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dal Collegio, r isposero non esservi a s iffatto  male che un r imedio, quello di tag lia re  a 
m e tà  i bes tem m ia to ri ,  com e facevano  i tu rch i  Il Governo  non a v e v a  bisogno di 
consigli per rendere  a troc i le pene, e M arin S añudo ,  il 5 maggio 1519, scrive con rac 
capricc ian te  laconicità :  « E tia m  eri, d a  poi d isnar,  in Q u a ra n t ia  cr im inal,  fono expediti  
« t re  b ia s te m ato r i ,  quali  quella  se t im a n a  s a n ta  b ias tem ono  m olto  in l’hos ta r ia  dii Bò 
« a  Rialto . E ra  in  sua  com pagnia un  prete. Fo preso m a n d ar l i  in u n a  p ia ta  per  Canal 
« g ran d o ,  c r idando  la sua  colpa, poi a R ia lto  per  mezo l’hos ta r ia  p re d i ta  il sia ta jà  
« la lingua, dem un  a  S an  Marco in mezo le do  coione condu ti  li sia ca v à  li ochi et 
« la m an  des tra ,  e t  sia confinati in ques ta  t e r r a  a esempio di al tr i  » <2). E  il m ite  S a

ñudo  aggiunge: « Fo bella p a r te  et cossa 
« n o ta n d a  ». Alle bes tem m ie  che offende
v an o  la religione erano parif icate  nei ga- 
stighi le imprecazioni in v i tu p e ro  dello 
s ta to  <3). Ma il m a lta len to ,  insofferente di 
costrizioni, d iss im ulava  le bes tem m ie  con 
a l teraz ion i di parole . Così la frase incri
m in a ta :  al dispetto di D io, si v e lav a  con 
q u e s t ’a l t ra :  al conspetto d i D io  o al con- 
spettazzo de D io te romperò i brazzi, te ca
verò el cuor. « Parole che sono in d u b i ta te  
« b ia s tem m e, per  su t te r fu g ire  la m e r i ta ta  
« p en a  » osservano  i Dieci, che cercavano  
di correr p ro n t i  al r iparo  con la « galia,
« corda, f ru s ta ,  prig ionia et bandi ,  ouero 
« a l tre  sor te  di pene » <4).

G enti e usanze s t ran ie re  recavano  
sulla laguna  b r u t t i  esempi e b r u t t e  d o t 
t r ine ,  che e n t ra v a n o  a poco a poco nelle 
case, p u r  v ig ila te  d a  t rad iz ion i ones te e 
decorose. Le fa tu e  cerimonie, specia lm ente  
di Spagna ,  av e v an o  c o n q u is ta to  e guas to  
perfino l’an im o  degli educato ri ,  che a v re b 
bero  d o v u to  essere i p r im i a da re  esempi 

di serie tà  (5). La boria ,  il sussiego, le cerimonie non im p ed ivano  però  ad  alcuni p a 
trizi di scagliarsi ingiurie  nei consigli, di tu m u l tu a r e  nelle ad u n a n ze ,  di m inacc iare  i 
giudici nei tr ibuna l i .  Il dileggio, lo scherno, la s faccia ta  insolenza crescevano a b b o n 
d a n te m e n te  nella c i t t à  che o sp i ta v a  l’Aretino . Non b a s ta v a  la sa t i ra  s t a m p a ta  e m a 
nosc r i t ta ,  m a  si an d a v a n o  c a n ta n d o  per  le vie cose dishoneste e vituperose. E  i can ti
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(5) U n  d o c e n te , n è  fu  u n ic o  e sem p io , de llo  S tu d io  d i P a d o v a , A ngelo  M a tt ia z z o , r ic o rre  a llo  s tesso  d oge  P a s q u a le  
C ico g n a , p e rc h è  u n  a l t ro  p ro fe s so re , in fe r io re  d i g ra d o , B on ifac io  R u g g e ri , a v e v a  a v u to  l ’a rd i re  d i p re c e d e rlo . Il doge 
t r o v a  che  la  co sa  n o n  è d i p oco  m o m e n to , e s c r iv e  « n o b ilib u s  e t  s a p ie n tib u s  v ir i s ,  G io v an n i S o ra n z o , p o d e s tà , e F ed erico  
« S a ñ u d o , c a p ita n o  d i P a d o v a , p e rc h è  v ie tin o  ta le  s c a n d a lo  ch e  p o r te re b b e  d im in u tio n e  d i q u e l la  d ig n i tà  c h ’ai S e n a to  è 
« p a rs o  d is tr ib u ire  p iù  in  u n o  ch e  in  a l t r o  o g g e tto » . (A rc h . d i S ta to ,  Q u a ra n tia  C r im ., f ilza  108, fa se . 102 , d u c a le  6, 
fe b b ra io  1591). L ’ep isod io  fa  r ic o rd a re  q u e llo  d i L o d o v ico  nei P rom essi S p o s i,  su l q u a le  c fr . L o m b r o s o ,  Precedenza  di 
m a n o  e m u ro  n e i « R e n d ic o n ti  d e i L in ce i» , a . 1923, s e r . IV , v o i. X X X II , fa se  5 -10  p a g . 102.


