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teva inoltre secondo il solito essere preceduto da un tem p io  

pagano ? A nche in quelle vicinanze v ’ era Γ an tico  P ro m o n 

torio d’ Èrcole (V ed. loc. c it .,  pagg. 262-63, n um . 10 9 -110 ).

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
(Continuazione da pag. 339)

G iunta agli articoli del socio  D esim oni S u g li Scopritori ge

novesi del medio evo.

A  pag. 328 in fine della nota cade in ta g lio  il segu en te  

Tost-scriptum.

Finalm ente ho scovato nell’ A rch iv io  di san G io r g io  il C a r-  

tolaro Focagiorum del 1463 ; guidato dal L o b e r o , C\Cemorie 

sulla Banca di san Giorgio, 18 3 2 , pag. 14 3 , il quale p erò  erra  

nell’ indicazione del numero delle carte. A  ca rte  dun que 204 

verso, nella contrada 0 conestagia extram portam sancti A ndrec  

è scritto Dominicus Columbus textor pannorum lane sol. X .

A  pag. 3 2 6 , nella lettera di G . B. P avesi ch e  è in  n o ta , 

sfuggirono alcuni errori di stam pa; di due dei q u a li ,  co m e

i più rilevan ti, porgiam o qui la correzion e:

i.°  A lla  linea terza di essa nota si legg a: « g e n o v e s e  di na

scita e savonese di habitatione ».

2.0 A l l ’ esam etro dell’ ultim o distico si le g g a : « Vana tuae 

sileant » etc.

X V I I .

S ez io n e  d i B e l l e  A r t i

Tornata del 26 aprile.
Presidenza del Preside cav. prof. F e d e r ig o  A l i z e r i .

Il socio Staglieno dà lettura del seguente su o  sc r itto  in ti

tolato ^Aneddoti sopra diversi artisti del secolo X V I I .

L e creazioni dell’ ingegno risen ten do tutte d e llo  sta to  d el- 

1’ anim o dei loro  a u to ri, e variando questo a se co n d a  d e lle
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d iverse v ic iss itu d in i della  v i t a ,  ne co n se g u e  ch e  o ltre  quel

l ’ im p ro n ta  g e n e ra le  p rop ria  d ’ o g n i au to re  d ’ onde so n o  ca 

r a tte r iz z a te , b en  di s o v e n te  p o rta n o  q u ella  sp eciale  d e ll’ ep oca  

in cu i c ia scu n a  di esse fu id eata  od esegu ita.

Q u e s to  p rin cip io  la  cu i a p p licazio n e se m en o  si palesa  nelle  

op ere sc ie n tifich e  o v e  si in v estiga n o  le le g g i della n a tu r a , o 

n e lle  m a te m a tich e  e lu cu b ra z io n i nelle quali l ’ y o m o  nulla  può 

crea re  e so lo  c o l su o  in g e g n o  può d is c o p rire , tro va  la più 

lu m in o sa  co n fe rm a  in  q u elle  ch e  tra g g o n o  d a ll’ im m agin azion e 

le  p rin cip a li co n d iz io n i della  lo ro  e s is te n z a , e ch e  g e n e ra l

m en te  d istin g u o n si co l n o m e di arti b elle. E g li è p erciò  che 

in d ip en d en tem en te  da q u e ll’ affetto  ch e le g a  g li am atori ed i 

cu lto ri di a lcu n a  di qu este  a g li autori ch e  in qu elle  ebbero 

r in o m a n z a , on d e r ie sce  lo ro  di im m en sa  sod disfazion e co n o 

scern e le  in tim e  p a rtico la r ità  d ella  v i t a ,  n o n  in u tile  studio  è

lo  in d agarle . D ifa tti ben di so v e n te  a v v ie n e  ch e  una c irco 

stanza p er sè  stessa  in d iffe re n te , u n ’ a v v en tu ra  di p oca im 

p o rta n z a , u n  a tto  ch e  n o n  sem b rereb b e pur d egn o  di esser n o 

t a t o ,  acq u istin o  in teresse  p erch è  si riferisco n o  ad un p itto re , ad 

u n o  s c u lto r e , ad un c o m p o s ito re  di m u sic a , ad un p o eta , 

e ta lo ra  r ie sc a n o  a farci m e g lio  co m p ren d ere ed interpetrare 

a lcu n a  d e lle  su e o p ere .

E g li  è p e rc iò  ch e  cred o  n on  p ossan o rie sc ir  d iscari a c o 

lo ro  ch e  si o ccu p a n o  d elle  m em o rie  d egli artisti che n acq u ero

0 s o g g io rn a r o n o  in  L ig u r ia ,  d iv ersi appunti ed aneddoti re

la t iv i ad a lc u n i d e ’ Santacroce, a SinibalJo Scorda, a Dome

nico F ia se ìla ,  a Luciano B o rto n e , ad Alessandro StraJeHa ed 

al Tem pesta. T r a tta n o  tu tti di b righ e ch e essi ebbero con la 

g iu stiz ia  per q u a lch e  fatto  crim in ale  da essi co m m e sso , o 

d o v e  fu ro n o  in v o lt i ,  o  di cu i fu ron o v ittim e. O ltre  di ch e , 

d an n o  p u re q u alch e  n o tiz ia  fin ora  ign ota sopra altri artisti 

c o i q u a li fu ro n o  in r e la z io n e , o  palesano n om i sc o n o sciu ti; 

e p o rg o n o  in co m p le sso  una tal quale idea delle con dizion i
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della nostra città a quei tem pi, e degli usi e c o stu m i di a llo ra .

G li stessi ho cavato da docum enti orig in ali ch e si c o n s e r

vano nel nostro A rchivio di S ta to , in fo g lia zz i d iv ersi e 

particolarmente in quelli delle pratiche crim in a li, o v e  fin ora  

ho tatto invano ricerca se alcunché potevo tro v a re  su lla  co n 

danna del Bonfadio e l’ uccisione del Piola. F u i p erò  più fo r

tunato per quella del musico Stradella, che o rm ai p u ossi a c

certare perpetrata in G e n o v a , e per quel che si riferisce  a l 

processo, alla condanna ed alla liberazione del p itto re  T e m 

pesta reo d’ aver fitto  assassinare la propria co n so rte .

