
UN MANOSCRIT'l'O SULLA STORIA DI VENEZIA 

Le relazioni romeno-italiane risalgono lontano nel pasato. Con 
premessa di base la romanita dcl popolo e la !latinita della linqua ro
mena, i legami tra Romania e Italia hanno rilCevulto,, nello scorrere 
continuo dei secoli, forme diverse lli manifestazione ne! campo clei 
:fenomeni politici, economici, culturali e religiosi. 11 complesso delle 
relazioni romeno-italiane e stato studiata nel 7° decennio ed i ris-oltati 
sono stati presentati in un esposto in sintesi1. 

Jn caso di queste relazioni, aspetta la swi valorizzazione una rioca 
eredita spirituale di provenienza italiana, o che riguarda il fenomeno 
italiano, attuata nell'esistenza di docwnenti, manoscritti, [ibri rari, og
getti d'arte ecc., che si trovano in archlvi, biblioteche documentarie e 
musei di Romania. Questa situazione caratterizza anche il periodo che 
se:gue IJ.'anno 1600, periodo che non e stato ancora studiata sistematica
mente rispetto ai 1egami romeno-italiani, quando h.anno penetrato nelle 
provincie romene, in modo conosciuto o sconduto, le piu concludenti 
i:,rove delia perennită della spiritualila italiana. Certo, la loro pre
senza in diverse instituzioni di cultura non deve sorprendre, dato che, 
<l.opo l'anno 16002, i legami romeno-itaLiani non diminuiscono, al con
tr.ario, sono diventati piu intensi, rcon il momento culmina~te nei se
coli XIX-XX. 

Possiamo esemplificare i rapporti romeno-italianl con il caso di 
un manoscritto sul govemo di Venezia. Conservato nel1a biblioteca di 
un'instituzione di prestigia di Alba Iulia, il manoocritto e gia stato 
1'oggetto di ricerche, essendo stato restituito al circulto scientifico 
romeno3• 

,I) Descrizione del manos~itto 

Nella biblioteca del Museo deU'Unione di Albia Iulia4 sl conserva, 
con la quota 245, una miscellanea, rerlatta in italiano e in francese, con 
una grafia diversa nelle sue parti. U ldocumento !lnisura millimetri 

1 G. Lăzărescu, N. Stolcescu, Ţdrile Române şi Italia pcînd la 1600 (1 paesi 
romeni e l'Italia fino a 1600), Bucureşti, 1972, 405 p. 

2 Visto, per es.: Luminiţa Beiu-Paladl, Romantismul italian şi literatura 
română a secolului al XI X-lea. Relaţii şi similitudini ( Il romanticismo itaLtano 
.e la letteratura. romena del XI x• secolo. Relazioni e slmllitudiniJ, Bucureşti, 
1982. 

3 I. Mârza, Virginia Lazăr-Corb, Un manuscris despre guvernarea Veneţiei 
(Un manoscritto sul governo dl Venezia), in Apulum, XIV, 1976, pp. 209-223. 

4 Relazioni su questa biblioteca da D. Radu, Muzeul Regional Alba Julia . 
.Scurtă privire istoricii (Museo Regionale Alba Iuita. Wepilogo storico), in Apu
lum, VI, 1967, p. 559, 571-572. 
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230X 174, la superficie del testo misura millimetri 197 Xl52. E cost1-
tui to di 5 parti. 

l) Serenissimo Principe, pp. 1--12, e un.a specie di rapporto, scr1-
tto lin lingua itialiana, con un inch.iostro marrone, scolorito, con una 
grafia 1eggibile faci.lmente. Firmatario: Antonio Capelio. Luogo e data 
della stesura; IParigi, il 12 dicembre 1790. Ha come punto din rifen
mento gli avvenimenti torbidi deli'intervalio della rivoluzione fr.an
cese (1789). 

2) Serenissimo Principe, pp. 13-35, e un esposto sulla situazione 
del Regno di Napoli, nel contesto politico europeo, delia rivoluzione 
francese. E stato steso in lingua italiana, con caratteristkhe simili al 
sudetto. Mancano le pagine 21-24. n firmatario non e accenato. Un 
qualcuno Businello appare notato solo alla fine della miscellanea, dn 
una specie di sommario. Luogo e data delia stesura: Napoli, 1'8 ottobre 
1793. 

