
GIACOMO BASCAPE: I sigilli clei Conti clel Sacro Palazzo e cli. Lomello 
(sec. XIII-XIV). Archivio Storico Lombardo; serie VIII, vol. V.; 
1954-55. 

In mm nuova, breve, quanlo clensa memoria ii Prof. Bascape 
offre un notevole contributo alla Sigi.llografia, affrontando 1m argo
menlo di sin,!!;olare interesse, poiche illustra alcuni tipi molto signifi
eal ivi dal punlo di vista slorico e figurativo. 

Quando gli stncliosi clella numismalica italiana avranno la possi
bilita di eslendere ii campo delle indagini anche nell'ambito <lei si
gilli, valendosi di testi che, in un rigoroso apparto critico e cronolo
gico, commenlino eel illustrino i .documenti sigilliformi clell'eta di 
mezzo, potranno esaminare degli oggetti che, per piu cli un Jato, 
hanno affinila colle monele e che sono atti a fornire informazioni mol
lo preziose e talvolta ad inclicare la via per la soluzione di problemi 
complessi od oscuri. 
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lenle concrelarono imporlanti clecisioni relative atla organizzazione 
amminislrativa dell'impero, e duranle il successivo soggiorno dei due 
augusti a Sinnium, nel luglio dello stesso anno, prima di separarsi 
ed avviarsi uno a Mediolanum, l'altro a Costantinopolis. 

Un incisore, lull' altro che barbaro, dopo aver lavorato in quel
la zecca ( e se, come pare, proveniva dal personale di officine orien
tali, forse da Antiochia, si puo anche spiegare l'errore di ortografia) 
puo essere stato incorporato nel palatium di Valentiano I e quindi 
destinalo alla preparazione di imporlanti monele quali furono i due 
citati multipli del soldo d'oro, solennemente distribuiti, durante le 
cerimonie popolari che festeggiarono con alta risonanza l'ingresso 
dell 'augusto nelle due maggiori citta della valle padana. 

O.U.B. 
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Menlre e viva l'allesa per la promessa, imminenle, puhblicazione, 
a cura di UMIJERTO DORIN! e di TOMMASO BERTELE cle << /l Libro dei 
Conti Di Giacomo Badoe,· (Costnntinopoli 1436-1440), lraserizione in
Legrale di tm grancle libro contabile, a partila cloppia, conservato 
nell' Archivio di S1ato cli Venezia, e .documenlo di sommo interesse per 
la sloria economica del Levanle, nella prima met£1 clel Qualtrocento, 
ii dottor Bertele ha presentato al XII Convegno Volta, promosso dal
la Accaclemia clei Lincei per slucliare, anche dal lato economico, ii 
tema: << Oricnte eel Occidente nel Medioevo J>, mm « Relazione » che 
e lIDa sommaria anticipazione cli quanlo sara ampiamente sviluppato 
nel volume che sta per veclere la luce. Conviene sottolineare che an
che in quesla pii1 breve traltazione ii Bertele ha toccato, con singola
re efficacia, uno .clei problemi pii:1 inleressanli clella numismatica del 
Levante, e cioe quello dell'iperpero bizantino nel XV secolo. 

E' un argomento vasto e complesso, giacche l' u1tep1tupov che appare 
menzionato in un ilocumento del 1093, come moneta cl'oro (cli forma 
concava, clel peso di gr. 4,42 circa e perlanto parente molto prossima 
del « vecchio >J solido e, come questo, tagliala nel rapporto di 1/72° 

di libbra ( che nella fattispecie i� quell a bizanlina di gr. 318,69), e uno 
clei Lipi numismatici che hanno la caratteristica di presentarsi agli 
occhi .clegli studiosi avvolti nella nebbia, spesso assai fitta, cli moltepli
ci interrogativi. E, nel caso particolare, balza suhito eviclente il con
lraslo fra la constatazione che nel perioclo 1425-1453 non si conosce 
alcun pezzo bizantino, coniato in oro, a ('Ui possa convenire ii nome cli 
iperpero, eel ii fatto che ii Bacloer, cl al 1436 al 1440 registra le pro
prie operazioni commerciali ba!"anclole esclusivamente sull'iperpero. 
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11 doll. Berlele analizza aculamenle i vari pwlli della questione 
<< seguenclo l'iperpero nella sua vita acciclentala >J a partire dal 1261, 
anno che segna il ritorno clei Bizantini nella Capitale, clopo l'occupa
zione latina, e mentre si va gra.datamenle cliffondendo, a ritmo acce
leralo, in tullo ii Levante, l'uso clelle monele cl'oro cli Firenze, cli Ge
nova e cli Venezia. 

La chiara esposizione met le in eviclenza la complessita degli ele
menti di !'.arallere politico, geografico eel economico che hanno con
corso a complicare l'indagine numismatica, ma qui non e possibile 
farne un riassunLo, poiche la « Relazione ii e gia .di per se stessa molto 
sintelica eel in essa I' Autore si preo<'<'Upa soprallutto cli esporre i ter
mini essenziali della questione. 

