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il topos dell’immobilismo medievale è stato da tempo sfatato dalle numero-
se testimonianze di individui che in quei secoli, da soli o in gruppi, percorreva-
no incessantemente paesi, contrade e città dell’Europa, e non solo1. alcuni era-
no spinti da motivi economici (mercanti ed artigiani) oppure politici e diploma-
tici (sovrani, funzionari, ambasciatori…), altri da cause militari, da esigenze re-
ligiose (pellegrini, vescovi, chierici e anche monaci, nonostante che il principio
della stabilitas loci li legasse al loro istituto), e altri ancora da ragioni di studio
(le scuole cattedrali e le Universitates attiravano folle di studenti), da necessità
(poveri, emarginati) o addirittura dal “gusto del viaggio” in sé. tutto ciò nono-
stante che per lo più le strade, poco o per nulla curate, presentassero non pochi
pericoli, tanto che «occorreva […] coraggio e determinazione nell’affrontarle.
Ci si imbatteva in frane, ponti crollati, nell’intrico dei cespugli e della vegeta-
zione difficile da superare […] si potevano incontrare ribaldi e assassini, essere
derubati, perfino essere fatti schiavi o non fare più ritorno a casa, stroncati da
malattie e strapazzi»2.

il tema, sebbene oggetto di numerose e qualificate ricerche, presenta ancora
margini di approfondimento specie se si considerano i viaggi collegati, a vario
titolo, al mondo femminile, che vanno esplorati tenendo in conto che le fonti
propongono soprattutto episodi relativi alle rappresentanti dei ceti più elevati,
non tanto e non solo perché oggettivamente erano quelle che più avevano occa-
sione di viaggiare, quanto perché le altre erano di solito “trascurate” dagli auto-

* Contributo realizzato con fondi per la ricerca di ateneo - Piano per la ricerca 2016/2018,
università degli studi di Catania.

1 Così precisa all’inizio del i capitolo del suo bel volume sul tema, d. balestracci, Terre
ignote, strana gente. Storie di viaggiatori medievali, roma-bari 2015, dove, tuttavia, minimizza
la presenza delle viaggiatrici nelle fonti.

2 Ch. frugoni, vivere nel Medioevo. donne, uomini e soprattutto bambini, bologna 2017,
pp. 253-255; cfr. sulle peripezie dei viaggiatori medievali, m.s. mazzi, In viaggio nel Medioevo,
bologna 2016.
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ri medievali o, quantomeno, confuse nell’anonimato delle quaedam. tentare
pertanto di quantificare il fenomeno per categorie sociali rimane un esercizio
sterile e senza un valido fondamento scientifico. un’indagine “al femminile”
richiede inoltre, a mio parere, che alle esperienze delle “donne viaggiatrici”, or-
ganizzatrici in prima persona di viaggi in risposta a precisi progetti personali,
che attestano una talora sorprendente intraprendenza femminile, si affianchino
quelle delle “donne in viaggio”, di quelle cioè che furono indotte da altri e tal-
volta costrette ad affrontare duri trasferimenti per le più svariate necessità3.

Procederò per tipologie di viaggiatrici, muovendomi nei secoli medievali
con estrema libertà e operando, non senza un consapevole arbitrio, delle scelte
fra i tanti casi sottoposti dai documenti alla nostra attenzione.

le prime notizie in cui si imbatte il ricercatore riguardano i viaggi, vissuti
dalle protagoniste con apparente conoscenza dei rischi e delle distanze, che
avevano come meta ultima la terrasanta, il luogo santo per eccellenza e, nel
contempo, quello più lontano dalle regioni occidentali. lì erano dirette già nel-
la tarda antichità le tante matrone romane, da melania, anzi dalle due melania,
la vecchia e la giovane, a Paola, Eustochio e alle altre fedeli che nel secolo iv
circondarono gerolamo a gerusalemme; lì era diretta Egeria, forse monaca-ba-
dessa o forse aristocratica laica, la quale, partita da finis terrae nell’attuale ga-
lizia spagnola, attraversò mezza Europa, giunse a Costantinopoli e da lì si inol-
trò in territorio asiatico fino al sinai. l’Itinerarium del viaggio, datato con buo-
ne probabilità dalla Pasqua del 381 a quella del 384, seppure mutilo di diverse
parti, è una preziosa fonte di informazioni, grazie alle quali gli storici sono stati
in grado di formulare una serie di ipotesi sullo status personale, l’età, il luogo
di partenza di Egeria. ha consentito specialmente di ricostruire nei particolari
le tappe della peregrinatio, con tanto di elenchi delle regioni, delle città, dei
sanctuaria visitati o da visitare; ha permesso di accompagnare Egeria nelle sue
faticose ascese sul monte sinai, sul nebo, sul tabor o «al gebel mûsa, con i
suoi 2244 metri – un viaggio che è ancor oggi d’obbligo intraprendere dal tra-
monto all’alba, con sosta notturna – […]», scriveva con ammirazione franco
Cardini. ma noi affidiamo queste testimonianze ai cultori di storia antica, per
spostarci nei secoli medievali4.
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3 vd. per un approccio panoramico, che dall’antichità classica giunge all’età contempora-
nea, i saggi in donne in viaggio. viaggio religioso, politico e metaforico, cur. m.l. silvestre, a.
valerio, roma-bari 1999; Altrove. viaggi di donne dall’Antichità al Novecento, cur. d. Corsi,
roma 1999.

4 Per un primo approfondimento su Egeria, f. Cardini, egeria la pellegrina, in Medioevo al
femminile, cur. f. bertini, roma-bari 1989, pp. 3-30 (p. 23 la citazione) e cfr., fra i contributi
più recenti, s. savina, egeria: An early woman pilgrim to the Holy Land (381-384), in voix de



Ebbene, proprio nel sinai era risoluta a recarsi in pellegrinaggio rusticiana,
la patrizia amica di gregorio magno alla quale le gravi condizioni di roma, pe-
ricolosamente esposta alle pressioni longobarde, avevano consigliato di trasfe-
rire la sua residenza a Costantinopoli5. il piano era noto alla curia pontificia.
gregorio era stato avvertito dalla stessa rusticiana e ne aveva approvato le in-
tenzioni. Poi però, come si evince dalla prima delle lettere del Registrum con-
cernenti il nostro personaggio, datata aprile 592, a roma erano pervenute spia-
cevoli notizie e gregorio non aveva nascosto la sua contrarietà e i suoi dubbi.
«mi sono molto meravigliato», affermava, dopo essersi compiaciuto per gli ag-
giornamenti sulla forma fisica della sua interlocutrice, «che avete rinunziato al
proposito e alla bella promessa del viaggio, già progettato, ai luoghi santi.
Quando si concepisce nel cuore, per dono di dio, qualche bene, bisogna adem-
pierlo con tempestiva devozione […]. Perciò è necessario che l’eccellenza vo-
stra superi gli ostacoli che si parano davanti ai buoni propositi […]». forse, co-
me pare credere gregorio, la patrizia aveva ceduto alle insidie dell’«astuto ne-
mico», oppure era stata bloccata dalla campagna di calunnie a suo danno, ordi-
ta in quel lasso di tempo, senza esito peraltro, da un tale Passivo, o la sua salute
non era così buona come si credeva a roma6. resta il fatto che ogni cosa era
stata “progettata”; anzi, il cenno nell’epistola ci autorizza a pensare che, prima
di iniziare l’avventura, si fosse avviato un lavoro di preparazione che contem-
plava la formazione di un’équipe di persone fidate – non dimentichiamo che la
nostra pellegrina era una patricia –, l’individuazione di un itinerario con ogni
probabilità delineato in base alle indicazioni fornite da altri viandanti che ave-
vano percorso quelle impervie zone. È possibile che a Costantinopoli si fosse a
conoscenza dei posti di ricovero (xenodochia) attivi su quelle tratte, sull’esem-
pio dei quali l’abate giovanni del monte sinai si preoccupò nel 600 di attrezza-
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femmes au Moyen Âge. actes du colloque du Centre d’études médiévales anglaises de Paris-
sorbonne (26-27 mars 2010), cur. l.m. Carruthers, Paris 2011, pp. 5-36; g. bartolozzi Casti, Le
origini del pellegrinaggio: egeria e demetria donne in cammino, in «studi romani», 62 (2015),
pp. 32-50; m. Whiting, egeria: An observant pilgrim in the Holy Land, in Crossroads. Travel-
ling through the Middle Ages, Ad 300-1000, cur. d.s.h. abulafia, m. bormpoudaki, zwolle
2017, pp. 76-77; a.i. arias fernández, Las mujeres en la edad media: el caso de egeria, in
«argutorio», 21, 41 (2019), pp. 15-50.