Prim i di cui mi occorra parlare sono due d ella  casata  dei 

Santacroce. Q uesta, come ci dicono i biografi d e g li a r t is t i, ebbe 

origine fra noi da un Filippo Santacroce vo lg a rm e n te  n o m in ato

il ‘'Pippo, nativo dello Stato di U rb in o , il qu ale p ro tetto  dal 

conte bilippino D ’ O ria recavasi in G e n o va , v i  si a c c a s a v a , 

e riusciva valentissimo scultore e intagliatore in  le g n o . Q u i 

ebbe cinque f ig li , tutti dell’ arte del padre d egn i c u lto r i, e dal 

costui soprannome appellati i T ip p i, m a che re a lm e n te  ch ia- 

mavansi M atteo, L u c a , G iu lio , Scipione ed  A g o s tin o . A  

costui si riferisce quanto sto per d ire ; ed è ch e  u n  b el 

g iorno, e correva proprio il 21 di ottobre d el 1 6 1 2  in  su l

l’ im brunire, i bargelli i quali si aggiravano n e ’ co n to rn i del 

borgo di P re, 0 avessero visto  che egli fosse arm ato  o  lo  

sospettassero, si posero per arrestarlo; onde e g li a vv e d u to s i 

di ciò la diede a gam be, e andò a ricoverarsi, co m e  in  lu o g o  

sacro , 111 un cotal sito sotto la galleria della v ic in a  C o m 

menda di san G io van n i, à piano della strad a , o v e  da u n  lato  

era un altare dedicato a N ostra S ig n o ra , e d a ll’ a ltro  l ’ in 

gresso all’ ospedale della Com m enda m edesim a. M a  i b a rg e lli

lo segu iro n o , e poco curandosi delle sue p ro te ste  d ’ essere  

in luogo sacro , lo frugarono, e trovato  che a v e a  a rm i lo  

condussero in carcere. Di là fece valere le su e  ra g io n i, prin 

cipale delle quali era l’ illegalità d ell’ arresto e se g u ito  in qu el
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lu o g o , ed a p r o v a r lo , due su o i co n o scen ti a 15 di o tto b re  

facevan o  g iu ra ta  d e p o siz io n e  n e lla  C u ria  A rc iv e s c o v ile . Essi 

eran o un G io . B attista  D e lle  P ia n e  di cui n on  è detta la p ro

fe s s io n e , ed un F ilip p o  Z u c c a  fig lio  del fu P ie tro  d ’ an n i 53 

p o ssid en te  ch e  si q u a lifica  di p rofession e p ittore. Il suo  n om e 

è ig n o to  fra  n o i ; se fo sse  p itto r  da im p oste  0 da quadri non 

sa p p ia m o , m a n e ll ’ in ce rte zza  h o  creduto ben fatto  n o tarlo .

C o m e  se  l ’ ab b ia  ca va ta  il San tacroce da q u e ll’ arresto  non 

d ic o n o  le  c a r te ;  m a  a v e n d o  entram bi i testi d ich iarato  che

il  lu o g o  era  s a c r o ,  ch e  a ll ’ a ltare  avean  v is to  dir m essa e 

b a tte zza r  fa n c iu lli, p rob ab ilm en te  sarà stato  dai b argelli co n 

d o tto  n e llo  stesso  o v e  p ro te tto  d all’ ecc lesiastica  im m u n ità  

a v rà  a tteso  a p ro d u rre  m ig lio r i d iscolpe. Il fatto  per sè è di 

p o ca  im p o rta n z a ; m a r iferen d o si ad un artista della  cui vita 

sap p iam o p o c h iss im o  an ch e un n o n n u lla  ci riesce  p rezioso.

P iù  g ra v e  in v e c e  è q u e llo  a v v e n u to  ad un altro  S an tacroce  

n e l 16 2 5 . E ra  la  se co n d a  festa  di P e n te c o s te , il g io rn o  19 

di m a g g io  in  cu i pur co n tem p o ra n e am en te  cadeva la festa di 

san t U g o ;  e q u e lla  p arte  d ella  città  ch e  stà ve rso  san T o

m a so  v e d e v a s i tu tta  in  m o to  p er la p rocession e  ch e sul dopo 

p ra n zo  si fa ce v a  p o rtan d o  la  cassa co lla  im m agin e del san to  fe

s te g g ia to . A llo r c h é  questi sp ettaco li avean lu o g o , era costu m e a 

q u ei tem p i di trar d elle  fu cilate  dai c o r t i l i ,  dai g iardin i e dalle 

f in e s tre , il ru m o re  d elle  q u a li unito  al lie to  su o n o  delle 

ca m p an e  ed  al v o c ia re  d el p o p o lo  festan te , p rod u ceva quel- 

Γ  a lle g ro  e ch ia sso so  tra m b u sta  di cui si tro va  traccia n e ’ no

str i v i l l a g g i , c h e  a n co r co n s e rv a n o  di consim ili popolari d iv er

t im e n ti. O r  m en tre  q u asi tu tta  la  procession e era g ià  nella chiesa 

d e lle  m o n a c h e  di san  T o m m a s o ,  per una delle sue solite sta

z io n i ,  e  p ro p rio  q u an d o  sta va  per entrarvi la cassa del san to, 

d iv e rs e  fu cilate  p a rtiv a n o  dalle  strade e finestre circon vicin e. 

S u  q u e l p u n to  istesso  un so ldato  tedesco che era entro  la 

p o rta  d i san  T o m m a s o  cad eva  colp ito  da una p alla , ed ognuno
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può immaginarsi lo spavento e la confusione che ne succes

sero. Del fatto fu incolpato un Giovanni A ndrea Santacroce 

giovinetto appena ventenne, che abitava in una casarim p etto  

alla detta porta d’ onde eransi fatte alcune delle fu cila te , e 

perciò venne arrestato. Istrutto il processo e costituito Γ im pu

tato dinanzi al magnifico Pretore ed agli uditori della R ota 

criminale, il Santacroce fece le sue produzioni a difesa co r

roborate da diversi testimoni esaminati il 19 luglio . E poiché 

con queste egli provava pienamente che era g iovane di buona 

v o ce , condizione e fama, non solito ad offendere a lc u n o , che 

molte fucilate e da diversi luoghi eransi sparate nel punto del- 

l’ avvenuta disgrazia, che essendo la piazza zeppa di persone 

non poteva egli dalle sue finestre a pian di strada colpire 

entro la porta di san Tommaso senza ferire alcuno di coloro  

che erano sulla piazza, domandava di jessere com pletam ente 

assoluto.

Se lo fosse non consta degli atti. Ma in calce a quello di 

esame de’ suoi testimoni avendo egli dichiarato che rinunziava 

ad ogni altra produzione a sua difesa, e così essendosi chiuso

il processo, si può credere che le sue ragioni fossero state 

ben accolte dalla Rota, ed è presumibile la sua assoluzione.

I testimoni succitati erano tutti giovinotti am ici e co n o 

scenti del Santacroce, che si trovavano presso san T o m m aso  

quando successe il fatto, e che udirono le fucilate: un sar

tore, un bombardiere, un mereiaio ed un pittore. O m m e t- 

tcndo i nomi degli a ltri, noto solo quello del p itto re , che 

ò un ‘Benedetto Framura figlio di G iacom o, d’ anni 21, abi

tante presso sant’ Antonio di Pre; e fu richiesto per esam i

narsi da Gio. Battista Santacroce cugino del G io v an n i A n 

drea, mentre un altro lo fu da un parente di costui abitante 

in Scurreria. E da ciò è chiaro esser egli nipote del Filippo 

Santacroce come figliuolo di altro de’ cinque di lui figli di 

sopra nominati.
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Esito u gu ale non deve aver avu to  un processo intentato 

nel 16 12  a quel valente p itto re  che fu Sinibaldo S c o r z a , per 

un’ avven tu ra  o cco rsagli e ch e  narro tanto più vo len tieri in 

quanto che si p resterebbe benissim o a so gg etto  di un dipinto, 

ove alcun o d e’ nostri artisti vo lesse trattarlo.

Sinibaldo S c o rz a , co m e dice il S o p ran i, n ativo  di V o ltag g io , 

di c iv ile  e ricca  fam ig lia , dopo aver studiato la gram m atica 

e la re tto r ica , tratto  da naturale in clinazione si diede alla 

p ittu ra , e ven u to  a G e n o v a  si accon ciò  in casa del pittor 

G io . Battista P a g g i,  o ve  stette per m olti e m olti anni eser

citando 1 arte , partico larm en te di dipingere an im ali, nella 

quale in breve acquistò fam a di valentissim o.

