
Ii ruolo dei Viceregnispagnoli italici nella
difesadellafrontiera marittima contro ji turco

RicardoTrepiccione(*)

Poco dopo l’avvento del xvi secolo,per l’esattezzaverso la fine degli an-
ni ‘30, la conflittualitá tra gli imperi turco e spagnolonel Mediterraneorag-
giunse il suo apice, attenstandovisia lungo con irriducibile virulenza. Nel
confrontoplurisecolarechene conseguioltre alíe abituali componentiecono-
miche,strategichecdegemoniche.vi confluironomotivazionireligioseed et-
niche. Questeultime connotazioni,affatto secondarie,nc aizzaronoa dismi-
suratanto la violenzadegli episodibellici, quanto la loro generalizzazionee
cotnvolgenza.

Per molti aspettisi tratté di una sortadi antesignanoscontrotra superpo-
tenzeimperialisteideologicamente,culturalmente,socialmentee tecnologica-
mente assolutamenteantiteticheed inconciliabili, il cui esito definitivo ay-
rebbecontraddistintolo sviluppoplanetario.

Le rispettiveappartenenzereligiose.islamicae cristiana,infatti, non cos-
tituivano unapuraistanzaspiritualema pervadevanoin materiaspessoequi-
vocae contradittoriaogni manifestazioneesistenziale.Le estreme,e peraltro
mai sopiteestrinsecazionidi tale reciprocadevastanteintolleranza,profonda-
mente inconciliabile con le relative visioni teologiche improntateufficial-
menteal rispettodell’altrui fede, ancorainsanguinanoil contestocircumedi-
terraneo, costituendo,paradossalmente,la maggioreminaccia d’instabilitá
mondiale.

Tornandoalíascansioneeminentementestorico-militare,la secondagran-
de espansioneislamica dopo quella immediatamentesuccessivaalía mor-
te di Maomettonel 632 — ebbeil suoprodromonella conquistadi Costanti-
nopoli nel 1453. Daquel momentofu perfettamenterecepibileperl’occidente

(*) Jefedel Ufficio Storicodel EstadoMayordel Ejército Italiano.

MII.IL4RIA, Revista ~leculturaMilitar, nY Ii. Servicio dePublicaciones,UCM. Madrid, 1998



94 Ricardo Trepiccione

la volontá fanaticadi conquistaottomana,perpetratasecondodue direttrici
fondamantali,entrambe,qualoracorononatedasuccesso,risolutrici.

La prima, protesaversoil centrodell’Europa,era condottacon manovre
di conquistameramenteterrestri e convenzionali. Vienna costitui l’estremo
bastioneoccidentalee le suemurainfranseroalíafine l’incubo turco. Spicca-
no nel contestodegli interminabili scontri figure di condottieri italiani al ser-
vizio dell’impero asburgico,quali per tutti RaimondoMontecuccoli (1609-
1680).

La seconda,invece, lanciatanel Mediterraneo,si produssein un continuo
susseguirsidi colpi di maglio della flotta da guerraottomana,prima, e in un
tncessantestillicidio di razziedi unitácorsareturco barbareschepoi, miranti
ad annientare,dissoltasiabbastanzarapidamentel’illusione di una islamiz-
zazionegeneralizzata,al contemposia il libero utilizzo delle vie dcl mare,sia
la sicurezzaterritoriale degli statidel bloccospagnolo,e piú in generale,cris-
tiani.

Estrinsecandosidopo un preludio di tipo militareconvenzionale,in unain-
sopprimibilee diffusa azionecorsaraa danni del cabotaggioe della naviga-
zione,comepuredelle fascecostiere,determinéunaesigenzadi contrastoal-
trettanto delocalizzatae difusa. Tutti i perimetri marittimi dcll’impero
spagnolodivennerocos’t il precipuoteatrodi battagliae tutti gli abitanti le vit-
time designatee le prededella corsaperantonomasia.

Standoin tali termini la questione,risulta abbastanzaovvio chedi questa
secondapossentespintaislamicafu proprio la penisolaitalianacd, in partico-
lare, i suoi stati meridionali a doversostenereed a rintuzzare,perquantopos-
sibile, le micidiali aggresstoní.

1 tre maggiori viceregni spagnolichecostituivanoil nostroMezzogiorno
nel sensopiú ampio della definizione,ovveroquello di Napoli, di Sicilia e di
Sardegna— comepuredal 1557 il singolareStatodei Presidi— assurseroda
quel momentoal triste ruolo di «FrontieraMarittima» non solo dell’impero
asburgico.ma dell’intero occidentecristianodi fronte alía minacciaottoma-
na. II chenon significo affatto che le costedella Liguria, della Toscanae de-
llo Stato Pontificio, comepure i possedimentiveneziani,fosserorisparmati
dall’identico fiagello, ma soltantomenoduramentecimentatie vessati.grazie
unicamentealía maggioredistanzaedall’abbandonzadi predefornite dai pre-
cedenti.La loro difesaad oltranzae la strenuae disperataresistenzaassurse
pertanto,contestualmente,a protezioneavanzatadell’integrita imperialee la
loro positiva tenutagarantila sopravvivenzadellacivilta occidentale,ed alía
fine la suaaffermazione.

Ma per le regioni in questioneil prezzopagatofu ingentissimosia in vite
umane— basti pensarealíadeportazionenel corsodei quasi tre secali di fa-
naticaguerradi corsadi circa 2.000.000di persone,per lo piti finite schiave
nell’arcipelagodei potentati musulmani — sia in risorsee non ultimo in tar-
patosvilupposocio-economico.Permolti storici, infatti, in quellaintermina-
hile esposizionedel meridioned’Italia si devecogliereunaprimariaconcau-
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sa del suosuccessivosottosviluppo,unapremessacioédella tristementecele-
bre«questionemeridionale»,il cui sintomopiit evidentee ancorala paleseri-
trosia dei suoi abitanti a cimentarsi,aqualsiasilivello, con u mareadontade-
lla sua onnipresenzageografica.

Dal puntodi vistamilitare costituendoi tre viceregni la partepiú avanza-
ta e vulnerabiledell’impero spagnolo,ne divenneroin un certo sensola sua
ultima propagginedifensiva,edoffensiva,nel Mediterraneo.

Sullemarinea suddel 420 gradodi latitudinesi abbatteronopertanto po-
derosiimpatti delle squadreturchee dallebasi marittime, ubicatenella iden-
tica areapeninsulare,salparonole maggiori controifensivedelle flotte confe-
derate.II che implicó un rapido proliferare di fortificazioni costiere e di
piazzefortimarittime, erette,od aggiomateradicalmente,in un frenetico ed
incessantelavoro a partire appuntodal 1538.

La conclusionedella immanefatica puo individuarsisoltantodopoil 1830
allorquando,ridimensionatadrasticamentela potenzaottomanae conquistata
Algeri, capitaledella corsabarbaresca,svani la millenariapressioneislamíca
e si conclusela plurisecolaretragediarazziatoria.

A presidiarequegli spalti, a servirnei pezzi,a scrntarediuturnamentel’o-
rizzontemarinodaliacima delle torri e adarmarequelle squadredi galereda
intercettazionesi prodigaronoi soldati dei terciosdi Napoli, di Sicilia e di
Sardegna.

Le predetteunita, sempreperobenal di sottodegli organici effettivi, os-
tentavanoruoli formati abbondantementeda elementi italici: restaronoco-
munqueben al di sotto delle minime esigenze.Basti pensareche nei docu-
menti di Simancas,per l’esattezzaEstado-Napoles,1052-18,alía data 24
febbraio 1562, l’organico complessivodisponibile per la difesadel regnodi
Napoli ammontavaa 4860, dei quali 600 appenasopraggiuntidalia Spagna,
cos’i distribuiti:

Napoli 1.000
Gaeta 400
Manfredonia 200
Traní 200
Bisceglie 200
Barletta 200
Monopoli 200
Brindisi 400
Taranto 200
Otranto 200
Crotone 400
Calabria 400
SanSeverino 260
Nuovi rinforzi 600
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Ovvio che a fianco agli stessi,dislocati per lo piú lungo la minacciatissi-
ma costaadriatica,si schierasseronotevoli contingentidi milizia territoriale
indigena,a piedi e montata,comepurecontingentidi estrazionecivile, pron-
ti ad integrarele forze militan in casodi necessitá.

Brindisi, Taranto,Augusta,Palermo,Napoli tanto per citare E Braudel,
costituirono le principali piazzefortimarittime di fronteal Turco, ma coope-
rarono alía comunedifesadella frontiera marittima anchele numerosealtre
relativamenteminori quali Manfredonia, Bisceglie.Barletta, Trani, Otranto,
Crotone,Gaeta,Messina,Siracusa,Trapani,Milazzo, Cagliari,Alghero, Cas-
telsardo,sempreper ricordarele piú note,ed ancoraPortoErcole, PortoLon-
gone,e SantoStefano.

Fortificazioni costierecolossali,che imposerospesealtrettantoimmense
e continue,per le quali non bastarono,specienelle regioni poverei soli pro-
venti locali ma occorseroanchefortissimi finanziamentiimperiali.

Ma non fu tutto. A fiancodi quella speciedi corazzalapideache chiuse
nel limiti delle risorseumanee materiali l’accessoai territori occidentali,si
edificaronoestcsissimeteorie di torri armate,praticamentesnodantesilungo
l’intero perimetrolitoraneo della Penisola,senzaalcunasoluzione di conti-
nuitá aprescinderedai relativi viceregnie stati di appartenenza.In totalequa-
si un migliaio, di cui oltre 700 nei soli viceregni menzionati.Si destinarono
con le loro artiglierie a contenere,a respingerenella migliore delle ipotesi,
continui agguatied assalti corsari alíe inermi popolazioni rivierascheed ai
mercantili in navigazionedi cabotaggio.E loro tramite fu possibile tanto la
continuitáesistenzialedi quei paesi.tanto la praticadel mareadontadell’im-
perversaredel flagello turco-barbaresco.

Per le regioni costiereitaliane tali torri non rappresentaronoda un punto
di vistastoricounaassolutanovita: non a casonelladicitura popolaresonorí-
cordate cometorri saracene,saldandosinell’identico atavicoterrore quelle
destinatead alleviare le atrocitáconseguentialía prima espansioneislamica,
saracenaappunto,con quelle finalizzatea frustrarnela seconda,turco-barba-
resca.

Lo sviluppodel perimetromarittimo dei viceregni spagnoliin Italia, cos’í
fortificato, assommavaadnItre 6.000km, sui circa8.000totali.

Al pan delle piazzefortimarittimeappenaricordatea presidiodelle stes-
se si destinaronotanto dell’esercitoregolarespagnolo,di prammaticacapora-
Ii di provataalfabetizzazionee responsabilitá,perlo pii~ idonei soltantoa ruo-
Ii sedentari,tanto della milizia territoriale, quanto infine dei singoli centri
abitati. in una sortadi universalemilitarizzazionedella fasciacostiera,che in
brevetemposí esteseanchealíe realizzazionicivili apparentementepiú paci-
fiche.

Proliferaronocosi masseriefortificate,casalimuniti di operedifensiveau-
tonome,torri di tipo gentilizio ma semprefinalizzate a respingerel’insidia
corsara,ed a salvaguardare¡‘integritá territoriale. Regionícomela Pugliae la
Calabria,penisolecomela salentinae la sorrentinane risultaronototalmente
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pervase,al puntochesoltantodopo il 1830 si potetteroedificare,con esplici-
ta quantoeloquentedicitura, «masserienon fortificate»,residenzefinalmente
riscattatedalí’ obbligataconnotazione.

Di tanti provvedimentie preparativípresi sempredi concertocon la din-
genzamilitare e teenícaimperialedi Madrid — con forte aliquota di italiani
— restanonegli archivi di Símancastnnumerevolidocumentiesplicativi,che
consentonodi tracciareun quadroevolutivo certamenteesaustivodel lungo
periodo e dei suoi impatti economicie sociali.Ma restanopure lungo le nos-
tre costepressoccheinalteratenel numero,ma disgraziatamentespessostra-
volte nella configurazionearchitettonica,tutte quelle opere,a loro volta al-
trettanti «documenti» d’archivio, ancorapié oggettivi ed indiscutibili che
permettononon solo una concretavalutazionedei sistemi specificatamente
adottati ma soprattuttouna puntualeverifica e riscontrodi quantodelineato
nei menzionatidocumenticartacel.

La proceduradi interpolazioneé alía basedella ricostruzionestoricache
é stataadottataper la compilazionedelle operedi storia militare concernete
gli eventi innanzi enunciatidall’Ufficio. E’ per molti versiunaassolutanovitá
realizzativa,poichégarantisceil massimoaccertamentodella realtaepocalee
delleeffettive potenzialitásiaoffensivechedifensive. Suotramiteé statopos-
sibile infatti superarela incertezzadelle fonti comepureil non raro enigmis-
mo dei ruderi. 11 risultatoé pertantouna immaginestoricaverificatae niscon-
trata, in definitiva «oggetivizzata»,ed in quanto tale non di rado fortemente
divergentedalle contemporaneeanalisi e riproposízioníaccademiche.

Tantoperfornire un esempiodella pié nitidapercezionedi eventi milita-
ri cosi desuntirispettoalía storiografia tradizionale,é interessanteosservare
chementrenelle settimanesuccessiveal grandetnionfo di Lepantol’occiden-
te viene descrittointentoa crogiolarsinellasterileautocelebrazionedella ‘NJit-
toria, in realtála dirigenzaimperialea Madrid, supportatada quellaitalica lo-
cale,ponderavabendissimili imcombenze.Lungo le costedellaSardegnasi
attivo proprio in quei giorni, con significativa solerziaedurgenzauna artico-
lata commissionetecnicomilitare,agli ordini del capitanodon Marcantonio
Camosdi Iglesias,singolarefiguradi artista,poetae militare, cheredassecon
precisoriscontroambientaleun dettagliatoprogerrodi difesacostieradelfín-
teraisola.

