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fu c h ia m a ta  dal pevare. T u t t i  ques ti  e al tr i  p ro vved im en ti ,  e le q u o tid ian e  elargizioni, 
pubb liche  e p r iv a te ,  che d iven ivano  più generose in occasione della P asq u a ,  del N a
ta le  e di a l tre  feste  solenni, non  b a s ta v a n o  a im ped ire  che molti  acca t ton i ,  quasi tu t t i  
d ’a l tr i  luoghi, andasse ro  e lem osinando  p e r  le vie. Il G overno consapevole  che « n iuna  
« op era t io n e  in ques to  m ondo  sia più g r a ta  al nos tro  S ignor Dio che av e r  cu ra  e t  carico 
« de p ro v ed e r  alle m iserabil c re a tu re  sue », era però severissimo verso gli s f ru t ta to r i  
della p ie tà  u m a n a ,  i quali,  coperto il volto, s im u lavano  di a p p a r te n e re  a « op tim e fa- 
« miglie r e d u t t e  in p o v e r tà  ». G l’im pos to ri  erano co n d a n n a t i  a lla  carcere e ad esser fru -  
stadi a  San  Marco e R ialto ,  ed era f a t t o  obbligo ai barcaiuoli ,  sotto pena de esserli bru- 
sate le barche, di non co n d u r  m e n d ica n t i  dalla  te r r a fe rm a  in c i t tà .  La q u es tu a  era 
perm essa  s o l t a n to  in certe  co n t ra d e  ai veri bisognosi, i quali  e rano  obbliga ti  di p o r ta r  
sul v e s t i to  « un  bolle t t ino  in c a r ta  pecora  so t to sc r i t to  dalli d a r .™  P ro v v e d i to r i  alla 
« S an i tà ,  con il qua le  sa rà  concessa licentia  di m end ica re  » <‘>. P a re v a  una  grande igno
m in ia  et etiam  cosa scandalosa  che u n a  folla di pezzenti,  in g ran  p a r te  v e n u ta  di fuori, 
andasse  g r idando  con voci lam en tose  per  le vie, corse da  gen te  l ie ta  e a f faccendata ,  la 
quale  poi si ac ca lcava  nelle b o t te g h e  e nei m erca ti ,  che, ricolmi d ’ogni cosa m ange
reccia, d av a n o  u n ’aria  f e s ta n te  alla c i t tà ,  dove nulla  nasceva,  m a t u t t o  si t ro v a v a  
a b b o n d a n te  (2). Il canonico Casola, da  buon  am brosiano ,  a m m ira  la abundantia  delle 
victualie  e, chiedendo ven ia  al la  sua p a t r ia ,  qual credeva fosse la p iù  abbundante, con
fessa che Milano non può co m pete re  con Venezia. Vero è che il Casola crede, e r ronea
m en te ,  che i V eneziani non si « curino t ro p p o  de m ang iare ,  per  essere t a n to  in ten ti  a 
« le m erc an t ie  » (3), ma ciò n o n o s ta n te  il « loco dove se vendono  le far ine  è così singolare 
«cosa ,  che al m o ndo  non  v ’è u n a  simile»; il pane  è di ta l  bellezza e b o n tà ,  che so l tan to  
a vederlo  in v i ta  a reficiarsi l ’homo etiam  ben stom achato ; in g ran  n um ero  i polli e altre 
generationi d ’uccelli per mangiare-, dei pesci è superfluo dire la im m ensa  q u a n t i t à ;  burr i  
e fo rm agg i più che a Milano, che deve essere el fondaco de ciò-, q u a n to  poi alle f r u t t a  e 
agli erbaggi pa re  che tu tti li za rd in i del mondo sorgano qui. Il bu o n  milanese t ro v a  sol
t a n to  a r idire  sulle carni, che si ven d o n o  con un grande pezzo de osso, e sui vini, che sono 
bensì in ta l  q u a n t i t à  quasi da non credere, m a, alla fine, si beve meglio a Milano.

P erchè  la c i t tà  non avesse a p a t i r  d ife t to  di ve t tovag lie ,  lo s ta to  ac q u is tav a  f ru 
m e n to  per  r ivenderlo  a m odico prezzo nei pubblic i fondach i;  nei casi di penur ia ,  come 
nel 1483, dava doni a quei n av iga to r i  che recassero g rano  dalla  Sicilia, dalla  Barberia ,  
dal la  C a ta lo g n a (4), e nel 1561 a quelli che « avessero co n d o t to  to rm e n ti  t r a t t i  così den tro ,  
« come fuori di Golpho, a b a n d a  des tra  e s in is tra  di te r re  aliene, a risigo loro » <5). 
Nel 1557 si d e l iberava  che t u t t i  i p rop r ie ta r i  di cam pi co l t iva ti  in te r ra fe rm a ,  nem ine  
excepto, dovessero  condurre  a Venezia t u t t o  il ricolto del f ru m e n to  « lasciando sola- 
« m e n te  q u a n to  sia per  le sem enze e t  per  v iver  delli gas ta ld i » <6>. Si s tab i l iva  pure  il 
costo  d ’a l t re  d e r ra te ,  e nel 1493 M arin S anudo  sc rìveva che la ca rne  di m anzo  non si 
p o te v a  v ende re  p iù  di due soldi la libbra , l’olio e le candele di sego più di q u a t t ro ,  e 
v ia  di seguito , so t to  la v ig ilanza  dei carrizadori di C om un, che dovevano  rende r  giù-
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