
d i v i d u i  e  l e  f amig l i e  co l l a  d i s t ruz ione  de i  l o ro  a rch iv i ,  né  i m p e d i r e  
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che ,  pe l  sove rch io  ingombro che recano, archivi amministrativi siano 
lasciati deperire, quei massimari procurano, di render ragione ad una 
parte delle esigenze della vita corrente per salvare quel che di meglio, 
di più utile, di più importante si conservi in quegli archivi. 

Pa recch i  ne  fu rono  da t i  a l l e  s t ampe ,  f r a  i  qua l i  c i t e r emo  i  s e -
guenti: 

Elenco di massima delle carte da eliminarsi presso le 
CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZI ARIE del Regno , ec. — Roma, Officina 
poligrafica editrice, 1916, 8.°, pp. 6. 

Elenco di massima delle carte da eliminarsi presso gli UFFICI DEL 
GENIO C IVILE  d e l  R e g n o . . .  — Roma,  Indus t r ia  graf ica  naz iona le , 
1916, 8.°, pp. 6. 

Elenco modello delle carte da eliminarsi presso le  PREFETTURE E 
S O T T O P R E F E T T U R E  d e l  R e g n o . . .  — Roma ,  Of f i c ina  po l ig ra f i ca 
editrice, 1916, 8.°, pp. 15. 

Elenco di massima delle carte che si possono eliminare presso le  
AMMINISTRAZIONI DELLE PROVINCIE. — Roma, coop. tipogr. L. Luz-
zatti, 1917, 8.°, pp. 31. 

Elenco di massima delle carte da eliminarsi dalle  
AMMINISTRAZIONI COMUN ALI.- Roma, coop. tip. L. Luzzatti, 1917, 8.°, 
pp. 22.— 2.ª ed. ivi 1921, 8.°, pp. 19. 

Del resto, ripetiamo, presso tutte le Nazioni, e in special modo in 
Italia, abbiamo tutta una gradazione di controlli, diretta a ridurre al 
minimo possibile i rischi che possono corrersi nell’applicazione di questi 
massimari. Tali controlli sono, anzi tutto, scelti fra i funzionari più 
competenti, e diremmo anche  più elevati in grado dell’Amministrazione 
alla quale appa r t engono  l e  ca r t e ,  come  que l l i  che  pe r  l ’ a l t a  pos i z ione  
e l'esperienza acquistata possono più facilmente conoscere tutti i bi -
sogni presenti e prevedere in parte quelli futuri del loro ufficio. Ne 
integrano la capacità i funzionari archivistici non solo perché più edotti 
delle necessità di tutti gli altri rami dell’amministrazione e degli studi 
e più indipendenti di fronte ai proponenti coi quali entrino in 
contraddittorio. 

Gli uni e gli altri convengono nella compilazione di un elenco, 
concordato, di proposte di scarto; che, avvalorato dall’approvazione 
delle autorità gerarchiche, preposte a quel ramo di servizio, sia inoltre 
sottoposto al giudizio di un consesso o di una autorità suprema che lo 
approvi o consigli di approvarlo. 

In Italia abbiamo per le amministrazioni periferiche le Commis-
sioni locali di scarto; per quelle centrali, le Commissioni centrali di  
scarto; i cui lavori, approvati dal dicastero competente, sono  s o t t o p o s t i  



 

La biblioteca di ARCHIVI – http://archivi.beniculturali.it   E. CASANOVA  - Archivistica 
 

175

a l l ’approvazione  de l l a  Giun ta  de l  Cons ig l io  supe r io re  pe r  g l i  a rch iv i  
de l  Regno . 

Rispetto alla consegna delle scritture, eliminate, al macero, fu lunga 
usanza in Italia spedirvele, dopo sminuzzate, in sacchi sigillati accompa-
gnati da agenti e funzionari i quali assistessero all’immissione in vasca. 
Ma la frettolosità della guerra fece perdere molta parte di quel buon 
costume; e le carte sono affidate alla buona fede della Croce rossa 
italiana semplicemente in sacchi chiusi e sigillati senza sminuzzamento 
né rimescolamento. Sarebbe desiderabile, per maggior cautela contro 
ogni indiscrezione, tornare all’antico. Del resto, in Francia l’osservanza 
di questa procedura è formalmente prescritta. 

In Inghilterra gli scarti sono retti dagli atti parlamentari del 1838, 
1 8 7 7  e  1 8 9 8 .  Il  p r imo  conce rne  so l t an to  i  ve r samen t i  i n  a r ch iv io . 
L ’a t t o  de l  1877  au to r i zza  i l  Mas t e r  o f  t he  Ro l l s  a  r ed ige re ,  d ’ ac -
cordo col dipartimento del Tesoro e previe alcune precauzioni ,  l e  n o r m e  
pe r  l ' e l iminaz ione  de i  documen t i  d ’ in t e r e s se  pubb l i co ,  i n su f f i -
ciente a giustificare la loro conservazione negli archivi di Stato. Quei 
documenti devono essere elencati in modo che le informazioni e spie-
gazioni sul contenuto e carattere di essi permettano a chiunque di 
giudicare della convenienza della loro eliminazione . Tale elenco tra-
smesso al Parlamento deve ottenerne l’approvazione o, in difetto, ri-
manere a disposizione di esso per uno spazio di tempo non inferiore a 
qua t t ro  se t t imane  ;  dopo  i l  qua le  r epu tas i  t ac i t amente  approva to . 
L’atto del 1898 non è se non un emendamento di scarsa importanza 
relativo alla stessa procedura. 

Oggi, i documenti d’interesse pubblico, sufficiente a giustificarne la 
permanente conservazione, sono trasferiti, in misura dello spazio di -
sponibile, nei pubblici archivi, quando non siano più richiesti per scopi 
amministrativi ; quelli che le amministrazioni stesse, alle quali appar -
tengono, non stimano di sufficiente interesse pubblico, si elencano dal 
1918 in poi conformemente alla procedura or ora citata. Gli elenchi, che 
contengono quelle proposte, sono discussi ed emendati da ufficiali 
ispettori del Record Office e da delegati dell’amministrazione inte-
ressata ; quindi, sottoposti all’approvazione del Master of the Rolls e del 
Ministro responsabile del ramo e spediti al Parlamento, al cui  esame 
rimangono sottoposti per le quattro settimane prescritte. 

Una ulteriore precauzione è imposta per alcuni di quegli elenchi, d i  
cu i  g l i  a t t i  abb iano  spec ia le  impor tanza ,  va le  a  d i re  i l  pa re re  favo -
r evo le  d i  funz iona r io  spec ia lmen te  compe ten te  in  que l  r amo  d i  s e r -
v iz io ;  i l  qua le ,  a l l ’occor renza ,  ha  l a  f aco l t à  d i  r ip renders i  que l l i  c h e  
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p o s s a n o  a v e r e  i n t e r e s s e  s i a  c o m e  p r e c e d e n t i ,  s i a  c o m e  a t t i  s t o r i c i  o  
l e g a l i . 

In  Franc ia ,  ove  l a  dura  esper ienza  de l l e  commiss ion i  d i  t r i a g e  ha 
di buon’ora e seriamente richiamato l’attenzione sulle eliminazioni 
inconsulte, questa procedura è già sottoposta a norme precise per gli 
archivi dipartimentali e per quelli comunali, e lo stesso spirito che ne  
ha dettato le norme aleggia nel vasto e importantissimo istituto degli 
Archivi nazionali. 

I l  decre to  minis te r ia le  de l  1 . °  Lugl io  1921 approva  i l  Regolamento  
genera le  deg l i  a rch iv i  d ipa r t imen ta l i ,  ove  i l  t i to lo  VI I I  ( a r t .51- 5 7 )  è  
ded ica to  a l l a  ma te r i a  de l l e  e l iminaz ion i . 

È  p r eg io  de l l ’ ope ra  t r adu r r e  que i  s e i  a r t i co l i  :  
5 1 .  — La massima parte delle scritture versate negli archivi diparti-

men ta l i  deve  esse re  conse rva ta  indef in i t amente :  tu t t av ia  ve  ne  sono  
c h e  p o s s o n o  e s s e r e  s o p p r e s s e  d o p o  u n  l a s s o  d i  t e m p o  d e t e r m i n a t o . 

5 2 .  — Sono  normalmen te  da  conse rva r s i  i nde f in i t amen te :  
a)  t u t t e  l e  p r a t i c h e  e  r e g i s t r i  c o n c l u s i  a n t e r i o r m e n t e  a l l ’ a n -

n o  1 8 3 0 ; 
b)  t u t t i  g l i  a t t i  che  possono  g iova re  a  de t e rmina re  un  d i r i t t o  

in  favore  d i  una  amminis t raz ione ,  d i  una  assoc iaz ione  o  d i  un 
pr iva to ; 

c )  t u t t i  i  d o c u m e n t i  c h e  p r e s e n t a n o  o  p o s s o n o  a c q u i s t a r e  in t e -
r e s s e  s t o r i c o . 

5 3 .  — P o s s o n o  n o r m a l m e n t e  e s s e r e ,  s o p p r e s s i :  
a)  g l i  a t t i  d i  cu i  i  da t i  e s senz ia l i  s i  r i t rovano  in  a l t ro  a t to  r i a s -

sun t ivo ,  spec ia lmen te  se  ques to  a t to  r i a s sun t ivo  s i a  s t ampa to ; 
b)  l e  s c r i t t u r e  d ’ i n t e r e s s e  t e m p o r a n e o ,  d o p o  s c a d u t i  i  t e r m i n i  

de l l a  lo ro  u t i l i t à .  
D i  t a l i  s c r i t t u r e  s i  a l l ega  ( a l  dec r e to )  un  e l enco  ( che  va l e  come  

mass imar io )  ind ican te  l a  scadenza  d i  ques t i  t e rmin i . 
5 4 .  — L’archivista (dipartimentale) ha la facoltà di proporre, ove 

s t im i  u t i l e ,  l a  sopp re s s ione  d i  a l t r e  p r a t i che , o l t r e  a  que l l e  de -
scritte i n  ques to  e l enco ,  che  pe r  l a  d ive r s i t à  de i  s e rv iz i  l oca l i  e  
del loro svolgimento non ha potuto tutto prevedere.  

55. — L’operazione di scarto deve essere normalmente considerata 
come e c c e z i o n a l e .  N e l l ’ e l e n c o  s o n o  p e r ò  i n d i c a t i  a l c un i  cas i  ne i  
quali lo scarto è necessario e autorizzato. 

Ne l l e  p ra t i che  da  sca r t a r e ,  l e  e l iminaz ion i  non  devono  e s se re  
fatte se non dopo un esame accurato di ogni singolo atto. 

5 6 .  — Le scritture da sopprimere a forma degli articoli 53 e  54 non 
saranno e l i mina te  se  non  p rev ia  l a  t r ip l i ce  au to r izzaz ione  del capo 
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de l  se rv iz io  che  ne  ha  f a t to  i l  ve r samen to ,  de l  Cons ig l io  p rov in-
ciale e del Ministro della Pubblica Istruzione. 

L ’a r ch iv i s t a  d ipa r t imen ta l e  compi l a  l ' e l enco  de l l e  s e r i e  sop-
presse, con le delucidazioni opportune e lo spedisce in doppio 
esemplare al Ministro della Pubblica Istruzione colla dichiarazione che 
le formalità prescritte sono state osservate. 

57. — Le scritture, delle quali la soppressione sia stata autorizzata, 
saranno vendute  a  benef iz io  de l l o  S t a to  o  de l  D ipa r t imen to ,  s e -
condo l a  lo ro  appa r t enenza ,  so t to  l a  cond iz ione  che  s i ano  mace -
rate. Sa ranno  s t r acc i a t e  e  r imesco l a t e  p r ima  d i  e s se r e  consegna t e  
al compratore, in presenza di un delegato della pubblica autorità.  

Il Regolamento degli archivi comunali approvato con decreto mi-
nisteriale d e l  3 1  d i c e m b r e  1 9 2 6 ,  a l  t i t o l o  V  ( a r t . 3 3 - 36)  d i spone  pa -
rimente in materia di eliminazioni da approvarsi dal Prefetto. 

C o s ì  p e r  u n  r e g o l a m e n t o  f r a n c e s e  c o m e  p e r  l ' a l t r o  l a  D i r e z i o n e  
deg l i  a rch iv i  ha  r i t enu to  oppor tuno  d i  pubb l i ca re ,  i n s i eme  con  tu t t e  
l e  d i spos iz ion i  r e l a t ive  a  que i  due  en t i ,  un  commento  p rec i so ;  che , 
in  ver i t à ,  r i scuo te  l a  p iù  l a rga  approvaz ione  per  l a  ch ia rezza  e  p ru-
denza che  ne  f anno  i l  p r eg io ,  e  me r i t e r ebbe  d i  e s se r e  im i t a to  da l l e  
a l t r e  nazioni . 

 
MASSIMARI . — Stimiamo utile riprodurre, se non tutti, uno dei 

nostri massimari per dimostrare le ragioni per le quali si possono 
proporre gli scarti di documenti, e insieme dare un esempio di titolario. 

 
I 

CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE DEL REGNO 
 

Atti comuni a tutti gli uffici  
1.— Statistiche e periodici in genere sino al 1917 escluso, compresi gli elenchi 

amnis t i a  con  re l a t iv i  e s t r a t t i  d i  s en tenza  f ino  a l l ’ a t tuaz ione  de l  nuovo  cod ice .  
— I riassunti statistici si conservano presso la Direzione generale della Stati-
stica. Quel l i  che  s i  possono  t rovare  ne l le  cance l le r ie  e  segre te r ie  g iud iz ia r ie  
non  hanno  p iù  va lo r e ,  appena  i  da t i  che  con t engono  s i ano  s t a t i  e l abo ra t i  e 
stampati. 
 I  pe r iod ic i  sono  c rea t i  pe r  t ene re  in  ev idenza  i  da t i  de l l ’ anno  p receden te, 
e  se rvono  pe r tan to  ad  uso  in te rno ,  senza  acqu i s t a re  mai  a l cun  rea le  va lo re .  

2.— Bollettari dei proventi di cancelleria e registri spedizione copie e quelli relativi 
a l l a  ges t ione  de l le  spese  d i  u f f i c io ;  s ino  a l  1917 .  

3.— Protoco l l i  d i  corr i spondenza  d i  s empl ice  t r a smiss ione  e  co r r i spondenza  r e l a -
tiva,  e sc lusa  l a  r i se rva ta ;  s ino  a l  1917 .  

4 .—  Regis t r i  d i  passagg io  d i  p rocess i  e  a l t r e  p ra t i che  da  un  u f f i c io  a l l ’ a l t ro ;  s ino  

a l  1920 .  Sono  reg i s t r i  d ’uso  in t e rno ,  non  p resc r i t t i  da  r ego lamen to. 
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5. — Repertorî civili degli atti non soggetti a registro degli ufficiali giudiziari, sino 
al 1896. Scopo di questi repertorî è il controllo sui diritti percepiti. La pre-
scrizione u l t r a t r en tenna le  è  su f f i c i en te  cau te la  con t ro  ogn i  danno  v ic ino  o  
lontano. 

6 .—  Reper tor î  pena l i ;  s ino  a l  1917 .  Loro  scopo  è  que l lo  d i  pe rme t t e re  d i  ve -
r i f icare  l'avvenuta notificazione degli atti penali. Dopo dieci anni nessun pro-
cedimento pena le  può  e s se re  anco ra  in  co r so .  

7 .—  Ruol i  in tern i  d i  ud ienza  penale  e  c iv i le ;  s ino  a l  1920;  da  non  confon-
d e r s i con i ruoli generali delle cause civili, de’ quali è vietata l’eliminazione. 

8 .—  Fogl i  d i  ud ienza  c iv i le ;  s ino  a l  1896 .  S tab i l i scono  i l  movimento  de l le  cause 
e conservandoli per un trentennio si permettono tutte le ricerche ancora valide.  

9.— Copie di note aggiunte e di comparse conclusionali rimaste giacenti in can-
celleria o distribuite per memoria ai magistrati; sino al 1925; sono quelle in 
car ta  l ibera ,  abbandonate .  

10 .— I s tanze  per  v i s ione  d i  a t t i  e  r i lasc io  d i  cop ie ;  s i no  a l  1922 .  Le  p rime 
hanno scopo meramente fiscale; delle copie rilasciate rimane traccia sull’atto 
originale.  

11.—Fascicoli del campione penale, relativi ad articoli pagati e definitivamente 
annullati, esclusi quelli pei quali non è stata ancora cancellata l’iscrizione 
ipotecaria. I fascicoli relativi ad articoli pagati possono essere eliminati sino al 
1917 ;  que l l i  r e la t iv i  ad  a r t i co l i  annu l la t i ,  s ino  a l  1896 .  

12 .—  Fasc ico l i  de l  campione  c iv i le  paga t i ,  e sc lus i  que l l i  pe i  qua l i  non  è  s t a t a  an -
cora  cance l la ta  l ' i sc r iz ione  ip o teca r i a ;  r eg i s t r i  mod .  X ,  e saur i t i ;  s ino  1917 .  

13.— Registro delle spese di giustizia anticipate dall’Erario per pagamenti ai testi 
e  a i  p e r i t i ,  m o d .  1 2 ;  s i n o  a l  1 9 1 7 .  

14 .—  Regis t r i  cronolog ic i ;  s ino  a l  1917 . 
15.— Scritture e registri contabili dei diritti di cancelleria anteriori alla legge 1882. 

Non riguardano depositi giudiziari e somme ripetibili ; sono invece registri dei 
d i r i t t i  d i  cance l le r ia  in  uso  pr ima  de l la  l egge  de l  1882  che  l i  abo l ì  e  qu ind i  
t o l se  ad  e s s i  ogn i  s copo .  

16.— Registri esecuzione sentenze, esauriti; sino al 1896. Dell’esecuzione rimane 
sempre  t racc ia  ne l  f asc ico lo  e  su l  ca r te l l ino .  

17 .—  Regis t ro  appe l l i  penal i ;  s ino  a l  1917 .  
18.— Registro generale delle istruzioni penali, sino al 1896, periodo della massima 

p resc r i z ione .  
 

CORTI D'APPELLO E TRIBUNALI 
1 .—  Domande  d ’ i scr i z ione  a  ruo lo ;  s ino  a l  1917 .  
2.— At t i  e  document i  re la t iv i  a p r a t i che  d i  g r a tu i t o  pa t roc in io ,  e sc luse  l e  p ra -

t i che  con  document i  e s ib i t i  da l l e  pa r t i ,  e  r eg i s t r i  r e l a t iv i ;  s ino  a l  1917 .  
3.— P r o p o s t e  d i  a n n o t a z i o n e  g i à  e s e g u i t e  sugli atti di stato civile; sino al 1920. 

S i  possono  e l imina re  l e  p ropos te  d i  cu i  r i su l t i  e segu i t a  l ' anno taz ione .  
4 .—  Elench i  pro tes t i  cambiar i;  s ino  a l  1917 .  
5 .—  I s tanze  per  o t tenere  i  cer t i f i ca t i  pena l i  e  r eper to r î  r e la t i v i;  s ino  a l  1920  

Si  devono conse rva re  so l t an to  pe r  5  ann i  ( a r t .  43  r .  d .  5  o t t ob re  1913 ,  
n . °1178  su l  Case l l a r io ) .  
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6 .—  Copie  d i  sen tenze  pena l i  de i  pre tor i d epos i t a t e  pe l  c e s sa to  cod i ce ;  s ino  a l  
1920 .  Non  sono  p iù  impugnab i l i .  

7 .—  Verbal i  d i  d ibat t imento ;  s ino  a l  1896 .  
8 .— P r o c e s s i  con t ro  igno t i  p e r  r e a t i  p r e s c r i t t i ;  c o n t r o  n o t i ,  c h i u s i  p e r  a m n i s t i a  e 

pe r  r emiss ione ;  e  que l l i  r e l a t iv i  a  f a t t i  casua l i ;  s ino  a l  1917 .  
9 .—  Lis te  mandamenta l i  e  l i s t e  c i rcondar ia l i  de i  g iura t i  e  p ra t i che  r e l a t ive ,  s ino  al 

1920.  S i  r i fanno ogni  anno.  
10.— Atti relativi e procedimenti disciplinari contro notai, ufficiali giudiziari, uscieri, 

e sc lusa  l a  sen tenza ,  s ino  a l  1917 .  Sono  p roced imen t i  pe r  con t ravvenz ion i .  
11.— Scritture relative alle elezioni commerciali, alle elezioni politiche, agli esami  

d i  usc ie r i  ;  s ino  a l  1917 .  
12.— Pratiche d’infortunio, sino al 1922. Per l’art.88 del Regolamento relativo 

dovrebbe ro  conse rva r s i  pe r  4  ann i  so l t an to .  
 

PROCURE 
1 .—  Fasc ico l i  re la t iv i  a  fa t t i  casual i ;  s ino  a l  1917 .  
2 .—  Rappor t i  g iorna l ier i  su l  mu tamen to  de i  de t enu t i;  s ino  a l  1922 ,  abo l i t i  da l  

nuovo codice  d i  p rocedura .  
3 .—  Note  d i  de legaz ione  de i  s indaci  a i  segre ta r i  ed  assessor i  comunal i  pe r  r i ce -

vere  a t t i  d i  s t a to  c iv i l e ;  s i no  a l  1917 .  
4 .—  Pra t i che  per  r i cors i  i n  graz ia ,  s ino  a l  1917 ;  de l l ’ e s i to  d i  e s se  s i  p rende  

no ta  ne l  r eg i s t ro  e secuz ion i ,  i n  sen tenza  e  ne l  ca r t e l l ino .  
5.—Personale in genere, compresi i fascicoli di coloro che non appartengono più  

a l l ’Amminis t raz ione ,  esc luse  le  nomine  de i  conc i l i a to r i ;  s ino  a l  1917 .  So l -
t a n t o le copie degli atti non essenziali al fascicolo, rimanendo intatti gli atti 
originali. 

6 .—  I s tanze  per  cer t i f i ca t i  penal i ,  da  conse rva r s i  so l t an to  pe r  5  ann i ;  e  qu ind i  
s i n o  a l  1 9 2 2 ,  

7 .— Prat iche  d i  esecuz ion i  r i f er ib i l i  a  condanne  prescr i t t e ,  a m n i s t i a t e  e d  e s p i a t e, 
sino al 1917, delle quali risulti essersi presa annotazione in cartellino e in 
sen tenza  de l  r e l a t ivo  p rovved imen to  d i  p re sc r i z ione ,  amni s t i a ,  e sp iaz ione .  

8.— Pra t i che  e saur i t e  r iguardan t i  a s segnaz ion i  d i  minorenn i  in  casa  d i  corre-
z ione , s i n o  a l  1 9 1 7 .  

9.— Ricorsi vari contro notai, uscieri, patrocinatori, conciliatori, messi esatto-
riali,  u f f i c ia l i  g iud i z iar i,  s ino  a l  1917 .  

10.— Copie in più dell’ufficio stampe, sino all’ultimo trimestre.  
11 .— Verbal i  ver i f i ca  ag l i  u f f i c i  d i  S ta to  c iv i le  e  Conci l iaz ione ,  s ino  a l  1920 .  
12.— Registro appelli, sino al 1914. Trattasi di registro abolito dal nuovo codice: 

in ogni modo, dell’arrivo di processi resta sempre traccia nel Registro appelli 
del Tribunale, al quale ufficio venivano passati. 

13 .— Regis t ro  genera le  de i  rea t i ,  s ino  a l  1896 ,  mass imo de l la  p resc r i z ione .  

 

P RETURE  
1 .—  Note  d’ iden t i f i caz ione  de l le  e lez ion i  po l i t i che  e  amminis t ra t ive già conva-

l i d a t e e  p ra t i che  re la t ive  ag l i  e sami  deg l i  e le t to r i ,  s ino  a l  1924 .  
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2 .—  L i s te  comunal i  de i  g iura t i ,  s i no  a l  1920  Cf r .  n . °  9  CO R T I  D ’ A P P E L L O  

E  T R I B U N A L I .  
3 .—  Verbal i  d i  d ibat t imento ,  s ino  a l  1896 .  Cf r .  n . °  7  idem.  
4 .—  Fasc ico l i  re la t i v i  a  proced iment i  per  con t ravvenz ion i  a  rego lament i  loca l i , 

s ino  a l  1922 ,  s i  p resc r ivono  in  5  ann i .  
5.— Fascicoli tutele e cautele chiuse definitivamente, escluse quelle con patrimo-

nio, sino al 1917. 
6 .—  Process i  con t ro  igno t i  per  rea t i  prescr i t t i ;  con t ro  no t i  ch ius i  per  amnis t ia  o  

per  remiss ione  e  que l l i  re la t i v i  a  fa t t i  casua l i ,  s ino  a l  1917 .  
7 .—  Regis t ro  in for tun i ,  s ino  a l  1917 .  
8.— Registro detenuti e corrispondenza carceraria e richiesta giornaliera di vitto 

pei detenuti, sino al 1922; è un registro in relazione con la matricola delle 
carceri che resta depositata.  

9 .—  Regis t ro  i s t ru t tor ie  pena l i ,  s ino  a l  1917 .  

 
 

CE R N I T A  D E G L I  AT T I  
Anche  se  non  occo r ra  p rocede re  ad  ope raz ione  d i  s ca r t o ,  l a  c e r -

n i ta  degl i  a t t i  ( t r i a g e ,  A u s s c h e i d u n g )  s ’ impone :  pe rché ,  t r anne  i l  caso  
che  l a  s e r i e  g iunga  pe r fe t t amen te  o rd ina t a ,  l ' i ncu r i a  p receden te  e  i l  
t r a spo r to  l a  r i ducono  spesso  in  una  massa  in fo rme .  Reg i s t r i ,  bus t e ,  
f a s c i  e  f o g l i  s c i o l t i  v i  sono  f rammis t i ,  confus i ,  sgua lc i t i ,  aggrovig l ia t i  
so t t o  uno  s t r a to  d i  po lve re  e  i n  un ’a tmos fe ra  d i sgus to sa ,  che  ne  con-
s ig l i ano  la disinfezione, appena rovesciati sul pavimento della sala, spe-
cialmente a  que l l a  ce rn i t a  des t ina ta .  

In  t a l e  cond iz ione  d i  cose  che  va le  pa r l a re  d i  t eo r i a ,  d i  s i s t ema?  
che  va lgono  i  p reconce t t i ?  nu l l ' a l t ro  che  a  indur re ,  s in  da l l ’ in i z io ,  i l  
r i o r d i n a t o r e  i n  e r r o r i ,  c h e  l o  p o r t e r a n n o  a  f a l s a r e  t u t t a  l a  r i c o s t i t u-
z i o n e  d e l l a  s e r i e . 

Anche  quando  s i  conosca  l ' en te ,  l ' ammin i s t raz ione ,  l a  pe r sona ,  
da l  qua le  p rovengono  g l i  a t t i ,  e  l e  v icende  per  l e  qua l i  e s so  s i a  pas -
s a t o , non  può  d i r s i  che  s i  sapp ia  che  cosa  con tenga  que l l a  ca tas ta  d i  
ca r t a  sc r i t t a .  E ,  qu ind i ,  p r ima  d i  ogn i  a l t r a  cosa ,  occor re  acqu i s t a re  
conoscenza  d i  que l  con tenu to .  Ta l e  c o n o s c e n z a  n o n  p u ò  e s s e r e  n é  s u-
pe r f i c i a l e ,  né  pa rz i a l e :  po iché  bas t e rebbe  un  pezzo  so lo  a  s convo lge re  
tu t to  quanto  i l  l avoro ,  compiu to  pr ima  d i  avere  passa to  tu t ta  l a  ca tas ta .  
D e v e  e s s e r  c o m p l e t a ,  t o t a l e ,  p r i m a  c h e  s i  p o s s a  d i r e  d i  e s s e r s e n e  f o r -
mata un’ idea ,  d i  po t e rne  d i spo r r e  l ' o rd inamen to . 

E  pe rc iò  i l  me todo  mig l io r e  pe r  r i o rd ina re  un  a r ch iv io  è  que l lo  
d i  non  averne . 

L’a rch iv i s ta  deve  pors i  a l  l avoro  co l la  mente  scevra  d i  qua lunque  
p revenz ione  e  co l l a  mass ima  paz ienza  opera re  da  sé  pe r sona lmente ,  
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s e nza  a l t ru i  a iu to ,  s e  non  pe r  tog l i e re  supe r f i c i a lmen te  l a  po lve re ,  che  
rendesse  p iù  penosa  l ' ope raz ione .  Non  può  gabe l l a r s i  pe r  buon  a rch i -
v i s t a ,  né  a s se r i r e  d i  compie re  t u t t o  i l  p rop r io  dove re  co lu i  che  non  
sapp ia  insud ic ia r s i  l e  man i  e  i l  v i so  ed  i  ves t i t i .  Af f idando  a l t ru i ,  s i a  
pure  in  sua  p resenza ,  l a  spo lve ra tu ra  d i  ma te r i a l e ,  che  fo r se  con tenga  
ca r t e  rov ina t e  da l  ve t r io lo ,  s ig i l l i  f r ag i l i ,  m in i a tu re  de l i ca t e ,  e  s imi l i ,  
eg l i ,  anche  conservandone  l a  r esponsab i l i t à ,  non  può  es imers i  da l l a  
tacc ia  d’ incapac i tà ,  imprevidenza  e  incur ia ,  a l la  qua le  possono espor lo  
i  dann i  i r r epa rab i l i  p rodo t t i  da  un  co lpo  sg raz ia to . 

De l  r e s to ,  pe r  quan to  i ncomodo ,  f a t i coso  e  f a s t i d io so ,  né  immune  
d ’ inconven ien t i ,  i l  l avoro  non  è ,  in  ques ta  p r ima  fase  p repara to r ia ,  
eccess ivament e  d i f f i c i l e .  Ce r to ,  non  v i  s i  può  accos t a re  s enza  a l cune  
cau te l e  pe r  scemare  queg l i  i nconven ien t i  s i a  che  conce rnano  l a  sa lu te ,  
s i a  che  minacc ino  g l ' indument i  e  ves t i t i .  Pe r  l a  sa lu te ,  abb iamo g ià  
accennato alla disinfezione generale della catasta: ed ora soggiungiamo 
c h e  chi soffra la polvere, può impedire alla medesima d’introdursi nelle 
n a r i c i  e  o r e c c h i e  o  d i  o f f e n d e r e  g l i  o c c h i ,  i m b o t t e n d o  l e  p r i m e  c o n  
ba tu f fo l i  di cotone idrofilo inumidito, proteggendo gli altri con occhiali 
ch ius i .  I salutisti suggeriscono di sostituire questi vari apparati con una 
maschera ,  p resso  a  poco  s imi le  a  que l l a ,  u sa ta  ne l l a  gue r ra  mondia le  
con t ro  i  gas  as f i s s i an t i .  Temiamo assa i  che ,  r i ch iamando  i l  sangue  a l l a  
t es ta ,  que l la  maschera  non  r i esca  assa i  p iù  d i  danno ,  che  d i  g iova -
mento .  Per  g l ' indument i ,  bas ta  adopera re  cappe  e  guan t i  e ,  magar i  
a n c h e ,  b e r r e t t e . 

C o s ì  p r e m u n i t o ,  l ' o p e r a t o r e  p u ò  a t t a c c a r e  i l  l a v o r o ;  c h e  c o n s i s t e  
ne l lo  s f i l a re  ad  uno  ad  uno  da l l a  ca tas t a  i  pezz i ,  come  s i  p resen tano  
a l l a  mano ,  senza  p reoccupars i  de l l a  c o n n e s s i o n e ,  c h e  p o s s a  f r a  e s s i  
i n t e r co r r e re ,  e  spec i a lmen te  s enza  p ropor s i  d i  r i un i r l i ,  d i  r i co l l ega r l i ,  
d i  o rd ina r l i  vo l t a  pe r  vo l t a ,  Nul la  v ’ha  d i  pegg io  de i  p reconce t t i ,  che  
s i  possano  nu t r i r e ,  de l l a  s accen te r i a ,  che  s i  abb ia  f r e t t a  d i  d imos t r a re ,  
de i  t en ta t iv i ,  ve ramen te  inconsu l t i ,  che  s i  vog l iono  f a re ,  d i  acce le ra re  
i l  l avoro ,  p r ima  d i  avere  abba t tu ta  e  decompos ta  pezzo  per  pezzo  tu t t a  
l a  ca tas ta .  

Vol ta  per  vo l ta ,  che  un  pezzo  venga  a l la  mano,  l ’opera tore  deve  
so t topor lo  a  un  p ro fondo  e same ,  ed  i l l u s t r a r l o  i n  t u t t e  l e  sue  pa r t i  pe r  
po te rne  e sp r imere  un  g iud iz io  con  p iena  conoscenza  d i  causa .  

C iò  g l i  pe rme t t e ,  anz i  t u t t o ,  d i  r i conosce re  e s t e rnamen te  d i  che  
s i  t r a t t i ,  se  d i  una  membrana  o  d ’una  ca r ta ,  d ’un  reg i s t ro ,  d i  una  
f i lza ,  d i  una busta ,  ovvero di  un  quaderno,  d i  un  f rammento ,  d i  un  
a t t o  i n t e ro  o  s cuc i t o  o  sgua l c i t o ,  co r ro so ,  s t r appa to  ec . ;  i n t e rnamen te  
se sia una copia o un originale; la forma e la qualità dell’atto, ec. 
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Gli  fa  conoscere  i l  con tenu to  de l  pezzo  median te  l a  l e t tu ra ,  spesso  
paleograf ica, alla quale deve sottoporlo; e, frequentemente, anche l’età,  
a l l a  qua le  appar t i ene .  E  po iché  que l  con tenu to  e  que l la  e tà  devono  
e s se re  a s so lu t amen te  ve r id i c i  pe r  fo rmare  l a  ba se  non  so l amen te  de l -
l ' o rd inamento ,  c h e  c o m i n c i a ,  m a  a l t r e s ì  d e l l e  r i c e r c h e ,  che  po t ranno  
in  fu tu ro  e s se rv i  condo t t e ,  eg l i  dovrà  a s s i cu ra r s i  de l l a  lo ro  au ten t i c i t à  
con  tu t t i  i  mag i s t e r i ,  che  g l i  o f f r e  l a  c r i t i c a  s t o r i ca ,  d ip loma t i ca ,  pa -
l eogra f i ca  ed  a rch iv i s t i ca .  

Né  f i a  ma i  che  in  t a l e  d i samina  s ' imba t t a  in  a t to  sospe t to .  Ché ,  
a l lo ra ,  dovrà  p rocedere  con  tu t t e  l e  p recauz ion i ,  p r ima  d i  sen tenz ia re  
su l l a  f a l s i t à  e  f a l s i f i caz ione  de l  medes imo.  Ma  non  pe r t an to  dovrà  e l i -
m i n a r l o ;  b e n s ì  o c c o r r e r à  c o l l o c a r l o  p e r  o r a ,  c o m e  e  o v e  c a d a ,  p e r c h é  
l a  p resenza  d i  e s so  in  que l l a  se r i e  po t rà  sp iega r s i  i n  s e g u i t o  d a l  c o m-
p l e s s o  de i  da t i  succes s iv i ;  e  l e  s t e s se  impur i t à ,  che  l o  f anno  r e sp in-
g e r e  da l l a  c r i t i ca ,  g ioveranno  per  renders i  con to  d i  spec ia l i  emergenze  
che  s i  s i ano  ve r i f i ca t e  ne l l a  v i t a  de l l ’ en te  o  de l l a  pe r sona ,  a l  qua le  
que l l a  f a l s i f i caz ione  appar tenne . 

Cos ì  pu re ,  f r equen t i  s i  p r e sen t e r anno  i n  que l l ’ e s ame  g l i  a t t i  e  
r eg i s t r i  non  da ta t i .  Tu t t a  una  pa r te  de l l a  d ip lomat ica  e  p rec i samente  
l a  c rono log ica ,  insegna  i l  modo  d i  t rovare  l a  da ta  mancan te  o  d i  av-
v i c ina rv i s i  su f f i c i en t emen te . 

Non volendo  invadere  i l  campo  d i  a l t r a  d i sc ip l ina ,  c i  l imi t i amo  
a  r i co rda re  che ,  s e  i  r eg i s t r i  abb racc ino  lo  spaz io  d i  pa recch i  ann i ,  
conve r r à  i nd i ca rne  l e  da t e  e s t r eme  a lmeno  co l  mi l l e s imo ,  ma  meg l io  
e  con  magg io r  p rec i s ione  co l l ’ ind icaz ione  anche  deg l i  ann i ,  de i  me s i  
e  de i  g io rn i .  In  a rch iv i s t i ca  l e  da te ,  s i ano  in te rne  od  es te rne ,  dovranno  
sempre  e s se re  ind ica t e  i n  ques t ’u l t imo  o rd ine  va l e  a  d i r e  pe r  anno ,  
mese ,  g io rno ;  non  a  rovesc io ,  come  usas i  da  no i  ne l l a  p ra t i ca  g io r -
na l ie ra .  

Qua lo ra  l ' a t to  s i a  in te rnamente  p r ivo d i  da ta ,  ma a l  verso  in  un 
occh ie t to  rech i  l a  da ta  d i  r i cevu ta  segna tav i  da l  des t ina ta r io ,  ques ta  
sa rà  r i t enu ta  come  da ta  appross ima t iva  e s t r ema  de l  documento ,  r i co r -
dando come essa sia propriamente la data archivistica  vale a dire quella 
che  ind ica  l a r i cevu ta ,  l ' i ng resso ,  l a  r eg i s t r az ione ,  e  qu ind i  l ' i n i z io  
de l l a  p ra t i ca  o  l a  f ine  de l l a  medes ima .  Da l  momento  de l l a  ind icaz ione  
d i  ques ta  da ta  cominc ia  lo  svo lg imento  d i  una  t ra t t az ione ,  non  g ià  
da l l ’ ind icaz ione  de l l a  d a t a  s t o r i c a ,  quando non  s i  t ra t t i  d i  pr ima in i -
z ia t iva :  ne l  qua l  caso  la  d a t a  a r c h i v i s t i c a  s i  c o n f o n d e  c o l l a  d a t a  s t o -
r ica .  Ne l l e  c i r cos tanze  dubb ie  conver rà  sempre  da re  l a  p re fe renza  a l l a  
da taz ione  a rch iv i s t i ca .  
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Natura lmente ,  in  ques ta  fase  p repara to r ia  de l le  operaz ion i  l ' e same 
d i  ogni  s ingo lo  a t to  può  cons ig l i a re  r i ce rche  s to r i che ,  g iu r id iche  e  am-
min i s t ra t ive ,  dirette a spiegarne il contenuto e a farne meglio conoscere 
tu t t a  l ' e s senza  g iu r id ica  e  ammin i s t r a t iva .  S icché  a l  compimento  de l -
l ’ e same  non  possano  p iù  sus s i s t e re  se  non  poch i  dubb i  i n to rno  a l  
medes imo  e ,  i n  u l t imo ,  i n to rno  a  tu t to  i l  g ruppo  o  a l l a  s e r i e ,  a l  qua le  
appar t i ene . 

E ,  de l  r e s to ,  c i ò  è  neces sa r io .  Non  può  s en t enz i a r s i  r i pe t i amo ,  
sopra  l ' appar tenenza ,  l a  co l locaz ione ,  l ’o rd inamento  d i  una  se r ie  senza  
averne  passa t i  ad  uno ad  uno  tu t t i  g l i  e l emen t i  e  ave r l i  t u t t i  e samina t i  
e  d i s cus s i .  Né  sa rà  ma i  e soso  i l  r i pe t e r e  che  non  s i  può  in i z i a r e  un  
o rd inamen to  qua l s i a s i ,  s enza  ave rne  p re l imina rmen te  so t topos to  tu t t i  
quan t i  i  pezz i  a l l ’  e same summentova to . 

Ta le  e same  ha  a l t r e s ì  i l  van t agg io  d i  por t a re  a  ga l l a  g l i  a t t i  e  r e -
g i s t r i ,  a i  qua l i  neces s i t i no  ope re  d i  ne t t ezza ,  cuc i tu ra ,  r i l ega tu ra  o  r e -
s tauro ,  o  su i  qua l i  s i  debba  p ronunz ia re  l a  penosa  sanz ione  che  l i  to lga  
da l l a  comunicaz ione  a l  pubb l i co  pe r  lo  s t a to  in  cu i  sono  r ido t t i  s enza  
p iù  spe ranza  d i  t rova re  mezzo  da  r imed ia re  a l  l o ro  s f ace lo . 

Ques te  pa r t i co la r i t à  cons ig l i e ranno ,  a l lo ra  o  po i ,  d i  a f f ida r l i  ag l i  
ope ra to r i  compe ten t i ;  s empre ,  pe rò ,  so t to  l a  v ig i l anza  d i  funz iona r io  
i nca r i ca to  de l l ’o rd inamen to . 

 
SCHEDATURA.  — I  r i su l t a t i  d i  t u t t e  l e  o s se rvaz ion i  pa r t i co l a r i  

f a t t e  su i  pezz i ,  a  vo l t a  a  vo l t a  s f i l a t i  da l l a  ca tas ta  e  d i spos t i  l ’uno  
d i e t ro  l ’ a l t r o ,  come  vengono ,  sono  f e rma t i  su  s c h e d e  o  c e d o l i n e  d i  
ca r ta  re t t ango la r i ,  f ac i lmente  movib i l i .  In  que l la  fase  d i  l avoro  appena  
abbozzato, esse non possono essere se non schede provvisorie , suscetti-
bili d i  co r rez ione  o  d i  e l iminaz ione ,  quando  a l t r i  e l ement i  vengano  a  
ch ia r i rne  o  ad  annu l l a rne  i l  va lo re .  Non  a l t ro  u f f i c io  e s se  adempiono  
se  non  d i  comodi tà ,  va le  a  d i re ,  que l lo  d i  r i spa rmiare  l a  f a t i ca  d i  
r innovare  tu t to  i l  l avoro  g ià  compiu to ,  d i  r ip rendere  e  r imanegg ia re  ad  
uno  ad  uno  i  pezz i  sudde t t i ,  t u t t e  l e  vo l t e  che  occo r ra  consu l t a r l i ,  t r a-
s loca r l i ,  r imuovere  ovve ro  o rd ina re . 

Ma ,  pe r  quan to  p rovv i so r io  possa  e s se rne  l ' u so ,  e s se  pe r  soddi -
s f a r e  all’ufficio destinato senza creare difficoltà, né confusione, devono  
r i sponde re  a  ce r t i  r equ i s i t i ;  a i  qua l i ,  spes so ,  s i  anne t t e  s ca r sa  impor -
tanza ,  ment re  inceppano  i l  l avoro . 

Poco  impor ta  pe r  o ra  l a  cons i s t enza  de l l a  ca r t a  adopera ta .  Im-
p o r t a i nvece  che  e s se  s i ano  non  eccess ivamen te  g rand i ,  né  p i cco le ;  
abb iano  tu t t e  un  fo rmato  ugua le ;  s i ano  tu t t e  sc r i t t e  pe r  lo  s t esso  ve rso ;  
d i spos t e  ne l l e  l o ro  va r i e  pa r t i  i n  un  o rd ine  un i fo rme ;  r eda t t e  s econdo  
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l e  s t e s s e  f o r m u l e ;  e s p r e s s e  c o n  l o  s t e s s o  l i n g u a g g i o  s o b r i o  e  p r e c i s o ;  
non  con tengano  che  i  da t i  d i  un  so lo  a t t o .  Pe rc iò  r eche ranno  in  t e s t a ,  
i nd i ca t a  con  t u t t i  i  s uo i  e l emen t i  e  occo r r endo  anche  con  i  compu t i  
adopera t i  ne l le  e tà  passa te ,  l a  da ta  c ron ica ,  e ,  quando  v i  s ia ,  anche  
que l l a  top ica .  No te ranno ,  po i ,  l a  qua l i t à  de l l ’ a t to  e  l a  ma te r i a  s c r i t -
to r ia  su l la  qua le  è  s teso ,  nonché  le  par t ico la r i t à  osserva te  in  propos i to .  
Segu i rà  i l  r i a s sun to  de l l ’a t to ,  ne l  qua le  sa ranno  mess i  in  ev idenza  
l ' en t e  o  l a  pe r sona ,  da  cu i  p rovenga ,  e  que l lo  che  conce rna  o  cu i  s i a 
des t ina to .  Ch iude ranno  lo  sc r i t t o  l e  o s se rvaz ion i  even tua lmen te  f a t t e  
duran te  l ' e same  de l l ’ a t to ,  e  l a  da ta  de l l a  compi laz ione  de l l a  scheda  da  
s e r v i r e  c o m e  r i s c o n t r o  i n  c o n f r o n t o  a i  p r o g r e s s i  d e l  l a v o r o  e  a  q u e l l i  
de l l a  cu l tu r a  i n  p ropos i t o . 

In  t e s t a ,  e  s empre  ne l lo  s t e s so  ango lo ,  l a  scheda  por t e rà  un  nu-
mero  d ’o rd ine ,  che  co r r i sponde rà  a s so lu t amen te  con  que l lo  che ,  a l  
momen to  in  cu i  i l  pezzo  fu  s f i l a to  da l l a  ca t a s t a  e  p re se  pos to  a l  s e -
gu i to  d i  que l l i ,  p r eceden temen te  s f i l a t i ,  a s sunse  ne l l a  s e r i e  
provvisor i amen te  cos t i t u i t a .  

Abbiamo de t to  che  l a  r edaz ione  de l l a  scheda  ha  da  esse re  sobr ia .  
Sogg iung iamo che  pe r  un i fo rmi tà  non  deve  es tenders i  t a lmente  da  co-
p r i r e  p iù  d i  una  scheda .  Le  schede  mul t ip l e  pe r  un  so lo  a t to  ne  in-
ceppano  l a  r ap ida  consu l t az ione  in  ques ta  f a se  p repa ra to r i a ,  i n  cu i  
occo r re  po te r  sub i to  f a r  con f ron t i  s enza  in t e rna r s i  ne l l ’ e same  de l  con-
tenu to .  In  una  fase  u l t e r io re  de l  l avoro  po t ranno ,  anz i  dovranno  com-
p i la r s i :  non  in  ques ta .  I l  che  v iene  a  s ign i f i ca re  che  t an to  va le  pe r  l a  
compi l az ione  de l la  scheda  un  a t to  sc io l to ,  quanto  un  reg is t ro ,  una  f i l za  
ed  una  bus ta :  ognuno de’  qual i  pezzi ,  qualunque s ia  la  sua  ent i tà ,  
dovrà  vedere  i l  p ropr io  con tenu to  r i a s sun to  pe r  comodi tà  in  una  so la  
scheda .  

Ta luni  usano ,  vo l ta  per  vo l ta  che  compi lano  una  scheda ,  l a sc ia r la  
p rovv isor iamente  un i t a  o  en t ro  a l l ’ a t to  o  reg i s t ro ,  a l  qua le  s i  r i f e r i sca .  
Ta l i  a l t r i  p r e f e r i s cono  t ene r l a  s epa ra t a .  Sono  due  me tod i  che  p re sen-
tano  van tagg i  ed  inconven ien t i .  I l  p r imo ass icura ,  megl io  de l l ’a l t ro ,  
con t ro  una  pos s ib i l e  con fus ione  de i  pezz i ,  che  p rovoch i  una  sconcor -
danza  f ra  scheda  e  pezzo ;  ma  presen ta  l ' inconvenien te  d i  non  per -
me t t e r e  a l l ’ o rd ina to re  d i  consu l t a r e  co l l a  mass ima  f ac i l i t à  l e  s chede  
g ià  compi la te .  I l  s econdo  o f f re  g l ’ inconven ien t i  e  i  van tagg i  oppos t i .  
S i c c o m e , pe r  no i ,  l a  r ev i s i one ,  i l  con f ron to  de l l e  s chede  f r a  l o ro  non  
dovrebbe  mai  p reoccupare  l a  men te  de l l ’o rd ina to re  in  que l l a  p r ima  
fase  de l  l avoro ,  e ,  i n  u l t ima  ana l i s i ,  non  ha  a l t ro  scopo  se  non  d i  
r i spa rmia re  un  po’  d i  f a t i ca  ed  ev i t a re  a l cune  r ipe t i z ion i , no i  incli-
niamo piuttosto verso il primo metodo, anche se ci costringa a m o l t i p l i c a r e  
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l e  medes ime  d i c i tu re  e  a  s t ende re  s chede  che ,  po i ,  and ranno  
d i s t r u t t e .  

 
RAVVICINAMENTO E  FUSIONE DELLE SCHEDE .  — Compiuta  a l -

l ' i ng rosso  l a  d i s t ruz ione  de l l a  ca t a s t a ,  d i spos t i  i n  f i l a  t u t t i  i  pezz i  e  
compi l a t ene  l e  s chede ,  cominc iano  i  l avo r i  d i  r i f i n i tu ra :  po iché  que l  
ma t e r i a l e  con t i ene  pezz i  s i ngo l i ,  ma  ne  con t i ene  a l t r e s ì  d i  que l l i  che  
sono  compos t i  d i  un  numero  p iù  o  meno  g rande  d i  a l t r i  pezz i ,  e  ques t i  
u l t i m i  p o s s o n o  tu t t i  r i f e r i r s i  a l  medes imo ogge t to  ovvero  a  ogge t t i  d i f -
f e r e n t i . 

Conv iene  esaminare  se  l a  scheda tu ra  p rovv i so r i a  possa  su f f i c i en-
t e m e n t e  informare della composizione e dell’importanza delle scritture. 
P e r  c i ò  o c c o r r e  v e r i f i c a r l e  e  r a f f r o n t a r l e :  c i ò  c h e  n o n sarebbe agevole 
l a sc i ando le  disseminate entro le scritture stesse. Si estraggono, pertanto, 
da  e s se ,  si raccolgono nell’ordine stesso in cui giacevano; e si comincia 
a  co r reggerne ,  modi f i ca rne ,  comple ta rne  o  soppr imere  i l  t e s to ,  quando  
occor ra ,  a  ravv ic ina re  i  f r amment i  d i spe r s i ,  che  possano  r inven i r s i  i n-
d i c a t i  c o m e  t a l i  s u l l e  s c h e d e . 

Con  ques to  r avv ic inamen to  ma te r i a l e  s i  r i cos t i t u i scono ,  a lmeno  
co l l e  schede ,  un i t à ,  che  l ' i ncur i a  o  anche  i l  s empl ice  t r a spor to  aveva  
f r an tumato . 

S i  p o s s o n o  a l t r e s ì  r a v v i c i na re  schede  concernen t i  tu t t e  uno  s t esso  
a rgomento ,  che da indicazioni di registratura risulterebbero appartenere 
ad  un i t à  scompagina te .  E  con  c iò  s i  possono  r i cos t ru i re  f a sc ico l i  e  p ra-
t i c h e  ed anche gruppi archivistici originali, momentaneamente distrutti.  
Esempio  t ip i co  d i  ques t i  r aggruppament i  o f f rono  l e  pezze  in  appogg io  
d i  con t i ,  che  vanno  un i te  a  ques t i  con t i ;  a l l a  lo ro  vo l ta  d ipenden t i  da l  
con to  g iud iz i a r io  co l  qua le  fu rono  approva t i  da i  supremi  con t ro l l i ,  
Camere  e  Cor t i  de i  con t i ,  Aud i to r a t i  e c .  che  d i r  s i  vog l i ano ,  e  so t to  l a  
cu i  da ta  sono  que l l e  pezze  comparse  in  a rch iv io . 

Al t ro  esempio  danno  que i  f o g l i  v o l a n t i ,  che ,  a t t en t amen te  e sa-
mina t i ,  r i su l t ano  connes s i  f r a  l o ro  e  r i co s t i t u i s cono  l e  p r a t i che ,  s i ano  
e s s i  l e t t e r e ,  memor i a l i ,  appun t i ,  r e l az ioni  e c .  

Non  r i en t r ano  in  g rupp i  s i f f a t t i  l e  co r r i spondenze  p r iva t e  e  com-
m e r c i a l i ,  pe rché ,  d ’o rd ina r io ,  non  t r a t t ano  d ’un  so lo  e  medes imo  og-
g e t t o , ma di diversi e svariati, che, per quanto materialmente collegati 
n e l l o  s t e s so  fog l io ,  non  hanno ,  pe r  l o  p iù ,  che  f a r e  g l i  un i  cog l i  a l t r i . 
P e r ò ,  s i c c o m e  i l  l o r o  a u t o r e  o  d e t e n t o r e  h a  u n  i n t e r e s s e  p a r t i c o l a r e  
a  t u t t i  quan t i  queg l i  ogge t t i ,  co s ì  e s s i  co s t i t u i s cono  g rupp i  spec i a l i ;  
d i  cu i  l e  s chede  sono  pe rò  sempre  da  r avv ic ina re . 
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P e r  c o n t r o ,  v i  s o n o  s c h e d e  e c c e s s i vamente  comprens ive ,  che  non  
scendono  a  su f f i c ien t i  pa r t i co la r i  su l  con tenu to  d i  una  un i t à ,  pe r  e sem-
p io ,  compos ta  d i  pa recch i  a t t i ,  un i t i  o  cuc i t i ,  qua l i  s a rebbe ro  l e  bus t e ,  
i  f a sc i ,  l e  f i l ze  ec .  È  d ’uopo  r i e samina re  ques t a  un i t à  e  svo lge rne  suc -
c in t amen te ,  ma  p iù  l a rgamente  d i  p r ima ,  i l  con tenu to ,  pe rché  l a  cono -
scenza  ne  d iven t i  p iù  comple ta  e  p rec i sa .  In  t a l  caso  non  è  r a ro  d i  
imbat te rs i  in  a t t i  d i  fo rmato  maggiore  d i  que l lo  assegna to  a  que l l ’un i tà  
e  pe r t an to  r ip i ega t i  con  g rave  nocumen to  de l lo  sc r i t t o  o  d isegnato ,  ov-
ve ro  in  a t t i  r eda t t i  su  ma te r i a  s c r i t t o r i a  d i f f e r en t e .  Tu t t e  ques t e  pa r t i -
co la r i t à  ed  a l t r e  ancora ,  come  l a  p re senza  d i  s ig i l l i  ade ren t i  o  
penden t i ,  sono  da  spec i f i ca re  ne l l a  scheda .  

 
COSTITUZIONE DELLE UN I T À .  — Cos ì ,  l avorando  sempre  su  que i  

pezze t t i  d i  ca r t a ,  s i  v iene  pe r fez ionando  l a  p r imi t iva  redaz ione  ed  in-
s i eme  l a  conoscenza  p rec i s a  de l l ’ i s t i t u to ,  a l  qua l e  l e  ca r t e  appa r t en-
gono .  Le  schede  cos ì  r i e l abo ra t e  e  r avv ic ina t e  me t tono  in  ev idenza  
ce r t i  r aggruppament i ,  che ,  quan tunque  ancora  embr iona l i ,  ind icano  
una  ce r t a  r e l az ione  f r a  g l i  e l emen t i ,  che  l i  compongono . 

Pe rc iò ,  r ipor tando  su l  ma te r i a le  a rch iv i s t i co  s t e sso  i l  r i su l t a to  de l  
ravvicinamento delle schede, si compongono quelle unità che dovranno  
po i  e s se r e  o rd ina t e ;  con  che  s i  r i duce  l a  f a t i ca  d i  r accapezzars i  ne l l a  
confus ione ,  i n  cu i  i  pezz i  fu rono  e s t r a t t i  da l l a  ca t a s t a .  

A t to  sc io l to  o  r eg i s t ro ,  abb iamo  de t to ,  sono  ugua l i  du ran te  l a  
scheda tu ra ;  ma ,  non  in  ques ta  r i compos iz ione ,  che  na tu ra lmente  non  
r iguarda  g l i  a t t i  s ingol i ,  ma  la  rac co l t a  d i  pa recch i  a t t i  s c io l t i  ovve ro  
d i  p a r e c c h i  f o g l i  s c i o l t i ,  c o s t i t u e n t i  r e g i s t r o ,  v o l u m e ,  f a s c i c o l o ,  e c . 

Tu t t av ia ,  l a  cos t i tuz ione  d i  un i t à  con  a t t i  s c io l t i  r i ch iede  as sa i  
magg io r  p rudenza ,  che  non  que l l a  d i  r eg i s t ro  con  f r amment i  d i spe r s i . 

O c c o r r e  c he  queg l i  a t t i  s c io l t i ,  che  t rov i amo  d i s semina t i  i n  t u t t o  
i l  ma te r i a l e ,  appa r t engano  tu t t i  a l l o  s t e s so  en t e ,  s i a  pe rché  ad  e s so  
s i ano  pe rvenu t i ,  s i a  che  da  esso  emanino ;  ne l  qua l  caso  non  s i  p re -
sen tano  so t to  l a  fo rma  d i  o r ig ina l e ,  ma  so t to  que l l a  d i  s empl i ce minuta 
o  d i  o r i g ina l e  un i co ,  quando  s i  t r a t t i  d i  c i r co l a r i  e  s im i l i .  Occo r r e ,  
a l t r e s ì ,  che  t r a t t i no  a rgomen t i  r e l a t i v i  a l  medes imo  gene re  d i  a t t i v i t à  
de l l ’en te  s tesso ,  spec ia l izza ta  in  un  ramo par t i co la re  de l le  a t t r ibuz ion i  
de l  medes imo;  che  r ech ino  da t e ,  en t ro  l e  qua l i  ques ta  a t t iv i t à  dove t te  
e s p l i c a r s i . 

E  non  bas ta ;  pe rché ,  con  tu t t i  ques t i  e l emen t i  ugua l i ,  po t rebbero  
pure ,  appar tenere  ad  un i t à  d ive rse .  È  ancora  necessa r io  che  con  un  
con t r a s segno  qua lunque ,  e s t e rno  o  in t e rno ,  e s s i  d imos t r ino  d i  ave re  
appar tenu to  a  un  complesso  ogg i  d i s t ru t to ,  a  una  conca tenaz ione ,  che  
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conduca  a  una  so l a  r i so luz ione .  Es t e rno  può  e s se re  que l  con t r a s segno ,  
che indichi la registrazione o la classificazione, ovvero anche l'occhietto 
t e rga le  d i  r i cevu ta  e  a rch iv iaz ione .  In te rno  può  r i t ene r s i  l ' a ccenno  a  
p receden te ,  cu i  s i  r i sponda ,  l ' i nd i r i zzo ,  l ' i nd icaz ione  spec i f i ca  de l -
l ' o g g e t t o . 

Spec ia l e  a t t enz ione  è  r i ch ie s t a  da l  r inven imen to  d i  a l l ega t i :  che  
p rendono  i l  l o ro  pos to  a l  s egu i to  de l l ’ a t t o  che  v i  s i  r i ch i ama .  Ma ,  
quando ta l  r i c h i a m o  n o n  e s i s t a  e  n e s s u n  a l t r o  e l e m e n t o  d i  r i s c o n t r o ,  
se  non  l ' a rgomento  in  genera le ,  o f f ra  ma te r i a  ad  app ig l io ,  conv ien  t e -
ne r l i  d i s t i n t i ,  come  un i t à  pe r  s é  s t an t i . 

Lo stesso non può dirsi di minute di relazioni, di studi e simili; che  
t r anne  i l  ca so  d i  e l abo raz ion i  o  r i a s sun t i  gene ra l i  o  s t a t i s t i c i ,  t r ovano  
s empre  ove  co l l oca r s i  ne l  comple s so  deg l i  a t t i ,  s u i  qua l i  sono  s t a t e  
c o n d o t t e . 

Le  un i t à ,  cos ì  r i compos te ,  vanno  r i e l enca t e  i n  nuove  schede ,  p iù  
co r r i sponden t i  a l  nuovo  aspe t to  a s sun to ,  ne l  qua le  i  s i n g o l i  e l e m e n t i  
de l l ’un i t à  r i compos ta  r ip rendono  i l  pos to  na tu ra le ,  che  lo ro  a s segna  l a  
da t a ,  o ,  ca so  ma i ,  i l  numero  d i  p ro toco l lo ,  a  d i f f e renza  d i  que l lo  che  
avv iene  ne l l ’ a t t o  de l l a  r eg i s t r az ione  e  fo rmaz ione  de i  f a sc i co l i ,  
du ran t e  i l  qua l e  l e  ca r t e  s i  o rd inano  a  rovesc io  da l  p r imo  a l l ’u l t imo .  
Quando  s i  abb ia  l a  ce r t ezza  che  a l t r i  e l emen t i  non  possano  p iù  en-
t r a r e  ne l la  r i compos ta  un i tà ,  tu t t a  ques ta  va  ca r to la ta .  

Cos ì  a ccan to  ag l i  a t t i  s i ngo l i ,  a i  r eg i s t r i ,  vo lumi ,  cod i c i  i n t a t t i  o  
r i compos t i  ved iamo  a l l i nea r s i ,  i n s i eme  cog l i  a l t r i ,  non  d i spe r s i  da l  d i -
s o r d i n e  p r e e s i s t e n t e ,  i  r i c o s t i t u i t i  f a s c i c o l i ,  i n s e r t i ,  b u s t e ,  f i l z e  e c . ,  
c h e  l e  s u c c e s s i v e  v i c e n d e  d i r a n n o  s e  c u c i r e ,  r i l e g a r e  o  l a s c i a r  s c i o l t i . 

 
ES T R A Z I O N E  D I  A T T I  D A U N I T À  P R E E S I S T E N T I .  — Non  è  r a ro  

t r o va re  ne l  p rogresso  de l  l avoro ,  che  a l cun i  a t t i  s i ano  usc i t i  da l  pos to ,  
che  occupavano  o r ig ina lmen te  en t ro  f i l ze ,  bus te ,  mazz i  ec .  d i  docu-
men t i .  I l  p iù  de l l e  vo l t e ,  que l l ’ e s t r az ione  fu  f a t t a  pe r  comodi t à  d i  
t r a sc r ive r l i  o  a l l ega r l i  ad  a l t r e  t r a t t az ion i  ;  q uas i  sempre ,  pe r  incur ia  e  
mania d i  d isord ine .  Talvol ta ,  però ,  può anche  dars i  che  s ia  avve -
nu ta pe r  co l loca r l i  a l t rove ,  vuo i  pe rché  s i  s i a  s t ima to  non  appropr i a to  
i l  l uogo ,  ove  e ran  s t a t i  mess i  da  p r inc ip io ,  vuo i  pe rché  cos ì  s i a  pa r so  a  
p receden te  o rd ina t o r e .  

Quando  l ' a t to ,  r invenu to  fuor  d i  pos to ,  co r r i sponda  in  tu t to  e  pe r  
tu t to  a l l a  l acuna  r i scont ra ta  ne l l ’un i tà ,  a l l a  qua le  s i  supponga  ap-
pa r t enesse ,  e  s egna tamen te  ne  to rn ino  l a  ca r to l az ione  o  a l t r a  anno ta-
z ione  i n  i nd i ce ,  conv i ene  r i co l l oca r lo  a  pos to . 
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Se ,  invece ,  l ' a t to  s i a  s t a to  t r a s fe r i to  in  a l t r a  un i t à  pe r  qua lcuna  
de l l e  r ag ion i  sov ra  e spos t e ,  occo r r e  a s s i cu ra r s i  de l l a  ve ra  neces s i t à  
c h e  ne abbia promosso lo spostamento e sottoporre a critica precisa l'o -
pera de l  p r eceden te  o rd ina to re .  Se  t u t t o  conc ord i  a  da rg l i  r ag ione ,  s i  
può  l a sc i a r  l ' a t to  ove  è  s t a to  novamente  co l loca to ;  ma ,  a  scanso  d i  
d i f f i co l t à ,  che  po t e s se ro  so rge re  i n  fu tu ro  r i c e r cando  i l  documen to  l à  
dove  non  è  p iù ,  s a r à  s empre  oppor tuno  co l loca re  a l  pos to  d i  e s so  
ne l l ’un i t à ,  donde  fu  e s t r at t o ,  un  fog l i o  che  r imand i  i l  r i c e r ca to r e  a l l a  
nuova  co l locaz ione .  Ma  c iò  r iguarda  a t t i  g ià  e s t ra t t i  an teceden temente  
a l  r io rd inamento  a l  qua le  s i  p roceda .  

Con t rove r so  è ,  i nvece ,  s e r i amen te  i l  c a so  d i  e s t r az ione  da  pa r t e  
de l  nuovo  o rd ina to re  d i  a t t o  co l loca to  f in  da l l ’o r ig ine  ne l l ’un i t à  ove  
eg l i  l o  r i t rov i .  V’ha  ch i  v i  s i  l a sc ia  indur re  da l  lodevo le  pens ie ro  d i  
sa lva re  l ' i n t eg r i t à  d i  a t t i  membranace i  o  ca r t ace i  d i  fo rmato  magg io re  
d i  que l lo  de l l a  un i t à  en t ro  l a  qua le  s i ano  cuc i t i  e  pe r t an to  necessa-
r i amen te  p iega t i  e  r ip iega t i  per  r idur l i  a l  fo rmato  de l l ’un i tà  s tessa ,  con  
d e t r i m e n t o  p r o p r i o  e  r e c i s i o n e  s u l l e  p i e g a t u r e . 

A l t r i  v i  s i  s en ton  sp in t i  da l  des ide r io  d i  s epa ra re  e  r iun i r e  l e  d i -
ve r se  qua l i t à  d i  ma te r i e  s c r i t t o r i e  su l l e  qua l i  sono  ve rga t i ,  me t t endo  
i ns i eme  l e  pe rgamene ,  e  i n s i eme  l e  ca r t e ,  quas i  i ndo t t i  a  c iò  da l l ’ e -
sempio  da l l e  in f in i t e  pe rgamene  e  mappe ,  da i  p i an i  e  d i segn i  sc io l t i  
e c . ,  che  si conservano negli archivi. Così operando, però, non sanno ri-
cordare che  or ig ina lmente  pergamene ,  p ian i ,  mappe  e  d i s e g n i  e c .  s t a-
vano  e  s t anno  da  pe r  s é ,  e  s e  l i  r i t r ov iamo  cuc i t i  o  co l loca t i  en t ro  una  
un i tà  una  qua lche  rag ione  deve  aver  cons ig l i a to  a  co l locarve l i . 

A l t r i  i n f ine  sono  p res i  da l l a  s t e s sa  man ia  d i  un i fo rmi tà  d i  fo rmato  
che  in  a l t r a  man ie ra  co lp i sce  i l  r i l e g a t o r e  d i  l i b r i  e  l o  s p i n g e  a  r i t a-
g l i a rne  senza  g iud iz io  i  fog l i . 

In  ques ta  s t e s sa  e spos iz ione  accenn iamo a l l a  condanna  che  p ro -
nunc iamo con t ro  ques t i  va r i  modi  d i  p rocedere .  I  document i ,  qua lun-
que  s i a  i l  l o ro  fo rma to  qua lunque  s i a  l a  ma te r i a  s c r i t to r i a  su l l a  qua le  
sono  sc r i t t i  devono  e s se re  l a sc i a t i  en t ro  l ' un i t à  ove  s i  t rovano ,  anche  
se  possa  pa re re  che  non  v ’abb iano  r ag ione  d ’es se re . 

Al lon tanandol i ,  ven iamo a  d i sorgan izzare  un  complesso  organ ico ;  
s epa r i amo  l e  membra  da l  t ronco ;  r end iamo in in te l l i gibi l i ,  come tut te  le  
cose  fuo r i  d i  pos to ,  g l i  a t t i  e s t r a t t i ,  e  f ru s t r i amo  l a  spe ranza  d i  r i -
ce r ca to r i  l og i camen te  d i r e t t i s i  a  que l l a  un i t à  pe r  r i n t r acc i a r l i . 

Seppure  t an to  r i spe t to  a l l ’ in tegr i t à  de l l e  un i tà  cos t i tu i t e  facc ia  t e -
mere  s i  t r a scu r i  d i  ovv ia re  a l  logor io  l amenta to  pe r  queg l i  a t t i ,  nond i -
meno  è  necessa r io  imporse lo  pe r  no rma ,  pe rché ,  de l  r e s to ,  t r a  i  me tod i  
di rilegatura e custodia da noi esposti nel capitolo speciale, che li r iguarda ,  
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sono g ià  ind ica t i  que l l i  oppor tuni  ad  ovviare  a  ta le  inconve -
n i en t e .  