Le cartedi quel periplo ricognitivo del gennaio-maggio1572 sonocusto-
dite a Simancas,comemeglio esporronella secondapartedellarelazione,ma
in quantotali nulla direbberocirca la concretezzae gli sviluppi futuri del pro-
getto,mentreproprio le torri da essescaturitechepunteggianoancorale cos-
te sarde,ci tramandanola conclusionedella vicenda,e sueapprossimazioníe
le sueintuizioni felici, comepunela esattapercezionedel sito, tant’é chemol-
te di quelle servirono militarmente persinonel corso della secondaguerra
mondiale.

L’esempio testimoniaoltre tutto la possibilitá di seandagliarele vicende
benal di la della retoricatradizionale,nicavandodal raifrontodel doppio sis-
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tema di indagine archivistico-documentarioed architettonico— una perce-
zíonepiú esattapersinodei livelli emotivi della dinigenzamilitare coeva.E’
innegabile,per tornareall’esempio,che la condizionedi febbniie attivitá di-
fensivasmentisceradiealmenteil logoro stereotipodi tnonfi vincitori intenti a
crogiolarsinella sterile soddisfazionedellanecentevittoria, o peggioa stima-
re del tutto annientatoil nemico.Emergeinvece u quadrodi uomini perfetta-
menteconsci deil’imminenzadi una violentissimareazione,e della carenza
lacerantedi tempoe danaropermunirecomeindispensabilele coste.Nessu-
na sintonia, in conclusione,con quantonicordatonella celebrazionedel 7 ot-
tobre 1571.

Una cosi rilevantepartedella storia militare italiana, sia pune relativa a
síngoleentitá nazionali antecedentialía Unitá, ma altrettantoindubbiamente
confluite con i loro 4etaggiteoretici, economici,sociali e difensivi neila nuo-
va compagineistituzionale,non potevaesseretrascuratadall’Ufficio nel suo
costanteimpegnonelia ricercaed appnofondimentodelle radici stonico-mili-
tan comuní.Ad un compitodel generedel restosembranoinvitare anchetan-
ti focolai di conflitti interetnici e peseudoneligiosi,scaturiti dal dissolversi
deil’impero sovietico.Spessosolo pochedecinedi chilometni ci separanoda
quei teatri le cui vittime, nipercorrendole medesimerotte di non lontani raz-
zíatoni niguadagnanole costemeridionaii italianepercercarvi,quandonon ni-
paroe protezione,destinie fortunemiglioni. II nivederenonpiií sulle ingialli-
te raffigurazioni di tante stampedel passato,ma in quelle vivide dei nostri
notiziari soidati itaiiani intenti a scrutarel’onizzonte marino, maganí con vi-
son all’infrarosso,ma semprenei paraggidelie ninascimentaiitorni costiere,
confermala sensazionedi necessitádi approfondimentostonico.

Certamentela modernafrontieramanittimadell’Europanon rischiapene-
trazioni insidiosedi corsani,e le forze lungo di essadislocatenon assolvono
compiti di difesaantincursiva,ma semplicementeantintrusiva.Tuttavia se
muta la motivazionenon muta l’esigenzadi vigilanza e di controlio attivo
sempredella stessalinea individuata oltre quattro secoli fa dai militan spag-
noIi ed italiani, che,singolareniscontrodell’invarianzaed al contempodel pa-
radossodella storia,proprioin questigiorni hannodovutonuovamentedi con-
cedoattnaversarequel braccio di maredinigendosiad ajutare l’altra sponda
albanese,dai cui insulti insiemeper tanti secoli operarono.

Venendoalíe operedi approfondimentostonicosull’argomentobrevemen-
te rissunto,va aggiuntochel’Ufficio Stonicoha adottatoal niguardoneile sue
pubblicazioníuna innovativa suddivisione,di matricemilitare, cinca la tipo-
logia della difesacostieraespletatalungo u perimetromarittimo degli stati
pensinsulariitaliani e dei suoí víceregnispagnoli.In particolaresi é distinta
quelia fornitadallepiazzefortimanittime edallebasi navali fortificate,daque-
lía sostenutadalletorri costiere.La prima si e definita«antinvasiva»,stantele
sueprecisee circostanziatepeculiaritácostruttive,di armamento,di guarni-
gione e di disiocazioneterritoniale.La seconda,per identici criteni valutativi,
sí é invecedefinita «antincursiva»— od ancheanticorsara— e costitu’i sen-
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zadubbio,da un certomomentoin poi, quelladi granlunga pié vitale perla
salvaguardiadeilepopolazionie dei commerciitaliani. Di entrambele tipolo-
gie, comunque,sulla scortadei documenti d’archivio. come accennato,sia
spagnoli che nazionali, e sui niscontri ambientali si é fornito un quadrofor-
mativo ed evolutivo in aitrettantiprecisi saggi sui nispettivi viceregni e stati
preunitani. In ciascunodei suddetti,perlasostanzialeaffinitá deil’argomento,
si é anchevolutamenteapprofonditaunatematicadi volta in volta diversae
particolare,ma di valenzasicuramenteemblematicaanchepertutti i restanti.
Tale procedura,evitandoinutili nipetizioni o pleonastichetrattazioni, ha per-
messoperodi ricostruire volume dopo volume, i’insiemedel contestoin cui
si reaiizzoed opero tanto imponentesehieramento,dalia componentemera-
mentemilitare a quella finanziaria, da quella architettonicaa quelladell’ar-
mamento,da quellaoperativaa quelladissuasiva.

Seendendoulteriormentein dettagiio.nellaprimaoperadellacolianapub-
blicatanel 1989, «Ladifesacostiera del Regnodi Napoli, dal xvi al xix seco-
lo», dopo una sinteticaesposizionedeile modalitá aggregativedel regno
all’impero di Cario y, si preciséla suddivisionedell’argomentoappuntoin di-
fesa costiera antinvasivaed antincursiva.Trovandosi di fronte la massima
compaginepeninsuiarefinalizzataalíaresistenzacontroentrambele tipologie
offensiveottomanee barbaresche,si forni un dettagliatoquadrodi ciascuna
piazza e delle sue vicende costruttive salienti, focaiizzando l’attenzíone
sull’ispezionedel vicer~ don Pedrode Toledo.Fu rimarcataquindi la sostan-
zialediversificazionedei duesistemisiaperarmamentospecifico,siaperper-
sonale in servizio sia per finalitá operative. E in relazione all’eccezionale
spiegamentodi torri costiereall’uopo costruite,oltre 330, si approfondlpro-
pnio la loro logicainformatrice,tendendocon ampi niscontni adevidenziarne
la sostanzialenovitá concettualepernulla analogao assimilabilealía lunga
tradizionedi torri costienepreesistenti.Alío scopoé statacompiutaunadetta-
gliata analisi architettonica-militaredel prototipodi torrecostieranapoletana
viceneale,eretto in molte centinaiadi esemplari.con concezionemodularea
pochevanianti. Si é pertantoevidenziatala strettaaffinita, di assolutamo-
dernitáprogettuale,tra u territorio da difendereloro tramite, ed u calibro
ottimaledelle artiglienieda adottare,e traquesteultime e le dimensionida as-
segnarealía stessatorre. Ne é seatunitála chiave di lettura, suifragatada in-
numerevoliniscontniambientaiiedanchivistici,perciascunmanufattoeper la
suaubicazioneepersinoperu suoonientamento,nisultanzetuttedivergentira-
dicalmentedalIasaggistaaccademicavigente,mai esulantedalIatnitaetichet-
tazionedi «torri d’avvistamento»,le cui connotazioniarchitettonichepeculia-
ni costituivanosemplicementeuna miniatunizzazionedel repertoriodifensivo
ínedievale.Dal chetorri munitedi caditoie,dalle quali suebetie paralitici pi-
rati, sbarcatida vascellidal nerovessillo, piombavanosassied olio bollente,
fatto fniggereda solerti tornen in appositipentolonisulle terrazze,tra fumate
efiammatedi hollywodianamemoria. II tutto condito perdi pié da seducenti
fanciulle, vittime designateperlussuniosiharemda mille e unanotte!
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Quantoalíe artiglierie, pernodel sistema,di cui enanodotatesia in confi-
gurazioneed impiego offensivoedifensivo, rappresentatenispettivamenteda
colubrineninforzatee da petnieriad otturatorecamerato,nessunamenzione.

Attuaimentela nicostruzionefornita nel volume hariconoseimentogene-
rale,ulteriormenteconfermatadasuccessivininvenimentiarchivistici.

In un secondovolume,questavolta titolato «La dfesacostieradel Regno
di Sardegna,dal xvtal xix secolo»oltre alía identicasuddivisionee trattazio-
ne dell’argomento,comeaccennato,si é procedutosullabasedell’interessa-
tissimorapportodel capitanoMarcantonioCamos,previo riscontroambienta-
le suil’intero penimetrodella Sardegna,a nicostruirela genesidi un progetto
di torreggiamentoglobale,per un penimetrocio chiusodi oltre 1.700km.

Si é potutocos’i prospettarela metodologiaadottataperla determinazione
sia del numero,che della tipologia e dell’ubicazionedelle singoletorni, rica-
vando appuntoun criterio universale.Ed anconaunavolta le nisultanzecon-
trastavanocon le scontatepresunzionidella pubblicisticasettorialeche yole-
va l’edificazionedelle torri funzionedelle sempliceintervisibilitá reciproca.
La cnitica, del resto giá abbastanzafacile datal’esistenzedi molte torni dalle
quali si godeunamagnificavistanon solo deile adiacentima di altresucces-
síve fino a quattroaddirittura, trovo ampieargomentazioni.La posizionatura
infatti scatunivadal vaglio di una commissionecongiuntadi ufficiali dell’e-
sercito, di marina, di tecnici e di appaltatori,ciascunodei quali prospettava
propri paren, in unaappositaschedache debitamentecompilatae munila di
riscontro grafico e topografico,e non ultimo di preventivodi realizzaizone
pratica, forniva un precisoe vincolanteprogettodi base,dal qualepoi pren-
deval’avvio l’iter esecutivo.

Nel tenzo volume ~<Ladifesacostieradel Regnodi Sicilia, dal xvi al xix
secolo»,assodatala ricchezzadi manufatti difensivi appartentialíe epoche
precedentie successivc,dataanchela preziosascortadi un eccezionalecodi-
ce manoscrittocustoditopressola Biblioteca Nazionaledi Madrid, redatto
dall’ingegnereseneseTiburzio Spanocchi,e da lui magnificamenteillustrato,
sí e approfondital’evoluzionedi un tale sistemaé la suacapacitádi riutilizzo
dellepresistenze.Si é aitresi approfonditaanchela manienadi indaginefisca-
le adottataper il finanziamentodel torreggiamento,nicavandoneanconauna
volta interessantinovitá. Erainfatti fino aquel momentoscontatochela cos-
truzionedelietorni, comedellepiazzemanittime,gravassecon incredibilebar-
barie proprio suile popoiazioni maggiormantevessatedall’offensiva turco-
barbaresca.In altreparolegli abitanti della fasciacosteiradovevanonon solo
subire il flagello delle razzie ma pergiunta essercdissanguatidalle imposte
per costruiree mantenerele fortificazioni ed i presidi militan. In realtáé
emersocheperl’eccessivaesposizionedella fasciacostieraa simili frequen-
tissimcvicende,i suoi tcrreni abbandonaticd incolti non costituivanopiú per

proprietari alcuna fonte di reddito,mentreinveceunavolta difesala stessa
comedi fatto avvenne— potevanonon solo recupareil loro valoredi be-

nc immobiie ma anchefornire un cospicuoreddito, essendo,proprio perche
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iimitrofi al mare, i piii fertiii ed i piú avvantaggiatiper lo smcrciodelle de-
rrate via mare. Ovvio quindi cheai loro possidentisi fececancodi unafra-
zionedegli oneri di costruzionee di gestionedel sistema,cd ovvio ancheche
gli stessial di la delledemagocheprotestefurononon solo bencontcntidi pa-
garel’imposta maanzi molto spesso,pur sapendopcrfettamentedci baizelio,
sollecitaroin ogni modo i’amministrazionead enigerenuovetorri nel scttore,
ancheagli inizi dell’800!

Nel corsodell’esamedei documentirelativi ai tre voiumi citati, ed alíeni-
cerchesul territorio crano emersealcunesingolanitádifensivedelie localitá a
massímavuinerabilitácorsaraottomanae barbaresca,in particolarelungo la
costapugliesenegli stessisiti peraltrodove da pocoi’esododellapopolazio-
ne albanesesi & di giorno in giorno abbattutto.Orbeneun evidentissimonu-
mero di fontificazioni, quand’anchcsempiici e rudimcntali, applicate alíe
masseniecomepure alíe dimorcrcsidcnziaii, ha lasciatopresumereche oltre
alía prima linca delle fortificazioni antinvasivee soprattuttoantincursivego-
vernativeesistesse,in qualcheimplicitamenteod esplicitamenteautonizzata
ma di certoconsentitac forse incentivata,unasccondalinea difensivadi ini-
ziativa, finanziamentoe gestioneprivata. testimoniataappuntodalleinnume-
revoli masseniefortificate anconasopravvissute.

Si e pertantorcalizzatoun altro volume «La difesadelegata>~ che giá nel
titolo preannunciaquellasingolarerealtáecheneile paginene tracciaunasin-
tesi storicae valutativa,assolutamenteoniginale nispettoalía storiognafiaco-
rrcntc che mai ha correlato i due livelli difcnsivi, pubblico e privato, in una
unícarealtáterritoriale. Ed anconaaltre realtainusitatee ricche di suggcstio-
ni sonoemerse,quaii per tuttc la singolareidentitá formale e d’usotra la mas-
seriafortificata albanese,kula, a suavolta riproduzionedi un modellorume-
no diffusosi all’cpoca di Viad Tepes— meglio noto comeDracula per
opporsi alíe razzic ottomane,e qucile appunto pugliesi, apparsesignifica-
mentea nidossocon la prima grandemigrazionedi esuiti albanesifatti fuggi-
re dalia bestialeoccupazioneturcadei baicani.

