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FRANCESCA CANTU 

LA PRESENZA DEGLI ITALIANl IN PORTOGALLO 
NELL'ETA DELLE SCOPERTE 

Nel suo imponente contributo alIa storia dell'economia, del capitalismo e del
la civiltl materiale dell'Europa modema, Femand Braudel ha riproposto esplicita
mente una questione che gli storici, nel tempo, hanno trattato in modo ricorrente: 
la fortuna del Portogallo. Infatti, il regno lusitano, estremo occidente europeo, pur 
COS! stretto nella sua fascia territoriale affacciata sull'Atlantico e COS! contenuto 
sotto il profilo demografico, ha giocato un ruolo determinante nel processo epo
cale ingenerato, a partire dalla fine del XV secolo, dall'espansione geografica del
l'Europa con conseguenze planetarie: "Ie Portugal a ete Ie detonateur de l'explo
sion. Le premier role lui revient» (Braudel, 1979, p. 114). Come spiegare una tale 
apparente anomalia? La storiografia tradizionale (1) ha consolidato l'idea che la 
"fortuna» del Portogallo si sia basata su una congiunzione storica di eventi favore
voli: conclusa, nel 1253 la Reconquista territoriale nei confronti della dominazio
ne islamica, conquistata Ceuta nel1415 e aperta, COS!, la porta ai viaggi di scoper
ta lungo Ie coste africane nonche ad ancor pili ambiziosi progetti di traffici con 
terre lontane, il Portogallo aveva impresso uno straordinario impulso alle imprese 
di espansione marittima, prima sotto l'egida del principe Enrico il Navigatore 
(1394-1460) (Z) e poi, con ulteriore impeto, sotto il govemo diJoao II (1491-1495). 
Nel1487, Bartolomeu Dias aveva raggiunto l'estrema propaggine dell'Africa meri
dionale, spartiacque non pili inviolato tra Oceano Atlantico e Oceano Indiano, 
che 10 stesso re volle ba,ttezzare "Capo di Buona Speranza». A completamento di 
tale interpretazione, la storiografia tradizionale non trascurava di addurre, infine, 
la rivoluzione delle tecniche .. <ii costruzione navale (Chaunu, 1969), incamatasi in 

(1) Per esempio gli studi d'insieme in Diffie'e Winius (985) 0 anche, sui versante dell'alta divulga-
zione, Hemming (1982). ~ 

(2) Su questa personaggio, fondamentale neUa storia dell'espansione extraeuropea del Portogallo, 
si veda Russel (2000). 
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quel mezzo insostituibile delle scoperte che fu la caravella: vascello ampio e leg
gero, dotato di doppia velatura, latina e quadra, per poter sfruttare ogni vento e la 
navigazione d'altura. 

Tuttavia, pur senza abbandonare il quadro di tale ricostruzione storica, che 
permane come uno scenario di fondo, nuove spiegazioni hanno preso corpo sul
la scorta di studi e ricerche comportanti nuovi dati analitici. Prima di tutto, in una 
prospettiva maggiormente articolata e dialettica del processo di formazione della 
Stato moderno, rispetto alle monarchie europee coeve il Portogallo cessa di ap
parire come «une quantite negligeable [. . .J Ni anormalement etroit, ni anormale
ment pauvre, ni enferme en lui-meme, il est, dans l'ensemble de l'Europe, une 
puissance autonome, capable d'initiative" (Braudel, 1979, p. 115). Lo studio della 
sua economia ne rivela la struttura complessa, affermatasi in secoli di contatto 
con gli Stati musulmani della Penisola Iberica (ultimo, fra i quali, fino a11492, il 
regno di Granada) e con Ie citta e gli Stati dell'Africa del Nord: un'economia, 
dunque, sufficientemente evoluta, basata su una buona integrazione tra produ
zione agricola e attivita marinare e su un'apprezzabile consistenza della circola
zione monetaria. La comparsa precoce di uno strato sociale borghese nella citta 
di Lisbona, in confronto dinamico con una pili arretrata nobilta terriera, costitui 
l'elemento attivo di un ancora abbozzato, eppure gia pulsante, processo di mo
dernizzazione. 

Braudel osserva come, pur restando alla periferia di quella economia-mondo 
rispetto alla quale l'Europa del tempo giocava ancora il ruolo di centro di gravita
zione, Ie coste atlantiche portoghesi rappresentarono un punto d'appoggio per
manente del circuito capitalistico, che collegava Ie dtta italiane all'Inghilterra, a 
Bruges e, indirettamente, al Baltico. Genova e Firenze, impegnate a superare il 
monopolio veneziano nei traffici con il Levante, si volgevano a Occidente e, oltre 
il Mediterraneo, alle porte sull'Atlantico, Siviglia e Lisbona. La capitale lusitana as
sumeva cosi una nuova connotazione internazionale e vi si moltiplicavano gli in
sediamenti di comunita mercantili e imprenditoriali straniere, che giocarono un 
ruolo significativo nell'espansione portoghese d'oltremare. Se nel periodo crucia
Ie compreso tra gli anni Venti e gli anni Ottanta del Quattrocento Ie conquiste 
progressive in Africa e la scoperta e la colonizzazione delle isole atlantiche furono 
opera prettamente portoghese, e tuttavia assodato che i mercanti genovesi e fio
rentini contribuirono significativamente ad assicurarne il successo commerciale. 