3) La Convenzion Nazionale all' Armata della Repu.bbLica rotto le
mura di Tolone pp. 36-38. L'appello e scritto in lingua Haliana, ma 
con una grafia diversa, che pare molto pii:1 negligente dei primi due 
do-cumenti. Riferisce alla liberazione della ci.tta di Toulon dalle mani 
degli Inglesi (il 19 dicembre 1792). · 

4) Ufficio del Cittadino d' Alemand autorizzato dalla Rep(ubbLiJca 
F'rancese App::irti da Ser(enissi)ma Repubblica di Venezia, 2 pagine. 11 
documento e un saluta in lingua italiana, riiferisce alla missione diplo
matica di Alviso Quirini in Francia, ste;o su carta volante, con misure 
millimetri 290 X 192. Ha una grafia parti.colare rispe-tto ai primi tre 
documenti di archivio. Firmatario: Alviso Quirini. Data della stesura; 
il 6 marzo 1793. 

5) Di.scours du Noble M(onsieu)r Quirini envoye de Venise le 17 
thcrmidor, 3 pagine. Il discorso e reidatto in lingua fran.cese, al fine 
del XVIH0 secolo, con una grafia in caratteri piccoli ma eleganti, su 
carta blu, con misure in millimetri ,227 X 187. Appare come una copi<:~ 
o un riassunto dopo il documenta originale, il quale contiene il dis
corso del messaggero veneto davanti la Convenzione Francese. 

6) Del Governo antico Della Repubblica di V enezia Delle Altera
zioni, e Regolazioni di Esso Delle cause e tempi, che sono succesi fino 
a giorni nostri. Discorso Storico Pdlitico Del N. H. e Antonio Mauzzo 
fu de E. Francesco p 11az. pp. 1-236. E, infatti, la parte la piu ampia 
della miscellanea. Tra i documenti di archivio prima e dopo îl dis
corso storiro- politi;co c'e un foglio bianco. Fig. 1. 

Il documenta e redatto m lingua ,italiana, in una grafia non pro
pria omogenea ma curata, che sembra essere il risultato di una sola o 
al di piu due mani. I1 testo e steso su carta assai buona, poco porosa~ 
din ,colore bianco5, con inchiostrn bruno. Nel testo sono iinselii.ti, qua 
e la, br,ani dai lavori degli autori studiati 'da Antonio Mauzzo. Le pagine 
hmmo un aspetto grafico assai dilettevole, -con una margine nella parte 

5 Secondo la filigrana del manoscritto, un· leone stilizzato, pare che la· carta 
sia di origine· ven·eziana. Cf. C. M. Briquet, Les filigranes. ·Dictiormaire historique 
des marques du papier des leur appartion vers 1282. ;usqu'en 1600, III, Paris. 
l!JC7, nr. 10.478-10.511, p. 239. 
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superiore, ed i brani latini sono stesi ron una scrittura molto pm 
piccola. dell'italiana, cosa che ci aiuta distin.guere, proprio da prima 
vista, le due s:critture. 

11 manoscritto e stato numerato, all'inizio, con pagine 228. 11 nu
merare non corrisponde alla realtă, periche piu di una p«gina e stata 
numerata due o tre volte. In questo modo, nel manos-critto si ripetono 
le pagine 88, 94, 107, 167, lll8, 182, '222. Mancano le pagine 113-129. 
Dopo il nuovo numerare, il manoscritto ha 236. Se si aggiungono 1 

fogli non scritti (undid) della fine, il 'documenta totalizza 247 pagdne. 
Alla pagina 1242, appare un Indice, do,ve si precisa, in modo conciso, 
il ieontenuto del testa, ecceto i due documenti a parte, che hanno 1a 
forma di fogli volanti. Nello stesso contesta sono nominati gli autori. 

11 manoscritto sul governare di VenezÎia non e terminato. Questo 
dettaglio lo scopriamo, a'Ssai facilmente, a causa di mancanza di con
-sonanza tra l'lndice (pp. •l-2) e la 'fine del documenta. Questo finisre 
<l'un tratto, con il capitalo seconda, libro seconda, ,che tratta Del Con
.siglio -di Quaranta. Mă, nel Indice e accennato anche il libro terzo 
DegLi acidenti, e mottivi che causarono, e il libro quarto, per il quale si 
precisa il ,capitalo •concernente a La regolazione del Consiglio di Deci 
·i'cnno 1582 con le parti e ordini in essa stabliti. Altrettanto, nello stesso 
"indice, e aocennata anche la Storia 'dell1a Correzione del 1628. Suppo
niamo che !i. fogli bianichi ::he si trovano ancora oggi alla 'fine del ma
nc,scri'tto, dovev,ano essere usati, ma, per ragioni non chiari, non si e 
riuscito il terminare del lavoro. 