Semprenell’ambito delie stessenicerche,niuscendoperlomenostupefa-
centeche in italia si fosseimpegnatauna tale massadi denaro ed una tale
quantitá di uomini e per un tempotanto prolungato,per difendersidagli as-
salti corsari, liquidati sotto la banalizzanteetichettadi «episodimarginaii di
piratenia»,a frontedella massadi documentazioneemergentesuile razziesu-
líe inumerevoli loro vittime trattc in schiavitu,si épensatodi fornire un qua-
dro del fenomenomenosuperficialeed approssimato.Sulla falsanigadi que-
líe tremendevicende, e grazie alíe notizie fornite neile migiiaia di lettere
straziantiscnitteda aitrettantideportatisi epotutoredigere«Guerradi corsa»
chenc sintetizzain duedistinti tomi, sia le peggioriestninsecazionirazziato-
nie sia la sortedei cattunati.

Ed ancoraappartiencalía stcssacollana,maé in corsodi approntamcnto
il volume avrápcr titolo ~<Ladifesacostiera dello Stato dei Presidi, tra il xvi
edil xix seco/o»,cheillustrerála curiosagenesidi quelpiccolo avampostono-
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minalmenteindipendentema affidato al governodi Napoli, e le sucgrandio-
se fortczzc, per lunghi decenni utiiizzatedalIa Repubblicacome «patriega-
lene».

E’, invecedi prossimauscita«La difesacostieradello StatoPontificio, tra
il xvi ed il xixsecolo»chepur non esscndorelativo adun viceregnospagnoio
ostentanel suo apparatodifensivo anticorsaroun sostanzialeadeguamento
strntturalc e cronologico alíe disposizioni vicereali napoletane,con le quali
peraltrooperédi concerto.

Prcmessocié mi sembragiustoconciuderenibadendo,comeaccennato,
checssendodalle menzionatenicercheemersoun quadrochenibaltaper mol-
ti aspettilastoniografiaspecificafino a quel momentoscontatain Italia, ¿mu-
tato anchesostanzialmentein molti studiosi la prevenzionecinca il governo
spagnolodei menzionati viceregni.In particolarela suppostainsuificienzae
trascuratezza,il suppostoesperatocd inctto fiscalismo, u suppostoburocra-
tismo inefficiente iniziano a dimostrarsicreaturedi unasortadi propaganda
nisorgimentale,chedissoltasigiá datempoper le regioni soggetteal governo
di Vienna, potráconultcriori approfondimentisubireunadrastaicariformula-
zioneancheper i viceregnispagnoiiin italia. Alío scopomi sembrainteres-
santecorredarequestarelazionecon unaindaginedi tipo analiticosullaeffet-
tiva validitá dei duedispositividifensivi costierifin qui accenati.Di essipené,
mentreperqucílo invasivo,non sembranecessaniaalcunavenifica maí essen-
dosi attuataalcunainvasione,niscontroindubbiodi validitá, perquello antin-
cursivo,it discorsodivienepié complessocd articolatoe permolti vcrsi la ve-
rifica a sua volta diviene pié oniginale.E’ neccssariopero tratteggiarneper
sommi capi le peculiaritá.

ANALISI RIVALUTATIVA DEL TORREGGIAMENTO ANTICORSARO

Al di la di presuntepaternitátoledianenella realizzazionedcl primo sis-
temamodernodi difesacostieraanticorsaraa coperturaperimetnicaglobale,
certamenteprematureper quanto finora riscontrato, furono i tecnici cd
consiguenmilitad del vicer& Parafande Riberaa rendereconcretizzabile,a
partire dal 1563, u progctto del torreggiamentototale dell’intero penimetro
costierodcl Regnodi Napoli, prima,edi Sicilia poi, e di Sardegnainfine’. Di-
versi nei tre casi elcncati i monienti stonici, i rclativi viceré, i tecnici ma di-
vcrsi soprattuttoi tipi di torre adottataperchediversa,non la finalitá geneni-
ca, ma le sueestninsecazionipcculiani,delle quali sananccessariotenerconto

¡ SulIe vicendeche condusseroal toaeggiamentogeneraledei tre Regni, cfr. La difesa
costieradel Regnodi Napoli... cit. pp. 138-202,quindi La d~fesacostieradel Regnodi Sicilia,
dal xvi al xix secolo,Roma 1994, pp. 119-332,ed ancoraLo difesa costieradel Regnodi Sar-
degnadal xv, secoloal xix, Roma 1992.Pp. 67-197.
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ai fmi della comprensionedi ciascunsistema.Diversadel restoanchela torre
costicraelaboratasulla falsarigadel piano napoletanodallo Stato Pontificio
nel 15672.

Le torri vicerealinapoletane,cheavevanoin comunecon le precedentidi
sempliceavvistamentosoltantoil modestosviluppoplanimetricoe la predo-
minanzadella dimensioneverticale,vantavanoalíe loro spalleunamodernis-
sima logica d’impianto, di configurazionee d’impicgo. Disgraziatamente
perérappresentandosotto il profilo temporalela funzionedi sorveglianzafo-
raneacheanchedalle loro piazzesommitali vennesostenutaperl’intero loro
ciclo vitale — cinca tre secoii — il compito di granlunga maggionitario,fin~
perdissolversiquello interdittivo limitato apochi sporadiciinterventibalisti-
ci, annullandosiperciéogni differenzatra le torri armateanticorsaree quelle
mcdievali d’avvistamcnto.La pubblicistica,e la trattatistica«specializzata»
compironoil restodel miracolo, ignorando,o banalizzandol’armamento,co-
me accennato,travisandoo arcaicizzandole peculiaritástrutturali,politiciz-
zandopersino la singolañtAprogettuale.

Ed alíafine furono per tutti «torni d’avvistamento» quandonon addi-
nittura «saracene»— percié stessoconccttualmentcnisibili e giubilate, inuti-
li, velleitanie, dcboli, coaccrvidi truffc e ruberie,caposaldidi scelleratczzee
di deliquenza,matenializzazionelampantedi governanticorrotti, di appaltato-
ni ladni, di tccnici truffaldini, di ufficiali incompetenti,di popolazioniesaspe-
ratamentetagiieggiatee tartassateper la loro costruzionee mantenimento,e
pergiunta indifese. In sintesi confermadi unavolontá vcssatoniae sadicadi
Madrid a dissanguanei suoi sudditi esponendoilinermi alíe razziecorsare,
schernendoliper giunta con i pennacchidi fumo, di cinematograficamemo-
ria, esalantidalle tozzeed ottusetorri.

Ci sembraperciéneccssariosullabasedel piii serioprincipio chetanto la
funzionalitá di un sistemadifensivo, quantola sua disfunzionalitádebbano
scaturiredal vaglio di unaponderatae variegataanalisi,e non dapreconcctti
attinti da pié noti autoni,accertarnela validitá complessivaoggettiva.

E’ certamentevero, comenicordato,chesulie torri anticorsareerettedopo
u 1562 si avvicendaronoininterrotti turni di avvistamento,ma in qualeforti-
ficazioni — costierao montana— cié non avvenne?E’ sensato,infatti, sup-
porre che sugii spalti di una qualsiasipiazza o fortezzanon si alternassero,
senzasoluzionidi continuitá,sentinelleperavvistane,anchein tempodi pace,
eventualiminacce?Perdifendersimilitarmente e necessanio,prioritariamen-
te, accertaredi nitrovarsi in procinto di essereinvestiti, osservandoin ogni
momentoil giro d’onizzonte:mai perénessunafortezza & diventatauna«fon-

2 Sulle torri costieredello StatoPontificio dr. O. M. oc Rossi,Torri costieredel Lozio,

Roma 1971, pp. 11-118.In particolareper le loro caratteristichearchitettonichee militan cfr.,
La difesa costieradello Stato Pontificio dal xv, al x;x secolo, in corso di stampaper lo Stato
Maggiore dellEsercito,Ufficio Storico.
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tezza d’avvistamento»,anche quando nel corso della sua esistenzaattiva,
spessoplunisecolare,non ebbea sostenereun minimo insulto ossidionale,o
piú modestamente,episodiobeilico. La facile comprensionedel suoprecipuo
compito,persinose inattuatobastaad evitareogni equivoco.

Possiamopertantonitenere che, in generale,quando in una strutturadi-
fensiva, di qualsiasientitá, esisteun armamentooffensivo— non semplice-
menteautodifensivo— l’avvistamento nonpuéconsiderarsila funzione pre-
cipua della stessama soitanto la premessaoperativa del suo intervento
balisticodi contrasto.

Quantoaffermatovale, ovviamente,ancheper le torri, a patto di accertar-
nc inequivocabilmentenon solo la presenzadi un armamentooffensivo che,
sebbenein manieraapprossimata,vi si sarebbepotuto applicarein ogni mo-
mento,ma la subordinazionestrutturaleail’impiego delle artiglierie. In altre
parole la progettazionedelie stessein funzione dei loro cannoni. Da cío sí rl-
caverebbeil superamentodella prima banalizzazionedelle torri anticorsare
vicereali,quella di niguardarlecomeinsulsi piedistalli permiserabiii osserva-
toni. Alío scopova sintentizzatoi’iter progettualeantecendentealía edifica-
zione,e quindi l’anaiisi architettonicadella torre tipo.

Alía basedi un sistemadi torreggiamentoglobalevi era unasortadi pia-
no d’intenti nel quale oltre ad esseredettagliatamentedelineatala finalitá
che si intendevaperseguire— non necessariamenteidenticaperogni statori-
vierasco,comegiá nibadito —, era fornita unaserieabbastanzanutnita di pa-
rametnivalutativi.

Primo fra tutti, ovviamente,quelio dei benefici socio-economiciconsegui-
bili. AndavanodalIapossibilitá di messaa culturadella fasciacostiera,quasi
sempreabbandonataper l’eccessivonisehiodel soggiomoe per l’assolutain-
certezzadel raccolto,aii’avvio di attivitá connessecon u mare,quali pertutte
le tonnarecon i relativi impianti conservieni4.Ed inoltre i benefici indiretti de-
nivanti dalia niattivazionedel cabotaggio— o dad suo potenziamento— sino-
nimo di maggiori esportazionie quindi nidistnibuzionedi nuovaricchezza.In-
crementodell’occupazione,inoltre, dalIa cantieristicaalía navigazione,dal
commercioail’agricuituraed alía pastonizia,econseguentepotenziamentodel
geltito fiscale,con contrazionedell’astiositáed inaffidabilitásociale.

Secondoparametrobasilarequelloconcernentel’onere finanziarioda sos-
tenereper la realizzazionedell’intero sistema,scompostonelle voci di espro-

Un pianodel generesi puéconsiderareappuntoquello redattodal cap. MarcantonioCa-
mosdi Iglesias,nel 1572, propedeuticoal torreggiamentodella Sardegna,e custoditoa Siman-
cas come Relacióndetodas las costasdel Reynode Cerdaña,W 327. Simile aícheji volume
manoscrilto,splcndidamenteillustrato, redartodall’ing. Tiburzio Spannocchinel 1596, relativo
al torreggiamentodellaSicilia. conservatonella Biblioteca Nazionaledi Madrid, ms. n0 788.

Sullanecessitáchequalsiasi impiantoindustílale,od attivitá, svolta nei pressidel mare,
o sul mare,disponestedi una donendifesa di tipo militare cfr.. Li Difesa Delegata, Roma
1995, pp. 240-277.
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pri, costruzioni,anmamenti,e pagheal personale.Semprein questasezione
del piano si fornivanoi possibili modi di reperiretale denaro,e quello neces-
saríosuccessivamentepergestiree mantenerela teoniadi torri, senzagravare
eccessivamentesui locali. Venivanilevato comunqueancheun dettagliatota-
bulato fiscale dei beni dei potenzialicontnibuentideil’intera fasciacostiera.

Terzo parametrola valutazionedellaforza militare, o paramilitare,neces-
sartae la suapossibilitá di neperimento,e qualificazione,ed ovvviamenteaf-
fidabilitá. Comepune la disponibilitá di un armamentotanto numerosoed in
tempi tanto brevi.

A questepnineipalí puntua!izzazionise ne aggiungevanomoltepliel mino-
ri, maaltrettantodettagliateed articolate:tuttecomunquetraevanoorigineda
un iniziale meticolososopralluogoeffettuatolungo l’intero sviluppocostiero
da una appositacommissione— non di rado pib di una volta e con diverso
personale>.In praticai membri chele componevanocomprendevano,abitual-
mente,alcuni alti ufficiali militan, almenoun ingegnereprogettista,un diseg-
natoretopografo,un pilota navale,un artigliere.un appaltatoredi operepub-
bliche cd uno serivano.Vi erano anconaguide e scortemutate di luogo in
luogo. Avanzandosemprelungo u perimetrocostienoneindividuavanoin se-
quenzai punti deboli perla difesaanticorsara:11 sarebbesontaunatorre, fen-
me restandoanchealcunealtre non necessaniealla difesapropriamentedetta
ma alía continuitá semafonicadella catena.Immediatamenteallora u diseg-
natorerilevavai contorni del sito e la suaprospettiva,mentresuliecompetenti
indicazionidel pilota, l’ufficiale d’artiglieniaindicavale caratteristichedell’ar-
mamentostrettamentenecessanioper superarela riscontrataesposizione.Su
quel dato l’ingegnereprogettistadecidevala configurazionepiano-volumetni-
cadella torre, e l’appaltatorene forniva u costodi massima.L’insieme dei da-
ti, debitamentecircostanziatie firmati, confluiva in un unico rapportodi fat-
tibilitá pernoi d’interessantissimavalenza.