L  anno accennato del 16 12  stando egli in detta casa del 

P ao»i> posta nella, contrada di P orta  N u o v a , e volend o ap

punto dipingere un c a v a llo , se ne era procacciato uno dalla 

cortesia del sign or T o m m a so  A iro li onde ritrarlo dal vero, 

e 1 avea fatto co llo care  nel p ortico  affinchè potesse quivi ac

conciam ente prestarsi al suo lavoro .

O r  m entre al dopopranzo del g iorn o  25 di giugno del-

1 anno indicato stava nel portico  dipingendo il suo c a v a llo , 

sulla p iazzuola vicina, un cotal V alen tin o C asanova sparava 

dei razzi, essendo la v ig ilia  di san G iovan n i Battista, per cui

il ca\allo  spaventato si m ise a saltare ed a trar calci rendendo 

im possibile al pittore di seguitar 1’ opera sua. C iò  visto co

stui m andò un P ietro  D e B ra ce lli, giovinetto  pur allievo del 

P a g g i e che stava a ved erlo  d ip ingere, affinchè· il pregasse 

che vo lesse per favore cessare od andar altrove a fare i suoi 

fuochi. M alam ente fu acco lto  il messo dal V alentino; anzi 

continuando questi nei suoi g iochi fece andare talmente in 

furia il c a v a llo , che m essosi a strepitare non ci fu più verso 

a te n e rlo , e con un trar di calci rovesciò cavalletto e quadro, 

e poco m ancò non colpisse in volto il pittore.

A d iratosi oltrem odo co stu i, licenziò in fretta e furia il
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garzone con il cavallo, e salite le scale si fé’ al balcone della 

sala, ove stava il suo maestro ragionando con lo scultore 

Orsolino. Poche parole scambiò dalla finestra con il V a le n 

tino lo Scorza; indi provvistosi di un pugnale, scese in istrada, 

cd azzuffatosi con lui lo feriva, e poscia rifuggivasi in casa. Il 

Valentino si faceva visitare e curare, ed avendo il ch i

rurgo latta la dovuta relazione si cominciò il processo a ca

rico del feritore, che però non fu carcerato, forse perchè le 

ferite non avevano un carattere grave, nè furono cagione di 

più spiacevoli conseguenze.

Lo Scorza fece le sue produzioni a difesa insistendo sul fatto 

della provocazione, e volendo provare che il suo avversario

lo aveva invitato, e che sembrava volesse brandir arm e onde 

era stato costretto a ferirlo a prevenire di esser egli stesso 

colpito. Nella lista de’ suoi testim oni, esaminati a’ 22 di no

vembre , è primo il suo maestro Gio. Battista P a g g i , quindi 

vengono il Pietro De Bracelli, un Gio. Battista C o n n estab ile ,

10 scultore Orsolino e Pietro Antonio G io rd a n o , che era il 

garzon di stalla dell’ Airolo incaricato di condurre e custodire

11 cavallo. I quali tutti più 0 meno presenti al fatto , od a 

qualche circostanza dello stesso, depongono in m odo favore

vole all’ imputato, ed i primi quattro fan piena fede delle di 

lui buone qualità morali.

Da codeste testimonianze appare che erano già  sette ad 

otto anni dacché lo Scorza stavasi in casa del P a g g i, e poiché 

il Soprani lo fa nato addi 16 luglio del 1589, ed egli aveva 

allora 23 anni, dovca essere sui sedici quando entrava presso 

il suo maestro. Il Paggi poi si dichiara sui cinquanta; e se 

è vero l ’ anno della di lui nascita nel 15 5 4 , segn ato  dal sud

detto biografo, sembrerebbe che dinanzi a’ g iu dici il buon 

pittore se ne sia levate almeno quattro paia.

Il Giovan Pietro De Bracelli è figlio di N ic o lò ;  contava 

venti anni, e da quattro circa attendeva in casa del P aggi
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ad imparar la pittura. Di un Bracolli allievo del P a g g i, parla 

pure· il Sopran i, ma lo chiama di nome G io. Battista e lo 

dice nato nel 1 5S4 e morto a 25 anni cioò del 160 9; il no

stro invece è di nome G iovan Pietro, e dovrebbe esser nato 

del 1592. A  meno che il Soprani non abbia preso abbaglio, 

costui deve dunque essere un altro artista di consim il cognom e, 

e probabilmente un fratello del primo.

L ’ altro teste , il Gio. Battista Connestabile figlio di Pietro, 

d’ anni 2 1 ,  che era nel portico collo Scorza m entre costui 

dipingeva, quantunque taccia della sua professione, non v ’ ha 

dubbio essere il notato dal Soprani come allievo del Paggi, 

di cui pur si diceva parente, il nome del quale però non 

riuscì nell’ arte a superare la mediocrità.

Infine l ’ O rsolino, di nome Giovanni e figlio di G io. Bat

tista , che stava discorrendo su in sala col Paggi quando suc

cesse il fatto, che si qualifica per scultore, abitante da Santa Sa

bina, non deve essere altri che quello nominato com e archi

tetto dal Soprani, il quale ne fa onorata menzione per diverse 

decorazioni in marmo eseguite in compagnia del padre a 

N ostra Signora del M onte, al santuario della M adonna a Sa

vo n a, e che moriva di peste nel 1657. Allora egli si dichia

rava di circa 33 anni, onde sarebbe nato verso il ι>59·

D ell’ ultim o teste, il garzon di stalla, non occorre spender 

parole; poche ancora dironne sullo Scorza. 11 nom e di co

stui negli atti di cui ho cavato la narrata avventura è sempre 

preceduto dalla lettera N. indicante il qualitativo di nobile; 

infatti sappiamo che la sua famiglia apparteneva ai C onti di 

di Lavagna. C iò  non tolse pero che molti individui della 

stessa famiglia intorno a questi tempi ed in appresso abbiano 

avuto a che dire colla giustizia; c spessissimo figurano nelle 

carte criminali. Fra costoro citerò un nipote in linea retta del 

p itto re , pur di nome Sinibaldo, figlio di Erasm o, condannato 

verso il 1580 per 1 uccisione di un suo cugino.
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Come se l’ abbia cavata il nostro Scorza per il fatto in 

disborso non mi riuscì di conoscere; ma nonostanti le sue 

difese non credo abbia potuto passarsela liscia del tu tto , chè 

il pugnale era andato a prenderlo e lo aveva ad o p erato , ed 

il solo portarlo fuori di casa costituiva un delitto.

Di un ferimento fatto con provocazione fu pure dodici anni 

appresso accusato, assieme ad un suo garzon e, D om en ico  

Fiasella comunemente dalla patria nominato i l  Sarrana; ed 

ecco in qual modo avvenuto.

Abitava il valente pittore nell’ anno 1626 nella contrada di 

Soziglia, e proprio accanto alla porta della sua casa teneva 

bottega un mereiaio, certo Bastiano S avign on e, col quale 

(se ne ignora la causa) ei si vedeva di mal occhio. E m entre 

un bel giorno usciva pe’ fatti suoi, attaccò briga con co 

stui, che malamente ingiuriatolo, gli andò incontro a fargli 

peggio con delle chiavi ed un punzone che teneva in m ano. 