 
CO S T I T U Z I O N E  D E L L E  S ER I E.  — Ma,  r i compos te  l e  un i t à ,  non  può  

d i r s i  d i  ave r  compiu to  i l  r io rd inamento ,  come  t a lun i  suppongono ;  i  
qua l i  supp l i scono  a l  r imanen te  l avoro  co l l ' o rd ina re  a l f abe t i camente  lo  
schedar io  p rovv isor io ,  che  abb ia  da to  modo  d i  g iungere  s ino  a  ques ta  
r i compos i z ione .  Se  ques to  s cheda r io  può ,  o rma i  ch ’è  pe r f ez iona to ,  
d i r e  que l  che  con tenga  l ' a r ch iv io ,  s ino ra  e samina to ,  e  co r r i sponde re  
esa t t amente  ag l i  schedar i  cons imi l i  pe r  mate r ia  in  uso  p resso  l e  b ib l io -
t eche ,  non  rappresen ta ,  pe rò ,  che  una  na tura ,  de l la  quale  non vediamo 
le  a r t i co laz ion i  in  funz ione ,  né  i l  coord inamento  d i  tu t t e  que l l e  a r t i co -
l az ion i ,  una  na tu ra ,  va le  a  d i re ,  che  poss iamo cons ide ra re  come  mor ta  
e d  i m m o b i l e . 

A l t ro ,  i nvece ,  è  l o  s copo  de l  r i o rd inamen to  a r ch iv i s t i co , come ab-
b iamo p iù  vo l te  accenna to ,  c ioè  que l lo  d i  ra f f igur ia rc i  l ' o rgan ismo,  da l  
qua le  p rovengono  g l i  a t t i ,  ne l lo  s t a to  medes imo ,  ne l  qua le  e ra  cos t i -
tu i to  quando  nascevano  e  s i  accumulavano  ques t i  a t t i ,  s ì  quas i  da  
f a rce lo  r ivede re  in  az ione .  E ,  a l lo ra ,  non  sono  p iù  a t t i ,  un i t à  s l ega t i ,  
ind ipenden t i ,  confus i ,  che  no i  r i t rov iamo,  ma  a t t i  ed  un i tà  
acconc iamen te  d i spos t i  ad  un  f ine ,  a l  f ine  a s segna to  a l l ’o rgan i smo,  a l  
quale  appartengono. Questa disposizione si ottiene ordinatamente, gradata-
mente in  vi ta ;  e  ques t ’o rd ine ,  ques ta  g radaz ione  s i  r ip roduce  neg l i  
a t t i  emana t i ,  e  deve  e s se r e  da  no i  r i t r ova to  e  r i cos t i t u i t o  ne l  nos t ro  
l avoro .  Ta le  r i cos t i tuz ione  è  que l l a  che  no i  ch iamiamo r i compos iz ione  
d e l l e  s e r i e . 

C i  a iu ta  in  ques ta  nuova  fa t i ca  i l  f a t to  che  anche  in  o r ig ine  g l i  
a t t i  d i  ques t e  s e r i e  s i  d i spongono  pe r  l o  p iù  a  g rupp i  s econdo  l a  l o ro  
fo rma  e s t e r io r e ,  che  a  sua  vo l t a ,  co r r i sponde  a l  con t enu to  e  a l l ’ u so ,  
a l  qua le  devono  se rv i re  queg l i  a t t i ,  i  r eg i s t r i  vanno  ins ieme  co i  r eg i -
s t r i ,  g l i  a t t i  s c i o l t i  c o g l i  a t t i  s c io l t i ;  né  v ’ha ,  s e  non  r a r i s s imamente  
i l  c a so  che  g l i  un i  s i  f r ammesco l i no  cog l i  a l t r i .  È  ovv io ,  s e  s i  r i f l e t t a  
c h e  l ' a t t o  n o n  s i  r i f e r i s c e  d ’ o r d i n a r i o  c h e  a d  u n  s o l o  e  m e d e s i m o  o g-
ge t to ,  men t re  i l  r eg i s t ro  r igua rda  numeros i  a rgoment i ,  anche  quando  
q u e s t i  s i a n o  t u t t i  d e l l a  s t e s s a  s p e c i e . 

Pe r t an to ,  r i t rove remo  cos ì  e  r agg ruppe remo  va r i e  qua l i t à  d i  s c r i t -
tu re  a lcune  con tenen t i  o rd in i ,  p rovved iment i ,  d i re t t ive ;  a l t r e ,  sempl ic i  
p rove  d i  e secuz ione  d i  t a l i  o rd in i ;  a l t r e  anco ra ,  con tegg i ,  ec .  ec . 

Accanto  a  queg l i  a t t i  a l t r i  r aggruppament i  od  anche  sempl ic i  un i tà  
so l l evano  ques t ion i  su l l e  qua l i  conv iene  f e rmare  l a  nos t r a  a t t enz ione  
p r ima  d i  p rocede re  o l t r e .   
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SCIOGLIMENTO DELLE UN I T À  L E G A T E  E  D E L L E  SE R I E  C O S T I T U I T E.  

— De l l e  un i t à  e  s e r i e ,  con t enen t i  a t t i  r i f e rent i s i  a  d ivers i  e  svar ia t i  a r -
goment i ,  alcuni trattatisti sostengono la necessità di scrutare profonda-
mente i l  c o n t e n u t o  e  l a  l e g a t u r a :  i l  con tenu to ,  pe r  vede re  se  s i ano  
tu t t i  a t t i  cons imi l i  o  d ive r s i ,  s e  appar tengano  tu t t i  a l l a  medes ima  se r i e  
o  a  s e r i e  d i f f e ren t i ;  l a  l ega tu ra ,  pe r  a s s i cu ra r s i  s e  s i a  con temporanea  
a l l ’ e s i s t enza  de l l ’u f f i c io ,  da l  qua le  g l i  a t t i  de r ivano ,  o  d i  f a t tu ra  suc -
cess iva  ed  ope ra  d i  p iù  r ecen te  a rch iv i s t a .  

No i  r ipe t i amo  que l ,  che  abb iamo p iù  vo l t e  sen tenz ia to ,  va l e  a 
d i r e  c h e  n o n s i  possa  g iudicare  d i  un  volume,  d i  una  f i l za  e ,  in  ge -
n e r e ,  d i  una  un i tà  a rch iv i s t i ca  senza  averne  esamina to  i l  con tenuto  con  
la  mass ima accura tezza :  anz i ,  e lev iamo ques ta  sen tenza  a  mass ima in-
de rogab i l e  d i  a rch iv i s t i ca .  Ma  s i amo sca r samente  p roc l iv i  a  sp inge re  
ques ta  mass ima  s ino  a l l e  sue  u l t ime  conseguenze ,  po iché  ne l  suo  sv i -
luppo essa ci conduce allo scioglimento degli atti legati, alla distruzione  
d i  s e r i e ,  p e r  r i c o s t r u i r e  a l t r e  u n i t à ,  a l t r e  s e r i e  c h e  l e  n o s t r e  e l u c u b r a-
z ion i  sc i en t i f i che  c i  abb iano  sugger i to ,  senza  avere  l ’asso lu ta  cer tezza  
d i  f a r  bene . 

Non  nascond iamo la  nos t ra  r i lu t t anza  a  segu i re  g l ’ insegnament i ,  e  
g l i  e sempi  d i  p rec la r i  maes t r i  i n  que l l a  d i r ez ione ,  anche  quando  
l ampan te  s i  p re sen t i  a  no i  l a  p rova  d ’e r ro r i  d ’o rd inamen to ,  commess i  
da l l ’u f f i c io  s t e s so ,  da l  qua le  fu rono  emana t i  queg l i  a t t i ,  ovvero  anche  
dag l i  a rch iv i s t i  nos t r i  p redecesso r i .  A  no i  pa re  che ,  anche  in  ques t i  
cas i ,  un  e lemento ,  pe r sona le  o  genera le  che  s i a ,  c i  s fugga  sempre ,  che ,  
o l t r e  a l  suppos to  e r ro re ,  venga  a  sp iega r c i  l a  r ag ione  de l l a  cos t i -
t uz ione  d i  que l  comples so  d ive r so .  E  in  t a l  d i f e t t o  r epu t i amo  meg l io  
astenerci dall’accrescere la confusione con ricostituzioni, non meno ar -
bitrarie de l l e  p receden t i ,  anche  se  basa t e  su l l a  s c i enza .  Pegg io  ancora  
s e  p r e t end i amo  r i condur re  g l i  a t t i  ne l l ’o rd ine ,  che  av rebbe ro  sempre  
dovuto  t enere  e  che  non  sapp iamo se  abb iano  veramente  mai  t enu to!  
Anche, se gli esimii archivisti olandesi, tante volte citati, asseriscano 
sia lecito sciogliere una filza di documenti vari e disparati rilegata dopo 
la cessazione dell’ente, dal quale emanarono quei documenti, per 
riportarne le varie parti là dove avrebbero sempre dovuto essere, noi 
non sappiamo da un lato spiegarci come mai si sia formata quella filza 
e per quale ragione; dall’altro, accertarci se veramente quei documenti 
abb iano  in  o r ig ine  occupa to  i l  pos to ,  che  s i  i n t ende  debbano  r i -
p rende re . 

Ci bastano pochi esempi. 
La serie così detta delle Carte strozziane  dell’Archivio di Stato di  

F i r enze  è  ce r t amen te  pos t e r io re  a l l a  cadu ta  de l l a  Repubblica fiorentina 
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ve r i f i ca t a s i  ne l  1530 .  Essa  fu  cos t i t u i t a  ne l  s eco lo  XVII  da l  
s e n a t o r e  Tommaso  S t rozz i  co l  sa lva tagg io  d ’ innumerevo l i  r eg i s t r i  e  
f i l ze  d i  co r r i spondenza  de l l a  Repubbl ica ,  g ià  des t ina t i  a l  macero ,  d i  
a l t r e  s c r i t t u re  e  vo lumi  p r iva t i . 

S i n  da l l a  r iun ione  de l l a  S t rozz iana  co l l ' a r ch iv io  de l l e  R i fo rma-
g ion i ,  da i  p r imi  de l  s eco lo  XIX,  g l i  a r ch iv i s t i  f i o ren t in i ,  e  p robab i l -
m e n t e  i l  B r u n e t t i ,  e s t r a s s e r o  d a  d e t t a  s e r i e  t u t t o  q u e l  c h e  c o n t e n e s s e  
de l  ca r tegg io  de l l a  Repubbl ica ,  e  co i  poch i  avanz i  da l l e  d is t ruz ioni  de i  
seco l i  an teceden t i  composero  que l l e  racco l te  d i  cor r i spondenza  che  g l i  
s t ud ios i  pe r  o l t r e  t r e  qua r t i  d i  s eco lo  consu l t a rono  e  t r a sc r i s se ro  so t to  
i  t i t o l i  d i  L e t t e r e  m i s s i v e ,  L e t t e r e  m i s s i v e  e  r e s p o n s i v e ,  L e t t e r e  
o r ig ina l i  ec .  Ques te  d iv i s ion i  e r ano  s t a t e  fo rma te  ne l  s eco lo  XIX,  non  
avevano  nu l la  d i  o r ig ina le ,  e  fo r se  anche  non  cor r i spondevano  a f fa t to  
a l  modo  d i  conse rva r l e  in  uso  p res so  g l i  an t i ch i .  C iò  nond imeno  e rano  
s t a t e  ado t t a t e  dag l i  s tud ios i  e  t u t t i  o rma i  l e  s egu ivano ,  s enza  p reoccu-
pa r s i  s e  i  membr i  che  l e  componevano  fos se ro  appa r t enu t i  a l l a  S t roz-
ziana.  

Senonchè  Ales sandro  Ghera rd i ,  p ropos ta s i  l a  r i cos t i t uz ione  de l l a  
S t rozz iana ,  s c io l se  que l l e  d iv i s ion i  e  ne  r idusse  l e  f i l ze  a l  pos to  in  cu i  
l e  aveva  co l loca te  ne l l a  p ropr i a  l i b re r i a  Tommaso St rozz i ,  for tunato  d i  
t rovare  segna ture ,  che  g l i  agevolasse ro  l ’ impresa .  Con  c iò  eg l i  venne  a  
c r ea re  una  con fus ione ,  che  imped ì  pe r  qua l che  t empo  d i  r accapez-
za r s i ,  e  s convo l se  t u t t e  l e  c i t az ion i ,  s i no  a l l o r a  condo t t e  su  que l l e  d i -
v is ion i .  Fu  ed  è  danno  assa i  g rave  pe r  g l i  s tud i  e  spec ia lmen te  pe r  i  
r i s con t r i ;  t an to  p iù  g rave  in  quan to ,  dopo  l a  d i s t ruz ione  de l l e  se r i e ,  d i  
cu i  que l l e  f i l z e  sono  i  m i se r i  r ude r i ,  s ’ i gno ra  ve ramen te  come  l a  
Repubbl ica  t enesse  que l  ca r t egg io .  E  qu ind i ,  seppure  log icame n te  
quelle scritture, appunto perché frammentarie, dovevano e devonsi con-
siderare come appar tenen t i  a l l a  l ib re r i a  S t rozz i ,  no i  s i amo d’avv i so  
che  dovevans i  l asc ia re  l à  dove  le  avevano ,  sempre  ne l  seco lo  XIX,  
vedu te  ed  e samina te  g l i  s tud ios i  ed  e rud i t i . 

E anco ra :  a  me tà  de l  s eco lo  XIX tu t t e  l e  pe rgamene  sc io l t e  de l  
Grande  Arch iv io  d i  Napo l i  fu rono  d i spos te  c rono log icamente  senza  
r igua rdo  a l l a  lo ro  p roven ienza ,  cuc i t e  e  l ega te  ne i  vo lumi  c rono log ic i ,  
pervenut i  s ino  a  no i .  Non v’ha  a lcun  dubbio  che  que l la  r i l ega tura  s ia  
de l  t u t t o  a r t i f i c i a l e ;  che ,  p rocedendo  a  t a l e  o rd inamen to ,  s i  s i a  
con t ravvenu to  a  tu t t e  l e  r ego le  de l l ’ a rch iv i s t i ca  e  de l l a  s to r i a .  Eppure  
no i  s i amo d’avv i so  che  non  s i  possano  o rmai  p iù  sc iog l i e re  que i  vo -
l u m i  p e r  r i c o s t i t u i r e  d e l l e  l o r o  p e r g a mene  le singole provenienze: come 
riterremmo addirittura insensata la proposta di sciogliere i r eg i s t r i  an -
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g io in i  de l lo  s t e s so  Arch iv io ,  che  tu t t i  s app iamo  r i l ega t i  be s t i a lmen te  
secondo il modo col quale si erano accumulati gli atti che li compongono .  

Ma q u e s t i  d u e  e s e m p i  r i f e r i s c o n o  d i f e t t i  i n t r o d o t t i  d o p o  l a  c e s s a-
z ione  de l l ’ en te ,  a l  qua le  g l i  a t t i  appa r t engano .  Lo  s t e s so ,  pe rò ,  so -
s t en iamo anche  pe r  l e  se r i e  o r ig ina lmen te  cos t i tu i t e ,  ne l l e  qua l i  s i  ve -
r i f i c h i n o  incongruenze e illogicità per colpa di errori di funzionari stessi 
de l l ’ en t e ,  che  p rodusse  que i  documen t i . 

No i  sp ing i amo  i l  r i spe t t o  a l  p r inc ip io  de l l a  i n t eg r i t à  de l l e  s e r i e  e  
de l l e  s ingo le  un i t à  s ino  a l  pun to  d i  conse rva re  immuta t i ,  i nco r re t t i  
q u e s t i  e r r o r i ;  c h e  p o s s o n o  b e n s ì  e s s e r e  s t a t i  d a  a l t r i  r i l eva t i ,  ma  non  
hanno  imped i to  ag l i  i n t e re s sa t i  né  ag l i  s tud ios i  d i  r i t rova re  g l i  a t t i  
l o r o  o c c o r r e n t i ,  d i  t r a s c r i v e r l i  o  d i  c i t a r l i . 

Ora ,  quando  una  d i  ques te  fas i  de l l a  comunicaz ione  de i  docu-
men t i  s ias i  ver i f ica ta ;  quando  que i  document i  s iano  s ta t i  ve du t i ,  e sa-
mina t i ,  s f ru t t a t i ,  non  è ,  s econdo  no i ,  p iù  l e c i t o ,  non  o s t an t i  g l i  e r ro r i  
sovraccenna t i ,  r i f r an tumare  que l l e  se r i e ,  que l l e  f i l ze ,  que i  mazz i  pe r  
r i f a rne  a l t r e  se r i e ,  f i l ze  e  mazz i .  S iamo d ’avv i so  ch ’ess i  debbano  t r a-
mandars i  a l l e  ven ture  e tà  ne l lo  s t a t o  s t e s s o  i n  c u i  c i  s i a n o  p e r v e n u t e . 

C iò  non  vuo l  d i r e  che  non  s i  possa  in  a l t ro  modo  r imed ia re  a l -
l ' i nconven ien te  l amenta to ;  che  non  s i  possa  ovv ia re  a l  pe r ico lo  che  per  
que l la  def ic ienza  de l l ’a rch iv i s ta  o  de l l ’o rd inamento  or ig ina le  s fugga  a  
c o l o r o ,  che  vog l iano  s tud ia r l a ,  una  pa r te  de i  document i .  S i  possono  
sempre correggere quegli errori sulla carta, negli inventari, negl’indici,  
s enza  che  occo r r a  pe rc iò  e s t ende re  l ' a z ione  r i cos t i t u t i va  s ino  a l  pun to  
d i  s convo lge re  que l lo  che  è  s ino  a  no i  g iun to  so t to  una  de te rmina ta  
fo rma .  

La  se r ie  de l l ’Arch iv io  d i  S ta to  d i  Roma,  ch iamata  Arch iv io  ca -
m e r a l e  f u  a r t i f i c i o s a m e n t e  c o m p o s t a  m o l t o  t e m p o  d o p o  l ’ i s t i t u z i o n e  
de l l ’Arch iv io  d i  S t a to  medes imo ,  t og l i endo  r eg i s t r i  e  a t t i  da  i n f in i t e  
s e r i e  m i n o r i ,  s c i o g l i e n d o  e  f r antumando archiv i  d i  magis t ra ture  pas -
sa te .  È  cosa  dep lo revo le ,  non  v ’ha  dubb io ;  ma  c iò  nond imeno ,  e s sa  è  
o rmai  conosc iu ta ,  usa ta ,  s tud ia ta  e  c i t a t a  in  numeros i  l avor i  so t to  que l  
t i t o lo .  Sc iog l i e r l a  pe r  r i da r  v i t a  o  i n t eg r i t à  a l l e  s e r i e ,  che  ad  e s sa  
hanno somministrato gli elementi, sarebbe sconvolgere innumerevoli ci-
tazioni  e  f on t i ,  s enza  s ape re  p r ec i s amen te  r i co s t i t u i r e  l e  s e r i e  an t i che ,  
né  ove  co l l oca rne  e sa t t amen te  l e  pa r t i  smembra t e  e  co l  pe r i co lo  mag-
g io re  d i  l a sc i a re  l a  r i compos iz ione  ammezza ta  e  pe rc iò  inut i le  cos ì  per  
g l i  s tud i  condo t t i  p r ima  de l l a  nuova  decompos iz ione ,  come per  ch i  vo -
l e s se  r ende r s i  con to  d i  que l  che  c i  s i a  pe rvenu to  de l l e  antiche serie 
rimaste in sospeso. Perciò chi voglia fare opera pratica ed  u t i l e  deve  
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l im i t a r s i  a  r i compor re  l e  s e r i e  su l l a  ca r t a ,  co l l ’ avve r t enza  d i  s t ab i l i r e  
una  buona  t avo la  d i  coo rd inamen to  co l l a  s e r i e  e s i s t en te . 

Da  tu t to  c iò  r i su l t a  dunque  l a  nos t ra  asso lu ta  avvers ione  ad  ogn i  
s c iog l imen to  d i  un i t à  o  s e r i e  cos t i t u i t e ,  s egna t amen te  s e  d i  an t i ca  
fa t tu ra .  

F o r s e , f acendo  un  po’  d i  v io l enza  a  no i  s t e s s i ,  po t r emmo s t imare  
come giustificato lo scioglimento di quei fasci informi che sotto il nome  
d i  m i s c e l l a n e a  r acco lgono  a t t i  che  l a  p ig r i z i a  abb ia  indo t to  a  non  p iù  
r i a rch iv ia re  e  che  abb iano  co l  t empo  pe rdu to  ogn i  segno  de l l a  l o ro  
p r imi t iva  co l locaz ione .  Quando  s i  r i e sca  a  r i t rova rne  i l  pos to ,  s i  può ,  
s econdo  no i ,  r i co l l oca r l i ,  s enza  t ene re  con to ,  s e  non  in  i nven ta r io ,  
d e l l a  l o r o  r i c o l l o c a z i o n e  i n  s e r i e . 

Pa r imen te  po t rebbero  fo r se  anche  es se re  sc io l t e  que l l e  f i l ze  d i  let-
t e re  o r ig ina l i  respons ive ,  che ,  pos te r io rmente  a l l a  cessaz ione  de l l ’en te  
che  l e  r i ceve t t e ,  fu rono  a l l a  r in fusa  e  incomple tamente  cuc i t e  ins ieme .  
Secondo  no i ,  ques to  sc iog l imento  po t rebbe  permet te re  d i  comple ta re  i l  
c a r t egg io  e  d i  d i spo rne  l e  s i ngo l e  l e t t e r e  i n  p e r f e t t o  o r d i n e  c r o n o l o -
g i c o  s ì  d a  p o t e r e  a c c o g l i e r e  a l  p r o p r i o  p o s t o  q u e g l i  a u m e n t i  c h e  e v e n-
t u a l m e n t e  s i  p r e s e n t a s s e r o . 

 
INTEGRAZIONE DELLE UN I T À  E  D E L L E  S E R I E.  — I l  con t r a r i o  de l -

l ' e s t r a z ione  e  de l l o  s c iog l imen to  deg l i  a t t i  è  l a  l o ro  i n t eg raz io ne, vale 
a  d i r e  i l  t en t a t ivo  d i  comple t a re  que l  che  ne  manch i  con  cop ie  t r a t t e  
da a l t r i  a rch iv i ,  ovvero  con  a t t i  d i  nuovo  acquis to .  Per  quan to  tenda  a  
una  lodevo le  pe r f ez ione  de l l a  r acco l t a  che  ne  agevo l i  l e  r i ce rche ,  g l i  
s t u d i  e  l a  c o n o s c e n z a  c o l  m i n o r e  incomodo  de i  r i c e r ca to r i ,  è  una  
ope raz ione  f r a  l e  p iù  de l i c a t e  e  d i s cus se .  Anz i  tu t to ,  f i s s i amo che  l a  
in t eg raz ione  a  mezzo  d i  cop ie  può  mi ra re  a  r ende re  comple t a  l a  s e r i e ,  
s i n o  a  no i  pe rvenu ta  con  l acune  in te rmedie ;  ovvero  a  r i f e r i r e  accan to  
a l l ’ ope ra  sp i ega ta  da l l ’ en te ,  d i  cu i  c i  s i ano  pe rvenu t i  g l i  a t t i ,  que l l a 
deg l i  a l t r i  en t i ,  co i  qua l i  ques to  fu  i n  r e l az ione  e  t r a t t a z ione ,  s ì  da  
r ende re  in t e ra ,  pe r f e t t a  l a  conoscenza  d i  t u t t i  i  negoz i  ven t i l a t i  f r a  
l o r o  s e n z a  c o s t r i n g e r e  l o  s t u d i o s o  a  s p o s t a m e n t i ,  s p e s so  d i sagevo l i .  
N e l  p r i m o  c a s o  l e  c o p i e  s o n o  t o l t e  d ’ o r d i n a r i o  d a  a l t r e  s e r i e  e s i s t e n t i  
ne l  paese .  Ne l  secondo  s i  t r aggono  invece  dag l i  a rch iv i  e s t e r i  a  mezzo  
d i  m i s s ion i  s c i en t i f i che ,  i  cu i  l avo r i  co s t i t u i s cono  pe r  l e  naz ion i  a l l e  
qua l i  appar tengono  t i to l i  d ’ono re  e  p rove  i ncon t e s t ab i l i  d i  p rog re s so . 

Ne l l ’un  caso  e  ne l l ’ a l t ro  que l l e  cop ie  non  vanno ,  s econdo  no i ,  
f r ammisch ia t e  ne l l e  s e r i e ,  a l l e  qua l i  sono  des t ina t e ,  anche  se  cadano  
in  acconc io  pe r  co lmare  una  l acuna .  A l  l o ro  pos to  bas t a  un  fog l io  
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che  r imandi  a l l ’ append ice  a  tu t t a  l a  se r i e ,  che  l e  comprenda  o rd ina -
t amen te . 

Le  cop ie  de l l a  p r ima  spec i e  hanno  ca ra t t e r e  e  s copo  a r c h i v i s t i c i  e 
ammin i s t r a t iv i  spec i a l i .  S i ano  e s se  con temporanee  a l l ’  o r ig ina l e  pe r -
du to  e  sempre  an te r io r i  a i  t empi  modern i ;  s i ano  add i r i t tura trascrizioni 
de i  g io rn i  nos t r i ;  e s se ,  i n  una  man ie r a  o  ne l l ’ a l t r a  so s t i t u i s cono  s em-
p re  l ' o r i g ina l e . 

Non ,  per tan to ,  r ipe t iamo,  vanno  inser i t e  ne l la  se r ie ;  anche  perché ,  
s e  l e  cop ie  an t i che ,  con temporanee  o  non ,  non  fu rono ,  du ran te  l ’ a t -
t iv i t à  de l l ’ ent e ,  c o l l o c a t e  a l  p o s t o  d e l l ’ o r i g i n a l e ,  c i ò  v u o l  d i r e  c h e  
ques to  e s i s t eva  e  l ’occupava  da  sé ,  ed  e s se  e rano  s t a t e  compiu te  ad  
a l t ro  scopo ,  che  può  ogg i  s fugg i rc i ,  ma  in  fu tu ro  po t rebbe  es se rc i  sve -
la to ,  e ,  pe rc iò ,  non  dovrebbe  aver  p rec lusa  l a  v ia  a  r i compo r re  t u t t i  g l i  
e l e m e n t i ,  c h e  a d  e s s o  s e r v i r o n o . 

D i  a l t r a  s p e c i e  s o n o  i n v e c e  l e  c o p i e  r a c c o l t e  d a l l e  m i s s i o n i  a l l ’ e -
s t e r o .  S o n  n o t i  i  C a l e n d a r s  o f  S t a t e  P a p e r s ,  pubbl ica t i  dagl i  a rchiv i  
ing les i  e  canades i ,  e  l ' impor tanza  acqu i s t a t a  da  e s s i  ne l  mondo  e  ne l l a  
s c i enza .  Le  cop ie ,  che  v i  hanno  da to  ma te r i a  non  possono  e s se re  in-
co rpora te  ne l l e  se r i e  e s i s t en t i  ne i  r i spe t t iv i  Pub l i c  Record  Of f i ce ,  pe r -
ché  non  v i  hanno mai  appar tenuto ,  e  qu indi  non  ne  co lmano lacune .  
Co lmano ,  i nvece ,  una  l acuna  sc i en t i f i ca :  e  cos t i t ui scono,  dunque ,  una  
se r i e  a  pa r t e ,  s i a  pure  in  append ice  ag l i  o r ig ina l i  i ng les i  e  canades i ;  
s e r i e  c h e ,  p e r  e s s e r e  p e r f e t t a ,  d e v e  r e c a r e  l a  c o l l o c a z i o n e  d e g l i  a t t i ,  
donde  fu rono  e s t r a t t e  e  l a  da t a  de l l a  l o ro  compi l az ione  e  immiss ione  
in  a rch iv io ,  pe rché  ognuno ,  o ra  e  in  fu tu ro ,  s app ia  d i  che  s i  t r a t t i  e  
possa  r i co r re re  a l l ’occor renza  ag l i  o r ig ina l i .  Esse  hanno  qu ind i  uno  
s c o p o  m e r a m e n t e  s c i e n t i f i c o :  e  l a  l o ro  p resenza  in  a rch iv io  d imos t ra  
so l t an to  tu t t a  l a  cu ra  de l l ’ ammin i s t r az ione  in  f avore  deg l i  s tud i . 

Invece ,  né  so t to  un  a spe t to ,  né  so t to  l ' a l t ro ,  può  approva r s i  
l ' i ncomprens ione ,  de l l a  qua le  d iano  p rova  co lo ro  i  qua l i ,  p iù  d i l e t t an t i  
che  compe ten t i ,  i nco rpo r ino  i n  s e r i e  g i à  e s i s t en t e  o  i n  o rd inamen to ,  
ogn i  so r t a  d i  documento ,  che  possa  anche  lon tanamente  r i f e r i r s i  a l l a  
ma te r i a  d i  t a l e  se r i e  e  s i a  lo ro  pe rvenu ta  pe r  dono ,  acqu i s to  o  nuovo  
r invenimento .  Abbiamo g ià  condanna to  la  c reaz ione  de l l ’Arch iv io  ca-
mera le  d i  Roma.  Soggiung iamo che  i l  so lo  buon  senso  dovrebbe  av-
ve r t i r e  che  l e  minu te  non  possono  t rova r s i  i n s i e m e  c o l l e  l e t t e r e  s p e -
d i t e ;  né ,  in  un  a rch iv io  d i  guer ra ,  g l i  o rd in i  d i re t t i  e  pe rvenu t i  a l l e  
s ingo le  un i t à  mi l i t a r i ,  i n s i eme  co l l e  minu te  d i  ques t i  o rd in i  ec .  e c .  
Qu ind i ,  pe rché  f r ammisch ia re  ne l l e  s e r i e ,  g i à  cos t i t u i t e  e  a r ch iv i a t e ,  
l e t t e r e ,  a t t i  s ingol i  d i  recen te  acquis to?  È  i l  so lo  mezzo  per  fa r l i  smar -
r i r e ,  né  sape r  p iù  ove  r i t rova r l i .  È  una  in t rus ione  che  non  depone  in  
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favore  d i  ch i  l ' abb ia  cons ig l i a ta  o  fa t t a ,  e  de l l a  qua le  ogn i  pe r sona  
deve  as teners i .  Ogni  p roven ienza  deve  s t a re  da  sé ,  conservars i  in tegra  
pe rché  ne l l e  v icende  d i  un  a rch iv io  rappresen ta  un  fa t to  e ,  se  s i  vuo le ,  
un  inc iden te ,  che  ha  l e  sue  r ag ion i  e  i n f lu i sce  su l l a  s to r i a  d i  que l l a  
r acco l t a .  

 
M ISCELLANEA.  — In  ver i t à  que i  f rammesco lament i  hanno  la  lo ro  

causa originale nella psicologia umana. S’iniziano per via della pigrizia 
di riarchiviare subito gli atti sciolti riassunti, cavati da unità complesse; 
s ’aggravano  co l l ’ incur ia  che  abbandona  a l la  po lvere  quegl i  a t t i  non  
r i a rch iv ia t i  pe r  t an to  t empo  da  non  sape r  p iù  ove  r i co l loca r l i ,  che  l i  
muta  d i  pos to ,  l i  ammucchia  g l i  un i  sug l i  a l t r i .  Vengono  po i  i  sed i -
cen t i  r i o rd ina to r i ,  i  qua l i ,  pe r  s cansa re  f a t i ca  o  fo r se  anche  pe r  de f i -
c i enza  cu l tu ra le ,  non  s ’  a t t a rdano  in  tu t t e  l e  operaz ion i ,  che  abb iamo 
s ino ra  desc r i t t e ,  ma  c r eano  add i r i t t u ra  un  s i s t ema  d i  o rd inamento ,  che  
r i so lva  sub i to  t u t t e  l e  ques t i on i ,  co l  cos t i t u i r e  d i  t u t t i  que i  mucch i  
t an te  un i t à  d i s t in te ,  senza  p reoccupars i  de l l a  mate r ia  de l l a  qua le  t r a t -
t i no  i  s ingo l i  a t t i  che  vengono  a  t rova r s i  r iun i t i  en t ro  l a  medes ima  
busta .  Co s ì  s i  c o s t i t u i s c o n o  l e  m i s c e l l a n e e ,  che  in  un  a rch iv io ,  sc i en-
t i f i camen te  o rd ina to ,  dovrebbe ro  non  e s i s t e re  ovve ro  r idu r s i  a  poca  
roba ,  ment re ,  pur  t roppo ,  v ’hanno  i s t i tu t i  ove  d i l agano . 

De l  r e s to ,  l e  confus ion i  d i  a rch iv i ,  che  abb iamo o r  o ra  condan-
na te ,  que l le  c reaz ion i  a r t i f i c iose ,  che  hanno  rov ina to  tan te  racco l te  per  
cos t i t u i rne  de l l e  a l t r e ,  de l  t u t to  a rb i t r a r i e ,  come  tu t t i  i  me tod i  s empl i -
c i s t i  d i  o rd inamen to ,  non  nascono  d ’a l t ro  ceppo . 

M i s c e l l a n e a  è  i l  complesso  d i  a t t i ,  sva r i a t i ,  s enza  r e l az ione ,  né  
scopo  comuni ,  ammucch ia t i  a l l a  r in fusa  en t ro  una  un ica  coper ta ,  r ac -
c o l t i  a l l a  v e n t u r a  p e r  s o t t r a r l i  a l l a  p o l v e r e  s o t t o  l o  s p e c i o s o  p r e t e s t o  
d ’ imped i rne  l a  d i spe r s ione .  Non  ha  ve ramen te  ca ra t t e re  a rch iv i s t i co ,  
h a  c a r a t t e r e  m e r a m e n t e  a r t i f i c i o s o  p e r c h é  n o n è  o rd ina ta ,  né  p rov iene  
da  un  en te ,  né  sodd i s fa  a  scop i  p rec i s i .  Ed  anche  quando  fosse  s t a t a  
cos t i tu i t a  duran te  l ’ a t t iv i t à  de l l ’ en te ,  da  cu i  emanano  g l i  a t t i  r inch iu-
s iv i ,  non  r i sponde  ad  un  f i ne  de l l ’ en t e  s t e s so :  po i ché  non  può  r i t e -
n e r s i  s c o p o  d e l l ’ e n t e  né  que l lo  d ’ in t ra lc ia re  l a  p ropr ia  a t t iv i t à  con  
i nu t i l i  d i spe r s ion i  d i  a t t i  e  d i  f o r ze  pe r  r i c e r ca r l i ,  n é  que l l o  d i  me t -
t e r e  in  ev idenza  l ' i ncur ia  de i  p ropr i  agen t i . 

Non costituiscono miscellanee quelle filze, né quelle serie che con-
tengono allegati agli atti, piani, mappe, disegni, pergamene con o senza 
s ig i l l o ,  a t t i  va r i ,  con t egg i  ec .  o  che  ne  sono  compos t e ;  pe rché  ques t i  
sono  in t imamen te  conness i  cog l i  a t t i  che  accompagnano ,  e  ne  g ius t i f i-
cano  spes so  i l  t e s to ;  e  qu ind i  non  pos sono  né  debbono  e s se rne  
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allontanati senza distruggere la pratica alla quale appartengono, renderli 
o scu r i ,  i nu t i l i z za r l i  anz i ,  e  r ende re  imposs ib i l e  sp i ega re  l a  l o ro  p re -
senza  a l t rove .  Non  vanno  neppure  cons idera t i  come m i s c e l l a n e e  i  
p r o t o c o l l i  o  r o g i t i  o  s c h e d e  n o t a r i l i ,  c o m e  n o n  vanno le buste degli  att i  
d i  un ’ammin i s t r az ione :  pe rché  ne l l a  s t e s sa  va r i e t à  de l l e  lo ro  membra  
r appresen tano  tu t t a  l ’ a t t i v i t à  p ro fe s s iona le  o  u f f i c i a l e  un ica  ed  e sc lu-
s iva  d i  co lu i  da  cu i  emanano . 

P e r  q u e s t e  f i l z e  e  s e r i e  i n v o c h i a m o  i l  m a s s i m o  r i s p e t t o ,  e  quindi  
l '  a s so lu to  d iv i e to  d i  d ive l l e rne  una  pa r t e  so t to  qua l s i s i a  p re t e s to  s i a  
d i  compe tenza ,  s i a  d i  pe r i co lo  che  ne  pos sa  co r r e r e  l a  conse rvaz ione . 

Invece ,  quando  t ra t t i s i  d i  ve ra  misce l l anea ,  e  g l i  a t t i  inc lus iv i  
s i ano ,  ne l l e  l o ro  un i t à  e  ne l  l o ro  compl es so ,  de l  t u t to  i nd ipenden t i  g l i  
un i  dag l i  a l t r i ,  s enza  un  nesso  supe r io re  che  l i  co l l egh i ,  no i  op in iamo  
s i  pos sa  p rocede re  a l l o  s c iog l imen to .  E  t an to  p iù  v i  s i amo  p ropens i ,  
quan to  p iù  ce r t i  pos s i amo  r ende rc i  d i  ave re  con  tu t t e  l e  cau t e l e  de l  
ca so  t rova to  i l  pos to  donde  queg l i  a t t i  o  t u t t i  o  i n  pa r t e  s i ano  s t a t i  
e s t r a t t i  d a  a l t r e  s e r i e  e s i s t e n t i . 

R ico l locando ,  pe rò ,  a  pos to  queg l i  a t t i ,  s a r à  s empre  neces sa r io  
anno ta re  donde  fu rono  t r a t t i ;  e ,  ne l  ca so  d i  s c iog l imen to  in t e ro  d i  mi -
sce l l anea ,  d i  sp i ega re  l e  r ag ion i  d i  que l lo  sc iog l imento  e  l ’ ind icaz ione  
de l  pos to  novamente  occupa to  dag l i  a t t i ,  che  l a  componevano .  Sono  
e l e m e n t i  s e m p r e  u t i l i  a l l a  s t o r i a  d e l l e  s e r i e . 

Po t rebbe ,  pe rò ,  avven i re  che  a lcun i  a t t i ,  non  t rovasse ro  in  a lcun  
m o d o  p o s t o  i n  s e r i e  c o s t i t u i t e .  No i  s i amo d’avv i so  che ,  meg l io  che  
l a sc i a r l i  confus i  i n  una  misce l l anea ,  convenga  cons ide ra r l i  come  a t t i  
s i n g o l i  s c i o l t i ,  e come tali accostarli gli uni agli altri in quella serie pro-
miscua, che  t rovas i  i n  ogn i  a rch iv io  e  de l l a  qua le  so la  r i conosc iamo  
g ius t i f i c a t o  l’appellativo di miscellanea, serie che raccoglie tutti quegli 
a t t i ,  che  non  t rovano  pos to  a l t rove ,  e  l en tamente  aumentano  d i  nu-
mero ,  come  ne i  muse i ,  pe r  t u t t i  g l ’ i nc remen t i  i n fo rmi ,  p rocu ra t i  da  
nuovi  r inven iment i ,  acqu is t i ,  don i  e  depos i t i ,  da  tu t t e  l e  fa t i che  che  g l i  
a r ch iv i  compiono  pe r  s a lva re  i  r e l i t t i  d i  co l l ez ion i  s compar se . 

 
RACCOLTE DI  PERGAMENE ,  D I P L O M A T I C I  T O S C A N I . — Qualcuno, 

ignorandone la storia, potrebbe obiettare che i diplomatici degli archivi  
t o scan i ,  r acco l t e  immense  d i  pe rgamene sc io l te ,  le  co l lez ioni  degl i  a t t i  
membranace i  sc io l t i  deg l i  a rch iv i  d i  Napol i ,  Mi lano ,  Roma,  Tor ino  ec .  
c o s t i t u i s c o n o  delle vere miscellanee, che secondo i criterii da noi esposti 
dov rebbe ro  s c iog l i e r s i .  Basti osservare che la pergamena sciolta fu la 
prima forma sotto la quale si presentò il documento; e che i primi ar -
chivi  medievali furono composti un i camen te  d i  pe rgamene  sc io l t e  ch iuse  
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i n  ca s son i ,  a r che ,  s acch i ,  t a sche ,  a rmad i  ec .  depos i t a t i  ne l l e  ch i e se  o  
neg l i  u f f i c i .  Qu ind i ,  come  pe rgamene  sc io l t e ,  g l i  a t t i  medieva l i ,  per  lo  
p iù ,  fu rono  t r amanda t i  ne i  seco l i  e  come  t a l i  s i  t rovarono  ammucch ia t i  
a l  momen to  de l l a  soppres s ione  de l l e  congregaz ion i  r e l i g io se ,  de l  con-
cen t ramento  deg l i  a rch iv i  e  passa rono  a i  nuov i  a rch iv i .  Come ta l i  no i  
dobbiamo conserva r l i ,  s enza  t en t a r e  d i  r i un i r l i  i n  r eg i s t r i ,  come  pu r  
t roppo  fu  f a t to  a  Napo l i ,  né  d i  e s t r a r r e  queg l i  a l t r i  che  tu t to ra  s i ano  
cuciti in quelle filze, delle quali abbiamo or ora vietato lo scioglimento.  
Ce r to ,  s a r ebbe  s t a to  meg l io  che  t u t t e  l e  p roven ienze  fo s s e r o  s t a t e  r i -
spe t t a t e ,  e  sono  da  r i spe t t a re  quando  ve  ne  s i a  ancora  i l  caso .  Ma  i l  
meg l io  è  s empre  nemico  de l  bene :  e  l a  r i cos t ruz ione  de l l e  p rove -
n ienze , che  ce r tun i  p r econ izzano ,  o l t r e  a  s compig l i a r e  un  comples so  
o rmai  adopera to ,  e  a  p r iva rc i  d i  un  e lem e n t o  p r e z i o s o  p e r  l a  s t o r i a  
de l l e  s e r i e ,  gene re rebbe  sempre ,  a i  g io rn i  nos t r i ,  que l  dubb io  d i  l a-
cune  e  d i  a r t i f i c ios i t à ,  da l  qua le  dobb iamo r i fugg i re .  La  r i cos t i tuz ione  
de l l e  p roven ienze ,  che  compongono  que i  d ip lomat ic i ,  deve  esse re  fa t t a  
su l l a  ca r t a ;  ed è  g rande  onore  deg l i  a r ch iv i  t o scan i  l a  s e r i e  p rez iosa  
de l l e  cen t ina i a  d i  vo lumi  d i  r eges t i  che ,  a r r i cchendo l i  e  f ac i l i t ando  l e  
ricerche, il Bonaini, coll'approvazione del Böhmer, fece iniziare e com-
piere e  che  i  d i  lu i  successor i  possono  van ta r s i  d i  ave r e  c o n t i n u a t o . 

 
OR D I N A M E N T O 

 
Compiu te  l e  ope raz ion i ,  su l l e  qua l i  c i  s i amo  in t r a t t enu t i ,  e  r ag -

g r u p p a t i  g l i  a t t i  s e c o n d o  i  l o r o  c a r a t t e r i  e s t e r n i  e d  i n t e r n i ,  o c c o r r e  
p r o c e d e r e  a l l ’ o r d i n a m e n t o  d i  e s s i .  Meg l io  s a r ebbe  d i r e  riordinamento  
d i  e s s i ,  po iché  in  ve r i t à  fu rono  g ià  o rd ina t i  e  t a l i  r imase ro  f inché  non 
c i  s i ano  s t a t i  t r a smess i  ne l l a  con fus ione ,  ne l l a  qua l e  l i  r i t r ov i amo .  
Ques ta  operaz ione  è  que l la ,  in  cu i  l ’ a rch iv i s ta  deve  dar  p rova  d i  tu t t e  
l e  sue  do t i ;  po iché  da  e s sa  d ipende  l ’u t i l i zzaz ione  de l l a  ma te r ia  ar -
ch iv i s t i ca  non  so lamente  ne l  momento  p resen te ,  ma  in  fu tu ro ,  quando  
eg l i  non  s i a  p iù  acces s ib i l e  a l l e  domande  d i  ch i a r imen t i ,  d i  cons ig l i .  

Pe rc iò  da l  modo ,  co l  qua le  l ' a r ch iv i s t a  p rocede  a  ques t a  ope ra-
z ione ,  è  l e c i t o  e sp r imere  un  g iud i z io  su l l ’ ope ra d i  l u i  e  su l l a  sua  ca-
pacità.  

Ora ,  ques t i  mod i  d i  p rocede re  sono  va r i :  a l cun i  non  r i ch iedono  
che  un  po’  d i  paz ienza ;  a l t r i ,  invece ,  obbl igano  a  poca  o  a  mol ta  r i -
f l e ss ione .  I  p r imi  sono  que l l i ,  a i  qua l i  l ' a rch iv i s ta  s i  app ig l i a  quando  
non abbia  a lcuna indicaz ione ,  che  possa  se rv i rg l i  da  gu ida  ne l  suo  l a-
voro ,  ovvero  quando  la  qua l i t à  deg l i  a t t i  non  g l i  consen ta  a l t ro  
s i s t ema .  
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Sono, però, in pari tempo, anche i modi che si seguono di preferenza 
da  ch i  non  vogl ia ,  né  sappia  lavorare ,  ma  pre tenda  fa r  p res to .  Sono  
mod i  quas i  meccan ic i . 

Gl i  a l t r i  p resuppongono  una  indagine ,  una  preparaz ione ,  secondo  
la  qua le  l ' a rch iv i s ta  s i  muove  per  r ida re  o rd ine  ag l i  a t t i  e samina t i .  Ma  
non  sono  tu t t i  ugua l i :  po iché  a lcun i  pa r tono  da  bas i  e r ra te ,  da  
p reconce t t i  che  mol to  l i  avv ic inano  a i  p r imi ,  e  qu ind i  sboccano  in  un  
o rd inamento  e r ra to ,  in  una  confus ione  magg io re  d i  p r ima ;  a l t r i  i nvece  
sono  fonda t i  su  da t i  pos i t iv i ,  sop ra  ind icaz ion i  s fugg i t e  o  t r a scu ra te  
dai precedenti, sopra quegli studi e quelle osservazioni pazienti, che ab-
biamo p iù  vo l t e  r accomanda t i ,  e  f anno  capo  a  una  r i cos t i tuz ione  ve ra  e  
p ropr ia  d e l l ’ o r d i n a m e n t o  o r i g i n a l e ,  d i  que l lo  che  g l i  a rch iv i s t i  f r an -
ces i  ch i amano  l 'o r d r e  p r i m i t i f ;  e  che  è  l a  mè ta ,  a l l a  qua le  ogn i  o r -
d ina to re  deve  t ende re . 

 
ME T O D I  V A R I  D I  O R D I N AME N T O.  — Appar tengono a l la  pr ima 

d e l l e  due  d i s t i nz ion i  i  me tod i ,  che  r i o rd inano  l e  ca r t e  s i a  s econdo  l a  
da t a ,  s i a  s econdo  l e  l e t t e r e  de l l ’ a l f abe to .  Compe tono ,  i nvece ,  a l l a  s e -
conda  que l l i  che  l e  r io rd inano  secondo  una  combinaz ione  numer ica  
d e c i m a l e ,  o  s e c o ndo  una  d i s t r ibuz ione  a rb i t ra r i a  pe r  mate r ie ,  ovvero  
ancora ,  secondo  l e  funz ion i  de l l ’ en te  da l  qua le  p romanano . 

 
ME T O D O  C R O N O L O G I C O .  — Par t endo  da l l a  p remessa  che  non  

v ' abb ia  e l emento  p iù  s t ab i l e  e  s i cu ro  d i  que l lo  de l l a  da ta  c ron ica  d i  un  
a t to ,  quando ques t a  s i a  e sp re s sa ;  e  ch ’e s sa  supp l i s ca  a  t u t t e  l e  de f i -
c i enze  che  s i  p r e sen t i no  c i r ca  i  r appo r t i  che  co r rono  f r a  g l i  a t t i  i n  
esame,  spesso  g l i  a rch iv i s t i  p resce lgono  la  da ta  c ron ica  come e lemento  
p r inc ipa le  de l  r io rd inamento ,  a l  qua le  s i  acc ingono .  In  conseguenza di  
t a l e  sce l t a  g l i  a t t i  sono  accoda t i  g l i  un i  ag l i  a l t r i  ne l l ’o rd ine  de l l a  da ta  
de l l a  l o ro  r edaz ione . 

Ques ta  sempl i ce  enunc iaz ione  de l  me todo  non  bas t a ,  pe rò ,  a  sp ie -
garne  e risolverne tutte le difficoltà e tutta l’applicazione. Gli atti sono 
s c i o l t i ,  r agg ruppa t i  o  cuc i t i  i n  r eg i s t r i ;  l e  da t e  sono  e sp re s se  i n  mod i  
d ive r s i ,  s econdo  s t i l i  d ive r s i ,  ovve ro  sono  monche  o  anche  so l t an to  
appross ima t ive ,  o  non  e s i s tono  a f fa t to .  E  pe r t an to ,  g iova  t r a t t ene r s i  
p iù  a  lungo  su  ques to  a rgomento . 

P e r  g l i  a t t i  s c i o l t i  non  v’ha  d i f f ico l tà  poss ib i le ,  quando la  da ta  s ta  
comple ta ;  come  non  dovrebbe  es se rv i  d i f f i co l t à  pe i  r eg i s t r i ,  quando  
non  con tengano  se  non  a t t i  p rec i samen te  da ta t i ,  de ’  qua l i  s i a  f ac i l e  r i -
c ava re  l e  da t e  e s t r eme ,  s econdo  l e  qua l i  d i spo r r e  i  r eg i s t r i  ne l l ’o rd i -
namento .  Ma  quando  ques te  da te  e s t r eme  racch iudano  en t ro  i  l o ro  
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l imi t i  una  se r i e  s i a  pur  p rogress iva  ma  non  un i fo rme  d i  da te ,  d i  ma-
n ie ra  che ,  pe r  e sempio ,  una  de l l e  due  da t e  e s t r eme  segn i  l ' i n i z io  o  l a  
f i n e  d i  una  p rogress ione  compa t t a  d i  da te ,  ment r e  l ' a l t r a  non  in-
dichi  se  non  una  so la  da ta  sopravvenuta  a  d i s tanza  da l le  precedent i ,  
conviene  ind icare  ques ta  par t i co la r i t à ,  r ipor tando  le  da te  es t reme de l la  
p rogress ione  compat ta  e ,  dopo  una  separaz ione  a  mezzo  d i  pun to  e  
v i rgola ,  l a  da ta  o  le  da te  sa l tua r i e  e  s epa ra t e ,  a f f inché  ne l l ’o rd ina -
men to  possano  deb i t amen te  in t e rca l a r s i  g l i  a t t i  o  r eg i s t r i  che  abb iano  
l a  s t e s sa  da ta  in iz ia le ,  ma  s i ano  t e rmina t i  p r ima  de l l a  da ta  o  de l l e  da te  
s a l t u a r i e  e  s e p a r a t e .  P e r  e s e m p i o ,  n o n  s i  p o t r e b b e  s c r i v e r e  1 6 5 0 - 1799  
quando  invece  avess imo  1650- 1 6 7 4 ;  1 6 9 5 ;  1 7 5 0 ;  1 7 8 2 - 1 7 9 9 ;  c i o è  
m o l t e  l a c u n e  i n t e r m e d i e . 

Pe r  g l i  a t t i  r agg ruppa t i  i n  bus t e  r i l ega t e  o  s c io l t e ,  i n  f i l ze ,  i n  
pacch i ,  i n  mazz i ,  i n  s ca to l e ,  l e  da t e  e s t r eme  f anno  l egge ,  s empre  co l l e  
r i s e rve  o r  o r a  r i po r t a t e ,  pa r l an d o  d e i  r e g i s t r i . 

R i s p e t t o  a l l e  d a t e ,  o c c o r r e ,  a n z i  t u t t o ,  c h ’ e s s e  s i a n o  s o t t o p o s t e  a  
r i go ros i s s ima  c r i t i c a ,  de l l a  qua l e  i l  mag i s t e ro  c i  è  i n segna to  da l l a  
c r o n o l o g i a ;  a f f i nché  t u t t i  g l i  e l emen t i  ne  s i ano  r i s con t r a t i  p r ec i s i ;  e  
a l l ’ occo r r enza  s i ano  t r ado t t i  ne l lo  s t i le  corrente ,  espr imendol i  tu t t i  se-
condo  l ' ê r a  c r i s t i ana  e  l a  r i fo rma  g regor i ana  de l  ca l enda r io ,  a l l e  qua l i  
indicazioni si possono fare seguire gli altri dati cronici indicati nel do -
cumento,  ponendo  f r a  pa r en t e s i  l o  s t i l e  an t i co  o r a  r i do t t o  a  s t i l e  mo -
de rno .  La  da t a  deve  e s se re  s empre  e sp re s sa  ne l l ’o rd ine  s eguen te :  
anno ,  mese , g io rno ,  s t i l e  an t i co ,  da t i  sus s id i a r i  ( i nd iz ione ,  f e s t e ,  ann i  
de l  pon t i f i c a to ,  de l l ’ impe ro ,  de l  r egno ) . 

Ma ,  pu r  e s i s t endo ,  non  tu t t e  l e  da t e  sono  comple t e .  A lcune  
sono  monc he ,  anche  se  in  pa r t e  in tegra te  da  que i  da t i  suss id ia r i ,  de i  
qua l i  l a rgamente  s i  se rv iva  l a  c rono log ia  an t i ca .  Esse  p rendono  pos to  
dopo  quelle complete, non intercalandosi nella loro serie se non nel caso 
che  a l t r i  e l emen t i  con t enu t i  ne l  t e s to  de l  documen t o ,  o  a l t r i  r e f e r t i  
s egna t i  fuo r i  de l  t e s to  pe rme t t ano  d i  f i s sa re  un  t e rmine  a  quo  e  un  
t e rmine  ad  quem,  en t ro  i  qua l i  i l  documen to  appa re  fo s se  neces sa-
r i a m e n t e  r e d a t t o . 

In  caso  d i  mancanza  d i  da ta ,  t re  cas i  s i  p resen tano .  O in  un  
occh i e t t o  è  s egna t a  que l l a  che  abbiamo chiamata  la  d a t a z i o n e  a r c h i v i -
s t i ca ,  va le  a  d i re  l a  da ta  de l  r i cev imento  de l l ’ a t to  o  de l l a  sua  sped i -
z ione ;  e  po iché ,  come  abb iamo de t to ,  da  e s sa  cominc ia  l a  conoscenza ,  
l a  t r a t t az ione  de l l ’ogge t to  de l l ’ a t t o ,  pos s i amo  accog l i e r l a  come  da t a  
de l l ’ a t to  s t e s so ,  avve r t endo  pe rò  l a  pa r t i co la r i t à  che  p resen ta .  

O  non  v ’ha  neppure  ques to  e lemento ,  ma  da l l a  ma te r i a  sc r i t to r i a ,  
da l la  sc r i t tu ra ,  da l  con tenuto  e  da l le  fo rmule  de l l ’a t to ,  da l  des t ina ta r io  
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o  da l  mi t t en t e ,  ec . ,  a l t r i  s e  ne  possono  r i cava re  che  pe rme t t ano  d i  
a t t r ibu i re  l ' a t to  ad  un  seco lo ,  p iu t tos to  che  ad  un  a l t ro ,  e  t a lvo l t a  a  una  
pa r te  d i  seco lo ,  a  un  quar to ,  a  una  metà  ec .  In  ques to  caso ,  ancora ,  l e  
da te  appross ima t ive  devono  segu i re  que l l e  comple te  e  que l l e  monche .  
Ma in  che  modo  debbano  segu i r l e  non  tu t t i  convengono .  S i  cap i sce  che  
t r a t t andos i  d i  seco lo ,  l a  da ta  appross imat iva  debba  segu i re  l ’u l t ima  
da ta  ce r t a  de l l ’ anno  cen tena r io  co l  qua le  t e rmina  i l  s eco lo  :  ma ,  pe r  l e  
sudd iv i s ion i  d i  s eco lo ,  t a lun i  l e  f anno  cade re  a l  s egu i to  de l l ’ anno  
c e r to  che  ind ica  i l  qua r to ,  l a  me tà  o  i  t r e  qua r t i  de l  s eco lo .  No i ,  i n  
ve r i t à ,  non  c i  s t imiamo au to r izza t i  a  t an to ,  pe r  i l  dubb io ,  che  sempre  
c i  a s s a l e  i n  t u t t e  l e  c o s e  i n c e r t e ,  p e r  l ' a r b i t r i o ,  c h e  t e m i a m o  a c c o m-
pagni  sempre  ogn i  appross imaz ione .  E  pe rc iò  p r e f e r i a m o  f a r  s e g u i r e  
a l l e  sudd iv i s i on i  d i  s eco lo  l a  s t e s s a  so r t e  de l  s eco lo  s t e s so ,  d i sponen-
do le  pe r  o rd ine  d i  dura ta  in  f ine  a l l a  u l t ima  da ta  cen tenar ia  ce r t a .  

È  f r equen t e  i l  c a so  d i  pa r ecch i  a t t i  che  po r t i no  t u t t i  p r ec i s amen te  
l a  s t essa  da ta .  Anche  ne l la  l o ro  d i spos i z ione  conv i ene  t ene re  un  ce r to  
o rd ine ,  né  possono  tu t t i  e s se re  t r a t t a t i  a l l a  r in fusa  so t to  l a  s t e s sa  da ta .  
Ques t ’o rd ine  c i  è  sugger i to  sempre  da  que l l a  che  abb iamo de t t a  da -
taz ione  a rch iv i s t i ca ,  anche  se  essa  non  s ia  segna ta .  In  caso  d i  pa r i t à 
a s so lu t a  anche  d i  ques to  secondo  e l emen to ,  devono  in t e rven i r e  a l t r i  
da t i  i n t r i n sec i  o  e s t r i n sec i  de l l ’ a t t o  s t e s so  che  i nd i ch ino  come  un  a t t o  
possa  e s se re  pe rvenu to  p r ima  de l l ’ a l t ro ,  e  pe rme t t ano ,  qu ind i ,  d i  co -
s t i tu i rne  come una  g radua to r ia .  

L’ord inament o  c r o n o l o g i c o  r i c h i e d e  c h e  l e  d a t e  d e g l i  a t t i  s i a n o  
messe  i n  ev idenza  su i  medes imi  :  c i ò  che  non  è  d i f f i c i l e  su i  r eg i s t r i ,  
su l l e  bus te ,  f i l ze  ec .  Su i  fog l i  vo lan t i  u sans i  i nd ica re  que l l e  da te  su l l a  
cope r t ina ,  ne l l a  qua le  s i  r i pongono ,  r ipe t endo  su l l e  bus t e  o  s u l l e  c u-
s t o d i e ,  c h e  l i  r a c c o l g o n o ,  l e  d a t e  e s t r e m e  d i  e s s e . 

V’ha ,  pe rò ,  ch i  in f i l a  un  ca r te l l ino  pens i l e  ad  un  ango lo  d i  ques t i  
a t t i  s c io l t i  e  v i  r ipe te  l a  da ta  e  a l t r e  ind icaz ion i .  Ta le  usanza  è  g iu-
s tamente  abbandona ta  a i  g io rn i  nos t r i  pe r  g l i  a t t i  c a r t ace i ,  a i  qua l i  r e -
cava  laceraz ion i  e  a l t r i  gua i ;  è  abbandonata ,  però ,  un  po’  per  ques to  
r iguardo ,  ma  mol to  p iù  pe r  p ig r i z ia  de l  l avoro  che  p rocura .  Noi  ap -
prov iamo que l l ’abbandono;  ma  r iconosc iamo che  que l l ’usanza  possa  
con t inuare  pe r  g l i  a t t i  membranac e i  a r ro to l a t i  o  a  quade rno ,  pe rché  ne  
agevo la  l a  r i ce rca  e  i l  r i nven imen to  ne l  f a sc io ,  ne l  qua le ,  d i  so l i t o ,  s i  
conse rvano . 

De l  tu t to  r ip rovevo le ,  invece ,  è  i l  ma lvezzo ,  l a rgamente  in  tu t t i  i  
t empi  d i f fuso ,  d i  s egna re  l a  da t a  ad  inch ios t ro  sop ra  l ' a t t o  s t e s s o  e  
de tu rpa r lo  con  t a l e  e  a l t r a  i nd icaz ione .  Fuorché  l a  ca r to l az ione  e  i l  
t imbro  d i  p ropr i e t à  l ' a t to  non  dovrebbe  ma i  po r t a re  a l t ro  segno . 
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L’o rd inamen to  c rono log i co  t ende  a l l o  s copo  d i  r i p rodu r r e  l ' o r -
d ine  co l  qua le  g l i  a t t i  s i ano  s t a t i  r eda t t i :  e  v i  co r r i sponde  e f fe t t iva -
men te  quando trattisi di atti simili o emanati dallo stesso ente o gruppo  
d i  en t i ;  po iché  ne  documenta  lo  svo lg imento  e  l ' a t t iv i t à  vo l t a  pe r  
vo l t a che  avv iene  e  qu ind i  me t t e  in  r i s a l to  l e  v i cende  e  spesso  l e  
cause  e  g l i  e f f e t t i  d e l l e  m e des ime .  Senza  cos t i t u i rne  l a  s t o r i a ,  mo l to  
vi  s i  avvicina.  

P e r c i ò  è  a p p l i c a t o ,  d i  r e g o l a ,  n e l l ’ i n t e r n o  d e l l e  s e r i e  e  s p e s s o  
ne l l e  r acco l t e ,  d i  cu i  s i ano  p rec i samen te  i nd ica t i  l ' i nd iv iduo  o  l ’ en t e ,  
o  i l  g ruppo d i  ind iv idui  o  d i  en t i ,  da i  qua l i  emanano,  ovvero  a i  qua l i  
pe rvengono . 

C o s ì  s i  a d o p e r a  l ' o r d i n a m e n t o  c r o n o l o g i c o  n e l  d i s p o r r e  l e  s e n-
tenze ,  i  protocolli, i registri, ec. di uno stesso magistrato. Si adopera 
ancora per ordinare il carteggio di un personaggio. E adottato per 
l'ordinamento delle pergamene che costituiscono i diplomatici degli 
archivi di Stato toscani. 

J .  C .  F i t zpa t r i ck ,  a s s i s t en te  in  capo  de l l a  d iv i s ione  de i  mano -
s c r i t t i  de l l a  B ib l io t eca  de l  Congres so  deg l i  S t a t i  Un i t i  de l l ’Amer i ca  
s e t t en t r i ona l e ,  c i  avve r t e  (1 )  c o m e  t u t t o  i l  m a t e r i a l e  d i  quella divi -
s ione ,  che  cos t i tu i sce  l ' a r ch iv io  genera le  de l l a  g rande  Confederaz ione  
amer i cana ,  s i a  o rd ina to  secondo  un  s i s t ema  che  po t r ebbe  d i r s i  
c r o n o l o g i c o - g e o g r a f i c o ,  in  quanto ,  o l t re  a l le  da te ,  t i en  conto  de l le  lo -
ca l i tà ,  che compongono quell’immenso territorio. «Tale sistema (group 
a r r a n g e m e n t ,  i n  f r ancese  a g e n c e m e n t )  s egue  l a  s e r i e  deg l i  even t i  
da l l a s c o p e r t a  d e l l ’ e m i s f e r o  o c c i d e n t a l e  p e r  m e z z o  d e l l e  e s p l o r a-
z ioni  e  deg l i  s t ab i l imen t i ,  s econdo  i l  l o ro  svo lg imen to  na tu ra l e  c ioè :  
s cope r t a ,  I nd i e  occ iden t al i ,  Amer ica  spagnuo la ,  Mess ico ,  Amer ica  
c e n t r a l e  e meridionale, poi, questi paesi nelle loro divisioni geografiche  
i n t e rnamen te  o rd ina t e  i n  s t r e t t o  o rd ine  c rono log i co ;  po i ,  l ’Amer i ca  
settentrionale, in cui sono raggruppate le colonie inglesi, francesi, spa-
gnuole e  d i  a l t r i  popo l i .  Ques to  o rd inamen to ,  co l l a  sua  misce l l anea  
gene ra le ,  i n  cu i  tu t t i  i  manosc r i t t i  sono  d i  t a l e  na tu ra  da  appar t ene re  
ch ia ramen te  a  una  de l l e  13  co lon ie  o r ig ina l i ,  conduce  a l l a  R ivo lu-
z ione .  Co l l a  convocaz ione  de l  p r imo  Congres so  continentale la  miscel-
l anea  de l l a  R ivo luz ione  cominc i a  i l  suo  o rd ine  c rono log ico ,  che  com-
prende  tu t t i  i  manosc r i t t i  c rea t i  da l l a  a t t iv i t à  de l l a  Confederaz ione  
genera le  de l l e  Colon ie ,  ma  non  emanan t i  pa r t i co la rmente  da  una  d i  

                                                 
(1) F ITZPATRIK ,  Notes on the care, cataloguing, calendaring and arranging of manuscripts  

(della Librrary of Congress). Washington, Government printing office, 1913, pp. 12 e ss. 
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e s s e .  L e  c a r t e  d e l  C o n g r e s s o  c o nt inen ta le  fo rmano  un  g ruppo  d i s t in to  
en t ro  l ' o rd inamen to  gene ra l e .  Dopo  d i  e s se ,  ognuno  de i  13  S ta t i  ha  i l  
s u o  p r o p r i o  o r d i n e  c r o n o l o g i c o  c h e  p e r  c o m o d o  n o n  t i e n  c o n t o  d e l  
pe r iodo  de l l a  R ivo luz ione .  Dopo  i l  g ruppo  r ivo luz ionar io ,  vengono  i l  
periodo della Confederazione (1783-1789), e la miscellanea Stati Uniti,  
da  ques t ’u l t ima  da ta  in  avan t i .  I  s ingo l i  S ta t i ,  o l t re  a i  t r ed ic i  o r ig ina l i ,  
hanno  i l  l o ro  p rop r io  o rd inamen to  c rono log i co ;  e  l e  c a r t e  pe r sona l i ,  
c o m i n c i a n d o  c o l l a  i n s i g n e  s e r i e  d e l l e  c a r t e  d e i  p r e s i denti  e seguitando 
secondo l’ordine delle amministrazioni, sono disposte col semplice pro-
posito d i  r ender l e  f ac i lmen te  maneggevo l i .  A l t r i  g rupp i  sono  que l l i  
deg l i  Ind ian i ,  de i  l i b r i  d ’o rd in i ,  g io rna l i  e  d i a r i ,  con t i  mercan t i l i ,  
m i s c e l l a n e e  d e l l ’ e s e r c i t o ,  de l le  navi  e  de l la  mar ina ,  Gran  Bre tagna  e  
a l t r i  paes i  s t r an i e r i  e  a l t r i  g rupp i  ch i a ramen te  de t e rmina t i ,  e  l og i ca-
mente  na tu ra l i .  L ’ord inamento  in te rno  d i  ognuno  d i  ques t i  g rupp i  è  
s t r e t t amen te  c rono log ico .  Quando  uno  o  p iù  d i  e s s i  pe rv iene  a l  pun to ,  
i n  c ui  una  suddiv i s ione  in te rna  d iven ta  necessar ia  per  agevola rne  i l  
manegg io ,  un  o rd ine  c rono log ico  ancora  s i  s t ab i l i sce  ne l l a  nuova  sud-
d iv i s ione» . 