II perchéall’esattadeterminazionedellatipologia di rischio localeconse-
guisseun diversocalibro delle opportuneartiglieniee abbastanzaagevoleda
spiegare.Se, ad esempio,un promontoriodi modestamassainterrompevaJa
perfetta visibilitá dellacostasarebbestatonecessarioche la torre, da enigersi
sullasuasommítá,avessepotuto batternecon il cannonepnincipaleogni cir-
convoluzionebasamentalein modo da impedirvi i’agguatocorsaro6.II che

Nel casodellaSicilia. adesempio,dopo l’accuratissimosopralluogodello Spanocchi—
giá ricordato— nc fu compiuto un secondoaltrcttantominuziosodall’arch. Camillo Camillani.
Anchcdi qvestosecandoci tu lasciatauna .splendidaníernoriagrafica lii ulla serie di tavole.
recentementeritrovate pressol’Archivio di Stato di Tormo, e pubblicatedal Poligrafico dello
Stato.

Quantola morfologiadellecostefosscdi basealla definizionedell’armamcntodelle to-
nl lo dirnoslra ji ricorsa ad inlervenri di modifica dcflestcsscnei casi di manifesla impossibi-
lita d’intcrvcnto balistico. Vennero cosi spianatialcuni piccoli promontoni,come pure murate
maItegrotte litoranee.cd ancorainrerratealcunecale,o interdcttecongrossiscogli, o chiuseal-
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rapportatoalío sviluppo implicava una gittata minima dei pezzi, senzadella
qualelo scoponon sarebbestatoraggiunto.Panimentila interdizione di una
foce di fiume — meta abitualedei consaniper i loro frequentissiminiforni-
menti idnici — nichiedevache la torrepostanelle sueadiacenzefossecapace
di batterne[‘intera suaampiezza,tenendopune conto di possibili mutazioni
dell’alveo: comedire pezzi pié grandi dell’effettiva necessitáma sufficienti
anchenella malaugurataipotesidi un allontanamentodella foce stessa.Ed an-
cona la interdizionedi unalunga spiaggiasabbiosaimplicava gittatenotevoli,
e maganipiú cannoniper unamaggiorecadenzadi fuoco, stanteun possibile
sbarcoin massa.Sempreper un identicomotivo, unatorretta«nipetitrice»,di
quellecioé destinateadassicuraresolo la continuitásemafonicadellacatenae
pertantoposizionatenon di radoa notevolealtezza,non potendointervenire
balisticamentenon supponevanoalcunarmamentooffensivomasoltantoque-
lío puramenteautodifensivo.Si ordinavapertantonel 1568 al dottorAlfonso
Salazarpresidentedella RegiaCameradellaSommariadi ispezionarele torri
giá costruiteperche:

«...inmolte parti delle marinedel regnomancanoalcunetorri necessa-
nc al servizio... le quali bisognacoíistruersi, [percfi dovetejriconosce-
re Ii luochi et parendovicheo per distantiasia dall’una o dali’altra de-
líe costrutte o per impedimento o per diversí fatti... bisognasse
construerealcunadi nuovafareteu disegnoiuxta u pareredel Magnifi-
co GiovanThomasoScalaingegnereetdareteordine alíafabbnicadi es-
se...»

Ed anconanel 1598si discutesullaubicazionedi unatorreabruzzesepros-
sima alla toce del fiume Tordino,chescendelungo una:

«... valle.., la qualeé largapié di un grossoiniglio et per dentrodecía
valle va serpeggiandou dectotiume, et quandovengonopioggia gran-
de u dectofiume... inondatuttaquellavalle et moltevolte muta il lecto
suo d’uno luocoad un altro... et ho visto che [la torrel fu piantatacirca
50 cannedal fiume e fu multo mal situata...si doveasituare o da una
bandoo dailaltra della decíavale in loco eminente, acciocchedal fiu-
me non potesseessererovinata...» t

dotandolapertantodi un cannonepié grande,cheavrebbeimplicato a suavol-
ta unatorre maggiore.E sempresullo stessacorrelazioneanconanel 1636 si
ordinavadi innalzaresudi un piccoloporticciolo unanuovatorre la qualeay-
rebbedovutorisultare:

cune fuel di fiumi con imbarcazioniaffondatecanchedi macigni. In tutti i casi. alquantofre-
quenti, erarisultala impossibilela difesaaltivamediantele artiglierie delle torri.

Collaterale Curiae, vol. XX, f. II y., 1567-70.
C. GAMRAcORrA. Visita delle7½rridi Cap. ta riel mesedi dicernhre 1594 e di quelledi

Abruzzoriel mesedi ottobre 1578, manoscrittoconservatonellaBibliotecaNazionaledi Parigi.
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«... di tantagrandezzachesopraresti piazzacapacedi potersiteneredue
pezzottidi artiglieniaperladifesadi dettaTenaetporto...etluoghi con-
vscíniet naviganticheogni serapigliano porto... in detto loco...»9

Va precisatoche la gammadi calibni compatibili per l’impiego sutorre
non esulémai da un nistrettissimoambito, in particolarequello da 1 libbra,
detto «moschetto»,da2, «smeriglio»,da 3 — u piú difuso perantonomasia
— «falconetto»,da6 libbre, «falcone»,ed infine da 8 libbre, «sagro».Palle
quindi oscillanti fra un pesoattualedi cinca kg 1, fino ad un massimodi kg.
2,5. II perchédell’impiego di calibni tantomodesti,e la loro concretavalenza
dissuasiva,vanno individuati nella esigenzadi manovrabilitánicondatee so-
prattuttonellanispondenzaai compiti, non tirandosicon tali cannoniagli sca-
fi ma ai ponti di yoga,costipatidi gente,con esiti immaginabili, potendotra-
passareuna singolapalía anchefino a 18 uomini le: dal chela paralizzante
perditadi sincronianel maneggiodci renil, giá impostacon ji terroredelle se-
vizie e sconvoltacosi dal piú «persuasivo»terroredella monte!

Stabiiitáquindi la prima fondamentalecarattenisticaoffensiva si denivava
sullasuafaisanigala configurazionedellatorre. Al pan dei cannoniancheper
le torri la sceitadisponevadi pochetipologie, frutto di marginali vanianti: to-
rre piccola,mediae grande~. Oraessendoquasitutte le torri costierenínascí-
mentali a piantaquadrata,la diversagrandezzasi riducevain definitiva alía
diversadimensionedel lato di base,o, piti coenentementedi copertura,meglio
definita «piazzad’armi». Propnioquest’ultima infatti doveva ampliarsi al
cresceredel calibro del pezzo,richiedendosiper u tiro un maggiorespaziodi
ninculo e di brandeggio.

Cosi in documentodel 1636 chenotificava:

«al monitioniero del Castello nuovo de Napoli, [che] consegni al
proc.re legittimo di dettetorri due pezzi.Le due torri nominateunadi
Dominellaet l’altra de Capogrosso[loc. Casalicchio-Porto5. Matteoj
cioé a Dominella cheé de palmi 40 de larghezzaun faiconeet alía de
Capogrossode palmi 46 un mezzosagro...con la solitá monitioneper
guardiadi dettetorri...»

So,nmaria,Bandorutn,vol. XXII, cc. 117-118.
Sullemodalitádel tiro delle torri costierecfr. F. Rt,sso,Fztstc,farinaeforza, la ritz del

grano, in Rassegnodel Centrodi Cultura e StoriaAnialfitana, NapoIl 1993, nc 4, n. s., p. 74.
Perunasingolarecircostanza,non fortuita peré,tutte le tipologie e le varianti delle to-

rri costierevicerealisonorappresentatesulla penisolasorrentinao neisuoi immediatiparaggi.
Abbiamo pertantoin sintesi: toan senzatroniere. adunatroniera, a tre, a quattro,a cinque. a
doppiaaltezza,maggiorate,ecircolari. La tipologia ‘a doppiaaltezza’chetroya in alcunetoril
delCirceo-SiatoPontificio 1563,sebbeneapiantacircolare,la esattaniproposizionedello ‘scu-
do a monte’,non halungolo sterminatoperimetrodelRegnodi Napoli, nessunaulteriore ado-
zione. Al riguardocfr. F. DUcÁ, Lefortzficazionianticorsaredella penisolaamalj?tana-itinera-
río ricognitivo, in Studi Storico Militan 1996, Pp. 427-455, Stato Maggiore dell’Esercito,
Ufficio Storico, Roma 1997.

TesoreriaAntica, Contabilitb Cassamilitare, 359-366,Pp. 2 1-22.
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Se le prime duedimensioni,peraltrouguali, della torredipendevanorigi-
damentedal suo armamento,la terzainvece,quellaverticale,dipendevadalIa
necessitádi poterseorgere,tanto u maggiorcontestolimitrofo quantole torri
contigue,e soprattuttopermeglio difenderela guarnigione,collocandosi u
suoaccessoa diversi metri dal piano di campagna.

Nel 1572, il torreggiamentodel Regnodi Napoli in buonaapprossímazto-
nc completatoed in serviziodatre anni,costituivaun basilareprecedenteper
quaisiasitecnico,cd in particolarepergli ingegnenimilitan cheservivanoMa-
drid. Ogni suo dettaglio,pertanto,per la grandiositádella realizzazionee per
la modernitádella concezionedovevarisultareperfettamentenotoai maggio-
ni tecnici, tantoda rappresentareun modello imprenscindibiledaadottareper
analoghequand’ancheminoni niproposizioni.Ecco comerelazionavaGabrio
Serbelloni,straordinaniafigurad’ingegneremilitare e di combattente,alíalu-
cedi tale campetenza,cincale torri parzialmentecostruite lungo la costade-
lío Statodci Presidi:

«Relationeet discorsodeile Torreper GabrioSerbellonia di 18 di-
cembre1572.

Le Torrechesi fannoalíaMarina doverianofar doi effetti se possi-
bile fossel’uno d’esserpostoin luoco chepuotessescopnirbeneji vas-
celli, l’altro chepuotessediffender le calle vicine, et puotesseoffender
Ii vascelil chein quelie intrassero.Poi doverianoessercapaceche alía
cima le puotessestar un sagro.o due,chemanchi pezzi non doveriano
haverdentro.

Che fosserotant’alteche fosserosicuredanon esserscalateperché
standovidentrodoi o tre o quatiro huomínínon si pué far sentineiladi
continuo,aneochela promettesserodi faría.

Doveriano anco esserfabricatein modo con tutti Ii duavantaggi
che si possonoaquistare,o dalia naturadel sito, o, dal cavamentodi
un gran fosso intorno, o di grossezzade murada quellapartedove lo
inimico con piii comoditále puéoffenderaccié chelo inimico non sí
promettala facilitá d’aquistarie.Le qual cosenon si sono In tutte ser-
vate neila costruttionedi questetorre essendomeschineche non si
puossonoríceverse non pezzi piccli, et bassealcuneet miserede mu-
ragua,et... tanto alte nelia sommitáde i monti, che non puonno servir
peraltro chede veduta,et essendoin partedovesanadebisognopuo-
ten ofiender Ii vascelli nimici, et diffender Ii amici, sanabenenon
guardaralía spesaet farne... altre chepuotesserofar simile ufficio nel
modoo’ detto.

Ne perérestardi metterun sagroperogni torre, ancorasienopicco-
le incassandolicon le cassecurteet mote bassealíafoggia de vascelli
di mare

E 1065-39. 18 dicembre1572.E’ interessantericordareche lungo la costadello Siato
dei Presidisi realin.aronoalmenodue toril del tipo delievicercail napoletane.
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La configurazionearchitettonicaa scarpaturacontinuadella torre vicere-
ale napoletana,con abbattimentocompresofra u 10 ed u 15% vanicondotta
alíaesigenzadi assicunarleunamaggiorestabilitátanto alíe sollecitazionista-
tiche,quantospecialmenteaquelledinamichetrasmessoledalIasuaartiglie-
nia:cos’i in un capitolatod’appaltodi unatorre:

«... enecessarío...le dettemura... ingrossanlee farci le lamie con volta
In modo chepossisostenereun pezzod’artiglienia...»

Insignificante, invece, il vantaggio denivantedall’impatto obliquo deile
eventuaiipalie nemiche,notoriamentemenodannosodi quello perpendicola-
re. Provenendo,infatti, le traiettoniedei tini navali dapezzi comunquepié bas-
si nispetto alíe paneti delle torri l’impatto sarebbein ogni casoavvenutone-
cessariamenteobbiiquo, lontano dalia normale. Ma cié costituivaun evento
limite, ranissimevolte tradottosiin effettivapremessad’attacco,e mai dapar-
le tunco-barbaresca.Non a casola relazionedel Serbelloni non paríaesplici-
tamentedi corsari o di turchi, ma pié genenicamentedi «inimici» — ovvero i
franccsi—— i soli dai quali temeresimili insulti.

Va osservatoal niguardochela proceduradel cannoneggiamentoesulava
totalmentedalia dinamicaconsara,comeu far rumoreda quelladei ladni. Per
giunta se la torre nisultava battibile da pezzi imbarcati, anche l’unitá attac-
cantenientravaneila gittata dei suoi pezzi costieri e g¡i esiti del duchoosten-
tavano,sin quasi al nostrosecolo,nettaprevalenzaa favoredei tini da terra,
pié precisiperchépié stabili,pié devastantiperchépié fragile u bersaglio,pié
íncessantiperchéinaffondabili ed incombustibili le battenie.Anconaalía fine
dell’800 scriveva u generaleBnialmont al niguardo:

«Si ieggenei Registnidell’artiglieniafrancesedel 1836: “Una batte-
ria di 4 cannonida 16 o da24 dietroun arginedi terna,non hanienteda
temeredaun vascellocon 100 cannon?’...»

Oh anzianiartiguen fnancesi,per rimarcare l’infenioritá del tiro dei vas-
cclii, dicevano:«Unabatteniacostienadi 4 cannoni,benpostatae ben servita,

deveayer ragionedi un vascelloda 120 cannoni...».
«L’inefficacia del tiro dci vascelli provienenon soltantodalia instabilitá

dei cannoni.ma soprattuttodalia difficoltá di valutarecon unacertaprecísio-
nc la distanzatra le navi e le batteniecostiene.Taledifficoltá e notevolmente
nidottaperle battenieterrestrispeciequand’essesi trovino adunanotevoleal-
tezza sull’acqua.»

