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Meno p e r fe t ta  l’a r te  del ferro b a t tu to ,  e invano  si cercano qui i bei lavori onde 
erano  famose, nel R inasc im en to ,  Firenze, Siena, Milano. A Venezia si p referiva  il bronzo 
e, r ispe t to  alle a l tre ,  era t r a s c u ra ta  l’a r te  del m agnano ,  che so l tan to  alla fine del se
colo XVI fiori anche in V e n e z ia (l).

G iungevano  a grande  perfezione e a larghissima r inom anza  le officine v e t ra r ie  
di M urano , che si d iv idevano  in sei ram i: fiolai (fioleri, verieri, fornaseri), cristallai, 
specchiai, m a rga r i ta i ,  perlai e vendi tori  diversi (stazioneri). L ’a r te  dei perlai inco
minciò p ro b ab ilm en te  nel Q ua t t rocen to ,  essendo o rm ai d is t ru t t a  la leggenda, secondo 
la quale  Marco Polo av rebbe  iniziato, con Domenico M iotti  e Cristoforo Briani,  l’a r te  
delle conterie,  r icercate  per  il traffico in tu t t i  i paesi dei b a rba r i ,  sulle coste dell’Af-
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frica e dell’Asia, dove  serv ivano  allo scam bio  coi p ro d o t t i  indigeni e spesso avevano  
valore di m one ta .  I perlai alla fornace, a ferrazza  e a spiedo, tag liano  le cannucce di v e t ro  
in piccoli pezzi, che infilzano in un  sottile filo di ferro (spiedo), e che, al fuoco del fornello, 
riducono in perle (margarite). Quella delle conterie diede origine, per  opera  di A n d re a  Vi- 
daore ,  a l l ’a r te  dei sup ia lum e, cosi ch ia m a ta  perchè l’operaio pone la canna  di sm alto  
o di ve t ro  sulla f iam m a di una  lucerna, sp in ta  dal soffio di un  m an tice ,  e fabb r ica  con pic
coli s ta m p i di bronzo  le perle screzia te  a v a r i  colori, d e t te  alla lucerna  o a lum e. Col sem 
plice soffio invece l’operaio crea i celebri ve t r i  dalle form e più sv a r ia te  ed e l e g a n t i (2). 
R u t i la n te  esce dal forno il bolo di ve tro ,  a t ta c c a to  a u n ’es tre m ità  della canna  fo ra ta ,

1) U r b a n i  d e  G h e l t o f , L es A r ts  indu str ie ls  à V en ise au  m oyen  âge et à  la R ena issance , V e n is e ,  1 8 8 5 , p a g .  2 5 9 .
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m ero  e la  fo rm a  delle fo rn ac i ( fornace et fo rnello  q u i habeat tres bocas), p e rc h è  il v e tro  r ie sca  lim p id o  e p e r fe t to ;  le 
m a te r ie  p e r  com p o rre  il v e t ro ,  le le g n a  d a  u sa rs i, che  d o v e a n o  essere d ’o lm o  e d i sa lice ; la  fo rm a  e la  q u a n t i t à  delle 
co p p e  e d e lle  fia le, che d o v e a n o  av e re  u n  c irco lo  az zu rro  n e lla  p a r te  s u p e rio re  con il bollo  d el com une (circulo laguro  
cu m  bulla  co m un is), e v ia  d icen d o . M o n t ic o l o , C apito lari delle A r t i ,  v o l. I I ,  P .  I ,  pag . 61 .


