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sogliola (sfogio), cond i ta  con ce r ta  salsa agrodolce, d e t ta  saor. Con chiassosi b a n c h e t t i  
e sp illando il vino nuovo  si ce leb rava  anche  il San M artino ,  con un  t r ipud io  che, 
se non d iscendeva  dalle feste bacchiche dei pagani,  a v e v a  però con esse m olte  rasso
miglianze (1). R om orose  b r iga te  g iravano  la sera d iq u e l  giorno per  le s t rade ,  ferm andos i  
so tto  le finestre , in to n a n d o  in coro canzoni, con le quali facevano  mille augu r i  di p ro 
spe r i tà  e ch iedevano  doni di v iv a n d e  e di v ino  <2). In t a n t a  folla, di rado  s ’a t t a c c a 
vano  risse micidiali.  Le stesse divisioni t r a  la fazione dei Castellani, che p o r ta v a n o  il 
b e r re t to  e la fascia rossa, e quella dei N icolotti,  col b e r re t to  e la fascia nera ,  non com 
prom isero  mai la t r a n q u i l l i tà  dello s ta to ,  e le loro lo tte  cos t i tu ivano  esse stesse uno 
spe ttaco lo  pubblico ,  non degenerando  quasi m ai in conflitti  sanguinosi t r a  quegli uo 
mini, che nel pericolo della p a t r ia  si sen tivano  t u t t i  figli di San Marco. T u t to  il gran  
m o to  veneziano  pas sav a  t r a  la festosità .  I rozzi carnevali  dell’e tà  di mezzo an d a v a n o  
facendosi p iù  briosi e non fin ivano con la quares im a ; dal 1458 al 1607 si susseguono i 
decreti  dei Dieci, che v ie tan o  mascheras qui vadunt per civitatem  anche  fuori del ca r
nevale <3>. Insieme col M agnifico , con lo Z a n n i, col M attaccino, com parsi già sul te a tro ,  
incom inciano  a vedersi b r ig a te  di m aschere  con u n a  specie di cos tum e bacchico  e una  
corona di f ronde  in te s ta ,  che suonano  ch i ta r re  e m andolin i;  al tr i  cam uffa ti  d a  diavoli 
che t i ra n o  uova  piene d ’acque odorifere alle donne  affacciate alle finestre e v ia  v ia  <4). 
Negli stessi giorni t r is t i  e lu ttuos i  non si sapeva  r inunziare  alle feste. Così, per  esempio, 
nel 1509 lo sm a rr im en to  angoscioso per  la d is fa t ta  di G h ia ra d a d d a  non d u rò  a lungo, e 
G irolam o Priuli,  con la consueta ,  m a  non sem pre in o p p o r tu n a ,  ram pogna ,  osse rvava  come 
il carnevale  di queH’anno  funesto  fosse, più dell’usa to ,  allegro e romoroso, e « si solen- 
« nizzasse con t a n t a  allegria e bagordo , con q u a n t i t à  di m aschera te ,  balli e suoni, 
« come se fosse V ene t ia  nella più qu ie ta  pace  e nella più  ricca esistenza, t a n to  è 
« co r ro t ta  la g ioven tù  in ogni genere di lascivia anco abbom inevo ie ,  e t  in ogni sfac- 
« c ia ta  com piacenza » <5>. Da più o p p o r tu n o  e ragionevole giubilo fu accom pagna to ,  
dopo la v i t to r i a  di L ep a n to ,  il carnevale  del 1571, in cui des tò  am m iraz ione  u n a  n u 
m erosa  e sva r ia t is s im a  m asch e ra ta ,  com pos ta  di g iovani t rav e s t i t i  d a  s trad io t t i ,  da  
svizzeri, d a  tu rch i ,  d a  negri,  d a  pescatori ,  d a  orto lani,  che, fra  suoni e canti ,  segui
v an o  parecchi carri sui quali erano  i s im ulacri della Fede, di Venezia e delle tre  
pa r t i  del m ondo  a l lo ra  conosciute <6). Queste m a sch e ra te  d iven ivano  sem pre  p iù  sfar
zose con figurazioni m itologiche, as tronom iche  e allegoriche. Un le t te ra to ,  F rancesco
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B en v e g n u o  s ia  M a r tig n u n , 
c h e  se  a l le g ra  t u t t i  q u a n t i ,  
e m isse r , m a d u n a  e s a n ti  
e o g n ’a l tr o  c o m p a g n u n

B en v eg n u o  s ia  M a rtig n u n .
O g n u n  t r iu m p h a ,  b ev i, m a g n a  

b o n  fo rm a io , b on  f ru ta ia ,  
d e  b o n  c a rn e , b o n  la sa g n a , 
b on  g a llin a , b o n  c a p u n ,

B en  v eg n u o  s ia  M a rtig n u n ...
T u t i  v a d i  n o te  in tu rn o , 

m a g n a , b e v i in fina  z u rn o ; 
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d a m i n e s p u la  e m a ru n
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