La precisazionerelativaai vascelli risulta anconapiú stringentepeni pez-
zi deile galere,che non solo mostravanouna instabilitá maggioredato l’in-

Somniaria,Bandorum,vol. XXII, cc. 172-172bis.
Da BR[AUMONT, Li defensedescotés,Bruxelles1896, Pp. 45-48.
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significantepescaggiodel battello,manonpotevanonemmenoeseguireun ti-
ro con un sufficientealzo perchéavrebberocosi sfondatou pontedi coperta,
senzacontareche perbrandeggiare,o correggerela punteniaaltenatadalle co-
rrenti marine,occorrevache fossel’intera imbarcazionea ruotare!

Una ultenioreragioneperla scarpaturadelle torri costierevicereali —co-
inc punedel resto in queIle internedi iniziativa pnivata—~ assolutamenteini-
muni ad ipoteticheoffensive balistiche— pué individuarsi neila necessitádi
allontananeeventualiassaiitonidal loro perimetrodi base.Appiattandosialíe
mura, infatti, sarebberonisultati praticamentedefilati, mentretenuti a distan-
zadalia searpaoffrivano una ottima sagomaai tiri a mitraglia dei cannoncini
petnieni,o degli archibugidapostacaricati a pallettoni.

La torrevicereale,é benericordanlo,pur non avendonulla da temeredal
cannonenavale,poteva subine assalti insidiosi peresseretacitataprima di
uno sbarcocorsaro.La suaguannigione,mai eccedentei tre uomini, doveva
esserepertantodebitamenteprotettaed in gradodi difendersifacilmentegra-
zie ad accorgimentistrutturali appositi. Esistevanonel Regno di Napoli, al
momentodel varodel piano di torreggiamentoglobale,almenodue prototi-
pi di torri costiere in cui l’autodifesa eraaffidata interamenteal tino fian-
cheggianteQ ovverocon l’identica concenzioneanchitettonicadelle pié mo-
dennefortezzecoeve.La piantaadottata— unastella aquattropunte— peré
lasciavaintuire costi eccessívíe soprattuttouna scarsapraticita pen l’ím-
pianto dell’armamentopnincipale,pen cui si optéperuna logica diversaba-
satasul tiro piombantea mitraglia lungo l’inteno perimetro.La soluzionede-
termino l’adozione,per molti versi avveninistica,del singolareapparatoa
sporgerein controscarpachedistinguele torni vicerealinapoletaneda tutte le
coeve,scandito da vistose tronieneventicali a forma di ~<spatola»,abitual-
mentenicordatepercaditoie. Divaricandosiimmediatamentela «rosata»de-
lla mitraglia proiettatadal petniero,occorrevache la troniera offnisseuna
identicadivaricazioneper non ostacolarneu tiro: dal che la loro singolare
formaa «spatola».Ecconela prescrizionecostruttiva la un capitolatod’ap-
palto del 1570:

ítemdettibuttafochi [le troniereverticali] quantisi principieran-
no sopradella cinta habbianoad esseresete o otto palmi de larghezza
[boccaesternamentre quella intennal cheuscirádentrode la barbade
dettatorre [barbacane,supportoin controscarpa]due paimi di lunghez-
za eduno semplicede larghezza...i buttafocihavrannoda frustaretutta
la torre dabasciotalmenteche... [peri la difesade detti buttafoci...non
vi si possareparenissunihorno sotto...»‘~

Sull’argornentocfr. M. HoWÁRu, La guerrae le artni ud/a sioria dEuropa, Han 1978.
pp. 78-104.

Circa tau torri cfr., Li Dzfesatielegata....cii., pp. 151-158.
l~ondo lord e Castelli, vol. 115, fÉ 60-63.



II ruolo dei Viceregnispagnoli italici nella difesa della frontiera znarittizna... 111

Al cresceredella piazzaperédovevanoaumentaredi numeropenconsen-
tire di batterel’intero perimetrodi base:divennenoperla loro evidenzala no-
ta distintiva pié necepibilepen stabiline la grandezzadi ogni torre vicereale.
Alio stessocarinoncinosi delegola funizionedi allarmerapido,essendoji suo
rombo particolarmentefragoroso,tanto che u governatored’Abruzzo Carlo
Gambacortaalía fine del ‘500 prescnivevache l’allarme acustico:

«... Se pué complirecon maschi [petnienilche forse fan pié botta
d’altnipezzi...»’9

Potrebbetuttavia sembrareche le citazioni espostesiano statedelle sem-
plici migliorie funzionali da apportanealíe torri giá costruitee non la prassi
che informava la loro progettazione.In realtá invece aneoraprima dell’ulti-
mazione della catena si disponevaper u suo armamento,come si cogie
nell’ordinanzadel 1566:

«... Del denarocheavanza[dal fondi destinatialíacostruzionedelle
torri] se provvedala munitione et l’artiglieria necessariaa ditte tu-
rre...»-

E pié esplicitamentepochi anni dopo nel 1569:

«... Iperí obviarealli danni,che sepotrianocommettereper detti in-
fedell [~necessanio]provvedereet ordinarechesianoprovvistedi alcu-
ni pezzi d’arteglieniade mitallo [bronzol... Pertantove dicemoet ordi-
namo che... senzaperderemomentodi tempo... al maneoprezzoche
potrete... fareteconstruerecon ogni prestezzaattalchesi possinocon-
signarein dettetorri...»2~

Per ribadire ulteriormentela prederminazionedell’armamentodelle torri
ci sembrainteressantenicordarealtni due documenti,dei quali u primo risale
anconaal 1569cd é l’ordine generaledi armamentodi 114 torri”, tuttedel set-
tone adriatico-ionico.A quello fecenoseguitoanaloghiper le costeioniche e
tirreniche,chedisgraziatamentenonci sonopervenuti.L’impontantissimates-
timonianzafu giá citatadal Pasanisi,ma panzialmente,priva cioé delle mdi-
cazioni dell’artiglienie, premessaperlasuccessivapié ampiaconfusionesulle
funzioni difensive. In dettaglio si menzíonanoper le stesse124 pezzi — al-
cuneinfatti venneroprevistecon due cannoni— dei quali 9 da unalibbra, 36
da duelibbre, 54 da tre libbre, 13 da quattro libbne, 12 da sei libbre. Eviden-
te l’impiego esclusivodei piccoli calibni.

Da C. GAMBACORTÁ, Visita c¡t.

‘Diversi della 1?. C. Sonunariavol. 192, ff. 60-61 1566.
CoilateraleCuriae, vol. XXII, f 64.
CollateraleCuriae, vol, XXII, f. 24 e sgg.
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Pen circostanzepié fortuite, e fortunate,ci & pervenutoancheun secondo
documento,di pocopostenione,del 1570,cheniguardau collaudo di sessanta-
seí cannonidestinatialíe torni:

~Art.a de bronzo novamentefatti per servitio de dettetorri per ma-
estrode Cristofarode Giordanoet maestroSantillo de santo,cioé sacri
dui chetiranopalle delibre 8, sacriotto chetiranopalle da libbre 6, fal-
conetti sei chetiranopalleda libhre 4, mezi sacri 13 chetirano palle da
lihhre 3, mezzifaiconetti28,chetiranopalle da2, smerigli9 chetirano
palleda una, Ii quali pezzi d’artigiiera sonostati provati per Ii bombar-
dieri della R.Corte...[e pesanocomplessivamentecantan 271 e rotoil

L’eccezionaiee dettagliatoverbaleci consentealcunefondamentalipreci-
sazíoni:

L’ordine del Vicerétrové immediataesecuzionecontrariamentea molti al-
tni, secondoun tipico andazzodel tempo, riconfermadellaprioritá accordata
ah armamentocostiero.

Tutti i pezzi sostenevanoun negolarecoilaudostaticoe dinamicopressola
Conservatoriageneraledell’Artiglienia ubicatanel CastelNuovo aNapoli,do-
ve affluivano da ciascunafabbricadel Regnoe dadove venivanosuccessrva-
mentesmistati versole torru

Le antiglierie delle torri appartevanosenzaalcun dubbioal primo genere
ed in particolarea quellerinforzatee con nicchezzadi metallo,le migiioni per
l’armamentocostiero.Standoinfatti alíe cifre del coilaudou rapportofra u lo-
ro pesoglobalee quello delle palle ascendea 389,all’interno quindi della fon-
celIa 380 - 450 che le definiva.

Che non si tnattédi puneintenzioni lo si riscontrada unaispezionecom-
piuta nel 1598 dal giá citato Carlo Gambacortache di ogni torre della tratta
adriaticaci ha lasciato,oltre ad un precisonuevografico,ancheun minuzío-
so inventariodeil’armamento.Dai dati comparatisi deduceagevolmenteche
l’armamentooperativodel 1598 eracertamentedi qualitápié scadentedique-
lío programmato,ma senzadubbiopié nutnito e variegato,pié aderentecioé
alíe effettive necessitáonmai penfettamenteaccertatenel trentenniodi servi-
ZIO.

La torre costieravicerealenapoletana,al pan del restodelle coevedegli
altni stati peninsulani,si pnogettoanmatae per un interventoarmato.Ti perché
della suaunicitá architettonicanispettoalíe altreaccennatedeveesserericon-
dotto alía protezionedel cabotaggio,molto pié vitale perNapoli e perciépié

II documentocitato e trattodaC. MONru, Storiadellartiglieria italiana, Roma 1932,
vol. II, p. 625. Lo stessoautorefa riferimentoancheadaltri analoghiverbalidi epocapocopos-
teriore.relat,vi semprea cannoniper le ton’i costiere: i Íondi in cui eranocustoditi i preziosi do-
cunientipurtroppoandaronodistrutti nel corsodellasecondaguerramondiale.
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numerosoe frequente.In altri saggi abbiamoespostol’argomento,pencuí e
superfluoniproponlo: basti soltantonicordaneche u comandantein capodella
MarinadaGuerraNapoletana,u generaleBartolomeoForteguerri,anconanel
febbraiodel 1798 serivevasconsolatole seguerxtiparole in unasuadettaglia-

ta «Propostadi Campagnamanittima»controconsaribarbareschi:

«Nellaposizionedi questiRegni tutto sí annunzíaconpeggionicon-
dizioni, mentrela loro vicinanzaalíaBarbeniaIi porta u Nemico in 24
oredi tempo,equestoNemicoequasisicurodi trovarein ogni puntodi
Costaqualehelegno mercante,né puéquasi mai temere,e contaredi
trovarvi egualmenteun Regio armamento,che lo disappunti; dal qual
giustoragionamentonc nasceji calcolodegíl Armatori Affnicani...

Si aggiungaa questol’enorme aumentodelle forre Barbaresehe,le
quali ascendonosecondogli uitimi niscontri a32 legni da Guerranellaso-
la Reggenzadi Tunisi, a 12 in quelladi Algieri, e a 8 in quelladi Tripoli,
in tutto52 legni Corsariappartenentiai Bey di Barberia,oltre dei quali nc
esistonoinñniti altni di speculatoniparticolani...Le ricche, enumerosepre-
de fatte negli anni scorsihannosomministratocapitali, legni da corso,e
soprattuttoartiglieriaproporzionataai loro bisogni,essendopurtroppove-
ro, che i cannonideliePollaecheNapolitanehannoarmatala Barberia...

Questavenitáedolorosamentepiú sensihileDei mesidell’estate,nei
quali regnandocontinuecalme,la Barbeniaa remi insorgetutta in folia
per venire a infestareil nostro Commercioin qualunquepunto della
Costa,e 1 nostri Legni di Guerraimmobili, in mezzo al Mare seoprono
ogni momentoCorsarínemíci, si agitanoinutilmenteper raggiungerli,e
Ii vedonoimpunementedirigersi aflagellareil Commerciosenz~poter-
lo impedire. in quellastagionenon vi e Uffiziale di Marinachedeside-
rl comandareLegni da Guerra,e nondetesti la suaprofessione,perché
se perunapartenonpuéordinareal ventodi soffiane,né ai Corsari Bar-
bareschidi non camminare,per l’altra senteal vivo u rigore del giudi-
zío, chesi portasopradi esso,aspettandosiche faccial’impossibile...

Contemporaneaínenteai clamori dei Negoziantisi sentonoquelíl de-
gli Abitanti delleCoste,per Ii sbarchichepossonoavereluogo ascelta
delNemico in tutta la lunghezzadei dueRegni,e si aspettaugualmen-
teche la Marinasiain ogni luogoperimpedirli; finalmentenonvi épes-
catorein mare,chenonpraendafumarela suapipaconsicurezzasotto
la protezionee responsabilitádellaMarina di Guerra. Intanto nessuno
per la partesuaprocuraIninorareil male.Torri del Littoralesenzacan-
noní montati e senzapolvere; Cittá ragguardevolilungo le Coste,che
vedonopassarea tiro di pietra sotto le loro finestrepiccoli Corsanidi
nessunaforza, econtroai quali non sannoarmaree spediremoínenta-
neamenteneppuraunao duefiluca per prenderli;processionidi barche
dapesca,ciascunadelle quali se aveseun solo bastoneper arme,baste-
rebbeadistruggerei molti foraggiatoniAffricani...$1

B. FoRrUWFRRI, Propostadi CatnpagnaMarittitna per i Bastiínet,tidella Marina di

Guerrodi S. M. il RedelleSicilie, Napoli 4 fehbraio 1798,pp. Se sgg..
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II problemaquindi, comegiustamentestigmatizzavail generale,non era
nelle torri, che sebbenescarsamentearmatenon vengonomessein discussio-
nequantoa validitá anticorsana,ma sulla paviditá dei negnicoli, e persinodei
militan stessi,che tuttavia avevanonella inumanitá della corsauna valida
giustificazione:

«UnaGuerra,cheminacciaai combattentile catenedellaschiavitue
unaGuerrainfernale,che avvilisce l’umanitñ, e il coraggio,e si osser-
va che gli stessiequipaggi,i quali hannobenfigurato contgro il fuoco
di un nemicoEuropeo,si sono atterniti, espaventatial solo avvicinarsi
di un Nemico Affnicano, perchél’esserevintí dal primo non costache
cambiareluogo, e andareariposarsitranquillamentecomeprigionieri in
casadel Nemico giédivenutoamicoper esserepoi restituiti altra volta
alía prima occasionedi un camhio;ma i’esserevinti dal secondocosta
gli orrori di unaschiavituforseper l’intiero corsodella vita. Ed é per
questapotenteniflessione,che tutte le Nazioni del Nord non s’impeg-
nanaa Guerrecon la Barberia,perchédicono,che II solo delitto, e non
la Guerrapuécondannarel’uomo a simiii pene...»1>

Assodatal’intenzionedi un ruolo intendittivo, assodatala traduzionepra-
tica dello stesso,assodatala permanenzadelle artiglienie sulle torri, e quindi
eliminata la banalizzazionedell\<avvistamento»,la veradomandache si im-
ponea questopuntoé: servironovenamenteaqualcosao si dimostraronouna
mutile e velleitaria presenza’?La totalitá della pubblicistica specializzataha
ríspostosempre, e rapidamente,all’interrogativo con la pié assolutacertczza
in manien negativa. E la prova, invariabilmente addotta,sembra, per la sua
stningenteinconfutabilitá, addirittura Japalissiana:le torni non servirono qua-
sí a nulla perchéle incursioni, le cronachelo tramandanoa iosa, continuaro-
no, e continuaronoanchele catturedei mercantili.