5 sulla patricia rusticiana, nipote di simmaco, esule romana sul bosforo e titolare di un
vasto patrimonio fondiario in sicilia, vd. il carteggio in gregorio magno, Registrum epistula-
rum, ed. d. norberg, CCsl, 140-140a, turnhout 1982, citato nella traduzione italiana: grego-
rio magno, Lettere, ed. v. recchia, 4 voll., roma 1996-1999 (d’ora in avanti: Reg.), ii, 24; iv,
44; viii, 22; iX, 84; Xi, 26; Xiii, 24. sul personaggio e sulla bibliografia di riferimento, C. ur-
so, Le donne al tempo di Gregorio Magno. La testimonianza del registrum Epistularum, trapa-
ni 2013, pp. 160-165.

6 Reg., ii, 24.



re meglio la struttura d’accoglienza riservata agli anziani, uno hierochomium7,
fondato da un tale isauro. l’obiettivo era lodevole, perché dotava quel territo-
rio di un nuovo punto di sosta e di ristoro. Per queste ragioni era stato apprez-
zato da gregorio, il quale, infatti, messo al corrente da un rapporto a firma del
filius noster simplicio, aveva disposto di spedire in quelle lontane contrade
«quindici coperte, trenta mantelli di lana rozza e quindici letti; […] anche il de-
naro per comprare coltri e pagare il noleggio della nave»8.

Come che sia, incalzata dalle considerazioni di gregorio, benché con ritar-
do, rusticiana partì e arrivò sul monte sinai, la sua vera destinazione. si era
nell’estate del 594, due anni dopo la lettera da noi prima commentata. ma, an-
cora una volta, qualcosa non convinse gli ambienti romani e lo stesso gregorio,
il quale, anziché complimentarsi con rusticiana per avere rispettato l’impegno,
la rimproverò per la brevità del suo soggiorno. Era rientrata celeriter; troppo in
fretta! se, era persuaso gregorio, in quei luoghi avesse avuto modo di incontra-
re e di intrattenersi con i patres multi citati nelle sue relazioni epistolari, non li
avrebbe abbandonati così presto. «[…] ho l’impressione che le cose sante che
l’eccellenza vostra ha visto con gli occhi del corpo le ha considerate pochissi-
mo dalla parte del cuore», è l’amara osservazione del pontefice, che, nel car-
teggio con la patrizia, non ritorna più sull’argomento9.

la presenza fra i pellegrini che visitavano costantemente la Palestina e so-
prattutto gerusalemme di donne, diverse per estrazione sociale e provenienza
geografica e, alcune, anche d’età avanzata, è comunque attestata per tutto l’ar-
co dei secoli medievali e oltre dai resoconti dei viaggiatori, seppure con brevi
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7 sul termine, du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, iv, rist. graz 1954, v.
Hierocomium = Gerocomium, p. 60: Locus ubi aluntur senes.

8 Reg., Xi, 2; vd. anche Xi, 1, dalla lettera si evince che gregorio manteneva attivi contatti
con i religiosi di quel territorio: la lettera infatti è indirizzata al presbitero Palladio de monte Si-
na, al quale, dopo averlo consolato per i tanti problemi che doveva affrontare, il pontefice comu-
nica l’invio di alcuni doni, vale a dire un cappuccio e una tunica. sulla «specializzazione seman-
tica e funzionale riscontrabile in oriente» dello xenodochium che risulta essere una struttura ri-
cettiva per pellegrini e, più in generale, pauperes, r. arcuri, Modelli di evergetismo regale nella
Gallia tardoantica: l’istituzione di xenodochia pauperibus et peregrinis tra vI e vII secolo, in
Poveri ammalati e ammalati poveri. dinamiche socio-economiche, trasformazioni culturali e
misure assistenziali nell’occidente romano in età tardoantica. atti del Convegno di studi (Pa-
lermo, 13-15 ottobre 2005), cur. r. marino, C. molè, a. Pinzone e con la collaborazione di m.
Cassia, Catania 2006, pp. 205-207 sgg. nello specifico del mondo dei pauperes in viaggio, m.s.
mazzi, I viaggi dei poveri e degli emarginati, in viaggiare nel Medio evo. atti del vii Conve-
gno di studio della fondazione Centro studi sulla civiltà del tardo medioevo (san miniato, 15-
18 ottobre 1998), cur. s. gensini, roma 2000, pp. 317-338; in generale sulle strutture dell’ospi-
talità e la loro evoluzione nei tempi medievali, vd. h.C. Peyer, viaggiare nel Medioevo: dal-
l’ospitalità alla locanda, trad. it., roma-bari 20093.

9 Reg., iv, 44.



cenni che talvolta impediscono anche di capire se e come si rispettasse la diver-
sità di genere nei luoghi d’accoglienza e/o sulle imbarcazioni nelle quali si sti-
pavano merci e pellegrini. talvolta viaggiavano con i mariti, talaltra erano an-
che munite di licenza pontificia10.

