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SO M M A R IO  : Un episodio della Repubblica Ligure Democratica: La presa di Serravalle (Giuseppe Pessagno) —  La leggenda In Liguria (Nicolò 
Musante) —  Spigolando nella vecchia " Gazzetta „ (***) —  L' arte del monologhi e « Gandolin » (Umberto Monti) —  Noi —  I 
Personaggi della "Divina Commedia,, in Genova e nel Genovesato : VI. Il barattiere Bonturo Dati a Genova (flrturo Perretto) —  Schiaffi 
e carezze alla Superba.

Un episodio della Repubblica Ligure Democratica
La presa di Serravalle.

U n cu rio so  d iseg n o  ev id en tem en te  r ic a v a to  d a l vero, il 
26 g iugno  1798. e a lcu n e  n o tiz ie  d e lla  G a zze tta  d i Genova, 
c i r ip o r ta n o , com e p e r in can to , a  tem pi e s itu a z io n i che 
h a n n o  la  p iù  g ra n d e  a n a lo g ia  con g li av v en im en ti a ttu a li .  
S en za  che  10, v o lta  p e r v o lta , m e tta  in va lo re  i co n fro n ti, 
ne g iu d ic h e ra n n o  i le tto r i.

** *
N ella  p r im a v e ra  del 1798 la  R epubb lica  G enovese (L ig u re  

D em o cra tica ), e n t r a v a  n e ll’ u ltim a  fa se  d i un a  lab o rio sa  n eu 
t r a l i t à .  p ro lu n g a ta  f r a  e sp ed ien ti d i ogni specie p er c inque 
an n i. Lo sco rc io  di q u e s ta  s itu a z io n e  volgeva d ec isam en te  
fav o rev o le  a i f ra n c e s i, che  su b ito  dopo i m o ti del ’97 av e 
vano , p r im a  m o ra lm en te , poi m a te r ia lm e n te  —  con le d e 
b ite  c a u te le  —  p re s id ia to  la  S u p erb a . Sui b rev i confini, 
o l tre  i m on ti, c o m b a ttev an o  le tru p p e  de lla  g ra n d e  R e
p u b b lica  c o n tro  quelle  sa rd e . In  c ittà , il p a r t i to  fran cese  
g u a d a g n a v a  te r re n o  ogni g io rno , e a lla  co rte  d i T orino , bene 
in fo rm a ta  d a i n o s tr i  ex, si sap ev a  e sa tta m e n te  q u a n to  sì 
p o tev a  c o n ta re  su lla  L ig u ria . Le cose e ra n o  dunque, in  quella  
p r im a v e ra , co n d o tte  a  te rm in e  ; e non  m ancava  che il fam oso  
in c id e n te  decisivo , il p u n to  c r itic o  d i  tu t te  le g u e rre  p assa te , 
p re se n ti e... p u rtro p p o ... fu tu re .

L ’ in c id en te  si v e rificò ; f r a  il 39 e il 25 m aggio  co rrev an o  
n e i c irco li p o litic i e p o p o la ri voci confuse  d i g ra v i av v en i
m en ti. N ei c lubs ove f ra te rn iz z a v a n o  giacobini n o s tr i e f r a n 
cesi, s i a lle s tiv a n o  colonne d i v o lo n ta ri, p er m an ten e re  l ’o rd in e  
pubblico , « e in v ig ila re  e im p ed ire  che non s ia  in v aso  il 
te r r i to r io  d e lla  R ep u b b lica , nè  d a  P iem ontesi, nè da  In s o r 
g en ti » (1). Q u esti in so rg e n ti e ra n o  a n c h ’ essi su d d iti  del re  
d i S a rd e g n a  che p a r te g g ia v a n o  p e r la  repubb lica , dei q ua li 
u n  ce rto  n u m ero  aveva tro v a to  fac ilm en te  o sp ita lità  nei n o s tr i  
c o n fin i; p resso  C arosio  in f a t t i  e s is tev an o  bande d i P a tr io tii, 
a rm a te , q u a s i in  c o n ta tto  con l ’ ese rc ito  reg o la re  sardo .

L a R epubb lica  L ig u re  D em o cra tica  si tro v av a  a llo ra  in  
q u e s te  cond iz ion i : possedeva  l ’ a ss icu raz io n e  del re  d i S a r 
d eg n a  ch e  la  n e u tra l i tà  v e rreb b e  in  ogni m odo r is p e tta ta  d a i 
p iem on tesi, aveva  in  c a sa  so tto  d iv e rs i p re te s ti, tru p p e  f r a n 

cesi di passagg io ; i p a r ti t i  in te rn i si accanivano in lotte 
feroci prò e con tro  la F ran c ia , p revalendo orm ai le sim patie 
liberali.

L ’ equilibrio  po litico  era  dunque estrem am ente  instabile 
e, come doveva, si ruppe a un tra tto . I l 6 giugno, alle 7 
pom eridiane, si convocò d ’ urgenza una sedu ta  s trao rd in a ria  
del Consiglio dei G iuniori. E il p residen te  rivo lto  alle T ri
b u n e : « C ittad in i astan ti, disse, il Consiglio, memore che 
« la Sovranità risiede nel Popolo Ligure, e che al Sovrano 
a nulla si deve tuiscondere, si fa  la prem ura di fa rv i leggere 
« due messaggi ricevu ti dal D irettorio E secutivo  ». Seguiva 
raccom andando « la calma, segno di confidenza di un popolo 
« libero nei suoi R appresen tanti » (2).

I m essaggi del D ire tto rio , dei quali il te s to  m anca, dove
vano rife rirs i a  c e rti f a t t i  avvenu ti in quei g io rn i: fa tt i  m i
nu ti, e forse a sp e tta ti, d i sconfinam enti d a  p a rte  dei Sardi 
e scaram ucce fra  quelle m ilizie e le colonne dei P atrio ti. 
M a il significato dei m essaggi e ra  g rav iss im o : tu tti, con di
versi sentim enti, in tu iv an o  che s i doveva  seppellire la neu
tra lità . A questo  tendevano  le raccom andazioni del presi
dente  e l’en fasi di un o ra to re  ufficioso, l’Ardizzone, che. 
prendendo subito  la  paro la , con un proluvio d i fra s i p a trio t
tiche d ich ia rav a  senz’ a ltro  la Repubblica in pericolo e tu tti 
i c ittad in i « Uberi, e pronti a m orire! » (3).

II Consiglio in tan to , a ffre tta tam en te  approvava i  prim i 
provvedim enti finanziari. E questo sem plicem ente prò forma, 
perchè già da a lcuni g iorn i uom ini e m unizioni avevano preso 
la  via dei G iovi; il prim o cred ito  vo ta to  fu  d i 500.000 lire 
fuori banco e sub ito  dopo approvato, il pubblico delle t r i 
bune ne capì così bene 11 significato che, sciam ando fuori 
della  sala g rid av a  : a g u erra  a l re  di Sardegna ! » grido che 
venne ripreso  in coro form idabile  da lla  popolazione accalcata 
o ltre  i cancelli del Palazzo, in piazza N uova (4).

La sera  s tessa  uscì un lungo proclam a del governo, di cui 
ripo rto  solo la ch iusa, m olto significativa : « C ittad in i ! Lungi 
« da  noi le m ire  e i p rogetti d i un’am biziosa politica. Onore, 
« libertà , in d u stria , commercio, pace, eccovi gli elem enti della 
« fe lic ità  nazionale. Ma se la lib ertà  è m inacciata, se l’ onore 
<x è o ltraggiato , se si ten ta  di d istruggere  i mezzi della nostra 
« tran q u illa  esistenza, è meglio ancora essere in felici che vili, 
« e un Popolo libero fa  a llo ra  r ie n tra re  nella  polvere i suoi 
« nemici, o non sopravvive a lla  P a tr ia !  » (5).

λ/\ΑΛ H i »  ^  i l

V e d u ta  h t l  Jorfc ^va//a  to à rtì
Il f o r te  d i S e r r a v a l le  (S e c . X V IIIt d a  u n  d is e g n o  d e l lo  S ta to  M aggiore (A . S. T ip i .  B u sta  17. S.)

D al 6 al 16 g iugno  co n tin u a ro n o  a p a r tire  tru p p e , a r t i 
g lie r ie  e m un iz ion i pel G iovi, d irig en d o si a  C arosio. In ta n to  
a G enova non si r im a n e v a  c e r ta m e n te  così calm i com e voleva il 
c it ta d in o  A rdizzonl. S uccedevano  tu m u lti p er cau se  non ben 
p rec isa te . In A lbaro  nudò un b a tta g lio n e  al com ando di

Ruffinì « e s’ è a q u a r tie ra to  nel palazzo d e tto  il Paradiso » 
e aggiunge ufficiosam ente la G azzetta  : « La pubblica tran 
ci qu illltà  non si è per a ltro  punto  a l te ra ta  nè in quel comune, 
c nè in a ltro  vicino d i S. M artino  ove parim ente è stata  
« spedita a l tra  com pagnia ». E ’ il caso di osservare, m ali
gnam en te : eroa-wHo non petita... !
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A nche la caccia a lle  spie e ra  a ttiv issim a. In  nn albergo 
fu ro n o  a r re s ta t i  « due fo re s tie ri che si credevano tedeschi, 
accu sa ti d i corrispondenza e d i relazioni sospette ».

Genova, in quel giorni, passava  per tu tte  le fa s i febbrili 
che ora Si ch iam erebbero  del fronte interno. T u tti i m om enti 
uscivano  proclam i p a trio ttic i. Uno di questi d ic h ia ra v a : « Il 
popolo L igure è am ico di tu t t i  1 popoli, m a non soffre inge
renze d a i re  ». Si deliberò  d i d a re  la m assim a im portanza 
alla  prossim a festa  N azionale  (14 Giugno).

L a bo ttega  del fam oso speziale  M orando, il N estore della 
rivoluzione ligure, gifl sacchegg ia ta  d a i Viva Maria, l ’ anno 
precedente, fu  d ec re ta ta  « m onum ento  pubblico della  ligure 
regenerazione  ». C ontem poraneam ente  piovevano i provve
d im en ti fin an z ia ri e re s tr i t t iv i  dei consum i. P ro ib ita  la  pol
vere  d a  caccia e da  sp a ri p er feste , proposte contribuzioni 
s tra o rd in a r ie  di g u e rre : il 10 % su lle  pigioni, il 50 %  sugli 
s tip en d i delle a lte  carich e  pubb liche; to ssa ti potentem ente i 
ben i dei c itta d in i a ll’ estero.

M a il p ro g e tto  d i contribuzione del 50 %  andò a  monte. 
E  la  Gazzetta m aliziosam ente  dice che fu  p roposta  cosi 
enorm e dag li in te re ssa ti, perchè appun to  sfum asse (6).

In ta n to  la fe s ta  delia federazione (14 Giugno) si svolse 
« col m aggio re  buon o rd ine e con allegrezza ed entusiasm o, 
a II d isegno delle  s ta tu e  ra p p re se n ta n ti le venti C om unità, 
« collocate in to rn o  a ll’ a lbero  de lla  L ibertà , fu  m agnificam ente 
« eseguito . L a ricca  illum inazione  d i quella g ra n  P iazza 
a (l’A cquaverde) il cielo sereno, l’ a r ia  tran q u illa , le bande 
a m ilita r i, le canzoni, le danze che dal dopopranzo non ces- 
« sa ro n o  che a  n o tte  av an za ta , la  v ivacità , .la  decenza, una 
« f r a te rn a  effusione d i p a tr io ttic i sentim enti, fo rm avano  lo 
« spe ttaco lo  più delizioso e com m ovente che possa gustare  
« u n ’ an im a  sensib ile  e repubb licana  » (7).

In  com penso, a ltrove , si sabotava la  guerra , perchè qualche 
convoglio di m unizioni sa ltò  m isteriosam ente. L i p er lì il 
D ire tto r io  E secutivo  non trovò  a ltro  rim edio che pro ib ire  
« p er sei m esi l’accendere fa lò  e sb a rra re  razzi ed esporli 
a in ven d ita  so tto  la  pena di 15 g io rn i d i carcere  e rifazione 
a di d an n i » (8). E ra  fo rse  un po’ poco!

I l ra p p re se n ta n te  del re  di S ardegna che aveva g ià  rice
vu to  il passap o rto  se ne s ta v a  an co ra  in Genova e prendeva 
« la  p recauzione d i ren d ersi poco o nu lla  visibile e per mag- 
« g io r cau te la  la sua  casa  è g u a rd a ta  e la su a  persona g a ran 
ti t i t a  d a  un p icchetto  d i so ld a ti » (9). Al fro n te , in tan to , 
succedevano d iversi fa t t i ,  di cui ci occuperemo in seguito, 
m a è m olto  s tra n o  che ad  o s tilità  com inciate, nel Consiglio 
di S en io ri vigessero an co ra  dei d isp a re ri in to rn o  a lla  guerra .

I l  16 di giugno, p er esem pio, quei p ad ri co scritti d ’allora 
r i to rn a v a n o  sul m essaggio  del D ire tto rio . O liv ieri trovava 
che « se il territorio della patria è sgombro e se ci è offerta 
« una conveniente riparazione, non deve aver più luogo la 
a guerra » : e B ensa : « Prima di deliberare vediamo se la 
« patria è minacciata o assalita... in tal caso ogni cittadino 
« è soldato, ma non si intraprenda la guerra senza prima 
« esaminare lo stato delle cose ».

E, più ta rd i, rin ca lzan d o  la  dose, « Non si può pretendere 
« (d a i Seniori) la sanzione di un progetto di guerra che non 
« si sa se è giusta, utile e necessaria ».

Il Consiglio in seduta segreta e... m ovim entata, el per
deva ln questioni di form a, proponendo si dom andassero al 
D iretto rio  Esecutivo tu tti gli schiarimenti per iscritto, e le 
discussioni si invelenivano, quando Garbarlno, per salvare 
la situazione, ricorse, come già Ardizzone, alla mozione degli 
affetti. Fece am m ettere 11 pubblico alle Tribune, e : « /  buoni 
« cittadini devono soffrire in pace che loro si nasconda ciò 
« che il bene della Patria vuol che si taccia. Sappiano solo 
« che la riparazione dell' ingiuria, la reintegrazione di danni, 
a la necessità di frapporre una potente barriera fra il ter- 
« ritorio della Repubblica e quello di un Re ci induce ad 
« adottare la deliberazione ». E ra  tem po! (diremmo noi) 
che quei... r i ta rd a ta r i  capissero qual vento spirava ! E forse 
qualcuno, anche allora, deve averlo gridato  in pubblica seduta, 
perchè im m ediatam ente il Seniore Copello, certo  a salvare 
l’ onore dell’ Assemblea, aggiunse: « Sappia altresì il pubblico 
« che ci determinarono alla sanzione non i clamori e le 
« smanie che il Consiglio disprezza, di alcuni perturbatori,,
« ma i lumi, comunicatici dal Direttorio. C ittad in i! I Senioii 
« verranno, se fi a d' uovo, a dividere secovoi i pericoli e la 
<t gloria che ci aspetta. Quando la patria è minacciata è più 
« onorata cosa il difenderla che il rappresentarla  » (10).

La seduta si chiuse con « grido universale di guerra  al re 
di Sardegna ! Viva la rappresentanza nazionale ! Viva la Re
pubblica ! ». *

*  *

M entre queste... g iornate storiche agitavano Genova e 
i nostri m atu ri rappresen tan ti si accingevano — se fia d'uopo
— a esporsi al pericolo e alla gloria, le truppe, come 
succede sempre, avevano fa tto  meno chiasso e più lavoro: 
da una settim ana circa a Novi e a Serravalle parlavano fucili 
e cannoni. La cam pagna del 1798 fu  brevissim a, e di minuscola 
portata , scom parendo nell’ im m ensità delle guerre della Rivo
luzione, tan to  che pochi la ricordano. F u  semplicemente una 
afferm azione di principio accanto alla  Repubblica m adre: 
tu ttav ia  le nostre truppe nazionali poterono agire — rela
tivam ente — isolate, e d i propria in iziativa nel loro piccolo 
settore. E rano  truppe m iste con bande di volontari e somma
vano a poche m igliaia d i uomini. Operavano contem poranea
mente nella riv iera  di Ponente, a Loano, accanto ai francesi e 
nel Giovi, in torno a Novi. Le due arm ate  avevano ricevuto 
denom inazioni ufficiali: Arm ata d’Occidcnte e Arm ata d'oltre 
Appennino (11). Mi occuperò qui solo di quest’ ultim a. La 
com andava il c ittad ino  S iri e teneva il suo q uartiere  gene
rale, a Voltaggio. Aveva cavalleria e artig lieria . La fan teria  
era  composta di battag lion i regolari e corpi volontari, più 
le bande organizzate dei P atrio ta . Ino ltre  fo rti contingenti 
francesi potevano serv ire  di rincalzo. Le prime avvisaglie 
avvennero dopo l’ 8 giugno.

Il com andante S iri aveva scritto  una le tte ra  « veram ente 
« repubblicana a l com andante piemontese in Carosio, col- 
« l’ intim azione di r itira re  alcuni picchetti stazionanti sul 
« te rrito rio  ligure. I l Com andante ha risposto, che i suoi 
« soldati non avevano occupato il te rrito rio  ligure che per 
a discacciare da Carosio i rivoluzionari, che questo non do- 
« vrebbe punto a lte ra re  la buona corrispondenza fra  li due 
« stati... etc. » (12).

ΛΛΛΛ/ιλλλΛΛ Λ ΛΛΛ'νίΛ/Ι'-ί/VLyi Λ /> /V -> Λ/ι a<wi/ii|«V '·' ■ ·■ Mr*vyiw<imFT»v»'AjJ«fl|''VVWWW^.F ,

Vf.vitta o d  Ίο rlt oc tiara m i le ooI ìcl porti,
c A c fu  ^ a ttu ic i ìu M ‘ J r n ia t a  oÙ a ccre O éù t-C Lfier/ nc/'w  n e / m e s t  èc S u c c io  J.y f)6

Il S iri in tan to  febbrilm ente  si p rep a rav a  ad  ogni even tua
l i tà ,  e chiedeva di continuo uom ini e arm am enti. E  il 10 
d i g iugno  riso lu tam ente  a tta ccav a  i S ard i con un a  p a r te  delle 
su e  truppe , α I  R epubblicani, » dice quel p rim o bollettino, 

najm n stteo ca to  eu v*,rt p un ti il nemioo « dopo ira o stina to

« com battim ento si sono im padroniti delle a ltu re  vicine più 
x im portanti. I nostri hanno perduto tre  uomini rimasti sul 
« campo, e pochi fe riti, il nemico ha perduto moltissima 
« gente, noi abbiam o fa tto  tren ta  prigionieri, un Ufficiale 
c e u* Tanaburro ».
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C o n tem p o ran eam en te  la  g u ern ig io n e  d i G avi « facen d o  
« u n a  v ig o ro sa  s o r t i ta  dopo q u a t t r ’ o re d i b a tta g lia  a lla  
« p ia n u ra , si è im p a d ro n ita  d i se i m o rta i d a  bom be, che  i 
« p iem o n tes i tra s p o r ta v a n o  verso  C a rro s io  » (13).

Q uesto  e ra  il lie to  p rin c ip io  d e lla  g u e rra  e la  s te ssa  se ra  i 
t r e n ta  p iem o n tesi p r ig io n ie r i e n tra v a n o  in  G enova p e r e sse re  
t r a s f e r i t i  a l L a z z a re tto .

L ’ in d o m an i e  il 12 g iu g n o  s i in iziò  d a i P iem o n tesi un  
m ov im en to  d ì r i t i r a t a  v e rso  S e rra  v a lle : se dobbiam o c red e re  
a lle  n o tiz ie  genovesi, q u es to  in d ie tre g g ia m e n to  lo ro  costò  a n 
c o ra  u n ’ o t ta n t in a  d i uom in i, f a t t i  p rig io n ie ri d a i R ep u b b li
can i. I  R egi co n ta v a n o  ev id en tem en te  d i p ro teg g ersi col fo r 
tiliz io  che  d o m in av a  S e rra v a lle  ed e ra  s ta to  a f f re tta ta m e n te  
d isp o s to  a  fo r te  re s is te n z a  (14).

I l  c o m a n d a n te  S ir i  non te n n e  fo rse  a b b a s ta n z a  conto  d i 
q u e s ta  c irc o s ta n z a  e, r ic e v u to  u n  c e rto  co n tin g en te  d i r in 
calzo , a l 18 g iugno  r ip re se  l ’ offensiva. D ispose u n a  fin ta  d i 
a tta c c o  v e rso  Pozzolo  e ne in ca ricò  le  legioni d e i p iem on
te s i  che, o rm a i a  v iso  scoperto , co m b attev an o  nelle  n o s tre  
file. Q u esti so ld a ti im p ro v v isa ti si m o s tra ro n o  tu t ta v ia  
così a rd e n ti  che  tra s fo rm a n d o  la  fin ta  in  un  a  fondo  i r r e s i
s tib ile , s b a ra g lia ro n o  co m p le tam en te  1 R egi, lo ro  co m p a trio ti, 
d isp e rd en d o n e  fu o r i  d i Pozzolo  fa n te r ie  e a rtig lie r ie .

E  p er con to  suo  il S iri, r ic e v u to  il m essaggio  della  C ap i
to laz io n e  d i L o an o  (15) —  un  bel successo d e ll’A rm a ta  d i 
O cciden te  e  de l su o  cap o  b a tta g lio n e  Ruffini — si g e ttò  a llo  
a s s a lto  d i S e rra v a lle .

L a  d iv is io n e  non av ev a  nem m eno a s p e tta to  d i e ssere  so s te 
n u ta  d a ll’a r t ig l ie r ia  d i cam p ag n a . « T roppo im paz ien te  de lla  
« v i t to r ia , d ice  la  G a zze tta , si è s la n c ia ta  con im peto  incon- 
« s id e ra to  fin so tto  le  p a liz z a te  del nem ico col d isegno  d i 
« p e n e tra re  n e lla  c i t ta  (S e rra v a lle ) . I l  fuoco te r r ib ile  del 
« fo r te  1’ h a  o b b lig a ta  a  re tro c e d e re  e rip re n d e re  le v an tag - 
« g iose  su e  posizion i. L a  co lo n n a  P iem on tese  si è a n c h ’ essa  
« in o l t r a ta  con a rd o re  d a l l’ a l t r a  p a r te  fin so tto  le m u ra  
« d e lla  c i t tà , m a a n c h ’ e ssa  h a  dovu to  r i t i r a r s i  p e r non 
« r e s ta re  v itt im a  in u tile  d e lla  m itra g lia  de l fo r te  ».

U n rin ca lzo  d i t ru p p e  f ra n c e s i —  la  com pagnia  d i N ad a l — 
« d iscesa  ne lla  p ia n u ra  p e r so cco rre re  i suo i f ra te l l i  h a  m olto  
« so ffe rto  » (16).

T u tto  q u esto  f r a s a r io  m a sc h e ra  ev id en tem en te  un  in su c 
cesso. L e p e rd ite  e ra n o  uffic ia lm ente  accu sa te  in  8 m o rti e 30 
fe r i t i ,  nei so li genovesi.