«One  th ing  eve r  to  be  kep t  in  mind ,  l e t  i t  be  r epea ted ,  i s  t he  
necess i ty  o f  a r ranging  ind iv idua l  manuscr ip t  wi th in  groups  in  such  
o rde r  a s  t o  i n su re  p rompt  acces s ib i l i t y  t o  eve ry  documen t  » .  C o s ì  
conc lude  que l l a  desc r i z ione  i l  F i t zpa t r i ck :  donde  appare  che  l a  p r in-
c ipa le  sua  p reoccupaz ione  s i a  que l l a  d i  po te r  sodd i s fa re  in  un  a t t imo  a  
t u t t e  l e  r i c h i e s t e  d i  c o m u n i c az ione  che  possano perveni rg l i .  Ed  è  lode -
vo le  p reoccupaz ione .  Ma  in  tu t to  i l  suo  d i sco r so ,  i n  cu i  na tu ra lmen te  
mancano parecchie spiegazioni particolari, ci svela che in quell’archivio 
s i  fondono  non  so lamen te  a t t i  d i  S ta to ,  ma  ancora  manosc r i t t i  da  r i -
t e ne r s i  come  cu l tu ra l i ,  non  r igua rdan t i  i l  so lo  S ta to ,  l a  so l a  Naz ione  
che  l i  poss i ede ,  qu ind i  ma te r i a  da  b ib l io t eca  p iù  che  d ’a rch iv io  e  pe r  
c iò  non  u l t ima  causa  d i  ce r t e  pa r t i co la r i t à  che  poco  s i  ada t t ano  a l  r i -
g ido  conce t to  a r ch iv i s t i co ,  che  pa t roc in i amo .  Può essere  una necess i tà  
pe r  g l i  S ta t i  Uni t i  ques ta  p romiscu i t à :  non  l a  d i scu t i amo;  invece  t e -
n i amo  a  sp i ega re  che  abb iamo  r ipo r t a to  l e  pa ro l e  s t e s se  d i  que l l ’ eg r .  
a r ch iv i s t a  amer i cano  pe r  d imos t r a r e  come  i l  s i s t ema  c rono log i co  s i a  
s t a to  app l i ca to  s ino  a l l e  sue  u l t ime conseguenze  e  s ino  a l le  u l t ime sud-
d iv i s ion i  de l l e  s e r i e :  e  come ,  anche  a  t r ave r so  l e  pa ro l e  d i  un  com-
pe ten t i s s imo ,  l ' app l i caz ione  d i  e s so  s ino  a  que l l e  conseguenze  l a sc i  
in t r avedere  una  ce r t a  confus ione  e  d i so rgan izzaz ione ,  a lmeno  ne l l e  
espr ess ion i ,  se  non  in  r ea l t à .  

C iò  p rov iene  da l  f a t to  che  l a  c rono log ia  non  è  tu t t a  l a  s to r i a ,  
c o m e  d i c e v a m o  e  c h e  p e r c i ò  i l  m e t o d o  c r o n o l o g i c o  d i f f i c i l m e n t e  p u ò  
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app l i ca r s i  a l  r io rd inamento  d i  tu t to  un  a rch iv io  genera le ,  che  rappre -
sen ta  l a  s to r i a  d i  un  paese . 

Esso  ha  de i  p reg i  i nnegab i l i  e  f ino  a  un  ce r to  pun to  t r acc ia  l e  
l inee  p r inc ipa l i  d i  una  a t t iv i t à :  ma ,  f ino  a  un  ce r to  pun to  so l t an to ,  
vale  a  d i r e  f ino  a  che  s i  t r a t t i  d i  o rgan i smi  l imi t a t i ,  come  una  v i t a  d i  
uomo,  un  se rv iz io .  Quando esorb i t i ,  quando  vogl ia  abbracc ia re  o rga-
n i smi  p iù  compless i ,  ne l l a  cu i  a t t i v i t à  en t r ino  e l emen t i  d i spa ra t i ,  può  
se rv i r e  a  r in t r acc ia re  un  documento  senza  f a t i ca ,  ma  pe rde  i l  p reg io  d i  
r app resen ta rc i  l o  svo lg imen to  s to r i co  d i  queg l i  o rgan i smi .  Pegg io  
ancora ,  quando  confonde  ne l  suo  seno  pa recch i  d i  ques t i  o rgan i smi ,  
ognuno  de i  qua l i ,  pur  camminando  d i  conserva  cogl i  a l t r i ,  ba t te  una  
s t r ada  p ropr i a ,  che  lo  d i s t ingue . 

Le  cen t ina ia  d i  mig l i a i a  d i  pe rgamene  de i  d ip lomat ic i  toscan i  
hanno fuso, in ognuno di quegli archivi di Stato, in una unica serie cro-
nologica tutte le provenienze, dalle quali sono uscite, per le ragioni stesse 
c h e  le hanno raccolte. È facile discernerne una in mezzo a tanta caterva .  
Ma  ne l  l o ro  comple s so  e s se  non  c i  d i cono ,  non  c i  a i u t ano  a  s cop r i r e  
qua le  re laz ione  c o r r e s s e  f r a  l e  u n e  e  l e  a l t r e ,  q u a l e ,  f r a  l e  l o r o  p r o -
ven ienze :  t a lvo l ta ,  anz i ,  c i  sve lano  che  a l t r a  re laz ione  non  cor reva  se  
non  que l la  de l la  contemporaneità o della materia scrittoria ; il che, come 
ognuno  in tende ,  è  mol to  acc iden ta le .  Mi  d ica  ch i  vog l i a  che  a l t ro  r ap -
por to  v i  s ia  t ra  le  pergamene d i  Annalena ,  de l la  SS.  Annunzia ta ,  de l  
B iga l lo ,  d i  S .  P ie r  Maggiore ,  d i  S .  Sp i r i to ,  d i  S .  Vi rg i l io  d i  S iena ,  d i  
Va l lombrosa  e  que l l e  de l l e  R i fo rmag ion i ,  de l l a  B ib l io t eca  Naz io -
na l e , de l  r .  a cqu i s to  P i e t ro  B igazz i ,  de l  dono  Alessandro  Pasqui ,  
d e l  r . a c q u i s t o  N e l l i  e c .  e c .  d e l  D i p l o m a t i c o  f i o r e n t i n o . 

Conc ludendo ,  dunque ,  no i  d ic i amo che  l ' o rd inamento  c rono lo -
g i c o  è  u t i l e  s empre  a l l a  r i ce r ca ,  e  p r egevo le  f i nché  non  e sca  da i  l i -
m i t i  c h e  p e r m e t t o n o  a  t u t t i  i  s u o i  e l e m e n t i  d i  c o n s e r v a r e  l a  l o r o  e f f i -
cac ia .  Crea  invece  confus ione ,  ince r tezza ,  d i so rd ine ,  quando  vog l ia  
t roppo  abbracc i a re . 

Ne l  caso  de l l ’ a rch iv io  d i  Wash ing ton ,  lo  schema  che  ne  abb iamo 
r ipo r t a to  po t r ebbe  ind i ca re  l ' o rd inamen to  gene ra l e  de l l e  s e r i e ,  qua l e  
deve  ave re  ne l  suo  complesso  ogn i  g rande  a rch iv io ,  o rd inamento  che  
non  può  non  s egu i r e  l o  svo lg imen to  l og i co ,  s t o r i co  de l l o  S t a to  e  de l l e  
a t t iv i tà  dello Stato, di cui conserva gli atti; potrebbe costituire la pianta 
gene ra l e  de l l ’ a r ch iv io ,  che  non  può  e s se re  non  fonda ta  su l l a  c rono -
log ia .  Ma  se  a  ques t a  vo le s se  l imi t a re  l a  p ropr i a  e f f i cac i a ,  d imen t i -
cando ,  t r a scurando  l ' i n f luenza  che  l ' una  su l l ’ a l t r a  ebbero  tu t t e  l e  
funzioni , tutte le vicende di quello Stato, il collegamento che neces sa r i amen te  
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i n t e r c o r s e  e  i n t e r c o r r e  f r a  l e  m e d e s i m e ,  s a r e b b e  a n c h e  e s s o  p a s s i b i l e  
de l l e  mende  che  abb iamo s ino ra  r i l eva te . 

 
METODO ALFABETICO .  — Al t ro  me todo  è  que l lo  che  o rd ina  g l i  

a t t i  s econdo  l ' i n i z i a l e  d i  un  n o m e  ind i ce .  Ques to  n o m e  i n d i c e  non  s i  
r i f e r i s ce  a l l a  ma te r i a  t r a t t a t a  ne l l ’ a t to ,  ma  a  pe r sona  o  loca l i t à  a l l a  
qua le  ques to  s i  r i f e r i sca  o  da l l a  qua le  p rovenga .  È  qu ind i  un  metodo  
onomas t ico  o  geogra f ico  ;  in  cu i  e lemento  p r inc ipa le  de l l ’o rd inamento  
è  un  nome  d i  pe r sona  o  d i  l uogo ,  che  s i  d i spone  secondo  l a  s e r i e  
d e l l e  l e t t e r e  d e l l ’ a l f a b e t o . 

In  ques to  me todo  l ' a t t enz ione  deve  concen t r a r s i  su  ques to  e l e -
men to  principale, che ha diverse esigenze, secondo che trattisi di nome 
d i  pe r sona  o  d i  nome d i  loca l i t à .  

Se  s i  t r a t t i  d i  p e r s o n e ,  è  ovv io  che  s i  p r e f e r i s ca  s ceg l i e r e  l ’ ap -
pe l l a t ivo  che  p iù  p rec i samen te  l e  ind ich i ,  l e  d i s t ingua ,  l e  qua l i f i ch i ;  e  
qu ind i ,  ogg i ,  non  i l  nome d i  ba t t e s imo,  ma  i l  cognome.  Ant icamente  
e s sendo  i n  u so  i l  nome  d i  ba t t e s imo ,  ques to  e r a  p r e f e r i t o  a l  
pa t ron imico .  Ques to  cognome ha  soven te  una  fo rma  fac i l e  e  piana.  Ciò 
non  esc lude  che  t a lvo l t a  a s suma  anche  fo rme  eso t i che  o  an t iqua te ;  che  
s i  p resen t i  so lo  o  accompagna to  d i  a f f i s s i  e  d i  p red ica t i  nob i l i a r i  o  no ;  
che  s i a  r i pe tu to  ne l l a  s t e s sa  fo rma  e  ne i  suo i  e l emen t i  da  pa r ecch i  i n-
d iv idui . 

Valgano per districarsi da tale congerie tutte le norme ricordate 
quando fu parlato della registrazione degli atti. Tuttavia riteniamo non 
inutile r i pe t e r e  che  da  p re f e r i r s i  s i a  s empre  l a  fo rma  o r ig ina l e  i nd i -
gena, antica o esotica del cognome, e quindi secondo essa da ordinare 
gli a t t i ,  r i co rdando  che  l a  p repos i z ione  d e  non indica ,  in  I ta l ia ,  no -
b i l t à, ma  sempl icemente  appar tenenza ;  non  è  — se  non  in  r a r i  c a s i  —
un ablativo ,  ma  un  gen i t ivo .  Pe r  no i ,  t u t t i  i  cognomi ,  che  cominc ino  
c o n que l l a  p repos iz ione  o  con  un  a r t i co lo  vanno  o rd ina t i  s econdo  
que l l a preposizione o quell’articolo, e non, secondo l'iniziale del nome, 
che  segua  e  a l  qua le  venga  accoda to  en t ro  pa ren tes i  que l l a  p repos i -
z ione  o  quell’articolo. In fatto di predicati nobiliari, qualora questi ab-
biano acquistato tanta rinomanza per opera di personaggio, che li abbia 
portati, da offuscarne il cognome, dovranno essere prescelti per indicare 
tal personaggio, lasciando che gli altri membri della famiglia, eventual -
mente comparenti negli atti, portino quel cognome o quel predicato sotto 
cui furono e sono più noti. Massimo Tapparelli d’Azeglio fu celebre 
sotto il predicato nobiliare, come Camillo Benso di Cavour. Il gesuita 
fratello di Massimo è invece conosciuto sotto il cognome di famiglia, al 
quale in religione non potè aggiungere predicato di sorta. 
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Le  omon imie  d i  cognome  o  d i  nome  s i  r i so lvono  co l l ’ agg iun ta  
de l l a  pa te rn i t à  e  de l l e  da te  e s t r eme  che  va lgono  ad  e l imina rne  l a  con-
temporane i tà ,  da l la  qua le  der iverebbe  incred ib i le  confus ione .  E  qu ind i  
s i  d i spongono  s econdo  l ' o rd ine  a l fabe t ico  de l  pa t ron imico  e ,  in  caso  d i  
con t inua t a  co inc idenza  secondo  l ' o rd ine  c rono log ico  deg l i  a t t i  che  d i  
ognuno  c i  s i ano  pe rvenu t i ,  non  mai  de l l a  v i t a  de l l e  pe r sone ,  che  pe r  
n o i  s i  l i m i t a  a l l e  d a t e  e s t r e m e  d e l l e  c a r t e  d i  e s s e ,  a  n o i  p e r -
venute .  P e r  ogn i  i nd iv iduo  l e  ca r t e  pe rvenu tec i  sono  d i spos te  c rono -
logicamente ,  osservando le  norme espos te  ne l  par la re  de l l ’ord inamento  
c r o n o l o g i c o . 

Quando  s i  t r a t t i  d i  l o c a l i t à ,  o ,  pe r  d i r  meg l io ,  d i  nomi  g e o -
gra f i c i ,  le difficoltà sono minori, perché ormai la forma di questi nomi 
è  u f f i c i a lmen te  e  sc i en t i f i camen te  f i s sa t a .  Ma  quando  s i  p resen tas se  i l  
caso  d i  r iba t t ezzament i  d i  paes i ,  come  è  f requen temente  avvenu to  in  
ques t i  u l t imi  decenn î  in  I t a l i a ,  s a rebbe  bene  conse rva re  i l  nome  
adottato negli atti in esame, poiché nel momento, in cui questi si redige -
vano,  t a l e  e ra ;  ma  pur  dovrebbes i  p rocura re  d ’ ind ica re  a  suo  pos to ,  
con  un  r ich iamo qua lunque ,  i l  mutamento  avvenuto .  Per  esempio ,  
Ar tena  e ra  an t i camente  Monte for t ino ;  Arcev ia ,  Roccas t rada ;  Min-
turno ,  Trae t to ;  Imper ia ,  Por to  Maur iz io  ed  Onegl ia ;  Tarqu in ia ,  
Corne to  Tarquin ia ;  Agr igen to ,  Gi rgent i ;  F idenz ia ,  Borgo  S .  Don-
n ino ; ec .  Anche  qu i ,  ne l l ’ in te rno  d i  ogn i  t i to lo  g l i  a t t i  vanno  d i -
s p o s t i  c r o n o l o g i c a m e n t e . 

L ’o rd inamen to  a l f abe t i co  p resume  supp l i r e  in  qua lche  modo ad  
una  de l l e  manchevo lezze  d i  que l lo  c rono log ico ,  va le  a  d i re ,  o f f r i r e  ne l  
nome  ind ice  quas i  l ' i nd icaz ione  de l  r appor to  comune ,  che  co r re  f r a  g l i  
a t t i ,  r a c c o l t i  s o t t o  d i  e s s o .  S e m p r e  p o i  s o t t i n t e n d e  u n  a l t r o  e l e -
mento  d i  r a f f ron to ,  un  a l t ro  de i  r appor t i  a i  qua l i  s i  r i f e r i scono  g l i  a t t i ,  
va le  a  d i re  i l  des t ina ta r io  d i  queg l i  a t t i ,  s i a  e sso  una  pe rsona ,  s i a  una  
magis t ra tura .  

Cos ì  a  Roma  so t to  i l  t i t o lo  gene ra le  de l l e  mag i s t r a tu re ,  l e  se i  mi l a  
buste del carteggio delle comunità colla Sacra Congregazione del Buon 
G o v e r n o  d a l  1 5 9 2  a l  1 8 4 7 ;  l e  s e t t e  m i l a  e  p i ù  s c h e d e  o  r e g i s t r i  d e i  
Nota r i  e  cance l l i e r i  de l l ’A .  C .  o  Audi to r i s  Camerae  che  vanno  da l  
1 4 8 7  a l  1 8 7 0 ;  c o m e  l e  d u e m i l a  e  p i ù  d e i  S e c r e t a r i  e  c a n c e l l i e r i  d e l l a  
Reve renda  Camera  Apos to l i ca  da l  1519  a l  1870  sono  o rd ina t e  a l f a-
be t i camente  pe r  cognome r i spe t t ivamente  de l  no ta io  o  de l  sec re ta r io ,  i  
cu i  a t t i  pa r t i co l a rmen te  sono  d i spos t i  c rono log i camen te .  Come prove -
nienti da innumerevoli serie di carte, ormai non più distinguibili, vi 
sono del pari alfabeticamente disposte le duemila mappe, piante s c i o l t e ,  



 

La biblioteca di ARCHIVI – http://archivi.beniculturali.it   E. CASANOVA  - Archivistica 
 

206

t i p i ,  d i s egn i ,  a t l an t i  da l  1521  a l  1870 :  e  l e  d i ec imi l a  mappe  de l  censo  
g r e g o r i a n o  ( 1 8 3 5 ) . 

Qu i  e  a l t rove  sono  o rd ina t e  pa r imen te  i n  o rd ine  a l f abe t i co  l e  p ra-
t i che  r e l a t i ve  a l  pe r sona l e  i n  s e rv i z io  de l lo  S t a to . 

Fr equentemente  t rov iamo anche  raggruppato  a l fabe t icamente  so t to  
i l  cognome  de l  mi t t en t e  i l  c a r t egg io  da  ques to  e  da  a l t r i  t enu to  con  un  
des t ina ta r io  d i  cu i  tu t t a  l a  cor r i spondenza  s ia  pe rvenu ta  in  a rch iv io .  
Ma ques to  raggruppamento ,  se  g iova  a  uno  scopo  d i  st ud io  o  d i  r i -
c e r c a de te rmina ta ,  d i so rgan izza  tu t to  i l  r e s tan te  ca r t egg io  e  imped isce  
d i  p iù  d i sce rne rv i  l e  r e l az ion i  d i  causa  ed  e f f e t t o ,  che  co r r evano  f r a  
t u t t e  q u e l l e  l e t t e r e  e  i l  l o r o  d e s t i n a t a r i o ,  l ' i n f l u e n z a  c h e  n e l  l o r o  i n-
s i e m e  po t e rono  ave re  su l l a men te  d i  l u i  e  su l l a  d i  l u i  ope ra  e  a t t i -
v i tà.  L imi ta  qu ind i  i l  campo  s to r i co ,  ne l  qua le  lo  s tud ioso  po teva  
sperare  d i  spaz ia re  co l l 'o rd inamento  c ronologico ;  e  per tan to  sve la  uno ,  
pe r  non  d i r e  i l  mas s imo ,  de i  d i f e t t i  d i  t u t t o  i l  me todo . 

I l  qua le  f inché  r imanga  en t ro  ce r t i  l imi t i ,  può  reca re  apprezzab i l i  
a iu t i  a l l a  r i ce rca ;  quando  esorb i t i ,  i nvece ,  l a  sv ia ,  l a  induce  in  e r ro re ,  
d iven ta  a l lo ra  eccess ivamente  sogge t t ivo ;  fa  passare  in  seconda  l inea  e  
quas i  s empre  t r a scu ra  tu t t i  g l i  a l t r i  d ive r s i  s cop i  poss ib i l i  pe r  non  mi -
ra re  se  non  a  que l lo  pe l  qua le  s i a  s t a to  cos t i tu i to ;  dà  un  r i su l t a to  pa r -
z i a l e  a l l e  i ndag in i ,  non  ma i  comple to ,  né  s i cu ro ,  né  e sau r i en te . 

Qu ind i ,  anche  ques to  me todo  è ,  s econdo  no i ,  d i  s ca r sa  app l i ca-
b i l i t à ;  non  può  mai  es tenders i  a l l ’o rd inamento  genera le  d i  un  a rch iv io ,  
senza  c rea rv i  l a  mass ima  confus ione  e  d i so rgan izzaz ione ;  e  g iova  so l -
tan to ,  se ,  adopera to  en t ro  i  l imi t i  p rec i s i ,  che  ass icur ino  i l  con t ro l lo ,  i l  
r a f f r o n t o  d e i  s u o i  d a t i  e  d e i  s u o i  e l e m e n t i . 

 
METODO DECIMALE .  — Da divers i  anni  è  s t a t a  in  a l cun i  paes i  

t en t a t a  l ' i n t roduz ione  p re s so  g l i  u f f i c i  d i  r eg i s t r az ione ,  e ,  conseguen-
temente ,  ne l l ’o rd inamento  de l l ’a rch iv io ,  de l  s i s tema d i  c lass i f icaz ione  
dec ima le ,  immagina to ,  ve r so  i l  1875 ,  da l  Melv i l  Dewey ,  p res iden te  
de l l a  Assoc iaz ione  de i  b ib l io tecar i  amer icani  e  benemer i to  d ivulga tore  
de l l e  pubb l i che  l i b r e r i e . 

Quel metodo, creato esclusivamente per le biblioteche, diffusissimo  
ne i  paes i  ing les i  e  va l idamente  pa t roc ina to  in  Europa  da l l ’ I s t i tu to  in-
t e rnaz iona le  d i  b ib l iogra f i a  d i  Bruxe l l e s ,  r i a s s u m e  i l  c o n t e n u t o  e  i l  t i-
t o lo  de l l e  ope re  s t ampa te ,  con tenu te  i n  queg l i  i s t i t u t i ,  i n  una  c i f r a  o  
s i g l a ,  che  d i ce s i  s i m b o l o ( 1 ) .  
                                                 

(1) Cfr.  in proposito tra gli  altri:  D.CHILOVI ,  I cataloghi e l'Istituto internazionale di 

bibliografia. Osservazioni: I. I cataloghi delle biblioteche; II. I cataloghi degli editori e il 

catalogo perenne. Firenze, Bocca, 1897, 4.°, col.42 e 26. 
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P e r  f o r m a r e  q u e s t o  s i m b o l o  t u t t o  l o  s c i b i l e  u m a n o  è  d e s i g n a t o  
da l l ’un i t à :  l . ;  e ,  po iché ,  nessuna  opera ,  pe r  sub l ime  che  s i a ,  c o n-
t i ene  tu t to  lo  sc ib i l e ,  non  v ’ha  ope ra  che  possa  e s se re ,  ugua lmen te ,  
r appresen ta t a  co l l ’un i t à .  Se  cos ì  è ,  ogn i  ope ra  sa rà  una  f r az ione  p iù  o  
meno  in f in i t e s imale  de l l ’un i t à ;  e ,  qu ind i ,  qua lunque  s ia ,  i l  suo  s im-
bo lo  comince rà  s empre  co l l o  ze ro ,  s egu i to  da  una  v i rgola :  0 , ;  in iz io  
che ,  e s sendo  gene ra l e ,  non  s i  r i pe t e ,  ma  s i  so t t i n t ende  pe r  comod i t à .  
Pe r  add iven i r e  a l l a  fo rmaz ione  d i  que l l a  f r az ione  tu t to  l o  s c ib i l e  i n-
t e r o  è  r ipa r t i t o  in  10  g rand i  c l a s s i ,  sudd iv i se  in  10  d iv i s ion i ,  d i s t in t e ,  
a l l a  l o ro  vo l t a ,  i n  1 0  s e z i o n i ,  e  q u e s t e  i n  1 0  s o t t o s e z i o n i  e  c o s ì  v i a  d i  
s egu i t o  s empre  d i  d i ec i  i n  d i ec i  r i pa r t i z i on i . 

S i  v e n g o n o  c o s ì  a  c o m p o r r e  s i m b o l i  d i  p a r e c c h i e  c i f r e ;  i n  c u i  
l e  va r ie  spec i f i caz ion i  sono  separa te  da  un  pun to ;  e  segu i te  da  ind i -
caz ion i  genera l i  d e t t e  d e t e r m i n a n t i  che  sp i egano  p iù  p rec i samen te  l a  
fo rma  assun ta  da l l a  t r a t t az ione  de l l ’opera  e  ind icano  i l  paese  a l  qua le  
s i  r i f e r i s c a  t a l e  t r a t t a z i o n e .  D i c o n s i  d e t e r m i n a n t i  f o r m a l i  que l l e  che  
spec i f i cano  se  s i a  una  t r a t t az ione  t eor ica ,  ovvero  un  manua le ,  un di -
z iona r io ,  una  s to r i a ,  un  r ego lamen to ,  ec .  D icons i  d e t e r m i n a n t i  g e o -
g r a f i c h e  que l l e  che  des ignano  i l  paese  a l  qua l e  s i  r i f e r i s ca  l a  t r a t t a-
z ione  e  vanno  sempre  ch iuse  f r a  pa ren te s i . 

Cos ì  p . e .  un  «Rego lamen to  pe r  l a  s cuo la  d i  fuoco  d i  campagna  
d e l l ’ a r t ig l i e r i a  i t a l i ana  »  sa rà  r appresen ta to  da l  s imbolo  

 
  0 , 3 5 5 .  a r t e  m i l i t a r e  
   1 .  o rd inamen to  de l l ’ e se rc i to  a t t i vo  
    3 .  a r t i g l i e r i a 
     5 .  manovre  e  t a t t i ca 
      3 .  t i r o  e  s c u o l a  d i  f u o c o  
      2 .  scuo la  d i  fuoco  d i  campagna  
   0 7 6  r e g o l a m e n t o  
   ( 4 5 )  i n  I t a l i a 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   0 , 3 5 5 . 1 3 5 .  3 2 .  0 7 6  ( 4 5 )  
 
Che  ques to  s imbolo  comprens ivo  rappresen t i  e f f i cacemente  i l  con-

t enu to  de l  l i b ro  non  può  es se rv i  dubb io ;  ma  a l t r a  cosa  è  l a  c l a s s i f i -
caz ione ,  a l t r a  l a  co l locaz i o n e ;  e  p e r c i ò  e s s o  n o n  p u ò  s e r v i r e  a  c o l l o -
ca re  a  pos to  i l  l i b ro ,  pe rché  non  v ’ha  b ib l io teca  che  sminuzz i  a  t a l  
pun to  lo  spaz io  de i  suo i  sca f fa l i .  Qu ind i ,  non  os tan t i  i  t en ta t iv i  f a t t i  
i n p ropos i to  i l  s imbo lo  non  co r r i sponde  quas i  ma i ,  ne l l a  p lu ra l i t à  de i  
cas i ,  a l l a  co l locaz ione ,  e  pe r  ind ica r l a  deve  e s se re  accompagna to  da  
a l t r a  quo taz ione . 
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A questi principii che abbiamo procurato di esporre colla massima 
chiarezza, tentò di avvicinarsi la Commissione incaricata del riordina-
mento dell’ufficio di registrazione e dell’archivio generale della Se -
cretaria de  Gobernación del Messico (1). M a  e s s a  s ' i m b a t t é  i n  d i f f i -
c o l t à talmente gravi da consigliarla a sacrificare alcuni degli assunti 
principali del sistema Dewey. Anzi tutto, rinunziò a tentare l'unifi-
cazione di tutte le attribuzioni  della Secretaria suddetta e a mantenere 
quella rigidità che distingue nell’insieme la classificazione nord-ame-
ricana. Né  po teva  e s se re  a l t r imen t i ;  pe rché  l a  cu l tu ra  va le  t an to  pe r  
un popolo, quanto per gli altri, e può considerarsi cosa d’interesse 
universale, di cui le norme possono applicarsi uniformemente in tutto il 
mondo ;  men t re  g l i  a r ch iv i  non  conce rnono  se  non  in t e re s s i  pa r t i -
c o l a r i  d e l  popolo, dell’ente, dal quale promanano, e, perciò, devono 
avere norme particolari adattabi li secondo i luoghi e lo spazio. La 
cu l tura  è  una , qualunque sia il secolo, nel quale si svolga;  l ' a rch iv io  
invece  cambia  secondo  i  mutament i  e  l e  r i fo rme  po l i t i che ,  ammin i s t ra-
t i ve ,  e conomiche  ec .  L’archivio richiede grande elasticità di norme per 
essere ordinato; e giustamente il Fitzpatrick, come, nello stesso 
Messico, i l  l i c .  E.  A.  Chavez,  e ,  in  Europa,  i  maest r i  in  archivi -
s t i c a Enr i co  S te in  e  Mr .  S .  Mul l e r ,  s c r ive  che :  «any  a t t empt  to  
f o r c e  manuscripts into classification schemes similar to that of books 
means disaster» (a). Sicché noi possiamo ritenere come fallito il 
tentativo messicano, segnatamente se osserviamo che non è riuscito a 
trovare sufficiente materia da riempirne dieci classi e che parecchie 
divisioni e sezioni, per quanto impostate, sono  tuttora vuote; ciò che lo 
snatura e ci costringe a considerarlo, n o n  p i ù  c o m e  u n a  a p p l i -
c a z i o n e  del sistema decimale, ma semplicemente come uno di quei tito-
lari di registrazione e di archivio, sui quali ci siamo intrattenuti nelle 
prime pagine di questa parte. 

M e g l i o  r i u s c i t o  pare il tentativo  fatto nell’archivio d e l l ’ U n i t e d  
S t a t e s  s h i p p i n g  b o a r d ,  c r e a t o  c o n  a t t o  d e l  7  s e t t e m b r e  1 9 1 6  p e r  p r o -

                                                 
(1) Secretaria de Gobernación .  Archivos .  Clasificación decimal de los asuntos, hecha por 

orden del señor secretario licenciado Manuel Aguirre Berlanga. Mexico, imprenta de la Secretaria 

de Gobernación, 1919, a p.5. 
(a ) J .C. F ITZPATRICK ,  Notes on the care, cataloguing, calendaring and arranging of 

manuscripts .  Washington, Government printing office, 1913, a p. 13; ST E I N  H. nel Bibliographe 

moderne passim ; M U L L E R Mr.  S. ,  Het zoogenaande Decimale stelsel van archiefordening , nel 
Nederlandsch Archievenblad, XXIII (1915), pp. 171 e ss.;  EZ E Q U I E L  A. CH A VE Z,  Manual de 

organizacion de archivos .  Messico, 1920. 
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muovere  il progresso e lo svolgimento pratico della marina mercantile, 
de l  qua le  t r a t t ano  ne l  lo ro  mag i s t r a l e  l avoro  i  s ignor i  Waldo  G.  Le -
land e  N e w t o n  D .  M e r e n e s s  (1 ) .  So t t i n t endendo  sempre  l o  ze ro  che  
rappresen ta  l ' un i tà ,  tu t ta  l a  mater ia  è  d iv i sa  p e r  o r a  i n  7  d iv i s ion i ,  
sudd iv i se  a l l a  l o ro  vo l t a  come  è  s t a to  r i f e r i t o .  Que l l e  7  d iv i s ion i  
t r a t t ano  da  O a  99  de l l ’o rgan izzaz ione  e  deg l i  a f fa r i  genera l i ;  da  100  a  
199 ,  de l  pe r sona le ;  da  200  a  299 ,  de l l e  nav i ;  da  300  a  399 ,  de l l e  
m e r c i ;  d a  3 0 0  a  4 9 9 ,  d e l  c o m m e r c i o  c o l l ’ e s t e r o ;  d a  5 0 0  a  5 9 9 ,  d e l l a  
banca  e  f inanza ;  da  600  a  699 ,  deg l i  accord i  in  ma te r i a  commerc ia le ;  
da  700  i n  po i ,  de l l a  s t a t i s t i ca .  Ma ,  non  os tan te  i l  pe r fez ionamento  ap -
po r t a tov i ,  s i  s co rge  quan to  s i a  anco ra  de f i c i en t e  e  quan to  poco  co r r i -
sponda  a  que l  che  debba  in tenders i  pe r  o rd inamento  a rch iv i s t i co .  Seb-
bene  lo  s i  possa  cons ide ra re  a l l a  l a rga  come  un  me todo  d ’o rd inamento  
pe r  ma te r i e  e  so t t o  t a l e  a spe t t o  pos sa  va l e r e  pe r  l a  r eg i s t r az ione  deg l i  
a t t i  c o r r e n t i ,  non  può  negar s i  che  non  è  p ra t i co  né  pe r  l a  c i t az ione ,  
né  p e r  l a  c o l l o c a z i o n e . 

 
ORDINAMENTO PER MATERI E . _  — La  p reoccupaz ione  d i  r endere  

f a c i l e  e  s o l l e c i t a  l a  r i ce rca  ha ,  in  ogn i  t empo ,  indo t to  l ' a rch iv i s t a  a  
p repa ra re  i l  p ropr io  l avoro  in  modo  da  po te r  r i spondere  sub i to  a  qua -
lunque  des ide r io  g l i  fo s se  e sp re s so .  Abb iamo  g ià  v i s to  l ’u f f i c io  d i  r e -
g i s t r az ione  o rd ina r s i  a quell’intento. Possiamo soggiungere che più che 
su l l a  carta fu spesso materialmente fatta tale preparazione: sicché, senza 
l ' a i u to  d ’ inven ta r io  a l cuno ,  s i  po t e s se  sodd i s f a r e  a l l e  r i ch i e s t e .  A tal 
proposito rimandiamo a quanto riferiamo come voto della Commissione  
spec ia l e  ind ica ta  a l l a  p .  141 .  

Ma  i l  t i t o l a r i o  de l l ’ u f f i c i o  d i  r eg i s t r a z ione  e r a  s ca r so  a i  b i sogn i  
de l l e  indag in i  ammin i s t r a t ive  e  cu l tu ra l i  i n s i eme ,  e  d i f f i c i l e  ad  app l i -
ca rs i  ag l i  a rch iv i  an t i ch i .  E, poi, sempre nuovi problemi, sempre nuove 
ques t ion i  s i  p resen tavano  a l l ’ e same  deg l i  s t ud ios i ,  dopo  che  g l i  a t t i  
non  ven ivano  p iù  cons ide ra t i  so l t an to  so t to  l ' a spe t to  g iu r id ico ,  ma  a l -
t res ì  so t to  que l lo  sc ien t i f ico .  Nacque ,  per tan to ,  in  mente  a l l ’ord ina tore  
d i  d i spor re  g l i  a t t i ,  a f f ida t i  a l l a  sua  cus tod ia ,  in  t an t i  g rupp i  quan t i ,  
s e c o n d o  l u i ,  p o t e s s e r o  e s s e r e  g l i  s c o p i ,  i  s o g g e t t i  d e g l i  s t u d i  e  d e l l e  
r i c e r c h e :  s i cché  in  un  a t t imo  ogn i  domanda  po te s se  e s se re  sodd i -
s f a t t a.  

Ne  venne  l 'o r d i n a m e n t o  p e r  m a t e r i e ,  che,  pure essendo più ant ico,  

                                                 
( 1 )  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  a m e r i c a n  o f f i c i a l  s o u r c e s  f o r  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  

h i s t o r y  o f  t h e  w o r l d  w a r  ( C a r n e g i e  E n d o w m e n t  f o r  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e :  a m e r i c a n  s e-

ries n.° 1). New -Haven, Yale University Press,  1926,  8.°  pp.  291 e ss .  
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ne l l a  sua  e s senza ,  deg l i  a l t r i  s i s t emi ,  s embra  e s se re  c r e a t o  p e r  
co r regge re  a l cun i  de i  d i f e t t i ,  r i l eva t i  i n  e s s i ,  e  s egna tamen te  que l lo  d i  
non  met t e re  in  ev idenza  l a  r e l az ione  che  passa  f r a  g l i  a t t i  i n  e same .  
Ta luno  e r roneamen te  po t r ebbe  cons ide ra r lo  come  l ' app l i caz ione  in  
g rande  de l l a  r eg i s t r az ione ,  s econdo  un  t i t o l a r i o  de t e rmina to . 

In  ver i tà ,  re t tamente  in teso ,  ques to  metodo  avrebbe  dovuto  r i spon-
dere  a l l e  es igenze  de l l a  sc ienza ,  che  p re tende  scopr i re  i l  ve ro  rappor to  
in t e rceden te  f r a  i  va r i  a t t i  a l  momento ,  i n  cu i  sono  emana t i .  Ma ,  e s so ,  
pe r  s t r a fa re ,  non  s eppe  r imanere  ne i  l imi t i  conven ien t i ;  e  sbag l iò  ne l  
va lo re  da  a t t r ibu i re  a l l a  voce :  mate r ia .  

Pe r  app l i ca r lo ,  l ' o rd ina to re  cos t i t u i s ce ,  d i  t e s t a  sua ,  uno  schema  
d i  voc i ,  d i  p a r o l e  d ’ o r d i n e ,  d i  nomi  ind ic i ,  so t to  i  qua l i  c r ede  possa  
p resen ta r s i  qua lunque  domanda immaginabi le ,  e  sminuzza  tu t ta  la  so-
s t anza  de l l ’ a rch iv io ,  r ipa r t endo la  in  t an te  sez ion i  quan te  sono  que l l e  
pa ro le  d ’o rd ine .  Un ico  suo  pens i e ro  è  ques t a  pa ro la  d ’o rd ine ,  a l l a  
qua le  tu t to  sac r i f i ca  e  de l l a  qua le  fo rma  l ' e l emen to  p r inc ipa le  de l l ’o r -
dinamen to .  Non  p iù  d i s t inz ione  d i  mag i s t r a tu re ,  d i  s eco l i ,  d i  S t a t i :  
t u t t o  s compare ,  s i  f onde ,  pu rché  con t enga ,  o  so l t an to  s i  r i f e r i s ca  a  
que l l a  pa ro la  d ’o rd ine ,  che  so la  impera .  S icché  so t to  ognuna  d i  ques te  
pa ro le  d ’o rd ine  s i  ammucch iano  a t t i  d i  d ive r s i s s ima  provenienza ,  d i  
e t à  lon tan i s s ime  f r a  lo ro ,  d i  pe r sonagg i ,  d i  cu i  può  pa re re  s t r an i s s ima  
la  v ic inanza ,  ec .  Gl ’ ind iv idu i  s t ess i  scompaiono  so t to  i l  t i to lo  de l l ’og-
ge t to  o  de l l a  qua l i t à ,  r appresen ta to  da  que l l a  pa ro la  d ’o rd ine ,  che  è  
ancora  d i sc re ta ,  quando  s i  accon ten ta  d i  ca ta logar l i  so t to  l a  voce  guer -
r i e r i ,  p o l i t i c i ,  s t a t i s t i ,  l e t t e r a t i  e c . 

Pe r  p iù  d ’un  seco lo  ques to  me todo  ha  imperve r sa to  in  I t a l i a ,  non  
pa r l ando  d ’a l t rove :  e  tu t t i  r i co rd iamo Giuseppe  Borbone ,  I l a r io  Cor te ,  
e ,  pegg io  ancora ,  l ' e sage ra to re  de l  d i  l u i  me todo ,  Luca  Pe ron i ,  a  
Mi l ano  da l  1796  a l  1832 ;  r i co rd i amo  que l  g ran  ca lde rone ,  che  è  l a  
s ez ione  camera l e  de l l ’Arch iv io  d i  S t a to  i n  Roma;  r i co rd i amo  lo  s cem-
p io  f a t to  da l  Dossena  a  Tor ino  ne l l ’ app l i ca re  i l  me todo  pe ron iano  a l l e  
ca r t e  de l l ’Az ienda  genera le  de l l e  F inanze ,  d i so rd ina te  ne l l ’ in-
cend io  d e l  1 8 6 4 . 

Ora ,  da l l e  pa ro le  p receden t i ,  sp icca  tu t t a  l ' i r r az iona l i t à  d i  t a l e  
me todo ,  basa to  e sc lus ivamen te  su l l a  p re sunz ione  d i  s copr i r e  t u t t i  g l i  
scop i ,  tu t t i  g l i  us i ,  a i  qua l i  un  a rch iv io  possa  se rv i re .  Abbiamo det to ,  e  
r i pe t i amo  che  ques t i  s cop i  e  u s i  sono  t an t i ,  quan te  sono  l e  men t i  d i  
co lo ro ,  che  manegg iano  que l l e  ca r t e .  E ,  qu ind i ,  come  f i s sa r l i ,  come  
p revede r l i ? 

Ogn i  t en t a t i vo  i n  p ropos i t o  non  può  e s se r e  che  a r t i f i c io so ,  i n s t a-
b i l e ,  i n su f f i c i en t e  e ,  de l  t u t t o ,  sogge t t i vo . 
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Contorce ,  v io len ta  g l i  a t t i  pe r  f a r l i  cap i re  ne l l a  r ipa r t i z ione ,  so t to  
l e  pa ro l e  d ’o rd ine  de l l o  s chema ;  e  qu ind i  ne  t i r a  f uo r i  c e r t e  s t r a-
nezze  e  d i f f i co l t à ,  che  inceppano ,  anz iché  so l l ec i t a re ,  l a  r i ce rca .  F ran-
tuma  a rch iv i  e s i s t ent i ,  pe r  c rea re  nuove  se r ie  d i  a t t i ,  nuov i  rappor t i ;  e ,  
s e  g iova  a l l o  s tud ioso ,  che  s i  occup i  de l l ’ a rgomen to  de terminato  da l la  
pa ro la  d ’o rd ine ,  imped i sce  a l t r u i  d i  r i t r ova re  a t t i  che  l ' i n t e r e s -
s ino  e  s i ano  d i s t r i bu i t i  non  s i  s a  so t t o  qua l e  voce . 

In f ine ,  non ha  r iguardo  a  e tà ,  a  u f f ic io ,  a  p rovenienza .  Gl i  a t t i  
an t e r io r i  d ’un  seco lo  s i  con fondono  con  que l l i  d i  mag i s t r a t i  venu t i  
cen to  ann i  dopo ,  appar tenen t i  ad  a l t ro  r eg ime ,  ad  a l t r a  concez ione  
ammin i s t r a t i va  e  po l i t i c a .  Minu te  e  be l l e  cop ie  d i  l e t t e r e  sono  un i t e  
a l l e  r i spos t e ,  s enza  p iù  d i s t i ngue re  ch i  s i a  i l  m i t t en t e ,  ch i  i l  de s t i na -
t a r io .  Tu t t i  i  l egami  g iu r id i c i ,  ammin i s t r a t iv i ,  economic i  e  po l i t i c i  
s o n o  s c i o l t i .  Nessun riguardo per le istituzioni, dalle quali gli atti proven-
gono, n é  p e r  i l  n e s s o  l o g i c o  e  s t o r i c o ,  c h e  l i  r i u n i s c e . 

I n  t a l e  cond iz ione  d i  cose  l ’o r d i n a m e n t o  p e r  m a t e r i e ,  da qualun-
que  s tud ioso ,  che  ami  i  suo i  comodi ,  pa t roc ina to ,  d iven ta  un  ve ro  d i -
sa s t ro ,  e  come  t a l e  è  da l l a  s c i enza  e  da l l a  p ra t i ca  moderna  cons ide ra to  
e ,  per  for tuna ,  abbandonat o . 

 
IN T E G R I T À,  INALTERABILITÀ E  INT ANGIBILITÀ DELLE SERI E .  — 

Da l l ’ e same  de i  me tod i  d i  o rd inamen to ,  o r a  e spos t i ,  r i su l t a ,  s econdo  
no i ,  l a  lo ro  incapac i t à  a  r io rd inare  un  a rch iv io  genera le .  I  p r imi  due  
pos sono  ado t t a r s i  pe r  s e r i e  de t e rmina t e ,  non  ma i  pe r  t utto i l  complesso 
de l l a  ma te r i a  a rch iv i s t i ca .  G l i  a l t r i  p resen tano  d i fe t t i ,  pe r i co l i  e  d i f f i -
co l t à  t a l i  da  cons ig l i a rne  l a  r e i ez ione  f in  da  p r inc ip io . 

I l  p r i n c i p a l e  e r r o r e  d e i  l o r o  c o m p i l a t o r i  è  q u e l l o  d i  e s s e r e  e c c e s -
s ivamente  sogge t t iv i ;  e  qu ind i  d i  non  r i cordare  che ,  qua lunque  possa  
esse re  l a  fe r t i l i t à  de l l a  lo ro  immaginaz ione ,  non  sapranno  mai  indovi -
nare  so t to  qua le  a spe t to ,  né  in  qua le  d i r ez ione  po t r à  lo ro  pe rven i re  
una  r i ch i e s t a ;  e ,  pe rc iò ,  che  è  i nu t i l e  e  dannoso  f a r  conve rge re  t u t to  
un  ord inamento  s opra  un  pun to  so lo  de l l ’ i l l imi t a to  campo  de l l e  i nda -
g in i  umane  e  p re tendere  d i  ave r  con  t a l e  t en ta t ivo  pos t i  conf in i  a  
ques to  campo .  L’uso  non  fa  l egge  neppure  in  f a t to  d i  o rd inamento  
archivistico; e conseguentemente non giustifica tutte le contorsioni, tutta 
l a  confus ione ,  a l l e  qua l i  s i  devono  as sogge t t a re  g l i  a t t i  e  que l  che  r ap -
p r e s e n t a n o ,  p e r  g i u n g e r e  a  s ì  r o v i n o s o  r i s u l t a t o . 

Po iché ,  in  ve r i t à ,  pe r  segu i re  l a  mass ima  pa r t e  d i  que i  me tod i ,  è  
d ’uopo  sconvo lge re  e  spos t a r e  g l i  a t t i  e  f a r e  da i  medes imi  a s sum e r e  
una  co l locaz ione ,  che  non  è  que l l a ,  in  cu i  fu rono  t rova t i  da l l ’ a rch i -
vis ta ,  per quanto grande ne fosse la confusione .  Ora,  quel lo sconvolgimento 
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e  spos t amen to  è  de l  t u t to  a rb i t r a r io ,  non  so lo ,  ma  v i ene  a  
r ec ide re  tu t t i  i  l egami ,  che  un ivano  queg l i  a t t i  f r a  l o ro  e  po t evano  
sp iegarne  l a  d ipendenza ,  l ' o r ig ine ,  i l  va lo re .  Al lon tana t i  da l  lo ro  
pos to ,  ques t i  a t t i  pe rdono  d i  impor tanza  e  d i  ch ia rezza ;  d iven tano  d i -
ve r s i ;  assumono a l t ra  f igura ;  e  ta lvol ta  s i  sna turano a l  punto  da  va -
l e r e , non  p iù  pe l  l o ro  con t es to ,  ma  per  una  min ima  par t i co la r i t à ,  pe r  
una  min ima  pa r t e  de l l a  lo ro  r edaz ione  (g ra fo log ia ,  au togra f i a ,  ec . ) . 

Ora ,  l ' a r ch iv i s t i ca  non  può  ammet te re  che  s i  de tu rp ino  e  s i  de -
p r imano  g l i  a t t i ,  che  fanno  l ' ogge t to  de l l a  sua  a t t enz ione ;  ma  t ende  
invece  a  conse rva rne  in teg ro  e  in t ang ib i l e  i l  va lo re ;  e  d i  ques te  i n t e -
g r i t à  e  i n t a n g i b i l i t à  ha  cos t i tu i to  uno dei  canoni  fondamenta l i  de l  pro-
p r io  i n segnamen to . 

L ’a rch iv io  deve  e s se re  e  r imane re  qua l e  fu  cos t i t u i t o  da l l ’ en t e ,  
c h e  l o  c r e ò  e  a l  q u a l e  s e r v ì ;  n o n  p u ò  e s s e re  d i so rgan izza to  ne l  suo  
in s i eme  e  neppure  ne l l e  sue  pa r t i ;  po i ché  t an to  l e  sue  se r i e ,  quan to  i  
s i ngo l i  suo i  r eg i s t r i  o  f i l z e  debbono  r imane re  i n t e g r i  e  i l  l o r o  o r d i n e  
i n t e rno  i m m u t a t o ,  i n a l t e r a t o .  I l  che  c i  po r t a  a  o s se rva re  come  tu t t e  l e  
se r i e ,  appena  en t ra te  in  a rch iv io ,  a s sumano  que l  ca ra t t e re  d ’ i n tang ib i -
l i t à ,  de l  qua le  abb iamo g ià  d i scorso ,  che  ne  deve  ass i cu ra re  l a  con-
se rvaz ione  e  i l  r i spe t t o ,  e ,  pe r  conve r so ,  r i ch i ede  che  non  en t r i no  s e  
non  dopo  spog l i a t e  d i  t u t t e  l e  s co r i e  da l l e  t an t e  vo l t e  r ammenta te  ope-
r az ion i  d i  s ca r to . 

Ques ta  norma  de l l a  i n t e g r i t à  d e l l e  s e r i e ,  che  i l  Na ta l i s  de  Wai l ly  
ne l l a  p r ima  me tà  de l  s eco lo  XIX esp res se  eg reg iamen te  co l l a  ben  no ta  
l ocuz ione :  r e s p e c t  d e s  f o n d s ,  r i s a l e ,  de l  r e s to ,  a i  nos t r i  l on t an i  an t e -
ce s so r i ;  e ,  pe r  po c o  c h e  f e r m i a m o  l ’ o c c h i o  s u i  n o s t r i  S t a t u t i  m e d i e -
va l i ,  l a  t rov iamo segu i ta  e  p resc r i t t a  da i  nos t r i  maggior i .  Anz i ,  pe rché  
r i s a l e  pe r  l ' appun to  a  t an t i  s eco l i ,  e s sa  g ius t i f i ca  l e  i ncongruenze  ed  
i l log ic i t à ,  che  accompagnano  spesso  queg l i  an t i ch i  o rd inament i  e  c h e  
no i ,  pe r  d i f e t t o  d i  e l emen t i ,  s compar s i  o  d i s t ru t t i ,  non  sapp iamo  sp i e -
ga rc i ,  ma  pur  dobb iamo r i spe t t a re ,  pe r  non  fa r  pegg io . 

Essa  a s sume  p resso  i  va r i  popo l i  denominaz ion i  d ive r se ,  come  ab-
b iamo or  o ra  de t to  pe r  l a  F ranc ia .  In  Ingh i l t e r ra  s i  t r aduc e  i n  p r i n-
c i p i o  d e l l ’ o r i g i n e  (p r i n c i p l e  o f  o r i g i n ) ;  in Germania, in principio di 
provenienza (Provenienz prinzip) e così pure nei Paesi Bassi (Her-
komstbeginsel), in Austria, nella Svizzera, nel Belgio, in Svezia, ec., 
come  ebbe già a dimostrare l'archivi sta olandese dr. E. Wiersum (1) . 
Ne l la  Spagna  d ices i  p r o c e d e n c i a .  
                                                 

(1)  Dr.  E. WI E R S U M,  Het Herkomstbeginsel , negli Actes du Congrès de Bruxelles 1910, 

(Bruxelles, 1912), pp. 135 e ss.  
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P R O V E N I E N Z A  E  T E R R I T OR I A L I T À.— Pe rò ,  ne l  dopo  gue r r a ,  l e  
d i scuss ion i ,  g i à  accese  in to rno  a  que l  p r inc ip io  a rch iv i s t i co ,  r ip rese ro  
v igore  pe r  l a  necess i t à  d i  de te rmina re  g l i  a t t i  da  cede re  da  que l l a ,  che  
l i  pe rdeva ,  ad  a l t r a  naz ione ,  d ivenu ta  possed i t r i ce  d i  nuov i  t e r r i to r i ;  e  
l a  so t t i g l i e zza ,  co l l a  qua l e  f u rono  e spos t e  t eo r i e  i n  p ropos i t o ,  s e  a l t a-
men te  onora  g l i  a r ch iv i s t i ,  che  i n  t a l  modo  d i f e se ro  i l  pa t r imon io  de i  
l o ro  i s t i t u t i ,  f uo rv iò ,  p e rò ,  a lquan to  l e  men t i ,  come  l a  fuo rv iano  d ’o r -
d i n a r i o  t u t t i  g l i  e c c e s s i . 

C o m e  d i r e m o  a  s u o  l u o g o ,  i l  d r .  L o d o v i c o  B i t t n e r ,  v i c e d i r e t t o r e  d e l -
l ’ A r c h i v i o  d i  S t a t o  d i  V i e n n a ,  n e l l a  s u a  n o t e v o l e  r e l a z i o n e  s u l l ’ A r c h i v i o  
d e l l a  d i n a s t i a ,  d e l l a  c o r t e  e  d i  S t a t o  d i  Vienna nel  dopo guerra ( 1) ,  r icorda 
l e  s p e r a n z e  d e g l i  S t a t i ,  s o r t i  d a l l o  s f a c e l o  d e l l ’ i m p e r o  a u s t r o -ungarico, di 
p o t e r s i  r i p a r t i r e  t u t t o  q u e l l ’ a r c h i v i o  e  d i s t r u g g e r l o  i n  b a s e  a l  p r i n c i p i o ,  
c h ’ e g l i  c h i a m a  d e l l ’a p p a r t e n e n z a  e  n o i  d e l l a  t e r r i t o r i a l i t à «  secondo i l  
q u a l e  a  o g n u n o  d i  d e t t i  S t a t i  d o v e v a n o  p e r v e n i r e ,  s e n z a  r i g u a r d o  a l  m o -
men to  de l l a  l o ro  compi l az ione ,  t u t t i  g l i  a t t i  r e l a t i v i  a l  suo  t e r r i t o r i o  » ,  e  i l  
f a v o r e ,  d a t o  a  q u e s t a  t e s i ,  d a l l a  C o m m i s s i o n e  i n t e r n a z i o n a l e  d i  l i q u i -
d a z i o n e  s o t t o  l a  d a t a  d e l  1 0  m a r z o  1 9 1 9 .  V e n t u r a  v o l l e  c h e  n e l  f e b-
b r a i o  d e l l o  s t e s s o  a n n o  i  d e l e g a t i  a u s t r i a c i  f o s s e r o  r i u s c i t i  a  p e r s u a d e r e  
q u e l l i  d e l l a  C o m m i s s i o n e  i t a l i a n a  d ’ a r m i s t i z i o  a  r i c o n o s c e r e  i l  p r i n c i p i o  
d i  p r o v e n i e n z a .  «  T a l  p r i n c i p i o ,  r i c o n o s c i u t o  d a l l a  s c i e n z a  m o n d i al e  e ,  
da l  l a t o  a u s t r i a c o  s o s t e n u t o  s i n  d a l l ’ i n i z i o ,  p r e s c r i v e  c h e  o g n i  c o r p o  
d ’ a r c h i v i o  s i a  c o n s e r v a t o  s o p r a  t u t t o  n e l  l u o g o  d e l l a  c o m p i l a z i o n e  d e i  
s u o i  a t t i ,  n e l  q u a l e  è  c r e s c i u t o  o r g a n i c a m e n t e .  E s s o  p o t e v a  b e n s ì  r i s e r -
v a r e  a l l ’ a r c h i v i o  d i  V i e n n a  p e r d i t e  d o l o r o s e ,  m a  a s s i c u r a v a  a l m e n o  l a 
c o n s e r v a z i o n e  d e l l e  s e r i e  p i ù  i m p o r t a n t i  c i o è  g l i  a r c h i v i  d e l l e  A m m i n i -
s t r a z i o n i  c e n t r a l i  v i e n n e s i  » .  Q u e l  p r i n c i p i o  d ’ a l l o r a  i n  p o i  t r i o n f ò  m e r c é  
d e l l ’ a p p o g g i o  d e l l a  C o m m i s s i o n e  i t a l i a n a ,  f u o r c h é  n e l l ’ a c c o r d o  d i  
P r a g a  d e l  1 8  m a g g i o  1 9 2 0  c o l l a  C e c o s l o v a c c h i a ;  i n  b a s e  a l  q u a l e  f u  
a p p l i c a t o  r i g i d a m e n t e  i l  p r i n c i p i o  d e l l a  t e r r i t o r i a l i t à .  I n  c o n s e g u e n z a  i l  
p r i n c i p i o ,  s e c o n d o  i l  q u a l e  g l i  a t t i  e  l e  s e r i e  n o n  p o t e v a n o  e s s e r e  d i -
v e l t i  d a l  c o m p l e s s o ,  d e l  q u a l e  f o r m a v a n o  p a r t e  i n t e gr a n t e  e  d a l  q u a l e  
p r o v e n i v a n o  e  o v e  s i  e r a n o  s v o l t i ,  f u  p e r  e c c e s s o  a n c h e  f r a i n t e s o .  Co -
sicché, da un lato sentimmo sostenere l ' interezza e l ' inscindibil i tà di  
qualunque a r c h i v i o  g e n e r a l e ,  a n c h e  r i s p e t t o  a l l e  p a r t i  d ’ a l t r o v e  a s p o r -
t a t e  e  aggregatevi; dall’altro,  pretendere la resti tuzione all’archivio 
o r i g i n a r i o  d i  a t t i  c h e  p e r  r a g i o n e  d ’ u f f i c i o, per naturale svolgimento  
                                                 

( 1 )  B I T T N E R  L U D W I G ,  D a s  w i e n e r  H a u s ,  H o f  u n d  S t a a t s a r c h i v  i n  d e r  

Nachkriegszeit nell’Archivalische Zeitschrif t , III serie, 2.° vol., Monaco di Baviera, 

Ackermann, 1925, p. 156 e ss.  
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d e l l ’ a t t i v i t à  d e l l ’ e n t e ,  c h e  l i  a v e v a  c o m p i l a t i ,  t r o v a v a n s i  p a s s a t i  r e g o -
l a r m e n t e  i n  a l t r o  a r c h i v i o  d o n d e  n o n  p o t e v a n o  e s s e r e  s e p a r a t i .  

Secondo noi ,  qua lunque  s ia  l ' an t ich i tà  d i  una  aspor taz ione  a rch i -
v i s t i ca  e  de l l a  conseguen te  concen t raz ione  in  a l t ro  a rch iv io ,  ove  g l i  
a t t i ,  a i  qua l i  s i  r i f e r i sca ,  non  avevano  rag ion  d ’esse re  a l l ’ epoca  de l l a  
lo ro  redaz ione ;  qua lunque  s i a  l a  s to r i a ,  l a  d ipendenza  u l t e r io re  de i  
t e r r i t o r i ,  ai quali quegli atti si riportano, tale asportazione è illegittima 
e  qu ind i ,  po tendo ,  deve  e s se re  co r r e t t a  co l l a  r e in t eg raz ione  d i  queg l i  
a t t i  a l l ’ a rch iv io  o r ig ina r io .  Le  spog l iaz ion i  a sburg iche  e  napo leon iche  
r i en t rano  in  ques t a  ca t egor i a ,  anche  se  camuf fa t e  so t to  l a  masche ra  d i  
donaz ion i  p iù  o  meno  vo lon ta r i e  o  spon tanee . 

Non  è  invece  sempre  ammiss ib i l e  l a  domanda  d i  r i cupera re  da  un  
a rch iv io  gene ra l e  a t t i  che  pe r  l a  l eg i s l az ione  s t e s sa ,  so t to  l a  qua le  
furono redat t i ,  avevano  dovuto  passa re  per  var i  g rad i  d i  g iu r i sd iz ione  
e  r imanere  pa r t e  ind iv i s ib i l e  d i  una  d i  ques te  g iu r i sd iz ion i ,  d i  cu i  l a  
s e r i e  s i a  conse rva t a  i n  que l l ’ a r ch iv io  gene ra l e :  come  i  r i co r s i  a i  ma-
g i s t r a t i  ammin i s t ra t iv i  e  g iud iz ia r i  supremi ,  come  le  pezze  in  appoggio 
d i  c o n t i ,  s o t t o p o s t i  r e g o l a r m e n t e  a l  c o n t r o l l o  d i  c o r t i  o  c a m e r e  d e i  
con t i .  Può  e s se re  t a lvo l t a  ammessa  so l t an to ,  quando  l a  s e r i e  che  l i  
con t i ene  s i a  appa r t enu ta  e  s i  s i a  fo rma ta  p re s so  un  conses so  spec i a l e  
c rea to  pe r  t r a t t a re  un icamen te  a f f a r i  d i  u n  te r r i tor io ,  ora  s tacca to  da l la  
naz ione ,  che  lo  v ide  funz ionare ,  consesso  che  avrebbe  ben i s s imo  po -
tu to  sede re  in  que l  t e r r i t o r io ,  anz i ché  ne l l a  cap i t a l e ,  s enza  de t r imen to  
deg l i  i n t e re s s i  d i  que l l a  naz ione . 

Con  ques to  conce t to  i l  p r inc ip io  d i  p roven ienza ,  che  s i  a l lon tana  
g ià  da l l a  sempl ice  norma  o r ig ina le  de l l a  in t eg r i t à  de l l e  se r i e ,  s i  vo lge  
verso quello che si dice il principio di territorialità , vale a dire, quello,  
s econdo  i l  qua l e  g l i  a t t i  s eguono  l a  so r t e  de i  t e r r i t o r i ,  su i  qua l i  s i ano  
s t a t i  r eda t t i .  Ques to  pr inc ip io  va le  pr inc ipa lmente  per  g l i  a t t i  e  a rch iv i  
de l le  amminis t raz ion i  loca l i ,  qua lunque  s ia  l a  lo ro  an t ich i tà ;  e  impor ta  
l a  r e s t i t uz ione  de l l e  ca r t e ,  che  s i ano  s t a t e  pe r  una  r ag ione  qua l s i a s i  
a spo r t a t e  da  que l  t e r r i t o r io ;  e ,  pe r  g l i  a r ch iv i  co r ren t i ,  va le  a  d i r e  
s econdo  i  p ro toco l l i  d i  V ienna  de l  1924 ,  da l  1918  s ino  a l  1848 ,  que l l a  
anche  de l le  pa r t i  d i  queg l i  a rch iv i  che  s iano  s ta te  aggrega te  ad  a rch iv i  
d i  d e p o s i t o ,  s i t u a t i  f u o r i  d e i  t e r r i t o r i i  i n  q u e s t i o n e . 

Questo principio di territorialità,  alquanto contorto, fu sempre lar -
gamente app l i ca to  ne i  t r a t t a t i  in te rnaz iona l i  da l  seco lo  XVII  in  po i .  
Ma ,  s i ccome  po t r ebbe  f ac i lmen te  degene ra re ,  è  s t a to ,  ne i  r ecen t i s s imi  
t r a t t a t i ,  convenz ion i  e  p ro toco l l i ,  con to rna to  da  mo l t e  r i s e rve  che  f a-
vor i scono  il prestito degli atti desiderati, nonché la consultazione  e  l a  
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c o p i a  d e i  m e d e s i m i .  Con che torna il rispetto alla integrità delle serie; 
da l l a  qua le  ques ta  d ig res s ione  s ’è  mossa .  

 
R I C O S T R U Z I O N E  S I S T E M AT I C A.  — Se ,  dunque ,  l ' in tegr i t à  de l le  

s e r i e  va  r i spe t t at a ,  e ,  quando  d i s t ru t t a ,  r i cos t i t u i t a ,  i l  p roces so  d i  t a l e  
ricostruzione non può essere che sistematico , vale a dire ispirato a pro-
posizioni  che  mi r ino  un icamente  a  que l la  in tegr i t à .  L’aggrega to  d i  
q u e s t e  p r o p o s i z i o n i  è  c o m p o s t o  d e l l e  m a t e r i e ,  c h e  c o s t i t uiscono le  se-
r i e ,  i n t endendo  come  m a t e r i a  n o n  l e  s i n g o l e  o c c o r r e n z e ,  c h e  s i  p r e -
sen tano  ne l  co r so  de l l ’ a t t iv i t à  de l l ’ en te ,  cu i  appar t i ene  l ' a r ch iv io ,  ma  
le attribuzioni, i servizi, le parti di attività, assegnati all’ente e i mezzi  
co i  qua l i  ques to  v i  sodd i s f i .  

I l  r aggruppamento  d i  que l le  mate r ie  non  s i  f a rà ,  dunque ,  secondo  
q u e s t o  o  q u e l  c a s o  o c c o r s o ,  m a  s e c o n d o  l e  c a t e g o r i e  d i  q u e s t i  c a s i ;  
non ,  secondo  la  vend i ta ,  l a  pe rmuta ,  l ' acqu is to  d i  t a l  podere ,  ma  
secondo  tu t t a  l a  ca t egor i a  de l l e  vend i t e ,  pe rmute ,  acquis t i  in  genera le ,  
che ,  a  sua  vo l t a ,  r i en t r a  ne l l a  ca t egor i a  magg io re  de i  con t ra t t i . 

 
CA T E G O R I E.  SE R I E.  GR U P P I .— Da  quan to  p recede  r i su l t a ,  

dunque, che  v i  sono  ca t egor i e  magg io r i  d i  a t t i  e  ca t egor i e  minor i .  I n  
q u e s t ’ u l t i m e  s i  r a c c o l g o n o  q u e l l e  e s t r e m e  p a r t i co le  de l l ’ a t t i v i t à ,  che  
in fo rmano  l ' app l i caz ione ,  l ' e secuz ione  d i  que l l ’ a t t iv i t à  e  conse rvano  
ancora  un  ce r to  ca ra t t e re  d i  s ingo la r i t à ,  d i  minuz ia ,  che  pe r  e s se re  
t roppo  f ran tumato  imped i sce  d i  scopr i re  e  d i  enunc ia re  l a  norma  che  l e  
r egge .  Sono  que l l e ,  a l l e  qua l i  spec ia lmen te  e  meg l io  s i  ada t t ano  g l i  
o rd inamen t i  i n t e rn i  c rono log i c i  ed  a l f abe t i c i . 

Le categorie maggiori invece, quasi impersonali, abbracciano tutte 
una  spec ia l i t à  d i  a t t iv i t à ,  spesa  da l l ’en te  pe r  r i spondere  a  uno  o  p iù  
f i n i  p r e f i s s ig l i .  Co mprendono  l e  va r i e  ca t ego r i e  minor i ,  che  tu t t e  
concor rono  a l  consegu imen to  d i  ques to  o  d i  ques t i  f i n i .  Assumono  una  
p reminenza  sopra  d i  e s se ,  quando  g l i  a t t i ,  che  ne  compongono  l ' e s -
senza ,  p rovengano  da  quegl i  o rgani ,  che  posseggono la  forza  propul -
s iva ,  che  muove  tu t to  l ' en t e .  R imangono  in  so t t ’o rd ine ,  pu re  e s sendo  
maggio r i  d i  a l t r e ,  d ipendono  da l l e  p r ime ,  quando  i  lo ro  a t t i  p roven-
gano  da  o rgan i  i n fe r io r i  e  non  r appresen t ino  se  non  l ' e secuz ione  d i  
o rd in i  e  d i spos i z ion i  pe r  i l  consegu imen to  d i  que i  f i n i . 

In  a l t r e  pa ro le ,  s econdo  l ' e f f i cac ia  deg l i  a t t i  con tenu t iv i ,  v ’hanno  
c a t e g o r i e  d i r e t t i v e  e  c a t e g o r i e  e s e c u t i v e  e  c o n s u n t i v e .  

Ques to  è  s t a to  da  t u t t i  g l i  a r ch iv i s t i  mode rn i  r i conosc iu to ;  e  c i  
p i a c e  r i c o r d a r e ,  a  t a l  p r o p o s i t o ,  c o s ì  q u e l l i  f r a n c e s i ,  c o m e  g l ' i nglesi e 
g l i  o l andes i ,  f r a  g l i  a l t r i . 
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Gli archivisti olandesi, nell’elaborato loro manuale, raccomandano  
che  «ne l l ’o rd ina re  un  a rch iv io  non  s i  d imen t i ch i  ma i  che  l e  s e r i e  d i  
de l i be r az ion i ,  p ro toco l l i ,  con t i ,  documen t i ,  che  f i no  da l l a  l o ro  en-
t r a t a in  a rch ivio ,  sono  r iun i t i  i n  vo lumi ,  f i l ze ,  mazz i ,  fo rmano  l 'o s -
s a t u r a  de l l ’ a rch iv io ,  a l l a  qua le  g l i  a l t r i  documen t i  s i  r i a t t accano  » . 

P resc indendo  da l l a  fo rma  es t e rna ,  che  pe r  e s s i  hanno  sempre  a s -
sun to  g l i  a t t i  p iù  no tevo l i  de l l e  ammin i s t r az ion i ,  non v’ha dubbio c h e  
l e  de l i be raz ion i  de l l e  au to r i t à ,  i  p ro toco l l i ,  i  documen t i  cos t i t u i -
scano  g l i  a t t i ,  che  rappresen tano  la  p r inc ipa le  a t t iv i t à  d i  que l l e  ammi-
n i s t r az ion i  e  debbano  qu ind i  se rv i r e  d i  r i f e r imen to  a  tu t t i  g l i  a l t r i .  
Meno  pe r suas i  s i amo  de l l a  na tu ra  e  impor tanza  de i  con t i ,  che  pe r  no i  
non  sa rebbero  se  non  a t t i  e secu t iv i  e  consun t iv i  de l l a  au to r i t à ,  che  
emanò  l e  d i spos i z ion i ,  pe r  l e  qua l i  e s s i  f u rono  compi l a t i  e  r a cco l t i . 

