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n u m e ra te  o col nom e del g iocatore, si m escolavano  in sacchett i  e si facevano  e s tra r re  
da  un bam bino ;  v inceva  la scheda  co r r isponden te  al n u m e ro  o al nom e sc rit to ; gli 
a l tr i  dovevano  usar  pacientia , p aro la  che fu poi so s t i tu i ta  da  u n a  cedola b ianca  (1). 
Per  t u t t o  il secolo XVI è un avv icendars i  di concessioni e d ivieti di lo tt i  pubblici <2), 
che non fu rono  rego la rm en te  o rd ina t i  e concessi in ap p a l to  se non nel S e t tecen to .

I ca t t iv i  esempi v en ivano  d a l l ’a l to  e av e v an o  azione m a gg io rm en te  malefica, in 
quel fe rm en to  di r innovazione e di dissoluzione, che a g i ta v a  l’u m a n o  consorzio. A 
m isura  che la c iv iltà  cresceva, ragg iungevano  il colmo an ch e  le passioni più tu rp i .  
Certi tr is t i  par t ico la ri  della v i ta  p r iv a ta  non possono essere omessi,  q u a n tu n q u e  in

q u es ta  v ia  lubrica sia facile scivolare 
e cadere dove  non si vo rrebbe .  Nel 
concet to  della m o ra l i tà  si a n d a v a  p e r 
dendo  l’e s a t t a  d is t inzione f ra  il bene e il 
male, se un  onesto  pa t r iz io  vene to  c h ia 
m a v a  v ir tuoso  Alfonso d ’Este, perchè 
non u sava  mai con donne  a l tru i ,  e nella 
sua vedo v a n za  si a c c o n te n ta v a  di d e 
fiorare ragazze, assenzienti  i genitori,  
le quali poi si acca sav a n o  con la rga 
dote , prezzo del disonore <3). Inv e te ra ta ,  
m a d iv e n u ta  più scanda lo sa  la co rru 
zione del clero, se parecchi p re la ti  e- 
rano  in fetti  di mali osceni, come A n
drea  L ando  arc ivescovo di Creta , che 
morì di m al franzoso  <4). A ltri pu b b lic a 
m en te  u sa v an o  con m eretr ici ,  come il 
card inale  Ippolito  d e ’ Medici, che ve
n u to  nel 1532 a Venezia, ospite  del
l’am b asc ia to re  Cesareo, non  ebbe v e r 
gogna di a n d a re  a dorm ire  con la fa 
m osa cor t ig iana  Z affe tta  <5); al tr i  ancora, 
meno im p ru d e n ti ,  sceglievano concu-" 
bine sane, e ai loro b as ta rd i  d a v a n o  
u n a  fa lsa  p a te rn i tà ,  nascondendo  la 

p rop r ia  con la fo rm u la :  Hoc loco nom inari non licei (6).
Un vizio innom inabile ,  che inqu inò  i cos tum i di Grecia e di Roma,, si era diffuso

('
« ch i h a  m esso  si re d u sen o  in  c e r te  b o te g e  a  q u e s to  d e p u ta d e ,  d o v e  in  do  s a c h e t i  è t a n t i  boUTtirii q u a n t i  q u e lli h a n n o  
« d e p o s ità  in  u n o  s a c h e to ; e t  in l ’a l t r o  t a n t i  b o le tin i p u r  sc r it i ch e  d irà  el ta l  p re c io , ch i d ise jp a c ie n t ia .  E t  cu ssi re d u ti  
« t u t t i ,  si c h ia m a  u n o  p u tin  e t  si f a  b en  m e ss e d a r  li b o le tin i in  d i t t i  s a c h e t i ,  p o i c a v a  fu o ri el n o m e  d ii p r im o  s a c h e to  
« e t  v a  a l s e co n d o ; se v ie n  p rec io  q u e lo  li to c h a  è su o ; se v ie n  el b o le tin  ch e  è sc r ito  p a c ien tia  n o n  v a d a g n a  n u la  e t  è so 
« d is a v e n tu ra ;  s ich è  ogn i d ì in  R ia lto  si s ta  su  q u e s te  p ra t ic h e . E t  p a r  che  L u d o v ico  d a  L a F a i ta  v o g li m e te r  d u c a ti  4000 ,
« e t  t u t t i  ch i v o i e sse r, p e r  q u a n t i  b o le tin i v o g lin o , d ag i d u c a t i  X  p e r  b o le tin  ».

(1) S a ñ u d o , X X X II I , 13.
(2) N el 1591 u n a  lo t te r ia  p u b b lic a  è o r d in a ta  d a llo  S ta to ,  p e r  d a r  c o m p im e n to  a lle  f a b b r ic h e  su l p o n te  d i R ia lto . 

D ice il d e c re to : « S ia  co m m esso  a lli P ro v v e d ito r i  s o p ra  la  fa b b r ic a  di esso p o n te . . . .  che  d e b b a n o  f a r  fa re  u n  lo t to  di 
« sc u d i 100 m ila  a  scu d i 2 p e r  b o lle tin  ». (A rc h . d i S ta to ,  C ons. P reg a d i, 2 m a rz o  1590). In  se g u ito  (29  g iu g n o ), c a u sa  le  
m o lte  d iffico ltà , il S e n a to  o rd in a  d i re s t i tu ir e  i d e n a r i  a i g io c a to r i . C fr. D o l c e t t i , o p . c i t . ,  A p p . V , p ag . 226.

(3) R elaz. degli am basc. v e n . a l Sena to  a  c u ra  di A . S eg a rizz i, B a ri , 1912, v o i. I , p a g . 43 , R e la z . M anolesso . Il M a
n o lesso  n on  fu  a m b a s c ia to re ; m a  sc risse  u n a  re laz io n e  su  F e r r a r a ,  in t r o d o t ta  f r a  q u e lle  deg li a m b a s c ia to r i .

(4) S a ñ u d o , V I, 294.
(5) Id ., L V II, 112.
(6) Q u e s t’u l t im a  fo rm u la  s in g o la r is s im a  si t r o v a  in u n  a t t o  di b a t te s im o  (1498) d i u n  n e o n a to , il cu i p a d re  e ra  

con  ogn i p ro b a b i l i tà ,  il c a n o n ico  G io v an n i A u g u re llo . B i s c a r o , Lorenzo  M arcello  c i t . ,  p ag . 18.
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