Per quanto attiene ai luoghi santi della cristianità in occidente, e in partico-
lare in italia, che attiravano anch’essi gruppi consistenti di forestieri, già i so-
vrani longobardi avevano emanato delle norme volte a garantire, dopo che se
ne fossero appurati l’origine e i reali obiettivi, la sicurezza dei pellegrini avviati
verso roma. anche i carolingi intervennero ut salvi vadant et revertant sub no-
stra defensione quanti si recavano a pregare sulla tomba di Pietro a roma11.
ma, con riferimento specifico al genere femminile, forse avevano maggiore e
più immediata efficacia le lettere di presentazione, di cui – gli esempi sono del
secolo viii – si munivano le monache che giungevano dalle più lontane contra-
de, per trovare ospitalità, lungo il tragitto, presso istituti monastici che avevano
forti legami con le loro fondazioni. Così una tale badessa ‘n’, diretta ad almis-
simam urbem Romam, fu accolta dalla badessa adela di Pfalzel, cui l’aveva in-
dirizzata la collega aedfleda di streaneschalch (poi Whitby)12. non tutte o non
sempre però queste pellegrine speciali potevano fare affidamento su tali forme
di protezione e sostentamento; così poteva accadere che, durante il viaggio, al-
cune sopraffatte dalle difficoltà, per sopravvivere, si prostituissero con grave
scandalo per i fedeli e per i vertici della Chiesa, che reagirono, proibendo in
maniera tassativa alle sanctimoniales di mettersi in cammino ancorché fossero
spronate da importanti motivi13.
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10 interessanti le pagine che dedica a questo tema b. saletti, La partecipazione femminile al
pellegrinaggio gerosolimitano (secoli XIv-Xv), in «genesis», 16, 2 (2017), pp. 15- 35, dove (p.
33) l’autrice conferma che le notizie sul fenomeno del pellegrinaggio femminile restano scarse.

11 Leggi di Ratchis, in Le leggi dei longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo ger-
manico, cur. C. azzara, s. gasparri, roma 20052, cap. 13, p. 273; Pippini Italiae regis capitula-
re, a. 782-786, in Karoli Magni et Pippini filii capitularia italica, ed. a. boretius, mgh, Legum
Sectio, ii, Capitularia regum francorum, i, hannover 1883, cap. 10, p. 193. sul punto, P. richè,
La vita quotidiana nell’impero carolingio, trad. it., roma 1994, p. 371; C. urso, Gli stranieri
nell’alto Medioevo, in Ead., La mentalità medievale fra immaginario e simbolismo, bari 2016,
p. 217; e, per ultimo, g. de angelis, Mobilità e controllo nell’Italia longobarda e carolingia.
Appunti su fonti normative e riflessi documentari, in «mélanges de l’école française del rome -
moyen Âge», 132, 2 (2020), pp. 299-314.

12 bonifacio, epistolae, ed. E. dümmler, mgh, epist., iii, 1, berlin 1892, n. 8, pp. 248-
249. Per un quadro generale, fra i suoi tanti contributi sul tema, a. benvenuti, Il pellegrinaggio
femminile nel Medioevo, in L’europa del pellegrinaggio, cur. l. arcella, rimini 1998, pp. 95-
114; Ead., donne sulla strada: l’itineranza religiosa femminile nel Medioevo, in donne in viag-
gio cit., pp. 74-86.

13 bonifacio, epistolae, n. 78, pp. 354-355; Conc. Foroiuliense a. 796-797, in Concilia aevi
karolini, ed. a. Werminghoff, mgh, Legum Sectio, iii, Concilia, ii, 1, hannover-leipzig 1906,



le eccezioni, come è scontato, non mancarono e riguardarono nel tempo
personaggi di grande spessore umano e culturale. recuperiamo solo alcune fra
le esperienze più note di monache, badesse e sante regine. già nel secolo vi,
radegonda, la regina franca che, indotta dalle sue inclinazioni religiose, aveva
abbandonato lo sposo, re Clotario, e fondato il monastero di santa Croce a Poi-
tiers, non aveva esitato a recarsi nel sud della gallia per constatare di persona
le novità contenute nella nuova “regola per le vergini” scritta dal vescovo Ce-
sario d’arles14. Pressanti ragioni di fede spinsero la badessa ildegarda di bin-
gen († 1179), grande protagonista del secolo Xii, a peregrinare «dal 1158 al
1161 […] per tutta la regione del reno: il progetto della riforma monastica e
della Chiesa sono (sic) sovente il tema dei suoi sermoni infiammati […]. ormai
settantenne, dopo una malattia particolarmente lunga e dolorosa, intraprende un
ultimo viaggio in svevia, attraversando molte città e predicando nelle cattedra-
li». ma già a metà del 1150 era stata ospitata ad ingelheim alla corte di federi-
co barbarossa, che la appoggiò nonostante ella non avesse risparmiato feroci
critiche alla sua politica religiosa e alle nomine di ben due antipapi; più tardi,
un anno prima della sua morte, la badessa fu a roma, dove ottenne la rimozio-
ne dell’interdetto pendente sul suo istituto per essersi rifiutata di fare disseppel-
lire e gettare il cadavere di un nobile, il quale, nonostante fosse stato scomuni-
cato, nel 1178 era stato tumulato nella terra consacrata del monastero15. in cam-
mino verso avignone, allora ridivenuta sede del papato dopo il breve ritorno a
roma di urbano v dal 1367 al 1370, si mise Caterina da siena (1347-1380).
la santa, dalla data del nuovo allontanamento dell’autorità pontificia dalla città
di Pietro, si era sentita investita di un superiore compito “politico”. Cominciò a
parlare in nome di dio con re, principi, signori in diverse città toscane e con il
papa, decisa ad usare la sua influenza per porre fine alla cattività avignonese.
dal 1349 si trovava a roma brigida di svezia (1303-1373), che, dopo essere
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can. 12, p. 194; e, fra le diverse conferme del provvedimento, Carlo magno, Capitulare Aqui-
sgranense, a. 802, ed. g.h. Pertz, mgh, Leges, i, hannover 1834, cap. 20, p. 94. Per questi ulti-
mi dati sulle religiose in viaggio, C. urso, Gli stranieri nell’alto Medioevo cit., pp. 217-219, 227.

14 P. santorelli, Tra viaggio e clausura: il viaggio di Radegonda, in donne in viaggio cit., pp.
64-73; e cfr. sull’esperienza di radegonda, C. urso, Radegonda: regina e ancilla dei, in Il valore
e la virtù. Studi in onore di Silvana Raffaele, cur. E. frasca, acireale-roma 2019, pp. 421-432.

15 Per queste notizie su ildegarda, m. fumagalli beonio-brocchieri, Ildegarda, la profetes-
sa, in Medioevo al femminile cit., pp. 145-169 (a p. 150 le citazioni); cfr. a. mirizio, Tra Chiesa
e Stato: l’azione politica di Ildegarda di Bingen, in «Cultura neolatina», 61, 3-4 (2001), pp. 247-
273; più di recente, solo per citare alcuni fra i numerosissimi studi sul personaggio, m. fumagal-
li beonio-brocchieri, Ildegarda di Bingen, in Luoghi e voci del pensiero medievale, cur. Ead., r.
fedriga, milano 2010, pp. 79-81; e i contributi in Ildegarda di Bingen: santa, mistica, scienzia-
ta, filosofa e artista. giornata di studio (roma, 21 marzo 2018), cur. C. Pandolfi, r. Pascual,
roma 2020.



rimasta vedova nel 1344, aveva dedicato la sua vita a esortare alla pace i re-
gnanti delle corti europee e aveva perorato il rientro di papa Clemente vi
(1342-1352) e dello stesso urbano v nella sede romana. non solo: più tardi,
nel 1372, in veste di pellegrina raggiunse gerusalemme16.