G l i  e rud i t i  i ng l e s i  pa t roc inano  anche  e s s i  i l  m e t o d o  l o g i c o  p e r  
r i o rd ina re  g l i  a r ch iv i ;  e f r a  e s s i  i l  J o h n s o n  (1 )  s o s t i e n e  c h e  «  a l l o  
s c o p o  d i  t a l e  o r d i n a m e n t o  l o g i c o ,  i l  p r i m o  p a s s o  c o n s i s t e  n e l  f i s s a r e  
qua le  s ia  l ' a t t o  p r i n c i p a l e ,  ( i l  m a i n  r e c o r d )  de l  g ruppo  »  e ,  a l l ’oc -
co r r enza ,  i l  s econdo ,  i l  t e r zo  ec .  a t t o  p r inc ipa l e .  Eg l i  d i s t i ngue ,  pe r -
t an to ,  t u t t o  i l  comple s so  deg l i  a t t i  i n  a t t i  p r i n c i p a l i  ( m a i n  s e r i e s ) e in 
a t t i  s u s s i d i a r i  ( s u b o r d i n a t e  s e r i e s ) .  

L’atto principale dice: «It will frequently consist in a well-defined 
series of volumes or rolls, such as the minutes of a board, or the  
accoun t s  o f  an  i n s t i t u t i on  » .  R ipe tendo  l a  s t e s sa  osse rvaz ione ,  che  ab -
b iamo or ora fatta pei conti, saremmo piuttosto inclinati a passarli nelle 
s u b o r d i n a t e  s e r i e s  i n s i eme  co l l e  i s t anze ,  co l l e  l e t t e r e ,  co i  manda t i  d i  
pagamento .  D’a l t ra  par te ,  non  sappiamo ader i r e  a l l a  os se rvaz ione ,  che  
i l  J e n k i n s o n  (2 )  muove  a  ques ta  r ipar t i z ione  de l  Johnson ,  l à  dove  
ch iede  come  d i s t inguere ,  ne i  f a sc i co l i  de l l e  p ra t i che  d ’u f f i c io ,  g l i  o r i -
g ina l i  da l l e  minu te ,  da l l e  cop ie ;  l ' ope ra  de l  supe r io re  da l l ’ i n fe r io re?  
come  d i s t i ngue re  l ' a t t o  p r inc ipa l e  da  que l lo  sus s id i a r io?  Pe rché ,  s e  
non  in t e rp re t i amo  e r roneamen te  l a  d i  l u i  obb iez ione ,  c i  pa re  ch ’eg l i  
i n t enda  sc indere ,  ne l l a  sua  compos iz ione  e  ne l l e  sue  minuz ie ,  una  
un i t à  a rch iv i s t i ca ,  che  deve  r imanere  t a l e  ne l  suo  complesso ,  e  che ,  
c o mpos ta  d i  o r ig ina l i  o  d i  minu te  o  d i  cop ie ,  da  un  supe r io re  o  da  
un i n f e r i o r e , rappresenta sempre l’attività impersonale di una sola autorità 
e come tale va considerata e classificata.  Rispetto alla distinzione fra atto 
principale e atto sussidiario, noi abbiamo già spiegato per conto nostro 
que l  che  s i  debba  in tendere ,  ch iamando  e  l ' una  e  l ' a l t r a  d i  que l l e  

                                                 
(1) J O H N S O N  C., op. cit.,  p .  14-15. 

(2) J E N K I N S O N  H., op. cit.,  p .  88.  
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ripartizioni con termini nostri: categorie direttive e categorie esecutive  
e  consun t ive . 

A l t r a  obb iez ione  da l  J enk inson  (1 ) ,  r i vo l t a ,  non  p iù  so l t an to  al  
suo  concittadino, ma a tutti quanti gli archivisti moderni, colpisce della 
t acc ia  d i  in su f f i c i enza  ogn i  s i s t ema  d i  o rd inamento ,  che  t enda  a  r i -
cos t ru i r e  e  sv i luppa re  i l  p r imi t ivo  o rgan i smo . 

Ques ta  insuf f ic ienza  è ,  secondo  lu i ,  in  g ran  par te  dovuta  a l l a  d i f -
f i co l t à  di ordinare atti, di cui l'organizzazione si stia tuttora svolgendo .  
Ma,  a  nos t ro  avviso ,  non  può  par la r s i  d i  r io rd inamento  d i  un  a rch iv io  
che  appena  s t a  so rgendo ,  componendos i  e  o rd inandos i ,  ma  bens ì  so l -
t an to  d i  r eg i s t r az ione  e  d i  a rch iv iaz ione ;  e  qu ind i  non  c i  pa re  mol to  
fonda ta  ques t a  seconda  obb iez ione ,  che ,  c iò  non  os t an te ,  conc lude  pe r  
pa t roc inare  i l  me todo  log ico  de l l ’a rch iv i s t i ca  ing lese .  Comunque  s ia ,  i  
dubbi  so l l eva t i  da  que l l ’ e rud i t o  c i  pe rme t tono  d ’ i n s i s t e r e  su l  con-
c e t t o  p i ù  v o l t e  esp re s so  che  non  b i sogna  con fonde re  f r a  l o ro  i  va r i  
moment i  de l la  v i ta  d i  un  a rch iv io ,  e  che ,  quando  s ’abbia  a  p roce-
d e r e  ad  un  o rd inamento  a rch iv i s t i co ,  debbono  esse re  abbandona t i  e  
depos t i  t u t t i  i  p reconce t t i ,  s econdo  i  qua l i  t a l e  o rd inamento  debba  se r -
vi r e  ad  uno  scopo  p iu t to s to  che  ad  un  a l t ro .  Pe rc iò  non  poss i amo  
menar la  buona  a l la  t eor ia ,  a l t rove  appl ica ta ,  che  d i s t ingue  un  o r d i n a -
m e n t o  f a t t o  p e r  i n t e r e s s e  a m m i n i s t r a t i v o ,  e  un  o r d i n a m e n t o  f a t t o  per 
i n t e r e s s e  f i n a n z i a r i o ,  e  fo r se  anche  pe r  qua l che  a l t ro  interesse.  Essa è  
g ià  s t a ta  so t to  a l t r e  pa ro le  da  no i  condanna ta ;  e  s t imiamo debba  es -
s e r l o  anco ra  pe r ché  r i c ade  neg l i  e r ro r i  de i  me tod i  de sc r i t t i ,  e  sugge -
r i s ce  spec i a l i zzaz ion i  che ,  s econdo  no i ,  non  hanno  r ag ione  d ’e s i s t e r e . 

 
ME T O D O  S T O R I C O .  — Piuttosto, ripigliando la nostra corsa, ri-

petiamo che  in  mezzo  a i  raggruppament i ,  che  s iamo venut i  facendo , 
i n  mezzo  a l l e  ca t ego r i e  d i  a t t i ,  no i  r i u sc i amo  sempre  a  d i s t i ngue re  
que l l e  d i re t t ive  da  que l l e  e secu t ive ;  e  f r a  l e  p r ime ,  e saminandone  
tu t t i  g l i  e l emen t i ,  t u t t a  l ’ az ione ,  non  t a rd iamo a  scopr i re  que l  g ruppo , 
a l  qua le  uno  o  tu t t i  s i  r i f e r i scono ,  e  da l  qua le  a t t i ngono  l ' au to r i t à  e  
l a  fo rza  pe r  svo lge r s i .  Ques to  g ruppo  è  que l lo  che  r appresen ta  l 'o r -
g a n o  c o s t i t u t i v o  d e l l ’ a r ch iv io ,  che  ne  con t i ene  l e  no rme ,  l a  compe -
tenza , s econdo  l e  qua l i  l ' en t e  d i ede  co r so  a l l a  p ropr i a  a t t i v i t à ;  l a 
potenza, i mezzi, pei quali acquistò vita e operò, sia questo ente la 
Società, lo Stato, l'azienda, la famiglia o l'individuo. Da un lato, 
abbiamo il gruppo delle leggi imposte dalla collettività all’arbitrio dei 
cittadini ;  da l l ’ a l t ro ,  que l lo  deg l i  a t t i  pa t r imon ia l i ,  t e s t amen t i  e  con-

                                                 
(1) J E N K I N S O N  H.,  op. cit. ,  p .  91.  
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t r a t t i ,  che rappresentano i limiti imposti all’arbitrio della famiglia, del-
l'individuo ec .  ne l lo  svo lg imen to  de l l a  l o ro  ope ros i t à .  

En t ro  que i  l imi t i ,  dunque  ope rano ,  o  meg l io  ope ra rono ,  g l i  un i  e  
gli altri; e, per operare, la collettività dovette interpretare quelle leggi ,  
dovette farle osservare e perciò procurarsene i mezzi, dovette procedere 
a l l a  e secuz ione  e  d imos t ra re  d i  ave r l a  compiu ta ;  i l  p r iva to  dove t t e  a t -
t ingere  da  que i  t e s tament i  e  con t ra t t i ,  che  ne  r i f l e t t evano  i l  pa t r imonio  
e  i  mezz i  d ’es i s t enza ,  l a  norma  d i  v i t a  che  ebbe  da  t enere ,  i  mezz i  pe r  
v ive re ,  dove t t e  v ive re  e  t ene r  con to  de l  come  avesse  v i s su to  e  qu ind i  
consuma to  o  acc r e sc iu to  i l  p rop r i o  p a t r i m o n i o . 

Su  ques te  bas i  deve ,  secondo  no i ,  r io rd ina r s i  l ' a rch iv io  a  ch iun-
que  appar tenga ;  e ,  pe r  quan to  schemat ica  s ia  que l la  d ic i tu ra ,  no i  re -
pu t i amo s i a  su f f i c i en te  a  tu t t i  i  ca s i ,  quando ,  bene  in t e so ,  ques t i  non  
s i ano  spec i a l i  né  r i gua rd ino  se  non una  par te  d i  a t t iv i tà ,  come per  
e sempio ,  que l l a  p ro fe s s iona l e ,  g l i  a r ch iv i  no t a r i l i ,  e conomic i  e c . 

Na tu ra lmen te  que l lo  schema  genera le  non  ha  a l t ro  f ine ,  s e  non  
que l lo  d ’ ind i ca re  i l  modo ,  s econdo  i l  qua l e  deve  e s se re  a r t i c o l a t o  un 
a rch iv io  pe r  co r r i sponde re  esa t tamente  a l l ’ i s t i tuz ione ,  da l la  quale  pro-
v i ene .  Pe r  poco  che  v i  s i  r i f l e t t a  s i  vede  i n f a t t i  che  co r r i sponde  p re -
c i samente  a l  modo  co l  qua le  un  co rpo ,  un  ind iv iduo  so rge ,  s i  svo lge  e  
cessa ;  che  assume quas i  l a  fo rma  d i  un  o r g a n i s m o  p e r f e t t o  c o n  a r -
t i c o l a z i o n i  e  m e m b r a ,  qua le  e ra  in  ver i t à  ment re  red igevans i  g l i  a t t i ,  
s ino  a  no i  pe rvenu t i .  Esso  c i  r appresen ta ,  c i  r a f f igu ra  come  ancora  in  
az ione  l a  s to r i a  d i  que l l ’o rgan i smo  e  qu ind i  mer i t a  a  r ag ione  i l  t i t o lo  
d i  m e t o d o  s t o r i c o  pe r  ecce l l enza ,  co l  qua l e  in  I t a l i a  l ' appe l l i amo,  e ,  
s econdo  i l  qua l e ,  so l t an to ,  r i conosc i amo  s i  pos sa  p rocede re  a l  r i o rd i -
namen to  deg l i  a r ch iv i  deg l i  en t i  ce s sa t i . 

Ne l lo  svo lg imen to  d i  ques to  me todo  devono ,  dunque ,  occupare  i l  
p r i m o  p o s t o  c o m e  c a t e g o r i e  d i r e t t i v e ,  i  t i t o l i  c o s t i t ut i v i  de l l ’ en t e  e  
de l l e  sue  a t t r ibuz ion i ;  a i  qua l i  s i  r i a t t accano  tu t t i  que l l i ,  co i  qua l i  
q u e s t e  a t t r i b u z i o n i  f u r o n o  a c c r e s c i u t e ,  r i f o r m a t e  o  s c e m a t e . 

Seguono  g l i  a t t i  appa r t enen t i  a l l e  ca t egor i e  e secu t ive  e  consun-
t i ve ,  va l e  a  d i r e  conce rnen t i  i  mod i  co i  qua l i ,  que l la  competenza ,  
que l l e  a t t r i buz ion i  fu rono  e se rc i t a t e ,  e  c ioè ,  l a  r i pa r t i z ione  d i  que l l e  
a t t r i buz ion i  pe r  o rgan i  e  i ncomben t i  e secu t iv i ,  come  p ro toco l lo ,  ca r -
t egg io ,  o rd in i  e  p rovvediment i  var i i  amminis t ra t iv i  ;  i  mezz i ,  co i  qua l i  
t a l e  e s e c u z i o n e  fu  e f fe t tua ta ,  va le  a  d i re  mezz i  amminis t ra t iv i  e  mezz i  
f inanz iar i ,  ad  ognuno  de i  qua l i  s i  r i conne t tono  l e  se r i e  subord ina te  s i a  
che  r igua rd ino  l a  ges t ione ,  s i a  che  r igua rd ino  l a  con tab i l i t à.  

Da  u l t imo  t rovano  pos to  que l l e  ca r t e  d i  co r redo ,  che  non  hanno  
prec i sa  né  s t r e t t a  a t t i nenza  con  qua l cuna  de l l e  s e r i e  p receden temen te  
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i n d i c a t e ,  p e r  e s e m p i o  l e  s c o r t e  b i b l i o g r a f i c h e  o  l e g a l i ,  l e  r a c c o l t e  d i  
manosc r i t t i  e c .  ec . ;  e ,  i n f ine ,  que l l e  che  non  hanno  se  non  sca r so  
va lore  ( 1 ) .  

 
ARCHIVI  AGGREGATI  O  RI U N I T I .  — C o s ì  neg l i  a rch iv i  s t a t a l i  come  

in  que l l i  p r iva t i ,  non  è  in f r equen te  t rova re  in s i eme  cog l i  a t t i  de l l ’ en te  
con fuse  ca r t e  d i  p receden t i  ammin i s t r az ion i  o  f amig l i e ,  g i à  ce s sa t e  
men t re  s i  e sp l i cava  l ' a t t iv i t à  de l l ’ en te ,  p resso  cu i  ne  t rov iamo me -
mor ia .  

Le riforme amministrative successive spiegano la presenza di quelle 
carte, come spiegano l'esistenza negli archivi affidati oggi alle nostre 
cure, degli atti dell’ente, che le raccolse. Non cessa mai una am-
ministrazione  d’un colpo, senza che quella, che la segue, non abbia 
bisogno di attingere dai suoi atti, precedenti e norme, necessarii allo 
svolgimento della propria operosità. E, quindi, o le sue carte e le sue  
funzioni passano in blocco alla nuova amministrazione, o sono, per la 
liquidazione e il passaggio da un regime all’altro, affidate a una di  
que l l e  che  ch i amiamo  Commiss ion i  o  u f f i c i  d i  s t r a l c io .  Ne l l ’un  ca so  
e nell’altro non si confondono cogli atti e colle attribuzioni della nuova 
Amministrazione; e pertanto anche archivisticamente devono tenersi 
separati, disposti nel piano generale dell’archivio, secondo il criterio 
organico, da noi patrocinato.  

Nei periodi anormali e in quelli di riforme, amministrazioni e di -

casteri frequentemente si fondono insieme per una migliore organizza-
zione  dei servizi, o si distaccano da un servizio più generale per per-

mettere di intensificarne e sollecitarne l'azione. 
Basta citare la composizione e scomposizione dei ministeri durante  

                                                 
(1) Cfr. la circolare di Luigi Fumi, presidente della Società umbra di storia patria, inserita 

nella Rivista delle biblioteche e degli archivi (Firenze) VI (1895), pag. 27 e ss. Per la Spagna 

riportiamo semplicemente il brano dell’art. V dell’ordinanza reale del 10 gennaio 1790 relativa 

all’archivio delle Indie in Siviglia, che dice: «La division de papeles ha de ser en tantas 
colecciones, quantas son las oficinas de donde se han remitido, y se han de remitir. Asì deberan 

permanecer unidos entre sì ,  con separacion de otros. . .».   

In Svezia la prima norma generale dell’ordinament o degli archivi pubblici promulgato col d. 
r. 22 maggio 1903 è concepita nei termini seguenti: «Gli archivi  di una autorità costituiscono 

un fondo a parte, e devono nel loro ordinamento rispecchiare quanto più sia possibile 

l 'organizzazione di quell’aut orità e conformarvisi ». S.Bergh, La nouvelle organisation des 
archives de Suède, nel Bibl. mod. n.° 66 (1907), p. 331. 
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l a  gue r ra  e  ne l  dopo  gue r ra  pe r  ave rne  ch ia r i  e sempi  cos ì  i n  I t a l i a ,  
c o m e  a l t r o v e . 

Presso di no i, ricordiamo la scomposizione del Ministero di agricol-
tura,  industria e commercio nei Ministeri di agricoltura (d. luog. 22 giu-
gno 1 9 1 6 ,  n . °  7 5 5 ;  2 9  a p r i l e  1 9 1 7 ,  n . °  6 7 9 ) ,  d e l l ’ i n d u s t r i a ,  c o m-
m e r c i o  e  l avo ro  (d .1 .  22  g iugno  1916 ,  n . °755)  e  po i  ancora  pe r  i l  
l avo ro  e  l a  p rev idenza  soc ia l e  ( r .  d .  9  g iugno  1920 ,  n . °700) ;  r i com-
pos t i  po i  t u t t i  ne l l ’un i co  Min i s t e ro  de l l ’Economia  naz iona l e  ( r .  d .  5  
l ug l io  1 9 2 3 ,  n . ° 1 4 3 9 ) ;  i l  M i n i s t e r o  d e l l e  A r m i  e  m u n i z i o n i  s t a c c a-
t o s i  da  que l lo  de l l a  guer ra  pe r  i l  d .  luog .  16  g iugno  1917 ,  n . °  980 ;  
i l  So t t o seg re t a r i o  d i  S t a to  pe r  l ' a s s i s t enza  mi l i t a r e  e  l e  pens ion i  d i  
gue r r a  s t acca to s i  da l  d i ca s t e ro  de l  Teso ro  pe r  fo rmare  un  min i s t e ro  a  
pa r t e  e  f i n i r e  co l  Teso ro  ne l l ’un i co  Min i s t e ro  de l l e  F inanze ;  i l  Mi -
n i s t e r o  d e l l e  t e r r e  l i b e r a t e  c r ea to  con  r .  d .  18  genna io  1919 ;  que l l o  
de i  t r a spo r t i  ma r i t t im i  e  f e r rov i a r i  ( d .  1 .  22  g iugno  1916 ,  n . °  756 ;  
2 6  g iugno  1916 ,  n . °  830 )  fu so  i n  f i ne  co l  Commissa r i a to  de i  combu-
s t i b i l i  e  c o l  M i n i s t e r o  d e l l e  p o s t e  e  d e i  t e l e g r a f i  i n  u n  s o l o  M i n i s t e r o  
de l l e  Comun icaz ion i  ( r .  d .  l egge  30  ap r i l e  1924 ,  n . °596) ;  le molte 
Commissioni, Comitati, Commissariati, Istituti di guerra; l’aggregazione  
de l l ’Amminis t raz ione  de l l e  ca rce r i  a l  Min i s te ro  d i  g ius t i z ia  e  deg l i  a f -
f a r i  d i  cu l t o ;  l a  sopp re s s ione  d i  p r e tu r e  e  a r chivi  notar i l i ,  d i  provve -
d i t o r a t i  a g l i  s t u d i ,  d e l l e  s o t t o p r e f e t t u r e ,  e c .  e c . 

Per la Francia, potremmo citare il Ministero dell’armamento creato 
i l  1 2  d i c e m b r e  1 9 1 6  e  s o p p r e s s o  i l  2 6  n o v e m b r e  1 9 1 8 ;  q u e l l o  d e g l i  
app rovv ig ionamen t i  c r ea to  i l  20  marzo  1917  soppresso  i l  16  novembre  
de l lo  s t esso  anno ;  l ' a l t ro  de l l a  r i cos t i tuz ione  indus t r i a le  so r to  i l  26  no -
vembre  1918 ,  s c io l to  i l  20  genna io  1920 ;  i  min i s t e r i  de l l ’ ag r i co l tu ra  e  
de l  commerc io  e  de l l ’ i ndus t r i a  r i un i t i  i n  un  so lo  d i ca s t e ro ,  come  
pure  que l l i  de l l a  g ius t i z i a ,  de l l ’ i s t ruz ione  pubb l i ca  e  de l l e  be l l e  a r t i ,  
d a l  1 2  d i c e m b r e  1 9 1 6  a l  2 0  m a r z o  1 9 1 7 ;  i l  d i c a s t e r o  d e l l e  r e g i o n i  
l i be ra t e  v i s su to  da l  16  novembre  1917 ,  quando  fu  ch iamato  min i s t e ro  
d e l  b l o c c o  e  d e l l e  r e g i o n i  l i b e r a t e ,  s i n o  a l  1 8  a p r i l e  1 9 2 5 ,  e c .  e c . 

Pe r  g l i  S ta t i  Un i t i  de l l ’Amer ica  se t t en t r iona le  non  d imen t i ch iamo 
l 'Un i t ed  S ta t e s  boys ’  work ing  re se rve  i s t i tu i to  da l l ’ ap r i l e  1917  a l  gen-
na io  1918 ;  i l  T ra in ing  se rv i ce  (1  l ug l io  1918-  30  g iugno  1919) ,  l a  
T a r i f f  C o m m i s s i o n  c r e a t a  l ' 8  s e t t e m b r e  1 9 1 6  e c .  e c . E  c o s ì  p r e s s o  l e  
va r i e  naz ion i  be l l ige ran t i  e  neu t ra l i . 

Mai ,  come  in  que i  cas i  d i  mutament i  e  t r a s fe r imen t i  d i  ammin i -
s t r az ion i ,  c adono  meg l io  i n  acconc io  l e  pa ro l e  che  abb iamo  sc r i t t o  a  
t a l e  p ropos i to  quando  abb iamo par la to  de l l a  r eg i s t r az ione ;  né  mai  è  
meg l io  p rova ta  l a  supe r io r i t à  de l  me todo  s to r i co  d i  o rd inamen to  deg l i  
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a rch iv i  su  tu t t i  g l i  a l t r i ,  che ,  pa r t endo  da  a l t r e  bas i  che  non  s i ano  l e  
a t t r ibuz ion i  de l l e  s ingo le  ammin i s t r az ion i ,  anz iché  f ac i l i t a r e  que i  t r a-
pass i  e  l a  con t inuaz ione  de i  s e rv iz i ,  c r ee r e b b e r o  c o n f u s i o n e  e  i m p o s -
s ib i l i t à  in  que i  p rovvediment i . 

Ne l  c a so  d i  f u s ione ,  è  ve ro  che  l a  f unz ione  de l  d i ca s t e ro  s com-
pa r so  con t inua  p re s so  l ' en t e  che  l o  so s t i t u i s ce ,  come  pa r t e  de l  s e rv i -
z io ;  ma,  ne l la  nuova  organizzaz ione  è  in formata  a  d i re t t ive  che  non  s i  
c o n f o n d o n o  c o n  q u e l l e  d e l l ’ i s t i t u t o  c e s s a t o .  P e r c i ò  n o n  p o s s o n o  
fonde r s i  con  que l l e  de l  nuovo  o rgan i smo  l e  ca r t e  d i  que l lo  d i sc io l to ;  e  
ques te  devono  con t inuare  a  conse rva re  l a  lo ro  na tu ra  separa ta ,  l a-
sc i ando  pu re  che  l e  a l t r e  en t r ino  a  f a r  pa r t e  de l l ’a rch iv io  novamente  
i s t i t u i to .  Ma  p iù  che  d i  una  fus ione  t r a t t a s i  i n  ve r i t à  in  ques to  caso  d i  
passagg io  d i  a t t r ibuz ion i . 

È  invece  fus ione  ve ra  e  p rop r i a  non  so lamen te  de l l e  ammin i s t r a-
z i o n i  m a  a l t r e s ì  d e l l e  l o r o  c a r t e  q u a n d o  i l  s e r v i z i o  r i m a n e  l o  s t e s s o  e  
so l tan to  l a  d i s t r ibuz ione  te r r i to r ia le  deg l i  u f f ic i  cambia ,  come ne l  caso  
de l l e  soppres s ion i  d i  u f f i c i  che  abb iamo  c i t a to .  In  t a l  ca so ,  l ' a r ch iv io  
de l l ’u f f i c io  soppresso  r imanga  pure  un i to ,  o  p res so  i l  nuovo  en te  a  cu i  
v iene  aggrega to  o  in  un  a rch iv io  d i  depos i to ,  pe r  s e rv i r e  da  p rece -
den te  a  tu t t e  l e  p ra t i che  novamente  impos ta te ;  ma  ques te  p rendano  i l  
l o ro  pos to  ne l l ’o rd inamen to  a r ch iv i s t i co  de l  nuovo  en t e . 

Ne l  caso  d i  d i s t acco  d i  pa r t i  d i  un  se rv iz io  gene ra le ,  a l l e  qua l i  
pe r  c i r cos t anze  spec ia l i  s i a  s t a t o  n e c e s s a r i o  c o n c e d e r e  p i e n a  e  i l l i m i -
t a t a  au tonomia  pe r  un  ce r to  pe r iodo  d i  t empo ,  l a  funz ione  d i  ques te  
pa r t i  d i s t acca t e  s i  è  svo l t a  con  un  r i tmo  p iù  acce l e r a to  e  sommar io  d i  
que l lo  normale ,  e  qu ind i  ha  assun to  un  ca ra t t e re  che  l a  d i s t ingue  ne t -
tament e  da  tu t t e  l e  funz ion i  a f f in i .  Può  da r s i  che  ques ta  pa r t i co la r i t à  
sia meno accentuata e allora, alla cessazione delle circostanze suddette 
e  a l l a  sopp re s s ione  de l l ’ en t e  occa s iona l e ,  l e  c a r t e  pos sono  r i p r ende re  
i l  l o ro  pos to  e  co lmare  ne l l ’ a r ch iv io  de l l ’ amministrazione originaria la 
l acuna  ver i f i ca tav i s i  duran te  que l le  c i rcos tanze .  Può  invece  avven i re  
c h e  cotanto profonde e larghe siano state le ripercussioni di quel periodo  
s t r ao rd ina r io  su  tu t to  l ' i n s i eme  de l l e  funz ion i  spec ia l i  da  t r a s fo rmar l e  
quasi  in  un o rgano  nuovo;  d i  cu i  l ' a rch iv io  può  accos ta r s i  a  que l lo  
an t i co ,  ma  non  fonde r s i  con  e s so . 

Lo  s t e s so  non  può  d i r s i  deg l i  a t t i  de l l e  Commiss ion i  pe rmanen t i ,  
de i  Cons ig l i  supe r io r i ,  de i  Comi t a t i  sup remi ,  e c .  i s t i t u i t i  pe r  s e rv i z i  
s p e c i a l i  p r e s s o  l e  s i n g o l e  a mmin i s t r az ion i  o  d i cas t e r i ,  pe r  ampie  che  
s i ano  l e  funz ion i  a f f ida te  ad  e s s i .  Queg l i  a l t i  Consess i  f anno  pa r t e  
in tegran te  de l l ’Amminis t raz ione  v igente ;  ne  svolgono una  a t t r ibuz ione  
una  funz ione  spec ia le ,  ma  o rd ina r ia ,  che  non  ha  che  fa re  con  que l l e  



 

La biblioteca di ARCHIVI – http://archivi.beniculturali.it   E. CASANOVA  - Archivistica 
 

222

occasionali e straordinarie assegnate agli istituti, or ora ricordati. Quindi  
gli atti di quei Consessi fanno parte dell’archivio dell’Amministrazione  
a l l a  qua le  appar t engono ;  e  v i  p rendono  i l  pos to  lo ro  spe t t an te  a l  se -
gu i to  de l  s e rv i z io  spec ia l e ,  a l  qua le  s i  r i f e r i s c o n o . 

Negl i  a rch iv i  de l l e  famig l ie ,  deg l i  en t i  au ta rch ic i .  de l l e  congrega-
z ion i  r e l i g iose ,  ec .  è ,  d ’ a l t r a  pa r t e ,  f ac i l e  t rova re  ag l i  a t t i ,  s i no  a  no i  
pervenuti, riuniti quelli che per mezzo dei testamenti, contratti, o anche  
donaz ioni ,  s iano  g iunt i  a  que l l e  f amig l i e ,  en t i ,  congregaz ion i  ec . ,  i n-
s i eme  con  ben i  o  a l t r o .  Cos ì ,  a  F i r enze ,  ne l l ’ a r ch iv io  de l l e  Congre -
gaz ion i  r e l ig iose  soppresse  abbondano  le  ca r te  d i  f amig l ie ,  che  ad  esse  
l a sc i a rono  i  l o ro  ben i  e  a r ch iv i .  Cos ì ,  a  Roma ,  ne l l ’ a r ch iv io  deg l i  
O s peda l i  r i un i t i ,  come  i l  nome  de l  r e s to  i nd i ca ,  sono  fu s i  que l l i  d i  
t u t t i  i  n o s o c o m i  r o m a n i . 

Ora ,  è  no rma  p rec i sa  che  dobb iamo in  ogn i  o rd inamento  t ene r  
sempre  p resen te  qua le  s i a  l ' u l t imo  padrone  de l l ’ a rch iv io ,  s ino  a  no i  
g iun to ,  e  p rovvedere  a l l a  s i s t emaz ione  deg l i  a t t i  d i  lu i ,  p r ima  d i  p re -
occuparc i  d i  que l l i  appar tenen t i  a  qua lunque  a l t ro .  Pe rc iò ,  p r ima  cura  
deve  e s se r e  que l l a  d i  r i o rd ina re  l e  c a r t e  de l l ’ u l t imo  in t e s t a t a r i o  de l -
l ’a rch iv io  e  de l l a  famig l ia  d i  lu i .  Que l le ,  agg iun tev i s i  pe r  rag ion i  d i -
ve r se ,  l e  s e g u o n o ,  c o m e  c a r t e  d i  c o r r e d o ;  c h e ,  quantunque non ad 
e s se  appa r t enen t i ,  r i co rd ino  i l  con t r ibu to  che  abb iano  r eca to  in  un  
ce r to  momen to  a l l a  r i cchezza ,  po t enza  e  g lo r i a  co l l ' e r ed i t à  ad  e s so  
appor t a t a .  Po iché ,  s e  l a  s to r i a  d i  due  f amig l i e  non  può  ma i  fonde r s i  
i n una  un ica  s to r i a ,  a l t r e t t an to  non  può  d i r s i  de i  l o ro  pa t r imon i i ;  e  
l ' e rede  spesso  acqu is ta  r i cchezza  e  po tenza ,  e  magar i  anche  s i  avv ia  
a l l a  g lo r i a  mercé  de l l ’ appor to  de l  nuovo  pa t r imonio  pe rvenu tog l i ,  
de l l a  cu i  o r ig ine ,  de l l e  cu i  v i cende  è  pu r  se m p r e  d ’ u o p o  e s s e r  c o n-
sapevo le .  Dopo  l ' e r ed i t à ,  s i  fonda  pure  co l  p r imo  i l  pa t r imon io  de l l a  
f amig l i a  s compar sa ;  ma  l e  sue  ca r t e  r imangano  come  s i  cos t i t u i rono  e  
seguano  come append ice  que l l e  de l  nuovo  s ignore ,  senza  in f rammet -
t e r s i  n e l l e  s e r i e  d e l  d i  l u i  a rch iv io  cor ren te ,  senza  d isorganizzare  ogni  
cosa  e  rompere  que l l ’un i t à  a rch iv i s t i ca ,  che  i l  p r inc ip io  de l l a  in tegr i t à  
d e l l e  s e r i e  e  i l  m e t o d o  s t o r i c o  c i  i m p o n g o n o  d i  r i s p e t t a r e . 

Con  c iò ,  de l  r e s to ,  l ' a r ch iv i s t a  r i spa rmia  a  s é ,  o l t r e  a  mer i t a t e  
c e n s u r e ,  l a f a t i ca  d i  un  d i f f i c i l e  o rd inamento  dappr ima ,  e ,  po i ,  que l l a  
d i  una  l abor iosa  r i ce rca .  

 
AR C H I V I  D I V E R S I  E  S P ECIALI .  — Tu t t e  ques te  no rme  sono  rac -

comandab i l i  sempre  quando  t r a t t i s i  d i  a t t i  da  r io rd ina re ;  né  sapremmo 
a s t e n e r c i  d a l l ’ i n s i s t e r e  s u l l a  n e c e s s i t à d i  vede r l e  o s se rva t e  i n  t u t to  e  
pe r  tu t to .  Pur  t roppo ,  pe rò ,  v ’hanno  cas i  ne i  qua l i  a l t r i  o rd inament i  
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siano suggeriti da circostanze speciali, ovvero siano già da sì lungo tempo  
compiu t i  che ,  pe r  1 ’avve r s ione  che  abb iamo sempre  d imos t r a to  con t ro  
l o  s c i o g l imen to  d i  s e r i e  e  d i  un i t à  a rch iv i s t i che ,  s i amo  p ron t i  a  cons i -
g l i a r e  d i  l a sc i a r l i  su s s i s t e r e  co i  l o ro  d i f e t t i  e  co l l e  l o ro  i ncongruenze . 

Pe r c iò  s t im iamo  non  i nu t i l e  r i l eva r e ,  sub i t o  dopo  l e  no rme  fon-
damen ta l i  de l l ’o rd inamen to ,  o r  o r a  e spos t e ,  a l cune  fo rme  ado t t a t e  o  
ado t t ab i l i  p r e s so  d i  no i  e  a l l ’ e s t e ro ,  che  g iove ranno  a  ch i a r i r e  e  sp i e -
ga r e  pa r ecch i e  de l l e  a s se r z ion i  p r eceden t i . 

Anz i  tu t to ,  pa r lando  d i  a rch iv i  s t a ta l i ,  sa rà  fac i l e  vedere  come,  
i n gene ra l e  e  anche  a  d i spe t to  de l l e  con to r s ion i  a l l e  qua l i  i n  a lcuni  
paes i  do t t r i ne  e r r a t e  hanno  t en t a to  d i  so t t opo r r e  g l i  a t t i ,  l a  s c i enza  e  
l ' i ngegno  success ivo  abb iano  sapu to  r i condur re  p res so  che  a l  r i g ido  
me todo  s to r i co  o rd inament i ,  a i  qua l i  hanno  dovu to  me t t e r  mano . 

Pa r l ando  d i  a rch iv i  spec ia l i ,  s t a t a l i  e  non s t a ta l i ,  s i  d i sce rnerà  po i  
l ' i n f luenza  che  i l  me todo  s to r i co  abb ia  avu to  e  debba  ave re  ne l l ’o r -
d inamento  deg l i  a t t i  p iù  d i spara t i ,  quando  qua lche  rag ione  inv inc ib i le  
non vi  s i  opponga.  

 
A RCHIVI  STATALI  .  — Raccog l i amo  in  t r e  a rch iv i  s t a t a l i  g l i  e sempi  

che stimiamo opportuno di allegare a conforto di quanto abbiamo detto; 
e  que i  t r e  a rch iv i  sono :  que l lo  d i  S ta to  d i  F i renze ,  l e  Arch ives  Na-
t iona le s  d i  Pa r ig i ,  i l  Pub l i c  Record  Of f i ce  d i  Londra ,  de ’  qua l i  c i  
f e rmiamo  a  i nd i ca r e  sommar i s s imamen te  l e  s e r i e . 

Archivio di Stato di Firenze . Comprende, oltre all’archivio o se-
zione diplomatica composta di circa 140.000 pergamene sciolte dal 726 
al 1856, e all’archivio notarile anticosimiano che contiene 22093 pro-
tocolli di ben 4615 notai, gli atti del Governo della Repubblica fio-
rentina, quelli del principato mediceo, e gli altri del granducato austro 
lorenese sino al 1859. 
 Governo della Repubblica o Riformagioni :  

   Statuti  del Comune di Firenze  
   Statuti  di  Comuni soggetti  e autonomi 
   Capitoli  o istrumentari  de l Comune  

Consulte e pratiche,  ossia prima redazione del verbale delle           
sedute dei  Consigli  

   Provvisioni o r iformagioni dei:  
    Consigli  maggiori  
    Consigl io del  cento 

Signoria o potere esecutivo:  Deliberazioni de’ signori  e 
col legi   

    Carteggio 
    Legazioni  e  commissarie 
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   B a l ì e :  
    O t t o  d i  b a l ì a  
    D i e c i  d i  b a l ì a  o  d i  l i b e r t à  e  p a c e  
    O t t o  d i  p r a t i c a 
   N o v e  d e l l ’ o r d i n a n z a  e  m i l i z i a 
   C o n d o t t e  d e l l e  m i l i z i e  f o r e s t i e r e :  
    U f f i c i a l i  d e l l a  c o n d o t t a 
    U f f i c i a l i  d e l  b a n c o  d e g l i  s t i p e nd i a r i  
    C a m e r a  d e l l ’ a r m e  
    U f f i c i a l i  d e l l e  c a s t e l l a  
    C o n s o l i  d e l  m a r e  
    S e i  d ’ A r e z z o  e  d i  P i s t o i a 
    G u a r d i a  d e l  f u o c o  
   T r a t t e ,  o  e l e z i o n i  a  m e z z o  d i  b o r s e  
    U f f i c i o  d e l l e  t r a t t e  
    L i b r i  d e l l ’ e t à 
    L i b r o  d e l l o  s p e c c h i o  
    L i b r i  d e l  d i v i e t o  
    C o n s e r v a t o r i  d i  l e g g e  
    C a p i t a n i  d i  p a r t e  g u e l f a 
    U f f i c i o  d e i  r i b e l l i  
   A n n o n a  e  a b b o n d a n z a  
   U f f i c i a l i  d e l l a  g r a s c i a 
   C i n q u e  c o n s e r v a t o r i  d e l  c o n t a d o  e  d o m i n i o  f i o r e n t i n o  
   S t u d i o  f i o r e n t i n o  
   S i g n o r i  d e l l a  m o n e t a 
   C a m e r a  d e l  C o m u n e ,  o  t e s o r e r i a  d e l l o  S t a t o  
    E s t i m o  
    C a t a s t o  
    D e c i m a 
    P r e s t a n z e  e  a c c a t t i  
    M o n t i  
    M o n t e  d i  p i e t à  
   G i u s t i z i a :  P o d e s t à 
    C a p i t a n o  d e l  p o p o l o  
    E s e c u t o r e  
    G i u d i c e  d e g l i  a p p e l l i  e  n u l l i t à 
    R u o t a ,  o  c o n s i g l i o  d i  g i u s t i z i a 
    O t t o  d i  g u a r d i a  e  b a l ì a .  
    U f f i c i a l i  d i  n o t t e  e  m o n a s t e r i  
    U f f i c i a l i  d e l l e  d o n n e  
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    S o p r a s t a n t i  d e l l e  S t i n c h e   
    M a g i s t r a t o  d e i  p u p i l l i  
   A r t i  m a g g i o r i  
    U n i v e r s i t à  d e l l e  A r t i  m i n o r i  
    C o m p a g n i a  d e i  p i t t o r i  
    A c c a d e m i a  d e l  d i s e g n o  
   U f f i c i a l e  d e l l a  m e r c a n z i a 
   C a p i t a n o  d e l  B i g a l l o ;  C a p i t a n o  d ’ o r  S a n  M i c h e l e  
    C o m p a g n i a  d e l l a  M i s e r i c o r d i a 
  P r i n c i p a t o  M e d i c e o  o  S e g r e t e r i a  v e c c h i a :   
   G o v e r n i  d i  c i t t à  o  l u o g h i  s o g g e t t i  
   Car teggio  universa le  de i  g randuchi ,  g randuchesse  e  pr inc ip i  
   C o n s i g l i o  d e i  d u g e n t o  
   S e n a t o  d e i  4 8  
   S e g r e t a r i  d e l  p r i n c i p e  
   M a g i s t r a t o  s u p r e m o ,  s o s t i t u i t o  a l l a  S i g n o r i a 
   P r a t i c a  s e g r e t a ,  c o n s i g l i o  p r i v a t o  d e l  p r i n c i p e  
   T r a t t e ,  s e g r e t e r i a 

Audi to re  de l la  g iur i sd iz ione  ecc les ias t i ca  o  segre ta r io  de l  r .      
d i r i t t o  

   A u d i t o r e  f i s c a l e  c o l l a  C o n g r e g a z i o n e  d e l  f i s c o  
 C o n s u l t a  d i  g r a z i a  e  g i u s t i z i a  o  r .  c o n s u l t a ,  t r i b u n a l e  s u-

p r e m o  
   O t t o  d i  p r a t i c a 
   Nove  conse rva to r i  de l l a  g iu r i sd i z ione  e  domin io  f i o ren t ino  
   C a p i t a n i  d i  p a r t e  g u e l f a ,  s o p r a s t a n t i  a i  l a v o r i  p u b b l i c i  
   C o n s e r va to r i  d i  l egge ,  pa t roc ina to r i  de l l e  c ause  de i  pove r i  
   M a g i s t r a t o  d e l l e  b a n d e  m i l i t a r i  
   S c r i t t o i o  d e l l e  r r .  p o s s e s s i o n i  
  G o v e r n o  l o r e n e s e :  C o n s i g l i o  d i  r e g g e n z a  
   C o n s i g l i o  o  S e g r e t e r i a  d i  f i n a n z e  
    «   «  d i  g u e r r a 
    «   «  d i  S t a t o  e  C o n s i g l i o  d i  S t a t o  
   C a m e r a  g r a n d u c a l e  
   S e g r e t e r i a  i n t i m a  e  a r c h i v i o  d i  g a b i n e t t o  
   A v v o c a t u r a  r e g i a  o  e r a r i a l e  
   A m m i n i s t r a z i o n e  d e l  f i s c o  
   P r e s i d e n t e  d e l  B u o n  G o v e r n o  o  p u b b l i c a  s i c u r e z z a  
   E c o n o m i e  d e i  b e n e f i c i  v a c a n t i  
   G a b e l l a  d e i  c o n t r a t t i  
   G a b e l l a  d e l  s a l e  
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   D e c i m a 
   M o n t i  
   C o n g r e g a z i o n e  d e l l e  f a r i n e  
   A m m i n i s t r a z i o n e  g e n e r a l e  d e l  p a t r i m o n i o  e c c l e s i a s t i c o  
  G o v e r n o  f r a n c e s e :  C o m m i s s a r i o  e  A m m i n i s t r a z i o n e  g e n e r a l e  
   G i u n t a  s t r a o r d i n a r i a 
   P r e f e t t u r a  d e l  d i p a r t i m e n t o  d e l l ’ A r n o  
   A m m i n i s t r a z i o n e  d e l  d e m a n i o  f r a n c e s e  
   D e b i t o  p u b b l i c o  t o s c a n o  
  R e s t a u r a z i o n e  :  M i n i s t e r i   d e l l ’ i n t e r n o  
       d e g l i  a f f a r i  e s t e r i  
       d i  g r a z i a  e  g i u s t i z i a 
       d e l l a  g u e r r a 
       d e l l e  f i n a n z e  
       d e l l a  p u b b l i c a  i s t r u z i o n e  
       d e g l i  a f f a r i  e c c l e s i a s t i c i  
   C o r t e  d e i  c o n t i  
   D e p o s i t e r i a  g e n e r a l e  
   G a b e l l e  e  d o g a n e  
   A p p a l t o  g e n e r a l e  
   A m m i n i s t r a z i o n e  g e n e r a l e  d e l l e  r e g i e  r e n d i t e  
      d e l l e  r r .  d o g a n e  e  a z i e n d e  r i u n i t e  
   C a t a s t o  d e s c r i t t i v o  
   C a t a s t o  p a r t i c e l l a r e  
   G i u n t a  d i  r e v i s i o n e  
   R u o t a ,  M a g i s t r a t o  s u p r e m o  c i v i l e ,  g u a r d i e  c i v i l i  e c .  C o r t e  

r e g i a  
   C o r t e  s u p r e m a  d i  c a s s a z i o n e  
   C o m m i s s a r i  d i  p o l i z i a ,  d e l e g a t i  d i  G o v e r n o  

    M a g i s t r a t o  d e l l e  S t i n c h e  e  S o p r i n t e n d e n z a  g e n e r a l e  d e g l i  
s tab i l iment i  pena l i ,  pen i tenz ia r i  e  d i  cus tod ia  de l  Gran-
d u c a t o .  

 
ARCHIVI  FRANCESI .  — Sono  o rd ina t i  s econdo  un  c a d r e  d e  c l a s -

s e m e n t  g é n é r a l  immagina to  ne i  p r imi  ann i  de l  seco lo  XIX;  ma  cor -
r e t t o  d ipo i .  Que l  quadro  gene ra le  o  t i t o l a r io  idea to  dappr ima  pe r  l e  
s o l e  Archives nationales  di Parigi, fu poi adattato anche agli archivi di-
partimentali,  mun ic ipa l i  e  speda l i e r i . 

Non  è  inoppor tuno  r i co rda rne ,  s econdo  i l  Lang lo i s  e  l o  S te in  ( 1 ) ,  

                                                 
(1) Ch. V. LA N G L O I S  e t  H.  ST E I N ,  Les archives de l 'histoire de France.  Paris, Picard, 1893. 
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tu t t a  l ' a r t i co laz ione  cominc iando  dag l i  Arch iv i  naz iona l i .  Pe i  qua l i  è  
d ’uopo ,  anz i  tu t to ,  r i l eva re  che  v i  sono  conse rva t i  due  spec ie  d i s t in t e  
d i  ca r t e :  que l l e  che  conse rvano  l a  p ropr i a  in t eg r i t à  né  sono  s t a t e  a l -
t e r a t e  da l l e  ope raz ion i  d i  ce rn i t a ,  cu i  l a  R ivo luz ione  f r ancese  o rd inò  
f o s s e r o  s o t t o p o s t i  t u t t i  g l i  a t t i ,  e  p e r  f o r t u n a  s o n o  p e r c i ò  s f u g g i t e  a l  
r io rd inamento  de l  Camus  e  de l  Daunou ;  e  que l l e  che ,  pur  t roppo ,  v i  
s o g g i a c q u e r o  e  e n t r a r o n o  a  c o s t i t u i r n e  l e  s e r i e  a r t i f i c i o s e . 

I l  Camus  r i pa r t ì  l e  s c r i t t u r e  de l l e  Assemblee  naz iona l i  i n  qua t t ro  
s e r i e ,  d i s t i n t e  co l l e  l e t t e r e  A .  B .  C .  D .  I l  Daunou ,  suo  succes so re ,  
d i s t r i b u ì  t u t t e  l e  a l t r e  s c r i t t u r e  in  a l t re  vent i  ca tegor ie  e  cos ì  comple tò  
l ' a l f abe to  da  E  a  Z .  Po i  que l l e  va r i e  ca tegor ie  fu rono  raggruppa te  
me tod icamen te  in  se i  s ez ion i  e  c ioè :  s ez ione  l eg i s l a t iva :  A .  B .  C .  D ;  
amminis t ra t iva :  E .  F .  G.  H.  ;  s to r ica  :  I .  K .  L .  M.  ;  topograf ica :  
N.  O.;  d e m a n i a l e :  P .  Q .  R .  S .  T . ;  g i u d i z i a r i a :  V .  X .  Y .  Z .  
e  s o t t o  que l l e  l e t t e re  e  sez ion i ,  mig l io ra t e  e  r ido t t e  a  so le  t r e  sez ion i  
( s to r ica ;  amminis t ra t iva  e  demania le ;  l eg i s la t iva  e  g iud iz ia r i a ) ,  tu t t e  
q u e l l e  s e r i e  s o n o  t u t t o r a  c l a s s i f i c a t e . 

L a  s e z i o n e  s t o r i c a  ove  co l l a  l e t t e r a  s emp l i ce  sono  de s igna t e  l e  
b u s t e  e  c o l l e  d o p p i e ,  i  r e g i s t r i ,  c o m p r e n d e  s o t t o  l e  l e t t e r e  

 J . J J  -  I l  f amoso  T r é s o r  d e s  c h a r t e s  
 K.KK - M o n u m e n t i  s t o r i c i  
 L.LL -  M o n u m e n t i  e c c l e s i a s t i c i  
 M.MM -  M i s c e l l a n e a  s t o r i c a 
 S -  Ben i  d i  co rpo raz ion i  e cc l e s i a s t i c h e  s o p p r e s s e  

Sez ione  amminis t ra t iva  e  demania le :  
 E -  Cons ig l io  rea le ,  p r inc ipa to  d i  Dombes ,  duca to  d i  Lorena ,  

c o n s i g l i o  d i  B o u i l l o n 
 F -  Ammin i s t raz ione  genera le  de l l a  F ranc ia 
 G -  Amminis t raz ione  f inanz ia r i a  e  ammin is t raz ion i  spec ia l i  
 H -  Ammini s t r az ione  p rov inc i a l e  e  l oca l e  
 N.NN -  Car te  e  mappe  
 O -  Casa  de l  r e  e  de l l ’ impe ra to r e  
 P  -  Camera  de i  Cont i  d i  Par ig i  
 Q -  T i to l i  demania l i  
 R -  Sc r i t t u r e  de i  p r i nc ip i  r e a l i  
 T -  Seques t r i  con t ro  p r iva t i  e  co rpo raz ion i  l a i ca l i  
 TT -  Re l ig iona r i  fugg i t ivi  ( p r o t e s t a n t i )  
 AF -  S e g r e t a r i a t o  d i  S t a t o  i m p e r i a l e ;  c h e  c o n t i e n e  a l t r e s ì  g l i  
   a t t i  de l  Cons ig l io  e secu t ivo  p rovv i so r io  e  de l l a  Con-  
   venz ione  naz iona le ,  que l l i  de l  D i re t to r io  e secu t ivo , 
   que l l i  de l  Conso l a to  e  de l l ’ Impe ro  
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Sez ione  l eg i s l a t iva  e  g iud iz ia r i a 
 A -  Legg i  e  dec re t i  da l  1789  a l l ’ anno  VII I  
 B -  E lez ion i  e  vo taz ion i  
 BB -  Ver samen t i  de l  Min i s t e ro  de l l a  G ius t i z i a 
 C -  Ve rba l i  de l l e  a s semblee  po l i t i che  e  a l l ega t i  
 CC -  Sena to  conse rva to re ,  Camera  e  Cor t e  de i  Pa r i  
 D -  Comi t a t i  de l l e  a s semb lee  e  r appresen tan t i  i n  mis s ione  
 U -  C o p i e  e d  e s t r a t t i  
 V -  Cance l l e r i a  e  Cons ig l i  
 W -  Tr ibunal i  r ivo luz ionar i  
 X -  Pa r l amento  d i  Pa r ig i  
 Y -  Châ te l e t  d i  Pa r ig i  e  P revos tu ra  de l l ’ I so l a  d i  F ranc i a 
 Z.ZZ -  G iu r i sd i z ion i  spec i a l i  
Seg re t a r i a to :  
 AB -  Organizzazione  e  se rv iz io  deg l i  a rch iv i   
 AD -  Col lez ione  Rondonneau  
 AE -  Armad io  d i  f e r ro  e  museo . 
È  no to  che  i n  F ranc i a  e  ne l l a  cap i t a l e  pa recch i  d i ca s t e r i  conse r -

vano  l e  p ropr ie  ca r t e  ed  hanno  r i cch i  a rch iv i  f r equen ta t i s s imi  dag l i  
s tud ios i ,  ammess iv i  su  pa re re  d i  spec ia l i  cons ig l i  d i  v ig i l anza .  Sono  i l  
Min i s t e ro  deg l i  a f f a r i  e s t e r i ,  de l l a  Guer ra ,  de l l a  Mar ina  e  de l l e  Co -
lon ie .  G l i  a l t r i  min i s t e r i  ve r sano  pe r iod icamen te  l e  p ropr i e  ca r t e  neg l i  
a rch iv i  naz iona l i . 

G l i  a r ch iv i  d ipa r t imen ta l i  sono  o rd ina t i  s econdo  i l  quadro  
s e g u e n t e  n e l  q u a l e  g l i  a t t i  a n t e r i o r i  a l  1 7 9 0  s o n o  r i p a r t i t e  f r a  l e  s e r i e  
A- J ;  e  que l l i  de l  pe r iodo  r ivo luz iona r io  f r a  l e  s e r i e  K .  L  e  Q .  

 A -  At t i  de l  po te re  sovrano  e  demanio  pubb l i co  
 B -  Cor t i  e  g iu r i sd iz ion i  
 C -  Amminis t raz ion i  p rov inc ia l i  
 D -  I s t ruz ione  pubb l i ca ,  sc i enze  e  a r t i  
 F -  Se r i e  d ive r se  connesse  ag l i  a r ch iv i  c iv i l i  
 G -  C l e r o  s e c o l a r e  
 H -  C l e r o  r e g o l a r e  
 J  -  Se r i e  d ive r se  connes se  ag l i  a r ch iv i  e cc l e s i a s t i c i  
 K -  Archiv i  r ivo luz ionar i :  : l egg i ,  o rd inanze  e  dec re t i  

 L -   «  «         :do cument i  a t t i nen t i  spec ia lmen te  a l -
l ' ammin i s t r az ione  de l  d ipa r t imen to ,  d i s t r e t to ,  
mandamento  da l la  r ipar t i z ione  de l la  Franc ia  in  
d ipa r t imen t i  s i no  a l l a  i s t i t uz ione  de l l e  p r e f e t t u r e  
nel l ’anno VIII  

 Q -  Archiv i  r ivoluz ionar i :  demani  
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L e  s e r i e  m o d e r n e  s o n o  l e  s eguen t i :  
 M -  Pe r sona l e  e  ammin i s t r az ione  gene ra l e  
 N -  Amminis t raz ione  e  con tab i l i t à  d ipa r t imenta le  
 O -  Amminis t raz ione  e  con tab i l i t à  comuna le  
 P  -  F inanze ,  ca t a s to ,  pos t e ,  acque  e  fo re s t e  
 R -  Gue r ra  e  a f f a r i  m i l i t a r i  
 S -  Lavor i  pubbl ic i  
 T -  I s t ruz ione  pubb l i ca ,  sc i enze  ed  a r t i  
 U  -  G ius t i z i a 
 V -  Cu l to  
 X -  I s t i t u t i  d i  bene f i cenza  
 Y -  I s t i t u t i  d i  co r r ez ione  
 Z -  Af fa r i  d ive r s i . 
G l i  a r ch iv i  comuna l i ,  che  non  fo s se ro  s t a t i  an t e r io rmen te  a l  1857  

o rd ina t i ,  fu rono  obb l iga t i  a  s egu i re  l a  c l a s s i f i caz ione  s eguen te :  
 AA -  A t t i  cos t i t u t iv i  e  po l i t i c i  de l  Comune  
 BB -  Amminis t raz ione  comuna le  
 CC -  Impos t e  e  con t ab i l i t à 

 DD -  P rop r i e t à  comuna l i ,  a cque  e  fo r e s t e ,  m in i e r e ,  ed i f i z i ,  l a-
vor i  pubb l i c i ,  pon t i  e  s t r ade ,  fogna tu re  

 EE -  Af fa r i  mi l i t a r i ,  mar ina  
 FF -  Gi us t i z i a ,  p rocedura ,  po l i z i a 
 GG -  Cu l t i ,  i s t ruz ione ,  a s s i s t enza  pubb l i ca 
 HH -  Agr i co l tu ra ,  i ndus t r i a  e  commerc io  
 II -  Document i  d ive r s i ,  i nven ta r i ,  ogge t t i  d ’a r t e  ec . 
Pe r  g l i  a r ch iv i  speda l i e r i  l a  c i r co la re  10  g iugno  1854  p resc r i s se  i l  

quadro  seguen te :  
 A -  At t i  cos t i tu t iv i ,  d ip lomi  e  p r iv i l eg i  
 B -  T i to l i  d i  p rop r i e t à 
 C -  M a t e r i e  e c c l e s i a s t i c h e  i n  g e n e r a l e  
 D -  Inventa r i  genera l i  e  parz ia l i ,  a rch iv i ,  b ib l io teche  
 E -  Amminis t raz ione  
 F -  Pe r sona l e  d i  s e rv i z io  e  de i  paz i en t i  o  bene f i ca t i  
 G -  Succu r sa l i , u f f i c io  de i  pove r i ,  mend ic i comio ,  t r ova t e l l i ,  

s cuo le ,  vacc inaz ione ,  ma te rn i t à  ec . 
 H -  A t t i  e  co r r i spondenza  d ive r s i . 
 
P UBLIC RECORD OF F I C E .  — Fonda to  ne l  1851  co l  Pub l i c  Re -

c o r d Ac t  e  co l l oca to  ne l l ’ ed i f i z io  d i  Chance ry  e  Fe t t e r  Lane ,  co -
s t r u i t o  appos ta  i n  un  mezzo  seco lo  da l  1851 ,  fu  p iù  vo l t e  i l l u s t r a to  
da va r i e  pubb l i caz ion i ;  t r a  l e  qua l i  c i t i amo l ' u f f i c i a l e  A  G u i d e  t o  t h e  
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pr inc ipa l  c la s se s  o f  documen t s  p re se rved  i n  t he  Pub l i c  Record  O f f i ce , 
by  S .  R .  Sca rg i l l  B i rd ,  an  as s i s t an t  keeper  o f  the  Records .  Second  
Ed i t i on ,  (London  1896) .  Da  ques to  vo lume  r i cav iamo le  seguen t i  in-
d icaz ion i :   

 
C o n t e n t s  o f  t h e  P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e  

1 .  -   Reco rds  o f  t he  Supe r io r s  Cour t s  o f  Law,  a s  fo l l ows :  
  The  Cour t  o f  chancery  ( 1 )  

 «  Queen’s  Bench  ( 2 )  

  «  Common P leas  ( 3 )  
«  Exche q u e r  (4 ) ,  wi th  i t s  Branches  adminis t ra t ive  and  

jud ia l  a s  fo l lows :  

The  Exchequer  o f  P leas  o r  Common Law Side  ( 5 ) ; 
The  Queen ' s  Remembrancer ’ s  Depar tment  o r  Equ i ty  

Side  ( 6 ) ; 

The  Lord  Treasure r ’ s  Remembrancer ’ s  Depar tmen t  
( i nc lud ing  t he  Of f i ce  o f  t he  C le rk  o f  t he  P ipe )  ( 7 ) ; 

 

 

                                                 
(1) Sono da ricordare fra le serie che vanno sotto questo t i tolo i  Chancery books  

comprendenti i Charters rolls, ossia concessioni di privilegi, feudi ec. completati dai 
Confirmation rolls, i  Patent rolls, ossia concessioni di benefizi, permessi, esenzioni ec. ec., i 

Close rolls ,  ordini e patent i diretti a privati, mandati a percepire ec.; i  Fine rolls  o censi, canoni, 

livelli, redevances come direbbesi in Francia; i Chancery files ,  minute, lettere, atti  sciolti,  fra cui 
l’ancient correspondence o Royal letters, le inquisitions post mortem del feudatario, i guild 

certificates, i cardinal’s (Wolsey) bundles, la commonwealth survey della chiesa, i proceedings of 

commissioners for charitable uses; i sacrament certificates, ec.; i Chancery warrants ; gli atti del 
Parlamento e del Consiglio; gli equity records ; e i chancery proceedings .  

(2) Al momento dell’edizione così chiamato, ma anticamente e modernamente detto King’s 

bench.  La Corte così chiamata seguiva il re e col tempo si specializzò in materia penale. 
(3) Corte della giustizia civile con residenza fissa a Westminster.  

(4) Cui era affidata tutta l 'amministrazione finanziaria, della quale rendeva conto al Re e 

alla Corte in due audits  o sedute di revisione che tenevansi nel Michelmass (festa di S. Michele di 
settembre) e nell’Easter (Pasqua), dopo i quali cominciava l'anno finanziario o esercizio. 

(5) Atti delle cause relative ai debitori del Re e alle decime. 

(6) Che raccoglieva nei suoi memoranda  e risolveva le controversie in materia finanziaria. 
(7) Pipe vale foglio di un registro; quindi registrazioni nei fogli o pipes  del Gran Libro 

dello Scacchiere dei conti delle varie contee. 
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The Augmenta t ion  Depar tment  ( inc luding  the  
abo l i shed  Cour t s  o f  Augmenta t ion  and  of  Ge -
nera l  Surveyors  o f  the  King’s  Lands)  ( 1 ) ; 

T h e  f i r s t  F r u i t s  a n d  T e n t h s  D e p a r t m e n t  ( i n c l u -
d i n g  the  abo l i shed  Cour t  o f  f i r s t  F ru i t s  and  
Tenths)  ( 2 ) ; 

The Re ce ip t  Depa r tmen t  o r  Excheque r  o f  Rece ip t  
( i n c l u d i n g  t h e  P e l l s ’  a n d  A u d i t o r s ’  O f f i -
c e s )  ( 3 ) ;  

The  Treasury  o f  the  Exchequer  o r  Treasury  o f  the  
Rece ip t  o f  t he  Exchequer  ( 4 ) ; 

The  Land Revenue Depar tment . 
2 .-  Records  o f  spec i a l  and  abo l i shed  Ju r i sd i c t ions ,  a s  f o l l o w s :  

High  Cour t  o f  Admira l ty  ( 5 ) ;   
Cour t  o f  Chiva l ry  ( 6 ) ; 
H igh  Cour t  o f  De lega tes  ( 7 ) ; 
Cour t  o f  H igh  Commiss ion  in  Ecc le s i a s t i ca l  Cau-

s e s  ( 8 ) ; 
Marsha l sea  and  Pa lace  Cour t s  ( 9 ) ; 
Peve r i l  Cour t  ( 1 0 ) ; 

                                                 
(1 ) Amministrazione dei beni della Corona fra i quali quelli delle corporazioni religiose 

soppresse .  
(2 ) Rendite ecclesiastiche. 
(3) Distinti  in receipt books and rolls, e in issue books and rolls. 

(4) La Tesoreria costituiva la chiave di volta dell’Amministrazione e la vera origine degli 
archivi di Stato inglesi poiché anticamente vi si riponevano i denari e le gioie della Corona. Fra i 

suoi atti sono da ricordare i Diplomatic Documents ,  cioè trattati internazionali,  le papal bulls , gli 

ancient deeds o title deeds of the Crown Lands, le justices in eyre cioè corti ambulanti di 
giustizia. Nella miscellanea della Tesoreria dello scacchiere è conservato il famoso Domes day 

Book  in due parti o volumi, che risale al 1086 ed è il documento più antico e prezioso degli 

archivi nazionali inglesi. 
(5) Cause marittime. 

(6) Corte militare d’onore. 

(7) Che sostituì la giurisdizione papale negli appelli dalle corti ecclesiastiche:t rattava 
questioni di matrimonii, di legittimazioni, pagamenti di decime ec., offese contro la morale. 

(8) Sostituita alla giurisdizione papale nelle cause ecclesiastiche.  

(9 ) Amministrava la giustizia fra i domestici del palazzo reale. 
(10) La Court of the Honour of Peveril  giudicava in materia di fellonia e di comuni 

malefatte. 
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Cour t  o f  Reques t s  ( 1 ) ; 
Cour t  o f  S ta r  Chamber  ( 2 ) ; 
Cour t  o f  Wards  and  Liver ies  ( 3 ) .  

3 .  -   Reco rds  o f  t he  Duchy  o f  Lancas t e r . 
4 .  -   «  Pa la t ina te  o f  Durham.  
5 .  -   «  Pa l a t i na t e  o f  Lancas t e r . 
6 .  -              «       P r inc ipa l ty  o f  Wales  ( i nc lud ing  the  Pa la t ina t e  o f  

Ches t e r )  ( 4 ) .  
7 .-   S ta t e  Paper s  ( 5 )  and  Depar tmental  Reco rds  ( 6 ) ,  inc luding:  

 Reco rds  ( 7 )  o f  the  Admira l ty ;  
    «  Aud i t  Of f i ce ; 

  «  Co lon ia l  Of l i ce  ( inc lud ing  the  Board  o f  
    Trade) ; 

    «  F o r e i g n  O f f i c e ; 
    «  Lord  Chamber la in ’ s  Depar tment ; 
    «  Treasury;  
    «  W a r  O f f i c e ; 
Record  o f  va r ious  abo l i shed  Of f i ce s  and  exp i r ed  Commiss ions . 
 
ARCHIVI  PRIVATI .  — Non ha ,  pur  t roppo ,  a rch iv io  i l  nu l la te -

n e n t e , che  non  con ta  ne l l a  Soc ie tà  se  non  pe r  l a  sua  so la  pe r sona ;  
come non ebbe ,  né  avrà  mai  ch i  deve  o  vuole  v ivere  a l la  g iorna ta .  
Ma co lu i ,  che ,  pe r  v i r t ù  p rop r i a,  s ’ inna lz i  ne l l a  sca la  soc ia l e  e  d i a  
o r ig ine  a  una  famig l i a  ne l  ve ro  senso  de l l a  pa ro la ,  co lu i  che  d iven t i  
qua lche  cosa  ed  impr ima  una  ce r t a  o rma  in  qua l s i a s i  r amo de l l ’ a t t i -
v i tà de l l a  Soc ie tà  e  de l  mondo  in  mezzo  a  cu i  v ive ,  sub i to  ce rca  a l  
suo  nuovo  s t ato  de l l e  bas i ,  che  g l i  d i ano  modo  d i  svo lge re  l a  p ropr i a  
a t t iv i tà  senza c o n t r a s t o ,  anzi con continui  favor i .  Ques t e  bas i  eg l i  l e  

                                                 
(1) Trattava le cause dei poveri rivoltisi al Re. 
(2) La Camera Stellata  ove riunivasi il Consiglio pronunziava in materia di rivolte, 

d’illecite riunioni e assembramenti, rifiuti di ubbidienza, ec.  

(3)  Specie di sindacato post mortem dei feudatari ec.  
(4) A questi Palatinati vanno aggiunti quelli delle Marche e di Ely. 

(5) Dal 1578 assorbirono anche gli atti della Segreteria di Stato e si distinsero in due grandi 

serie: domestic  e foreign; alle quali furono poi aggiunte la terza: colonial, e i loose papers  e entry 

book .  V’erano pure il Privy Seal  e il Privy Council  che comprendeva: proceedings  and ordinances .  

(6) Dal 1782 continuarono le serie dei State Papers comprendendo l’Home Office Records 

coi suoi Privy Seal Office records, Signet Office, Church books; il Foreign Office Records; e il 
Colonial Office Records. 

(7) Costituiscono dal 1851 il Public Record Office. 
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t r o v a  n e l  pa t r imon io :  e finché questo esiste come unità, verso cui con-
vergono t u t t e  l e  f o r ze  sue  e  de i  suo i ,  no i  l o  ved i amo  cur a r e  t u t t o  c i ò  
c h e  g l i e l o  t u t e l i ,  t u t t o  c i ò  c h e  g l i e n e  a s s i c u r i  i l  q u i e t o  p o s s e s s o .  E  
po iché  tu t to  c iò  non  t rovas i  p iù  ne l l a  fo rza  ma te r i a l e ,  ma  in  que l l a  
g iu r id i ca ,  ne i  t i t o l i  che  ne  d imos t r ano  l ' e s i s t enza ,  i n  que i  magg io ra-
sch i ,  i n  que i  f i decommess i ,  che  cos t i t u i s cono  l a  sua  fo r za  e  l a  pe r s i -
s t enza  de l l a  sua  d i scendenza ,  eg l i  è  ge los i s s imo  d i  ques t i  t i t o l i ,  l i  cu-
s tod i sce ,  l i  t i ene  pe r  s é  e  accu ra t amen te  l i  t r amanda  a i  suo i  e r ed i  e  l i  
f a  pe rven i r e  s ino  a  no i . 

