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 121-27), Autori e opere (pp. 129-34), No
 mi di persona e di luogo (pp. 135-38) con
 qualificazioni di copista, miniatore, posses
 sore, luogo di copia dove necessario, Indi
 ce delle tavole (pp. 139-42).
 Concludiamo osservando che tale censi

 mento dei manoscritti datati, al di la dello
 scopo specifico perseguito, consente di por
 tare alia luce anche il patrimonio enorme,
 prezioso e assai poco conosciuto delle bi
 blioteche ecclesiastiche italiane, che soven
 te non e neppure semplicemente segnalato
 dai repertori di riferimento. Emblematico
 proprio il caso della Biblioteca Antoniana,
 per la quale nell'Annuario delle biblioteche
 ecclesiastiche italiane 1995 promosso dal
 l'Associazione bibliotecari ecclesiastici ita
 liani alia voce Biblioteca Antoniana (n?
 1410) non si fa alcun cenno alia presenza
 di un fondo di manoscritti, nonostante sia
 stato pubblicato da Giuseppe Abate e Gio
 vanni Luisetto il catalogo Codici e mano
 scritti della Biblioteca Antoniana, Vicenza,
 Neri Pozza, 1975; inoltre ne il Catalogo del
 le biblioteche d'ltalia a cura dell'Istituto
 centrale per il catalogo unico in collabora
 zione con gli Assessorati alia cultura delle
 Regioni italiane, nei tre volumi relativi al
 Veneto pubblicati nei 1998, ne la base dati
 Anagrafe delle biblioteche italiane (URL
 http://anagrafe.iccu.sbn.it), aggiornata at
 tualmente al marzo 2001, comprendono una
 voce dedicata a questa biblioteca.

 Paola Sverzellati

 Gli ordini mendicanti in Val d'Elsa, Con
 vegno di studio, Colle Val d'Elsa - Pog
 gibonsi - San Gimignano, 6-7-8 giugno
 1999, [a cura di Sergio Gensini], Ca
 stelfiorentino, Societa Storica della Val
 delsa, 1999 [ma 2000] (Biblioteca della
 ?Miscellanea storica della Valdelsa?, 15).
 Un vol. di pp. 364 con ill.

 Con contributi di diversa portata, polariz
 zati sugli aspetti pastorali, culturali e agio
 grafici, gli atti del Convegno prospettano le
 varie fasi deirinsediamento degli ordini
 mendicanti in Valdelsa (francescani, dome
 nicani, agostiniani e serviti) in rapporto al
 Tautorita comunale ed ecclesiastica, con
 particolare riguardo all'incidenza sociale
 sulla comunita locale.

 A. Benvenuti, Santita e ordini mendi
 canti in Val d'Elsa, pp. 7-44, prendendo
 l'avvio dall'esame del Santorale presente
 nel Salterio del sec. XI-XII Firenze, Laur.
 Lat. I, proveniente dal monastero benedet
 tino di San Michele di Marturi, evidenzia
 come il sistema agiologico precedente alia
 recezione dei santi propugnati dalla riforma
 gregoriana contempli, tra Faltro, la vita di
 san Bononio. Qui l'elemento agiografico re
 lativo alia minaccia di Arduino di Ivrea, che
 avrebbe comportato il suo allontanamento
 forzato dal monastero vercellese di Lucedio
 alia Toscana, dove avrebbe fondato nuove
 comunita monastiche, viene recuperato pro
 grammaticamente per interpolare la narra
 tio di alcuni documenti abbaziali di Martu
 ri della fine del sec. XI allo scopo di iden
 tificare il santo con un omonimo abate fon
 datore del cenobio.

 Sempre imperniato sui culti agiografici e
 il contributo di S. Tamburini, // Beato Bar
 tolo da San Gimignano ed i lebbrosi in Val
 delsa, pp. 45-60, che analizza la Vita del bea
 to Bartolo (1228-1300 ca.), uno dei primi
 esempi adibiti al lancio della santita sacer
 dotale, ormai meglio percepita dalle comu
 nita cristiane rispetto ai modelli episcopali.
 C. Cenci, Fra' Giacomo da Tresanti

 ?egregius praedicator et in theologia doc
 tor?, pp. 61-71, grazie ad una serie di do
 cumenti notarili ricostruisce la biografia e
 le opere del teologo e predicatore france
 scano Giacomo Tresanti, vissuto in fama di
 santita nel sec. XIII-XIV, identificando an
 che alcuni testimoni manoscritti dei suoi ci
 cli quaresimali.
 M. Arosio, Bartolomeo da Colle (1421