B iso g n av a  r i te n ta r e  la  p rova . I l  C om andan te  S ir i s i fece 
sp e d ire  d a l fo r te  d i G av i d e ll’ a r t ig l ie r ia  d ’assedio.

T re  o q u a t t ro  g io rn i t ra sc o rse ro  nel p iazza re  le b a tte rie . 
U n  d iseg n o  del C a p ita n o  del G enio S te fa n in i (del qu a le  non 
posso r ip ro d u r re  se non u n a  p a r te , m ancando  lo spazio) p e r
m e tte  d i re n d e rs i con to  de lle  d isposiz ion i de l cam po Ge
novese (17).

In  fa c c ia  a l la to  e s t del fo r te  s ta v a  un a  b a tte r ia  d i q u a ttro  
c an n o n i d a  30, d is s im u la ta  n e lla  v a lle tta  d o m in a ta  d a l m onte 
Bullone.

L a  sca la  d e lla  c a r ta  m a rc a  u n a  d is ta n z a  d i 2500 palm i. 
A ltr i  t r e  pezzi d a  30 iso la ti, a  s e tto re  d i cerch io , b a tte v a n o  un 
secondo la to  del fo rte . U n  a l t ro  pezzo poteva p ren d ere  d i 
in fila ta  il bo rgo  d i S e rra v a lle .

M o r ta io  d a  b o m b e  ( f in e  S e c o lo  X V III) d a  e s e m p la r e  d e l l ’e p o c a .

Infine, un  m o rta io  d a  bom be d a  300, dom inava ta n to  il 
fo r te  com e 11 paese, d a  u n a  d is ta n z a  d i 6000 palm i. I l  fuoco 
l’u a p e r to  la  dom enica 24 g iu g n o  e d u rò  fino a l m ercoledì, 
in in te r ro tta m e n te  (18).

I  P iem o n tesi ne ebbero  a b b as tan za , e vennero  in  quello  
s tesso  g io rno  ad  u n a  a c ap ito laz io n e  onorevole e degna de lla  
« u m a n ità  e d e lla  m oderaz ione  d i R epubb lican i v in c ito ri » (19).

II disegno del Capitano Stefanini illustra le operazioni 
<1»1 breve amedl<s e doveva essere finnesso al rapporto del

Siri. O ltre  la  c a r ta  topografica del te rr ito r io  d i Serravalle  
con le posizioni delle  ba tte rie , riproduce l ’ a sp e tto  del fo rti
lizio dopo 1’ azione de ll’ a rtig lie r ia  nostra .

Lo schizzo è indubbiam ente preso dal vero. Vi si vedono 
segnate  con c u ra  m inuziosa le tracce dei p ro ie ttili e le slab
b ra tu re  delle  bombe sul te tto  e sugli spalti.

Il fo rte  m o stra  qui un  rifacim ento  del secolo X V II ο X V III, 
ed è cinto da quelle pa lizzate  contro  cui venne ad in frangersi 
Γ assa lto  dei genovesi. Nei tre  g iorni di fuoco m olte cen tinaia  
d i p ro iettili lo colpirono e la  reg o larità  delle tracce, se è 
veridica nel disegno, fa  d iscretam ente onore a i nostri pun
ta to ri. U n’a l t r a  vedu ta  del fo rte , da lla  p a rte  d i Novi, m ostra 
l’ insiem e d i tu t ta  l’ opera, i bastioni, le co rtine  e il corpo 
cen tra le  con un avanzo  d i to rrione  proveniente d a ll’ an tica  
s t ru t tu ra  del caste llo  che dal medioevo s ’ innalzava colà. 
In  en tram be le vedute la band iera  genovese dom ina quelle 
m u ra  perdu te  e rico n q u is ta te  nel g iro  d i pochi giorni.

* ’ *
La v itto ria  d i S errav a lle  con quella d i Loano furono i 

du e  a llo ri che incoronarono le nostre  nuove A rm ate, alle 
quali il Consiglio dei G iuniori m andò con repubblicana sem
p lic ità  il m essaggio : « H anno bene m erita to  della  P a tr ia  »(20).

M entre ancora  11 cannone tuonava a S erravalle , si svol
gevano 1 pre lim in ari d i R nstadt. E  il Console generale Belle- 
ville notificava un decre to  del governo francese  a l D iretto rio  
Ligure, inv itando lo  a  sospendere le o stilità  contro  il re Sardo, 
il quale da p a r te  sua  aveva ricevuta  iden tica  richiesta.

« E ’ g rande e g loriosa cosa deporre  le a rm i sul campo 
« della  v itto ria , e la m oderazione nei successi è essa pure v irtù  
« R epubblicana, d i cui il D ire tto rio  L igure è per dare  nuovo 
« esempio... La lum inosa v itto ria  che ha  fa t to  arm are  gli 
« uom ini e le donne de lla  Pieve, la p resa  di S erravalle  dal- 
« a ltra  d ivisione dell’ A rm ata  ligure vanno forse a term inare 
« a  R astan d t le indecisioni che r ita rd a n o  la conclusione della 
« pace e i L ig u ri av ran n o  ben m erita to  delle nazioni indi- 
« pendenti. La saviezza del Governo L igure che potendo 
« p ro fitta re  d i due v itto rie  decisive, consente a sospendere 
« la  m arcia  delle sue arm ate , proverà alle  C orti che rnedi- 
« tasserò  ancora  delle coalizioni contro  la  Repubblica fran- 
« cese e i suoi am ici, che 1’ in trep id ità  dei R epubblicani saprà
« po rta re  ovunque la  lib ertà  e la v itto ria .....................................
« Se la pace co n tinen ta le  si consolida s a rà  glorioso per le 
« a rm ate  liguri d i av e r colto gli u ltim i a llo ri, e d i lasciare 
« nella m em oria dei re la rim em branza di quanto  siano capaci
o gli uom ini liberi che hanno ricupera to  i loro d iritti, e che 
« sapranno  m orire  p rim a di perderli » (21).

Queste sono parole d i Belleville, sc ritte  nel 179S. Oggi, 
non hanno p e rdu to  n u lla  del loro senso, anzi hanno acquistato  
un  più esa tto  significato augurale , come i le tto ri potranno 
consta tare , a lla  s treg u a  degli avvenim enti a ttu a li.

Che cosa rim aneva a rispondere, pel nostro  Governo, a 
considerazioni fa t te  con ta n ta  tu o n a  g raz ia  dagli Alleati?

« Il nostro  D ire tto rio  — dice la  G azzetta  — per dare a lla  
a F ran c ia  una prova della sua g iu sta  deferenza e corrispon- 
« dere alle  d i lei benefiche e generose in tenzioni d i allonta- 
« nare  d a ll’ I ta l ia  il flagello della  g u e rra  e d i assicurare  la  
« pace del continente, h a  decre ta to  lo stesso giorno la  cessa- 
« zione delle o s tilità  » (22).

** ♦
Cosi si chiuse la p rim a cam pagna della  R epubblica Ligure 

D em ocratica, breve paren tesi, quasi ignota, che ho creduto 
bene rievocare. L ’ anno seguente, gli avvenim enti d i Genova 
presero  un’ im portanza  m ondiale e sono s ta ti  orm ai s tu d ia ti 
a  fondo. L a m agnifica d ifesa d i M assena, il Blocco, e Marengo 
fanno  p a rte  del bagaglio storico dei più profani.

Giu s e p p e  P essaqno.
( 1 ) Gazzetta  N a z io n a le  de l la  L iguria ,  n . 49. —  (2) ld .  n. 52. —

(3) Ib id .  —  (4) Ib id .  p . 426. —  (5) Ib id .  —  ( 6) l d .  u . 1 p. 1 , 2 , 3,
—  (7) Ib id .  p . 7. —  (.8) l d .  n . 2 p a g . 9 . —  (9) Ib id .  —  (10) Ib id .  
p .  14. —  (11) ld .  n . 2 p . 12. —  (12) ld .  n . 52 p . 429. — (13) ld .  
η . 1 p . 7. —  (14) Ib id .  —  (15) ld .  n . 2 p . 12 . —  (10) Ibhi.  p . 15
—  (17) A rch . d i S ta to  Tip i .  B. 17. S. —  (18) G azze tta  c it . n . 3 p . 21.
—  (19) Ib id .  —  (20) l d .  V . n . 11. —  (21) l d .  n . 3 p . 20. —
(22) Ib id .  p . 23.

W  LEliiròniiri ifl LlliÙhlH
( Continuazione) L e  t S t r e y h e .

Un colpo d ’ occhio rap ido  a lla  fine del m edio evo non ci 
condurrà  fu o ri del regno della leggenda la  quale frequenta 
ugualm ente le som m ità  d eserte  e le c ittà  popolose, le grandi 
s tra d e  e i sen tie ri occulti.

La strega , l’ e re tica  della fine del medio evo, fu  la rivolta 
eontro il prete. La Chieea era «tata altamente civilizzatrice
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quando, colla dolcezza e  l ’ abnegazione com battendo la  b a r
b a rie  p e r mezzo della  caritA  e de lla  fede sp ir itu a lis ta , aveva 
co n q u is ta to  il m ondo; ed essa, a lla  fine dell’ e tà  m edia (secolo 
XVI) si sforzò  di d ifen d erlo  d a lla  co rruzione  che aveva invaso 
tu t te  le c lassi sociali, e perciò  fin d a l princip io  perseguitò  
le s treg h e  e i negrom anti. C redendo però d i m eglio spaven tare , 
la C hiesa in g ran d ì S a tan a  e d im in u ì Dio.

La s treg a  che si g e tta  nelle b racc ia  d i S a tan a  è 1’ opera 
di quei tem pi d i co rru z io n e ; è il risveglio  feroce dei ca ttiv i 
is t in ti  d ’ È va, che l’ uom o può d isc ip lin a re  m a nou soppri
m ere. D a ciò la  s tre g a  s f re n a ta  che co rre  a l S abato , m ale
dice D io e si vende al d iavolo. Nel duello  o rrìb ile  che si 
im pegna tr a  l’ in q u is ito re  e la  s tre g a  to r tu ra ta , d i sovente 
la v itto ria  r im an e  a  questa , quando  ella  rifiu ta  di rinnegare  
S a tan a  suo p ad ro n e  e p roclam a, financo t r a  le fiam m e, le 
deliz ie  d e ll’ in ferno .

F ra  le m ontagne d e lla  n o s tra  L ig u ria  è rim asto , dove 
p iù dove m eno vag am en te  il rico rdo  delle orgie del Sabato. 
O ltre  la  tra d iz io n e  popolare , gli a t t i  dei processi d i stregoneria  
racco n tan o  g li sp o nsa li e  le nozze col diavolo, le c av a lca te  per 
l’ a r ia  so p ra  le scope, so p ra  le fo rch e  e le fasc ine  d i spini, 
g li o r ro r i  de lla  M essa nera  e le fren esie  della  d an za  in fernale . 
Qui, com e a ltro v e , in tu t ta  q u esta  fan ta sm ag o ria  è im possibile 
d is tin g u e re  l ’ a lluc inaz ione  d a lla  re a ltà .

Le s tre g h e  e ì n eg ro m an ti v ivevano di m alefici e  vende
vano  polveri d i am ore , tra e v a n o  oroscopi, consig liavano rim edi, 
ap p licavano  ventose che producevano il flusso epatico e la 
di-ssenteiHa ; fa c ilita v a n o  p u re  scam bi d i bam bin i e traffica
vano anche in sem i d i p ia n te  soporifere  ed in  p o lveri di 
diam ante.

F acevano  p ronostic i su lla  v ita  o la  m orte d ì una  persona 
in  m ille  m o d i; m a un a  dei più u sa ti e ra  quello d i m e tte re  in 
m ano ad  una  bam bina  d i q u a ttro  o cinque an n i un a  tazza 
p iena  d ' acq u a  lim pid issim a e  d i fa rv i  sopra ce rti lo ro  scon
g iu r i ; a llo ra  Γ acqua s ’ in to rb id iv a  e quando  e ra  ben to rb ida  
o rd in av an o  allo  sp ir ito  che facesse  com parire  n e lla  tazza 
un’ im m agine, per esem pio un  cav a llo  bianco, se la  persona 
su lla  qua le  s i t ira v a  il p ronostico  doveva m orire  d e n tro  un 
certo  tem po, oppure  una  tig re  quan d o  avesse co n tin u a to  a 
vivere.

Q uesta  co ta le  gen ìa  d i s treg h e  e d i n eg rom an ti davano  
a  bere  a lle  lo ro  v ittim e  acqua di v ita  corrosa con zafferatw  
c so lfa to  d ’ oro, com ’.essi d icevano . A vevano can i od a ltr i  
a n im a li p o ssedu ti d a l dem onio  e pregavano alla rovescia  sulla 
p a r te  p o s te rio re  d i ta li  a n im a li ed e ran o  in  co n tinua  com u
nicazione col p ad re  delle  tenebre.

M a tu t to  questo, p er q u a n to  g rave , non e ra  che la  su
perficie, nel fondo essi e ra n o  d e p o s ita ri d i sostanze  velenose, 
m ezzani d i d e li t t i  a l m in u to  s ia  p e r m ezzo di bevande per 
T am ore, s ia  con polveri da ered ita re  o con a ltre  po lveri per 
sciog liere un  m atrim o n io  incom odo. Ad a l t r i  vendevano p u ra 
m ente  e sem plicem ente  in  cam bio  d i bei dobloni e genovine 
d ’o ro  c o n ta n ti  e so n a n ti il liquore o le polveri, lo zucchero  
d i can taride ο V arsenico d is tilla to  in  sugo di rospo; p er i 
c red u li agg iungevano  a lla  so s tan za  m o rtife ra  la  s a ls e tta  dello 
scong iu ro  o del fuoco d i sa rm en ti, in o ltre  facevano  sortileg i, 
p ro fan az io n i e fa ls ificav an o  m onete.** *

N a rra  un a  leggenda che  in  u n a  g ro tta  a lle  fa ld e  del 
M onte B orgo  a  T rib o g n a  ne lla  va lle  d i F o n tan ab u o n a  viveva 
sola, scono sc iu ta  ed a b b a n d o n a ta  u n a  donna. I  va llig ian i 
l’ abbom inavano  e racco n tav an o  cose s tra n e  de lla  B artura, 
che così la  ch iam av an o . E lla  v iveva non si sapeva com e nè 
di che. N on e ra  vecchia  m a e ra  u n  vero  dem onio e dava 
v o lo n ta riam en te  a lla  luce tu t t i  g li a n n i un figlio deform e, 
rip u g n an te , o rrib ile , insom m a u n  m ostro .

U n g io rno  un vecchio d a lla  b a rb a  lu n g a  e fluente, cand ida  
come neve, col bordone e la  c iò to la  del pelleg rino  passò 
d a lla  g ro tta  de lla  B artu ra , v ide il piccolo m ostro , p rese  nelle 
b racc ia  quello  sv e n tu ra to  figliuolo, g li versò so p ra  incon
ta n e n te  dell’ acqua e lo  battezzò . N on appena fu  ve rsa ta
1 acqua su  quel bam bino così defo rm e che esso d iventò 
bello  come un angelo, e il vecchio se lo  p rese  e po rtò  con sè ; 
e tu t t i  g li an n i il vecchio d a lla  b a rb a  lunga e fluente, cand ida  
com e neve, col bordone e la  c iò to la  del pellegrino, veniva 
a lla  g ro tta  de lla  B artura, b a ttezzav a  il m ostriccia to lo , che 
e ra  n a to  d a  poco, il quale d iv e n ta v a  bello come un  angelo, 
e se lo  p o rtav a  con sè.

E  la  g ro tta  d i T ribogna venne d ’ a llo ra  in poi ch iam a ta  : 
la  g r o tta  della Bartura.

*
S tra n e  cose sì raccontano  delle  streghe là  nelle valli 

de lle  n o s tre  A lpi M arittim e. P a re  che ve ne fossero  d i quelle 
ghiott· del cuore del loro nemici, poiché mirrasi che una di

esse garrendo una volta con un’ a ltra  sua pari, il m arito 
di questa le diede uno schiaffo. Dopo ricevuto quell’ affronto 
la strega si m aritò  colla condizione che 11 suo sposo avrebbe 
vendicato 1’ oltraggio fa tto le  che ella non aveva potuto ven
dicare, m algrado tu tte  le buone intenzioni che aveva di farlo, 
perchè la strega che l’aveva offesa possedeva maggior potenza 
satan ica d i lei.

Ma suo m arito  non aveva adempiuto la promessa fa tta  
il giorno delle nozze ed ella, una notte, gli tolse la vita e 
colla v ita  gli strappò  il cuore e se lo mangiò.

Un’ a ltra  volta, essendosi un giovanotto innam orato di 
una strega m arita ta , a lla  ilne la tresca venne agli orecchi 
del m arito, il quale, Inform ato di tu tto , entrò una sera in 
cam era per am m azzarli entram bi. Ma la moglie, n a rra  la 
leggenda, m entre il m arito  stava per en trare  fece nascondere 
il drudo sotto  il letto, e chiamò in suo aiuto o a ltre  streghe
o gli sp iriti dell’ inferno convcrtiti in donne, i quali com
parvero in un baleno a farle  corona. E ntrò il m arito  in 
cam era con un coltellaccio in mano e con pessime intenzioni 
ma im provvisam ente si ferm ò su ll’ uscio e salutò tu tte  quelle 
donne che ivi erano radunate  con sua moglie colla quale 
stavano conversando, e tu tto  tu rbato  Unse di cercare qualche 
cosa che forse si aveva dim enticato, ed uscì. In  questo modo 
la strega, coll’ a iu to  degli sp iriti infernali, salvò sè e il suo 
drudo da ll’ ira  m arita le .

* *
In  una corta  spiaggia che trovasi un po’ prim a della 

punta e dell’ o ra d is tru tta  cappella di Sant’ Anna in Recco, 
un pescatore t r a e \a  a secco la propria barca dopo il lavoro 
della g iornata  e sem pre al m attino seguente la trovava ba
gnata  di acqua m arina. Ciò finì per a ttra r re  la sua a tten 
zione e concepì il sospetto che qualcheduno nella notte se 
ne servisse. Una sera  lo punse curiosità  di penetrare quel 
m istero e si accovacciò nella bassa prua in modo da non 
essere scorto. Verso m ezzanotte sentì alcune donne en trare  
in barca, e silenziose e svelte come provetti m arinai la vara
rono e vogarono al largo. Però una d i esse, appena furono 
un po’ in fuori su i m are av\rertì le compagne che vi si sentiva 
odore d i becco d’ uomo, ed un' a ltra , che egli alla  voce rico
nobbe per sua comare, le rispose ciò essere ben naturale 
poiché tu tto  il giorno quella barca nou era occupata che da 
nomini.

Il pover’ uomo tra tten ev a  perfino il respiro temendo di 
essere scoperto e b u tta to  a m are da quelle streghe le quali 
com inciarono a  can ta re  canzoni strane e paurose e fortem ente 
vogando si avviarono verso il monte di Portofino.

Iv i giunte, scesero a te rra  nel luogo chiam ato del Molino 
e banchettarono m angiando e bevendo a crepapancia e facendo 
sem pre s tran i discorsi, e poi ballarono la rionda con canti, 
g rida e sghignazzam enti infernali. Egli le aveva seguite e 
si e ra  nascosto a qualche distanza in modo da non esser 
visto, e quando si accorse che il ballo e 1’ orgia si avvicina
vano al term ine andò nuovamente nella barca, dove esse 
im barcatesi rito rnarono  a S an t’ Anna e trassero  di nuovo 
la barca al suo posto sulla spiaggia.

Appena quelle streghe cominciarouo ad a llon tanarsi egli 
sbucò dal suo nascondiglio, le seguì da lungi m entre si avvia
vano verso i boschi, e vide che si ferm arono in uno spiazzo 
tra  gli alberi dove ricom inciarono a bere ed a ballare, finché 
al prim o cauto  del gallo ripresero la via del paese.

Il dom ani quel povero pescatore mezzo stordito  da quanto 
aveva veduto andò a v is ita r la comare e seppe da lei che 
quelle erano streghe, essa compresa, ed ebbe s tre tta  intimazione 
d i non palesare  le cose d i cui era sta to  testim onio per non 
venire strozzato  nella  no tte  m entre stava dorm endo; e per 
Intim orirlo m aggiorm ente essa gli affermò che quelle streghe 
potevano anche en tra re  per il buco della se rra tu ra .

Egli però non ne fu  persuaso e raccontò il fa tto  agli amici. 
D’ a llo ra  in  poi quel rip iano  a Recco è denom inato :

I l ballo delle streghe.** *
Nei villaggi e nelle valli Intorno al Brio Berton  su quel 

d i Sassello tu t t i  conoscevano la Furia, come la chiamavano, 
e si p arlava  di lei con un miscuglio di odio e d i timore.

Se qualche contadino rita rdava  la sera d i rincasare e 
all’ an n o tta re  doveva passar vicino alla dim ora della strega, 
che som igliava più a lla  tan a  di una fiera che a li’ abitazione 
di uu essere umano, vi gettava sopra uno sguardo di sop
p iatto  e affre ttava  il passo. Le donne si facevano il segno 
della croce e i bam bini si davano a correre im pauriti se al 
rito rno  da i loro lavori cam pestri vedevano la s tran a  donna 
scapigliata ed involta nei suoi cenci accoccolata sulla soglia 
nell’ a ttitu d in e  ostile della belva rinchiusa.

Nelle meaze tintt del crepuscolo 11 *uo vi»o gialleetiro
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nel q u a le  b rilla v a n o  d u e  occhi griffi ove p a rev a  s i fosse 
c o n c e n tra ta  tu t ta  la  v ita  d i quel m isero  essere , p rendeva  
co n to rn i d i s p e t t ro ;  e le su e  b racc ia  lunghe e  sca rn e , che si 
a lzav an o  d i q u an d o  in  q u an d o  a l cielo  com e in  a t to  d i scon
g iu ro , p a rev a  ch e  acco m p ag n assero  qualche  m u ta  im precazione.

N elie n o tti  to r re n z ia li, ne lle  qua li il tuono  rim bom bava 
m inaccioso, i pochi m o n ta n a r i , che  avevano  r i ta rd a to  p er e sse rs i 
fe rm a ti  a  b e re  n e ll’o s te r ia  d i q ualche  casc in a le  vicino, a ffe r
m av an o  d i a v e re  u d ito  g r id a  e  lam en ti che p a r tiv a n o  d a lla  
d im o ra  d e lla  s tre g a  e che  s i m isch iavano  al m uggito  del vento, 
e ne lla  lo ro  sem plice  su p e rs tiz io n e  credevano  che il d iavolo , 
col q u a le  la  vecch ia  av ev a  f a t to  il p a tto , fosse venu to  d e n tro  
la te m p e s ta  p e r p o r ta rs e la  a l l ’ in ferno , e a l lo ro  r ito rn o  a 
c a sa  essi accen d ev an o  con relig ioso  tim o re  la  can d e la  bene
d e tta . C olla luce  del g io rn o  r i to rn a v a  in  p a r te  la  tra n q u il l i tà  
a llo  sp ir i to  d e i tim o ro s i co n tad in i, m a dopo co teste  n o tti  
tem pestose , a l g e t ta r e  u no  sg u a rd o  sospettoso  su lla  d im ora  
m a le d e tta , p o tev an o  c o n s ta ta re  che lo  squ a llid o  profilo de lla  
s tre g a  aveva co n to rn i p iù  in fe rn a li.