Tu11avia l'eeo cli cli riforme monelarie, ehe rimbalzano tra Le
vante eel Occiclente, e che, come cl'uso, molto promellono e poco ri
solvono; tm aggrovigliato coesistere cli sislemi monetari, caratterizza
li talvolta cla una nomenclatura astrusa, (eel anche estrosa); tutlo ii 
succo cli tUJa realti1 economica che imponeva delle acrobazie contahili, 
e da parte clei commercianti una lungimirante eel accorta percezione 
cli segni premoniLori clelle ricorrenti procelle metrologiche, destina
te, sempre e clovunque, ad avere grave, o clisastroso riflesso sulle fi
nanze dei singoli, ... affiorano, con vivaci eel espressivi tocchi di colo
re, e fanno preguslare ii piacere cli assaporare, centellinandole, le 
ghiotte notizie, le informazioni, le inattese rivelazioni, che clovranno 
scaturire dall'esame metodico e comparato clei conti di Giacomo Ba
doer ... Per il quale, conclude ii Bertele, l'iperpero era wrn moneta 
d'argento, .del valore di circa mezzo iperpero d'oro, e cli un terzo del 
ducalo veneto. 

Conclusione quanto mai suggestiva perche souolinea lo sviluppo, 
in ognora pii1 largo raggio, di molteplici affari fra Costantinopoli, 
l'Oriente, onnai Mongolico eel ii rinato mercato cli Alessanclria d'Egit-
10, clove ii finissimo senso di ahili negoziatori aveva fissalo gli scamhi 
sulla base clell'argenlo. 

E nella maggiore lrallazione non mancheranno efficaci elementi per 
illuminare, all a luce fredcla cli un' agnosl ica contabilita, l'atmosfera 
che gravava sul mm1clo bizantino circa m1 clecennio prima che Mao
mello Il avesse via libera per entrare nella Capitale (1453). 

O.U.B. 

179 



COMUNE DI UDJNE: Cata.logo dello Raccoltci munisnwticn Rodolfo di. 
Colloreclo-!Vlels. A cura di Carlo Cosmi. Ucline, 1955. 

La convergenza di Lre elemenli che, purlroppo, molto raramentc 
si verificano sullo slesso piano, e con tempestiva simultaneita, ha con
sentito ii manifestarsi cli quello che, almeno uell'ambiLo particolare 
dei nostri studi, si puo definite mm specie di miracolo, e cioe il « lie
lo evento )) che di una preziosa ra('colta numismatiea, offerla in dono 
ad un museo civico, si sia polulo avere, quasi immediatamente, un 
chiaro e hen congegnalo catalogo clescritt.ivo. 

Infatti: 
1) La illuminata generosita del marchese Rodolfo di Collere.do

Mels ha dato modo al Museo Civico di Udine di aggiungere alla cospi
cua supellettile numismatica che possiede un nuovo complesso di pre
ziosissimo maleriale, che si impone per spiccalo inleresse slorico eel 
archeologico. 

2) Le Autorila preposle al Comune eel al Museo, si sono mira
bilmente preoccupate di superare ogni indugio burocratico pur di 
offrire al monclo culLurale, sempre ansioso di belle novita, tm detla
gliato elenco cli tanta rlovizia. 

3) L'opera intelligente e faLLiva de! Signor Carlo Cosmi, slu
dioso di hen nola eel apprezzala eompelenza, ha ('Onsentito la diffu
sione di tm catalogo redatlo con molta precisione, sicurezza di rife
rimenti e chiarezza di esposizione, cioe dotalo dei Ire pregi foncla
mentali per un tal genere di pubblicazioni. 

La raccolla, che con gran.cle munificenza ii marchese di Colloredo
Mels ha offerlo al museo di Ucline, si compone di 17371 pezzi (ivi 
compresi 672 esemplnri di carla-moneta, che, sotlo un certo, seppu
re non brillante, aspelto, coslituiscono ii caposaldo effettivo della nu
mismatica attuale). 

Le 16699 monele, o medaglie, metalliche sono articolate in una 
serie di raggruppamenti che riflettono lo schema che il Donatore ha 
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chiara la tratlazione dell'argomento, e queslo sembra il miglior com
menlo al contributo che l'lng. Vico D'lncerti, provello compelente in 
[otografia, ha portato alla numismatica, che lo annovera fra i pii1 
intelligenti studiosi. 

La numismatiea ( e nominiamola pure seuza l'iniziale maiuscola !) 
c purlroppo oggi ammalata della effervescenle espulsione culanea del
le falsificazioni. 