 1484) predicatore dell'Osservanza france
 scana e dantista minore, pp. 73-189, avva
 lendosi di un considerevole bagaglio di fon
 ti archivistiche e bibliotecarie inedite, deli
 nea minuziosamente la biografia e 1'attivita
 intellettuale dell'osservante Bartolomeo da
 Colle, discepolo di Bernardino da Siena e
 Giovanni da Capestrano, predicatore della
 crociata contro i Turchi durante i pontifi
 cati di Callisto III, Pio II e Sisto IV, che in
 seguito divenne Vicario provinciale di Can
 dia e di Terra santa, commissario e visita
 tore del convento del Monte Sion a Geru
 salemme. Risulta anche fondatore del Mon
 te di Pieta di Orvieto (1463), pur nel clima
 di aspri contrasti originatisi all'interno del
 P ordine in merito alia liceita dell'iniziativa
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 creditizia. Oltre a essere stato autore di di
 versi trattati teologici e di florilegi, di cui
 viene identificata una considerevole quan
 tity di codici (interamente o parzialmente
 autografi) dispersi in varie biblioteche ita
 liane ed europee, nei 1477 trascrisse la tre
 centesca Legenda bead Luchesij di Barto
 lomeo de' Tolomei, quindi copio e postillo
 la Divina Commedia, conservata nei Vat.
 lat. 7566-7568, e risultano infine testimo
 niati i suoi rapporti con la societa fiorenti
 na dell'epoca attraverso la sua amicizia per
 sonale con Bernardo Ruccellai e i contatti
 con Lorenzo de' Medici, cui invio tre let
 tere (1475-1478).
 Th. Szab6, Pellegrinaggi, viabilitd e or

 dini mendicanti, pp. 191-204, dopo un'am
 pia panoramica sulle condizioni di viability
 lungo il medioevo per i transiti di mercan
 ti e pellegrini, restringe il campo d'indagi
 ne al tratto della Via francigena che attra
 versava la Toscana con i nessi viarii di col
 legamento, dove le pur frequenti strutture
 ospedaliere escludevano comunque la ge
 stione degli ordini mendicanti, per defini
 zione ordini non possidenti.

 S. Mori, Alle origini del monastero di
 Santa Chiara di San Gimignano, pp. 205
 14, focalizza l'origine del monastero nei
 1261, edificato sui terreni di famiglia dal
 benefattore locale Ildebrandino da San Gi
 mignano per un gruppo di damianite pro
 venienti da Castelfiorentino, centro di irra
 diamento dei primi movimenti francescani
 femminili in Toscana nell'ambito delle ge
 nerali tensioni tra le comunita matrici e le
 loro gemmazioni.
 A. Rigon, Ordini mendicanti e politico

 territoriale urbana dei comuni nellTtalia
 centro-settentrionale, pp. 215-31, coglie con
 efficacia le linee portanti del radicamento
 sul territorio degli ordinamenti mendicanti,
 con la specificita antiereticale per i dome
 nicani e una presenza piu capillare anche
 nei centri minori per i francescani. Nei qua
 dro dei mutati assetti urbani la loro diffu
 sione fu tuttavia determinata dall'appoggio
 congiunto della Santa Sede e dei vertici co
 munali, che vedevano favorita l'aggrega
 zione demica in aree in cui era attivata una
 sistematica bonifica agraria e un rinnovato
 progetto di cura animarum sganciato dai
 tradizionali reticoli parrocchiali.
 Ch.M. de La Ronciere, Societa locali e

 ordini mendicanti nella Valdelsa fiorentina

 del Trecento (1300-1370), pp. 233-58, ri
 badisce come il riflesso di tali orientamen
 ti politici sia in effetti chiaramente desu

 mibile dalla normativa statutaria trecente
 sca dei comuni della Valdelsa del sec. XIV,
 contraddistinti da una forte rappresentanza
 artigianale e mercantile disposta ad offrire
 contributi edilizi ed elemosine annuali per
 garantirsi l'assistenza spirituale dei frati
 mendicanti.

 O. Muzzi, // comune di Colle Valdelsa e
 gli insediamenti mendicanti (XII secolo
 meta XIV secolo), pp. 259-78, concentra su
 base documentaria le fasi del radicamento
 e del differente favore sociale goduto dai
 fratres minores e dagli eremitani di Sant'A
 gostino nel comune di Colle Valdelsa nel
 l'arco di circa due secoli.
 C. della Valle Haimovici, La presenza

 del Terz'Ordine francescano in un docu
 ment del 1249, pp. 279-82, illustra un do
 cumento del fondo dell'abbazia benedetti
 na di San Michele di Marturi, in cui e at
 testato il declino dell'ordine benedettino a
 favore del credito crescente acquistato a
 Poggibonsi dai frati minori e dal terz'ordi
 ne francescano gia alia meta del sec. XIII;
 segue una sezione destinata agli approfon
 dimenti artistici e architettonici emersi dal
 lo studio dei conventi mendicanti in Val
 delsa: L. Bartolini Salimbeni, // conven
 to mendicante: origini, evoluzione, tipolo
 gia, pp. 283-92; I. Moretti, Insediamenti
 e architettura dei mendicanti in Val d'El
 sa, pp. 293-37; B. Santi, Un prete-pittore
 in Val d'Elsa: Pier Francesco Fiorentino,
 pp. 339-42.

 Specificatamente incentrato sull'avvento
 locale delle comunita degli eremitani di s.

 Agostino e infine il contributo di G. Gelli,
 Origine e sviluppo degli insediamenti ago
 stiniani in Val d'Elsa, pp. 343-52. In chiu
 sura completano il volume le interessanti
 Conclusioni di F.A. Dal Pino (pp. 353-64).

 SlMONA GAVINELLI

 Le registre de pret de la Bibliotheque du
 College de Sorbonne [1402-1536], Dia
 rium Bibliothecae Sorbonae Paris, Bi
 bliotheque Mazarine, ms. 3323, edite et
 annote par Jeanne Vielliard, avec la col
 laboration de Marie-Henriette Jullien
 de Pommerol, Paris, CNRS, 2000 (Do
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