n quadro di riferimento appena tracciato permette di comprendere come il 
contributo dato alla ricerca storica e all'interpretazione storiografica dal pondero
so saggio di Luisa D'Arienzo (2003) s'iscriva a pieno titolo nel contesto della ripre
sa e del rinnovamento degli studi suI Portogallo della prima eta moderna, com
pletandolo con una specifica attenzione indirizzata alle relazioni con l'Italia. Me
diante un intenso lavoro di ricerca archivistica e di penetrante rilettura critica di 
una copiosa letteratura cronachistica, l'autrice ci prospetta uno spettro particolar
mente ampio di tali relazioni (familiari, socio-culturali, economiche, politico-reli
giose), cogliendo i nessi storici profondi che, suI duplice versante peniilsulare ita
liano e iberico, mediterraneo e atlantico, contrassegnano la lunga e feconda sta
gione dell'umanesimo e della nascita della modernita in Europa. Questa storia si 
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apre con una risalita nel cuore del medioevo allo scopo di cogliere alla radice il 
processo di formazione della Stato territoriale portoghese attraverso Ie guerre del
la riconquista cristiana contro gli «occupanti» saraceni. Proprio in questa periodo 
fondativo dell'identita portoghese e con riferimento alle prime forme statuali as
sunte dal piccolo regno lusitano, instaurato da dom Alfonso I (1139) e definitiva
mente consolidato dal re Alfonso III con il recupero completo dell'Algarve, s'iscri
ve la genesi della marineria portoghese. 

All'origine di questa percorso e la Historia compostelana a rivelare l'esistenza 
di un decisivo intervento di Pisa e di Genova nel fornire peritissimos navium arti
fices. Soprattutto Genova avrebbe assunto un ruolo dedsivo mediante l'invio di 
un maestro Ogerio, non solo abile costruttore di navi, rna anche ardito capitano di 
flotte armate contro i mori: «tutta la storia dell'espansione portoghese al di qua e 
al di la del mare fu segnata dalla lotta contro il dominio musulmano, e anche 
quando fu estesa nei territori africani per giungere poi all'India, continuo a porsi 
come finalizzata all'espansione della fede cristiana» (D'Arienzo, 2003, p. 10). A 
questa programma politico-religioso la Santa Sede diede un fermo appoggio me
diante la concessione di numerose lettere e bolle di crociata, che offrivano indul
genze plenarie a chi s'impegnasse personalmente 0 con Ie proprie sostanze nella 
lotta contro l'Islam. Fu un modo decisivo per rivestire di afflato spirituale la na
scente identita nazionale portoghese e l'impeto espansionistico di una nuova so
cieta mercantile alla ricerca della propria fortuna mediante la scoperta e 10 sfrutta
mento di nuove vie suI mare. D'altro canto, la decisione di appoggiarsi suI contri
buto decisivo della Repubblica di Genova era gia stato percorso in parallelo dalla 
Spagna, che aveva trovato in Ugo Vento (con Alfonso X el Sabio), in Benedetto 
Zaccaria (con Sancho IV), negli esponenti della famiglia dogale genovese Egidio 
e Ambrogio Boccanegra (con AlfonSo XI), i primi titolari della carica di Almirante 
mayor de la mar. Analogamente, nel 1317 il re Dinis concluse un accordo con 
Manuele Pessagno affinche si trasferisse in Portogallo per dirigere la flotta reale e, 
con un congruo numero di collaboratori genovesi, si facesse carico delle sorti del
la marineria lusitana. 

