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Vorgetragen in der Sitzung vom 8. Januar 1881. 

• 

E i n l e i t u n g. 

Ueber das Deutsche Haus in Venedig. 

'Vas v or Zeiten · der deutsche Han del in Y eneùi rr zu bedeuten hatte 
o ' 

davon haben heutzutage wenige Deutsche nur mehr eine anniihernde 
Vorstellung; der Namen aber des Deutschen Hauses war fast ein Jahr-
hundert lang nahezu verklungen und verschollen - und doch erscheint 
die Handelsverbindung von dies- und jenseits der Alpen · und die · eben-
dadurch bedingte und geniihrte Verkehrs- und Gewerbthiitigkeit vom 
13.-18. Jahrhundert, mit der ·Blutezeit im 15. und 16. Jahrhundert so 
innig und lebensvoll, so machtig und ausgedehnt und culturgeschichtlich 
so hervorragend, dass diejenigen l\lanner, welche sich auf diesem Gebiet 
der Forschung und des Volksthums vertraut und eines glaubhaften Ur-
theils fahig gemacht haben, geradezu bekennen, der deutsche Handel in 
Venedig sei durch die Art und W eise, wie er von unseren Vorfahren 
getrieben wurde und nach den festen Gesetzen und Ordnungen der He-
publik von S. l\larco getrieben werden musste, ingleichen durch die hohen 
Werthe, welche er in Umsatz gebracht hat, wie auch als ein friedlicher 
Vermittler freierer Bewegung, feinerer Sitte und hoherer Bildung der 
grossen nordischen Handelsgesellschaft, der machtigen kriegfuhrenden 
Hansa vollstandig ebenburtig und in gewisser Riicksicht sogar uberlegen. 

Und in der That, wenn die Folgen einer Unternehmung und die 
Fruchte einer Anstrengung fur die volle Abschatzung ebenderselben in 
Anschlag zu kommen haben, man konnte sagen, in dem peutschen Kauf-
haus am Rialto in Venedig und um dasselbe bewegte sich auf einem 
allerdings bestimmt umgrenzten, aber alle 'Velt anziehenden l\Iittelpunct 
Jahrhunderte der Handel zwischen Orient und Occident, zwischen Sud 
un d Nord, das heisst also der W elthandel im Sinne der friiheren Zeit ; 
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dort am wunderbar palastgeschmiickten Canal grande war der offenc 
:Markt und di e reichste Niederlage aller ·w aaren, welche Europa begehrte, 
und aller Erzeugnisse, welche Jasselbe zum Austausch bieten konnte. 

l\Ian kann sicli ke1nen grosseren Unterschied denken, als zwischen 
der Hansa und dem Fondaco dei Tedeschi, obwohl Ziel und Absicht im 
Grunde bei beiden das gleiche waren: Erwerb und Umsatz, Gewinn und 
Reichthum. Die Hansa dringt, sich ausbreitend, sogar erobernd, als ein 
selbstandiger machtig-gebietender Stadtebund vor, wo sie ihrem Zwccke 
dienen kann und will; die deutsche Handelskorperschaft am Rialto be-
gniigt sich, gleichsam im Schutze machtiger ｇ｡ｳｴｦｲ･ｵｮ､ｾ｣ｨ｡ｦｴ＠ und gehoben 
durch die Gunst der viele 1\Ienschenalter hindurcll grossten und strcit-
barsten Handelsrepublik, - eigentlich selbst nur ein thatiges Glieù in 
diesem alle Krafte fiir sich fordernden Staatskorper, - dem Hamlcls-
geiste Venerligs zu dienen und damit dem eigenen Vortheil· zu lebeu. 

Die deutschen Kaufherrn in Venedig sind mit ihrem Eintritt in c1ie 
Stadt deren Schutzbefohlne - sie legen deshalb die \Yaffen, welchn sie 
auf der Reise fiihren, nieder bis sie die Stadt wieder verlassen; diesel ben 
gehen sozusagen im Gemeindeleben von S. Marco mit auf, sie tlwilcn 
Gli'tck und Ungliick Veneùigs; ja die Innigkeit dieses Verkehrs und di e 
\Yechselseitigkeit des daraus :fliessenùen \Voblstands beùingt sonùer Zweifel 
auch jene politische Ucbereinstimmung und Unterstiitzung, welche, vor-
nehmlich seit den grossen europH.ischen Anlaufen auf Italien uncl auf 
Venedig insbesondere, d. i. seit dem Ausgang des 15. Jahrhunderts, von 
der Signoria an den deutschen Stiidten geriihmt, von ihr vom deutselwn 
Bi'trgerthum verlangt und - gewiihrt wird. 

Der Ursprung des Fondaco (fontego in venezianischer l\Iundart) <lei 
Tedeschi, d. h. des I\auf-, I...ager-, W aaren- und W ohnhauses der Deut:-;<.;hen 
in Venedig hisst sich - soweit bis jetzt ermittelt ist - nicht auf eine 
Jahreszahl festsetzen. Es verhalt sich eben mit dieser nachher so gross-
artigen Einrichtung ebenso, wie mi t den meisten geschichtlichen Ein-
richtungen: aus gewissen kleinen, aber geregelten Verhiiltnissen, waln·-
scheinlich aus der erkliirlichen Gewohnheit, dass clie Deutschen ihren 
festen Absteig unù eine gemeinsame Herberge hatten, erwuchs soclann 
ein von Staatswegen besorgtes, durch Rechte und Gesetze geonhwtes 
landsmannschaftliches Ilaus- und Handelsamvesen der Deutschen Nntion 
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am Rialto, auf welches dann der aus dem Orient stammenùe Ausdruck 
sinn- und begriffsgemass iibertragen wurde. Di e christlichen N" ationen 
namlich und ihre Factoreien oder Consuln in rrioslimischen Stiidten hatten 
bereits seit dem 12. Jahrhundert ihre abgesonderten Lager- und Kauf-
hauser o der auch ganze derartige Bezirke; solche hiessen fondici (funti ci), 
das will sagen Herbergen oder Gasthauser. 1) Auch die Tiirken in Venedig 
hatten ihr fondaco, wie andere Nationen ihre Stamm- und Standquartiere, 
die Griechen, die Armenier, die Hassen - und wer kennt nicht die riva 
dei Schiavoni? · Auch in deutschen und al;>endlandischen Hanrlelsstadten 
begegnet m an solchen, im Grunde natiirlichen Quartier- oder 'y ohnungs-
benennungen, abgesehen der vielen ,}u<.lengassen". 

Kann man rlie Ankniipfung von Handel und Wandel zwischen Ober-
Italien und Vep.edig und Deutschland mit geschichtlichem Anhalt bis auf 
die Zeit Karls cles Grossen zuriicklegen - das altberiihmte Aquileja, 
dessen Patriarch spater nach S. l\Iarco iibersiedelte, war bekanntlich fur 
jene fri.iheren Jahrhunderte gleichsam Sitz der kaiserlichen Staatskanzlei 
und deshalb birgt man noch heute in Venedig ehrwurdige Staatsacten 
unserer vaterla.ndischen Geschichte - so wird man nicht weit abirren, 
wenn man die Ueberweisung und planmassige Regelung des Deutschen 
Hauses von Staatswegen in jene Periode versetzt, welche auch die Schopferin 
cles venezianischen Handels in seiner weltgeschichtlichen Be<leutung ge-
wesen ist, d. h. in clen Anfang des 13. Jahrhunderts, als Heinrich Dandolo, 
der klugste so vieler staatskluger Dogen, theilweise mit <len Kriiften des 
vierten Kreuzfahrerheeres Constantinopel - das Emporium der alten 
'Yelt - eroberte und durch sein ki.ihn uncl gliicklich durchgefuhrtes Unter-

l) Ueber die Etymologie dieses Wortes und seiuc Gesc!Jichte hat auf Grund .der orientaliscben 
und romanischen Spracbforschung und mit Erwiigung des Gebraucbes desselben im morgen- und abend-
liindiscbcn Verkehr jiingst ausfuhrlicb gehandelt Herr 1r. Heyd in den Sitzungsberichten unserer 
Akademie 1880. Phil. bist. Cl. I, 5, G17 ff.; nach dem, was ich selbst kurz in der VorreJe zum 
Capitolar d es deutschen Hauses p. V un d in meiner Anzeige von W. Heyd, Geschichte d es Levante-
bandels im :Mittelaltcr - l'>Iiincben 1880 - S. Il ausgesprocben babe, kann icb dem Ergebniss der 
Heyd'scben Untersuchung iiber die urspriingliche Identitiit von ,Fzmda und Fondaco" ohne Bedenken 

beitreten; beide entstammen dem arabischen fundurz. . 
In Venedig gab es un d gibt es noch beute auch eine calle dei Tedeschi bei S. Samuele, ｾｯ＠

sich Bisquitbacker, wdche znerst auf der Laguneninsel S. Elena. Niederlassung erhalten ｾ｡ｴｴ･ｮＬ＠ ｾｭ＠
Spital crwarbi!n (1438); ferner einen ramo e campo dei 1 edeschi bei S. Giacomo dell' ｏｲｾ＠ o. w o s1ch 
Tuchmacher aus Gradisca festgesetzt hatten; vgl. Tassini Curiosità Veneziane P· 254. 
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nehmen den siegreichen Lowen von S. .:\!arco znm Wachter und Hort 
an allen Platzen und Orten. cles ostlichen Imperiums machte, wo seine 
gewandten, tapfcrn, ausharrenclen und selbstvertrauenden 1\Iitbiirger die 
Seele cles Schatze bringenclen, ihre Vaterstadt begliickenden Handels zu 
entwickeln fort und fort hestrebt waren. 

Di e Freiheit cles V erkehrs, w el che si c h di e V enezianer v or und in-
sonderheit nach jenem weltgeschichtlichen Ereigniss allenthalben in der 
Levante und rings am Becken des mittellandischen ｬ｜ｉ･ｾｲ･ｳ＠ zu verschaffen 
wussten; trugen sie, soweit es der Staatsvortheil gestattete, d. h. mit 
steter Riicksicht auf Erhaltung und 2\Iehrung der 6ffentlichen Einnahmen, 
welche wesentlich auf Zolle und Gefalle, auf Eingangs- und Ausgangs-
und W aarensteuern gestellt waren, auch auf jene ii ber, welchen Venedig 
selbst zum l\Iarkte cliente; und unter diesen Fremden . genossen die 
Deutschen lange Zeiten besonderes \Yohlwollen, wie sie im Handels-
geschafte die erste Holle gespielt haben. 

Der Bestand des Fondaco am Rialto ist schon in der ersten Halfte 
cles 13. J ahrhunderts bezeugt; auf di e Aktenstiicke aus de n J ahren 12 2 8, 

1232, 1242, 1260, 1266, welche theils im Liber Plegiorum, im <Archivio 
Veneto, herausgegeben von Predelli, verzeichnet sind, theils von mir in 
der Vorrede zum ,Capitolare dei Visdomini del Fontego dei Tedeschi in 
Venezia" - Berlin, 1874 erwahnt werden, hat schon Herr \V. He:yd in 
der Anzeige dieses Buches hingewiesen. Zwei eigene lleamten, aus den 
angesehensten Familien cles Freistaats, sogenannte Vicedomini, vertreten 
die Regierung; i m J ahre 12 6 8 werden drei solcher Aufsichtsbeamten ein-
gesetzt und diese Einrichtung wabrte dann Jahrhunderte; man kann 
jenes Jahr als ein ｧ･ｳ｣ｨｩ｣ｨｴｬｩ｣ｨＭｬｾ･ｲｶｯｲｲ｡ｧ･ｮ､･ｳＬ＠ als einen l\Iarkstein in 
der Entwicklung cles Fondaco betrachten; mi t eleni Einsetzungs-Statut der 
3 Vicedome beginnt auch das Capitular derselben, welches - wie eben 
erwahnt - im Jahre 1874 zum erstenmal beUannt gegeben worden ist. 

Diese festere Gestaltung unseres Deutschthums am Rialto trifft also 
gerade auf jene Decennien, in welchen sich auch deutsches Le ben und 
deutscher Handel an den baltischen Stromen gebieterisch verbreitete, als 
,an der Trave, \Varnow, Oder, Weichsel, Nogat, l\Iemel, Duna die festen 
Hafenplatze entstanden, welche durch die belebende Nahe des l\Ieeres· zu 
rascher Bliite gelangten und sich bald den Handelsstadten cles inneren 
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Deutschlands als die natiirlichen Vermittler cles ganzen baltischen Ge-
schaftes clarzubieten vermochten," als die Deutschen in Wisby zu gleichen 
Theilen mi t den Gothlandern di e Obrigkeit bilcleten (12 6 3), eine Ent-

icklung von 1\Iacht, Reichthum und .Mannheit, welche einige Zeit spiiter w . 
dem Venezianer Mari n Sanuto den Geùanken erregte, auch aus chesen 
Stadten, aus ,Holsatia" und ,Sclavia" Zuzug fiir Wiedereroberung cles 
heiliaen Landes zu gewinnen. . 

0

Die Vicedome fiihrten eine vollkommne und ins ･ｩｾｺ･ｬｮ･＠ reichende 
Aufsicht iiber das ganze Haus; sie waren. filr ihre Verwaltung, welche 
sicli immer auf ein Jahr erstreckte, in allen Stiicken ｶ･ｲ｡ｮｨｶｯｲｴｬｩ｣ｾＬ＠ ver-
antwortlich nach der Scharfe venezianiscber Gesetze, welche be1 allen 
Beamten oder Betrauten jeclen Sondervortheil in Gaben und Geschenken, 
jeden personlichen Gewinn oder X utzen, welcher aus der anvertrauten 
StellunO' herkam, verboten und mit peinlicher Strenge ahndeten. 

ｄｾ＠ Vicedome hatten die Rechtsprechung und Strafgewalt iiber alle 
Unterbeamteu rtnd Angestellte im Fondaco. Siu iiberwachten ､｡ｾ＠ ge-
sammte HaridelsO'eschaft im Hause; in ihre Cassa flossen alle Gebuhren, 
welche, wohl und doppelt verbucht, aus dem \V aarenumsatz daselbst der 
Staa tscassa zuzufiihren waren. . 

Jeder deutsche Kaufmann, welcher mit Waaren nach Vened1g ｾｭｭＬ＠
um sie daselbst loszuschlagen, ,yar verpflichtet, a m Fondaco abzustmgen; 
der Barcaruole, welcher ihn anderswohin geleitete, ware ii bel ｧ･ｦ｡ｾｮﾷ･ｮＮ＠

Nur im Fondaco durfte er auspacken uml verkaufen; nur ùort w1eder 
l d d bl,e1·sen· kein Freni der dm·fte i m Fondaco Gescbufte machen; a en un a , . n·· cl 1 
der Deutsche nur von Venezianern kaufen und auch d1ese .u.an e muss-
ten den VorsHi.nclen des Ilauses angezeigt. werden. Zwei Factoren, .. ＮＢｾｶ･ｬ｣ｨ･＠
im Hause selbst wohnten, hatten als Spediteure den Aus- und Emgang 
der \Vaaren zu iiberwachen. 

Die VermittlunO" aUer Kaufe in- und ausserhalb cles Fondaco be-
o ·) l O' e 3 O an sorD"ten beeidiO'te l\Iakler oder Sensale (messetae, sansen - ano 

､･Ｑｾ＠ Zahl· der
0 

deutsche Kaufmann konnte nicht wahlen, das Loos gab 
ihm fiir den jeweiliO'en Aufenthalt seinen l\Iann; eine ｳｰ｡ｴｾＮｲ･＠ ｖ･ｲｯｲ､ｮｵｾｧ＠

0 

S 1 · 1 ·nen auszuwalllen. Je em-gestattete aus drei geloosten ensa eu SlC 1 m . d Ｌｾ＠

' d · rsuchungsrmcher as er-traO"licher diese l\Iaklerposten waren un Je ve 
1 

0 

• 1 ·· 1fiO'er sind die l\lassrege n gegen mittlungsgeschaft ersch1en, umso 1a1 o 
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-" .... \. 
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Deutschlands als die natiirlichen Vermittler cles ganzen baltischen Ge-
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icklung von 1\Iacht, Reichthum und .Mannheit, welche einige Zeit spiiter w . 
dem Venezianer Mari n Sanuto den Geùanken erregte, auch aus chesen 
Stadten, aus ,Holsatia" und ,Sclavia" Zuzug fiir Wiedereroberung cles 
heiliaen Landes zu gewinnen. . 

0
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､･Ｑｾ＠ Zahl· der
0 
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0 
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Untreue, Unterschleif und Verheimlichung von Seite der Regierung. Kauf 
und Verkauf auf Credit war entschieden verboten. 

Zur Unterstiitzung bei ihrem Amte, der Aufsicht und des Rechnungs-
wesens hatten die Vicedome Unterbeamte, 2-3 Schreiber (scrivani) und 
Notare (noderi); dazu eine Anzahl offentlicher Schutzmanner (fanti). Alle 
diese scharften gleichsam ·das Auge der Regierung wider alle Versuche 
durch Schein, Trug und Falschung der Gemeinde Schaden zu bringen. 

Da das Fondaco Eigenthum des Staates war: lag den Vicedomen 
auch die ganze Hausordnung und ｂ･ｷｩｲｴｨｾ｣ｨ｡ｦｴｵｮｧ＠ ob; die geregelte 
Vertheilung der Zimmer, die Anweisung der Gelasse, Gewolbe und Lager-
raume, der V erschluss der Thiiren und Thore stand unter ihrer Obhut. 

Wie beim eigentlichen Geschi:iftsverkehr im Fondaco als Kaufhaus 
eine grosse Zahl von Leuten zu iiberwachen war, di e \Vag- und nless-
meister pesa dori -ponderatòri, eli e Binder un d Packer ligadori, di e 
Trager bastasij, die Blei-Anleger balladori, die Ausbieter oder Auctiona-
toren incantadori, denn der Handel in vielon Sachen geschah auf dem 
W ege d es Angebotes und Aufstreichens, dazu noch Karner, Fahrleute mlll 
Knechte - von den Fattori war schon oben clie Rede -, so hatte der 
Hausdienst als solcher seine bestimmten und verpfiichteten Personcl!. 
Yoran stand hier der Hausmeister (fonteger, masser); er hatte <li l• 
Schliissel der Wohngelasse in V erwahrung, welche er den deutschen .An-
kommlingen· in wohlgehaltener Ordnuno- abzuo-eben hatte· an ihn musste . o o ' 
der abreisende Kaufmann dieselben wiedex personlich einhancligen. Eine 
\Yeile stand .ihm ein Kanunerer (cameriere) zur Seite. Nicht olme gewisse 
Bedeutung war ferner der \Virthschaftspachter des Fondaco, der Keller-
meister taverner. Die Deutschen verkostioten sich zwar selbst und assen o 
seit alters zusammen an zwei Tafeln, erhielten aber ùen \Vein, wenn auch 
unter Begiinstigung, von der Behorde geliefert. Beim Verzapf dieses 
steuerbaren· Getrankes konnte viel Unfug statt haben: und es galt, sich 
eines verlassigen Pachters zu versichern. Koch und Unterkoch und die 
Laufjungen, wohl auch Sensale, Binder und Lader konnten, solange sie 
im Hause beschaftigt waren, einen Trunk aus der Taverne erhalten, sonst 
aber. Niemand, nicht einmal der Vicedom. Der Pfortner - portener -
batte strenge Stunde des 'Thorschlusses einzuhalten· Kommen uml 

' Gehen der Inwohner und Angestellten war nach dem Glockenschlao- be-
o 

9 

stimmt; e ben derselbe bildete zugleich wieder die Contrale ilLer die 
dienstthuenden Schutzmanner. 

Stramme Ordnung und volle Pflichttreue verlangt Veneùig iiLerall, 
und diese Sfmlen seines Organismus stehen auch in der festen Glieùerung 
des Fondaco. 

Alle von den Deutschen eingefiihrten W aaren mussten - wie ge-
sarrt- im Fondaco verkauft werden; nur Kleinbandler unù Kurzwaaren-
ｫｩｾｩｭ･ｲ＠ konnten von den Vicedomen die Erlaubniss erhalten, mit ihrem 
Kram in der Stadt sich Abnahme zu verschaffen. Kein Fremder oder 
Beisasse durfte- wie gesagt- mit den Deutschen im Fondaco oder ausser-
halb Geschafte machen, ｬｾ､ｩｧｬｩ｣ｨ＠ der eingeùorne Venezianer; nur hinwieder 
Tucb- un d Seidenweber, :Messer- und Zeugsclnnieùe, w el che in V enedig 
\Yohnten, konnten an Deutsche un d Fremde in ihren \YerksUitten ver- .. 
kaufen. 

So eingeschriinkt und i\Lerwacht der deutsche Kaufmann ｶｯｾｵ＠ ａｵｧ･ｾﾭ

blick der Ankunft bis zur Stunde der Abreise erscheint und b1s auf dw 
l\litna.lnne der \Vegzehrung, so wenig hinderte dieses alles die Entwick-
luno· eines Handelsverkehrs, grossartig selbst nach heutigem :Jlasstab. 

0 

Gab es auch auf beiden Seiten, hier der Ansti.iml,e und Deschwerden, 
dort der Uebergriffe und Hemmnisse genug und wie einmal die ｾｉ･ｮｳ｣ｨｾｮﾭ
natur ist, so ｨｾｩｵｦｩｧ＠ als irgendwo, tritt uns die deutsche Unart selbst nn 
Ausland sich gegenseitig zu reiben, der deutsche Erbfehler, welchen em 
von mir ans Licht gezogener Politiker cles 15. Jahrlmm1erts - ｬ｜ｉ｡ｲｾｮｵｳ＠

Gratianopolitanus 2) - schlagend also ｺ･ｩ｣ｾｭ･ｴＺ＠ ｇ･ｲｭｭｾｩ＠ . ｾｮｵｭ＠ ｰｲｾｰｲｭｮｾ＠

vitium habent, per quod vitium ut plunnmm sunt ÙIVlsi. unus ｳ･ｭＱｾ･Ｑ＠

vult antecedere alium, quod ma1um et pessimum est! - ｡ｵ｣ｾｬ＠ nn 
Deutschen Haus in Vene<lig, in der Weinkneipe, an den Tafeln, bm Zu-
theiluno- der Gelasse und sonst entgegen, im Grossen und Ganzen zogen 
beicle Theile der gastlich staatskluge, auf Nahrung seines ｌ･｢･ｮｳｮ･ｾｶ･ｳ＠

' . " v a· und die thatio-e ti.ichtwe, Tao· und Nacht smnende .:lenat von ene 1g, o ' o 

auf Absatz un d Gewinn rechnende deutsche Kaufmannschaft solche .. er-
kleckliche Vortheile aus den bestehenden Beziehungen, aus .der ｜ｙ･ｬｴ｢ｾｲｳ･＠
a m Rialto, dass di e verbindlichste Handelsfreundsehaft zWJschen .bmden 

· b"l b" t Cl 1875 Il 3 2) V gl. Sitzungsbericbte unserer Akadem1e P l. 1s · · · · · 

.lùh. d. I. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. Il. Abtb. 2 
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.TahrhundertA hindurch ungetri'lbt sich vererbte und weder durch poli-
tische Ereignisse abgebrochen, noch weniger dure h die Vorkonunnisse 
cles Tages und Geschiiftes eigentlich gestort werden konnte. 

"'enn der Senat von Venedig die deutsche Handelsstatte, das Fon-· 
daco ,das beste Glied der eigenen Stadt", die cleutschen Kaufleute ,seine 
theuersten Freunde" nennt, wenn er der ,herrlichen deutschen Nation", 
soweit es nur angeht, Schutz uncl Vorrechte gewahrt, so finden wir eben 
diese als werk- und wohlthatige Genossen des venezianisehen Gemein-
wesens in Beisteuern bei grossen Kriegen, in Unterstiitzung bei allge-
meinem Ungliick, bei Seuchen und Nothen, m Fiirsorge fiir Arme und 
Diirftige. 

.Es lag m den natiirlichen Verhaltnissen, dass die ersten Handels-
beziehungen zwischen V enedig und Deutschland von den zunachst an-
grenden Theilen, den alemanischen, schwabischen, bairischen Provinzen 
angekniipft wurden. Schon im l O. un d 11. J ahrhun<lert findon wir 
dariiber merkwiirdige Beweise und es sind namentlich die alemanischen 
Orte Ziirich, llorschach, Constanz, Basel, welche als Trager der ｇ･ｳ｣ｨｾｩｦｴ･＠
sich auszeiclmen; friihe auch tritt Hegensburg hen·or. Eben dieses 
Oberdoutscbland und seine Stadte waren zuerst im Fondaco vertreten; 
､｡ｾｵ＠ kamen. baìd Niirnberg und Augsburg, ostlich '\Vien, Cilli, Villach, 
ｌｾＱ｢｡｣ｨ［＠ d1e schw[ibischen SUidte Kempton, .:\Iemmingcn, Ravenslmrg, 
B1berach, U.lm; bald auch Strassburg und die rheinischen Stadte Speier, 
'\Vorms, l\Imnz, Coln, zuletzt .A.achen; a ber auch Niederdeutschland ist sei t 
dem Ende des 14. Jahrhunderts oft genannt; Liibeck und die hansischen 
Pliitze, bis endlich selbst Danzig mit seinen Getreideschiffen im adriati-
schen Golf erscheint. 

Auf den alten und beriihmten Heer- und Handelsstrassen welche 
ii ber die Kette der Alpen fiihren, durch die Steicrmark, ､ｵｲｾｨ＠ Tirol, 
durch die Sclnveiz bewegte sich allerlei Handelsgut hin unù ber· welche 
Sorge und l\Iiihsal begleitete damals solcbe Lasten! welches ｉｴｩｳｩｾｯ＠ kost-
baren Gutes! welcbe Zoll- und l\Iautbplackereien waren o-edulùio- zu 
iiberwinden und wurden standhaft getragen! 0 

o 

Die Deutschen brachten vor allem die Ausbeute ihrer Bergwerke an 
edeln ｵｮｾｬ＠ ｲｯｾ･ｮ＠ l\Ietallen unmittelbar nach Venedig; Golcl und Silber, 
sowohl fur d1e Ausmiinzung der Stadt als zur Versteigerung an Einzelne, 
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die am Rialto statt hatte; dann Eisen, Kupfer, Messing, Blei, Zinn. 
' steirische Eisenwaaren sind altgenannte Artikel. Aus dem Norùen lieferten 

sie Pelze. An l\Ianufacten Leder, Hornwaaren, Stoffe aus W olle und 
Baumwolle, vorziiglich auch Leinwand. Das Constanzer Linnengewebe 
war lange gesucht. '\V ollene Tiicher · theils eigenen Erzengnisses, theils 
aus den schon im l\Iittelalter bliihenden Fabriken von Flandern und Eng-
land, und Genfer Gewebe. 

Alle diese Dingè mussten loco Veneùig zum Verkaufe kommen, nur 
Pferde, Waffen und Lebensmittel waren freigegeben; aber sonst durfte 
nicht einmal auf dem nahen Festland, in Padua oder Treviso gemarktet 
werden; keinem V enezianer war es erlaubt, W aaren in Deutschland zu 
kaufen oder dahin zu bringen. Es waltet in allen diesen Verordnungen 
der durchschlagende Sn,tz, der Staatscassa a1s dem Stock aller verfi.igbaren 
l\iittel auch alle aus dem Handelsverkehr fliessenden Ueiclmisse in vollen 
Stromen ungcsclnnii1crt zu sichern: denn Einfuhr und .Ausfuhr unterlag 
dem berechneten Zollsystem und gar viele von den Deutschen gebrachte 
'\Yaaren o-ieno·en zu Schiffe wieder aus Venedig, in den Golf und nament-

o o . . •. 
lich .i\Ietalle und Tuch mit den sogenannten Be1rutfahrern m den Unent. 

Die uffentliche Schiffahrt Venedigs war namlich in vier grosse Ge-
schwader oder, wie man beute sagen wi.ir<le, in vier Linien (mmlae ge-
nannt) getheilt: e i ne l\I m la. gieng nach Alexanùria o der Aegypten; eine 
zweite nach Beirut oder Syrien, mit Beriihrung von Alexandrettn, Aleppo, 
Cypern; c1ie dritte nach Constantinopel uml llen Pontus, nach Tm:a; di e 
vierte nach der Berberei uml l\larocco ; von da nach Englancl mul Flan-
dern und bestrich riickwarts die atlantische mul :i\Iittelmeer-Ki.iste Spaniens, 
l\Iarseille, Sicilien. Aehnlich batte Ilamburg seit dem 14. Jahrhuwlert seine 
vier Linien, die .Englandfahrer, die Flandernfahrer, die Schonenfahrer 

und die Beraen- oder lslandfahrer. 
Der ｡ｮｾｨｮｬｩ｣ｨ･ｮ＠ und geschiitzten Einfuhr deutscher Kaufl1eiTll stand 

eine noch viel bedeutendere und eintriiglichere Ausfuhr ehemlerselben gegen-
iiber. Die Deutschen kauften in Venedig theils die Erzeugnisse cles dort bliihen-

r d G ·bfi · ｾ＠ theils die beo·ehrten W aaren den und gehegten h .. unst- un ewer msse:s, . . o ｾ＠

und Ertragnisse des Orients, welche die venezmmschen Galeen au:s ｡ｬｾ･ｮ＠
Liindern desselben, aus Nordafrika und aus Griechenland und Dalmatdien 

· 1 11 d' e· Dinae aeschah zumeist in er zusammenfiihrten; d1e Aus age a er 1es I o o 
2* 
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'\Vorms, l\Imnz, Coln, zuletzt .A.achen; a ber auch Niederdeutschland ist sei t 
dem Ende des 14. Jahrhunderts oft genannt; Liibeck und die hansischen 
Pliitze, bis endlich selbst Danzig mit seinen Getreideschiffen im adriati-
schen Golf erscheint. 

Auf den alten und beriihmten Heer- und Handelsstrassen welche 
ii ber die Kette der Alpen fiihren, durch die Steicrmark, ､ｵｲｾｨ＠ Tirol, 
durch die Sclnveiz bewegte sich allerlei Handelsgut hin unù ber· welche 
Sorge und l\Iiihsal begleitete damals solcbe Lasten! welches ｉｴｩｳｩｾｯ＠ kost-
baren Gutes! welcbe Zoll- und l\Iautbplackereien waren o-edulùio- zu 
iiberwinden und wurden standhaft getragen! 0 

o 

Die Deutschen brachten vor allem die Ausbeute ihrer Bergwerke an 
edeln ｵｮｾｬ＠ ｲｯｾ･ｮ＠ l\Ietallen unmittelbar nach Venedig; Golcl und Silber, 
sowohl fur d1e Ausmiinzung der Stadt als zur Versteigerung an Einzelne, 
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die am Rialto statt hatte; dann Eisen, Kupfer, Messing, Blei, Zinn. 
' steirische Eisenwaaren sind altgenannte Artikel. Aus dem Norùen lieferten 

sie Pelze. An l\Ianufacten Leder, Hornwaaren, Stoffe aus W olle und 
Baumwolle, vorziiglich auch Leinwand. Das Constanzer Linnengewebe 
war lange gesucht. '\V ollene Tiicher · theils eigenen Erzengnisses, theils 
aus den schon im l\Iittelalter bliihenden Fabriken von Flandern und Eng-
land, und Genfer Gewebe. 

Alle diese Dingè mussten loco Veneùig zum Verkaufe kommen, nur 
Pferde, Waffen und Lebensmittel waren freigegeben; aber sonst durfte 
nicht einmal auf dem nahen Festland, in Padua oder Treviso gemarktet 
werden; keinem V enezianer war es erlaubt, W aaren in Deutschland zu 
kaufen oder dahin zu bringen. Es waltet in allen diesen Verordnungen 
der durchschlagende Sn,tz, der Staatscassa a1s dem Stock aller verfi.igbaren 
l\iittel auch alle aus dem Handelsverkehr fliessenden Ueiclmisse in vollen 
Stromen ungcsclnnii1crt zu sichern: denn Einfuhr und .Ausfuhr unterlag 
dem berechneten Zollsystem und gar viele von den Deutschen gebrachte 
'\Yaaren o-ieno·en zu Schiffe wieder aus Venedig, in den Golf und nament-

o o . . •. 
lich .i\Ietalle und Tuch mit den sogenannten Be1rutfahrern m den Unent. 

Die uffentliche Schiffahrt Venedigs war namlich in vier grosse Ge-
schwader oder, wie man beute sagen wi.ir<le, in vier Linien (mmlae ge-
nannt) getheilt: e i ne l\I m la. gieng nach Alexanùria o der Aegypten; eine 
zweite nach Beirut oder Syrien, mit Beriihrung von Alexandrettn, Aleppo, 
Cypern; c1ie dritte nach Constantinopel uml llen Pontus, nach Tm:a; di e 
vierte nach der Berberei uml l\larocco ; von da nach Englancl mul Flan-
dern und bestrich riickwarts die atlantische mul :i\Iittelmeer-Ki.iste Spaniens, 
l\Iarseille, Sicilien. Aehnlich batte Ilamburg seit dem 14. Jahrhuwlert seine 
vier Linien, die .Englandfahrer, die Flandernfahrer, die Schonenfahrer 

und die Beraen- oder lslandfahrer. 
Der ｡ｮｾｨｮｬｩ｣ｨ･ｮ＠ und geschiitzten Einfuhr deutscher Kaufl1eiTll stand 

eine noch viel bedeutendere und eintriiglichere Ausfuhr ehemlerselben gegen-
iiber. Die Deutschen kauften in Venedig theils die Erzeugnisse cles dort bliihen-

r d G ·bfi · ｾ＠ theils die beo·ehrten W aaren den und gehegten h .. unst- un ewer msse:s, . . o ｾ＠

und Ertragnisse des Orients, welche die venezmmschen Galeen au:s ｡ｬｾ･ｮ＠
Liindern desselben, aus Nordafrika und aus Griechenland und Dalmatdien 
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Umgebung cles Rialto jcnseit des Fondaco, woselbst auch alle Wechsler 
und Bankhalter ihre Buden hatten; wesshalb Ritter Arnold von Harff 
(um 1499) meint: "ma.n konne wohl sagen, dass der Schatz von VenecliO' 
da liege auf dem Platze des Realt". · 

0 

Die Glaswaaren, die Emailgusse und Spiegel von l\Iurano, diese alte 
und noch heute betriebene Kunstindustrie, die Seiden- undBaumwollenO'ewebe 
verschiedenster Art, welche in V enedig gefertigt wurden, seine ｇ･ｳ｣ｨｾ Ｑ ･ｩ､･ﾭ
Gold- und Juwelierarbeiten fanden an den Deutschen ihre Liebhaber und 
fleis.sigen Abnehmer. l\Iit den venezianischen Goldstoffen, mit den Samten 
Taffeten und Veludi, mit den hochgeschatzten Cameloti, mit den ｐ･ｲｬｭｾ＠
und Schnilren, welche der Deutsche am Rialto O'ekauft hatte schmiickten 
. l H . o ' 

s1c I zu ｾｵｳ＠ d1e Furstinnen am Hof" und die ebrbaren Frauen des Biirger-
stands; eme l\Ienge von artigen Sachen un d feineren \Y aaren Giirtel und 
Borsen, Geflechte und Bander, Kamme, Paternoster, ｃｯｭｰ｡ｳｳｾ＠ u. a. cliente 
daheim zu stattlicher Auslage des 1\Iarktes .. 

. ｄｾｳ＠ l\Iorgenland aber lieferte kostbare und prH.chtio-e Sachen uncl 
eme reiChe Fulle nutzlicher Bediirfnisse. Rohseide und ｂｾｵｭｷｯｬｬ･＠

1

Edel-

steine nnd . ･｣ｨｾ･＠ Pe_i·len, Tcppiche und Gewebe, Elfenbein, Fm:bstofì'e: 
Zucker,_ ReJs, d1e grwchischen ·w eine, den 1\IalYasier, siisse Friichte untl 
Spezere1en aUer Art, vor allen den Pfeffer. 

Der Pfefferhandel war geradezu eine Lebensfrage der Stadt Yenedi()' · 
em Beschluss der Pregadi vom J. 141 G spricht dieses mit klaren W ｯｲｴＺｬｾ＠
ｾｵｳ＠ - Ｂ｣ｯｮｺｾｳｩ｡＠ cosa che in tute quante le marchadantie le qual se fa 
m la nostra c1tade de Venesia la marchadantia del · 1 · , . . . : penare sm a p m 
pnnc1pal e quella che pm tocha uniuersal111ente a 1' t · 't 1' · . nos r1 Cl ac 1111 e 
marchadanh" - vgl. Capitolare del Fonteo-o car) 228 l) llG · . \. b o · , . memer 
1 usga 8} derselbe Beschluss steht lateinisch im ·capitulare consulum mer-

｣Ｚｴｾｾﾷｾｭ＠ ca_p. 283' .. ･ｳｳ･ｾｾ＠ Ｑｾ｢ｳ｣ｨｲｩｦｴ＠ ich fiir Berlin besorgt ｨ｡｢･ＮＺｾＩ＠ Der 
ｾ＠ erbi ｾｵ｣ｨ＠ ' 011 Gewurzen uberhaupt in Deutschland un cl nach de m N orde n 
un l\IIttelaltcr muss gera<lezu colossal gewesen sein E1· S · 1 t 1 
lt V 

. . . . . n pr1c 1wor . t er 
a en enezmne1 - durch W e1ss uncl Schwa1·z <l' 11 d . h 1 !·I ·1 1 . n ' . . Ul c (. e n am e 
nn t aumwolle und Pfeffer sei ihre Sta Jt · 1 . . 1 

u < u reiC 1 !le\\ ore en mao- bezer1o·en 
'-' ' o o ' 

3) Vgl. meine Abba11dlnng ,Zur Quellenkunde des ve · · . · 
diesen Denkschriften (18'ifl) XV 1 unù d' N t' cl , nez!amscben Handels und Verhbres" m 

• • ' • le r o lZ azu ID der ,Zeitschrift fiir Handelsrecht" n. XXY. 
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was dieser zu bedeuten hatte. Aus den Hafen der Krim unù des ost-
lichen Pontus kamen feine Pelze, Biber, Zobel, Hermeline; dazu die Borlen-
und Gewerbserzeugnisse der Kiiste Norclafrikas und Italiens selbst Oele 

' ' Sudfriichte, Feigen, l\Iaronen, Datteln, Wachs, Salpeter, Corallen, 
Leder u. s. w. - alles dieses bildete die Riickfracht iiber die Passe der 

Alpen. 
Von der Grosse des Umsatzes im Deutschen Haus kann man sich 

eine Vorstellung machen, wenn man hort, dass der Venezianer Paolo 
.Morosini in einem auch sonst merkwiirdigen Brief an Gregor von Heim-
burg (um 1470) denselben jahrlich rund auf eine :\Iillion Ducaten schatzt; 
kauften ja doch die Deutschen 1511 'Yahrend dcs einen l\Ionats Januar, 
wie ich aus Marino Sanuto mitgetheilt habe, fiir 140,000 Ducaten 
\Vaaren; und der schon angefiihrte Arnold von Harff berichtet: "die 
Kaufleute sagten mir alida, das; ùies Kaufhaus thate alletage der Herr-
schaft. von Y enedig l O O Ducaten Fras gelten", d. h. Venedig erhalte 
diese Summe lediglich als Zoll- und Abgeld flir die verkauften Gi.'lter. 

Das Gebiiude, wie es heute steht, ist, nachdem ein verheerender 
Brand das friihere Haus 1505 zerstOrt hatte, unter dem Dogen Leonardo 
Loredan und zwar nach dem l\Iodell eines Deutschen Hieronymus (auch 
der beriihmte Frà Giocondo. hatte eine Zeichnung geliefert) aufgerichtet 
worden, ein durch Umfang, Festigkeit und Zweckmassigkeit ausgezeich-
neter Bau, ein noch heute sprechendes Denkmal internationaler Freund-
schaft. Das gewaltige Viereck, drei Stockwerke hoch, mit einem Pfeiler-
hof von 140 Bogen und entsprechenden Pfeilergungen von unten bis 
oben, und zwei grossen marmornen Treppen, welche in vier Absiitzen auf 
94 Stufen bis zum obersten Gaden fiihrten, enthielt ｡ｵｳｳ･ｲｾ＠ zwei grossen 
Siilen mit Balconen 70-80 \Vohnzimmer, die nothigen Dienstzimmer, 
etliche zwanzig grosse Gewolbe fiir l\Iagazine; nicht selten dienten bei 
der Fulle von· Kaufgiitern auch die ｇｾｩＮｮｧ･＠ und Treppen und der Hof zur 

l"agerung der \V aarenballen. 
Ebenderselbe Doo-e ein Gonner und politischer Freund der deutschen 

o' 
Nation, gestattete in einem denkwiirdigen Decret unseren Landsleuten 
eine grossere Selbstandigkeit ihrer Korperschaft, nachdem ihnen bereits 
kurz vorher zwei eigene Y orsteher, Cottimieri, dann Consuln genannt, 
von der Herrschaft be,villiot worden waren. Die innere Hausverwaltung 

b 



12 

Umgebung cles Rialto jcnseit des Fondaco, woselbst auch alle Wechsler 
und Bankhalter ihre Buden hatten; wesshalb Ritter Arnold von Harff 
(um 1499) meint: "ma.n konne wohl sagen, dass der Schatz von VenecliO' 
da liege auf dem Platze des Realt". · 

0 

Die Glaswaaren, die Emailgusse und Spiegel von l\Iurano, diese alte 
und noch heute betriebene Kunstindustrie, die Seiden- undBaumwollenO'ewebe 
verschiedenster Art, welche in V enedig gefertigt wurden, seine ｇ･ｳ｣ｨｾ Ｑ ･ｩ､･ﾭ
Gold- und Juwelierarbeiten fanden an den Deutschen ihre Liebhaber und 
fleis.sigen Abnehmer. l\Iit den venezianischen Goldstoffen, mit den Samten 
Taffeten und Veludi, mit den hochgeschatzten Cameloti, mit den ｐ･ｲｬｭｾ＠
und Schnilren, welche der Deutsche am Rialto O'ekauft hatte schmiickten 
. l H . o ' 

s1c I zu ｾｵｳ＠ d1e Furstinnen am Hof" und die ebrbaren Frauen des Biirger-
stands; eme l\Ienge von artigen Sachen un d feineren \Y aaren Giirtel und 
Borsen, Geflechte und Bander, Kamme, Paternoster, ｃｯｭｰ｡ｳｳｾ＠ u. a. cliente 
daheim zu stattlicher Auslage des 1\Iarktes .. 

. ｄｾｳ＠ l\Iorgenland aber lieferte kostbare und prH.chtio-e Sachen uncl 
eme reiChe Fulle nutzlicher Bediirfnisse. Rohseide und ｂｾｵｭｷｯｬｬ･＠

1

Edel-

steine nnd . ･｣ｨｾ･＠ Pe_i·len, Tcppiche und Gewebe, Elfenbein, Fm:bstofì'e: 
Zucker,_ ReJs, d1e grwchischen ·w eine, den 1\IalYasier, siisse Friichte untl 
Spezere1en aUer Art, vor allen den Pfeffer. 

Der Pfefferhandel war geradezu eine Lebensfrage der Stadt Yenedi()' · 
em Beschluss der Pregadi vom J. 141 G spricht dieses mit klaren W ｯｲｴＺｬｾ＠
ｾｵｳ＠ - Ｂ｣ｯｮｺｾｳｩ｡＠ cosa che in tute quante le marchadantie le qual se fa 
m la nostra c1tade de Venesia la marchadantia del · 1 · , . . . : penare sm a p m 
pnnc1pal e quella che pm tocha uniuersal111ente a 1' t · 't 1' · . nos r1 Cl ac 1111 e 
marchadanh" - vgl. Capitolare del Fonteo-o car) 228 l) llG · . \. b o · , . memer 
1 usga 8} derselbe Beschluss steht lateinisch im ·capitulare consulum mer-

｣Ｚｴｾｾﾷｾｭ＠ ca_p. 283' .. ･ｳｳ･ｾｾ＠ Ｑｾ｢ｳ｣ｨｲｩｦｴ＠ ich fiir Berlin besorgt ｨ｡｢･ＮＺｾＩ＠ Der 
ｾ＠ erbi ｾｵ｣ｨ＠ ' 011 Gewurzen uberhaupt in Deutschland un cl nach de m N orde n 
un l\IIttelaltcr muss gera<lezu colossal gewesen sein E1· S · 1 t 1 
lt V 

. . . . . n pr1c 1wor . t er 
a en enezmne1 - durch W e1ss uncl Schwa1·z <l' 11 d . h 1 !·I ·1 1 . n ' . . Ul c (. e n am e 
nn t aumwolle und Pfeffer sei ihre Sta Jt · 1 . . 1 

u < u reiC 1 !le\\ ore en mao- bezer1o·en 
'-' ' o o ' 

3) Vgl. meine Abba11dlnng ,Zur Quellenkunde des ve · · . · 
diesen Denkschriften (18'ifl) XV 1 unù d' N t' cl , nez!amscben Handels und Verhbres" m 

• • ' • le r o lZ azu ID der ,Zeitschrift fiir Handelsrecht" n. XXY. 

13 

was dieser zu bedeuten hatte. Aus den Hafen der Krim unù des ost-
lichen Pontus kamen feine Pelze, Biber, Zobel, Hermeline; dazu die Borlen-
und Gewerbserzeugnisse der Kiiste Norclafrikas und Italiens selbst Oele 

' ' Sudfriichte, Feigen, l\Iaronen, Datteln, Wachs, Salpeter, Corallen, 
Leder u. s. w. - alles dieses bildete die Riickfracht iiber die Passe der 

Alpen. 
Von der Grosse des Umsatzes im Deutschen Haus kann man sich 

eine Vorstellung machen, wenn man hort, dass der Venezianer Paolo 
.Morosini in einem auch sonst merkwiirdigen Brief an Gregor von Heim-
burg (um 1470) denselben jahrlich rund auf eine :\Iillion Ducaten schatzt; 
kauften ja doch die Deutschen 1511 'Yahrend dcs einen l\Ionats Januar, 
wie ich aus Marino Sanuto mitgetheilt habe, fiir 140,000 Ducaten 
\Vaaren; und der schon angefiihrte Arnold von Harff berichtet: "die 
Kaufleute sagten mir alida, das; ùies Kaufhaus thate alletage der Herr-
schaft. von Y enedig l O O Ducaten Fras gelten", d. h. Venedig erhalte 
diese Summe lediglich als Zoll- und Abgeld flir die verkauften Gi.'lter. 

Das Gebiiude, wie es heute steht, ist, nachdem ein verheerender 
Brand das friihere Haus 1505 zerstOrt hatte, unter dem Dogen Leonardo 
Loredan und zwar nach dem l\Iodell eines Deutschen Hieronymus (auch 
der beriihmte Frà Giocondo. hatte eine Zeichnung geliefert) aufgerichtet 
worden, ein durch Umfang, Festigkeit und Zweckmassigkeit ausgezeich-
neter Bau, ein noch heute sprechendes Denkmal internationaler Freund-
schaft. Das gewaltige Viereck, drei Stockwerke hoch, mit einem Pfeiler-
hof von 140 Bogen und entsprechenden Pfeilergungen von unten bis 
oben, und zwei grossen marmornen Treppen, welche in vier Absiitzen auf 
94 Stufen bis zum obersten Gaden fiihrten, enthielt ｡ｵｳｳ･ｲｾ＠ zwei grossen 
Siilen mit Balconen 70-80 \Vohnzimmer, die nothigen Dienstzimmer, 
etliche zwanzig grosse Gewolbe fiir l\Iagazine; nicht selten dienten bei 
der Fulle von· Kaufgiitern auch die ｇｾｩＮｮｧ･＠ und Treppen und der Hof zur 

l"agerung der \V aarenballen. 
Ebenderselbe Doo-e ein Gonner und politischer Freund der deutschen 

o' 
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ward n un mehr ihnen iiberlassen; die ::\Iiethzinse aber wurden verord-
nungsgemass festgesetzt. 

Die beriihmtcn l\Ialereien Giorgiones und Tizians, welche die sammt-
lichen Façaden des Hauses schmiickten, sind bis auf wenige Spuren ver-
loschen. Die genaue Beschreibung derselben ist uns durch l\Iilesio er-
halten und Hisst den Untergang einst fiir uniibertreffl.ich gehaltener 
Kuntschopfungen doppelt bedauern. Auch von den Gemalden eines 
Tizian, Palma Vecchio, Paolo Veronese, Tintoretto, welche ､･ｾ＠ einen 
grossen Saal d es Hauses den N amen Sala delle Pitture verlieben, ist nur 
ein Salvator Tizians - stimato di sommo prezzo - fiir die evano-elische 
ｇ･ｭ･ｩｾ､･＠ ｧ･ｲ･ｴｾ･ｴＬ＠ und hangt im Gottesbaus derselben ｧ･｢ｯｲｧ･ｮｾ＠ Dass 
man d1e beglaub1gte Echtheit dieses Gemaldes nicbt gelten lassen will o-e-
bort zum Afterwesen moderner Beurtheilungsart. , ' 

0 

Das Fondaco diente auch anderen Deutschen welche als neisende 

'

T • • • ' 
ened1g besuchten, zur Emkehr; msonclerheit manchem Palaestinafahror 

cles l\Iittelalters und diesen danken wir dafiir gar brauchbare Borichte 
auch ii ber Le ben und \Y alteu in V enedig. 