Il manoscritto sul governare di Venezia, dovuto a Antonio Mauzzo, 
:si conseriva arlesso nel fonda di libri vecc'hi del Museo di Storia di Al
ba Iulia. Sul primo fogli bianco, ,in dma, angolo a sinistra, c'e ia 
registrazione d'inventario: ,,Inv. Gen. N° 14. 403/1952". Nel registro 
-con l'Inventario ,gener.ale. del Museo din Storia di Alba Iulia (dal creare 
dell'istituzione) appare, per l'anno 1952, al numero generale 14.403, 
il codke italiano collezionato i1 31 ottobre 1952 da Dumitru Ciumbru
dean. Si annota che il documenta e stato procacciato da Virgil Vingăr
:zan di A1ba Iulia. 

Confurmemente aNe in fomn:azli:oni •ricevute da Virgil Vingărzan, 
risulta. che jJ: manoscritto italiano, insieme a qualche li'bro pervenuti 
nel patrimonio del Museo din Storia di Alba Iulia, e stato acquisto 
prima del 1952, per il modeste prezza di lei 150, da un commerciante 
d1 roba veCJchia di Alba Iulia, di suo nome Gerghely Mikl6s, deceduto 
nd frattempo. Da chi avrebbe comprata il manos,critto questo commer
-ciante di roba vecchia? Come sareb'be pervenuto in Transilvania, pro
pria ad Alba ,Iulia? Come e stato transportato il manoscritto da Italia 
in Transilvania? Quanda? Da chi? Eoco qualche domanda ancora senza 
risposta. 

Alia pagina 244 det manoscritto appa.e una noticina, scritta con 
inchiostra del colare ,caffe, a meta cancel1ata, di colare giallo, bagnata 
di acqua: ,,Sigi(nor)" Domenico Coseo Dio". Non e una cosa impoosibile 
che questo Domenico Cooeo sia, alla 'fin fine, l'uno clei proprietari, forse 
l'ultimo, del manoscr:i,t'to. 
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Chi e, in realra, l'autore del manoscritto? II poco conosciuto sto
rico veneziano Gio. Antonio Muazzo (nato a Candia nel 1621 - morto 
a Venezia nel 1702) appartiene 2.d una molto veochia famiglia aristo
cratica di Candia, giă accennata nei documenti del 1068. E stato un 
soldato e un grande amante delle leUere. Ha preso parte alla battaglia 
di Fochiest (1649) procedendo eroicamente, cosa che ha determinato 
il Senato veneziano ,attribuirgli grandi onorenze. G. A Muazzo ha fatto 
parte dell' Accademia dei Delfid dove teneva la carica di consigliere e 
censore. Si dice ,che possedeva una biblioteca rkca di libri e manos
critti. E stato seppelllito in Venezia, il 1702, nella chiesa San Francesco 
della Vigna. 

Secon-do certe fonti documentarie, l'opera storica di Mauzzo com
prende 11 (undici) s-critti: 1) Orazfone funebre, redatto alla. morte di 
Matteo Zeno. 11 manuscritto, in 4°, c stato redtato nel 1643, sopra 11 
cadavere del defunto; 2) Ristretto 'dell'a · storia di Candia, una stori~ 
abbreviata di Candia fine alla suc.1 caduta sotto il dominio ottomano; 3) 
&oria dell'ultima guerra di Ca11dia; 4) Cronica delle famiglie venete, 
concernente alle fomiglie che avevano abitato in Camlia o che erano 
state mandate in colonia; 5) Raccolta di parti ed ordini in materie delia 
nobilita veneta; 6) Sommario del governo politico: 7) Storia del Governo 
c:.11tico e presente della Repnbblica Veneta. II manoscritto autografo 
dell'opera e stato custodito, all'inizio, nella biblioteca di Zaocaria So
grede di Santa Sofia, poi dalla familia Balbi e finalmente, dal conte 
Leonardo Trissino; 8) Dell governo antico della Repubblica Veneta, 
manoscritto diviso in tre !ibri, che si trov.ava al senatore Gio,vannt 
Capello; 9) Parti antiche, appmtenendo al nobile Cape1lo, diviso -în tre 
volumetti contenendo 103 parti; 10) Index legum, manoscritto con
oernente gli ordini ed i decreti notati nei suoi Ziboldoni (quaderni elf 
c1ppunti quotidiani) sugli avvenimenti inrerni dal 1202 al 1677; 11) 
Diario puntua;le e '!>€ridica. . . riguardante agli avvenimenti relativi· 
all'assed.io e alla dtfesa del regno din Candia fra 1667-16696• 

Come risulta da questo appunto su Gio. Antonio Muazzo, ci trovia
mo davanti a una storiografo veneziano, autore di opere interssanti, !a 
<.ui attivită e troppo poco conosciuta in Romania. Certamente, la pre
senza di uno dei suoi m.1.noscritti nel nostru paese e una prova indis
cutibile dell'interesse che questo manoscritto abbia generato su di un 
leltore, del -cui nome rest.a, purtroppo, anonimo. 