C hi e ra  c o te s ta  d o n n a?  D ’ onde e ra  v en u ta?  N essuno  po
tev a  d ir lo  con certezza . I  p iù  a n tic h i del luogo a ffe rm avano  
che c irc a  t r e n t ’ a n n i p r im a  a b ita v a  q uella  cad en te  d im ora , 
a llo ra  b ian co  n ido  q u a s i occulto  t r a  m adrese lve  e gelsom ini, 
u n a  d o n n a  ch e  sebbene av esse  g ià  v a rca to  i lim iti de lla  p rim a  
g io ven tù , c o n se rv av a  tra c c ie  d i u n a  s tra o rd in a r ia  bellezza.

N ei belli e p ro fu m a ti pom eriggi d i p rim av era , quando  gli 
uccelli s ’ in seg u iv an o  nello  spazio  con a lleg ri c in g u e ttìi e 
l’ a r ia  o lezzava  d i fieno in  fiore ; e nei te tr i  crepusco li d i 
a u tu n n o  q u an d o  il v en to  soffiava um ido e g e la to  spogliando  
gli a lb e r i d e lla  lo ro  u ltim a  veste  g ia lla s tra , si vedeva la  s tre g a  
in v a ria b ilm e n te  s e d u ta  so tto  u n a  specie d i rozzo pergolato , 
che  p ro teg g ev a  e  d a v a  o m b ra  a ll’ uscio d i casa , colle m an i 
in c ro c ia te  so p ra  le g inocch ia  e  gli occhi v a g an ti nello  spazio  
in a t t i tu d in e  d i t r i s te  m editazione.

I  p iù  a rd i t i ,  con q u e lla  fa m ig lia r ità  degli a b ita n ti  de lla  
m o n tag n a , vo llero  a v v ic in a r la , ce rcando  d ’ in v es tig a re  qualche  
cosa d e lla  su a  v ita , m a la  lo ro  c u rio s ità  s i spezzò sem pre 
co n tro  la  s t r a n a  r is e rv a  d i q uella  donna.

D i q u an d o  in  q u an d o  la  s tre g a  scom pariva  e nessuno 
sap ev a  dove si fo sse  re c a ta . P e r  un a  o due  se ttim an e  la  
casu p o la  r im an ev a  c h iu sa  e  il suolo in to rn o  coperto  d i un 
ta p p e to  d i fog lie  secche. Poi, u n a  m a ttin a , le finestre  a p e rte  
e  la  lieve co lonna d ì fu m o  che  sfugg iva  d a l cam ino  In sp ira li 
scherzevo li a t te s ta v a n o  ch e  la  casa  la  qu a le  e ra  r im a s ta  
ta n t i  g io rn i c h iu sa , im p en e trab ile  e m u ta  com e il destino , 
aveva p reso  d i nuovo 1’ a sp e tto  d i d im ora  d i un  essere  v ivente.

G li a n n i si su c c e d e tte ro  ag li a n n i....... P iù  generaz ion i
e ra n o  p a s sa te  so p ra  quei m o n ti e quelle  va lli e g li a lleg ri 
g io v an i d i quel tem po  s i e ra n o  co n v e rtiti in  uom ini c a n u ti 
che in tra tte n e v a n o  a lla  fiam m a del focolare  1’ a tten z io n e  dei 
p icc in i con ra c c o n ti ed apo logh i nei q u a li il re a le  e ra  sem pre  
m isc h ia to  col s o p ra n a tu ra le .

C he ne è d iv e n u to  d i q u e lla  casupo la  sem inascosta  nelle  
fo lte  m ad rese lv e  che  m o lti e  lungh i an n i fa  i co n tad in i dei 
d in to rn i co n tem p lav an o  con c u r io s ità  non esen te  d a  tim ore?

II  tem po  h a  e se rc ita to  so p ra  d i e ssa  la su a  o p era  d i d i
s tru z io n e . Le su e  p o rte  e le sue  finestre  sono s tra p p a te , i 
m u ri e le p a re t i  ro v in a ti  e l ’ o rtice llo  invaso  d a lla  z izzan ia  
e d a  a l t r e  e rb e  inco lte  e  nocive. L a  su p erstiz io n e  Γ h a  conver
t i t a  in  un luogo m a le d e tto  a b ita to  d a  un essere  d iabolico  
dan d o g li an c o ra  p iù  s in is t r i  c a ra t te r i .

C he fa  in ta n to  q uella  do n n a  m isera  e vagabonda, oggetto  
d i ta n to  tim o re  e d i ta n ta  ripu ls io n e  d a  p a r te  de i sem plici 
a b i ta n t i  d i quelle  v a lli e  d i  quei m onti?

U n a  n o tte , n o tte  in fe rn a le , ne lla  quale  l’ acqua cadeva a 
to r re n ti  ed il ven to  fisch iava  con fo rza  asso rd an te , si udirono, 
p iù  p e n e tra n ti  che  m ai, g r id a  e  lam en ti d i donna che  p a r t i 
vano  d a ll’ a n tro  d e lla  s tre g a . Q uesta  e ra  sed u ta , m ezzo sd ra ia ta , 
in un  angolo  so p ra  u n  m ucch io  d i cenci, colla te s ta  n asco sta  
t r a  le  b racc ia  in c ro c ia te  so p ra  le g inocchia, e p a rev a  p iu tto 
s to  u n ’ an im a  d e ll’ a l tro  m ondo che  un essere  v iven te  e la sc iav a  
s fu g g ire  gem iti so rd i. S em b rav a  un m iraco lo  che  quello  sche
le tro  po tesse  a v e re  a n c o ra  u n  soffio d i v ita .

I l  g io rn o  seguen te , quando , p a ssa ta  già la  tem pesta , il 
sole b r illa v a  a lle g ra m e n te  fecondando  la  te r r a  um ida , i con
ta d in i, che  in  a lle g r i g ru p p i, dopo i lav o ri c am p estri, si 
d ir ig ev an o  a lle  lo ro  case, e ra n o  m a ra v ig lia ti d i non scorgere  
l ’ in fe rn a le  profilo  nel suo  so lito  posto. N egli a l t r i  g io rn i 
crebbe an co r p iù  la  so rp re sa  e il volgo c re d e tte  in  buona 
fed e  ch e  il d iav o lo  s i av esse  p o rta to  v ia  la  su a  p reda.

E di quella umile stamberga, chiamata ora la ca' della 
Furia , il volgo ne ha fatto un luogo maledetto dove nelle 
notti di tormenta vaga l’ anima della condannata.

f  D r a g h i .
Ai tem pi delle s treghe il volgo am m etteva In L iguria  la 

esistenza di una fo lla  di esseri b izzarri : g li uomini selvaggi 
coperti di peli che m angiavano  alim en ti c rud i e che vive
vano r i t i r a t i  in  luoghi inaccessibili t r a  le m ontagne; il gatto  
maininone il quale  la no tte  an d av a  a sedersi sul te tto  delle 
case per conversare  cogli ab itan ti e fuggiva se una donna 
ap riva  la  bocca; il lupo m annaro; poi ancora, una c rea tu ra  
im m aginarla  che si m ostrava  sotto  la  fo rm a di un immenso 
totano che a suo piacere prendeva l’ a spe tto  di un’ anguilla
o d i una lucerto la . Egli si teneva nelle acque profonde, f re 
quentem ente so tto  le coste a picco, gli scogli o le montagne. 
Sopravveniva una  fran a?  Non bisognava an d are  molto lon
tano  a cercarne  la  cagione: essa proveniva dallo  s tran o  
anim ale. ** *

F ra  le leggende che i vecchi L iguri si com piacevano rac 
con tare  in fam ig lia  qua e là nelle due riv iere  e nelle mon
tagne vi e ra  questa , la  quale p resen tava  poche v a rian ti da 
luogo a luogo, ta lv o lta  solo nell’ ubicazione della caverna del 
m ostro : — Un enorm e drago, capace d ’ ingoiare due bam 
bini ad ogni pasto, vedendo un giorno passare  presso il suo 
a n tro  una  bella  g iovinetta , strisciò  con cautela, l’ afferrò 
e la costrinse  a  d iven ire  sua moglie. P er im pedirle d i fuggire 
egli la  teneva a tta c c a ta  con una fune. La povera giovane 
aveva spaven to  di un ta le  m arito  e s tu d iav a  den tro  d i sè 
il mezzo di liberarsene . L agnandosi d i un’ arden te  sete ella 
o ttenne dal suo rap ito re  d ’ an d a re  a lla  fo n tan a  ; ma l ’a s tu to  
m ostro la teneva sem pre per la  corda. P iù  a s tu ta  del d rago 
la bella g iov inetta  avendo ragg iun to  la  sponda del fiume 
avvolse la  co rda  in torno  ad u n ’ a lbero  ve l’ annodò e corse 
a casa  sua. Non vedendola più r ito rn a re  lo sposo d i ven tura  
si m ise a t i r a re  la  c o rd a ; s tu p ito  da lla  resistenza che questa 
p resen tava uscì da lla  caverna e scoperse 11 tiro  che gli era  
s ta to  giuocato.

La giovane v ittim a inform ò d i quan to  passava i suoi 
paren ti e i suoi am ici, i quali si a rm arono  per ammazzarle 
il m ostro. A rriv a ti presso la sua  caverna  ste tte ro  nascosti 
fino a che esso usci fuo ri ed a llo ra  lanciandosi sopra d i 
lui lo trafissero , ed avendone e s tra tto  le viscere raccolsero 
dal suo stom aco gli o rnam enti degli in felici bam bini e h ’ egli 
aveva d ivorato .

La favo la  presso  i L iguri, come in  a l tr i  paesi, specialm ente 
in quelli m ontuosi e selvaggi, dovette  abbondare di leggende 
di questo genere, ora an d a te  perdute. S to rie  d i m ostri e di 
d ragh i che sem inano il te rro re  con gesta  che rendono il 
paese inab itab ile  fino al m om ento In. cu i un eroe od un 
essere so p ra n a tu ra le  11 sterm ina e libera  la  te rra  da  essi 
in festa ta  e contam inata .
(Continua)

N ic o l ò  M u s a n t e .

Spigolando nella vecchia “ Gazzetta,,
Cent’anni fa.

4 O ttom b re 1817
* * S i r a c c o n ta  il se g u e n te  a n e d d o to  s u l  co n to  d e lla  s ig n o ra  

d i S ta e l:  « Il s ig n o r  R occa , g in e v r in o , u ffic ia le  d e g li u sse r i su o  
m a rito  se g r e to , in s is te v a  u n  d ì p er  ren d ere  p u b b lic o  i l  lo r o  m a tr i
m o n io :  —  N o , c a r is s im o  R occa , g li  r is p o s e  e s s a :  com e p o te te  v o i  
d o m a n d a r e  c h e  io  v i  sa c r if ic h i u n  n o m e , i l  q u a le  a p p a rtie n e  
a ll'E u r o p a  in te r a ?  ».

* * U n  v ia g g ia to r e  s e n t i  n e l ca ffè  d i L o n d ra  i l  seg u en te  d ia lo g o :
—  F .hi! i g io r n a l i !  —  S ig n o re , a t tu a lm e n te  n e  s ia m o  m o lto  sp r o v 
v i s t i ;  a b b ia m o  p e r d u to  il  D a y  ( i l  g io r n o );  n o n  a b b ia m o  n è Sun  
nè S tar  (n è  so le  n è  s t e l le ) ;  ù n  c a p ita n o  d i  n a v e  sta  leg g en d o  i l  
P ilo t  ( i l  p i lo ta ) ;  il so lo  g io r n a le  c h e  p o s s ia m o  o f fr ir v i è 1 'Old t im es  
(il te m p o  p a ss a to ) .

15 O ttobre
Il d o tto r  C la rk e  n e l su o  v ia g g io  a l l ’ i s o la  d i  C os r if e r is c e  un  

Iratto c u r io s o  c h e  p u ò  d a re  u n ’ id e a  d e l la  lo g ic a  tu r ca :
« U n  g io v in e  in n a m o r a to  p a zzo  d i  u n a  g io v in e tta  d i S tan ch io  

a v ea  c h ie s ta  la  su a  m a n o , ed  e s s e n d o g li  s ta ta  r ic u sa ta , term in ò  
le  su e  p e n e  c o l v e le n o . L a p o l iz ia  tu r c a  fe c e  a r r e s ta r e  i l  p ad re d i 

u esta  b e lle z z a  c r u d e le , e s i  p r o c e d e tte  c o n tr o  d i lu i  p er  d e litto  
i o m ic id io . —  Se l ’a c c u sa to , d is s e  g r a v e m e n te  i l  g iu d ice , n on  

a v e s se  a v u to  u n a  f ig liu o la , i l  d e fu n to  n o n  s i  sa r e b b e  in n a m o ra to ;  
p er co n se g u e n z a  n o n  s i  sa r e b b e  a v v e le n a to , e p er  u n a  conseguenza  
m ig lio r e  d e lla  p r im a , n o n  sa r e b b e  m o r to . Ma s ic co m e  l ’accu sa to  
a v e v a  u n a  f ig l iu o la , s ic c o m e  il  d e fu n to  se  n e  in n a m o rò  ecc. ecc. 
In fo r z a  d i q u e s to  b e l r a z io c in io  il  p a d r e  fu  co n d a n n a to  a pagare  
Ih v i ta  d e l g io v a n e , c h e  fu  s t im a ta  80 p ia s tr e . »

18 O ttobre
Si so n o  fa tte  a  S tr a ffo r d sh ir e  in te r e s s a n t is s im e  esp erien ze  sopra  

u n a  n u o v a  fo r z a  m e c c a n ic a , a l la  q u a le  è sta to  dato i l  n o m e d i 
conver tor ,  p e r c h è  i l  su o  e ffe tto  è d i c a n g ia r ·  in  m o v im en to  d i 
r a tu r io n e  q u e l lo  d i  d u e  l in e a  p a r a l i · ! · .  E* queM a ama d e ll#  p iti
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Im p o r ta n ti s c o p e r te  fa tte  di» u n  in g le s e , è  u n  n u o v o  is tr o m e n to  d i 
u n 'u s o  m o lto  p iù  e s te s o  c h e  la  le v a ,  la  r u o ta , 11 c o n io , la  c a r r u c o la ,  
i l  p ie n o  in c l in a to ,  la  v ite , ecc . e d e s s a  d e v e  p r o d u r r e  ì p iù  f e l ic i  
r is u lta t i  n e l la  m e c c a n ic a , n e l le  m a n ifa t tu r e . n e l l ’a g r ic o ltu r a  c  n e l 1 
c o m m e r c io .

22 O ttob re
V e n e r d ì p r o s s im o , u n  c e le b r e  p r o fe s s o r e  d i f la u to , M. V o g e l, 

d a rà  n e l T e a tr o  d i  C a m p etto  u n ’A c c a d e m ia  is tr u m c n ta le , in  c u i  
e s e g u ir à  u n  c o n c e r to , u n  a sso lo  e u n  tem a  ita l ia n o  co n  v a r ia z io n i ,  
d i su a  c o m p o s iz io n e ;  n ell*  a ss o lo  e g li  im it e r à  l ’a r m o n ic a , e  n e l le  
v a r ia z io n i  fa r à  se n t ir e  u n a  d o p p ia  E co , la  M u sa , e fa r à  da p r im o  
e se c o n d o  a d  u n  te m p o  c o n  u n  s o lo  f la u to . E s se n d o  e g li  a n c h e  
ven tr i lo q u o ,  e s e g u ir à  v a r ie  s c e n e  d i q u e s to  g en ere . B ig lie t to  d i  
p la te a , s o ld i  24.

L’arte dei monologhi e “ Gandolin „
Non trovo  t r a t ta to  nei m an u a li d i p rece ttis tica  il m ono

logo, ep p u re  esso costitu isce  o rm ai un com ponim ento a  sè, 
un fiore, in  rim a  e in p rosa, del palcoscenico, qualche cosa 
d’ in te rm ed io  e  d ’ indefin ito  come l’ id illio  nel campo della 
poesia, il bozzetto  in quello della  novellistica.

D ire  che il monologo è cosa recen te  può sem brare  a tu t ta  
p rim a in esa tto , e  d ifa tt i , s tan d o  a l l ’ e tim olag ia  della paro la  
« p a r la ta  a solo », esso  co s titu ì sem pre una  p a rte  im p o rtan 
tissim a della  d ram m atica . O gnuno sa  qua le  elem ento in te 
ressan te  s ian o  p er la  p i t tu ra  psicologica e per il pathos 
trag ico  le p a r t i  a  solo dei trag ic i g reci e m oderni, d a l R acine 
àU’A lfieri. M olti d i quei b ra n i si possono in fa t t i  d is tacca re  
e re c ita re  a sè, com e faceva  con ta n to  successo il M odena, 
nè può d ir s i  davvero  che 1’ a r te  d i declam are, come le acca
dem ie, s ia  d i d a ta  recente. In  questo  senso anche nel ro 
m anzo del secolo X IX  trov iam o  sp lend id i esem pi, so tto  fo rm a 
di soliloqui, g iacché il monologo non è che un soliloquio 
rec ita to . B a s ti  c ita re  p er tu t t i  quelli che fa  D. Abbondio 
an d an d o  e to rn an d o  d a l caste llo  d e ll’ Innom inato , nel g iorno 
fam oso  de lla  conversione, e quello  d i R enzo fuggiasco, a l 
m om ento d i av v ic in a rs i a lla  r iv a  d e ll’ A dda. Non sap re i in  
questo  ch i co n fro n ta re  col M anzoni se non V ictor H ugo, 
il quale  n e ll’ « Uomo che rid e  » m ette  in  bocca a  U rsus (che 
a d ispe tto  del nom e è un g ra n d ’ uomo) de i lunghi soliloqui che 
son v e ri m onologhi, ricch issim i d i im m agiu i e d i sorprese, 
che insiem e con la  s tra o rd in a r ia  ca p a c ità  che ha  il p ro tag o 
n is ta  d i im ita re  voci e suoni deg li uom ini e della n a tu ra , 
bastan o  a  te n e r  in te n ta  per un a  s e ra ta  la m o ltitud ine  che 
occupa il co rtile  de lla  sua  b a racca  d i zingaro .

E  in  qu esti m onologhi h a  g ià  g ra n  p a r te  ciò che, in  via 
generale, co stitu isce  l ’ essenza d i ta li  com ponim enti, il rìso , 
non so ltan to  quello  provocato  col lam po delle im m agin i e 
coi c o n tra s ti  delle  idee d a l p ro tag o n is ta  a tto re , m a quello  
p rec isam en te  che  balza da lle  a n tite s i d e lla  situazione, riso  
so ttile  che vi rice rca  tu t te  le fibre, senza s c a t ta r  m ai, m a 
m antenendovi in  uno s ta to  d i i la r i tà  ta n to  più vivace quan to  
più è in  c o n tra s to  o lo n ta n a  d a lla  vo lontà  di chi parla .

M a questi b ra n i rich iedono  p er il successo sulle scene un 
pubblico colto , capace  d i cogliere  i legam i che uniscono i 
singoli p assi co ll’ insiem e, an teced en ti e conseguenti, della  
azione, senza d i che m olte a llu sio n i cadono, e con esse la 
ch iarezza  e la  com prensione d e ll’ argom ento . In  a l tr i  te rm in i 
quello  che p e r l ’ a u to re  co s titu iv a  un  m erito , l’ av e r cioè 
sap u to  im m edesim arsi nelle  c ircostanze  d i tem po e d ’ azione 
coi suoi personaggi, costitu isce  per la  rec itaz ione  iso la ta  
una d iffico lti. D i qu i la necessità  d i c re a re  dei « pezzi » 
con senso com piuto, da re c ita rs i  a  sè, d i qui il vero monologo.

I l  qua le  fu  definito  d a l G andolin  « il colore del te m p o -  
m oderno ap p lica to  a l l ’ a r te  ra p p re se n ta tiv a  ». L a v ita  n o s tra  
in ten sa  e febb rile  sen te  troppo  il b isogno d ì d is traz io n i, di 
riposo, m a h a  in tu t te  le su e  m an ifes taz io n i una fu r ia  di 
f a r  p resto , un  bisogno d ì non p e rd e re  tem po, che è la  c a ra t 
te r is tic a  princ ipale  de ll’ epoca ; e q u esti m onologhi, come ta n ti  
a l t r i  generi d ì va rié té  sem brano  p a rtico la rm en te  a t t i  a lle  fo lle  
dei contem poranei per la  d is traz io n e  d i un m om ento, senza 
soverch ia  fa tic a  m entale  o lunga p e rd ita  d i tempo.

D i m onologhi, d irò  ora, ce ne sono d i v a rie  specie.
A n z itu tto  v i è quello d e tto  anche « raccon to  da  palco- 

scenico », che fiorì in F ra n c ia  fino a  qualche anno  fa  e a 
cu i non  d isdegnarono  p iegarsi s c r itto r i i l lu s tr i come il Coppée, 
p rim a  che la  m ania  della  réclam e  se ne im padronisse  e ne 
d e n a tu ra s s e  troppo  lo sp irito  e lo scopo.

E ra n o  veri racconti, brevi novelle, n a r ra te  per lo più in 
p e rso n a  p rim a , d i soggetto p revalen tem ente giocoso, non 

««eluso però  quello tris te , specialm ente se rivolto  a  scopo di 
p ro p a g a n d a  p o litica  o religiosa.

In questi lavori, oltre l'abilità del recitante, si richiede 
y'Iv*?'»· ^  e*f>ree*iene, spontaneità 41 lo traodo, naturalezze

e risalto  degli s ta ti d ’ animo, le doti inaomma dell’a rte  n a r
rativa.

Negli argom enti giocosi la comicità dei casi può tenere 11 
posto della profondità di analisi psicologica, che è indispen
sabile invece nelle novella ad argom ento triste.

Abbiamo poi un’ a ltra  specie di monologo, che potrebbe 
ch iam arsi espositivo  0 che ha nei Capitoli del Berni un lon
tano parente.

E ’ un genere burlesco che si ottiene tra ttan d o  scherzosa
mente argom enti seri o seriam ente soggetti faceti, o anche 
tra tta n d o  dì nulla, sa ltando  di palo in frasca, in cerca di 

pf; hons mots, sfoggiando dell’ humour, sfru ttando  la propria 
cu ltu ra , le speciali condizioni d ’ am biente del momento per 
creare  nuove situazioni e lanciare  nuovi t r a t t i  di spirito.