spostando la nostra attenzione, dopo questa breve ma ugualmente signifi-
cativa carrellata di grandi protagoniste dei tempi medievali, su altre “categorie”
di donne in viaggio, non poco stupore provoca scoprire molte pellegrine sui ge-
neris fra coloro che, dalla fine del secolo Xi, avevano “preso la croce” per ri-
conquistare i luoghi di Cristo in oriente. la più famosa al tempo della seconda
crociata fu la regina di francia Eleonora d’aquitania. non si trattava certo del-
la prima nobildonna incamminatasi assieme al marito alla volta di quella meta
che trasformava il viaggio nel più importante dei pellegrinaggi. «già nella pri-
ma spedizione erano stati molti i signori che avevano portato con sé le proprie
mogli. È il caso di baldovino di boulogne, il vincitore di Edessa, e di raimon-
do di saint-gilles […]. E se il figlio di questi, erede della contea di tolosa,
portava il nome di alfonso-giordano, ciò era proprio perché era stato battezza-
to nelle acque del fiume, che un tempo aveva udito la voce di giovanni batti-
sta; infatti, era nato durante questa epica spedizione verso gerusalemme»17. Più
di un secolo dopo, a una delle crociate guidate da luigi iX il santo († 1270)
parteciparono la regina, margherita di Provenza, «e la nuora, la moglie di filip-
po l’ardito [che] morì durante il rientro in francia. ambedue erano gravide»18.
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16 su Caterina, E. dupré-theseider, v. Caterina da Siena, in dizionario biografico degli
italiani, 22 (1979), ed. on line; C. leonardi, Caterina, la mistica, in Medioevo al femminile cit.,
pp. 171-195; r. lützelschwab, Sainte Catherine de Sienne et la politique de la papauté avignon-
naise: les lettres aux cardinaux, le retour à Rome et l’éclatement du Grand Schisme (1377-
1378), in voix de femmes cit., pp. 179-210; a. Paravicini bagliani, Caterina da Siena e il papa-
to, in virgo digna coelo. Caterina e la sua eredità. raccolta di studi in occasione del 550º anni-
versario della canonizzazione di santa Caterina da siena (1461-2011), cur. a. bartolomei roma-
gnoli, l. Cinelli, P. Piatti, Città del vaticano 2013, pp. 67-76; e, per ultimo, sulla ricostruzione
del viaggio ad avignone del 1376, a. belloni, Caterina da Siena ad Avignone. Il ritorno del pa-
pa a Roma tra venti di guerra, crociate e impulsi riformatori, roma 2021. su brigida di svezia
come pellegrina, vd. almeno i saggi in Santa Brigida profeta dei tempi nuovi. atti dell’incontro
internazionale di studio (roma, 3-7 ottobre 1991), roma 1993; r. vanelli Coralli, visita dei
luoghi santi e pellegrinaggio interiore: Angela da Foligno, Margery Kempe e Brigida di Svezia,
in «annali dell’università di ferrara - sezione lettere», 7, 1 (2012), pp. 320-338; in particolare
sull’esperienza gerosolimitana di brigida di svezia, b. saletti, La partecipazione femminile al
pellegrinaggio gerosolimitano cit., pp. 21-22.

17 r. Pernoud, eleonora d’Aquitania, trad. it., milano 1983, pp. 51 e sgg. sul punto. sul
personaggio, anche C. urso, Tra essere e apparire. Il corpo della donna nell’occidente medie-
vale, acireale-roma 2005, pp. 124, 130-131.

18 C. urso, Il tempo della maternità nel Medioevo, in Ead., la mentalità medievale fra im-
maginario e simbolismo cit., p. 67.



aristocratiche e regine, dunque, accompagnavano sovente gli sposi durante
le campagne militari (le “Cronache” normanne lo confermano) o si avventura-
vano per loro ordine in lunghi e faticosi percorsi anche quando le situazioni
contingenti avrebbero dovuto escluderlo, per esempio quando erano in stato di
gravidanza. ai casi appena citati, possiamo aggiungere quello della consorte
del marchese d’ivrea berengario ii, che, all'incirca nell'autunno del 940, aveva
affrontato in quello stato, per ragioni politiche, il duro cammino verso la sve-
via. «Essa al tempo della sua dipartita per il monte degli uccelli (san bernardi-
no) era gravida e vicina al parto, e non so stupirmi a sufficienza», annotava il
vescovo liutprando di Cremona, «di come abbia potuto passare a piedi per
monti tanto aspri e impervi»19.

ritornando al rapporto fra donne e crociate, è opportuno rimarcare come al
seguito delle schiere armate non vi fossero solo dominae con le loro serve, da-
migelle e dame di compagnia, ma pure, vale la pena ricordarlo, numerose pro-
stitute. tutte costoro, a sentire i cronisti, causavano non pochi problemi di am-
bito morale così come organizzativo, alimentando disordini e soprattutto accre-
scendo il numero dei carri da carico nei quali ammucchiare vestiti, pellicce, cu-
cine, attrezzi vari ecc. se queste donne fossero impegnate fattivamente nelle
battaglie è invece un tema storiografico ancora non ben definito, in quanto, tra i
ricercatori, alcuni restano convinti della loro esclusione dall’uso delle armi, al-
tri propendono per il coinvolgimento attivo almeno nei momenti più disperati20.

riconsideriamo, allora, l’“impresa” crociata di Eleonora d’aquitania. la
regina di francia, ventiquattrenne al momento della partenza del contingente
francese nel maggio del 1147, fu al fianco del sovrano capetingio luigi vii,
che ne era alla guida. il 4 ottobre 1147 i francesi entrarono nella splendida Co-
stantinopoli dopo avere attraversato il reno e poi l’ungheria, la bulgaria e i
territori bizantini. a corte, luigi, Eleonora e la loro piccola scorta furono accol-
ti dall’imperatore manuele Comneno. il cerimoniale era meno sfarzoso di un
tempo, ma pur sempre grandioso e abbagliante per gli ospiti. Presto però venne
il tempo di intraprendere il tragitto verso la meta finale. Quello individuato dal
re di francia era più lungo del previsto, ma più sicuro: luigi «diresse le sue
truppe sulla via di Pergamo, verso il golfo di smirne, per raggiungere quindi
Efeso, laodicea e il porto di adalia; l’ionio e la lidia offrivano un accesso me-
no difficile di quello presentato dalle gole desertiche». alle «gole della Pisidia,
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19 liutprando di Cremona, Antapodosis, ed. P. Chiesa, CCCm, 156, turnhout 1998, v, 10,
p. 128.

20 sul tema e sulle posizioni storiografiche, h. nicholson, Women in the third crusade, in
«Journal of medieval history», 4 (1997), pp. 335-349, dove si sostiene il coinvolgimento fem-
minile nelle operazioni militari.



non lontano dal monte Cadmos», nel gennaio 1148, i francesi furono tuttavia
assaliti dai turchi e subirono forti perdite, delle quali furono incolpati gli uomi-
ni dell’avanguardia al comando di un fedele di Eleonora, anch’ella pertanto
giudicata, pur senza averne diretta responsabilità, colpevole della disfatta. da
adalia, il re decise di portarsi via mare nel principato di antiochia, ma poté av-
valersi solo di una parte delle truppe, perché le imbarcazioni inviate dall’impe-
ratore su sua richiesta non furono sufficienti per trasferire tutti gli armati fran-
cesi. sbarcarono il 19 marzo 1148 nel porticciolo di san simeone, rimasto in
mano cristiana, dove li aspettavano una folla festante e il principe di antiochia
nonché zio di Eleonora, raimondo di Poitiers. le conseguenze di questo incon-
tro e le dicerie su una presunta relazione adulterina fra Eleonora e raimondo
sarebbero state devastanti per la coppia regale e avrebbero portato alla fine del
loro matrimonio. nondimeno, per il momento l’atteggiamento conciliante di
papa Eugenio iii, riverito a roma dai reali di francia di ritorno dalla terrasan-
ta, valse a smorzare gli effetti dei sospetti che gravavano sulla regina e, soprat-
tutto, del conteggio del grado di parentela fra i due, dal quale emergeva una
consanguineità che avrebbe preteso l’annullamento del loro legame nuziale.

