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m o v im en to  delle a l t re  a r t i ,  m a  la v i ta  degli uom ini che la esercitarono  non  può essere 
d isg iun ta  da  quel la  degli a l tr i  a r t is t i .  U n decreto  del consiglio dei dieci del 18 gennaio  1548 
o rd in av a  « de levar  u n a  scuola de t u t t i  coloro che fan n o  s t a m p a r  e t  che tengono  bo tega  
« et vendono  libri » <>>. Gli stam padori, che per  la m agg io r  p a r te  a b i ta v a n o  a San P a te r -  
niano, e i libreri, che av e v an o  le loro b o t te g h e  a R ialto ,  a San Moisè e nella merceria  e 

nella frezzaria, com inciarono  a r iunirsi in chiesa dei S an t i  G iovanni 
e Paolo, e nell’a t t ig u o  conven to ,  m a  della scuola di u n ’a r te  ta n to  
im p o r ta n te  non r e s ta  vestigio. Le m em orie  del t e m p o  ci consen
tono  invece di conoscere le consue tud in i  di parecchi di quegli uo 
mini, dalle cui officine il pensiero  u m a n o  uscì r innovel la to .  Alcuni 
di essi u n ivano  allo spir ito  a lacre  e in d u s t re  la v e rsa t i l i tà  dell’in 
gegno, do te  d is t in t iv a  degli i ta lian i del R inasc im en to ,  anche di 
molt i che non giunsero  alle cime più a l te  della  fam a .  Zoan A ndrea  
Vavassore  (fior. 1522), del qua le  s’in d o v in a  la m odes t ia  del vivere 
dal so p ran n o m e  Vadagnino  (piccolo guadagno) ,  era libraio, editore, 
s ta m p a to re ,  incisore, ca r tog ra fo  <-2\  G iacom o F ranco  (n. 1550, m. 
1520) figlio n a tu ra le  di B a t t i s ta  (n. 1498, m. 1561), p i t to re  e inci
sore (3), ered itò  il facile e va r io  ingegno dal padre .  G iacomo aveva  

bo t te g a  di libraio in frezzaria  a l l’insegna del sole, e fu sc r i t to re  d ’ar te ,  incisore, calco
grafo ed editore. U n  p r o d u t to re  di libri, prolifico con la p e n n a  e con la s ta m p a ,  fu F ra n 
cesco Sansovino, che a v e v a  u n a  t ipografia  all’insegna della luna  crescente e col m o t to  in  
dies. N a to  a R o m a  nel 1521, era  s ta to  c o n d o t to  di sei ann i a Venezia dal padre ,  il g rande  
a r c h i t e t to ,  che fugg iva  il sacco famoso. Dopo u n a  giovinezza s c a p e s t r a ta  e d ilap ida trice ,  
m u tò  v i ta  e cos tum i e, da to s i  a s tu d i  fre tto los i e m olteplici,  scrisse e pubblicò  un g ran  
n um ero  di vo lum i,  che t r a t t a n o  d ’ogni a rgom en to .  F ra  t a n t a  b o rra ,  v ive so l tan to  quella 
specie  di guida, r icca di notiz ie  s to riche e a r t i 
s t ich e ,  in t i to la ta :  Venetia  città nobilissim a et 
singolare, p u b b lic a ta  nel 1581 e d ed ica ta  a 
B ianca  Cappello. Ingegno pro te ifo rm e, F ra n 
cesco Marcolini, n a to  a Forlì ,  m a  f a t t o  v ene
ziano per  lunga d im ora ,  fu non so l tan to  t ipo 
grafo  eccellente, m a  non m eno eccellente dise
g n a to re ,  incisore, a n t iq u a r io ,  oriuolaio (4), e 
n e l l ’a r c h i te t tu r a  esperto  così che un suo disegno fu scelto, giudice il Sansovino, per  il 
p o n te  di legno longo sospeso in  aiere (5),

..............................onde Murano
G u ard a  Vinegia, credo dei divini 
Che fece con ingegno sovrum ano ,
L ’ ingegnoso Francesco Marcolini (6).
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sc riv e , sen za  c o n fe rm a r la  n o tiz ia  con a lcu n  d o c u m e n to , che  il p o n te  n o n  fu  c o s tru i to  nel 1545 d a l M arco lin i, m a  van ta  
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