Sentendo l’ alterco il garzone del Sarzana, cotal Francesco 

Pareto, che era su in casa, prese due spade e scese la scala 

in soccorso del suo principale. Questi branditane una non 

solo si difese dall’ assalitore, ma fece sì che si ritraesse da 

lui ferito, senza che pur mettesse il piede fuori della porta 

di casa. C iò almeno è quanto narra il Sarzana e conferm ano 

i suoi testimoni, Gio. Giacomo Marabotto se n sa le , A go stin o  

Biassia aromatario ed il pittore David Corte.

Dei primi, clic si trovaron presenti al fatto , non occorre  

parlare; noterò soltanto che il Marabotto nelle sue dichiara

zioni usa queste parole: 'Ν,οη sono parente di detto signor D o 

menico, miyi è mio cognato detto signor Domenico perchè ha una  

mia sorella per moglie; giacche· tali espressioni possono far sup

porre una parentela col Fiasella. Ma io non ebbi tem po a di

lucidar questo punto; e poiché sappiamo che il Sarzana era 

cognato del Casoni, può essere che tutto si riduca ad una 

svista del segretario scrittore di quella deposizione, dovendosi
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riferire in v e ce  alla  parentela che forse era fra il teste ed il 

S a v ig n o n e , anche facend olo  supporre il m odo con cui è 

espressa la  frase.

In quanto al D a v id  C o r t e ,  egli depone d ’ aver visto il fatto 

essendo a lla  finestra di casa del Fiasella che frequentava per 

attendere alla  p ittu ra; so g g iu n g e  essere d ’ anni 24 ed orbo di 

padre. L e  quali d ich iarazio n i conferm ano quanto ha di lui il S o 

prani ch e lo  fa a llievo  del F iasella  e m orto di contagio in ancor 

fresca età l ’ anno 16 5 7 . L ’ atto indicato poi ce ne addita l ’ a

b itazione n ella  strada del P r io n e , e ce lo descrive di m ediocre 

statura e di barba castagna.

S e  tutto  quanto a llega il F iasella  a sua difesa sia esatta

m ente co n fo rm e al v e r o , non abbiam o elem enti da asserire’; 

nè a ltro  aven d o noi tro va to  su questo fattarello ci è forza 

astenerci pur dal con gh iettu rare qual esito possa aver avuto 

pel n o stro  p ittore  dinanzi alla R ota  crim inale.

L o  stesso n on  è per un fatto m olto  più grave in cui si 

tro vo  in v o lto  L u cian o  B o rzo n e  due anni appresso', a quanto 

pare n o n  per sua c o lp a , e ch e pur troppo costò la vita ad 

u n  u o m o . A b ita v a  il B orzon e con la sua fam iglia ad oriente 

della  co llin a  di S a rz a n o , nella contrada che tuttora in parte 

esiste e ch iam asi del P o m o g ra n a to , ed era u s o , quando 

recavasi a c a s a , passare sulla piazza di Sarzano e voltare 

nel v ico le tto  d ietro la chiesa di san Salvatore. Sulla piazza 

abitava pure il nobile  G io van n i A ndrea A n sa ld o , e e com e 

che erano a m ic i, spesso accadeva che andassero assieme da 

quelle parti.

L a  seconda dom enica di ottobre pertanto dell’ anno 16 2 8 , 

che cadeva agli otto del m e se , partitosi L ucian o, per restituirsi 

a c a sa , da piazza B an ch i, ove andava ogni dopopranzo a 

ved er g li am ici ed a saper le  nuove della città, e quindi a 

far qualche passeggiatina sul ponte di mercanzia e luoghi 

v ic in i ,  assiem e ad un G iovan ni Antonio suo fratello ed a
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Giovanni Battista suo figlio, giunto che fu presso il cam pa

nile della chiesa di san Salvatore, venne raggiunto dall’ A n 

saldo che avendolo conosciuto alla voce affrettò il passo per 

vederlo e salutarlo, come fra amici si usa, prim a che proce

desse e voltasse verso sua casa. Scambiatesi poche parole ed 

auguratasi reciprocamente la buona sera, essendo un’ ora di 

notte suonata, e già abbastanza tardi a quei te m p i, quantun

que la luna quella sera si mostrasse in tutto il suo splendore ; 

gli amici si lasciarono, procedendo nella piazza 1’ A nsaldo ed 

avviandosi a voltare il Borzone. Quando fatti appena una die

cina di passi, una turba di giovinastri circondava i B o rzo n e , 

e gridando dalli, dalli, a m m a la , a tn m xg a , con  bastoni e con 

ciottoli cercava percuoterli. Gridavano costoro al soccorso , e 

dicendo giovinetti prendete errore, ferm atevi, alla m eglio  si ripa

ravano e difendevano, mentre dalle finestre accorsi i v ic in i 

ed i Padri di sant’ Agostino che eran li p resso, ad alta vo ce  

chiamavasi la Corte ed il Bargello. Ma quelli non istavano 

dal lanciar sassi e dal menar di bastone, specialm ente con tro  

del Giovanni Antonio Borzone, che rimasto d iviso  dal fra

tello e dal nipote si difendea bravamente, ed accapigliatosi 

con uno degli assalitori, dopo breve collutazione si iacea 

largo e fuggiva verso R avecca, mentre il suo avversario  bar

collava alquanto e quindi cadeva esanime al suolo.

Intanto Luciano col figlio, gridando come un ossesso ah mio 

fratello ! uccidono mio fratello ! ,  lo andava per la piazza cer

cando, finché di nuovo inseguito inoltrossi nel v ico lo  sotto  

san Salvatore, e vista una botteguccia o stanza terrena soc

chiusa vi si ricovrò in gran furia.

Durante il trambusto l’ Ansaldo non potè dar aiuto agli 

am ici, che appena giunse ad avvicinare il L u cian o  ed a ras

sicurarlo che suo fratello era vivo e eh’ ei Γ a veva  v isto  fug

gire verso Ravecca.

Poco stette Luciano nel suo nascondiglio, perch è quietatosi

28
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il rum ore ne usci fuori per recarsi da una sua so re lla , abi

tante sulla SfContagnola dei S e rv i, accom pagnato dalla donna 

presso cui si era ricoverato.

D el fa tto , coni’ è n a tu ra le , si fece processo ; ed i B orzon e 

dovettero com parire dinanzi al Pretore ed alla Rota per giu

stificarsi. Produssero costoro  una lista di ben dieci testim oni, 

prim o dei quali l ’ A n sa ld o , quindi una fanciulla di 1 6 anni 

com pagna di scuola ed am ica di una figlia di L u c ia n o , che 

alla finestra di sua casa presso san Salvatore potè vedere 

l ’ o cco rso , e quindi diversi altri o vicini od a caso passanti,

o conoscenti dell’ ucciso e de’ suoi com pagni.

L e  produzioni dei B orzoni tendono a p ro v a re , ed a quanto 

pare provano pienam ente, oltre le loro buone qualità m o ra li, 

che essi furono dai giovinastri assaltati e m altrattati, e che co

storo erano vagab on di, di pessim a v o c e , condizione e fama. 