lnizia cosi la lunga vicenda dei genovesi Pessagno, ammiragli del Portogallo 
per sei generazioni. Luisa D'Arienzo ne ricostruisce con precisione Ie fasi princi
pali, muovendosi abilmente in un intrico di documenti e di riferimenti cronachi
stid e seguendo un continuo e coerente filo narrativo, che si snoda attraverso vi
cende personali ed eventi fattuali, articolati su un arco cronologico plurisecolare 
fino al primo decennio del Cinquecento. Sono pagine di storia istituzionale, nel 
cui ambito si configura la carica di ammiraglio portoghese dal suo primo apparire 
fino al riconoscimento pontificio concesso a seguito della vittoria portoghese nel
la battaglia del Rio Salado (1340), che segno la fine del potere musulmano sullo 
Stretto di Gibilterra; rna sono anche pagine di storia genealogica, mediante la pa
ziente ricostruzione dell'evoluzione della famiglia Pessagno in Portogallo, dal 
tronco principale ai rami collaterali dei Pessagno di Elvas e dei Pessagno di Tavi
ra. Non poche difficolta derivano dalla diversa forma che assunse nel tempo la 
traduzione in portoghese del cognome Pessagno (Pessanho, Per;;anho, Par;;anha, 
Par;;anho). La paziente disanima di documenti e memorie permette, cosi, di diri-
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mere anche la confusione insorta, peraltro tardivamente nel Seicento, tra i Pessa
gno e la nobile farniglia genovese dei da Passano. Sono ben undici gli amrniragli 
Pessagno dei quali l'autrice ricostruisce il tracciato biografico, dedieando un am
pio excursus al quarto ammiraglio, Lanzarotto I, che ricevette la carica dal re 
Alfonso IV nel 1356. La sua biografia si iscrive all'interno di un periodo storico 
controverso, che vide 10 scontro armata tra il Portogallo e la Castiglia, causa non 
secondaria di un rapporto spesso conflittuale tra l'Arnrniraglio e il suo Re. La sto
ria di questa ammiragliato incrocia, inoltre, la vexata quaestio di una possibile 
conquista delle Canarie da parte del Portogallo in epoca assai anteriore rispetto a 
quella generalmente rieonosciuta. La discussione circa l'autenticita 0 menD di al
cuni documenti storici rinvia necessariamente (D'Arienzo, 2003, p. 55 e segg.) al
l'accesa disputa storiografiea intercorsa per diversi anni tra P. de Azevedo (913), 
].M. da Silva Marques (944), V. Magalhaes Godinho 0956, I, p. 29), Ch. Verlin
den (958), 1. de Albuquerque (1959, pp. 96-103), E. Serra Rafols (960). 

Diversi elementi di carattere specifieo 0 generale emergono in primo piano. II 
dato menD conosciuto e quello dei rapporti intercorsi tra la farniglia Pessagno e la 
Corte inglese, documentati fin dal1312 quando Edoardo II raccomando in una 
lettera al re Filippo IV di Francia Antonio Pessagno, dilectus mercator noster, defi
nita in altri documenti reali anche dilectus consiliaris noster. In un'altra missiva 
indirizzata dallo stesso Edoardo II a papa Giovanni XXII, i Pessagno vengono pre
sentati nella loro parentela con la potente famiglia Fieschi, che aveva dato alla 
Chiesa non solo numerosi cardinali, rna anche un papa, Innocenzo IV. La vieenda 
personale di Antonio Pessagno alla Corte d'Inghilterra nelle molteplici vesti di 
mercante di fiducia in grado di coprire i debiti della Corona, di ufficiale regio con 
poteri di govemo periferico, di ambasciatore incaricato di trattative diplomatiehe, 
di negoziatore di accordi di pace e regolatore di controversie giuridiehe e com
merciali, di plenipotenziario presso la Corte pontificia di Avignone, introduce con 
evidenza il secondo elemento: vale a dire, il dinamismo di ascesa sociale che l'e
sercizio della professione mercantile recava con se e il rilievo politico-sociale e 
culturale che la ramificazione delle famiglie mercantili italiane nell'Europa del 
tempo era in grado di assumere. 

Un dato, direi quasi visivo, di tali signifieativi radieamenti sociali e rappresen
tato dalla rieostruzione, effettuata sulla pianta storiea della citta di Lisbona risalen
te all'eta delle scoperte, del «quartiere &ll'ammiraglio» (bairro do almirante), nel
l'ambito del quale si esercitavano i poteri giurisdizionali degli ammiragli Pessagno 
e i corrispettivi privilegi d'immunita: poteri e privilegi che suscitarono non pochi 
conflitti con l'autorita amrninistrativa e giudiziaria della municipalita civile. II con
fronto tra Ie fonti documentarie e cronachistiche dei secoli XIV-XVI e Ie fonti car
tografiehe e ieonografiehe coeve permette di evidenziare anchei luoghi di accer
tata presenza delle colonie mercantili italiane e delle residenze dei navigatori, che 
a esse facevano capo, con l'individuazione precisa dei luoghi abitati da Bartolo
meo Perestrello (rua nova dos Mercadores) , suocero di Cristoforo Colombo, dove 
dimorava anche il ramo fiorentino della farniglia Marchionni. COS! pure vengono 
localizzati degli edifici abitati dalla farniglia genovese dei Lomellini (rua do Vi
dro). La vicinanza al mare delle vie dove si concentravano Ie strutture residenziali 
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dei mercanti italiani e una buona testimonianza della coerenza ricercata tra inse
diamento urbano ed esercizio della professione. 