Resterebbe ancora 31 monologo « muto », cioè senza parole, 
ma qui troppo poca p a rte  è lascia ta  a ll’ a rte  dello scrittore, 
I>erchè sia il caso di occuparsene.

e* *
T ra  gli scritto ri di monologhi nessuno in I ta lia  raggiunge 

la fam a di Luigi A rnaldo Vassallo, più conosciuto col suo 
pseudonimo dì « G andolin ». I suol 12 monologhi raccolti 
e pubDlìcati da i Frat. Trcves sono un modello del genere, 
uè v’ è sp irito  tan to  re fra tta r io  al ridere che leggendoli non 
depouga un is tan te  la tr is te  m aschera di Empedocle e si 
abbandoni ad un so ttile  riso  risto ratore .

Spirito  caustico il Gandolin, facile a  scoprire nelle cose 
11 la to  ridicolo e negli uom ini il lato  comico, è nel monologhi 
di una sobrietà e d i una densità  insuperabili.

E ’ specialm ente nel monologo espositivo che egli eccelle, 
per quanto nelle sue « M acchiette  » e « Ciarle e m acchiette » 
si trovino dei componimenti che potrebbero chiam arsi mono
loghi narra tiv i. C iterò per tu tt i  « II deputato in vacanza ».

Il Gandolin sceglie le scene delle sue m acchiette dal 
m arciapiede d i Roma e Genova, nei caffè, nei palchetti dei 
te a tr i, nei ritro v i pubblici, ai bagni di m are, e gli argom enti 
sono sv a ria ti e i tip i t i r a t i  giù alla  lesta, ma scolpiti, sicché 
restano  im pressi anche senza l ’ a iu to  dell’ illustrazione.

Sorsero così quei « Pupazzetti » di cui il Gandolin fu  uno 
dei m aestri e divulgatori, giacché anche come studioso si 
occupò delle m anifestazioni di questo genere presso i più 
im portan ti popoli civili.

L’ a r te  del Gandolin consiste specialm ente nel tipo della 
ca rica tu ra , tipo moderno, veduto di scorcio, dì profilo, ma 
sem pre nella vita, e così lontano dal tipo tradizionale della 
commedia goldoniana, e tan to  più in teressante degli a rid i ed 
elabora ti caratteri del Gozzi e del Labruyère. La parola 
macchiette sem bra bene a d a tta  per indicare questi tip i ridotti.

Tornando ai monologhi, da essi sprizza uno scoppiettio 
continuo di buon umore, d i ila rità , che rivela uno sp irito  in 
sommo grado prestig ia tore . L’ au to re  giuoca col doppio senso 
della parola, della fra se  : cam bia im provvisam ente intonazione 
e direzione del discorso; si crede che a rriv i a una sentenza 
seria  e invece finisce in una burla. Gli a ttacch i del pensiero 
non sono logici, si basano su una parola, su uu antecedente 
qualsiasi, caduto  a caso nel discorso, e per cui sì s fru tta  
una lon tana aualogia : perfino la d istrazione è qui molte 
volte uu opportuno mezzo di passaggio e d ì successo. I  mono
loghi di Gandolin le tti piacciono, e r ile tti piacciono ancora, 
che è il segreto della vera arte . Non si possono fa r  citazioni, 
tu tto  è bello, ingegnoso, spiritoso, in quei componimenti. In su 
perabili mi sem brano « Il piede della donna », « La mano 
dell’ uomo » e « La voce ».

E, come dicevo, quest’ a r te  di Gandolin corrisponde ai 
bisogni del tempo. Lo ha  riconosciuto lui stesso, con quella 
citazione sopra rip o rta ta .

L’ epoca nostra, prescindendo dal momento eccezionalissimo 
delia guerra , si d istingue per un surménage in tellettuale, 
un abuso deile forze fisiche e m orali che riempie la società 
di c a ra tte ri nevrastenici, d i mezze volontà, di spostati. Una 
r isa ta  in questa società è come una corrente d ’ a ria  sana  che 
vi ris to ra , vi d istrae , vi ridona un po’ di buon sangue. Oh 
non è tu tto , lo so, m a è qualche cosa, anche senza voler 
applicare a quest’ a r te  il « castig a t ridendo mores » della 
sa tira  classica, tram o n ta ta  d a  un pezzo.

E ’ lodevole e utile, ripeto, questo ten tativo  di sollevare gli 
sp iriti dalle tetraggini, dagli abbattim enti della lo tta  quoti
diana, e nella serie illu stre  dì sc ritto ri che col Pirandello, 
coll’O iettl, collo Zuccoli cercano di essere m aestri nell’ a rte  
del ridere, Gandolin occuperà sempre un posto d istinto, tanto 
più notevole In quanto egli non cercò fama di le tte ra to , ma 
questa gli venne spontaneam ente e abbondantem ente ricono
sc iu ta  dai «suoi concittadini prim a, ·  ora da tutti gli Italiani.

U, Momtt.
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Μ Ο Ι .
L a  C o m p a g n ia  S ta b i le  « C ittà  d i  G e n o v a  », c h e  s o t to  1 a b i le  

d ir e z io n e  d i  A le s s a n d r o  V a r a ld o  h a  in iz ia to  n e l T e a tr o  C a r lo  F e l ic e  
l ’e s ta t e  s c o r s a  e  h a  r ip r e s o  in  a u tu n n o , c o n  ta n to  p la u s o ,  l e  su e  
r a p p r e s e n ta z io n i  d r a m m a t ic h e ,  p u ò  e s s e r e  g iu d ic a ta  d a  t a lu n o  u n a  
In n o v a z io n e  d e l  t e m p o  d i  g u e r r a , m e n tr e  ta le  e s s a  n o n  è . E ssa  
n o n  è a l t r o  c h e  11 r i t o r n o  a  u n a  t r a d iz io n e  c h e  fu  g lo r io s a ,  q u a n d o  
i l  n o s t r o  t e a tr o  m a s s im o  t e n e v a  a p e r te  le  s u e  p o r te  q u a s i  tu tto  
l 'n n n o  a l t e r n a n d o  a p p u n t o ,  n e l l ’e s ta te  e  n e l l ’a u tu n n o , a l l e  f a m o s e  
r a p p r e s e n ta z io n i  l i r i c h e  i n v e r n a l i ,  r a p p r e s e n ta z io n i  d e l la  s c e n a  d i 
p r o s a .  . , ,

F u  f in o  d a l l ’a p e r tu r a  d e l t e a tr o , c io è  d a l  18 2 8 , c h e  c o m in c io  
q u e s ta  b e l la  u s a n z a ,  e d u r ò ,  s i  p u ò  d ir e  —  p r im a  in in te r r o t ta m e n te ,  
p o i s a l t u a r ia m e n te  —  f in o  o lt r e  la  m e tà  d e l s e c o lo  s c o r so .

N o n  s a r à  in u t i l e  d a r e  q u i r a p id a m e n te  u n  c e n n o  d e l le  c o m p a g n ie  
d r a m m a t ic h e  c h e  p a s s a r o n o  s u l l e  sc e n e  d e l t e a tr o  m a g n if ic o  d i 
C a r lo  B a r n b in o .

C o m in c iò  d a l lu g l io  a l s e t t e m b r e  d e l 1828  —  l ’a n n o  s t e s s o  d e lla  
a p e r tu r a  d e l  t e a tr o  —  la  C o m p a g n ia  D r a m m a t ic a  P a s q u a l in i ,  a 
c u i  s e g u ir o n o  n e l  1 8 2 9  —  e s ta te  e d  a u tu n n o  —  l e  C o m p a g n ie  
G h ir la n d a  e  P c t r e l l i .  S i e b b e  n e l lu g l io -a g o s to  d e l 1830  la  C o m ica  
C o m p a g n ia  a l  s e r v iz io  d e l la  D u c h e s s a  d i P a r m a , e n e l  d ic e m b r e  
n u o v a m e n t e  la  C o m p a g n ia  P e t r e l l i ,  c h e  r ip r e s e  p o i  l e  s u e  r e c ite  
n e l l ’e s ta t e  e n e l l ’a u tu n n o  s e g u e n t i  (1 8 3 1 ).

N e l 1 8 3 2  f u  la  v o l t a  d o l la  C o m p a g n ia  D r a m m a t ic a  R o sa , c h e  
a g l  d a l  l u g l i o  a l  s e t t e m b r e  c e d e n d o  il  lu o g o  n e l  d ic e m b r e  a lla  
C o m p a g n ia  M o n c a lv o .

I / e s t a t e  d e l  1 8 3 3  c i  p o r tò  a l  C a r lo  F e l ic e  la  C o m p a g n ia  N a r d e ll i  
e  i l  d ic e m b r e  la  F a b r ic i .

C o m e s i  v e d e  la  s e r ie  p r o c e d e v a  s e n z a  in te r r u z io n e .
N e l  1 8 3 4  v e n n e r o  l e  C o m p a g n ie  V e r g n a n o  e  R o s a ;  n e l ’35 la  

F io r io  e  a n c o r a  la  V e r g n a n o :  a n n o  f u n e s t o  q u e s to  p e r c h è  n e l lo  
a g o s t o  l e  r e c it e  d e l la  C o m p a g n ia  F lo r io  f u r o n o  s o s p e s e  p e r  l ’in f ie r ir e  
d e l c o le r a .

N e l ’3C s i  e b b e r o  l e  C o m p a g n ie  P a la d in i  e A s t i , a l le  q u a l i  s e g u i
r o n o  l ’a n n o  d o p o  b e n  tr e  C o m p a g n ie :  la  F e r r i ,  l ’A s t i-P e z z a n a , e 
la  G a n d o lf l -P i  s e n t i .

Q u a ttr o  s e  n e  e b b e r o  n e l  1 8 3 8 :  la  M o n o a lv o , la  L ip n a r in i ,  la  
V e r g n a n o  e  la  D e  R iz z o . E  a lt r e t ta n te  n e l 1 8 3 9 : la  G a n d o lf l -P is e n t i ,  
la  C o lo m b in o - C o s t a n t in i ,  la  D e  R iz z o  e la  D o m e n ic o n i .  Il 1840  
o f fe r s e  a n c h e  q u a ttr o  C o m p a g n ie :  la  M o n c a lv o -L lp p a r in i,  la  F e r r i,  
la  G la r d in i - W o l le r - B e l la t t i  e  l a  S o lm i- P is e n t i - T a d d e i .

L a  C o m p a g n ia  D r a m m a t ic a  a l s e r v iz io  d e l la  D u c h e s s a  d i P a r m a  
r ia p p a r v e  l ’e s ta t e  s e g u e n te  e n e l d ic e m b r e  c o m in c iò  l e  s u e  r e c ite  
la  I n te r n a r i - D e  R iz z o . Il 1 8 4 2  f u  p u r e  r ic c o  d i  r a p p r e s e n ta z io n i  
d i  p r o s a :  s i  e b b e  p r im a  la  C o m p a g n ia  D r a m m a t ic a  to s c a n a  C a n n e ll i ,  
p o i la  G ia r d in i - W o l le r - B e l la t t i ,  la' S o l in i- P is e n t l  e la  C o m ica  C om 
p a g n ia  a l s e r v iz io  d e l la  D u c h e s s a  d i P a r m a .

Il t e a tr o  —  a  d if f e r e n z a  d e i  lu n g h i  s o n n i  c h e  d o r m i n e g l i  a n n i  
a n o i  v i c i n i  —  r im a n e v a  a l lo r a  a p e r to  q u a s i  p e r m a n e n te m e n te :  
n e l l ’in v e r n o  e n e l la  p r im a v e r a ,  t e a tr o  l i r i c o :  n e l l ’e s ta te  e  n e l lo  
a u tu n n o , t e a tr o  d r a m m a t ic o .

C o s i i l  184 3  p o r ta  a n c o r a  tra  n o i le  C o m p a g n ie  M o n c a lv o , G ia r-  
d in i - W o l l e r - B e l la t t i  e  D o m e n ic c n i :  i l  ’44  la  L ip p a r in i ,  la  D e  R iz z o  
e  la  C h ia r i:  i l  ’45 la  M o r e t t i-C a p p e lla  : i l  ’46 la  D r a m m a t ic a  L o m 
b a r d a  d i  A le m a n n o  M o r e l l i ,  e  la  C a p p e lla :  e il ’47 a n c o r a  la  « L o m 
b a r d a  » ( c h e  r i t o r n ò  p o i n e l  ’48 c o n  la  R e a le  S a r d a  e  c o n  la  
I n t e r n a r i - C o lo m h e t t i -T a r g h in i )  e la  G ia r d in i.  T.a R e a le  S a rd a  e la  
L o m b a r d a  r i t o r n a r o n o  a n c o r a  n e l 1819. N e l ’50 s i  a l t e r n a r o n o  la  
D o m e n ic o n i  e  la  R e a le  S a r d a :  n e l ’51 la  s t e s s a  R e a le  S a r d a , la  
L o m b a r d a  e l a  C o m p a g n ia  D r a m m a t ic a  fr a n c e s e  d i  E u g e n io  M ey -  
n a d le r .

L a C o m p a g n ia  B e n in i ,  la  R e a le  S a r d a  e  la  S a d o s k i-A s to lf l  r e c i
ta r o n o  n e l  1 8 5 2 ;  la  R o m a n a  d i L u ig i  D o m e n ic o n i  e  la  R e a le  S ard a  
n e l  1 8 5 3 : cruest’u l t lm a  a n c h e  n e l ’5 4 , a lt r o  a n n o  in  c u i  i l  c o le r a  
f e c e  in te r r o m p e r e  n e l l ’a g o s to  l e  r a p p r e s e n ta z io n i .  Il ’55 p o r ta  a l  
C a r lo  F e l ic e  la  C o m p a g n ia  d i L u ig i  P e z z a n a .

D a l 185 6  in  p o i l e  r a p p r e s e n ta z io n i  d i p r o sa  c o m in c ia n o  a d ir a 
d a r e  s u l l e  s c e n e  d e l  n o s t r o  M a s s im o . N o n  a b b ia m o  p iù  q u e i  d a ti  
p e r io d i  d e l l ’a n n o  r i s e r v a t i ,  c o m e  f u  v i s t o ,  a l l ’a r te  d r a m m a t ic a ;  
l e  c o m p a g n ie  f a n n o  la  lo r o  c o m p a r s a  s a ltu a r ia m e n te .  C o s ì n e l ’56  

s t e s s o  t r o v ia m o  n e l  g iu g n o  -  lu g l io ,  la  D r a m m a t ic a  f r a n c e s e  d el 
M e y n a d ie r . Π ’57 è t u t to  a n n o  l i r i c o ;  il ’58 c i o ffre  s o lo  d u e  r a p 
p r e s e n ta z io n i  s t r a o r d in a r ie  d ’u n a  tr a g e d ia  d e l l ’A liz e r i  : S im o n  Boc-  
canenra .

P a s s a n o  p o i lu n g h i  a n n i  in  c u i la  sc e n a  d i p r o sa  e s u la  d a l 
C a r lo  F e l ic e  e  v i  r ia p p a r e  s o lo ,  rara  a v i s ,  in  o c c a s io n i  s t r a o r d in a r ie .  
M e m o r a n d e  s o n o  l e  r e c it e  d e l la  S a ra h  B e r n a r d th , d e l C y ra n o  d i  
B era era c  c , in f in e  d e l la  N a v e  d e l  D ’A n n u n z io .

O ggi i l  C a r lo  F e l ic e  s e m b r a  r ito r n a to  a l l e  v e c c h ie  c a r e  u sa n z e .

I Personaggi della “ DiDina Commedia 
in Genopa e nel Genooesato

1t

V I.
I l b a ra ttie re  B onturo D ati a Genova.

M a te ria  am pia  e s v a r ia ta  porge il Canto X X I dell* In fe rn o . 
Q uivi uom ini c cose, d iav o li e sa n ti mescola e intreccia con 
co lo ri v iv issim i la fa n ta s ia  del Poeta. Proseguendo a descriv ere  
le pene d e ’ pecca to ri, p o s ti n e ll’o ttav o  cerch io  in  d ieci bolge, 
g iu n g e  a lla  q u in ta , dove in  un  lago  d i pece bo llen te  s ta n n o  i 
b a r a t t ie r i ,  cioè coloro, che fecero  traffico degli uffici pubblici e 
d e lla  g iu s tiz ia .

U n d iav o lo  nero , reca to s i su lle  spa lle  u n  peccato re, co rre  
in f r e t ta

Coll.'ali a p er te  e sopra i p iè leggieri 
al pon te , che s o v ra s ta  a l lago  d i pece.

u n · d9fjfì *cti¥i«-n rii fsiintm f,it«

grida 11 dem onio agli am ici:
M ette te l sotto, ch'io tom o per anche 
A quella terra che n’ è ben forn ita ;  

cioè a  Lucca.
M a 11 dem onio, che lo tra sp o rta v a  al lago di pece, detto  

che to rn a  a quella  te rra , soggiunge:
Ognun v ’è burattier, fuor che Bonturo

9* *
Un B on tu ro  D ati, scrive 11 M inutoli (1), ci add ita  la sto ria  

contem poranea capo della p a rte  popolana in Lucca, e di tan ta  
a u to r ità  ne’ consigli da condurre  e m aneggiare il comune a 
sua posta. Onde non p a r difficile a  credere  che secondo è 
uso di coloro che m uovon le plebi a sa lire  in potenza, abusasse 
l’au to rità , trafficando la cosa pubblica e dando uffici per favore 
a c rea rs i benevoli e p a rtig ian i, ta lché  bene gli stesse il nome 
di b a ra ttie re , sebbene ciò non dica la s to ria . Essa dice bensì 
come egli per la  troppa arroganza  fosse cagione di perder 
sè e co n d u rre  la c ittà  a ll’ estrem o della  rovina. N arra  Gio
vanni V illan i come i Lucchesi avendo nel 1288 preso ai 
P isan i alcune caste lla , f ra  le quali Asciano a tre  m iglia da 
P isa, a sfreg io  d e ’ v in ti facessero  m ettere  sulla  to rre  maggiore 
della te r ra  più specchi grandissim i, che, ripercotendo i raggi 
del sole, poteano esser veduti da lungi, onde le donne di P isa 
vi si specchiassero.

O ra avvenne che m orto l ’ im perato re  Arrigo, e con ciò 
cadute  le speranze  de’ ghibellini, i  P isan i chiedessero d ’accordo 
i Lucchesi.

V enuti p e rta n to  a  t r a t ta re  g li am bascia to ri de’ due comuni 
nella te r ra  d i Cuosa, i  P isan i m ettevano av an ti la  restituzione 
di A sciano; a lla  qual dom anda si oppóse Bonturo dicendo: 
« Voi am basc ia to ri, ad im andate  A sciano; ora sappiate che 
noi lo tegnam o perchè le vostre donne vi si specchino dentro  ».

D i che fieram ente sdegnato  B anduccio Bonconte, quivi il 
m aggiore per P isa , ro tto  il tra tta to , rispose che fra  o tto  dì 
i Lucchesi avrebbero  novelle d i loro. E  tennero la p a ro la ; 
perocché avendo appunto  in  quei g io rn i condotto al loro soldo 
Uguccione della  Faggiuola con ce rte  m asnade d i tedeschi 
dell’esercito  d iscio lto  di Arrigo, seco ordinarono il modo ad 
aver ragione delle  insolenti parole d i B onturo. E  spintisi con 
buon nerbo d i fa n ti  e d i cavalli su  quel d i Lucca, corsero 
il paese fino a M assa p isana, p redando  bestiam i e menando 
prigioni. E  non con ten ti a questo, to rnarono  con m aggiore 
sforzo il 18 d i novembre, e, ro tti  a P o n te te tto  i Lucchesi fa ttis i 
loro incontro , li rincorsero  quasi sin  den tro  la c ittà . E  a 
vendicare l’o n ta  d i Asciano alzarono presso le m ura due 
g ran d i an tenne, in cim a alle quali posero due grandissim i 
specchi e so tto  queste paro le :

« Tolle, Bonturo Dati,
Che i  Lucchesi hai mal consigliati ».

E b a les tra ro n o  verre tton i con polizze che dicevano: « T e \  
Bonturo D ati, tu di' che le nostre donne non hanno specchi, 
or te ne mandano  ».

In  questo  il popolo di Lucca vedendosi a quelle s tre tte  
per l’a rro g an za  d i B onturo  tra sse  con im peto alle sue case, 
e, se l’ uomo non si fosse cansato , l’ avrebbero manomesso.

Q uesti p artico la ri, d i che son piene le cronache pisane, 
hanno risco n tro  in  uno storico  di g ran d e  au to rità , vissuto 
appunto  negli ann i d ì D aate , in A lbertino M ussato, che in
torno  a quei tem pi fu  am basciatore pei Padovani in Toscana, 
e quasi fu  testim one de’ f a t t i  che n a rra . P a rla  egli pure di 
B onturo  e della  pace ro tta  per la insolenza di lu i;  e, sebbene 
qui non faccia  m otto  delli specchi, venendo poi a  d ire  della 
ro tta  to ccata  d a i Lucchesi, racconta che ì P isan i col sangue 
degli uccisi scrivessero :

Or ti  specchia, Bontur Dati,
Che i Lucchesi hai con sig lia ti:
Lo die d i S. Frediano
A lle porte d i Lucca fu  il  Pisano.

Conseguenza dei quali f a t t i  s i fu  che i Lucchesi dovettero 
chieder pace, che o ttennero  a pa tto , o ltre  il re s titu ir  le castella, 
di r im e tte r  gli u sc iti ghibellini, causa  poi d ’ in testine discordie, 
ohe fluirono col dare  in m ano di Uguccione la  c ittà  che fu 
per più d ì m essa a ruba.

N ell’accennare, che fece D an te  a  B outnro  non potè tener 
conto della  p a rte , che egli ebbe nel governo della c ittà , dopo 
il 1300, d a ta  de lla  visione, nè potè ad  ogni modo aver presenti 
i casi av venu ti dopo il 1309, al qual anno  vuoisi che fosse di 
tu tto  p un to  com pita la  C an tica  dell’ In fe rn o  e già consegnata 
d a ll’au to re  a  f r a te  I la r io  del Corvo che la  mandasse a  Uguc
cione della  Faggiuola.