D al com plesso poi delle testim onianze risulta che L u cian o  e 

suo figlio non erano i presi di m ira , ma piuttosto il G io 

vanni A n to n io , che era scrivano sopra una delle galee dette 

de partico lari, e chi sa quali brighe s ’ avrà potuto attaccare. 

O nde non v i dev’ esser dubbio circa l ’ assoluzione del pittore 

e di suo f ig lio , m entre lo  stesso disgraziatam ente non si può 

assicurare del fratello.

C iò  per quel che riguarda il fatto ; ora alcune osservazioni. 

T a n to  1 A nsaldo com e la g iovinetta  am ica della figlia di 

L uciano furono esam inati nelle rispettive loro  ab itazio n i, cer

tam ente per deferenza e gentilezza  ad essi usata dall’ avvocato  

fiscale a riguardo della lo ro  co n d izio n e , m entre gli altri lo 

furono nel solito  di lui studio. N ei docum enti poi d’ onde fu 

tratto quanto ho n a rra to , si i B orzon e clic 1’ A nsaldo sono 

sem pre distinti col qualificativo di nobili ; e poiché è la prim a 

vo lta  che mi occorse vedere tale distintivo ad essi a p p lica to , 

ho creduto bene n o ta r lo , tanto più che non m i consta di al

cuna fam iglia A nsaldo ascritta alla patrizia n o b iltà , nè che
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quella de’ Borzone aggregata del 1528 all’ albergo P in e lli fosse 

la stessa de’ nostri pittori.

In quanto all’ Ansaldo inoltre, quantunque negli atti citati 

non si abbia indizio della sua professione, pure dichiarandosi 

egli figlio di Agostino e di circa quarantadue a n n i, non v ’ ha 

dubbio alcuno che non sia il rinomatissimo pittore che s e 

condo il Soprani nacque a V oltri nel 1584. O n d e  il di lui 

nome tanto più volentieri mi piacque incontrare n e ’ docum enti 

suddetti, perchè ci porgono testimonianza dell’ am icizia che le

gava quei due sommi ingegni, e che spesso si desidera invano 

fra gli artisti.

Spicciatomi cosi di questi fattarelli crim inali che riguar

dano i nostri artisti, passiamo a fatti più g ra v i com e sono 

quelli del Tempesta e della morte dello S trad ella .

Pietro Molyn detto anche Culier o D e M u lie r ib u s ,  e dal- 

1’ uso di dipinger burrasche soprannominato T em pesta, era u n  

olandese figlio di pittore, che verso la metà del secolo  X V I I  

fattosi cattolico lasciava la patria e si recava a R om a. C o n  

ciò però non diveniva miglior cristiano; chè dopo essersi iv i 

ammogliato ed avervi sostenute brighe ed avven tu re a ssa i, 

giungeva in Genova a metter compimento a’ suoi eccessi.

Fra noi, a causa del suo ingegno, aveva il T em p esta  fa

cilmente trovato protezione e lavo ro , e già v i so gg io rn a va  

da circa sette anni, abitando una casa di O berto  D ella  T o r r e  

e poscia un’ altra di Gerolamo S au li, a llo rch é, continuando 

nella sua vita dissoluta, onde gli venne il sopranom e ‘D e lle  

donne, contrasse relazione con una cotal fem m ina piem on

tese, certa Anna Beltrame, germana di un G u id o  A n to n io  

Beltrame al quale egli aveva maritata una propria sorella. V e 

nuto nel proposito di sposarla deliberò disfarsi della m o g lie , 

Lucia De Rossi romana, sorella uterina di D om en ico  D e 

Marchi allievo del Tempesta medesimo e p erciò  detto il 

Tempestino·, la quale a causa della mala vita  che le facea
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passare il m a rito , quando questi portossi a G e n o v a , era 

in patria rim asta, stando prim a a casa del fratello e poscia 

chiudendosi in un m onastero.

P er eseguire il truce disegno concertossi il M o lyn  con suo 

cognato B eltram e, e coglien do  Γ occasione che questi si tro

v a i  in R om a gli scrisse diverse lettere perchè m ostrandole 

alla m oglie la inducesse a partirsi di l i .  A n zi a m eglio  farla 

decidere ed invitarla a ritornar seco lu i, diceva in esse che quella  

signora che avea seco si maritava in Riviera lontano da Genova  

trenta m iglia. L u n go  sarebbe, e forse n o io so , se tutte le istru

zioni da lui perfidam ente date e le precauzioni prese perchè 

il suo progetto fosse e segu ito , io qui volessi esporre. Basterà 

dire che la donna doveva essere uccisa a L ivo rn o . L a  pove

retta fidandosi del B eltram e, e credendo che il m arito avesse 

realm ente cam biato \Tita e co stu m i, si lasciava trarre nel 

laccio, ed insiem e a colui si im barcava sopra una filu ca , quan

tunque alcuni de suoi parenti ne la dissuadessero.

G iunti presso a L ivo rn o  invano il Beltram e cercò persuadere 

il padrone della nave a co là  sbarcarli, offrendosi pronto a 

pagare ogni spesa; chè egli vol^e proceder dritto sino a Por- 

tovenere ove giunse la vigilia  di Natale. Ivi nel di seguente 

la L u c ia , ad istigazione della sua guida, m ostrò desiderio di 

scendere a terra per udir la m essa , m a anche a ciò s ’ oppose 

il predetto p atro n e, indottovi da qualche raccom andazione 

fattagli a R om a dai parenti della donna.

A ndato  così a vu oto  il concertato progetto , e giunta costei 

in G e n o v a , invano essa cercava nella casa m aritale il T e m 

pesta , che avvisato in tem po dal cognato andava v ia , e scri

veva  alla poveretta che essendo stato im provvisam ente chia

m ato a M ilano si trovava allora a Serravalle. C o là  imm edia

tam ente andava L u cìa ; m a appena giuntavi, per una lettera 

del m a n to , che le diceva esser invece di M ilano a n d a to ia  

i\ orno per recarsi quindi a R o m a , ritornava a G enova e
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poscia, sempre accompagnata dal Beltram e, recavasi a L i -  

'o m o . M a, o sia che a costui mancasse l ’ anim o di esegu ire 

il ferale progetto, o sia che dovesse andar colla  m oglie  a

1 orino, come appunto disse alla infelice, fatto è che poco  

dopo 1 arrivo a Livorno giunse un córso per accom pagnarla 

a Roma invece del Beltrame. A  Livorno la donna era chia

mata dal marito a Sarzana, ove egli fingeva di essersi fer

mato e dove avea da soggiornare qualche tem po ; ed essa 

credendo finite le sue lunghe peregrinazioni si decideva ad 

andare colà. Ma giunta poco presso al confine g e n o v e se , sulla 

strada di Massa, veniva dal córso con quattordici coltellate 

trafitta, dicendo prima di spirare che Γ uomo i l  quale era in 

sua compagnia l ’ aveva condotta al macello.

Del fatto, succeduto a’ primi di gennaio 1 6 7 6 , il G o v e r- 

nator di Sarzana dava immediatamente avviso alla S ig n o r ia , 

che ordinava l ’ arresto del Tempesta e della donna che seco 

conviveva, nonché di un certo prete che pur stava con lui. 