La presenza mercantile italiana in Portogallo nell'eta delle scoperte ci viene re
stituita in tutto il suo spessore anche da questa geografia cittadina, che ben mostra 
come tra vie e quartieri si concentrassero Ie case, Ie botteghe e Ie logge dei mer
canti, dove operavano i notai con i loro registri. Sia l'Arquivo Hist6rico da Camara 
Municipal de Lisboa sia l'Arquivo Nacional da Torre do Tombo testimoniano la 
varia provenienza dei mercanti stranieri e la preponderanza, tra loro, di genovesi, 
fiorentini, piacentini, veneziani, milanesi e, pili generalmente, lombardi. La pre
senza dei veneziani accredita l'importanza strategica attribuita dalla Repubblica 
Serenissima all'area meridionale lusitana per il fatto di fronteggiare Ie coste africa
ne. La Repubblica di Venezia appare fortemente interessata a ricercare accordi 
per la protezione delle proprie galee e dei propri commerci COS! come Ie societa 
mercantili fiorentine, in particolare il banco Cambini con il suo ricco archivio (To
gnetti, 1999), testimoniano come per Ie vie dei commerci transitasse anche l'uma
nesimo fiorentino con tutta la sua capacita d'influire sugli ambienti intellettuali 
portoghesi con Ie nuove speculazioni e acquisizioni riguardanti la geografia, l'a
stronomia e la cosmografia. 

AlIa fortuna portoghese della famiglia d'origine piacentina dei Perestrello, tra
sferitasi in Portogallo nella seconda meta del XIV secolo in seguito all'instabilita 
politica e al declino economico che avevano colpito la citta di Piacenza, e dedica
to un altro consistente capitolo del volume. Si tratta di una famiglia di antica no
bilta terriera di origine feudale, i Pallastrello, della quale Luisa D'Arienzo traccia 
tre grandi quadri genealogici, dimostrando anche in questa campo una sperimen
tata perizia nella ricerca d'archivio e nell'esame delle cronache del tempo, de
streggiandosi con argomenti convincenti tra i dati a volte incompleti, a volte con
traddittori. 11 primo quadro genealogico riguarda il capostipite del ramo porto
ghese della famiglia, Filippo, sposato a una Caterina Visconti, con la quale giunse 
in Portogallo attomo al1385, prendendo una prima dimora probabilmente nella 
citta di Porto. IIloro figlio, Bartolomeo, fu il primo capitano donatario di Porto 
Santo (1446); da lui discese quel Giovanni Lopes Perestrello che fu capitano di 
una nave nella spedizione di Vasco da Gama in India, nel1502. Un secondo qua
dro genealogico e incentrato proprio suI ramo familiare capeggiato da Bartolo
meo Perestrello, seguito fino alla quarta generazione. A questa ramo si collega 
Felipa Moniz Perestrello, figlia di terzo letto di Bartolomeo, sposa di Cristoforo 
Colombo e madre di don Diego, secondo ammiraglio e vicere delle Indie, il qua
le, a sua volta, sposera donna Maria di Toledo, nipote del duca d'Alba; da que
st'ultimo matrimonio nascera don Luis Co16n, terzo ammiraglio della discendenza 
di Colombo. Questo cenno allegame tra la famiglia Perestrello e il grande naviga
tore genovese rende ragione dell'interesse della trattazione dedicata non solo alIa 
vicenda di Felipa Perestrello, ma anche a quella di sua sorella Violante Moniz Pe
restrello, 0 Briolanja, cognata di Cristoforo. Colombo, che visse per gran parte del
la sua vita in Spagna, a Huelva e a Siviglia. Dopo aver sposato in prime nozze il 
fiammingo Miguel Moliart, che fu con Colombo nel suo secondo viaggio in Ame
rica, Violante si marito una seconda volta con il mercante fiorentino Francesco 
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Bardi, che fu anche procuratore della stesso Colombo, vigilando essa stessa suI 
piccolo Diego dopo la morte della sorella Felipa. 

II quadro dei rapporti di Cristoforo Colombo con l'ambiente dei navigatori 
portoghesi, ricostruito proprio a partire dalla rete delle relazioni familiari acquisi
te sposando Felipa Moniz Perestrello, e ricco di luci e di alcune ombre non anco
ra pienamente dissolte. Grazie alIa moglie portoghese, egli non solo godette di 
una stabile sistemazione nella casa della suocera, a Lisbona, rna anche di frequen
ti rapporti con i parenti insediatisi nelle isole atlantiche, a Madera e Porto Santo. 
Proprio in quest'ultima localitl, che si e rivelata strategica nel disegno colombia
no di navigare verso oriente per via d'occidente, il futuro scopritore stabili una 
proficua amicizia con il cognato Pietro Correia, capitano donatario fino alIa mag
giore eta del giovanissimo Bartolomeo II Perestrello. Proprio da Correia Colombo 
forse trasse quelle prime informazioni sulle Azzorre, «delle quali parlarono Don 
Fernando e Las Casas elencando gli indizi che furono alIa base della scoperta [del
l'America]" (D'Arienzo, 2003, p. 216). 

