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la g u n a  al canale  della B ren ta  e d a  ques to  alla l a g u n a (1). Il carro cessò qu an d o  fu in tro 
d o t to  l’uso delle porte, o sostegni, o chiuse, o cateratte.

L asc ia ta  la barca ,  i v iaggiatori t ro v av a n o  p ron to  il servizio dei cavalli, che era loro 
p ro c u ra to  dagli osti; quello della posta , d a p p r im a  affidato a corrieri veneziani,  fu nel 
1490, so t to  la v ig ilanza dei p rovved ito ri  del com un, concesso ai Tasso (Taxis), qu an d o  
q u e s ta  fam ig lia  bergam asca  d av a  all’Italia e ai paesi s tran ieri  il suo vas to  o rd inam en to  
posta le .  Sulla  fine del Cinquecento, i corrieri veneziani ripresero il loro servizio nei do 
m in i  della  R epubb lica ,  senza avere a lcuna relazione coll’az ienda dei Tasso <2>.

BARCHE DI VENEZIA CHE VANNO PER LA CITTÀ.
(D ag li « H a b it i  » del V ecellio).

N o n o s ta n te  la n u o v a  form a della c i ttà ,  l’uso del cavallo, in certe s trade ,  continuò  
pe r  t u t t o  il secolo XVI. Q uando, nell’aprile de! 1509, l’esercito veneziano s ta v a  p re p a 
randos i  a l la  guerra  con tro  i collegati di C am bray ,  si fece u n a  coscrizione di cavalli apti 
a tirar artiglieria, non so l tan to  nelle c i t tà , te r re  et luoghi di te rra ferm a ,  m a  anche in  questa 
nostra cita  di Venezia (3). Ma l’equitazione non era più in molto onore, e i mal p r a 
tici cavalca to ri  delle lagune offrivano am pio  argom ento  di m otteggi agli sc rit tori del

è r ic o rd a to  a n c h e  d a l M o n ta ig n e  nel suo  Viaggio  del 1580. I so s teg n i a  conca  a rm a ti  di p o r te  (v . la ta v o la  del C oro- 
n e lli) s o s t i tu iro n o  i carri su l p r in c ip io  del secolo X V II. Così nel 1609, c o s tru ito  nel tro n c o  d e lla  B re n ta  m o r ta  il so 
s teg n o  o ch iu sa  del M o ran zan , cessò , n e l 1614 c irca , il b isogno  del ca rro  a  F u s in a , e nel 1615 fu  to l to  quello  di M ar- 
g h e ra , e ssendosi d e v ia to  il f ium e M argenego  e reg o la te  le a c q u e  dolci de lla  B re n te lla  ed a p e r ta  la  C ava G rad en ig a  o 
C an a l sa lso  d i M es tre , in d i r e t ta  com u n icaz io n e  con la  L aguna .

(1) Il c a rro  s e rv iv a  p e r le  b a rc h e  p icco le ; le  g ra n d i d o v ev a n o  fa re  un g iro  p iù  lu ngo ; e n t r a r e  d a l la  b o cca  lib e ra  
d e lla  B re n ta ,  ch e  e ra  d ir im p e tto  a  M alam occo , r ifa re  il cam m in o  e n tro  te r ra  p e r  il c a n a le  di R e s ta  d ’A Igio, p e r  g iu n 
g e re  d i n u o v o  a  F u s in a , d o n d e  si r is a liv a  la  B re n ta  M agra  p e r  O riago  (p a la ta ) , M ira , D olo, S t r à ,  d ove  e n tra v a n o  nel 
n av ig lio  d i S t r à  e a r r iv a v a n o  a  P ad o v a .

(2) L a  c o m p a g n ia  d ei co rrie ri v en e z ian i eb b e  la  su a  sede  p r im a  a  R ia lto , d i c o n tro  alle  B eccherie , poi a  S an  M oisè 
in  c o r te  B a ro z z i; i T a x is  a v e v a n o  il loro ufficio in cam p ie llo  V a lm a ra n a  ai SS. A p o sto li. Q u es te  com p ag n ie  te n e v a n o  
m a s t r i  d i p o s te  n e lle  p rin c ip a li ta p p e  di te r ra fe rm a .

(3 ) A rch . d i S ta to ,  Sena to , T erra , reg. 16, c. 98 t .