La donna però prima ricoveratasi in una ch iesa , fuggiva e 

non pare che in seguito sia stata colta. D el prete e del si

cario, che commesso il delitto si metteva in s a lv o , nulla ho 

potuto sapere. Il Beltrame e sua moglie fatti arrestare dal 

Governatore di Sarzana, furono condotti alle carceri di G e 

nova , ove la Rota criminale istruì ipso facto il processo , che 

poscia venne affidato agli Inquisitori di S tato , ed ebbe per 

risultanza la condanna seguita a’ 26 settembre 1678 del T e m 

pesta alla carcere perpetua, e del Beltrame a 25 anni. D eg li 

altri carcerati, cioè un Massimiliano C ap u rro , la m oglie  del 

Beltrame, ed un garzone servitore, Gio. Battista C ra v a s c o , 

nulla si è potuto scoprire.

Ma il pittore in carcere non poteva darsi pace. E g li diceva 

che ingiustamente era stato condannato dal T rib u n ale , perchè 

non era cittadino di Genova ma semplicemente v i si trovava di 

passaggio, che il delitto del mandato non era p r o v a to , ed in
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ogni caso com patibile perchè sua m oglie lo aveva offeso 

nell’ onore ; e valendosi delle m olte relazioni per la sua pe

rizia nell5arte contratte, faceva pratiche per essere liberato.

Fra coloro  che a di lui favore si in teressarono, trovasi il 

Duca di M odena F ran cesco  d’ E ste , il quale con lettera 

del 3 agosto 1679 scriveva alla Signoria esponendo le sud

dette ragioni. M a q uesta, quantunque desiderosa di com pia

cere al P rin cip e, esam inato un som m ario del processo a bella 

posta com pilato dagli Inquisitori di S ta to , m ostrando del tutto 

insussistenti le suddette ragioni, si scherm iva dalla chiesta li

berazione, ed osservava che il T em pesta poteva ascrivere a 

gran ventura se per l ’ enorm e delitto da lui perpetrato con 

tanta arte, non ci aveva lasciata la  testa.

E gli però non si diede per v in to ; chè due anni appresso 

ricorse per g ra z ia , sem pre adducendo le solite ragioni cor

roborate da un istrum ento di pace ottenuto dal pittore D o

m enico D e M arch i, fratello uterino e solo parente dell’ uc

cisa Lucia. Presentato il tutto a’ Serenissim i C o lle g i,  costoro  

addi 28 luglio  1 6 8 1 , avuto sospetto che l ’ instrum ento di 

pace prodotto potesse esser fa lso , trasm isero gli atti agli In

quisitori di Stato per le necessarie inform azioni. L ’ esito delle 

quali non si co n o sce , ma non pare fosse favorevole al pit

to re , perchè continuò in carcere ancora per qualche anno.

Intanto un turbine di gravi avvenim enti si addensava sulla 

Repubblica. Il cristianissim o L uigi X I V  avanzava pretese 

stravaganti contro di essa , e non potendo altrim enti vincerne 

la giusta resisten za, usava la forza e faceva bom bardare la 

città di G enova. N è con ciò desisteva da quelle; chè anzi 

crescevano più esorbitanti che m a i, onde la S ig n o ria , in quei 

terribili frangenti scriveva a tutti i potentati d’ E u ro p a, espo

nendo la sua situazione e chiedendo soccorsi e consigli.

In questo tempo il nostro inviato a M ilano, Francesco 

L e rc a r o , scriveva al G o v e rn o , colla data del 23 agosto 168 4,
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eh e il conte Vitaliano Borromeo commissario di S. M . C e 

sarea in Italia, a nome dell’ imperatrice L e o n o ra , aveva  do

mandata la grazia pel restante della pena del T em p esta . Ed 

è probabilissimo che il Governo abbia allora aderito al desi

derio di quell’ augustissima dam a, premuroso co m ’ era di ade

renze e d appoggi, e di essere in grazia con tutti i potentati 

per averne egli qualche aiuto nella guerra che faceva il gran 

r e , tanto più che tutti gli scrittori s’ accordano in porre la 

data della liberazione del Tempesta intorno a questi te m p i, 

quantunque differiscano circa il modo.

Uscito di carcere andò a M ilano, ed in ap presso , d ico n o , 

abbia vissuto da galantuomo, amante però del lusso e dello 

sfarzo, con carrozze, cavalli e numeroso se rv ito ram e , finché 

morto nel 1701 fu ivi tumulato nella chiesa di san C alim ero  

ove nel 1830 si vedeva ancora il di lui sepolcro.

Ora ad un altro assassinio : quello dello Stradella. A lessan 

dro Stradclla, eccellente compositore di musica del secolo  X V I I ,  

è uno di quegli uomini de’ quali molto e da d iversi si s c r is s e , 

ma della cui vita privata si hanno ben poche n otizie  sicure. 

Incerto ò il luogo della sua nascita; chi lo disse ven ezia n o , 

chi ro m in o , chi napoletano, chi genovese. D i quale condi

zioni sortisse i natali è totalmente ignoto. A ltri lo fanno m orto 

a Genova ed altri a Torino. Q uello che solo di certo si co

nosce di lui si è che da Venezia fuggiva con una d o n ze lla , 

certa Ortensia clic poi sposava alla corte di T o r in o ,  ove si 

cercò d’ asassinarlo, e che moriva infine assassinato.

Il eh. Catelani, in una monografia inserita nel volum e terzo  

degli J ltt i  e Memorie delle Regie Deputazioni d i Storia. P a tr ia  

per le Provm ic Modenesi e Parm ensi, illustrante l ’ elenco delle 

opere musicali dello Stradella possedute dalla Palatina di 

Modena, dichiarava francamente che tutte le b iografie di questo 

artista appartenevano meglio al romanzo che alla s to r ia , prive 

coni’ erano di qualunque documento e contradicentesi fra di
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loro; sicché ficea  voti che qualche atto autentico si potesse 

discoprire a benefizio della storia e dell’ arte. Io ebbi la ven- 

tusa di trovarne alcuni, e sopra di essi riposa quanto sono 

per esporre.

C he lo  Stradella abbia avuto delle relazioni colla  citta no

stra, oltre il detto della tradizione, il di lui com ponim ento 

intitolato il ‘Barcheggio, scritto per le nozze de’ patrizi Carlo 

Spinola e Paola Brignole, lo prova abbastanza ( 1 ) .  E poiché 

il m atrim onio di costoro si celebrava a 6 di luglio  del 16 8 1, 

ne veniva la conseguente supposizione che intorno a quel-

1 epoca lo Stradella si dovesse trovare in G en o va . Forse 

anche egli vi si trovava da tempo non breve, se è vero , come 

paiono lasciarlo intendere le più recenti ricerche, che nel 1678 

al Teatro  del Falcone si espose un dramma da lui musicato 

col titolo L a  foraci dell’ amor paterno. Ma orm ai l ’ enunciata 

supposizione si volge in certezza, perchè un biglietto rinvenuto 

nei calici del M inor C onsiglio addi 6 giugno 1 6 S 1 , ne porge 

la più irrefragabile testimonianza.