In dipendenza delle informazioni che deteniamo su Gio. Antonio
Muazzo, dobbiamo provare a stabilire il datare del manoscritto, ben
che esiso non porti nessuna nota in questo senso. 11 manoscritto dovuto
allo storico venziano non puo appartenere, in modo ragionevole, che
alla fie del secolo XVII0, dato che nel 1702 l'autore trapassa. Un altro-

6 Per informazioni sulla vita e l'attivită di Gio. Ant. Mu::izzo, vedere: M .. 
Foscarini, Delia letteratura i:eneziana libri otto, I, Padova, 1752, n. 318, pp. 
331-332; idem, Della lettcratura vcncziana, ed altri scritti intorno ad essa, Ve
nezia, 1854, n. -3, pp. 352-353; L. Ferrari, Onomasticon repertoria bibliograţico• 
dtgli scrittori italiani 1501 al 18:50, Milano, 1947, p. 482: Em. Ant. Cigogna, DeLLe· 
facrizfont veneziane, 1824-1953, :II, p. 390; IV, p. 641; VI, p. 808. 

Siamo riconoscenti al Prof. Dr. Mariano Baffi (Roma) per i dati comunicatii 
su!l'attivlta dello storiografo Gio. 1\ntonio Muazzo. 
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-elemnto del datare e l'asserzione di H. Kretschmayr che fa la menzione 
che il manoscritto, si.curamente il codi'C'e originale, c stato stampato a 
Venezi.a, nel 16807. A sostegno della stessa datazione c'c anche J.a grafia 
<lel. proprio manoscritto, ph:1 vecchia di que-lla che si trova ai primi 
cinque brani chel sono sta ti datati, come ao sappiamo, aUa fine del 
~VIII0 secolo. Un'altra prova a favore del datare d~l matnoscritto c 
.a.nche l'opera di Marco Fos ·:arini, apparsa nel 1752 a Venezia, opera 
in quale anche noi troviam0 infcrmazioni sull'autorc del manos-critto. 
V:sto che l'opera di M. Fos-carini e stata pubblirata nel 1752 e Gio. 
A..tonio Muazzo e vissuto tr:1 1621-1702, il codice non puo appartenire 
che alla fine del secolo XVII0• La copia des manoscritto trovantesi ad 
Alba Iulia apparttiene alla fine del XVII0 secolo oppure, per ii piu 
taroi, alla prima meta del se.:-olo seguente. 

Strettamente rnllegato al datare del manoscritto e ;anche ;il pro
blema della sua autenticita. E questo manoscritto sulla storia di Vene
zia, conservato adesso dell Musec nella Biblioteca dell'Unione di Alba 
Iulia, un originale o soltanto una copia? Le informazioni bibliografiche 
da noi conosciute ci dicono c:he il manoscritto e stato, per un intervallo 
di tempo, nella possessione del senatore Giovanni Capello, farse giusto 
dopo la morte deLlo storico Gio. Antonio Mauzzo. Lo stesso senatore 
aveva in possesso an:che il manoscr:itto P.:irti anticlri. Una !firma del 
manoscri.tto conferma quest.a aifermazione, sostenuta da Marro Fosca
rini. Si tratta del hrano inizialc della miS('ella:ne:1, intitolato Serenz-. 
ssimo Principe, firmato Aritonio Ca:peHo. Facen:do un avvicinamento 
t•·a il nome accennato da MJrco Fos-carini, cioe Antonio Capello, ed il 
firmatario del primo hrano del m'anoscritto del MtJS:CO di Alba Iulia, 
dunque Antonio Capello, si pub sostenere ,che il manoscrHto e una 
v;iriante somigliante all'originale, firmata da Antonio Capello e datata 
12 dicembre 1790. E possible che questi nomi appartengano, in fondo, 
ad una sola .persana della hmigh.a Capello di Venezia, famiglia che ha 
<lato Wl rappresentante dipl0matico e ha mantenuto relazioni amiche
voli con Gio. Antonio Muazzo, visto che il codi.ce era in possesso di 
•Giovanni 'Qapellb. A questa varUante ~~fian'te a:U'origjnaJle sono 
s~ati aggiunti, da uno <lei proprietari, i brani gia rammenta.ti. In 605-

t~gno di questa supposizione c'e anc:he il dettaglio conforme al quale la 
variante di Romania non e wmpleta, neppure non porta qualche segno 
di autenticita. Anche sono r'Onosciute piu varianti del codice originale: 
Cod. Marc. it., VIII, 102; Museo civico, cod. Correr 881, Wîener Natio
n,1lbihliothek 5925 e 127346. 

II) Contenuto del manuscritto . 