E’ interessanteinnanzitutto ricordare i paren in merito dei pié conosciuti
studiosi del settore,acomincianepropniodal Pasanisiche cosi concludevail
suo saggio:

«... Non fa quindi meravigliache se tale fu la fabhrica. il sistema,la
duratadei layori, i risultati ottenuti non furono proponzionatiai sacrifi-
zi resi...La veritá é che [l’opera del torreggiamento]vennedecisacd in-
ziata tardi, quandocioé il periodo delle grandi incursioni era trascor-

‘e,

In altri tenmini la modestiadei nisultatidipesedal nitardodeli’avvio dei la-
von, successivi alía conclusionedelle grandi incursioni. Nessunincertezza

E. Foiul±c;ults~i,Prcposta cit., Pp. 30-31.
O. PASANISI, Li costruzionegeneralede/le torri ,narittizne ordinata dalla R. Corte di

NapoIl ne/ sec. xvi, it? Raccoltadi studi di storia napoletanain onoredi Michelange/oSchipa,
Napoli 1926, p. 442.
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chela cessazionedelle stesse,di cui l’ultima fu quelladi Sorrentodel 1558,
fu conseguentepropnio dall’entratain serviziodelle tonri!

Cosi a suavolta u Coniglio:

«... E’ chiarodunquechele torri non potevano,permolti motíví, ns-
ponderealio scopoper cui enanostateprogettate...si puénitenereche
nel secolocirca trascorsodalia erezione,laloro utilitá fu moito, molto
modesta...[il piano] fu forseutile per far farequalcheillecito profitto a
costruttoniefunzionarideltempo,maapportóscarsautilitá al paese...$’

Difficile capinepenquali motivi le torri non potesserofunzionare,e diffi-
cile soprattuttoimmaginarequali altre soluzioni sarebberoniuscitepiú valide
a paritádi costi e di uomini! Ad unaidenticavisione non sfuggenemmenou
Faglia cheafferma:

«Tantefatiche si manifestaronomolto spessovaneancheperchéle
torri di vedettaper questae per molteplici altrecausenon furono ap-
prontateconla dovutacelenitá,ne furono appaltateerealizzatetutte in-
sleme, De furono sufficientementee concoscienzaarmatee servite...$~

Ancona motivazioni multiple non meglio precisate,e lentezzanella cos-
truzione! Un prognammacheimplicó la costruzionedi oltre 300 tonri, in ap-
pena6 anni, in luoghi nella stragrandemaggioranzadei casi pnivi di stradee
di qualsiasiabitato limitrofo! Che si dirá un gionno delle nostreoperepub-
bucheche richiedonopié del doppiodel tempo perla sola valutazioned’in-
tenti!

Cosi anconau Santoro:

«... La costruzionedelle torri inizió duranteu governodel Toledo...ma
liii vicerédon Parafande Riberaducad’Alcalá... emané(1563) l’ordi-
ne per la costruzionegenerale...l’opera difensiva nel suo complesso
non fu mai attuata...inoitre l’insuccessodellarealizzazione...fu dovuto
al fatto chemolte torni eranogiáin rovinaprima che fosseterminato u
programma...per frode dei costruttori. Un cosi grandiosoprogramma
non ebbe, pertanto,u risultato speratoe le causesonoda nicercarsí...
neli’assenza...[dii unaflotta che invecefu semprenegatadal govenno
spagnolo...»29

Sempredi identicopanenela Mafnici:

«... Dunquenon erastataultimataun’operacosi grandiosa,cheave-
va ríchiestonotevoli sacrifici alíepopolazionirivierasche...Ma quel che

27 ~ CONLOLIO, 1 viceré...,cit., p. III.

V. ~ La difesaanticorsara in italia dal xvi secolo,Roma 1974, p. 14.
L. SANTORO, Opered,fensive...,cit., p. 147.
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e da tenerepresentee che il mancatocompletamentodel pnogettoera
dovuto al fattoche,allorquandoerastatadecisala costruzionedelle to-
mi... ed anconadi pi~ quandoesseeranostateedificate... u periodode-
líe gnandi incursioni era gié finito... N& bisognaimmaginareche fosse
statala rete difensivacinquecentescaad attenuarela pressionepirates-
casulie coste:infatti, essanon potevaesserescoraggiatadaun’organiz-
zazionegracile e mal collegata...»<>

E’ pen lo meno incredibilechei tunco-barbaneschicontraessenopermoti-
vi ignoti, o di modestissimarilevanza, una attivitá per loro tanto propizia,
all’apparire delle torri! Ed é anconapié stranoche una conseguenzialecon-
trazíonenonsi niscontninella presenzadi schiavicnistianirazziati in consane-
líe loro cittá, checontinuaronoacrescere,o perlo menoa non decrescenesen-
sibilmente, fin quasi alía metadel xvii secolo.Compareallona l’ipotesi della
polverizzazionedei nazziatoni,comedineche unainspiegabilecnisi — non im-
putabile alíaefficaciadelletorri peré— distrussel’industniaed incentivol’ar-
tigianatoconsaro,fermi restandoi proventi complessivi.Di questostessopa-
neneanchel’Ajello:

«... A nessunprezzo i nordafnicaniavrebberorinunciatoa quellafon-
te di lavoro e di reddito, cheera alía portataanchedei pié piccoli im-
prenditori. Era, appunto,u pulviscolo della iniziativa corsarapiú mo-
destaa determinare la continuitá e gravitá del problema per u
Mezzogiorno,ed a costituire ji fenonienopiii rilevaníe,rna dal puntodi
vista storicopocoappaniscente...»’~

In definitiva, penconcludeneevitandoultenioni interminabili analogheaf-
fermazioni di altri studiosi— desuntequasi sempredai suddettiautoni — ni-
sultainnegabileche da un certomomentoin poi, curiosamentecoincidente
con l’avvento delle torri, la corsabarbarescaregistraunacnisi. Ma essendo
pertutti i citati la causaimputabilea motivazioni interne,la criminaleattivitá
si nistrutturéestrinsecandosisu di una miriade di piccole unitá scoordinate,
controle quali le strutturedifensivenon furonoin gradodi intervenire,e stna-
namentesarebbenostate incapacidi fronteggiarequello stillicidio di micro-
nazzieanchele fonzemiliziane territoriali. La tesi apparealquantoassurda.E’
indispensabilepertantoprima di procedeneoltre puntualizzarealcune limita-
zioni propniedel sistemadelle torri di naturamilitare.

Ogni fortificazione si progetté— e si progettaanconapurtroppo — per
fnonteggiareunaparticolaree bendimensionataminaccia,al pan di un solaio
che si dimensionaper resisteread un determinatocanco: ovviamentenei Ii-

M. MÁFRVU, Mezzogiornoe piarateria neílethtuoderna(secolixv-svn,), Napoli 1995,
p. 189.

R. AjrrLo, Lifrontiera disarmata- II MezzogiornoavampostodEuropa, in Futuro Re-
moto: il mare, Napoli 1992. p. 67.
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miti delie disponibilitá economiche,cercando comunquedi conseguireu
massímonisultatopossibilecon u minimo onerematenialeed umano,spesso
l’unico appenasostenibile.Solo contro la suppostaminacciala strutturadi-
fensiva,o il sistema,é in gradodi garantineunaimpenetrabilitáassoluta,ma
anchequestalimitata nella durata,non essendocredibile a nessunoche mdi-
vidui isolaíi possanosopravvivere,e combattere,senzaavvicendamentie sen-
za approvvigionamentidi anmi, munizioni e viven a tempo indetenminato’2.
Quindi per tornareal solaio dell’esempioun limite di cancoed un limite di
tempo. Qualonagli attaccantisupeninotale valore, la nesistenzasi niduce, e
scomparedel tutto se la supenionitáé nilevantissima:u solaiocioé perun ca-
rico eccedentei limiti si deforma,ecrolla immediatamentese la prepoderan-
zaé ampia.Ma, mentrenel casodell’esempionessunosi stupisce,essendoes-
perienzadella sua culturaquotidiana,nel casodi una fortificazione invece
scattala patentedi inutilitá o di velletanietá.Se poi la stessanon vienemai
nemmenoattaccata,si etichettacomemutile od erettanel sito sbagliato,o
troppo tardi nispettoalíe necessitá.

In realtá,quandocorretta,l’analisi militare é sempreestremamenteprecisa
e scevrada tronfie presunzionipropangandistiche:nessuntecnicosi attendeva,
ad esempiodal Vallo Atíantico una impenetrabilitásupeniorealla mezzagior-
nata,marginesufficienteperl’accorreredei rinforzi”, edinquelcasola suafun-
zionesarebbestataperfettamenteassoltaecongruaai costi. A patto ovviamen-
te che nemící non avesserosuperatodi molto i livelli previsti in uomini e
mezzi! Nessunpianificatoremilitare hamai suppostocheunafortificazionepo-
tessenesisterecontroun numerodi attaccantiqualsiasi,persempre.Quantopoi
alíe opere inutili. ed ai siti d’impianto sbagliati, la valutazionee esattaenteu
contrario: furono talmenteindovinatedacostringereu nemicoad evitarle!

Applicando l’identico ragionamentoanchealíe torri ne consegueche la
possibilitádi un loro supenamentorientravanei limiti pnevisti, e fisiologici di

¡2 PrecisaE. N. LUrTWAK, La grandestrategiadellimperoromano,Milano 1981, p. 92:

«L’errore in cui cadonoquesteanalisi consistenella tendenzaa valutarei sistemidifensiv, In
termini assoluti. Se una difesa pué esserepenetrata,si dice che é ‘mutile’, e solo le difese un-
pcnetrabili sonoconsideratevalide. Si trattadi unavalutazioneestremamnteingannevole:e co-
IflC Se, nc1 case>deIl’offesa, venisseconsideratomutile qualsiasisistema offensivo chenon pué

vmncerecancroqualsiasiforma di resistenzae in qualsiasicircostanza.1 sistemnídifensivi, inve-
ce, andrebberovalutati in tercnini relativi, e il costodei mezziimpiegati aumdrebbeconfrontato
con suoi effeíti n,ilitari. Inoltre, il valoredi un sistemadifensivo va stimacoin baseal tipo di
pericolo acui deve opporsi. Un sistemapuéesserepié efficacecontropericoli a bassahiten-
sité’ (infiltrazioni, incursioni di sorpresacon sganciamentoimmediato,eec.),un altro, invece,
puéesserlocontro i piú gravi pericoli d’invasione.Ognunova valutatoin baseal casospecifi-
co,poichéi sistemidifensivi normalmentesono intesi a fornire una barrieradefinitasolo con-
tro un particolaretipo di penicolo,mentreassorbono,svianoo al massimolascianofiltrare altni
pericoll, la clii intensitáé maggioreo minore nispettoa quelladei pericoli controi quali e itato
appositamentestudiato u sistemastesso.»

Cincala stimadi duratamassimae le caratteristichedifensivedel Vallo Atíantico,cm.,
FestungEuropa, Stato MaggioreEsercito,Ufficio Storico, Roma 1994, p. 192.
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tale sistema.Impensabilepensino per le appnossimativeanalisi deli’epoca
credenealíadrasticaeliminazionedel flagello con quell’espedienteimplican-
te un miigliaio di uomini e poco pié di trecentopiccoli cannoni, lungo oltre
2.000km di frontieramanittima.

Ma u sistemacostituivaquantodi pié valido in nelazionealía sfuggentemi-
naccia, ed adíe nisorse del Regno: u risultato pneventivatonon esulo mai
dall’instaunareun livello di compatibilitáesistenzialenella fasciacostieraa lo-
ro nidosso,edin quella marinaa loro antistante.1 rischi per i civiii di ternae di
mare,in altreparole.non avnebbenodovuto eccederequelli dell’endemicobri-
gantaggioequelli delle tempestee dei naufragiaccidentali.E sarebbestataque-
lía giá unagrandevittonia, certificata,comedi fatto avvenne,dalianon interru-
zione della abitabilitá e della navigabilitá ‘~. L’eliminazione drastica della
esposizionealíe iniziative corsareavrebberichiesto non magggionio migliori
fortificazioni, nonpié numenosiepié potenticannoni,e nemmenopoderosefon-
zemilitan mnhili iii eece7innaie.valoreed addestramento,nc peraltrounaflot-
ta agguerritae sterminata:avrebbenichiesto,edi reiterati tentativicompiuti in-
finite volte lo dimostrano,la irreversibile occupazionedei santuari corsari,
ovverodell’ intenacostanordafnicana,e,pié in generale,di queliaottomana.

la questimesii nostni telegiornalici mostranocondrammaticafrequenzala
maneadi immigrati che violandole nostreacqueterritoriali approdasullespiag-
ge italiane.Le nostreunitá navaii cd aereemilitan penlustrano,con le loro so-
fisticatissimeapparecchiatureelettronicheimmuni all’oscuritácd alía foschia,
ininterrottamentei ristretti braccidi maresolcati dad dispenatibattelli stnacari-
chi. 1 soldati dell’esercitoscorronocon serietágli sviluppi costieni notte dopo
notte,giornodopo giorno,muovendosicon la celenitáconsentitadalle stnadeas-
faltatee dai veicoli motorizzati e vanificando le tenebrecon i visoni ali’infra-
rosso.Abbondanzadi mezzi,di uomini, di strumenti validi: eppuregli sbarchi
continuano a susseguirsicon ritmi semprepié frenetici cd incontrollabili,
poichéper 100 intercettati, altni mille tentanoed almenouna consistenteah-
quotariescealía fine ad eluderealía vigilanza, inevitabilmenteanisotropa.