·was Yeuezianer und Deutsche neben dem Hanclelsverkehr durch 
personlichen Umgang uml geistigen Austausch o·ewannen wie vornehm-
lich Venedig in dem ｾｖｩ･ｧ･ｮ｡ｬｴ･ｲ＠ der Buchdruckerlmnst ･ｩｮｾｲ＠ ganzen Heihe 
deutscher Drucker S1tz und Stand gewahrte, unù nachher diese crottliche 
Erfindung wunderbar entfaltete, wie unsere vmckeren hanùelsb:flissenen 
Yorfahren aus Y eneclig un d Italien iiberhaupt ed l ere Hichtun o- uml 
menschenwiirdigere Denkart einfiihrten, wie sie - oft selbst G:lehrte 
und Humanisten - von driiben herrliche Schi.itze der Kunst und Littera-
tur in ihre Vatersti.idte zu gemeinem Besten mitbrachten - dieses <renau 
und fleissig darzustellen, ware eine schone Leistuncr und ein leucht:nder 
Abschnitt der Culturgescl1I.cl1te E· ,·· d · 1 °b · . • ｾ＠ w ur e s1c 1 ezeu o·en lassen ww 
･｣ｨｾ･ｲ＠ Handelsgeist und freier V erkehr ein ｨ･ｲｶｯｲｲ｡ｧ･Ｑｾ･ｲ＠ Tra o-e; der 
ｇ･ｳｩｴｴｵｮｾ＠ und Aufkliirung und ein Hauptforderer der ｬ｜ｉ･ｮｳ｣ｨｬｩ｣ｬｾｫ･ｩｴ＠ zu 
nennen 1st. 

. Fahrt man auf ､･ｾｮ＠ Canal grande mit der sanften Gondel gegen 
d1e hochgeschwungene lbaltobriicke welche bel· t · 11 . , ,.ann ermassen e1nen vo en 
ｂ｡ｾ｡ｲ＠ auf siCh tragt, o der geht m an zu Fuss durch die lebhaften l\Ier-
cenen gegen den Platz von S. Bartolomeo, so tritt das Fondaco mit 
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, seinen ruhigen majestatischen Massen" einem Deutschen zu stolzer Er-
innerung vor die Augen, dem Geiste aber des 1\'Iannes, welcher sein 
Vaterland liebt und dessen Geschiehte kennt, entsteigen glanzvolle Bilder 
einer grossen und bis auf die Gegenwart gesegneten V ergangenheit. 

Dieser kurze und gedrangte Aufriss iiber das Deutsche Haus in 
Venedig muss hierorts genilgen, um die n un folgende venezianische Be-
scbreibung ebendesselben einzuleiten, welche den Titel fiihrt: ,niilesio 
Giovanni Bortalamio Descrizione del Fontico dei Tedeschi in Venezia", 
und sich als Urschrift im Pfarr-Archiv der evangelischen Gemeinde da-
selbst erhalten hat. Der Urheber bezeichnet sich als ,Scrittor et Archi-
vista della Nazione Alemanna"; das zweite Amt hat er ( 1724) wiihrend 
der Zusammenstellung des 'Verkes erhalten. Die Abfassung der Schrift 
mit den Nachtragen, welche durch Parenthesen angedeutet sind, fallt 
zwischen di e J ahre l 715, beziehungsweise l 718-17 2 4, wie namentlich 
aus der Bemerkung auf Carta 3 3 d es Originals hervorgeht. Das l\Iundum 
war fiir den bekannten compilatorischen Schriftsteller Venedigs, den 
Padre Vincenzo Coronelli bestimmt. 

l\Iilesio's Beschreibung des Deutschen Hauses, auf welche ich bereits 
in der Vorrede zum , Capitular des Deutschen Hauses" p. XXV mi t schul-
digem Dank gegen den Geber der Abschrift hingewiesen habe, verdient 
die Veroffentlichuncr und zwar in authentischer Weise - (ich habe O' . 

natiirlich dieselbe genau collationirt) -, erstlich schon des,vegen, weil 
dieselbe jedenfalls als eine nicht unergiebige Quelle zur Erkenntniss jenes 
National-Instituts am Rialto erscheint, welches an sich ein grosses unù 
merkwiirdiges Denkmal deutscher Geschichte darstellt, wie denn die Ar-
beit selbst sich auf archivalische Unterlagen stiitzt und manche Docu-
mente wortlich einreiht. Zweiten's aber und vorziiglich deshalb, weil 
ihr Haupttheil, auch der Hauptzweck des kJ.einen W erks, der eigentlichen 
sachlichen Beschreibung d es grosse n Ba ues, von lnnen und A ussen' der 
Architectur des Fondaco und der diese begleitenden bildnerischen Aus-
schmiickuno- insbesondere der einst bewunderten Malereien an den 

o' l . 
Aussenwanden des Gebaudes und der ausgesuchten Bildersamm ung nn 
einen grossen Saale, Sala d'Estate oder Sala delle Pitture, mit einer ge-
wissen Vorliebe und nicht olme Geschick gewidmet ist. 
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0 

Das Fondaco diente auch anderen Deutschen welche als neisende 

'

T • • • ' 
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Wir haben damit ein erlesenes Stiick venezianischer Kunstgescbichte 
und ihrer 1\Ieister ersten Ranges, welches auch de m guten Geschmack 
und der feinen Dilùung unserer Altvorcleren ein rechtschaffenes Zeugniss 
ausstellt. 

Aus besagtem Theil im wesentlichen hat Herr Dr. 71zeodor Elze 

jenen schonen Aufsatz gezogen, welcher 1870 im "Ausland" -N r. 27-
erschienen ist. Eben dieser gewissenhafte Forscher deutsch-venezianischer 
Dinge ha t die Giite und Freundschaft gehabt, meine Ausgabe Milesio's 
mit einigen dazu gehorenden ansehnlichen Stiicken aus dem Pfarr-Archiv 
zu ｢･ｲ･ｩ｣ｨｾｲｮＬ＠ welche in der ersten Beilage angereiht sind. 

Endlich aber ist neben anderen Daten einer am Schluss angefiigten 
'Tavola Cronica· das fortlaufende Verzeichniss der deutschen Consuln -
anfanglich Cnttimieri genannt - von ihrer Einsetzung im Hause 1492 
bis 1718 von unverkennbarem "\Verth, sowohl fiir die Familiengeschichte 
der am Rialto vertretenen deutschen Kaufmannshauser, als fiir den De-
stand des Fondaco selbst. Die Einreihung archivalischer Regesten und 
Citate verleiht dieser Tafel mehr als chronologischen W erth; die zweite 
Beilage enthalt die Verbesserungen und V ermehrungen d es N amensver-
zeichnisses der Consuln aus den Originalprotocollen von Herrn Th. Elze. 

In der dritten Beilage, einem .Auszug aus den Diarien l\Iarino Sa-
nuto's, wollte ich dem Leser gleichsam ein Familienstiick aus dem Y er-
kehr im Deutschen Haus zur Anschauung bringen, die artige Erziihlung, 
wie Christoph Fugger eine schoue Venezianerin aus dem alten Geschlecht 
der Gradenigo zur Frau gewinnt . 

• 

Milesio Gio. Bortola111io 

. Fabrica del Palazzo del Fontico de' Tedeschi 
e sua prima origine in Venezia dell' Illustrissima 

N azione Al emana. 

.Abh. d. I. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. II. Abth. 

ｾＭ- .... ＭＭＭＭＭｾｾＮＮＮＮＮＮＭＨ＠ ＮＬｾＮ＠ ___________ ....-__________ ..... _ 

. ' . ｾ＠ . 
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Carta l. 
dell' originale. 

511. anni che la 
Nazione Alernana 
risiede e negozia 

in Venezia. 

Regnava Pasqua! 
lllalipiero Doge. 

Carta l. tergo. 

V. Istoria Veneta 
del Zeno e di An· 

drea Dandolo. 

Laus Deo Semper 

1715. il dì 28. Decembre. IU: Venezia. 

Al Reverendissimo Padre IJ[aestro Vincenzo Coronelli Signore e 

Padrone ｃｯｬ･ｮ､ｩｳｳｩｾｯＮ＠

Il tratto cortese di V. S. Revma, ha indotto me Gio. Bortolamio 
Milesio, quantunque Io sia Scrittore e non Pittore (ma però dilet-
tante, per aver in Roma studiata l'architettura), a compiacer il suo 
desiderio, nel formar la seguente spiegazione, delli Quadri à oglio, 
e Pitture à fresco, che ora esistono nel Palazzo, detto il Fontic(} 

dci Tedeschi, loco abbitato dalla Illustrissima Nazione Alemana, sin' 
dall'anno 1200. in circa, che introdusse il Commercio del Negozio 
in questa Inclita Città con la Germania alta, e susseguentemente 
con la Fiandra, Olanda, Polonia, Ungheria, Inghilterra et altri gran 
Regni nel settentrione; (ma più di tutto l' arte maravigliosa della 
stampa da Gio. Gotrimberg in Magonza del 1442., et in Venezia. 
da Nicolò Jenson Tedesco l'anno 1459. come cantò il Beroaldo 

O Germania muneris repertrix, 
Quo nil utilius dedit vetustas, 
Libros scribere quae doces premendo). 

Prima, però, di venir all'individuai narrativa, di dette Pitture,. 
et altro, che V. S. H, ma brama distintamente saper; mi permetta 
nel mio Esordio, di portarli à notizia, cbe questo sito, ne i primi 
principij, che fu abbitato Rialto, era Stazio particolare del Tribuno 
d' essa Isola della Serenissima Signoria. (Perchè dell' anno 453. 
furono doppo i Consoli instituiti 12. Tribuni al governo dell'Isole-
di questa Città e continuarono per il corso di 176. anni continui, 
sino all'anno 697; e del 1105. per essersi somersa nel mare la 
Città di Malamocco Vecchio venne il Doge a dimorar in Venezia; 
et il Vescovo di Malamocco in Chioza.) Et il Foro antico era in. 
Santi Apostoli, nel campo della Cason, ove tenevano Raggione, Car-

ceri, e Giustizia. 
3* 
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Come di tempo in 
tempo sia. aumen-
tata. in Venezia. la 
Nazione Alemana. 

Erettione del l\Ia-
gistrato dei Vis-
Domini del fonti co. 
Regnava Giovanni 
Dandolo Doge 47. 

Carta 2. · 
Vedi Parte del 

l\Jaggior Consiglio 
13G3. 28. A prilc. 
28. tergo Capito-

lario primo. 

Primo Incendio 
del fontico de Te-

deschi. 

Carta 2 tergo. 

Vin° Tanara 
pa.g. 321. 

Dal secolo sudetto 1200 sino l'anno 1510. 19. Decembre, furono 
detti l\Iercanti Tedeschi (della Germania alta),. accolti et admessi in 
detta abitazione, come semplici Passaggieri, et in forma di ospizio, 
il Publico Governo vi manteneva salariati un Masser (sive Portinaro), 
et un Canever; perchè somministrassero il loro bisognevole i ad ｡ｭｾ＠
bedoi de quali, veniva da Tedeschi contribuito un conveniente ｰ｡ｧ｡ｾ＠
mento, e per il dormire, e per tutt' altro. . 

Con Decreto dell' Eccmo Senato (1418. 5. settembre) a richiesta 
del Duca Ernesto d'Austria (concede) (che li diletti Sudditi di ｌｵｾ＠

· biana dovessero goder, conforme gl'altri il Privilegio delli 3. ｲ･ｱｵｩｾ＠
siti, cioè Camera, Tavola, e Capitolo i oltre il poter spedir le loro 
mercanzie in detto fontico del 1426). 

1261 1) • • 
ｄ･ｾ＠ 1268 a1 30. Apr1le dal Serenissimo Maggior Consiglio fu 

instituito il Magistrato di Tre Nobil Uomini con ressidenza attuai 
in detto loco, e col Titolo di (officiali prima e poi) di Vis-Domiui 
al Fontico de' Tedeschi, ciò che non ha fatto il Veneto Governo 
con niun altra quì dimorante Nazione i nel qual come V. S. Ra sà, 
vi si spediscono qualunque sorte di Mercanzie daziate, e non, tanto 
per Entrata come per Uscita, anelanti e venienti dalla Germania, e 
vi stabilì tutti li l\linistri, alla sopraintendenza di detti due Dazij, 
(del Hì27. 19. Giugno), conforme la Nota distinta che ho fatto di 
･ｳｾｩＬ＠ et di ｣ｩ｡ｾ｣ｨ･､ｵｮ｡＠ Carica,· che per brevità ommetto quì di es-
pnmerle, che se commanderà le ne farò un'Estratto. 

Funesto fu l'anno 1318., che il Fuoco ardè (la maggior parte) 
della Fabbrica di quel piccolo, ma ricco Fontico (eh' era di due 
soli sol eri), doppo il corso di 898. anni, che Venezia fu edificata. 

E con valida Raggione, il Sanosovino il Dorrlioni et altri Scrit-
tori della Veneta I storia lo chiamarono ricco ｆｯｾＱｴｩ｣ｯ＠ essendo cb e 
ｖ･ｮ･ｺｩｾ＠ ｾｲ｡＠ ｩｾ＠ massimo Emporio della l\Iercatura (d' Èuropa) e per 
cw gh -Esten concorrevano, e vi dimoravano le Nazioni Luchese, 

l (che del 1309. fu introdotta in V l:'nezia l'arte dei Panni di Seta 
､ｾｬｬ｡Ｎ＠ ｎ｡ｾｩ＿ｮ＠ Luchese, già introdotta nell' Europa del 51)5, in tempo 
d1 Gmstimano Imperatore da certi Monachi venuti dall'Indie detti 
Seres che poi da Latin1" e d· G · · a rec1 ne naque la parola Sencum): 
-(del 1316 fu introdotta l f b · d · · · · · . , . a a nca e1 panm th lana venuti pnma 
m Murano e po1 dell480 in Venezia e del1.88 f - 1 t "Il "fi · . o . u rego a o 1 am cw 
Veneto, d1 modo che nel 1600 furono fatte 28 "Il l" · m1 a pezze c 1 panm 

l) in corree tura. 

Venezia. del San-
sovino. 

Venez. Sansovino 
ＱＴＱｾＮ＠

Vedi Cronica Ve-
neta. 

Percbè si diminuì 
il negozio in Ve-

nezia. 

l. 

Carta 3. 

Vedi Sansovino 
Carta 377 tergo. 

2. 

All'ora. quando fu 
scoperta l'America 

da Colombo. 

13. 
Devo ommetter 

tutte ciò che è 
fraposto tra li 

due segni rossi 
per che etc .t) 

Serafino 1\Iassini. 

Carta 3 tergo. 

per le tante guerre 
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d'ogni sorte, del 1506 li Fiorentini formavano Corpo di Nazione in Ve-
nezia ed avevano Consolo)- Fiorentina, Milanese, Genovese, Spagnuola, 
Greca et altre, che formavano Corpo di Nazione e non Case private, 
come ora; anzi la Nazion Sauoiarda. 

Perche le 45. Galiazze Venete di Mercantia ch' ebbero origine 
prima dell'anno 1200. recavano Droghe, Aromati, Zuccari, Sede, di 
ogni Regione, Lane (di Spagna et d'Inghilterra), Pannine (d'Olanda 
et d'Inghilterra), Gottoni, Pellami, Corami, Gioie, et altre cose 
preziose di Levante et Ponente; E le diffondevano da Venezia con 
gran lucro de suoi Dazij, all' ora.molto tenui, per l'Italia non meno, 
che- per tutte le ampie Provincie della Germania e Settentrione col 
mezzo di questa Bene- merita Alemana Nazione, molto prima 
del 1492. 

Attesochè, solo in questo tempo, fu introdotta la navigazione 
dell' America, quarta parte dell' Or be Terr'-Acqueo, sino all' ora 
oculta, agli Europei, per non aver data quella fede che meritava la 
narativa fatta del 1278, della China, (del Cattaio di Trabisonda) e 
di certa parte di detta America, dal famoso P i lotto Marco Polo 
Ｈｾｯ＠ bile) V e neto detto il Millione, (per le gran ricchezze portate con 
lui al suo ritorno), che la scoprì prima d'ogni altro, detta l'Indie 
occidentali, divisa in due gran Penisole distinte, cioè 

Quella che è nel Mar del Sùd è meridionale, l' altra nel mar 
del Nort è settentrionale, da Cristofforo Colombo Genovese autor di 
tanto ben e tanto mal del 1492, a spese di Ferdinando Cattolico Re 
di Spagna, in quattro viaggi , ch' egli fece, verso l' America occi-
dentale, che scoprì parte delli Regni del Mexico. 

E del 1525. Francesco Pizzaro di nascita Spagnolo, ma di 
tiranni Costumi &coprì il Perù di cui cantò il Poeta Piceno nella 

sua Oda 

Mal abbia, che da cupi 
Recessi della Terra il varco apperse 
A gl' ignoti adamanti, a i pallid' ori 
Se dentro alpestre rupi 
E negl'antri piu foschi il Ferro immerse, 
Ne trasse ancora abominandi orrori 
Da mali assai peggiori, 
Che non recò già di Pandora il vaso 
Oppresso piange ogn' or l'orto, e l'occaso. 

l) d. h. was ｺｷｩｳ｣ｨｾｮ＠ den Randnummern 13-14 eingeschlossen ist. 
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13G3. 28. A prilc. 
28. tergo Capito-

lario primo. 

Primo Incendio 
del fontico de Te-

deschi. 

Carta 2 tergo. 

Vin° Tanara 
pa.g. 321. 

Dal secolo sudetto 1200 sino l'anno 1510. 19. Decembre, furono 
detti l\Iercanti Tedeschi (della Germania alta),. accolti et admessi in 
detta abitazione, come semplici Passaggieri, et in forma di ospizio, 
il Publico Governo vi manteneva salariati un Masser (sive Portinaro), 
et un Canever; perchè somministrassero il loro bisognevole i ad ｡ｭｾ＠
bedoi de quali, veniva da Tedeschi contribuito un conveniente ｰ｡ｧ｡ｾ＠
mento, e per il dormire, e per tutt' altro. . 

Con Decreto dell' Eccmo Senato (1418. 5. settembre) a richiesta 
del Duca Ernesto d'Austria (concede) (che li diletti Sudditi di ｌｵｾ＠

· biana dovessero goder, conforme gl'altri il Privilegio delli 3. ｲ･ｱｵｩｾ＠
siti, cioè Camera, Tavola, e Capitolo i oltre il poter spedir le loro 
mercanzie in detto fontico del 1426). 

1261 1) • • 
ｄ･ｾ＠ 1268 a1 30. Apr1le dal Serenissimo Maggior Consiglio fu 

instituito il Magistrato di Tre Nobil Uomini con ressidenza attuai 
in detto loco, e col Titolo di (officiali prima e poi) di Vis-Domiui 
al Fontico de' Tedeschi, ciò che non ha fatto il Veneto Governo 
con niun altra quì dimorante Nazione i nel qual come V. S. Ra sà, 
vi si spediscono qualunque sorte di Mercanzie daziate, e non, tanto 
per Entrata come per Uscita, anelanti e venienti dalla Germania, e 
vi stabilì tutti li l\linistri, alla sopraintendenza di detti due Dazij, 
(del Hì27. 19. Giugno), conforme la Nota distinta che ho fatto di 
･ｳｾｩＬ＠ et di ｣ｩ｡ｾ｣ｨ･､ｵｮ｡＠ Carica,· che per brevità ommetto quì di es-
pnmerle, che se commanderà le ne farò un'Estratto. 

Funesto fu l'anno 1318., che il Fuoco ardè (la maggior parte) 
della Fabbrica di quel piccolo, ma ricco Fontico (eh' era di due 
soli sol eri), doppo il corso di 898. anni, che Venezia fu edificata. 

E con valida Raggione, il Sanosovino il Dorrlioni et altri Scrit-
tori della Veneta I storia lo chiamarono ricco ｆｯｾＱｴｩ｣ｯ＠ essendo cb e 
ｖ･ｮ･ｺｩｾ＠ ｾｲ｡＠ ｩｾ＠ massimo Emporio della l\Iercatura (d' Èuropa) e per 
cw gh -Esten concorrevano, e vi dimoravano le Nazioni Luchese, 

l (che del 1309. fu introdotta in V l:'nezia l'arte dei Panni di Seta 
､ｾｬｬ｡Ｎ＠ ｎ｡ｾｩ＿ｮ＠ Luchese, già introdotta nell' Europa del 51)5, in tempo 
d1 Gmstimano Imperatore da certi Monachi venuti dall'Indie detti 
Seres che poi da Latin1" e d· G · · a rec1 ne naque la parola Sencum): 
-(del 1316 fu introdotta l f b · d · · · · · . , . a a nca e1 panm th lana venuti pnma 
m Murano e po1 dell480 in Venezia e del1.88 f - 1 t "Il "fi · . o . u rego a o 1 am cw 
Veneto, d1 modo che nel 1600 furono fatte 28 "Il l" · m1 a pezze c 1 panm 

l) in corree tura. 

Venezia. del San-
sovino. 

Venez. Sansovino 
ＱＴＱｾＮ＠

Vedi Cronica Ve-
neta. 

Percbè si diminuì 
il negozio in Ve-

nezia. 

l. 

Carta 3. 

Vedi Sansovino 
Carta 377 tergo. 

2. 

All'ora. quando fu 
scoperta l'America 

da Colombo. 

13. 
Devo ommetter 

tutte ciò che è 
fraposto tra li 

due segni rossi 
per che etc .t) 

Serafino 1\Iassini. 

Carta 3 tergo. 

per le tante guerre 
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d'ogni sorte, del 1506 li Fiorentini formavano Corpo di Nazione in Ve-
nezia ed avevano Consolo)- Fiorentina, Milanese, Genovese, Spagnuola, 
Greca et altre, che formavano Corpo di Nazione e non Case private, 
come ora; anzi la Nazion Sauoiarda. 

Perche le 45. Galiazze Venete di Mercantia ch' ebbero origine 
prima dell'anno 1200. recavano Droghe, Aromati, Zuccari, Sede, di 
ogni Regione, Lane (di Spagna et d'Inghilterra), Pannine (d'Olanda 
et d'Inghilterra), Gottoni, Pellami, Corami, Gioie, et altre cose 
preziose di Levante et Ponente; E le diffondevano da Venezia con 
gran lucro de suoi Dazij, all' ora.molto tenui, per l'Italia non meno, 
che- per tutte le ampie Provincie della Germania e Settentrione col 
mezzo di questa Bene- merita Alemana Nazione, molto prima 
del 1492. 

Attesochè, solo in questo tempo, fu introdotta la navigazione 
dell' America, quarta parte dell' Or be Terr'-Acqueo, sino all' ora 
oculta, agli Europei, per non aver data quella fede che meritava la 
narativa fatta del 1278, della China, (del Cattaio di Trabisonda) e 
di certa parte di detta America, dal famoso P i lotto Marco Polo 
Ｈｾｯ＠ bile) V e neto detto il Millione, (per le gran ricchezze portate con 
lui al suo ritorno), che la scoprì prima d'ogni altro, detta l'Indie 
occidentali, divisa in due gran Penisole distinte, cioè 

Quella che è nel Mar del Sùd è meridionale, l' altra nel mar 
del Nort è settentrionale, da Cristofforo Colombo Genovese autor di 
tanto ben e tanto mal del 1492, a spese di Ferdinando Cattolico Re 
di Spagna, in quattro viaggi , ch' egli fece, verso l' America occi-
dentale, che scoprì parte delli Regni del Mexico. 

E del 1525. Francesco Pizzaro di nascita Spagnolo, ma di 
tiranni Costumi &coprì il Perù di cui cantò il Poeta Piceno nella 

sua Oda 

Mal abbia, che da cupi 
Recessi della Terra il varco apperse 
A gl' ignoti adamanti, a i pallid' ori 
Se dentro alpestre rupi 
E negl'antri piu foschi il Ferro immerse, 
Ne trasse ancora abominandi orrori 
Da mali assai peggiori, 
Che non recò già di Pandora il vaso 
Oppresso piange ogn' or l'orto, e l'occaso. 

l) d. h. was ｺｷｩｳ｣ｨｾｮ＠ den Randnummern 13-14 eingeschlossen ist. 
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8. 

11. 
Perche la quarta 
parte del mondo 
si chiami America. 

4. 

3. 
7. 

Carta 4. tergo. 

12. 

5. 

6. 

Scoperte l' auree glebe, 
E le gemme nel suoi pnr dianzi ascose; 
Lampi apportar d'insolito fulgore 
L' affascinata Gleba 
Da sembianze si belle, e luminose, 
:l\lal saggia corse ad offrir loro il Core, 
Sotto il vago splendore, 
Qual vipera tra Fiori, invida sorte 
Del riposo Commun coprì la Morte. 

Altri su p1ni andaci 
Spiega le vele avare, a i Venti, ed ara 
Dell'Indica Anfitrite i campi ondosi. 
Di pensieri fallaci 
Empie la mente, de suoi mali ignara, 
Che gl' apra l' India anche i Tesori ascosi. 
Ma da i V enti ritrosi 
Flagellati e sconvolti i salsi Regni 
Restano absorti i temerarij legni. 

L'anno 1502. 9. :\!aggio, l'ultimo viaggio, che intraprese il 
sudetto Colombo, scoprì nuove Isole dette Antille, et l'Istmo de 
Panama, cioè q'uel stretto che conjiunge le sudette due Americhe, 
abbitate all'ora da 300 millioni d'anime Idolatre. 

Seguitò Ferdinando Cortese a scoprire il resto del Mexico del 
1519.; ma più assai ne scoprì dalla parte orientale del 149i. 
Americo Vespucci Fiorentino, ·ai detto Re Cattolico, dal di costui 
nome, fu poi detta America. 

Pietro Alvaro Portoghese, navigò in Oriente del 1494 et del 
1500 i li riuscì di scoprire nell'occidente il Brasile nella Zona torrida 
cioè Clima o Regione soggetta ai raggi .solari. ' 

Ferdinando Magellano Lisbonese, scoprì le 5. gran Isole :Molucche, 
e gl'Olandesi le godono. . 

Lo ｾｴ･ｳｳｯ＠ Magellano, del 1520., discoprì le Filippine, situate 
tra la Chma e le sudette .Molucche, che sono più di .Mille e duecento 
Isole, e Filippo secondo se ne impossessò del 1564. 

ｹ｡ｳＮｱｵ･ｾ＠ ｾ･＠ Gama pur Portoghese, nell'anno predetto 1497, 
scopr1 l Ebopta e. del ＱｾＹＹＬ＠ trapassò il Capo di Bona Speranza, 
a p perse per Mare 11 Cammo all' Indie orientali, sino a Indostan o 
sia Calecut, che è di qua dal .Mar di Gange. · 

9. 

10. 
14. 

Carta 5. 

15. 
Del1569. S. Pio V . 

. li diede il Titolo 
di Gran Duca. 

16. 

17. 

Carta 5. tergo. 

Regnava Gio. So-
ranzo Doge. 

Règnava. Bortola-
mio Gradonigo 

I>oge. 
Vedi a Carta 39. 

Carta 6. 
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Del 1510. Albuquerque Hoam, similmente' Portoghese, scoprì 
tutta l'India, ma gli Olandesi, se ne banno saputo utilitar con la 
Forza. 

L'anno 1512. il sudettoHoam, scoprì il Giappone, e del1539. 
San Francesco Sa x eri o vi predicò il V angello (e perciò vien detto 
l'apostolo dell' ｾｮ､ｩ･ＩＮ＠

Insomma, le Nazioni Francese, l'Inglese e l'Olandese, ad emu-
lazione delle sudette, banno saputo anch'esse, molto ben profittarsi 
nella sudetta arte N a uta, non solo nella America i ma nell'Asia, 
Africa et Europa, ove di presente vanno a drittura, e levano loro 
quelle Robbe, che quà solevano capitare i anzi dove prima venivano 
essi, a Venezia, a ｰｲｯｶ･､･ｲｾ･ｮ･Ｌ＠ ora alla medema ne somministrano 
(il bisogno). 

La Città di Livorno. ampliata nell'anno 1569. dal Serenissimo 
(Gran Duca) di Toscana Cosmo primo, che dichiarò quel Porto franco. 

E lo stesso quel di nlarsilia del 1664. dal Re Christianissimo 
Luigi Decimoquarto. 

Come pure, cosa nou banno fatto li Genovesi Emuli del nome 
Veneto, per attrahere in loro, la confluenza e concorso del Negozio, 
(col Proclama stampato del 1708. toccante quel loro Porto franco). 

Amburgo pure et altri Porti dell'Olanda godono non dissimili 

vantaggi. 

Ecco perchè la Piazza di Venezia, ba deiteriorat:o nella Merca-
tura, dall' anterior suo florido stato. 

E proseguirò a dire. Che fu fatto a spese Pubbliche riedificar 
il sopradetto Fontico, ampliato di più nel sito, di quello. ｯ｣ｾｵｰ｡ｶｾ＠
la vecchia Casa, già incenerita. Di modo che il suo Circmto' SI 

estese dalla Riva del Ponte di Legno detto di Rialto, oggi detto 
del Buso insino al Ponte di Cba Boldù, che al presente vien detto 
Ponte deÌl' Oglio il qual separa la contrada 'di San ｇｩｾｶ｡ｮｮｾ＠ Ch:i-
sostomo, da quella di San Bortolamio in Rialto (che pnma SI chia-
mava la Chiesa di S. Demetrio). 

In questo sito però, vi erano dei Stabili de Particolari contigui, 
e costa dal seguente publico Instrumento 1341. 21. Marzo ｣ｾ･＠
l' Eccma. Casa Giusto da Santa Marina permette, che nel suo propno 
muro la Serenissima Signoria possa far far la P?rta ｾ･ｾ＠ entrar 
nel Fontico, in faccia la strada che conduce alla Chiesa d1 :San Bor-

tolamio sudetta. 

• 
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Del 1524. 5. Giu-
gno fu instituito 
questo lllagistrato 
dal l\Iaf{gior Con-

siglio. 

Carta 6. tergo. 

Titoli e Pridleggi 
concessi dal Pub-
blico alla N azione 

Alemana. 

Vide Gymnasium 
Patavinum Phi-

lippi Tomasini 
pag. Hl4. e 195. 
}storia Veneta del 
Contarini.parte 2. 
pag. 301. anno 

1616. 
V e di Carta 32. 

Soto il Consolato 
delli Sign. Pietro 
Cresser e .Mattias 
Lauber. Carta 6. 

tergo. 

Vedi a Carta 40. 

Pompe. Capitola-
rio 2. Carta 237. 

Continuando ind('fessamente detta nobil Nazione, ad innestar il 
Commercio, tra questa 1\Iercantil Piazza e la Germania, a trapiantar 

da quel Terreno in questo, Case di Negozio con grossi capitali pro-
prij, a segno che era pervenuta in grado di stima tale dao-li Eccel-
lentissimi Provveditori sopra Banchi, nel Proclama Io;o 1567. 
2. settembre espressero le seguenti precise parole: 

· ,Per la qual cosa, parendo a SS. SS. Clarissimi questa materia 

esser degna di r:golatione, per la sua molta importanzia, ｡ｶ･ｮ､ｯｮｾ＠
avuta longa considerazione, et insieme il parer delli Magnifici Banchieri 

et etiam delli Signori Consoli del Fontico (li Tedeschi, come .princi

pal :lJiembro delle facende de' .Banchi e della Piazza· Hanno con il 

Nome de Iddio tutti 4. concordi, terminato che ｾ･ｬｩＧ＠ avvenir in 

qu:sta. ｭｾｴ･Ｚｩ｡Ｌ＠ di, ｬ｡ｾｳ｡ｲ＠ scriver et accettar resti, sia servado, quanto 
sara d1Ch1ar1to qm d1 sotto. Ommissis ••• 

E con suoi Traffichi, ad utilitar il proprio interesse, non meno 
｣ｾ･＠ ad ｡ｾｭ･ｮｾ｡ｲ＠ d'annua rendita i predetti due Dazij del Fontico 

VIvo. ｐｾｴｮｾｯｾｷ＠ dell' lnclito Principe; E perciò Egli la decorò con 
ｳｰ･｣ｾｯｳＱ＠ ｔｾｴｯｬｾＬＮ＠ d! lllagnifica, Prudente, P1·o{icua, Spettabili, Benc

ｭ･ｲｺｴｾＬ＠ ＨＮＱ｜ｯｾＺｬｬｳｳﾷｴｭ｡Ｉ＠ e Prediletta non solo, ma l'ha distinta con 

ReggJa 1\Iumticenza, da ogni altra Nazione con molti Indulti Esseu-
zioni, e Privi leggi, sino a 'dichiararla Cittadina e Couterriera 

1 

V enetia 
(et a suo arbitrio di poter spedir Corrieri a Roma 1 ;;21 3 z 
C 't l · . , v • • ugno 

ap1 o ano pnmo c 4'>1 · 1 tt ..,. . . . , · - ., m c e o anno 1521. la .Nazione Alemana 
ｭｳｴｾｴｭ＠ la ｾｯｾｴ｡＠ ｾｩ＠ Vilacco a Gemona, di potersi dottorar i Gio-
vam .Alemam m Filosofia e Medicina nel Collegio di Padova, nella 
1\Iatncola del qual appar. Decreto dell' Eccmo Senato del 1616. E 
｣ｾｾ＠ altrdo D:cr:to 1635. 24. Maggio da facoltà alli sudetti Germa-
mci ｾＺ＾ｴｵ＠ enh d1 dottorarsi in Legge.) 

. Semp:e in sostanza, la Mente Pubblica, ha esaudite le giuste 
mlstanze ｾｨ＠ ｾｵ･ｳｴ｡＠ Nazione, a favor della qual si leaaono tra tante 
a tre grazJe l . . A . o n , 

S 
· 1 suoi sovrani rb1trij nella (seguente) Parte dell'Eccellentmo 

enato 1668. 24. Marzo cl 1 . . 
Eh . . . • 1e con moro Imperativo commanda aali 

re1 d1 qual s1 voalia N · Il 0 

't . l 0 azJOne = non potter, ne pratticare ne 
capi are m a cun tempo l l d . ' 
t . e uogo ne pre etto FontJco conforme da 
empo Immem.orabile, mai Mercanti Ebrei, vi sono capitati ersonal-

mente, a spedJr :Mercanzie loro. (Bensì qualche Ｇｾｾｬ･､Ｇ＠ Ebp 
co 1 t L' · 11 1co reo, ma 

n a segueu e Jcenza, e non diversamente.) 

Molto meno Fanti (ne Offi · l') d 11 p 
Eccmo per P . 'l . Cla l e e ompe, al quall\Iagistrato 
abbitanti in ｾＺＺＺｧｧｩｏ＠ 1602. l O. ｬ｜ｾ｡ｲｺｯＧＮ＠ li SSri Al emani Nazionali 

Ico' non sono mai stati soggetti, ne per abiti ne 
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per pasti; di più osservo che nei secoli autepassati al lGOO, questi 
Venezia Sanso- godevano l'Indulto, nei 3. giorni avanti al primo dì del Camo-
vino Carta ::!02. vale di far festa publica nel Palazzo di detto Fontico a Porte apperte. 

Carta 7. tergo. 

L'anno che fu in-
stituito il Cottimo, 
il Colombo scoprì 

l'America. 

Vedi li seguenti 
Decreti: 

ltl87. 13 Luglio. 
1W34.15. Gennaro. 
1668. 24. :111 arzo. 
1671. 15. Luglio. 
1682. 25. Luglio. 
1710. 15. :Marzo. 

Regnava Leonardo 
Loredan Doge 75 
Capitulario primo 

Carta 205. 

Dove concorrevano tutte le Mascare di godere il divertimento d'un 
perpetuo ballo, che durava tutti li preclitti 3 giorni. 

Infinite volte e stata dalla Sovrana giustissima Pottestà: diffesa, 
dalle vessazioui mosseli da Riccordanti di cose ingiuste e contrarie 
alli di Lei non pochi. Privileggi, cioè, 

Di dover pagar il Consolato di Spagna, d'Olanda et altre molte 
gravezze, così pubbliche come private, che troppo tedio apporterebbero 
in volerle descrivere tutte, sempre dall' Eccmo Senato regette con suoi 

Venerabili emanati Decreti e (con li spazzi delli 40. Et altrove. 

In ogni tempo in somma esperimentò questa nobile Nazione quel 
saggio decidere che è la norma più infallibile de sani Giudicij, il 
freno ossia morso più abborito da novatori, e la Falce rissoluta di 

tagliare tutte le importune dimande e novità). 

(Del Cottimo sua origine.) 

Anzi graziandola come sua Prediletta e Benemerita, di potter 

essa Nazione esigere da (tutti) Grossi 2. per ogni Ducati 100., (di 
stima del 1377. non sopra le persone), ma sopra tutte quelle ｾｬ･ｲﾭ

canzie che ciascheduno spedisce in Fonti co (andanti o venien ti dalla 
Germania), così d'Entrata come d'Uscita sin dall'anno 14!J2. 2. Aprile, 

che si dice Cottimo, e significa Tansa (di Gazzette due per ogni 
D. l 00. perche solo all'ora alli Tedeschi era permesso di negoziare, 
mandare e far venire Merci con la Germania), alia sopraintendenza 
del c1ual Provento, sino da quel secolo sono stati eletti doi Capi 

Nazionali, che diriggono questo Corpo politico, chiamati dallo stesso 
Eccmo Senato Consoli; con questa !tegola della quale ne continua 

giomalmente la pratica, che uno vien eletto abbitante fuor. di ｆｯｾﾭ
tico, chiamato i1 Console Seniore, e l'altro attualmente ablJltante m 
Fontico detto il Console Cassiere Juniore, ancorchè questo sia di 

età più 
1

vecchio del primo. Il quale gode la precedenza. in. ｴｵｾｴ･＠ ｬｾ＠
funzioni, così pubbliche come private. Dalli quali e tlalh se1 S1gnor1 
Nazionali dei più vecchi chiamati Segretieri, che prima ventilano 

le materie come fa questa Gran Republica, vera Idea d'ogni ｢ｾｮ＠
reaolato Governo, e dal Capitolo Generale; poi vien tal Rend1ta 

o • ( • d l l' E mo aumentata o diminuita con l'approbaziOne sempre pmna e cc . 
Colleaio dei Dazij, che dopo tramontato quell'uso di ｵｮｩｾ＠ li Colleg1, 
ora) dal Magistrato Eccmo dei Cinque Savij alla :Mercanzm, che fu 
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Del 1524. 5. Giu-
gno fu instituito 
questo lllagistrato 
dal l\Iaf{gior Con-

siglio. 

Carta 6. tergo. 

Titoli e Pridleggi 
concessi dal Pub-
blico alla N azione 

Alemana. 

Vide Gymnasium 
Patavinum Phi-

lippi Tomasini 
pag. Hl4. e 195. 
}storia Veneta del 
Contarini.parte 2. 
pag. 301. anno 

1616. 
V e di Carta 32. 

Soto il Consolato 
delli Sign. Pietro 
Cresser e .Mattias 
Lauber. Carta 6. 

tergo. 

Vedi a Carta 40. 

Pompe. Capitola-
rio 2. Carta 237. 

Continuando ind('fessamente detta nobil Nazione, ad innestar il 
Commercio, tra questa 1\Iercantil Piazza e la Germania, a trapiantar 

da quel Terreno in questo, Case di Negozio con grossi capitali pro-
prij, a segno che era pervenuta in grado di stima tale dao-li Eccel-
lentissimi Provveditori sopra Banchi, nel Proclama Io;o 1567. 
2. settembre espressero le seguenti precise parole: 

· ,Per la qual cosa, parendo a SS. SS. Clarissimi questa materia 

esser degna di r:golatione, per la sua molta importanzia, ｡ｶ･ｮ､ｯｮｾ＠
avuta longa considerazione, et insieme il parer delli Magnifici Banchieri 

et etiam delli Signori Consoli del Fontico (li Tedeschi, come .princi

pal :lJiembro delle facende de' .Banchi e della Piazza· Hanno con il 

Nome de Iddio tutti 4. concordi, terminato che ｾ･ｬｩＧ＠ avvenir in 

qu:sta. ｭｾｴ･Ｚｩ｡Ｌ＠ di, ｬ｡ｾｳ｡ｲ＠ scriver et accettar resti, sia servado, quanto 
sara d1Ch1ar1to qm d1 sotto. Ommissis ••• 

E con suoi Traffichi, ad utilitar il proprio interesse, non meno 
｣ｾ･＠ ad ｡ｾｭ･ｮｾ｡ｲ＠ d'annua rendita i predetti due Dazij del Fontico 

VIvo. ｐｾｴｮｾｯｾｷ＠ dell' lnclito Principe; E perciò Egli la decorò con 
ｳｰ･｣ｾｯｳＱ＠ ｔｾｴｯｬｾＬＮ＠ d! lllagnifica, Prudente, P1·o{icua, Spettabili, Benc

ｭ･ｲｺｴｾＬ＠ ＨＮＱ｜ｯｾＺｬｬｳｳﾷｴｭ｡Ｉ＠ e Prediletta non solo, ma l'ha distinta con 

ReggJa 1\Iumticenza, da ogni altra Nazione con molti Indulti Esseu-
zioni, e Privi leggi, sino a 'dichiararla Cittadina e Couterriera 

1 

V enetia 
(et a suo arbitrio di poter spedir Corrieri a Roma 1 ;;21 3 z 
C 't l · . , v • • ugno 

ap1 o ano pnmo c 4'>1 · 1 tt ..,. . . . , · - ., m c e o anno 1521. la .Nazione Alemana 
ｭｳｴｾｴｭ＠ la ｾｯｾｴ｡＠ ｾｩ＠ Vilacco a Gemona, di potersi dottorar i Gio-
vam .Alemam m Filosofia e Medicina nel Collegio di Padova, nella 
1\Iatncola del qual appar. Decreto dell' Eccmo Senato del 1616. E 
｣ｾｾ＠ altrdo D:cr:to 1635. 24. Maggio da facoltà alli sudetti Germa-
mci ｾＺ＾ｴｵ＠ enh d1 dottorarsi in Legge.) 

. Semp:e in sostanza, la Mente Pubblica, ha esaudite le giuste 
mlstanze ｾｨ＠ ｾｵ･ｳｴ｡＠ Nazione, a favor della qual si leaaono tra tante 
a tre grazJe l . . A . o n , 

S 
· 1 suoi sovrani rb1trij nella (seguente) Parte dell'Eccellentmo 

enato 1668. 24. Marzo cl 1 . . 
Eh . . . • 1e con moro Imperativo commanda aali 

re1 d1 qual s1 voalia N · Il 0 

't . l 0 azJOne = non potter, ne pratticare ne 
capi are m a cun tempo l l d . ' 
t . e uogo ne pre etto FontJco conforme da 
empo Immem.orabile, mai Mercanti Ebrei, vi sono capitati ersonal-

mente, a spedJr :Mercanzie loro. (Bensì qualche Ｇｾｾｬ･､Ｇ＠ Ebp 
co 1 t L' · 11 1co reo, ma 

n a segueu e Jcenza, e non diversamente.) 

Molto meno Fanti (ne Offi · l') d 11 p 
Eccmo per P . 'l . Cla l e e ompe, al quall\Iagistrato 
abbitanti in ｾＺＺＺｧｧｩｏ＠ 1602. l O. ｬ｜ｾ｡ｲｺｯＧＮ＠ li SSri Al emani Nazionali 

Ico' non sono mai stati soggetti, ne per abiti ne 
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per pasti; di più osservo che nei secoli autepassati al lGOO, questi 
Venezia Sanso- godevano l'Indulto, nei 3. giorni avanti al primo dì del Camo-
vino Carta ::!02. vale di far festa publica nel Palazzo di detto Fontico a Porte apperte. 

Carta 7. tergo. 

L'anno che fu in-
stituito il Cottimo, 
il Colombo scoprì 

l'America. 

Vedi li seguenti 
Decreti: 

ltl87. 13 Luglio. 
1W34.15. Gennaro. 
1668. 24. :111 arzo. 
1671. 15. Luglio. 
1682. 25. Luglio. 
1710. 15. :Marzo. 

Regnava Leonardo 
Loredan Doge 75 
Capitulario primo 

Carta 205. 

Dove concorrevano tutte le Mascare di godere il divertimento d'un 
perpetuo ballo, che durava tutti li preclitti 3 giorni. 

Infinite volte e stata dalla Sovrana giustissima Pottestà: diffesa, 
dalle vessazioui mosseli da Riccordanti di cose ingiuste e contrarie 
alli di Lei non pochi. Privileggi, cioè, 

Di dover pagar il Consolato di Spagna, d'Olanda et altre molte 
gravezze, così pubbliche come private, che troppo tedio apporterebbero 
in volerle descrivere tutte, sempre dall' Eccmo Senato regette con suoi 

Venerabili emanati Decreti e (con li spazzi delli 40. Et altrove. 

In ogni tempo in somma esperimentò questa nobile Nazione quel 
saggio decidere che è la norma più infallibile de sani Giudicij, il 
freno ossia morso più abborito da novatori, e la Falce rissoluta di 

tagliare tutte le importune dimande e novità). 

(Del Cottimo sua origine.) 

Anzi graziandola come sua Prediletta e Benemerita, di potter 

essa Nazione esigere da (tutti) Grossi 2. per ogni Ducati 100., (di 
stima del 1377. non sopra le persone), ma sopra tutte quelle ｾｬ･ｲﾭ

canzie che ciascheduno spedisce in Fonti co (andanti o venien ti dalla 
Germania), così d'Entrata come d'Uscita sin dall'anno 14!J2. 2. Aprile, 

che si dice Cottimo, e significa Tansa (di Gazzette due per ogni 
D. l 00. perche solo all'ora alli Tedeschi era permesso di negoziare, 
mandare e far venire Merci con la Germania), alia sopraintendenza 
del c1ual Provento, sino da quel secolo sono stati eletti doi Capi 

Nazionali, che diriggono questo Corpo politico, chiamati dallo stesso 
Eccmo Senato Consoli; con questa !tegola della quale ne continua 

giomalmente la pratica, che uno vien eletto abbitante fuor. di ｆｯｾﾭ
tico, chiamato i1 Console Seniore, e l'altro attualmente ablJltante m 
Fontico detto il Console Cassiere Juniore, ancorchè questo sia di 

età più 
1

vecchio del primo. Il quale gode la precedenza. in. ｴｵｾｴ･＠ ｬｾ＠
funzioni, così pubbliche come private. Dalli quali e tlalh se1 S1gnor1 
Nazionali dei più vecchi chiamati Segretieri, che prima ventilano 

le materie come fa questa Gran Republica, vera Idea d'ogni ｢ｾｮ＠
reaolato Governo, e dal Capitolo Generale; poi vien tal Rend1ta 

o • ( • d l l' E mo aumentata o diminuita con l'approbaziOne sempre pmna e cc . 
Colleaio dei Dazij, che dopo tramontato quell'uso di ｵｮｩｾ＠ li Colleg1, 
ora) dal Magistrato Eccmo dei Cinque Savij alla :Mercanzm, che fu 
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Carta 8. 

Ercttione del Ma-
gistrato del Sale. 

Regnava Pasqua! 
Cicogna Doge. 

Carta 8. tergo. 

Elemosina della 
Panada quando fu 

introdotta. 

eretto l'anno 1516, ai (22. Gennaro dal Senato) a m1sura dei tempi 

e delle emergenze che ha detta Nazione. (Alla quale è stato dele-
gato detto Magistrato dall' Eccmo Senato a finchè questa admetta con 

sua Terminazione tutti quem Signori Alemani, che sono capaci di 

poter godere tutti li Privilegij et l'Esenzioni che dal Pubblico sono 
stati sempre mantenuti loro, sino che hanno questi continuato il 
negozio, e reso frutiffero il Dazio del Fontico, dal quale sono 

esclusi li Falliti e tutti quelli che hanno fatto punto alla lor Casa 

di Negozio e che non fanno più Bollette in lor nome. Qual Cottimo 
serve a far diverse spese, così ordinarie come straordinarie, cioè a 

dire,) Il Salario al Portinaro. Oglio per luminar (tutta la notte 

lochi tra quali) le (2) scale e (3) corridori con 24 lampade conforme 
l'antica Regolazione (fatta) del 1382. (20. Gennaro dalli Provvedi-

tori di Comun e .Consoli di Mercanti che erano solo 18 lumini) 

( olt.re il vago ferrale fat.to poner li 7. Gennaro 1719/20 sopra il 
Portone di strada dalli Signori Consoli.) 

Qualche ristaurazione di poca spesa nel Palazzo del Fontico, 
che pur troppo sempre occorre. 

(In litigij promossi da diversi ingiustamente contra detta X a-
zione.) 

Per regolar l'Oro l oggi o a Campana, fatto far da essa Nazione, 
del 1571. li 21. Maggio, sotto li SSri Leonardo Ermann e Gio. En-

rico Glengher, all'ora Consoli, con permis:;ione dei Sirrnori Pro\·edi-
tori del ｾｉ｡ｧｩｳｴｲ｡ｴｯ＠ Eccmo del Sal, che fu eretto del 12'11. 9. Luglio. 

Il qual o:ologgio, per colocarlo in loco conspicuo, ove ora è, v' in-
tervenne ｬｾ＠ cellebre Antonio dal Ponte, che fu anche l'architetto del 
sontuoso Ponte di Rialto (fatto) ｾｬＧ｡ｮｮｯ＠ 1591.. (tutto di Pietra Yiva 
ｉｳｴｲ￬｡ｮｾＩ＠ d' uu arco solo, (e costò più di Ducati 250 milla). 

