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si andassero  perdendo , le stoffe veneziane conservavano  anco ra  così e leganti  disegni e 
sì m irabili  colori da  p o te r  co m b a tte re ,  non senza fo r tu n a  e con m o l ta  lode (1), la m oda 
sem pre più v iva  dei te ssu t i  d ’O riente , dei ta p p e t i  e delle stoffe persiane (2), e dei vel
luti di Scu ta ri ,  coi qual i  com u n em e n te  si facevano  cuscini a l l’uso orientale ,  da  porsi 
sugli scanni lungo le pa re ti ,  come negli h a rè m  <3>.

D urò più a lungo la floridezza dell’a r te  della lana, che sino alla fine del secolo XVI 
ebbe una  p roduzione a n n u a  di circa v e n to t to m i la  pezze, dan d o  lavoro  a ben ven t im ila  
persone. Dopo av e r  o t te n u to ,  con decreto  del m aggior  consiglio del 5 luglio 1306, di t r a 
sferire n u o v a m e n te  la sua  sede d a  Torcello a  Venezia, l ’a r te  d ivenne  assai ragguardevo le
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(B e rlin o , co llez ione  S a rre ) . ( F o t .  B ru c h m a n n ).

per b o n tà  di p ro d o t t i  e per  la rghezza di utili <4). E bbe  varie  scuole sparse  per  la c i ttà ,

(1) Il G a r z o n i  e n u m e ra  le  te le  ad  occhietti, a scacchi ad  am andole, a  p u n te  d i d ia m a n ti , rigate, a den ticelli, a s p in a ,  
a  uccelli f in ti e a  rose e v io le  ch e  s e m b ra n o  n a tu r a l i ,  le im ita z io n i de l sa tin  d i B ru g es , le s to ffe  d ’a l to  liccio e i v e l
lu t i  fini fig u ra ti in  va ri m o d i, i ras i e i d a m a s c h i v e l lu ta t i  con d isegn i, con g ro p p i, con a n im a li ,  con roson i d i vel
luto, i b ro c c a ti  d ’o ro , i c o rd o n i, le f r a n g e , i fiocch i, le f e t tu c c e , i b o tto n i di ogn i fo rm a , le ca lze , i legacci, i g u a n ti  
di s e ta . Il v e l lu to  che rm isi a  d u e  sp esso ri, che  si te sse v a  p e r  i dogi e i p ro c u ra to r i ,  è r ip ro d o t to  nei r i t r a t t i  d i T iz iano  
e d e i suoi c o n te m p o ra n e i,  e fu  im i ta to  d a  A le ssan d ro  V itto r ia , che ne rifece il suo  r iliev o  vello so  n ei d u e  b u s ti  dei D u o d o , 
o ra  a lP A cc ad em ia  v e n e ta . A ltro  e sem p la re  d i s to ffe  è il d a m asco  rosso  d e lla  v e s te  d i u n  p erso n ag g io  nel q u a d ro  di P a r is  
B o rd o n , La consegna dell'anello , e il b ro c c a to  a  r iq u a d r i  che  in d o ssa  il V eronese  n e ll’a u t o r i t r a t to  del q u a d ro  L a  cena 
in  casa di L ev i.

(2) N ell’o sp ed a le  d e lla  c i t t à  d i S an  G im in ian o  è c u s to d ito  u n  ta p p e to  d a  ta v o la  d i la n a  di c a m m ello , te s s u to  
in P e rs ia  p e r  V enezia  n el secolo  X V I. N el K e n s in g to n  m u se u m  si co n se rv a  u n  m a n te l lo , o m eglio  p iv ia le  (o ra  r id o t to  
in fo rm a  di d a lm a tic a ) , d o n a to  d a llo  sh ià  A b b a s  nel 1600 a lla  R e p u b b lic a  d i V enezia .

(3) T a le  u so  è d im o s tra to  d a  un  q u a d ro  d e lla  s cu o la  d i P ie tro  L on g h i, n e lla  co llezione S a rre  d i B e rlin o , che  ra p p re 
s e n ta  u n a  d a m a  v en e z ia n a  d e l secolo  X V III in  c o s tu m e  tu rc o .  S o p ra  u n o  sc a n n o  d e lla  s ta n z a  è d is te so  u n o  di q ue i 
ta p p e t i  s c u ta r in i,  m o lto  in  v o g a  n el secolo  X V I, e ch e  n e ll’A sia  M inore c o n tin u a ro n o  a  fa b b r ic a rs i  p e r  V enez ia  sino 
al S e tte c e n to .

(4) M o n t ic o l o , L a  sede dell'arte della  la n a  in  V en. n e i sec. X I I I  e X I V ,  in « N . A rch . V en . », a . 1892, t .  I li , 
p ag . 357 .