M a non per questo si fa rà  meno credibile che Bonturo 
avesse po tu to  m e rita re  già prim a la  no ta  d i barattiere  inflit
tag li dal P oe ta , a tte sa  la v ita  su a  precedente, la quale, sebbene 
eoa tramandate·! dalla atoria. potè n o n d h n o o  eeaer ioti·-
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sim a a D an te , m assim e essendo F iren ze  e Lucca d i quel tem po 
s tre tta m e n te  lega te  da com unanza d i In te ressi e d i parte . Nè 
a ltr im e n ti è d a  s tim a r  che fosse, ponendo m ente a lla  indole 
essenzialm ente  is to rlca  del Poem a, ln  quello  che a ttie n e  a i 
f a t t i  e  ai personaggi quivi posti In azione, e ch i faccia  rag ione  
degli argom en ti che em ergono d a l f a t to  stesso  della  popo larità  
di B onturo . E  in fa t t i  se negli an n i ch e  seg u itan o  a l 1300 lo 
vediam o in ta n to  fav o re  del popolo d a  co ndurlo  a suo g rado , 
da  fa re  e  d is fa re  la  pace coi vicini, se lo in con triam o  am b a
sc ia to re  a papa  B onifaz io  che ten n e  11 pontificato  dal d icem bre 
del 1294 a ll’o ttob re  del 1303, e se q u es ti presolo fam ig lia r- 
m ente pel braccio  e  scossolo a lq u an to , po tè  B on tu ro  d irg li 
«enza tem erità  d isdicevole in n an z i a un  pontefice: Scotest!  
m ezza Lucca, com e n a rra n o  il B u ti, B envenu to  da  Im ola, e 
a ltr i  t r a  gli espo sito ri p iù  a n tic h i de lla  D iv ina Com m edia, 
sarem o d i necessita  co n d o tti ne ll’avv iso  che ta n ta  potenza e 
s ic u rtà  in  c itta d in o  p r iv a to  non potè essere  l ’opera d i un 
giorno, m a d i più ann i, v en u ta s i m a tu ra n d o  per g rad i con 
quelle a r ti ,  onde ag li sc a ltr i  a poco a  poco vien  fa tto  d i e n tra re  
negli an im i e  d o m in arli. E  fo rse  non sarebbe neppure  
s tra n o  il su p p o rre  che B o n tu ro  fosse  s ta to  consig lia to re  dello  
sfregio , reca to  a i P isan i, quando  i Lucchesi vennero in  pos
sesso d i A sciano, ponendo m en te  a lle  paro le  con le qua li accom 
pagnò la r ip u lsa  di ren d erlo  quando  si t r a t ta v a  la pace. 
L aonde s a rà  fo rza  concludere  che D a n te  non disse cosa da 
non esser c red u ta  e che  non avesse  rag ione  nella v ita  ro tta  
del capoparte .

Del re s to  l’accusa d i b a ra t t ie re  nel sign ificato  di ru b a to re  
e tra ffica to re  del pubblico  d e n a ro  e ra  la  p a ro la  di contum elia , 
che si r icam b iav an o  a  v icenda le  p a r ti, e  l’arm e che la  v it
to rio sa  p e r so lito  ad o p erav a  a p ro sc riv e re  la  v in ta  : esem pio 
sop ra  tu t t i  i llu s tre  lo stesso  D an te , co n d an n a to  a ll'e s ilio  p er 
b a ra t te r ia , com e suonano  le  paro le  de lla  sen tenza  p ro fe rita  
con tro  d i esso  e conso rti da C an te  d e ’ G abrie lli li 27 di gen
naio  del 1302.

P e r  la  p e rd ita  g enera le  de lle  pubbliche c a rte , avvenu ta  nei 
popo lari tu m u lti del 1314, n iuna  p a r tic o la r ità  è d a to  racco
g lie re  da  docum enti lucchesi in to rn o  a lla  p a rte , che ebbe 
B o n tu ro  D a ti  nel governo d e lla  c ittà . Solo s i c ita  un docu
m ento, che si r ife risce  a  un fa tto , che to rn a  in onore d i 
Lucca, cioè a ll’a v e r pacificato  F irenze , s tra z ia ta  da lle  p a r t i  
civili.

N a rra  in f a t t i  G iovanni V illan i com e nel febb ra io  del 1303, 
n a ta  d isco rd ia  in  F iren ze  per la  su p e rb ia  d i Corso D onati, ne 
avven issero  g ra v i e spessi tu m u lti con uccisione di c itta d in i, 
ta n to  che al d i r  de llo  s to rico  « e ra  la  te r r a  per g u a s ta rs i  
del tu t to  se non fossero  i L ucchesi che  vennero  a  F iren ze  
a ric h ie s ta  del Com une con g ra n d e  gen te  d i popolo e cava lie ri, 
e vollono in  m ano  la  questione  e  la  g u a rd ia  de lla  c ittà , e cosi 
fu  lo ro  d a ta  p e r n ecessità  b a lia  genera le , sicché sedici d i 
signo regg iarono  lib e ram en te  la  t e r r a ....λ E  in  som m a « adope
ra ro n o  s i che  a lla  fine ra c q u e ta ro  il rom ore. e c iascuna p a r te  
feciono d isa rm a re , e m isono  in  qu ie te  la  te r ra , ch iam ando  
nuovi p r io r i d i concordia r im an en d o  il popolo in suo s ta to  e 
lib e rtad e  ».

O ra, t r a  i nom i de’ c it ta d in i lucchesi d e p u ta ti  a ll’onorevole 
ufficio, n e ll’a t to  c ita to , leggesi ap p u n to  quel d i B o n tu ro  D a ti, 
uno de’ popolan i a  ciò e le tt i  con p iena  b a lta  d a l consig lio  del 
popolo, o d i S. P ie tro  M aggiore, il 23 d i feb b ra io  1303.

L a ra m m e n ta ta  d isp e rs io n e  delle  c a r te  pubbliche fu  cagione 
ohe anche il c ro n is ta  lucchese G io : S ercam bi, sebbene scrivesse  
la  p rim a  p a r te  delle  sue c ro n ach e  non p iù  ta rd i  del dec linare  
d i quel m edesim o secolo, a s sa i poco tro v a sse  d a  d ire  su l conto  
d i B on tu ro , co n ten tan d o si in f a t t i  d i n a r r a r e  che  l’anno  MCCCX 
11 popolo m in u to  fu  S ignore d i L ucca, tog liendo  la  s igno ria  a ’ 
G rand i, e che  cap i dei m u tam en to  fu ro n o  B o n tu ro  D ati, ed 
a l t r i  due  d e ’ q u a li non è a  noi p e rv en u to  che  il nome.

E  neppure  in sì b reve  cenno il S ercam bi si m ostrò  n a r r a 
to re  e sa tto  e fed e le ; im perocché il m u tam en to  dello  s ta to  e ra  
av v en u to  a ssa i p rim a  dell’anno  d a  lu i segnato , porgendone 
In d u b ita ta  testim o n ian za  lo S ta tu to  del 1308, in  cui g ià si 
vede t ra d o tto  in  disposizione d i legge 11 m a lta len to  de’ popo
lan i co n tro  a l g ra n d i;  e d a  più tem po a v an ti, come s ’ è veduto, 
av ev a  a v u to  p rincip io  la popo larità  d i B onturo .

D el re s to  n iu n ’a l t ’.-a m em oria f r a  I docum enti o rig inali 
lu cch esi è r im a s ta  d i lu i, salvo che il suo nome si legge in 
a s s a i  c o n tr a t t i  e s tru m en ti p riv a ti d i poca o n iuna  utilitfl 
per la  is to r ia , nei q u a li per lo p iù  com parisce non c red ito re
o d e b ito re  p e r d ipendenza di operazioni m ercan tili. I l  più 
a n tic o  è u n a  c a r t a  dello  spedale di San L uca de’ 13 giugno 1300.

P e r  c o n tr a t to  del 5 ap rile  1314, rogato  eer R abbito  T orrin- 
ghelli, B o n tu ro  D a ti  p rom ette  per sè ed a l tr i  m ercan ti lu c 
ch esi a l la  so c ie tà  d e ’ B U lotti e Capponi, m ercad an ti fiorentini, 
l i r e  m i l l e  p e r  « a m b i o  d1 l i r *  q u i t t r o t n i l f l  d i  <11 Fraacifl

alla  prossim a fiera di Bar-sur-Aube in Champagne.
Dopo quest’anno, scrive sem pre il M lnutoll, non trovo a ltr i 

co n tra tti in cui com parisca B onturo Dati, il quale caduto 
da lla  g razia  del popolo, dovè probabilmente fuggire da Lucca 
alla venuta di Ugucclone, e riparò  a Firenze, dove morì non 
so ln qual anno, e fu  seppellito ln Santa M aria Novella.

** ♦
D all’aprile  del 1314 a ll’o ttobre dello stesso anno è breve 

11 tra tto .
B onturo  D ati, prim a di r ip a ra re  a Firenze, venne a Genova, 

ove s i era  accordato col suo conterraneo Luti de Drago, 
acciocché togliesse per suo conto un’abitazione ln affitto.

In fa t t i  il 7 ottobre del 1314 Antonino de Camilla, a nome 
dei fra te lli G uidotto e L anfranchino, loca a L uti de Drago, 
lucchese, accettan te  a nome di Bonturo D ati de Lucha, una 
casa, posta fa centrata Sancti Pauli, confinante di rlm petto 
la piazza della chiesa di S. Paolo, e da una parte  colle case 
del fu  Daniele Cam illa e fra te lli, per lo spazio d i un anno, 
e per il prezzo di lire  novantadue e di soldi dieci di genovlni.

L’a tto  fu  stipu la to  in Genova, sotto il portico della casa 
del fu  Egidio Lercarl, essendovi presenti il notalo Ollverio 
da C hiavari e lo speziale E nrico  de Slgestro (2).

L ’ abitazione del b a ra ttie re  e ra  dunque sulla piazza a ttua le  
di Campetto, dove 1 Cam illa, e specialmente un Tedisio Ca
m illa, canonico della C atted ra le  di Genova, che fu  m artello 
contro  l’eresia degli Albigesi, ed ebbe per premio il vescovato 
di Agde in F rancia , aveano, nella seconda decade del se
colo X III , e re tta  la chiesa, o ra  d iru ta , di San Paolo.

L ’ 11 dicem bre del 1315 B onturo D ati civis et mercator 
Lucensis costituisce suo p ro cu ra to ri iu Genova, e fuori 11 
genovese dominio, Gregorio, ossia Goro del fu  Viviano da 
Lucca. La procura è red a tta  ln Genova, nella casa del notalo 
G iovannino da San Lorenzo que fu it quondam Januini de 
Curio in qua habitat dictus Bonturus, essendo presenti, in 
q ualità  di testim oni, L uti, di Giovanni Drago, 11 notaio Nicolò 
Ceci, B ernardo  B asardo, tu tt i  lucchesi, e S tram adeslo de 
Cogorno ,di C hiavari.

I l p rocura to re  eletto prom etteva di esercire per bene gli 
in teressi di B onturo  non solo in Genova, ma in Lucca, Pisa, 
P rovenza, e a ltrove (3).

Il 7 luglio del 1316 il B onturo costituiva procuratore, per
lo spazio di sei mesi, G iardello, figlio di Cecio Bonagiunta, 
c ittad in o  lucchese, il quale prom etteva di perm utare merci, 
denaro  e spezlerie per conio di Bonturo, nelle c ittà  nominate 
nell’a ltro  m andato  di procura.

L a procura e la prom essa si svolgono in domo in qua habitat 
dictus Bonturus, essendo presen ti F ran cescan o  de Ceva, ci
m atore  di panni, O bertlno de Ceva, Tommaso de Caresa, 
tavern iere, e il notaio lucchese Nicolò Ceci (4).

Questi tre  a tt i  adunque ci dicono chiaram ente che Genova 
dal 7 o ttobre 1314 al 7 luglio  1316 ospitò tra  le sue m ura 
Ser B onturo  D ati, il m ercan te e cittadino lucchese, che, secondo 
un com m ento alle can tiche dell’ Inferno e del Purgatorio, di 
au to re  incerto, m a vissuto in torno ai tempi di Dante, « ebbe 
in Lucca grande s ta to  » e fu  « grande popolano e potente 
nella c ittà  p redetta  ».

A r t u r o  F er r e t t o ;

(1) Carlo M lnutoli ,  G cntucca e g l i  A ltri L u cchesi n o m in a ti n e lla  
D iv in a  C om m ed ia  in  Dante e il suo secolo  F iren ze  1865, p . 213 e  seg.

(2) N o tu la r io  d el N ot. Raffaele da  Manarola,  Reg. I, fo l. 44, 
A r c h iv io  di S ta to  in  G en ova .

(3) N o tu la r io  del N ot. Ugolino Cerrino,  Reg. II, f. 22, A rch iv io  cit.
(4) N o tu la r io  d el N o t. Ugolino Cerrino,  Reg. I, f . 14 e 15, A rch. c it.

Schiaffi e carezze allo Superba
Io v o g lio  cred ere  ch e il  g io rn o  lu m in o s o  in  cu i so tto  Γ offesa  del 

b a sto n e  a u str ia c o  p r e c ip itò  in  P o rto r ia  d a i v ic o li  d i P iccap le tra  
e d i S an t’A n d rea , da C arign an o  fu lg id a  e d a lla  vecch ia  Sarzano,
o v e n n e  su  d a l P o rto  co m e m area  m ontan te  la  fu r ia  ir r e s is t ib ile  
d el sa n to  sd eg n o  d i G en ova , v o g lio  credere che in  quel g io rn o  s ia  
s ta to  p r im o  fra  1 g io v a n e tti a sc a g lia r  la  p ietra  v en d ica tr ice , o  
n g u id a r e  u n o  d ei g en ero s i d r a p p e lli  a lla  p u gn a , u n  v a lo r o so  di 
q u el n o m e . B o l l i la :  a m e ed  a  v o i poco im porta .

Π v ero  R a lilla  n o n  è u n  in d iv id u o :  il vero  B a lilla  è u n  sim b o lo . 
C ioè n o :  è u n a  r e a ltà ;  u na g ra n d e , u n ’ im m en sa  rea ltà  c o lle t t iv a :  
B a lil la  è  tu tto  in te r o  i l  p o p o lo  g en ovese , frem en te  a l l ’ o ltragg io  
str a n ie r o , g e lo so  d e lla  su a  lib e r tà  e del su o  o n ore: 11 p o p o lo  ge
n o v e se  ch e  h a  g ià  fa tto  ta n te  v o lte  le  su e  p ro v e  con tro  un  a ltro  
In v a so re , ch e  ta n te  v o lte  Γ  h a  ca cc ia to  fu o r i d e llé  su e  m u ra , l ’ ha  
r o v e sc ia to  g iù  p er  le  b a lz e  d e l l ’ A p en n in o  fin n e lle  v a l l i  feco n d e  
di sp ic h e  e d i g ra p p o li fr a  B o rm ld a  e S cr iv ia .

Ferdinando Gabotto.

S ta b ilim e n to  T ip o g ra fico  F R A T E L L I PAGANO —  V ico  S te llu  N . 4
G erennj-R efiponsnbilfi VINCENZO TAGINI
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v o str o  n o m e o q u e llo  di u n a  perdona ch e v i in te r e s s i ,  è  c ita to  d a lla  sta m p a :  
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c o l i?  A s so lu ta m e n te  u o . se  nou  v i r iv o lg e te  a l i ’ E c o  della Stampa - .Milano 
c h e  n e l 1901 fu  fo n d a to  a p p o sta  p er  c o lm a r e  u n a  ta le  lacu n a  nel g iorn a lism o . 
Q uesto  u ffic io , se  s ie t e  a b b o n a to , vi r im e tte  g io rn o  per g iorn o  a rtico li rita
g l ia t i  da  g io r n a li  e  r iv is te , s ia  e h e  si t r a it i  d i una persona e sia d ’ un a rg  o
m e n to  se c o n d o  Γ o r d in a z io n e  c h e  a v e te  d a to .
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FORTI E CASTELLI GENOVESI
Una torre di difesa e uua batteria costiera (Secolo XVIIi).

Di queste opere fortificate, già poste presso a Savona, 
m olto probabilmente non esistono neppure i ruderi, o sono 
assolutam ente inidentifìcabili. Ma i disegni sincroni che 
trovai nelle cartelle dei T ip i (1) danno tanti e cosi nitidi 
particolari, che ho creduto interessante farne soggetto per 
questo articolo.

*
La difesa del nostro litorale fu il più importante pro

blema d’ indole militare cbe i vari Governi passati ebbero 
a discutere e a risolvere. Il carattere della difesa natural
m ente variò coi tempi, ma presentando due frasi principali: 
l ’ antica, a tutto il seicento; la moderna fino alla caduta 
dell’ Impero francese.

Lasciamo volutamente da parte l’ epoca medievale e le 
torri da segnalazione di Carlomagno, derivanti esse stesse 
dai Romani.

Non abbiamo qui da considerare che le opere fortificate 
dopo Γ adozione delle artiglierie.

L’ invenzione della polvere venne ad aumentare enorme
mente 1’ efficenza dei posti di presidio costieri, tanto da tra
sformarne il carattere.

Vediamo così, dalla fine del quattrocento alla metà dei 
seicento, rinnovarsi e sorgere i fortilizi che prima, più radi, 
servivano quasi esclusivamente a segnalazioni.

La difesa, in quella prima fase, era principalmente diretta 
contro i pirati barbareschi e la continua minaccia di sbarchi. 
Se queste vicende, militarmente, non avevano grande im
portanza, erano però di un effetto morale straordinario sulle 
nostre popolazioni e in certe epoche il terrore morboso dei 
tu rch i produsse inconvenienti seri per la tranquillità del do
minio.

Le memorie di quei tempi, che hanno formato una leg
genda locale interessantissima, sono compendiate nelle torri 
e nei fortini dissem inati in tutta la Riviera, e specialmente 
in quella di levante.

Le torri di S. Fruttuoso di Capodimonte, di Pagana, di 
Rapallo, di Lavagna, di Sestri, Moneglia appartengono a 
quell’ epoca e sono diveniate una caratteristica del nostro 
paesaggio, motivi pittoreschi di effetto insuperabile, ben 
noti agli artisti e ai touristes  di tutto il mondo.*

Ma la Repubblica Genovese ebbe pure le sue grandi 
guerre nel seicento.

Quella contro Savoia impegnò quasi esclusivamente l’e
sercito, mentre Γ episodio fulmineo e disastroso col Re di 
Francia terminò col famoso bombardamento del 1684.

La Serenissima attraversò allora un periodo di scetticismo 
per gli armamenti, concentrando invece tutta l’attività nelle 
operazioni diplomatiche. Nondimeno i progressi moderni 
nell’arte militare facevano di giorno iu giorno sembrare 
tanto invecchiato il materiale dei suoi presidi che - pur timi
damente - accennò a passi nella via delle riforme. Poco 0 
nulla minacciavano i pirati - almeno sulle coste - ma, nello 
stesso tempo, l’aspirazione vantata ufficialmente sul dominio 
del mare, esigeva che un certo apparecchio di difesa pro
teggesse il litorale.

Sullo scorcio del seicento e pei primi anni del settecento 
il Magistrato della guerra studiò, propose, e le finanze par- 
?11TIl?n*oaam.ente aiutarono qualche innovazione di carattere 
bellico. I disegni e i piani dettagliati abbondano nelle car
telle d’ Archivio, per quelli anni.

Lrano opera di ingegneri specializzati, anziché di capi-

mastri, come gli antichi. Si direbbe anche, per diversi indizi, che 
fosse istituita una vera scuola di guerra : certo, i nomi in 
calce ai disegni sono liguri quasi in totalità. Le opere ap
paiono più razionali e seguitano abbastanza da vicino la 
moda guerresca d’ oltre Alpi.

## *
Il disegno di torre fortificata di cui pubblico un fac-simile 

appartiene a un periodo di transizione. Per misoneismo o 
più probabilmente per motivi finanziari ci si limitava a miglio
rare l’antico. Si manteneva ancora fede nel tipo classico della 
torre di vedetta. Ma nuovi elementi tecnici tendevano a

trasformarla completamente. Il piano, eseguito da un in
gegnere, il Bassignani, non porta data, si può tuttavia a- 
scrivere fra gli ultimi del seicento e il primo decenuio dei 
secolo XVIlf. Il disegno non ha nessuna pretesa artistica 
ma è condotto con tanta minuziosità di dettagli che riesce 
caratteristico e prezioso.

Un robusto'edifizio di sezione parallelepida assai allun
gata s’ inalza sulle fondamenta con tre ordini di palchi, 
terminati da terrazzo.

La base è rinforzata da una grossa scarpata. Il piano 
inferiore è circoscritto da una specie di fosso. Le vòlte sono 
fortissime e sostenute da pilastri. Sul terrazzo, un tetto leg
gero, sostenuto da altri pilastrini serve semplicemente di

Srotezione contro le intemperie, mentre tutte le opere vive 
ella torre sono costruite a prova di bomba. L’accesso alla 

torre è ottenuto col portello, soprelevato, a ponte levatoio, 
che si appoggia su una gradinata in muratura. Le finestre 
con protonde strombature munite di ferriate sporgenti illu
minano gli androni. Quelle del piano terreno, più piccole, 
hanno la svasatura obliqua in basso, e si aprono al livello 
del fossato, sotto la cordonata che corona la scarpa.

La disposizione interna della torre manca, in parte. Gli 
androni sono vuoti, nel disegno, tuttavia, è facile indovinare 
il loro uso : magazzini e caserme. Il piano inferiore doveva 
essere adibito esclusivamente a deposito di munizioni da 
guerra.

L’armamento invece è ben evidente nel disegno. Sul 
vasto terrazzo si allineano i cannoni, semplicemente disposti 
contro il parapetto, senza strombature.

Sono cannoni da costa, provvisti di affusto da fortezza 
del tipo navale : e si può affermare che Γ artiglieria ha il 
carattere spiccato di quella di marina.

Cannoni di ferraccio ad avancarica, lunghi circa 3 metri, 
dei quali gli ultimi esemplari si cousumano infissi nelle 
pietre dei nostri porti di Riviera.

Accanto al primo pezzo sta il mastro cannoniere impu
gnando il buttafoco.

Una caratteristica di questa torre è la mancanza di 
feritoje da moschetto, mancanza che, tenuto conto dell’esat
tezza del disegno, non può essere casuale. Bisogna conclu
dere che la torre fosse un semplice posto d’artiglieria dd-
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slinato a comandare un settore di litorale con cannoni di 
lunga portala e l'eventuale impiego di moschetti per una 
difesa a breve distanza, si facesse dal parapetto superiore o 
da altre opere circostanti.

D’altronde, le leggende che illustrano il disegno parlano 
di un sistema di torri fortificate e dall’aspetto pare anche 
sicuro che esse fossero costruite ex-uovo,

Nou abbiano più qui l’antico fortilizio mediovale da 
segnalazione che solo in certi casi poteva con piccole ar
tiglierie opporsi agli sbarchi di pirati, ma un’ opera fortifi
cala destinala a proteggere la costa in operazioni militari 
di maggiore importanza.

Tuttavia la forma generale ricorda ancora le tradizioni 
militari dei secoli precedenti.*

•ir
L’altro disegno, che riproduco parzialmente in fac-simile, 

segna un evidente progresso e un cambiamento radicale di 
metodo nella protezione delle coste. E’ datato: 1745. Rap
presenta il profilo di una batteria costiera, secondo il tipo
- allora - più moderno, e che non mutò più, quasi, tino al 
principio del secolo XIX.