ｄＱｶ･ｲｾ･＠ contribuzioni annue, per servizio delle l\lercanzie 
andanti e venienti, affinchè per strada abbino ricovero e sicuro ｲｩｾ＠
cetto, stabiliti' dalli Signori Consoli (nei tempi descritti nel serruente 
Catalogo d'essi ｃｯｮｾ［ｯｬｩＮＩ＠ l) . t:> 

(Del 1634. a spese di questa Nazione et altri :Mercanti fu fatto 
tàr il Lazaretto a Premolano ｰｾ＾ｲ＠ i rispetti della Sanità.) · 

Con:e altresì .la giornaliere elemosina della Panaaa, che questa 
Pia Nazwne fa du:pensare eccetto il Lunedì, a tanti Poveri d' orrni 
sesso. Introdotta sin dall'anno 14VO. dopo il Contaggio, che" fn 

l_) So ist hier . eingesetzt statt des urspriinglichen: d alli :Nobili Siguori 
Gio. VidtJUI/1 c lllattw Smith gia Consoli, anno 1624. 

;., 

Carta 9 . 

In tempo d' .!1-
herto l. Imp. A u-
striaco che fu del 

1300 principiò 
l'Imperio Otto-

mano acl ingran-
dì rsi. 

Doppo ill:!O-!. 1::?. 
Volte è stata la 
Peste, e 4. Volte 
grandissima Ca-
restia in Y cnezia. 

Erettione del :\Ia-
gistrato della Sa-

nità. 
Carta 9. tergo. 

Regnava Seba-
stiano V énier 

Doge. 
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l'anno antecedente, del Pane, Brodo, Carne et altro, che giornal-
mente avanzava dalle laute mense di 80 e più Signori Mercanti e 
loro Giovini di Studio, oltre i Serventi, che tutti all'ora in Fontico 
dimoravano con somma abbondanza e splendidezza. 

Al presente quante persone Nobili, sono so venute mensual-
mente? 

Quanti l\Ionasteri (et Ospitali), quante Persone Civili decadute, 
dal primier buon stato loro, e quanta q uantita di poreri mendichi 

vengono sovenuti il Natale e la Pasqua con la Carità, che vien loro 
fatta somministrar della medesima Nazione col danaro proveniente 
dali predetto Cottimo? 

Non fo menzione delle somme de Contanti, che volontariamente 
questa Nazione generosa, ha esebite al Veneto Augusto Dominio, e 

gli Encomij riportati di gradimento e di stima t e fra ｾｬｩ＠ altri .il 
seguente) in tempo di guerra contro il Turco, all'ora che 1l ｎ･ｾｯｺＱＰ＠
era più in profl.uenza de adesso. (Vedi a Carta 35. <: questo astensmo 
lG-Hl. 21. Giugno.) 1) 

Non ramemoro il grande ajuto dato, a tanta povera gente 

oppressa dal mal contaggioso, e carestia nelli ùec?rsi anni .1_271., 
1341-48. 81. 88. e 1423. al qual effetto la provHla. ma t unta del 
Serenissimo Governo, fece fabbricare il Lazzaretto, che oggidì vien 

detto il vecchio, a distinzione dell'altro che vien detto il nuovo, 
fatto far di pianta l'anno IJG8. similmente a s11ese pubbliche. 

(Del 1428. 78-89. e 1491. per occasione della qual Peste _(i_n 
detto auno 1491.) fu instituito il Magistrato Eccmo sopra la Samta . 

Così del 151 O. per quel gran mal Epidemico che si ｣ｯｾｭｾｮｩ｣＠
in questa Città a più di vinti milla Persone (in soli G. gwrm per 

｣｡ｵｾ｡＠ della gnerra di Lombardia, l'anno 1509 .. ｴｾ･ｬｬｾ＠ ｦｾｭｯｳ｡＠ Lega 
di Cambrai, con spesa. della. Republica di .5. ｮｵｨｯｵｾ＠ d oro, com. e 
riferisce Bembo nella sua !storia Veneta Latmo); Et m quella. orn-

bile carestia, che seguì del 15G9. . 

Del 157G., che ritornò la Peste, per la liberation della quale 1l 

Publico fece edificar il maestoso. Tempio del Redcntor,. sul Modello 

e Direzione di Andrea Palladio architetto (con spesa d1 · · .) 

E del 1591. che seguì quella imi.udita Carestia, quanti poveri 

famelici detta N azione pietosissima, non sazziò? 

l) Das Document folgt ｵｮｴｾｮＺ＠ Carta 35. tergo. 
4* 



-

• 

• j 

26 

Carta 8. 

Ercttione del Ma-
gistrato del Sale. 

Regnava Pasqua! 
Cicogna Doge. 

Carta 8. tergo. 

Elemosina della 
Panada quando fu 

introdotta. 

eretto l'anno 1516, ai (22. Gennaro dal Senato) a m1sura dei tempi 

e delle emergenze che ha detta Nazione. (Alla quale è stato dele-
gato detto Magistrato dall' Eccmo Senato a finchè questa admetta con 

sua Terminazione tutti quem Signori Alemani, che sono capaci di 

poter godere tutti li Privilegij et l'Esenzioni che dal Pubblico sono 
stati sempre mantenuti loro, sino che hanno questi continuato il 
negozio, e reso frutiffero il Dazio del Fontico, dal quale sono 

esclusi li Falliti e tutti quelli che hanno fatto punto alla lor Casa 

di Negozio e che non fanno più Bollette in lor nome. Qual Cottimo 
serve a far diverse spese, così ordinarie come straordinarie, cioè a 

dire,) Il Salario al Portinaro. Oglio per luminar (tutta la notte 

lochi tra quali) le (2) scale e (3) corridori con 24 lampade conforme 
l'antica Regolazione (fatta) del 1382. (20. Gennaro dalli Provvedi-

tori di Comun e .Consoli di Mercanti che erano solo 18 lumini) 

( olt.re il vago ferrale fat.to poner li 7. Gennaro 1719/20 sopra il 
Portone di strada dalli Signori Consoli.) 

Qualche ristaurazione di poca spesa nel Palazzo del Fontico, 
che pur troppo sempre occorre. 

(In litigij promossi da diversi ingiustamente contra detta X a-
zione.) 

Per regolar l'Oro l oggi o a Campana, fatto far da essa Nazione, 
del 1571. li 21. Maggio, sotto li SSri Leonardo Ermann e Gio. En-

rico Glengher, all'ora Consoli, con permis:;ione dei Sirrnori Pro\·edi-
tori del ｾｉ｡ｧｩｳｴｲ｡ｴｯ＠ Eccmo del Sal, che fu eretto del 12'11. 9. Luglio. 

Il qual o:ologgio, per colocarlo in loco conspicuo, ove ora è, v' in-
tervenne ｬｾ＠ cellebre Antonio dal Ponte, che fu anche l'architetto del 
sontuoso Ponte di Rialto (fatto) ｾｬＧ｡ｮｮｯ＠ 1591.. (tutto di Pietra Yiva 
ｉｳｴｲ￬｡ｮｾＩ＠ d' uu arco solo, (e costò più di Ducati 250 milla). 

ｄＱｶ･ｲｾ･＠ contribuzioni annue, per servizio delle l\lercanzie 
andanti e venienti, affinchè per strada abbino ricovero e sicuro ｲｩｾ＠
cetto, stabiliti' dalli Signori Consoli (nei tempi descritti nel serruente 
Catalogo d'essi ｃｯｮｾ［ｯｬｩＮＩ＠ l) . t:> 

(Del 1634. a spese di questa Nazione et altri :Mercanti fu fatto 
tàr il Lazaretto a Premolano ｰｾ＾ｲ＠ i rispetti della Sanità.) · 

Con:e altresì .la giornaliere elemosina della Panaaa, che questa 
Pia Nazwne fa du:pensare eccetto il Lunedì, a tanti Poveri d' orrni 
sesso. Introdotta sin dall'anno 14VO. dopo il Contaggio, che" fn 

l_) So ist hier . eingesetzt statt des urspriinglichen: d alli :Nobili Siguori 
Gio. VidtJUI/1 c lllattw Smith gia Consoli, anno 1624. 

;., 

Carta 9 . 

In tempo d' .!1-
herto l. Imp. A u-
striaco che fu del 

1300 principiò 
l'Imperio Otto-

mano acl ingran-
dì rsi. 

Doppo ill:!O-!. 1::?. 
Volte è stata la 
Peste, e 4. Volte 
grandissima Ca-
restia in Y cnezia. 

Erettione del :\Ia-
gistrato della Sa-

nità. 
Carta 9. tergo. 

Regnava Seba-
stiano V énier 

Doge. 
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l'anno antecedente, del Pane, Brodo, Carne et altro, che giornal-
mente avanzava dalle laute mense di 80 e più Signori Mercanti e 
loro Giovini di Studio, oltre i Serventi, che tutti all'ora in Fontico 
dimoravano con somma abbondanza e splendidezza. 

Al presente quante persone Nobili, sono so venute mensual-
mente? 

Quanti l\Ionasteri (et Ospitali), quante Persone Civili decadute, 
dal primier buon stato loro, e quanta q uantita di poreri mendichi 

vengono sovenuti il Natale e la Pasqua con la Carità, che vien loro 
fatta somministrar della medesima Nazione col danaro proveniente 
dali predetto Cottimo? 

Non fo menzione delle somme de Contanti, che volontariamente 
questa Nazione generosa, ha esebite al Veneto Augusto Dominio, e 

gli Encomij riportati di gradimento e di stima t e fra ｾｬｩ＠ altri .il 
seguente) in tempo di guerra contro il Turco, all'ora che 1l ｎ･ｾｯｺＱＰ＠
era più in profl.uenza de adesso. (Vedi a Carta 35. <: questo astensmo 
lG-Hl. 21. Giugno.) 1) 

Non ramemoro il grande ajuto dato, a tanta povera gente 

oppressa dal mal contaggioso, e carestia nelli ùec?rsi anni .1_271., 
1341-48. 81. 88. e 1423. al qual effetto la provHla. ma t unta del 
Serenissimo Governo, fece fabbricare il Lazzaretto, che oggidì vien 

detto il vecchio, a distinzione dell'altro che vien detto il nuovo, 
fatto far di pianta l'anno IJG8. similmente a s11ese pubbliche. 

(Del 1428. 78-89. e 1491. per occasione della qual Peste _(i_n 
detto auno 1491.) fu instituito il Magistrato Eccmo sopra la Samta . 

Così del 151 O. per quel gran mal Epidemico che si ｣ｯｾｭｾｮｩ｣＠
in questa Città a più di vinti milla Persone (in soli G. gwrm per 

｣｡ｵｾ｡＠ della gnerra di Lombardia, l'anno 1509 .. ｴｾ･ｬｬｾ＠ ｦｾｭｯｳ｡＠ Lega 
di Cambrai, con spesa. della. Republica di .5. ｮｵｨｯｵｾ＠ d oro, com. e 
riferisce Bembo nella sua !storia Veneta Latmo); Et m quella. orn-

bile carestia, che seguì del 15G9. . 

Del 157G., che ritornò la Peste, per la liberation della quale 1l 

Publico fece edificar il maestoso. Tempio del Redcntor,. sul Modello 

e Direzione di Andrea Palladio architetto (con spesa d1 · · .) 

E del 1591. che seguì quella imi.udita Carestia, quanti poveri 

famelici detta N azione pietosissima, non sazziò? 

l) Das Document folgt ｵｮｴｾｮＺ＠ Carta 35. tergo. 
4* 
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210. anni che è 
stato fatto il Pa-
lazzo presente del 

Fonti co. 
Carta l O tergo. 
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Ben lo testificano i molti Memoriali, che fra le vecchie scrit-
ture, (rimaste dopo l'Incendio), nel suo Archivio tuttavia esistono 
sino di liberar ｰｲｭｾｲｩ＠ Carcerati, e Schiavi dalle mani de Barbari ｅｾ＠
di dotar povere Donzelle, oltre tante altre opere pie. E ｦｩｮ｡ｬｭｾｮｴ･＠
de 1630. che per voto a spese Pubbliche di cento e più milla scudi 
fu fatta sul modello di Balclissera Longone architetto Veneto eriO'e 

la ｢･ｬｬｩｳｳｩｭｾ＠ Ch.iesa della Salute, appunto per la riportata' ｓ｡ｬｾｴＺ＠
del mal pesblenzude, quanto anch'essa Nazione giovò, nel suo essere 
alla mendicità di molti? ' 

Molto più avrei da dire, ma che C(lsa dico? se pur troppo son 
• fatti ad ogn' uno notorij. 

?irò che consunto dalle fiamme, in gran parte quel Vecchio 
Fonhco, del 1504. la seconda volta con sommo danno del pull' 

• • J ICO 
e. pnvato ｾｮｴ･ｾ･ｳｳ｟･Ｌ＠ ｣ｾ･＠ ｔ､ｩｾｯｲ｡ｶ｡ｮｯ＠ le scritture antiche, e le pre-
ZIOse ｬ｜ｉ･ｲｾｴ＠ de1 ｓＱｾｮｯｮ＠ NaziOnali, che in gran copia erano soliti 
tcnerle' ｾｭ＠ o negh (2.) andij, a segno che per la moltiplicità di 
ｾｾｳ･＠ l\IerCJ, non Sl poteva molte \'Olte andar, ne guardar da basso 
1n Corte. 

. Div:nne il sempre provido et prudente Governo all'immediata 
dehberaziOne, di rinovarlo di pianti:', appunto nella struttura che è 
al ｰｲｾｳ･ｮｴ･Ｌ＠ che scrivo 1725; e con Decreto dell' Eccmo Senato 1505. 
l O. Guwno fu detto rirruardo al]' · t t h' · · · 
li "' ' . "' lns an aneo 1sogno d1 repnstmarc 

dritti dei antedeth <l ne Dazij del Fonti co d'Entrata e d'Uscita: 

'.'Xon è più da differir la Fabbrica del Fontico Nostro dei Te-
ｾＺｳ｣ｾｴＧ＠ essendo. sta massime compite le do parte delle Fonùamente 
'ldehcet sopra 11 Canal Grande et il TI io. 

Et ｾ･ｲ｣ｨ￨＠ manifestamente si vede, che ampliar detto F t. -. 
n eccessa no perch, l ·' l . o n I co c 

' e e sata mo to a proposito si de ｾｉ＠ l t' come della s· . N ' ' ercat an I, 

d Ignona ostra, E ben conveniente, etiam a questo fH·o-Ye er - ' 

Et però l' an<lerà Parte , 
Che il Collerrio Nostro abbi {; lt' d' 

l d . 
0 

a acco a, l poter pratticare et con-c u er con h Patroni eli ( li' St h T . 
t' .. , 1 . ｾｵ･＠ 1 a ll, Circonvicini al detto Fon-
Ico, E,tCClo e ,se ｰｯｾｳｬ＠ amphar, come è al tutto neccessario 

t percbe la dtffi · · 
batte d . .erenzia con alcuni Patroni delli detti Stabili, 

, a cmque e set per cento l t 
de tanti affitt ·. . so amen e, et alcuni se contentano 

l' ex n une Sia preso che Il' d l Co 
per tutto doman d bb ' que I e llegio Xo:;tro, 
q nello' che sarà' del\ ｡ｩｾ＠ o aver ｾｯ＠ nel uso con li ditti Patroni' Et 
con li do terzi s1·a ! era 

0 
per ｾｬｴｴｯ＠ Collegio, a Bossoli e Ballotte 

' 'ermo et vahdo. 

Chi fu l' .Archi· 
tetto del presente 
Palazzo del Fon· 

ti co. 

Carta 11. tergo. 

Venezia del San-
sovino pag. 235. 

tergo. 
Giudicio Univer-
sale del Costan-

tini pag. 24. 

Carta 12. 
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Preterea. Siano obligati tutti quelli del Collegio per tutta la 
presente settimana, venir a questo Consiglio con le sue oppinion, 
circa al modo di fabbricar; a ciò si ｰｯｳｳｾ＠ continuar la fa h bricca 
con cliligeuza, come sarà giudicato espediente 

Pellegrin Marazzi N od aro Duca!." 1) 

Alli 19. Giugno 1505. con altro (seguente) Decreto il Senato 
Eccmo stabilì che Gerolamo Tudesco, faci far il ditto Palazzo del 

Fontico, conforme al suo modello, escludendo tutti gl'altri fatti, da 
bravi architetti. 

Et ordinò che il N. H. etc. ｾＡ｡ｲ｣ｯ＠ Tiepolo, fu Proveditor al Sal, 
avesse la sopraintendenza alla det.ta fabbrica. (vedi a carta 35 tergo.) 

Con verità Gio. Nicolo Doglioni, fu Notaro e Scrittor Veneto, 
chiamava questo maestoso Edificio una piccola città, nel corpo di 
Venezia, che Yal a dire, una Città dentro l'altra; come si può dir 
lo stesso an co dell'Arsenale, per il gran suo Circuito; (L'Etimologia 
del qual vuoi dir Arx Senatu>:), (perchè ristretti nelle Lagun.e di 
Venezia quei primi antichi e prudenti Padri, conobbero che l arte 
di aggrandire la loro Republica consisteva nella fabbrica di molti 
navi et galee, quelle per portarsi in Paesi lontani a mercantare, e 
(1ueste per diffendersi dagl'insulti dei nemici che invidiavano la sua 
crescente florida e seconda grandezza.) 

II ('ontennto tlel nuovo Palazzo, tlctto tlc1 Fontico. 

Gira questa crran mole in forma quadrata bislonga, Piedi cm-
quecento e dodici: tutto in Isola, e tutta proprietà del Pubblico 
Dominio, assegnato alla Custodia dell' antedetto l\Iagistrato Eccmo del 
Sal, conforme ne è il Ponte di Rialto e di tutta la stessa Isola. 

Esternamente lo circondano vintidue Botteghe con sei volte 
di sopra, eccettuate quelle contigue al Portone. Gli affitti delle 
quali sono stati cessi al Publico a diversi Particolari, sin l'anno 
1505. sudetto. 

Considerabile è il Portone d'ordine composito con colonne e 
piedistalli di marmo, come pur d'un ｂ｡ｭｾｩｮｯＮ＠ di rilie;o nel ｾ･ｲｲＮ｡ｧｬｩｯ＠
dell'Arco, che impugna una cornncopm d1 Frutti che mdJCano 
abbondanza. 

l) Vgl. meine Abhandlung wzur Quellenkunde ､･ｾ＠ venezianischen Handels• 
Beilage VI. L 
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Beilage VI. L 
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Nel Fregio vi è scolpito 

PRINCIP.ATVS LEONARDI LAYREDANI 

lNcLIJTr Dvcrs. ANNO SExro. 

Et sopra la Cornice vi soprasta un Leone alato, in mezo rilevo 
che tanto più rende maestoso detto Portone corrispondente all' ｅ､ｩｾ＠
ficio. Nell ingresso del quale vi è nel muro una lappide (fattavi 
poner nel 1670. 8. Luglio) che esprime a tutti: esser la Mente 
Pubblica che ordina con suo sovrano Proclama di non bestiemare 
(li adorabili Nomi di Dio, di non) giuocare, pippare nel cortile e 
ｾｯｬｴｯ＠ meno di non ferrire, ne far strepito di parole, che apportino 
dxsturbo, alla tranquilla quiete dei SSri Abitanti Nazionali. 

Carta 12. tergo. . ｾｮｴｾｲｮ｡ｭ･ｮｴＺ＠ ha un quadrato Cortille all'intorno del quale, 
gxra xl ｾｯｴｴｯｰｯｲｴｩ｣ｯ＠ con grossi Pilastroni di Pietra Istriana e for-
mano vinti Archi, che sostengono il primo Piano che ｣ｯｾｰｲ･ｮ､･＠
quaranta Archi, e il secondo altri quaranta; et altretanti il terzo 
soler che in tutto sono cento e quaranta (Archi). In oan' uno de 
quali (3.) piani vi. è. il suo corridore (che circola detto ｃｾｲｴｩｬ･ＩＬ＠ et 
oltre. quattro vastxssxme soffitte si alza ancora più sopra il Canal 
ｾｲ｡ｮ､･＠ con. ｾｵ･＠ ben intese Torricella che sorpassano il Cornicione 
dx marmo, ne1 cantonalli di detta Facciata. 

Carta 13. 

Carta 14. 

l 

. ｉｬｾ＠ una delle quali dalla parte del Rio, vi sono due Campane 
d1 med10cre O'randezza so t t' d C ·1 · 

• • _ .o , s enu 1 a ampam etto pur <h marmo, per 
avnsar h SJO'nori N· • 1· a· · Il · · · 

o azwna 1 1 vemr a a mensa ad uso d1 ospxzw 
come semp:e ｾ｡ｾｮｯ＠ praticato, et in ambedue (Toricelle) sonovi ､ｵｾ＠
gran Leoni di San Marco (in marmo) e vi si leO'ae 

00 

PRINCIP.ATYS LEONARDI L.A YREDANI 

lNCLIJTr DvCis. ANNo SExro. 

Nel mezzo di detta Facciata sopra le tre Rive vi è scolpito in 
basso-rilievo nel marmo un bel T'r ff' 

o eo, come lo dimostra l'annessa stampetta e vi si legge 

l GERMANICIS DICATVM. 

Fra poste, a sei grand' · · p·1 · . . 
t . ISSimi I astron1 d1 pietra Istriana che 

J ｾｾｳ＠ engono Clllque Archi della suddetta Facciata vi sono tre ｳｰ［｣ｩｯｾ･＠
Ive Aper. uso et comodo delle mercanzie et aÌtro di detto ｆｯｮｴｩ｣ｾＮ＠

pianterreno nel gi·ì dett S tt t• 
dal1a parte delle Rive d 0

. , 
0

• o por ｾ｣ｯＬ＠ tutto fatto a volto, 
D . . . su ette, VI e xl Magistrato antedetto dei Vis-
toml'llll' ｳｯｾｲＮ｡＠ la porta del quale vedesi un Leone di San l\Iarco 

e anno loo9 che fu . l . , 
' lU que Sito stabilito l' offì.cio di detto 

Carta 14. tergo. 

Carta Li. 
Pu istituito questo 
Magistrato l'anno 

Ｑｾ｜ｊｏ＠

Fu istituito questo 
niagistrato del 

1519. l. Ottobre. 
cioè li 3. Sa vij 
sopra leAcque, ma 
li Esecutori sono 

stati fatti nel 
1211. 
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Magistrato (nel quale del 1636. primo settembre per Publici De-
creti, si principiò a tener Libro Maestro, si ve Quaderno e Gior-
nale, per gli affitti delle Camere e per li Conti del Dazio dei Pri-
vileggiati), e vi si legge in un ton dino di marmo il seguente 
Lacconismo 

RESPICE FINE:\!, 

La Dogana, (nella quale per Privileggio non si possono se-
questrare le :Mercanzie per debiti particolari, situata) derimpetto a 
detto Magistrato molto spaziosa . con due Porte, una antica nel 
secondo sottoportico, e l'altra nel primo delle Rive, fatta per ordine 
Pubblico, (col seguente Decreto) l'anno 1641. 20. Decembre, dalla 
qual parte vi è un Balcone quadro bislongo frapposto a dne altri 
grandi con ferriate per il qual in tempo contaggioso si ricevono tutte 
le l\lercanzie più manevoli, e leggiere, doppo fatte tutte le diligenze 
solite farsi iu tal tempo. E dallo stesso Balcone si dispensa l'Ele-
mosina della Panada a Poveri che all'alba vengono in gran numero, 
in quel primo sottoportico, per via di un ponti_le che la ｾ｡ｺｩｯｮ･＠ fa 
fare al Traghetto del Buso con la seguente hcenza delh due :\1a-
gistrati Eccellentissimi de' Provveditori ､ｾ＠ Comun eretto (esso 
Magistrato) del 1290. e (quello) delle Acque (istituito l' anno 
1211.) cioè: 

,Adì primo Ottobre 1630. 

L' I!lmi Si (l'n ori Domenico Vendramin, et Aluise Contarini, Hono-
randi ｐｲｯｶ･､ｩｴｾｲｩ＠ di Commun, hanno concessa licenza alli Signori 
Ottavio Otth, et Gio. Filippo Flaijspan, Consoli della Nazione ＭｾＡ･ﾭ

mana, di potter per beneficio della ｄｩｳｰｾｮｳ｡＠ della ｟ｐｾｮ｡､ＺＬ＠ che si fa 
giornalmente nel .Fontico alli Poveri d1 questa C1tta, d1 poter far 
un Pontille di Legno, appoggiandolo sopra nn -Palo, al. ｔｲ｡ｧｾ･ｴｴｯ＠
del Ponte di Rialto, che vadi alla Riva del detto Fonbco, gmsta 
la richiesta fatta dalli sudetti Signori Consoli. 

ｾＱ｡ｲ｣Ｇ＠ Antonio Spinelli Noùaro. 

,Per l' Officio delle Acque si concede licenza, alli Spettabili 
SiO'nori Consoli della Nazion Alemanna, di poter a loro ｳｾ･ｳ･＠ far 
J' 

0 

p t'Ile che serYa di ｐ｡ｾｳ｡ｏＧｩｯＬ＠ dalla Riva del Fonbco, alle 1are un on 1 , " o . . . , 

Rive del Ponte di Ri-alto, a comodo dei Poveri, ai quali si fa l or-
dinaria Elemosina della Panada, da detta Nazione; Et ｾｵ･ｳｴｯ＠ ｡ｦｾｮ･Ｌ＠

che in questi tempi di sospetto contaggioso, non abbmo occasiOne 
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lNCLIJTr DvCis. ANNo SExro. 

Nel mezzo di detta Facciata sopra le tre Rive vi è scolpito in 
basso-rilievo nel marmo un bel T'r ff' 

o eo, come lo dimostra l'annessa stampetta e vi si legge 

l GERMANICIS DICATVM. 

Fra poste, a sei grand' · · p·1 · . . 
t . ISSimi I astron1 d1 pietra Istriana che 

J ｾｾｳ＠ engono Clllque Archi della suddetta Facciata vi sono tre ｳｰ［｣ｩｯｾ･＠
Ive Aper. uso et comodo delle mercanzie et aÌtro di detto ｆｯｮｴｩ｣ｾＮ＠

pianterreno nel gi·ì dett S tt t• 
dal1a parte delle Rive d 0

. , 
0

• o por ｾ｣ｯＬ＠ tutto fatto a volto, 
D . . . su ette, VI e xl Magistrato antedetto dei Vis-
toml'llll' ｳｯｾｲＮ｡＠ la porta del quale vedesi un Leone di San l\Iarco 

e anno loo9 che fu . l . , 
' lU que Sito stabilito l' offì.cio di detto 

Carta 14. tergo. 

Carta Li. 
Pu istituito questo 
Magistrato l'anno 

Ｑｾ｜ｊｏ＠

Fu istituito questo 
niagistrato del 

1519. l. Ottobre. 
cioè li 3. Sa vij 
sopra leAcque, ma 
li Esecutori sono 

stati fatti nel 
1211. 
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Magistrato (nel quale del 1636. primo settembre per Publici De-
creti, si principiò a tener Libro Maestro, si ve Quaderno e Gior-
nale, per gli affitti delle Camere e per li Conti del Dazio dei Pri-
vileggiati), e vi si legge in un ton dino di marmo il seguente 
Lacconismo 

RESPICE FINE:\!, 

La Dogana, (nella quale per Privileggio non si possono se-
questrare le :Mercanzie per debiti particolari, situata) derimpetto a 
detto Magistrato molto spaziosa . con due Porte, una antica nel 
secondo sottoportico, e l'altra nel primo delle Rive, fatta per ordine 
Pubblico, (col seguente Decreto) l'anno 1641. 20. Decembre, dalla 
qual parte vi è un Balcone quadro bislongo frapposto a dne altri 
grandi con ferriate per il qual in tempo contaggioso si ricevono tutte 
le l\lercanzie più manevoli, e leggiere, doppo fatte tutte le diligenze 
solite farsi iu tal tempo. E dallo stesso Balcone si dispensa l'Ele-
mosina della Panada a Poveri che all'alba vengono in gran numero, 
in quel primo sottoportico, per via di un ponti_le che la ｾ｡ｺｩｯｮ･＠ fa 
fare al Traghetto del Buso con la seguente hcenza delh due :\1a-
gistrati Eccellentissimi de' Provveditori ､ｾ＠ Comun eretto (esso 
Magistrato) del 1290. e (quello) delle Acque (istituito l' anno 
1211.) cioè: 

,Adì primo Ottobre 1630. 

L' I!lmi Si (l'n ori Domenico Vendramin, et Aluise Contarini, Hono-
randi ｐｲｯｶ･､ｩｴｾｲｩ＠ di Commun, hanno concessa licenza alli Signori 
Ottavio Otth, et Gio. Filippo Flaijspan, Consoli della Nazione ＭｾＡ･ﾭ

mana, di potter per beneficio della ｄｩｳｰｾｮｳ｡＠ della ｟ｐｾｮ｡､ＺＬ＠ che si fa 
giornalmente nel .Fontico alli Poveri d1 questa C1tta, d1 poter far 
un Pontille di Legno, appoggiandolo sopra nn -Palo, al. ｔｲ｡ｧｾ･ｴｴｯ＠
del Ponte di Rialto, che vadi alla Riva del detto Fonbco, gmsta 
la richiesta fatta dalli sudetti Signori Consoli. 

ｾＱ｡ｲ｣Ｇ＠ Antonio Spinelli Noùaro. 

,Per l' Officio delle Acque si concede licenza, alli Spettabili 
SiO'nori Consoli della Nazion Alemanna, di poter a loro ｳｾ･ｳ･＠ far 
J' 

0 

p t'Ile che serYa di ｐ｡ｾｳ｡ｏＧｩｯＬ＠ dalla Riva del Fonbco, alle 1are un on 1 , " o . . . , 

Rive del Ponte di Ri-alto, a comodo dei Poveri, ai quali si fa l or-
dinaria Elemosina della Panada, da detta Nazione; Et ｾｵ･ｳｴｯ＠ ｡ｦｾｮ･Ｌ＠

che in questi tempi di sospetto contaggioso, non abbmo occasiOne 
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Carta. 15 tergo. 

Carta 16. 

Carta. 16. tergo. 

di t ti Poveri, di mischiarsi con le merci di detto Fontico; Con 
questa condizione che non possino metter pali in acqua et sie etc. 

Data adi 12. Ottobre l 630. 

Carlo Rnzzini Savio 
Pietro Foscarini Savio. 

Antonio Pescina Nodaro alle Acque. 

Atteso che in tal tempo, non a tutti è permesso d'entrar in 
Fontico, riguardo alli seguenti ordini, che detta Nazione ottenne sin 
del 1576. dal Magistrato Eccmo della Sanità e sono: 

,Che possa essa N azione, a sue spese elegger, e· tener un Capi· 
tano, che stij di continuo alla. Guardia d'esso Font.ico, nel qual non 
lasci entrare alcuno, ·che non babbi Negozio in esso, senza licenza 
delli Signori Consoli, o loro segno, et alle scale sieno posti li 
Rastelli. 

Che da SS. Ecc•e sia. fatto far Publico Proclama, che tutti li 
Facchini, che non servono attualmente li Signori l\Iercanti abbi-
tanti nelle Camere di ditto Fontico, non possino ne debbino entrar 
in quello, ma che stiano nel campo d[ San Bortolamio, sotto pena 
ad arbitrio dell'Eccellenze loro. 

Che similmente li Barcaroli, e Peattèri subito, che averanno 
scaricate le Mercanzie di detta Nazione, debbiu-o ritirarsi nelle loro 
Barche, non entrando più avanti di detto sottoportico della Riva; 
Nel quale non sia loro permesso di ponervi armizi di ninna sorte 
immaginabile, sotto la sndetta pena.· 

E perchè in esso Fontico vi sono al presente 72. Camere in 
tutti 3. li soleri (sudetti), tutte abbitate separatamente dalli Signori 
Mercanti che si può realmente dire che sijno 72. case, Fu accor-
dato alla Nazione stessa: • 

ｃｾＱ･＠ ogni volta occorresse, che però Dio no' l permetti, che al-
cuno m dette Camere si rissentisse in inodo, che fosse necessario 
darlo in. nota ｾｵｳｴ｡＠ gli ordini di SS. EE., sij subito notificato alli 
ｾ･ｰｵｴ｡｢Ｌ＠ ｮｾｭｬＮｮ｡ｴｯ＠ l'Infermo, Numero e Camera di esso, per ponervi 
h o?correnti l'lguardi e salutiferi compensi. Et che gl'altri l\Ier-
canb che. hanno le loro Camere separate, non sijno impediti, ne 
ｳ･ｾｵ･ｳｴｲ｡ＮｴｬＬ＠ ma. possino liberamente negoziar con quei rispetti, che 
ali ora SI pratbcano, come vuole ogni raggione e giustizia." 

(Continuo a dir che) 

.Nel sopradetto Cortile, vi sono: Il Camerin fatto in Isola del 
Portmaro oltre la sua propria Camera nel terzo soler (sopra il Rio); 

Carta 17. 

Regnava l\Iarino 
Grimani Doge. 

Carta l 7. tergo. 

Incendio quarto in 
Fontico dei Te

deschi. 
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Quello· detto del Scoador sotto la scala dalla parte del suùetto Rio 
del Fontico, uno dei Ligadori (ch' ･｢｢･ｾｯ＠ origine avanti il 1302. e 
del 1418. l. Giugno in numero de 18. fu fatta arte), ed un altro 
dei Bastasi (che il principio loro fu del 1382. 20. Gennajo e del 
1414. primo Marzo fu stabilita la Tariffa delle loro Mercedi dalla 
Nazion Alemanna). (Il Camerin delli Pesadori di Comun per aver 
ivi pronte ogni ora le loro Statiere.) Sopra de quali vi è la Camera. 
per li doi Fattori attuali di essa Nazione, l'incombenza de quali è 
di accudire, a tutte le Mercanzie, che per via di Terra, si spediscond 
in Germania, e che da colà vengono da Carrettoni condotte a Mestre 
per quì. 

Caneva, e 26 l\Iagazeni o siano volte per riponer le mercanzie 
dei Signori Mercanti Nazionali solamente, (cioè di tutti quelli che 
godono attualmente li tre Requisiti di Camera, 'l'avola, e Capitolo), 
e non d' altri. 

In prospetto delle predette (3) Rive vi è il Pozzo che forma. 
una meza Torretta, et si inalza al pari del secondo Soler, per comoqo 
maggior di prender l'Acqua , considerata la migliore di tutta. 
(q ｵｾｬｬ｡Ｉ＠ che è n eli' Isola di Rialto. 

Sonovi due gran Scale in 4 rami, ma incontro l'altra, di 94. 
gradini di pietra viva, che ambidue conducono ｾｩｮｯ＠ al t:rzo Soler, 
e da ciò comprendesi la sua somma altezza (d1 che stima la sua 
situazione) e di qual vaga veduta sij questo gran Palazzo. 

Quello del primo piano, furono fatte nel tempo stesso, che fu 
tottalmente essa (Fabrica) rinovata, ma le altre del secondo e terzo 
le fece far d'ordine Publico, il Magistrato antedetto del Sal, l'anno 
1587. 13. Luglio e furono finite del 1595. ad istanza delli ｓｩｾｮｯｲｩ＠
Christofforo Otth e Tomaso Karch, all'ora Consoli della Nazione, 
tutte di marmo et a volto, come pnr quelle delle soffitte. La causa 
di ciò fu, il grande incendio dei Magazeni di Cha Ruzzini, che ｳ･ｾｵ￬＠
del 1586 la notte del 16. Decembre, e si dilatò di qua del ｒｷｾ＠
et accese Foco nelle ｳｯｦｦｩｴｴｅｾ＠ del Fontico, che molto ebbero che fare, 
in estinauerlo. Perchè le Scale sudette erano prima di Legno, e 
poi le ｳｾｦｦｩｴｴ･＠ , erano piene di Legne : alimento proprio per detto 
Elemento. 

Numero 80. Camere, e meza contengono ､･ｴｴｾＮ＠ tre apparta-
menti, oltre il loco del Spenditore, Canever, ｃｵｯｾｯＬ＠ Sotto-Cuoco. et 
altri Lochi. (Communi per ogni Soler.) La ＿ｵｃｉｾ｡＠ Ｈｾｉｬｾ＠ ｳｯｰｲ｡ｾｮﾭ
tendenza della quale e delle servitù li Signori Abitanti m Fonhco 
elerro-ono due di essi con titolo di Pro vedi tori sopra la Cucina, et. 00 

Abh. d.l. CI. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. II. Abth. 5 
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Carta. 15 tergo. 

Carta 16. 

Carta. 16. tergo. 

di t ti Poveri, di mischiarsi con le merci di detto Fontico; Con 
questa condizione che non possino metter pali in acqua et sie etc. 

Data adi 12. Ottobre l 630. 

Carlo Rnzzini Savio 
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Fontico, riguardo alli seguenti ordini, che detta Nazione ottenne sin 
del 1576. dal Magistrato Eccmo della Sanità e sono: 

,Che possa essa N azione, a sue spese elegger, e· tener un Capi· 
tano, che stij di continuo alla. Guardia d'esso Font.ico, nel qual non 
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delli Signori Consoli, o loro segno, et alle scale sieno posti li 
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Che da SS. Ecc•e sia. fatto far Publico Proclama, che tutti li 
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tanti nelle Camere di ditto Fontico, non possino ne debbino entrar 
in quello, ma che stiano nel campo d[ San Bortolamio, sotto pena 
ad arbitrio dell'Eccellenze loro. 

Che similmente li Barcaroli, e Peattèri subito, che averanno 
scaricate le Mercanzie di detta Nazione, debbiu-o ritirarsi nelle loro 
Barche, non entrando più avanti di detto sottoportico della Riva; 
Nel quale non sia loro permesso di ponervi armizi di ninna sorte 
immaginabile, sotto la sndetta pena.· 

E perchè in esso Fontico vi sono al presente 72. Camere in 
tutti 3. li soleri (sudetti), tutte abbitate separatamente dalli Signori 
Mercanti che si può realmente dire che sijno 72. case, Fu accor-
dato alla Nazione stessa: • 

ｃｾＱ･＠ ogni volta occorresse, che però Dio no' l permetti, che al-
cuno m dette Camere si rissentisse in inodo, che fosse necessario 
darlo in. nota ｾｵｳｴ｡＠ gli ordini di SS. EE., sij subito notificato alli 
ｾ･ｰｵｴ｡｢Ｌ＠ ｮｾｭｬＮｮ｡ｴｯ＠ l'Infermo, Numero e Camera di esso, per ponervi 
h o?correnti l'lguardi e salutiferi compensi. Et che gl'altri l\Ier-
canb che. hanno le loro Camere separate, non sijno impediti, ne 
ｳ･ｾｵ･ｳｴｲ｡ＮｴｬＬ＠ ma. possino liberamente negoziar con quei rispetti, che 
ali ora SI pratbcano, come vuole ogni raggione e giustizia." 

(Continuo a dir che) 

.Nel sopradetto Cortile, vi sono: Il Camerin fatto in Isola del 
Portmaro oltre la sua propria Camera nel terzo soler (sopra il Rio); 

Carta 17. 

Regnava l\Iarino 
Grimani Doge. 

Carta l 7. tergo. 

Incendio quarto in 
Fontico dei Te
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di accudire, a tutte le Mercanzie, che per via di Terra, si spediscond 
in Germania, e che da colà vengono da Carrettoni condotte a Mestre 
per quì. 
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e non d' altri. 

In prospetto delle predette (3) Rive vi è il Pozzo che forma. 
una meza Torretta, et si inalza al pari del secondo Soler, per comoqo 
maggior di prender l'Acqua , considerata la migliore di tutta. 
(q ｵｾｬｬ｡Ｉ＠ che è n eli' Isola di Rialto. 

Sonovi due gran Scale in 4 rami, ma incontro l'altra, di 94. 
gradini di pietra viva, che ambidue conducono ｾｩｮｯ＠ al t:rzo Soler, 
e da ciò comprendesi la sua somma altezza (d1 che stima la sua 
situazione) e di qual vaga veduta sij questo gran Palazzo. 

Quello del primo piano, furono fatte nel tempo stesso, che fu 
tottalmente essa (Fabrica) rinovata, ma le altre del secondo e terzo 
le fece far d'ordine Publico, il Magistrato antedetto del Sal, l'anno 
1587. 13. Luglio e furono finite del 1595. ad istanza delli ｓｩｾｮｯｲｩ＠
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tutte di marmo et a volto, come pnr quelle delle soffitte. La causa 
di ciò fu, il grande incendio dei Magazeni di Cha Ruzzini, che ｳ･ｾｵ￬＠
del 1586 la notte del 16. Decembre, e si dilatò di qua del ｒｷｾ＠
et accese Foco nelle ｳｯｦｦｩｴｴｅｾ＠ del Fontico, che molto ebbero che fare, 
in estinauerlo. Perchè le Scale sudette erano prima di Legno, e 
poi le ｳｾｦｦｩｴｴ･＠ , erano piene di Legne : alimento proprio per detto 
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Numero 80. Camere, e meza contengono ､･ｴｴｾＮ＠ tre apparta-
menti, oltre il loco del Spenditore, Canever, ｃｵｯｾｯＬ＠ Sotto-Cuoco. et 
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Del 1643. 8. De-
cembre fu fatto 
dipinger e dorar 

di nuovo. 
Carta 18. 

Fu fatta far del 
1608. 2. Giugno. 

Carta 18. tergo. 

Carta 19. 

un anno ｰｾｲ＠ ciascheduno dirigge il carico, fu far provedere il tutto 
per la loro comune Mensa.) 

Ha due gran Sale nel primo piano, site da11a parte del Canal 
Grande, ambidue con Pergoli di marmo: 

Una dalle parte del Rio di Fontico, e questa vien detta la 
Sala della Stua; nel mezo deJla quale è sostenuto il soffitto dorato, da 
una Colonna di marmo, e serve alli Signori Nazionali rrnverno di 
Reffettorio, non meno che per altre loro fonzioni, come ､ｩｾￒ＠ a 
suo loco. · · 

Vi sono 2: porte, una nel Corridore; sopra la quale al di fuori 
ｮｾｬ＠ mur.o vi è dipinta a oglio una Madonna col Bambino, e San 
G10vanm Battista Puttino di buonissima mano, che conduce in detta 
sala i vicino alla qual Porta vi è un bellissimo La vello di marmo 
e l'altra ｰ｡ｳｾ｡＠ in una Camera contigua, che serve per riponer ｬｾ＠
robbe usualh, a comodo e servizio della Tavola o sia Mensa (dei 
Signori Nazionali). 

In dettà Sala vi è un quadro in tela di meza figura del Sal

vator Giesu ｃｨｲｩｾｴＮｯ＠ di ｢ｵｯｮｾ＠ maniera, quantunque sia copia d'un 
altro fatto da TlZlano Vecelho da Cadore, come dirò ulteriormente. 

. Si erge una gran Stua, che ha comunicazione con la sudetta 
cncma' fatta di grosse lastre di Ferro crudo gettà, et di ottone 
dorato, tutta figurata: unica non solo in questa Città ma credo 
anche in ｴｵｴｴｾ＠ ｾﾷｉｴ｡ｬｩ｡＠ che non vi sij la Compagna. Ecco n; la ｳｵ＼ｾ＠
spiegazione distmta, come V. P. Rma. desidera di tutto. 

N el Prospetto della Cassa. 

Vi è il Leone di. S. Marco circondà dalla Fede, dalla Speranza 
e dalla Carità, tutto m basso-rilevo di ferro buttà, come ho detto. 

La Giustizia 
un Cartello , nel 
Anversa. 

Nel ProsiJetto del Castello. 

e la Prudenza figure grandi (intiere) e nel mezo 
quale vedesi l'anno 1588. che è stata fatta in 

Sopra detto Millesimo, vi , ' s d n e una granù Acquila Imperiale col 

7 
eu 0 .nel Petto. della Augustissima Casa d'Austria, contornata dalle 
. armi e ettorah che erano allora del 1588. cioè l\,f T . 

Colonia B · S . · ﾷｾ｡ｧｯｮｺ｡Ｌ＠ reven, , oem1a, assoma Pr · p 1 . 
Baviera fu l'so 

1 
' ussm' . a atmo, mentre nel 1648. 

d l t 
e ne 1692· Hanover Il go Elettore bipartite crra-

ua men e con vaghezza. • o 

' ....... -----

Tito Livio nel 
sept. ab Urbe con-

dita. 

Carta 19. tergo. 

Tito Livio nel 
sept. ab Urbe con-
dita. Carta 20. 
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Dalla parte destra da basso sopra la Cassa. 

Un Leone sedente d'ottone dorato a foco tutto di rilevo,. che 
tiene imp11gnato un Scudo bipartito con l' arma di Argentina e quella 
d' Ulma, di gran bel getto e dissegno. . 

Dal fianco destro della Cassa stessa vi è l'I storia di 

Caio-l\Iuzio Scevola Romano, la di cui intrepidezza, e sagacità. fu; 
Che Porsenna, Re de'Tos?ani, aveva ridotto Roma, in stato renderseli 
(suddita). Muzio solo andato nel Campo nemico, fingendo di voler 
udienza, fu introdotto al Padiglione del Re, e vedendo ivi uno nobil-
mente vestito, credutolo il Re, con un ｐｵｾｮ｡ｬ･＠ Ii passò il Petto. 
Porsenna ciò vedendo, lo chiamò Traditore, dimandandoli poi: Il 
perchè aveva ucciso quel Cavaliere· a lui vicino? Rispose Muzio, io 
mi credeva ammazzare il Re e uon ｡ｬｴｾｩＬ＠ per liberar Roma mia 
Patria dall'assedio ; ma già. che questa mano ha errato, questa ne 
facci la penitenza; ed intrepidamente, mise la mano dritta ad arder 
nel Fuoco. Porsenna, vedendo, udendo, e considerando la gran virtù 
di Muzio, li donò la vita et accordò la Pace (a' Romani). 

Di SO}Jra nel Custello pur alla destm. 

La Fortezza col piede dE>stro sopra· un Capitello di Colonna, e 
con la mano tiene la bocca di un Leone apperta. 

A sinistra da basso sopra la Cassa. 

Un Leone dorato simile al sudetto con l'arma di Augusta e di 

Norimberga .. 

Dal fianco sinistro della Cassa. 

Curzio nobile e generoso Romano, che volontariamente si pre-
cipita nella voragine di Fuoco appertasi accidentalmente nel Campo 

Boario vicino al Campidoglio. 
Richiesta dal Senato a gl' Indovini la Causa di ciò, et il rimedio 

di esimer Roma da tall' infortunio? Risposero, che per evitarlo 
non v' era altro modo, che un Patrizio, il più amator della cara sua 
Patria per liberarla si gettasse in quella Ignea profonda appertura, 
Curzio solo fu il generoso, che a costo della sua vita, si vestì no-
bilmente, e salito sopra un superbo Cavallo, di tutta Carriera si 
precipitò a vista di tutta Roma , in quella orribile voragine, per 
salute della Patria. Cessò subito I' incendio, e la città restò nel 
suo essere; ma senza il più fedel cittadino che all'ora in essa. 

·vivesse. 
5* 
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Del 1643. 8. De-
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Carta 18. 

Fu fatta far del 
1608. 2. Giugno. 

Carta 18. tergo. 

Carta 19. 

un anno ｰｾｲ＠ ciascheduno dirigge il carico, fu far provedere il tutto 
per la loro comune Mensa.) 

Ha due gran Sale nel primo piano, site da11a parte del Canal 
Grande, ambidue con Pergoli di marmo: 
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La Giustizia 
un Cartello , nel 
Anversa. 

Nel ProsiJetto del Castello. 

e la Prudenza figure grandi (intiere) e nel mezo 
quale vedesi l'anno 1588. che è stata fatta in 

Sopra detto Millesimo, vi , ' s d n e una granù Acquila Imperiale col 

7 
eu 0 .nel Petto. della Augustissima Casa d'Austria, contornata dalle 
. armi e ettorah che erano allora del 1588. cioè l\,f T . 

Colonia B · S . · ﾷｾ｡ｧｯｮｺ｡Ｌ＠ reven, , oem1a, assoma Pr · p 1 . 
Baviera fu l'so 

1 
' ussm' . a atmo, mentre nel 1648. 

d l t 
e ne 1692· Hanover Il go Elettore bipartite crra-

ua men e con vaghezza. • o 

' ....... -----

Tito Livio nel 
sept. ab Urbe con-

dita. 
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Dalla parte destra da basso sopra la Cassa. 

Un Leone sedente d'ottone dorato a foco tutto di rilevo,. che 
tiene imp11gnato un Scudo bipartito con l' arma di Argentina e quella 
d' Ulma, di gran bel getto e dissegno. . 

Dal fianco destro della Cassa stessa vi è l'I storia di 

Caio-l\Iuzio Scevola Romano, la di cui intrepidezza, e sagacità. fu; 
Che Porsenna, Re de'Tos?ani, aveva ridotto Roma, in stato renderseli 
(suddita). Muzio solo andato nel Campo nemico, fingendo di voler 
udienza, fu introdotto al Padiglione del Re, e vedendo ivi uno nobil-
mente vestito, credutolo il Re, con un ｐｵｾｮ｡ｬ･＠ Ii passò il Petto. 
Porsenna ciò vedendo, lo chiamò Traditore, dimandandoli poi: Il 
perchè aveva ucciso quel Cavaliere· a lui vicino? Rispose Muzio, io 
mi credeva ammazzare il Re e uon ｡ｬｴｾｩＬ＠ per liberar Roma mia 
Patria dall'assedio ; ma già. che questa mano ha errato, questa ne 
facci la penitenza; ed intrepidamente, mise la mano dritta ad arder 
nel Fuoco. Porsenna, vedendo, udendo, e considerando la gran virtù 
di Muzio, li donò la vita et accordò la Pace (a' Romani). 