Poiche scarse sono Ie notizie riguardanti Ie vicende di Cristoforo Colombo in 
Portogallo e, in maggior parte, raccolte nelle Historie del figlio Ferdinando e nella 
Historia de las Indias di Bartolome de Las Casas, prezioso e il paziente lavoro cri
tico di vaglio delle fonti e delle connesse tradizioni narrative. 11 tentativo di deter
minare la data del primo arrivo di Colombo in Portogallo comporta la verifica del 
suo rapporto con il corsaro Coulon (0 Colombo il giovane), a partire dalla contro
versa notizia riportata dal Sabellico nella sua Historia rerum venetarum ab urbe 
condita libri XXXIII (Venezia, 1487, dec. IV, lib. III). Scartata la notizia della par
tecipazione di Cristoforo Colombo allo scontro navale occorso nel1485 tra Ie ga
lee veneziane al ritorno dalle Fiandre e la flotta di Colombo il giovane, il fatto che 
il navigatore genovese avesse potuto invece partecipare alIa battaglia navale veri
ficatasi nell'agosto del 1476 nei pressi di Capo San Vincenzo, sulla costa meridio
nale dell'Algarve, tra un convoglio ligure e Ie navi del corsaro francese Colombo il 
vecchio, raggiungendo poi come naufrago la costa e dando COS! inizio alIa sua 
esperienza portoghese, appare a Luisa D'Arienzo vicenda verosimile. Molte lacu
ne segnano ancora Ie nostre conoscenze circa Ie attivita mercantili svolte da Co
lombo durante la sua permanenza portoghese, anche se si possono ravvisare al
cune piste nel memoriale di Diego Colombo allegato alle carte testamentarie fa
miliari. Da questo punto di vista, particolarrnente interessanti risultano i rapporti 
comprovati con i mercanti genovesi Centurione, Di Negro eSpinola, anche alIa 
luce della controversia giuridica approdata a Genova, nel1479, dinanzi all'Ufficio 
della Mercanzia. Dal complesso della documentazione, che ci mostra un Cristofo
ro Colombo «agente commerciale legato a potenti ditte liguri, che solca con disin
voltura Ie rotte atlantiche, alternando soggiorni a Lisbona, a Madera e a Genova" 
(ibidem, p. 273), risulta chiaro come Ie speculazioni commerciali e la ricerca del 
lucro costituirono il dinamismo primario e necessario dei viaggi di scoperta. 

Se attraverso tali attivita Colombo non si era arricchito, aveva tuttavia raggiun
to una certa stabilita economica e accumulato preziose esperienze di navigazio
ne. Sorge, dunque, naturale l'interrogarsi sulle ragioni che 10 indussero, invece, 
ad abbandonare il Portogallo in modo apparentemente assai precipitoso. 11 suo 
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trasferimento in Andalusia tra la fine del 1484 e gli inizi del 1485 e un dato accer
tato, tuttavia ne restano os cure Ie motivazioni, che sarebbero forse da ricollegare 
a un suo possibile cOinvolgimento in una congiura contro il sovrano, ordita dal 
partito dei Bragans;a. Le circostanze di quella che dovrebbe, allora, essere regi
strata quasi come una fuga aprono una riflessione nuova sulle relazioni sociali e 
politiche della Scopritore nonche sulla sua condizione farniliare, sulla data reale 
della morte della moglie Felipa e, soprattutto, suI momenta in cui il piccolo Diego 
raggiunse il padre in Andalusia, fermo restando che il ricongiungimento era gia 
avvenuto nel1491. 

Altrettanto intriganti risultano all'esame puntuale e incrociato delle fonti narra
tive Ie modalita dell'incontro avvenuto tra il re ]oao II e Cristoforo Colombo di ri
torno dal suo primo viaggio oltre Atlantico con la notizia straordinaria delle sco
perte effettuate. Se Ie cronache portoghesi dell'epoca sono parche di notizie in 
merito, tutte Ie fonti pero convergono sugli aspetti drammatici assunti da tale in
contro: Ie arroganti rivendicazioni di Colombo rispetto alIa scarsa fiducia dimo
stratagli dal sovrano al momento del concepimento della sua grande impresa, la 
disperazione del re posto di fronte all'occasione perduta, l'indignazione manife
stata dai consiglieri reali e dalla nobilta portoghese nell'assistere a tale spettacolo 
al punto da concepire il progetto di uccidere il Navigatore. Pur constatando che 
sia il Diario di bordo di Colombo sia la Historia di Bartolome de Las Casas danno 
una rappresentazione ben divers a del clima nel quale si sarebbe svolto il collo
quio (dice infatti Colombo nel Diario che il re 10 congedo mostrandole siempre 
mucho amor. Col6n, 1982, p. 136), tuttavia nella narrazione lascasiana viene ac
colta la denuncia del tentato assassinio (Las Casas, 1965, I, p. 326). A prescindere, 
dunque, da quelle che possono essere considerate coloriture narrative di parte, la 
doppiezza di]oao II appare innegabile. 