L’aumentata effìcenza delle armate navali aveva scon
volto il sistema delle difese costiere. Non erano più le galee 
con la loro modesta artiglieria ma polenti vascelli a molte
plici batterie di pezzi, quelli che minacciavano il nostro 
litorale in caso di guerra. Già se ne aveva gustato il saggio 
nel bombardamento del 16S4. Anche da noi, con quasi un 
secolo di ritardo, si applicò il principio di celare e proteg
gere le artiglierie da costa anziché esporle in un fortilizio 
in vista dell’avversario - ottimo bersaglio cui le accresciute

opere di muratura non bastavano più a preservare. Oltre il 
fatto di richiedere minore mano (l’opera, minor costo di 
materiale, minor tempo di allestimento le nuove batterie 
presentavano vantaggi incontestabili pel piazzamento delle 
bocche da fuoco, pel munizionamento meglio riparato, 
per l’alloggio delle guarnigioni. Tutte cose oggi facilmente 
intuibili ma, a quei tempi, osteggiate per misoneismo dui 
tecnici e per ragioni economiche dai finanzieri del governo.

Checché ne sia, il tipo della batteria costiera del 1745 è 
rimarchevole sotto tutti i punti. Semplice e geniale, ha la 
impronta della modernità e rivela gli studi accurati degli 
ingegneri che lo crearono.

E il prototipo di quelle opere fortificate che durarono 
e servirono abbastanza efficacemente, fino alla caduta del- 
l’ Impero Napoleonico. ** *

Sull’estremo lido, al limite delle arene, sta impostata 
una grande piattaforma in muratura e terra battuta. 11 
tracciato generale della pianta è a ferro cavallo. L’ incavo 
centrale contiene le piazzuole dei pezzi. Nel profilo che 
riproduco, si vede solo un elemento di questa disposizione.

In realtà la piazza dei cannoni conteneva 9 pezzi disposti 
a settore di cerchio. Questi cannoni, del tipo di marina, 
incavallati su affusti pure di marina, a rotelle, erano prov
visti di una piazzuola (allora la dicevano spianata) com
posta di tavoloni solidamente fissati. Il ferro di cavallo 
racchiude, oltre la piazza  dei cannoni, una piazza  d 'armi 
all’ estremità della quale sorgono gli editici di alloggio e i 
magazzini. Questi sono ben visibili nel profilo : A, sono le 
case per quartieri, B. una terrazza a volta con troniere.

Ecco ([ni un'evoluzione della difesa, rudimentale nelle an
tiche torri : in queste, artiglieria e moschetteria riunite in 
poco spazio; nella batteria costiera, invece, distribuite razio
nalmente. La p ia n ta  degli edifici fornisce maggiori dettagli 
sulla installazione interna. Contenevano i quartieri per la 
truppa, un magazzino per gli attrezzi della batteria, e un 
deposito di polvere, a terreno, fortemente protetto da muro 
e armatura di legname, interna.

Tutta l'opera poggiava su di uno spalto, era circondala 
da un fosso (L) in mezzo a cui stava sistemata una robusta 
palificata. Il fosso terminava in una contro scarpa  di pali 
e fascine a modo di gabbionata.

Sulla p ia sza  d ’ arm i, era praticato un pozzo per la 
cisterna.

* if. x
Tale si rivela, sul disegno del colonnello Matteo Vinzoni, (2) 

la batteria da costa alla metà del sec. XVIII. Chi volesse, 
interessandosi al lato tecnico, esaminare il tracciato com
pleto originale, troverebbe molti particolari importanti che
io qui non posso raccogliere, per brevità.

Ma passando alle memorie storiche <:i questi fortilizi, 
osserverò che le azioni di guerra in cui essi vennero impe
gnati non sono sincrone alla loro costruzione. Bisogna 
arrivare ai primi del secolo XIX per vederle in opera. Gli 
anni del primo Blocco (1799-8ΓΧ)) e quelli del secondo (1813-14) 
sono i più notevoli.

** *
Quando la caduta dell’ Impero Napoleonico era ormai 

imminente, anche la Liguria dovette sopportare i rudi colpi 
della Coalizione.Dal novembre d e l’13 alla primavera d e l’14 
la flotta anglo-sicula non lasciò più le nostre coste.

I Corsari navi armate in guerra) si arrischiavano nei 
primi tempi a predare con rapide sorprese e piccoli com- 
batt^menti, i nostri convogli. Poi comparvero come uccelli 
di sinistro augurio le leggere fregate e i brias inglesi fatti 
più audaci, v olteggiavano in vista di terra da Nizza a 
Piombino. Al largo, incrociavano i pesanti vascelli di linea.

I primi coni battimenti seri, con parziali tentativi di 
sbarco avvennero Ira il gennaio e il febbraio di quell’ anno 
malaugurato (1814) nella Riviera di ponente.

E vi furono impegnate le batterie costiere, quelle stesse 
di cui abbiamo esaminato un esemplare. Perchè da cin- 
quant’ anni, nessuna modificazione sostanziale era interve
nuta ad alterarne la costituzione.

Anche il sistema dell’ artiglieria perdurava immutato. 
La guarnigione era composta di truppe nostre miste con 
elementi francesi.

Il più delle volte i combattimenti avvenivano imprevisti 
e rapidi. Comparivano le navi, inaspettate, allo svolto dei 
capi, non si avevano dati per concludere uno sbarco o una 
semplice esplorazione. Echeggiavano subito le cannonate, 
incrociandosi, poi, la nave bordeggiando si allontanava, 
oppure teneva ostinatamente sotto il fuoco il posto di presidio.

In quest’ ultimo caso, altrove, in qualche insenatura vi
cina, si tentava un rapido sbarco. Ma erano sbarchi un po’ 
all’ uso dei pirati antichi, diretti alla rapina di viveri, o 
semplicemente per terrorizzare le popolazioni, là dov’erano 
indifese (3).

Rarissimo che queste punte offensive facessero un grande 
numero di vittime.

Nell’ultima fase del blocco, le cose precipitarono tanto 
rapidamente che grosei combattimenti non poterono nem
meno avvenire. Napoleone era battuto in Francia, a qualche 
lega da Parigi e capitolava.

La Liguria, contemporaneamente, era invasa da ogni 
parte e tentò solo piccole resistenze. A Genova l’ impero 
aveva vissuto, per noi, dal Marzo del’ 14. R la Repubblica, 
non doveva più veder guerre, passava sotto il dominio del re 
di Sardegna. Nelle batterie da costa alloggiarono, dopo il 1815, 
comodamente, come in villeggiatura, gli artiglieri piemon
tesi del nuovo presidio. Quelli della mia generazione, da 
ragazzi, videro ancora in uso molti esemplari delle opere 
fortificate costruite nel settecento, e passate fra varie vi
cende, sotto quattro governi consecutivi.

G i u s e p p e  P e s s a g n o

(1) A rchivio Stato. S. 00. T ip i :  lnisl» , 20 Id i. v. — Vinzoni, inge- 
gneri militari al servizio della Repubblica per Irò generazioni, hanno esegu ilo  
un f!T&n numero di d isegn i ancora conservati nello raccolte il’ Archivio. — 
(3 Una quantità di episodi, interessanti per la storia locale, può trovarsi 
nelle  Cnrtc della  Prefettura Francese; Archivio di Stato. Sono rapporti mili
tari dei com andi di presidio durante il periodo del secondo blocco  ̂1813-11).
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( Continuazione) L a  cucc ia  so lva ffffia .

I boschi quasi vergini, il lago delle Lame, la montagna, 
la valle, tutto era involto in una bruma misteriosa mentre 
spuntava la prima alba sul celebre massiccio del Penna.

Entrammo in un bosco per un viottolo angusto e conti
nuammo il nostro cammino per altri tortuosi sentieri che 
s ’ incrociavano uno coll’altro in diverse direzioni sotto l’im
mensa volta verde che formavano le foglie e i rami degli 
alberi. Dopo un quarto d’ora lasciammo il sentiero cammi
nando uno dietro l’ altro sopra tronchi e rami secchi.

Nuove viuzze apparivano ancora più occulte tra la ve
getazione e noi continuamm o un momento ancora, cam
biando sempre il rombo, per un sentiero che scegliemmo 
tra molti uguali e arrivammo finalmente in uno spiazzo, 
dove era stato solo p o ss ib i le  penetrare con un’ abile guida.

Ci trovammo subito dinanzi a tre uomini rustici, di sta
tura elevata, di lunghi capelli, di barba spessa ed incolta 
e di enorme cappello mantenuto soggetto, mentre era cac
ciato all’ indietro sulla parte alta del capo, per mezzo di 
un sottogola. Erano tre carbonai dei quali era compagno 
il nostro amico, la guida.

II nebbione si era fatto sempre più denso. Noi ci 
sediam o in quello spiazzo sotto l’alta, tettoia di fogliame 
d’accanto a un bel fuoco dove si sta preparando un sorso 
di una specie di broda che quei carbonai chiamano caffè. 
Uno di essi è occupato a far bollire l'acqua e l’altro sta 
ingrassando un paio di stivali, il terzo, che è il più vecchio, 
sostiene la conversazione piena di aneddoti e di casi che 
gli sono avvenuti.

Dopo i primi saluti uno si siede sopra un mucchio di 
foglie secche, un secondo sopra una pietra e gli altri sulla  
schiena di un grosso e lungo albero la cui estremità serve 
da combustibile al fuoco vicino.

La conversazione che è stata iniziata cordialmente, con
tinua sostenuta da Biscaccia. il vecchio narratore, e quando 
è finito il tema dei saluti e del più e del meno, uno di loro 
domanda a Biscaccia  che ci racconti l’origine del Freddo  
G rigio  che quel giorno ci tiene tutti ridotti a non vedere 
più in là del naso.

B iscaccia , pregato per seguire la sua inclinazione di 
narratore, non si fa aspettare e accomodatosi per bene sul 
suo sedile mentre assapora una lam a  di caffè, cosi comincia 
a parlare :

— Il Freddo G rigio  è l’alito del cavallo del diavolo che 
é bianco come la spuma del mare ed è uscito colla prima 
luce dalla profondità rocciosa del Castello di Pietra Borghese.

Il Freddo G rigio  non ci lascerà veder nulla fino a che 
non passi di ritorno il Re guidatore della caccia selvaggia  
che corre, corre, corre circondato da una spessa nube sbuf
fando orribilmente e lanciando dalle narici fiammate di 
fuoco. Fa piacere vedere il cavaliere tutto rosso quantunque 
ispiri grande timore.

Il suo cavallo è alto e di Lunga criniera, ha la coda 
completamente nera e gli occhi come astri di luce irresi
stibile ed attraente.

Il suo nitrito assorda. Si scorge fino da dieci leghe all’in
torno, e ha la virtù di attrarre verso il luogo dove egli si 
trova tutti gli animali che stanno pascolando nei boschi 
e nei prati.

Il Re guidatore della caccia selvaggia  campeggia per 
conto e ordine del suo signore, il capo della grande tribù 
dei diavoli e dei dannati che esiste nell’ interno del lago 
delle Lame e il paesano  che viaggia in un giorno come 
questo può essere travolto nei grandi remolini che formano 
le mandre e condotto contro la sua volontà in luoghi in
cantati donde non si ritorna più. —

Il Freddo G rigio  continuò intanto a spolverizzare il cielo 
ed il bosco intorno a noi durante tutto il giorno.

I carbonai s’ intrattennero alternativamente a raccontarci 
storie della leggenda popolare alle quali essi danno credito 
e fede assoluta.

Quando cominciò ad oscurarsi il cielo si udirono due 
formidabili tuoni quasi nello stesso tempo; noi eravamo 
già coricati sopra mucchi di paglia e di foglie secche e co
perti coi nostri mantelli di lana impermeabili quando scoppiò 
la tempesta.

B iscaccia , che non parlava da qualche tempo, alzò dalla 
coperta nella quale era involta la sua testa originale, che 

areva quella di un bandito, ornata di setole bianche e grigie,
i quelle che nascono e crescono sulla 'faccia dei vecchi

nella vita selvaggia dei boschi; e rivolgendosi a noi, disse 
con accento di profonda convinzione: — « Guardate, guar
date. ecco che passa correndo la caccia selvaggia di ritorno 
al suo castello. Chi sa quanto bestiame si spinge innanzi 
e si trascina dietro! Domani lo sapremo perchè non ci terrà 
più ciechi il Freddo Grigio ».

Non tardarono ad udirsi rumori strani di rami, di foglie, 
di vento che fischiava tra gli alberi, di pioggia, di grandine 
che batteva sul!a nostra rozza capanna. Parevano calpe
stìi precipitosi di animali che corressero, di cavalli che 
nitrissero, di bestiami che muggissero per le gole delle mon
tagne impauriti dai lampi e percossi dall’acquazzone.

L’acqua che cadeva a torrenti es t inse  l’ ultima scintilla 
dei nostri fuochi obbligandoci ad un silenzio assoluto ed 
a ridurre sempre più il limitato recinto occupato dai nostri 
letti d’ occasione.

Le Fato. (E Foce)
La Fata (a fòae), questo essere fantastico che tanto ci 

fece godere nella nostra infanzia e che i racconti ci pre
sentano come interventrice in tutte le cose umane, nacque 
in Oriente. I Persiani insegnarono la loro leggenda agli 
Arabi; da questi la copiarono gli Spagnoli e dalla Spagna 
passò in Provenza d’ onde si estese per tutta l’ Europa, 
principalmente in Francia, in Italia e in Inghilterra.

I paesi del Settentrione, Danimarca, Germania e Nor
vegia, conobbero pure le fate, ma queste non poterono oc
cupare in quelle regioni il posto che già tenevano gli elfi, 
le ondine, i gnomi e i silfi.

Quella serie di novelle orientali antichissime conosciuta 
col titolo di Mille e una notte è piena di fate e di genii al 
loro servizio. Chi non ricorda la storia della fata Maimona 
che fa apparire il bruttissimo Caschach affinchè decida 
sopra la bellezza del principe Camaralzamar e della Prin
cipessa della Cina? In quelle novelle  le fate appariscono 
sempre come i più elevati degli esseri fantastici, come i più 
prossimi alla Divinità e cosi pure sono passate nella leg
genda europea. Nondimeno per un contrasto singolare, la 
fata Maimona viveva nel fondo di un pozzo.

Le fate rappresentano una parte importantissima nei 
romanzi di cavalleria, specialmente in quelli del ciclo di 
Carlo Magno e dei suoi Paladini. Ve ne sono di varie specie. 
Le une, come Titauia, sono esseri interamente sopranna
turali : altre come Morgana, sono donne di carne ed ossa, 
quantunque versate nelle arti magiche. Alcune si dedicano 
a vegliare esclusivamente sopra una persona od una famiglia; 
di questo numero era Viviana, la protettrice del cavaliere 
Lancellotto del Lago. Sonvi pure fate maligne che si cir
condano di sozzi mostri e di animali ripugnanti e velenosi 
e che perseguitano le belle principesse e i valenti cavalieri 
fingendo amicizia verso di loro. Di questo numero sono le 
Fenettes della valle del Rodano, che entrando in Liguria 
vennero chiamate Fene, delle quali si ha ancora ricordo 
nella Rocca delle Fene presso la via mulattiera fra Pietra 
Ligure e Ranzi.

Viviana è la più bella, la più dolce, la più attraente di 
tutte le fate; è la fata dell’amore che per vivere bisogna 
che sia amata. Avendo incontrato nel bosco l’ incantatore 
Merlino che asserisce di amarla e di desiderare la sua vita, 
gli domanda una prova di quella affezione. L’ incantatore 
le insegna una formula magica per far cadere l’ uomo in 
un sonno dal quale mai più si risvegli; Viviana recita 
nove volte le misteriose parole, e da quel momento in poi 
Merlino dorme nel fondo del bosco senza che nessuno 
possa farlo svegliare.

Molte fate sono esseri vendicativi che sanno castigare 
coloro che le disprezzano o quelli che si dimenticano di 
loro. Nell’ età media era uso molto sparso d’ invitare le 
fate quando nasceva un bambino. In Provenza, per esempio, 
e in molti luoghi della Liguria occidentale si mettevano 
sopra una mensa tre pani bianchi, tre boccali di vino e tre 
bicchieri, ed in mezzo si collocava il neonato lasciandolo 
solo alcuni momenti affinchè potessero "avvicinarsi le fate 
che erano considerate come le sue madrine. In altri luoghi 
il bambino era abbandonato per brevi istanti nel fondo di 
un bosco o vicino ad una fonte. Dimenticare queste ceri
monie era esporsi alla vendetta delle fate, come in quel 
racconto di Perrault nel quale, per simile dimenticanza, 
una principessa e tutta la sua corte vennero condannate a 
dormire un sonno di cent’ anni senza che sfuggissero al 
castigo nè i cani nè i cavalli del palazzo.

Non vi è nessun essere così suscettibile come le fate, 
ed altra cosa che dispiace oltremodo a queste incantatrici 
figlie dell’ immaginazione e della poesia popolare è la cu
riosità umana. A loro piace fare il bene ma non possono
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tollerare che altri sì metta nei loro segreti. Si ricordi la 
storia della bella Melusina la anale accettò di essere sposa 
del principe brettone Raimondino a condizione che cmesti 
rinunciasse a vederla un giorno della settimana, il Sabato. 
Giurò il principe di farlo e per aualche tempo s? attenne 
al giuramento; ma un Sabato, spinto dalla curiosità e dalla 
gelosia, osò penetrare nell’ abitazione della fata, e questa 
lanciando uno spaventoso grido di dolore, trasformata in 
sem ente dalla metà del corpo in piò. scomparve dalla fi
nestra lasciando sul davanzale la sua traccia che non si 
cancellerà giammai. In questa leggenda io vedo un simbolo 
della fragilità della nostra felicità che frequentemente viene 
distrutta dalla nostra curiosità.

La Chiesa perseguitando la superstizione dichiarò guerra 
alle fate, ed a Giovanna d’Arco, nel suo processo, fu do
mandato se intratteneva comunicazione con questi o con 
altri esseri di natura fantastica. Combattute dalla religione 
le poetiche creazioni dell’immaginazione orientale fuggirono 
dai boschi ed abbandonarono le acque e le selve per rifu
giarsi nell’ arte, ed oggi anche in Liguria le incontriamo 
solamente nei racconti per l’ infanzia, nelle poesie e nel 
teatro dove le introdusse Shakespeare, il poeta immortale 
che in Poweo e G iulietta  descrive la regina Mah, la piccola 
fata, autrice dei sogni d’ amore, che corre sul naso degli 
uomini addormentati nel suo minuscolo cocchio di guscio 
di nocciola vuotata dall’ industrioso scoiattolo o dal gorgo
glione. eterni fabbricanti di cocchi per fate. Gli assi della  
carrozza  — dice il poeta — son fa t t i  d i lunghe zampe d i 
ragno.

I  F o /le tt i .
La Chiesa perseguitando le fate fece pure guerra ai fol

letti loro ministri i quali a poco a poco andarono a na
scondersi nelle vecchie torri d’ onde furono tratti dalle 
nostre nonne per delizia dei bambini. E solamente affinchè 
resti traccia delle leggende liguri intorno a queste creazioni 
dell’ immaginazione, ormai tramontate forse per sempre, 
darò qui una leggenda molto sparsa mezzo secolo fà in 
Liguria, la anale colle sue diverse e molteplici varianti e 
colle aggiunte che vi faceva la nonna formava la delizia 
di tutti coloro che a lor volta hanno ora canute chiome 
ma che forse hanno dimenticato, pel cinematografo, quelle 
antiche ore di puro ed innocente svago.

TI vecchio orologio del campanile suonò la mezzanotte; 
dodici volte il martello colpì la campana e repentinamente 
dodici folletti, che erano nascosti nell’antica torre, saltarono 
fuori. Erano impazienti di scendere nella strada, di pene
trare nelle case per fare aualche loro beffarda burla agli 
uomini e agli animali che dormivano tranquillamente.

Tutti portavano in testa nn berretto rosso terminato in 
nunta e nessuno di essi si distingueva per la sua bellezza. 
Uno dietro l’ altro andarono sperdendosi nell’ oscurità, e 
non ne rimase più che uno, il più piccolo e il meno ma
ligno di tutti. Vedendo che i suoi confratelli erano partiti 
si lasciò scorrere sul tetto di una casetta addossata al cam
panile; incontrò la canna del camino, si lasciò scivolare 
giù di essa e andò a cascare in un vaso di latte che, per 
fortuna, era tienido. Riesci ad uscir da quel bagno, si ri
posò un momento sull’orlo del vaso e dopo si lasciò cadere 
sopra la soave schiena di un gattaccio che dormicchiava 
vicino alla brace.

Il gatto spiccò un salto che fece rotolare il folletto Ira 
la cenere, lo mirò coi suoi occhi verdi pieni di spavento, 
gli diede un soffione in faccia e si diede a correre. Il folletto, 
molto lieto dell’avventura, si avvicinò ad una porta chiusa, 
guatò per la fessura ed entrò traverso un buco del pavi
mento; una lampada illuminava un lettuccio dove dormiva 
un bel bambino. Che spettacolo interessante! pensò il fol
letto. e già si preparava a saltare sopra la culla per con
templare più dappresso il fantolino, quando una voce gli 
d isse: —- « Silenzio, folletto, e vattene! » — In capo alla 
culla si ergeva una figura alta, luminosa ed involta iu un 
a p p io  velo. Era la fata protettrice del bambino. E il folletto 
si to lse il berretto, fece un profondo saluto alla fata e si 
ritirò verso la finestra aperta. Vide un rosaio che copriva 
tutto il muro della casa, ne afferrò un ramicello e, arram- 
pineandovisi. pervenne al secondo piano.

Vi era il lume acceso. Un vecchione seduto dinanzi ad 
una tavola^ coperta di monete d’oro era occupato a contarle 
con avidità. — « Dieci, venti, cinquanta, ottanta e cento
................Che allegrezza! ». — n  folletto, mentre il vecchio
aveva gli occhi rivolti altrove, prese agilmente due monete 
d’ oro, se le  nascose nel giubbetto e, ridendo come un paz
zerello. uscì di là e si diresse, servendosi sempre del rosaio, 
verso la soffitta. Ivi abitava una povera cucitrice con sua

figlia tuttora fanciulla ed entrambe erano immerse nella 
più grande miseria. La mamma, ad onta della febbre che 
la divorava, aveva lavorato tutto il giorno e adesso ripo
sava con sonno turbato da sinistre visioni. La fanciulla 
vegliava.

— « Che fare? — diceva ella sottovoce — Bisogna chia
mare il medico, ma come papario e pacare nello stesso 
tempo il fìtto di casa che scade domani ? Il padrone è duro 
coi noveri e capace di metterci sulla strada. Chi ci aiuterà?

TI follettino all’udire i lamenti della radazza era dive
nuto triste ; la sua fronte si coperse di rughe e le sue grosse 
labbra si ripiegarono; fece una smorfia: trasse fuori le due 
monete d’ oro, le pose sopra la tavola e fuggì prima che 
potessero scorgerlo.

Cominciava a spuntare l’alba e il folletto uscì per dove 
era entrato e si dileguò verso il vecchio campanile.

L a Lpflfjpfirìn d i  Luni.
Era Luni. come mi raccontò molti anni fa una vecchie- 

rella di Sarzana più che ottuagenaria, una specie di Go
morra. distrutta dalla collera di Dio. Gli abitanti, ricchi, si 
diedero sfrenatamente ai piaceri ed agli eccessi, e raggiun
sero tale estremo di dissolutezza che fu necessario castrarli 
per esempio del mondo. La famiglia si era sciolta, imperava 
il capriccio e della specie peggiore, i vizii erano signori di 
quella città, ed il lusso ed il fasto giunsero a tali estremi 
che si ferravano i cavalli con ferri d’argento e d’oro . . . .