Pe rc iò  l ' o rd inamen to  d i  un  a rch iv io  f ami l i a re  deve  cominc ia re  
da l l a  racco l ta  deg l i  a t t i  cos t i tu t iv i  de l  pa t r imonio :  p r iv i l eg i  e  d ip lomi ,  
f i decommess i ,  con t r a t t i ,  donaz ion i ,  t e s t amen t i ,  s egu i t i  da  que l l i  che  
hanno  po tu to  cor reggere ,  aumenta re  o  scemare  que l  pa t r imonio ,  s i a  pe r  
fo rza  p ropr i a  de i  membr i  de l l a  f amig l i a ,  s i a  pe r  fo rza  deg l i  even t i .  
Come  t a l i  cons ide r i amo  s ì  l e  ope raz ion i  commerc ia l i ,  i ndus t r i a l i ,  eco -
nomiche  in  gene re ,  come  l e  conseguenze  de l l a  l eg i s l az ione  eve r s iva  
de l l a  f euda l i t à  o  de i  mutamen t i  po l i t i c i .  E  ad  e s s i  s i  un i scono  tu t t i  
que l l i  che  conce rnono  i l  l u s t ro  de l l a  f amig l i a ,  che  in  o r ig ine  non  andò  
mai  d i sg iun to  da i  p roven t i  d i  qua lche  benef iz io ,  pe rdu to  i l  qua le  non  
n e  r i m a s e  p i ù  s e  n o n  i l  t i t o l o  o n o r i f i c o .  R a c c o l t i  i n  t a l  m o d o  t u t t i  g l i  
a t t i  che  cos t i t u i s cono  l a  s t o r i a  de l l a  f amig l i a  in  genera le ,  è  d ’uopo  
vedere  qua le  uso  ques ta  abb ia  fa t to  ne i  suo i  va r i  moment i  de i  ben i  
p rocacc ia t i s i :  e  qu ind i  l ' ammin i s t r az ione  d i  ques t i  ben i ,  che  non  può  
non  cominc ia re  da l  r i f e r i r e  l e  pa r t i co la r i t à  de l l ’ a t t iv i t à  s i a  pubb l i ca ,  
che  p r iva ta  de i  s ingo l i  membri  de l la  famigl ia ,  d i re t ta  a l  conseguimento  
d i  que i  ben i  s ì  ma te r i a l i ,  che  mora l i ,  compresa  l a  l o ro  co r r i spondenza  
ord ina ta  c ronolog icamente  per  se r ie .  L’amminis t raz ione  vera  e  p ropr ia  
de i  ben i  s i  d i s t i ngue  s econdo  che  ques t i  ben i  sono  mob i l i  o  immobili  e  
ques t i  u l t imi ,  u rban i  o  ru ra l i . 

Quando  o l t r e  a i  t i t o l i  pa r t i co la r i  de l l ’ a t t i v i t à  de i  s ingo l i  membr i  
de l l a  f amig l i a ,  e s i s t a  i l  co r r edo  d i  e l emen t i  mora l i ,  che  d imos t r i no  l a  
cu l tu ra  e  l a  pa r t e  p resa  da l l a  f amig l i a  a l l a  medes ima ,  e  g iov ino  a  com-
p l e t a r e  i l  conce t to  e sa t to ,  anche  da l  l a to  mora le  e  sc i en t i f i co ,  che  dob-
b iamo avere  d i  que l l a  gen te ,  quando ,  pe r  e sempio ,  e s i s t ano  a t t i  e  
co l l ez ion i ,  cod i c i ,  s t ampa t i ,  s ì  da  l i b r e r i a ,  come  da  museo ,  ques t i  u l -
t imi  ben i  ch iudono  l ' i n s i eme  che  rappresen ta  l a  v i t a  de l la  famigl ia ,  s ia  
de f in i t ivamente ,  s i a  s ino  a l  momento  in  cu i  avv iene  l ' o rd inamento . 

In  appendice  vengono  g l i  a rch iv i  de l l e  famig l ie  f in i t e  in  que l la  
de sc r i t t a ,  o rd ina t i  ne l l o  s t e s so  modo ;  e  a l l ’ i n t e rno  d i  ogn i  s e r i e ,  g l i  
a t t i  d i spos t i  t u t t i  quan t i  c rono l o g i c a m e n t e . 
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CA R T E G G I .  — I l  p rog res so  de i  t empi ,  che  a l l a  f amig l i a  sos t i t u i sce  

l ' i nd iv iduo ,  r ende  sempre  p iù  r a ra  a i  g io rn i  nos t r i  l a  cos t i tuz ione  d i  
a rch iv i  f ami l i a r i ;  s i cché ,  pa r lando  d i  ques t i  u l t imi ,  no i  non  sapp iamo 
p r e s c i n d e r e  d a l  c o n c e t t o  d e l l a  l o r o  an t ich i tà .  L’ ind iv iduo  car teggia  e  
conse rva  p resso  d i  sé  i l  p ropr io  ca r t egg io  pe r  l e  e sp ress ion i  in t ime  che  
con t i ene  e  che  non  conv iene  e spo r re  sub i to  a l l a  cu r io s i t à  de l  pubb l i co  
e  deg l i  s tud ios i .  Raramente  conse rva  a t t i  d ’ impor tanza  pa t r imonia le  e  
s t o r i ca :  che  sa  d i  r i t rova re  ne i  depos i t i  de l lo  S ta to  e  ove  va  a  ce r -
c a r l i ,  a l l ’occor renza ,  confe rendo  sempre  megl io  a l lo  S ta to ,  que l la  fun-
z ione  d i  conse rvaz ione ,  e  t u t e l a  de i  d i r i t t i  de i  c i t t ad in i ,  che  l a  s c i enza  
ogn i  g io rno  p iù  g l i  r i conosce ,  spec i e  i n  I t a l i a ,  e  che  in fo rma  t a lune  
sue  l egg i  e  d i r e t t i ve . 

I l  ca r tegg io ,  so lo ,  r imane ,  dunque ,  a  r i cordare  una  o  p iù  a t t iv i t à  
umane :  donde  l a  seque la  de i  ca r t egg i  pubb l i ca t i  ne l  seco lo  XIX e  ne l  
XX.  Ne l l a  co r r i spondenza ,  i n  ve r i t à ,  sono  scompars i  t u t t i  g l i  e l e -
men t i  organici, che avrebbero potuto collocarla al suo posto nelle serie 
de l l ’ a r ch iv io  f ami l i a r e ,  come  g i à  ne i  s eco l i  p r eceden t i .  La  compon-
gono  l e t t e re  sc io l t e ,  va le  a  d i r e ,  fog l i  vo lan t i ;  a i  qua l i  conv iene  da re  
o rd ine .  Ed  i l  so lo  o rd ine  da  da re  a  ques t a  l e t t e r a è ,  come abbiamo  
g ià  accenna to ,  que l lo  c rono log ico ;  che ,  a lmeno ,  co l loca  ogn i  pezzo  
ne l l ’ amb ien t e ,  ne l  qua l e  è  s t a to  s c r i t t o  e  r i c evu to  e  ha  p romosso  l e  
conseguenze  a  no i  conosc iu t e . 

De i  d i fe t t i  de l l ’o rd inamento  a l fabe t i co ,  app l ica to  a  ques te  l e t t e re ,  
abbi amo g ià  d i scorso .  Tu t t av ia ,  è  pur  doveroso  r i conosce re  che  in  una  
fa se  u l t e r io re  de l  l avoro ,  va le  a  d i r e  in  que l l a  de l l ’ inven ta r i az ione ,  e  
pe r  uno  scopo  de te rmina to ,  s i  possa  sempre  r aggruppare  non  mate r i a l -
men te  ma  su l l a  ca r t a  in  o rd ine  a l f abe t i co  i  nomi  d e i  m i t t e n t i  o  
des t ina ta r i  d i  que l l a  co r r i spondenza .  

 
AR C H I V I  D E I  N O T A R I  E  NOTARILI .  — In  o rd ine  ag l i  a t t i  no ta r i l i  

v ige  o rmai  in  I t a l i a  un ica  una  l eg i s l az ione ,  che  ne  p resc r ive  i l  con-
cen t ramen to  in  pubb l i c i  i s t i t u t i  appos i t i ,  de t t i  a rch iv i  no ta r i l i ,  men t r e  
pe rme t t e  anco ra  i l  man ten imen to  s ino  a l l ’ e s t i nz ione  d i  a l cune  fo rme  
an t i che  d i  r acco l t a  d i  de t t i  a t t i .  Fuo r  de l l a  Pen i so l a ,  ques t e  fo rme  
an t i che  conse rvano  tu t to ra  p i eno  v igo re ;  e  o s t aco lano  l ' a ccog l imen to  
de l l a  do t t r ina  i t a l i ana .  

Queste forme antiche nascono nell’oscurità dei secoli di pari passo 
co l l ' impor t anza  de l  no ta r i a to :  e  i l  no ta ro ,  depos i t a r io  de l l a  f ede  pub-
b l i ca ,  s i  cons ide ra  come  p rop r i e t a r i o  deg l i  a t t i  da  l u i  s t e s so  s t i pu l a t i .  
Come  t a l e ,  eg l i  s i  r i t i ene  i n  d i r i t t o ,  non  so l amen te  d i  lasciarli in ere-
dità, ma di donarli, di venderli, e questo diritto esercita non so l amen te  
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sui  p r o p r i  a t t i ,  m a  s u  t u t t i  q u e l l i  d e i  s u o i  p r e d e c e s s o r i  n e l l ’ u f f i c i o  o  
p i a z z a  d i  no ta ro ,  ch ’eg l i  r accog l i e  e  conse rva ,  donde  i l  nome  d i  notaro 
c o n s e r v a t o r e  o  d i  u f f i c i o  n o t a r i l e .  

Se  l ’ones t à  e  s c rupo los i t à  de l l a  mass ima  pa r t e  de i  no ta r i  de i  s e -
co l i  pas sa t i  s i a  da  loda re ;  non  è  men  ve ro  che  spesso  s i  dove t t e  in-
sorgere contro le falsificazioni, le manomissioni, le sottrazioni e distru-
zioni  a l l e  qua l i  d i ede  luogo  l ' e ccess iva  l i be r t à  conces sa  a i  no t a r i .  Pe r  
r imed ia rv i  fu  un  da l  sec .  XI I  p romulga to  l ' o rd ine  d i  r accog l i e re  a l l a  
mor t e  de l  no t a ro  i  suo i  a t t i  i n  un  a r c h i v i o  appos i to  c o m u n a l e  e  p i ù  
t a rd i  anche  m a n d a m e n t a l e ,  e  d i  cede re  in  v i t a  a l lo  S ta to  que l l i  che  
c o n c e r n e s s e r o  e s c l us ivamente  la  cosa  pubbl ica .  S icché ,  in  u l t ima  ana-
l i s i ,  ques t i  a rch iv i  non  ebbero  né  hanno ,  come ben  d ice  un  compe -
t e n t e  in  mate r ia ,  se  non  una  funz ione  d i  m e r a  c o n s e r v a z i o n e ;  ne l la  
qua le  en t ra  poch iss ima  cons ideraz ione  de l la  na tura  g iur id ica  e  po l i t i ca  
de l l ’ a r ch iv io . 

Senonchè ,  conse rva re  e ra  bene ,  ma  occor reva  che  g l i  a t t i  conse r -
vat i  avessero efficacia erga omnes , e fossero pertanto dichiarati tali dal  
mag i s t r a to  o dall’ufficio apposito presso il quale fossero presentati. Così  
avveniva  anche  d i  recente  in  Germania :  e  l ' a rch iv io  d i  S ta to  d i  Bol -
z a n o  c o n s e r v a  u n a  r i c c a  s e r i e  d i  r e g i s t r i  d i  a t t i  c o s ì  p r e s e n t a t i  e  c o n-
va l ida t i  da l  mag i s t r a to  e  da l l ’u f f i c io ,  o ,  come  d ices i  con  una  so la  pa -
ro l a ,  i n s i n u a t i .  

Ques ta  ins inuaz ione  s i  r i so lveva  in  un  con t ro l lo  de l l a  perfezione e  
s c rupo los i t à  de l l ’ a t t o ,  con t ro l l o  f i s so  quando  e se rc i t avas i  ne l l a  s ede  
de l l ’ ins inua tore ,  v ia tor io  quando avveniva  ne l le  var ie  tappe  d’ ins inua-
z i o n e .  Da  ques ta  ins inuaz ione  de r ivano  g l i  u f f i c i  d i  r eg i s t ro  e  que l l i  
de l le  ipo teche ;  ma  der ivano  a l t r e s ì  g l i  a r c h i v i  n o t a r i l i  d i s t r e t t u a l i ,  
che  a  poco  a  poco  sos t i t u i rono  pa recch i  deg l i  a r ch iv i  conse rva to r i  ed  
un i rono  in  sé  l a  f u n z i o n e  d i  c o n t r o l l o  e  que l la  d i  conservaz ione ,  rac -
cog l i endo  i l  depos i t o  d i  a t t i  co r r en t i  e  que l l o  deg l i  a t t i  d e i  no t a r i  
c e s s at i .  

Tut ta  ques ta  mater ia  fu  ne l  Regno d’ I ta l ia  dappr ima regola ta  
da l l e  l e g g i  n o t a r i l i  d e l  2 5  l u g l i o  1 8 7 5 ,  n .  2 7 8 6  e  d e l  6  a p r i l e  1 8 7 9 ,  
n.  4817 ,  r i un i t e  i n  t e s t o  un i co  da l  r .  d .  25  magg io  1879 ,  n .  490 :  e  
r i fo rma ta  da l l a  l egge  o ra  in  v igore  de l  16  f ebbra io  1 9 1 3 ,  n .  8 9 . 

Regge particolarmente la materia degli archivi notarili il r. d. legge  
3 1  d i c e m b r e  1 9 2 3 ,  n .  3 1 3 8 . 

Da  ques to  cenno  s to r i co  r i su l t a  che  pos s i amo  ave re  a  che  f a r e  
c o n a t t i  conse rva t i  p re s so  i  poch i  no ta i  conse rva to r i ,  t u t to ra  v iven t i ,  
ovvero in  ar ch iv i  no ta r i l i  comuna l i ,  mandamenta l i  o  d i s t r e t tua l i .  E  se  
i n  gene ra l e  ques t i  u l t imi  sono  ben  t enu t i  come  s i  add ice  a  pe r sona le  
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pieno  d i  d i l igenza  e  d ' abnegaz ione ,  non  a l t r e t t an to  può  sempre  d i r s i  
deg l i  a rch iv i  mandamenta l i  e  comuna l i  minor i . 

Abbiamo già avver t i to  che  ne l l ’ a rch iv io  d i  S ta to  d i  Roma le  
s chede  de i  Nota r i  de l l ’A .  C . ,  de i  Nota r i  segre ta r i  de l l a  R .  C .  A .  
e  d e i  No ta r i  Cap i to l in i  c i  sono  pe rvenu te  d i spos te  pe r  o rd ine  a l f abe -
t i co  d i  cognome  d i  no ta ro ,  s enza  r igua rdo  a l l e  lo ro  da te .  Né  dobb iamo 
t a c e re ,  che  s e  t a l e  d i spos i z ione  f ac i l i t a  l a  r i c e r ca ,  l a  i n t r a l c i a  d ’ a s sa i  
s o t t o  i l  r i s p e t t o  d e l l a  r i c o s t i t u z i o n e  d e l l ’ a n d a m e n t o  s t o r i c o  d i  q u e g l i  
u f f i c i .  Mancandoc i  pa recch i  e l emen t i  che ,  a  lo ro  t empo ,  abb iano  po -
tu to  i n f lu i r e  su l l a  s ce l t a  d i  un  me todo  p iù  che  d i  un  a l t ro ;  e  da ta  
l ' e s i s t enza  cen tena r i a  d i  que l l ’o rd inamen to ,  pe i  p r inc ip i i  sop ra  e spo -
s t i ,  non  c i  c r ed iamo  au to r i zza t i  a  p ropor re  i l  r i o rd inamen to  d i  que l l e  
s e r i e .  Ma  con fes s i amo  che  av remmo p re fe r i t o  un  o rd inamen to  c rono -
l o g i c o  p e r  s e r i e  e  p e r  n o t a r o  a l  v igen te  o rd inamento  a l f abe t i co ,  
con temperando  equamen te  l e  i n f r ame t t enze  d i  da t e ,  che  s i  r i s con t r ano  
n e l l e  s c h e d e  d e i  n o t a r i  f r a  l o r o  c o n t e m p o r a n e i . 

De l  r e s to ,  l ' a r t .  109  de l l a  nuova  l egge  no ta r i l e  p r e sc r ive  che  l e  
cop ie  deg l i  a t t i  no t a r i l i  devono  e s se r e  d i v i s e  n o t a i o  p e r  n o t a i o  e  r i l e -
ga te  in volumi perfettamente corrispondenti a quelli degli atti originali; 
non  d ice  d i  l a sc ia r l e  né  a l l a  r in fusa ,  né  d i spos te  a l t r imen t i .  Qu ind i  l a  
l egge  s t e s sa  p re sc r ive  d i  o rd ina re  g l i  a t t i  pe r  u f f i c io  d i  no t a ro ;  e  pe r -
c i ò  c ’ ind ica  l a  v ia  da  segu i re :  v ia  g ià  percorsa  da l l ’o rd inamento  
d e l l e  s chede  deg l i  u f f i c i  no ta r i l i  p r iva t i  d i  Roma ,  d i spos t e  c rono log i -
camen te  e n t r o  l ' a m b i t o  d e l l ’ u f f i c i o ,  c o i  t e s t a m e n t i  e  c o i  r e p e r t o r i  
i n f i n e . 

 
MA P P E  E  T I T O L I  D I  P R O P R I E T À.  — Alcuni  uf f i c i  hanno  abbon-

danza d i  mappe ,  p ian te ,  d i segn i ,  senza  i  qua l i  non  po t rebbero  ese r -
c i t a r e  l e  l o ro  funz ion i .  Ta l i  sono ,  pe r  e sempio ,  g l i  u f f i c i  de l  c enso  
e  de l  ca t a s to ,  que l l i  de l  gen io  c iv i l e ,  de i  sop ras t an t i  a i  fo s s i  e  cana l i ,  
a l l e  bon i f i che  ec .  E  non  è  r a ro  che  a rch iv i  pubb l i c i  e  p r iva t i  posseg-
gano  un  numero  r i spe t tab i le  d i  ugua l i  document i ,  raccol t i  d ’ogni  par te ,  
per essere sciolti originariamente, ovvero staccati da altre pratiche, alle 
qua l i  non  s ia  p iù  poss ib i l e  r i cong iunger l i .  E  pe r  r ag ion i  va r ie  i  mede -
s imi  u f f i c i  e  i s t i t u t i  hanno  spes so  anche  cumul i  d i  t i t o l i  d i  p rop r i e t à ,  
che  non  r i t r ovano  p iù  i l  l o ro  pos to  ne l l e  a l t r e  s e r i e  d ’ a r ch iv io . 

Pe r  l e  mappe  e  i  t i t o l i ,  che  s i  t r ov ino  in  t a l i  cond iz ion i ,  un i co  
modo  d i  o rd inamen to  è  que l lo  a l f abe t i co ,  pe rché  e l emen to  p r inc ipa l e  
de l  d i segno  o  de l l a  p ropr ie tà  non  è  l a  da ta ,  ma  la  conf iguraz ionze  de l  
t e r r eno  ovvero  l ' appa r t enenza  de l  medes imo .  Ma  l ’o rd ine  a l f abe t i co  
varia ne l l e  sue  app l i caz ion i ,  s econdo  che  s i  t r a t t i  d i  a t t i  r a ccog l i t i c c i  
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o  d i  a t t i  c o s t i t u e n t i  s e r i e .  Ne l  p r imo  ca so  ogn i  mappa  o  t i t o lo  è  o r -
d ina to  secondo  l ' i n i z i a l e  de l  nome  de l l a  loca l i t à  r a f f igura tav i ,  i n t en-
dendo  pe r  loca l i t à  non  so lamente  l a  pos i tu ra  na tu ra le  de l  luogo ,  ma  
altresì tutte le trasformazioni e i miglioramenti, da esso subiti per opera 
de l l ’uomo,  come  p iazze ,  s t r ade ,  cana l i ,  c a se ,  ec . 

Quando  invece  g l i  a t t i  cos t i tu i scano  se r i e ,  vanno  o rd ina t i  a l fabe -
t i camen te  secondo  l e  r ipa r t i z ion i  t e r r i t o r i a l i ,  a l l e  qua l i  appa r t engono .  
C o s ì  l ’ a r c h i v i o  d e l  c e n s o  p o n t i f i c i o  h a  l e  s u e  1 0 . 0 0 0  m a p p e  o rd ina te  
pe r  o rd ine  a l f abe t i co  de l l e  de l egaz ion i  ( so t t op re f e t t u r e )  a l l e  qua l i  s i  
r i f e r i scono ;  ed  ugua le  d i spos iz ione  hanno  i  b rog l i a rd i ,  i  r a t t i zz i  r i -
spe t t i v i . 

In t e rnamen te ,  g l i  a t t i  r accog l i t i cc i  devono  d i spor re  pe r  da t a  l e  
var ie  riproduzioni della medesima località, ovvero i vari titoli, che alla 
medes ima  loca l i t à  s i  r i f e r i scono;  g l i  a t t i  in  se r ie ,  d i spor re  i  s ingo l i  a t t i  
de l l e  va r i e  r ipa r t i z ion i  pe r  o rd ine  a l f abe t i co  e ,  i n  caso  d i  p lu ra l i t à  d i  
r i p roduz ione  de l l a  medes ima  loca l i t à ,  d i spo r re  ques t e  r i p roduzioni per 
o r d i n e  c r o n o l o g i c o . 

Ques to  modo  d i  o rd inamento  va le  anche  pe r  l a  d i spos iz ione  in-
t e rna  d i  sez ion i  d i  g rand i  a rch iv i ,  che  con tengano  racco l t e  d i  mappe  
e  d i  t i t o l i  d i  p ropr i e t à ,  come  avv iene ,  pe r  e sempio ,  d i  f r equen te  neg l i  
a r ch iv i  de l l e  i s t i t uz ion i  r e l i g i o s e  e d  o s p e d a l i e r e . 

 
AR C H I V I  E C O N O M I C I  E  SOCIALI  CONTEMPORANEI .  — Par tendo  da l  

c o n c e t t o  e s p r e s s o  d a  u n o  d e i  l o r o  a n z i a n i  c o l l e  p a r o l e :  «  N o n  s o l -
t an to  la  spada  e  l a  pergamena  rendono  po ten t i ;  no ,  ma  anche  a l  bor -
gh igg iano ,  e  a l l e  a r t i  de l l a  pace  s p e t t a n o  l e  f o g l i e  d ’ a l l o r o » ,  i  p o p o l i  
t edesch i  hanno ,  da  p iù  d ’un  qua r to  d i  s eco lo ,  cos t i tu i t i  i n  va r i  cen t r i  
indus t r i a l i  (Colon ia ,  Bas i lea ,  Amburgo ,  Francofor te ,  ec . )  deg l i  a rch iv i  
economic i  e  soc ia l i  con temporane i ,  che  racco lgono  una  in f in i t à  d i  a t t i ,  
c he ,  per essere privati, sfuggono alle organizzazioni archivistiche degli 
a l t r i  paes i ,  e  spec ia lmen te  de l  nos t ro ,  eppure ,  s e  anche  emana t i  a  
s copo  d i  specu laz ione  e  d ’ in t e r e s se  p r iva to ,  r ecano  un  po t en t e  con-
t r ibu to  a l l a  g randezza  de l la  pa t r i a  e  l e  ind icano  la  s t rada  da  ba t te re  per  
d iventare  maggiore. Sono archivi essenzialmente storici, non statali, che 
r acco lgono ,  o rd inano  e  me t tono  a  d i spos i z ione  pe r  ogn i  spec i e  d i  r i -
c e r che  ne l  c ampo  de l l a  s t o r i a  e conomica  e  soc i a l e  da l  s eco lo  XIX  in  
po i ,  g l i  a t t i  p iù  an t i ch i  manosc r i t t i  e  s t ampa t i  e  qu ind i  supe r f lu i  pe r  
g l i  a f f a r i  co r r en t i ,  che  possano  da re  una  idea  e sa t t a  de l l ’o r ig ine  e  
de l lo  sv i luppo  de l l a  v i t a  economica  e  soc ia le  moderna .  Vi  s i  r iun i -
scono  pe r  vo lon ta r io  depos i to  cos ì  g l i  a t t i  de l l e  Camere  d i  Commerc io , 
come quelli delle varie società e imprese commerciali e industriali, c h e  
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t r a t t ino  d i  cos t ruz ion i  e  t r a spor t i  f e r rov ia r i ,  d i  nav igaz ione ,  d i  banca ,  
d i  a s s i cu raz ione  e  i  l o ro  l i b r i  d i  commerc io  e  l e  co r r i spondenze  d ’ a f -
f a r i ;  t u t t i  que l l i ,  che  t r a t t ano  de l l a  p i cco la  i ndus t r i a ,  de i  mes t i e r i ,  de l  
commerc io  minu to ,  de l l ’ e conomia  ru r a l e ,  de l l a  po l i t i c a  soc i a l e ,  de l l e  
i s t i t uz ion i  assistenziali; le mercuriali, i listini delle borse di commercio 
e  de i  p rezz i  de l l e  obb l igaz ion i ,  ec . ;  nonché  g l i  e l emen t i  pe r  l a  b io -
gra f i a  deg l i  i ndus t r i a l i  e  negoz ian t i  p iù  r agguardevo l i  de l l a  c i r cosc r i -
z i o n e . 

Non rientrano in quel vasto campo le istituzioni ospedaliere nel 
senso primitivo della parola. Possono invece esservi tenute in consi-
derazione le opere pie e bancarie che spesso vi sono annesse. 

S’intende dunque come sì vasta materia, sinora sfuggita all’at -
tenzione  de l  pubb l i co  e  spes so  d i s t ru t t a  appena  comparsa ,  po te s se  s in 
da principio interessare le persone e le firme più intelligenti; le quali 
volentieri a c c o l s e r o  l ' i n v i t o  di  consegnare  i  l o ro  l ib r i  a l  nuovo  a rch i -
vio  a puro titolo di deposito provvisorio, del quale conservarono la 
proprietà, come dimostrarono, imponendo alcune clausole e cautele alla 
libera consultazione degli atti depositati. 

Con qualche modificazione nel titolo ma poca nella materia furono 
fondati anche a La Aja (S-Gravenhage, Paesi Bassi) il Nederlandsch 
economisch -historisch archief , e a Tokio, quello giapponese. 

Tu t t i  ques t i  a r ch iv i  r acco lgono  ma te r i a l i  sva r i a t i s s imi ,  spesso  in  
fog l i  vo lan t i  che  non  p resen t ano  l egami  f r a  l o ro ,  ma  ch ’e s s i  d i s t r i -
bu i scono  so t to  t i t o l i  pe r  ma te r i e ;  acco lgono  a rch iv i  i n t e r i  e  co l l ez ion i  
che  ben  s i  gua rdano  da l lo  sc iog l i e re  e  confondere  in  una  un ica  mi -
sce l l anea ;  e risalgono possibilmente nei secoli per radunare tutto quanto 
giov i  a l l a  s to r i a  economica  e  soc ia le  de l  paese  e  a  que l l a  de l l e  v icende  
de i  s ingo l i  r ami  de l l ’ a t t iv i t à  e se rc i t a t av i  ( 1 ) .  

Ne i  paes i  l a t in i  que l l a  spec ia l i zzaz ione  non  è  s t a t a  s inora  segu i t a  
s e  non  da  s ca r s i  t en t a t i v i  p r e s so  i s t i t u t i  cons imi l i . 

R i c o r d i a m o  c o me ,  s ino  da l l ’u l t imo  decenn io  de l  s eco lo  XIX,  l ' a l -
l o ra  p re fe t to  de l l a  B ib l io t eca  naz iona le  cen t r a l e  d i  F i r enze ,  Des ide r io  

                                                 
( 1 )  C f r .  d r .  M A T H I E U  S C H W A N N ,  d i e  A u s g a b e n ,  d i e  O r g a n i s a t i o n  u n d  d i e  

b i s h e r i g e  T a e t i g k e i t  d e s  r h e i n i s c h - w e s t f a e l i s c h e n  W i r t s c h a f t s a r c h i v e s  z u  K o e l n ,  K o e l n , 

D u  M o n t  S c h a u b e r g ,  1 9 0 9 ;  r i p r o d o t t o  i n  A c t e s  d u  C o n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  d e s  a r -
c h i v i s t e s  e t  d e s  b i b l i o t h é c a i r e s  d i  B r u x e l l e s  d e l  1 9 1 0 .  B r u x e l l e s ,  1 9 1 2 ,  p p .  3 9 0  e  s s . 

K a t a l o g  d e s  s c h w e i z e r i s c h e n  W i r t s c h a f t s a r c h i v s  i n  B a s e l .  B a s e l ,  B i r k h a e u s e r ,  1 9 1 4 .  

W I E R S U M ,  M U L L E R ,  H e t  n e d e r l a n d s c h  e c o n o m i s c h - h i s t o r i s c h  a r c h i e f  n e l  
N e d .  A r c h i e v .  X X I I  ( 1 9 1 4 - 1 5 ) ,  p p .  2 9  e  s s . ,  9 3  e  s s . ,  1 9 0  e  s s .  C H A R L E S  S C H M I D T ,  

les archives économiques modernes , nella Revue de Paris del 15 maggio 1926. 
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Chi lov i ,  r accog l i e sse  que l l a  p le iade  d i  fog l i  vo lan t i ,  p rospe t t i ,  avv i s i ,  
a f f i s s i , cataloghi, giornali, partecipazioni, listini di prezzi, indirizzi ec. 
che  s i  d i s t r i bu i scono  g io rna lmen te  e  g io rna lmen te  s i  d i s t ruggono  pe r  
l e  v i e  de l l a  c i t t à  e  pu re  con tengono  no t i z i e  che  possono  d iven i r e  e l e -
men t i  p r ez io s i  de l l a  s t o r i a  de l l a  v i t a  soc i a l e . 

E ,  s i  apr iva  appena  i l  seco lo  cor ren te ,  quando  ne l  1 9 0 2  l ’ a r c h i -
v i s ta  comuna le  d i  Bruxe l les ,  i l  p ro f .  Gugl ie lmo Des  Marez ,  in iz iava  
ne l l ’ i s t i tu to  a f f ida to  a l l e  sue  cure  una  medes ima  co l l ez ione ,  che  r ipa r -
t iva  anch’eg l i  e  con t inua  a  r ipa r t i r e  in  c l a s s i  de te rmina te  ( 1 ) .  

I l  b i sogno ,  dunque ,  d i  co lmare  que l la  l acuna  fu  sen t i to  da  que i  
due  benemer i t i  s tud ios i :  s e  nonché  i  p r iva t i  e  segna tamen te  l e  g rand i  
f i r m e  non  hanno ,  p r e s so  d i  no i ,  im i t a to  l ' e s emp io  de l l e  l o ro  conso -
r e l l e  t edesche  e  o l andes i ,  e  pe r  ecces so  d i  ge lo s i a  e  d ’ ind ipendenza  
h a n n o  s p e s s o  p r e f e r i t o  d i s t rugge re  i  l o ro  a t t i  e  p r iva re  con  t a l e  
ma le f a t t a  cos ì  i  p r e sen t i ,  come  i  f u tu r i ,  d i  e l emen t i  i nd i spensab i l i  pe r  
l a  s to r i a  s ince ra  e  documen ta t a  de l  nos t ro  paese  e  de l  suo  sv i luppo . 

 
AR C H I V I  D E G L I  I S T I T U T I BANCARI .  — C o s ì  i n  F r a n c i a  c o m e  i n  

I t a l i a ,  l e  banche ,  e  spec ia lmente  l e  g rand i  banche ,  che  t an ta  pa r te  
hanno  occupa to  ed  occupano  ne l lo  sv i luppo  de i  popo l i ,  p resso  i  qua l i  
f unz ionano ,  hanno  sempre  p r e f e r i t o  e  p r e f e r i s cono  conse rva re  e s se  
s t e s se  i  p rop r i  a t t i  e  non  da r l i  i n  pasco lo  a l l a  cu r io s i t à  deg l i  s tudios i  e  
pegg io  ancora  de l  g rande  pubb l i co .  Se  pe r  g l i  a t t i  co r ren t i  e  que l l i  
su i  qua l i  ancora  qua lche  operaz ione  fosse  poss ib i l e ,  t a l e  r i lu t t anza  s i a  
g ius t i f i ca t a ,  non  a l t r e t t an to  può  d i r s i  pe r  que l l i  che  r i s a lgono  a  pa r t i  
d i  s e c o l o  e  s e c o l i  i n t e r i ,  o r ma i  decor s i  e  che  non  g iovano  p iù  se  non  
a l l a  s to r i a .  S i ccome  sapp iamo  che  pa recch i  i s t i t u t i  t engono  in  o rd ine  
l e  l o r o  c a r t e ,  c o s ì  n o n  p o s s i a m o  i m p u t a r e  q u e l l a  r e s i s t e n z a  a l  p u d o r e  
d i  qua lche  d i sord ina ta  t enu ta  d i  queg l i  a t t i ,  e  meno  che  mai  a  que l lo  
di qualche possibile irregolarità.  

Le  p iù  i l l umina te  d i r ez ion i  d i  t a l i  i s t i t u t i  hanno  da  t empo  cap i to  
l ' oppor tun i t à  d i  f a r  conosce re  come  s i ano  que l l e  banche  sa l i t e  a l l a  po -
tenza  p re sen t e  e  d i  t r a r r e  da l l a  p rop r i a  s to r i a  e l emen t i  l u s ingh ie r i  d i  
propaganda.  Ci t iamo  f r a  mo l t i ,  i l  Mon te  de i  Pasch i  d i  S i ena , l'Opera 
pia di S. Paolo di Torino, la Cassa d i  r i spa rmio  de l l e  p rov inc i e  l om-
barde ,  il Banco  d i  Napol i , ec. I loro archivi ant ichi , c o m p r e n d e n t i  
a t t i  preziosi, c h e  r i sa lgono  anche  a  p r ima  de l  sec .  XI I I ,  sono  o rdina t i  
                                                 

( 1 )  L ' o r g a n i s a t i o n  d u  s e r v i c e  d e s  a r c h i v e s  d e  l a  v i l l e  d e  B r u x e l l e s .  B r u x e l l e s ,  

G u y o t ,  1 9 1 0 ,  p p .  2 8  e  s s . ;  R a p p o r t  s u r  l e  s e r v i c e  d e s  a r c h i v e s  c o m m u n a l e s .  I v i ,  
1 9 2 5 ,  p p .  2 5  e  s s . ;  B r u x e l l e s ,  L a b o r ,  1 9 2 6 ,  p p .  9  e  s s .  
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i n  va r io  modo  s i a  pe r  l a  d ive r sa  t e rmino log ia  de l l e  ca r t e ,  de l l e  qua l i  
s i  se rv ivano ,  s ia  per  l a  d ivers i t à  de l le  operaz ion i ,  a l l e  qua l i  a t t ende -
vano.  Ma tu t t i  met tono ,  anz i tu t to  in  ev idenza  l 'o rgano  che  dà  v i ta  e  
fo rza  e  vo lon tà  a l l ’ i s t i t u to ,  po i  i l  modo  co l  qua l e  s i  f o rma  i l  c ap i t a l e ,  
i n f ine  come  s i  consuma .  

Pe r  da rne  un  e sempio  che  s i  d i s t acch i  dag l i  o rd inamen t i  modern i  
d i amo  i l  s empl i ce  e l enco  de l l e  s e r i e  che  compongono  l 'Arch iv io  ge -
ne ra le  de l  Banco  d i  Napo l i  ( 1 ) ,  avver tendo  anz i  tu t to  che  i l  Banco  d i  
Napo l i  r i su l t a  da l l a  fus ione  deg l i  o t to  banch i  seguen t i :  

Banco  de l l a  P ie t à  i  cu i  a t t i  cominc iano  da l  1573 ,  v igen te ; 
Banco  d i  Ave  Gra t i a  P lena  i  cu i  a t t i  cominc iano  da l  1575 ,  f a l -

l i t o  n e l  1 7 0 2 ; 
Banco  de l  Popo lo ,  i  cu i  a t t i  cominc i ano  da l  1589 ,  abo l i t o  

ne l  1 8 0 6 ; 
Banco  de l lo  Sp i r i t o  San to ,  i  cu i  a t t i  cominc iano  da l  1591  

al  1 8 7 5 ; 
Banco  d i  S .  E l ig io ,  i  cu i  a t t i  cominc iano  da l  1592 ,  abo l i to  

ne l  1 8 0 8 ; 
Banco  d i  S .  G iacomo,  i  cu i  a t t i  cominc iano  da l  1597 ,  v igen te ; 
Banco  de i  Pove r i ,  i  cu i  a t t i  cominc i ano  da l  1600 ,  abo l i t o  

ne l  1 8 0 8 ; 
Banco  de l  Sa lva to re ,  i  cu i  a t t i  cominc iano  da l  1640 ,  abo l i to  

ne l  1 8 0 6 . 
L e  s c r i t t u r e  s o n o  p e r  t u t t i  l e  s e g u e n t i  
P a n d e t t e ,  pe r  nomi  d i s t r ibu i t i  a  g rupp i . 
L i b r i  m a g g i o r i  d i  f e d i  o d  a p o d i s s a r i i ,  che  con t engono  i  con t i  

nominativi di ciascuno intestatario con la dimostrazione delle operazioni 
da  l u i  compiu t e  du ran te  l ' e s e rc i z io . 

L i b r i  d i  n o t a t e  f e d i ,  o s s i a  cop ia  de l l a  f ede  madre  r imessa  a l  
co r r en t i s t a  con  t u t t e  l e  ope raz ion i  da  l u i  f a t t e . 

I n t r o i t i  d i  f e d i ,  o s s i a  sc r i t t u raz ione  de l l a  da t a ,  de l l ’ a c c r e d i t a-
z ione  de l l e  f ed i  e  de l l a  somma  comple s s iva  d i  e s se . 

I n t r o i t i  d i  n o t a t e ,  con tenen t i  l a  da t a ,  i l  f og l io  de l  con to  ne l  
L ib ro  d i  no ta te ,  l a  in t e s t az ione ,  da ta  e  somma de l l a  madre  f ede  e  
somma de l  ve r samen to . 

S q u a r c i  d i  C a s s a ,  con t enen t i  t u t t e  l e  ope raz ion i  compiu t e  cos ì  
da l  cass ie re  quan to  da i  p r iva t i . 

E s i t i ,  o s s i a  s c r i t t u r az ione  ana l i t i c a  d i  t u t t i  i  t i t o l i  apod i s sa r i i  
e s t in t i  i n  c i a scuna  g io rna ta .  

                                                 
( 1 )  [ C A T A L A N O  M I C H E L E ] ,  L ’ a r c h i v i o  g e n e r a l e  d e l  B a n c o  d i  N a p o l i .  N a -

p o l i ,  R a i m o n d i ,  1 9 0 8 .  
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G i o r n a l i  s o m m a r i i  d i  n o t a t e ,  redat t i  g iornalmente  e  comprendent i  
i l  f og l io  de l  l i b ro  d i  no ta t e ,  l a  i nd i caz ione  madre  fede ,  l a  somma d i  
c i a scuna  po l i zza  in  e s sa  no ta t a  co l  numero  p rogres s ivo  d i  emis s ione . 

T i t o l i  o r i g i n a l i  o s s i a  b a n c a l i  i n  f i l z e ,  s i no  a l l ’u l t imo  qua r to  
e  a l l a f ine  de l  seco lo  XVII I ,  po i  in  vo lumi . 

G i o r n a l i ,  c i o è  c o p i e  f e d e l i  d e l l e  p o l i z z e ,  o s s i a  t i t o l i  o r i g i n a l i . 
 
ARCHIVI  PARROCCHIALI .  — L’ impor tanza  soc ia le ,  a t t r ibu i t a  a i  

r eg i s t r i  pa r rocch ia l i  in  tu t t i  i  paes i ,  ne i  qua l i  s ino  ad  ann i  a  no i  v i -
c i n i s s i m i  soli facevano fede dello stato delle persone, impone l’obbligo  
d i  considerare gli archivi de lle parrocchie, ove sono conservati, con tut -
t’a l t r o  concetto che non quelli degli altri enti ecclesiastici. Sino al 1865,  
p e r  t u t t e  l e  r e g i o n i  c h e  c o n c o r s e r o  a l l a  c o s t i t u z i o n e  d e l  R e g n o  d ’ I t a-
l ia ;  s i no  a l  1871  pe r  Roma  e  p rov inc i a ;  e  s i no  a l  1918  pe r  l a  Ve -
nez ia t r iden t ina  e  l a  Venez ia  Giu l i a  g l i  a t t i  d i  s t a to  c iv i l e  fu rono  re -
da t t i  da i  pa r roc i  e  da  lo ro  conserva t i .  S i  agg iungano  i  document i  d i  
no tevo le  in te resse  che  i l lus t r ano  t a lvo l t a  l a  s to r i a  de l l e  pa r rocch ie  p iù  
an t i che ,  l e  no t i z i e  d ive r se  che  con tengono ,  ec .  e  ce r t amen te  s i  r i cono -
sce rà  p iù  che  g ius t i f i ca t a  ogn i  r accomandaz ione  che  s i  f acc i a  in to rno  
a l l a  conse rvaz ione  e  a l l ’o rd inamento  d i  t a l i  a rch iv i . 

Le  cos t i tuz ion i  pon t i f i c i e  de l  s eco lo  XVII I ,  g l i  Ac ta  S .  Sed i s  e  
l o  s t e s so  Codex  iu r i s  canon ic i  hanno  p i ù  e  p i ù  v o l t e  i n s i s t i t o  i n  p r o -
pos i to .  I  canon i  383  e  384  de l  Codex  p rocu rano  d ’ impor re  l a  buona  
tenu ta  d i  queg l i  a rch iv i ;  e  i l  470 ,  pa r t i co la rmente ,  p resc r ive  a l  pa r -
r o c o  d i  t ene re  «  l ib rum bap t i za to rum,  conf i rmatorum,  mat r imoniorum,  
de func to rum;  e t i am l ib rum de  s ta tu  an imarum » ;  d i  annota re  ne l  l ib ro  
de i  ba t t ezza t i  i  ma t r imoni i  con t ra t t i ;  e  d i  sped i re  annua lmente  a l l a  
Cur ia  vescov i l e  cop ia  au ten t i ca  d i  ognuno  d i  que i  l ib r i ,  fuorché  de l -
l ' u l t i m o . 

Con  ques te  p resc r i z ion i  i l  Codex  è  venu to  a  compend ia re  e  r ipe -
t e r e  i l  dec re to  emesso  da l  Conc i l i o  t r i den t i no  ne l l ’ adunanza  de l l ’11  
novembre  1563  a  p ropos i t o  de l  ma t r imon io ;  dec r e to  che  non  f ece  s e  
non regolarizzare e trasformare in diritto consuetudini ormai inveterate.  

P re s so  i  nos t r i  Comun i ,  pe r  e sempio  a  F i r enze ,  no i  t rov iamo  co -
m i n c i a r e  c o l  1 3 0 8  i  l i b r i  d e i  m o r t i ,  e  i n  q u e l  m e d e s i m o  s e c o l o  i  l i b r i  
dell’età per conoscere i cittadini abili agli uffici. Questi libri non hanno  
che  f a r e  co i  l i b r i  pa r rocch ia l i ;  che  nascono  pe r  r ag ion i  r e l i g io se  e  con-
tabili: i libri dei battesimi, per impedire i matrimonii entro i gradi di 
parentela fissati dai canoni; quelli di matrimonio e di sepoltura,  c o m e  
con t ro l l o  de i  d i r i t t i  pe r cep i t i  da i  pa r roc i .  A i  l i b r i  d i  ba t t e s imo  e  d i  
mor te  dà  pe r  p r imo  va lo r  l ega le  F rancesco  I ,  r e  d i  F ranc i a ,  co l l ’o r -
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d inanza  d i  V i l l e r s  Co t t e r e t s  de l l ’  agos to  1539 ;  co l l a  qua l e  p r e sc r i s s e  
d i  t ene r  r ego la rmente  i  p r imi  pe r  p rovare  l a  magg io r i t à  de l  ba t t ezza to ,  
e  g l i  a l t r i  so l t an to  per  f i s sa re  l a  mor te  deg l i  inves t i t i  d i  benef iz i  ecc le -
s i a s t i c i .  I libri di matrimonio furono ancora abbandonati al beneplacito 
de l  pa r roco .  Ma  co l  dec re to  de l  Conc i l i o  t r i den t ino  t u t t i  i  l i b r i  a cqu i -
s t a r o n o  l’importanza legale ricordata; e in alcuni paesi, come in Austria 
pe r  e sempio ,  l a  conse rvano ;  e  t a l i  sono  s ino  a  no i  pe rve nu t i . 

A  Roma  g l i  a t t i  pa r rocch ia l i  de l lo  S t a to  c iv i l e  s ino  a l  1871  fu-
rono  a  p r inc ip io  d i  ques to  s eco lo ,  da l l a  S .  Sede  r acco l t i  p r e s so  i l  
Vicariato e collocati prima nel palazzo del Laterano, recentissimamente 
in  un ’a l a  de l  l ogg ia to  d i  S .  P i e t ro ,  ove  cos t i tu i scono  un  no tevo le  a r -
ch iv io  d i spos to  su  sca f fa l a tu ra  me ta l l i ca  a r t i co la t a .  

L ’u f f i c io  d i  pa r roco  ne i  p i cco l i  cen t r i  può  e s se re  quan to  s i  vog l i a  
l imi t a to ,  ma  non  pe rc iò  ha  minor  in f luenza ;  e  l a  l eg i s l az ione  nos t r a  lo  
r i c o n o s c e  f r a  i  p o c h i  e c c l e s i a s t i c i  t e nu t i  in  a l to  con to  da l l a  po tes t à  
c i v i l e . 

Dove  invece  acqu i s t a  no tevo le  va lo re  s i  è  p rec i samente  ne i  g rand i  
c e n t r i  cos ì  d ’Europa ,  come  d ’Amer ica ;  ove  l a  sua  a t t iv i t à  s i  e s t ende  
s u mol t i s s imi  r ami  de l l a  v i t a  soc ia l e  e  ga regg ia  con  que l l a  de i  pa r roc i  
e  m i n i s t r i  d i  a l t r e  c o n f e s s i o n i . 

No i  s t imiamo pe rò  che  ne l lo  schema  seguen te  tu t t a  que l l ’ a t t i v i t à  
possa  esse re  inquadra ta :  

A.- No t i z i e  gene ra l i :  Pe rgamene  ( cha r t r i e r , d ip loma t i co )  bo l l e ,  
p r iv i l eg i ,  fondaz ion i ,  ec . 

Car tu la r i ,  ob i tua r i ,  cod ic i  va r i ,  inven ta r i ,  s t a tu t i  
S to r i a  de l l a  pa r rocch ia 
C i r cosc r i z ione  e  g iu r i sd i z ione  

Ch ie se ,  c appe l l e ,  co s t ruz ion i  r e l i g io se ,  con f r a t e rn i t e ,  
i s t i t u t i ,  c i m i t e r i  d e l l a  c i r c o s c r i z i o n e  
I s t i t u t i  e  cos t ruz ion i  appa r t enen t i  ad  a l t r e  con fes s ion i  

B.-  Pe r sona l e  de l l a  pa r rocch i a :  a )  e c c l e s i a s t i c o  
1 )  S e r i e  d e i  p a r r o c i  
S e r i e  d e g l i  e c o n o m i  
Nomina  pe r  e l ez ione  
 «  pe r  pa t rona to  
P r e s a  d i  p o s s e s s o  
In se r t i  pe r sona l i  de i  pa r roc i  
Onoranze  e  s epo l tu re  de i  pa r roc i  
2 )  V ica r i ,  coad iu to r i ,  e c . 
Nomina  de i  v i ca r i ,  coad iu to r i ,  ec . 
Manten imento  de i  v ica r i ,  coad iu to r i ,  e c . 
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3)  Cappe l l an i  ne l l a  ch ie sa  pa r rocch ia l e  
  Cappe l l an i  de l l a  c i r cosc r i z ione  
4 )  P r e d i c a t o r i  e  m i s s i o n a r i  
  b )  c iv i l e  
5 )  Sagres tano  
6 )  Organ i s t a 
7 )  Scho la  can to rum,  can to r i  
8 )  Campanaro  
9 )  Becch ino  

C.-  Ch ie sa  e  ca sa  pa r rocch ia l e :  f abb r i ce r i a 
C o s t r u z i o ne  ed  ed i f i z io  de l l a  ch i e sa  e  de l l a  canon ica 
Cont r ibut i  comunal i  e  governa t iv i  
Con t r ibu t i  de ’  f ede l i  
Al ta r i  
Ope re  d i  a r t e  e  d i  r e l i g ione  
Mob i l i  de l l a  ch i e sa  e  de l l a  pa r rocch i a 
Banch i ,  l eg i s l az ione  e  con t rover s i e  r e l a t ive  
Organo  e  suono  de l  medes imo  
Campane e  suono  de l l e  medes ime  
O r o l o g i o  d e l l a  c h i e s a 
Funz ion i  ne l l a  ch ie sa  :  ce r i  e  l umi  
Disc ip l ina  de l l a  ch iesa  e  de l l e  funz ion i  
C i m i t e r o  

D.-  Ben i  e  r end i t e :  Economato  de i  bene f i z i  vacan t i  e  fondo  pe r  i l  
c u l t o  

Benef i z io  e  p rebenda  
Congrua 
Beni  urbani  
B e n i  r u s t i c i  
Rend i t e  
E l e m o s i n e  p e r  l a  c h i e s a 
D i r i t t i  d i  s t o l a  b i anca  e  ne ra 
O f f e r t e  d e i  f e d e l i  
Spese  d i  cu l t o  
Usc i t e  va r i e  
E la rg iz ion i ,  d i s t r ibuz ion i ,  p remiaz ion i   

E.  -  Funz ion i  pas to ra l i :  L ib r i  d i  ba t t e s imo  
Carte relative al sacramento del battesimo:  legittimazioni, ri-
conoscimenti,  r e t t i f i c h e  

L ib r i  d i  ma t r imon io  
Car t e  r e l a t ive  a l  ma t r imon io  :  d i spense ,  pubb l i caz ion i ,  ec . 
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L i b r i  d i  m o r t e  e  s e p o l t u r a 
Carte relative alle morti e sepolture : suicidi, traslazione ce-

neri,  e c . 
L ib r i  de l l e  an ime  

E lenco  de l l e  f amig l i e  
P r e c e t to  pasqua le  

L ib ro  de l l e  conf i rmaz ion i  
Car t e  r e l a t ive  a l l e  conf i rmaz ion i  
Ammin i s t r az ione  de i  s ac ramen t i :  v i a t i co ,  comunione  ec . 
Messe  d i  obb l igo  
Fondaz ione  d i  messe  e  ann iversa r i  
P roces s ion i ,  r ogaz ion i  
Benediz ion i  
Ca tech i smo  
Cas i  dubb i  in  genera le  e  ques i t i  a l l a  Cur ia  vescovi le  
V i s i t e  pas to ra l i  
V i s i t e  a  domic i l io  pe r  l a  Pasqua .  
 «  pe r  l a  sa lu te  pubb l i ca  e  ma la t t i e  
 «  pe r  r e l i g ione  
 «  pe r  a s s i s t enza  
E lenco  de i  pove r i  
E l e n c o  d e i  c a r c e r a t i  
As i lo  in fan t i l e ,  g ia rd in i  d ’ in fanz ia 
R i c r e a t o r i i  e  p a l e s t r e  
Scuo l e  

F.  -  Varia .  
 
ARCHIVI  MONASTICI .  — Le  l egg i  d i  soppres s ione  da l l a  f i ne  de l  

seco lo  XVII I  ad  ogg i  hanno ,  in  tu t t i  i  paes i ,  r imas t i  ca t to l i c i  dopo  l a  
R i fo rma ,  por t a to  l a  d i so rgan izzaz ione  e  confus ione  neg l i  a rch iv i  
monastici; e può dirsi che pochissimi siano quelli rimasti intatti. Quando  
non  fu rono  d i spe r s i  o  d i s t ru t t i ,  s i  t r ova rono  pe r  l o  meno  f r an tuma t i ,  e  
i  f r amment i  se  ne  r i t rovano  p resso  g l i  a rch iv i  s t a t a l i  o  pubb l i c i  in  ge -
ne ra le  e  p resso  l 'Ord ine  a l  qua le  i l  monas te ro  appar teneva ,  e  t a lvo l t a  
anche  p re s so  l a  Cur ia  vescov i l e . 

Comunque  s ia ,  con  o  senza  cura  d ’an ime ,  con  o  senza  feud i  e  
g iu r i sd iz ione  p ropr ia ,  que l l e  Congregaz ion i  s i  r eggevano  e  s i  r eggono  
in  fo rza  d i  p r iv i l eg i ,  bo l l e  pon t i f i c i e ,  con t r a t t i ,  f ondaz ion i  cc .  che  ne  
cos t i t u i s cono  l a  base  g iu r id i ca  e  r ea l e ,  su l l a  qua l e  e se r c i t ano  l a  l o ro  
g i u r i s d i z i o n e  c i v i l e  e  l e  l o r o  f u n z i o n i  r e l i g i o s e .  P e r c i ò  l e  l o r o  c a r t e  
pos sono  d i s t i ngue r s i  s econdo  i l  s eguen te  s chema :  
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A. -  Organizzaz ione:  an t ich i  inventar i  
P e r g a m e n e  s c i o l t e ,  b o l l e ,  p r i v i l e g i  e c . 
Car tu la r i  
Con t r a t t i  e  r o g i t i  n o t a r i l i  
Obi tuar i  
Fondazioni  
S t a tu t i  e  r ego lamen t i  
Cap i to lo  e  a t t i  c ap i to l a r i  
G i u r i s d i z i o n e  e  c i r c o s c r i z i o n e  
N o t i z i e  s t o r i c h e  

B.  -  Pe r sona le :  Cap i  de l l a  congregaz ione  
E lez ione  o  nomina  
Incarti personali dei capi, abbati, abbadesse, superiori, guar-

diani ec. 
P r e s a  d i  p o s s e s s o  
Dign i t à  de l  cap i to lo  e  conven to  
Membr i  de l  monas t e ro :  Pad r i  e  f r a t i ,  monache ,  suo re  
   Noviz i , 
   La ic i  
Sace rdo t i ,  c appe l l an i  e  ch i e r i c i  
C o n f e s s o r i  
Can to r i  
D i sc ip l ina  
Cor r i spondenza  

C.- En t r a t e  e  u sc i t e :  Co l l az ione  de l  bene f i c io  
Beni  urbani  
B e n i  r u s t i c i  
Ca t a s t i ,  p l a t ee  ec . 
Feudi  
Fondaz ioni  e  anniversar i  
Cens i  
Rend i t e  
D i r i t t i  p a r rocch i a l i  
Dec ime  
Congrue  
Cont i  a t t iv i  
Cont i  pass ivi  
Impos t e ,  su s s id i ,  o f f e r t e  a l l o  S t a to  
Pres t i t i  a t t iv i  e  pass iv i  
P r e s t a z i o n i  m i l i t a r i  
E lemos ine  
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D.-  M o na s t e r o  e  c h i e s a :  E d i f i z i o  
Cos t ruz ione ,  r e s t au r i  
Mobi l i  e  banchi  
Sag re s t i a 
Ope re  d ’a r t e  e  d i  r e l i g ione  
I l luminazione  
Organo  e  can to r i e  
O r o l o g i o  
Campani le  e  campane  
C i m i t e r o  
Cappe l l an i e  e  con f ra t e rn i t e  

E.-  Funz ion i  :  Amminis t raz ione  de i  sac rament i  
Ammin is t raz ione  de l  v i a t i co  
Messe  e  ann ive r sa r i  
Cura  e  v ica r ia to  
L e t t e r e  d i  r e l i q u i e  
Vis i t e  canon iche  
C o r o  
Scuo l e  
P o v e r i  e d  e l e m o s i n e   

F.  -  Varia .  
 
ARCHIVI  MILITARI .  — Le  norme  pe r  o rd ina re  g l i  a r ch iv i  mi l i t a r i  

non  d i f f e r i s cono  da  que l l e  gene ra l i ,  che  abb iamo  espos t e  e  i l l u s t r a t e ,  
non  os tan t i  l e  pa r t i co la r i t à  che  p resen tano .  Quind i  non  sa rebbe  neppur  
d ’uopo  fe rmarv i s i  s e  non  dovess imo  r i l eva re  che  l a  p ra t i ca  invece  è  
t u t t ’ a l t r a  e  che  so l a  s cusa  a i  d i f e t t i ,  che  a  ch iunque  è  f ac i l e  r i s con-
t r a rv i ,  può  t rovar s i  neg l i  o rgani ,  de’  q u a l i  l ' e s e r c i t o  s i  s e r v e  p e r  t e -
n e r e  i  p ropr i  a rch iv i ,  de ’  qua l i  pu r  t roppo  non  sono  requ i s i t i  spec ia l i  
l a  cu l tu ra  e  l a  l a rghezza  d i  vedute . 

L ’e sempio ,  da tocene  da l  d r .  Cur t i  ne l  suo  a r t i co lo  su  l ' o r d i n a -
m e n t o  d e l  s e r v i z i o  a r c h i v i s t i c o  i n  un  coma n d o  a l  f r o n t e ,  persuade più 
d i  qua l s ias i  d i scorso .  Sc r ivendo  duran te  l a  guer ra ,  eg l i  a s se r i sce  che  i l  
t i t o l a r io  d ’a rch iv io  pe r  i l  Comando  d i  r aggruppamento  d i  a r t ig l i e r i e  
d ’ a s sed io  i n  zona  d i  gue r r a  fu  s ino  a l  31  d i cembre  1916  que l lo  i n-
d ica to  da i  seguen t i  t i t o l i :  

 I .  -  U f f i c i a l i  
 II .  -  Truppa 
 III.  -  P e r i o d i c h e  
 IV.  -  Var ie  
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 V.  -  Ma te r i a l e  
 VI -  C i r c o l a r i  

ne i  qua l i  tu t t a  l a  materia s i  d i sgregava ,  s i  confondeva ,  non r app re sen-
tava  p iù  nu l la  e  qu indi  mer i tava  i l  d i spreg ia t ivo  d i  car tof ia  o  pape -
ra s ses  da to  a l l a  sua  conge r i e  i n  que l lo  e  i n  t u t t i  g l i  a l t r i  comand i . 

Senonchè  l ' a rch iv i s t a  Giuseppe  Ga l l i  manda to  a l  f ron te  p ropr io  in  
uno  d i  que i  Comand i ,  a cco r to s i  d i  que i  d i f e t t i ,  s o s t i t u ì  que l  t i t o l a r i o  
n e l  s e g u e n t e  p i ù  o r g a n i c o  e  s c i e n t i f i c o :  

I .  -  Comandi ,  organi  e  se rv iz i  
II .  -  Tecn ica  d i  a r t i g l i e r i a 
III.  -  Ar t i g l i e r i e  
IV.  -  Muniz ioni  
V. - Mezzi di comunicazione (telegrafici, telefonici, acustici) 
VI. -  D ive r se  ed  e s t r anee  

sudd iv idendo  ogn i  t i t o lo  i n  c l a s s i ,  che  tu t t e  e f f e t t i vamen te  ne l  l o ro  
i n s i eme  comprendono  l ' a t t iv i t à  d i  que l  comando  e  tu t t e  l e  poss ib i l i t à  
che  i n  t empo  d i  gue r r a  s i  p r e sen t ino  ad  e s so . 

Approva to  que l  t i to la r io ,  i l  Gal l i  fu  inv i ta to  a  formulare  un  Ti -
to l a r io  pe r  Comando  d ’a r t ig l i e r i a  d i  s e t to re  in  zona  d i  gue r ra  ed  eg l i  
l o  d iv i se  ne i  s eguen t i  t i t o l i ,  ognuno  de i  qua l i  fu  pa r imen te  r ipa r t i to  
in  p a r e c c h i e  c l a s s i  

I .  -  Comandi ,  organi ,  serv iz i  
II .  -  Uf f i c i a l i  e  t ruppa  
III.  -  Imp iego  t a t t i co  
IV.  -  Serv iz io  in formazion i  
V.  -  Serv iz io  d ’osservaz ione  
VI. -  Mezz i  d i  t r a smiss ione ,  comunicaz ion i  
VII. -  Aviazione  
VIII. -  Ma te r i a l e  
IX. -  Muniz ioni  
X.  -  Quadrupedi  
XI.  -  Vet tovagl iamento  
XII.  -  Baraccament i  e  a l logg iament i  
Unica  -  Ma te r i e  d ive r se  e  e s t r anee  ( 1 ) .  

La  l e t tu ra  so la  d i  que l  t i t o l a r io  d i ce  a  su f f i c i enza  l a  p ro fonda  
t r a s fo rmaz ione  fa t t a  sub i re  a  queg l i  a r ch iv i  da l  s empl i ce  modo  d ’ im-
pos ta rne  l ' o rd inamen to  e  l ' impress ione  f a t t a  su l l a  i n t e l l i genza  de l  Co -
mando ,  che  non  lo  r i t enne  p iù  v i l e  mate r ia  da  abbandonare  a l l a  t r a-
scuranza  d i  bass i  p ian ton i  ma  e laboraz ione  degna  d i  u f f i c ia l i  e  de l  

                                                 
(1) In Gli Archivi Italiani, an. IV, (1917), pp. 154 e ss. 
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corpo  a l  qua le  appar tenevano.  Fosse  s ta to  quel l ’esempio  genera l izza to ,  
avremmo oggi  da  l amenta re  minor  numero  d i  d iment icanze ,  d i  pe rd i t e ,  
d ’ ignoranze  ne l l e  p ra t i che  gene ra l i  e  p r iva t e  conse rva te  ne i  d i s t r e t t i  
m i l i t a r i ;  n é  dov remmo a s s i s t e r e  d i  f r equen t e  a l  cu r i o so  s i s t ema  di  
vede re  inv i t a t i  a  compi l a re  i l  p rop r io  s t a to  d i  s e rv iz io ,  o  a  comple -
t a rne  i  da t i ,  co lo ro  s t e s s i  cu i  pos sano  g iova re  o  l i  r i ch i edano . 

Ques to  e sempio  s a r ebbe ,  s econdo  no i ,  p iù  che  su f f i c i en t e  a  sug -
g e r i r e  l a  s o l l e c i t a  r e v i s i o n e  e  r i f o r m a  d i  t u t t i  i  t i t o l ar i i  d e i  c o r p i  i n  
pace  e  in  guer ra .  

 
ARCHIVI  DELLA GUERRA.  — Invece ,  a s s i s t i amo d i  f r equen te  da  

no i  e  a l t rove  a l  t en ta t ivo  d i  c rea re  g l i  a rch iv i  de l l ’u l t ima  guer ra .  Non  
c red iamo  che  possa  ma i  a t t ecch i r e  ne l  ve ro  senso  de l l a  pa ro l a .  

Anz i  tu t to ,  pe rché  dovremmo avere  a rch iv i  so l t an to  pe r  l a  guer ra  
mond ia l e ,  c e s sa t a  ne l  novembre  de l  1918 ,  e  non  pe r  t u t t e  l e  a l t r e  
guer re  che  ugua l i  sconvolg iment i  appor ta rono  e  appor te ranno?  Eppoi ,  
è  ma i  poss ib i l e  cos t i t u i r e  queg l i  a r ch iv i ?  No i  non  c red iamo:  pe rché  
quando nazioni  in te re  e  popo l i  scendono  in  campo  non  v ’ha  p iù  che  
un  so lo  ed  un ico  o rgano  che  l i  d i r ige ,  è  ve ro ;  ma  ques t ’o rgano  è  lo  
s t e s s o  che  meno  v i s tosamen te  ed  ene rg icamen te  è  pu r  ve ro  lo  d i r ige  
in  pace .  Non  un  so lo  o rgano  p roduce  e  f a  e  comba t t e ;  ma  in f in i t i  
o rgan i  che  a  que l l ’ope ra  r ecano  in  mi l l e  mod i  i l  l o ro  con t r ibu to  anche  
senza  e s se re  su l  f ron te .  Ognuno  s i  muove  ne l l a  p ropr i a  o rb i t a  s i a  pu re  
con  maggiore  in tens i t à ,  s i a  pure  con  maggiore  spec ia l i zzaz ione ;  ma  
tu t t i  i n  f i ne  r i en t r ano  ne l l e  g rand i  l i nee  de l l ’ a t t iv i t à  de l lo  S ta to  né  
f anno  cose ,  né  compiono  imprese  s t r ao rd ina r i e  che  e so rb i t i no  da  t a l e  
a t t iv i tà  acut izzata .  

Pe rc iò ,  che  va le  a  queg l i  a r ch iv i  de l l a  gue r ra  r accog l i e re  tu t to  
que l  con t r ibu to  e  r appresen ta r lo  e  conse rva r lo  ne l l a  sua  ino rgan ic i t à?  
N o n  p o s s ono  sapere  f in  dove  in  t empo d i  guer ra  una  qua lunque  de l le  
funz ion i  de l lo  S ta to ,  una  qua lunque  de l le  a t t iv i t à  suss id ia r ie  e  aus i -
l i a r i ,  c r ea t e  pe l  momen to ,  abb ia  po tu to  svo lge r s i  en t ro  e  fuo r i  l ’ am-
b i t o  de l la  guer ra  e  qua le  in f luenza  possa  avere  avuto  su  e  in  ques to .  
Se  s i  t r a t t i  d i  f a r  co l l ez ione  d i  spec i a l i t à ,  d i  f r an tumi  incomple t i ,  
av remo muse i ,  r acco l t e ,  ga l l e r i e ,  non  ma i  a rch iv i  ne l  ve ro  senso  de l l a  
pa ro la .  Pe rché ,  s econdo  no i ,  sono  a rch iv i  de l l a  gue r ra  tu t t i  g l i  a rch iv i  
gene ra l i  s t a t a l i ,  che  in s i eme  c o l l e  o p e r e  d e l l a  p a c e  a c c o l g o n o  q u e l l e  
de l l a  gue r ra ,  né  pongono  l imi t i  a s so lu t i  f r a  l e  une  e  l e  a l t r e ,  né  d i -
men t i cano  una  pa r t e  pe r  innegg ia re  ad  a l t r a .  De l  r e s to ,  se  pe r  guer ra  
cons ide r i amo  so l t an to  l a  condo t t a  de l l e  ope raz ion i ,  neppur  g l i  a t t i ,  l e  
r e l az ion i ,  i  d i a r i ,  che  l a  r i specch iano ,  en t rano ,  né  en t re ranno  mai  a  
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f a r  par te  d i  quegl i  a rch iv i  de l la  guer ra ,  né  v i  sa rà  Corpo  d i  S ta to  
magg io re  genera le ,  che  s i  acconcerà  a  p r iva r s i  deg l i  a rch iv i ,  che  l i  
conse rvano  e  su i  qua l i  deve  condur re  i  suo i  s tud i  e  l a sua  p repara-
z ione .  Non  v ’ha  neppure  Min i s t e ro  de l l a  guer ra ,  che  s i  p r iv i  de i  suo i  
a t t i ;  che  pe rmet t a  che  una  pa r t e  de i  medes imi  g l i  s i a  to l t a ,  e ,  qu ind i ,  
che  tu t t e  l e  sue  funz ion i  s i ano  in t e r ro t t e  e  d i so rgan izza te .  Non  v ’ha  
Cor t e  de i  Con t i  che  ceda  l ' imme n s a  c a t a s t a  d i  d e c r e t i  e  r e s o c o n t i  
so t t opos t i  a l  suo  con t ro l l o .  Non  v ’ha  Min i s t e ro  de l  Teso ro  che  s i  
spossess i  d i  t u t t a  l a  p rez iosa  documentaz ione  naz iona le  ed  in t e rnaz io -
na le ,  su l l a  qua le  ha  esegu i to  e  con t inua  a  e segu i re  i  pagament i  de l l e  
f o r n i t u r e  e  d e i  deb i t i  d i  guer ra .  E  qu ind i  che  r imane  che  s ia  o rga-
n i c o , che  d ia  una  idea  esa t ta  de l la  guer ra  passa ta?  Nul la  a l t ro  che  
b r i cc i che ,  che  possono  bens ì  cos t i t u i r e  cu r ios i t à  da  museo ,  s l ega te  f r a  
l o r o  e  u t i l i  s o l t a n t o  c o m e  e l e m e n t i  s u s s i d i a r i  p e r  s t u d i ,  p e r  c ul tu ra ,  
dai  qua l i  s fugge  l ' e s senza  g iu r id i ca ,  che  fo rma  i l  subs t r a to  de l l ’o r -
gan ic i t à ;  ma ,  non  mai  un  tu t to  pe r fe t to ,  che  c i  r appresen t i  e sa t t amente  
q u e l l o  c h e  r i c e r c h i a m o . 

