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N o n o s ta n te  i d ivie ti del Governo e le p u n tu re  della sa tira ,  andò  sempre crescendo in 
a l tezza  la pericolosa ca lza tu ra ,  a  cui però non m ancarono  i difensori che, come F a
brizio Caroso d a  Serm oneta ,  ebbero cura  perfino di chiarire m in u tam e n te  come gli 
zoccoli si dovessero p o r ta re

Uno sfarzo sm oda to  si faceva di oggetti  di oreficeria e di gemme, alle quali si a t 
tr ib u iv a n o  magiche v ir tù  <2>. Le patrizie  ap p a r iv an o  t r a  un barbaglio di perle, d ia
m an ti ,  rubini,  zaffiri, smeraldi,  agate , am etis te ,  berilli, topazi.  Il Casola, assicura di 
a v e r  v ed u to  raccolte  in u n a  s tanza  ven t ic inque  damigelle, Vuna p iù  bella che l'altra, 
che av e v an o  < t a n t e  zoie t r a  el capo, in collo et in m ano, cioè auro, p ietre preziose e 
« perle, che era opinione de quelli erano lì, fosse el valsen te  de cento  miglia ducati  »

V ERA  DA POZZO N ELLA  CASA D E I M E N O R , M ERCA N TI D I S T O F FE  A L L 'IN S E G N A  • D ELLA  GATTA <•

co rr isponden te  a più che un milione delle nostre  lire. E  Filippo Devoisins, signore di 
M on tau t ,  trovandosi  nel 1490 a Venezia, riferisce di ave r  a m m ira to  alcune spose ve
neziane che ave v an o  « pierreries sur  leurs robes, vai l lan t  chascune plus de t ren te  ou 
« q u a r a n te  mil d u c a tz » < 3). Le gorgiere erano con rose di perle, i baveri con rosoni 
d ’oro fusellato , le vesti con fermagli gioiellati, e non si t ro v av a ,  al d ir  del S a -  
nudo , « cussi tr is te  e povera  do n n a  p a t r i t ia ,  che non havesse de ducati  500 in dedo 
« d e  anelli, senza le perle grosse, cossa incredibil a creder»  <4). È debito  ricordare che 
ta li preziosi o rnam en ti  non sem pre e so l tan to  servirono a sfogo di v a n i tà  femminile, 
m a fu rono  più vo lte  sp o n ta n ea m en te  offerti alla pa t r ia  nei m om enti di suprem o hi-

(1)  F a b r i t i o  C a r o s o ,  N ob iltà  d i dam e, V e n e tia , M D C V , pag . 75.
(2) L a  s u p e rs tiz io n e  face v a  c red e re  che  le p ie tre  p rez io se  av e sse ro  o c c u lte  v i r tù ,  com e que lle  d i « scacc ia re  i v e - 

« len i, f a r  gli u om in i v it to r io s i  e cose  s im ili ». A n co ra , « fa n n o  a c q u is ta r  la  g ra t ia  de i s ig n o ri, fan n o  re s is te n z a  al fuoco , 
« fa n n o  ch e  gli u o m in i s ian o  a m a t i ,  li fa n n o  d iv e n ir  s ag g i, o  in v is ib ili , a c c resco n o  i te so r i , d o m a n o  g li in c en d i, ca lm an o  
« le  te m p e s te , g u a risc o n o  le in fe rm ità  ». Lo d . D o l c e , Delle diverse sorti delle gemme che produce la natura, V e n e tia , 
S essa , 1565, p ag g . 18. 19.

(3) D e v o i s i n s  (14457-1500?), Voy. en Jérusalem  (1490). N o t. b ib l. in  D 'A n c o n a ,  Viaggio del Montaigne  c it.„  
p a g . 605.
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