il rientro in occidente di Eleonora era stato, peraltro, denso di pericoli: do-
po la conclusione infeconda della crociata, erano salpati, lei e il suo augusto
consorte, su due delle navi che formavano il convoglio dei normanni di sicilia.
Quella di Eleonora fu catturata dai pirati greci e poi recuperata dai normanni;
quando la regina, dopo avere effettuato una sosta forzata a Palermo a causa dei
venti contrari, poté, accompagnata da ruggero ii, rivedere luigi, questi si tro-
vava già in Calabria, a Potenza. Era il luglio del 1149. le condizioni di salute
di Eleonora consigliarono l’organizzazione di brevi tappe – una toccò monte-
cassino – che ritardarono l’arrivo a roma alla metà di ottobre. dopo la parente-
si romana della quale si è già detto, Eleonora giunse in terra francese nel no-
vembre di quell’anno, riconciliata con il re. almeno così farebbe pensare la na-
scita dopo appena un anno della sua secondogenita21. in realtà qualcosa si era
incrinato per sempre. gli accadimenti politici e militari di quel tempo, sui quali
noi non ci soffermeremo, fecero il resto. Certo è che all’inizio della primavera
del 1152 un’assemblea di vescovi e di alti dignitari del regno dichiarò nulle le
nozze reali; Eleonora tornò in possesso dei suoi beni dotali (il ducato d’aquita-
nia, per l’esattezza) e con ambigua celerità, dopo essere sfuggita al conte di
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21 g. duby (Il cavaliere la donna il prete. Il matrimonio nella Francia feudale, trad. it., ro-
ma-bari 1982, p. 170) anticipa la nascita della principessa alice al 1149. Per questi dati, anche
h. houben, Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra oriente e occidente, trad. it., roma-bari 1999,
p. 121; d.m. hayes, Roger II of Sicily. Family, faith, and empire in the mediterranean world,
turnhout 2020, pp. 154-155.



blois «che le faceva la posta» e a goffredo di nantes, sposò proprio il fratello
di quest’ultimo, Enrico ii Plantageneto d’inghilterra22.

la sua attività fu instancabile, le sue vicissitudini punteggiate da successi
ma anche da ostilità e gravi aggressioni. Con riferimento alla nostra indagine,
giova ricordare che, già in età avanzata, si mise in viaggio verso la spagna per
scegliere la sposa di luigi viii, ovvero la futura regina di francia, fra le nipoti
avuti dalla figlia sua omonima, coniugata con alfonso viii di Castiglia. E pare
che fosse stata proprio lei a preferire alla primogenita urraca la più giovane
bianca, la quale soddisfò ampiamente le aspettative della nonna durante i suoi
tanti anni di regno al fianco di luigi viii e durante la reggenza in nome del fi-
glio luigi iX23.

E su questo filone si può insistere. i contatti fra le corti medievali, dai secoli
delle dominazioni barbariche in poi, furono infatti segnati da una feconda politi-
ca matrimoniale che trasformò dame e principesse del tempo in preziose pedine,
consegnate a un marito sconosciuto e a una corte “straniera”, strappate per sem-
pre ai loro familiari e ai loro paesi24. ma quali dati ci tramandano i documenti
sugli itinerari di questi cortei speciali, sui mezzi di trasporto impiegati ecc.?

talvolta dobbiamo in realtà decifrare i pochi cenni delle fonti per immagi-
nare i disagi e i pericoli sperimentati dalle nostre protagoniste: così sappiamo
da alcuni versi di venanzio fortunato che la visigota brunechilde, durante il
cammino dalla spagna all’austrasia, dove l’attendeva il re franco sigiberto, fu
costretta a superare con grande fatica i Pirenei coperti di neve e la furia di fero-
ci nemici prima di incamminarsi nella serena e distesa pianura franca25. talal-
tra, i racconti sono generosi di dettagli, così come lo è quello confezionato da
gregorio di tours sulle peripezie della figlia dei sovrani franchi di neustria
Chilperico i e fredegonda, rigunte, partita dal nord della gallia alla volta della
corte spagnola di reccaredo, suo promesso sposo26. la principessa, la quale do-
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22 Per le diverse versioni offerte dalle fonti sulle cause del divorzio – riferibili non solo al-
l’incesto causato dai gradi di parentela, ma anche all’adulterio commesso in terrasanta – e su
questi ultimi avvenimenti, vd. g. duby, Il cavaliere la donna il prete cit., pp. 169-176.

23 C. urso, “Buone” madri e madri “crudeli” nel Medioevo, acireale-roma 2008, pp. 212-
214 e passim anche per la bibliografia sul personaggio.

24 sul tema, Ph. depreux, Princes, princesses et nobles étrangers à la cour des rois méro-
vingiens et carolingiens: alliés, hôtes ou otages?, in L’étranger au Moyen Âge. XXXe Congrès
de la s.h.m.E.s. (göttingen, juin 1999), Paris 2000, pp. 133-154.

25 venanzio fortunato, Carmina, ed. f. leo, mgh, Auct. Antiq., iv, 1, berlin 1881, vi, 1,
vv. 113-119, p. 128.

26 gregorio di tours, Libri historiarum decem, edd. b. Krush, W. levison, mgh, Script.
rer. Merov., i, 1, hannover 1951; citato nella traduzione italiana: gregorio di tours, La Storia
dei Franchi, cur. m. oldoni, 2 voll., milano 1981 (d’ora in avanti: greg. tur., LH ), vi, 45. sulle



po la celebrazione delle nozze (forse solo una benedizione in assenza dello spo-
so o forse un vero matrimonio per procura), era stata affidata agli ambasciatori
visigoti, si mosse assieme ad uno stuolo di servi, al servizio suo, del suo segui-
to e dei nobili destinati in teoria a restare in spagna. Pare fossero più di quattro-
mila uomini, che, a detta del turonense, saccheggiarono tutto il possibile lungo
il cammino. molti, temendo per la loro sorte, depositarono le ultime volontà
presso «le chiese […] chiedendo che, appena quella fanciulla fosse entrata nel-
le spagne, venissero aperti i testamenti, come se loro fossero ormai sepolti».

tutto il regno era stato chiamato a contribuire alla spedizione, fornendo, ol-
tre a servi, centinaia di cavalli e buoi da giogo. i cavalli, addobbati con preziosi
finimenti dorati, servivano agli uomini amati che scortavano la principessa, per
proteggerla da ogni insidia, e agli altri accompagnatori, fra i quali segnaliamo
per la sua funzione di paraninfo anche la moglie del duca bobone. i buoi trasci-
navano i carri nei quali erano stipati uomini, viveri e beni vari. solo per carica-
re l’inmensus tesoro di oro, argento, ornamenti di pregio, vestiti e oggetti, che
Chilperico e fredegonda avevano donato a rigunte, e molti franchi, come si è
detto, le continuarono ad offrire durante il tragitto, occorsero cinquanta plau-
stra, i carri pesanti adibiti al trasporto merci. su altri plaustra furono accatasta-
te le tende per accamparsi: la prima tappa, per decisione di rigunte, ebbe luogo
a otto miglia da Parigi. la principessa viaggiava invece su una carruca, carro
leggero seppure robusto a due o a quattro ruote, che, appena lasciata Parigi, su-
bì la rottura di un asse. un brutto presagio, annotava il vescovo di tours.