Di SO}Jra nel Custello pur alla destm. 

La Fortezza col piede dE>stro sopra· un Capitello di Colonna, e 
con la mano tiene la bocca di un Leone apperta. 

A sinistra da basso sopra la Cassa. 

Un Leone dorato simile al sudetto con l'arma di Augusta e di 

Norimberga .. 

Dal fianco sinistro della Cassa. 

Curzio nobile e generoso Romano, che volontariamente si pre-
cipita nella voragine di Fuoco appertasi accidentalmente nel Campo 

Boario vicino al Campidoglio. 
Richiesta dal Senato a gl' Indovini la Causa di ciò, et il rimedio 

di esimer Roma da tall' infortunio? Risposero, che per evitarlo 
non v' era altro modo, che un Patrizio, il più amator della cara sua 
Patria per liberarla si gettasse in quella Ignea profonda appertura, 
Curzio solo fu il generoso, che a costo della sua vita, si vestì no-
bilmente, e salito sopra un superbo Cavallo, di tutta Carriera si 
precipitò a vista di tutta Roma , in quella orribile voragine, per 
salute della Patria. Cessò subito I' incendio, e la città restò nel 
suo essere; ma senza il più fedel cittadino che all'ora in essa. 

·vivesse. 
5* 
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Carta 20. tergo. 

Giudizio Univers. 
del Costantini. 

pag. 47:3. 

Cartà 21. 

Di sopra nel Castello pnr alla sinistra. 

La Temperanza: significante, che il Fuoco in detta Stua, si 
deve accendere temperatamente, e con moderatezza, per riportarne 
salutar utile, e per evitar ogni danno. 

DalJa parte di dietro nel Castello 

vi è Ùna gran Fenice nel rogo di fuoco, et il Sole. 

La Fenice è (tipo della ｲｩｾｵｲｲ･ｺｩｯｮ･＠ dei morti, essendo) un 
uccello di assai rara bellezza, più grande d'un Acquila, nell'Arabia 
Felice; trigesima seconda Provincia dell'Asia in Oriente. 

Dicono gli Storici, che viva 500 anni e più; alla fine de quali 
radunna nel suo nido, nel più alto monte, che vi sia in faccia al 
sole del Zaffranno, Cannella e Nardo,• et nel merigio vi si pone in 
mezzo, battendo spesso le Ali, sin che ne produce il Fuoco e vi si 
abbruggia; dalla di cui propria cenere, ne nasce un verme, che da 
se produce un'altra rinovata Fenice, che poco costa il crederlo; 
Tanto più che l'Ariosto cantò 

,Vien per l'Arabia, ch'è detta Felice 
Ricca di mirra, cinnamo, et incenso 
Che per suo albergo l'unica Fenice 
Eletto l'ha di tutto il mondo immenso." 

Nella sommità del Castello vi sono ne(Tl' an<roli c1uattro ｖ｡ｾｩ＠ di 
o o 

rame con manichi d'ottone, dorati a fuoco, da quali sorgono 
quattro fiaccole d'oro; E nelle quattro facciate un adornamento di 
ferro buttà, che forma come una corona. 

Quattre grosse Colonne di ottone internamente la tengono unita, 
con molto vite, e matrivite. 

Ｍｾ＠ sost:nuta a mez' aria, da sei gran piedi d'ottone torniti, nelli 
quah ln Idwma Tedesco, si legge che del 1587. sotto il Consolato 
delli Signori Enrico Imhoff e Tomaso Karch fu principiata e del 
1588. sotto quello de' Signori Orazio ｆ･ｵｺ･ｬｾｯｬｴ･ｲ＠ e Martin' Peller 
fu finita, e poi composta con l'assistenza de IIi Signori Hartmann, ｾ＠
l\Ianlp_runer, a costo della Nazione, sopraeccedente la su m ma di 
Ducah 890. 

Posa sopra una larga pietra di rosso da Verona postavi per 
bellezza e sicurezza del Fuoco. 

Sala delle Pitture. 

Carta 21. tergo. L'altra sala detta dell'Estate è situata dalla Parte del Ponte 

di Rialto. Ha due Porte, sopra quella del Corridore al di fuori nel 

Fu fatto far del 
1608. 2. Giugno. 
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Numero 2. 

Carta. 22. 

Numero 3. 

Numero 4. 

37 

muro vi è dipinto a fresco Giesù Christo deposto di croce, la Ma-
donna e Santa Maria Madalena ; E contiene in se le qui sottodescritte 
pitture, anzi per meglio dire un Tesoro della Pittura, essendo questa 
una Poesia, che tace, et la Poesia è una Pittura che parla. 

Entrando dunque, dalla Porta sudetta del Corridore, a sinistra 
in mezo alla facciata, vi è un Salvator Giesù Christo (Signor Nostro), 
meza figura in Tela originalmente fatto (del 1551.) da Tiziano pre-
detto 1

), stimato di sommo prezzo (nel quale si vede così al. vivo 
espressa l' Umanita di Christo in ordine alla Lettera di Lentolo che non 

' 
,manca il parlar, di vivo altro non chiedi; 
nè manca questo ancor se agli occhi credi"). 

Da una parte sotto Il Fregio. 

Vi P. Saturno, cioè il Tempo, appoggiato al Globo Terrestre con 
la Religione e la ｾｉ･ｮ､ｩ｣ｩｴ￠＠ Umana, con due Segni d'Ariete e Tauro 
dominati da detto Pianeta nel Zodiaco. Quadro grande in Tela, 
fatto da Giacomo Palma il Vecchio; nel grave seno del quale, 
sempre spicò le meraviglie delle Pittura nella sue Deificate Idee. 

Dall'altra parte sotto detto Fregio. 

Giove, Giunone et la Fortuna o sia la Ricchezza, che tiene (un 
Jato in mano sirTnificante la sorte), et il Cornucopia colmo d 'oro, 
et altro, (percbt Giunone era la Dea della Ricchezze et onori di ｣ｾｩ＠
ne è il simbolo il Paone), con due segni di Gemini e Cancro donu-
nati da detta Pianeta nel Zodiaco. 

Quadro grande in tela, fatto dal sudetto Palma. 

Sotto alli Sudetti. 

Il Ratto delle Sabine, fatto da i Romani, abbitatori della Pro: 
vincia de Latio da cui furono anco chiamati Latini. Essendo quesh 
scarsi di donne

1 

Romolo primo Re loro fece publicar di voler celle-
brare una ｧｲ｡ｾ＠ festa, ad onore di Nettuno Dio ｾ･ｾ＠ mare,. co.n 
grandissima Pompa, invitando tutte le ｄｾｮｾ･Ｌ＠ de!la vtema ｐＺｯｶｭｭｾ＠
d tta Sabbina Le quali mosse dalla cunot-nta Vl andorno (1. e. an 
d:rono), et entrate in Roma, furno da _Romani rittenute tutte quelle 
solamente, che erano at.te alla Concethone. 

l) Nur dieses Gemalde nebst der oben erwiihnten ｃｯｰｩｾ＠ ist von de: ｧ｡ｮｺｾｮ＠
S l baltrn un d im Besitz der evangehschen Gememde' ID kostbaren amm ung er . , . 

deren Kircbe bei SS. Apostoli beide zu sehen smd. 
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Carta 22. tergo. 

Morì l'anno 1588. 
d'anni 58. 

. Numero li. 

Carta 2:3. 

Numero 6, 

Carta 23. tergo. 

Numero 7. 

I Sabinesi di ciò sdegnati mossero guerra, a Romani per riaver 
le loro Doline, due anni doppo, e nel voler com battere, queste us-
cirno incontro, a lor Cittadini e Parenti con i figliuolini in Braccio, 
･ｳｾｲｴ｡ｮ､ｯｬｩ＠ ad uccider esse con i figli più tosto, e non i Romani 
d alli quali venivano tanto ben trattate; ed in tal guisa. gli ｦ･｣･ｲｾ＠
pacificare. 

Quadro bislongo con figure piccole dipinte sopra Pelle di Cuori 
d'oro, da Paolo Caliari Veronese, perchè sia più dura bile. 

Gli Atribnti che risplendono nell'Opere di questo bravo Artifice 
son_o: La Maestà Reggia. ne i Personaggi, il pomposo vestire negli 
Ab1h; Ｎｾｾ＠ ｶ｡ｾｨ･ｺｺ｡＠ ｮ･ｾ＠ h ｏｾｮ｡ｭ･ｮｴｩＬ＠ La sontuosità negli Edificij, 
La ferbhta ne1 compommenti; L'armonia nei Concerti; Et in fine 
la satisfazione nell'Universale. 

Dall' altra parte .. 

Gl' ｉｾ｣｡ｾｴ･ｳｩｭｩ＠ di Medèa; fu Figliola (di Oetes) 1), Re di Colco, 
e spo,;a d1 Gmsone Re di Tessaglia, che col di lei mezo acquistò il 
V ･ｬｾ＠ d'oro, cioè il Tosone con la Lana d'oro. I Cavallieri del qual 
ordme, ebbero da poi origine, del 1429. da Filippo Duca di Bor-
gogna e Conte di Fiandra, che lo instituì ad onore di Sant' Andrea 
Apostolo' che passò poi con detta Contea nella Corona del Re di 
Spagna, et ora sori detti del Tosone. 

Se inamorò indi Giasone di Creusa prima figlia. di Priamo Re 
di Troja, lasciando l\Iedèa, la quale di ciò fieramente sderrnata con 
suoi Incantesimi fece, che !;i brugiasse la c d" G" ° C }" · . . • asa l Iasone, reusa e 1 do.1 p,ropnJ Figlioli per vendetta. Quadro simile al sndetto, sopra 
Cuon d oro. Detto Auto1·e lo ha dipinto, e basta così. 

A1la llestra. Seconda Facciata. Dana parte della finestra 
sotto il Fregio. 

V enere Dea degli Amo · t d Il . di . n, na a a a schmma del mare e morrlie 
Vulcano, m .atto di setler sopra Carro d'oro, tirato ､ｾ＠ due Co-

lombe' corteggiata delle sue tre Graz·! e che s" h" A l . 
Euf · . ' 1 c mmano rr ｡ｾ｡＠

.rosma, .e _Taha, tutte 3. figliuole di Giove, et il serrno di ｓｾｲｲｲｲｩｾ＠

Q
tanod del ｚｯ､ｴ｡｣ｾＬ＠ nel quale rissiede in Cielo detto Pian:ta di V ･ｮﾰ･ｾ･Ｎ＠

na ro grande m Tela fatt d 1 rr 1 • 
· • o a r eccmo Palma. Cosa ammirabile. 

. Dalla Parte del Lavello nobilissimo, sotto il Fregio. 

di
. ｾｬ｡ｮ｡＠ o. sia Cintia, che tanto è a ､ｩｲｾ＠ la Luna nata in Delfo 

Gwve e d1 Latona 11 G . ' 
' sore a emella d1 Apollo, cioè il Sole. Dea 

l) J?igliola del re man. prima. Oetes ｾﾷ＠ e • t · . .n.ee es. . 
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della Castità, delle Selve, della Caccia, e di Delfo, dove con altre 
pudiche Ninfe, si essercitava con l' Archo, Frezze· e Reti da lei in-
ventate; sedente sopra Carro d'oro, accompagnata dalle H ore Vei<per-

tine, parimente col suo segno d' Aquario nel Zodiaco. . Quadro 
grande in Tela, opera di Giacomo Tintoretto. 

In questo grand'Autore, fu ammirato nelle sue maravigliose 
opere, l'Ardire, la Forza, il Furore, la Velocità e la Bizaria 
strettamente abbracciata co' l Capriccio. 

Sotto detti due Quadri · 

Vedesi il Bagno di Diana sudetta con le sue Ninfe, et Actheone, 
che per la troppa sua curiosità di vederla nuda, accortasene Diana, 
et aspergendolo d'acqua, lo fa to;;to convertir in Cervo, che poi 
sbraunato vien dalli di lui proprij Cani. Quadro lougo di piccole 
figure sopra Pelle di Cuori d'oro, fatto da Paolo Ve1·onese . 

Terza Facciata. Unlla parte del Canal Grantle sotto il Fregio. 

Mercurio in Aria Ambasciatot· delli Dei, e Dio del Negozio e 
Mercatura con Donna Nuda pnr in Aria, che significa la virtù, et 
a piedi l'Invidia, in atto di trattenerlo, (affincbè non. segua la virtù), 
perchè detto Mercurio fn molto eloquente. 

Quadro grande in Tela e proviene dalla Scuola di Giownni 

Contarini Cm:alliere. 

Sotto detto Qnatlro ,.i è 

Un'altro l\Iercurio., trattenuto nelle piante dalla Ignoranza, et 
uua Donna sedente che è l'Armonia cou diversi !strumenti musicali. 

Quadro con figure piccole, dipinto da Paolo Veronese, sopra 

Pelle di Cuori d'oro. 

In detta terza Facciata .. Dalla }lllrte_del Canal Grande ,.i è 

Una Venere Nuda, in atto d'andar nel Bagno, et una Donna 
con un vaso di acqua in testa, che credo denoti: Che nell'usar gli 
Atti Venerei conviene avere in testa la temperanza altrimenti etc. 
Quadro grande in tela, proveniente ｰｾｲ＠ questo, dalla Swolu di Gio. 

Conturini, ma non di quella stima a paralello degl'altri, che sono 

in questa rara galaria. 

Sotto detto Qnad1·o vetlesi 

Il Giudicio di Paride Pastor Frigio. Pallade presentò nel con-
cistorio dei Dei un Pomo d'oro, da esser dato, a chi fosse la più 

. . . . . -- ·•· .•r• ＬｾｾＷＭＭＭ .t 
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lombe' corteggiata delle sue tre Graz·! e che s" h" A l . 
Euf · . ' 1 c mmano rr ｡ｾ｡＠

.rosma, .e _Taha, tutte 3. figliuole di Giove, et il serrno di ｓｾｲｲｲｲｩｾ＠

Q
tanod del ｚｯ､ｴ｡｣ｾＬ＠ nel quale rissiede in Cielo detto Pian:ta di V ･ｮﾰ･ｾ･Ｎ＠

na ro grande m Tela fatt d 1 rr 1 • 
· • o a r eccmo Palma. Cosa ammirabile. 

. Dalla Parte del Lavello nobilissimo, sotto il Fregio. 

di
. ｾｬ｡ｮ｡＠ o. sia Cintia, che tanto è a ､ｩｲｾ＠ la Luna nata in Delfo 

Gwve e d1 Latona 11 G . ' 
' sore a emella d1 Apollo, cioè il Sole. Dea 

l) J?igliola del re man. prima. Oetes ｾﾷ＠ e • t · . .n.ee es. . 
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della Castità, delle Selve, della Caccia, e di Delfo, dove con altre 
pudiche Ninfe, si essercitava con l' Archo, Frezze· e Reti da lei in-
ventate; sedente sopra Carro d'oro, accompagnata dalle H ore Vei<per-

tine, parimente col suo segno d' Aquario nel Zodiaco. . Quadro 
grande in Tela, opera di Giacomo Tintoretto. 

In questo grand'Autore, fu ammirato nelle sue maravigliose 
opere, l'Ardire, la Forza, il Furore, la Velocità e la Bizaria 
strettamente abbracciata co' l Capriccio. 

Sotto detti due Quadri · 

Vedesi il Bagno di Diana sudetta con le sue Ninfe, et Actheone, 
che per la troppa sua curiosità di vederla nuda, accortasene Diana, 
et aspergendolo d'acqua, lo fa to;;to convertir in Cervo, che poi 
sbraunato vien dalli di lui proprij Cani. Quadro lougo di piccole 
figure sopra Pelle di Cuori d'oro, fatto da Paolo Ve1·onese . 

Terza Facciata. Unlla parte del Canal Grantle sotto il Fregio. 

Mercurio in Aria Ambasciatot· delli Dei, e Dio del Negozio e 
Mercatura con Donna Nuda pnr in Aria, che significa la virtù, et 
a piedi l'Invidia, in atto di trattenerlo, (affincbè non. segua la virtù), 
perchè detto Mercurio fn molto eloquente. 

Quadro grande in Tela e proviene dalla Scuola di Giownni 

Contarini Cm:alliere. 

Sotto detto Qnatlro ,.i è 

Un'altro l\Iercurio., trattenuto nelle piante dalla Ignoranza, et 
uua Donna sedente che è l'Armonia cou diversi !strumenti musicali. 

Quadro con figure piccole, dipinto da Paolo Veronese, sopra 

Pelle di Cuori d'oro. 

In detta terza Facciata .. Dalla }lllrte_del Canal Grande ,.i è 

Una Venere Nuda, in atto d'andar nel Bagno, et una Donna 
con un vaso di acqua in testa, che credo denoti: Che nell'usar gli 
Atti Venerei conviene avere in testa la temperanza altrimenti etc. 
Quadro grande in tela, proveniente ｰｾｲ＠ questo, dalla Swolu di Gio. 

Conturini, ma non di quella stima a paralello degl'altri, che sono 

in questa rara galaria. 

Sotto detto Qnad1·o vetlesi 

Il Giudicio di Paride Pastor Frigio. Pallade presentò nel con-
cistorio dei Dei un Pomo d'oro, da esser dato, a chi fosse la più 

. . . . . -- ·•· .•r• ＬｾｾＷＭＭＭ .t 
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bella delle tre Dee competittrici, cioè Giunone, Pallade detta anco 
11inerva et V e nere. Giove ordinò che il su detto Pari de ne fosse 
Giudice inappellabile. Egli ne dcevè da Mercurio Cursore il Pomo 
e la dellegazione, e per giudicarle, fece correr intimazione che ｴｵｴｴｾ＠
tre, nel dì Juridico, nude si constituissero coram Judice. Così fecero, 
et ogn' una espose le proprie prerogative di Bellezza e Dominio che 
possedevano. 

La prima, li promise un Regno · 
La seconda, lo avrebbe dotato della Scienza 

·E la terza, di farli goder la più bella Donna del m.ondo, 
se votava, a di lei favore. 

E Paride, più che subbito, sentenziò a fa v or di Venere por:. 
gendoli l'aureo Pomo. Quadro fatto sopra Pelle di Cuori d'oro del 
gran Paolo Veronese. 

Quarta Facciata. Dalla parte del Ponte di Rialto sotto il 
Fregio Ti è 

. ｇｩｯｶｾ＠ e Giunone sua consorte con li segni già detti del Zodiaco, 
ne t quah detto Pianeta risiede in Cielo. Quadro grande in Tela, 
fatto da Palma il Veccltio. 

Sotto detto Quadro vi è 

. Il .Nefando Ｎｓｰｯｳ｡ｬｩｺｾｯ＠ d' Antioco con Strattonica sua madregna, 
ｦｩｾｬｭ＠ ｾｾ＠ Demetno Re d1 Bur::;ia , presente Seleuco di lei marito Re 
di Sona anticamente detta N umanzia , e Padre del sud etto Antioco, 
che per tal Amor imp d' · t Il' · · . . n ICo, era g10n o a estremo d1 sua vita. 

Erasistrato medico, scoprì il di lui male. Questo diede ad in-
ｴｾｮ､･ｲ･＠ .al Re, che Antioco era inamorato di Polibia sua moalie li 
rispose Il Re che s' r . . . o , . 

l 
. '. eg I come manto, s1 contentava di rinonz1ar 

a bella Pohb1a a deside · a· A t• , . 
. . ri l n wco, (Sua Maestà) h avrebbe con-

cessa ogm grazm x) R l' , ·1 111 a· · ep 1co I 11 e ICO: e se Antioco si fosse in-
｡ｾｯｲ｡ｴｾ＠ della Regina (Strattonica), Vostra Maestà non avrebbe 
ｧｰｩｾｭｩｾ｡ｩ＠ ｳ＿ｦｦｾｲｴｯ＠ che alcuno lo avesse persuaso il riconm;cerla al 

nncipe Figho ';l Si disse il R t t f' . · • e, an o arei, a spossessarmi di una 
donna per dar due volte la vita a mio Figli·o e t . . per ornar 10 a re-
ｾｬｩｶＺｲ＠ e regnar ,nella persona di lui. Allora il medico accertolo, cbe 
1 1atto era cosi· et il R s · d . • e enza In ug10, aconsentì, che seguisse il ------

l) Non Yi sarebbe stata fortuna, che esso non 
prima. avesse ottenuto - manus 

Numero 15. 

Carta 26. tergo. 

Numero 16. 

Carta 27. 

41 

matrimonio marcato d'Adulterio, e d'Incesto; mai più dal mondo 
udito. 

Quadro con diverse figure in piccolo, fatto da Paolo Veronese 

sopra Pelle di Cuori d'oro. 

Dall'altra parte dilli a stessa ftnarta Facciata, sotto il 
Fregio vedesl 

1\Iarte e 1!inerva sua sorella, chiamata anco Pallade e Bellona, 
ambi figliuoli di Giove e di Giunone. Uno Dio della Guerra, l'altra 
Dea altresì della Guerra (Bellona) e della· Sapienza (Pallade) che 
inventò l'Ab baco, et il modo di far l' oglio (di olive), et i lavori 
tessuti, con li due segni di Leone e Vergine del Zodiaco, nel quale 
rissiede in Cielo detto Pianeta di Marte. Quadro grande in Tela, 
opera di due sole figure; ma veramente raro, del Veccldo Palma 

antedetto. 

Sotto detto fJDadro vi è-

Ulisse in atto di voler uccider Circe fu Hegina de Sarmati. 
Donna crudelissima, lusuriosa et incantatrice; ｾ･＠ questa maga non 
li restituiva in forma umana i suoi compagni, percbè essa li aveva 
convertiti in Porci, per poter con più libertà goder il suo caro 
Ulisse. Quadro di Paolo Veronese fatto sopra Pelle di Cuori d'oro. 

Tutti li sudetti quadri, hanno le Cornici o siano Soaze schiette 
dorate, fatti far in diversi tempi a spese (proprie) della Nazione. 

Il Soffitto tli 1Ietta Sala 

È sostenuto nel mezo, da una Colonna di marmo con piedi-
stallo d'ordine Corintio, la qual vien tutta adornata di Verdura e 
Fiori freschi ogni anno, sempre il primo di ｾｬ｡ｧｧｩｯＬ＠ acl uso della 
Germania, per l' ｉｮｧｲ･ｾｳｯ＠ della Primavera. 

Fu fatto dipinger dalli Signori Bernardo Flii.nzer e Sebastiano 
Ulstatt Consoli, l'anno 1556. li 2D. Maggio e finita fu l'Opera nel 
Febraro venturo, da Battista de Franchi detto Semolei, Pittor di 
O'rido da Alvise Donati depentor, ambi scolari di Tiziano, e da Gio. 
o ' 
.Maria . . . . . Indorador. 

E fecero ｾｵｭ･ｲｯ＠ 48. Quadri, a chiaro-scuro d'altezza quarte 
cinque, et altre 5. l' uno di larghezza. Figure intiere ｳｯｰｲｾ＠ tavole 
che rapresentano tutte le virtù Cardinali, l\lorali, e Teologah, molte 
Deità, Idoli ed altro. 

Le Cornici e Fregio a Grottesco,· tutto con filetti d' oro, a tutto 

per Ducati novanta d'argento. 

Abh. d. I. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. II. Abth. 6 
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(Del 1580. 26. Febraro, In Capitolo Generale fu presa la se-
guente Parte cioè, che essendo li Cuori d'oro nella sala sudetta, 
tutti stracciati, si è risolto di farne far di nuovi, et rinovare la 
medesima sala.) 

Sopra la Porta del Corridore dalla parte interna di detta Sala vi è 

Un Rabesco d'intaglio in basso-rilievo, di legno còn Puttino nel 
mezo, in atto di seder sopra un Hora d'oro significante il Tempo, 
e porta nelle mani due caratteri, cioè un M. di (rami d'albero) et 
tronchi d'oro, che vuoi dir Mille e li Tronchi la staggione dell'In-
verno, Et un D. tutto fiori d'oro, che se intende cinquecento, e li 
fiori la Primavera. 

Sopra l'altra Porta, pur dalla parte interna di detta Sala, che 
conduce nella Camera delle Robbe servienti alla Tavola, (o sia 
Mensa)- Vi è un'altro Rabesco compagno al ｳｾ､･ｴｴｯ［＠ nel mezo 
del quale vedesi un Pattino sedente sopra una Ruota d'oro, che 
indica la velocità del Tempo, e tiene nelle mani due C , uno fatto 
di spiche di formento d'oro, che significa Cento, e le spiche la 
staggione dell'Estate, e l'altro C., fatto di graspi d'uva d'oro, che 
è l'Autuno. · 

Quali 4. Caratteri, o siano numeri Romani dimostrano il mille-
simo 1700.; Et appunto in tal' anno, gli Illustrissimi Signori Gio. 
Giorgio Chrchel di Chechelsperg Cavallier del S. R. J. 1) e Gio. Giacomo 
Deller, all'ora Consoli della ｉｬｬｵｳｴｲｩｾｳｩｭ｡＠ Nazione Alemana, fecero 
restaurare prenarrata Stua, nobilitare et abellire le antedette due Sale 
et altro. Il tutto a spese della medesima (generosa) Nazione. 

Del 1508. 9. Marzo fu terminata la Fabbrica del nuovo descritto 
F?ntico de Tedeschi, sempre con la sopraintendenza del già detto 
Guolamo Todesco Protto, e del pur nominato N. H. S. Marco Tic-
polo, a ciò Deputato, dalla Serenissima Signoria, per ordine della 
quale formò alcnni Capitoli attinenti alla sudetta fabrica e parti-
colarmente: 

·l ,Che nessuno possi romper li muri da banda niuna eccetto, 
quando uno volesse fare· una Porta, che vada de Camera in Camera 
et che altro non si possa romper, ne far Cannoni, ne Camini di Stue, 
o altro che vadi fuori de Camini Maestri et · · 

, non st posst romper ne- mudar cos' alcuna. 

. ｾｦ｡ｩＮ＠ ｳｴｾｮ｣｡＠ la Mente publica, nel perfezionare le sue Heggie 
dehberazwm anche a gran costo d'oro, ordinò (del 1508.) che tutte 

l) mio 1llccenate manu seconda deletum. 

JIIicro-Cosmo della 
Pittura del Scan-
nelli. Lib. 2 pag. 

212. e 214. 
Cav. Rudolfi parte 
prima pagina 81. 
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le. 4 facciate del nuovo Fontico, fossero (secondo l'uso di quei 
tempi) di preziose pitture (a fresco) adornate et arrichite quelle 
mura Intus et Extra. 

Prescielti pertanto GiorgionA e Tiziano; al primo toccò di di-
pingere la . facciata sopra il Canal Grande, che mira il Ponente e 
1' altra sopra il Rio detto del Fontico situata verso Tramontana, 
( ｣ｾｳ￬＠ volle il Doge Loredano, di cui esso Giorgione fatto ｡ｶ･ｾ｡＠ il 
Ritratto di sua Serenità.) 

A 'l'izìano quella del Portone di Strada che ｧｵ｡ｲｾ｡＠ il mezogiorno 
e 1' altra della parte di Levante sopra la Strada, che conduce al 
Pon.te Rudetto dall' oglio. · . 

Prima facciata di Levante. 

In questa non vi sono quei graziosi comparti, come nell'altra, 
à Mezogiorno, per la moltiplicità delle finestre, e ferriate, che vi 
sono 111 ogni appartamento di essa. 

Seconda Facciata a Ponente sopra il Canal Grande. 

Quanto di maestoso e vago può far l'Architettura civile, tanto 
fu dimostrato con due lontananze di Colonnati Coriuteij, davanti le 
due Sale del primo appartamento, e nel mezo di detta Facciata 
dall'InsiO'ne Pennello di (Giorgio Barbarella detto) Giorgione da o 
Castel Franco con ripartite e proporzionate vaghe figure colorate, 
a nichi proprij col solito suo ardito Ingegno, natura! decoro, et 
eccellente maestria nell'arte (che 

Di Natura arte par, che per diletto 
L'imitatrice sua scherzando imiti 

Tasso Cauto 16) 

da lui t an t o perfettamente a presa da Gio. Bellino, che lo su p però. 
nel formar la carnaO"gione rotonda nelle sue figure, a distinzione di 
q nelle del Maestro,"' che le produceva secche; Dal_ qual ､ｩｾ･ｴｴｯ｟＠ si 
slontanò anche 'l'iziano, altro suo scolare (e condiscepolo dt _Gwr-
gione, fu poi suo Emulo), ma ora molto consmnate, e quasi rese 

invisibili dalla Pioggia e dal Tempo. 

Terza }'acciata, a l\lezogiorno del Portone tli Strada. 

In questa Facciata Tizimw ha certamente dim?strato, ｾｾ｡ｮｴｯ＠

franco egli era nel 'frino delle prerogative della P1ttura, ｾＱＰ･＠ In-
. n:ssegno e Colorito E quant.o fosse la sua virtù stngolare 

vcnzwne, z • ' • , • • • r b"l" 
· t tt" t ·e gl1· OO'O'etti RaO'gionevoh, Sens1bV1 e \ egeta 1 1. 
ln l1 l l O"' t O • • l • 

Il f ttamente far un Corpo è grandiSSima g or m; saper per e . ,, , 
sarebbe più grande il potter saper far un, annua. No; percbe par-
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Carta 27. tergo. 

Carta 28. 

Carta 29. tergo.· 

(Del 1580. 26. Febraro, In Capitolo Generale fu presa la se-
guente Parte cioè, che essendo li Cuori d'oro nella sala sudetta, 
tutti stracciati, si è risolto di farne far di nuovi, et rinovare la 
medesima sala.) 

Sopra la Porta del Corridore dalla parte interna di detta Sala vi è 

Un Rabesco d'intaglio in basso-rilievo, di legno còn Puttino nel 
mezo, in atto di seder sopra un Hora d'oro significante il Tempo, 
e porta nelle mani due caratteri, cioè un M. di (rami d'albero) et 
tronchi d'oro, che vuoi dir Mille e li Tronchi la staggione dell'In-
verno, Et un D. tutto fiori d'oro, che se intende cinquecento, e li 
fiori la Primavera. 

Sopra l'altra Porta, pur dalla parte interna di detta Sala, che 
conduce nella Camera delle Robbe servienti alla Tavola, (o sia 
Mensa)- Vi è un'altro Rabesco compagno al ｳｾ､･ｴｴｯ［＠ nel mezo 
del quale vedesi un Pattino sedente sopra una Ruota d'oro, che 
indica la velocità del Tempo, e tiene nelle mani due C , uno fatto 
di spiche di formento d'oro, che significa Cento, e le spiche la 
staggione dell'Estate, e l'altro C., fatto di graspi d'uva d'oro, che 
è l'Autuno. · 

Quali 4. Caratteri, o siano numeri Romani dimostrano il mille-
simo 1700.; Et appunto in tal' anno, gli Illustrissimi Signori Gio. 
Giorgio Chrchel di Chechelsperg Cavallier del S. R. J. 1) e Gio. Giacomo 
Deller, all'ora Consoli della ｉｬｬｵｳｴｲｩｾｳｩｭ｡＠ Nazione Alemana, fecero 
restaurare prenarrata Stua, nobilitare et abellire le antedette due Sale 
et altro. Il tutto a spese della medesima (generosa) Nazione. 

Del 1508. 9. Marzo fu terminata la Fabbrica del nuovo descritto 
F?ntico de Tedeschi, sempre con la sopraintendenza del già detto 
Guolamo Todesco Protto, e del pur nominato N. H. S. Marco Tic-
polo, a ciò Deputato, dalla Serenissima Signoria, per ordine della 
quale formò alcnni Capitoli attinenti alla sudetta fabrica e parti-
colarmente: 

·l ,Che nessuno possi romper li muri da banda niuna eccetto, 
quando uno volesse fare· una Porta, che vada de Camera in Camera 
et che altro non si possa romper, ne far Cannoni, ne Camini di Stue, 
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l) mio 1llccenate manu seconda deletum. 
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L'imitatrice sua scherzando imiti 

Tasso Cauto 16) 
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Carta 31. 

Judith. 13. 19. 
Sacra Scrittura. 

Carta. 31 tergo. 

Venezia del San-
sovino. Carta ::!73. 
tergo e 2U4. tergo. 
Regnava Michiel 
Steno, Doge 62. 

tecipa del Divino, e l'uomo, cwe Humus 1 non può tanto, ma se 
l'anima fosse oggetto visibile all'occhio umano, già tanto l'imita-
zione si è inoltrata nelle opere di Dio, che il Pittore anco animarehbe 
le Figure ne i suoi quadri. 

Non ha inganno più felice l'Uomo, per fingersi in questo 
Mondo un Dio, quanto che l'arte del dipingere; perchè con questa 
può formare ciò che vuole .a suo Talento 1 (ma tutto senza moto). 

11. gran Tiziano quasi nuovo Pitagora, doppo di aver dato 
corpo alle sue molte Figure in dette due facciate, prima d'ogni 
altra cosa, nella sua scuola, ha insegnato loro il silenzio, per di-
mostrare, che anco del suddetto inganno nè era avertito a sufficienza. 

Si vede nna Giuditta con la spada alla mano, e sotto i Piedi 
il Capo reciso del Principe Holoferne, fu· Capitano Generale di N a-
buco Re degli Assirij in Babilonia, per la di cui morte restò libera 
la Città di Bettulia, di lei Patria, et un 1"oldato armato, che sono 
veramente ammirabili, colocate sopra il Portone. 

Nel Cantonale, verso il Ponte di Rialto, vi è una Et·a, che par 
che dica, di goder il privileggio di esser nata due volte. Quell' esser 
che mi ha dato Tiziano, imidia quel di Dio, perchè non ha spirito: 
quello invidia questo, perchè non è soggetto alla morte. 

Sopra la detta Figura, corre un Fregio a chiaro-oscuro , che 
cinge tutta la detta Facciata con animali, Rabeschi, ed altre varie 
fantasie. 

Nel muro della Torretta vi 8ono doi Uomini nudi, ne quali si 
vede Pelle, Carne, ·Muscoli et attitudini, che altro non hanno di 
finto, che la sola oppinione, che non siano vivi, ma al q nanto 
danneggiati dal Tempo. 

Nell'altro Cantone, verso la Calle della Bissa, vedesi nna Venere 
Nuda, un Levautino, et un Cavalier di quelli Giovini Nobili Veneti 
antichi, detti della Calza, che costumavano portar una d'un color e 
l'altra dell'altro, che sin dall'anno 140 I. n'ebbe l'origine, che piì1 
di bello non più far l'arte della Pittura; e credo forsi, riuscì piu 
facile a Tiziano l'esprimere con suoi pennelli e colori le positure, 
gesti ed espressioni con ogni parte così ben concertata, di tutte le 
sndette figure, che a scrittore meno che ordinario, mio pari; l' ac-
cennarle rozzamente con la penna, come ho fatto in questa mal 
composta mia narattiva: onde Quintiliano disse egregiamente bene 

Quintiliano. 1) 

Carta 32. 

Carta 32. tergo. 

Vedi la seguente 
terminazione 1575 

27. Agosto. 

Carta 33. 
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che la Pittura: ,,Sic internos penetrat affeclus, ut ipsam vim di-
cendi nonnunquam superare videatur." 

Quarta facciata a Tramontana SO]Jra il Rio del Fontieo. 

In questa Facciata non si scorge quasi più ne meno il colorito, 
non. che le figure e particolarmente in alto. Dal mezo in giù ve-
desi qualche Fregio, ma il Beìlo fatto dalla virtù del sudetto Gior-
gione è stato divorato dalla Tramontana. 

Pitture In Cortille. 

Sopra li Archi delli 3. piani con bell' ordine si vegono tre 
gran fregi di Rabeschi, frappostevi con ugual distanza Paesetti, 
Teste d'antichi Imperatori, Bambint in grande et in piccolo, 
Mascheroni et altro. Il tutto a chiaro- oscuro, fatto dal predetto 
Giorgione, ma similmente quasi tutto, o si è guasto, o reso poco 
visibile, dall'ingiuria del Tempo. 

Archhio. Detto anco Camera del Cottimo. 

E pPrchè niente mancasse al saggio Governo di questa Nobile, 
Pia, Prudente, Fidelissima e Pontual Nazione Al emana, li Signori 
Gio. Amauser e Daniel Folmer, li 27. ａｧｯｾｴｯ＠ 1575., nel qual tempo 
la dirigevano in qualità di Consoli, (con la seguente Terminazione) 
ｩｭｰｬｯｲ｡ｶｾｮｯ＠ et ottenero dal Magistrato Illustrissimo dei Signori 
Vis-Domini di Fontico, una Camera, nella quale vi fecero unir, e 
ripouer tutti li Libri e Scritture. di raggione dell'Università della 
stessa Nazione e vien detto Archivio, in cui senza abhadar a spesa 
vien continuato il Registro delle più sostanziali Scritture (nei 
Libri Capitolarij in Bergamina fatti Repertoriare dall' anno l G-!2. 
con gran diligenza sotto il Consolato delli Signori Ga_sparo Chechel 
e Collega). Molte (susseguenti Scritture) che non Vl erano, sono 
state proviste e fatte registrare l'anno 1713. sotto il Consolato 
dell' mmi Si(J'nori Gio. Giacomo Pommer e Gio . .Martino Streng, da 
cui so n stà 

0 

tanto beneficato , attinenti a gl'interessi di essa, per 
lasciarne a Posteri della stessa Nazione, la Memoria non meno, che 
la Pace Concordia e Purità di Cuore, che ha goduto e (tuttavia) 
gode Ｈｾｲ｡＠ che scrivo 1724), sotto la retta e diligen_te ､ｩｲ･ｾｩｯｮ･＠ delli 
mmi Signori Mattia Conig e Daniel Amman Comoh attuali, che la 

l) Die ganze Stelle lautet bei Quintilian X, 3, 67 also: nec mirum, si ista quae ｴ｡ｭ･ｾ＠ in ｡ｬｩｱｾｯ＠
· · · · · t t c ns opus et habitus semper e1usdem, s1c pos1ta sunt motu tantum m amm1s valent: cum p1c ura, a e • d' 

. . . ' . . . a· d' nunquam superare videatur. Man Sleht' I e 1n mtlmos penetret ｡ｦｴｾ｣ｴｵｳＬ＠ nt 1psam v1m 1cen 1 non 
Stelle ist lediglich nacb dem Gedii.chtniss angezogen. 
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Quinto Incendio 
nel Fontico. 

Carta 33. tergo. 

Carta 34. 

Vedi Scritture nel 
Cattastico di detta 

Chiesa al 91. 

vanno dirigendo, e per aver tutto unito, et ･ｰｩｬｯｧｾｴｯ＠ a fine di poter 
presto esimere il più stima bile, in caso de. sinistri disastri di Fuoco, 
che Dio Signore tenghi pur sempre lontano, conforme seguì sotto 
il Consolato delli Signori Pietro Lindner, e Giorgio Zeller, nomini 
vigilantissimi, e di gran direzzione, la notte del 14. Marzo 1637. 
ia Cucina che fu la quinta, et ultima volta, che la predetta Nazione 
soggiace, a tal sorte d'infortunio. 

Non fu poco il danno, _et il spavento, che ne sentì ogn' uno 
dei Signori Comensali, per molti non leggieri rispetti, ma col favor 
de Dio, fu smorzato (il Terrore) e reinceso nel Cuore rli tutti, il 
Contento di vedersi preservati della vita, della Robba e di una tanto 
cospicua abbitazione; come V. S. Rma ha inteso. 

Arca della Nazione in San Rortolamio di Rialto. 
.. 

Possiede detta Nazione un Arca di Pietra detta Mandolata (di 
Verona), con suoi incastri Compagni, adornata d'un Scudo di Bronzo, 
nel quale vi sovrasta un' Acquila Imperiale, e Lettere parimenti di 
Bronzo con Epitafio del seguente tenore 

MoKVMENTV:ti Hoc ｄｯｾｲｲｳ＠

ｔｂｅｖｔｏｾｉｃａｅ＠ MVNICIPES 

MORTALITATIS MEMORES 

IN HOSPITA VENETTARVlii VRBE 

ｓｶＱｾ＠ POSVERVNT 

CERTVllr PosT FATA Hosrnxnr 

A. O. R. 
1649. 

ExORNAVEltVNT 

ANNO 1681. 

Fu acquistata con legitimo oneroso Titolo a nome e E:pese ùi 
essa Nazione, dalli Signori Antonio Peffenbanser e Tobbia Martin 
Peller Consoli l'anno 1649. 25. Novembre, sita circa il mezo della 
Chiesa di S. Bortolamio di Rialto, a Cornu Evangelij. 

(Sotto il Doge Pauluccio Heracliano l'anno 697. nel mese di 
Agosto ebbe origine la sopradetta Chiesa, e la prima volta fu dedi-
cata a S. Demetrio. Il doge Pietro I. Oneolo l'anno 976. la fece 
restaurare. 

Dell'anno · • . fu rifatta in 3. navi dalle famiglie Salonesi, 
Bellegna, e Vallaresca. L'anno ..• fu nobilitata, da Cbristofioro 

A Carta 24. nel 
Lib. 2. di detta 
Chiesa et in ｦｩｬｺｾ＠
al No. 5 negh 
Atti di D. Valle-
riano Notaro del 
1565. 8. Marzo. 

Regnante Pio. 4: 
e Girolamo Pnuh 

Doge. 
Carta 34. tergo. 
Vide Consulta 

varia per P. l\Iro. 
Jo. Baptista Le• 

zana pag. 379. 
No. 42. 

Carta 35. 
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Foccari Mercante Todesco, che donò la palla fatta da Alberto Durero 
Tedesco famoso Pittore et intagliatore di stampe, di singolar bellezza, 
m cui vi è dipinta la Madonna.) 

Che tutti li Cadaveri d'ogni Sesso d'Alemanni Nazionali, siano 
sepolti in detta Chiesa di San Bortolamlo. 

Gran forza ha l'esempio! l' Inclito Senato Serenissimo, Privi-
leggia in vita li Signori Alemani abbitanti in ｆ＿ｮｴｩｾｯ＠ di non dover 
pagar ne decime, ne Tanse di qualunque sorte, m a cnn tempo, ma 
solo i consueti Dazij etc. 

Et ｾ､＠ essempio. del ·Principe, an co ｍｯｮｳｾ＠ ｉｬｬｵｳｾｲｩｳｳｩｭｯＮ＠ e Re-
verendissimo Giovanni Trevisano, fu {14 °) Patnarca d1 V euezta, del 
1565. 8. Marzo con suo particolar Decreto, privilegiò l' antedetta 
Nazione: Di modo che è privileggiata in vita e in morte. 

O d. . a·0 e volendo che siano tumolati tutti li Cadaveri, r man , . . n 
d' OO'ni sesso de suoi Nazionali, :Familiari, e serventi Germamc1 ne a · 
predetta Chiesa; ancorchè morissero sotto il Jus di ｱｵｾｬｵｮｱｵ･＠ altra 
Parocchia di questa Città, E che tali spese de Funerali e Sepoltura, 
.. t aspettar debbano al Rdo Vicario, e Capitolo della sudetta 

Sl]D01 e . · t 'l 
Chiesa, sotto ]a di cuì Parocchia essi Signon Alemam engono I 

Domicilio. che ho detto. 

(Vedi in 43 ,,ti-e fonzioni" · · ) 

1649. 21. Giugno in Pregaùi. 1) 

Che fatti venir nel Collegio, li Capi della Nazion Alemana, gli 
sia letto quanto siegue: .. 

Dell'Affetto Vostro di,·oto, ci abbondano le ｰｲＮｯｶｾ＠ ad ｾｧｾｬ＠ m-
contro e come tutte ci riescono care, così ｡｣｣･ｴｴｊｳｾＱｬｭ｡＠ Cl e ora 

' . 1 t r e Vittoria delle nostre quella dell' alegrezza partectpata per a e IC . 

Armi sopra l'armata. Ottomana. . 

ｾ＠ stato questo un dono speciale del Signor ｾｩｯＬ＠ per beneficto 
della Christianita tutta, onde ogn' uno deve ｭ｡ｧｧｷｲｭｾｮｴ･＠ goderne i . 

E come la Vostra Nobilissima Naz·iune, lo ba dimostrato. co 
d . . dell' opre Così Noi corrisponderne con un pteno concorso e1 cuon e • , . d · 

altrettanta disposta volonta dt l'en ervt sempre agradimento, e con 
compiaciuti 

Iseppo Gregolin N odaro. :Ducale. 

l) Sieb oben pag. 27. 
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Quinto Incendio 
nel Fontico. 

Carta 33. tergo. 

Carta 34. 

Vedi Scritture nel 
Cattastico di detta 

Chiesa al 91. 

vanno dirigendo, e per aver tutto unito, et ･ｰｩｬｯｧｾｴｯ＠ a fine di poter 
presto esimere il più stima bile, in caso de. sinistri disastri di Fuoco, 
che Dio Signore tenghi pur sempre lontano, conforme seguì sotto 
il Consolato delli Signori Pietro Lindner, e Giorgio Zeller, nomini 
vigilantissimi, e di gran direzzione, la notte del 14. Marzo 1637. 
ia Cucina che fu la quinta, et ultima volta, che la predetta Nazione 
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Arca della Nazione in San Rortolamio di Rialto. 
.. 
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nel quale vi sovrasta un' Acquila Imperiale, e Lettere parimenti di 
Bronzo con Epitafio del seguente tenore 

MoKVMENTV:ti Hoc ｄｯｾｲｲｳ＠

ｔｂｅｖｔｏｾｉｃａｅ＠ MVNICIPES 

MORTALITATIS MEMORES 

IN HOSPITA VENETTARVlii VRBE 

ｓｶＱｾ＠ POSVERVNT 

CERTVllr PosT FATA Hosrnxnr 

A. O. R. 
1649. 

ExORNAVEltVNT 

ANNO 1681. 
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Peller Consoli l'anno 1649. 25. Novembre, sita circa il mezo della 
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Bellegna, e Vallaresca. L'anno ..• fu nobilitata, da Cbristofioro 

A Carta 24. nel 
Lib. 2. di detta 
Chiesa et in ｦｩｬｺｾ＠
al No. 5 negh 
Atti di D. Valle-
riano Notaro del 
1565. 8. Marzo. 

Regnante Pio. 4: 
e Girolamo Pnuh 

Doge. 
Carta 34. tergo. 
Vide Consulta 

varia per P. l\Iro. 
Jo. Baptista Le• 

zana pag. 379. 
No. 42. 

Carta 35. 
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Foccari Mercante Todesco, che donò la palla fatta da Alberto Durero 
Tedesco famoso Pittore et intagliatore di stampe, di singolar bellezza, 
m cui vi è dipinta la Madonna.) 

Che tutti li Cadaveri d'ogni Sesso d'Alemanni Nazionali, siano 
sepolti in detta Chiesa di San Bortolamlo. 

Gran forza ha l'esempio! l' Inclito Senato Serenissimo, Privi-
leggia in vita li Signori Alemani abbitanti in ｆ＿ｮｴｩｾｯ＠ di non dover 
pagar ne decime, ne Tanse di qualunque sorte, m a cnn tempo, ma 
solo i consueti Dazij etc. 

Et ｾ､＠ essempio. del ·Principe, an co ｍｯｮｳｾ＠ ｉｬｬｵｳｾｲｩｳｳｩｭｯＮ＠ e Re-
verendissimo Giovanni Trevisano, fu {14 °) Patnarca d1 V euezta, del 
1565. 8. Marzo con suo particolar Decreto, privilegiò l' antedetta 
Nazione: Di modo che è privileggiata in vita e in morte. 
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predetta Chiesa; ancorchè morissero sotto il Jus di ｱｵｾｬｵｮｱｵ･＠ altra 
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Sl]D01 e . · t 'l 
Chiesa, sotto ]a di cuì Parocchia essi Signon Alemam engono I 
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1649. 21. Giugno in Pregaùi. 1) 
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sia letto quanto siegue: .. 

Dell'Affetto Vostro di,·oto, ci abbondano le ｰｲＮｯｶｾ＠ ad ｾｧｾｬ＠ m-
contro e come tutte ci riescono care, così ｡｣｣･ｴｴｊｳｾＱｬｭ｡＠ Cl e ora 

' . 1 t r e Vittoria delle nostre quella dell' alegrezza partectpata per a e IC . 

Armi sopra l'armata. Ottomana. . 

ｾ＠ stato questo un dono speciale del Signor ｾｩｯＬ＠ per beneficto 
della Christianita tutta, onde ogn' uno deve ｭ｡ｧｧｷｲｭｾｮｴ･＠ goderne i . 

E come la Vostra Nobilissima Naz·iune, lo ba dimostrato. co 
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Iseppo Gregolin N odaro. :Ducale. 

l) Sieb oben pag. 27. 
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Carta 35. tergo. 
1505. 19. Zngno in Pregadi. 1) 

Carta 36. 

Carta 28. tergo. 