Di questo punto di vist.a, il manoscritto presenta un alto valore, 
pur assendo solo una variante dell'originale, per ,l'interessante e turnul-

, H. Kretschmayr, Geschichtc t•on Venedig, III, Stutţgart, 1934, p. 583. 
·8 Ibidem. 
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tuosa stor'ia della Repubblka di Venezia9. U documento in se comporta 
una vera importanza per gli storiogra'fi veneziani. In questo ordine de! 
discorso, il manoscritto e degno di esser segnalato, messo in 'lu~ e rie
pilogato per il contenuto d'idee in prospettiva della sua valorizzazione 
ulteriore doctnnentaria. Questo e, infatti, lo scopo di questo saggio, dove 
affronteremo solo la parte del manoscritto concemente il governare d1 
Venezia, d~to che gli altri brani, con riferimento ai problemi di storia 
moderna europea, dovrebbero essere stud.iati in un altro quadro. 

TI libro primo, capitolo 1: Come si governasse la Citta a Venezia 
ne::· su.oi p(ri)mi principilO, 

Se si prova fare un esame retrospettivo sulla vec-chia storia della
cittă di Venezia,, Antonio Muazzo i5ostiene che, !fino verso l'in'izio de] 
v"() secole (452), k1 gente delle palutli e degli stagni non avr.ebbero avuto 
un dirigente ,(signor). In mezzo del v0 secole (452), la popolazione ha 
deciso eleggere un tribuno. Facendo suo il punto di vista dello stori
grafo Niccolo Zeno, Muazzo considera che la popolazione non ha voluto 
riconoscere i messaggeri padovani come rappreisentanti di un potere-. 
Nello stesso tempo, gli abit:mti Iii riuniscono e formano il Grande Con
siglio ed eleggono il ]oro tribuno. 

Il governo -con tribuni, dopo i1 vecchio uso romano, dura fino 
ciroa la fine del vn° serolo. quando, a .causa di spesse invasioni dei 
longobardi, si e sentito il bisogno del1a scelta di un unico dirigente. 
ln queste condizione a,ppare un duca o un doge, che doveva prestare i1 
giuramento allo SC'OJ)O di governare con rettitud:ine -Io Stato. Col tempo, 
il doge ries-ce guadagnare :m potere illimitato, mostrando anche una 
specie di !!ispotrsmo nella politica interna ed ester.a. Nonostante, pe:
:i fatti piu importanti, il doge era -costretto consultare anche il popolo. 
Di questo esercizio del potere si forma, piu tardi, un'assemblea deI 
popolo, nominat.a in qualche s<:'rittura storica Plenu et Generale Cons-1-
lium Communis Venneti.arum. Verso la fine del capitolo, l'autore discute 
11 problema della crea.zione e degli obblighi del magistrato (1032) e tleJ 
ruolo compiuto dai cosi detti consiglieri in determinate faccende pu
bbhche iniziate dal doge. 

Capitolo 2: DeU'Autorita et Ellezione del doge, l\lloderazione e He
golaz(ion)e di essall. 

Indubbiamente, la popohzione di Venezia e stato, tra b,evc tempo. 
insodâisfatttil dal governo d':'Spoti<'o de.i dogi. Con punto di partenza 
questa situazione concreta, i rappresentanti del popolo hanno fatto 
piu proposte, fra le quali due piu importante: a) riduzione del potere 
eccessivo del doge nelle faITende pubbliche e b) regolazione dell'ele
zione de-1 doge. In questo contesta, si <leve sottolineare che şi preconi
zzava l'fostituire di un consiglio di 480 dttadini, per an.no, muniti di 

9 Per la storia generale di Venezia, cf. P. Braunstein, R. Delort, Venisl' 
portrait historique d'une cite, Paris, 1971, 253 p.; H. Kretschmayr, op. cit., 1, 
1905, XVII+522 p.; Ferd. Phillipi, Geschichte von Venedig, 1-5, Dresd('n, 192~; 
Ar.t. Battistella, IAJ republica di Venezia nei suoi undici secoli di storia, Ven ?

zia, 1921, XIV+848 p.; Ch. Diehl, Une rcpublique patricienne Venise, PariE. 
rn21, 316 p. 

1-0 Del Governo Antico D,,'la Repubblica di Venezia / ... /, pp. 3-22. 
11 Ibidem, pp. 23-39. 
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attribuzioni simili a quelle del doge. Allo stes-so tempo, sl mirava a 
<'Onsol.'iâare gli in~arichi degli consiglieri ed a eleggere dirigenti per le 
provincie. L'organiz:tazione di magistrature o cariche, come sono state, 
per esempio, il magistrato d,?gli stranieri e il consiglio dei 40 cittadini 
(che mlrava nsolvere problemi civici, econom.id c politici) avevano 
per lo scopo finale la limitazione dell'autoriti abusiva del doge. 