Insomma la corruzione giunse ad estremi inauditi per 
cui Dio decise di porvi un limite ed un giorno la Magra 
cambiò di corso senza che nessun segno lo preanunziasse; 
nelle vicinanze della città si aprirono fessure che manda
vano puzzo di zolfo e lanciavano cataratte di fango ed 
acaua bollente avvilupando tutto in dense nubi di vapori ca
liginosi, e poco dopo Luni rimaneva come se l’aratro 
fosse passato su di essa e si fosse seminato sale sopra le 
sue maledette e sepolte rovine.

— E gli abitanti ? — domandai.
— Dove non giunge la suprema condiscendenza del 

Signore! Credo che si sieno salvati tutti, uomini, donne e 
bambini : perchè se Dio castina il peccato, è di una su
prema bontà per il peccatore. Dovettero rifugiarsi nei paesi 
vicini.*

- -  E dopo?
— Dopo cominciò a crescere erba sopra quei luoghi più 

bruciati che se vi fosse passato il cavallo di Attila: in se
guito sorsero gli arbusti dai semi che vi trasportava il vento 
e più tardi nacquero gli alberi.

E mi narrava, quella vecchietta, che coloro i quali nei 
tempi passati lavoravano a rimuovere le rovine di Luni 
venivano poi perseguitati dalle anime in pena che se ne 
vendicavano provocando le loro disgrazie. E che se, mentre 
qualcheduno stava scavando nel terreno o nelle rovine di 
Luni. si udiva il canto di un gallo, compariva subito un 
fantasma che si affacciava alle buche che si stavano aprendo.

(Continua) N ic o l ò  M u s a n t e .

Ì̂polaniftHs S ia  " Sazietta,,
Cent1 anni fa.

12 N o v em b re 1817
L e  gazzette  a m e r ic a n e  v a n n o  df q u an do  in  q u an do an n u n z ia n d o  

ch e  B on a p a rte  è fu g g ito  da S an t’ E len a . N essu n o  ci crede e la  
so la  su p p o s iz io n e  d e lla  p o s s ib il i tà  d i q u esto  fa tto  è u n a  sconc ia  
e  p u e r ile  sc io cch ezza .

L e p reca u z io n i p rese  nell* is o la  so n o  ta li da n on  la sc ia r e  a 
q u e sto  p r ig io n ie r o  d i S tato  la  m en om a speranza di so ttra rsi da  
ch i l ’ ha in  g u a rd ia .

Π G overn atore  è v ig i la n t is s im o , e v ’ hn tra B on ap arte e lu i  
u n a certa  om b ra  d ’ a s t io , ch e  senza esporre il p rim o  a n essu n  
in u r b a n o  tra tta m en to , n on  Inscia  però lu o g o  n essu n o  a l l ’ idea di 
se d u rr e  il se co n d o  co g li a r tifiz i e c o ll’ a d u la z io n e . N on sareb be  
im p o s s ib i l  cosa  ch e  B o n ap arte  tr o v a sse  il m od o  d i avere  la  p arola  
d ’ o r d in e  data  a l le  tru p p e  d i gu a rd ia , e che p o tesse  con  questa  
u sc ir e  dal su o  d istre tto  ed in tr o d u rs i in c ittà ; m a com e p otreb be  
p o i s fu g g ir e  a lle  n a v i da guerra che c ircon d an o  tutta  l ’ iso la ?

B on a p a rte  è poco  n o to  a i so ld a ti d e lla  gu arn ig ion e. La gran  
g u a r d ia  p osta  in to r n o  al su o  p a la zzo  è cam b ia ta  ogn i du e ore  
d u r a n te  il g io rn o , e o gn i q u a tiro  n e lla  n o tte ....

Il p r ig io n ie r o  tra scu ra  a ssa i la  sua p erso n a : ha i ca p e lli a ssa i  
co r ti e l ’ a b ito  q u a si lo g o ro . V este  per lo  p iù  la  d iv isa  m ilita r e ,  
co n  una o d u e  cro c i, e p orta  in  m ano , q u a si per d istra z io n e , la  
su a  a n tica  ta b a cch iera  d ’ oro. V ’ ha un p o ’ p iù  di ricerca n ella  
ca lza tu ra , p orta n d o  sem p re  b e l l is s im e  scarpe e f in is s im e  ca lzette  d i 
?eta. D iv id e  il su o  tem n o  tra il b ig i lardo, che am a a p p a ss io n a ta 
m e n te , e i l ib r i ,  d i cu i è b en  fo rn ito . A ven d ogli detto  il m ed ico  
ch e  senza  u n  p iù  v iv o  e se r c iz io  ne an d ava  d e lla  v ita :  tanto meglio,  
r is p o s e , e n o n  ca n g iò  d i p ro p o sito ....

E g li a ssu m e  la  sua  aria  severa  di com an do ogn i v o lta  che si 
tro v a  con  q u a lch e  p erso n a g g io  Im portante. Q uando il regg im en to  68 
eb b e  la  m u ta , tu tti g li ufTlzlali prim a di p artire d esid era ro n o  di 
v e d e r lo . B on ap arte  li  fece  asp etta re  d icc i m in u ti nella sala di
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r i c e v im e n t o ;  q u in d i  c o m p n v r «  s e g u it o  d i n e r tr n n d , ed  I n c o m ln -  
p ln n d o  d n l p o lo n n p llo  foce n tu f f i  ηΐρπη/* d o m n n d p  In fo r n o  ni Toro 
s p r v i / l o  m lll tn r p  p o m o  sp ìiv p ssp  nas*:nto η ro«<ip?nn u n o  dpi su o l  
r p g ^ lm p n tl. pA d im p p fle A  11 r n in r fip r m n str o . poi fju n lo  s c h e r z *  s u l  
g r o s s i  g u a d a g n i  ch p  a v e v a  fn*lo  in  rruell’ fso ln . 1 '  nm’«niTirn

** TI gran sernppfp di mnro phc Infpstn li* cosfp dc^ll Staff TTnifi 
ii^ri A nnporn pepilo: mn se po nro^p uno p ìp p oIo  chi* si prodo ili 
lu i flplio. T,p an77otti» di Amorlon ohlimnijn mirato mostro il ser
penti» dpllOppnpo. O'Torn «opnon 1p ^fnrnrrrti’lh.

** Ci s i  sp r lv p  dn W ulT»ntisen ( d f n n r H m c n to  d ell*  A H o T lcnol ptm  
In plvl«*n a m m in is t r a z io n e  eli ffu**lln o ttH  fo  «tnpen*·» t iit fp  1p rrrmrlp.  
php a v a n z a n d o  d a l l e  t e t t o le  v o r ^ o n o  1* ncrrun n e l le  vii», p fa lo r o  
s o s t i t u ir e  lu n trtil p n n n il rf<*ntrnpfl pd o p n o g iiin t l *>l m u r o , i q u a l i  
p o r tn n o  1’ ηρ<τ·ιο n p p ll p m is s n r f  n o s t i  r.oHo 1<* v ie .

S n r^ h ^ e  n d e s id e r n r s t  pVie (Tueetn c o m o d o  n rn tle n  s ’ I n tr o d u c e s s e  
fr n  n o i .  a n z i  In t u t t e  Te prn ri d i p ittò . o vp  1 rj to n in o  d i nlopcrln v i  
n o n o  p erte  s tr n d p  ηο>· 1» m m ll n o n  «si ηιτΛ n n sn in to m p n tp  nocoo»·/». 
O n e sta  u t i l i s s i m o  f n p d n  d i r if ir n r p  1p p r e n d e  d a l l ’ p strem ltA  d p llp  
t e t t o ie  p d i n n n H m r lo  lu n cfo  il m u r o  A p o s ta  in  p r a t ic a  in  M ila n o .  
o v p  t u t t i  n e  In d n n o  i l  s o m m o  v a n ta g g io .

+ * *

Costumanze savonesi
O rn i popolo. o rn i  resriope b.op p ro p r t nei. sp e lla li cosfu- 

m a p 7o olio fo rm a n o  11 p a tr im o n io  p ecu lia re . lo fl^onomln 
c a ra t te r is t ic a .  la v ita  dolio v a rio  «enti ; f4 in T’«ir!ot?< de lla  
un ltfl. ricca  di In ti m alio si. di u san ze  noetiche lo an a li τν>Γ- 
d n ra n d o  ortri. abbencb& a tte n u a te . recan o  u n  colore sim patico , 
a m a to  noli* a f f re t ta ta .  irrigia v ita  dol p resen te .

S.avopa ebbe e se rba  ap co ra  costum i sin iro larl. ohe non 
vati p re te rm e ss i : ta lu n i d i ossi snno asso rti a s to rica  dicrnità. 
noi c o n tr ib u ti r iu n it i  d e lla  fede. do li’ a rto , dolio d irrn ità . a lto  
connub io  ohe fissa noi tom no o u an to  p a rreb b e  d e s tin a to  a 
p e rd e rs i t r a  Γ oblio liv o lla to ro  dello um ane  cose.

*
♦  *■

N a ta le , dolce ric o rre n z a  di coso onro. so rr iso  e un ione  
d1 fo co la ri, an ro  la via ni r ico rd i. Ed oooo il P resep io , do liz ia  
d i bim bi, eb e  il m ite  'F ranoesco  d ’ A ssisi a d d ita v a  n e r prim o 
a l l ’am o re  d e lle  tu rb e  -rrìe. T,a to n e rà  u san za , d iffu sa  in  t u t t a  
la  Tvignrla. ^ p a r te  viva dei oostum l savopesl. {5on n rim a  i 
P re se p i ricch i, a r t is t ic i ,  p e r  cu i. so N apoli a d d ita  un  S an m ar- 
tin o . (Genova un  M u rag lian o . un  S an to  V arn l. S avona conta un 
M a rtln e n e o . d e tto  11 « B a s te lic a  un B rilla . F / una  fo lla  di 
tin i, v e s titi , con intronuo anacron ism o , allo secentesca. cn1. 
n ll’ E p ifa n ia , s ’ aecrluncre la te o r ia  rodale, b r il la n te  dei M nel. 
Tj’ a r te  d e ’ P re sep i savonesi P v n rla . ma nei p an o ram i, nei 
m u lin i, ne lle  cap an n e , in  c e r ti  irruppi, serba aloun ebe  di 
tra d iz io n a le . D n e  d i o n esti P re sep i superb i sono esposti ormi 
a n n o  al eu n id i sg u a rd i del m ondo srrande e  p icc ino : anello  
a i C appuccin i e l ’ a l t ro  a lla  P a rro c c h ia le  d i S. A ndroa.

P e r  le  m odesto  b o rse  p o p o la ri son f a t t i  an co ra  i P resep i : 
t r a  la  fe s ta  de i m usch i, deg li a llo ri, delle  casipo le  d i c a rto n e  
o c o h le e ^ a p o  p a s to r i  d i foirsrle d iversissim e, in  te r ra c o tta , 
u sc iti  d a lle  seco la ri fa h b rio h e  savonesi e  del v icino  borgo  
d ’ A lb iso la. L a  v en d ita  de lle  v a rio p in te  s ta tu in e  dft luogo 
ad  una fiera c a ra t te r is t ic a  e  ru m o ro sa  il d ì sac ro  a S. L ucia , 
ne lla  am ena v ia  c o ro n a n te  l ’ om onim a eh iesin a . la  s to rica  
« S ira c u sa  v> di G ab rie llo  C h in b re ra . E ’ u n a  fiera  gioconda, 
so sp iro  del m ondo  in fa n tile , che  ci rico rda  ouella  d e ’ « bei 
oh b e l!  » d i M ilan o  e ouella  genovese di P a lazzo  D ucale.

I l  N a ta le  dava  luogo, a i tem pi d e ll’ a n tic o  C om une sav o 
nese. ad  a l t r e  ce rim o n ie  so lenni. T/a v ig ilia  del g ra n  giorno.
1 c a s te lla n i d i V ado. Setmo. Q uiliano . Vezzi. A lbisola. S te lla  
re c a v a n o  a lle  A u to r i tà  c it ta d in e  un sim bolo della  lo ro  fed e ltà  : 
e ra  11 « confuoco  ». un  c a rro , ciò?1, t r a t to  d a  bovi, r ic c a u i 'n fo  
ad o rn i, su  cui e ra  u n  m asto d o n tico  p resen te  d i porcellin i, 
ag n e lli, cappon i, cui seg u iv an o  con b an d ie re , a rm i e m azze
i p r in c ip a li dei bo rgh i.

I l  m a ttin o  d i N a ta le  i « c in tra g l » com unali in  uno  coi 
do n ze lli o « t r a g e t te  ». re c a n d o  ram o sce lli d ’ agrifog lio , a n n u n 
z ia v a n o  al popolo il l ie to  evento . Oli « A nzian i », nei lo ro  
c la ss ic i p a lu d a m e n ti, in  ricco, fa n ta sm a g o ric o  corteggio , por- 
ta v a n s i  a  P a la z z o  n e r  g li a u g u r i  al P o d està . I l popolo faceva  
a la  con ra m i d ’ a llo ro  e, d a l l ’ a l to  della m ille n a ria  to r re  del 
B ra n d a le , la  « V itto r ia  » sp an d ev a  ne’ cieli a z z u rr i suoni 
p o ssen ti ed a rg e n tin i. Id e n tic h e  cerim onie  svolgevansi nella 
v ig ilia  di C apo d ’ anno . D av n n si. in  quel g iorno, convegno 
tu t t e  le  T a ric h e  c it ta d in e , 1 C onsoli de lle  tre n ta  C orporazion i 
a r tig ia n e , il C ollegio d e ’ n o ta i, t u t t i  eoi lo ro  gonfa lon i, colle 
sm a g lia n ti  l iv re e :  e ra  un  v is ib ilio  d i colori, d i s fu m a tu re , 
d i foggie, d i d iv ise , segno, ad  u n  tem po stesso , d i po tenza, 
d i r icch ezza , d i quello  sp len d o re  che poneva Savona tr a  le 
rep u b b lich e  pili flo ride  del n o s tro  m edio  evo.

C a d u ta  S avona , in  su l p rim i lu s tr i  del '500, so tto  la  s ig n o ria  
genovese, q ue i co stu m i seco la ri non si p e rse ro  tu t t i  e  ad  
e s s i  le  ric ch e  A ccadem ie  deg li A rcad i savonesi con ferirono , 
In  p ro g re sso  d i tem po, n u o v a  g ra z ia  e lu s tro  in u s ita to .

** *
Il fasto flavone**, la copia della Tiobiltft locale avevano 

orlirfnnte altre r?5WTi7/e : η nell e di onrnovflle: erano festini, 
rer*tff\ Tnasebprnte singole, *\ ctutìtìI. allegoriche stìasqo, ordiretto, 
noi r^rvnl Λ olla dominazione T>ano1eon*en. Λ1 cir>rtâ pto
/!<νπη r»ol!̂ *n. Tn πτιλΙΙλ frlo^onde <*οτιΉπτ>^ι·α
frr}AT*«Tìo ? ^oroT>n r|j τό^ λ^Ι r i · lo Ot*AT)?Ì̂ Tie lo^nll
’OT'-in'nvfo'no f v o  * fpnH do] d°eorato dalla
T̂ r̂ c* *pn!borfO .

T^ioj  rfolln frfô eTì̂ 1̂ ρΗ^ΙόλγλΗλπ T»9ocf»Tio. T̂ryof 
/lolio C*ornr>  ̂rrjì?rv ΛΛΤ7ι1λ^ λ d1 nrol y^roropo T> r̂to
(vronfo T λ cf ο τ·^λατγ|fìTìO 1̂ d^l Iti pii! "fi!
o c?o v^no lo pnm  n° r,rn ? π i>. eolia famosa T^ah^lla
Λ r»r?T.o<T>< F n  t»t) trio n fo  d ’ a rte , ma fn an^o^n nn

oor^l1̂ . so rta  snl vnlorp a^IsH ^o rlolla
r\ cAcjfAr*AT>rTolo ^  cjnollonfMfitn ri ο 1 Porql,

rio? T> /Io ■U* Illu stro  A *χ)T ito lo  QoPnerl o posandolo olfr^.
·?τ·<* oc-o? ? ■'T-iltodo cl rriiTr>en n ta le  da ΙτητΊΐ^οι· le armi ŝ ’llo 
am enissim o eolio Λ' «5 fJineomo. 11 S ^ropo savonooo r*a- 
1%t1a11o PTtfobrera. fom to dovette, p er a ltr i strascichi, andare 
in bando «neh», il 1RSR. fu  concluso generalo rannaciflcn-mento.

♦

T.’app*1 ri rione  della Verdino. Π 1PS«. ad un heredii?·! a rio di 
Volle <5. Tiernnrdo. vonor«ta. Indi, col tito lo  di N. « (V M1- 
cao^oordia. oo cre^ i’no do| prim i Sapfuar? d’ Ttalla. eletto 
rdoioiio dol nostro  ■PinasHmento. diventrt opco**a olemepto 
oesnn^inio d rtP a  v ita  navonese. orlcinnndo usi novelli e ceri
monie colennl.

Ta festa  era p rep a ra ta  da un povepdlalo solenne 1n C atte
drale. pi Pomopl-’epl o 1p S. Agostino. T<a folla rs^?r*WTM*vns1 
nor To TTpofiiip. tortiTo^o c^ui. dinanzi allp dieci e dieci edicole 
ma rio no. ridopH d1 fnoì o lifan iava . rocarlava. m entre cocchie 
fioormopiclip In tonavano  m otivi semnlici. toccanti di laudi 
armonioso.

Tn vlp-ii'n dpi df foQfiro Savona scin tillava in nn m are 
di fiammelle e d a ll’ a lto  dei colli am eni, r io in ti d ’ ulivi o 
d> r>roncoli levavansi al cielo le  llnttue altissim e d1 « falft » 
colossali. TI criorpo com m em orativo una nreoessionp Immpnsa 

niV avito  S a n tu a r io ; v1 pra oem1 ordine di cittadini oon 
fnt-fe lo Autoriti». Pacavano  ala le  so ldatesche: cori di musici, 
specip in  B o rro  S. O iovannl. facpano rlsuonnre  scelte melodie 
o fr sa ire  » di " m o rta re tti ». notevolissim e quelle p reparate  
jipi <riard1no del D oria . tonavano  ner tu tto .

E  onesta non om  la sola nrooesslone. chè nortavansi al 
S a n t u a r i o  1 fanc iu lli d e l i e  scuole, fanc iu lle  di vario Con- 
rT o<rn7 Ìo n i.  b i a n c o  vestìfp. coronato di fo r i , dalle  c r o c i  1n- 
ir b lr la n d a t e  c a n ta n ti I n c a n n o  noosie. tra  cui ta lu n e  del Chla- 
b rera . V i s i  porta  va p o  ancora le C onfratern itP  cittadine, coi 
s a o c b i  o  « c a p p e  « dal vari colori, vi si portavano  q u e l le  del 
coptado coi g randiosi croceflssl. incro sta ti di preziosa arren- 
torle. E  vi ora — dnr.a ancor orrgl — un uso singolare: il 
C r is t o  e r a  p o rta to  volto verso 1 processionanti. Oupst’ usanza 
Hsmrp A dal Poelipfta de tto  nrivllpirlo. c o p c p s s o  da Eueenlo TTT : 
»] O anducio lo vorrebbe la rg ito  Invece da CalUstoTTT. ΛΤ1η80- 
oiata la cris tian itil da i Saraceni. In v ita ti dal Pontefice 1 
Oenovesi a com batterli, arm avano  una souad ra  form idabile
o a ttaccav an o  una te rr ib ile  zuffa. Le croci eran  levate sulle 
toldp p. nensnndo che eli Infedeli non fossero  desrni di m irare
Il Cristo, l o  volsero a loro ed ebbero com pieta v itto ria . L ’usanza 
fu  p e rp e tu a ta  p er le liguri P iv ie re  e il Pontefice, colla sua 
au to rità , la consacrava  solennem ente.

L’ imarrine della V ergine po rtavano  1 m arin a i, in un col 
colori c ittad in i, su lle  band iere  delle capaci galee e passando 
dinanzi olia foce del Letim bro. il ruscello  che lambisce 1 
niodi del S an tu a rio , sparavano  tu tte  le bom barde in sesno 
d ’estrem o salu to . Non solo, ma associavano il Santuario  al 
lucri dell’ enuinagsrio e la V ergine vi e ra  com presa per la 
q u a rta  p arte .

Q ueste costum anze d u ran o  ancor oggi nella lor parte  piil
essenziale. ** *

La « S e ttim ana  S an ta  » segna tu t to  un succedersi di 
costum anze speciali, jrrandiose. cui si associano a folle i 
popoli di L igu ria  e delle Langhe.

La D om enica delle  palm e i1 c a ra tte r iz z a ta  da un uso d if
fusissim o  dei « p a lm ieri ». ram i dì palm e, lavora ti a disegni 
sv a ria ti, bellissim i, in cu i le donne savonesi danno prova 
di un’ a b ilità  s tra o rd in a r ia , tra sm essa  di generazione in ge
nerazione.

La sera del V enerd ì S an to  Savona è te a tro  d i uno spet
tacolo fan tasm ag o rico , m eraviglioso, per la  processione che 
da questo  g iorno  s ’ in tito la . E ’ un a  derivazione dalle « devo
zioni » toscane, d a i d ram m i litu rg ic i che, in  latino, prim a,
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in  vo lgare , noi, u sav an o  nella  F ra n c ia , ne lla  Spagna im aginose 
del secolo X II . rifio ren ti oggi ne lle  n o tissim e rap p resen taz io n i 
de lle  M arche , del biellese. di O beram m ergau . l’ a lp e s tre  v il
lag g io  d i B av ie ra . N e ll 'a z io n e  savonese  al m ovim ento della 
ra p p re se n ta z io n e  su b en trò  quello  f ig u ra to  della  scu ltu ra , di 
c e r te  co m itiv e  di fan c iu lli, r ip ro d u cen ti. con m u ta  e sp res
sione, scene sac re  e a l l ’ e s trin secaz io n e  dei sen tim enti, v ib ran ti 
ne lla  scena im p ro v v isa ta , si so s titu ì la salm odia, le cappe 
d isc in te  e. u n  tem po, la  d isc ip lin a , f a t ta  con flagelli rii fe rro , 
appesi a lis te re lle  di cuoio.

U n d ì la sac ra  ra p p re se n ta z io n e  della  v ita  e della  m orte  
del N a z a re n o  d av a  luogo a t r e  d is tin te  p rocession i: nel 
G iovedì. V enerd ì, S ab a to  S an to , cu i p a rtec ip av an o  a g ru p p i 
le  dieci C o n fra te rn ite  locali. C osì u sav as i nella p rim a m età  
del secolo X V I. N ella seconda d i quel secolo, le C o n fra te rn ite  
si un irono , p e r s e p a ra rs i  an co ra  nel 1001. Si procedette, così, 
fino al te rm in e  del secolo  X V III , in  cui Γ unione fu  r a t i 
fica ta  p e r  sem pre.