Ha l'endosi con diligenza _visti, et ben esaminati i .Modelli del 
Fontego dei Tedeschi, appresentati alla Signoria Nostra, et con-
siderà non esser gran differenzia di spesa dall'uno all'altro, l'è ben 
conveniente sattisfar alla grande instanza fatta, per li l\fercadanti 
di esso Fontego, quali dovendo esser quelli, che lo hanno a galder 
et fruir: , 

Hanno supplicato, se vogli tuor il l\Iodello. fabricando, per 
uno del suo nominato Hieronimo, uomo intelligente et "prattico, per 
esser non manco de ornamento di questa Città et utile della Signoria 
Nostra, che commodo a loro, si per la nobil et ingegnosa composi-
zione et construttione di quello, come etiam per la quantità e 
qualità delle Camere, l\Iagazeni, Volte, et Botteghe se faranno in 
esso, da qual tutte se trazerà ogni anno de affitto bona summa de 
denaro, però 

L' anderà parte, per autorità di questo Conseglio 
1 

la fabbrica 
del Fontico sopraditto far Ri debbi, justa il 1\Iodello composto, per 
il prefato Gerolemo 1'odesco, et accadendo quello· con zar, over mo-
dificar in parte alcuna a benefizio delle Signoria Nostra, et com-
modo delle mercaùanzie, averanno a star in esso: 

Sia dà libertà al Collegio Nostro a bossoli, et ballotte passando 
i do terzi, potterlo far come li parerà e!lpediente, Con questo però, 
che la Fazzà, et Rive dalla banda davanti, non sia in parte alcuna 
alterada ne mossa. 

Immo sia fatta et redut.ta secondo la forma di esso Modello: 
tutta volta 1 che! non se possi uscir più fuori in Canal ｾｲ｡ｮ､ｯ＠ cou 
li scalini delle Rive, di quello che al presente è le fondamenta. 

Et nlterius, dove da basso sono Magazene dalla parte di fuori, 
ridur si debbi in tante botteghe et volte, come stanno i altt·i 1\Ioùelli. 

N e se p ossi in esso Fontego1 far cosa alcuna de marmoro, ne 
etiam lavoriero alcuno iutagliado, de strafono, over altro per alcun 
modo, ma dove l'accaderà, far le debbi de p i era viva battuta de 
grosso, et da ben, si come sarà. bisogno. 

Pellegrin Marazzi, Nodaro Duca!. 

Quantunque fosse terminata la detta fabbrica non terminò qm 
la gran ｾｰ･ｳ｡＠ al Serenissimo Principe. Perchè nelli posteriori Ca-

l) Sieh oben pag. 29 und vgl. Beilage VI, 2 in meiner .Abhandlung ,zur 
Quellenkunde des venezianischen Handels". 

Carta 36. tergo. 
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pitoli alli sudetti tra gli altri patti Rtabiliti con sna Serenità e (li 
Signori Sinibaldo Grundlach e Leonardo Sultar Consoli) della l) 
stessa Nazione fu espresso al Capitolo 6°) li Hl. Decembre 1510. 
(con Decreto ossia Ducal Instrumento seguente dell' Eccmo Senato) 

1510. 19. Decembre. 

Exemplum ex Libro Notatorio No. 24 a Cte 72. Leonardus 
Lauredanns Dei Gratia Dux Venetiarum etc. · Universis et singulis 
praesimtes Litteras Nostras inspecturis, notum esse ｶｯｬｵｭｾｳＬ＠ Quod 
moti ilio affectu, et sijncera Cbaritate q-oa semper prosequb snmusl 
Universam Germanicam Nationem, in gratiam, et contemplationem 
prndentium et spectabilium Mercatorum l1anc Civitatem Nostram in-
colere, ac frequentare cupientium, Devenimus eu m Collegio Nostro. 
ad concessiones et Capitula infrascripta, 

Quae illis et eorum cui libet volumus, ab omnibus
1 

et manùamus 
inviolabiliter observari, Capitnlorum autem tenor talis est, videlicet: 

Praelibata Serenissima Dominatio cum Universo Collegio est 
contenta praefatis mercatoribus illos conservare in eorum Privilegijs, 
immunitatibus, et exemptionihus in quibus hncusque steterunt, nec 
inferre illis aliquam impositionem, seu gravamen ultra ｡ｮｴｩｱｵ｡ＬｾＬ＠ r.t 

' solitas per retroacta tempora, per illos solvere iuxta eorum antzqua 
Privileggia sic faciente observari. 

Item ql1od praefati Mercatores de cetero, non teneantur ad 
solutionem grossorum duorum pro ｱｵｯｬｾ｢ｾｴ＠ Ducato __ nuperrime im-

"torum per partes captas in ExcellentJSSimo Cons1ho Rogatorum, 
pos1 , . . . · · t li · r 
caeteris Mercatoribns cuiuscumque comhctwms i sed p_en.Jtn:i m ｾ＠ Iban-
tur esse absoluti, et liberi a tali solutione, et ab Ilhs amphus non 
exigantur ipsi grossi 2. 

Remanserunt concor.des de consensu omnium Mercatorum tunc 
existentium in Ime Ci vita te nostra V enetiarum :. . 

Quod solvere debeant de Affictu, pro ｃ｡ｭ･ｩＧￌｾ＠ Jlrimi _et secuudi 

Solarij Ducatos Decem pro qualibet' et pro terbo ｓｯｬ｡ｾｉｏ＠ ｄｵ｣｡ｾｯｳ＠
t t V?oltis seu l\IaCYazenis Ducatos sex et non ahud, et smt oc o, e pro · • o . 

1
. · 

enitus liberi, a solutione solita dare pro ｡ｦｾ｣ｴｵＬ＠ _seu a IO qu?vis 
ｾｯｬｯｲ･Ｌ＠ Massario Fontici praedicti, et si qua solutw. d:n debet ｰｲ｡Ｚ､ｾ｣ｴｯ＠
Ｂｾｾｉ＠ . Dominium teneatur ad solutionem, sicuh eJÙem Illustnssimo 
.u assarw, 111 •· • M sarius 
Dominio videbitur, quo ad solutionem ipsius l' assanJ i q m l as 

l) manus prima et la. 

Ab h. d. I. CI. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. II. Abth. 7 
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Carta 35. tergo. 
1505. 19. Zngno in Pregadi. 1) 

Carta 36. 

Carta 28. tergo. 

Ha l'endosi con diligenza _visti, et ben esaminati i .Modelli del 
Fontego dei Tedeschi, appresentati alla Signoria Nostra, et con-
siderà non esser gran differenzia di spesa dall'uno all'altro, l'è ben 
conveniente sattisfar alla grande instanza fatta, per li l\fercadanti 
di esso Fontego, quali dovendo esser quelli, che lo hanno a galder 
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Hanno supplicato, se vogli tuor il l\Iodello. fabricando, per 
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la fabbrica 
del Fontico sopraditto far Ri debbi, justa il 1\Iodello composto, per 
il prefato Gerolemo 1'odesco, et accadendo quello· con zar, over mo-
dificar in parte alcuna a benefizio delle Signoria Nostra, et com-
modo delle mercaùanzie, averanno a star in esso: 

Sia dà libertà al Collegio Nostro a bossoli, et ballotte passando 
i do terzi, potterlo far come li parerà e!lpediente, Con questo però, 
che la Fazzà, et Rive dalla banda davanti, non sia in parte alcuna 
alterada ne mossa. 

Immo sia fatta et redut.ta secondo la forma di esso Modello: 
tutta volta 1 che! non se possi uscir più fuori in Canal ｾｲ｡ｮ､ｯ＠ cou 
li scalini delle Rive, di quello che al presente è le fondamenta. 

Et nlterius, dove da basso sono Magazene dalla parte di fuori, 
ridur si debbi in tante botteghe et volte, come stanno i altt·i 1\Ioùelli. 

N e se p ossi in esso Fontego1 far cosa alcuna de marmoro, ne 
etiam lavoriero alcuno iutagliado, de strafono, over altro per alcun 
modo, ma dove l'accaderà, far le debbi de p i era viva battuta de 
grosso, et da ben, si come sarà. bisogno. 

Pellegrin Marazzi, Nodaro Duca!. 

Quantunque fosse terminata la detta fabbrica non terminò qm 
la gran ｾｰ･ｳ｡＠ al Serenissimo Principe. Perchè nelli posteriori Ca-

l) Sieh oben pag. 29 und vgl. Beilage VI, 2 in meiner .Abhandlung ,zur 
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pitoli alli sudetti tra gli altri patti Rtabiliti con sna Serenità e (li 
Signori Sinibaldo Grundlach e Leonardo Sultar Consoli) della l) 
stessa Nazione fu espresso al Capitolo 6°) li Hl. Decembre 1510. 
(con Decreto ossia Ducal Instrumento seguente dell' Eccmo Senato) 

1510. 19. Decembre. 

Exemplum ex Libro Notatorio No. 24 a Cte 72. Leonardus 
Lauredanns Dei Gratia Dux Venetiarum etc. · Universis et singulis 
praesimtes Litteras Nostras inspecturis, notum esse ｶｯｬｵｭｾｳＬ＠ Quod 
moti ilio affectu, et sijncera Cbaritate q-oa semper prosequb snmusl 
Universam Germanicam Nationem, in gratiam, et contemplationem 
prndentium et spectabilium Mercatorum l1anc Civitatem Nostram in-
colere, ac frequentare cupientium, Devenimus eu m Collegio Nostro. 
ad concessiones et Capitula infrascripta, 

Quae illis et eorum cui libet volumus, ab omnibus
1 

et manùamus 
inviolabiliter observari, Capitnlorum autem tenor talis est, videlicet: 

Praelibata Serenissima Dominatio cum Universo Collegio est 
contenta praefatis mercatoribus illos conservare in eorum Privilegijs, 
immunitatibus, et exemptionihus in quibus hncusque steterunt, nec 
inferre illis aliquam impositionem, seu gravamen ultra ｡ｮｴｩｱｵ｡ＬｾＬ＠ r.t 

' solitas per retroacta tempora, per illos solvere iuxta eorum antzqua 
Privileggia sic faciente observari. 

Item ql1od praefati Mercatores de cetero, non teneantur ad 
solutionem grossorum duorum pro ｱｵｯｬｾ｢ｾｴ＠ Ducato __ nuperrime im-

"torum per partes captas in ExcellentJSSimo Cons1ho Rogatorum, 
pos1 , . . . · · t li · r 
caeteris Mercatoribns cuiuscumque comhctwms i sed p_en.Jtn:i m ｾ＠ Iban-
tur esse absoluti, et liberi a tali solutione, et ab Ilhs amphus non 
exigantur ipsi grossi 2. 

Remanserunt concor.des de consensu omnium Mercatorum tunc 
existentium in Ime Ci vita te nostra V enetiarum :. . 

Quod solvere debeant de Affictu, pro ｃ｡ｭ･ｩＧￌｾ＠ Jlrimi _et secuudi 

Solarij Ducatos Decem pro qualibet' et pro terbo ｓｯｬ｡ｾｉｏ＠ ｄｵ｣｡ｾｯｳ＠
t t V?oltis seu l\IaCYazenis Ducatos sex et non ahud, et smt oc o, e pro · • o . 

1
. · 

enitus liberi, a solutione solita dare pro ｡ｦｾ｣ｴｵＬ＠ _seu a IO qu?vis 
ｾｯｬｯｲ･Ｌ＠ Massario Fontici praedicti, et si qua solutw. d:n debet ｰｲ｡Ｚ､ｾ｣ｴｯ＠
Ｂｾｾｉ＠ . Dominium teneatur ad solutionem, sicuh eJÙem Illustnssimo 
.u assarw, 111 •· • M sarius 
Dominio videbitur, quo ad solutionem ipsius l' assanJ i q m l as 

l) manus prima et la. 

Ab h. d. I. CI. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. II. Abth. 7 
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Carta 37. tergo. 

Carta 29. 

Terzo Incendio in 
Fontico. 

non teneatur dare ipsis ｾｉ･ｲ｣｡ｴｯｲｩ｢ｵｳ＠ Lectos, · nec alias Massaricias 
cuius vis sit generis. . 

ltem, Quod priucipium affictus solvendi tam Camerarum, qnam 
Voltarum, incipere debeat Die prima, Mensis l\fartij proximi ven-
turi anni 1511. sicuti de gratia speciali praedictis .Mercatoribus 
Germanicis concessum fuit. 

Item, Quod Grossi octo ad Aurum, qni solvere soliti erant dicti 
ｾｉ･ｲ｣｡ｴｯｲ･ｳ＠ singulo Mense pro quolibet; Qui expendebantur per Do-
minium, in Rebus necessarijs Coquinae Fontici praedicti, in Aqna, 
in Olio et in alijs Rebus, pro necessitate dicti Fontici, de caetero, 
non solvantur per dictos Mercatores, sed sint penitus absoluti a tali 
solutione eo quia dicti Mercatores sponte se obtulerunt facere omnes 
Expensas praedictas necessarias pro ut, et quemadmodum faciebat 
Serenissima Ducalis Dominatio, de praedictis Grossis ｾ｣ｴｯＮ＠ Taliter 
quod pro Expensis spectantibus ipsi Fontico Dominium nullam ha-
beat impensam aliquo tempore. 

Item, Quia. Camere praedictae ad huc non habent Fenestras 
ferreas; Quod est maxime necessarium pro securi tate dictorum ｾｉ･ｲﾭ
catorum, convenerunt hoc modo. Quod dicti Mercatores teneautu; 
exhibere ferrum necessari n m, pro faciendis ipsis fenestris ferriatis 
fìendis ad omnem eorum requisitionem, de q no ferro Dominimu 
teneatur fieri facere ipsas Ferriatas, solvendo ultra Ferrum, omnes 
alias Expensas_ pro ipsis ferriatis conficiendis. 

Datum in Nostro Ducali Palati o Di e 19. Decem bris Ln 0.
1
) 

Nuovo terrore apportò alla Teutonica Nazione non dist,.ionto da 
sensibile danno, il l\Iongibello di Fuoco notturno, che si 0accese in 
Rialto (il Decembre) 

2
) dell'anno 1513, che pose in com bus tione, 

più di 30. Magistrati, tanto nel .Materiale che nei Libri e Scritture 
di quelli ; Danneggiò gli 'orefici, (Incendiò la corsia di Bott<>crhe) 
de!li Mercanti da Panni di Lana. Distrusse oltre l'ornata Chiesa 
di San Giovanni di R1"alto gran t"t' d" d" · 1 · 

. . · '· quan 1 a 1 case 1 part.1co an 
(conbgue smo alla prossima Chiesa di S l\I tt" h · d" 

. a 10, c e po1 I venne 

.. l) Dicse U.rknnde ist auch im Ulmer Archi v erhalten; vergl. meinc .Bei-
ｴｲ｡ｾ･＠ zur Geschichte des ｈｾｮ､･ｬｳｶ･ｲｫ･ｨｲｳ＠ zwischen Vcnedig und der deutschen 
N a ｨｯｾ＠ ｮｾｾ＠ ､｣ｾ＠ Ulmer .drch1v" .1\liinchen 18eH. s. 22 __ 24. 

. 2) N ｾ･ｨ＠ t Im December, a m 9. Jiinner 15l:j niore veneto, d. h. 1514 tobte 
d1eser furchtbare Brand; eiue Beschreibung desselben g"bt l d v t d 
c · 1 auc 1 as orwor es ap1tolare der Sopraconsoli dei Mercanti· vgl me1"ne 'bila dl Q 11 k 1 

. . • • a. ' n ung .zur ue en ·unt e des venez1amschen Handels" S. 8 (188). 

Carta 29 tergo. 

Carta 39. 

Capitolari o l o 

Carta ＲｾＮ＠ tergo.1) 

muro vuoi dir. 

Carta 39. tergo. 

l) Darauf bezieht 
sich der Te:xt 
oben Carta 5. 
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Paroccbia). Et averebbe reso nuovamente consunto il nuovo Palazzo 
di Fontico, se la prudente previdenza, e vigilam;a, delli Signori 
Ulrico l\Iayer e Steffano Rugher, all'ora Consoli, assistiti prima da 
Dio, e da tutti quelli che ivi abbitavano, con indeffessa dift'esa, da 
i Globi iD"nei, che il vento trasportava di quà. dal Canal Grande, 
non ｡ｶ･ｳｳｾｲｯ＠ coù pm ordine, che strepito ｾ＾ｯｴｴｲ｡ｴｴｯ＠ l'alli mento, a 
quelle rappide fiamme col contrario ｅｬ･ｾ･ｮｴｯＮＧ＠ ｾｳｳ･ｮ､ｯＮ＠ muniti· di 
secchi di Cuoio, e di numero 12. gran Sch1zzom d Ottonne, e scale, 
fatti far ｰｲ･ｶ･ｮｴｩｶｾｭ･ｮｴ･Ｌ＠ per casi simili, che sino al dì d'oggi che 
scrivo 1

) tuttavia si conservano in esso Fontico. 

Fragilità fatale, di questo instabil mondo che ogni Elemento s1 
consuma; 2) et il (diamante) dente del Tempo tutto distrugge! 

In Nome de Dio Amen. 

134]. à di 21. de l\Iarzo indition Nona. 8) 

Cumziosia che per lo mmo Missier lo DtlOXe' e _lo so Conseio, 
a pettition e supplicatiou dt>lli Nobeli Homeni Moretto, e Luca Zusto 
fradeìli, per si et per altri Consorti de ｃｾ｡＠ Zusto - . . 

i Couzosia chel sia stado concesso grahosament_e;, ,che m _Io mdro 

l dello Comun de Venetia appresso lo Fontego d1 lodesclu,. in la 
ｾｾ＠ Calle della Bissa, o che que11i da Cha Zusto, ha la so ｰｲｯｰｮ･ｴ｡､･ｾ＠

per Ja bellezza della Strada, possa far una Porta, per la ｾｵ｡ｬ＠ h 

l andar in lo fontego delli Tedeschi, la qual Porta ihe star possa d b" · 

l 
ta a bon plaxer della Sicrnoria, aziò che nessun u IO possa esser. 

aver , '"' . p· N" 1 tt z to Constitoidi li prefatti l\loretto, Zannm, Jero, ICO e. o ,us 
fradelli fioli ' che fo de sier Franceschin Zusto e_t Luca. ｚｾｳｴｯＬ＠ eh: 
ｾ＠ d . J lO Zusto In prexentia del Magmfico Doxie, e delh 10 e s1er acon · • · · . . C 
"O Conseieri et Avouadori del Comun' e ProveJIJon de omun_; 
C t ｾＮ＠ e èon fessi fo per si, e por li ditti Consorti, e ｓｾ｣･ｳｳｯｮＬ＠
ho n ;n I, e fato muro ｩｾ＠ lo qual è fatta la ditta Porta' che quella 

c e I pr ' b . . . corno soa pro-sia del Nostro Commun, a serar al so onpiaxeJ' Sl V . . . 
p;ia, e debbia star averta, e serada per lo Comun de enexJa, Sl 

como cosa soa. . · F d Il" d Cha 
Et. che li Travi e l\lndioni' li quah quelli ra e l a. d l 

Znsto, ba mettudo in lo prefatto rnu_ro del ｃｯｾｾｵｮＬ＠ ｰＺｾ＠ ｣ｾ･ｳｯｳＺ￠Ｌ＠ ｾＧＱＮ＠
lavorier della ditta Porta, romagna Slcomo lo dw, e co 
bon piaxer della Signoria per ogni tempo. 

l) sino a questo giorno· roauus prima. 
2) lo 1·ocle manus. prima. 
3) v gl. o ben pag. 23. 
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Carta 37. tergo. 

Carta 29. 

Terzo Incendio in 
Fontico. 

non teneatur dare ipsis ｾｉ･ｲ｣｡ｴｯｲｩ｢ｵｳ＠ Lectos, · nec alias Massaricias 
cuius vis sit generis. . 
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turi anni 1511. sicuti de gratia speciali praedictis .Mercatoribus 
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solutione eo quia dicti Mercatores sponte se obtulerunt facere omnes 
Expensas praedictas necessarias pro ut, et quemadmodum faciebat 
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quod pro Expensis spectantibus ipsi Fontico Dominium nullam ha-
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Datum in Nostro Ducali Palati o Di e 19. Decem bris Ln 0.
1
) 
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2
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. . · '· quan 1 a 1 case 1 part.1co an 
(conbgue smo alla prossima Chiesa di S l\I tt" h · d" 

. a 10, c e po1 I venne 
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c · 1 auc 1 as orwor es ap1tolare der Sopraconsoli dei Mercanti· vgl me1"ne 'bila dl Q 11 k 1 

. . • • a. ' n ung .zur ue en ·unt e des venez1amschen Handels" S. 8 (188). 

Carta 29 tergo. 

Carta 39. 

Capitolari o l o 

Carta ＲｾＮ＠ tergo.1) 

muro vuoi dir. 

Carta 39. tergo. 

l) Darauf bezieht 
sich der Te:xt 
oben Carta 5. 
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scrivo 1

) tuttavia si conservano in esso Fontico. 

Fragilità fatale, di questo instabil mondo che ogni Elemento s1 
consuma; 2) et il (diamante) dente del Tempo tutto distrugge! 

In Nome de Dio Amen. 

134]. à di 21. de l\Iarzo indition Nona. 8) 

Cumziosia che per lo mmo Missier lo DtlOXe' e _lo so Conseio, 
a pettition e supplicatiou dt>lli Nobeli Homeni Moretto, e Luca Zusto 
fradeìli, per si et per altri Consorti de ｃｾ｡＠ Zusto - . . 
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p;ia, e debbia star averta, e serada per lo Comun de enexJa, Sl 

como cosa soa. . · F d Il" d Cha 
Et. che li Travi e l\lndioni' li quah quelli ra e l a. d l 

Znsto, ba mettudo in lo prefatto rnu_ro del ｃｯｾｾｵｮＬ＠ ｰＺｾ＠ ｣ｾ･ｳｯｳＺ￠Ｌ＠ ｾＧＱＮ＠
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Carta 40. 

Carta 40. tergo. 

Capitolario terzo 
114 tergo. 

E tutte queste cose prega mi Canzelier, eh; io fesse uno 
Pubblico Instrumento, in presenzia de tutti li preditti, in la Canze. 
!aria del Commun de Venexia. 

Nicolò Pistoretto 3° Cancelier Grando de Venexia. 

. Noi Consoli della Nazione Alemana, 1) in vigore della Parte 
presa nel Capitolo d'essa Nazione, sotto di 6. Corrente 

Concediamo potestà et lizenza all' Eccellente Dottor Medico-
Filosofo David Valenzin Ebreo, di potter con franchigia, et libera-
mente in ogni tempo venir, star, et transitar nel Fontego della 
detta Nazione, acciò senza impedimento alcuno possi far quelle visite, 
che occorrerà, et sarà ricercato. Comettendo ad ocrni abbitante in 

o 
esso ｆ＿ｮｾｩ｣ｯＬ＠ a Ministri, et Bastasi Nostri, che non gl' inferiscono 
molestia In conto alcuno; ma li portino ogni rispetto. Così meritando 
la ｳｵｾ＠ _virtù, et Dottrina, da noi stimata. In riguardo della quale 
se gh e concessa questa libertà. Et la presente sarà da noi sotto-
scritta et sigillata. 

Data (nel Palazzo) del Fonti co de Tedeschi in Venetia 
li 11. Agosto 1648. 

L. S. N. Gio. Gioacchino Hendell l 
C Consoli. hristofforo Rottenhofer l 

1668. 24. Marzo in Pregadi.2) 

Ha in ogni tempo la Republica Nostra accolto in questa Città 
con TestimoniJ" di Preùilezi"one la Na · Al · 1 · 

zwne emana anzi c 1e smo 
nell'.anno 1510; a comodo e decoro della ｭ･､･ｳｩｭｾ＠ ha eretto la 
Nob,l ｃ｡ｾ＠ del ｆｾｵｴｩ･ｯ＠ de Tedeschi, assignata alla Natione stessa, 
ad uso d1 abbitatiOne, e benefizio del N · 

.1. egoz10. 
Insorto qualche disordine l'anno 166 - d' P l 

. a. a causa un roe ama 
dalh A ｶｯｾ｡､ｯｲｩＮ＠ de Com m un, che permetteva in esso Fonti co l'in-
gresso agh Ebre1, contro l'antica consuetudt"ne ｾ＠ "l ù · d 11 

• , 1U 1 me esimo a a prudenza dt questo Consiglio, tacrliato sotto 1
1
· 1 n F b 1666 t Il . o , v. e raro ., e annu ato con motivo di devenirsi sopra l' ff: d 

liberazioni. a are a nuove e-

l) Vergl. cben pag. 24. 
2) Vergl. oben pag. 24. 

Carta 41. 

Carta 41 tergo. 

Capitolario se-
condo a Carta 7 5 

tergo . 
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Riccorsi perciò ne11 Collegio Nostro li Consoli della stessa 
Nazione, hanno nella Scrittura ora letta, espresse le loro valide 
raggioni. 

. Ha pure l'Università degli Ebrei, addotte, nella altra Scrittura 
le loro pretese; onde fatto sopra di esse il proprio maturo riflesso: 

Inclina la publica Prudenza con la considerazione all'uso in-
veterato, che prima dell'anno 1665; non si portassero Ebrei nel Fontico, 

Con il riflesso, a divertire quei gravi inconvenienti, che potreb-
bero succedere, e con altri essentiali Riguardi di soddisfare alla 
N azione così benemerita, e profficua alle Publiche Rendite, a con-
solare le di lei giuste supplicazioni. Però 

L'anelerà Parte, che inclinando la Signoria N ostra, a portare 
alla Nazione Alemana, oltre li antichi Doni e Privileggi, nuovi 
Testimonij della Publica beneficenza. In grazioso riguardo di ｳｾ､､ｩｳﾭ
fare le in stanzE> devote della medesima, et all'uso sempre prathcato, 

Restì prohibito, a Ebrei, di qaalsivoglia Nazione, di ｾ｡ｰｩｴ｡ｲ＠ et 
pratticar in alcun tempo et luoco nel Fonti co de ｔ･｣ｬ･ｳ｣ｾＱＺ＠ ?ccor-
rendo però ad alcuno di essi Ebrei, di aver ｱｵ｡ｬ｣ｾ･＠ ｾ･ｧｯｺＮｾｯＮ＠ ｮ･ｾ＠
Fonti co stesso; debbano farlo col mezo d' Intervementi ChnstJam 
nella forma appunto, che osservano nel longo tempo anteriore 
all'anno 1665. . 

Così che restino in tal forma divertite l'occasioni di sconcerti, 
anzi nella consolazione della sudetta benemerita Nazione Alemana, 
acresciuto in essa la disposizione e l'animo di maggio.rmente appro-
fittare con la confluenza delle merci, le Publiche rendite. 

Gio. Hiarca Nodaro Ducale. 

1587. 13. Luglio in Pregadi. 1) 

Dalla supplicazione della Magnifica Nazione Alemana' questo 
ｃｯｮｾｩ｣ｲｬｩｯ＠ ha inteso 'la di manda sna' che nel Fontego' Casa ､･ｾ｡＠
ｓｩｧｮＭｯｾｩ｡＠ N ostra, siano fatte le Scale del segando et terz.o Solaro e 
p· tra viva come sono quelle del Primo' per esser ｾｾ＠ legno' ･ｾ＠

Ie . 'l r CCÌdenti di fOCO rispetto ｭ｡ｾｓｊｭ｡ｭ･ｮｴ･＠ aJh molto penco ose per l a , a· lt M . . 
Macrazeni et Volte che hanno di continuo ｰｩ･ｾ･＠ . I mo e ･ｲ｣｡ｾｺｩ･ｬ＠ . 0 

b · uauto p1ù s1 possa, a penco o Però essendo conveniente o VJare' q a· . N t . 
di tanta importanzia, si come anco consigliano li Prove Iton os n 
al Sal -· 

. l) v gl. ol•en pag. 33. 

.. 
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Carta 40. 

Carta 40. tergo. 

Capitolario terzo 
114 tergo. 
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. Noi Consoli della Nazione Alemana, 1) in vigore della Parte 
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Concediamo potestà et lizenza all' Eccellente Dottor Medico-
Filosofo David Valenzin Ebreo, di potter con franchigia, et libera-
mente in ogni tempo venir, star, et transitar nel Fontego della 
detta Nazione, acciò senza impedimento alcuno possi far quelle visite, 
che occorrerà, et sarà ricercato. Comettendo ad ocrni abbitante in 
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esso ｆ＿ｮｾｩ｣ｯＬ＠ a Ministri, et Bastasi Nostri, che non gl' inferiscono 
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bero succedere, e con altri essentiali Riguardi di soddisfare alla 
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Carta 42. 

L'.andt•ra Parte, che sia comesso alli sudetti Proveditori al Sal 

a. ｱｵｾｨ＠ ｳｰ･ｾｴ｡Ｌ＠ che debbano ordinare, che quanto prima sijno fatt; 
d t ｐＱｾｴｲ｡＠ n va le scale del 2. et 3. solaro, si come umilmente h 
supphcato essa Magnifica Nazione. a 

Girolamo Ottbobnoni Segretario. 

Capitulario se-
condo a Carta 281. 

tergo. 

1641. 20. Decembre m Pregadi. •). 
Ommissi!l 

l 
.Et da ｭｾ＠ sia preso, che sia data facoltà ai Revisori et R"O'O-

Carta 4:!. tergo. 

Archivio. 

aton sopra l D ·· ' 'o 
• • 

1 
a:IJ ｰｲ･ｾ･ｴｴｩＧ＠ per più sicurezza, che li Colli, che 

ｾｾ＠ ｳ｣｡ｲｩｃｨ･ｲ｡ｾｮｯ＠ m F?nhco' siano condotti a drittura in Dogan:t, 

d ｝Ｉｳｰｾ､･ｲ＠ ､ｾｬｲ｣｡＠ Ducah 25. per far una Porta sotto il primo Portilo 
e a lVa l esso Foutico, come fu altrevolte acostumato perchè th 

quella parte sola siano scaricate e condotte in essa Dogana ｬｾ＠ ｍ･ｲ｣｡ｮｺｩｾＮ＠

Pellegrin Marazzi, Nodaro Ducale. 

. . . 1575. adi 27. Avosto.2) 
LI Clanss1mi m ZT l\I · . 

Nicolò dt' Pri'niJ' . •l IO r oresuu' m. Sabastian Contarini et 111. 
llonorandi v· D · · d 1 · t 1 . ' ls- omm1 e Fontego de ｔ･､･ｾ｣ｨｩ＠

ns a a soprad1tta supplic . · . · · 
G' A azwne avauti sue l\lagnificentie ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡ｴ｡Ｎ＠

Pilei.fir INO: .mauAsel r f't Daniel Folmer, al presente Consoli delln. ｾｬ｡ＢＭ
ca 1 azwn emana c, . ｾ＠

,.· t t l . . ' .,ser gmsta et onesta, Per autorità del )la-
ols ra o oro: Chnsti Nomine invocato a . 
terminato et ord' t . ' quo etc. Termmando haunn 

l in terzo ;ole ｉｾ｡＠ o tutb tre concordi, che la Camera di :Xo. ＬＭＬｾＬ＠
j dovico Sor rr, qula alfprese.nte .è scritta in nome d'Antonio et L .. -
1 e , e oro ratelh Sia tratt d l d 't 

l posta in nome d n c , . ' a a l to nome ' et queìla 

Per tener et co. e a ｬｾｭｌｾｕｾｊｴ｡＠ della l\lagnifir.a Nazion Alemaua. 
l uservar l Ibn et S 'tt d' 
l PaO'ando pero' es Ｇｾｾｉ＠ 'fi cn ure l essa 1\lagnifica ｾ｡ｺｩＨｭＮ＠

" sa. ll UO'llt ca Com 't' l' f . 

l all' ｬｬｬｵｾｴｲｩｳｳｩｭｯ＠ D . ". . mum a l a fitti soliti et consuetti 
annota;i. omtmo, 81 come han supplicato, manùantes &it· 

L. S. 

l} Vgl. oben pag. 31. 
2) V gl. o ben pag. 45. 

Zilio Morosini } 
s ... ｾ｢｡ｳｾｩ｡ｵ＠ ｃｯｾｴ｡ｲｩｮｩ＠ Vis-Domini in ｆｾｮｴ･ｧｯ＠
NIColo de Prmli de Tedeschi. 

Francesco Manenti Scontro dell' Officio «!.-! 
Fontego de ｔｯｾ･ｳ｣ｨｩ＠ subl:ìcripsit et Sigillo! 

Sancti Marci sigillavit. 
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Qnantunq ne il fuoco abbia distrutta la memoria (tanto nell'Archi-
vio del Foutico, come in quello di S. Bortolamio di Rialto), di che 
tempo seguì tal Sacra e Pia istituzione; no ba però potuto consu-
mar l' annual prattica, che tuttavia si conserva nei Cuori dei ssr1 Na-
zionali in verde osservanza, nelle Tre Solennità seguenti. 

La prima è la vigilia di Natale di Nostro Signor Giesù Christo, 
in questa guisa. 

Il Revdo Vicario e Capitolo dei Preti di San Bortolamio, a 
mez' bora di notte incirca escono processionalmente, dalla lor Chiesa, 
e si portano taccitamente al Fontico sudetto. Gionti al PNtone di 

esso i vi intonano: San eta .lJiaria. Ora rro nobis; continuando le 
Litanie della :Madonna, ｾ＾ｩ＠ no che sono pervenuti alla Porta della 
Sala detta della :-:\tua, tutta adornata di bellissimi Damaschi proprij 
della Nazione e luminata di gran Candelloti di Cera, a spese della 

medesima. . . 
Li mmi Sigri Consoli, e tutti li Signori Nazionali, graduatamente 

uno vicino all'altro, si trovano divisi in 2. Aie, nella detta Sala. 
nlonsr Vicario, si porta davanti l'immagine del Salvatore e 

tre volte l' incensa, poi siegue, principiando dai Sigri Consoli, ad 
incensare uno per uno, tutta detta Nazione. 

Il Diacono col piviale, more ecclesiastico, canta il Vangeli o 
scritto da S. Luca. cioè ,l n mo tempore ex1)'t edictum, a Caesm·e 

Augusto etc." Finito il quale Il Vicario fa un breve discon•o alli 
sudetti Sigti Nazionali, Ropra il Divin Verbo incarnato, commenda la 
Nazione, e termina con augurarli ogni ben spirituale e temporale. 

E nel tempo stesso che li Sacerdoh cantano l'A ve Regina Cac

lormn -, il sudetto Prelato và con l'Aspersorio, davanti il Quadro 
del Salvatore, e fatta riverenza, iudè benedice con l' aqua santa tutti 
detti Signori Alemani cominciando dalli Signori Consoli a Cornu 

Evangelij, e poi si volta agl'altri di contro. 
Nell'atto di m:cir dalla sudetta Sala, ìntuonano di novo Saucta 

.liiaria ect., continuando le Litanie, sino che gionti sono al Portone 
sudetto del Fontico; prossegueudo pure taccitamente il viaggio loro, 

sino alla sudetta Chiesa. 
La seconda fonzione è la vigilia della Circoncisione di Giesù Christo. 
Questa è pnr simile alla sudett.a, eccetto l' Evangelio che can-

tano q nello del primo d'anno, composto pur da S. Luca, che 

l} Vgl. oben pag. 47. media ,ti'C fonzioni". 
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ｾｭｬｮ･ｴ｡Ｚ＠ ,,In illo tempore, Poslquam consum.ati sr.m.t dies Octo", 
con eiò che $iegue. 

ｾ＠ La terza et ultima. è la vigllia della Epifania. 

Que!ta è parimente Fimile alla sudetta e ､ｩｶ･ｲｾｕ￬｣｡＠ nell' Evan-
geli<) che cantano quello di S. Matteo; il qual principia: Cum natus 

U$d Jesus in Betld-ehem etc., et in vece òi cantar 1' Antiphona, 
che in tal tempo corre, cantano il Salmo ll6. cioè, Lauàate Domi-· 

num Ornnes Gentu etc., nel tempo stesso che lions" Vicario asperge 
con l'acqua Eanta detti Sigri Aiemani, i vi divisi come sopra. 

Dalla Nazion de quali, rien goduto unicamente, in Venezia tal 
ｐｲｩｶｩｬｾｧｩｯＬ＠ e dalla quale vien contribuito a titolo di pura l:.ìemo-
fina, per tutte tre le sopradescritti fonzioni, alli sndetti Rel"eren•li 
Sacerdoti Ducati • • • • • • 

lfolto prima del 1513. il Signor Console della Nazione .Aie-
mana abbitante in Fontico, avel"a la mano dritta, dal Signor Guar-
diano del Eagr4mento in S. Bortolamio, in occa.o;ione della Proce.<:sione 
ｾｬｩｴ｡＠ farsi il \y enerdi Santo, iu detta Contrada. 

Sino al dì d'oggi la detta Nazione da di regallo ducati :W, 
annuij al Predicator, che nel corso quadregisimale predica in ｔｯ､･ｾ｣ｯ＠
nella .sudetta Chiesa, ciò che in V t>nezia non vie n fatto , in 
ninn' altra Chiesa: 

Carta 44.. fngo. Jl e m o r i a l 

della Fonzion straordinaria, che l'illustrissima Xazion Al emana, a 
spese proprie, fa nel corteggiar ogni Illmo et Eccmo Signor Am-
ba!!ciator Cesareo e Cattolico nel giorno del suo publico ingresso a 
questa Serenisi'ima Repnblica di Vent>zia. 

L' Eccmo Signor Ambasciator fa ｰｲ･｣ｾＮ＾､･ｲ＠ l'invito, per uno suo 
Gentiluomo (di Corte), ad uno delli doi Illmi Si{l'uori Consoli, facen-
doli intender, che per il tal giorno, resta ｦ￬ｳｳｾｴ｡＠ la di lui publica 
Entrata, e che però invita la Nazione. 

Quel Signor Console che riceve l'Ambasciata fa il Complimento, 
che tlarà con la. sua N'azione, a corteggiare sua Eccellenza. 

Indi lo fa saper al Signor Console Collega ed a tutta la Nazione 
col tnezo di ｾｩｧｬｩ･ｴｴｩ＠ d'invito (in carattere Tedesco) portati a ciasche-
duno de Sigro Nazionali, dal Portinaro di Fontico. 

ＭｾＭﾷＺ［［Ｚ［ＬＮ｟｟＠ --.. ｾｩｩｬｬ［ｩｩｩ｡ＭＭＭＭＭＭ

Cv. Francesco 
dalle Torre 1690. 
Cv Berca l iOO. 
Ercolano 1715. 

Cv. Coloredo l 726. 
Principe Pio l 7131. 

Titolo che ha il 
Console V Pcchio. 

Carta 45. 

57 

II Signor Console Cassier in tal mentre, fa amanir le 24 livree 
di Cendal cioè Camisciolle color d'oro, (Calze di seta color simile), 
e Bra{l'oni color cremese, (Scarpe bianche con cordella cremese e), o 

Baretti di detti due colori pur di Cendal, (quando però tal fonzione 
vien fatta di Estate, come per il più è sucesso.) 

Ordina 12. gondole a due remi delle migliori che siano nei 
Tracthetti a suo piacimento, (et accorda il Nol9 a quel prezzo che 
ｴｲｯｶｾｲ￠＠ nelle Note di altri simili fonzioni); perchè siano (tutte) 
pronte a mezo dì alle Rive ｾ･ｬ＠ Fontico il giorno Ｎ､･ｳｴｩｾ｡ｴｯ＠ dell'In-
gresso. (Da ordine al Portmaro che le dette R1ve siano nette e 
libere dalle Barche di Porto et altre.) . 

II doppo pranso per tempo, di detto giorno, si conducono li 
Sianori 2. Consoli, nella prima Gondola, da più nobile delle 12. 
ｾ＠ II Signor Console Cassier Juniore, che sempre abbita in Fontico, 

d il luocto mactcrior (in trasto) al Signor Console (Collega) detto 
a o ""' d E ' (d r Seuiore, che abbita fuor di Fontico, non ｲｩｧｵ｡ｾ､｡ｮ､ｯ＠ a . ta .. ･ｾ＠ 1 

') ma al titolo che ha di Console Vecchw. Ambi vestiti m anm , . N · 
habbito nero. Con essi va l'Archivista e Scnttor della ｡ｾｷｮ･＠ e 
non altri, per far eseguir gli ordini di detti Signori Cousoh e per 
assisterli nel montar e dismontar di Gondola. . 

La detta Gondola è la prima ad ｩｮｶｩｾｲｳｩ＠ ｶＮ･ｲｳｾ＠ l' ｉｾｯｬｾ＠ ｾｾ＠ ｓ｡ｾ＠
Secondo a lenta marcia per dar tempo agh altn (S1gnon Nazwnah) 
che possino montar e partir tutti uniti. Il che fa una bella com-
parsa 1) nel Canal Grande. . 

Le altre Il. Gondole servono per h (sndetti) Sig.nori ｎ｡ｺｩｯｮ｡ｬｾ＠
4 dola cioè prima li Sectretarij pnr in hahbito nero e pOI . per gon , o . ., . ) 

{l'raduatamente tutti gli altri (in quell' ｨ｡ｌ｢ｾｴｯ＠ a. ｬｾｲｯ＠ pm ｾｾ｡Ｚ･＠ . 
o Gionti a San Secondo detti SS•i Conroh, priml de ｴｵｾ｢Ｎ＠ SI por-
tano alle solite Camere pian terreno dei Pubblici Ingressi m detto 
Convento. . 

Il sndetto Archivista va subbito in ａｮ｢｣｡ｾ･ｲｾＬＮ＠ a :arne ｰ｡ｾｳＡＺ＠
d . d. Corte l'avviso all' ｅ｣｣ｐＮｊｬ･ｾ｡＠ Sua, dell anvo dl detta TU 
; ｾｮｯｩ＠ ｾｨ･＠ secondo il costume delle Co<ti, vien detto, fa< P""'':' 
ｾｺｷｮ･ＬＮ＠ . h" . ｾｵ｡＠ Eccellenza e complimentarlo per Il l'ImbasCiata, per mc mar f...) 'l s· A 

suo Publico ari\·o in idioma Tedesco (si è Ted«>sc? I ｴｧｾｯｲ＠ . ｾＺ＠
. d Italiano lo complimentano m tal gmsa, cwe. bascmtore ; ma essen o ' . 

. . d. t tta la nostra Nazione Alemana, Sl con-ｽＮ［ｾ＠ ｯｾ＠ Consoh et a nome l u . 
ratuliamo con Vostra Eccellenza del suo publico arivo et mgresso; g 

l) un bello veder manus prima. 
A.bh. d. I. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. II. Abth. 8 

l 
;; ,, 
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A.bh. d. I. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. II. Abth. 8 
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e li bramiamo ogni maggior p1:ù lieta felicità. E parlar deve il 
Signor Console Seniore in atto riverente et osseguiosa. 

L'Eccellenza Sua risponde cortesemente con parole di gratitu-
dine e di stima verso detta Nazione.) 

Fatto questo restano tutti li Sig•i Consoli et tutti li Sigri Nazio-
nali in detta Anìicamera a discorrer tra loro o con altri Cavalieri 
Tedeschi et (a ricevere li Rinfreschi che sopra baccilli d'argento 
Sua Eccellenza fa distribuire), sino che vieu il N. Cavalier Deputato 
del Publico Serenissimo a levar e corteggiar l'Eccellenza Sua. 

' Et al primo segno di levata, cioè al primo sbarro di morta-
letto; perchè non nasca disordine o rittardo, i Signori Consoli e 
Nazionali, devono essere dei primi ogn'uno a montar nelle stesse lor 
gondole, che pronte esser devono alli Pontilli in faccia della Chiesa, 
sei per parte delle quali devono in tutto il viarro-io andar al pari 

co ' sempre della Gondola ambasciatoria, come Guardia del Corpo. 

La Gondola delli Sigri Consoli con altre 5. delli Sigri Nazionali 
più Yecchi, devono viaggiare dalla parte destra della Gondola 
dell' Eccma Sua, e le altre sei a sinistra tutte in fila, ma gionte in 
vicinanza del Palazzo dell' Eccmo Sig• A m hasciatore, inchinato dai 
Sigri Consoli, e da tutti gl'altri, questi con le lor Gondole, marciar 
devono anticipatamente. per dismontar tra i primi, che si fa como-
damente, per esservi alla sua lliva un gran zatterone. 

Le 12. Gondole si devono schierar tutte unite indisparte, ma 
111 ｾｩｴｯＮ＠ ｰｾﾷｯｰｲｩｯＬ＠ che ad ogni avviso, siano pronte all'attuai servizio 
delh S1g" Consoli e Nazionali, che tra tanto attender devono iu 
Entrata, l'ari v o di Sua Ecc•a, che subbito dismont.ato li Sirrri Con-
soli e Nazionali si devono instradar avanti sino alla Porta della 
Camera d.' Udi.enza, ,divisi in 2. Aie per occupar il Posto, e per uuo-
vamente mchmar l Ecc•a Sua nel passar che fa con li Cavalieri e 
Nobiluomini (in gran quantita) che lo ｣ｯｲｴ･ｾｧｩ｡ｮｯＬ＠ (sino) in detta Camera. 

. Dopp.o i Rinfreschi che ｣ｯｰｩｯｳ｡ｭｾｮｴ･＠ vengono portati a tutti 
gb Astant1, et alle Mascare d' oo-ni sesso li Sicr•i Consoli e N· azionali . d" . 1:> ' o ' 
Sl Ｎｴｶ･ｾﾷｨｳ｣ｯｮｯ＠ per le Camere, ad udir, a sonar varij Instrumenti 
musiCali • 

0 
vero a vedere gli adobbi e Pitture del sud etto Palazzo 

ａｭ｢｡ｳ｣ｩｾｴｯｲｩｯＬ＠ (sec.ondo che inclina più il gusto 
0 

genio), e quando 
a l or piace alcun1 partono, et alt.ri restano a veder la festa del 
Ballo, mentre lo stesso Si<Yr Ambasciatore d · 1· · to 

o oppo essersi ICenzJa del sudetto Cav• Deputato, gira in l\Jaschara per le Camere (a fine 
di non dare SO!tu-ezione a niuno) e 
et altro della festa. ＮＬｾ＠ per osservare il buon concerto, 

59 

La mattina del giorno susseguente, a quell'bora che sarà ap-
puntata, ritornano li Sigri Ｎｃｯｮｾｯｬｩ＠ e Nazionali ｾｯ＠ n le 1_2. ｇＮｯｮ､ｾｬ･Ｌ＠
dal Sigr Ambasciatore ad mchm.arlo et ｣ｯｲｴ･ｧｧｾ｡ｲｬｯＬ＠ ｓｬｾｯ＠ 1n PICn 
Collegio, anticipando similmente 1l sbarco alla Pmz:tta d1 S. Marco: 
per esser a tempo di aver il loco tra Cavalieri, smo alla. Porta. d1 
detto Pien Collegio, per ricompagnarlo doppo fatta la fonz10n sohta 
davanti il Serenissmo, di nuovo al Palazzo di Sua Eccza., E prender 

congedo non mai prima che il ｃ｡ｾｲ＠ Deputato n?n ｳｩｾ＠ ｰｾｲｴｩＮｴｾ＠ del 
Sio-r Ambasciatore. Venendo anco m detta mattma d1stnbmt1 co-
ｰｩｾｳｩ＠ Rinfreschi a tutta la Comitiva, prima che l'Eccellenza Sua 
si porti alla Pub1ica Audienza. 

8* 
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La Tavola Cronica 

In circa l'anno 
494. 

del 1200. 

1265. 

1267. 

A vanti il 1302. 

del 1309. 

1310. 

1318. 

1341. 

1363. 

1382. 

1414. 

sive. Cattalogo dei Nomi di tutti li SSri Consoli dell'Illustrissima 
Nazwne Alemana del Fontico dei Tedeschi in Venezia con altre 
cose più ｮｯｴ｡ｾｩｬｩＬ＠ attinenti al su detto Fontico, poste p;r ordine di 
tempo sotto c1aschedun Consolato (da Gio. Bortolamio Milesio Scrittor 

et Archivista di detta Nazione). 

A nat. Domini, li Tedeschi dell' Alemagna 
condur le loro mercanzie in Venezia 
Nazione. 

alta furono i primi a 
et a formar corpo di 

La Nazione Alemana principiò in Venezia et introdur il 
. con la Germania Alta. 

30. ａｰｲｩｩｾＬ＠ fu eretto il Magistrato de Vis-Domini nella 
Fonhco. 

Co merci o 

casa del 

12 · Agosto • .fu prel'la parte in Maggior Consiglio, che la T a verna 
del ｆｯｮ｢｣ｾ＠ debba esser sotto la Potestà delli Vis-Domini di 
detto Fonbco, si come è sotto II. a· t• . . :-

"tT· • Ius IXIen nuovi. ' I erano 1 Ligadori del Fontico. 

;u ｾｮｴｲｯ､ｯｴｴ｡＠ .in Venezia l'Arte della Seta della Naziou Lucchese. 
u. Introdotta In Muran l'Arte dei Panni di Lana. 

PrJmo Fu.oco' che incendiò la (maggior parte di) detta Casa del Fonbco. 

Fu fatto il Portone di St d 1 ｾﾷ＠F . ra a ne -.;Ito dove è al presente di detto 
d onbco, .Cnel muro e proprieta di Ca Giusto di Santa Marina 

a questi concessa al Publico ). ' 
Fn stabilita dal Maggi c · 1· 

1 
.. 

. or onsJg IO a prOVJO"JOn ai 3 v· -D . . d l Fonbco. o • 1s omm1 e 

Furono confermati li bastasi del Fonf d lr p . . . 
e Consoli de M · .ICo a 1 roved1ton d1 Commun 
per luminar il ［ｲ｣ｾｾｨＬＨ･＠ che Siano accesi lumini 18. la notte 

on Ico a spesa della Republica) 
Fu fatta la Tariffa alli Bastasi dell , 

1 
• 

l\I · . a oro mercede dali. s· · • ercanti di Fontico. ' 1 1gnon 

1418. 

1418. 
5. Settembre. 

1424. 

1426. 
2. Gennaro. 

1431. 

1459. 

1460. 

Carta 47. 

del 1468. 

1475. 
31. Agosto. 

1475, 

1490. 

1492. 
2. Aprile. 

1493. 