Nessuno,quindi, dei contemporaneialía erezionedelle torni costienemai
credettecheda sole,od anchecon l’impiego di unaipoteticaflotta avrebbero
reso il territorio inviolabile. Tutti penériconobberoche costituivano1’unico
rimedio in grado di renderesopportabilel’offensiva consana,almenofino al
giorno della definitiva conquistadi tutte le loro basi. Pertornareal Serbello-

ni, testimonedi sicuro non affetto da mire propagandisticheit unanelazione
di servizio e pendi pié niservata,cosi concludevaal niguando:

«... Et sebenequestetal torre non serianosufficienti a resistereauna
armatapotentechenon godessede quelli porti, e peré tanto el servitio

Cfr. F. Russo,incursionie apprestantentid¡fensividella costieraatnalfltananel xvmse-
colo, in La Costadi Atnalfi nelsecoloxvItI, Amalfi 1988, pp. 807-808.
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chesinhorahannofatto e chefanno sendostatecausasinhorasecondo
mí edetto di salvarla libertaapió demille huomini perel qual benefi-
tio non si doveriarestardi famnepiñ prestodueche unamenoessendo
di tanto benefitio.»’>

Per tornareagli esempi,nessunodi noi supponechela presenza,e l’atti-
Vitá indefessa,deile forze di polizia significhi automaticamentela fine della
deliquenza,essendoabbastanzalogico chela loro azionequand’ancheinde-
fessaservea contenene,a repnimene,magaria nidurrea valoni minimi, u fe-
nomenoma non potra mai esserein gradodi eliminarlo almenoin un negime
libero.

Se tra qualchesecolo,uno studiososi degneradi sfogliareunaraccoltadi
nostniquotidianine ntcavenaunaimpressionedi predominioassoiutodellacri-
minalitá nella nostraquotidianitá,contro la qualevanamentele fonze dell’or-
dine si battevano,traenoismi e corruzioni.Dal che potrebberitenerleinutili e
velleitanie. In nealtála notizia di un crimine ha sollevatoin ogni circostanza
un’eco piú vastanispettoalía tranquillanonmalitácoprendocon u fragoredi
un unico episodiodelittuoso il silenzio di milioni di contesti pacifici. Dalle
cronache,in conclusione,nonsi nicavala funzionalitádi un sistemadifensivo
protrattosiper tre secoli su oltre 2.000 km!

Certamentepiú sensatoniuscirebbeal nostro studioso per comprendene
l’efficacia delle nostrefonze deil’ordine tentaredi appurareu liveilo del cri-
mine prima della loro istituzione, o in assenzadella loro opera,nicavandone
un dato di raffronto. Ma la proceduraquand’anchecoenentenon nisultaprati-
cabile, nitrovandosi sempree comunqueun sistemadi polizia all’interno di
ogni struttunanazionale.

Nel casodelle torri invece,un’indaginedel genereapparefattibile: epos-
sibile cioé individuare dati significativi sui valoni di incunsivitámediaprima
e dopo la loro entratain servizio. L’accertamentodegli standarddi validitá,
anzí, si puédipananesudiversi livelii di testimonianze,alcuneesplicite,altre
implicite, altreanconaindirette ma non perquestomenoprobanti.

Appartengonoalíaprimacategoriai memorialidi osservatoristranieniche
costatanonola contrazionedell’incunsivitá corsaradopo l’avventodelle torni’6.
Comepune le analisi compiuteda tecnici militan cinca la loro ulteniore esí-
genza.In entnambii casi i giudizi, avvaloratidall’esseneespressida stranieni
o daespertidel settoninon possonoessereinficiati dail’accusadi partiggiane-
nia o di superficialitá.Nécessaronodopo i pnimi anni ma si riscontrano,con
marginali modifiche, fino al xix secolocon immutatemotivazioní.

Confermeimplicite invecepossonoindividuarsinell’adozionedel sistema
delle torri perla difesaantincursivaanchedapartedi nazioninotoriamentete-

A.G.S., E 1065-39, 18 dicenibre 1572.
Una testimoniananzadel generee riportatadaF. BRAUnEL, Civilta e inzperidel Medite-

rrarzeo nelletó di Filippo U, Tormo 1976, p. 906.
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mibili sul marecomead esempiola GranBretagna,che mun’t le succosteme-
ridionali, agli inizi del XIX secolo,di un centinaiodi torri — notecometonni
Mantello — derivatedalia niproposizionedi una arcaicatorre costieraarago-
nesepressopunta delle Mortelle in Consica“. Ed anconadalia adozionein
Franciadi un similanemodellodi torrecostieraanconadopo i primi decenni
dell’ 800.

Confermeindinette della validitá delle torri costierenapoletanepossono
individuarsi nel consumodelle munizioni, cd in particolaredelle palle di can-
none,prodottenel Regnoe non utilizzabili pen lo specificocalibro dci pezzi
costieri da altre utenze,stantela insignificanzadella flotta. Disconso simile
per i premi delle assicurazioni,e per i noii manittimi sostanzialmentestabili
nonostantele oscillazioni delle azioní corsare.Come pure della regolaritá
dell’ approvvigionamentogranariodi Napoli.

Tutti i parametninicordatiperédimostranoabbastanzachianamentel’atti-
vítá delle tonri, ma solo marginalmentela loro funzionalitá. Un diversomdi-
catore,notevolmentepié oggettivo, invece e quello connessocon la valuta-
zíonedella composizionesessualedei catturati.Primaperédi affrontanei dati
numertctoccorreprecisareII criterio informatore.

Nella maggioranzadella massicceincursioni avvenuteantecedentemente
all’entrata in servizio del sistemadeile torni, od ancheiaddove questonon
potevaesisterecomesulle piccole isole, persinodopo la parentesinapoleo-
nica, si assistead unasortadi immutabilecostanza.Tra i catturati il numero
degli uomini non differisce sensibilmenteda quello delle donne.E’ agevole
del restoimmaginanechenelle deportazionidi inteniabitati, dal piccolissimo
víllaggio al grossocentro,la suddivisionerispecchiassequellaabitualmente
vigente in ogni epoca all’interno di ogni nucleosociale stabile,appuntodi
sostanzialeequilibrio numenicotra i due sessi.

A voler esserepignoli il numerodelle donnerisultava leggermentemag-
giore, in particolanein estate,poichénelle fasi violentedellacatturaaicuni uo-
mini pendevanola vita negli scontni,altri per la loro maggioreagilité nisuci-
vanoa fuggire, altni ancoranon nisultavanopresentiperchélontani penmotivi
di lavoro. In definitiva si puéaccettarela suddivisionepercentualedel 48% di
maschicontro un 52% di femmine. Nel caso,invece,di abbordaggiin mare,
e di cattureconseguenti,il dato risultante e estremamentediverso,apparte-
nendo la stnagrandemaggioranzadei pnigionieri al sessoforte, in quanto,

l.e cosidetteTorri Martello, di clii alcuni esemplarivenneroerctti dolía marinabritan-
níca anchesulle costedellaSicilia agli inisi del xix secolo,cfr. R. DL RosA, La torre Marrel/odi
Magnisí, in Studi Storico Militan, SíatoMaggioreEsercito,tJfficio Síorico 1995, furono innal-
zatesiapune in numeronon eccessmvoIn quasitutu i domini britannici nel corsodell’intero se-
colo. Ancora nella secondaguerramondiale trOvaI0130 impiego contro li pttesi di sbarcogcr—
nianico, e paradossalmentenc vennero costnmite anche alcune di identiche connotazioni
architeutoniche,ma in cementoarmato,dalI’esercitodel 111 Reich, sulle isole formanne,rerop-
porsi al paventatosbarcoalicato!
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equipaggi dei legni assaliti. La percentualeascendein particolare,quasi al
100%di maschiquandogii abbordaggiavvengonopiñ lontanodallecoste,es-
sendoin tau casi le unitácatturatepen lo piii militan, le sole ad impiegarenot-
te non strettamentecostiere.In mediacomunquele predein maresi attestano
con unapercentualedi maschieccedenteil 99%.

Abbiamo a questopuntodueestreminumenici,ovveno u 48% ed u 99%:
lo spostamentoversol’infeniore indica la prevalenzadi vittime razziatein te-
rra ed, al contrario,versou superioreunamaggiorequantitádi quelle cattu-
natein mare.

II che significa pureun predominarenel primo casodelle incursioni e nel
secondodegli abbondaggi.Ora pun risapendosiche le torri assolvevanoun
ruolo pnotettivo del cabotaggio,é altrettantonoto che tale potenzialitálungi
dall’essereperquantonicondatoassoluta,non oitnepassavapengiunta la dis-
tanzamassimadelle duemiglia: tutte le imbarcazionisorpnesepen unaqual-
síasíragioni al di fuori di tale fascianon nientravanoperciétraquelle pnoteg-
gibili. Le ragionedi unapresenzanavaleesternaalíe acquedifesedipendeva
da ínolteplici e vaniegatifattoni: basti pertutti le attivitá connessecon la pes-
ca, ed in particolanecon quella del corallo2S.Pertantol’entrata in serviziode-
líe torri indubbiamenteassicuréil cabotaggio,mapocopote fare perlaprote-
zíone della nimanentenavigazione,la cui esposizioneagli abbondaggisi
incrementodopo l’adozione da parte barbarescadel naviglio tondo, intorno
agli inizi del xvíí secolo,che consentivacrociere pié lunghe e pressocche
svincolatedalia necessitádi costanti nifornimenti idrici.

Venendoai dati antecendentiall’entnatain senviziodelle tonri, e conten-
doli per la naturadel saggio alía citazionedi un unico documento,peraltro
assolutamenteconcordantenel menitocon i tanti coevi, cosi nisultavanosud-
divisi pennazionalitáepensessogli schiavi detenutiaTunisi nel 1535 — cin-
ca 21.00<> campione significativo per le statistiche — affnancati,dopo la
conquistadella cittá, da Carlo V. Non essendola loro liberazione conse-
guentead un niscatto in massa,abitualmentea conclusionedi interminabili
trattativenondi nado uitradeccennali,non ésensatonitenerechela composi-
zione percentualefosse stataaltenatada selezioniminate, o da pnecedenti
venditefrazionateper la trattaversoaltni potentatimusulmanistatisticamen-

E’ interessantericordareche la pescadel corallo, si svolsesemprein un contestodi for-
tissimorischio, riuscendoadun tempopredaambitissimadapartedei barbareschi,tanto gli uo-
mini — giovani e particolarmenterobusti ed awezzi alíe fatichedel mare: ottimi schiavi per
rerni, in definitiva— quantole imbarcazioni,quantoinfine e soprattuttou pescatodi granderi-
chiestaper il loro mercatointerno.II che implicó, in ogni epoca,una serie di protezionipara-
militan, quali adesempionavi armateo ronde costieredi cavallari, od anchetorri — sempree
comunquea cancodei corallari — o, nell’impossibilitá, onerositrattati, che disgraziatamente
spessofurono tragicamenteviolati dai barbaresehí.In merito cfr.. La DmfcsaDelegata....ca.

1 dati sono tratti da O. IÁ MÁNrIA, Storiadi AriadenoRarbarossa,in Arch. Stor. Sic.,
ns. anno V, Palermo ¡880, p. 386. Concordanocon nItre fonti e sono estrernamentedetraglia-
ti circa le caratteristichedei prigioníení.
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te stravoigenti.Una niprova dell’assertosi coglie nell’individuarsi nell’im-
mensogruppo molti uomini giovani e robustiperfettamenteidonei al remoe
molte giovanetteall’harem40.Vale a direche la eccezionalemassadi schiavi
non rappresentavauna sonta di «giacenzadi magazzino»essendostati giá
allontanatimiglioni:

Nazionalitá
Schiavi

Numero
complessivo

Percentuale
maschi

Percentuale
fenimine

Sandi 1.297 49,6% 50,3%

Siciliani 4.484 58,3% 41,6%

Corsi 802 59,2% 40,7%

37,8%Itaiiani 7.225 62,1%

Spagnoii 4.739 74,3% 25,6%

Francesi

Inglesi

2.225 79,6% 20,3%

182 81,3% 18,6%

Tedeschi 134 81,3% 18,6%

Fiamminghi 134 84,3% 15,7%

E’ di notevoleevidenzal’incnementarsidella pencentualedi maschiall’a-
ilontanansidella nazionedi loro appartenenza,dalia costanond-africana,ov-

~“ E’ facilmenteintuibile checomepochissimiuomini risultavanoidonei al remo— eper-

tanto di costonilevantesul mercatodegli schiavi cd ancorapiú rilevanteai fmi del riscatto.da-
ta la contemporancavalenzastratcgica cosianchcpochissirncdonne,per etá, connotazioni
fisichee fisiologiche risultavanoidoneeper l’haremo pió in generaleper il concubinaggio.II
datoche daun cenoperiodo in poi, in praticadaliametádel XVIII secolo,u loro prezzodi ns-
cattorisultassesistematicarnentepiñ elevato— circa ji doppiodi quellodegli uoenini— non sta
affattoasignificareunamaggiorericercatezza,essendotalevalutazioneapplicataancheadonn-
ne anzianeo storpie,masemplicementecostituivaun riflessodi mercatodellaprioritá accorda-
ta nei niscatti alíedonne,cd indirettamentedella loro scarsissimaconsistenzanumerica.Va os-
servatoinoltre chementredagli uomini per linteraduratadellaschiavitúi barbareschiricavano
un proficuo profitto — spessosuperiorepersinoal riscattostesso— dal loro lavoro coatto,nel
casodelle donnetale possibilitánon esistevaassolutamente,e le rendevapertantonon di nado
un pesoeconomic6p~iFi&¿diéi~iú&i, riu~&i,dódéi hiñO Arr éVÚÑ¿IÍloro &ñtfIhúfJfiéÍ la~
von doniestielnispettoalíe cifre di riscatto:per motivi, piú o menoanaloghi,molto spessonon
trovavanofamiliani o parentidisposti a farsi carleodella loro liberazione,cherestavaaffidata
unicamentealía pietá degli ordini religiosi. Questi ultimi, invece,sapendoperfettamentela fa-
cilitá dellaproceduradeii’abiuraper le donne,tendevanoa favomnirneu niscattoper evitareso-
pnattutto la perditadi ‘anime’. Peruiterioni approfondimenticm. F. Russo,Guerra di Corsa...,
cit., tomoII.
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vero,allorchele rispettivecatturesi devonosupporre,pernecessitá,quasies-
clusivamentemarittime. Si attestainvecepressapocointonno alíametaper le
localitá la cui distanzageograficaapparecompatibile— e concordantestoni-
camente— con incursionia terra.