Comunque, pur tra mille difficoltà il corteo si portò a tolosa, al confine
con il regno visigoto; poiché bisognava presentarsi nel migliore dei modi agli
alleati e invece tutti «avevano i vestiti fuori posto ed erano […] affaticati dal
viaggio, con le calzature in disordine, e i finimenti dei cavalli e gli apparati dei
carri (carrucae) […] erano ugualmente rovinati», si ordinò di effettuare una so-
sta. in realtà, a quel punto, il cammino di rigunte verso la corte visigota si in-
terruppe. giunta, infatti, la notizia della morte di re Chilperico, il duca deside-
rio, autorevole membro della comitiva, non perse tempo, entrò a tolosa e sot-
trasse a rigunte la sua ricca dote27. nel contempo, chi poteva tornava indietro:
non solo i nobili, ma anche i servi, i cuochi, i fornai scapparono, abbandonando
al suo destino la principessa, del cui rientro a corte si occupò il connestabile
Cuppano, che non le risparmiò umiliazioni e contumeliae28.
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esperienze di queste e altre principesse medievali, C. urso, Gli stranieri nell’alto Medioevo cit.,
pp. 228-233.

27 greg. tur., LH, vii, 9.
28 ivi, vii, 15. 39; fredegonda, infine, per liberarsi della presenza scomoda di rigunte a

corte, cercò di ucciderla: iX, 34. Per i viaggi delle regine carolingie, che qui si trascurano, ri-



spostiamo ora la nostra indagine più avanti nei secoli e nell’ambiente nor-
manno di sicilia, laddove gli esiti della politica matrimoniale furono alterni29.
spiccano soprattutto le vicende delle figlie e della vedova di ruggero i, ade-
laide del vasto. il granconte di sicilia, che aveva egli stesso avuto delle con-
sorti “straniere”, provenienti dalla normandia (giuditta d’Evreux e Erembur-
ga30) e dall’italia settentrionale (adelaide31), aveva poi collocato le figlie, come
fossero pedine nella grande scacchiera della politica internazionale, presso le
più importanti corti europee.

i viaggi delle giovani normanne verso i loro futuri coniugi avvennero per lo
più via mare, su navi colme di tesori e di uomini armati che avevano il compito
di salvaguardare le passeggere da ogni pericolo. i convogli navigavano, ove
possibile, sotto costa, facendo scali tecnici: Emma, figlia di primo letto di rug-
gero i, avrebbe dovuto incontrare il re di francia filippo i a sant’Egidio (saint-
gilles), in Provenza. filippo ne aveva chiesto la mano nel 1092, mirando al suo
patrimonio dotale; per questo aveva ripudiato la precedente regina, berta, invo-
cando una presunta consanguineità ma senza perfezionare l’atto. Emma si recò
in francia, affidata al conte raimondo di Provenza che «aveva promesso il ma-
trimonio a un’altra figlia del conte», matilde. scoperto l’inganno del sovrano
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mando a r. le Jan, da una corte all’altra. I viaggi delle regine franche nel X secolo, in Altrove.
viaggi di donne cit., pp. 153-173.

29 sul tema, C. urso, La politica matrimoniale alla corte normanna di Sicilia, in Sotto lo
sguardo di Ruggero. Un sovrano, un regno, una città del Mediterraneo medievale. atti del Con-
vegno internazionale (Cefalù, 29 febbraio-1 marzo 2020), in cds.

30 goffredo malaterra, Imprese del conte Ruggero e del fratello Roberto il Guiscardo, cur.
v. d’alessandro, E. spinnato, Palermo 2000, ii, 19-21. 23, pp. 63-64, 66; E. Pontieri, La madre
di Ruggero: Adelaide del vasto contessa di Sicilia regina di Gerusalemme (?-1118), in atti del
Convegno internazionale di studi ruggeriani (21-25 aprile 1954), ii, Palermo 1955, p. 330. Per
la parentela di giuditta e le notizie sulle ragioni della sua presenza in Calabria, J.J. norwich, I
normanni nel Sud (1016-1130), trad. it., milano 1971, pp. 169-170; f.P. tocco, v. Ruggero I, in
dizionario biografico degli italiani, 89 (2017), ed. on line.

31 goffredo malaterra, Imprese del conte Ruggero, iv, 14, p. 150. su adelaide e le date che
scandiscono la sua presenza in sicilia, sulle fonti di riferimento e la bibliografia più accreditata,
che sarà qui ripresa solo quando si approfondiscono episodi che attengono specificatamente al
tema oggetto dello studio, vd. C. urso, Adelaide «del vasto», callida mater e malikah di Sicilia e
Calabria, in «Con animo virile». donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-Xv),
cur. P. mainoni, roma 2010, pp. 53-84; Ead., «Le rughe di Adelasia», vetula regina di Gerusa-
lemme. Il dato storico a confronto con la mentalità e l’immaginario medievali, in Ead., La men-
talità medievale fra immaginario e simbolismo cit., pp. 19-36. rimando a h. houben (Ruggero
II di Sicilia cit., pp. 33-39) per le osservazioni sul matrimonio di adelaide e il re di gerusalem-
me, baldovino, che rientra sempre nell’ottica del matrimonio propiziato dalla ricchezza delle do-
ti delle spose normanne; vd. anche f.P. tocco, Ruggero II. Il drago d’occidente, Palermo 2011,
pp. 34-38, 47-48, 51-52; l. sciasca, Tutte le donne del reame. Regine, dame, pedine e avventu-
riere nella Sicilia medievale, Palermo 2019, pp. 9-13.



capetingio e il grave impedimento che ne derivava, il matrimonio fu annulla-
to; gli uomini del seguito riuscirono a riportare indietro la dote, ma non la gio-
vane normanna, che pare si sia dovuta accontentare di convolare a nozze, pri-
ma, con un conte di Clermont e, in un secondo momento, con il conte di mon-
tescaglioso32.

un’altra giovane figlia di ruggero, forse di nome maximilla e forse nata
dalla terza consorte del gran conte adelaide del vasto, partì dalla sicilia nel
1095 protetta dal vescovo di troina, roberto, il quale aveva approvato la ri-
chiesta di matrimonio pervenuta da Corrado di lorena, re di germania ed erede
dell’imperatore Enrico iv. sbarcò a Pisa e fu raggiunta dal suo sposo33. due
anni dopo, anche adelisa, figlia di Eremburga, destinata a re Colomano d’un-
gheria, salpò assieme a trecento soldati e al vescovo Enrico di leocastro da un
porto siciliano, quello di termini, e fece subito scalo a Palermo dove erano
pronte le navi da carico in cui ammassare la dote. dopo, scrive il malaterra, «si
affidarono le vele ai venti che soffiavano propizi, e le navi approdarono senza
problemi ad alba, che era sotto la giurisdizione degli ungari». adelisa fu ac-
colta con tutti gli onori; cinquemila soldati scortarono la normanna fino al re
Colomano e le nozze furono «annunziate da banditori in tutta la Pannonia». la
festosa cerimonia si svolse all’aperto «in un accampamento di tende costruite
con rami verdeggianti», per dare modo alla folla straripante di sudditi di assi-
stervi e di ammirare la dote che «alla presenza degli arcivescovi, dei vescovi e
di altri religiosi, venne mostrata in pubblico, secondo il cerimoniale di corte»34.