1494. 
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Li Ligadori di ｆｯｮｴｾ＠ co, fu fatta Arte, . in no di 18. et al capo 48. 
della loro MatriCola; promettono di obbedire li Si(Tri Mercanti 
Tedeschi delle 4. Tavole (che tanti allora erano) dt Fontico. 

Con Decreto dell'Ecco Senato, a supplicazione del Sigr Duca Er. 
nesto d'Austria, che li sudditi di Lubiana debbano 'goder con-
forme gli altri il Privileggio delli tre Requisiti, cioè Camera, 
Tavole e Capitolo. 

Fu fatta la Tariffa alli Ligadori del Fontico delle loro Mercedi da 
Sigri ·Mercanti di Fontico. 

Fu dall'Ecco Senato decretato .che i sudditi del Duca di Savoja 

possino spedir in Fontico le loro l\Iercanzie in facto Daziorum 
tantum, conforme godono li Sig•1 Alemani di Fontico. 

l o Maggio, che 30 Senseri ordinarij solamente possino far le Sensarie 
in Fontico e cbe siano obligati. 

Fu introdotta in Venezia la meravigliosa Arte della Stampa da Ni-
colò Jenson Todesco. 

Lettera Duca! al Podestà di Portogruaro che li Sigri Mercanti Aie-
mani, non siano sogetti a prender la Barca die Volta per con-
dur le l or l\lercanzie, ma siano in libertà di valersi di Barche 
grandi e piccole a lor gusto, (che siano però) di quel Traghetto. 

Lettera Duca! scritta a] Luogotenente di Udine che li Sigri ì\lercanti 
Alemani siano in libertà di far carricar le loro l\lercanzie con 
quelli CmTadori e Somieri piacerà loro. 

L'Ecco Collegio de Dazij, statuì, che tutti li Tedeschi dell' Allemagna 
alta e hassa, così sudditi dell'Imperatore, come ogni altro Signor 
Tedesco, et similmente Polacchi, Ungari e Boemi', possano e 
e debbano spedir tutte le loro mercanzie in Fontico, e non in 
altri Dazij. 

31. Agosto. - Ciò che devono oserv11r li 30. Sanseri ordinarij del 
Fontico de Tedeschi. 

Fu principiato in Fontico a dispensar a Poveri della Città l' Elemo-
sina della Panada, ogni mattina, eccetto il Lunedì. 

i Fu instituito il Cottimo nel Capitolo Generale, con aver eletti due 
Cottimi eri, che ne avessero la sopraintendenza, per l' esattione 
non meno, che per il bono regimine della Nazione Alemana., e 
durava all'bora tal carica solo sei mesi, nei quali furono 

Li Signori Vido Imhoff e Giacomo Keyfferer. 
In quest'anno che fu ｩｾｳｴｩｴｵｩｴｯ＠ il Cottimo, il Colombo 

Genovese scoprì parte dell'America. 
Giacomo Keyfferer e Sebastiano Imhoff. 
Steffano Keyfferer e Gieremia Imhoff. 
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1495. 

1496. 

1497. 

1498. : 

1499. 

1500. 

1501. 

1502. 

1503. 

1504. 

1505. 

1506. 

1507. 

1508. 

1509. 

1510. 
Carta 47. tergo. 

Steffano Keyfferer e Vido Imhoff .. 
Steffano Keyfferer e Gio. Foller. 
Detti. 

Steffano Keyfferer e Francesco Imho:ff. 
Steffano Keyfferer e Pietro Imhoff. 
Gio. Eller e Steffano Chaser .. 
Marco Milic e Steffano Cbaser. 
Gio. Stibig e Roberto Leser. 

Lettera Ducal scritta al Podestà di Treviso, che faci aver 
due Cimadori de panni, che siano Tedeschi, alli Mercanti Aie-
mani in Venezia. 

Gio. Stibig e Roberto Leser. 
Detti. 

2° Fuoco in Fontico. 

Concessione fatta per li Frati Minori di S.- Francesco di 
questa Città alli Sigrl Mercanti Alemani de cantar nella loro 
Chiesa un esequie ogn' anno a pregar Dio per loro. 

Gio. Mossanner e Francesco Hirschfegl. 

yirolamo Todesco fu Architetto del presente Palazzo ùel 
Fonbco. 2. Decreti dell'Ecco Senato di far rifabricar il pre-
sente Palazzo del Fontico 10. Giugno, e Hl. detto. 

Gio. Mossanner e Sinibaldo Kneissell. 
Detti. 

Privileggio concesso dal DoO'e Loredan che dichiara Citta-
dini Veneti li Mercanti' d 11 N °A h ' . 

e a . . e c e possano negoziar per 
ｴｾｾｴｯ＠ il Dominio Veneto, star, partir, tornar, e che siano favo-
nh da tutti i Publici Rapresentanti. 

Sinibaldo Grundlach e Leonardo Sultar. . 

Fu finita la fabrica del nuovo Palazzo del Fontico (e fatto 
dipinger a spese della Repuhlica). 

Detti. - ａｬｾｲｯ＠ Privileggio concesso del sudetto Do e alli stessi 
Mercanti Alemani de alcu t' · d D .. g 

ne essen lODI e aziJ et de non far 
pagar loro cos'alcuna di più delli Dazij, gia antichi e consuetti 

Sinibaldo Grundlach e Leonardo Sultar. ' . 

n. Doge Loredan pattuì li 19. Decembre con li sudetti 
Consoh della N A p l' bb't · ' 
d . • . • • er a 1 .az10ne del sudetto nuovo Palazzo 

el Fonbco cuca l' affitto Li confirmo' t tt' . . t' l . p . 
') , , ' U l l SUOI an lC 11 n· 

d
VI egtgi. - ｅｾ･ｮｴ｡＠ detta Nazione della gravezza. di Soldi 2. per 

uca o. - DI non p ·• · C 
l agar PJU ID assa. Publica li Soldi 8 d'oro 

a mese per Acqua' Olio e le spese di cucina. et altro .. - Di 

1510. 
25. Ottobre. 

1511. 

1512. 

1513. 

1514. 

1515. 

1516. 

1517. 

1518. 
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1529. 

1530. 

1531. 

1532. 
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far venir il Ferro da Germania e far tutte le ferriate occorenti 
alle finestre di detto Fontico, a spese publicl1e tutto. :-

Decreto dell'Ecco Senato 1 che li Mercanti Al emani che abbiteranno 
in Fonti co, non siano tenuti, a pagar li soldi 2. per Lira a 
quelli non abitantisi. 

30. Decembre.- Privileggio concesso dal Dominio Veneto 
a tutta l'Università de Mercanti delli N. A. che possino mer-
cantar e star in ogni Città del Dominio, come Cittadini Veneti, 

e che sia prestato loro ogni stima e favore. - Et anco per li 
Gioveni di Studio di detti Mercanti. 

Detti. - l o l\Iarzo principia la N. A. a pagar l'affit-to delle Camere 
e delli Magazeni in Fontico del presente Palazzo. 

Detti. 

Ulrico Mayer e Steffano Rigler. 

3° Fuoco in Fontico, ma maggiormente più nell'Isola di Rialto. 
Detti. 

Gio. Laginger et Ulrico nlayer. 

Sentenza A vogaresca confermata in Collegio , che li Mercanti 
Alemani possino far condur le loro ｾＱ･ｲ｣｡ｮｺｩ･＠ con qual Barca 
piacerà loro, purchP. siano del Traghetto di Treviso. 

Detti. - Concessione fatta da Papa Leone X. alli Mercanti Aie.; 
mani,· di poter condur a ｐ･ｾ｡ｲｯ＠ li Zaffarani 1 che all'ora era 
Privi1eggio. 

Gio. Scheilner e Giorgio Uttin. 
27. l\laggio Gio. di Wimpfen e Biagio l\loser. 
Dett-i. 

Conrado Weis e Vito Wittich. 26. Settembre Regolazion del Fontico. 
Detti. 
Detti. 
Pandolfo Schneyker e Cristofforo llfoser. 
Pandolfo Schneyker, e Marco Ulstett. 
Pandolfo Schneyker, e Giacomo W elser. 
Pandolfo Schneyker, e Gio. Futach. 
Lodovico Langenauer, e Federico Zanchenrid. 
Filippo Waltber, e l\lanrizio Fischer. 
Detti. 
Giovanni Futach e Filippo Walt.her. - 26. Aprile Regolazion del 

Fontico. 
Giovanni Futerer 1 e Raffael Langenaner. - 17. Maggio, che non 

siano trattenute ne apperte le Bolze ai Corrieri Alemani. 
Antonio .Menbardt, e Filippo Walther. 
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due Cimadori de panni, che siano Tedeschi, alli Mercanti Aie-
mani in Venezia. 

Gio. Stibig e Roberto Leser. 
Detti. 

2° Fuoco in Fontico. 

Concessione fatta per li Frati Minori di S.- Francesco di 
questa Città alli Sigrl Mercanti Alemani de cantar nella loro 
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Privi1eggio. 

Gio. Scheilner e Giorgio Uttin. 
27. l\laggio Gio. di Wimpfen e Biagio l\loser. 
Dett-i. 

Conrado Weis e Vito Wittich. 26. Settembre Regolazion del Fontico. 
Detti. 
Detti. 
Pandolfo Schneyker e Cristofforo llfoser. 
Pandolfo Schneyker, e Marco Ulstett. 
Pandolfo Schneyker, e Giacomo W elser. 
Pandolfo Schneyker, e Gio. Futach. 
Lodovico Langenauer, e Federico Zanchenrid. 
Filippo Waltber, e l\lanrizio Fischer. 
Detti. 
Giovanni Futach e Filippo Walt.her. - 26. Aprile Regolazion del 

Fontico. 
Giovanni Futerer 1 e Raffael Langenaner. - 17. Maggio, che non 

siano trattenute ne apperte le Bolze ai Corrieri Alemani. 
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1538. 

1539. 
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1540. 

1541. 
1542. 

1543. 

1544. 

1545. 

1546. 

1547. 

1548. 

1549. 

1550. 

1551. 

1552. 

1553. 

1554. 

1555. 

1556. 

i l., 
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Antonio Menbardt, et Acl1atio Tegernsuer. 
Antonio Menbardt, et Adriano Uber. 
Antonio Menbardt, et Achatio Tegernsuer. 
Sebastiano Unterholzer, e Gerardo Haug. 
Pandolfo Herwart, e Filippo Waltber. 
Filippo Walther, e Sebastiano Unterholzer. 
Giorgio Uthiner, e Sebastiano Sott. 

Parte di Senato 22. Marzo, che da licenza alli Mercanti Ale-
manni che possino condur per transito a Verona 4. sorti d' 
1v!ercanzie, . ｣ｾｯ￨Ｌ＠ P e vere, Cere, Zuccari, e Cremese, e che ｮｯｾ＠
siano aperti 1 loro Colli. 

Giorgio Uthiner, e Giovanni Heder. - Regolazion del Fontico 
16. Febraro. 

Francesco di Colln, et Erasmo Matzasperger. 
Detti. 
Detti. 

ｇｩ｡｣ｯｾｯ＠ Heberz et Erasmo Matzasperger. - 12. Zugno, Termina-
. zJOne dell' Ecc• Pien Collegio che Zaffi non possino venir in Fontico. 

Detti. 

Gio. Amauser e David Otth. 
Detti. 

Steffano Fenzel e David Otth. 

Giacomo Heberz e Filippo Walther. 

Detti. - _Decreto ｾｯｮｾｩｧｬｩｯ＠ de X. 24. Novembre, che ordina la Re-
golazwn del F ontJCo, ') Capitolario primo a Carta 303. 

Alberto Schad ｾ＠ Ulrico Waiblinger. Hegolazion del Fontico 18.1\Iarzo, 
.e 24. Aprxle, e Capitolario primo Carta 303 tergo. 

Detti. 

Gio. Amauser e Girolamo Pinfer. 
Carlo Relin(J'er e Dav'd Otth G' 

o 
1 

• - 19. mgno con Parte dell' Ecc• Se-nato ebbe origine l' · d' 
. . ･ｾ［Ｚｳ･ｮｺｊｏｮ･＠ I non pagar Dazio Ii Rami che 

. . vengono Introdotti da qualsi sia Paese in V . . 
Swismondo Ehern D 'd O b euezia. . 

o t b e avi tt · - Regolazion del Fontico 10 Set-em re. · 

Bernardo Flanzer e ｓｾ｢｡ｳｴｩ｡ｮｯ＠ Ul t"tt d A. . 
. . s a a ugusta. - Fu fatto di-

pmger Il Soffitto della Sala delle Pitture fu ｾ＠ tt 'l . ｣ｾ＠
't z · ' la o 1 przmo a-

pz o ar scritto da Luca Linder, principia l'anno fi . d l 
. • . e nisce e ... 

l) Vgl. meine Ausgabe des Register C . 
in diesen Abhandlungen XIV 1 " 

40 
zum apitular dea deutschen Hauses" 

• · pag. -41. 

-- ｾｾﾭ
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Giovanni Amauser e Sinibaldo Hendel. 
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Giovanni Amauser e David Adelert. - Fu stabilito il sito, che 
forma Magistrato et Officio per li Ministri del Fontico. 

Carlo Relinger e Giovanni Maroldo. 
Bernardo Pfloznet· e Andrea Aigler. 
David Adelgar e Abraham Rem. 
Giovanni Amauser e Abraham Gigler. 

Sebastiano Ulstatt e Giorgio Fenzel. Regolaziou del Fontico 8. Agosto. 
Sebastiano Sessa! e David Adelcar. 

8. l\Iarzo. Privileggio concesso da Mons' Trevisan Patriarca 
eli Venezia alla N. A. circa il dar Sepoltura alli Morti di ogni 
sesso Alemani. 

Gasparo Rempff e Bernardo ｾｯｴｴ･ｬＮ＠
Giovanni Amauser e Antonio Sorer. 
Gio. Alberto Armhroster e Giorgio Fenzel. - Accordo col :Mora 

della Teza, e altro a Lovadina. 1569. l O. Ottobre . 
Gasparo Rempff e Pietro Hat.eberg. 
Gasparo Hempff e Pietro Ozenpener. 
Leonardo Hèrmann e Gio. Enrico Ghengher. 

Fu fatto l'orologio in Fontico a campana, a spese delle Na-
zione (con permisione del Magistrato al Sal). 

Giovanni Arnauser e Cristofforo Neuhoffer. 
Gasparo Rempff et Orazio Fenzel. 
Giovanni Eisfoghel e Cristofi'oro Hopfer. 
Giovanni Amauser e Daniel Folmar. 

27. Agosto. Questi fecero unir tutti li Libri, e Sct·itture 
della N. A. in una ｾｴ｡ｮｺ｡Ｌ＠ oggi detta 1' Arclticio, et anco Ca-

. mera del Cottimo. 
Gasparo Rempfi' et Orazio Fenzel. 

Ordini ottenuti dal Magistrato della Sauit;ì. per bou go-
verno del Fontico, in tempo di Peste . 

Detti. - Sentenza del Collegio de Dazij, (cioè Governatori dell'In-
trade e 5. Savij alla l\Iercanzia uni.ti) a ｦ［ｾｶｭＺ＠ ､･ｬｬｾ＠ N. A. per 
l' esattion del Cottimo (l G. Lugho. C:lJntolano primo a 
Carta l O I. piccolo.) 

Giovanni Amauser e Cristofforo Bopfer. - Parte ｲ･ｧｯｬ｡ｴｾｶ｡＠ ｟ｰｲｾｳ｡＠

in Capitolo Generale della N. A. circa l'Elettioue delh do1 Sig-

nori Consoli di essa. . 
1579. David Otth e Cristofforo Hopfer. - Regolazion del Fo.utico 29. Lugl.IO. 
1580. Gasparo Hempff e Bartholdo Videman. (Regolazwn del Fontxco 

Ab h. d. I. CI. cl, k. Ak. d. Wiss. X VI. Bd. II. Abth. 9 
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Gasparo Rempfi' et Orazio Fenzel. 

Ordini ottenuti dal Magistrato della Sauit;ì. per bou go-
verno del Fontico, in tempo di Peste . 

Detti. - Sentenza del Collegio de Dazij, (cioè Governatori dell'In-
trade e 5. Savij alla l\Iercanzia uni.ti) a ｦ［ｾｶｭＺ＠ ､･ｬｬｾ＠ N. A. per 
l' esattion del Cottimo (l G. Lugho. C:lJntolano primo a 
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Ab h. d. I. CI. cl, k. Ak. d. Wiss. X VI. Bd. II. Abth. 9 



66 

----------------------------... , ..... --------------------

1581. 

1582. 

1583. 

1584. 

1585. 

1586. 

Carta 49. 
1587. 

1588. 
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1596. 

1597. 

1598. 

1599. 

3. Gennaro.) - Fu presa parte della N. A. di adornar la Sala 
delle Pitture. 

Gasparo Rempff e Marco Velzer. 

Marco Velzer e Girolamo Otth. (Regolazion del Fontico 22. Marzo.) 
Girolamo Otth e Daniel Volmar. 
Giovanni Hopfer e Giacomo Operman. 
Detti. 

Christofforo Otth e Tomaso Kargh. - 4o Fuoco in Fontico. 
Enrico Imhoff e Tomaso Kargh.- Questi fecero fare la gran Stua di 

ferro crudo, che è cosa rara, collocata nella Sala dell'Inverno 
in Fontico. 

Con Deereto dell'Ecco .Senato furono fatte far le Scale di 
Pietra viva del 2° e 3o Soler del Fontico, (conforme sono nel 
primo. - Li 13. Luglio, il Senato sudetto principiò dar il Ti-
tolo di Consoli alli Cottimieri della N. A. in Fonti co). [Per 
detta spesa delle scale fu cresciuto il Dazio sudetto sopra 
gl'affitti alla N. A.] · 

Orazio Fenzel e Martin Peller. 
Girolamo Otth e Daniel Vidolz. 

Giovanni Hopfer e Daniel Vidolz. - 5. Gennajo, Mandato dell' Im-
peratore Ferdinando I. a favor delli Mercanti Alemani per le 
condotte della Mercanzia della N. A. che passano per il Tirollo 
et altri Stati di Sua ?IIaesta Cesarea. 

Giovanni Hopfer e Marco Maulis. 

Daniel Volmar e Carlo U!stiitt. - 13. AO'osto. Accordo con Carra-
dori di Sologna. 0 

Detti. 

Cristofforo Otth e Michiel Incuria. (Regolazion del Fontico, 24. Fe-
braro.) • 

Giovanni Huper e Martin Ab t. (21. Ottobre, Parte del Senato del 
primo Soldo per lira, sopra tutti li Dazij.) 

Eberardo Seutter e Giovanni Scbopper. 

Detti. 9 .. Agosto .. Decreto dell Ecco Senato ferma, che quelli di 
Danz?ca ｰｯｾｳｭｯ＠ spedir le loro l\Iercanzie in Fontico e che goder 
debbano gh stessi Privileggi della N. A. nei Dazij eccettuati 

. li 3 H.equis.iti di ?amera, Tavola, e Capitolo di ｆｯｮｾｩ｣ｯＮ Ｑ Ｉ＠
Crtstofforo Helb1g e G10vanni Ulstiitt. 
Mattio Ainech e Lorenzo Craffter. 
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Girolamo Otth e Lorenzo Craffter. 

Sino nel Secolo passato s1 e costumato per tre giorni 
continui di far festa Publica di Ballo in Fontico il Carnevale. 

Marco Manlich e Giovanni Videman. 
David Ulst1itt e Bernardo Nottel. - 10. Marzo, che li Sigrl Mer-

canti abbittanti in Fontico non siano soggetti al Magistrato 
delle Pompe, ne per habiti, ne per pasti. (1602. 28. Febraro, 
nuovo accordo coi Carradori del Cismon). 

Jona Gangmeister e Giorgio Valter. 
Detti. - Parte presa in Capitolo Generale, che il Carico del! i 

2. Consoli in avenir duri 2. anni. 
Cri;;tofforo Otth e Bolfardo Guetprott. 
Detti. 
Giovanni Supper et Elia Hupper. 
Detti. 
Detti. 
Ruberto Ambhauser et Adamo Handel. 

L'Ecco Senato con suo Decreto ordina che li Mercanti 
d'Aquisgrana possino spedir le loro Mercan,zie in Fonti.co, ｾ｡＠
non di aver participazione della Camera, '!avola e Capitolo m 
Fontico, degli Alemanni Privileggiati. 

Detti. 
GiorO'io Valter e Giovanni Dastetten. 
Giov:nni Videman e Giovanni Heinauser. 
Lorenzo Craffter e Cristofforo Eisfogel. 
Roberto Ambhauser e Giovanni Dastetten. . . . . 
Detti. Decreto dell'Ecco Senato, a favor de1 Gwvcm Stuclentt Ale-

. el ColleO"J·o di Padova, sotto Giovanni Bembo, Doge !)1. 
mam n o d' . 
cioè: che pQssino dottorarsi in. Filosofia et Me Jcma. 

Giovanni Scbopper e Cristofforo Eisfogel. 
Giovanni Vidman e Federico Bergh. . . 

30. Decembre. Decreto dell' Ecco Sena.to.' che ｾｾ＠ soh mer-
t . T t' t' pos'J'no !ò:pedir le loro Merct m FontJco, ma che cau 1 ren m ::s ' • 

1 
1 

in esso non possino aver Camera, Tavola, e Captto o. ) 

Detti 

" . . 8 be non è del Senato' ma del Collegio, 
l) ,.Il decreto oO. d1cembte ｾ ＶＱ Ｎ＠ ' ｾ＠ ovo di Trento. il soli si riferisce ad 

alludi ai negozianti ｳｵ￠､ｩｴｾ＠ ?el. ｐｮｮ｣ｬｰ［［ｮ｣ｾｳＺ＠ volevano farsf passare per tali.'' 
altri che non essendo sudditi di. quel p J p d lli welcher die Giite batte, die 

Diese Erkliirung verdankc tch Herrn :. re e ' 
Originale einzusehen; vgl. unten zum J. 16lv. 
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1620. 

1621. 

1622. 

1!323. 

1624. 

1625. 

1626. 

1627. 
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1629. 

1630. 

1631. 

1632. 

1633. 

1634. 

1635. 

1636. 

1637.· 

1638. 

1639. 

1640. 

1641. 

Bolfardo Guetprott e Giorgio Raiter. 
Detti. 
Detti. 

Giovanni Vidman e l\Iattio Smith. 

Detti. - Questi stabilirono molte cose giovevoli per la buona Con-
, dotta per terra delle Merci della N. A. (con Carradori). 
Detti. - (Fu dalli 5. Savij stabilita la. Tariffa nuova, di quanto deve 

pagar ogni Cosa al Ponte del Cismon ora rinovato. 

Girolamo Otth e ｃｨｲｩｾｴｯｦｦｯｲｯ＠ Ulstatt.· (25. Luglio. L' Ecc• Senato 
ordinò che tutti li Colli di ｵｾ｣ｩｴ｡Ｌ＠ fossero bollatti col Bollo di 
S. Marco, ora instituito.) 

Detti. - 1627. 19. Giugno. Il Senato ordinò che le Mercanzie de-
stinate per Germania siano da tutto spedite nel Fontico. 

Giorgio Raitter et Emerico Wais. 
Detti. 

Ottavio Otth e Gio. Filippo Flaysbain 

ｾ＠ In. quest'anno la N. A. ha spesi sopra ducati 3 mila m 
Elemosme, et altro per causa del Contaggio. 

Decreto dell' Ecc"'• Senato, che esenta dal paO"amento tlella 
Tansa Extra01·dinaria, tutti li Sigri :Mercanti ａｬ･ｴｾ｡ｮｩ＠ ahbitanti 

. ｩｾ＠ Fontico, (e li non ahbitanti nò). . 
Ottav10 Otth e Gio. Filippo Flaysbain. 
Detti. 

Giacomo Chechel e Gioacchino Hendell. 

Detti. - ＨｾＧｵ＠ fatto fabricar a spese della N. A. e di altri :\len:auti 
della Piazza di Venezt· 'l L tt · p 1 · · · 
della Sanità et altro. 

a, I azare o m remo ano per h nspetb 

David Otth e Gior(l'io Hopfer (27 L l' 0 .1· 111 · o • • ug 10. rume del lt agtstrato 
delle Pompe a favor llella N A) L'E • S t · Ll · · cc ena o con lSilO •!· 
｣ｾ･ｴｯ＠ ｾ｡＠ Facoltà che li Gioveni Alemani Studenti in Padora, 
SI posstno Dot.torar Jurisconsultis. 

Detti. - L' Ecc"'• ｾ･ｮ｡ｴｯ＠ · D ·. . , . . '-' con suot ecreb ordmo, che nel ｍ｡｣ｴｾｴｲ｡ｴｯ＠
del Fonbco si princi · t L'I. · ·'"' . . .' ptasse a ener 2uro maest1·o pen Conti del Da-

• ZIO ｾ･ｊ＠ soh Mercanti Alemani, e per gli affitti delle Camere e Volte. 
Ptetro Lmder e GiorO'ÌO Zoller ro L' F . 

. o • ＼ｾ＠ .[' uoco m ontico. 
Detti. 

Emerico \Vais e Massimiliano Han 
Driti. . 

Detti. 20. Decembre Decret d ll' E • S · o e cc • enato che ordina: sia fatta 
far una P01·ta che v ù" 11 D , . . , a I ne a oana del F ontJco dalle parte 
delle Rtve (d esso Fontico.) 
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Gasparo Chechel e Giovanni Battista ｓｯｲｾｲＮ＠ - Fu fatto far il Libro 
Repertorio di tutte le Scritture sino ai loro tempi della N. A. 
E fu principiato il Capitolario 3° (scritto da .•... ) 

Girolamo Otth e Lodovico Hopfer. 
Detti. 
Antonio Peffenhauser e Pietro Cresser. 
Detti. 
Gio. Gioacchino Hendell e Cristofforo Rottenhoffer. 
Detti. 
Antonio Peffenhauser e 'l'obbia Martin Peller. 

21. Giugno. Esibizione volontaria fatta ùalla N. A. alla 
Serenissima Signoria di ducati 2 mila per la Guerra di Candia 
contra il Turco. 

25. Novembre, fu ｣ｯｭｰｾ｡ｴ｡＠ nn' Arca in Chiesa di S. Bor-
tolamio di Rialto, a spese della N. A. per li Sigri Mercanti, et 
altri Alemani defonti d'ogni sesso. 

Cristofforo Rottenhoffer e Gio. Giacomo Burchart. 

Detti. 
Detti. - 5. Ottobre. Decreto dell' Eccm• Senato che solo li Mercanti 

della Città di Colom'a sieno capaci di goder Camera, Tavola e 
Capitolo in Fontico, che attualmente godono gl' Alemani alti, 
es cl udendo tutti gl'altri Alemani bassi, da tal Pri vileggio. 

16. Novembre. Altro Decreto, che non possi il Senato de 
caetero deliberar cos'alcuna, sopra suppliche ne sia concesso il 
PrivilecrO"io delli sudetti 3. ｬｾ･ｱｮｩｳｩｴｩＬ＠ a che si sia CiWL, o Per-oo 
sona dell' Alemagna bassa, se prima non sarà nel Pien Collegio 
ascoltata la N. A., acciò possa dedur delle sue raggioni a pre-

servaz.ione de' suoi Privileggi. 
Daniel Pachmaier e Paolo Pechlin. 

Pretese del Mudaro della Stadella di Verona. 

Pietro Cresser et Abraham Vancollen. 
31. Ottobre. Decreto di Senato, che il Daziaro della Sta-

della di V eroua, non possa tener Ministri in Premolano. 

Pietro Cresser et Abraham V ancollen. 
Detti. Decreto di Senato che miuora Ｑ ＯＮｾｯ＠ di Dazio al Passo della 

Stadella di Verona. 
Francesco Pilgram e Gio. Bolfardo Auracher. 

Driti. . 
ｆｲ｡ｾ｣･ｳ｣ｯ＠ Cristofforo Ambtman e Gio. Leonardo Sorer. 
Gio. Bolfardo Auracher e Gio. Girolamo Eberz. 

Detti. 
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1662. 

1663. 

1664. 

1665. 

1666. 

1667. 

1668. 

16119. 

1670. 

1671. 

1672. 

1673. 

1o74. 

Carta 50. tergo. 
1675. 

1676. 

1677. 

1678. 

1679. 

1680. 

1681. 

1682. 

1683. 

Detti. Spazzo di 40. Civil Vecchia circa di non esser tenuti a pre-
sentar Scritture li mercanti Tf>deschi (in giudicio). 

Detti. 
Detti.· 

Pietro Cresser e Mattias Lauber. 
Detti. 
Detti.· 

Detti. In quest' ànno fu principiato in Venezia a far stampar Du-

1 ca ti d'argenti a .J:. 6:4. - 24. Marzo. Decreto dell'Ecco Senato 
che niun Ebreo di qual si voglia Nazione, non possa in ｡ｬ｣ｵｾ＠
tempo entrar nel Palazzo del Fontico. 

Abraham V ancollen e Gio. Cristofforo Velsch. 
Gio. Cristofforo Pommer e Marchiò Langenmantel. 

. 28 •. Luglio. Fu fatta poner nel muro una Lappide ,che 
conben Il Proclama, contro chi giuocherà, ferrirà, ingiurerà e 
bestemmierà in Fontico. 

Detti. 
Detti. 

Mattias Lau ber e Gio. Giacomo Deller. 
Detti. 

Mattias Lauber e ·Gio. Giacomo Deller. 

31. Agosto. Decreto dell' Ecco Senato, che tutti possano e 
debb d' · F · · ｡ｾｯ＠ spe 1r m onbco tutte le l\lercanz1e che vanno e ven-
gono di Germania et ivi pagar i soliti ｄｾｺｩｪ＠ a distinazione 
ｾ･ｧｬＧ＠ Alemani privileggiati de rilasci, et altre preroO'ative, come 
m esso.t) 0 

Baldiserra Ertel e Gabriel Mangolt. 
Detti. 
Detti. 

Gio. Bolfardo Auracher e Gio. Langenmantel. 
Detti; 
Detti. 

Francesco Cristofforo Am btman e Filippo Alberto Rad. 
Detti. 

l) ,.Il decreto 31. agosto 1675 d . . 
. d . • . . . accennan o a relasc' ne da anche la spiega· z1one ; a esso c10e SI nleva s1gnifìc · 11 

. . d 1 d . aie que a parola un abbuono che si faceva nella 
commisurazione e az1o da pagarsi; vale a dir h . • . . . . 
invece di pagare sul valore di 100 li e c e . que1 Tedeschi priVIlegiati 

S H R p . re, non erano tenutt a pagare che per 80." 
o err • redellt; vgl. oben zum J. 1618. 
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Detti. (Fu institnito il Dazio del Stalaggio per via di esperimento) 
con Decreto di Senato. 

Detti. 
Detti. 
Detti.· 

Gio. Giacomo Deller solo. - 17. Maggio, 1688. Terminazione a 
favor dei Gioveni di Studio dei Mercanti Todeschi (circa l'esser 
tenuti a spese da chi che lilia, come sempre si è pratticato. 

Detto. 
Detto. 

Detto. - Spazzo di 40. Civil Vecchia di non presentar Libri li 
Mercanti Tedeschi. 26. Gennajo. Decreto dell'Ecco Senato, che 
ogni l\Iercanza che spedita sarà in Fontico tanto per Entrata, 
come per Uscita, ogn' nno debba pagar il Cottimo alla N. A • 

Detto. 
Detto. 
Detto. 
Gio. Giorgio Chechel e Gio. Giacomo Deller. 

Sotto di questi fu principiato il Capitolario 4° scritto tutto 
da Gio. Hortolamio hlilesio Veneto, Scrittor (et Archivista) 
della N. A. 

Gio. Giorgio Chechel e Gio. Giacomo Deller. Regolazione del Fon-
tico. 

D et b. 
Detti. 
Detti. 
Detti. Fecero ristaurare la Sala della Stzw fatta apparar tutta de 

nobellissimi Damaschi, e la Sala delle Pitture con nobili Ador-
nameuti. 

Detti. 
Detti. 
Filippo 
Detti. 
Detti. 
Detti. 
Detti. 
Detti. 
Giorgio 
Giorgio 
Detti. 
Detti. 

(11. Maggio, Porta Lettere di Villaco, contesa suppita.) 
Alberto Rad ed Erasmo Hopfer. 

Cristoftoro Bruchner e Filippo Alberto Rad. 
Christofforo Bruchner e Daniel Federico W eicbmann. 

.. 



70 

1662. 

1663. 

1664. 

1665. 

1666. 

1667. 

1668. 

16119. 

1670. 

1671. 

1672. 

1673. 

1o74. 

Carta 50. tergo. 
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1713. Gio. Giacomo Pommer e Gio. Martino Streng. 
1714. Detti. 
1715. 

1716. 
Gio . .Mattias ｃｨｏｮｩｾ＠ e Daniel Amman Consoli Attuali. 
Detti. 

1717. Detti. 
1718. Detti. 

Sotto il Governò di questi fu principiato il Capitolario Ｕｾ＠
(l'anno 1717) da Giovanni Bortolamio 1\Iilesio (attual)t.Scrittor 
et Archivista della Nazion Alemana. 

, . 

Be il age n. .. 

Abh. d. l. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. II. Abth. lO 
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Der Cottimo der Deutsclten Nation in Venedig. 
Von 

Dr. Theodor Elze. 

Indem die im Fondaco dei Tedeschi zu Venedig verkehrenden deutschen Kauf-
Jeute sich gewohnten, dort einen Hi.nger dauernden Anfenthalt zu nehmen, bildete sich 
mit der Zeit eine corporative Gemeinschaft derselben,. die Nazione Alemanna. Ge-
meinsame Interessen derselben verursachten gemeinsame Ausgaben, deren Bestreitung 
seit 2. Februar 1492 durch eine Selbstbesteuerung, den Cottimo, ermoglicht wurde. 
Diesen Namen erhielt dieselbe, weil sie als Quote vom Handelsumsatz jedes l\litgliedes 
der Deutschen Nation erhoben ward. Zur Einhebung und Verwaltung desselben 
wurden zwei Cottimi eri gewahlt, denen spater iiberhaupt di e Vertretung un d Ver-
waltung der Nations-Angelegenheiten zufiel, und schon am 23. August 1578 amtlich 
der Titel Consoli beigelegt wurde. Im Lanfe der Zeit konnte es nicht fehlen, dass 
Lente anftraten, welche ohne eigentliche Berechtigung zwar gern die Privilegien des 
Deutscben Hauses genossen hli.tten, ohne jedoch dabei die Last des Cottimo mittragen 
zu wollen. Ein daraus entstandener ｓｴｲ･ｩｾ＠ fiihrte 1675 fast znr Auflosung der 
ｄ･ｵｴｾ｣｢･ｮ＠ Nation. Eiuem andern, von 1718-1728 und Hinger dauernden Rechts-
streite dieser Art sin d di e nachfolgenden Documente en tnommen, welche besser als 
al! es an d ere das W es eu, den U rsprun g un d di e Geschichte d es fiir das Le ben der 
Deutschen Nation in Vencdig so wichtigeu Cottimo erkHiren und anch sonst die 
Stellung und Geschichte dieser Corporation vielfach beleuchten. 

Diese Aktenstiicke sind sammtlich von der Band des damaligen Secretiirs und 
Archivars der Deutschen Nation Bortolamio Milesio, des Verfassers der vorhergehen-
den Scbrift, in das Capitolario Quinto della Nazione Alemanna !jetzt im. Archiv des 
deutschen evangelischeu Pfarramtes in V enedig befindlich) eingetragen , un d zwar: 
fol. 3 b bis fol. 9 a; fol. 27 b bis fol. 28 a; fol. 45 b bis fol. 50 b; fol. 50 b bis 
fol. 53 b; fol. 56 a bis fol. 57 a. 

Das vom Advokaten der Deutschen Nation Giov. Batt. Sanfenno verfasste 
Schreiben (Nr. l) gibt zuerst eine anschauliche Darstellung der ｓ｡｣ｨｬｾｧ･Ｌ＠ aber auch 
das Schriftstiick des gegnerischen Advokaten Giac. Feltre (Nr. 3) enthalt trotz ｾ｡Ｎｵ｣ｾ･ｲ＠
Unrichtigkeiten nnd Einseitigkeiten. schatzenswerthe Angaben, w1e z. B. dieJemge 

lO* 

.. 
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ｕｾ･ｲ＠ den Ursprung des Fondaco dei Tedeschi im 12 J h h 
t h K.. . a r undert. Von deu sopbi-

s Ｎｾｳ･Ｎ＠ en. unsten advokatischer Verschlagenheit voli kaum verhehlten Neides 
hassigkeit fiihrt das folgende Scbreiben G B S r • (N . unù Ge. 
B t h • • anlermo s r 4) Wleder z h' 

e :ac tung der einfacheu geschichtlicben Thatsachen zuru··c·k n· t· tur ru Jgen 
mah!T · ·1 · t 'I' · · Ie IS e der da r-.en prlVl egir en .i.l Itghecler der Deutschen Nation (N 2) . . • 
gedruckt im Fondaco angeschlaO'en wurden . J. ｾﾷ＠ • - Wie solcbe seJt 1693 
Grisolotten (Nr. 5) sind nicbt oohne allO'e .-. sor Wie dieJenigen der Trentiner und 

. . o ｭｾｭ･ｲ･ｳ＠ nteresse. 
Uebngens smd hier weder alle ｓ｣ｨｲｩｦｴｾｴｵ｣ｫ＠ d' n • 

d. 't A r t Il , e Ieses ctrettes O"egeben no h teser mi U!S e ung der letztgenannten Liste b o ' c war 
dieselbe mit Decret. vom 2 Okt b 

17 
a getban. Zwar bestatigte der Senat 

· o er 28 docb d d' D 
anderes vom 18. December 1728 . d ' . wur e Ieses ecret durch ein 
C . wte er suspend1rt und d· 't . h 

ottimo dem Pien ColleO'iO ub . n· le men OriSC e Frage des 
G ｾ＠ erwJesen. Ieses entscbied r, S 

unsten der venezianischen Kaufl t N h am :>. eptember 172!) zu 
I . . eu e. · un racbte die D t h N · . 

per ntromtsswn (Appellation beh r z . eu se e" abon d1e Sacbe 
UlS ｵｷ･ｬｾｕｄｏＧ＠ an ein d I 

gador del Comun Giov Magno 1 l . 0 e an ere nstanz) an deu Avo-
Q · ... , we c 1er s1e am 14 Dee b 1 uaranta civil vecchio zuwies u . . . · . em er 729 dem Consiglio di ., 
hieher gehOrt. · · s. w. - eme genchthche Procedur, die weiter nicht 

I. 

Scrittura informativa dell'or·.,.· d 
1 

. . 
' J,me e Cothmo della N . 

alli V Savfj alla Me . az10ne Alemana, presentata 
rcanzJa. lili, 12. Agosto. 

!llustrissimi et Eccellentissimi Sig1zor; 
• V Savi,j sopra la 

llfcrcanzia. 

Poichè così piace a Dio s·O' · · 
N . . . Ionore • che la AI l' . 

azJom ne1 decorsi tempi in quest S . . emana, umca di quante estere 
· . a eremssJma D · t fi . 
lD corpo sussista e si mantenO'a omman e onrono, la quale tuttavia 
l . • l' . o , e non con altro me 
eggt co qua l pmque alla Publica S . zo, se non con quello de Privi-

colare favorirla e proteO'gerla ff apienza. ｡ｬｾ･ｴｴ｡ｲｬ｡Ｌ＠ trattenerla, et in modo parti-
. l'h , . o ' so ra vessazJonl e l t' d . . 
In I erta di far le spedizioni l mo es le a quelli, l quali essendo 

b d oro per O<rn' altro ffi . 
con a uso el proprio e dell' lt · 0 0 cto, cercano di farle e dilatare 

tt . a rut nome per il F t' 
ere o e risservato, e per quelle M . on tco alla Nazione medesima 

t ercl 8olamente n ]] l' 
con .o, senza contribuire a quei dritt' . '. e e qua l più trovano il loro 
e paO' . r tt l' . l e a quet pesi che l . . ,a, Sia 1a o adorab1le d' 1 · ' a nazwne a se stessa unpose 
d Il• E Il l Ul volere e . . 

e cee enze Vostre. ' se mcontrmo li venerati comandi 
Chiamati noi 

seguenti punti, da medesimi a restringere l'umilissime 
nostre esposizioni sopra li 

77 

Primo .. In quale tempo sia stato a Mercanti Veneti permesso e comman-
dato di far in Fontico de Tedeschi le Bollette per AlemaO'na e con quali' OO' tt' 

"' • 0 gf 1, 
e con qual puhlico e privato beneficio? 

Secondo. Quali Persone concorrano sotto nome di Grisolotti, quali siano 
e sin da quando introdotte? e 

Terzo. Come dalla Nazione impiegato venga il denaro del Cottimo, e 
quale sia la sua rendita? 

con tanto più di contento s'accingiamo ad obbedire quanto che si troviamo da ciò 
necessitati a richiamare la Publica Paterna Clemenza alla considerazione de quei primi 
tempi ne' quali riccolmare li piaque di tanti _Privileggi la prediletta Nazione, onorata 
in più l"peciosi Decreti col titolo di benemerita et al verieto commercio proficua. 

Sin dall'ora, che questa floridissima Piazza era la sola che travanzasse in Europa 
e dapertutto diffondesse, non scoperte ancora queìle dell' America, ricchezze e rarità 
dell'Asia e dell'Africa col mezo di quella navigazione, quale da queste robustissime 
genti fu ereditata da' primi Tirij e Fenicij, et altre le più ardite 'e valorose, che la 
rinvennero, sussisteva il Fontico de' Tedeschi, e passava per esso tutto ciò che per la 
Germania era destinato, e sussisteva ｡ｬｴｲ･ｾ￬＠ sopra questo traffico il controverso Cottimo, 
quale trae certi et indubitati principij dal 14!)2. 

Rivolta in progresso la ｣｡ｬ｡ｭｩｕｾ＠ dal naturale istinto d' attraere il Ferro e seguir 
l'Oro, et insegnata da questo col mezo d'una più ardita navigazione a gl'uomini la 
Strada d'un nuovo Mondo, cominciaro a cambiar faccia le cose et a diventar passivo 
quel commercio che sino a quel tempo era stato attivo. 

Stando alle primitiue Leggi istituti ve del Fontico, e part.icolarmente al Decreto 13G3, 
22. Aprile, ch'è il più antico de' superstiti, quale ne registri la memoria antica, era 
prescritto, ch'alcun Cittadino o suddito non ｰｯｴ･ｾｳ･＠ tanto per se quanto per altri 
comperare Mercanzie alcune d' Alemagna, Re non in questa col;picua Dominante, con 
che viene a rimarcarsi, che a soli 'l'eutonici fù da principio risservato il farle venire 
e l' aprofittarsene nell'esito; n1a nati sussE>guenti ampliativi Decreti, osserva bile quello 
del CollE>gio de Dodici Savij in Rialto 31. Agosto 14 7 5, con cui obligati furono 
tutti li sudditi Tedeschi, li Poloni, Ungari e Boemi a Dazij del Fontico. Fù susse-
guentemente con quello 1494, 12. Giugno chiaramente ｰｲ･ｾ｣ｲｩｴｴｯＬ＠ che tutte le mer-
canzie, quali vanno e vengono d' Alemagna, condotte o fatte condurre da qualsivoglia 
persona, si terrier come suddito, tanto comperate in tempo di Fiera quanto in 
ogn' altro luogo, dovessero esser ｾｰ･､ｩｴ･＠ nel Fontico de Tedeschi con tutti li modi, 
ordini, Dazij, e forme dell' officio del Fontico, con che apparisce manifesto, che Rin 
d'all' ora fù apperto il Fontico istesso a tutti gl'altri per le merci al medesimo desti-
nate, e fù apperto con le condittioni, quali all'ora correYano. 

E per la raO'O'ione appunto che come prerrit1diciale all' Officio d' Intrada et alla co , o . 

Camera de gl' Imprestidi, soggiacque questo Decreto all'interpretazioni dell'Eccelso 
Consiglio di Dieci, espresse in un suo di 13. Gennaro di dett'anno; per questa ·me-
dema raggione diventa. il sudetto fondamentale del leggitimo principiar del tempo, in 
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!llustrissimi et Eccellentissimi Sig1zor; 
• V Savi,j sopra la 

llfcrcanzia. 

Poichè così piace a Dio s·O' · · 
N . . . Ionore • che la AI l' . 

azJom ne1 decorsi tempi in quest S . . emana, umca di quante estere 
· . a eremssJma D · t fi . 
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l . • l' . o , e non con altro me 
eggt co qua l pmque alla Publica S . zo, se non con quello de Privi-
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con a uso el proprio e dell' lt · 0 0 cto, cercano di farle e dilatare 
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d Il• E Il l Ul volere e . . 

e cee enze Vostre. ' se mcontrmo li venerati comandi 
Chiamati noi 

seguenti punti, da medesimi a restringere l'umilissime 
nostre esposizioni sopra li 
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"' • 0 gf 1, 
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E per la raO'O'ione appunto che come prerrit1diciale all' Officio d' Intrada et alla co , o . 
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Consiglio di Dieci, espresse in un suo di 13. Gennaro di dett'anno; per questa ·me-
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cui fu reso com m une esso Fontico; mercè che esaminata nuovamente nell' Eccmo pien 
Collegio la materia l'anno 1508, 5. Maggio, e trovata inonesta la prattica e rovinosa 
ad esso Fontico la ｣ｯｲｲｵｾｴ･ｬｬ｡＠ di spedirsi dall' Officio d' Entrada ]e mercanzie Tedesche, 
furono con firmati li Decreti 1363 e li capitoli 14 7 5 e fù replicato, che per qualun-
que persona, via e modo venissero queste condotte a Venezia, dovessero capitar al 
Fontico con le loro Bollette, e queste non altrove spedirsi, dichiarate altrimenti di 
contrabando, le merci sottratte. · 

Anzi fatti nuovi tentativi da Daziari dell' Entrada da Terra, e delegato questo 
Eccmo Magistrato, dichiarò l'anno 1530, 17. Agosto, in contraditorio, che la predetta 

Parte 1508, 5. Maggio, avesse ad esset:e ｩｮｾｩｯｬ｡｢ｩｬｭ･ｮｴ･＠ et ad unguem osse_rvata, 
Dichiarazione che fù solennemente approvata e nelle seguenti Regolazioni del Fou-
tico 1641" e 1691 in più capitoli .raccolte e distinte publicata alle stampe, unitamentr. 
a quella 1696, 22. Maggio, del Maggistrato Eccmo de Revisori,. Regolatori e Inquisi-
tori de Dazij. 

Da questi reali principj, e per conto non meno della dignità che della sincerità 
loro rissulta, che fi1 bensi commando, che tutte le merci o provenienti o producenti 
per la Germania, per qualunque via, modo! e col mezo di qualsisia persona capitas-
sero, avessero a passare per Fontico, ma restò in arbitrio a chiunque d'in tentare il 
commercio di quella parte; Il che dalla rassegnata Nazione, più studiosa de Publici 
vantaggi che de privati profitti, fù soportato senza contorcersi, ascendendo al numero 
di 92 li veneti l\Iercanti, che presentemente negoziano per Fontico, in confronto 
dello scarso numero di Nazionali con poca avedutezza, messo in vista, non ｰｯｴ･ｮ､ｯＮｾｩ＠
non far conto da un sapientissimo Principe come questo, che vi siano moltiplici 
cause, per quali siasi scemato di tanto il concorso d'una Nazione, per cui alletare 
con tanta benignità si rivolse egli in ogni tempo dal suo soglio a profonder favori. 

, _E fù un·a malacconcia ｩｾｴ･ｬｬｩｧ･ｮｺ｡＠ data al Decreto 16i 5 , 31. Agosto, contra 
all evidenza delle ado t te e prima nate verità, il dire che solo da q ue:sto ebbe comin-
ciamento o la permissione o il commando a Mercanti V eneti di spedire per Entrata 
in Fontico; mentre questo tutto all'opposto si applico a preservare la distinzione, 
del che non vi sarebbe stato caso, se la confusione, solita entrar con la moltitudine, 
non avesse preso posto e preteso di tutte occupare le sedi. 