E chetale dato sia dariguardarsipercostantelo conferma,cinca cinquan-
ta annidopo,la composizionedei deportatidi Praticadi Mare4: infatti dei 67
abitanti cattunati,stabilmentenesidentinel bongo, u 58,2% eradi sessomas-
chileedil 41,7% femminile,percentualipraticamenteidentichealíe citate,re-
lative alíe prededella Sicilia e della Corsica— e non lontaneda quelle del
restodell’Italia rostiera— regioni dovele catturecorsaresi estrinsecavano
soltantoin conseguenzadi raid a terra,non esistendoall’epocaun significati-
vo cabotaggio.Ma forse piii di tutte lo dimostrala pencentualedella deporta-
zione dei quasimille abitanti di Canlofortenel 1798~’, chesi attestasul 48%
di maschied11 52% di femmine, in penfettaaderenzaai dati teonici.

Cié premesso,giá dail’uitimo ventenniodel ‘500 la suddivisionepencen-
tuale degli schiavi in terrabarbaresca,cheneila sola Aigeni naggiungevanole
30.000unitá, ci tramandaunaassolutaprevatenzadei maschl”. 1 dati succes-
sivi, in particolarequelli del 1630 redattida scrupolissimipadni redentonisti,
sulla scortaanchedi informazioniconsolani,si attestanosul 95-97%di mas-
chi ed, al massimo,su] u 3-4% di femnine,su di un totale di presenzeservi-
Ii invarianti, sempreneila sola Algeni di granlunga la capofila dellacorsa,di
circa 25.000, inequivocabileniprovadell’asserto,ed implicitamentedella di-
namicaformativa.

Questoadesempiou dettaglio fornito dal Dan44intornoal 1630,dopo una
permanenzalunghissimain Barbeniada redentorista:

Regnodi Algeni: totale degli schiavi25.000,di cui 200donne,perla mag-
gion partespagnole,inlandesi,italiane,grechee siave. Anche a voler contare
le inlandesi,comepure le síavee le greche— tutte provenientisicuramente

Lincursione che desertificé u bongo di Pratica,privé allepocadi una effecacetorre
costiena,condottadaAssanAga, avvenneneila nottedel 9 maggio dei 1588. Di tutti i deporta-
ti i negistni tenuti daliaConfratennitádel Gonfalone,e custoditi attualmentepnessolArchivio
Segretovaticano,cihannolasciatala esattadeftnizionesocialeefisica, consentendocipertan-
to dei precisirifenimenti. Perla stonia, soltantoalcunidei disgraziatideportativenneroliberati
in tempí brevi, allorquandola galerabarbarescasu cui enanoincatenatifu catturata.Degii altni
si ignora la sorte:eprobabilechepochissimiperónitrovaronola libertá.Lintenavicendae stata
nicostruitadaGuerradi Corsa...,cit., tomo 1.

~ Cincale carattenistichesociali e fisiche degii ahitanti di Carlofortese netroya un mx-
nuziosotabulatoin O. VALLEBONA, Carloforte, storia di una colonizzazione,Sassani1988, Pp.
166-175.Anchequestavicendae statanicostruitain Guerra di Corsa...,cit.. tomo 1.

~‘ In quello stessoscorcio stoniconella sola Algeni ammontavanoa 30.000, secondole
precisecd attendibili stimeredattesiadai redentonistichedai diversi consoli europei,in panti-
colarefrancesí,ai quaii pervenivanodaglí stessischiavi le nispettivegeneralitáe luoghi di pro-
venienza.

P. DAN, Histoire de Barberie etdesses Corsaires,secondaedizioneParigi 1649, Pp.
3t6-318.
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non darazziea terrama, perl’esattezza,da abbordaggile prime e daacquis-
to sul mercatiottomanile seconde— si raggiungela percentualedel’0,8%.

Vi é daaggiungenechela nagionedellecatturein maredi molte donneena-
no attribuibili alía loro condizionedi mogli o di familiani di militan al segui-
to dei rispettivi maniti o parentinei tnasfenimentiimposti dal servizio. Quelle
inveceacquistatedai barbareschial bazardi Costantinopoliprovenivanoda-
lle gnandi deportazionieffettuatenel corsodelle interminabili guerrenell’Eu-
ropacentraletra l’esercito ottomanoed i van stati cnistiani. Proprio u loro ac-
quistoconfermala carenzadi donnetra le prededei corsari!

Tornandoanconaad Algeri, dalia indiscutibile valenzagenerale,u Dan
menzionaanconaun altro migliaio di donnedi origine cristiana,definendole
peróninnegate,e quindi stabilmenteinsenitenel contestosociale«libero» de-
lla cittá. Si trattavain realtá di disgraziateche nitenute idoneeper i loro re-
quisiti fisici al «matrimonio»enanostate costretteall’abiuna dai rispetti pa-
dnoni, e quindi sposate.A differenza delle altre presenzericondate non
essendosuscettibili né di ulteniorevenditanc di niscatto,la loro entitánon an-
drebbeinclusanei totali essendo«statica»e non «dinamica».Nonostantecié
anchecomputandoletra le non ninnegateche,al pan di tutti gli altni schiavi,
possononitenersiinteramentesostituiteogní4-5 anni,o persopravvenutons-
cattoo persopraggiuntamonteo pié rarissimamenteperriuscita fuga, con la
loro presenzastabile irinalzanovirtualmentela percentualeal 4,8%: fMte peró
le debite correzioni, circa le modalitá di provenienzasi torna ad un valore
massimodel 3%.

Algeri, con i suoi 25.000schiavicostantementepnesenti,e costantemente
rtnnovati siapenl’azione di niscatto,siaperla mortalitá dovutaalía peste,en-
demicacon esplosionidi frequenzatniennale quadniennaleedaltabrutalitá
del trattamento,nappresentavadasola la massimadetentricedi schiavi,quasi
u 70% del totale fatto ascenderepressotuttele cittá consare,dal medesimoau-
torevole redattorenello stessoscorciostorico,a circa 36.000.

La suddivisionepencentuale,a differenzadei totali che iniziarono a de-
crescererapídamentedopo jI 1650, anchenegii anni successivinon mostra
alcuna significativa inversionedi tendenzao alterazione,in netta antitesi in-
vecealía fantasiaoccidentalechesviluppéun crescendopanossisticonell’im-
maginanenel natto deile donne,e nelia loro detenzioneservile, la principale
movenzadella corsa, e negli harcínla destinazioneunivocadelle deportate.
Ma comegiá osservato,invece,anchedi quel 3% accertatosoltantounainsig-
nificantefrazionepué stimarsiconcretamente«idonea»a tale destino:l’etá ri-
chiesta infatti non dovevasuperareu limite massiínodei 15-16anní — nor-
malmenteprima dei 30 le donneeranogiá nonne— con accertataiilibatezza,
oltre ovviamentead una indiscutibile prestanzafisica!

1 corsani,quindi, a deconrenedagli ultimi decennidel ‘500, preseroad evi-
tareaccuratamenteoperazionianfíbiesucostemunitedi torri, u chesignificó,
pié in generale,le famigeratenazziea terra. Queste,ovviamentenon cessaro-
no del tutto, ma divennero,pentanto,unasontadi disperatarisonsain caso,al-
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quantoraropenaltro,di mancatepredesul mare,o in casodi tradimentodella
vigilanzae difesa, o, non ultimo, di fin troppo palesesuainsuificienza.1 pic-
coli pnedatoribanbareschi,invece, non potendo positivamenteabbondare
mercantili, nondisdegnanonomai fulminei atterraggiedaltrettantorapidecat-
tune di misen pescatonio contadini, intenti al loro notturnoriposo.e, pié ra-
ramente,anchealía loro quotidianafatica. Spessopenécon quelle azzardate
crocíeneandanonoad incrementareu numeroaffatto insignificantedi schiavi
musuimani presentinei nostni stati preunitari. II disconso,logicamente,non
vale per le piccole isole poiché in esse,quand’anchemunitedi valide torri,
pochissimesperanzeesistevanodi tempestiviadeguatiaiuti militan in casodi
attacco.

Cosi avvennead Usticanel 1762, cosi avvennea Canlofortenel 1798 e
cosi avvennea S. Antioco nel 1815.

Algeri fu conquistatadai francesi nel 1830: da quel momentola consa
cesséirrevensibilmentee definitivamente. Cessoovviamenteanchel’attivitá
primaria delle torni, che sopnavvisseroanconaperalcuni decennicon mansio-

ni di nipiego e semprepié cadenti. S’incrementé, invece,per la maggioneco-
noscenzadelle cittá banbareschee dei costumi musulmani la produzionear-
tistica ispinata in qualchemodo alía millenania abiezione della corsa. Dal
teatro alía pittura il mondoislamico trové una miriade di niproposizioni, in
chiave pié o menofantasiosa,e comunquemonotematicaaizzatadall’imma-
ginario collettivo occidentale:fu per molti vensi u coipo di graziaper la valu-
tazionedelle torni, sommensedaun imperversaredi pnocaciodalischee sedu-
centi schiavebianche.





El papelde los virreinatosespañolesen Italia
en la defensade la frontera marítima

(Extracto)

RicardoTrepiccione(*)

En el primer terciodel siglo xv, la conflictividad entreel imperio tunco y
el españolen el Mediterráneoalcanzalas máximascotas.Todo el perímetro
marítimodel imperioespañolseconvierteen teatrode operacionesy susha-
bitantessonvíctimasy presasdel corsootomano.

Los tresterritorios españolesenel Mediodíaitaliano —Nápoles,Sicilia y
Cerdeña—constituíanla fronteramarítima,no sólo del Imperio de los Habs-
burgo, sino tambiénde todoel Occidentecristiano.El preciopagadopor esta
situaciónfue muyelevado,tanto en vidashumanascomo en subdesarrolloso-
cioeconomíco.

La defensadeestosterritorios produjo unarápiday extensaprolifenación
de fortificacionescosteraserigidaso reconstruidascon incesantey frenético
trabajodesdeprincipios del año 1538. Se construyeroncolosalesfortificacio-
nesqueprecisaronun mantenimientocontinuocon financiaciónlocale impe-
rial. Y junto a estaespeciede muro pétreoquecerrabael accesoa Occidente
seconstruyeronun gran númerode torresanilladaspararechazarlos ataques
corsariosdefendiendoa laspoblacionesribereñasy la navegacióncomercial.
La superficiecosteradel Virreinato españolen Italia así fortificado ocupaba
unos6.000km., frente a los 8.000km. totales.

El autorhaceun detalladoestudiode las torresanticorsanias:el tipo cons-
truido pon el Virrey deNápolesPanafandeRibera,con coberturaperimétrica
total la «torre vinreinal napolitana»,tambiéntorrede vigilanciacon predomi-
nio de la dimensiónvertical.

Resultainnegablequecoincidacon la construcciónde las torresunacd-
sisdel corsoberberisco.Evidentemente,el sistemade torresno producíauna

(*) Jefedel Uffmcio Storicodel EstadoMayor del Ejército Italiano.

MILITARÍA, RevistadeCultura Militar, nY II. ServiciodePublicaciones,0CM. Madrid, 1998
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impenetrabilidadsuperiorala mediajornada,peroello era suficienteparaper-
mitir la llegadade refuerzos.El sistemano podíaimpedir,sinembargo,las in-
filtracionesaisladasy el bandolerismo,la captunade hombresy mujeres.

En total, el preciopagadopor estasregionesfuetremendo,tantoen vidas
humanas—bastapensaren las deportacionesdespuésde casi tres siglosde
guerracorsariafanática: unos dos millones de personas,quepasarona la es-
clavitud de los potentadosmusulmanes—comoen retrasodel desarrolloso-
cio-económico.Paramuchos historiadores,en estainterminableexposición
de la Italia meridional debeencontrarseunade las causasdel subdesarrollo,
la llamada«cuestiónmeridional»

Desdeel punto de vista militan, los tresterritorios virneinalesconstituye-

ron la parte más avanzaday vulnerabledel Imperio Españoly llegaron a ser
en cierto sentido la ultima posición—ofensivay defensiva—en el Medite-
rráneo.

Nosda unaideadel esfuerzolocal de la defensaun documentode Siman-
cas,fechadoel 24 defebrerode 1562, en el queseinformade quedelos4.860
hombresquedefendíanel reino de Nápoles,apenas600 proveíande España.
En general,esen Simancasdondeencontramosdocumentosbásicosparaes-
te estudio.