Dicevamo che  tu t t i  i  d i cas t e r i ,  t u t t i  g l i  u f f i c i  gove rna t iv i  e  p r i -
vat i  hanno  con t r ibu i to  e  con t r ibu i scono  a l l a  gue r ra ,  anche  se  non  por -
t a t i  a l  f ron t e ;  e  d i f a t t i  s e  s ceg l i amo  l ' e sempio  de l l a  ammin i s t r az ione  
p iù  pac i f i ca ,  p iù  lon tana  da l  rumore  de l l e  a rmi ,  va le  a  d i re ,  d i  que l l a  
de l l a  pubb l i ca  i s t ruz ione ,  t rov iamo che  anche  essa  ha  r eca to  un  no te -
vo le  contributo alla guerra, astrazion fatta dagli studi, per esempio colla 
p ropaganda ,  co l l a  qua le  in f lu ì  su l l a  mente  de l l e  g iovan i  generaz ion i ,  
su l l a  compat tezza  de l l a  Naz ione . 

Qu ind i ,  p r e s so  ogn i  d i ca s t e ro ,  p r e s so  ogn i  u f f i c io ,  p r e s so  ogn i  
c o r po  costituito noi troveremo elementi per la ricostituzione dell’anima,  
de l l a  fo rza  de l l a  gue r ra ;  e  po iché  g l i  a t t i  d i  ognuno  d i  e s s i  non  pos -
sono  e s se re  d i so rgan izza t i  i n  f avo re  d i  en t i  spec i a l i  o  a r t i f i c i a l i  non  
anco ra  e s i s t en t i ,  ma  comod i s s imi  come  n i cch i e  a  buon  rend imento ,  
c o s ì ,  l a s c i a m o  t u t t o  s t a r e  c o m e  è ,  e  a n d i a m o  a  r i c e r c a r e  g l i  e l e m e n t i  
de i  nos t r i  s t ud i ,  i  t i t o l i  de i  nos t r i  d i r i t t i  l à  dove  s i amo  so l i t i  anda re  a  
c e r c a r e  t u t t i  g l i  e l e m e n t i  e  i  t i t o l i  c o n s i m i l i . 

D’a l t ronde  ques t a  nos t r a  op in ione ,  che  come  sempre  è  i sp i r a t a  
dal  p r inc ip io  de l l a  ina l t e rab i l i t à  de l l e  se r i e ,  è  s t a t a  in  qua lche  modo  
g ià  da  no i  e sp ressa  ne l  cap i to lo  che  d i scu te  deg l i  a rch iv i  aggrega t i  e  
r iun i t i .  E  l a  ved iamo suf f raga ta  da l l ’opera  co lossa le  de l  Carneg ie  En-
dowment  fo r  in t e rna t iona l  peace ,  che  pra t icamente  p repara  l 'Economic  
and  soc ia l  h i s to ry  o f  the  wor ld  war ,  non  g ià  raccog l iendo  mate r ia l -
men te  que i  de t r i t i  e  que l l e  se r i e ,  ma  desc r ivendo l i  l à  dove  sono  e  dove  
s i  possono  t rova re  come  immensa  ca te rva  d i  fon t i  de l l a  qua le  ognuno  
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pot rà  g iovars i  in  avveni re( 1 ) .  R i a s sumendo  i l  nos t ro  pens i e ro ,  possiamo 
considerare come impropriamente adoperata la voce archivi della guerra pe r  
s ign i f i ca re  una  racco l t a  inorgan ica  d i  a t t i  r e l a t iv i  a l l a  medes ima .  

 
 
ARCHIVI  CINEMATOGRAFICI ,  F O T O G R A F I C I  E  G RAMMOFONICI ,  ec. — 
S in  da l l ’11  ap r i l e  1910  i l  Cons ig l i o  comuna le  d i  B ruxe l l e s  fondò  

p re s so  i l  suo  a r ch iv io  una  co l l ez ione  d i  pe l l i co l e  c inema tog ra f i che ;  e  
p iù  ta rd i  v i  agg iunse  una  co l lez ione  d i  fo tograf ie  de i  p r inc ipa l i  avve -
n iment i ,  de ’  qua l i  con  t a l i  me zz i  s i  ven ivano  r ip roducendo  la  memor ia  
e  l a  conf iguraz ione .  Utilissime come mezzo educativo e culturale, queste 
co l l ez ion i  fu rono  in  b reve  da  pe r  tu t to  imi ta te ;  e ,  pe r  non  c i t a rne  a l t r e ,  
no i  abbiamo da  anni  a  Roma la  Cine teca  comunale  e ,  da  un  anno,  i l  
gr ande  i s t i tu to  L .U.C.E .  Duran te  l a  guer ra  l a  c inematogra f ia  e  l a  
fo togra f i a  fu rono  l a rgamente  adopera te ;  e  l e  gene raz ion i  fu tu re  po -
t r a n n o  n o n  s o l a m e n t e  l e g g e r e  i  d i s c o r s i  e  g l i  a t t i  d i  c o l o r o ,  c h e  o c c u-
pa rono  un  pos to  r agguardevo le  ne l l a  s to r i a  de l  lo ro  pae s e ,  m a ,  a l t r e s ì ,  
ud i rne  l a  voce ,  vede rne  l e  f a t t ezze  e  s egu i rne  pe r s ino  anche  l e  mosse . 

Da  no i  ancora ,  pe r  l a  voce ,  abb iamo la  r acco l t a  in iz ia ta  p resso  
i l  Tea t ro  de l l a  Sca la  d i  Mi lano  de i  fonogrammi  impress iona t i  da l l a  
voce  de i  magg io r i  nos t r i  a r t i s t i  l i r i c i .  E  p r o p r i o  n e l  l u g l i o  1 9 2 7 ,  i l  
Governo  ha  ord ina to  l ' in iz io  d i  una  Disco teca ,  che  non  r acco lga  so l -
t an to  l a  voce  deg l i  a r t i s t i ,  ma  que l l a  d i  tu t t i  g l i  uomin i  p iù  eminen t i  
d’ I ta l ia .  

O t t o  P o s s e ,  d i r e t t o r e  s i n o  a l  1 9 1 9  d e l l ’ A r c h i v i o  p r i n c i p a l e  d i  
S ta to  d i  D r e s d a ,  m o r t o  i l  1 3  n o v e m b r e  1 9 2 1 ,  i d e ò  d i  a r r i c c h i r e  l ' i s t i -
t u to ,  a f f i da to  a l l e  sue  cu re ,  o l t r echè  d i  una  co l l ez ione  d i  f o tog ra f i e ,  
anche  d i  una  racco l ta  d i  fonogrammi .  Se non poté vedere giungere a 
punto il suo  d i segno ,  co lu i  che  g l i  successe ,  i l  d r .  Vo ldemaro  L ipper t ,  
lo  ha  condo t to  a  f ine  ed  o ra  l ' a r ch iv io  d i  Dresda  poss i ede  una  se -
z ione  f o n e t i c a ,  che  deve raccogliere l'impressione su fonogramma della 
voce de l l e  pe r sona l i t à  po l i t i che ,  s c i en t i f i che  e  a r t i s t i che ;  de i  d i a l e t t i , 
e  can t i  popo la r i  t edesch i ;  de i  suon i  e  a l t r i  e l emen t i  nece s sa r i  ag l i  
s t u d i  f i s i o l o g i c i  m e d i c a l i  sulla voce e sulle malattie della gola ec. L’ar -
ch iv io  de l l ’ Impero  (Re ichsa rch iv ) ,  fonda to  ne l  1919  a  Po t sdam,  p o s  
                                                 

(1) Basti citare per tutti i  due pregevolissimi volumi di H UBERT H A L L ,  British archives and 

the sources for the history of the world war .  Oxford, Milford,1925; e WA L D O  G. LE L A N D  & 

N E W T O N  D. M E R E N E S S ,  Introduction of the American official sources for the economic and social 

history of the world War .  New Haven, Yale University Press.,  1926. Più modestamente abbiamo 

noi pure recato il nostro contributo a quella insigne collezione per l 'Italia. 
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s i ede  a n c h e  e s s o  u n  r i c c o  B i l d - u n d  F i l m a r c h i v  de l l a  guer ra  ove  l e  
l a s t r e  superano  i l  cen t ina io  d i  mig l i a i a  ( 1 ) .  

A  nos t r a  conoscenza  ques to  è  i l  p iù  l a rgo  campo  ape r to  s ino  a  
ogg i  a  ques te  nov i t à ,  né  poss i amo non  r i conosce re  tu t t a  l ' u t i l i t à  che  
esse  recheranno  a l l a  cu l tu ra  fu tu ra .  Non  negh iamo neppure  che  d iano  e  
daranno sempr e  magg io r  r i sa l to  a l l a  f r edda  d ic i tu ra  o  na r raz ione  de i  
document i  e  g ioveranno  immensamente  a l l a  fu tu ra  s to r iogra f i a .  Ma ,  in  
ve r i t à ,  p re fe r i amo i l  s i s t ema  i t a l i ano  d i  f a rne  cosa  separa ta  dag l i  a r -
ch iv i :  po iché  non  hanno  a l cuno  de i  r equ i s i t i  d i  ques t i  i s t i t u t i ,  non  ne  
hanno  la  mul t ip la  f ina l i t à ;  e  s ’avv ic inano  assa i  megl io  a l l e  b ib l io teche  
e  a i  muse i  che  non  ag l i  a rch iv i . 

 
 

INVENTARIAZIONE 
 
 
INVENTARIO .  — Compiu to  l ' o rd inamen to  in  t u t t e  l e  sue  pa r t i  e  

r ipo r t a t i  su l l e  s chede ,  t an te  vo l t e  r accomanda te ,  i  numer i  e  l e  a l t r e  
ind icaz ion i  d i  se r ie ,  c lasse  ec . ,  r i cava te  dag l i  a t t i  s t ess i ,  ques te  schede  
p o t r e b b e r o  e s s e r e  c o n s i d e r a t e ,  c o m e  c o m p l e t e  e  d e f i n i t i v e ,  e  s e r v i r e ,  
qu ind i ,  da  minu ta  a  una  cop ia ,  che  se  ne  vo lesse  fa re .  Senonchè ,  se  
compi l a t e ,  s econdo  l e  r a ccomandaz ion i  f a t t e ,  e s se  dov rebbe ro  e s se re  
t an te  quan t i  sono  g l i  a t t i ,  va le re  t an to  pe r  un  a t to  s ingo lo ,  quan to  pe r  
una  f i l z a  o  pe r  un  r eg i s t ro ,  r i pe t e r e  s empre  l a  s t e s sa  d i c i t u r a  pe r  
quan t i  possano  esse re  g l i  a t t i  s imi l i ,  ec . ;  e ,  qu ind i ,  da re ,  da  un  l a to ,  un  
conce t to  inadegua to  de l l ’ en t i t à  deg l i  a t t i ;  da l l ’ a l t ro ,  d i s t r a r r e  co l l a  
inu t i l e  lungagg ine  de l l e  r ipe t i z ion i  s imi l i .  Occor re ,  pe r t an to ,  r aggrup-
pa r l e  anco ra  pe r  s e r i e  e  c l a s s i  come  sono  r agg ruppa t i  g l i  a t t i  ne l l ’o r -
d inamento ,  che  abb iamo da to  a i  medes imi ;  e  d i spor l e  in  modo  che  una  
so l a  d i c i tu ra  va lga  pe r  t u t t a  l a  c l a s se  o  se r i e :  s i cché  ch iunque  vo le s se  
r ice rcarne  a lcuna ,  sapesse  con  fac i l i t à  in  qua l  se r ie  o  c lasse  r inveni r la ,  
pe r  conseguenza ,  r inven i re  i l  r e la t ivo  a t to  o  reg i s t ro ,  o  con  voce  l a t ina  
i n v e n i r e ,  donde  i n v e n t a r i o .  In  ques ta  f a se  de l l e  ope raz ion i  
a r ch iv i s t i che ,  dunque ,  non  t r a t t a s i  p iù  d i  conosce re  i l  con tenu to  de l -
l ' a t t o ,  ma  sempl i cemen te  d i  s ape re  s e  que l l ’ a t t o  e s i s t a  e  ove  e s i s t a .  A  
ques t a  conoscenza  supp l i s ce  p rec i samen te  l ' i n v e n t a r i o ,  ne l  qua l e  
compar i scono  t r a sc r i t t e  l e  s chede  ne l l ’u l t ima  e l aboraz ione ,  a l l a  qua le  
l e  a b b i a m o  o r  o r a  s o t t o p o s t e . 
                                                 

(1) RO G G E  H., das Reichsarchiv ,  nell’Arch. Zeitschrift ,  XXXV (1925), p.  129. 
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L’ inven ta r io  può  de f in i r s i  r e t t amen te  pe r  que l l a  compos iz ione  o  
s c r i t t u r a ,  ne l l a  qua l e  sono  segna t e  pa r t i t amen te  l e  cose  e ,  ne l  c a so  
s p e c i f i c o ,  g l i  a t t i  d i  un  i s t i t u to ,  de i  qua l i  e sp r ime  l ’ en t i t à .  È  i l  quadro  
compless ivo ,  i l  p rospe t to  s in te t i co  d i  queg l i  a t t i ,  o rd ina t i  secondo  me -
t o d o  scientifico; de’ quali non considera la qualità , ma la sola quantità .  
Pe rc iò  da l  conce t to  d ’ inven ta r io  s i  sp r ig iona  quas i  i l  s enso  de l l a  nu -
meraz ione  e  de l l a  l oca l i zzaz ione ,  s enso  che  d i s t ingue  ques t a  sc r i t t u ra  
da  tu t t e  l e  e l aboraz ion i  cons imi l i .  Pur  t roppo ,  non  ponendovi  l a  do -
vuta a t t enz ione ,  t u t t e  ques t e  compos iz ion i  s i  confondono ;  ma  bas t a  
enunc ia rne  l a  de f in iz ione  pe r  ve d e r e  q u a n t o  d i f f e r i s c a n o  f r a  l o r o . 

La g u i d a ,  v a d e  m e c u m ,  è  que l l a  sc r i t t u ra  che  succ in tamen te  de -
sc r ive  parte per parte tutto l'insieme di un archivio generale, seguendone  
quas i  l a  co l locaz ione . 

Manuale storico archivistico  dicesi la descrizione ragionata di vari 
a rch iv i  gene ra l i  s ì  da  da re  una  idea  de l l a  lo ro  ampiezza  e  de l  l o ro  
con tenu to .  In  F ranc ia  d ices i  E t a t  g é n é r a l .  

I n d i c e  s o m m a r i o ,  i n v e n t a i r e  s o m m a i r e ,  l i s t ,  U e b e r s i c h t  d i c e s i  i l  
p rospe t to  numer i co  de l l e  co l l ez ion i ,  che  compongono  un  a r ch iv io . 

L’ e l e n co  è  l a  sc r i t t u ra  ne l l a  qua le  s i  r eg i s t r ano  l ' una  dopo  l ' a l t r a  
p iù  cose ,  s econdo  un  o rd ine  de te rmina to  pe r  ind ica rne  s i a  l a  quan t i t à ,  
s ia  la  qual i tà .  

Chiamasi  i nd i ce  l a  s eque la  de l l e  d ive r se  pa r t i  d i  un  manosc r i t t o  
o  s t ampa to ,  d i spos t a  s econdo  che  ques t e  pa r t i  v i  s i  p resen tano ,  pe r  
permetterne il rinvenimento nel volume del manoscritto o dello stampato.  

R e p e r t o r i o  è  l a  racco l ta  o  raggruppamento  de l le  cose  o  sogge t t i  d i  
un  manosc r i t t o  o  d i  una  se r i e  d i  manosc r i t t i  o  s t ampa t i :  r acco l t a  d i -
spos ta  in  un  o rd ine  de t e rmina to ,  a l f abe t i co  o  pe r  ma te r i e ,  s ì  da  age -
vo la re  i l  r i t r ovamen to  d i  una  o  p iù  d i  que l l e  cose  o  sogge t t i . 

S o t t o  i l  n o m e  d i  r e g e s t o ,  i n  i ng le se  c a l e n d a r ,  i n t endes i  i l  sun to ,  
p iù  o  meno  d i s t e so ,  de l  con tenu to  d i  un  a t to  s ingo lo ;  ovve ro ,  pe r  
e s t e n s i o n e , l a  r acco l t a  d i  pa recch i  d i  t a l i  sun t i . 

I l  c a t a l o g o  è  l ’ enumeraz ione  o  l i s t a ,  o rd ina ta  o  non  o rd ina ta ,  d i  
n o m i  o  t i t o l i  d i  p i ù  c o s e  c o n g e n e r i . 

Infine, appelliamo tavola delle materie  il prospetto alfabetico delle 
cose  accenna t e  o  t r a t t a t e  i n  un  manosc r i t t o  o  s t ampa to  de t e rmina to . 

L’ inven ta r io  ve ro  e  p ropr io  non  può ,  dunque ,  confonders i  con  
a lcuna  d i  que l le  pa r t i co la r i t à ;  che  g l i  sono  t a lvo l t a  suss id ia r i e ,  ma  
n o n m a i  r i e s c o n o  a  s o s t i t u i r l o . 

Es so  c i  p r e sen t a  l ’ i n s i eme  deg l i  a t t i  d i  un  en t e  d i spos t i  s econdo  
i l  me todo  s to r i co  s ì  da  f a r  r i v ive re ,  f i n  dove  s i a  pos s ib i l e ,  l ' a t t i v i t à 
d i  quell’ente e il suo modo di funzionare, senza scendere però a  descrivercene 
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p a r t i t a m e n t e  i l  c o n t e n u t o  n é  a  s m i n u z z a r n e  q u e l l e  f u n z i o n i  
i n  t u t t e  l e  p r a t i che ,  che  s i  r i pe tono  a t t r ave r so  g l i  anni  de l la  v i ta  d i  
q u e l l ’ e n t e .  P e r c i ò  p u ò  d i r s i  i n v e n t a r i o  s c i e n t i f i c o ;  ma erroneamente si 
d i ce  inven ta r io  sommar io ,  o  inven ta r io  ana l i t i co ,  que l lo  che  non  è  che  
un  i nd i ce  sommar io ,  o  ana l i t i co ,  o  s t a to  numer i co . 

 
SCOPO DELL ' I N V E N T A R I O .  — Secondo  l a  de f in iz ione  che  ne  ab -

b iamo da ta ,  l ' i nven ta r io  cons ide ra  l a  quan t i t à  deg l i  a t t i  e s i s t en t i  in  
una da ta  loca l i t à  o  co l locaz ione .  Non  può ,  dunque ,  e s se re  compi l a to  
s e  non  dopo  compiu to  l ' o rd inamento  d i  queg l i  a t t i ;  ma i ,  duran te  i l  
detto ordinamento. Sarebbe inutile trattenersi a dimostrarne la ragione. 

Se  t a le  è ,  l ' i nven ta r io  ha ,  in  conseguenza ,  pe r  p r inc ipa le  suo  
s copo  que l l o  d i  con t a r e  g l i  a t t i  i v i  co l l oca t i ,  d i  s e rv i r e  d i  con t ro l l o ,  
d i  r i s con t ro  a  t a l e  con tegg io ,  e  d ’ ind ica re  d i  co lpo ,  even tua lmen te ,  
le  quant i tà  mancant i . 

S iccome,  pe rò ,  ques te  quan t i t à  non  sono  ind ica te  un icamente  da  
numer i ,  ma  a l t r e s ì  da  t i t o l i ;  pe r  mezzo  d i  ques t i  t i t o l i  l e  quan t i t à  
mancan t i  vengono  de te rmina te ,  a lmeno ,  secondo  l a  se r i e ,  a l l a  qua le  
appar tengono ,  e ,  qu ind i ,  p iù  fac i lmente  r i n t r a c c i a t e . 

Rec ip rocamente ,  que i  numer i ,  que l l a  quan t i t à ,  i l lus t rano  que i  t i -
to l i  e  pe rmet tono  a  ch iunque  in tenda  esaminar l i  d i  fo rmars i  una  idea  
esa t t a  de l la  lo ro  en t i t à  e  qu ind i  de l la  convenienza  d i  fa rv i  con  buon  
s u c c e s s o  l a  r i c e r c a .  

Siccome questi titoli descrivono esteriormente, non riassumono, gli 
a t t i  a i  qua l i  s i  r i f e r i scono ,  cos ì  da l l ’ inven ta r io  non  devono  r i ch iede r s i  
informazioni sul contenuto dei singoli atti, ma semplicemente la guida, 
i l  p ro spe t t o  de l  con t enu to  (non  i l  con t enu to  de l l ’ a r ch iv io )  che vi  age -
vo l i  l e  r i c e r che ,  che  ap ra  l ' a cce s so  a l l e  s e r i e  deg l i  a t t i  i v i  i nd i ca t e . 

E  p o i c h é  q u e s t e  s e r i e  s o n o  r i p r o d o t t e  n e l l a  d i s p o s i z i o n e  s t e s s a ,  
ne l la  qua le  s i  t rovano  s i s temate  ne l l ’ord inamento ,  sc ien t i f icamente  da-
tov i ;  e  ques to  o rd inamento  tende  a  f a r  r iv ive re  l ' o rgan i smo che  emanò  
g l i  a t t i  compres iv i ,  cos ì  l ' i nven ta r io  deve  r i specch ia re ,  fo togra fa re ,  s e  
s i  po t e s se  d i r e ,  i n  ogn i  sua  pa r t e  i l  de t to  o rd inamen to  e  conse rva rne  
in ta t t a  l a  s t ru t tu ra .  

Ques ta  fo togra f i a  de l l ’o rd inamento  e  qu ind i  de l  con tenu t o  d e l -
l ' a rch iv io  è  da ta  da l l ’ inven ta r io  s i a  che  ques to  r imanga  manoscr i t to ,  
s i a  che  venga  da to  a l l e  s t ampe .  Ne l  p r imo  caso  e s so  è  des t ina to  a l  
se rv iz io  in te rno  ed  ha  una  pubbl ic i t à  l imi ta ta .  Ne l  secondo  è  l a rga-
men te  d i f fu so  e  può  r eca re  e s t e s i  bene f i z i  a l l e  r i ce rche  e  a l l a  s c i enza .  
Ques ta  d ive r s i t à  d ’uso  ha  pe rmesso  a  qua lcuno  d i  r i l eva re  che  i  r e -
qu i s i t i  e  g l i  s cop i  d i  un  inven ta r io  mutano  co l  mu ta re  de l l a  u l t e r io re  
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e l abo raz ione  d i  e s so ;  e  che  pe r t an to  que i  r equ i s i t i  e  s cop i  non  sono  
ugual i  per  l ' inventar io  da  r imane re  manosc r i t t o  e  pe r  que l lo  da  s t am-
pare .  Non  b i sogna  esagera re ;  ma  è  un  fa t to  che  in  pa recch i  cas i ,  
f inché  rimane manoscritto, l'inventario è considerato come lavoro prov-
visorio,  a l  qua l e  s i a  pos s ib i l e  e  l e c i t o  r e ca r e  que l l e  co r r ez ion i  e  ag -
giun te ,  che l'esperienza o nuovi ritrovamenti possano consigliare; men-
tre,  quando  s ia  pubbl ica to ,  è  r i t enu to  per  l avoro  def in i t ivo ,  inemenda-
b i l e  e  qu ind i  sogge t to  a  t u t t e  l e  c r i t i che ,  che  even tua l i  suo i  e r ro r i  
sugge r i scano .  Da  c iò ,  l a  l en tezza  e  d i c i amo  pure  l a  r i lu t t anza  deg l i  
a rch iv i s t i  a  dare  a l l e  s tampe  g l ' inventa r i ,  quando  non  s i  t ra t t i  d i  a r -
ch iv i  non  p iù  susce t t ib i l i  d i  aument i  o  d i  d iminuz ion i .  Da  c iò ,  l a  r e -
sponsab i l i t à  de l l ’amminis t raz ione ,  che  pubbl ica  l ' inven ta r io ;  e ,  qu ind i  
i l  d iv ie to  d i  comunica r lo ,  s e  non  s i ano  ce r t e  l a  de f in i t i va  in t eg r i t à  
de l l ’ a rch iv io  e  l a  pe r i z ia  de i  funz ionar i  adde t t iv i . 

In  ver i tà ,  dopo la  guerra  mondia le ,  una  nuova causa  d i  r i tegno  
a  pubb l i ca re  inven ta r i  è  so r t a  pe r  g l i  a r ch iv i  r accog l i t i cc i  i n  segu i to  
a l l e  az ion i  d i  r i cupe ro  de i  documen t i ,  a spo r t a t i  da l l e  l o ro  s ed i  e  i n-
c lus i  neg l i  inven ta r i  d i  queg l i  a rch iv i ,  mosse  da i  popo l i  che  a t t r ave r so  
i  s eco l i  e r ano  s t a t i  spog l i a t i  d i  que i  l o ro  documen t i  e  che  l i  r i t r ova -
vano in  quegl i  inventar i . 

Ind ipenden temente  da  c iò  sa rebbe  tu t tav ia  da  raccomandare  che  
l ’ inven ta r io  fosse  sempre  def in i t ivo ,  manoscr i t to  o  a  s tampa  che  fosse ;  
e  c h e  p e r c i ò  p e r  r e d i g e r l o  l ' a r c h i v i s t a  d o v e s s e  e s s e r e  s i c u r o  c h e  n o n  
fo s se  p iù  pas s ib i l e  d i  a cc re sc imen t i  o  d iminuz ion i  o  d i  qua l s i a s i  a l t r o  
mutamen to  sc i en t i f i co  o  a rch iv i s t i co .  A ques to  conce t to  s ’ in forma,  de l  
r e s to ,  i l  d iv ie to  v igen te  in  I t a l i a  d i  cance l l a re  a t to  a l cuno  segna to  in  
inven ta r io  senza  matura  cons ide raz ione  e  de l ibe raz ione  de l l e  au to r i t à  
s u p e r i o r i . 

Dicendo  che  l ' i nven ta r io  è  l a  r ip roduz ione  d e l la  s i s temazione  da ta  
a l l ’ a rch iv io ,  i n t end iamo che  non  s i  confonda  t a l e  s i s t emaz ione  co l l a  
co l locaz ione  a  pos to .  S i amo  sempre  ne l l a  f a se  in  cu i  l ' a r ch iv io  è  g i à  
o rd ina to ,  ma  non  ancora  accomoda to  su i  pa lche t t i  o  neg l i  a rmadi ,  ove  
d e v e  e s s e r e  r i p o s t o .  L ’ i nven ta r io  è  compi la to  senza  r igua rdo  a l l a  co l -
l ocaz ione  deg l i  a t t i ,  che  è  cosa  acces so r i a  e  mu tevo le ,  men t r e  l ' o rd i -
namen to ,  ch ’es so  deve  r ip rodur re ,  è ,  o  a lmeno  dovrebbe  e s se re ,  de -
f in i t i vo .  P iù  t a rd i  po t r à  accog l i e r e  i nd i caz ion i  d i  co l locaz ione ,  o s s i a  
q u o t a z i o n i ;  ma  non  ne  sarà  mai  sch iavo  e  po t rà  anche  fa rne  a  meno. 

 
MA T E R I A,  FORMA DELL ' I N V E N T A R I O .  — Gl i  a t t i  d i  ogn i  i s t i t u to  o  

en te ,  che  d i r  s i  vog l i a ,  d i  ogn i  se r i e  o  a rch iv io ,  f acen te  pa r t e  d i  un  
a rch iv io  genera le  o  anche  pe r  sé  s t an te ,  devono  avere  un  inventar io .  
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Sono  g l i  a t t i  e  l e  l o ro  spec ie ,  che  devono  ave re  l ' i nven ta r io ;  non  l e  
l o ro  fo rme  e s t e rne  o  i n t e rne ;  non  i  l o ro  pa r t i co l a r i  c a r a t t e r i .  Non  s i  f a  
dunque  l ' i nven ta r io  de i  r eg i s t r i ,  de l l e  pe rgamene ,  de l l e  f i l ze ,  de i  
pacch i ,  de i  ro to l i  ovvero  deg l i  a u togra f i ;  ma  que l lo  deg l i  a t t i  che  pos -
sono  a s sumere  una  d i  ques t e  fo rme  o  a l t r e  anco ra ,  i n t e r e s san t i s s ime  
s i a  p u r e  p e r  l a  c r i t i c a  d i p l o m a t i c a  e  s t o r i c a ,  c o m e  p e r  l e  r a c c o l t e  o  
co l l ez ion i  spec i a l i .  Non  s i  r i pa r t i s ce ,  dunque ,  l ' i nven ta r io  secondo  
que i  r eg i s t r i ,  que l l e  pe rgamene ,  que l l e  f i l ze .  R ipa r t i r lo  sa rebbe  un  
e r r o r e . 

Que l l ’ inven ta r io  s i  f a  s econdo  l ' o rd inamen to  sc i en t i f i co  o  s to r i co  
da to  a  que l l e  ca r t e ,  va l e  a  d i r e  s i  f a  pe rché  c i  r i p roduca  ne l  suo  com-
p l e s s o  quel che era l'amministrazione, l'istituto, l'ente, donde esse pro-
vengono;  non ,  que l lo  a  che  co r r i spondono  ne l l ’ ammin i s t r az ione  o  en te ,  
che  s i a ,  a i  g io rn i  nos t r i  sos t i tu i t a  ne l l e  s t e s se  funz ion i .  Deve ,  dunque ,  
conse rva re  l e  d iv i s ion i ,  c l a s s i  ec .  che  aveva  que l l ’ ammin i s t r az ione  o  
en te  quando  red igeva  queg l i  a t t i ;  non  sos t i t u i r l e  co i  t e rmin i  ogg i  co r -
r i sponden t i .  E  pe rc iò  non  deve  accog l i e r e  t i t o l i  a r t i f i c i a l i ;  che ,  pu re  
e s sendo  immagina t i  pe r  r endere  p iù  ch ia ra  l ' i n t e l l igenza  d i  que l l ’ a r -
ch iv io  o  d i  que l l e  funz ion i ,  r i e scono  spesso  a  fuo rv ia rne  l a  me n te  e  a  
c rea re  d i f f i co l t à  l à  dove  non  ve  ne  sono . 

Deve ,  pe r t an to ,  ogn i  s e r i e  conse rva re  i l  suo  t i t o lo  o r ig ina r io ,  e  
l ' appe l l a t ivo  pa r t i co la re  che  possono  ave re  a s sun to  s in  da l l ’ in i z io  g l i  
a t t i  o  g rupp i  d i  a t t i ,  che  l a  compongono .  Non  s i  po t rà ,  ad  esempio ,  
sos t i t u i r e  l a  voce  ca r tu l a r io  o  i n s t rumen ta r io  a  que l l a  de i  Ca le f f i  d i  
S iena ,  de l  l i b ro  de l l a  Margher i t a  d i  Vi t e rbo ;  d i r e  ca tas to  o  p la t ea  
anz iché  Domesday  book  d i  Londra ;  t e sore r ia ,  anz iché  Biccherna  d i  
S i ena ;  r epe r to r i  anz iché  Giu l i ane  d i  Pa le rmo . 

Non  s i  e l enche ranno  g l i  a t t i  componen t i  que l l a  s e r i e ,  c l a s se  ec .  
c apo  pe r  capo ,  ma ,  come  abb iamo  de t t o ,  pe r  c l a s se ,  s e r i e  ec .  so t t o  
un  numero  so lo  co l  l o ro  t i t o lo  o r i g ina r i o ,  i nd i cando  l e  da t e  e s t r eme ,  
l a  quan t i t à  deg l i  a t t i  e  deg l i  a l l ega t i  componen t i  l a  se r i e . 

Ta le  e l encaz ione  deve  esse re  f a t t a  con  ch ia rezza  ed  un i fo rmi tà  
pe r  non  da re  magg io re  impor tanza  ad  un  a t to  o  se r i e ,  r i spe t to  ag l i  
a l t r i ,  e ,  qu ind i ,  t r a r r e  i n  e r ro re  c i r ca  l a  na tu ra  e  l o  s copo ,  pe l  qua le  
l ' a t t o  f u  c o m p i l a t o . 

La  chiarezza  ed  uni formi tà  graf i c a m e n t e  p o s s o n o  e s s e r e  o t t e n u t e  
co l l a  sc r i t t u raz ione  l a  p iù  sempl i ce ;  ma  sono  as sa i  a iu t a t e  da l l ’ ado -
z ione  d i  modul i  l a rgamente  e  modera tamente  f inca t i .  Tu t tav ia ,  non  è  
l ec i to  e sage ra re  l a  f i nca tu ra  s ino  a  f a r l a  compar i r e  come  una  t a b e l l a ,  
o s s i a  un  mode l lo  scompar t i to  in  co lonne ,  in  capo  a l le  qua l i  s ia  appos to  
il titolo di quello che ognuna deve contenere, contenuto spesso indicato 
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so l t an to  da  un  numero  o  da  un  segno  convenz iona le .  È  co tes to  un  
eccesso  d i  un i fo rmi tà  o ,  s e  s i  vuo le  anche ,  d i  o rgan izzaz ione , che ,  
c o m e  tutti i suoi simili, presenta molti difetti: primo fra tutti, quello di 
s c e m a r e  l a  l i b e r t à  d e l  r e d a t t o r e  e  d i  c o s t r i n g e r l o  a  c o n t o r c e r e  g l i  a t t i  
pe r  f a r l i  cap i r e  ne l l e  co lonne  e  so t to  i  t i t o l i  p red i spos t i .  D’a l t r a  pa r t e ,  
non  è  poss ib i l e  p revede re  tu t t e  l e  va r i e t à ,  che  possano  as sumere  g l i  
a t t i ,  e ,  qu ind i ,  p revede re  ed  e sp r imere  tu t t i  i  t i t o l i ,  so t to  i  qua l i  po -
t r e b b e r o  c a d e r e :  e  p e r c i ò  p a r e c c h i  a t t i  n o n  p o s s o n o  s o t t o p o r v i s i  e  s i  
p r e sen t ano  ne l l a  t abe l l a  o  monch i  o  fuo r i  d i  pos to ,  o  non  s i  p r e sen-
tano  a f f a t to .  Ino l t r e  l a  t abe l l a  d i so rgan izza  l ' o rd inamen to  sc i en t i f i co ,  
che , ripetute volte, abbiamo convenuto di conservare e riprodurre. Può, 
checchè  s i  d ica ,  da re  un  r i sparmio  d i  spaz io ;  non  sempre ,  una  mag-
g i o r  rap id i tà  d i  r i t rovamento ;  ma,  spesso  anc he ,  r eca  con fus ione  pe l  
con t inuo  r i ch iamo  da  f a re  a i  t i t o l i ;  e ,  s e ,  ado t t a t a  pa rz i a lmen te  so l -
t an to  in  un  inven ta r io ,  p resen ta  una  d i scordanza  d i  sc r i t tu raz ione ,  che  
scema que l l ’un i formi tà ,  pe r  l ' appunto ,  de l la  qua le  s i  va  a  cacc ia .  
Qua lcuno  sogg iunge  che , in  caso  d i  pubb l i caz ione  de l l ’ inven ta r io ,  che  
con tenga  s i f f a t t a  t abe l l a ,  l a  spesa  d i  s t ampa  c resce  a  d i smisu ra :  ed  è  
ve ro ;  ma  ques to  è  pa r t i co l a re  ben  mesch ino  d i  f ron te  ag l i  a l t r i  d i f e t t i  
r i l eva t i . 

 
APPENDICE ALL ' I N V E N T A R I O .  — L’ inven ta r io  desc r ive  g l i  at t i  o 

l e  spec i e  d i  a t t i  d i  un  i s t i t u to ,  en t e  ecc . ;  e  l i  de sc r ive  t u t t i .  Ma ,  come  
g i à  ne l l ’ o rd inamen to  s i  sono  t r ova t e  l e  c a r t e  d i  co r r edo ,  co s ì  qu i  an -
co ra  l e  t rov iamo,  se  l ' i nven ta r io  deve  r ip rodur re  e  conse rva re  l a  s t ru t -
tu ra  de l l ’o rd inamento ;  e  que l l e  c a r t e  p o s s o n o  e s s e r e  m e m o r i e ,  c o p i e ,  
compos iz ion i ,  cod ic i ,  l i b r i  e c .  e c .  Es se ,  r i pe t i amo ,  non  hanno  se rv i to  
p ropr iamente  a l lo  svo lg imento  de l l e  a t t iv i t à  d i  que l l ’en te ,  ma  pure  v i  
sono  s t a t e  adope ra t e  come  sus s id io ,  come  appa recch io  cu l t u r a l e  ec .  
Hanno  formato  un’append ice  ag l i  a t t i  de l l ’ en te ;  fo rmano  un’appen-
d i c e  anche  a l l ’ inven ta r io  d i  ques t i  a t t i ,  e  qu ind i  l a  lo ro  desc r i z ione  
pa r t i co l a re  non  può  en t r a re  ne l l ’ i nven ta r io  s t e s so ,  ma  so l amen te  in  
ques ta  append ice  a l  medes imo . 

Non così può dirsi delle indicazi oni bibliografiche relative agli atti 
descritti nell’inventario dei quali in qualche modo sono da considerarsi 
come una  in tegraz ione .  Giovano a  ch iunque  consul t i  l ' inventar io ;  ma,  
s e  r e l ega te  ne l l ’ append ice ,  non  possono  p iù  r eca re  que l  g iovamen to , 
e spesso rimangono ignorate. Devono, dunque, riportarsi accanto agli 
atti,  a i  qua l i  s i  r i f e r i scono ,  p re fe r ib i lmen te  in  no ta  a  p i e ’  d i  pag ina .  
Ad agevolare le ricerche sarebbe anche desiderabile che su coperte o 
moduli singoli allegati agli atti stessi que l l e  i nd ica z i o n i  f o s s e r o  r i p o r t a t e . 
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Non s iamo neppure  d ’avv iso  d ’ inc ludere  in  que l l ’appendice  l e  
l i s t e  d i  r eges t i ;  che  i nvece  r i en t r ano  in  queg l i  i s t rumen t i  su s s id i a r i  
de l l ’ inven ta r io ,  a i  qua l i  abb iamo tes t é  accenna to . 

 
DE S C R I Z I O N E  D E L L ' I N V E N T A R I O .  § 1. — Non è ammissibile che altro 

s i a  l ' o rd ina to re ,  a l t ro  i l  r eda t to re  de l l ’ inven ta r io :  e ,  qu ind i ,  neppure ,  
che  ques t i  non  abb ia  l a  pe r fe t t a  conoscenza  de i  document i  e  de l  modo ,  
co l  qua le  s i ano  s ta t i  mess i  ins ieme .  Perc iò  p resumiamo come acqu is i t a  
t a l e  conoscenza  con  tu t t e  l e  c o n s e g u e n z e ,  c h e  t r a e  s e c o . 

E ,  p r ima  f ra  tu t t e ,  è  l a  d i c i tu ra ,  i l  f r a sa r io  adopera to  in  queg l i  
a t t i ;  f r a sa r io  che  i l  r eda t to re  dovrà  p rocura re  d i  conse rva re  quan to  
p iù  s i a  poss ib i l e ,  maga r i  f acendo lo  segu i r e  da  que l lo  co r r i sponden te ,  
ch iuso  f ra  pa ren t e s i .  C o s ì  c o n s e r v e r à  i l  t i t o l o  d i  r a s p e  ai  registri  delle 
s en tenze  c r imina l i  de l l ’Avogar ia  d i  comun d i  Venez ia ;  d i  m i s t u r e  
ai  l ib r i  deg l i  s t ipend ia t i  de l  Comune  d i  S iena ;  d i  a p o d i s s e  d e l  C o n-
c i s to ro  d i  S iena  a i  manda t i  d i  pagamento ,  d i  c e r c h e  d e l  c o n t a d o  ai  
l i b r i  pe r  l ' impos iz ione  de l l a  t a s sa  annua le  de l  g rano ,  v ino  e  o l io ,  
s empre  a  S i ena ,  e c .  e c . 

Cos ì ,  pu re ,  conse rve rà  l e  i nd icaz ion i  d i  p receden t i  a r ch iv iaz ion i  
pe r  fo rmarne  una  l i s t a  con t inua  d i  concordanze  co l l e  nuove ,  a l f ine  d i  
agevo la r e  a i  r i c e r ca to r i  i l  r i s con t ro  deg l i  a t t i ,  g i à  p r ima  d i  l o ro  con-
su l t a t i .  Ques t ’avver tenza  va le  anche  pe r  g l i  a t t i  s c io l t i ;  l e  cu i  no te  
te rga l i  cont r ibu iscono sempre  grandemente  a l la  lo ro  s tor ia  a rch iv is t ica  
e  spe s so  anche  a l l a  c r i t i c a  s t o r i c a .  

§  2 .  — Ogni  pa r t i t a  da  desc r ive re  in  inven ta r io  deve  por ta re  
un numero ;  e  pe r  pa r t i t a  i n t end iamo  cos ì  un  a t t o  s ingo lo ,  come  una  
seque l a  d i  a t t i  congene r i . 

Ta lun i  pe r  amore  d i  p rec i s ione  sudd iv idono  que l  numero  in  so t -
tonumer i .  A l t r i  adope rano  un  s i s t ema  mis to  d i  numer i  e  d i  l e t t e r e  de l -
l ' a l f abe to ,  ma iusco le  e  minusco le .  Ques to  s i s t ema  r i sen te  t roppo  d i  b i -
b l i o t eca  pe r  e s se re  da  no i  f avo r i t o .  G iova ,  f o r se  e  s enza  fo r se ,  a  r i -
t rova re  in  una  da t a  co l locaz ione  i l  l i b ro ,  che  s i  ce rch i .  Ma  r ipe t i amo  
che  l ' o rd inamento  e  l ' i nven ta r io  d i  un  a rchiv io  non  devono  tener  
c o n t o  della collocazione materiale, che riceveranno gli atti, collocazione ,  
che  d ipende  da  mi l l e  cause  e s t e rne ;  e  qu ind i  non  possono  r imanere  
pe rennemen te  so t to  l ’ i ncubo  d i  un  t r a s loco  che  bu t t i  pe r  a r i a  t u t t a  l a  
numerazione e spesso anche l'ordinamento, faticosamente dato agli atti.  

S iamo d’avviso  che  una  numeraz ione  progress iva  cont inua ,  s ia  la  
mig l io re  e  p iù  so l l ec i t a  i nd icaz ione  che  s i  possa  da re  a  un  a rch iv io ;  
bene  in teso  sempre ,  quando  non  v i  s i a  p iù  susce t t ib i l i t à  d i  mutamento  
ne l l a  compag ine  d i  e s so .   
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Ques ta  numeraz ione  p rogress iva  con t inua ,  o  d i  corda ,  va le  pe r  
tu t t i  i  cas i :  anche  per  que l l i ,  ne ’  qua l i  convenga  d i s t inguere  var i  mo -
ment i  d i  una  medes ima  se r ie .  In fa t t i ,  se ,  ne l lo  svo lg imento  de l l a  se r i e ,  
una  r i fo rma o  un  inc iden t e  venga  ad  ind ica re  che  i l  co rso  de l l ' a t t iv i t à ,  
o  l e  a t t r ibuz ion i ,  da  cu i  de r iva  que l l a  se r i e  e  che  r appresen ta ,  
abbiano  sub i to  modi f i caz ion i ,  pe r  l e  qua l i  i l  co r so ,  l e  a t t r ibuz ion i  sus -
seguen t i ,  pu r  r imanendo  s imi l i ,  non  sono  p iù  in  tu t to  e  pe r  tu t to  ugua li 
a l l e  p r eceden t i ,  occo r r e  che ,  s eppu re  ne l l ’o rd inamen to  co r r a  t u t t a  d i  
segu i to ,  ne l l ’ inven ta r io  l a  se r i e  r i specch i  que l  mutamento ,  pe r  modico  
che  s i a .  E  perc iò  assuma tan t i  numer i  quan t i  sono  i  g ruppi ,  ne i  qua l i  
s i  sono potute raccogliere le variazioni simili, apportate all’insieme della 
se r i e  da  que l l a  r i fo rma  o  da  que l l ’ inc iden te .  E ,  in  ve r i t à ,  ogn i  nu-
m e r o  non  può  ind i ca re  s e  non  a t t i  i n  t u t t o  e  pe r  t u t t o  s imi l i  d i  con-
t enu to ,  senza che alcuno di essi possa distinguersi dagli altri per qualche  
maggiore  o  mino re  pa r t i co l a r i t à ,  e  c iò  i n  o s sequ io  a l  p r i nc ip io  de l l ’ u-
n i fo rmi t à  e  de l l a  equ ipo l l enza  de l l e  s ingo le  pa r t i t e  de l l ’ inven ta r io . 

Cos ì  pu re ,  e  l ' abb i amo  p reavv i sa to ,  è  neces sa r io  f a r e  s c rupo lo -
samen te  r i l eva re  l e  l a cune ,  che  s i  r i s con t r i no  i n  una  s e r i e , anz i  tu t to ,  
a  scanso  d i  r e sponsab i l i t à  se  non  a l t ro  pe r  sca r sa  d i l igenza ,  d ipo i ,  pe r  
non  agg rava re  l ' ope ra  de l  r i ce rca to re ,  che  po t r ebbe  c r ede re  d i  t r o -
vars i  d i  f ron te  a  una  se r i e  numerosa ,  men t re  non  v i  sono  se  non  g l i  
a t t i  i n i z i a l i  e  f ina l i  e  que l l i  i n t e rmed i i  mancano . 

I l  modo  p iù  comune  d i  segna la re  que l l e  mancanze  è  que l lo  d i  
ch iude rne  l ' i nd icaz ione  en t ro  pa ren tes i  dopo  l a  da ta  e s t r ema  de l l a  
se r i e ,  o  in  no ta  a l l a  pa r t i t a .  

A l t r i  sugger i sce  d i  l a sc i a re  add i r i t t u ra  uno  spaz io  vuo to  ne l l ’ in-
ven ta r io ,  co l l a spe ranza  d i  po te r lo  co lmare  con  u l t e r io r i  r inven imen t i .  
Non  è  fo r s e  un  t a l  s i s t ema  e sp l i c i t a  con fe s s ione  d i  d i f e t t o  d i  p r epa -
raz ione  per cui si ammetta di ignorare se la serie sia proprio completa? 
Non  è  fo r se  p roc l amare  che  i nvece  d i  f a r e  co l l ’ i nven ta r io  un  opera  
de f in i t iva ,  c i  accon ten t i amo d i  f a re  qua lche  cosa  d i  appross ima t ivo? 

§  3 .  — La  numeraz ione  co r r i sponde  a l  pos to  d i  ogn i  pa r t i t a  ne l -
l ' inven ta r io .  Ques to  pos to  d ipende  da  due  e l emen t i :  l a  s e r i e  e  qu ind i  
i l  t i t o lo  che  ques ta  por t a ;  e  l a  da ta .  

§  4 .  — In  quan to  a l l a  s e r i e ,  e s sa  a s sume  i l  t i t o lo  o r ig ina l e ,  che  
por tavano  g l i  a t t i  a l  momento  de l l a  lo ro  redaz ione ,  come abb iamo g ià  
de t to .  E  po iché  queg l i  a t t i  s i  r annodano  tu t t i  i n to rno  a  un  nuc leo  d i  
attività, anche se gli appellativi particolari siano diversi, il titolo da pre-
scegliere è  q u e l l o  p r o p r i o  d i  q u e s t o  n u c l e o . 

S i  de sc r ivono  s empre  l e  s e r i e  comple t e  o r i g ina l i  pe r  l e  p r ime ,  s e -
condo  l ' o rd inamento  da to  a l l ’ a rch iv io .  Seguono  d ’o rd ina r io  g l i  a t t i  
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s c i o l t i  e  i n f i n e  l e  m i s c e l l a n e e .  M a  q u e s t e  m i s c e l l a n e e  non possono mai 
in f ramezza r s i  a l l e  se r i e .  Esse  devono  desc r ive r s i  i n  t a l  modo  da  d imo -
s t r a r e  que l  che  s i ano  i  documen t i ,  che  l e  compongono ,  non  que l lo  che  
e s s i  c o n t e n g a n o . 

Abbiamo adopera to  t e s t é  l a  pa ro la  t i to lo ,  pe rché  ve ramente  l a  de -
sc r iz ione  d i  una  pa r t i t a  d e v e  c o n s i s t e r e  i n  u n  s e m p l i c e  t i t o l o . 

I l  f r a s a r i o  d i  ques to  t i t o lo  deve  e s se r e  pos s ib i lmen te  un i fo rme ,  
cos ì  ne l  modo  d i  e sp r imer s i ,  come  ne l l a  l unghezza .  

Pe i  nomi  d i  pe r sone  e  d i  l uogh i ,  come  anche  d i  pa r t i co la r i t à ,  che  
non  s i  sapp iano  rendere  esa t t amen te  e  p rec i samente  in  l inguagg io  
moderno ,  s i amo  d ’avv i so  che  i l  m ig l io r  cons ig l io  s i a  que l lo  d i  r i po r -
t a r l i  qua l i  compar i s cono  ne l l ’o r ig ina l e . 

S i ccome  ques t a  d i f f i co l t à  i ng rand i s ce  co l  r i s a l i r e  ne i  s eco l i ,  co s ì  
sa rà  min ima negl i  a rch iv i  modern i ,  ne i  qua l i  po t rà  d ipendere  da  e r -
r o r e  d i  p ronunz ia  o  d i  g ra f ia :  pe r  cu i  va lgono  sempre  l e  norme,  g ià  
de t ta te ,  pa r lando  de l l ’o rd inamento ;  d iven te rà  maggiore  neg l i  a rch iv i ,  
che  r i s a lgono  a  seco l i  l on tan i  e  non  sa rà  so l a .  

In  quegl i  a rch iv i  an t ich i  l a  scars i tà  de l la  mate r ia  documenta r ia ,  
s ino  a  noi  pervenuta ,  re la t ivamente  a l l ’abbondanza ,  che  se  ne  aveva ,  
ne  acc resce  i l  va lo re  e  l ' impor t anza .  S i cché ,  s eguendo  anche  pe r  e s sa  
nell’inventario la regola della uniformità tante volte ripetuta, verremmo 
a  f rus t ra re  que l l a  de l la  equipol lenza ,  e  daremmo un’  idea  inadeguata  
de l l ’ i n t e r e s se  che  può  o f f r i r e  un  a r ch iv io  ne i  va r i  suo i  e l emen t i . 

A  cor reggere  t a l e  sconven ienza  in te rv iene  l a  norma  a rch iv i s t i ca  
che  insegna  come l ’ampiezza  de l l a  desc r iz ione  in  inven ta r io  d ipenda  
dal la  dat a  de l  documen to ;  e ,  pe rc iò  come ,  non  r e s t r ingendo  magg io r -
men te  l a  desc r i z ione  en t ro  i l  quadro  de l l ’un i fo rmi tà  p rede t t a ,  ma  d i -
s t endendo la  ne i  pa r t i co l a r i  de l  con t enu to  de l l ’ a t t o ,  da  e s sa  con tem-
p la to ,  s i  r i o t t enga  que l l ’ equ i l i b r io  economico  che  deve  sempr e  p r e -
s i ede re  a l l a  r edaz ione  d i  un  inven ta r io .  Ques ta  magg io re  desc r i z ione  
d e l l ’ a t t o  s i  o t t i e n e  p e r  m e z z o  d e l  r e g e s t o ,  de l  qua le  abb iamo or  o ra  
da to  l a  de f in iz ione  schemat i ca .  

L’oppor tun i t à  d i  r eges ta re ,  anz iché  desc r ive re ,  un  a t to  è  ind i -
ca ta  dal la  data .  

Ques ta  da ta  non  è  f i s sa ,  non  è  da  per  tu t to  ugua le ,  d ipende  da l le  
v icende  s to r iche  de i  paes i ,  a ’  qua l i  appar tengono  g l i  a t t i ,  e  qu ind i  da l -
l ' abbondanza  o  scars i tà  de l la  mater ia  documentar ia .  

Essa  deve  es se re  dunque  de te rmina ta  da l  r eda t to re  de l l ’ inven-
t a r io  e  sp iega ta  ch ia ramente  a l  lume  de l l a  c r i t i ca  s to r i ca  e  d ip lomat ica  
ne l l a  p re faz ione ,  che  deve  p recedere  ogn i  inven ta r io .   
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V’ha  ch i  s i  f e rma  a l l a  mor te  d i  Ar r igo  VII  d i  Lussemburgo  ne l  
1313 ,  a l t r i  r i s a l e  a l  1130  anno  de l l a  fondaz ione  de l  r egno  normanno  d i  
S i c i l i a ,  a l t r i  a l  1216  anno  de l l a  cod i f i caz ione  de l l e  u sanze  mi l anes i  
ne l  L ibe r  Consue tud inum.  Neg l i  a rch iv i  toscan i  tu t t e  l e  pe rgamene  
s c i o l t e  d e l l e  s e z i o n i  d e t t e  d e l  D i p l o m a t i c o  s o n o  b e l l a m e n t e  r e g e s t a t e  
in  cen t ina ia  d i  vo lumi .  E  pe r  c i t a rne  uno  deg l i  ul t imi  e sempla r i  ab -
b iamo i l  Reges to  de l l e  pe rgamene  de l  monas te ro  d i  San t ’Andrea  d i  
Fe r ra ra  compi l a to  ed  ed i to  da  Ot to r ino  Montenoves i  su  documen t i  
membranace i  da l  1295  a l  1444  ( 1 ) .  Sapp iamo  a l t r e s ì  che  g l i  a r ch iv i s t i  
o l andes i  hanno  s ce l t o  come  t e rmine  pe r  l a  compi l az ione  de i  r eges t i  
l ' anno  1600 :  che  pe r  no i  e  pe r  l a  massa  d i  a t t i  che  pos sed i amo  r iu-
s c i r e b b e  t r o p p o  t a r d o  p e r  n o n  e s s e r e  s o v e r c h i a t o  e  s e p o l t o . 

De l  modo  d i  r ed ige re  i  r eges t i ,  e  d i  a l cune  spec i e  d i  a t t i ,  d i -
r emo  po i .  Pe r  o r a ,  r i l ev i amo  che  i l  r e g e s t o  è ,  s e c o n d o  n o i ,  i l  p e r f e -
z ionamento  d i  una  pa r te  de l l ’ inven ta r io ;  e ,  se  lo  re legh iamo in  ap-
pend ice  o in volume a parte, intendiamo con ciò escludere la possibilità 
e  l a  conven ienza  che  s ’ in f rammezz i  co l l e  a l t r e  pa r t i  de l l ’ inven ta r io .  
Non può un inven ta r io  e s se re  r eda t to  i n  pa r t e  so t to  fo rma  schema t i ca  e  
i n  pa r t e  so t t o  fo rma  d i  r eges to .  Una  so l a  deve  e s se re  l a  fo rma  de l -
l ' inven ta r io  per  conservare  l ' un i fo rmi tà  p resc r i t t a  e  l a  g ius ta  economia  
d e l l e  s i n g o l e  s u e  p a r t i  e  d e l  l o r o  v a l o r e . 

Con  c iò  no i  ven i amo a  r ipe te re  l a  nos t r a  r i l u t t anza  a  in t rodur re  
ne l  co rpo  de l l ’ i nven t a r i o  t abe l l e  s i n t e t i che ;  e  a  con fo r t a r e  a l t r e s ì  l ’ o -
p in ione  che ,  pe r s ino  anche  pe r  l e  mappe ,  p i an te ,  ca r t e  topogra f i che ,  
d i segni  ec .  sc io l t i ,  possedut i  da  ogni  a rch iv io ,  convenga  in  inve n ta r io  
r aggruppar l i  a l f abe t i camen te  so t to  i l  nome  de l l e  va r i e  loca l i t à  e  da re  
uno  de i  numer i  p rogress iv i  ad  ogn i  g ruppo ,  ma  d i  r imandarne  l ’e lenco  
desc r i t t i vo  in  append ice . 

È  oppor tuno  r i co rda re  che  s i  f a  l ' i nven ta r io  deg l i  a t t i  e  non  de l  
l o r o  contenuto. E per tan to  sa rà  sempre  da  ind icare  qua le  s ia  l a  na-
tura  di  queg l i  a t t i ,  non  mai  sp iega rne  i l  con tenu to .  In  a l t r e  pa ro le  
sarà necessario far rilevare che un atto di giustizia sarà una citazione, 
un verbale  d’udienza ,  un  decre to ,  una  ord inanza ,  una  sentenza ,  ec . ;  
che  un  a t to  possessor io  sa rà  una  compra ,  una  vendi ta ,  una  permuta ,  
una donazione, ec.  Non s i  d i rà  in  inventar io :  Tiz io  vende  a  Caio ;  
ma,  vendi ta  d i  Tiz io  a  Caio . 

G l i  a l l e g a t i  d i  d a t a  a n t e r i o r e  all’atto, al quale s i  r i f e r i s c o n o , vale 
a  d i r e  i  suo i  p r e ce d e n t i ,  pe r  d i r l a  i t a l i anamente  invece  de l  b a r b a r o  
                                                 

(1)  Ferrara,  t ip.  Zuffi,  1926, 8.° gr.  pp. 220, estr.  dagli Atti  e Memorie della Deputazione 

ferrarese di storia patria, vol. XXVI. 
 



 

La biblioteca di ARCHIVI – http://archivi.beniculturali.it   E. CASANOVA  - Archivistica 
 

261

ante-atti , non influiscono sulla collocazione in inventario dell’atto, col 
qua le  sono  en t ra t i  i n  a rch iv io ;  ma  sono  s in t e t i camen te  accenna t i  a l  s e-
gu i to  de l l a  de sc r i z ione  d i  t a l e  a t t o . 

Pe r  economia  d i  spaz i o  e  un i fo rmi tà  d i  d i z ione  e  d i  r edaz ione  
s i  suo le  f a r e  l ' i nve r so  pe r  l e  con fe rme  succes s ive  d i  un  a t t o .  Va le  a  
d i r e ,  s i  r e g i s t r a  q u e s t o  a t t o  e  s i  a c c e n n a  s i n t e t i c a m e n t e  a l l e  s u e  c o n-
f e rme :  P r iv i l eg io  de l l ’ impe ra to r e  X  in  f avo re  d i  .  .  .  co l l e  con fe rme  
degl i  impera to r i . . .  

N e i  r o t o l i  e  p l i c h i  d i  a t t i  c u c i t i  l ' u n o  a l  s e g u i t o  d e l l ’ a l t r o ,  c o s ì  
f r equen t i  neg l i  a rch iv i  i t a l i an i ,  i n  que l l e  co l l ane  d i  a t t i  i n f i l za t i  a  uno  
spago ,  che  spesso  s ’ incon t rano  neg l i  a rch iv i  g iud iz ia r i  e  f inanz ia r i ,  i l  
r e d a t t o r e  c o n s i d e r a  c he  ro to l i  e  co l l ane  sono  pe rvenu t i  a l  depos i t o ,  
g i u n t o  s i n o  a  n o i ,  o  p e r  e f f e t t o  d e l l ’ a t t o  p i ù  r e c e n t e  c u c i t o v i  o  i n-
f i l za tov i ,  ovve ro  in s i eme  con  e s so ,  non  ma i  p r ima .  E  pe rc iò  co l loca  
ne l l ’ i nven t a r io  t u t t o  i l  r o to lo  o  l a  co l l ana  so t t o  ques t ’u l t imo  a t t o ,  a c -
cennando  brevemente  ag l i  a l t r i ,  che  l ’ accompagnano . 

Pu r  t roppo ,  pe rò ,  s e  l a  cuc i tu ra  deg l i  a t t i  è  t u t t o ra  r i spe t t a t a ,  
pe rché  in  ve r i t à  non  c rea  d i f f i co l t à ,  né  d i so rd ine  ne l l a  conse rvaz ione  
deg l i  a t t i ,  a l t r e t t an to  non  può  d i r s i  de l l e  co l l ane  d i  a t t i  i n f i l za t i  a l l a  
r in fusa  e  qu ind i  d i so rd ina tamen te .  Esse  cos t i tu i scono  un  ingombro ,  
come  cos t i tu ivano  anche  ne l  passa to ;  ma ,  se  a l lo ra  s i  s c iog l i evano  
pe r  r accog l i e rne  e  cuc i rne  g l i  a t t i  i n  que l l e  che  no i ,  anche  ogg i ,  ch i a-
miamo f i l ze ,  ogg i  pur  t roppo  non  v’ha  neppu re  i l  pens i e ro  d i  t ene rne  
un i t i  g l i  a t t i .  S i  t ag l ia  lo  spago;  s i  s f i l ano ;  e  s ’abbandonano  a l l a  
ven tu ra  g l i  a t t i  s c io l t i ,  che  pe rdono  d i  mo l to  de l  l o ro  ca ra t t e r e  e  va -
l o r e  s t o r i c o . 

§  5 .  DATAZIONE .  — Rispe t to  a l l a  da ta ,  va le  i l  p r inc ip io  che  l a  
da ta  in iz ial e  p iù  an t i ca  f a  l egge  in  f a t to  d i  p recedenza  ne l l a  numera-
z ione  in  inven ta r io . 

Ma,  qua le  è  ques ta  d a t a  i n i z i a l e ?  
I n  un  a t to  s c io l to  e s sa  è  un ica  e ,  pe rc iò ,  non  p re sen ta  d i f f i co l t à ,  

t r anne  che  non  s i a  comple t a  né  e sp re s sa ,  ne l  qua l  c a so  socco r rono  l e  
norme  de t t a t e  d i s co r r endo  de l l ’o rd inamen to  c rono log i co .  Qua lo ra  l a  
da ta  fosse  comple ta t a  o  appross ima t ivamente  f i s sa t a ,  ovvero  fosse  ne -
c e s s a r i o  r i c o r r e r e  a l l a  d a t a z i o n e  a r c h i v i s t i c a ,  il  redattore dovrebbe te-
ne rne  con to  e  f a re  appar i r e  l ' ope ra  sua  pe r  mezzo  d i  p a r e n t e s i . 

C red i amo  oppor tuno  r i pe t e r e  a l t r e s ì  che ,  t r ovandos i ,  ne l l a  r eda -
z ione  d ’ inven ta r io  d i  a rch iv io  an t i co ,  d i  f ron te  a  da te  ind ica te  secondo  
s t i l i  d ive r s i  da  que l lo  moderno  ( in  cu i  l ' anno  cominc ia  co l  1 . °  gen-
n a i o ) ,  c o m e  p e r  e s e m p i o  s e c o n d o  l o  s t i l e  de l l ’ Incarnazione  (25 marzo:  
ca lcu lus  f lo ren t inus  e  ca lcu lus  p i sanus ) ,  lo  s t i l e  vene to  (1 . °  marzo) ,  lo  



 

La biblioteca di ARCHIVI – http://archivi.beniculturali.it   E. CASANOVA  - Archivistica 
 

262

s t i l e  f r ancese  (Pasqua  d i  Resu r rez ione ) ,  l o  s t i l e  b i zan t ino  (1 . °  s e t t em-
b r e )  e  l o  s t i l e  de l l a  Na t i v i t à  ( 25  d i cembre ) ,  l ' a t t o  deve  e s se r e  co l l o -
c a t o  a l  p o s t o  c h e  g l i  s p e t t a  s e c o n d o  l o  s t i l e  m o d e r n o ,  m a  i l  r e d a t t o r e  
deve  a l t r e s ì  e sp r imere  i l  computo  a l l ’ an t i ca ,  s i a  va lendos i  d i  f r az ione ,  
s i a  ch iudendo  l a  da t a  moderna  f r a  pa ren te s i :  1375  s t i l e  f i o r . ,  gen-
na io  2 5  =  1 3 7 5 / 6  s .  f .  o v v e r o  1 3 7 5  s .  f .  ( 1 3 7 6 ) . 

L a  da ta  in iz ia le  acquis ta  veramente  la  sua  impor tanza  quando s i  
t r a t t i  d i  r acco l t a  d i  a t t i  s i a  i n  s e r i e ,  s i a  i n  un  so lo  r eg i s t ro .  In  una  
s e r i e  d i  r acco l t e  d i  a t t i  o r ig ina l i ,  p recede  na tu ra lmen te  que l l a  che  ha  
l a  da t a  in i z i a l e  p iù  an t i ca .  De l l e  cop ie  d i  a t t i ,  an t eceden t i  ad  e s sa ,  
a l l ega te  a  queg l i  o r ig ina l i  s i  t i en  con to ,  non  g i à  pe r  f a r  r i s a l i r e  s ino  
a l l a  l o ro  da t a  l ' i n i z io  de l l a  s e r i e ,  ma ,  come  os se rvaz ione  o  r i l i evo  
supp lementa re  a l l a  pa r t i t a  desc r i t t a .  

Quando  pa recch ie  de l l e  r acco l t e  de l l a  s e r i e  abb iano  tu t t e  la  s tessa 
da ta  in iz ia le  ed  appar tengano  tu t t e  ve ramente  a l l a  medes ima  se r ie ,  
p recede  l e  a l t r e  que l l a  che  ha  l a  p iù  an t i ca  da t a  f ina l e ;  e  cos ì  v i a .  

R i spe t t o  a i  r eg i s t r i ,  s i  p r e sen t a  i l  c a so  che  g l i  a t t i  t r a sc r i t t i v i  v i  
s i ano  s t a t i  i n se r i t i  vo l t a  pe r  vo l t a che  fu rono  compi l a t i  come ,  pe r  
e sempio ,  i  ve rba l i  d i  cons ig l i  sov ran i ,  i  dec re t i ,  l e  i n s inuaz ion i  ve re  e  
p ropr i e  d i  a t t i  no ta r i l i  ec .  ec . ;  ovve ro  che  ad  un’epoca  p rec i sa t a  o  
imprec i sa t a  s i ano  s t a t e  r eg i s t r a t e  d i  s egu i to  anche  a l l a  r in fusa  se r i e  d i  
a t t i  an t e r i o r i  pe r  uno  s copo  de t e rmina to  come  neg l i  i n s t rumen ta r i ,  
car tu la r i  ec .  Nel la  pr ima eventua l i tà  non  v’ha  dubbio  che  la  da ta  
in i z i a l e  s i a  que l l a  de l  p r imo  a t to  r eg i s t r a to ;  l a  f ina le  que l l a  de l l ’u l -
t imo ,  e  che  l e  cop ie  d i  a t t i  an t eceden t i  i n se r i t i v i  non  de bbano  e s se re  
cons ide ra t e  s e  non  come  a l l ega t i  o  r imand i  da  accenna r s i  a l  s egu i to  
de l l a  desc r i z ione .  Ne l  secondo ,  quando  non  s i  abb ia  l a  da ta  p rec i sa  
de l la  redaz ione ,  e  qu ind i  non  v’abb ia  rag ione  d i  r i t enere  g l i  a t t i  a l -
legat i  ad  una  de l iberaz ione ,  ad  un  a t t o  pos t e r io re ,  s t imiamo  convenga  
meg l io  a t t r ibu i re  a l l a  t r a sc r i z ione  l a  da ta  in i z i a l e  e  f ina le  de l  p iù  an -
t i co  e  de l  p iù  r ecen t e  deg l i  a t t i  r eg i s t r a t i ,  f a cendo la  r i l eva re  e  i nd i -
cando  anche  i l  s eco lo  a lmeno  in  cu i  avvenne  l a  t r a sc r i z ione . 

In  quanto  a l la  co l locaz ione  in  i nven ta r io  de i  con tegg i ,  c i  a l l on-
tan iamo ancora  a lquan to ,  come c i  s i amo g ià  o r  o ra  a l lon tana t i ,  r i spe t to  
a i  ca r tu l a r i  e  i n s t rumen ta r i ,  da l l a  do t t r i na  co r r en te . 