gli uomini armati sulle navi erano necessari per scoraggiare eventuali as-
salti pirateschi o per rispondere in maniera adeguata. altrimenti, si correvano
seri rischi. Quando, ad esempio, gli accompagnatori di adelisa, di ritorno in si-
cilia, presero il largo su una «navicella […] disarmata», l’imbarcazione fu ag-
gredita da due navi pirate «che chiamano galee». l’uccisione del timoniere,
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32 Per Emma, goffredo malaterra, Imprese del conte Ruggero, iv, 8, pp. 144-145; sulla vi-
cenda e sul matrimonio di Emma con un conte di Clermont, h. houben, Adelaide «del vasto»
nella storia del regno normanno di Sicilia, in id., Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e
castelli, ebrei e musulmani, napoli 1996, p. 109; id., Ruggero II di Sicilia cit., p. 31; g. duby (Il
cavaliere la donna il prete cit., pp. 1-17), pur dipanando l’intera vita matrimoniale del re, non
accenna neppure al tentativo della corte di francia di dare in sposa Emma a filippo i, al momen-
to del divorzio da berta.

33 goffredo malaterra, Imprese del conte Ruggero, iv, 23, pp. 162-163. h. houben, Adelai-
de «del vasto» cit., n. 39 di p. 89 e pp. 99-100, dove si dà conto della possibilità che forse rug-
gero i ebbe due figlie omonime, sposatesi una con Corrado e l’altra, questa sì figlia di adelaide,
con un esponente della dinastia toscana degli aldobrandeschi; id., Ruggero II di Sicilia cit., p.
31; id., I normanni, bologna 2013, p. 75.

34 goffredo malaterra, Imprese del conte Ruggero, iv, 25, pp. 165-167; h. houben, Adelai-
de «del vasto» cit., n. 35 di p. 88; id., I normanni cit., p. 75.



trafitto da un giavellotto, fece temere il peggio al vescovo di leocastro che im-
plorò l’intervento divino. Con successo, commenta il cronista35.

ancora più magniloquenti sono i dati sui viaggi, sempre selezionati tra i ca-
si più significativi, di adelaide del vasto, la vedova di ruggero i di cui il re di
gerusalemme, baldovino, aveva chiesto la mano, o di giovanna d’inghilterra,
la sfortunata consorte dell’ultimo sovrano normanno, guglielmo ii. Per affron-
tare il mare dalla sicilia in terrasanta, dove attraccò nel porto di acri nell’ago-
sto del 1113 dopo circa quindici giorni di navigazione, il corteo navale della
comitissa di sicilia, che avrebbe vissuto in oriente l’umiliazione di essere ripu-
diata dal re, accusato di bigamia per non avere concluso la procedura di divor-
zio dalla sua precedente moglie, era composto da «due triremi, su ognuna delle
quali erano imbarcati cinquecento guerrieri». Essi costituivano la difesa imme-
diata di adelaide così come della sua dote collocata su «sette navi cariche
d’oro, di argento, di porpora e di grandi quantità di pietre preziose e vesti ma-
gnifiche, per non parlare di armi, corazze, spade, elmi, scudi fiammeggianti
d’oro e tutti gli equipaggiamenti guerreschi simili a quelli impiegati dai princi-
pi più potenti […]. il vascello sul quale la gran dama aveva scelto di viaggiare
era ornato di un albero maestro ricoperto con lamina d’oro purissimo, che sfol-
gorava da lontano alla luce del sole: e la prua e la poppa di questo vascello, si-
milmente ricoperte d’oro e lavorate da artigiani abilissimi, erano meravigliose
a vedersi. su una delle sette navi si trovava una compagnia di arcieri saraceni,
uomini robusti che indossavano magnifiche vesti di gran prezzo, tutti destinati
in regalo al re […]»36. insomma, una manifestazione impressionante di potenza
e di ricchezza!

giovanna d’inghilterra lasciò nell’agosto 1176 il porto inglese di southam-
pton per raggiungere la corte di guglielmo ii di sicilia; sul continente attraver-
sò la normandia e l’angiò con al fianco i fratelli Enrico e riccardo, giunse a
saint-gilles-du-gard, sul rodano, e da lì salpò il 9 novembre diretta verso la
sicilia. la flotta era forte di ben venticinque navi al comando dell’arcivescovo
di Capua, alfano, del vescovo riccardo di siracusa nonché del conte roberto
di Caserta. a differenza di quanto programmato, fu necessario fare uno scalo a
napoli per dare modo alla principessa di superare i malesseri procurati dalla
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35 goffredo malaterra, Imprese del conte Ruggero, iv, 25, pp. 166-167.
36 alberto di aix, Historia Ierosolimitana, ed. s.b. Edgington, oxford 2007, Xii, 13-14,

pp. 842-844; e vd. anche guglielmo di tiro, Cronicon, ed. r.b.C. huygens, CCCm, 63, turn-
hout 1986, Xi, 21, p. 526. sull’attendibilità delle descrizioni, che rimandano alla volontà di rug-
gero ii di dimostrare la potenza dei normanni di sicilia, vd. s. tramontana, Musica, spettacoli e
potere politico nel Mezzogiorno normanno, in «Quaderni medievali», 6 (1978), p. 47; id., Gli
Altavilla, ora in id., Le parole, le immagini, la storia. Studi e ricerche sul Medioevo, cur. m.C.
rugolo, iii, messina 2012, p. 1602.



traversata. solo alla fine di gennaio 1177, trascorso dunque il natale a napoli,
giovanna e la delegazione al suo seguito toccarono Palermo. il 13 febbraio, di
domenica, giovanna e guglielmo furono uniti in matrimonio dall’arcivescovo
palermitano37.

secoli dopo, anche le relazioni fra la sicilia e il regno d’aragona, sempre
più intense dopo la sconfitta subita dagli angioini nello scontro dei vespri sici-
liani (1282-1372), furono suggellate da matrimoni incrociati. noi li ricordere-
mo solo per recuperare, almeno nelle tappe principali, gli itinerari dei viaggi a
scopo matrimoniale di Costanza d’aragona e della figlia maria di sicilia. la
prima, per raggiungere la corte di re federico iv di sicilia, «partì da barcello-
na il 4 novembre 1360; svernò in sardegna e il 10 gennaio 1361, o magari il 3
di quel mese, sbarcò a trapani, per l’esattezza secondo michele da Piazza in un
approdo detto la Colombara, un’isoletta antistante la città, a causa degli intralci
posti in essere dal fratello di francesco ventimiglia, guido. Era scortata da ap-
pena sei galee, delle quaranta che erano state preannunciate, e da una nave da
carico […]. federico fece approntare un’imbarcazione per consentire a Costan-
za di avviarsi verso Catania. la principessa fu prelevata da artale alagona […]
a sciacca, da dove i due si portarono “per terram […] ad terram minei” […]. il
5 marzo i due sposi erano a Catania». le nozze furono infine celebrate, dopo
rinvii e malumori di alcuni nobili, dal vescovo di Catania, marziale, l’11 o il 15
marzo 136138.