Capitalo 3: Del Maggior Consiglio, e sua Oi-igine12_ 
Come. si puo vedere proprio dal suo titolo, il terro capitalo del 

primo libro tratta di un pwblema p,articolannente importante: il Gran
de Consiglio e la sua orignie. Questo strumento di limitazione del po
tere eccessivo del doge e stato creato, conforme al sapere di Antonio 
Muazzo, in tempo del doge Sebastiano Ziani {settembre 1172 -- I::J 
aprile 1178). Dopo aver pr0cisato qualche dettagrio su fa cosl dett-i 
Cnncione, a.ssemblea costituitd di cittadini di ogni condizione, conv~ata 
piu volte arbitrariamente dai dogi, ·per l'approvazion.e di deliberazioni 
iper esempio: vendita di beni pubblici, sistemazione delie frontiere, 
.. iccordare di feudi ecc.), l'autore esporre, in breve, la disputa tra gli sto
riografi Nkcolo Crasso e Gasparo Con1:1arini su questo tema. Concione, 
Islituzione rim.ru;ta a discrezione dei dogi, e stata abrogata circa ii 
1423. Essa appare, da un p;1:1to di vista, come precursore del consiglio 
c,)mposto di 480 cittadini. 

Capitalo 4: Come si componesse il Mag(gior) Cons(igli)o e sue He
gc,lazioni 3_ 

Seconda le informazioni din Antonio Muazzo, il Ma:ggior ~onsiglio 
e stato creato nel 1172, in tempo del doge Sebastiano Ziani. Era com
p,15to di 480 dttadini che rappresentavano 80 quarti-eri (6 cittarlini per 
un quartiere). Si elggeva, d'abitudine, per un anno. In giorno di San 
Mkhele (8 novembre), si C3mbiava la sua 'C'Omposizione. o al m.eno 
erano reglemerwa\ti .alcuni problami intt,erni. Ques,to capiitolo mostra 
chiaramente che, all'inizio, per l'ingres:so nel Maggior Consiglio, stru
mento ehe moderava l:autoritâ del doge, non erano neces'Sclr'i.e partico-
1ari ron'dizioni. Piu tardi, sono apparse limitazioni di ogn-i genere, come, 
per esempio, }a legge del 6 marzo 1296, di tempo di Gradenico, 1,a quale 
h] fatto molto difficile la penetra.z:ione <lei dttadini nel Maggior Con
siglio. Simultaneamente con }'entrata in questo foro. i cittadini dis,po
ne-vano di una certa superiorită sociale, ricevano a-nche una specie di 
nubiltâ, 1,a loro appartenenza al Magg'ior Con:siglio es..c;endo. da, un punto 
di vista, simlle all'attribuire di privilegi , rosl come si attribuivano nel 
Medioevo. 

Capi tolo 5: De soggetti che componevano il Grand Consiglio Dopo 
la sua Regolazione14. 

Col tempo, per l'ingresso nel Gran Consiglio, fatto diventato, alla 
iir.e, un vero privilegia, pieno di signifkati morali e materiali. sono 
emesse 1eggi che opponevano seri dmpedi'menti ai quelli che desi.d'e
ravano un posto nel organo dirigente delia Re,pubblica. In quel tempo 

Ci Ibidem, pp. 40-51. 
L1 Ibidem, pp. 52-66. 
14 Ibidem, pp. 67-81. 



188 I. MARZA 

si a-ocordava un grande credita al problema dell'eredită, cioe solo li cit
ta<lini di quali gli .antenati nvevano svolto,. molto anni prima, un'atti
vita nel'a stessa instituzione, ,wev.:mo il diritto di far parte del Gran 
Consiglio. L'ingresso nel Gran Consiglio era ancora piu complicato a 
causa degli elettori. E sttata necess:1ria anche una regola.zione, il Libro 
det 1315, che preve<leva pi(1 pene per le azioni abusive degli eletto:ri 

Capitalo 6: Di ·quelli -::he ottenevano l'ingresso del M(r1ggioJ; Con
s(igli)o per grazial5, 

Si sa che l'ingresso nel Gran Consiglio si faceva, nella prima fase 
della sua evoluzione, in due modi: a) in ba:se al principio dell'eredita, 
cloe se i genitori avevano svolto attivita nel quadro dell'instituzione, 
metodo usato abusivamente finalmente, perche si falsifkavano doru
menti riguardanti alia Jiliazione; b) il principia de~'.'ottene,-e kl bene
volenza, la gl'azia, che p:i htto possibile che, dopo l'anno 1321, ,in se
guito al conflitto <'0n i genovesi, siano state annobilite, per benevolenza, 
p€.r Grazia, 30 famiglie. 