Chiam avansi biglietti di calice, certi polizzini che in o c

casione di qualche votazione si trovavano nelle urne assieme 

alle p a lle , depostivi con queste da qualche vo tan te , *il quale 

■\olca fare proposte od accennare ad inconvenienti, c  non

(1) II Catelani (Op. cit., pag. j 17) non saprebbe dire e se sopra delle 

siasi eseguita questa musica, come accennerebbe il titolo ». Sa- 

emmo però indotti a crederlo, pel riscontro di una simile solennità, 

e a quale ci porge notizia la Ganzila di Gtnova del 9 settembre 1668. 

L a  quale narra come la sera del di innanzi « il stgT1or Gio. Francesco 

no diede una rLreationc per marina, alla signora sua Sposa, con 

rineipió la fontione doppo le 23 bore, e terminò quasi alle due di

' mUS'C*1' eran0 l ' raT‘ sopra una gran piatta, che veniva circondata 
da feluche che servivano le dame e cavalieri che furono regalati d’ otto 

pacchi di dolci, oltre r.nfreschi di vin i, sorbetti ed acque gelate ». La 

citata G a ietta  serbasi manoscritta nell1 Archivio di Stato.
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a v e v a  il c o r a g g io  di assu m erne la responsabilità col farlo a 

v is o  s c o p e r to .  U n o  di questi biglietti p ertan to , trovato alla 

data  s u d d e t t a , dopo aver accennato a diversi disordini delle 

d a m e , s p e c ia lm e n te  pel lo ro  sfarzoso ed im m odesto vestire 

e la  lo r o  c a t t iv a  co n d o tta  (ch è  a dirla fra di n o i, qui in se

g r e to  c h e  le  n o stre  s ign o re  non lo sap p iano, le bisavole delle 

n o s tr e  m a d r i  su questi capi possono dare nove punti su 

d ie c i ,  e  v i n c e r e  la partita su lle  attuali loro  n ip o ti) , diceva: 

g ioca n o so m m e rilev a n ti, donano somme esorbitanti di doble a l 

R o m a n o p e r  f a r s i  toccar la fa s c ia ,  sotto pretesto di accomodar

i  c a p e ll i ,  a l  S tr a d e lla , a l G o bbo, ecc. ecc............donano doble

a f u r i a  . . .  ;  perche dunque permettere a questi sfacciati cialtroni 

d i sta re in  G en o v a  ? ecc. ecc.

10 n o n  n e g h e r ò  certam en te  che in codeste denunzie, fatte 

a  v is o  c o p e r t o , non v i possa essere d ell’ esagerazion e , chè in 

tu tti i te m p i v i  fu ro n o  sem p re de’ m alinconici i quali non 

a v e n d o  n è  s p ir ito ,  nè in g e g n o  per v ivere  in pace colle idee, 

g li  u si ed  i c o stu m i d e ll’ e p o c a , non fanno che dirne m ale , 

lo d a n d o  s e m p r e  il tem po passato. M a nel caso presente e 

d a lla  f r e q u e n z a  di tali lam en tazion i e dalle m olte provvidenze 

c h e  in  c o n s im ili  m aterie si tro van o  prese dalla S ign o ria , e 

d a  ta n ti e  d iv e rs i altri r is c o n tr i, non si può negare che gran

d e m e n te  a  q u e i tem pi cam peggiasse la corruzione.

11 b ig l ie t t o  su accen n ato  preso  in considerazione dai C o llegi, 

c o m e  q u e l lo  c h e  tend eva a far adottare qualche provvidenza 

so p ra  i t r e  n o ta ti in d iv id u i, fu trasm esso agli Inquisitori di 

S ta to  p e r c h è  a v v isa sse ro  a c iò  che conveniva e si poteva operare 

c o n tr o  i m e d e s im i. Q u e l ch e  facessero gli Inquisitori non si 

c o n o s c e ,  m a  n o n  pare ch e  a llo  Stradella ordinassero lo sfratto , 

g ia c c h é ,  c o m e  v e d re m o , nei prim i m esi d e ll’ anno seguente 

era  a n c o r a  in  G e n o v a .

Q u i  in ta n to  o cc o rro n o  due co n sid erazio n i, cioè che se lo 

S tr a d e lla  t r o v a s i  accen n ato  nel biglietto di calice del 9 giugno
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i6 8 r ,  co m e frequentatore dei convegn i delle dame della nostra 

c ittà , ed in m o lta  d om estich ezza con lo ro , necessariam ente 

doveva  da qualche tem po soggiornare tra n o i, onde la di 

lui ven u ta  devesi riferire a m olto  prima delle nozze dello 

Spinola co lla  B rig n o le ; in secondo lu o g o , che dalla frase del 

b iglietto  ch e d ice : perche dunque permettere a questi sfacciati 

cialtroni d i stare a G e tta v a ? , e dall’ essere stato rim esso agli 

Inqu isitori il decidere ciò che conveniva fare contro di loro, 

si può n o n  senza fondam ento dedurre che nò lo Stradella nò 

g li altri erano genovesi.

C h ia riti questi due p u n ti, passiam o a quanto ne riguarda 

la  m orte.

D a ’ d o cu m en ti trovati consta che egli fu assassinato vicino 

alla piazza de’ B anchi di notte te m p o , ed a colpi di un cortis

sim o pugnale. Il g io rn o  preciso del luttuoso fatto invano ho 

con diligenza cercato. U n b iglietto  di calice letto addi 5 marzo 

16 8 2 , in cui si p ropon evano delle provvidenze da prendersi 

per co n o scern e  g li a u to ri, dice il fatto da poco tempo se

g u ito ; e co sì puossi assegnarne la data agli ultimi giorni di 

febbraio.

P ro p rio  di p ositivo  circa  le cause e gli autori del misfatto 

n u lla  si riuscì a discoprire. L a  pubblica voce però con molta 

insistenza ne additava r e i , per m ezzo di un m onferrino prez

zo lato  s ic a r io , i figli del fu eccellentissim o N icolò Lom ellino 

(u n o dei quali era p re te ) , perchè lo Stradella corteggiava una 

co sto ro  sorella . N è  certo  la loro  posizione d’ essere delle pri

m arie fam iglie  della nobiltà li m etteva al coperto da tanto  ̂

enorm e im p u tazio n e, chè a quei tempi i giovani delle più 

cospicue casate erano appunto quelli che porgevano i più 

cattiv i esem pi. E  fa m eraviglia e ribrezzo , scorrendo le carte 

crim inali d’ a llo ra , trovare con una frequenza che sembra 

im possibile i nom i di coloro ai quali in avvenire erano de

stinate le più alte cariche della Repubblica, che dovean ve
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stir la  to g a  d i se n a to re , e forse raccoglier voti per cingere 

la  c o r o n a  d u c a le ,  condannati per v io len ze, delitti e fatti tali 

il m in im o  d ei quali basterebbe al di d’ o ggi per far esclu

d e re  p e r  s e m p r e  dal co n so rzio  di ogni civile ed onesta per

s o n a . O n d e  b e n  a rag io n e  il nostro collega N e ri, in un suo 

la v o r o  le tto  in  altra se z io n e , parlando di un fatto successo 

in to r n o  a  q u e i te m p i, p otè chiam arli col nom e di patrizia  

p le b a g lia .

P o r ta ta  la  p ratica  del perpetrato assassinio ai Serenissimi 

C o l l e g i ,  c o s t o r o  se ne assum evan o la cau sa, bandivano l ’ im

p u n ità  a  c h i n e  avesse  palesato  gli a u to ri, e ,  dichiarandolo 

d e litto  g r a v e , p ro p o n e va n o  al M inor C o n sig lio  l ’ esperimento 

d e lla  p u b b lic a  v o c e  e fa m a , m entre si assicuravano delle per

s o n e  di G io .  B attista  e  D o m en ico  , altri dei fratelli Lom ellini. 