No i  d i s t i ngu iamo  lo  s copo ,  pe l  qua l e  sono  de t t i  con tegg i  p r e sen t i  
in  un  a rch iv io . De t t o  s copo  può  e s se r e  s emp l i cemen te  ammin i s t r a t i vo  
e  qu ind i  s a r ebbe  a s so lu t amen te  s t r ano  che  non  s i  co l locas se ro  so t to  l a  
da t a  de l l a  l o ro  fo rmaz ione .  Ma  que l lo  s copo  può  anche  e s se re  d i  con-
t r o l l o ,  d i  r ev i s ione ,  come  ne l  ca so  de l l a  Camera  o  Cor t e  de i  Cont i .  
In questo caso l'atto principale che compie quell’alto Consesso è la 
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fo rmulaz ione  de l l a  dec la ra to r i a  che  approva  o  r e sp inge  i l  con tegg io ;  
e d  i l  c o n t e g g i o  s t e s s o  n o n  c o m p a r i s c e  s e  n o n  c o m e  a l l e g a t o ,  c o m e  
pezzo  in  appoggio .  E  qu ind i ,  pe r  quan to  d i f f i c i l e ,  sa l tua r i a  e  d i s t an te  
da l  ca r tegg io ,  r i t en iamo s i  debba  cons idera re  come da ta  in iz ia le  que l la  
de l l a  dec la ra to r i a .  

§  6 .  IN D I C A Z I O N I  V A R I E.  — Al le  p receden t i  ind icaz ion i  deve  
segu i re  que l la  de l la  quan t i t à  de l le  un i tà  component i  l a  pa r t i t a .  

S i c c o m e  p o t r e b b e r o  e s se re  segna te  su  que l l e  un i t à  numeraz ion i  
an te r io r i  in  l e t t e re  o  in  c i f re ,  sa rebbe  bene  t enerne  con to ,  come pure  d i  
qua lunque  a l t ro  r i l i evo  c i r ca  l a  fo rmaz ione  o  r i l ega tu ra  de l l e  p re -
d e t t e  un i t à  o  pa r t i t e  e  su l  lo ro  s t a to  d i  conse rvaz ione ,  a f f ine  d i  ave r e  
s e m p r e  m a g g i o r i  e l e m e n t i  p e r  r i c o n o s c e r l e . 

Ques te  ind icaz ion i ,  se  espresse  d i s tesamente ,  po t rebbero  occupare  
uno  spaz io  ecces s ivo .  Sa rebbe  cons ig l i ab i l e  l ' u so  d i  s ig l e  o  s imbo l i  
a cco r t amen te  s ce l t i ,  che  s emp l i c i  o  combina t i  r i a s sumesse ro  i n  b r eve  
t u t t e  que l l e  ind icaz ion i  supp le t ive . 

C o s ì  p o t r e b b e r o  u s a r s i  l e  s e g u e n t i  s i g l e :  
B .  bo l l a ;  I .  i n s t rumen to ,  con t ra t to  ec . ;  L .  l e t t e re ;  P .  p r iv i l eg io ,  

d ip loma;  A.  autografo;  Ap.  apocr i fo ;  C.  copia ;  M.  minuta ;  F .  f i rma;  
Fa .  f i rma au tografa ;  T .  segno tabe l l iona le ;  S .  s ig i l lo ;  Sa .  s ig i l lo  ade -
r e n t e ;  Sp .  s ig i l lo  penden te ;  Smp.  s ig i l lo  me ta l l i co  penden te ;  S i .  s i -
g i l l o  impresso ;  N.  nuovo;  V.  vecchio ;  G.  guas to ;  R .  r i l ega to ;  Ra .  r i -
l ega to  con  a s s i ;  Rm.  r i l ega to  con  membrane ;  Sc .  s c io l t o  ec . 

§  7 .  OSSERVAZIONI .  — Ol t r e  a  t u t t e  ques te  ind icaz ion i ,  può  da r s i  
che  a l t r e  os se rvaz ion i  s i ano  s t a t e  f a t t e  ne l l ’ e same  de l l e  un i t à ,  che  non  
possano  t rova r  pos to  ne l l a  desc r i z ione .  Se  non  s i ano  bana l i  né  inu t i l i  
r i pe t i z ion i ,  po t r anno  sempre  t rova r  l uogo  t r a  l e  o s se rvaz ion i  o  in  f ine  
al le  var i e  i nd i caz ion i  su r r i co rda t e . 

§  8 .  P REFAZIONE .  — Con  c iò  i l  t e s t o  de l l ’ Inven t a r i o  è  comple to .  
Senonchè  pe r  r ende r lo  r i sponden te  a  t u t t e  l e  e s igenze  de l l a  s c i enza ;  
deve  esse re  p recedu to  da  una  sobr ia  p re faz ione :  ne l l a  qua le  i l  r eda t -
t o r e  r i c o s t i t u i s c a  l e  a t t r i buz ion i  e  r i co rd i  b revemen te  l e  v i cende  de l -
l ' en t e ,  a cui appartengono le carte e metta queste in relazione colle altre 
scritture esistenti in archivio, alle quali probabilmente sono succedute,  
ovvero  hanno  precedu to . 

Deve  anche  darv i  rag ione  de l  suo  lavo r o ,  d e l  m e t o d o  s e g u i t o ,  
deve  g ius t i f i ca re  l a  sua  dec i s ione  d i  compi l a r e  anche  i l  r eges to  d i  a l -
cun i  a t t i  e  d i  agg iungere  append ic i  a l l ’ inven ta r io  s t e s so . 

Deve  ind ica rv i  l e  abbrev ia tu re  adopera te ,  e  poss ib i lmente  l ' ub i -
caz ione  de l l e  ca r t e  in  a rch iv io ,  e  un  e l enco  r i a s sun t i vo  de l l e  c l a s s i  
d e s c r i t t e .   
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IN D I C E .  — Ogni  inventa r io  deve  ch iuders i  con  un  ind ice  a l fabe -

t i c o  d e l l e  p e r s o n e ,  d e l l e  l o c a l i t à  e  d e l l e  m a t e r i e ,  c h e  c o m p a r i s c a n o  
ne l l ’ inven ta r io .  Ques to  ind ice  non  deve  esse re  ana l i t i co  ma  puramente  
e  s e m p l i c e m e n t e  f o r m u l a t o  c o l l e  p a r o l e  n e c e s s a r i e  e  c o l  r i m a n d o  a l l e  
pag ine  de l l ’ inven ta r io .  C iò  so t t in t ende  che  l a  fo rma  es t e rna  da  da re  
a l l ’ inven ta r io  deve  e s se re  que l l a  d i  quaderno  o  r eg i s t ro ;  e  che  non  
può  ammet t e r s i  l a  p romiscu i t à  d i  fo rme  d ive r se ,  che  t a luno  sa rebbe  
inc l ina to  a  sugger i r e ,  e  pe r  l a  qua le  l ' i nven ta r io  sa rebbe  s t e so  a  r e -
g i s t ro ,  l ' i nd i ce  a  s chede ,  come  in  una  fo rma  d i  p iù  f ac i l e  consu l t a-
z ione .  Nu l l a  v ie t a  che  l ' i nd ice  s i a  in  e l aboraz ione  compi la to  a  schede  
pe r  po t e r  pe rme t t e rne  t u t t e  l e  agg iun t e ,  l ' o rd inamen to  a l f abe t i co  ec .  
Ma  ques ta  fo rma  non  è  de f in i t iva ,  s ibbene  so l t an to  p rovv i sor ia  f inché  
non  ne  s i a  s t a t a  compiu ta  l a  cop ia  a l  segu i to  de l  co rpo  de l l ’ inven ta r io ,  
da l  qua le  non  può  separars i  e  senza  i l  qua le  non  avrebbe  rag ion  
d ’ e s s e r e . 

Ind ice  abb iamo  de t to  e s se re  l a  s eque la  de l l e  d ive r se  pa r t i  d i  un  
manosc r i t t o  o  s t ampa to ,  d i spos t a  s econdo  che  ques t e  pa r t i  v i  s i  p r e -
sen tano  pe r  pe rme t t e rne  i l  r i nven imen to  ne l  vo lume  de l  manosc r i t t o  o  
de l lo  s t ampa to .  Quando  l e  r e f e renze  numer i che  co r r i spondano  e sa t t a-
men te  co l l a  pag inaz ione  de l  ms .  o  s t ampa to ,  e s so  cos t i tu i sce  un  buono  
ins t rumento  d i  l avoro .  Ma  v i  è  d i  va lo re ,  l imi ta to  a l  ms .  o  s t ampa to  
so l t an to .  Pe r  e s t ens ione  s i  è ,  t a lvo l t a ,  cons ide ra to  t u t t o  quan to  l ' a r -
ch iv io  come  un  complesso ,  un  vo lume  un ico  e  s i  è  da to  a l l a  de sc r i -
z ione  sommar ia  d i  e s so  i l  nome  d ’ Ind i ce  o  d' I n d i c e  s o m m a r i o ,  c o m e  
abb iamo  g ià  r i f e r i t o .  Secondo  una  u l t e r io re  concez ione ,  l ' Ind ice  è ,  
c o m e  abb iamo o r  o ra  accenna to ,  l a  t avo la ,  i l  p rospe t to  a l f abe t i co  
de i  nomi  d i  pe r sona ,  d i  l uogo  e  d i  ma te r i a  con t enu t i  ne l  comples so ,  
ne l  documen to ,  ne l  vo lume ,  e  mess i  i n  r i l i evo  da l l ’ ind icaz ione  de l l e  
p a g i n e  o v e  c o m p a r i s c o n o .  C o s ì  c o s t i t u i t o  l ' I n d i c e  r i e s c e  d i  s o m m o  
a iu to  a  ch i  vog l i a  r i ce rca re  uno  d i  que i  nomi ,  purché ,  r ipe t i amo,  l a  
f o l i a z i o n e  e  l a co r r i spondenza  s i ano  pe r f e t t e . 

Ora ,  v ’ha  ch i ,  cons ide rando  l ' oppor tun i t à  d i  acc resce re  i  p reg i  d i  
questo aiuto, ha pensato che questi pregi potrebbero essere d’assai molti-
plicati u s a n d o  a l l o  s t e s s o  s c o p o  i l  s i s t e m a  d e l l e  s c h e d e  s c i o l t e  e d  u n i -
formi .  Anzi ,  come  abb iamo g ià  r i f e r i to ,  i l  p ro f .  Gug l i e lmo  Des  Marez ,  
capo  deg l i  a rch iv i  amminis t ra t iv i  munic ipa l i  d i  Bruxe l les ,  ha  f in ,  da l  
1 9 1 0 , con geniale innovazione, basato su questo sistema di schede tutto 
quan to  l ' o rd inamento  d i  queg l i  a rch iv i  s t ess i ,  appena  g l i  a t t i  s i ano  
s t a t i  r e g i s t r a t i  a l l ’ I n d i c a t e u r  g é n é r a l  o  P r o t o c o l l o :  s i c c h é  d i  c o l p o  
possa  r i t rovars i  qua lunque  p ra t i ca  s i  ce rch i ,  qua lunque  nome s i  p re -



 

La biblioteca di ARCHIVI – http://archivi.beniculturali.it   E. CASANOVA  - Archivistica 
 

265

sen t i  in  una  p ra t i ca  qua l s i a s i  (1 ) .  La  p ra t i c i t à  d i  t a l e  s i s t ema  ha  in-
vog l i a to  a l t r i  ad  imi t a r lo  e ,  r ecen t i s s imamen te ,  appos i t a  commiss ione  
nomina ta  da l  Podes tà  d i  Mi lano ,  l ’ha  ado t ta ta  pe r  que l l ’a rch iv io  co-
munale  ( 2 ) .  

Ques to  s i s t ema  è  s t a to  i n t rodo t to  neg l i  a r ch iv i  co r r en t i  so l t an to ;  
e ,  s e  da l l a  gen ia l i t à  de l  suo  inven to re  ha  po tu to  e s t ender s i  a  que l l i  
de l l e  g rand i  c i t t à ,  è  tu t t av ia  p iù  appropr ia to  a i  p icco l i  a rch iv i ,  ove  
p resen ta  sens ib i l i  van tagg i . 

Ma  con  e s so ,  pe rò ,  s compare  qua lunque  spec ie  d i  o rd inamen to  
sc i en t i f i co ,  s to r i co .  S i  r i so lve  in  un  o rd inamen to  pe r  ma te r i e  che  f a l sa  
tu t to  quan to  l a  sc ienza  è  venu ta  acqu i s t ando  ne l  seco lo  decorso ;  d i -
s t rugge  tu t ta  l a  fo rmazione  de l l ’a rch iv io ;  ne  ignora  l ' a t t iv i t à ;  non  
ne  d i s t i ngue  p iù  l e  a t t r i buz ion i ;  e ,  s e  non  imposs ib i l e ,  c e r to  r ende  
mol to  d i f f i c i l e  l a  r i cos t ruz ione  o rd ina ta  de l l e  v i cende  de l l ’ en te  da  cu i  
s ono  emana t i  queg l i  a t t i .  È  d i r e t to  a  uno  scopo  de te rmina to  d i  p ra t i -
c i t à ;  ma  pa recch i  a l t r i  s cop i  t r a scura .  Esu la ,  pe r t an to ,  da l  conce t to ,  
che  c i  s i amo fo rmat i ,  d i  un  o rd inamento  e  d i  un  inven ta r io  a rch i -
v i s t i c i .  

 
AR C H I V I  A N T I C H I  I N  P AR T E  I N V E N T A R I A T I .  — Non  è  inoppor tuno  

accennare  ag l i  inven ta r i  d i  a rch iv i  amminis t ra t iv i  e  famig l ia r i  an t ich i ,  
condotti secondo un metodo speciale sino a un certo punto, che non può  
e s se r e  p iù  da  no i  cons ide ra to  come  f i na l e  d i  t u t t o  l ’ o rd inamen to ,  po i -
ché ,  o l t r e  ad  e s so ,  abb iamo  se r i e  i n t e r e  d i  a t t i ,  succes s iv i  a l l a  compi -
l az ione  de i  de t t i  i nven ta r i ,  non  p res i  i n  cons ide raz ione  da i  medes imi . 

Vi potrebbe essere chi fosse tentato di rifarne tutto l’ordinamento 
secondo  nuovi  c r i t e r i i  e  qu ind i  d i  bu t ta re  a l l ’ a r i a  queg l i  inven ta r i .  
C o s ì  f a c e n d o ,  pe rò ,  s i  ve r rebbe  a  d i s t ruggere  un  l avoro ,  che ,  pe r  
quanto difettoso possa essere, era stato condotto sopra la consistenza, 
rimasta di un a r ch iv io ,  che  non  s i  s ap rebbe  p iù  r i cos t i t u i r e ,  pe r sa  che  
f o s s e  n e l  complesso dei documenti non inventar iati; e, insieme, una 
pagina non priva d’interesse della storia di quell’archivio.  S i  ver rebbe  a  
vo le re  ignora re  che  con  que l l ’o rd inamen to  e  con  que l l ’ inven ta r io  
                                                 

(1) G.  D E S  M A R E Z,  De la conservation, du classement et de l 'inventaire des archives 

administratives d’une grande ville (Bruxelles) in Actes du Congrés international des archivistes et 

des bibliothécaires de Bruxelles 1910 (Bruxelles, 1912), pp. 354 e ss. 
(2) Proposta di riforma del civico archivio amministrativo. Relazione della Commissione 

incaricata dall’on. Podestà. Milano, Stab. tipo-lit .  Stucchi,  Ceretti ,  1927, 4.°,  pp. 47. 
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quell’archivio servì lungamente al proprio scopo. Si compirebbe dunque 
una  o f fesa  a l l a  sc ienza  i n  gene ra l e . 

Pe rc iò  s i amo  d ’avv i so  che  que l l a  pa r t e  de l l ’ a rch iv io  in  ques t ione  
d i  c u i  l ’ o r d i n a m e n t o  f o s s e  s t a t o  c o n d o t t o  c o m e  è  d e s c r i t t o  n e l l ' i n v e n-
t a r i o  an t i co ,  con t inu i  ad  e s se re  a  que l  modo  o rd ina ta  e ,  caso  ma i ,  
s i a r i cos t i t u i t a  s econdo  que l l ’ inven ta r i o .  

P e r  l a  r i m a n e n t e  e  p i ù  r e c e n t e ,  d u e  p r o p o s t e  p o t r e b b e r o  e s s e r e  
f a t t e :  o  d i  con t inua re  a  o rd ina r i a  ne l  modo  ind ica to  ne l l ’ inven ta r io ;  o  
o rd ina r i a  secondo  i  c r i t e r i i  modern i  e  inven ta r i a r l a  in  conseguenza .  
Co l l a  p r ima  p ropos ta  l ’ a rch iv i s t a  dovrebbe  r ipor t a r s i  a i  c o n c e t t i  d e l  
compilatore del vecchio inventario e, riuscendovi, potrebbe ricostituire 
un tutto organico anche se diviso in due parti. Ma avrà, egli, tutti gli ele-
menti pe r  r i pensa re  a l  modo  de l  suo  l on t ano  p redeces so re?  E ,  i n  s e -
condo  luogo ,  g l i  a t t i  succes s iv i  a l l ’ i nven ta r io  s a ranno  s t a t i  t u t t i  com-
p i l a t i ,  emana t i  ec .  a l lo  s t e s so  modo  de i  p r imi ,  non  avranno  assun to  
un ca ra t t e re  spec ia l e  che  l i  av rà  d i s t in t i  da  e s s i ?  Ques t i  dubb i  so l l e -
vano  in  no i  qua lche  d i f f ico l tà  ad  ader i re  a  que l la  p r ima  propo s ta ;  e  
qu ind i  c ’ inducono  a  f a r  mig l io r  v i so  a l l a  seconda ,  anche  se ,  acce t t an -
do la ,  rompiamo l ’un i t à  de l l ’ inven ta r io . 

 
RE G E S T O  E  S U N T O.  §   1 .  — In  appendice  de l l ’ inventar io ,  dunque ,  

secondo  a lcuni ,  e  separa tamente  secondo  no i ,  compar i scono  g l i  e lench i  
e  i  reges t i ,  che  s i  s i a  r i t enu to  oppo r tuno  d i  f a r e  d i  a t t i  de sc r i t t i  i n  
inven ta r io .  E  i l  l uogo  è  bene  ad  e s so  appropr i a to :  po iché  non  s i  può  
mai  p resumere  ch ’ess i  possano  esse re  r agguag l i a t i  ad  un  inven ta r io .  
Non  s i  può  r ed ige re  un  inven ta r io  so t to  fo rma  d i  s emp l i c e  e l e n c o .  
N o n s i  può  reges ta re  tu t to  quan to  un  a rch iv io .  I  r eges t i  non  sono  
dunque  se  non  par t i  d i  un’ inventar iaz ione ;  par t i ,  s ia  pure  p iù  e labo -
ra t e ,  m a  i n c o m p l e t e  n e l  l o r o  c o m p l e s s o  e  t a l i  c h e  d a  s o l e  n o n  p o s -
sono  rappresentare tutta quanta l'attività, dalla quale emanano. Si avvi -
cinano a s sa i  a l l e  s chede ,  o r  o ra  r ammenta t e .   

§  2 .  DE F I N I Z I O N E .  — La  fo rmaz ione  deg l i  e l ench i  non  p resen ta  
d i f f i c o l t à ,  p e r  c o m p l i c a t i  c h e  p o s s a n o  e s s e r e . 

Invece  dà  luogo  a  d i scuss ione  l a  compi laz ione  de i  r eges t i . 
R e g e s t o ,  abb i amo  de t to ,  è  i l  s u n t o ,  p i ù  o  m e n o  d i s t e s o ,  d e l  c o n-

t enu to  d i  un  a t t o  s ingo lo . 
In  gene ra l e ,  ques t a  de f in i z ione  può  e s se re  acce t t a t a .  No i ,  pe rò ,  

s cendendo  a i  pa r t i co l a r i ,  d i s t i ngue remo  i l  r eges to  da l  sun to . 
Daremo  i l  nome  d i  r e g e s t o  a l  compend io  de l  con t enuto  d i  un  

a t t o  s ingo lo ,  quando  la  mate r ia  d i  t a l  con tenu to  s ia  un ica  e  qu ind i  
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que l  compend io  possa  e s se re  fogg ia to  a  p ropos i z ione  g rammat i ca l e  
pe r f e t t a .  

Daremo que l lo  d i  s u n t o ,  c ioè  r i a s sun to ,  abbrev iaz ione  ec . ,  a l  r i -
s t r e t t o  de l  con tenu to  d i  un  a t t o  s ingo lo ,  quando  l a  ma te r i a  d i  t a l  con-
t enu to  s i a  p lu r ima  e  s l ega ta  ne i  va r i  suo i  membr i ,  s i cché  non  s i a  pos -
s ib i l e  r ip rodur la  in  minor  numero  d i  pa ro le  e  in  una  fo rma  un ica .  

Esempio  d i  r eges to  c i  o f f rono  g l i  a t t i  s c io l t i  membranace i  de l  no -
s t ro  a rch iv io ;  d i  sun t o ,  c i  a m m a n n i s c o n o  l e  l e t t e r e  d e i  r i c c h i s s i m i  
n o s t r i  c a r t e g g i . 

§  3 .  VALORE DEL REGESTO.  — Abbiamo de t to  e  r ipe t i amo  che  
g l i  a t t i  p iù  an t i ch i ,  pe rché  p iù  r a r i ,  hanno  un  va lo re  super io re  a  que l l i  
p iù  r ecen t i :  pe r  cu i  conv ien  me t t e re  in  ev idenza ,  s e  non  ne l  c o r p o  
de l l ’ inven ta r io ,  a lmeno  in  una  appendice  ad  esso  o  anche  in  un  la-
voro  a  pa r t e ,  ques to  va lo re ,  d i s t endendos i  a  desc r ive rne  i l  con tenu to  
senza  d iment ica rne  a lcuna  spec i f i ca  par t i co la r i t à .  Ques ta  messa  in  va -
lore  r idonda  a  vantaggio ,  da  un  la to ,  degl i  s t ud i  e  deg l i  s t ud ios i ,  che  
non  hanno  da  comba t t e re  con  tu t t e  l e  d i f f i co l t à ,  che  possano  so l l eva r  
c o n t r o  l e  l o r o  r i c e r c h e  l e  s c i e n z e  a u s i l i a r i e  d e l l a  s t o r i a ;  d a l l ’ a l t r o ,  
de l la  suppe l le t t i l e  a rch iv i s t i ca  s tessa ,  meno  f requentemente  sogge t ta  al 
continuo maneggio d’individui, che, anche se scienziati, non vi hanno 
sempre  tu t to  i l  r i gua rdo ,  cu i  av rebbe ro  d i r i t t o  pe r  l a  l o ro  ve tus t à ,  pe r  
l a  lo ro  r a r i t à  e  pe r  l ' u so ,  che  ne  dovranno  fa re  ancora  l e  e t à  ven tu re . 

È  pu r  ve ro  che  qua lcuno ,  p iu t to s to  a l t ezzoso  sove rch iat o r e ,  r i -
ba t t e  impor t a rg l i  poco  l a  conse rvaz ione  de l  documen to  dopo  l ' u so  che  
ne  abb ia  f a t t o ;  e  a l t r i  sugge r i s ce  d i  r imed ia re  a l  depe r imen to  co l  f i s -
s a r e  i tratti per mezzo della fotografia, del fotostato o degli altri mezzi  
meccan ic i  d i  r i p roduz ione .  Se  al  p r imo  deves i  r i sponde re  che ,  s e  a  
lu i  non  ca le ,  l ' ammin i s t r az ione  invece  deve  aver  cu ra  spec ia le ,  come  
abb iamo g ià  ne l la  p r ima  par te  d i  ques to  l avoro  espos to ,  d i  t r amandare  
a i  pos t e r i  i  t e so r i  a f f i da t i  ogg i  a l l e  sue  cu re ;  a l l ’ a l t r o  può  ob i e t t a r s i  
che ,  pe r  quanto  rap id i ,  d i f fus i ,  marav ig l ios i ,  que i  mezz i  meccanic i  non  
bas tano ,  né  bas te ranno  mai  a  comunicare  co l l a  vo lu ta  l a rghezza  i l  con-
tenu to  d i  tu t to  quan to  un  a rch iv io ,  e  dovranno  sempre  l imi ta r s i  a  r i -
p rodurne  a l cune  min ime  pa r t i co le  in su f f i c i en t i  a l  p r o g r e s s o  d e l l a  
sc ienza  e  de l la  c iv i l t à .  

Q u i n d i  è  n e c e s s a r i o  r i c o r r e r e  a l  r e g e s t o . 
§  4 .  MA T E R I A  D E I  R E G E S T I .  — Nel la  de f in iz ione ,  che  ne  ab -

biamo  dato, è espressa la materia intorno alla quale esso può aggirarsi.  
Qua lcuno  vor rebbe  l imi ta rne  l a  poss ib i l i t à  a  una  c l a s se  pa r t i co la re  d i  
documen t i ,  che  possedes se ro  f r a  l o ro  una  conness ione  o rgan ica .  Ma  
osse rv iamo che  ques ta  l imi t az ione  sa rebbe  eccess iva ;  pe rché ,  anche  
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quando  f aces s imo  i l  r eges to  d i  t u t t e  l e  bo l l e  papa l i ,  d i  t u t t i  g l i  a t t i  
imperiali ec. esistenti in un archivio, altra organicità non vi troveremmo 
se  non  l ' au to r i t à  da l l a  qua le  p romanano;  ment re  ved iamo reges ta te  
tu t t e  l e  pe rgamene  de i  d ip lomat i c i  t o scan i  pe r  cen t ina ia  d i  mig l i a i a  d i  
document i ,  a  qualunque autor i tà ,  individuo,  provenienza  appar tengano ,  
qua lunque  mater ia  r iguard ino ,  qua lunque  e tà  abbracc ino:  e  so la  ab-
b iano  ugua le  l a  ma te r i a  s c r i t t o r i a  su l l a  qua le  sono  d i s t e se . 

Sconfinano, persino, dalle pareti di un archivio i regesti quando non 
abb iano  p iù  d i  mi ra  lo  scopo  meramen te  a rch iv i s t i co ;  e  ce  ne  hanno 
l a sc i a to  i n supe rab i l i  mode l l i  g l i  ed i t o r i  deg l i  Ac ta  Imper i i .  Ma  a l lo ra  
e so rb i t ano  da l  nos t ro  in segnamen to  ed  en t r ano  in  que l lo  de l l a  c r i t i ca  
s tor ica ,  che  c i  as ten iamo d’ invadere .  Per  ques ta  u l t ima cons ideraz ione ,  
per  l ' appunto ,  no i  non  la  meniamo  de l  t u t t o  buona  a  co lo ro  che  s i  
mos t r ano  p roc l i v i  a  comple t a r e  l e  de f i c i enze  de l  p rop r io  a r ch iv io  co l  
r eges to  d i  a t t i  e s i s t en t i  a l t rove .  Facc i ano  pu re ;  ma ,  a  s empl i ce  t i t o lo  
e rud i to  e  suss id i a r io ,  non  g ià  meramen te  a rch iv i s t i co ! 

L’abuso ,  che  s i  f a  de l l a  pa ro la  « reges to» ,  induce ,  t a lvo l t a ,  i n  
e r ro re  ch i  non  bad i  a l l a  de f in iz ione ,  che  ne  abb iamo da to ;  e  qu ind i  
d i ca ,  pe r  e sempio ,  s i a  R e g e s t o ,  l a  pubb l icaz ione  in tegra le  deg l i  a t t i  
s c io l t i  o  i n  ca r tu l a r i o  d i  una  i s t i t uz ione  pe r  l o  p iù  r e l i g io sa ,  s i a  Inven-
t a r i o  d e l l e  p e r g a m e n e ,  i l  v e r o  e  p r o p r i o  r e g e s t o  d e l l e  m e d e s i m e  o  
m e g l i o  l a  s e r i e  d e i  r e g e s t i  d e l l e  m e d e s i m e . 

I l  r eges to  è ,  dopo  l a  s t ampa  in  ex t enso ,  i l  mezzo  mig l io re  d i  co -
mun ica re  tu t t i  i  pun t i  s a l i en t i  d i  un  a t to  a  co lu i ,  che  ne  f acc i a  r i ce rca ,  
e  vogl ia  r i l eva r l i  o  t u t t i  o  i n  pa r t e  so l t an to .  Cos t i t u i sce  qu ind i  una  f a-
t i c a  du r i s s ima  che  r i ch i ede  pe r i z i a  e  t empo  ind i c ib i l i  pe r  e s se r e  l ode -
vo lmen te  a s so l t a .  

§  5 .  COMPILATORE DEL REGES T O .  — Predomina  dunque  ne l la  
e l abo raz ione  d i  un  r eges to  i l  c a ra t t e r e  pe r sona l e  d e l  c o m p i l a t o r e ;  e  
pe rc iò  non  è  cons ig l i ab i l e  l a  r i pa r t i z ione  de l  l avo ro  f r a  due  o  p iù  
compi l a to r i .  Uno  so lo  eg l i  deve  e s se re  con  tu t t e  l e  r e sponsab i l i t à ,  con  
t u t t i  g l i  ono r i ,  i ne r en t i  a  t a l e  d i s t i nz ione :  ed  eg l i  deve  e s se r e  co t an to  
e rud i t o ,  s e r i o  e  ponde ra to  e  imparz i a l e ,  da  s ape r s i  r i po r t a r e  co l l a  
men te  a l  t empo ,  i n  cu i  fu  ve rga to  l ' a t t o ,  e  r appresen ta r s i ,  r i susc i t a r e  
quas i  a l  p ropr io  sp i r i to  l e  ab i tud in i  menta l i  d i  que l  t empo ,  l a  v i t a  d i  
que i  g io rn i ,  l e  t r ave r s i e  d i  que i  pe r sonagg i  co i  l o ro  s en t imen t i , c o l l e  
l o ro  amb iz ion i ,  co i  l o ro  do lo r i ,  co l l e  l o t t e ,  co l l e  v i t t o r i e  e  co l l e  s con-
f i t t e  d e l l a  l o r o  e s i s t e n z a  s ì  d a  r e n d e r s i  s i n o  a l l e  u l t i m e  s f u m a t u r e  p a -
d rone  de l  s enso  de l l e  l o ro  pa ro l e  e  da  t r adu rne  quas i  i l  pens i e ro .  
I n sens ib i l e  a l l e  s cope r t e  che  pos sa  f a re  e  che  con  mi rab i l e  abnega-
z ione  eg l i  ded ica  a l l a  sc ienza ,  a l l a  c iv i l t à ,  a l l a  pos te r i t à ,  non  deve  
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agg iungere  cosa  a l cuna  che  l a sc i  t r ape la re  i  suo i  sen t imen t i ,  l a  sua  
e rud iz ione .  Non  deve  r ive la re  i l  nuovo  appor to  che  recano  a l l a  sc ienza  
l e  s u e  r i c o s t r uz ion i ,  pe r  no t evo l i  che  s i ano :  deve  bens ì  e spo r l e  i n  
modo  che  ognuno  possa  g iovarsene .  Non  deve  an t ic ipare  g iud iz i ,  né  
lasciarsi sfuggire espressione, che li sveli; e neppure perdersi in lunghe  
p re faz ion i ,  che  t en t ino  d i  s f ru t t a r e ,  p r ima  d i  a l t r i ,  i l  r i sul t a t o  d e l  s u o  
l avoro . 

Tutto ciò costituisce un’improba difficoltà pel compilatore e scopre 
a  ch i  non  v i  s i  s i a  mai  p rova to  tu t t a  l a  somma d i  l avoro  e  d i  do lo re ,  
che  p resen ta  l a  min ima  redaz ione  d i  r eges to ,  quando  s i a  f a t t a  con  co -
sc ienza .  

Ché  se  a  t an to  no n  s i  pe rvenga ,  è  f ac i l e  che  i l  r eges to  r i e sca  
c o s a de l  t u t t o  dep lo revo le ,  s ì  da  r app re sen t a r e  un  obb rob r io  pe r  ch i  
l a r edas se  e  ch i  l o  l a sc iò  r ed ige re .  La  l e t t u r a  i n  f r e t t a  e  d i s a t t en t a  
de l l ’o r ig ina l e ,  l ' i ne spe r i enza  de l  compi l a to re  nascondono  t r ane l l i  d i  
d imen t i canze ,  d i  e r ro r i  t a l i  da  indur re  i  consu l t a to r i  i n  mende  in sa-
nab i l i ;  che ,  pu r  t roppo ,  r ipe tu te ,  s econdo  l ' u so ,  da l l ’uno  a l l ’ a l t ro ,  
r i ch i edono  ann i  e  ann i  p r ima  d i  e s se r e  co r r e t t e .  Pe rc iò  non  sono  ma i  
su f f i c i en t emen te  r accomanda te  a l  compi l a to re  l a  ca lma  e  l a  pondera-
z i o n e . 

§  6 .  FORMULE DELLA COMPILAZ I O N E .  —  V i  s o n o  t r e  f o r m u l e  
p e r  compi la re  un  reges to :  una  mol to  r i s t r e t t a ,  una  mezzana  ed  una  
p i u t t o s t o  e s t e s a .  

Ques t ' u l t ima ,  d i lu i sce  eccess ivamente  l a  ma te r i a  in  un  mare  d i  
pa ro le  inu t i l i  e  t a lvo l t a  r ip roduce  b ran i  de l  documen to  s t e s so  e  s i  av-
vic ina  in siffatto modo alla traduzione letterale del medesimo che meglio 
s a rebbe  r ip rodurne  pu ramen te  e  s empl i cemen te  l a  cop ia .  Non  co r r i -
sponde  dunque  a l  conce t to  ve ro  de l  r eges to  e  s i  r i sen te  eccess ivamente  
de l le  inc l inaz ion i  sc ien t i f i che  de l  compi la tore :  inc l inaz ion i  non  scevre  
d i  pe r i co l i  e  aggua t i  pe i  consu l t a to r i  che  non  sanno  ma i  se  que l  p ro -
f luv io  d i  pa ro le ,  spesso  inu t i l i ,  abb ia  esa t t amente  r ip rodot to  e  racco l to  
t u t to  que l  che  con teneva  l ' a t t o . 

L o  s t e s s o  sospe t to  gene ra  l ' e cces s iva  pa r s imon ia  d i  pa ro l e  de l l a  
p r ima  fo rmula .  

La  mezzana ,  come p iù  equ i l ib ra ta ,  in fonde  maggior  f iduc ia :  e  no i  
r accomand iamo  d i  non  e s se re  né  pa ro la io ,  né  t ac i t i ano . 

Norma  gene ra l e  pe r  l a  compi l az ione  de l  r eges to  è  que l l a  d i  r i -
leva r e  l e  ma te r i e  o  g l i  a rgomen t i  t r a t t a t i  o  e spos t i  ne l l ’ a t t o ,  ma  d i  
n o n da r s i  a l cun  pens i e ro ,  d i  t r a scu ra re  i l  modo  co l  qua le  s i ano  s t a t i  
t r a t t a t i  o  e s p o s t i .   
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Perc iò ,  i l  compi l a to re  deve  anno ta re  i  p r inc ipa l i  d i  queg l i  a rgo -
men t i  o  d i  que l l e  ma te r i e  con  pa ro le  b rev i ,  appropr ia te :  e  d i spor l i  ne l -
l ' o r d i n e  s t e s s o  i n  c u i  c o m p a i o n o  n e l l ’ a t t o ;  s e n z a  o m e t t e r e  c o s a  d ’ i m-
por t anza  né  pa r t i co l a re ,  che  possa  in t e re s sa re ;  spog l i ando l i  d i  t u t t e  l e  
c lauso le  che  possano  avvolger l i  e  d i  tu t t e  l e  acc iden ta l i t à ,  che  possano  
o s c ura rne  o  t r av ia rne  i l  s enso  o  l ' i n t e l l igenza .  

Deve  comple t a r l i  co l l ’ i nd i caz ione  d i  que l l e  pa r t i co l a r i t à  e s t e rne ,  
che  pure  appar tenendo  ad  a l t r a  d i sc ip l ina ,  possono  g iovare  a l l a  c r i t i ca  
de l l ’ a t to ,  come la  da ta ,  l a  p roven ienza ,  i  s ig i l l i ,  l a  na tu ra  de l  docu-
mento ,  g l i  a l l ega t i ,  ec .  R i spe t to  a l l a  l ingua ,  l a  sc ienza  t edesca  sugge -
r i s c e  d i  adopera re ,  pe r  g l i  a t t i  i n  l a t ino ,  i l  l a t ino ,  s f ronda to  da  tu t t e  
l e  fo rmule  inu t i l i ;  pe r  g l i  a t t i  s c r i t t i  i n  a l t r a  l i ngua ,  que l l a  de l  paese  
de l  compi la to re .  In  ver i t à ,  p ropendiamo  pe r  u sa re  un  me todo  un i fo rme  
anche  in  ques to  pa r t i co la re ;  e  pe rc iò  pe r  l ' u so  de l l a  l i ngua  p ropr i a ,  
qua lunque  s ia  l a  l ingua  an t ica  o  moderna ,  in  cu i  s ia  reda t to  l ' a t to ;  
conservando ,  pe rò ,  ne l l a  l ingua  o r ig ina le  i  nomi  d i  pe r sona ,  d i  luogo  
o  d i  cose  pa r t i co l a r i ,  che  non  s i  pos sano  p rec i s amen te  t r adu r r e  o  r i -
p rodu r r e  ne l l a  l i ngua  nos t r a .  È  supe r f luo ,  è  s c iup ìo  d i  pa ro l e  e  d i  
spaz io  cominc ia re  un  r eges to  co l l ’ i nd ica re  l a  na tu ra  de l l ’ a t t o  o r ig i -
na le  (d ip loma ,  con t r a t t o ,  con to ,  e c . )  ovve ro  d i r e  che  l ' a t t o  conce rne ,  
ha  r appor to ,  r e l az ione .  L ’a t to  è  que l  che  è ,  e  f a  da  sé  senza  p reoc -
cupa r s i  deg l i  a l t r i  che  v i  s i  conne t tono . 

Non  approv iamo l ' i n se rz ione  d i  b ran i  o r ig ina l i  ne l  r eges to ,  pe r  
impor tan t i  che  s iano ,  pe rché  rompono  l ' un i fo rmi tà  che  deve  p res iedere  
a ques to  gene re  d i  e l abo raz ione  e  me t tono  in  sove rch io  r i l i evo  pun t i  
pa r t i co l a r i  de l l ’ a t t o  s enza  p rova rc i  che  s i ano  i  so l i  impor t an t i  o  che  
s i ano  tu t t i  g l ’ impor t an t i .  Pe rc iò  non  approv iamo  i  r eges t i  de l  Guas t i ,  
de l  Davidsohn ,  ec .  Cos ì  pure  non  approv iamo che  a l cun i  r eges t i  s i ano  
lungh iss imi  altri ristrettissimi; ciò che dà un diverso concetto della loro 
impor t anza  e  de l  l o ro  va lo re . 

I  Ca lendars  o f  S ta te  Papers ,  dovu t i  a l l ’ ammin i s t raz ione  ing lese ,  
s o n o  d e g n i  d e l  m a s s i m o  e n c o m i o  c o m e  f o n t i  s t o r i c h e ;  m a  s o n o  c o s ì  
sv i luppa t i  che  poco  c i  manca  non  s iano  l a  r ip roduz ione  o  t r aduz ione  
d e l  t e s t o .  Qu ind i  sono  ecces s iv i  pe r  l ' a r ch iv i s t a  che  po t r ebbe  p re fe -
r i r e  l a  r ip roduz ione  in tegra le  de l  t e s to  a  que l l ’ eccesso  d i  e l aboraz ione  
non  r i sponden te  a l  f i ne  a r ch iv i s t i co  e  fo r se  anche  in  a lcuni  punt i  pe -
r i c o l o s o  per la stessa critica storica che immobilizza di soverchio sopra 
un  pun to  e  sop ra  minuz ie ,  a  de t r imen to  de l  r e s to . 

V’ha  ch i  ch iude  f ra  pa ren tes i  quadra  lo  sv i luppo ,  i l  complemento  
de i  nomi  p ropr i ,  de i  t i t o l i ,  de l l e  da te .  Al t r i  pone  ques t i  pe r f ez iona -
men t i  i n  no ta  a l  r eges to .   
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In  ve r i t à  non  sapp iamo p re fe r i r e  l ’un  me todo  a l l ’ a l t ro ;  ma  fo r se  è  
mig l io r e  i l  p r imo  pe rché  l a sc i a  l o  spaz io  app iè  d i  r eges to  a  t u t t e  
que l l e  ind icaz ion i  supp lementa r i  a l l e  qua l i  abb iamo accenna to ,  come , 
pe r  e sempio ,  a  que l l e  r e l a t ive  a l l a  na tu ra  de l l ’ a t to  che  cons ig l i amo  d i  
abbreviare nelle sigle, testé raccolte, alla materia scrittoria, alla lingua,  
a i  s i g i l l i ,  ag l i  a l l ega t i  e c . 

In  quan to  a l l a  da ta ,  s i amo d’avv iso  che  non  s i  possa  met te re  se  
non  in  t e s t a  a l  r eges to  e  pe r  da t a  i n t end i amo  cos ì  que l l a  c ron i ca ,  com-
p le t a ,  come  que l l a  top ica .  

Ogn i  r eges to  deve  por ta re  un  numero  p rogress ivo ;  e  tu t t i  devono  
e s s e r e  d i s p o s t i  c r o n o l o g i c a m e n t e . 

§  7 .  IN D I C E  D E I  R E G E S T I .  — Que l  numero  p rogress ivo  se rve  a l l a  
compi laz i one  de l l ’ i nd i ce  che  deve  s empre  accompagna re  i l  r eges to . 

I l  m ig l io r  modo  d i  compi l a r e  ques to  i nd i ce  è  que l lo  d i  p repa ra r lo  
a l  m o m e n t o  s t e s s o  i n  c u i  s i  f a  i l  r e g e s t o .  P e r c h é  a l t r o  è  i l  m e t o d o  c h e  
s i  deve  segu i r e  i n  p ropos i to  i n  a r ch iv i s t i ca ,  a l t ro  è  que l lo  che  s i  deve  
segu i re  in  b ib l iogra f i a .  

In  ques t ’u l t ima  s i  pa r t e  da l l a  p re sunz ione  che  i l  l e t t o re  ignor i  
tutto o quasi tutto il contenuto del libro, cioè tutto quanto abbia scritto 
l 'Au to re ;  e  qu ind i  s i  a spe t t a  pe r  fo rmare  l ’ i nd ice  de l  l i b ro ,  che  ques to  
s ia  c o m p l e t o . 

In  a rch iv i s t i ca  invece  è  a s soda to  che  de l  con tenu to  deg l i  a t t i  g l i  
ultimi a sapere qualche cosa siamo proprio noi archivisti e consultatori,  
mentre il destinatario lo conobbe quasi contemporaneamente all’autore.  
S e  c o s ì  s i a ,  i l  c o m p i l a t o r e ,  c h e  s ’ immedes ima  de l l e  idee  de l l ’ au to re  e  
de l  des t ina t a r io ,  non  può  l a sc i a r  co r r e re  l a  compi l az ione  d i  una  se r i e  
d i  r eges t i  s ino  in  fondo ,  ma  men t re  ha  l a  men te  ancora  f r e sca  d i  que l l e  
idee  deve  g iovarsene  pe r  t rovare  l ' e sp ress ione  p iù  ada t t a  da  rappre -
sen ta r l a  ne l l ’ i nd i ce  e  ne l  r eges to :  c iò  che  s i  con fà  eg reg i amen te  a l -
l ' un i fo rmi tà  d i  r edaz ione  t an te  vo l t e  p red ica ta .  

Se  pens iamo che  i l  r eges to  è  in  qua lche  modo  un  ind ice  d i  do -
cument i ,  l ’ ind ice  de l  r eges to  d iven ta  a  sua  vo l t a  un  ind ice  d ’ ind ice ;  e  
qu ind i  cos t i t ui s ce  un  i s t rumen to  s empre  p iù  pe r f ez iona to  de l l ’o rd i -
namen to  e  de l l a  r i ce rca  a rch iv i s t i ca .  

§  8 .  SU N T O.  — I l  s u n t o  è  p r o p r i o  d e l l e  l e t t e r e  e  d e g l i  a l t r i  a t t i  
che ,  d i  o rd ina r io ,  non  t r a t t ano  d ’un  so lo  a rgomento  ma  d i  pa recch i  
s enza  connes s ione  r ec ip roca .  

Quando  facc iano  pa r t e  d i  una  de te rmina ta  se r i e  d i  ca r t e ,  compa-
r i scono  ne l l ’ inven ta r io  come  g l i  a l t r i  cons imi l i  a t t i  s c io l t i  so t to  un  nu-
mero  so lo  che  ne  r imanda  i  pa r t i co la r i  a l l ’ append ice .  Se  invece  sono  
ca r t egg i  o  r acco l t e  pe r  s é  s t an t i ,  vengono  t r a t t a t i  p r e s s o  a  p o c o  c o m e  
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g l i  a t t i  che  s i  r eges t ano .  Conv iene  pe rò  a l lo ra  t ene r  con to  de l l a  d i -
ve r s i t à  deg l i  a rgoment i  che  r igua rdano  e  che  spesso  non  sono  tu t t i  
e sp re s s i  con  ch i a r ezza  ma  bens ì  i n  fo rma  e l l i t t i c a ,  qua l e  s i  add ice  a  
co r r i sponden t i  che  sanno  in  gene ra l e  d i  che  s i  d i scu ta  e  non  ch iedano  
s e  n o n  p a r t i c o l a r i  c h e  p o s s a n o  i n t e r e s s a r l i . 

Pe r c iò ,  s e  i l  l avo ro  d i  p r epa raz ione  de l  compi l a to r e  d i  r eges t i  è  
g i à  g ravoso ,  que l lo  de l  compi l a to re  d i  sun t i  d i  l e t t e r e  è  a s sa i  meno  
compor tab i le  e  domanda  quas i  maggiore  e rud i z ione . 

I l  sun to  d i  una  l e t t e r a  deve  e s se re  da to  con  t an te  p ropos iz ion i  
s t acca t e  quan t i  sono  g l i  a rgomen t i  t occa t i  e  ne l l ’o rd ine  i n  cu i  ques t i  
a rgomen t i  sono  d i spos t i  ne l  t e s t o .  Que l l e  p ropos i z ion i  devono  e s se r e  
b rev i ,  p rec i se  e  comprens ive ;  non  r imane re  i nvo lu t e  i n  f r a s i  e  fo rmu le  
convenz iona l i ;  non  impas to ia t e  in  pa ro le  supe r f lue ,  i n  e sp ress ion i  d i  
s en t imen t i . Come il regesto, il sunto assume forma personale; né spreca 
lo  spaz io  co l l a  r i pe t i z ione  con t inua  d i  p r inc ip i i  che  d i cano  l e t t e r a  d i ,  
o  a ; a t t o  d i ; r i s p o s t a  d i ; c a r t e g g i o  d i ;  ec .  Ogni  p ropos iz ione  s i  d i -
s t acca  da l l a  seguen te  pe r  mezzo  d i  una  l inee t t ina ,  senza  a l t ro  segno  d i  
in te rpunz ione  che  imped i sca  d i  vedere  che  i l  d i scorso  in iz ia to  da l l ’ au -
to re  con t inua  ne l l e  va r i e  sue  p ropos i z ion i . 

Anche  pe l  sun to  va lgono  le  norme g ià  da te  pe r  l e  ind icaz ion i  d i  
pa r t i co la r i t à  suss id i a r i e ,  che  g iov ino  a l l a  c r i t i ca .  

I c o m p l e t a m e n t i  d i  n o m i ,  d i  c o s e ,  d i  t i t o l i  e c .  s i  p o s s o n o  c h i u-
d e r e  f r a  pa ren te s i  ne l  t e s to  s t e s so  de l  sun to ;  ma  l e  i l l u s t r az ion i  neces -
s a r i e  a spiegare gli argomenti staccati troveranno preferibilmente posto 
app iè  de l  sun to ,  dopo  tu t t e  l e  s i g l e . 

Anche  i l  sun to  deve  por ta re  un  numero  p rogress ivo  che  lo  ponga  
i n  s e r i e  c rono log i ca  con  g l i  a l t r i  sun t i .  E  a  ques to  numero  s i  r i po r t a  
l ' i nd i ce  che  deve  accompagnare  l a  se r ie  de i  sun t i  e  pe l  qua le  va lgono  
l e  n o r m e  d a t e  p e i  r e g e s t i . 

§  9 .  — Reges to  e  sun to  ne l l ’ a t t o  de l l ’ e l abo raz ione  sono  ve rga t i  
s u s chede .  So l t an to  a  ope raz ione  compiu t a  pos sono  e s se r e  t r a sc r i t t i  a  
r eg i s t ro .  Tu t t av ia ,  in  mol t i  luogh i  o rmai  que l l e  schede  p rovv isor ie  d i -
ven tano  de f in i t ive  e  cos t i tu i scono  un  u t i l e  schedar io ,  quando  a lcune  
p recauz ion i  c i r ca  l a  qua l i t à  de l l a  ca r t a ,  l a  sc r i t tu raz ione  e  l a  d i spos i -
z ione  de i  da t i  s i ano  s t a t e  p revedu te  e  p re se . 

 
INDICE DEGLI  INVENTAR I ,  R E G E S T I  e c .  E GUIDA D ' ARCHIVIO .  — La 

mol t ip l i caz ione  deg l i  i s t rument i  d i  consu l t az ione ,  che  abb iamo r i scon-
t r a t a  pe r  un  so lo  a rch iv io  spec ia l e ,  l a sc i a  f ac i lmen te  suppor re  i l  nu -
mero  d i  t a l i  i s t rumen t i  de l  qua l e  pos sa  a r r i cch i r s i  un  depos i to  d i  
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parecch i  a rch iv i  spec ia l i ,  uno  deg l i  a rch iv i  genera l i  in  cu i  pa recch i  d i  
e s s i  s i a n o  c o n c e n t r a t i . 

In  ques t i  vas t i  i s t i tu t i  so rge  qu ind i  l a  necess i t à  d i  avere  un  ind ice  
gene ra l e  deg l i  i nven ta r i ,  r eges t i ,  sun t i  e l enca t i  e  r e l a t iv i  i nd ic i  o  r e -
p e r t o r i ,  che  ne  ind ich i  l ' e s i s t enza  e  l a  compi l az ione  e  possa  pe r -
m e t t e r e  di formarsi un’idea adeguata del progresso dell’inventariazione  
in  un  a rch iv io  genera le . 

È  da  poco  usc i to  uno  d i  queg l i  i nd ic i ,  che  può  da re  un  e sempio  
di  quan to  p re tend iamo.  Accenniamo con  c iò  a l l a  pubbl icaz ione  fa t t a  
dag l i  Archiv i  seg re t i  de l l a  S .  Sede  de i  S u s s i d i  p e r  l a  c o n s u l t a z i o n e  
d e l l ’ A r c h i v i o  v a t i c a n o ,  v o l .  I :  s c h e d a r i o  G a r a m p i ,  r e g i s t r i  v a t i c a n i , 
r e g i s t r i  lateranensi , rationes Camerae , inventario del fondo concistoriale 
(S tud i  e  t e s t i  de l l a  B ib l io t eca  Va t i cana ,  n .  45 )  -  v o l .  I I  s u p p l i c h e  
( R o m a ,  1 9 2 6 - 27 ,  pag .  IX ,  222  con  7  t av .  fuo r i  t e s to  e  pag .  59  con  
5 0  tav . ) . 

Ne l l ’ ind ice  d i  t a l  f a t t a  compar i scono  non  so lamen te  g l ' i nven ta r i ,  
r eges t i  ec .  modern i ,  ma  ancora  que l l i  an t i ch i ,  f r a  i  qua l i  spes so  sono  
da ricercare particolarità e notizie preziose per la storia della serie con-
templata, e talvolta anche un riempimento di lacune posteriori alla loro 
compi laz ione ,  nonché  l a  cons i s t enza  an t i ca .  

No i  sa remmo d’avv i so  che  t a l e  ind ice  a s sumesse  un  o rd ine  a l f a-
b e t i c o  s e c o n d o  i  t i t o l i  d e i  va r i  a rch iv i  spec ia l i ;  e  che  so t to  ogn i  t i t o lo  
fos se ro  d i spos t i  o rd ina t amen te  pe r  o rd ine  c rono log ico  i  s ingo l i  i nven-
t a r i  co r r eda t i  vo l t a  pe r  vo l t a  de i  l o ro  r eges t i ,  sun t i ,  e l ench i ,  r epe r to r i  
e  ind ic i .  Ognuna  d i  ques te  compi laz ion i  dovrebbe  por ta re  l a  p ropr ia  
data ,  il proprio titolo e possibilmente il nome del suo autore, la propria 
consistenza, l’indicazione delle copie fattene e delle pubblicazioni  c o m-
p iu t ene . 

I n f i n e ,  u l t i m o  e  n e c e s s a r i s s i m o  f e r r o  d e l  m e s t i e r e  d e v e  e s s e r e  l a  
g u i d a  d e l l ’ a r c h i v i o ,  vale  a  d i re ,  i l  p rospe t to  de l le  se r ie  o  degl i  a rch iv i  
spec i a l i  che  compongono  l ' a r ch iv io  o  depos i t o  gene ra l e . 

Ques ta  gu ida  è  d i  due  spec ie :  è  metod ica  o  t o p o g r a f i c a .  La 
guida m e t o d i c a  d i s p o n e  t u t t e  l e  s e r i e  n e l l ’ o r d i n e  s t e s s o  c h e  s i  o t t i e n e  
co l l ' app l i caz ione  de l  me todo  s to r i co  a  tu t t a  quan ta  l a  compag ine  de l -
l ' i s t i t u to :  va l e  a  d i r e ,  c rono log i camen te  d i spone  l e  s e r i e  deg l i  a t t i  de i  
va r i  r eg imi ,  s ino  a  no i  pe rvenu t i ,  r eg ime  pe r  r eg ime  s ì  da  r app resen-
t a r e  pe r  ognuno  come  i l  comples so  o rgan ico  de l l e  a t t r i buz ion i  e  de l -
l ’ a t t iv i t à  r i co rda ta  in  queg l i  a t t i ,  s egnando  l e  da te  e s t r eme  de l l e  se r i e ,  
l a  quan t i t à  deg l i  a t t i ,  e  l a  l o ro  co l locaz ione  ma te r i a l e  in  a rch iv io . 

La  gu ida  topogra f i ca  non  t i en  con to  d i  que l  me todo ,  ma  desc r ive  
ogni serie cogli stessi elementi della precedente secondo che é  effettivamente 
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d i spos ta  ne i  s ingo l i  ambien t i  de l  f abbr i ca to  e  qu ind i  t enendo  
come  e l e m e n t o  p r i n c i p a l e  d e l l a  d e s c r i z i o n e  l ' a m b i e n t e  s t e s s o  e  s o t t o -
p o n e n d o  a d  e s s o  l a  d e s c r i z i o n e  d e l l e  s e r i e . 

En t r ambe  ques t e  gu ide  ch i edono  d i  e s se re  p recedute  da  una  pre-
faz ione  che  ind ich i  come  s i a  s t a to  cos t i t u i to  l ' a r ch iv io  gene ra l e ,  come  
s t i a  n e i  l o c a l i  a s s e g n a t i ,  s ì  d a  o f f r i r e  c o m e  l a  s t o r i a  e s t e r n a  d i  q u e l -
l ' a r ch iv io  e  de l l e  s e r i e  r acco l t ev i ,  que l l a  s to r i a  ne l l a  qua l e  s ino ra  i  
t r a t t a t i s t i  hanno  c redu to  ravv isa re  que l la  de l l ’a rch iv i s t i ca .  

 
R I F I N I T U R E  D E L L ' I N V E N T A R I O .  — Quando  i l  t empo  e  i  mezz i  lo  

pe rmet t ano ,  i l  funz ionar io  deve  p rocura re  d i  aumenta re  ag l i  s tud ios i  i  
mezzi di ricercare i documenti indicati nell’inventario, perfezionandone  
l a  de sc r i z ione  con  nuov i  i s t rumen t i  p iù  pa r t i co la regg ia t i .  Son  dess i  
l ' i nd ice  de i  s ingo l i  vo lumi ,  e  i l  r epe r to r io  d i  de t e rmina t i  a t t i .  Sono  g l i  
s t e s s i  r eges t i ,  i nd i c i  ed  e l ench i ,  de i  qua l i  abb iamo  s ino ra  d i s cus so . 

I  cod ic i ,  che  non  t r a t t ano  che  d i  un  so lo  a rgomen to  da  c ima in  
fondo  non  r i ch i edono  t a l i  r i f i n i t u r e :  ma  i  r eg i s t r i ,  i  vo lumi ,  l e  f i l z e  e ,  
sogg iung iamo pure ,  l e  bus te ,  che  in  qua lunque  modo  con tengono  p iù  e  
d ivers i  document i  ne  hanno  invece  necess i t à .  

N e i  s e c o l i  d e c o r s i ,  c a n c e l l i e r i  e  n o t a r i  e b b e r o  l ' o b b l i g o  e  l a cura  
d i  muni re  d i  queg l i  ind ic i  s i f fa t t i  vo lumi ,  con t inuando  pur  t roppo  a  
compi l a r l i  pe r  nome  d i  ba t t e s imo ,  v i  fo s se ro  o  no  i  cognomi ;  e  g l i  a r -
ch iv i  ne  sono  tu t to ra  l a rgamente  p rovv is t i .  Le  pa r t i t e  sono  reg i s t ra te  in 
quegli indici secondo l'ordine della loro stipulazione e, ripartite quindi  
sempl icemente  e  senza  r igo re  pe r  l e t t e ra  d ’a l f abe to .  Non  os tan te  i  l o ro  
d i f e t t i  e  l a  l o ro  rud imen ta l i t à  r ecano  anche  ogg i  p rez ios i  s e rv i z i  ne l l e  
r i c e r c h e . 

Noi saremmo d’avviso di lasciarli continuare il loro ufficio, finché  
non  v i  s i ano  i l  t empo  e  i  mod i  pe r  sos t i t u i r l i .  Ma ,  vo lendo  pe r fez io -
nare  la  se r ie ,  cons ig l ie remmo g l i  a rch iv i s t i  a  compi la re  l ’ ind ice ,  a l lo ra  
i n  s t r e t t o  o rd ine  a l f abe t i co ,  de l l e  pe r sone  pe r  cognomi ,  de i  l uogh i  e  
de l l e  cose  p r inc ipa l i  de i  vo lumi  r imas t ine  s ino ra  p r iv i . 

Cos ì  pure ,  sugger i remmo d i  compi la re  i l  r epe r to r io  d i  a l cune  se r i e  
d i  a t t i ,  a  mo’  d i  que l  che  sono  t enu t i  a  f a r e  i  no ta r i ,  pa r t i co l a rmen te  
pe r  i  con t r a t t i ,  t e s t amen t i  e c .  da  l o ro  r i c evu t i . 

 
ULTERIORI  LAVORI  ARCHI V I S T I C I ,  o l t r e  a l l ’ i nvent a r io  e  a  t u t t i  g l i  

a l t r i  i s t rumen t i  d i  r i ce rca ,  sono  l e  pubb l i caz ion i  d i  ques t i  medes imi  
i s t rument i  pe r  d ivu lgarne  i l  con tenu to  e  agevola re  anche  in  lon tananza  
g l i  s t u d i  d e i  r i c e r c a t o r i . 

Cos ì ,  no i  t rov iamo pubb l ica t i  innumerevo l i  inven ta r i  d ’a rch iv i ,  
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indi c i  sommar i ,  r eges t i  a r ch iv i s t i c i  e c .  che  r ecano  un  no t evo l e  con t r i-
bu to  a l  p rogres so  de l l a  s c i enza .  Ess i  sono  ope ra  d i  a r ch iv i s t i ,  che  non  
poss iamo se  non  lodare  d i  ques ta  nuova  fa t i ca  u t i l i s s ima .  Ed  è  bene  
che  so l t an to  g l i  a r ch iv i s t i  s e  ne  occup ino ,  po i ché ,  o l t r e  a l l a  d ign i t à  
de l l ’u f f i c io  e  a l l a  p rova  d i  pe r i z i a  che  danno  e  che ,  non  eccedendo ,  
accresce la fiducia degli studiosi in loro, soltanto gli archivisti possono  
d a r e  o p e r a  c o m p l e t a  e  f o r n i r e  a i  r i c e r c a t o r i  c o i  l o r o  r i m a n d i  o  c o l l e  
loro illustrazioni elementi preziosi, che probabilmente altri non saprebbe ,  
né  avrebbe  modo  d i  ind ica re . 

De i  r eges t i  a r ch iv i s t i c i ,  d i f f e r en t i ,  come  abb iamo  de t to ,  da  que l l i  
cu l tu ra l i  o  s to r i c i  i n  gene ra le ,  abb iamo pa recch i  e sempla r i ;  ma  r ipe -
t i amo  i l  des ide r io  d i  un i fo rmi t à  ne l l a  l o ro  r edaz ione ,  che  non  sempre  
t rov iamo sodd i s fa t t a .  

V’hanno ,  po i ,  se r i e  d i  document i  che  mer i t ano  per  va r ie  rag ion i  d i  
non  e s se re  so l t an to  r eges t a t i ,  ma  add i r i t t u r a  r i p rodo t t i  i n  ex t enso  pe l  
mezzo  de l l a  s t ampa .  Sono  i  ca r tu la r i ,  s t a tu t i  ec .  che  s i  r i p roducono  in  
un corpo documentario per se stante. Sono i codici diplomatici, carteggi ,  
e c .  de ’  qua l i  è  r i c ca  l a  nos t r a  b ib l i og ra f i a  s t o r i ca ,  s e  s i  t r a t t i  d i  a t t i  
raccogl i t i cc i .  Del  modo d i  r ip rodur re  que i  t es t i  nu l la  d i remo,  r i t enendo 
che  ba s t i no  l e  r ego l e  de t t a t e  da l l ’ I s t i t u to  s to r i co  i t a l i ano  s in  da l  1888  
e  1 9 0 6 . 

Checché  da  qua lcuno  s i  sos tenga ,  sono ,  codes te ,  pubbl icaz ion i  che  
non  esorb i t ano  da l l ’ ambi to  de l l ’ a rch iv i s t i ca ;  anz i  ne  pe r fez ionano  i  
r i s u l t a t i  u l t i m i . 

Forse  l ' a rch iv i s t a  non  dovrebbe  ded ica r s i  e sc lus ivamente  a  ve r i  
l avor i  d i  s to r i a  pe r  non  l a sc ia r s i  t r a sc ina re  o l t r e  i l  campo  assegna tog l i  
da l l e  sue  a t t r ibuz ion i ;  non  dovrebbe  a r rogars i  un  d i r i t to  d i  p re laz ione  
o  d i  e sc lus iv i t à  r i spe t to  a  ce r t i  document i .  Ma ,  pu re ,  anche  ques to  
d iv i e to  deve  e s se re  in t e so  cum g rano  sa l i s :  po iché  p iù  l ' a r ch iv i s t a  è  
do t to ,  mig l io r i  sono  l ’o rd inamen to  e  l ' i nven ta r io  che  sa  p repa ra re  pe r  
g l i  s tud i  a l t ru i ,  quando  abb ia  cosc ienza  de l  p ropr io  dovere . 

 
 

ARCHIVIAZIONE  
 
L ’a rch iv i az ione  è  i l  comples so  de l l e  ope raz ion i  pe r  mezzo  d e l l e  

qua l i  s i  me t tono  g l i  a t t i  i n  cond i z ione  d i  e s se r e  conse rva t i  e  co l l oca t i  
i n  a r ch iv io .  Es sa  è  i l  neces sa r io  complemen to  d i  t u t t e  l e  ope raz ion i  
archivistiche or ora descritte, senza appartenervi precisamente. Si rian-
noda d i  p re fe renza  a l l a  t ecn ica ,  e spos ta  ne l l a  p r ima  pa r t e  d i  ques to  
corso ,  a l l ’a rch iveconomia ,  a i  cu i  scop i  e f fe t t ivamente  par tec ipa .  È  una  
ope raz ione  de l  t u t to  ma te r i a l e ,  che  s i  g iova ,  pe rò ,  de l l ’ e spe r i enza  de i  
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var i  seco l i  e  popol i ,  senza  impors i  ine lu t t ab i lmente  né  ag l i  un i ,  né  ag l i  
al t r i ,  come  l e  r ego le  gene ra l i  o r  o ra  sp i ega t e .  S i  ada t t a  a l l e  va r i e  
c i r cos tanze  e  cond iz ion i  in  cu i  s ’ imba t t e ;  e  sugger i sce  p rovv idenze ,  
che  a l t r i  può  modi f i ca re  e  mig l io ra re ,  secondo  l a  p ropr ia  conven ienza .  
Non  sono  qu ind i  r i g id i  p rece t t i  i  suo i ,  ma  sempl i c i  ind icaz ion i  d i  que l  
c h e  s i  p o s s a  f a r e . 

No i  l a  r ipa r t i amo  in  t r e  pa r t i ;  e  c ioè :  ne l l a  cond iz iona tu ra ;  ne l  
co l locamen to  ;  e  ne l l a  r i a s sunz ione  e  r i a r ch iv i az ione  deg l i  a t t i . 

 
I .  CO N D I Z I O N A T U R A ( p a c k i n g ) .  — È  l ' appres tamento  che  s i  dà  

ag l i  a t t i  p e r  a s s i cu rarne  la  conservaz ione  duran te  l a  lunga  s t rada ,  che  
devono  pe rco r re re  a t t r ave r so  i  s eco l i .  Ta le  appres t amen to  ne  r igua rda  
l ' in tegr i t à  e  l ' inco lumi tà .  

Conce rnono  l ' i n t eg r i t à  deg l i  a t t i  l a  l o ro  pag inaz ione  o  ca r to l a-
z ione ,  l a  l o ro  numeraz ione  e  i l  l o ro  s t amp igl i agg io . 

S i  r i f e r i s ce  a l l a  l o ro  i nco lumi t à  l a  s ce l t a  de i  mod i  e  deg l i  a rne s i  
p e r  c u s t o d i r l i . 

§  1 .  P a g i n a z i o n e  o  c a r t o l a z i o n e .  — Ant i camen te ,  l a  ca r to l a-
z ione  o  fo l i az ione ,  o  numeraz ione  de l l a  ca r t a  o  de l  fo l i o ,  so l a  t enne  i l  
campo accanto  a l la  segna tura  de i  quadern i ,  che  va leva  come misura  
pe r  l a  compos iz ione  de i  cod ic i  e  l a  cop ia tu ra .  E  l a  ca r to l az ione  s i  
t r ova  i n  quas i  t u t t i  i  r eg i s t r i  e  ne l l e  f i l z e  an t e r io r i  a l  s eco lo  XIX;  
quando  cominc ia  a  p reva le re  l a  pag inaz ione ,  che  è  p iù  p ropr ia  de i  
l i b r i  s t ampa t i . 

S i  segua  l ' una  o  l ' a l t r a  usanza ;  ma  s i  p rocur i  d i  e s tendere  quan to  
p iù  s i a  poss ib i l e  l a  numeraz ione  deg l i  a t t i  s i a  a  r eg i s t ro ,  s i a  r acco l t i  in  
un  co rpo ,  pe r  po te r  ve r i f i ca rne  l e  mancanze ,  o  g l i  spos t amen t i ,  ov-
vero  anco ra  pe r  c i t a rne ,  i nd i ca rne  con  p rec i s ione locale  i l  contenuto in  
s u s s i d i o  d e l l e  r i c e r c h e  e  d e g l i  s t u d i . 

V’ha  ch i  usa  segnare  que l la  numeraz ione  co l la  mat i t a  ne ra  per  
r ive renza  ve rso  queg l i  a t t i .  È  g ià  megl io  che  non  l a  mat i t a  co lo ra ta ,  
che  condanniamo asso lu tamente ,  come add i t i amo a l l a  un iversale r ipro-
vaz ione  tu t t i  i  s egn i  co i  qua l i  p re sun tuos i  e  i gnoran t i  consu l t a to r i  im-
bra t t ano  vecch i  e  nuov i  manosc r i t t i .  Ma  i l  s egno  a  ma t i t a  è  de leb i l e ;  e  
non  r i sponde ,  dunque ,  p rec i samente  ag l i  s cop i ,  o  meg l io ,  a  tu t t i  g l i  
s cop i  de l l a  numeraz ione . 