Ambedue i principi sono stati sottomessi a molte interdizioni. ln 
caso di ottenerc la g.razia, si os'Servava, piu di aLtro, 11.'aiuto dato da'i 
cittadini in c.asi di grande pericolo per la Repubblica. Cosl, in seguito 
della guerra <li Chiogia, sonrJ state innobilate 80 famiglie veneziane. 

Capitolo 7: Del Mag(g)ior Consig[ioIG. 
Antonio Muazzo mette în risalto, in questo capitalo, una serie di 

problemi rispetto al modo Ji elEzionc del Maggior Consiglio, proced:J
mento sottomesso a numerose modificazioni, partirolarmente dopo l'anno 
1260. In quanto rigua:rda le elezioni nel Maggior Consiglio, non e pos
sibile fornire informazioni precise, perche le regole cambiavano sem~ 
pre, anche piu volte per anno. Per esempio, il numero dei membri del 
Maggior Consiglio dei 480 en altro, tutte le volte che c'erano elezioni. 

Capitolo 7 qui si tratta <li cose concernenti la guerra di Candi,a. 
L'autore si riferisce, certnrnente, alla guerr.a vene.to-turca (aprile 1645--
settembre 1699) durante kt quale i veneziani hanno ottenuto la vittoria 
della flotta in Dardanele (luglio 1656). Durante questo conflitto i tur•
chi hanno assediato 31!1che Candi,1 (1658-1669). Antonio Muazzo da piu 
bbelle ·con 'famiglie venezia,w assodate nella guerra di Candia e Mo
reea, tabelle partkolarmente intercssanti per una pos.sibile storia di 
famiglie della citta delie lagune. 

Oapitolo 8: Delia Autorita c Jncombenza del Mag(gio)r Cons(igli)o1 i: 
C'c, scnza esagerazione, l'uno <lei pit':1 appassionanti capitoli ris

petto a questa istituzione. Dopo aver ra-ssegnato piu modi in quanto 
riguarda, i tipi <li elezione per il Maggior Consiglio, si elene.ana le attri
buzioni di questo organo dirigente, il quale god'eva dellia farna e d1eJ 
ruolo di un foro tutelare, oxupandosi piu di elezioni e la distri:buzione 
di caric-he per .:ikuni organi subalterni, come per esempio, il Consiglio 
di Pregadi ecc., che di risoluzione dei problemi ordinari e straordinari. 
Cosl come sottolinea l'.auton\ tra il :Maggior Consiglio e il C.Onsiglio di 

1s Ibidem, pp. 82-102. 
16 Ibidem, pp. l0:l-l3D. 
11 Ibidem, pp. 140-154. 



UN MANOSCRITI"O ... 139 

Pregadi <:'era un rapporto di dipenderula, quest'ultimo esendo 6Ubordi
nato, 'indiscutibilmente, al primo. 

C-apitolo 9: Del Modo che si p1-aticavano le Ellezion.i e le BaUota
zioni degli Uffizi e Cariche del Maggior Consiglio e del luogo dove si 
riduceva di tempo in tempol8. 

Prima del 1172, qllill1do il Maggio.r Consiglio non era, ancor,a i.sti
tuito, il doge stesso attribuiva caric-he, uffici, eleggeva e sostitu.iva, 
dupo i suoi capprici, i giudici ed i magistrati. In seguito alla creazione 
clei Consiglio dei 480, îl doge proponeva a questa istituzione l'alzare di 
c1ttadini in diverse cariche pubblithe o l'attribuire di uffici pubblici, 
anche se, dopa l'anno 1260, 11 modo di elezione per il Maggior Consiglio 
n<m era: costante, cambiava spesso, e in conseguenza anche quelo di 
e lezione degli ufficiale era incoerente. In quan.to riguartlo le eleziom, 
Antonio Muazzo c:i da una, serie di infonn.azioni, piene di dettagli, 
precis.indo anche la categoria di palle e di cappelli llirlti da certi irnpie
gati in occasione di questo evento. In qualche parola, l'autore fa 1a 
<lescrit:ione dei luoghi e dei locali dove teneV'a il Maggior Consiglio !.e 
rne assern.blee. 

Il libro secondo, <:api tolo 1: Del Consiglio di Pregadi, Zonta e Col
lrgio19 . . 

Secondo l'opinione dell'autore, l'origine del Consiglio di Pre-5adi 
risale niolto nel passato. II nome dell'il.lstituzione deriva dalle voci pre
gare, pregato. All'inizio, si r.'Onsultavano cittadini di fiducia (onorevoli), 
per alcuni problemi. Piu tani.i, con un decreto del 1229, sona 6tabilite 
le attribuzioni di questa istituzione, par.ti-colarmente nel campa del ccm
mercio. A proposito di questo particolare, viene rnessa in luce l'impor
tanza ec-cezionale del oommercio per la personalită di una repubblica 
con dimensioni simili alle quelle di Venezia. 