Altro tema di rilievo e quello dellegame instauratosi tra 10 stesso Cristoforo 
Colombo e la celebre lettera inviata da Paolo Toscanelli al canonico di Lisbona 
Fernando Martins, il 25 giugno 1474. Com'e noto, non solo la lettera indicava 
esplicitamente la possibilita di raggiungere Ie Indie navigando verso occidente, 
rotta ipotizzata come assai pili breve di quelle ricercate dai portoghesi tentando di 
circumnavigare l'Africa, rna si diceva accompagnata da un'altrettanto famosa 
mappa - mai ritrovata - del percorso da compiere. Le copie conosciute della let
tera di Toscanelli sono numerose. Prima fra tutte dev'essere menzionata quella 
custodita presso la Biblioteca Colombina di Siviglia, alIa quale si aggiungono Ie 
copie prodotte sia da Fernando Colombo sia da Bartolome de Las Casas nelle ri
spettive opere, rna poi anche altre successive come per esempio quella trascritta 
da M. Fernandez de Navarrete. Le questioni dell'autenticita della lettera, dell'esi
stenza e della natura della mappa, della possibilita e del tenore di una eventuale 
corrispondenza diretta fra Colombo e Toscanelli hanno suscitato e nutrito un ac
ceso dibattito storiografico a partire dalla meta dell'Ottocento, i cui accenti pili in
fiammati sono risuonati nel contesto del IV centenario della scoperta dell'America 
(1892) cOinvolgendo storici come Alexander von Humboldt, Martin Fernandez de 
Navarrete, Washington Irving, Henry Harrisse, Henri Vignaud, Cesare De Lollis e 
Gustavo Uzielli. 
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Per poter dipanare l'intrico delle diverse spiegazioni in grado di rendere conto 
della presenza della lettera del Toscanelli al Martins nel volume della Historia re
rum di papa Pio II Piccolomini appartenuto a Cristoforo Colombo, Luisa D'Arien
zo sceglie a sua volta di ripartire da una puntuale disamina di tutta la questione 
relativa alle "po stille colombiane .. , traendo elementi di valutazione dall'analisi 
grafologica dei testi e accordando una specifica attenzione all'impostazione criti
ca avanzata da Juan Gil. Secondo 10 studioso spagnolo occorre perseguire una 
duplice ipotesi: una paternita strettamente colombiana delle postille stesse, rna 
anche una realta mediata rappresentata da postille preparate da un certo numero 
di collaboratori all'interno di un piano riconducibile direttamente allo Scopritore. 
La maggiore difficolta consiste nel tentare di incrociare il problema della cronolo
gia delle principali letture di Colombo (il Milione di Marco Polo, la Historia natu
ralis di Plinio il Vecchio, l'Imago Mundi di Pierre d'Ailly e la gia citata Historia di 
Pio II) con quello della cronologia delle postille stesse. Si evidenziano, COS!, nodi 
intricatissimi per 10 scioglimento dei quali si possono configurare ipotesi suggesti
ve a partire da una ripresa a largo raggio di alcune problematiche colombiane: 
prima fra tutte, la rete di relazioni costruita da Colombo durante il suo soggiorno 
in Portogallo, cominciando da quelle che gli furono propiziate dal suo imparen
tarsi con la famiglia Perestrello e che 10 condussero a stringere alcuni legami si
gnificativi nell'ambiente nobiliare e mercantile dell'Ordine di Cristo (Adao da 
Fonseca, 1993). Erede per certi aspetti dell'Ordine deiTemplari, l'Ordine di Cri
sto, che venne riconosciuto dai papi Niccoli'> V (1455) e Callisto III (1456) ed ebbe 
come Maestro l'infante Enrico il Navigatore (e anche, seppur brevemente, il re 
Manuel I), era un ordine militare religioso, caratterizzato peri'> anche da non tra
scurabili interessi commerciali tenuto conto che, proprio sotto la sua egida, furo
no avviati i viaggi sistematici di scoperta nell'Atlantico. E proprio nell'ambito di 
quest'Ordine che Cristoforo Colombo avrebbe intrecciato i suoi "legami pericolo
si .. con alcuni congiurati appartenenti al partito dei Bragans;a. 