M o lt i dei v o t i  racco lti accu savan o co sto ro , nò mai in alcuno 

si t r o v a  a c c e n n a to  ad a ltre  p erso n e; ma il numero voluto 

d alla  le g g e  p e r  dichiararli se non altro sospetti, mancava. 

G li  I n q u is i t o r i , a cui i C o lle g i delegarono la form azione del 

p r o c e s s o ,  in v a n o  fecero  il possibile per ven irn e a cap o , chè 

m a n c a n d o  a l F isc o  g li e lem enti per p roced ere, a’ 20 di 

m a g g io  d o m a n d a v a n o  a ’ C o lle g i si pubblicasse di nuovo 

l ’ im p u n ità ,  e  s i facesse n u o va  esperienza di pubblica voce e 

fam a. M a  tu tte  le p ratich e riuscirono va n e; e l’ esperienza 

fatta  a ’ 25 di m ag g io  non produsse risultato alcuno per 

m a n c a n z a  n e l n u m ero  dei vo ti. M olti biglietti però persi

s to n o  n e l d ir n e  autori i q u attro  figli del qm . N icolò L om el

lin i , p e r c h è  lo  S tradella  frequentava la casa di una loro so

re lla  m a r ita ta  con G iu sep p e  G a r ib a ld i, senza che c o s tu i, 

p r e g a to  d a  a lc u n o  d e ’ suoi c o g n a t i, lo  avesse voluto mandar 

v ia . A lc u n i  p o i accen n an o al pianto delle dame di lu i scolare 

p er la  su a  m o r ie , a ll ’ aversela  egli stesso cagionata perchè* 

vo lle  f is s a r e  lo  sguardo n el so le , ed altri adoperane consi

m ili f r a s i ,  le  quali so n o  sicu ro  argom ento che il ralente
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m aestro, qui dim orante da m olto tem p o , m enava una vita 

sc io p erata , galan te  e desiderosa di avventure.

Q u esto  è c iò  che ho potuto sapere di lu i, e per quanto 

sia p o c o , n e ll’ assoluta m ancanza di docum enti in cui fummo 

finora a rigu ard o  del suo soggiorno fra noi e della sua m orte, 

non m anca a m io  a vviso  di una qualche im portanza.

E  qui fin isco la m ia dissertazione, nella quale se forse mi 

son dilungato  o ltre  il dovere in dettagli e particolari ne ha 

colpa so lo  l 'a ffe tto  che porto a ll’ arte ed agli artisti, per cui 

tro van d o  docum enti che li riguardano non posso staccarmene 

senza averli esam inati, analizzati e discussi in ogni lor parte, 

da ogn i m inim a circostanza prendendo argom ento a bene ap

prezzare la vita  intim a di quei tem p i, sem brandom i di essere 

presente a ’ fatti in d isco rso , e quasi quasi vedere e trattenermi 

co lle  p erson e alle quali si riferiscono.

D o p o  la  lettura  del socio  S taglien o , il Preside osserva che 

il F ilip po  Zu cca  di cui si legge il nom e fra i testi prodotti 

dal S a n ta cro ce , apparteneva ad una famiglia di Serravalle- 

S c r iv ia , della quale per docum enti com inciano in G enova le 

n o tizie  v o lg e n d o  il secolo X V I ;  ma soggiunge non apparire 

uscito  da essa alcun pittore di grido. D ice che il Connesta* 

bile esam inato a favore di Sinibaldo S co rza , fu valente nel

l ’ arte del m iniare e nel dipingere piccole istorie; e stima anz 

che tali discipline egli im parasse per gli esempi dello Scorza 

m edesim o. Finalm ente circa la qualifica di nobile onde si vede 

distinto 1’ A n s a ld o , avverte che titolo siffatto si attribuiva al

lora  con frequenza a chi parea guadagnarselo per virtù dei 

proprii m eriti. A  conforto di che reca in mezzo Γ esempio 

di L u ca  C am biaso il quale ne’ rogiti notarili è spesso chia

m ato nobile , e quello de’ costui figli ne’ quali lo stesso titolo 

ved esi continuato. Sim ilm ente nota chiamarsi non di rado 

con  tale  appellativo anche il pittore Domenico Piola.
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• I l s o c io  B e lg r a n o  ò d ’ op in io n e che il conferim ento di questo 

tito lo  av \ u n isse  in forza  del privilegio onorifico, il quale soleva 

c o n c e d e r s i ad  e g re g i c it ta d in i non ascritti al Libro d’ o ro , e 

v a le v a  p e r  1 ap pu n to  ad equipararli ai nobili ne’ trattamenti 
ed a tti p u b b lic i.

X V I I I .

S e z i o n e  d i  S t o r i a .

T orn ata  del 2 m aggio.

"Presidenza del Preside A n t o n i o  P i t t o .

Il s o c io  N e r i  le g g e  la prim a parte di un suo lavoro intitolato 

'7Z,ole su  P ie r  L u ig i  Capriata storico genovese del secolo X V I I .

I d o c u m e n ti e  le carte d eg li A rch iv i che a ’ nostri di for

m an o  il p r in c ip a l subbietto  delle ricerche e delle illustrazioni 

d e g li s t u d io s i , g io v a n o  m irabilm ente a togliere eq u ivoci, a 

r ie m p ie re  la c u n e , a c o rre g g e re  e r ro r i, intorno a’ fatti storici ; 

e  v a lg o n o  a ltre s i a p orre  in chiaro il vero  carattere degli 

u o m in i e h ’ e b b e ro  qualch e fam a, o ch e furono g i i  dagli scrit

to ri g iu d ic a t i ; i g iudizi dei quali deggiono perciò alcuna fiata 

e m e n d a rs i o d  a n co  in tutto  dism ettersi. M olte ed erudite mo

n o g ra fie  in d ir izza te  a  q uesto  fine com parvero già in Italia, 

s p e c ia lm e n te  d o p o  c lic  il nostro  G iovan  Pietro Vieusseux 

e b b e  fo n d a to  il p re g e v o le  Λ  rebivio Stòrico Ita lian o, monumento 

p e re n n e  di s to r ia  c iv ile  e le tteraria; e  a quelle pagine si splen

dide p e r  c r it ic a  g iu d iziosa  e per vastità di concetti, convicn 

r ic o r r a  c h i s i p iace  dar op era a studi di si fatta ragione. Non 

sia q u in d i d isd ic e v o le  ch e  io  p u r e , si parva licci componere ma

g n is , re c h i in n a n zi le  m ie p o vere  fatich e, volgendom i di pre

fe re n za  a lla  is to r ia  le tteraria , e di questa alla parte men os

s e rv a ta  fin o  a  q u i ,  v o ’ d ire alla  aneddottica e biografica. Nò

io  m i g io v e r ò  s o lo  n elle  m odeste note che mi propongo det

tare  , d ei d o c u m e n ti tratti da ’ nostri A r c h iv i , ma eziandio di 

q u e lli g iu n ti a m ia n otizia  e pubblicati da a lt r i , vuoi per di

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012