P r e f e r i bi l e  è  l a  numeraz ione  in  c i f r e  a r abe  a  i nch ios t ro  ne ro ;  non  
ma i  co lo ra to ,  che  s t r ide rebbe  con  l a  g rav i t à  de l l a  sc r i t t u ra  an t i ca .  Le  
c i f r e ,  p e r ò ,  s i a n o  p i c c o l e  e  c o l l o c a t e  n e l l ’ a n g o l o  s u p e r i o r e  e s t e r n o  
de l l a  ca r ta ,  p rocurando  sempre  d i  sa lva re  ogn i  numeraz ione  an t ica ,  
segna tamente  se  romana .  
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Per  un i fo rmi tà  e  l impidezza  s i  adoperano  ogg i  i  numera to r i  mec-
can i c i ;  che  a s so lvono  eg reg i amen te  i l  l o ro  compi to ,  s e  i n fo rma t i  a  
ques t e  u l t ime  p recauz ion i . 

§  2 .  N u m e r a z i o n e  o  q u o t a z i o n e .  — La  pag inaz ione  o  ca r to la-
z ione  mi ra  a l  con t ro l lo  i n t e rno  de i  r eg i s t r i ,  cod ic i  o  a l t r i  co rp i  d i  a t t i .  
La  numeraz ione  o  quotaz ione  (da  q u o t a r e )  s o d d i s f a  a l l o  s t e s s o  s c o p o  
e s t e rnamen te  e  pe rme t t e  d i  r i n t r acc i a r e  que l  comp le s so  d i  a t t i ,  d ’ im-
ped i rne  l o  spos t amen to  o  l a  d i spe r s ione ,  d i  c i t a r l o  c o n  p r e c i s i o n e . 

Essa  è  ind i spensab i le  ed  assegna  a  que l l ’un i tà  compat ta  i l  numero  
co r r i sponden te  a l l ’ inven ta r io  e  qu ind i  a l l ’o rd inamento ,  da to  a  tu t to  
l ' a rch iv io ,  a l  qua le  g l i  a t t i  appar tengono . 

An t i camen te  e r a  f a t t a  pe r  l e t t e r e  ma iusco le  o  minusco le ,  s emplici  
o  r addopp ia t e ,  come  ne l l e  P rovv i s ion i  de i  Cons ig l i  oppor tun i  de l l a  
Repubbl ica  f io ren t ina .  Era  sur roga ta  da  una  denominaz ione  spec ia le  
da t a  a l  r eg i s t ro :  pe r  e sempio ,  i  Cap i to l i  d i  F i r enze ,  i  Ca le f f i  d i  S i ena ,  
i l  L ib ro  de l l e  coppe  d i  Mon tepu lc i ano ,  il  L ib ro  de l l a  Margher i t a  d i  
Vi te rbo ,  ec .  Ovvero ,  co l  t i to lo  e  l a  da ta ,  ind icava  i l  nome de l  can-
ce l l i e r e ,  no t a ro  o  ponen te ,  ne l l a  cu i  s e r i e  p r endeva  pos to :  come ,  ad  
e sempio ,  l e  s chede  no ta r i l i  d i  Roma ,  l e  f i l ze  de i  Camera l i a  d ive r sa  ec . 

Oggi  la  quotaz ione  s i  f a  c o n  s o l e  c i f r e  o  c o n  c i f r e  e  l e t t e r e  p r o -
m i s c u e . 

V’ha  ch i ,  imi tando  un  po’  l a  numeraz ione  dec imale  de l  Devey ,  
p ropone  che  l a  numeraz ione  s i a  me tod ica  e  i nd ich i :  1 . °  l a  s e r i e  deg l i  
a t t i ;  2 . °  l a  d iv i s ione  a l l a  qua le  de t t i  a t t i  appar tengono;  3 . °  l a  suddi -
v i s ione  o  funz ione  ammin i s t r a t iva ;  4°  l a  c l a s se  r appresen tan te  l a  se r i e  
o  o r ig ina l e ,  o  nuovamen te  cos t i t u i t a  o  mi sce l l anea ;  5 . °  i l  numero  o r -
d ina le  deg l i  a t t i  i n  que l l a  c l a s se . 

Il Jenkinson, per esempio, propone (1) per il volume 5.° della 
uscita dello Scacchiere della ricetta la numerazione E. 402/3/5, cioè: 
Exchequer (serie), receipt (divisione), issue (suddivisione), issue roll 
(classe) numero 5. Gli archivisti olandesi Muller, Feith e Fruin, nel 
loro manua le  (2 )  in segnano  t e s tua lmen te  pe r  l ' i nven ta r io :  «Si  nume -
r izz i  . . .  c o s ì :  1 . °  i  s o m m a r i  d e l l e  s u d d i v i s i o n i  d e i  n u m e r i  c o n  l e t t e r e  
( s e  i n ca ra t t e r e  co r s ivo ,  r i s a l t e r anno  meg l io ) ;  2 . °  i  numer i  o  pa r t i  pe r  
se stanti dell’inventario, colle cifre comuni; 3.° le sezioni di primo  
o rd ine  de l l ’ inven ta r io  con  numer i  roman i ;  e  4 . °  s e  s i  dovranno  r iu-
ni re in un solo volume inventari di archivi diversi, questi si contrad-
distinguono c o n  l e t t e r e  m a i u s c o l e .  P e r  e s e m p i o :  
                                                 

(1 ) Op. cit. ,  p .  100.  
(2 ) Op. cit. ,  p .  84.   
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 B.  -  Arch iv io  deg l i  ann i  1808- 1 8 1 3 . 
 II .  -  Arch iv io  de l l a  Commiss ione  comuna le  ed i l i z i a .  
 8 5 5 .  -  Con t i  de l  mas t ro  deg l i  a cqua r t i e r amen t i  1810- 1 8 1 1 . 
 a )  C o n t o  d i  t u t t e  l e  e n t r a t e  e  s p e s e  1 8 1 0 - 1 8 1 1 . 
 b )  Con to  deg l i  a l l ogg i ,  de l  mob i l i o  e  de l l e  spese  d ’am-

m i n i s t r a z i o n e ,  1 8 1 0  e c .  .  » . 
Pe r  l a  cus tod ia  ma te r i a l e  de l l ’ a rch iv io  sogg iungono  che  ogn i  do -

cumen to  deve  e s se re  mun i to  d i  un  numero  p rog res s ivo ;  l e  c i f r e  de f i -
n i t ive  devono  ven i r  segna te  su i  document i  in  modo  inde leb i le ,  l a  de -
s c r i z i o n e  del documento nell’inventario va ripetuta nella faccia interna 
de l l a  r i l ega tu ra  d i  ogn i  vo lume o  su l l a  coper tu ra  de l  do cumento .  Se  
mal  non  c i  apponiamo,  de l la  so la  numeraz ione  progress iva  dunque  s i  
dovrebbe  t ene r  con to ,  come  abb iamo  no i  s t e s s i  sos t enu to  pa r l ando  
de l l ' i nven ta r io , e come sosteniamo anche ora, contrariamente all’opinione  
de l  Jenk inson ;  che ,  r ipe t i amo,  a r i egg i a  t roppo  a l l a  quo taz ione  b ib l io -
g ra f i ca ,  e  cos t r i nge  t roppo  a  s fo rz i  men ta l i  i nu t i l i  pe r  e s se r e  da  no i  
acce t t a t a .  

No i  c r ed i amo  che  s e r i e  pe r  s e r i e  pos sa  bas t a r e  l a  numeraz ione  
segna ta  su l  documento . 

La  ques t ione  cons i s t e  ne l  sape re  come  segnar l a ,  non  g ià  ne l  c a s o  
d i  r i l ega tu ra  moderna  o  d i  dorso  p r ivo  d ’ in t i to laz ione  a lcuna ,  ma  
quando  l a  cos to l a  r ech i  g i à  i l  t i t o lo  o r ig ina l e  e  numeraz ion i  p rece -
d e n t i . 

Ta luni  v i  sc r ivono  addi r i t tu ra  la  nuova  quotaz ione  a  inch ios t ro  
dando  d i  f r ego  su l l e  numeraz ion i  p receden t i .  Al t r i  v ’ inco l lano  car -
te l l in i  recan t i  l a  nuova  quotaz ione .  Dicono  bene  g l i  a rch iv i s t i  o landes i  
che  ques t i  s i  s t accano  f ac i lmen te ,  e  l a  p r ima  può  confonde r s i  add i r i t -
t u ra  co l l e  numeraz ion i  p receden t i .  Eccedono  invece ,  s econdo  no i ,  
quando  sugger i scono  d i  s c r ive re  ad  inch ios t ro  l a  quo taz ione  e  d i  
r i cop r i r l a  con  un  ca r t e l l i no  che  l a  r i pe t a .  A  no i  pa re  che  bas t e rebbe  
segnare  l a  quo taz ione  ind ica ta  a  penna  o  con  ca r te l l ino ,  magar i  anche  
co lo ra to ,  su l  do r so ,  e  a l l ’ i n t e rno  de l l a  cope r t i na ,  a l  s egu i to  de l l a  de -
s c r i z ione  d ’ inven ta r io  ch ’e s s i  s t e s s i  cons ig l i ano  d i  r i po r t a rv i .   

§  3 .  S t a m p i g l i a g g i o .  — È  l ' appos iz ione  d i  un  segno  che  in-
dichi  l ' appar tenenza  de l l ’a t to  non  p iù  so l t an to  a  una  se r ie ,  ma  a  un  
i s t i t u to ,  a  un  p ropr i e t a r io .  Que l  segno  è  r appresen ta to  da l l a  s t ampiglia 
o  t imbro ,  che  può  e s se r e  s emp l i ce  o  dopp io ,  va l e  a  d i r e  può  e s se r e  
una s tampig l ia  so la  ovvero  una  s tampig l ia  e  una  con t ros tampig l ia  d i  
magg io re  o  minor  d imens ione  de l l a  p r ima ,  come  usa ,  pe r  e sempio ,  l a  
B ib l io teca  Apos to l i ca  Va t icana .   
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Per  avere  un  va lo re  r ea le  l a  s t ampig l i a  deve  ind ica re  ch ia ramente  
a  ch i  appar tenga  l eg i t t imamente  l ' a t to ,  s i a  pe r  imped i rne  i l  t r a fuga-
men to ,  s i a  pe r  pe rme t t e rne  l a  r e s t i t uz ione . 

Senza  scende re  a l l e  so t t i g l i ezze  d i  pa recch ie  r iun ion i  s t r an i e re  d i  
b i b l i o f i l i  e  b i b l i o t e c ar i ,  l im i t andoc i  a l l a  ma te r i a  che  c i  conce rne ,  
o s s e r v iamo che  que l la  s tampig l ia  è  appos ta  s ia  a  mezzo  d i  impress ione  
a  umido ,  d i  impres s ione  a  s ecco ,  o  de l l ’ app l i caz ione  d i  ca r t e l l i n i . 

L ’ impress ione  a  umido  s i  f a  med ian te  inch ios t ro  g ras so ;  que l l a  a  
s e c c o  med ian te  punzon i  o  f e r r i  da  do ra re .  I  ca r t e l l i n i  sono  que l l i  
vo lga rmen te  de t t i  ex  l i b r i s . 

I m p r e s s i o n e  o  a p p l i c a z i o n e  s i  p u ò  f a r e  c o s ì  s u l l a  c o p e r t a ,  c o m e  
ne l l ’ i n t e rno  de l l a  cope r t a  e  su l  f ron t e sp i z io .  L ’ impres s ione  può  r i pe -
t e r s i  p i ù  v o l t e  n e l l ’ i n t e r n o  d e l l ’ a t t o . 

S ' i n t ende  come  g l i  ex- l i b r i s  f a c i l m e n t e  p o s s a n o  e s s e r e  s t a c c a t i  
qu ind i  non  se rvano  a l lo  scopo . 

L’ impress ione ,  qua lunque  s ia ,  v i  r i sponde  invece  assa i  megl io ;  ed  
a l l o  s t a to  de l l e  s c i enze ,  è  l a  so l a  man ie ra  d i  f a r  r i su l t a r e  l a  p ro -
p r i e t à d i  un  a t to ,  che  s i a  consen t i t a .  Ma  pe r  quan to  pe r f e t t o  s i a  l ’ i n-
ch ios t ro ,  pe r  quan to  p rec i so ,  marca to ,  quas i  r i t ag l i a to  s i a  i l  march io  
ba t tu to  su l l a  ca r t a ,  non  può  p iù  d i r s i  che  s i a  inde leb i l e  dopo  i  p ro -
gress i  f a t t i ,  d i  pa r i  passo  co l la  sc ienza ,  da l l a  mal iz ia  umana .  Oggi  s i  
l avano  pe r fe t t amen te  tu t t i  g l ’ inch ios t r i  g ra s s i ,  ed  ogn i  t r acc i a  ne  è  
fa t t a  scompar i re  da  qua lunque  coper ta  o  f ron tesp iz io  s ia  ch imicamente  
s i a  co l l a  pe r f ez ione  d i  c e r t i  r i t ag l i  degn i  de i  p iù  p rove t t i  r e s t au ra to r i  
d i  documen t i . 

Pa r imen te ,  ogg i  ancora ,  s i  sp iana  qua l s ias i  r i l i evo ,  s i  r imarg ina  
qua l s ias i  t ag l io ,  in  modo  da  r imanere  sba lo rd i t i ,  pe r  mezzo  d i  bagn i  
ace t a t i  a l t e rna t i  con  sap i en t i  p r e s s ion i :  s i cché  non  è  p iù  pa radossa l e ,  
l ' e sc lamaz ione  de l  Carducc i  che  sogghignava  a l l ’ idea  d i  spaccare  un  
f og l io  d i  ca r t a  in  modo  da  s t acca re  l ' una  facc ia ta  da l l ’ a l t r a .  Con  que i  
bagn i  s i  gonf i a  i l  fog l io  s i cché  una  l ama  possa  passa re  ne l  suo  spes -
sore .  Con  que i  bagn i  dunque  s i  f a  in  b reve  scompar i re  ogn i  t r acc ia  
d ’ impres s ione  a  s ecco ,  pe r  p ro fonda  che  s i a .  

In  ta l e  cond iz ione  d i  cose  e  f inché  l a  sc ienza  non  abb ia  sugge -
r i t o  a l t r i  r i t rova t i ,  dobb iamo conc ludere  che ,  qua lunque  s i a  i l  mezzo  
d i  s tampig l iaggio  adopera to ,  v i  sa rà  sempre  un  furbo  che  saprà  inu t i -
l i z za r lo . 

P e r c i ò ,  c o n t e n t i a m o c i  d i  q u e l l i  c h e  p o s s e d i a m o  e vediamo non 
g i à d ’ imped i rne  l ' ob l i t e r az ione ,  ma  d i  r ende r l a  meno  poss ib i l e .  Ot -
t e r r e m o  ques to  r i su l t a to  impr imendo  l a  s t ampig l i a  s i a  pu re  ne i  luoghi  
vistosi ove si suole applicare, coll’avvertenza però di non farla c ade re  
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s o p r a  l e  p a r t i  s c r i t t e ,  c o m e  m a l accor tamente  avviene ,  quando l 'ope -
raz ione  s ia  a f f ida ta  a  un  suba l te rno  svog l ia to ;  ma ,  r ipe tendola  p iù  e  
p iù  vo l t e  s empre  r a sen te  a l l a  s c r i t t u r a ,  i n  modo  che  ques t a  r i su l t i  
offesa dal minimo tentativo di soppressione. Delle due impressioni ram-
mentate que l l a  a  s ecco  pa r rebbe  l a  p iù  pu l i t a ,  l a  meno  pe r i co losa .  
C i ò  s a rebbe  ve ro  s e  fo s s imo  s i cu r i  de l l a  e l a s t i c i t à  de l l a  ca r t a ,  su l l a  
qua le  deve  es se re  app l i ca ta .  Pur  t roppo ,  pe rò ,  t a l e  s i cu rezza  c i  manca  
s i a  pe r  l a  d ive r s i t à  de l l a  f abbr i caz ione  a t t r ave r so  i  s eco l i ,  s i a  pe r  l ’ e f -
f e t to  de l l a  ve tus t à  su l l e  f ib re  e  su l l a  pas t a .  S i cché ,  pe r  poca  che  s i a  l a  
p res s ione  de l  punzone ,  i l  pezzo  sa l t a  add i r i t t u ra  ne l l e  nos t r e  man i  e  
de tu rpa  i l  documen to . 

Non potendo ,  qu indi ,  senza  un  saggio  prevent ivo  adoperare  que l  
s i s t ema ,  no n  r imane  p iù  che  l a  t imbra tu ra  a  inch ios t ro  g rasso ;  ed  a l -
lo ra  ch in iamo la  f ron te ,  ma  co l l e  seguen t i  avver tenze .  La  s t ampig l i a  
s i a  d i  d imens ion i  p iu t t o s to  r i s t r e t t e ;  i nc i s a  i n  ca ra t t e r i  magr i  ma  sp i c-
ca t i ;  non  ma i  sov racca r i ca  d ’ inch ios t ro  s ì  da  da r  l uogo  a  imp ias t r i c -
c i amen t i  e  sbava tu re ,  che  ne  imped i scano  l a  l e t tu ra ,  e  s i  r ipe ta  r a sen te  
a l l a  s c r i t t u r a  i n  p iù  l uogh i  de l  co rpo  de l l ’ a t t o .   

§  4 .  M o d o  d i  t e n e r e  g l i  a t t i .  — La rar i tà ,  la  vetustà  e  la  quan-
t i t à de l  ma te r i a l e  a rch iv i s t i co  hanno ,  secondo  i  va r i  pa e s i ,  p r o m o s s o  
no rme  d ive r se  pe r  t ene r lo  e  d i spo r lo .  Men t r e  neg l i  S t a t i ,  ove  que l l e  
qualità sono grandi, accennasi a una sensibile trascuranza, che si spinge 
s ino  a  i gnora re  d i  possede re  de i  c ime l i i ,  e ,  qu ind i ,  a  conse rva r l i  pe r  
s tud ios i  p iù  d i l i gen t i ;  i n  que l l i ,  ove  sca r segg iano ,  i n so rgono  tu t t i  g l i  
e spe r t i ,  i  qua l i  f r emono  a l  t imore  de i  dann i ,  che  1 ’  i ncu r i a  o  l a  s ca r sa  
pe r i z i a  possano  r i se rva re  anche  a i  p iù  comuni  e sempla r i  d i  que l  ma-
t e r i a l e . 

Una  p i ega ,  un  g ra f f io  so l l evano  mi l l e  ob iez ion i  s ì ,  che  i l  F i tzpa-
t r i ck  può  sc r ive re  che  una  p iega  in  un  manosc r i t to  è  un  passo  fuor  
de l l a  s t rada  de l l a  d i r i t tu ra ;  due  sono  una  mala  az ione ;  ment re  t r e  
mer i t ano  d i  e s se r e  c l a s s i f i c a t e  add i r i t t u r a  f r a  i  de l i t t i  ( 1 ) .  

La  p iega ,  l a  p l i ca tu ra  deg l i  an t ich i  e  de l  medio  evo ,  é,  in ve -
r i t à,  l ' i n i z io  d i  una  r ec i s ione ;  e  g l i  a t t i ,  non  cu ra t i ,  s i  s t r appano  f r e -
quen temen te ,  anche  a  p resc inde re  da  tu t t i  g l i  a l t r i  gua i  che  l i  co l -
p i s c o n o . 

S iccome  funz ione  de l l ’ a rch iv i s t a  è  que l l a  non  so lamen te  d i  o rd i -
nare  g l i  a t t i ,  ma  anche  d i  t ramanda r l i  ne l l e  s t e s se  cond i z ion i ,  ne l l e  
qua l i  l i  abb ia  r i cevu t i ,  a i  s eco l i  ven tu r i ,  cos ì ,  eg l i  deve  p reoccupa r s i  
d i  ogni  ind iz io  d i  de turpamento  e  de i  modi  d i  ovvia rv i .  Deve ,  per -

                                                 
(1)  Op.  ci t . ,  p .21.  
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t an to ,  p rovvede re  a l l ’ i nco lumi tà  de l l e  t r e  spec i e  d i  a t t i  che  cos t i t u i -
s c o n o  i l  mate r ia le  a rch iv i s t i co ,  c ioè  deg l i  a t t i  s ingol i  sc io l t i ;  deg l i  a t t i  
s c io l t i  r acco l t i  en t ro  camic ia ,  deg l i  a t t i  a  l ib ro  compa t to .  Abb iamo g ià  
de t to  come  p rovveda  co i  r e s t au r i  a  ovv ia re  a  que i  d i f e t t i . 

F ra  g l i  a t t i  s i ngo l i  s c io l t i  r i ch i amano ,  spec i a lmen te ,  l ’ a t t enz ione  
que l l i  membranace i ,  vo lga rmen te  de t t i  pe rgamene ,  che  spesso  con ten-
gono  g l i  a t t i  p iù  p rez ios i  e  ce r to  i  p iù  ve tus t i  d i  un  a rch iv io .  Mol t i  
d i s co r r endone ,  f anno  l e  f i n t e  d ’ igno ra re  come  a l t r a  ma te r i a  s c r i t t o r i a  
non  fo s se  adope ra t a  a l  l o ro  t empo  e  come  l a  consue tud ine  cance l l e -
r e sca  imponesse  che  su  membrana  fo s se ro  ve rga t e  l e  d i spos i z ion i  p iù  
so l enn i  anche  dopo  che  a l t r a  ma te r i a  p iù  co r r en te  fu  l a rgamen te  en-
t r a t a  ne l l ’uso  quo t id iano .  A  p resc inde re  da  ques te  cons ide raz ion i ,  
sembrano  anche  scordar e  che  l a  fo rma  d i  que l l a  membrane  fosse  una  
s o l a :  i l  r o t o l o ;  e  c h e ,  v o l u m e n ,  come  abb iamo de t to  in  p r inc ip io  d i  
q u e s t o  c o r s o ,  vale a dire la cosa che s’avvolge, fosse, anche sotto i Ro-
mani, l ' un i t à  ma te r i a l e  de l  l i b ro .  Scendono  qu ind i  tu t t i  a rma t i  con t ro  
l ' an t i ch i t à ,  con t ro  l ’o r ig ine ,  con t ro  que l l a  fo rma  da ta  a l l e  pe rgamene  e  
con t ro  l a  t ecn ica ,  che  l a  d i f ende .  No i  s app iamo  che  ques t a  t ecn ica  è  
pa r t i co l a rmen te  t o scana ,  t o r inese ,  pa r ig ina  e  l ond inese  e  che  p ro -
viene  da l  fa t to  che  fu  mantenuta  p iù  lungamente  co là  l a  fo rma  o r ig i -
nar ia  d i  que l la  mate r ia  anz iché  r idur la  ad  a l t ra  f igura ,  come fu  a l t rove .  
A  Roma fu  invece  p iega ta ;  e  l a  p l i ca tu ra  s tessa  fu  una  de l l e  ca ra t t e -
r i s t i che  d i  a l cun i  documen t i  pon t i f i c î . 

Quind i ,  se  s iamo d’avviso  che ,  fuor  d i  que l le  g rand i  r a c c o l t e  
di  pe rgamene  e  de l l e  l o ro  s imi l i ,  non  s i a  da  cons ig l i a r e  d i  r i du r r e  l e  
a l t r e  membrane ,  e s i s t en t i ,  i n  ro to l i ,  ma  s ì  bene  da  sugge r i r e  d i  t ene r l e  
distese dopo una accorta spianatura, siamo invece contrari a modificare 
in  cosa  a lcuna  que i  depos i t i  d i  ro to l i ,  e  p ropens i  a  conse rva r l i  ne l  l o ro  
s ta to  o r ig inar io .  La  fa t ica  d i  r imesco la r l i ,  pe r  r inveni re  que l lo  ce rca to ,  
è  scarsa ;  e  ver rà  ancora  scemata ,  se  s i  s ia  avuto  l ' avver tenza  d i  
appendere  ad  ognuno  d i  e s s i  un  ca r t e l l ino  co l l ’ ind icaz ione  de l l a  p ro -
venienza  e  de l la  da ta .  

I l  ve ro  gua io  d i  que l  genere  d i  conse rvaz ione  de l l e  pe rgamene  
cons i s te  ne l l ’eccess ivo  maneggio  de l le  medes ime ,  e ,  spec ia lmente  ne l -
l ' i ncons ide ra t ezza  e  ne l l a  p resunz ione  de i  manegg ia to r i  s t e s s i .  Ce  ne  
s i amo p iù  vo l t e  l amenta t i  ne l l e  pag ine  p r eceden t i .  Ma  come  s i  p rov-
vede  a  imped i re  que l  gua io  pe i  document i  a l t r imen t i  fogg ia t i ,  non  
sappiamo perché non si possa ovviare a questo ultimo nello stesso modo  
e  anche  p iù  ene rg i camen te . 

R i spe t to  ag l i  a t t i  non  a r ro to l a t i ,  conven iamo  che  so lo  modo  d i  
conse rva r l i  s i a  que l lo  d i  d i s t ender l i  dopo  ave r l i  app iana t i  co i  p rocess i  



 

La biblioteca di ARCHIVI – http://archivi.beniculturali.it   E. CASANOVA  - Archivistica 
 

282

i nd ica t i  pa r l ando  de i  r e s t au r i .  S iamo invece  con t ra r i s s imi  a  t ag l i a re  e  
r idu r re  a  misu ra  comune  que l l i  d i  d imens ion i  supe r io r i  a l l e  o rd i -
na r i e .  No i  cons ide re r emmo come  un  a t t en t a to  a l l ’ i n t eg r i t à  e  i nco lu-
mi tà  de i  document i ,  pe r  l e  qua l i  c i  s i amo s inora  ba t tu t i ,  qua lunque  
accenno  a  de tu rpaz ione  s i f fa t t a ;  né  ammet t i amo s i  possa  da  ch iunque ,  
pe r  e l eva to  che  s i a  ne l  campo  po l i t i co ,  ammin i s t r a t i vo  o  s c i en t i f i co .  
R i spe t t i amo  l e  d imens ion i  de l l ’ a t t o ,  ma  t en i amo  d ’occh io  ch i  s e  ne  
se rva  o  lo  manegg i . 

Lo  s t e s so  ana t ema  l ance remmo con t ro  ch i  a t t en t a s se  a l l a  fo rma  
de i  documen t i  ca r t ace i :  bas t e rebbe  c i t a r e  l e  mappe  ca t a s t a l i ,  immens i  
l enzuo l i  t a lvo l t a  d i  a l cun i  me t r i  quadra t i  pe r  conv ince r s i  de l l ’od ios i t à  
d i  t a l  p r o c e d e r e .  L e  m a p p e  d e l  C e n s o  p o n t i f i c i o  a l  2 0 0 0  e  a l l ’ 8 0 0 0  
de l l ’Arch iv io  d i  S ta to  d i  Roma  sono  in  numero  d i  10000!  Come  
tag l ia re  una  d i  que l le  mappe ,  d i  que l le  p ian te ,  d i  que i  d i segn i  per  
r idur l i  a  d imens ion i  p iù  rag ionevo l i?  Nessuno  v i  penserebbe ,  ne  v i  
pensa .  E  qu ind i  t r a t t i amo tu t to  que l  ma te r i a l e  a l l a  s t e s sa  s t r egua  e  
l a s c i amo lo  s t a r e  come  c i  s i a  pe rvenu to . 

Del resto, quasi per contraddirsi, coloro stessi che partono in guerra 
con t ro  l e  g r and i  d imens ion i ,  con t ro  i  r o to l i ,  convengono  che  que l l e  
mappe  s i  debbano  conse rva re  a r ro to la t e .  E  t a l i  l a sc iamole  !  

Con  c iò ,  pe rò ,  non  vog l i amo  sos t ene re  che  dobb iamo  t r a scu ra re  
ogn i  p recauz ione  che  possa  imped i rne  l a  r ec i s ione  o  l o  sgua l c imen to .  
Ma  se  g l i  a t t i  s i ano  sc io l t i ,  v i  pongono  r ipa ro  g l i  a rnes i  da  adoperare  a  
t a l e  s c o p o .  S e  s i a n o  c u c i t i ,  i n v e c e ,  o  s e m p l i c e m e n t e  r a c c o l t i  e n t r o  
cope r t ina  in s i eme  con  a l t r i ,  va l e  a  d i r e  i n  f i l ze  o  in  bus t e ,  t o rn i amo  
a l l a  d i scuss ione  de l lo  sc iog l imen to ,  non  p iù  sc ien t i f i co ,  ma  mate r i a l e ,  
de l l ’un i t à ,  che  l i  con t i ene .  Secondo  no i ,  non  può  scompar i re  da  que l -
l ' un i t à  a t to  a l cuno ,  che  v i  s i a  s t a to  in t rodo t to :  pe rché  a l t r imen t i  ve r -
remmo a  d i s t ruggere  un  o rd inamento ,  d i  cu i  ignor i amo l e  r ag ion i ,  pe r  
so s t i t u i rne  uno  a r t i f i c i a l e .  Ma  t a l e  a s s ioma  non  p re t ende  che  p rop r io  
l ' o r ig ina l e  r imanga  r i s t r e t t o  i n  un  fo rma to ,  che  non  s i a  i l  suo .  Può  
ben i s s imo esse re  sos t i tu i to  da  un  fog l io  d i  r i ch iamo,  che  r i co rd i  l a  e s i -
s t enza  d i  e s so  in  que l  pun to  medes imo ,  e  i nd ich i  dove  s i a  s t a to  t r a-
s f e r i t o .  No i  p r e t ende remmo,  i nvece ,  che  que l  f ogl io  d i  r i ch i amo  non  
fo s se ,  pos s ib i lmen te ,  vo l an t e ,  ma  f i s s a to  i n  modo  che  non  po t e s se  e s -
s e r e  e s t r a t t o  o  u s c i r  d i  p o s t o . 

Acconc iandoc i  a  un  t a l e  ammin ico lo ,  sa rebbe  conven ien te  che  l a  
nuova collocazione dell’atto di grandi dimensioni fosse vicina all’unità 
donde  fu  e s t r a t to ;  e  che  cos t i tu i s se  come  una  append ice  a  t a l e  un i t à ,  
r a ccog l i endo  i n s i eme  a t t i  membranace i  e  c a r t a ce i  ne l l ’ o rd ine  s t e s so  
de l l a  lo ro  cuc i tu ra  in  que l l a  o  in  que l l e  un i t à ,  s enza  separa re  i  p r imi  
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da i  s econd i ,  e  spec i a lmen te  s enza  fonde r l i  con  que l l e  misce l l anee  ge -
ne ra l i  d i  a t t i  membranace i  o  d i  a t t i  c a r t ace i  s c io l t i ,  ne l l e  qua l i  non  
r app re sen t e r ebbe ro  cosa  a l cuna ,  s a r ebbe ro  fuo r  d i  pos to  e  f i n i r ebbe ro  
p e r  s m a r r i r s i  e  r e n d e r s i  i n u t i l i .  C o s ì  c o n  u n  s o l o  n u m e r o  d i  r i m a n d o ,  
r i p e t u t o  s u l l ’ a t t o  s t e s so ,  l ' i nd i caz ione  de l  fog l io  d i  r i ch i amo  sa rebbe  
per fe t t a  e  r idur rebbe  enormemente  l a  d i f f i co l t à ,  c rea ta  a l l a  r i ce rca  con  
que l l a  seg regaz ione . 

Pe r  g l i  a t t i  s c io l t i  d i  p ropo rz ion i  o rd ina r i e ,  non  pos s i amo  su f f i -
c ien temente  l amenta re  l ' abbandono ,  ne l  qua le  s i  t rovano nel la  mass ima 
par te  deg l i  a rch iv i ,  pe r  co lpa  de l l a  lo ro  dov iz ia .  Sono  spesso  ammuc -
ch ia t i ,  ammassa t i  senza  a l t ra  p recauz ione  che  la  ch iusura  in  una  bus ta  
o  ca r t e l l a .  S i  sgua l c i s cono ,  s i  r ec idono ,  s i  s t r appano  con  somma fac i -
l i t à :  e  no i  t rov iamo a t t i  impor tan t i  e  l e t t e re  no tevo l i  ma landa t i  t a l -
vo l t a i n  s i f f a t t o  m o d o  d a  n o n  p o t e r e  e s s e r e  c o n s u l t a t i . 

La  esper ienza  an t i ca  e  moderna  ha  cons ig l i a to  d i  cond iz ionar l i  in  
modo  che  pos sano  so t t r a r s i  a  pa recch i  de i  pe r i co l i  che  l i  m inac -
c i a n o . C o s ì ,  n o n  è  r aro  t rovare ,  se  non  neg l i  a rch iv i  pubbl ic i ,  in  que l l i  
de l l e  g rand i  f amig l i e  de l l a  Pen i so la ,  che  abb iano  sub i to  un  o rd ina -
men to  ne l  f e rvo re  a r ch iv i s t i co  de l  s eco lo  XVI I I ,  i  t i t o l i  de i  l o ro  pos -
s e s s i  compresi in una camicia di carta solida sulla quale ne sia trascritto 
i l  sun to  e  l a  quo taz ione . 

Cos ì ,  pa r imen te ,  s i n  da l l ’u l t imo  qua r to  de l  s eco lo  XIX,  A le s -
sand ro  L i s in i  ch iudeva  en t ro  camic i e  l e  l e t t e r e  supe r s t i t i  de l  Conc i -
s to ro  de l l a  Repubb l i ca  d i  S i ena  e  cuc iva  de t t e  camic i e  e  l e t t e r e  en t ro  
a s s i  s ì  d a  f o r m a r e  un i t à  che ,  compiu te  che  s i ano ,  s f ide ranno  i  s eco l i .  
S i amo  l i e t i  d i  vede re  ques t i  e sempi  s egu i t i  da l l e  u l t ime  no rme  de l l a  
b ib l iogra f i a ;  e  band i t e  da l  can to  lo ro  dag l i  a rch iv i s t i  p iù  e spe r t i  de i  
g io rn i  nos t r i ;  né  s ap remmo cons ig l i a r e  meg l io .  Pu r  t roppo ,  l ’obiezione 
p r inc ipa l e  che  può  e s se re  oppos t a  a  que l  s i s t ema  cons i s t e  ne l l a  spesa  
ce r t amen te  non  mod ica .  Ma  appun to ,  pe r  c iò ,  e  pe r  t u t t e  l e  d i f f i co l t à  
f inanz ia r ie ,  che importano anche le minime provviste siffatte, dicevamo 
c h e  t u t t i  questi, che stiamo esponendo, sono semplici consigli non norme  
impos te  r ig idamente  da l l a  sc ienza .  

La  r ipe t i z ione  su l  documen to ,  come  in  an t i co ,  o  su l l a  cope r t a  de l  
medes imo ,  come  sugge r i sce  l a  p ra t i ca  moderna ,  s i a  de l  sun to  de l  suo  
con tenu to  s i a  de l l a  sua  numeraz ione  o  quo taz ione , g iova a  più  di  un 
t i t o lo :  e  r i e sce  ugua lmen te  u t i l e  ne l  c a so  d i  a t t i  a  r eg i s t ro ,  d i  vo lumi ,  
cod ic i  e c . ;  pe i  qua l i  i n  ve r i t à  non  occo r rono  mo l t i  cons ig l i . 

P i u t t o s t o  r i c o r d i a m o  c h e  a g l i  a t t i  s o n o  s p e s s o  u n i t i  s i g i l l i ;  e  a i  
p roce s s i ,  co rp i  d i  r e a to ,  che  pu r  conv iene  t u t e l a r e . 
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Pe i  s ig i l l i  ade ren t i  occor re  ev i t a re  l a  p ress ione  che  ne  f r an tuma  l a  
c e r a  o  l a  pas ta  e  s t acca  l ' impron ta  su  ca r t a .  Qu ind i  in  caso  d i  s i -
g i l l i  ade ren t i ,  anche  su f f i c i en temente  conse rva t i ,  conver rà  app l i ca re  
s u l  r e t t o  e  s u l  t e r g o  d e l  f o g l i o  de l  co tone  idrof i lo  in  fa lda  sos tenuto  da  
car ta  ve l ina .  

I  s ig i l l i  penden t i  non  dovranno  ma i  e s se re  s t acca t i  da l l ’ a t to  che  
cor roborano  co l la  lo ro  apprens ione ;  ma  avvol t i  in  ca r ta  ve l ina  e  qu ind i  
ne l l o  s t e s so  co tone ,  e  r i p i ega t i  su l  documen to  i n  modo  che  l a  s o s p e n-
s ione  non  l i  e sponga  ag l i  u r t i  e  a l l e  conseguenze  che  ne  de r ivano . 

Pur  t roppo ,  pe rò ,  i n  mol t i  a rch iv i ,  s egna tamen te  duran te  i l  s e -
c o l o  XIX,  fu rono  s t acca t i  i  s ig i l l i  penden t i  da l l e  bo l l e ,  da i  d ip lomi ,  
dag l i  a t t i  a i  qua l i  e rano  l ega t i ;  e  que l l i ,  che  s o n o  r i m a s t i ,  g i a c c i o n o  
spesso  abbandona t i  e  confus i  con  ogn i  a l t r a  spec ie  d i  t imbr i  e  pun-
zoni .  Po iché  i l  ma le  è  f a t t o  ed  è  i r r imed iab i l e ,  conv iene  da re  a  ques t i  
r e l i t t i  una  ce r t a  cond iz iona tu ra  i n  appos i t e  s cans i e ,  s econdo  l e  no rme  
insegna te  da l l a  s f r ag i s t i ca  e  da i  l avo r i  d i  spec i a l i s t i . 

R i spe t t o  a i  co rp i  d i  r e a to ,  spe s so  t r ovano  pos to  ne l  museo  
de l l ' a rch iv io ,  come  ad  esempio ,  in  que l lo  d i  Bo logna .  

Sono  ogge t t i  che  non  hanno  che  fa re  con  l ' a rch iv i s t i ca :  appar -
t engono  ad  a l t r e  funz ion i  s t a t a l i ;  né  sempre  sono  s t a t i  un i t i  ag l i  a t t i  
ve rsa t i  neg l i  a rch iv i ,  né  dovrebbero  perven i rv i .  Ma,  po iché  v i  sono  
g iunt i ,  s iamo d’avviso  che ,  quando non  mer i t ino  d i  d iventare  pezz i  da  
museo ,  s i ano  l a sc ia t i  i n  append ice  ag l i  a t t i  t u t t i  r acco l t i ,  avvo l t i  e  
n u m e r a t i ,  s ì  d a  p o t e r e  e s s e r e  f a c i l m e n t e  r i n t r a c c i a t i . 

In f ine ,  pe r  g l i  a t t i  e spos t i  ne l l e  mos t re  d ’a rch iv io ,  r imand iamo a  
que l  che  abb iamo sc r i t to  a  pp .  61 - 6 2 .  

§  5 .  C u s t o d i e .  — In  conseguenza  de l l e  p receden t i  op in ion i  s i  
adope rano  a rnes i  d ive r s i ,  ove  r ipo r re  e  cus tod i r e  g l i  a t t i  s ì  s c i o l t i  c h e  
r i l ega t i .  Ne  abb iamo  t enu to  d i s co r so ,  d i s co r r endo  de l l a  t e rmino log ia  
a rch iv i s t i ca .  Scendendo  a i  par t i co la r i ,  osserv iamo che  tu t t i  non  mirano  
che  a  uno  scopo  de t e rmina to ,  che  s i  r i a s sume  in  que l lo  d ’ imped i r e  l a  
sove rch i a  p r e s s ione  de l l e  un i tà  v ic ine ,  e  qu ind i  lo  sch iacc iamento  
deg l i  atti e di quanto li accompagna; di evitare la polvere, terrore degli ar -
chivisti e  deg l i  s t ud io s i ,  e  i l  pe r i co lo  d i  g r a f f i  e  s t r app i ;  d i  o s t aco l a r e  
l ' a cca r t occ i amen to  o  i l  r i p i egamen to  d i  a t t i  s o t t opos t i  ad  ope raz ion i  
c o n t r a r i e . 

G l i  a t t i  d i s t e s i  s i  t engano  i n  ca s se t t e  ch iu se  o  i n  ca r t e l l e  a  f a lde  
r ip i eghevo l i  i n t e rnamen te . 

Le  ca s se t t e  pos sono  e s se re  a  cope rch io  ovve ro  a  f a lda ,  d i  l egno  o  
d i  ca r tone ;  ma  pe r  l e  d imens ion i  e suberan t i  non  sono  maneggevo l i  e  
quindi  p o c o  p r a t i c h e . 
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Le  ca r t e l l e  sono  d i  c a r t one .  Non  sono  cons ig l i ab i l i  que l l e  f o r -
mate  d i  a s s i  pe rché  eccess ivamente  r ig ide  e  qu ind i ,  se  idonee  ad  ev i -
t a re  l e  p ress ion i ,  a l t r e t t an to  idonee  a  sch iacc ia re  que l  che  fosse  in  esse  
r acch iu se .  Le  ca r t e l l e  devono  e s se re  d i  d imens ion i  magg io r i  deg l i  a t t i  
s i cché  l e  f a lde  r i p i egandos i  su i  t r e  l a t i  ape r t i ,  ch iudano  en t ro  d i  s é  
g l i  a t t i  e  imped i scano  a i  medes imi  i l  danno  de l l a  po lve re  e  de i  l e -
g a c c i . 

I  l e g a c c i ,  c o s ì  p e r  l e  c a r t e l l e ,  c o m e  p e r  t u t t i  g l i  u s i  c u i  p o s s o n o  
se rv i r e  in  a rch iv io ,  ad  esempio ,  pe r  pacch i ,  mazz i ,  ro to l i ,  ec .  non  de -
vono  ma i  e s se r  d i  spago ,  che  r ec ide  g l i  o r l i  deg l i  a t t i ,  s e  a r r iv i  a  t oc -
ca r l i ,  ma  so l t an to  d i  f e t tucce ,  nas t r i  d i  t e l a  g rezza ,  e  non  meno  d i  
qua t t ro ,  dopp i ,  pe r  ca r t e l l a .  Non  devono  s t r inger s i  con  aggruppamento  
m a  c o n  n o d o  s c o r s o i o  s o l t a n t o . 

I l  d r .  L ippe r t  (1 )  c ’ insegna  che  i  document i  o r ig ina l i  i n  pe rga -
mena ,  d i  no tevo le  impor tanza ,  come  i  d ip lomi  imper i a l i  e  s imi l i ,  de l -
l ’Arch iv io  d i  S ta to  d i  Dresda  «  nach  a l t em Brauche  zusammengefa l t e t ,  
i n Pap ie rumsch laegen  e inge leg t  s ind  » ,  sono  secondo  un’usanza  an t i ca  
p i ega t i  en t ro  una  bus ta  d i  ca r t a  su l l a  qua le  son  r ipo r t a t i  i l  r eges to  e  
l a numeraz ione .  Lo  s t e s so  cos tume  v ige  in  Aus t r i a ,  e ,  c red iamo,  in  
tu t t a  l a  Germania .  Noi  abb iamo g ià  espresso  i l  nos t r o  p a r e r e  c o n t r a r i o  
a l l a  p iega tu ra  deg l i  a t t i ;  né  c i  r ipe te remo.  Ma ,  a  p resc indere  da  t a l e  
avv iso ,  p re fe r iamo a l l a  bus ta  d i  ca r ta  l a  camic ia  aper ta ,  anche  se  
questa non ripari dalla polvere, colpevole di tanti misfatti. Tuttavia anche  
a l l a  po lve re  s i  può  me t t e r  r i pa ro  i n  ques to  ca so  co l l a  c a r t e l l a  a  f a l de . 

Abbiamo g ià  r i co rda to  l ’ incamic iamento  d i  p ra t i che  sc io l t e ,  usa to  
ne i  seco l i  XVII I  e  XIX.  Sa remmo propens i  a  ques to  s i s t ema  pe r  tu t t i  
g l i  a t t i  s c io l t i ,  ma ,  a  p re fe renza ,  pe r  i  ca r t egg i .  E ,  s e  l a  spesa  no n 
fos se  ecces s iva  cons ig l i e r emmo d i  ado t t a r e  pe r  r accog l i e r e  que i  docu-
ment i  incamic ia t i ,  anz iché  l a  bus ta  o rd ina r i a  d i  ca r tone  con  uno  o  due  
l egacc i  dopp i ,  ape r t a  a l l a  po lve re  e  ag l i  a l t r i  gua i ,  l a  ca r t e l l a  a  f a lde . 

V’ha  ch i ,  anz iché  in  bus ta  o  ca r te l l a ,  i n f i l a  que i  document i  e  
s egna tamen te  l e  l e t t e r e  p iù  no tevo l i  i n  una  cas se t t a  d i  ca r tone  a  fo rma  
d i  l ib ro ,  ape r to  da l  so lo  senso  de l l a  a l t ezza ,  e  confess iamo d i  ave r  ve -
du to  g l i  a t t i  ch ius i  i n  que l l a  cas se t t a  e  r i cope r t i  da  f a lda  r ip i ega ta ,  
p r e sen ta re  un  o t t imo s ta to  d i  conservaz ione ,  purché ,  però ,  l a  p ress ione  
ne l l ’ i n t e rno  de l l a  ca s se t t a  non  s i a  ecces s iva .  

Ques ta  casse t t a  ape r ta  con  una  fa lda  d i  ch iusura  c ’ induce  a  con-
s ig l i a r e  d i  s e rv i r s ene  come  d i  cu s tod i a  en t ro  cu i  conse rva re  i  r eg i s t r i  

                                                 
(1) LI P P E R T  WO L D E M A R,  op. cit.,  p .  51 
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che  posseggano  a r t i s t i c h e  o  n o t e v o l i  r i l e g a t u r e .  È  i l  s o l o  m o d o  p e r  r i -
pa ra r l i  da l l o  s t r e t t ume  in  cu i  spes so  ogg i  s i  t engono . 

Al t r i  document i  sono  impacche t t a t i  e  ch ius i  add i r i t t u ra  en t ro  una  
coperta, che impedisca alla polvere, alla luce ec. di raggiungerli, e sono  
l ega t i  i n  s e i  con  nodo  sco r so io .  In  German ia  ques to  s i s t ema  è  l a rga -
men te  adope ra to .  A i  ro to l i  s e  sono  poch i  d i  numero  s i  pos sono  f a r e  
cus tod ie  t ubo la r i  con  cope rch io  che  l e  t u r i .  S i  f anno  tub i  d i  l a t t a  pe r  
conse rva re  mo l t e  de l l e  mappe  ca t a s t a l i  e  pe r  c e r t i  t i t o l i .  Ma purtroppo 
i l  numero  d i  que i  r o to l i  è  i n  I t a l i a  cos ì  g r ande  da  non  pe rme t t e r e  
t an to  lus so ,  s i cché  t a lun i  l i  r aggruppano  sempl i cemen te  pe r  da ta  o  
loca l i t à  e  l i  l egano  ins ieme  in  un  ro to lo  magg io re .  Al t r i  avvo lgono  l a  
medes ima quant i tà  in  una  coper ta ,  c h e  i m p e d i s c e  s ì  a l l a  p o l v e r e  l ' i n-
g re s so ,  ma  cos t i t u i s ce  un  i nc i ampo  a l l a  so l l ec i t ud ine  de l  s e rv i z io . 

Comunque  s ia ,  s i  può  r i conoscere  in  tu t t e  que l le  p recauz ion i  come 
un ’  i n f luenza  de l  p rog re s so  de l l e  s c i enze  med iche  d i r e t t o  a  e l imina re  
quanto  p iù  s ia  po ss ib i l e  l a  po lve re  dag l i  a r ch iv i  cos ì  pe r  l a  conse rva -
z ione  deg l i  a t t i  come  pe r  l a  s a lu t e  d i  co lo ro  che  devono  manegg ia r l i .  
Esse  hanno  r i s con t ro  in  a l cun i  cap i to l i  spec ia l i  de l l a  p r ima  pa r t e  d i  
ques t a  t r a t t az ione  che  comple tano .  E  sa rebbe  des ide rab i l e  che  f o s s e r o  
da  pe r  tu t to  l a rgamen te  segu i t e .  Pur  t roppo ,  da  pe r  tu t to ,  s i  p rocura  d i  
o t t ene re  i l  mass imo  e f f e t t o  co l  m in imo  d i  spesa ;  e  l a  cond iz iona tu ra  
deg l i  a r ch iv i  non  meno  che  l a  l o ro  cos t ruz ione  e  i l  l o ro  man ten imen to  
provocano spese che talvolta possono  anche considerarsi ingenti. Anche  
l à  dove  i l  denaro  abbonda ,  spesso  t rovans i  t a l i  spese  sp roporz iona te  
a l l ’u t i l i t à  d i  que l  che  non  s i  conosce ;  e  l ' a r ch iv i s t a  deve  acconc ia r s i  
a l l ’ a l t ru i  vo lon tà  e  a l  d i fe t to  d i  mezz i ,  con  sca r so  van tagg io  pe r  l ’ am-
m i n i s t r az ione  e  minor  decoro  pe r  l a  c iv i l t à .  

 
II .  CO L L O C A M E N T O.  — Condiz iona to  che  s i a ,  l ’ a rch iv io  può  es -

se re  co l loca to  a l  pos to  ove  deve  e s se re  conse rva to .  Ma  anche  qu i  l a  
conven ienza  so la  regna  e  comanda :  l ' o rd inamento  non  fa  p iù  l egge  ed  
è  ind ipendente  da l la  c o l l o c a z i o n e . 

Cer to ,  avendone  la  comodi tà  in  una  cos t ruz ione  nuova  d i  p ian ta  
con  tu t t i  i  pe r f ez ionamen t i  e  u l t imi  imp ian t i  meccan ic i  sugge r i t i  da l l a  
s c i enza ,  po t r ebbes i  d i spo r re  tu t t a  que l l a  ca t e rva  d i  a t t i  s econdo  l e  
s t e s s e  n o r m e  e  l o  s t e s s o  o r d i n e ,  c o i  q u a l i  f u rono  r i cos t i t u i t i  i n  en t i t à  
s to r i ca ;  e ,  i n  un  a rch iv io  genera le ,  po t rebbero  esse re  cos t i tu i t i  i n  se r i e  
log ica  i  va r i  a rch iv i  pa r t i co la r i  che  lo  compongono ,  l a sc iando  per  ogn i  
c l a s se  lo  spaz io  necessa r io  a i  poss ib i l i  acc resc imen t i .  Con  c iò  o l t r e  ad  
al l egge r i r e  i l  s e rv i z io ,  s i  ve r r ebbe  a  r i sponde re  s ino  a l l a  pe r f ez ione  
a l l a  funz ione  de l l ’ a rch iv io  in  genera le ,  su l l a  qua le  c i  s i amo in t r a t t e -
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nut i  in principio di questo lavoro: e quindi si gioverebbe a tutta quanta 
l ' ammin i s t r az ione  e  s i  r i spa rmie rebbe ro  somme ingen t i  d i  l oca l i  e  d i  
pe r sona le .  La  nos t r a  c iv i l t à  non  pe rme t t e  ancora  che  ques t e  idee  s i  
d i f fondano  in  a l to  loco ;  e  qu ind i  conv iene  pe r  o ra  acconc ia r s i  a l l e  
c i r cos t anze  e  pe r c iò  a i  l oca l i  mes s i  a  d i spos i z ione  deg l i  a r ch iv i s t i . 

Ques t e  c i r cos t anze  sono  le  g randi  nemiche  deg l i  a rch iv i ,  anche  in  
ques to  campo ,  e  p rovocano  a i  dann i  de i  medes imi  d i f f i co l t à  che ,  in  
u l t ima  ana l i s i ,  r idondano  in  maggior  spese  e  in  maggior  l en tezza  d i  
s e rv i z io . 

§  1 .  Loca l i .  — Invece  d i  un  loca le ,  spesso  ve  ne  sono  pa recch i ,  
lon t an i ,  i n su f f i c i en t i  g l i  un i  e  g l i  a l t r i  a l l a  g ran  mole  d i  ca r t e ,  che  d i  
cont inuo  aumenta .  Insuf f ic ienza  d’ambient i  e  sproporz iona to  prof luv io  
d i  sc r i t tu re  met tono  g ià  a  dura  p rova  l a  pe r iz ia  de l l ’a rch iv i s ta .  E  se  
n o n  b a s t a s s e r o ,  e c c o  i n t e r v e n i r e  l e  p r e t e s e  de l l ’u so  p iù  f r equen te  d i  
a l cune  s c r i t t u r e ,  r i spe t t o  a l l a  mino r  consu l t az ione  d i  a l t r e . 

Su  ques t i  t r e  e l emen t i  d i  d i f f i co l t à  s i  ba sa  p r inc ipa lmen te  i l  co l -
locamen to  deg l i  a t t i  i n  a r ch iv io :  e  po iché  non  è  p iù  l a  cu ra  de l l ’o r -
d inamento ,  che  predomina ,  ma que l l a  de l l ’uso ,  de l l a  comunicaz ione  
che  s ’ impone ,  a  ques t ’uso  p iù  f r equen te  deve  in fo rmars i  l a  d i spos i -
z ione  da  da re  a l l e  ca r t e . 

Sa ranno  pe r t an to  messe  p iù  a  po r t a t a  d i  mano  l e  s e r i e  che  sono  
p iù  spe s so  r i ch i e s t e  e  consu l t a t e .  I l  che  conduce  a l  co ro l l a r i o ,  a lmeno 
pe r  g l i  a rch iv i  d i  g ran  movimento  e  p iù  recen t i ,  che ,  se  s i  vog l i a  ba -
dare  specialmente alla rapidità del servizio, si debbano spostare le serie 
collo spostamento degli studi e degli interessi dei ricercatori e del pub-
blico.  

Tuttavia, poiché questa conseguenza è forse alquanto eccessiva, né  
è priva di minaccia di dispersione, conviene appigliarvisi con prudenza.  

I l  ge t t i t o  i nces san te  d i  s c r i t t u re  da l l e  pubb l i che  ammin i s t r az ion i  
neg l i  a rch iv i  genera l i  dà  d i f f i c i lmente  modo  a l l a  sca f fa la tu ra  d i  e sse re  
su f f i c i en t e  a  t u t t i  i  ve r samen t i .  Donde ,  i n  ca so  d i  neces s i t à ,  i l  r i p i ego  
d i  f r an tumare  ma te r i a lmen te  g l i  a r ch iv i  o  s e r i e  e  d i  r i pa r t i r l i  neg l i  
spaz i  p iù  o  meno  l a rgh i  l a sc i a t i  vuo t i  da  depos i t i  p receden t i . 

Pe r  ques t a  r ag ione  non  sa rà  ma i  su f f i c i en temen te  raccomanda to  
l ' anno taz ione  de l l a  co l locaz ione  ne l l e  gu ide  d ’a rch iv io  e  neg l i  i nven-
ta r i ,  a f f inché  qua lche  sez ione ,  spe rdu ta  in  mezzo  ad  a l t r i  a t t i ,  non  s i  
smar r i s ca ,  né  s i  con fonda  con  ques t i . 

La  de f i c i enza  de i  loca l i  può  cons ig l i a re ,  come  abb iamo avver t i to  
ne l l a  p r ima  pa r t e ,  d i  r i co r re re  a l  s i s t ema  de l l a  dopp ia  sca f fa l a tu ra .  E  
a l l o r a  occo r r e  che  l e  un i t à  co l l oca t e  i n  s econda  f i l a  r e ch ino  i n  a l t o ,  
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anz iché  in  basso ,  l a  numeraz ione ,  che  deve  se rv i re  a  o rd ina r le  e  a  r i -
t r ova r l e . 

D i  f ron t e  a  t u t t e  que l l e  pa r t i co la r i t à  s ’ in tende  quan to  s i a  oppor -
tuna  in  ogn i  au la  d ’a rch iv io  l ' a f f i s s ione  d i  una  t abe l la  che  ind ich i  
qua l i  s e r i e  v i  s i ano  con tenu te  e  ove  s i ano  co l loca t e ;  non  meno  de l -
l ' appos i z ione  d i  ca r t e l l i  co i  t i t o l i  r e l a t i v i  ad  ogn i  mu tamen to  d i  s e r i e  
d i  a t t i . 

In ogn i  au la  g l i  a t t i  s i  d i spongono  par tendo  da l l a  s in i s t r a  de l l a  
po r t a  d ’ ing re s so  e  t e rminando  su l l a  po r t a  d ’ ing re s so  s t e s sa .  

§  2 .  D i s p o s i z i o n e  s u i  p a l c h e t t i .  — I  va r i  accorg imen t i  de l l a  con-
d iz iona tu ra  deg l i  a t t i  c i  me t tono  in  p resenza  d i  fo rme  nuove  a r t i f i c ia l i  
a s sun te  da  ques t i  o l t r e  a l  l o ro  fo rma to  na tu ra l e .  Da  ques to  s t a to  d i  
f a t t o  de r iva  l a  co l locaz ione  e  d i spos i z ione  deg l i  a t t i  su  i  pa l che t t i  e  
que l l a  che  po t r ebbe  ch iamars i  l ' e s t e t i ca  de l l ’ a rch iv io .  È  ve ramen te  
l ' a s p e t t o ,  c h e  p i ù  c o l p i s c e  i l  v i s i t a t o r e .  L’a rch iv i s ta ,  invece ,  lo  cura  
meno .  Se  può  ada t t a re  l a  d i spos i z ione  co l l ’  e s t e t i ca ,  ce r to  non  v i  s i  r i -
f iu t a ;  ma  ne l l ’ imposs ib i l i t à ,  cu ra  l a  d i spos iz ione  a  de t r imen to  de l l ’ e -
s t e t i ca ,  i n  c iò  d i f f e r en te  da l  b ib l io t eca r io ,  cu i  non  ga rbano  l e  canne  
d ’o rgano . N o n  è  l a  f o r m a  e s t e r n a  c h e  g l ’ i m p o r t a ;  m a ,  s ì ,  i l  c o n-
t e n u t o . 

Ora ,  appun to  pe r  r i sponde re  a  t u t t e  l e  e s igenze  de l  fo rma to  e  
d e l l a cond iz iona tu ra ,  è  ca ldamente  pa t roc ina ta  l ' a r t i co laz ione  de i  
palchetti, sulla quale ci siamo intrattenuti nell’archiveconomia. Essa per-
mette d i  r i spa rmia re  spaz io  e  d i  ada t t a re  i  vuo t i  in te rmedi i  a l l ’ a l t ezza  
del le  uni tà .  

Ques te  s i  pongono  su i  pa lche t t i  i n  va r i  modi ,  che  tu t t i  ne  f anno  
incominc ia re  l a  s e r i e  da l l a  s in i s t r a  ve r so  l a  des t r a  d i  ch i  gua rd i . 

Gl i  an t i ch i  usavano  spesso  c o l l o c a r e  i  r e g i s t r i  p e r  c o l t e l l o ,  e  p r e-
c i s amen te  poggia t i  su l  t ag l io  davant i  o  d i  aper tu ra .  Donde  i  d i segni  
e  l e  numeraz ion i  su l  t ag l io  minore  che  f r equen temen te  l i  i n f io ravano  
e  pe rmet t evano  d i  r i conosce r l i .  Ques ta  usanza  è  o rmai  cadu ta  in  d i s -
sue tud ine .  

Noi siamo soliti disporli ritti per costola in fila di lunghezza, pog-
giati su l  t ag l i o :  c i ò  che  pe rme t t e  d i  l egge rne  sub i t o  i l  t i t o lo  e  l a  nu -
meraz ione ;  e  r accomand iamo  d i  non  l a sc i a re  a l t e rna re  t ag l i  e  cos to l e  
pe r  non  dove r s i  po i  con fonde re  a  r i c e r ca re  regis t r i  che  per  lo  s t re t tume 
s i ano  s ch i zza t i  d i e t ro  l o  s ca f f a l e . 

Ta luni ,  seguendo a l t ra  usanza  de i  secol i  XVII- XVIII ,  pongono 
p r inc ipa lmen te  l e  bus t e  e  l e  f i l ze  d i  f i anca ta ,  d i  modo  che  su l l a  
c o p e r t a  a n t e r i o r e ,  che prima si presenta all’occhio, si leggano titolo e nume-
razione; e le altre buste e filze siano poste per colonne in p rofondi tà  
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d ie t ro  l a  p r ima  s i cché  pe r  r i t r ova r l e  occo r r a  t og l i e r e  ques t a  p r ima  e  
l e  a l t r e  f ron t i s t e .  Come  i l  p r imo  s i s t ema ,  ques to  è  o rma i  abbandona to ;  
e  bus t e  e  f i l z e ,  anche  s e  non  abb iano  do r so ,  sono  co l loca t e  i n  f i l a  d i  
lunghezza .  S i  a f fas te l l ano ,  a l t rove ,  i  l ib r i  e  pacch i  d i  d i f fe ren t i  d imen-
s ion i ,  quando  a lcun i  d i  e s s i  non  cap i scano  ne l l ’ in te rmezzo  de i  pa l -
che t t i .  Tu t t av ia ,  in  ques to  caso  s i  va  incon t ro  a  fa t i ca  improba  a  so t -
t r a r re  da l  mucch io  i  l ib r i  p iù  bass i ,  s ch iacc ia t i  so t to  i l  peso  deg l i  a l t r i . 

C iò  d ipende ,  in  g ran  pa r te ,  da l l e  nuove  fo rme  fa t t e  da l l a  con-
d iz iona tura  assumere  a i  pacchi  e  mazzi ;  ma p iù  assa i ,  da l l ’aver  vo -
l u t o  l a s c i a r e  a l  p rop r io  pos to  r eg i s t r i  d i  d imens io n i  s p r o p o s i t a t e . 

Quando  s ’ incon t r ino  t a l i  d imens ion i ,  è  buon  cons ig l io  que l lo  d i  
t o g l i e r l e  di serie, sostituendovele con un segno di richiamo che indichi  
ove  s i ano  s t a t e  co l l oca t e ;  e  po r l e  p r e f e r i b i lmen t e  ne l  pa l che t t o  i n f e -
r i o r e  d e l l o  s t e s s o  s c a f f a l e ,  l as c i a to  appos t a  p iù  a l t o  deg l i  a l t r i ,  c e r t o  
non  mai  in  sca f fa l i  l on tan i  da l  p r imo . 

Con  t a l e  accorg imen to  può  r imed ia r s i  a l l ’ inconven ien te  d i  dove r  
c o l l o c a r e  unità di dimensioni grandi, ovvero pesi eccessivi sui palchetti 
p iù  e l eva t i  de l lo  sca f fa l e ;  i nconveni e n t e  c h e  o c c o r r e  e v i t a r e  p i ù  c h e  
pe r  f ac i l i t a r e  l o  sgombero  i n  ca so  d ’ incend io ,  come  a l cun i  eg reg i  co l-
l egh i  un icamente  cons ide rano ,  pe r  non  espor re  i l  pe r sona le ,  ine rp ica to  
s u l l e  s c a l e ,  a l  p e r i c o l o  d i  c a d e r e ,  c o m e  s a r e b b e  e s p o s t o  n e l  c a s o  d i  
dover  fa re  a  que l l a  a l t ezza  s fo rz i  e  a  s en t i r e  r e s i s t enza  sp roporz iona t i  
a l la  pos i z ione  i n  cu i  s i  t r ove rebbe ,  e  a cc r e sc iu t i  da l l e  l egg i  f i s i che  
de l  p e s o . 

Due altri avvertimenti conviene ancora avere in mente nel disporre 
g l i  a t t i  su i  pa l che t t i :  l ' uno  è  que l lo  d i  non  la sc i a r l i  p rende r  ca t t i ve  
p ieghe  e  qu ind i  l a sc i a r l i  a f f a sc ia re ;  c iò  che  avv iene  pe rché  o  sono  
t r o p p o  l e n t i  o  n o n  r i e m p i o n o  i l  p a l c h e t t o  e  s i  c o r r e g g e  c o n  u n  s o s t e -
gno  movib i l e  d i  me ta l lo  o  d i  l egno .  L’a l t ro  avver t imen to  è  que l lo  d i  
s cansa re  ogn i  s t r e t t ume ,  c h e  p o r t a  s e c o  i l  c o n s e g u e n t e  s t r a p p o  d e l l e  
c o p e r t e  e  l o  s c h i a c c i a m e n t o  d e i  s i g i l l i . 

 
III.  R IASSUNZIONE E  RIARCHIVIAZIONE .  — Abbiamo già  det to  

che  r i a s s u m e r e  vuo l  d i r e ,  ne l  l i nguagg io  t ecn ico ,  t og l i e re  un  a t to  r i -
ch i e s to  da l  pos to ,  che  no rma lmen te  occupa ,  p e r  e s s e r e  d a t o  i n  c o n-
su l t az ione ;  e  r i a r c h i v i a r e ,  l ' ope raz ione  oppos ta .  

Come  l a  r i a s sunz ione ,  cos ì  l a  r i a r ch iv i az ione  non  può  e s se re  f a t t a 
da personale subalterno, senza la presenza del funzionario specialmente 
i nca r i ca tone .  E  s e  l a  r i a s sunz ione  cos t i t u i s ce  una  ope raz ione  de l i ca t a,  
che consiste nel rispondere precisamente ad altrui desiderio e domanda,  
più gelosa è la riarchiviazione, in quanto da essa dipende l'ordinamento 
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de l l ’ a rch iv io  e  l a  poss ib i l i t à  d i  conse rva rg l i  i l  ca ra t t e re  d i  u t i -
l i tà ,  a l  qua le  s i a  s t a to  r ido t to .  Non  v i  s i  p res ta  mai  abbas tanza  a t t en-
z ione ,  né  bas ta  r ivedere  a  pos to  l ' a t to ,  che  ne  fosse  s t a to  to l to :  b i sogna  
a s s i cu ra r s i  pos i t ivamen te  se  que l  pos to  s i a  ve ramen te  i l  suo .  Qu ind i  
l ' ope raz ione  d i  r i a r ch iv i az ione  deve  e s se re  f a t t a  con  calma e prudenza,  
non  deve  es se re  cosa  abbor racc ia t a ,  né  confus ionar i a .  V’ha  ch i  accu-
mula  in  un  depos i to  qua lunque  tu t t e  l e  r i a rch iv iaz ion i  da  fa re ,  pe r  
sma l t i r l e  t u t t e  i n s i eme ,  quando  s i ano  i n  c e r t o  numero ,  e  co s ì  r i spa r -
mia re  t empo  e  f a t i ca .  

Dubi t i amo assa i  d i  t a l e  r i spa rmio ,  ma  non  poss iamo non  osse rva re  
come  in  que l l a  r i co l locaz ione  gene ra l e  s i ano  f ac i l i  l e  d i s t r az ion i ;  e ,  
pe rc iò ,  s a remmo con t ra r i  a  t a l e  p rocesso ,  s e  non  lo  condannass imo  g ià  
pe r  l e  d i f f i co l t à ,  che  susc i t a  a l  s e rv i z io  ne l l ’ i n t e rva l lo  t r a  una r iarchi -
v iaz ione  e  l ' a l t r a ,  non  fosse  con  a l t ro  che  co l  cos t r ingere  i l  r i ce rca to re  
a  pe rde r  t empo  pe r  ce rca re  l ' a t t o  ove  manch i  e  r i nven i r lo  po i  con  
fa t i ca ,  quando  se  ne  r i co rd i ,  so t to  una  ca te rva  ind iges ta  d i  a l t r i  a t t i . 

La  r i a rch iv iaz ione  deve  esse re  f a t t a  vo l t a  pe r  vo l t a ,  e s se re  quas i  
au toma t i ca ;  e ,  come  tu t t e  l e  cose  d i  t a l  f a t t a ,  r i u sc i r à  f ac i l e  e  s i cu ra .  
L’agevo le rà  d i  mol to  i l  p rovved imento  p reso  ne l l ’ a t to  de l l a  r i a s sun-
z ione  d i  sos t i t u i r e  a l l ’un i t à ,  che  s i  t o lga ,  un  fog l io  d i  r i ch i amo  che  
ne  indi ch i  i l  t i t o lo ,  l a  da t a  e  l a  co l l ocaz ione  e  d i a  r ag ione  de l l a  e s t r a-
z i o n e . 
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