Un'altra filiera da risalire per rispondere alIa domanda se possa essere storica
mente plausibile una corrispondenza Colombo-Toscanelli e quella dei rapporti 
intercorsi tra 10 stesso Colombo e il mercante fiorentino Lorenzo Berardi, la cui fa
miglia era attiva suI duplice scenario spagnolo e portoghese fin dal1429. Non si 
deve, infatti, mai trascurare che e l'intero spazio iberico (Spagna e Portogallo), ric
co di scambi e intersezioni fra attivita marinare, imprenditorialita e affari commer
ciali, che resta il terreno primo d'incubazione e genesi della "grande scoperta» del
l'America. A questa scenario di fondo rinviano i nuovi documenti d'archivio con
cernenti Bartolomeo Marchionni, mercador jlorentin stante em Lisboa e quelli, fi
no a oggi sconosciuti, relativi al canonico Martins. Infatti, la documentazione sco
perta da Luisa D'Arienzo presso l'Archivio Segreto Vaticano e presso l'Archivio 
della Spedale degli Innocenti di Firenze, in particolare nei libri dei mercanti Cam
bini, non soltanto permette di discernere tra diversi personaggi, pili 0 meno coe
vi, recanti il nome di Fernando Martins, circostanza quest'ultima che ·porta a 
confondere Ie tracce storiche sopravvissute, rna restituisce al corrispondente por
toghese di Paolo Toscanelli nuovi e pili certi connotati biografici. I dati di maggior 
rilievo riguardano il"viaggio compiuto in Italia da Martins al seguito di domJai.nie 
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del Portogallo, il suo soggiomo presso la Corte di Roma, presumibilmente a parti
re dal1456, e il trasferimento compiuto a Firenze nel1459, dove sfortunatamente 
dom Jaime morl. Diversi elementi confermano gli stretti legami intrecciati da Mar
tins con la Curia romana, nei cui archivi sono conservate alcune suppliche da lui 
indirizzate a Pio II; COS! pure sono state trovate altre indicazioni, che 10 ritraggono 
come familiare del cardinale Nicolo da Cusa, nel cui testamento e citato come te
stimone (1564). Nominato canonico della chiesa cattedrale di Lisbona nel1463, 
Martins rientro probabilmente in patria nel1467; rna nel1476 e documentato un 
suo importante acquisto di libri dal mercante fiorentino Giorgio Antonio Vespuc
ci, zio di Amerigo, a riprova del fatto che, dopo dieci anni dal suo ritomo in Por
togallo, il canonico aveva mantenuto rapporti significativi con l'ambiente intellet
tuale e mercantile fiorentino. Alia luce dell'esito delle sue ricerche, l'autrice con
ferma la sua adesione all'autenticita e alIa veridicita della corrispondenza Tosca
nelli-Martins, chiudendo COS! la polemica del Vignaud, da lei riconosciuto come 
studioso «di indubbia intelligenza», rna «di cieca ostinazione» (D'Arienzo, 2003, p. 
441). Molti dubbi continuano, invece, a sussistere circa l'esistenza di una corri
spondenza Toscanelli-Colombo; pur ammettendola come possibile, D'Arienzo 
giudica che non avrebbe potuto che aggiungere qualche suggestione a un'impre
sa realizzata da Colombo in modo autonomo e sulla base di decisioni di tecnica 
marinaresca originali e proprie. 

La partecipazione dei navigatori italiani ai viaggi di scoperta portoghesi costi
tuisce un quadro ricco di protagonisti e di avvenimenti: dal contributo dei Vivaldi, 
primi navigatori genovesi «ad partes Indie» e primi genovesi a essere registrati in 
Portogallo, nel1291, all'apporto dato da Lanzarotto Malocello, Nicoloso da Recco, 
Angiolino del Tegghia de' Corbizzi alIa scoperta delle isole Fortunate (0 Canarie) 
nel XIV secolo, al successo di Antonio da Noli scopritore delle isole del Capo Ver
de (XV secolo) 0 ancora ai viaggi di Alvise da Ca' da Mosto e di Antoniotto Usodi
mare lungo Ie coste della Guinea 0 alle rotte mercantili percorse dalle galee vene
ziane, fiorentine e genovesi dal Mediterraneo al Mare del Nord, verso l'Inghilterra 
e l'Irlanda. Queste ultime erano gia state rilevate da Braudel come elemento siste
mico di quel processo che, attraverso l'eta delle scoperte, avrebbe condotto alIa 
formazione modema dell'economia-mondo (Wallerstein, 1986). 

Uno dei capitoli pili affascinanti della storia della presenza italiana in Portogal-
10 e sicuramente quello rappresentato dallo studio dell'influenza culturale eserci
tata dall'Italia suI mondo intellettuale lusitano in un'eta che coincide con la ricca 
fioritura dell'Umanesimo italiano. Lungo Ie vie dei commerci fluiscono, infatti, an
che vive correnti di scambi culturali mediante Ie quali circolano e si diffondono li
bri e manoscritti provenienti da Firenze, Venezia, Bologna, Roma, che vanno ad 
arricchire la Biblioteca Reale di Lisbona e poi, anche, Ie molte biblioteche private 
di uomini di govemo e di dottrina, prelati, nobili, cortigiani, letterati. Gli inventari 
redatti da proprietari e bibliotecari, da commercianti e da notai registrano la pre
senza di opere di diritto, di teologia, di filosofia, di morale, di retorica, di geogra
fia, di astrologia. Un posto a parte tra tante discipline occupano i testi degli autori 
classici, quasi «riscoperti» alIa stregua di un nuovo continente ove incardinare la ri
nascita della conoscenza umana. Accanto a queste opere vanno annoverate, poi, 
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quelle che traducono in immagini Ie sfide dei nuovi saperi strumentali e tecnici 
suscitati dalla modernita incipiente: libri che illustrano Ie nuove tecniche di co
struzione navale, tavole e volumi di cartografia, mappamondi che canonizzano la 
mutata visione del globo terracqueo e il suo nuovo rapporto con il cosmo. 