II male, per ora, le tocca esserndalmente l'epidermide, c10e no11 
arriva ancora a colpirla nelle fibre vit ali, o nella forte muscolatura, ma 
cio essenzialmente per merito specifico della grande esperienza e del
la scrupolosa sincerita dei maggiori commercianti del mondo, e per 
la fattiva collabornzione di chi sa smascherare le monele false me
diante l'inesorabile applicazione di sistemi fotomeccanici, .di perenlo
ria preeisione. Infalli pare che oggi convenga bollare di oslracismo la 
moneta falsa, prima di muovere guerra ai falsari che possono trovare 
clelle indulgenli scappatoie nei vari alibi di aver inleso riprodurre, 
in tulta fedeha, m1 oggello d'arte, al solo seopo di ricavarne un ap
prezzato motivo ornamentale, o di offrire maleriale didattico ... ai 
meno abbienti ! 

Vero e che tulle le serie monetali, e per prime le piu ricercate 
clal collezionismo, sono oggi inquinate di oggeti spud. Lo e, moltissi-
1110, quella classica greca, speciahnente nella sua smaglianle appendi
ee siculo-italica; in rnodo notevole quella romana; di recente e stata 
vigorosamenle presa di mira anche quella bizanlina, menlre, scenden
do per Ii rami del tempo, si arriva fino al mondo numismatico deci
male, oggi in pieno movimento ascensionale, con tipi ricercat.issimi 
e c.oslosissimi. Pare dunque che l'industria clandestina faccia tesoro 
delle quotazioni del mercato numismatico ... per fabbricnre gli ogget
ti deslinali all'ornamenlo ! 

L'lng. D'lncerti, nella sun limpida esposizione, corredata .da per
Jelle riproduzioni fotografiche, degne della ,grande Casa Ferrania che 
mensilmenle offre dei saggi sempre pii1 espressivi, di vera arte foto
grafica, ha esaminalo nnaliticamente due serie di monet.e che stanno 
ai due poli della ricerca numismntica, e cioe i decagrammi di Siracu
sa, le pii1 celebri e degnamente celebrate fra le classiche monete an
tiche, spesso firmale dagi incisori .dei con"i, e sempre traltale ad alto 
prezzo, ... e le ultime vislose monete d'oro del Regno d'ltalia, oggi 
pregiaLissime da chi clesidera possedere tipi di suggestivo valore slo
rico e documenlario, in quanto rappresentano le estreme espressioui 
monetarie di un mondo che si compiaceva di pngare con denaro di va
lore reale eel intriuseco, il lavoro .della menle e del braccio, la casa 
degli uomini, i manufat1i, le derrate e le merci tulle. 

Non e qui il luogo di riassumere la lucida esposizione dell' Autore, 
si sottolinea ii grande interesse delle informazioni sloriche eel ancor 
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Convieue nolare, fra l'altro, che, secondo il Pink, il moneliere 
che solloscrive colla qualifica di III v (ir) sarebbe il capo clel collegio 
Lresvirale, ma pare che anche le eviclenze cli queslo riposLiglio con
siglino di riesaminare quesla ipolesi. 

O.U.B. 
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PETER JAECKELL, Die miinzpriigw1gen des hauses Habsburg (1780-1918) 
1111d der Bundesrepublik ()sterreich (1918-1956). Mi:inzen und Me
claillen A.G., Basel 1956. 

In 156 p.agine sono elencale, in orcline cronologico, le serie mo
netali emesse nell'ambiente slorico c geografico dove ha dominalo la 
dinastia degli Ashmgo, da GiusepJH.' II (1780-1790) a Carlo I (1916-
1918). 

11 primo, erecle del benessere che, ovunque, aveva diffuso ii go
verno illuminato di Mari.a Teresa, nell'amhito della produzione mo
netaria, si e sforzalo di mantenere inalterate le tradizioni formali e 
figurative del periodo precedente, e cioe inslaurate colle s.aggie rifor
me che, nella zecca di Milano, recano la data de) 1778. Dell'ultimo 
rampollo della clinastia si conosce sohanto una moneta cl'oro, colla 
cl.at.a clel 1918, clel valore di 20 corone, coniata in 2000 esemplari, e 
che, pertanto, serve soltanto a segnare « un nome » nelle raccolte nu
mismatiche. Nome di scarso rilievo, come quello di colui, che in se
guito alla sconfitta militare abclicava all'lmpero. 

In questo ampio scorcio panoramico appaiono noLevoli anche If' 
monete che piu interessano i raccoglitori italiani, e precisamente 
quelle coniate nella zecca cli Milano fino al 1859, eel in quella di Ve
nezia fino al 1866. La procluzione cli Mantova, riclotta a poca cosa dopo 
i Gonzaga, si iscrive per alcune serie di caraltere ossidionale ( coniate 
in luogo ocl a Milano). 

Molte, nitide, illustrazioni facilitano la consultazione clel catalogo 
che, nel complesso si presenta interessante soprattutto per l'ambiente 
rlegli studiosi e dei raccoglitori clw prediligono le monete coniate nei 
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la v1s10ne di quelle parlirolarita iii conio che costituiscono two degli 
elementi fonclamentali pt'r la rlassificazione nonologica e topografica 
delle monete meclioeval i. 

Bel lavoro al quale va l'augurio, meritalo e sincero, di rapida 
e favorevole difl'usione. 

O.U. B. 
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