Tanto vero ciò, quanto di esso Decreto non solo accenna la pratica, quale 
correva all' ｾｲ｡Ｌ＠ di tutte spedirsi per Fontico le Merci della Germania. ma la con-
ferma, l'avvalora, e rimedia soltanto a quel, che con la motivata ｲ｡ｳｳ･ＨｙＧｾ｡ｺｩｯｮ･＠ veniva 

ｳｾｦｦＺｲｴｯＬ＠ cioè ｾ｢･＠ non so:o altri ｦ｡ｾ･ｳｳ･＠ ｾｬ＠ commercio originario e 
0 

peculiare della 
ｎ｡ｺＱ＿ｮｾＬ＠ m.a. co l. eccE:'sso di Procure 1llusone o false si rendessero ad incapaci com-
mum h Pnvlleggx et Indulte alla benemerita nazione conceduti e nei soli nazionali 
partecipanti del capitolo impressi, avendo con tali' OtJ'O'etto sin d'allora istituito che 
dovessero scriversi in una Tabella li nomi de nazion°ali medesimi del Capitolo ｾ｡ｲｴ･ﾭ
cipanti, il che da quell'Epoca sin d'ora presente si osserva. 
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La fatalità de tempi porta, che reputasi !eccito ogn' uno di metter mano in 
iò che dalla costante prattica et uniforme essecuzioM da più secoli corre, e che 

11011 
ci 'trovi inonesto di piantar ｰｳ･ｾ､ｯＭｭ｡ｳｳｩｭ･＠ della più illibata Giurisprudenza col 

;roponere francame.nte, .che non debba .sentir i.nr.omodo chi riceve beneficio'. e ｾｨ･＠
l'intrusi negozianti abbmo ad essere dtspensah da quel peso che portano h naziO-

g ali naturali, gl'antichi, li Privileggiati. 

n Reso conto sin qui della decrepita introduzione di spedirsi per Fontico, prima 
da nazionali, poco doppo da Esterni, così sudditi come Forastieri, non è della nostra 
umiltà l' aprofondare nell'oggetto, che produsse questa communicazione, !:Opravenuta 
e diversa indubitatamente dall' institutione del Fontico istesso; Facendoci lecito di 
raccoO'lierlo dagl'enunciati Decreti, pare ch'egli ricevesRe impulso dal fine, che non 
｡ｮ､｡ｾ･＠ in perdizione il Dazio del Fontico medesimo, nel di cui Patrimonio conside-
rate furono sempre le merci della Germania; E si come sino all'estremità del secolo 
Decimo quarto le spedizioni ùi questo gran tratto di paese, così d'Entrata come 
d'Uscita, tutte facevansi da soli Tedeschi di Fonti co, cl1e soli sostenevano .quella 
negoziatione preciativamente a qualunque altro che si volevano, dovevano qm com-
perar le merci di quella vast.a Provincia, non tradur le, così essendo stato permesso 
l'intavolar lo altresì a Veneti et altri sudditi. 

Lacerato con ciò in molti qnel medesimo commercio, che facevasi da pochi, fù 
anche proveduto , acciò non andasse in declinazione il Dazio ｩｳｾ･ｳｳｯＬ＠ con obligar le 
merci tutte a continuar il destino, sotto cui s'avevano apperto Il traffico con questa 
Serenissima Dominante, et a capitar, come prima facevano per raggio n di natnra e 
d'estrazione, al Fontico de- •redeschi. 

Se ciò poi abbia influito più al Puhlico o al privato beneficio, nulla più sarà 
· · h' Il · ' a bella sorte quella delle Città dal nostro osseqmo soggmnto se non c e a s1 e un • • 

'· · · d' l h· aro de chi è in libertà che sono poste al confluente dt due man, e sta per Ir o c l , • 

di portare a dne Dazij, e .sottrare facilmente dal più graYoso quelle merci, che pagano 
più in un l uoco che nell' altro. . . . 

Si è detto sin qui in verificazione della ｳｩｮｧｯｬ｡ｲｾ＠ ｣ｯｮｳｩ､ｾｲ｡ｺｷｮ･ＬＮ＠ che ｾｯｮ｡ｲ＠ .,H 

degnò la Publica munificenza alle merci della Germama, et ｾｮ＠ ｯ｣ｾ｡ｳＱＰｮ･＠ di ｰ｡ｳＱ［ｾＺ＠

all'altro punto che la denominazione de Grisolotti concerne, Sia lecito premetter CJO 

che riguarda ｬｾ＠ predilettione avuta per le persone, quali contradistinte vennero per 
.il merito d'aver atratte le merci medesime. . 

Un funesto incendio, che divorò l'antica fabrica del Fontico de Tedeschi, con-
sunse anche le memorie più preciose, perche le prime delle ｢･ｮ･ｦｩ｣･ｮｾＺﾷ＠ che la ｳｵｰｲ･ｾｾ＠

• • • '.1! b · t ubliche pm maestoso e pm grandezza alla nazwne dlfluse; Fu rl!a n ca o a spese P ' . . . 
. , ffi f"' d ·t· t in abbitazwne de Mercanti ampio e con la penswne d annuo a tto u es ma o . 

T ' . . . , . l t · h l'antico Fontico non seruma edeschi quah avessero prefento lmcoa o, posCJa c e . . 
. . . 1\I t' h iuano con le loro merci e VI se non di passaO'!Yiero allog1110 a quei 11 ercan l c e ven . . . , 

si fermavano sol: tanto che
0 

l'esitassero. Nel reggio cuore del Pnncipe VIsse perlo 
. . . . t d . le medesime prouennero, e e sempre e vme tuttavia Il generoso sentimen o, a cm 
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Ducali 151 O 1 quali furono segnate !':otto il glorioso nome del Serenissimo Loredana 

ostentano il reggio contratto impegno di conseruar alla nazione quei Priuileggi, 

Immunità et Esenzioni sin d'all' ora godnte, trà quali non può porsi in contingenza, 

che compresa non fosse anche l' esattioue del Cottimo 
1 

se molto prima d'all' ora 
essiggeuasi com'era stato imposto. 

Con tutto questo trouauasi così disincoraggita la Nazione "\'erso alla metà del 
Settimo Decimo, che andana come dispersa. Alcune Famiglie erano partite, uè v'era 
chi s'assumesse il Consolato, e quindi fù ch'ebbe origine l'accennata regolazione del 

Fontico 1675, 31. Agosto sinistramente interpretata 
1 

e ch'ebbe in vista la consola-

zione della benemerita Nazione Alemaua, dà .Maggiori di questo Serenissimo Publico 

sempre protetta e distinta, nè ad altro mirò in fatto la regolazione medesima se non 

a contrasegnare col lume delle sue propensioni li natiui e permanenti da ogn' altro. 

Per questo per li soli Alemani e participanti del Capitolo 
1 

ch'è quanto dire 
per quelli che hanno casa in Fontico e voto nel Collegio d'esso, fù introdotto il 
rilascio d'un Vinti per cento oltre il Dieci che godE'nano nel Dazio d'Uscita Aopra 

le stime, e per escludere le· Procure false e collusorie 
1 

cò quali veniuan fatti parte-

cipi li non compresi nè loro Priuileggi, obligate le merci al ricapito in Fontico, 
furono tutti gl'altri obligati all'intero Dazio per esse. 

Anche sopra il Dazio d'Entrata furono beneficati e distinti li sudetti nazionali e 
partecipanti del Capitolo d'un Due per cento olt1·e altri beneficij 

1 

e questo Decreto, 

che chiudendo esprime e ripette di auer in oggetto l' augumento del negozio e la 
conseruazione della Nazione Alemana con la distinzione di mercanti nazionali del 
Capitolo, fù particolarmente racomandato a questo Eccmo Magistrato et a quello 

de Reuisori e Regola tori, con incarico di stabil!ire quelle regole quali credessero ne-

cessarie per la sua osseruanza e per la. repitita. distinzione de partecipanti del Capi-
tolo da gli altri nel godimento de Prinileggi. 

Questa esenzialissima distinzione era stata fatta prima dal Decreto 1604, 31. Gen· 
naro, il quale aneua prescritto, che eccettuati li soli Tedeschi naturali del Fonti co, 
contrasegnati per quelli i quali hanno participazione nel Capitolo, Camera e Tauola 

in esso Fontico, o quelli i quali con special Parte dell' Eccmo Senato, fosse stato 
dichiarito douessero goder nè pagamenti lo stesso PrivileO'O'io de Tedeschi naturali 

e parte.cipanti del ｆｯｾｴｩ｣ｯＬ＠ tut.ti gl'altri, niuno eccettuato, Ｐ ｾｵ｡ｮｴｵｮｱｵ･＠ privileggiati 
da altrt, fossero tenutt a far h loro pagamenti e spedizioni nl Dazio d'Entrata. 

. . E questo si è il, Decreto consonante al Giudicio, che nell' Eccmo pien Collegio, 
ｾｉｕ､ｷ･＠ ｾ･ｬｬ･ｧ｡ｴｯ＠ dali Eccmo Senato, nel precedente giorno era nato, e che restituir 
mtese ali Entra:a da Terra. sudetta le sole mercanzie di Fiandra, quali per abuso 
erano state spedtte per FontiCo, e per niente pose mano in qnelle della Germania. 

. Dal ｣ｾ＠ e tutto ne pro ce ､ｾ＠ un' in.contrastabile proposizione, che quanto sia alle 
Merci, quah o ｶ･ｵｧｾｮｯ＠ ､ｾｬｬ｡＠ Gei'I.IlaUJa o per quella banda si spediscono, tutte hanno 
d_a pa,_sare per Fonhco, "" che SI voglia il hoprietario 

0 
iJ Commi,ionario; quanto 

sta pot alle Persone, non ltanno da essere privileggiati se non quelli che hanno 

81 

St . e Tauola nel Fontico e voto nel 
anza . d Il 

ﾷｾ＠ di diO'nità furono accordati a a se gm o , . , 

ordato alcun caratto d autonta. - . • . , 

ace Da ""ta dislin,ione, poiche a preseruam ｾｴｴｯ［･＠ ｾ･ｭｰｲ･｟＠ la Na,.one, e ｰ＼｡ｾ＠
l qd inazione de Grisolotti 1 la quale a pnmt tempi cadena sopra que1 uennta a euom . . . . . F t• 

Capitolo d'esso, a cui conuien credere, che 
voce i;;tessa del Principe, sia stato altresì 

· d Il'· t estrazione qnah erano vJandantJ e non permanenti m on 1co. Mercanti e ts essa t 
t dà Trentini et altri sudditi Imperiali, che con tal pretesto appun o, Fù doppo usurpa a b 'l T·t 1 

d d Il ' aner commune il Foco, pretesero auer commune anc e 1 1 o o come succe e a . t• r. 
· t tto pareO'giati à nazionali; et m presente s' accommuna a quan 1 anno ed essere m u ,., ' d d tt' I b 

d. · 1 0 per Fontico e vaO'lionsi del manto d alcuno e su e 1, c te se ene le spe IZJOne or o • d . t tt' t• . 
. d · presente al numero di soh Nouanta 01_, u 1 vene 1, VI sono appansce ascen er m Il p . . 

. · 1· hanno cotanto frequente il commercio con que a roumc1a, altn molti' qua I non . ., l' .. 
Il d ogni occasione sene va(J'liono, faccendo fede d1 CIO opposiziOne, 

ma nu ameno a ,.., Il' 1618 Il lica t d C Soli della Nazione Alemana fù fatta ne anno a a supp che per par e e on . d . h t 
11 L l'o da Trentini presentata, essendo sopra la medesima stato eCJso, c e. quan o 

· ug 

1

c Tauola e partecipazione nel Capitolo in Fontico de Tedescht, aues-all' auer amera, . l . 
l . · t•. quanto al douersi admettere et esped1re e persone e merc1 sero ad essere JCeDZla 1 ' t .J rt . 

l! • t tti gl'altri Al emani auesse ad essere osserua o 1 so l o. loro come 1acceuast con u ' . . . .. .

1 
f ·• 

' · d ·d he è la norma più infallibile de sam Gmd1Cl.J , I reno pm Quel sagO'IO em ere c '. t •t' ') 
abborito da Nouatori, e la Falce rissoluta di_ tutte l Im_Por une nom a • 

. R ta a render conto dell' ultimo punto' che rwerca l qual vso ｶ･ｾｧ｡＠ fatto 
es . . ·1 denaro e quale sm la sua dalla Nazione del Cottimo, come Impiegato venga l suo , 

rendita. . · t · t }' DO 1492 
Non resta più dubio' che questa esatbone non ｾｬ｡＠ sta a tmpos ｾ＠ an , ' 

in tempo che il negozio della Germania tutto faceuast dalla sola naziOne' cost che 

euidentemente fù imposta e cadde tutta a suo ｾ･ｳｯＮ＠ - . 11 lo 

Se non fosse stata tottalmente legitima ｬＧｉｭｰｯｳｩｴｩｯｾ･Ｎ＠ nel suo nascere, ·re t; l 
diuenne in progresso e per ti possesso, c c I . ｨｾ＠ ·r tutto legihma' e per esser l I o o 

fondato, che da Giudicij supremi sopraveune. . , . . tradurre' indicano 
Da gl'antichi Giornaletti, quali conseruanst da ｃｃｾＺＮｳｯｨ＠ fatti la condizione che 

li primi, che li 2. Aprile 1492 fù imposto esso o Iml.o eone a far Bolleta· in-
l . U!';asse non se g l auess • ' ogn' n no douesse pa(J'arlo • e se a cuno ne ｾ＠ • · t _ 

o ' . ' 1546 fù imperturbatamente e con non m er dicano li posteriori, che smo ali anno R 
1 

. l! tta da questo Eccmo 
. . otandosi nella eO'o aziOne ta rotta sene sopra tutti rascosso 1 n l! 0 

1 
• t ortar via dal Fon-

. t' · · • Che non 10sse asCia o P Magtstrato l'an no 1541 q ues espresswm · d d' U ci da. se non fossero 
. . l . nto d'Entra a come s ' beo robbe d t sorte a cuna 1 SI per co . . . ·fica de Dazij poi 

. . . . l. d •t . d' Fonhco Il che non SI ven . ' stab pnma pagati tutti 1 n h l esso 1 • t' 
1
. si verificarebbe 

.che questi sono Legati del rmmpe, e ven ca . . p . . . fi n dosi d t ques l so I, non 
di tutti li Dritti di quel luoco. 

l) lDiese Stelle ist oben p. 25 dem Text eingefiigt. Th.] 
Abh. d. L Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. II. Abth. 11 
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Ducali 151 O 1 quali furono segnate !':otto il glorioso nome del Serenissimo Loredana 

ostentano il reggio contratto impegno di conseruar alla nazione quei Priuileggi, 

Immunità et Esenzioni sin d'all' ora godnte, trà quali non può porsi in contingenza, 

che compresa non fosse anche l' esattioue del Cottimo 
1 

se molto prima d'all' ora 
essiggeuasi com'era stato imposto. 
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chi s'assumesse il Consolato, e quindi fù ch'ebbe origine l'accennata regolazione del 

Fontico 1675, 31. Agosto sinistramente interpretata 
1 

e ch'ebbe in vista la consola-

zione della benemerita Nazione Alemaua, dà .Maggiori di questo Serenissimo Publico 

sempre protetta e distinta, nè ad altro mirò in fatto la regolazione medesima se non 

a contrasegnare col lume delle sue propensioni li natiui e permanenti da ogn' altro. 

Per questo per li soli Alemani e participanti del Capitolo 
1 

ch'è quanto dire 
per quelli che hanno casa in Fontico e voto nel Collegio d'esso, fù introdotto il 
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1 
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e questo Decreto, 
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. . E questo si è il, Decreto consonante al Giudicio, che nell' Eccmo pien Collegio, 
ｾｉｕ､ｷ･＠ ｾ･ｬｬ･ｧ｡ｴｯ＠ dali Eccmo Senato, nel precedente giorno era nato, e che restituir 
mtese ali Entra:a da Terra. sudetta le sole mercanzie di Fiandra, quali per abuso 
erano state spedtte per FontiCo, e per niente pose mano in qnelle della Germania. 

. Dal ｣ｾ＠ e tutto ne pro ce ､ｾ＠ un' in.contrastabile proposizione, che quanto sia alle 
Merci, quah o ｶ･ｵｧｾｮｯ＠ ､ｾｬｬ｡＠ Gei'I.IlaUJa o per quella banda si spediscono, tutte hanno 
d_a pa,_sare per Fonhco, "" che SI voglia il hoprietario 
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iJ Commi,ionario; quanto 

sta pot alle Persone, non ltanno da essere privileggiati se non quelli che hanno 
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t dà Trentini et altri sudditi Imperiali, che con tal pretesto appun o, Fù doppo usurpa a b 'l T·t 1 

d d Il ' aner commune il Foco, pretesero auer commune anc e 1 1 o o come succe e a . t• r. 
· t tto pareO'giati à nazionali; et m presente s' accommuna a quan 1 anno ed essere m u ,., ' d d tt' I b 

d. · 1 0 per Fontico e vaO'lionsi del manto d alcuno e su e 1, c te se ene le spe IZJOne or o • d . t tt' t• . 
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Il d ogni occasione sene va(J'liono, faccendo fede d1 CIO opposiziOne, 

ma nu ameno a ,.., Il' 1618 Il lica t d C Soli della Nazione Alemana fù fatta ne anno a a supp che per par e e on . d . h t 
11 L l'o da Trentini presentata, essendo sopra la medesima stato eCJso, c e. quan o 

· ug 
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c Tauola e partecipazione nel Capitolo in Fontico de Tedescht, aues-all' auer amera, . l . 
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f ·• 

' · d ·d he è la norma più infallibile de sam Gmd1Cl.J , I reno pm Quel sagO'IO em ere c '. t •t' ') 
abborito da Nouatori, e la Falce rissoluta di_ tutte l Im_Por une nom a • 

. R ta a render conto dell' ultimo punto' che rwerca l qual vso ｶ･ｾｧ｡＠ fatto 
es . . ·1 denaro e quale sm la sua dalla Nazione del Cottimo, come Impiegato venga l suo , 

rendita. . · t · t }' DO 1492 
Non resta più dubio' che questa esatbone non ｾｬ｡＠ sta a tmpos ｾ＠ an , ' 

in tempo che il negozio della Germania tutto faceuast dalla sola naziOne' cost che 

euidentemente fù imposta e cadde tutta a suo ｾ･ｳｯＮ＠ - . 11 lo 

Se non fosse stata tottalmente legitima ｬＧｉｭｰｯｳｩｴｩｯｾ･Ｎ＠ nel suo nascere, ·re t; l 
diuenne in progresso e per ti possesso, c c I . ｨｾ＠ ·r tutto legihma' e per esser l I o o 

fondato, che da Giudicij supremi sopraveune. . , . . tradurre' indicano 
Da gl'antichi Giornaletti, quali conseruanst da ｃｃｾＺＮｳｯｨ＠ fatti la condizione che 

li primi, che li 2. Aprile 1492 fù imposto esso o Iml.o eone a far Bolleta· in-
l . U!';asse non se g l auess • ' ogn' n no douesse pa(J'arlo • e se a cuno ne ｾ＠ • · t _ 

o ' . ' 1546 fù imperturbatamente e con non m er dicano li posteriori, che smo ali anno R 
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. . otandosi nella eO'o aziOne ta rotta sene sopra tutti rascosso 1 n l! 0 
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. . . . l. d •t . d' Fonhco Il che non SI ven . ' stab pnma pagati tutti 1 n h l esso 1 • t' 
1
. si verificarebbe 

.che questi sono Legati del rmmpe, e ven ca . . p . . . fi n dosi d t ques l so I, non 
di tutti li Dritti di quel luoco. 

l) lDiese Stelle ist oben p. 25 dem Text eingefiigt. Th.] 
Abh. d. L Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. II. Abth. 11 
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Infatti .vi era. un Coitimiere publicamente destinato a talle riscossione e 
8
• im. 

pennauano nssoluh commandamenti de Magistrati dellegati contro a debitori 
d D .. d . l . non 

meno e az1.J ouuti a Pubhco che de Cottimi spettanti al Fontico con la c • 
ｭｩｾ｡ｴｯｲｩ｡＠ a chi diffetiui, non si facessero Bollette. Tanto era fondato il ｊｵ［ｾｩ＠
ess1ggerlo, e reso sacro dall'uniforme rassegnazione e da lun.,.issimo tempo il poss 

n· . o esso. 
1 un tale commaudamento si cosse l'anno 1577 Domenico Ziliberti, oriondo 

da Trento et offeso per non essere stato ｡､ｭ･ｾｳｯ＠ nel Collefrio della nazione 
1 

·

1
· 

' l • · o , lDIJ 
posCia seco a tn ｾｵ｡ｴｴｲｯ＠ .o se1 Tren_tini et insieme li .Mercanti da ferrarezza di questa 
parte, che negoziavano m Germama, e de sole ferrarezze negoziauano all'or · . . . a Itt 
ｮｾｭ･ｲｾ＠ di quaranta, _diede occasione alla sentenza del dellegato Collegiatto 6. Settembre 
d1 d:tt anno, con CUI fù solennemente deciso, che il commandamento fatto da ｾｬＧ＠ Ale-
ｭｾｭ＠ fosse laudato et approbato, e che la N" azione potesse, si come aueua fatto sin 
all ora, g.ouernar e metter. il suo Cottimo a Grossi Due per ogni cento Ducati, non 
potendo far ｡ｬ｣ｾｮｾ＠ alterabon_e senza la maggior parte del Collegio istesso. 

. Questa ､･ｾｉｓｩｯｮ･Ｌ＠ che VIene ad essere in raggione et in fatto, rende osservabile 

Il m ｯｾ＠ o con :UI fù ｾｯｾ＠ dotta, poscia che il primo tentatiuo de renitenti Trentini e 
Veneh ad essi assoc1ah fù allegar l'incompetenza del G' d' 'l h d' d t' 11 

. , . . . IU 1ce, 1 c e Ie e mo wo a a 
naziOne ｾ＠ ｉｾｾｬｯｲ｡ｲ･Ｇ＠ In umile ｳｵｰｾｬｩ｣｡＠ ｾｾ＠ Dellegato, et in questa francamente lù 
ｾｳｰｯｳｴｯＮ＠ l ｯｮｾｭ･＠ eh ebbe una tale Imposmone, il tempo in cui fù introdotta, gl' u'i 
a quah seruma; nè altra fù la d'ff' Q d T t' · C · 

_. , ? • • I e.a e ren Illl e onsorh, se non la medema quale v Iene ora da V eneh ueoterici t · 1 · · 
. . . . usa a, sm a que tempo mamsta, ma doppo un solenne GmdiCIO ｣ｯｲｲ｡｡ｲｲｷｾ｡＠ cioè eh 1 · · n , • 

• no · • e non aueua a nazwne hberta d1 metter grauezzp sopra la mercanzia sotto nome di C tt' · , • 
l d . . o Imo senza autonta d alcun 1\Iaaistrato, a danno so o e parbcolan et a neo de public · D ·.. b" · • "' · 

. . , . . . l aziJ, con ar 1trw d acrescerla con ･｣｣･ｳｾｯ＠ d1 prouento, nleuante pm m1ghara d1 D t' ' 
. uca 1, ne per cose concernenti il beneficio della mercanzia, ma per sodisfar a pro r" · · 1· 

, T . . . · P 
1
J piaceri e sup 1r a comodi particolari; e pur er,mo rentm1 quelli che faceuano una t I fi h 

in t tt · 1. ' a e gura, c e vuoi dir, se non priuilerrrriati u o come nazwna 1, priuilPrrrriati però · 1 h · '"'" 
, d· t ﾷｾｯ＠ ID q n a c e modo nspetto arr l'altri come si e 1mos rato. o • · v . f . 

ane urouo lll proaresso le occasioni d' d. 
e tutte riconosciute d' t 

0 

• acrescere e l sminuire un tal Cottimo, 
l empo In tempo dal Maaist t E mo d {1' .. 

montato l'uso d'un· l' C li · n ra 0 cc tl 0mque San11, tra· Ire l O egi • onde è che S f f: t • . . 
creto dell' Eccmo Senato 1691 2'6 G 11 ques 1 a b mconcussi fondò il De-
cui legitimata l'imp ·, · d' • Ｑ ｟･ｮｮｾｲｯＧ＠ promosso dalla Reuisione l\Iazzetti, da 

osizwne ne seco l pnma nata per d l' . d' .. 
e Terminazioni auualorat f' . t ' ue seco 1 corsa, e da Gw ICI.J 

a ' u nura o a rendere l' . 
conferent.i al solieno dell · . . . men pesante agratllo con regole 

E d' , a nazwne m prima, e poscia al vantaggio e facilità del comercio. 
per Ire alCuna cosa della rendit d' t l C . 

l'uso; si come la prima imposta fù di Du aG ｵｾｴ＠ ｾ＠ ottimo. per poi soggiungerne 
la dolce a rimembrar,..1• af'ilu d' . e ｾｺ･＠ e ) per ogm Ducati Cento, atteso • u enza 1 que1 tem d - - . 

P
1 

OUJZIOSI e la riputazione in cui era 
l) l Gazetta = 2 sohli der Lira veneta. 
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il denaro, così essendosi trouato in somma di Grossi Due per Ducati ｣ｾ＾ｮｴｯ＠ al tempo 
del soprarifferito Giudicio 1577, si è douuto acresciere, sotto all' approuazione di 

questo Eccmo Magistrato, a ｭｩｳｵｾ｡＠ eh' è ｡ｮ､ｾｴｾ＠ ｩｭｰｯｾ･ｲｩｮ､ｯ＠ il negozio, ｾｵｲ＠ troppo 
messo al di sotto dal confronto d1 tante oma1 Inueccluate et altre nascenti Piazze in 
speranza di grandi Emporij. 

Nè più reale riscontro di quanta esser possà la rendita di esso Cottimo possiamo 
noi rassegnare di quello della sudetta reuisione l\1azzeti 1691, 27. Giugno, mentre 
trouato all'ora a Grossi vintiquattro per Ducati cento, ch'è l'aumento maggiore 
quale abbiasi auuto in alcun tempo, non correndo in preseute più che in Grossi 
vinti, douendo credersi che per la meditata reuisione sia stata posta in vista la summa 
maggiore che in alcun tempo abbia fatta, viene questa a stare in Ducati Due Mila 
Tre Cento Cinquanta all'anno, quali non pareggiano l'Uscita di quanto importano 
gl'usi d'esso, non già suplantati a VV. EE. con fiacca inuenzione, ma a chiare note 
espressi nella mentionata supplica presentata a piè del Principe dalla vessata nazione 
1577, poco meno che già due secoli, e nell'annessa nota conteggiati senza riguardo. 

Sarà ben di aggiungere da quì avanti all'Uscita medesima la considerazione 
di tanti dispendij, da quali, corre molto tempo, viene la Nazione medesima afflitta 
con Liti di tal natura, alla depressione de quali non servono uè Decreti nè Giudicij 
nè secolari possessi, duro essendo, che moderata nel suo contegno, studiosa di con-
ciliarsi le beneficenze e di conservarsi in quella predilezione, che li fù accordata, sola 
et unica come ella è, la quale dal primo suo nascere, unita in corpo si conserui, sia 
con una molesta resurrezione chiamata a rend{'r conto di ciò, in che ella ha aggrauate 
le proprie sue merci, per soccombere essa sola, e che in tanto viene accomunato, in 
quanto quel .Negozio, ch'ella sola faceua, vien fatto da tutti, non essendo se non 
un spoglio del suo, quel che si risente, d'una contribuzione, che li era ananti douuta, 
e con tanta animosità si risente, se questa andasse fatta, qual sarà più il Priuileggio, 
che sara peculiare della Nazione. 

Sono noti li esperimenti intentnti l'anno l G 18 de' Trentini doppo la perdita 
fatta col sudetto Giudicio 1577, col ruezo del V escono di Trento, impugnati dalla 
Nazione, e della sapienza Publica repressi, non voranno esser lasciate più sole et in 
mano de soli nazionali, l'esenzioni fatte dalla benignità della Giustizia Publica. 

Non pretende la Nazione aggrauar Veneti, angustiar il commercio; ella si è la 
Fortuna, in cui li medesimi Rono subentrati, la quale aueua questa lieve Tara, all'ora 
quando se ne impossessarono, sofferta sempre sofferta da tutti, sofferta .da que_i me-
demi che ora ripugnano, non essendo se non al numero de Vinti ｾｾｾ･ｬｨ＠ ｣ｾ･Ｎ＠ msor-
gono con lo studio di far un piccolo Foro, e di numero 92 quelh l quah riconos-
cono di molto maO"rrior rilieuo del suo costo il beneficio, alla di cui Tauola s'assidono, 

no - · · siano affette quantunque non conuitati; ben noto loro a quanti magg10n aggraUIJ · 
altroue le Mercanzie. 

La somma maturità Publica degnerà rifiettere, che o si pretende distrugger il 
Cottimo, e questo ha principij troppo venerabili e consecrati, o SI pretende da gli 
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asserti Veneti andarne esenti, e non è questo giusto che quel che fosse leuato loro, 
ricada sopra la priuileggiata Nazione, e resti ad essa tutto il scemo di quel negozio 
che fu e non è più sua. Grazie. · 

Seyue la nota, di quanto si. ricara di Cottimo, che sono Due. 3000 incirca all'anno. 

L'impiego, con fedeltà, come si asserisce, del detto Cottimo consiste 

Pannada annuale · • 
Elemosine a Natal e Pasqua 

Due. 1400 

Altre simili a Lochi Pij • , .. 
Salariati in Fontico 

:Mantenimento di Lumi 24 che ardono tutta ｬｾ＠ notte 
Snplimento d'affitti per le Camere al Principe Serenissimo 
Ricognizione alla Chiesa di San Bartolamio 

Yantenimento di Dogana in Cadore, et Assistenti all'aconciamento 
Strade 

Spese minute per tener in acconcio il Fontico 

delle 

Per prò di Due. 3000, che la Nazione tiene a deposito alle 6 per cento 
Salariati, cioè Aggenti, Fattori, et Anocati 
Mancie 

Spese di Lite !'in' ora 

Tansa ripartita da detti Capi de Tedeschi per supplimento d'esse spese, 
quale è stata compartita sopra cadauno de Tedeschi partecipanti del 
Capitolo . 

Anmerkung. 

,, 500 
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., 300 
, 120 

" 100 
, 80 

, 250 

" 
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,, 300 

.. 301! 
2:)o 

Due. 3ti5U 
, GO o 

Due. 20-l:) 

Die in diesem Schriftstiick vom Anwalt der Deutschen Nation oben pag. ;; 
angezogenen Verordnungen, deren Bedeutung nnd Wicbtigkeit als primitiver oder 
massgebender Gesetze mi t Recht bervorgehoben wird, d. h. tlas Decret d es Seuats 
vom ｾＲＮ＠ ａｰｾｩｬＱＳＶＳＬ＠ die Satzun?en der XII. Savij sopra i Dacij vom 31. August 1475. 
und em we1terer darauf beziighcher Senatsbeschluss vom 2. Juni 1494, sind im 'Capi-
tolar Ｍｾ･ｳ＠ ｄ･ｵｴｳ｣ｾ･ｮ｟＠ Hauses, volls:andig enthalten, und gewiihren deshalb gewiinschte 
und fordernde EmsiCht; vgl.' ｾ･ｭ･｟ａｵｳｧ｡｢･Ｌ＠ Berlin 1874, p. 63, p. 227, P• 2i3: 
òazu die betreffenden Data 1m Re t C 't I I 

• g1s er zum ap1 u ar des Deutschen Hauses nac 1 

der Handschrift im ｶ･ｮｾｺｩ｡ｮｩｳ｣ｨ･ｮ＠ Arcbiv> - in diesen Abhandlungen XIV. I. 
:l\Iiinchen 1876. Auch die oben p 78 angefuhrten Decrete mocTen auszugsweise in 
ｬ･ｴｺｴ･ｾ＠ ａ｢ｨ｡ｮ､ｬｵｮｾ＠ ｮ｡｣ｾｧ･ｳ･ｾ･＿＠ werden. - Der pag. 82 hervorge

0
hobene Process des 

Trentmers Domemco Z1lberh 1st nctenmàssig belegt in m. e
1
·n 'B 't .. t u--

> en e1 ragen e c. a ｾ＠dem Ulmer Archiv, Miinchen 1868 p. 19-31. [Tlt.] 
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2. 

Attestato delli Signori Consoli di no 35 nomi prinilegiati, che al presente comJlOngono l' Illma 
Nazione .!lemana, con la confermatiua Terminuzione delli V Sanij alla Mercanzia.1) 

1723, 22. :Marzo, in Venezia. 

Facciamo Fede noi sottoscritti Consoli attuali della Nazione Alemana, come 
gl' infrascritti Nomi, al numero di Trenta Cinque, godono al presente li soliti Tre 

requisiti di Camera, Tauola, e Capi:olo di detta ｎｾｺｩｯｮ･Ｌ＠ . e perciò ｳ＿ｾｾ＠ ｣ｾｰ｡｣ｩ＠ delli 
· benirrni Indulti concessi solo a quelh che godono h sudeth Tre requisiti, m confor-
mità" del Decreto dell' Eccmo Senato 1675, 31. Agosto, cioè: 

No. l. ss. Georgio Cristofforo Bruchner. 
, 2. , Giacomo Miller. 
, 3. , Francesco Cristofforo Ambtman. 
, 4. , Giovanni Scheffer. 

" 
5. , Gio. Georgio Chechel. 

, 6. , Gioseppe Fassel. 
., 7. , l\iattia .Ferdinando Regatsnig. 
., 8. , Daniel Federigo Veichman. 
, 9. , Gio. Georgio Specht. 
, 10. 

" 
Felice Fehr. 

" 11. , Daniel Amman. 
, 12. 

" 
Georgio l\lattias Chonig. 

, 13. , Gio. Dauiel Chefi"erlohr. 
, 14. 

" 
Giacomo Bensperg. 

, 15. , Michiel Schirmbrand. 
, 16. , Gio. l\licbiele Vagner. 
, 17. " Giacomo 1\laurer. 
, 18. , Sirrismondo Streit. o 

, 19. , · Fleischer et Zimmermann. 
, 20. , Fratelli Bachmair et Lucher. 
, 21. , Ma t ti o Blaichner. 
, 22. ,. Giouanni Pommer. 
, 23. , Svestermiller et Becb. 
,, 24. , Samuel Rudolfo Cleimsmid. 

l) Die Approbation der Cinque Savii alla Mercanzia ist hier weggelassen, weil von keinem 
bierher gerhorigen Interesse. 
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No. 25. ss. Gio. Giacomo l\Jerch. 
,, 26. ,, Gioseppe Antonio Zimmerman. 
•• 27. , Gio. Battista e .Michiele Jagher. 
, 28. , Gioseppe Jagher. 
... 29. ,, .Mattio Spangler. 

" 30. 
" Dimpfel et Herman. 

" 31. , Gio Carlo Snaier. 
•• 32. , Giouanni Heinzelman. 
,, 33. , Esterlin et Doppelmeir. 

34. , Gio. Georgio Stahl. .. 35. , Giouanni Rorer. 1) 

L. S. Giouanni Pommer, Console. 
L. S. Gioo anni Bech, Console. 

3. 

Scrittura· lnformatiua, ｊｲ･ｾ･ｮ｟ｴ｡ｴ｡＠ alla V Sanij da gl' Anersarlj, per non pagar il Cottimo 
alla l'ìaztone .!lemana. - (172i, 2!. Xonembre.) 

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Cinque Sauij alla JJiercauzia. · 

Trà Capi de Todeschi e noi !\Iercanti· ItalJ"an
1
• 

nasce controuersia, se siamo te-
nut! a pagar li per le nostre Mercanzie, che per commando Publico dobbiamo far 
capitar alla Dogana di Fontico, Cottimo. 

. Questo impropriamente denominato Cottimo è una imposizione fatta da Ale-
maUI .con Parte del loro Capitolo sopra le Mercanzie delli abbitanti di Fontico e 
votanh nell_o stesso, e non sopra quelle de Veneziani, e nata senz.' alcun Decreto di 
Senato, et m tempo che mai si sognauano l' Ital

1
·a

111
• d· t f: 

1 1 
d" · · 

· ｆｾ＠ t" I po er ar e oro spe IZJODI lll OD ICO. 

l) Der Herknnft nacb waren: l) J3rnchner ans N·· b . . . 
Kiirnten); 3) Amùtman aus Klagenfnrt; 5) Kechel ｵｾｮ＠ erg; . 2) 1\Illler aus St. Pateriitan (1n 
Ravensburg· 101 Febr aus Kempten· ll) A aus Uim, 8) Wetckbmann aus Ulm; 9) Specht aus 

• • mman aus Angsbnrg· 12) K·· · u aus Lindau; 15) Scbiirnbrand ans Ravensùur . 16 W ' omg aus lm; 14) Bensperg 
aus .Berli n· 19) Fleischer ans Niirnb . ｺｾＧ＠ ) agner aus Fencht (im NUrnbcrgischen); 18) Streit 

• erg, •mmcrmann ans Niirnb . 20) B h · Luckcr ans Augsburg· 22) Pommer aus y d" . 
23 

, erg, ac mau aus Augsburg; 
. . ' ene Jg • l SchwestermUller aus A (7 b . B k A , bur<•; 24) Klemschnndt aus Augsburg. 25) u k UI u"s urg, ec aus ubs-

"' • •uerc aus m· 30) Hermann M · 3 s h aus Niirnberg; 32) Heinzelmaun aus Kaufbeuern· 33) ｅｾ＠ r R aus emmmgcn; l) c weyer 
lingen; 34) Stahl aus Stuttgart. ' 5 er 10 ans egensburg; Doppelmair aus Nord-

(--··-- ...... 

f _·- rl ____ _ 
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Per poterla essigere da suoi Alemaui aueuano necessità di permissione dalli 
Ma<1istrati Eccellentissimi de Cinque Sauij alla Mercanzia e Gouernatori dell' Intrade. 0 

Sorpassata la ricerca a quest'ultimo tempo le fù da Precessori di VV. EE. circo-
scritta a periodi limitati de Quinquennij, e l'ultima impetrata 1716, 2. Decembre fù 
per Trè anni solamente, e doppo ｮｯｾ＠ hanno auuta altra licenza. 

Negano gl'Italiani d'esser tenuti a pagar Cottimo a T o deschi, e consideriamo 
a nostra diffesa : 

Primo. Che il Fontico ha due ｩｾｰ･ｺｩｯｮｩＺ＠ una come alloggio de Signori Te-
deschi, l'altra come Dogana del Principe. In quest'ultimo stato niuna giurisdizione 
anzi la Nazione Alemana non ha sopra le mercanzie nostre, e nel primo, non si 
servimo noi delle loro Camere o 1\Iagazeni. 

Secondo. Che contro di noi o nostri Autori mai non naque Decreto o Sen-
tenza, che ci obligasse. 

Terzo. N o n ｨｾｵｵｯ＠ possesso li Auersarij de secoli contro di noi, mentre solo 
1671 e doppo ci commandò l' Eccmo Senato eli ùouer far capitar le nostre mercanzie 
di Germania in Dogana in Fontico. 

Quarto. Che hanno riccauato Ducati Quattro mila sei cento sessanta quattro 
circa all'anno li Signori Alemani dal 1691 in quà, et impiegatolo a beneficio loro 
particolare, non già del nego;io, che importa dal dett'anno 1691 in quà Ducati 
Cento sessanta sette mila ottocento quattro circa. 

Queste raggioni, esposte nell' Eccma Consulta dal uostro Auocato nè potute 
rissoluersi da quello Auersario, diedero occasione alle commissioni espresse nel De-
creto 15 . .Maggio passato [Nota marginale: 16!)1, 2G. Gen.] 1), parte intrinseche alle 
risposte de Precessori di VV. EE , e parte estranee alle stesse. 

Per li prime, fu la loro Prudenza e Giustizia persuase non auer fondamento 
dette risposte, e per conseguenza inoperato il Decreto nato sopra le stesse [Nota 
marginale: 1691, 2G. Gen.], come vi si uniforma anco l' Eccrno Senato [Xota margi-
nale: 1727, 21. Giug.], ma ricerca informazione ｾｯｰｲ｡＠ li particolari estranei a dette 
risposte. 

Sopra due di questi ci commaudauano VV. EE. d'informare, e noi con la più 
dinota rassegnazione e con verità si daremo l'onore d'esporre li seguenti fondamenti, 
da Decreti, Gindizij e Terminazioni pontualmente desunti. . 

Ricerca in primo capo, quando fù commandato a nostri Italiani di douer spe-
dire le loro mercanzie Alemane al Dazio di Fonti co, con quali' oggetto, e con qualle 
beneficio publico- o priuato. . 

Rispondiamo alla prima parte, che ciò seguì l' anno l G 71 nel stabillir la Ta-
riffa di Daz.io approuata 2. Ottobre dett' anno. Doppo poi fù solennemente prescritto 
dall'Eccmo Senato 1675, 31. Agosto, et in essecuzione dà Precessori di VV. EE. primo 
Settembre ne fù estesa Terminazione. 

l) Diese Randnotizen sinJ vom Abschreiber beigefilgt. 
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No. 25. ss. Gio. Giacomo l\Jerch. 
,, 26. ,, Gioseppe Antonio Zimmerman. 
•• 27. , Gio. Battista e .Michiele Jagher. 
, 28. , Gioseppe Jagher. 
... 29. ,, .Mattio Spangler. 

" 30. 
" Dimpfel et Herman. 

" 31. , Gio Carlo Snaier. 
•• 32. , Giouanni Heinzelman. 
,, 33. , Esterlin et Doppelmeir. 

34. , Gio. Georgio Stahl. .. 35. , Giouanni Rorer. 1) 

L. S. Giouanni Pommer, Console. 
L. S. Gioo anni Bech, Console. 

3. 
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Se li Signori Alemani professassero, che anco prima vi fosse tal Legge, per-
mettano VV. EE. a noi la riproua euidente con li fatti infrascritti. 

Premetteremo però a lume della materia, che il Fontico de Tedeschi ba auuta 
la sua instituzione prima dell' anno 1200. Fu fissato in allogio de Tedeschi Mer-
canti, che veniuano con le loro mercanzie per condursele e compratene altre di 
Venezia si partiuano. · A questi tali si consegna n a una Camera per alloggio delle 56, 
che ne conteneua il vecchio Fontico, pagauano l'affitto per il tempo vi dimorauano, 
[Nota marginale: 1443, 13. Sett.] e poi partendo restituiuano la chiave; così non 
restauano esposti d'andare con le loro mercanzie sopra una Loccanda; nella corte 
del Fonti co vi era giornaliero Mercato, perchè colà ･ｳｰｯｮ･ｵ｡ｮｾ＠ le loro mercanzie 
che vendeuano, e tutti in figura di Passaggeri. 

Acresciuto qnesto negozio, quattro generi di persone vi capitarono: li ｾｓ･ｲ｣ﾷ｡ﾭ
tanti soggetti all'Imperatore, Duchi e Principi Tedeschi, altri soggetti alle Città 
franche, altri di Villaco e Lubiana, et ultimi li Suizzeri e Grisoni; - 1418,. 5. Set-
tembre;- 1426, 2. Gennaro; Sauoiardi;- 1429, 6. Luglio;_:_ 1495, 12. Gennaro; 
- 1536, 17.1\larzo; - 1558, 26. Aprile. 

Trà primi che principiassero rendersi permanenti, furono li Boemi l'anno 1415, 
al tempo che sotto Cisca famoso capitano, capo della soleuazione di detto ReO'uo, 
tutto ardeua trà l'incursioni et incendij; seguirono indi l'esempio alcuni delle ｾｩｴｴ￠＠
franche. 

Dal comprar· queste mercanzie Alemane in Fontico ogni Forestiere era escluso 
e li soli veneziani le co . a· . 1 ' . , . · . . mprauano, tn 1 poi e vendeuano a Forestieri; per animar 
essi 'I ･ｾ･ｳ｣ｨｩ＠ a moltJphcar questo negozio, era proibito a tutti li Veneziani comprar 
Robba m ａｬ･ｭｾｧｮ｡＠ e condurle quiui; - 1363, 22. Aprile; _ 1378, 16. Aprile;--
1385, 26. Lugho; - 1508 5 Mag(J'io· - 1;;;;8 26 A 'l 

• • • o , v·' , • pn e. 
ｾｯｮ＠ SI faceuano Bollette in Fontico che al solo nome di Tedeschi, e se alcun 

Veneziano vendeua merc:;.nzie alli detti da spedir in Ger · d r · 1 
B 1 . . · mama, oueua 1ar pnma a 

o letta al _Dazi? Uscita. Questo fù il vero piano del Fontico; _ 1448, 5. Febraro; 
- 1-i71, sme d1e. 

Fù positiuamente stabillito in seguito quali' p r 

F . , . . . ' ersone 10ssero capaci spedir in 
ontico; ne h sudd1h poteuano spedirai mercanzie d· G · · d 1 

d T . 1 ermama se non gmran o c 1e 
erano e edeschi, volendo il Principe che questo d t' · t r le sole 

· l es IDa o 10sse a spazzar 
mercanzie oro; che se ne furono fatte venir alcune poche d B h' d 

D . a ergamasc I, an auano 
al azw lntrata , ben che venissero di Germania. _ 147 • 31 A t . _ 1486 
28 L l. . , o, . gos o, , 

. ug 10 i - 1488, 12. Gennaro· - 1493 16 D b , , , . ecem re. 
L anno 1494, adì 2 Giu(J'no l'E mo S t d 

• · o , • cc ena o, ve endo che molti sudditi oltre 
li Tedeschi, faceuano vemr mercanzie di G · · V · · 

. . . ermama m enezta, ordmò che andassero 
tutte a pagar Il Dazw m Fontico • ma fù in 1ett 

· d' · . ' u o anno reuocata tal Parte come pregm ICiale al Dazio Intrata · ｾ＠ 1494 13 Ge l) ' ' , . nnaro. 

l) Natiirlich more veneto, a Iso 1495. [I m 'Capitular' me' A b · 
mer usga e p. 275 1st es der 18.Januar. Th.] 
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Si tentò da Tedeschi introdurui in esso li Panni Zeneurini, che per il Pò e 
per Terra gli capitanano, ma con Decreto solenne dell'Eccelso fù represso il tenta-
tino e commandato, che douessero solo spedirsi all'Intrat.a da Terra; _ 1494, 

13. Gennaro. 
Sin qui Italiani non possono andar alla Dogana di Fontico con le loro mer-

canzie, ma molto meno ne tempi successiui. 

Che li fruttami, cioè Vuepasse, Mandole, non possono intrar in Fontico, com-
prate da Tedeschi per mandar le in Germania, se non paga il Venditor Italiano il 
Dazio Uscita: varie Leggi lo commandano. Altre commettono , che li sudditi non 
possano negoziare in Germania, e per siuo li Stagni , Rami, e La t toni, tutto che 
douessero capitar in Fontico, vien però obligato il comprator Italiano a pagar il 
Dazio all' Intrata da Terra, non già al Fontico. Le chiodarie de Tedeschi si lasciano 
capitare al Fontico, quella d' ogn' altro Mercante all' Intrata da Terra deuono far 
capo, et il Giudizio susseguente lo rafferma; - 1503, 14. Luglio; - 1508, 5. Maggio; 
- 1528, 29. Aprile; - 1529, 22 .. Luglio; - 1542, 19. Luglio. 

Fù tentato dilattar la moltiplicita delle mercanzie in Fonti co, ma s'oppose il 
Dazier Intrata, et in contradittorio udite le Parti risposero li Precessori di VV. EE. 
douendosi confermar la Parte 1508, 5. Maggio, che lo vieta, e così fù approuato nel 
pien Collegio, e poi si commandò, che li soli Tedeschi spediscano in Fontico, nè si 
possiuo pesar in esso altre mercanzie che di soli Alemani, come prescriuono li Ca-
pitoli regolatiui l i'J64, 22. Agosto, numero Decimonono j - ＱＵｾＰＬ＠ 17. Agosto; -
1530, ＲｾＮ＠ detto; - 1546, 31. Maggio; - 1564, 22. Agosto. 

Li Tedeschi soli, o di egual Priuileggio, in essecuzione di Decreto dell' Eccmo 
Senato con Parte dell' Eccmo pien Collegio, sono destinati a spedir in Fontico, e tutti 
gl'altri ｍ･ｲ｣ｾｮｴｩ＠ all' Intrata da Terra. Doppo si ampliò; non solo a Tedeschi parte-
cipanti di Capitolo, Camera e 'l'ano la, ma anco a quei tutti capaci di tal requisito. 
Tant'è però certo, per questi due Decreti restar diffinitiuameute esclusi gl'Italiani; 
quanto che per poter spedir in Fontico le mercanzie de Tedeschi, li loro Procuratori 
Italiani doueuauo giurare di · non auerni interesse, n è in altra forma gli ·restaua 
accordato. E così pure li Tedeschi abbitanti in Fontico giurar doueuano, esser sue i 
nè auer prestato il nome ad altri;- 1604, 31. Ottobre;- 1604, 31. Gennaro; 1

) 

1607, 15. Settembre;- 1607, 6. Nouerubre;- 160!), 30.Aprile;- 1609, 17.Giugno. 
Dalla serie faraginosa di tanti Decreti, Giudizij e Sentenze, che escludono noi 

dalla Dogana di Fontico e oltrepassauano la metà del secolo Decimosettimo, due 
verità certissime si raccolgono : 

Primo. Che contro di noi non hanno gl' Auersarij il possesso de secoli van-
tato di riscuoter Cottimo. 

Secondo. Esser ｲ･ｰｲｾ｢｡ｴｯ＠ che il Giudizio 1577, 6. Settembre, seguito sij ｣ｯｮｴｾｯ＠
Italiani, i quali nè prima nè doppo lo stesso spedirono al Fontico le loro mercanzie. 

l) Ebenfalls more veneto. 
Aùh. d. I. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI. Bd. II. Abth. 12 
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) 
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l) Ebenfalls more veneto. 
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Passando noi alla seconda parte del primo Quesito, cioè: con quali' oggetto sij 
stato a noi commesso di far andar le nostl'e mercanzie alla Dogana di Fontico, e con 

ual beneficio publico o priuato, bencbe a noi permesso non sia di penetrare l' inten-
q ., 't zioni dell' Eccmo Senato, crederes:,imo per CJO esser segm o 

Primo. Per sepparare pienamente le l\Iansioni de Dazij, e come al Stalaggio 

si spediscono tutte le mercanzie procedenti ､ｾ＠ mare per Intrata, .tntt: quell.e d'Italia, 
così auer voluto, che tutte quelle di Germama collassero al Dazw d1 FontJco. 

Secondo. Perche nell' Intrata da Terra vi sono Tre differenze di persone, che 
pagano diuerso Dazio della medema ｭ･ｲ｣｡ｮｺｩｾＬ＠ cioè. ｃｩｴｴ｡ｾｩｮｩＬ＠ Botteghieri, e Fora-
stieri • nell'altro Dazio due sole, cioè Tedeschi, e Gnsoloth. . 