Numerosi sono gli attori, che giocano ruoli di primo piano in tali processi di 
scambio culturale: gli umanisti italiani Matteo de Pisano e Stefano di Napoli, pre
cettori di Alfonso V, sovrano al quale si fa risalire l'introduzione della cultura ita
liana nella Corte lusitana; l'umanista padovano fra' Giustino Baldino, vescovo 
eletto di Ceuta e poi nunzio pontificio su nomina di Sisto IV, forse parte della 
«giunta dei matematich che prese in esame il progetto di Cristoforo Colombo; l'u
manista Cataldo Parisio Siculo, anch'egli attivo presso la Corte portoghese a parti
re dagli anni Ottanta del Quattrocento e definito dal re Joao II doutor Cataldo 
nosso orador(3), precettore di principi e di nobilL E tutta una rete di relazioni per
sonali, nella quale si individuano personaggi di primissimo piano come Poggio 
Bracciolini, del quale si conosce il rapporto epistolare intrattenuto con Enrico il 
Navigatore; il Poliziano, che fu in corrispondenza con 10 stesso Joao II tramite i fi
gli del cancelliere maggiore della Corte, Joao Teixeira, suoi allievi; i1 Sansovino, i 
della Robbia e 10 stesso Leonardo da Vinci. Senza dimenticare i rapporti intercorsi 
tra la Corte reale portoghese e la famiglia de' Medici, attestati tra XV e XVI secolo. 
Cia che, pera, rende il tema ancor pili interessante e che si tratta di un flusso di 
scambio che si muove su un duplice binario, perch€! se e vero che l'influenza 
esercitata dall'Italia appare pili ricca e matura e legata a un riconosciuto primato 
culturale, e anche vero che i portoghesi vengono in Italia non solo alla ricerca 
della fonte prima a cui abbeverarsi, ma anche come portatori della loro propria 
cultura. Basti menzionare gli studenti portoghesi, che frequentavano Ie aule uni
versitarie di Bologna, Ferrara, Siena, Firenze, Pavia, Padova, Pisa, Perugia e dei 
quali resta ancora da tracciare una storia complessiva. Anche la Corte papale co
stitui un forte centro di attrazione per gli ecclesiastici provenienti dal Portogallo, 
alcuni dei quali si costruirono una significativa carriera italiana, come accadde per 
esempio a Gomes Ferriera da Silva, abate della Badia Fiorentina. Roma fu anche 
la naturale destinazione di missioni ufficiali guidate dai principi della Casa reale: 
basti citare il viaggio dell'infante dom Pedro, duca di Coimbra (1425-1428), 0 

quello gia menzionato di domJaime del Portogallo, cardinale di Sant'Eustachio. 0 
ancora, su un piano diverso, i vincoli d'interesse economico che strinsero il re 
Joao I al Monte di Firenze negli anni 1415-1433. 

Non e davvero facile rendere conto di tutti i filoni di studio che arricchiscono il 
ponderoso volume di mille pagine scritto da Luisa D'Arienzo per la Nuova Rac
colta Colombiana. Mi auguro che l'analisi critica fin qui condotta, senza peraltro 
alcuna pretesa di esaustivita, costituisca un saggio eloquente della complessita 
della studio realizzato dall'autrice mediante un'importante utilizzazione di fonti 

(3) D'Arienzo cita il documento originaie deU'Arquivo Nacionai da Torre do Tombo, Chancelaria 
de D. Joao II, !iv. IS, f. 35. II documento ha avuto due edizioni: in Sousa Viterbo (1904) e in Cbartula
rium Universitatis Portugalensis (VIII, doc. 3247, p. 293). 
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primarie, documentarie e narrative, edite e inedite (rna a voIte, nulla vi e di mag
giormente «inedito .. dell'edito: intere collezioni di fonti consegnate alIa pagina 
scritta e, perci<'), paradossalmente ignorate da chi, reputandone ormai noto il con
tenuto, si sottrae alIa fatica di una rivelatrice lettura testualeO. La complessita della 
materia trattata comporta una compresenza di diversi stili (narrativo, genealogico
biografico, critico-analitico) e un ampio corredo di strumenti ausiliari: bibliogra
fia, indici, edizione di documenti, piante topografiche, tavole genealogiche, stem
mi nobiliari. Molteplici sono i fili che s'intrecciano nella trama e nell'ordito della 
storia: il Portogallo, gli italiani, Cristoforo Colombo. E lui, in ultima analisi, il gran
de referente di una ricostruzione storica che di continuo 10 chiama in causa, diret
tamente 0 indirettamente, cercando di narrare, di spiegare, di comprendere, a 
volte soltanto d'intuire, il profilo reale del personaggio e la genesi della «grande 
scoperta ... Nato nel clima di un centenario (il quinto) della scoperta dell'America, 
illibro non cede mai all'intento celebrativo, rna resta rigorosamente critico e plu
rale nei suoi interessi, intrecciando la storia delle scoperte geografiche con la sto
ria delle istituzioni, del commercio (presentato come attivita «umanistica .. non me
no che mercantile), della cultura. Anche se l'entita dell'opera rende praticamente 
inevitabili alcune ridondanze e ripetizioni, ferma e la testimonianza ch'essa porta 
a quella «rivoluzione .. degli orizzonti geografici, intellettuali ed economici che, al
l'alba dell'eta modema, ha animato il processo di trasformazione della realta effet
tuale e dell'immaginario collettivo europeo (4). 
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