Segue la discussione di particolari problemi relativi a Pregadi, per 
esempio Io svolgimento delie elezioni (momento delle elezioni, numero 
dei membri ecc.). In quanto riguarda ii Consiglio di Pregad:i, l'au'tore 
ci dâ l'informaz:ione sul pro6gettc cH f'llsione di questa istituzione con 
la Zon.ta, per creare un Consiglio de-i 200, che rnirava esercita;re una 
grande autorită sullă politica estera delia repubbliaa. Nel quadro dello 
stesso capitalo, e messa in risalto l'attivitâ del Consiglio de-i Savi (Sa
vic }, nel contesto del Consiglio di Pregadi, avendo Io scopo di mode
rare l'autorită del doge. L'autore discute, parirnente, il. rapporto tra 
il Consiglio di Pregadi e il M,aggior Consiglio. 

Il Consiglio di . Pregadi ottiene, ad un certo momento, un gran.de
incremento della soo autorită. Communque, la rnaggioranza delie attri
bl.!lzioni venevano ripartite per la filiera del Maggior Consiglio. In fondo,. 
que5to capitolo e una specie di „mkro-storia" delie interlerenze fra, il 
Consiglio di Pregadi e il Maggior Consiglio. Alla fine del capitalo, tro
viamo qualche considerazione sul ruolo del comrnercio nella vita interna 
cd externa di Venezia, sovranominata, ,.la regina del commercio" du
rante il Medioevo. 

19 Ibidem, pp. I!)S-181. 
19 Jbidem, pp. 182-223. 
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Ca.pitolo 2: Consiglio di Quaranta2°. 
Benche alla fine del capitole precedente l'autore si proponga dis

c.utere „in extenso" l'importanza del commercio nella storia cosl agi
tata di Venezia, il secondo capitalo ha come hase di discussioni il Con
siglio di Quaranta, istituzione di cui gli 1inizi non sono precisati nel 
tempo. Antonio Muazzo considera l'ntervallo 1178-1202 come 1'epoc1 
in quale sarebbe stato creato questo organismo di governare, organismo 
che fa.ceva „la mano destra" del doge in piu problemi di politica in
terna ed estera, dUTante i primi anni delia repubblim. 

L'autore sottolinea, le incombente <lei Quaranti nel quadro della 
Signoria (organismo di governamento dal quale faceva parte il doge, 1 

consiglieri e la direzione del Consiglio di Quaranta), con i suoi mo
menti di sviluppo dell'autorita, fino al 1330, e am l'epoca di decadenza 
della sua influenza, a favore <lei Consi.glio di Pregadi. Pare che, _dopo 
l'anno 1400, abbia avuto luogo una specie di fusione tra il Consi.glio di 
·Quaranta e il Consiglio dl Pregadi, allo scopo di risoluzione di problemi 
di politica interna ed estera. 

III) Condusioni 

Dai problemi presentati .finnora rispetto al manoscritto italiano sul 
gcvemare di Venezia, si pub conclud.ere in piu modi, relativi parti
colarmente aU'importan.za documentaria ed ,al valore in se del docu
mento archivistico. 11 manos-critto ha, indubbitamente, un valore sto
rico instrinseco in quanto riguarda il passato di Venezia, jn lineea 
:dell'applicazione ad un.a migliore -conoscenza delle sue fon.ti documen
tari, per rivelare ed esplorare la !oro estensione sul nostro continente, 

-dove sarebbe ben possi:bile trovere ancora molti documenti o altri ma
tenali non identificati, tutto nel contesto dell'influenza culturale venc-
21.ana neJla. sud~tta zon.a st,,rica2i. Per la presen.tazione de-1 contenuto 
-del manoscritto italiano, abbiamo riuscito -conos'cere, tanto quanto ci 
permette un manosc.itto, una parte della storia interessante, appassio
n<1ta e tumultuos.a della citta delle lagune. Esaminando il contenuto del 
<'Odice, abbiamo riuscito scoprire una serie di informazioni sulla moda -
litii del guvernare di Venezia durante certi periodi di trans.formazioni 
:sociali e politiche, di seismi cleila su.a esiste-nza'.?2. • 

IACOB MARZA 

,o Ibidem, pp. 224-236. 
21 Per il quadro piu largo di questo problema, vedere: Mario Ruffini, f,'opcra 

culturale di Venezia nell'Oriente Eropeo nei seco/.i XVl 0
, XVII", XVlll°, în 

-Studia Series Philologia, II, 1993, p. 7-29. 
22 Per l'importanza documentaria del manoscritto, vedere Apulum, XIV, 

1976, p. 221-222. 
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