' . 
Terzo. Perche in Fontico moltissimi ·capi di mercanzie di Germama pagano 

maggior Dazio che all' Intrata. 

Qual possi essere anco il beneficio priuato? Risponderemo, che è tutto de 
Signori Alemani, e lo ｰｲｯｵｩ｡ｭｯｾ＠

Per Camera pagano Ducati Dodici, per un Magazen Ducati sei all'anno; -
1510, 19. Decembre. 

Hanno Vinti per cento di rilascio nelli Dazij, e questo solo ha importato a 
beneficio dell' Auersarij, che non l'hanno pagato in anni Dieci Ducati •..•. dal 
valore di Ducati Trecentotredicimila Ottocentoquarantasette; - 1675, 31. Agosto. 

Pagano Dazio per U:<cita sul piano della prima stima d' Iutrata senz' aggionti; 
- 1671, 15. Luglio. 

Hanno il beneficio de Soldifranchi. Hanno Due per cento di rilascio all'entrar 
delle loro mercanzie. Hanno respiro di 4 mesi da pagar il Dazio. 

Questi Priuileggi importano Doziue e dozine di migliara di Ducati a prò de 
Tedeschi. E sappiano VV. EE., che ver il solo beneficio del Vinti per l 00 in anni 
Dieci, principiati Gennaro 1717 sino 30. Decembre 17:2G 1) hanno introdotto in 

Venezia mercanzie per 1l valore e stima di Ducati 313,84 7 su detti, senza paga m eu t o 
di Dazio. Si figurino poi per li altri capi. 

In aggiunta a questi tanti Priuileggi nelli sudett' anni Dieci hanno fatto con 
titolo di Cottimo Ducati Quarantaseimila seicentoquara.utadue, conuertito in proprio uso. 

Da questi importanti donatiui impinguasi e poi partono de qui, come si è ve-
duto più volte. 

Noi Italiani all'incontro non abbiamo alcuni di questi beneficij. Paghiamo per 
moltissimi capi in questo Dazio assai più che all' Intrata da 'ferra, e per le 1\Ierci 

esentate dal Principe se douesse correr il Cottimo, che non lo d eu' essere, abbiamo 
aggrauio intolerabile a confronto dell'altre Doane. 

E pure con questi vantaggi facciamo maggior Dazio di tutti li Tedeschi uniti, 
con questo di più che doue le loro mercanzie per qualunque parte che vengano, di 

l) Diese nicht mit dem venezianischen Kalender stimmende Zeitbestimmun"' diirfte verrathen. 
dass die betrcffendcn Angaben der deutschen Buchfiihrung des Fondaco entuomme; ｾ･ｩ･ｮＮ＠

91 

I 1. Germania tutte li spediscono al Dazio solo di Fontico. t Ponente, ta HL o l , • T . 
Leuan e, lt' 1·mi all' lntrata da Terra, all Uscita, e per ramnto. l' 10 anco mo ISS 

Noi ne spe< m n T e noi "Ì. _ 1709 8. Fehraro; - 1716, 18. Giugno; Essi non pagano ｡ｮｾ｡Ｌ＠ . . , 

- 1726, Ｒｾ＠ Ottob:eie arti del primo Quesito' passeremo a render conto di ｾｵ･ｬｬ･＠
Comptte tutt . .P l' G . l ttt' quando introdotti in Fontico' e quah per-te. Chi s1ano 1 riso o , del snsseguen . 

. r'lllO con tal nome. . . · v· 
sone oggt cor , . a· G ·solotti fù promiscue a Mercanti Trentmi e Ian-D. • Che Il nome 1 n. . . . . · · t 

rreruo. t• ente in Fontico Panni Grisi, di vihssimo prezzo, e . h nduceuano an lcam l' t• 
danti • c e co h' la SJJeRa ùella Camera, nella ristrettezza del an ICO t 'l' tiuano e per se mar . , . G . . 
vendu l l par , . tt r Portici e(J'ualmente che i SuizzerJ e nsom; • 11 O'iauano m esso so o t ' ,..., l a· B 
Fonhco 1 a 

0

n , •1 D . . legl' Arciduchi d' Inspruch e sconfitto Car o 1 or-d be CPS!"O l omimo < • • • F t' 
ma oppo c - . t t ]'b s'applicarono al nerrozw e vemuano m on lCO a f'i rid nssero ID s a .o l ero • " 
gogn .. - 1475, 31. Agosto , 

. con poche mercanzie, 't' di. Berna e FriburO"O dall'imposta delle Due Erano esenti le due commum a o 

t 1495 12 Grnnaro.
1

) t 1· G · 
per cen o; - , . . F . nuovo, nel Terzo soler, ｲｩｾ･ｲｵ｡ｴ･＠ per ｾｉ＠ n-Allenano Sei Camere m ontJCo 'l C tt al 

respiro di tempo' e di più I o Imo' · p o il loro Dazio senza 1508 
soloth. uganan . t 1. scrivaui e O'ià d'altra natura no i - ' d G . · che n>:cuo euano 1 - 1 o 
Console e Tnsom, ' b • _ 1604 8. Febraro. 

9. Maggio; ｾ＠ 1550, 24. Nou.em re,ne ｡ｮ､｡ｮｾ＠ in una Cassa a parte, in un'altra 
Il Dazw pagato da tah perso . . a· C ｾｳ｡＠ della Nazione e Cassa 

quello degl' Alemani, da che presero tl dmerso nome l a. 

de Grisolotti. . 'lt r . per le loro mercanzie di Germania, 
Quando poi si commanrlò a tutti gl a Jalll l Fontico passò il loro 

. . 1 , l' le douessero e potes8ero ne ' . 
andanti e vemenb l c le "Per u . , d tt OJJO il nome de Grisoloth an co a 

l . G . l ｴｾｩ＠ e per CIO a o ar soldo nella ｣｡ｾｳ｡＠ (el IJSO o • ' l l D . 
· - · ,· de della nota ( ｾｾ＠ azw. . , 

tutti li Mercanti Italia m ｣ｾ＠ me sl ve G . , l tf B ben però vero, che n cerco 
Qnesta e la vera stona del nome de n:so o ｾﾷ＠ . a· VV ｅｬ＼ｾ＠ e risposero 

informazion,e sopra queste nome l' ｅ｣ｲＮｾｯ＠ Sena:oda lt·:cessori l • ., 

. t' . v· danti e COSI ecre O. • 1 
che abbraciano h Tren ml e Ian ' , . . li altri due particolan, e qua 

Ci resta finalmente d'umiliare le nobdzie ｨｳ＿ｰｲｾ＠ tgeso e come sia impiegato. 
. d 11' i de 'l'e esc l p t e , . h 

sia la rendita del Cottimo a l ca p l Reui· si o n l\Iazzetti rileuast, c e 
. 'ft' ·. che per a · , l · Sopra il pnmo punto ri ernemo, . t t settanta sette, e nell a tn 

. D f Quattronula set ecen o T 
ascendeua in due anm a uca ·l . diciamo con costanza e ven a 

l h dotta meno. ma noi ta Q tt o anni ancora più e qua c e con_ . D , f Q ttromila Seicento Sessan ua r 
rileuata da Libri Pnblici, che nccauano uca I ｾｬ｡＠ GerJnaro e finiti 30. Decembre ' . . .. r 1717 pnmo l' • r 
all'anno, che in anni Dieci' prmc:pla ｾＮ＠ t ranta due e soldi 3' tuth passa I 

· Q t · 1la seiCen o qua 1726 importa Ducati uaran aseim fi . 
1
691 2') GiuO"no. 

. t" lar bene ciO ; - ' .... o m uso loro et a solo loro par ICO 

l) ('Capitolar' meiner Ausgahe P· 21 ·5· l'h.] 
12* 
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In altro tempo ricercamo questo fatto, da gl' Anersarij naque atto senza che 
presentassero li libri per tall' oggetto; ma non per anno e stata esseguita la sentenza. 
- 1717, 27. Agosto; - 1717, 30. Settembre. . ' 

L'impiego poi di detto denaro nei tempi antichi dissero esser Elemosine, Custodi 
di Passi, conzar Strade, Portinari, Venute de Principi, et altre spese; - 1577 
•• Luglio. - In altro tempo dissero spenderli in Panada et altre cose ｮ･｣･ｳｳ｡ｲｩｾ＠

per il negozio; - 1657, 3. Nouembre. - Finalmente· ne tempi più recenti fecero 
credere a Precessori di VV. EE. d' impiegarlo per l' occorenze del Fontico e della 
Nazione, e poi per il mantenimento del Negozio; - 1691, 10. Gennaro. 

· . Ciò supposto. In fatto per le spese del Fontico tenuti sono a supplir del proprio. Per 
tal motiuo rilasciate li Grossi otto mensuali che pagauano; - 1510, 16. Decembre. 

Per quelle della Nazione tanto più. E mai sarà giusto, che le nostre Mercanzie 
facciano ｐ｡ｴＺｩｮｾｯｮｾｯ＠ all' ａｵ･ｲｳｾｲｩｪ＠ nel Cottimo, che essi 11011 pagàno, nè vogliono pa-
gar? che ｾＱｭｭｭｾｯＬ＠ per . nccauar dinaro per li loro comodi e piaceri; poiche 
nell ･ｮｾｲ｡Ｚ＠ m ｆｯｾｴｩｃｯ＠ non entrano in Casa de Tedeschi, bensì nella Dogana publica, 
dal PrmCipe destmata e di sua raggione. 

, .. ｾ･ｲ＠ il mantenimento del Negozio non è vero spendere gli Alemani; quali sono 
gl utlh che portano con detto danaro al Negozio? Per far accomodar et aconciar 
le strade? ui ｳｾｰｰｬＡｳ｣ｯｮｯ＠ li comuni. Per li Fattori di _jJestre e l\lude? le pagano 
tutte le Mercanzie, Sl nostre che dell' Auersarij, nel loro passaggio; - 1717, 28. Maggio; 
- 1717, 18. Febraro; 1

) - 1719, 24. Nonembre; - 112.1, 16. Febraro. 
Se poi dicessero impie(l'arlo 1'u I,'l ,· · d · h · 1 f · . o ｾ＠ emo!Sme, nspon eressmw, c e essi e acciano 

del propriO; che sono più meritorie fatte da noi? 
Ma, che presentino li Lt'bt·I· e · d ' l'· · ' 1 d' ' . , . . , . . , SI ve ra Impiego e totta mente merso, ne 

Duca h SeJmi!u. all anno Inctrca si possono impiegare in Panada; - 15i7, .. Lu•rlio. 
In altn tempi gli fù i t · t· Il' · · · " . . mpos o Circa ,t Impiego da Persona mforma.ta, che !lOll 

andaua In beneficiO della Me · b ' · · · · · · . . rcanzta, ma ･ｮｾｉ＠ m sod tsfar h loro ptacen e comoÙI 
partJcolan, per parlar con modesti· · t t h I'· · · ' · 

• l. a, an o c e tmpwgo d1 questo danaro e arbi-
trano ｾﾷ＠ a comodo particolare dPlli Signori Alemani. 

Dimostrato il tempo che fu' com d t l' 1 · · · · · .. . . . • man a o a g taham sped1re m Fontico - Qual 
SIJ tl beneficiO publJCo e de chi 'l · t · Ch'. · · · · · ' · 
F t . Q 1 prma o, -- ; l· stano h Gnsolotti, quando mtrodotttnel 

on 1co ; - uali persone corran t 1 
C . . . o con a nome; - Qual possi essere la rendita del 

othmo, e come sta Impiegato. eh t 1 
N . • - e sono ntte e commissioni in(l'ionte da VV. EE.-

on resta a no1 Mercanti u 'l t 1. 
0 

gl' Eccmi s· . o .. mt men e supp !Carie di accompagnar la presente a 
Ignon oamJ, perche ve(l'an l. 't' . . 

fi . . d' · . n ° a ven a, e SI possa conse(l'uire la cellere <hf-
mziOne 1 questo 1mportante ff, . . . "'· 

t . . . . a ai e a consolaziOne d1 tanti sudditi con in(l'iustizia 
pre es1 angosctarst da SJO'nori Aie · 0 

Proll.ss'ta' d 11 ·t·t 0 mam' egualmente chP. di benirrno perdono nella 
l e a scn ura, che per l· t't' d 11 . • ,.., . 

h t t . . · . a vas 1 a e a matena m termini più breui non s1 a po u o Circonscrmers1, Grazie. 

l) more veneto. 
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Altra scrittura della Nazione Alemana presentata alli V Sanij, in materia del suo Cottimo. _ 
(s. d. - fra 15. Maggio e 15. Giugno 1728.) 

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Cinque Sauij alla llfercanzia. 

Alle proue di Fatto e di Raggione ricercate da VV. EE. a noi Consoli della 
Nazione Al emana, concernenti l'esazione del Cottimo, viene supplito prima con la 
produzione del ll,atto, p o scia da gl'Atti publici, che tuttelano la riscossione del 

detto Cottimo. 
Tutti li Libri, che saranno qui sotto per nominarsi, tutti abbracciano le ris-

cossioni del Cottimo, e come che nrtti in tempo vergine, così non può supporsi, che 
per parte auersaria vi sia il corraggio di ponerli in contingenza. 

Li primi Cinque Libri, scritti in carattere Alemano, abbraciano dal 1492 smo 
al 1546, rendendosi osseruabile l' ｾｮｮｯｴｴ｡ｺｩｯｮ･＠ fatta nel primo d'essi, che non si 
douesse far Bollette a chiunq ne ricalcitrasse al pagamento dell'imposizione, come 
dalla traduzione posta nel ProcessPtto [Nota marginale: a carte l J 1) 

Li secondi alfahettati comprendono il corso degl'anni 154 7 sino all'anno 1577, 
et in essi rendonsi osseruabili quei nomi, che vedranno raccolti nel Processetto, la lettura 
dè quali assicura, non essere i medesimi Alemani, ma bensì Italiani [Nota margi-

nale: a c. 3]. 
Frà essi è nominato il Ziliberti, Antesignano de Mercanti 'l'rentini e de 1Ier-

canti da Ferrarezze, che restò condannato al pagamento del Cottimo; ma ciò caderà 
più a proposito, all'or che si esamineranno gli Atti publici, che tuttelano e 

fiancheggiano l'esazioni. 
Li Terzi corrono dal 1580 sino al l G03. 
Li Quarti abbraciano dal l!iU.t sino al l G i!), ne quali sono bensì descritti ｾ＠

nome per nome i Mercanti Aleruani, ma non più . gl' ｾｬｴｲｾ＠ rimanenti non Alemam, 
rileuandosi ne medemi, che con un sol giro di partita, mbtolato per Cassetta, resta-

nano abbraciati. . 
. A lume di che deue auuertirsi, che la riscossion del Cottimo, ｱｵ｡ｮｴｵｾｱｵ･＠ per 

· · · · · d Il N· · ., on ostante quelle medes1me per-mttero s1a conflmta nelle mam e a azwne , CIO n . . 
plesità e dnbbij, che aueua il Publico rispetto a ｔｲ･ｮｴｾｮｩＬ＠ Grisolotti et altn n?n 
Alemani, stante le quali restò con le Regolazioni del Fonbco fatte da questo ｧｲ｡ｕｉｾＭ
. · · · t f Bollette a tali persone senza Il SJmo Mag1strato, prescntto che non s1 p o esse ar _ 

pronto paO"amento del Dazio, in pena i Ministri di supplir del proprio, - le aueua 
o . · 'l 1 · stituì la Cassetta e ｃ｡ｾｳ｡＠pur anche la Nazione per 1l suo Cottimo, per l c 1e m . 

. fl · d t tti i pa"aiDenti delle per-grande del medemo, nella quale p n ma con mr ouessero u o 

l) Die Randnoteri siud auch hier von der Hand des Abschreibers. 
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In altro tempo ricercamo questo fatto, da gl' Anersarij naque atto senza che 
presentassero li libri per tall' oggetto; ma non per anno e stata esseguita la sentenza. 
- 1717, 27. Agosto; - 1717, 30. Settembre. . ' 

L'impiego poi di detto denaro nei tempi antichi dissero esser Elemosine, Custodi 
di Passi, conzar Strade, Portinari, Venute de Principi, et altre spese; - 1577 
•• Luglio. - In altro tempo dissero spenderli in Panada et altre cose ｮ･｣･ｳｳ｡ｲｩｾ＠

per il negozio; - 1657, 3. Nouembre. - Finalmente· ne tempi più recenti fecero 
credere a Precessori di VV. EE. d' impiegarlo per l' occorenze del Fontico e della 
Nazione, e poi per il mantenimento del Negozio; - 1691, 10. Gennaro. 

· . Ciò supposto. In fatto per le spese del Fontico tenuti sono a supplir del proprio. Per 
tal motiuo rilasciate li Grossi otto mensuali che pagauano; - 1510, 16. Decembre. 

Per quelle della Nazione tanto più. E mai sarà giusto, che le nostre Mercanzie 
facciano ｐ｡ｴＺｩｮｾｯｮｾｯ＠ all' ａｵ･ｲｳｾｲｩｪ＠ nel Cottimo, che essi 11011 pagàno, nè vogliono pa-
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) - 1719, 24. Nonembre; - 112.1, 16. Febraro. 
Se poi dicessero impie(l'arlo 1'u I,'l ,· · d · h · 1 f · . o ｾ＠ emo!Sme, nspon eressmw, c e essi e acciano 

del propriO; che sono più meritorie fatte da noi? 
Ma, che presentino li Lt'bt·I· e · d ' l'· · ' 1 d' ' . , . . , . . , SI ve ra Impiego e totta mente merso, ne 

Duca h SeJmi!u. all anno Inctrca si possono impiegare in Panada; - 15i7, .. Lu•rlio. 
In altn tempi gli fù i t · t· Il' · · · " . . mpos o Circa ,t Impiego da Persona mforma.ta, che !lOll 

andaua In beneficiO della Me · b ' · · · · · · . . rcanzta, ma ･ｮｾｉ＠ m sod tsfar h loro ptacen e comoÙI 
partJcolan, per parlar con modesti· · t t h I'· · · ' · 

• l. a, an o c e tmpwgo d1 questo danaro e arbi-
trano ｾﾷ＠ a comodo particolare dPlli Signori Alemani. 

Dimostrato il tempo che fu' com d t l' 1 · · · · · .. . . . • man a o a g taham sped1re m Fontico - Qual 
SIJ tl beneficiO publJCo e de chi 'l · t · Ch'. · · · · · ' · 
F t . Q 1 prma o, -- ; l· stano h Gnsolotti, quando mtrodotttnel 

on 1co ; - uali persone corran t 1 
C . . . o con a nome; - Qual possi essere la rendita del 

othmo, e come sta Impiegato. eh t 1 
N . • - e sono ntte e commissioni in(l'ionte da VV. EE.-

on resta a no1 Mercanti u 'l t 1. 
0 

gl' Eccmi s· . o .. mt men e supp !Carie di accompagnar la presente a 
Ignon oamJ, perche ve(l'an l. 't' . . 

fi . . d' · . n ° a ven a, e SI possa conse(l'uire la cellere <hf-
mziOne 1 questo 1mportante ff, . . . "'· 

t . . . . a ai e a consolaziOne d1 tanti sudditi con in(l'iustizia 
pre es1 angosctarst da SJO'nori Aie · 0 

Proll.ss'ta' d 11 ·t·t 0 mam' egualmente chP. di benirrno perdono nella 
l e a scn ura, che per l· t't' d 11 . • ,.., . 

h t t . . · . a vas 1 a e a matena m termini più breui non s1 a po u o Circonscrmers1, Grazie. 

l) more veneto. 
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Altra scrittura della Nazione Alemana presentata alli V Sanij, in materia del suo Cottimo. _ 
(s. d. - fra 15. Maggio e 15. Giugno 1728.) 

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Cinque Sauij alla llfercanzia. 

Alle proue di Fatto e di Raggione ricercate da VV. EE. a noi Consoli della 
Nazione Al emana, concernenti l'esazione del Cottimo, viene supplito prima con la 
produzione del ll,atto, p o scia da gl'Atti publici, che tuttelano la riscossione del 

detto Cottimo. 
Tutti li Libri, che saranno qui sotto per nominarsi, tutti abbracciano le ris-

cossioni del Cottimo, e come che nrtti in tempo vergine, così non può supporsi, che 
per parte auersaria vi sia il corraggio di ponerli in contingenza. 

Li primi Cinque Libri, scritti in carattere Alemano, abbraciano dal 1492 smo 
al 1546, rendendosi osseruabile l' ｾｮｮｯｴｴ｡ｺｩｯｮ･＠ fatta nel primo d'essi, che non si 
douesse far Bollette a chiunq ne ricalcitrasse al pagamento dell'imposizione, come 
dalla traduzione posta nel ProcessPtto [Nota marginale: a carte l J 1) 

Li secondi alfahettati comprendono il corso degl'anni 154 7 sino all'anno 1577, 
et in essi rendonsi osseruabili quei nomi, che vedranno raccolti nel Processetto, la lettura 
dè quali assicura, non essere i medesimi Alemani, ma bensì Italiani [Nota margi-

nale: a c. 3]. 
Frà essi è nominato il Ziliberti, Antesignano de Mercanti 'l'rentini e de 1Ier-

canti da Ferrarezze, che restò condannato al pagamento del Cottimo; ma ciò caderà 
più a proposito, all'or che si esamineranno gli Atti publici, che tuttelano e 

fiancheggiano l'esazioni. 
Li Terzi corrono dal 1580 sino al l G03. 
Li Quarti abbraciano dal l!iU.t sino al l G i!), ne quali sono bensì descritti ｾ＠

nome per nome i Mercanti Aleruani, ma non più . gl' ｾｬｴｲｾ＠ rimanenti non Alemam, 
rileuandosi ne medemi, che con un sol giro di partita, mbtolato per Cassetta, resta-

nano abbraciati. . 
. A lume di che deue auuertirsi, che la riscossion del Cottimo, ｱｵ｡ｮｴｵｾｱｵ･＠ per 

· · · · · d Il N· · ., on ostante quelle medes1me per-mttero s1a conflmta nelle mam e a azwne , CIO n . . 
plesità e dnbbij, che aueua il Publico rispetto a ｔｲ･ｮｴｾｮｩＬ＠ Grisolotti et altn n?n 
Alemani, stante le quali restò con le Regolazioni del Fonbco fatte da questo ｧｲ｡ｕｉｾＭ
. · · · t f Bollette a tali persone senza Il SJmo Mag1strato, prescntto che non s1 p o esse ar _ 

pronto paO"amento del Dazio, in pena i Ministri di supplir del proprio, - le aueua 
o . · 'l 1 · stituì la Cassetta e ｃ｡ｾｳ｡＠pur anche la Nazione per 1l suo Cottimo, per l c 1e m . 

. fl · d t tti i pa"aiDenti delle per-grande del medemo, nella quale p n ma con mr ouessero u o 

l) Die Randnoteri siud auch hier von der Hand des Abschreibers. 
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sone non Alemane, così che nell'atto stesso che si facceua il pagamento del Dazio, 

si facceua pur anche il pagamento del Cottimo, a differenza degl' Alemani, i quali, 
come hanno abbilità al pagamento del Dazio per il corso d'un mese, così nel ter. 

mine appunto d'un mese veniua e tutta via viene dal Cottimiero estratto il Conto e 
rispettiuamente consegnato a contribuenti. 

L'ultimo colto de Libri finalmente corre dal 1688 sino al anno 1726, aueudosi 
trascielto un 1\feusuale per cadauu' anno per non innoglier in una faragine de Libri 
la materia. 

Questi, sono supplicate l' EE. VV. a riuogliere, percbe abbracciando tempi a noi 
viccini, tolgono ogni dubbio; se le Dite più ｲｾ＾ｧｵ｡ｲ､･ｵｯｬｩ＠ di questa Piazza abbiano 
contribuito e pontualmeute sodisfatto il Cottimo. 

A tutti questi fatti uno ne aggiungiamo, e sono li Libri de riceueri de nostri 
ａｾ･ｲｾ｡ｲｩｪＬ＠ i quali, quando venghino fedelmente presentati a questo granissimo Magi-
strato, vi si troueranno le ricenute del Cottimo da essi pagato. 

Ha creduto il nostr' ossequio di far precedere il Fatto a qualunque Atto publico 
che tuttella il J us della Nazione, perche nascendo dal Fatto la Haggione, più chiare 
appariranno le Publich' espressioni in tale materia. 

Nella regolazione del Foutico formata del 1541 a ripparo de Danni, che nel 
medemo seguivano in pregiudizio della Serenissima Signoria e di l\Iercanti ancora, 
come chiaramente esprime l' ennunciatiua di detta regolazione, doppo auer con il 
secondo Capitolo parlato della riscossione, pagamento de Dazij, soggiunge con il Terzo 
[Nota marginale: a c. 5], che non lasci portar via robba di sorte alcuna dal detto 

Fontico da quelli che non hanno Camera o Magazeno in esso Fontico, se prima 
quelli che le vorranno ｴｲ｡ｾ･ｲＬ＠ sì per conto di Intrata, come per conto d' Uscita, non 
pagheranno tutti li diritti del dctt' Officio. 

Se il termine de Dritti non auesse importato altro che il publico Dazio, sarebbe 
stato superfluo quest'articolo, parlandone a bastanza il secondo et il Sesto. Adunque 
deue intendersi certamente anche del Cottimo, per altro non si verificarebbe, che la 
Reg.olazione fosse a ripparo de pregiudizij che rissentiuano i l\lercanti. 

Coerentemente a una tal massima fù ad instanza de Cottimieri della Nazione 
A.lemana sotto li 15. Luglio 1577 rilasciato nn commandaruento da Gouernatori 
dell' Intrade [Nota marginale: a c. 6], diretto a Vis-Domini del Fontico, che non 
permett:ss.ero la . facci tura di Bollette a q ｵｾｬｬｩ＠ che sono debitori così de Dazij come 

de Cott1m1 che st pagano in detto Fontico, soggiungendo, che se alcuno si selltisse 
agra ｾ｡＠ t o, comparisse inanzi il Collegio, formato da VV. EE. e da gl' antedetti Eccm• Gouernatori. 1) · 

Due furono i corpi, che si agrauarono di questo commandamento. Uno si fù 
di :Mercanti Trentini, l'altro di Mercanti da Ferrarezze, e capo squadra de medesimi 

l) [Zu den hier und im f(llgenden ausgezogenen Erlassen und Entscheidungen vgl. meine 'Bei-triige etc. aus dem Ulmer Archiv' p. 20 ffg. Th.] 
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· Ziliberti [Nota marginale: a c. 7]; ma discussa la materia restò con fù Domemco . . . 
. · d' · 6 Settembre del sudett' anno 1577 con questo formah parole ÙeCJso: 
1l Gm IZlO · · 11 • fi · Al · d l d' 15 L l' ,Che il commandamento tolto per ess1 .1lagm Cl emam. e 1 . ug 10 

passato sia !andato et approbato.': 

Si Ｇｾ｢･＠ ｵｮｾｵ･＠ essendo il commandamento concepito in termini generali e per 
., bl' t ·· da ciò ne succede che OO'n' uno sia tenuto al pagamento del detto 

CIO o Iga oriJ ' t') ·1 l Z'l'b rt" 
· "l h vi eu e tanto più aualorato, quanto che auendo 1 so o 1 1 e 1 e 

Cotbmo, 
1 

c e f · d" · · t 
, lt · D corp1" di Mercanti riccalcitratto al pagamento, urono gm ICianamen e gl a n ue • ' 

dannati alla corrisponsione del medemo. 

con A t passo permettino le VV. EE., che inseriamo alcune parole della sup-
ques o r • 1 8] l. t ta dalla Nazione Alemana contro Ziliberti [Nota margma e: a c. p 1ca presen a • l f 

d t . · di Giudice la quale serue mirabilmente non so o a ar conoscere per es mazwne ' . · · l 
l · 1 · 'to del commandamento 15. Luglio, che voleua tutt1 obhgatt a paga-qua sia o sp1n T • d' . C , 1 

. l'antico possesso che aueua la NaziOne 1 r1scuter. OH par a . mento, ma ancora 

la supplica: · · · F t' h 
Abb. tt.enuto commandamento alli Vis-Domm1 m on 1co, c e non ｾ･ｲＮＭ

., Jamo o d b'to . d" . C ttimt ｾ･ｴ＠ tino, siano fatte Bollette a quelli, che sono e 1 n 1 ess1 o , 

,.faccendosi da ogn' uno, secondo il solito, pa?are." . , . . 
E .ià che, oltre il ponersi in contingenza l' ｡ｮｾｊｃ｡＠ prabca del.l ･ｳ｡ｺｩｾｮ･Ｌ＠ /lent: 

ｾ｣ｷｩｯ＠ SOO'O'Ìunto, che senza titolo i'ia stato CIÒ sempre prabcato' mset.Irerno 
ＺｯＺｵｾｾ［ｾ｡ｾ］ｳｳｯ＠ ｡ｬ｣ｾｭｩ＠ altri pochi termini del ｇｩｮ､ｾ｣Ａｯ＠ 6. Settembre [Nota margmale: 
a c. 7], che mentiscono a ciera apperta la. ｰｲｯｰｯｳｬｺｾｯｮ･＠ =. 

N 8 come ha fino al pre::;ente Da qui in poi la ｾｬ｡ｧｮｩｦｩ｣｡＠ azwne possi ' l 
" c t' " fatto O'Ouernar e metter il suo ot uno. 
, ' h • r espressi termilli, Parlando O'iudiciariamente un CollegiO delegato con ｾ＠ sopra . h 

"' . . . · ui d! q nello s1a c e conuali-h t b.l. on meno ti Jus per l tempi successi ' .' 
c e s a 1 1scono n . ù la Nazwne come si 
dino il titolo per i tempi anteriori' non sa poi ｣ｯｭｾｲ･ｮ＠ ere • ' 

. d' b't ia e capriciosa l' el'azwne. poss1 la stessa accusare ar 1 rar Il N · Alemana la 
Una restrettiua col premtato m JCIO r ::; · . G' a· · e-tò posta a a ＮｾＺＧ｡ｺｩｯｮ･＠ ' 

quale fù: 

,Di poter goueruar e 

,Ducati di Mercanzia; e 
metter il suo Cottimo fino a Grossi Due p:r ｯｧｾｩ＠ ｃ･ｮｴｾ＠

volendo far alterazione alcuna oltre h ｾ･ｴｨ＠ ｇｲｯｳｳｾ＠

Due la non si possi fare senza " ' la confermazione della maggiOr parte dt 

,,q ne sto Collegio." d Il N . ·one e le succesl'i ue 
· f' l" · ente venerata a a azt Questa restrettma n re Igwsam . 

16
•
7 

13 Nonembre 
'l'crminazioni: 1618, 18. Luglio, - 1631• 15: ｬ｜ｉ｡ｧｧｩｾＬｊＭ

1
°
67

'
5 

2. Settembre' -
· 1 d 9 smo a lo - ' • ' 1G70, 17. Marzo [Nota margma e: a c. · . t'fi.' <TI' aumenti di tempo in 

liJ . 1716 2 Decembre - gms I cano "' 
1688, 20 . .1.1 aggw, - e ' · . r d t l d

1
• dedurre che questi 

. l t t a"'gion 10n amen a e ' tempo fatb, e danno ne empo s esso r "' . llidano }' attione della 
sono altretanti titoli et atti puhlici che fiancheggiano e conua 
nostra Nazione. 
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sone non Alemane, così che nell'atto stesso che si facceua il pagamento del Dazio, 

si facceua pur anche il pagamento del Cottimo, a differenza degl' Alemani, i quali, 
come hanno abbilità al pagamento del Dazio per il corso d'un mese, così nel ter. 

mine appunto d'un mese veniua e tutta via viene dal Cottimiero estratto il Conto e 
rispettiuamente consegnato a contribuenti. 

L'ultimo colto de Libri finalmente corre dal 1688 sino al anno 1726, aueudosi 
trascielto un 1\feusuale per cadauu' anno per non innoglier in una faragine de Libri 
la materia. 

Questi, sono supplicate l' EE. VV. a riuogliere, percbe abbracciando tempi a noi 
viccini, tolgono ogni dubbio; se le Dite più ｲｾ＾ｧｵ｡ｲ､･ｵｯｬｩ＠ di questa Piazza abbiano 
contribuito e pontualmeute sodisfatto il Cottimo. 

A tutti questi fatti uno ne aggiungiamo, e sono li Libri de riceueri de nostri 
ａｾ･ｲｾ｡ｲｩｪＬ＠ i quali, quando venghino fedelmente presentati a questo granissimo Magi-
strato, vi si troueranno le ricenute del Cottimo da essi pagato. 

Ha creduto il nostr' ossequio di far precedere il Fatto a qualunque Atto publico 
che tuttella il J us della Nazione, perche nascendo dal Fatto la Haggione, più chiare 
appariranno le Publich' espressioni in tale materia. 

Nella regolazione del Foutico formata del 1541 a ripparo de Danni, che nel 
medemo seguivano in pregiudizio della Serenissima Signoria e di l\Iercanti ancora, 
come chiaramente esprime l' ennunciatiua di detta regolazione, doppo auer con il 
secondo Capitolo parlato della riscossione, pagamento de Dazij, soggiunge con il Terzo 
[Nota marginale: a c. 5], che non lasci portar via robba di sorte alcuna dal detto 

Fontico da quelli che non hanno Camera o Magazeno in esso Fontico, se prima 
quelli che le vorranno ｴｲ｡ｾ･ｲＬ＠ sì per conto di Intrata, come per conto d' Uscita, non 
pagheranno tutti li diritti del dctt' Officio. 

Se il termine de Dritti non auesse importato altro che il publico Dazio, sarebbe 
stato superfluo quest'articolo, parlandone a bastanza il secondo et il Sesto. Adunque 
deue intendersi certamente anche del Cottimo, per altro non si verificarebbe, che la 
Reg.olazione fosse a ripparo de pregiudizij che rissentiuano i l\lercanti. 

Coerentemente a una tal massima fù ad instanza de Cottimieri della Nazione 
A.lemana sotto li 15. Luglio 1577 rilasciato nn commandaruento da Gouernatori 
dell' Intrade [Nota marginale: a c. 6], diretto a Vis-Domini del Fontico, che non 
permett:ss.ero la . facci tura di Bollette a q ｵｾｬｬｩ＠ che sono debitori così de Dazij come 

de Cott1m1 che st pagano in detto Fontico, soggiungendo, che se alcuno si selltisse 
agra ｾ｡＠ t o, comparisse inanzi il Collegio, formato da VV. EE. e da gl' antedetti Eccm• Gouernatori. 1) · 

Due furono i corpi, che si agrauarono di questo commandamento. Uno si fù 
di :Mercanti Trentini, l'altro di Mercanti da Ferrarezze, e capo squadra de medesimi 

l) [Zu den hier und im f(llgenden ausgezogenen Erlassen und Entscheidungen vgl. meine 'Bei-triige etc. aus dem Ulmer Archiv' p. 20 ffg. Th.] 
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· Ziliberti [Nota marginale: a c. 7]; ma discussa la materia restò con fù Domemco . . . 
. · d' · 6 Settembre del sudett' anno 1577 con questo formah parole ÙeCJso: 
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passato sia !andato et approbato.': 

Si Ｇｾ｢･＠ ｵｮｾｵ･＠ essendo il commandamento concepito in termini generali e per 
., bl' t ·· da ciò ne succede che OO'n' uno sia tenuto al pagamento del detto 

CIO o Iga oriJ ' t') ·1 l Z'l'b rt" 
· "l h vi eu e tanto più aualorato, quanto che auendo 1 so o 1 1 e 1 e 

Cotbmo, 
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c e f · d" · · t 
, lt · D corp1" di Mercanti riccalcitratto al pagamento, urono gm ICianamen e gl a n ue • ' 

dannati alla corrisponsione del medemo. 

con A t passo permettino le VV. EE., che inseriamo alcune parole della sup-
ques o r • 1 8] l. t ta dalla Nazione Alemana contro Ziliberti [Nota margma e: a c. p 1ca presen a • l f 

d t . · di Giudice la quale serue mirabilmente non so o a ar conoscere per es mazwne ' . · · l 
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•
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'l'crminazioni: 1618, 18. Luglio, - 1631• 15: ｬ｜ｉ｡ｧｧｩｾＬｊＭ

1
°
67

'
5 

2. Settembre' -
· 1 d 9 smo a lo - ' • ' 1G70, 17. Marzo [Nota margma e: a c. · . t'fi.' <TI' aumenti di tempo in 

liJ . 1716 2 Decembre - gms I cano "' 
1688, 20 . .1.1 aggw, - e ' · . r d t l d

1
• dedurre che questi 

. l t t a"'gion 10n amen a e ' tempo fatb, e danno ne empo s esso r "' . llidano }' attione della 
sono altretanti titoli et atti puhlici che fiancheggiano e conua 
nostra Nazione. 



• 

96 

Vedendosi dalle sopra allegate raggioni e carte conuinti gl' Auersarij hanno 
studiato una ritirata per rendere inoperosi et inutili tutti li sopracennati Publici 
assensi, (Nota marginale: a c. 7.] professando che il Gindicio 6. Settembre 1577 
faccia bensì l'effetto contro a Trentini, ma non già contro a Mercanti e sudditi Veneti. 

Prima di far risposta ad una tale ritlirata, supplica riuerentemente la Nazione 
Alemana questo granissimo Magistrato di poter con la di lui autorità e mezo rileuare, 
quali siano le Persone che vengono nel presente contradittorio; ment.re la prima 
supplica presentata a Piedi Publici e susseguente scrittura prodotta al Magistrato 
Eccmo del Commercio è con il nome di Mercanti Veneti: · 

La scrittura prodotta a questo Magistrato [Nota marginale: a c. 16. e 17.] 
è con il nome di l\Ièrcanti Italiani. 

E la comparsa fatta in contraditorio parimente in questo Eccmo Magistrato è 
sotto il nome di Giacomo Feltre per tutti li nomi· descritti nella Procura i atteso 
che se tra questi vi fosse la Messeda de più Mercanti Trentini, per la loro medema 
confessione, sarebbero dalla parte de] torto e porterebbero sopra i1 volto una maschera, 
che non ben s'adatta con le giornaliere espedizioni che fanno in Fontico. 

Sia pertanto effetto della loro inariuabile Prudenza il formare questa separazione 
e dichiarire nella Tolella da farsi, se siano in essa descritti, come Trentini, o pure 
come Grisolotti, o siano sudditi di Signor Tedescho non partecipanti. 

Deuenendo ora alla risposta della sopra alegata Proposizione resta ·accennato: 
Auer essi torto, Primo per il Fatto, mentre i Libri a VV. EE. rassegnati 

mostrano l'universale pagamento da tutti indiferentemente esseguito. 

Secoudo per il gindiciato, stante che il commandamento è concepito in termini 
generali, et il Giudicio di Laudo, nato sopra il medemo, è senza risserua di persona alcuna. 

'l'erzo per li loro particolari assensi, per auer essi corrisposto il Cottimo anche 
anteriormente ad ogni contesa, C{lme i Libri de loro riceneri fanno patentemente apparire. 

Quarto per le persone che interuenero nel Giudicio 6. Settembre 1577. 

Pt>r non equiuocare nelle Persone refteriremo le parole della supplica della nostra 
Nazione in all'ora prodotta a Piedi Publici, la quale nata in tempo vergine et a 
fronte di chi opponeua, non è presumibile che abbia introdotto Fatti non veri. Ella parla così: 

,Per reuocazione del commandamento Domenico Ziliberti ha citato li Cotti-
,mieri nostri e noi della Nazione prefatta et ha suscitato quattro o sei 
, Trentini e Mercanti da I<'errarezze. '' · 

Per nome de Mercanti da Perrarezze non possono giàmai intendersi Mercanti 
Alemani, i quali in quel Giudicio sosteneuano il pagamento del Cottimo, e ne meno 
i Mercanti Trentini, perche per parte di Trento non vengono Ferrarezze i si che resta 
che per norue di Mercanti da Ferrarezze se intendino i Mercanti veneti o sudditi della 
Serenissima Republica, i quali in all'ora e ne'tempi anteriori negoziauano di Ferrarezze. 

Comunque siasi, quando altro non vi fosse che un Possessorio di Duecento e 
Trenta sei anni, vi sarebbe per parte della Nazione titolo bastante di poter riscuoter 
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. 1 ola raagione della prescrizione di più di Due secoli i ma essendo .1 Cottimo con a s • o • . • . d 1 

· t d l'Atti Giudicij, et Assensi Pubhc1, non crede d1 ouerne esta aualora a a g ' . d . t h . 
qu ' rata senza verun suo demer1to, e m un empo, c e neo-temente esso spog I • ｾ＠ 1 . 
presen •t• p bl. 1·1 manegaio del Cottimo con Reggto 1auoreuo e rescntto . t dall' Auton a u ICa . o • • . 

noscm o 1728 ente ne ha approbata la sua ammimstrazwne. Amen. di 13. Marzo decorso corr 

5. 

Tauolella de riso o G • I ttl e Trentini commandata con Decreto 13. !lagglo 1728. 
(24. Settembre 1728.) · 

Gl' Jllustrissimi et Eccellentissimi Signori Cinque Sauij. alla ｾｉ･ｲｾ｡ｮｺｾｾﾷ＠ . ｶｯｾ･ｾＡｾ＠
. l' b . . lsi dell'arbitraria denominazione de Gnsolotb e. ren ｉｾｉＬ＠ e 

toghere g a usi mua l' P t . ·o come venaono commandati con Il Decreto 
pedire i defraudi al pub ICO. a nmom d' Il' tesa o della 'l'auolella commandata da 

I . to per CIÒ. deuenen o a es . d l 
13. 1 aggw passa ' . Ｂｾｾｦ＠ 1718 aualorata con l' approuazwne e . . d loro precesson 16. 1t arzo , d' ., h 
Termmazwne e . do nella materia quel I pm c e M d o et aO'giOnO"en 
precitato Decreto 13. ｾｲｺｯ＠ ecors '., l ｾｴ＠ ｾｯｰｲ｡＠ la medema hanno terminato e 
hanno trouato di maggwr bene e pm sa u are 
terminato comandato : etc. etc.') 

Data dal .Magistrato de Cinque Sauij alla Mercanzia li 24. Settembre 1728. 

Zuanne . p· Ｂｾｾｦ＠ Ilo - Vtcenzo 1san. . p· ; 2• _ Vicenzo Gradenigo Pro-
Nam - Iero 1t arce S .. Il Ｇｾｾｬ･ｲ｣｡ｮｺｩ｡Ｎ＠

.. p atore - amJ a a lt t Aluise Contarmi rocur , · cura ore -

l ; l-:\T011zi! Seguono • n 

Piero Bigontina d' Ampez. . 
Simon Bernanli, oriondo ｔｲ･ｾｴｭｯＮ＠
B t l Tibon. oriondo Trenhno. 

or o o . d ... r b rghese Biasio Aichpergher, onon o :Sa IS. u . 
(5) Domenico Zattoni, oriondo Trentmo. 

Giacomo Dadie d' Ampe1.. . 
Z tt . tiuo d1 Locha. Alessandro ... anne 1• na . 

Bortolo 'l'reutin, oriondo Trenhn?. . di Lubiana. 
Simon Cauallero, uatiuo del Terntono 

(IO) Rocco Pasini Grisone. . 

Zuanne Bressan, oriondo ｔｲｾｮｴｾｉｯＮ､ｩ＠ Norimberga. 
Gio Giacomo Bruchener, oqon o. F ｾ｢＠

. l. . nùo eh ri urgo. Gio. Battista. Feghe m, ono . · . 
Gio. Antonio Flautini, oriondo ÙI .Monaco. 

Zweck ohne Interesse. . gen siml fiir unsern 13 l) Die hier folgPnden fiinf Beshmmun 
Abh. d. l. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XVI.Bd. Il. Abth. 
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(15) 

(20) 

(25) 

Gio. Matteo Reimacher, da Ulma. 
Martin'Antonio Oliari Trentino: 
Alberto Rossi Suizzero. 
Dauid Fossato Suizzero. 
Domenico Tamossi Suizzero. 
Gio. Battista Scala Suizzero. 
Cari' Antonio Carli ｓｵｩｺｺｾｲｯＮ＠
Pietr' Antonio Rozzi Sui?.zero. 
Bortolo Michieli, oriondo Trentino. 
Mattio Gauber di Villaco. 
Francesco Luciani, oriondo T.rentino. 

II. 

Verbesserungen und ｚｵｳｾｩｴｺ･＠ zu ｬｕｩｬｾｳｩｯＧｳ＠ ｖ･ｲｺ･ｩｾｨｮｩｳｳ＠ der 
Consuln der Deutschen Nation in Venedig. 

(Aus den OrirJiualprotokolle1iJ 

Von 

Dr. Th. Elze. 

16471 vor 15. August _ 1649, 9. Juni. 
.Johann Joacbim Hendel, 

· Christopb Hottenhofer. 
16491 9. Juni - 1651, 24. Januar. 

Anton Pfeffenhauser
1 

Tobias l\Iartin Peller. 
I651, 24: Januar - 16531 26. Augnst. 

Chmtoph Rottenhofer · 
l 

Johann Jacob Burkhard. 
I 6531 I 6 .. August - 16551 23. Septeruber. 

Dame} Bachmeir , 
Paul Bocklen. 

I655, 23. September - I6571 22. August. 
Peter Kresser , 

- Abraham van Colln. 
I657, 22. August _ 16"9 21 D b 

" ' . ecem er 
Franz .Pilgram

1 
• 

Johann Wolfgang Auracher. 

1659, 21. December - 1662, 17. Januar. 
· Franz Christoph Ambtman, 

Johann Leonhard Scborer. 
1662, 17. Januar - 1664, 22. Januar. 

Peter Kresser,. 
Abrabam van Colln. 

1664, 22. Januar - 16661 20. September. 
Johann \Volfgang Auracher 1 

Johann Hieronymus Eberz. 
16661 20. Septem ber - 1669, 26. Februar. · 

Peter Kresser, 
Matthias Lauber. 

1669, 26. Februar - 16701 15. December. 
Ahraham van Colln 1 

;j ' 

Johann Hieronymus Eberz. - An desscn Statt 1 da er 
tritt 1669, 14. Angust: Jobann Christoph Wel:-ch. 

16701 15. December - 1672, 22. December. 
Johann Christoph Pommer, 
l\Ielchior Langenmantel. 

1672, 22. December - 1673, 2. August. 
Peter Kresser, 
Gottfried E i cb ler. 

16731 2. ａｮｧｮｾｴ＠ - 1675, 4. December. 
Matthias Lauber, · 
Johann Jacob Deller. 

16751 4. December - 16791 18. Oktober. 
Balthasar Ertel, 

verreist1 

Georg Christoph von Eberz. - An d essen Statt 1 

tritt 16 7 6, 8. J uli: Gabrie] Mangolt. 

ùa er verreist, 

16791 18. Oktober - 16821 13. Mai. 
Johann \Volfgang Auracher, 
Johann Langenmantel. 

1682, 13. l\lai - 1688, zwischen l. und 15. Mai. 
Franz Christoph Ambtman, 
Philipp Albert Rad. 

1715 (nach 1\Iilesio) - 1720, 4. April. 
Georg 1\Iathias Konig, 
Daniel Amman. 

1720, 24. Aprii - 17221 15. September. 
Johann Georg Herm. Lucker, 
Jacob Bensperg. 
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1722, 15. September - 1731, 1. i\Iai. 
Johann Pommer, 
Johanu Beck. 

1731, l. Mai - 1735, 8. September. 
Felix Fehr, 
Rudolf Kleinschmid. 

1735, 8. September - 1.740, 18. Mai. 
Benedict Hermann, 
Michae] Schiirnbrand. 

17 40, 18. Mai - 17 4 7,. l 7. Mai.. 
Joh. Konrad Schwestermiiller, 
Lorenz Jacob .Mehling (Mel!in ?). 

1747, 17.1\Iai - 1753, 31. Ju1i. 
ｇｯｴｴｦｲｩｾ､＠ Ferdinand Amman, 

Joh. Michael Hermanu. - Statt dessen erscheint spater (z. B. 1753, 
30. Aprii): Joh. Michael Wagner. 

1753, 31. Juli - ? 
J ohann Heinzelmann, 
Georg Stahl. 

III. 

Auszug aus Marino Sanuto. 

Sanuto JJlarino Dim·ii. 

Volume XXVIII. Carte 114. tergo 115. 26. Gennajo 1519. more veneto. 

In questi zorni adi •.. di questo mexe successe che s. Pasqua! Graùenigo, 
qm s. hieronymo da San Lio e Visdomino in Fontego di Todeschi hauendo amicitia 
con quelli mercanti meno uno Todescho a disnar con lui nominato Cristophoro 
Focher et qual a caso vete una sua sorella bellissima e li fo tochar la man dicendo 
questa e mia sorella a uu difetto e bella e povera e no ha dota di mari d arse, lui 
disse: e gran pechado e si potesse hauer una simile la toria senza dotta ; et lui disse 
le al nostro. comando si vuj la vole. Il todescho rispose deme tempo che serina 
a mio padre che sil sara contPnto la toro di gratia con farli bona contro dotta et 
per esser bellissima dona: il Gradenigo fu contentissimo, scrisse al padre et vene la 
risposta et cussi la tolta per moglie datoli zoje per ducati ... et fato contra dota 
de ducati 4000, si che e sta la sua ventura. L altra sorella e marida in s. Piero 
Soranzo qm s. Zuaue da caualim la madre fo fia di s. Beneto Barbarigo. -

l l l.,_ ______ _ 
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