l’unica figlia di Costanza e di federico iv, maria, divenne, appena quat-
tordicenne, l’erede al trono di sicilia. Per scongiurare il matrimonio italiano
con gian galeazzo visconti progettato dal suo tutore, artale alagona, da bar-
cellona si decise di darla in sposa a giovanni, duca di girona, appena vedovo,
e, dopo il suo netto rifiuto, al cugino martino i il giovane, rispettivamente fi-
glio e nipote di Pietro iv d’aragona. il trasferimento fu quanto mai avventuro-
so: la giovane fu rapita il 23 gennaio 1379 dal Castello ursino di Catania dal
conte di augusta guglielmo raimondo moncada, che organizzò il percorso as-
sieme al conte di aidone Enrico rosso, d’intesa con il re d’aragona. la prima
tappa fu augusta, poi licata, dove si attesero a lungo ma senza risultato le navi
che sarebbero dovute arrivare dalla spagna; dopo un breve rientro ad augusta
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37 Per queste notizie e per le fonti alle quali rimaniamo per un approfondimento, f. delle
donne, v. Giovanna d’Inghilterra, regina di Sicilia, in dizionario biografico degli italiani, 55
(2001), ed. on line.

38 su questi avvenimenti, le varie ipotesi sulle date, le fonti e la bibliografia più recente, C.
urso, Regine aragonesi e Catania nel Trecento, in Un’isola nel contesto mediterraneo. Politica,
cultura e arte nella Sicilia e nell’Italia meridionale in età medievale e moderna. atti del Conve-
gno internazionale (Catania, 21 marzo 2017), cur. Ead., P. vitolo, E. Piazza, bari 2018, pp. 159-
162, anche per la citazione.



nel giugno 1381, maria fu consegnata ai delegati di Pietro iv, con i quali l’an-
no seguente giunse a Cagliari; successivamente effettuò una sosta a majorca e,
infine, sbarcò a barcellona. Era l’agosto del 1384, ma le sue nozze con martino
si officiarono solo agli inizi del 1392.

durante tutti questi lunghi anni, maria era stata attorniata da una schiera di
dame e di servitori che più volte si dimostrarono infidi e tradirono la loro si-
gnora; almeno a sentire le fonti di riferimento, attente a registrare, a differenza
di quanto emerge nella gran parte dei documenti del genere, nei quali di solito
le donne tacciono e tutto quanto riguarda le loro esigenze personali, le loro pre-
occupazioni e i loro timori è trascurato, anche i risvolti più intimi della lunga
odissea dell’erede al trono siciliano. una delle sue dame di compagnia era al-
legranza abate, matrigna di guglielmo raimondo moncada, che agì, accanto
alla principessa, da consigliera così come da carceriera. manteneva infatti stret-
ti e ambigui contatti con martino di montblanc, padre del futuro coniuge di
maria, e, nel contempo, con i baroni siciliani sospettosi sulla piega, pericolosa
per l’autonomia della sicilia, che stavano assumendo gli avvenimenti. un loro
esponente, nicola de la dimonia, li metteva in guardia, denunciando il doppio
gioco «di la casa di guillelmu ramundu […] e maiorementi [di] la contissa.
guardatevi d’illa». E i fatti successivi gli diedero ragione. maria, quando lasciò
la sicilia, poteva contare anche sui servizi e sulla compagnia di giovanna
moncada e, soprattutto, della nutrice giacomina e delle sue figlie. durante la
permanenza a Cagliari, però, fu separata dalle sue più affezionate servitrici, in-
colpate ad arte presso martino di montblanc di comportamenti ostili alla coro-
na d’aragona. fu il governatore di Cagliari ad ordinare l’allontanamento delle
donne da sempre vicine a maria, in quanto, secondo le accuse, ostili «a la dicta
reyna e al dit senyor rey et a nos».

in Catalogna, a maria rimase solo «una piccola corte formata da un tesorie-
re, un maggiordomo, alcune dame, un comprador, due servi da camera, un ser-
vo de los officis, un cuoco e un porter». E non tutti le furono leali. anzi «il te-
soriere, Pietro de bretons, nel 1389 fu accusato dai servitori della regina di
averne tradito la fiducia, lamentando in maniera fraudolenta di non disporre di
risorse sufficienti per garantire alla sua signora un tenore di vita consono al suo
rango, nonostante che, proprio per far fronte alle spese indispensabili, avesse
ricevuto da Pietro iv un aumento dello stipendio giornaliero»39.
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39 ivi, pp. 172-177, ove fonti e bibliografia. Per i dettagli sugli accompagnatori di maria e
sugli avvenimenti qui solo accennati, C. urso, Le regine e la “rappresentazione” del potere nel-
la Sicilia del secolo XIv, in Il Medioevo di Salvatore Tramontana. Memoria e testimonianze,
cur. P. dalena, l. Catalioto, a. macchione, bari 2017, pp. 230-232 ove le citazioni, e nn. 70-71
per le fonti e la bibliografia.



le donne vissute nei secoli medievali, dunque, furono spesso instancabili
viaggiatrici, ma non sempre, anche le più intraprendenti e coraggiose, vissero
esperienze positive: poche, e fra queste alcune grandi badesse e regine capaci
di sfidare anche re, imperatori e papi, riuscirono a raggiungere i loro personali
obiettivi; altre, seppure anch’esse regine, principesse e dame, furono talvolta
vittime del loro stesso status, asservite alla volontà di uomini – padri, mariti,
fratelli, dipendenti addirittura – che le usarono per ottenere i loro scopi. rara-
mente insomma furono artefici del loro destino e lo confermano anche i detta-
gli dei loro viaggi.

abstraCt

le fonti medievali raccontano le numerose esperienze di viaggio di regine, princi-
pesse e dame dell’aristocrazia, sante, badesse e monache che si spostavano in terre lon-
tane per raggiungere i loro promessi sposi, o per recarsi in pellegrinaggio presso i luo-
ghi santi più famosi in occidente così come in oriente, talvolta addirittura al seguito
delle truppe crociate, e così via. l’esame di tali documenti dimostra che molte furono
protagoniste consapevoli delle loro avventure, pronte ad affrontare lunghi e duri cam-
mini per portare a compimento i loro progetti, ma conferma, nel contempo, il ruolo se-
condario di tante altre, asservite come fossero delle pedine alla volontà degli uomini –
padri, mariti, fratelli… – che ne decidevano il destino.

medieval sources tell the numerous travel experiences of queens, princesses and
noble dames, saints, prioresses and nuns who travelled to distant lands either to reach
their betrothed or to go on pilgrimage to the most famous holy places in the West as
well as in the East, sometimes even following the Crusade armies, and so forth. the
study of such documents shows that many of them were aware of their adventures,
ready to face a long and hard journey to fulfil their plans, but it confirms, at the same
time, the secondary role of many more of them, subdued as pawns to the will of men –
their fathers, husbands, and brothers – who decided their fate.
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