T ra  i « f ra te l l i  », in d o ssan ti il sacco, m u n iti d i « b randon i »
o g rossi c e r i accesi, con b a tte r ie  d i ta m b u ri ru lla n ti, di m usici 
cori, c a n ta n t i  m este  nenie, procedono le « casse » o « m is te ri », 
r a p p re s e n ta n ti  la v ita  del C risto . Son g ra n d i eruppi in  legno, 
con figure  q u as i al n a tu ra le , opere  e le tte  dei secoli X V II, 
X V III , X IX , d i scuola  n ap o le tan a , de lla  genovese del Ma- 
rag lian o . de l T o rre , de lla  savonese  del M artinengo, dei Mu- 
ria ld o , del B rilla . G rosse  q u a d re  d i ro b u sti operai le p o rtan o  
su lle  sn a lle  e  la  m o ltitu d in e  fa  a la  ed am m ira.

I l  G iovedì S an to  i rag azz i savonesi fanno  cenai p roces
sione  con piccoli g rupp i, ra p p re se n ta n ti  e sa ttam en te  i p iù  g ra n 
diosi. E ’ u n a  scena tip ica , poiché i piccoli p rocessionan ti si 
a tte n ta n o , con un a  com postezza su p e rio re  a ll’ e tà  g iov inetta , 
d i u g u a g lia re  la se r ie tà  dei pad ri.

A ltra  p rocessione tip ica  h a  luogo nel prim o m a ttili d i 
P a sq u a . I  « b ian ch i » d e ll’ O ra to rio  d i S. Dom enico t r a g 
gono p e r  la  c it tà  u n ’ a n tic a  m acch in a  del Gesù riso rto , f r a  
u n a  te o ria  di faci, t r a  sch ie re  d i p o rta to r i d ’ enorm i ceri, 
t r a  m u sich e  in to n a n ti in n i tr io n fa li. In  più an tich i tem pi 
in te rv e n iv a n o  le  m iliz ie  e i can n o n i de lla  fortezza tuonavano  
con r e i te r a te  salve. L a leggenda h a  c ircon fuso  1’ an tica  s ta tu a  
d i poe tic i se n to ri e n a r ra  che d u e  angeli, in ispoglie d i pe lle
g rin i. la v o ra ro n o  il s im u lac ro  nel b reve  spazio d ’ u n a  no tte . 
G ran d e  m o ltitu d in e  a s s is te  al p io  co rteo  e si affolla n e ll’O ra- 
to rio . così fa v o rito  d a  C asa  S avo ia , quando  il C risto  scende 
e sa le  a l suo  nicchio, co rru sco  d i vo ti d ’ oro e d ’ argen to , 
su  d i u n  o rd ig n o  che d à  l ’ illu s io n e  d i un a n d a re  fa ta to .

« ψ *
S o le n n ità  c it ta d in a  e ra  p u r  quella  del « C orpus D om ini » 

d i cu i si lian  ch ia re  tra c c ie  g ià  negli S ta tu ti  com unali del 
secolo X IV . E ra  un a  fe s tiv ità  s e n tita , perchè la  p a r te  p iù  
e le tta  de lla  c itta d in a n z a  v i si p re p a ra v a  nelle m olte società 
« A ngelo rum  ». d is tr ib u ite  ne lle  v a r ie  chiese savonesi.

L a  ric o rre n z a  cu lm in a \'a  ne lla  g ran d io sa  processione che. 
in  n iù  a n tic h e  epoche, incedeva so tto  un  cielo d i vele, per 
p e r  le  vie d ilig en tem en te  m o n d a te , m e n tre  cori d i ten e ri bim bi 
span rlean o  fiori (li g in es tra .

P a r te c ip a v a n o  a ll’ im ponen te  m an ife s taz io n e  tu t te  le  A uto 
r i tà ,  tu t t i  g li o rd in i c it ta d in i, il c lero , le C o n fra te rn ite , i 
m a r in a r i ,  le  A rti c itta d in e , i « c in tra g i » com unali colle tu b e  
sq u illa n ti. E ra  uno sp e ttaco lo  m ira b ile  poiché d a lla  copia 
de’ p a r te c ip a n ti  a n d a v a s l a lla  v a r ia  bellezza degli s ten d ard i, 
a ll’ o rd in e  sev ero  degli a rm a ti . L ’ in te rv e n to  e ra  san c ito  d a lla  
le g g e : le  A r t i  sp ec ia lm en te  co m m in av an o  pene severissim e 
e o ffe riv an o  a lla  C a tte d ra le  « b ra n d o n i » enorm i, riccam ente  
la v o ra ti.

T u t t i  i  C orp i c i t ta d in i  av v icen d av an s i. in  sei m ute, a lle  
a s te  d e l ric co  baldacch ino , u n a  de lle  q u a li fu  te n u ta  un dì 
d a  C a rlo  V. Superbo  sp e ttaco lo  e ra  quello  allorché, t r a  la  
fo lla  ondegg ian te , le  galee p a v esa te  a  fe s ta , i cannoni to n an ti, 
d a v a s l la  benedizione a l m are , d a ll’ a lto  d i un pontile, g it ta to  
su lle  onde tra n q u ille  de lla  d a rse n a  vecchia.

A ltra  fe s tiv ità  g ran d io sa  e ra  quella  d e ll’ A ssunta , la  p rim a  
P a t r o n a  d e lla  c ittà . I l  suo tem pio  v e tusto , abbellito  poi dai 
P o n te fic i roveresch i, e ra  sorto , com e n a r r a  la  trad iz ione , sullo  
s to r ic o  p ro m o n to rio  di P r ia m à r, là  ove elevavasi, ne ll’a u ro ra  
d e i tem p i, u n  delubro  pagano. A vvicendavansi colà i  popoli 
d i L ig u r ia , e i m a rin a i ne sa lu tav an o  d a  lung i la  m arm o rea  
m ole, t r a  le  guglie  della  quale scherzavano  le luci poetiche 
d e i t r a m o n t i  t ir re n i.

11 d ì so lenne  e ra  preceduto  da  u n a  fiera affo lla ta  e, la  
s e ra , d a  u n a  g en e ra le  illum inazione, per cui i  più m iseri 
d e l popo lo  poneano  a  p a r tito  i gusci dei m olluschi racco lti 
su  le  a m e n e  sp lagg ie  della  c it tà  e del contado. A ltri falò  
g ig a n te g g ia v a n o  pei c liv i in  fiore,

Il domani si stendeva per le tortuose calli cittadine, sor
rise dai vetusti palazzi dai portali meravigliosi, dalle maioli
che fulgenti, la generale processione in cui traevasi l’ arca 
d ’ argento lavorata, in più recenti tempi, nel 1531, in Milano, 
da Camillo di Molteno. Le Arti cittad ine offerivano ancora
i trad izionali « brandoni ».

** *
F iliti alle m anifestazioni civili e religiose della vita cit

tadina sono ?li « sports ». i forti, geniali riposi dallo opere 
giornaliere, dasii stud i elevatori, in cui il corpo è fortificato 
alle feconde lotte della civiltà.

Lo « sport » preferito  dell’ antica gioventù savonese era 
quello della balestra , per cui essa toccò una fama univer
sale. B alestrieri savonesi si copersero di gloria alla famosa 
battag lia  di Crecy, il 20 agosto 1340: brillarono più volte 
ai serviei dei Visconti, nelle fazioni contro Venezia, e può 
d irsi d ie  l’ unione della Corsica a Genova, nel 1358, si effet
tuasse per gran parte  mercé 1’ opera loro, gelosamente scelti 
dal Boccanegra. I  ba lestrie ri savonesi son ricordati spesso 
nei diplomi dei secoli XIV, XV del Re di F rancia, dei visti 
Visconti, degli Sforza.

Alla balestra  fu  sostitu ito  poi l’ archibugio e il Comune 
savonese ne favorì l’ uso decidendo, in sua to rna ta  del 23 
giugno 1550. di costru ire  un bersaglio, con premi di scudi 
1. 2. 4 pei m igliori tira to ri.

In  questi tempi era  gift in fiore il gioco del pallone: il 
Comune, addì 31 agosto 1537. perm etteva la  costruzione di 
uno sferisterio  tra  l ’ odierna fortezza e il porto. La gioventù 
paesana vi si appassionava col m assim o fervore e ad ogni 
festa  ripeteansi i tornei colle squadriglie piemontesi, del 
F inale. d ’Oneglia, di Portom aurizio e <lel genovesato.

Sui giocatori correvano poste vistose, fino a 15.000 lire, 
e non erano Infrequenti i litigi, i disordini poiché le varie 
squadre traevansi di rincalzo molti compaesani. I p ia ti erano 
più spessi coi genovesi, acu iti certo dalle secolari lo tte  poli
tiche. F ilo scritto re  sincrono, il Gardone, annota che « i 
Genovesi volevano vincere di lingua, non sapendo vìncere 
con il bracciale ». .ir *

Certe a ltre  usanze, sancite dallo S tatu to  cittadino del 
1404. depongono della severità del costume savonese. Una 
dam a, ad esempio, non poteva portar gioie per oltre 200 
ducati od aver fodere d i m artora  o velluti. Nei banchetti 
non era lecito o ltrepassare  il numero di venti coperti: teli 
sposi, meno ai più intim i, non potevano inviar doni a chic
chessia.

Le domestiche eran  colpite non meno gravem ente e le 
disposizioni furono aggravate da una grida del 149S. Per 
essa eran  inibite loro scarpe di cuoi levantini, calze m ulti
colori, anelli, guanti, nastri, « agnusdei » d ’ oro e d ’ argento, 
catene, bende di Bruges ed a ltr i gingilli. Venticinque « patte  » 
d a te  in pubblico colpivano le renitenti.

T' « Officio delle V irtù  », stabilito  nel 1531, imprese a 
regolare questa ed a ltre  m aterie riflettenti il c ittadino co
stume. Condro i bestem m iatori vigevano usi estremamente 
severi. P er ia prim a volta, pagavasi una forte m ulta : chi 
non pagava, era  messo alla berlina per q u a ttr’ ore. Alla se
conda volta le pene erano duplicate e vi si univa il bando 
per due mesi. Alia terza ricaduta, diceva lo S ta tu to : « Il 
sia perfo ra ta  la lingua senza respeto alcuno ».

I giochi, qua! la « cocliia », il « frusso », la « prim era », 
erano puniti a suon di scud i; puniti del paro gli osti che li 
perm ettevano.

Nelle chiese non poteasi passeggiare, uomini e donne dove
vano s ta r  separati. Quest’ ultim e ai dì feriali non potevano 
asco ltar più di una messa e ferm arsi a cicalare, a « fa r 
logia luna cum l ’a ltra  ».

Le sa rte  non potean lavorare vesti sfarzose, né introdur 
nuove foggie, i « garibl » d ’oltre Alpe, pena un’ esemplare 
condanna. Le serve non doveano uscir di notte e le mondane 
doveano ab itare  in luoghi determ inati e \renire in c ittà  sol
tan to  al lunedì e al venerdì. Contro le disobbedienti vige
vano « patte  » e berline. E i poeti cittadini, il M urazzana, il 
g rande C hiabrera, il Gentil Ricci, incoraggiavano il Comune 
perché le severe usanze divenissero parte  viva e feconda 
della v ita  savonese. ♦★ *

Queste, in una sin tesi rapidissim a, le principali costu
manze di Savona. Esse rispondono all’ indole del popolo, che 
le osservava, e molte di esse, fiorite liì. in tempi che parreb
bero superati, sono oggi invocate da veggenti, da statisti, 
indispensabile correttivo dell’ odierno costume, necessità di 
u n ’ ora solenne, laboriosa, eroica, per cui tu tte  le civiche virtù 
son chiam ate a raccolta per la difesa, per 1’ onore della Patria .

F i l i p p o  N o bera sco .
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1 Personaggi della “ DiDina Commedia,, 
in Genoua e nel GenoDesato

VII.
C avalcante C ava lcan ti a Genova.

Mentre 1’ Alighieri (Canto X dell’ Inferno)
... sen va  per u n  segreto calle 

Tra il m uvo della terra  e li m a rtir i, 
etl esprime il desiderio di vedere

L a  ijente che per i  sepolcri giace,
essendo

già  levati
T u tti  i coperchi, 

ove giaciono
Con Epicuro tu tt i  i  suoi seguaci 
Che V a n im a  col corpo m orta  fanno, 

s’ indugia a parlare con Farinata degli Uberti, che 
...s 'ergea  col petto  e colla fronte  

Come avesse lo In fe rn o  in  g ra n  d isputo .
Lo strenuo campione di parte ghibellina manifesta la sua 

magnanimità.
Mentr’ ei favella , si drizza Cavalcante de’ Cavalcanti, 

padre di Guido, amico dell’ Alighieri, e ricerca ansioso dei 
suo ligliuolo.

Tace Farinata e lascia che cotesta anima appaghi il do
m estico affetto (1).

E scrive 1’ Alighieri:
A llor surse a lla  v is ta  scoperchiata

Un om bra lungo questa in fino  al mento :
Credo che s ’ era in  ginocchio levata.

D' in to rno  m i guardò , come talento  
Avesse d i veder s ’ a ltr i  era meco ;
Ma poi che il  sospecciar fu  tu tto  spento, 

P iangendo disse  « tSe per questo cieco 
Carcere va i per a ltezza  d ’ ingegno,
Mio figlio oc è? E  perchè non è tcco ? *

Dante risponde non trovarsi seco, forse perchè ebbe a 
disdegno Virgilio.

... Come
D icesti: « egli ebbe » ? Non v iv ’ egli ancora ?

N on fere g li occhi suoi lo dolce lome ?
E quando Cavalcante s’ accorse che Dante esitava nel 

rispondere,
S u p in  ricadde e p iù  non parve fuor a.

*
■K ^

Il Boccaccio lo chiama « leggiadro e ricco cavaliere, seguì 
l’ opinione d ’ Epicuro, in non credere che l’ anima dopo la 
morte del corpo vivesse, e che il nostro sommo bene fosse 
ne’ diletti carnali (2) », e il Da Buti scrive che « fu della 
setta di messer Farinata in eresia, e però lo mette seco in 
un sepolcro ; e non mostrò 1’ eresia sua sì palese, come 
messer Farinata, e però tìnge che non si mostri tanto fuori 
del sepolcro ; e non fu ancor si superbo, e però finge che 
si levasse in ginocchia, e non rilto come messer Farinata (3j ».

11 padre di Guido, di uno dei pochi, che secondo 1’ Ali
ghieri, conobbe l ’eccellenza del volgare, del poeta gentile 
che chiama « primo dei suoi amici », trovasi in Genova il 
25 settembre del 1264, sul procinto d’ imbarcarsi forse per 
ragioni commerciali sulla tarida di Pasquale d’Arenzano, 
che dovea far vela verso la Sardegna, ed ancorarsi nel 
porto di Bosa d’ Oristano.

Ed ecco l ’atto, che ci rivela il nonno di Guido, cioè 
Tegghiaio, nome che portarono altri fiorentini:

Ego Caualcante filius quondam  Teiai C aualcanti de 
F lo ren tia  confìteor habuisse et recepisse m utuo gra tis  et 
am ore a te A lexandro  quondam  B onfìlii de Lucha libras 
tr ig in ta  la n u e  ren u n cia n s exceptioni non num erate pecunie 
doli et condicioni sine causa et om ni exeptioni quas tibi 
vel tuo certo misso per me vel m eum  m issum  in fra  dies X V  
postquam  ta rid a  que voca tur D ricla que est Pascalis de 
A renpano et sociorum  ap licuerit portum  Bosse in  Arestano  
seu in  Bossa dare et soluere prom itto  sana eunte et redeunte  
d ie ta  ta rid a  vel m a io r i p a r te  rerum  ipsius. A lioquin  si 
contrafecero penam  dup li cum dam pnis et expensis quas 
perinde feceris tuo solo verbo credito sine testibus et stira
m ento tib i s tip u la n ti spondeo ra tis  m anentibus suprad ic tis  
et perinde  om nia  bona m ea hab ita  et liabenda tibi p ignori 
obligo. In super assigno tib i pignore pro d ictis libris X X X  
res in fra sc r ip ta s  videticet osbergium unum  caligas ferri 
cum  bragoneriis et burgis duabus, sellas tres, bonetam unam  
de soma, cu ltra m  un a m , toagiam  u n a m  et totum a liud  
asnesium  quod habeo penes me et quod portaret debeo in

ligno Pascalis predicti et sociorum ita  quod de predictis 
rebus possessionem habeas et in  virtute tua vel tui procu
ratoris ten tus et tenere aebeas donec tibi de predictis Libris 
X X X  integram  habueris solucionem et tibi in  voluntate tua 
fuerit sa tisfactum  alioquin liceat tibi tua auctoritate de 
predictis rebus u ltra  term inum  tuam  consequi solucionem. 
Testes Ceruelinus Bonapressa Res taurus florentinus Ber- 
gulus de F lorenda . Actfim lanue in  domo ùy munis Modiiferri 
die X X  V Septembris post vesperas VI indicione (Anno) 
XXCC  L X U I I  (4).

Si potrebbe credere che messer Cavalcante dei Cavalcanti, 
guelfo , sconfitto i’eserciLo di sua parte nel 1250 a Mont’Aperti 
presso il fiume Arbia, e tornati vittoriosi i ghibellini a Fi
renze, riparasse in Genova, ove io troviamo quattro anni 
dopo.

Ciò che però è certo egli tornò a rivedere il bello 
ovile, caramente diletto, facendosi il Villani (ΧΙΙ,χν; cono
scere che « fra i matrimoni e parentati » che nel 12l>7 si 
fecero in Firenze tra Guelfi e Ghibellini « messer Cavalcante 
de’ Cavalcanti diede per moglie a suo figliuolo la figliuola 
di messer Farinata degli Uberti ».

E nel 1280 Guido dei fu messer Cavalcante de’ Cavalcanti 
è registrato negli Atti della Pace del Cardinal Latino (5), 
segno evidente che l’ ospite nostro era già morto.

rio detto ospite nostro.
11 benemerito Prof. Isidoro Del Lungo scrive di aver 

sicura notizia dall’ Obituario di santa Ueparata di due 
« messer Cavalcante de’ Cavalcanti ambedue vissuti nel 
secolo XIII, e morti l’uno il 28 dicembre del 1287, l’altro 
(certamente il padre del poeta, che nella pace dell’80 era 
già orfano) il 2 i giugno di anno ignoto (fi).

L’atto notarile, che ho riprodotto e che rivela il nome 
di Tegghiaio, come padre del Cavalcante, potrebbe fornire 
il bandolo per nuove ricerche negli archivi di Firenze. In 
quanto a me credo che Cavalcante dei Cavalcanti, il quale 
il 25 settembre del 1264 toglie a mutuo lire trecento dei 
lucchese Alessandro Bontilio, dando a pegno la corazza, le 
pedane e i cosciali di ferro, e arnesi per le cavalcature di 
sua proprietà, sia proprio quel leggiadro cavaliere, cui ac
cenna il Boccaccio, padre del poeta Guido, amico dell’Ali
ghieri e suo condiscepolo alla scuoia di Brunetto Latini, 
« tenero e stizzoso filosofo » come il Villani ce io dipinge, 
« sdegnoso solitario », quale lo conosciamo dalla Cronica 
di Dino, avvezzo a motteggiare sul viso ai primi gentiluo
mini di Firenze, « giovane gentile *· del gran casato dei 
Cavalcanti, che occupavano di case e bottegne quasi tutto il 
centro di Firenze.

________________  A rturo  F erretto
(1) F. D. G u errazz i ,  I D a n n a ti in  D a n te  e  i l  su o  S eco lo , F iren ze  

1SG5, p . 343.
(2) i l  C o m en to  d i  G iovanni  Boccacci  so p r a  la  C om m edia  con  

le  a n n o ta z io n i d i  A . AI. S a lv in i  p er  cu r a  d i Gaetano Milanesi ,  
F ir e n z e , 1803.

(3; C o m m e n to  d i  Francesco Da Buti ,  so p ra  la D. C. d i  D. A. 
p u b b l. p er  c u r a  d i  Crescentino Giannini ,  P is a  1858-62.

(4) N o tu la r io  d e l N o t. G ib erto  d e  N e r v io , R eg . I l i ,  f .  106, A rch . 
d i S ta to  in  G en o v a .

(.5) D e liz ie  l ir u i l .  T o se . IX , 77, 94.
(tì) D ino C o m p a g n i  e la  su a  C ro n ica , v o i . I , P a rte  II, p . 1103, 

F ir e n z e , S u c c e s so r i  L e M o n n ier  1880.

Le apri nei Marciteselo di Finale
Il chiarissimo avv. cav. Emilio Marengo ha pubblicato nel 

voi. XLVI degli Atti della Società Ligure di Storia Patria 
un’ interessante monografia sul marchesato del Finale, nar
randone le λ-ieende dalla concessione in feudo ai signori Del 
Carretto, e gli sforzi secolari operati in via diplomatica dal 
governo della Repubblica di Genova per venirne definitiva
mente al possesso.

Troppo premeva a quest’ ultima di togliersi quel cuneo 
fastidioso frapposto nei suoi domini, qual’ era il minuscolo 
stato finalese, che forniva facile ospitalità a gente bandita, 
che viveva di rapine e di contrabbando: onde le ripetute 
ambascerie inviate dalla Repubblica alla Corte imperiale a 
perorare il buon diritto vantato da Genova sul marchesato, 
derivamele da antichi privilegi e specialmente dal compro
messo stipulato il 21 marzo 1385 dal Doge Automotto Adorno 
coi marchesi Del Carretto, in virtù del quale, il Comune di 
Genova, nello investire Lazzaruio e Carlo di detta famiglia, 
della metà del Finale, si era riservato il dominio assoluto di 
Castelfranco (Finalmarìna) fabbricato dai Genovesi nel 1365.

Senonchè, da parte degl’ impei'atori fu un continuo tergi
versare nell’ ammettere le ragioni dei Genovesi, fino a che 
la Repubblica, per troncare gl’ indugi, determinò di acquistare 
il marchesato a denaro sonante; e il 20 agosto del 1713 sti-
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pillò co ll’ Im p e ra to re  C arlo  V I il so lenne c o n tra tto  d i com pra 
del F in a le  « con la  s te ssa  so v ra n ità  con cui e ra s i ten u to  dal 
« re  d i S pagna e colle rise rv e  de lle  an tich iss im e  rag ion i che 
« aveva so p ra  d i esso la  m edesim a R epubblica  » sborsandone 
a l te so ro  im p eria le  il p rezzo  p a ttu i to  d i un m ilione e duecen
to m ila  pezze d a  c inque lire .

A ppena seg u ito  1’ acqu isto , im o d£l p rim i p rovvedim enti a 
cui a t te s e  il governo  de lla  R epubb lica  p e r d a r  sesto  a ll’ in te rn o  
de l paese  occupato, fu  quello  d i reg o larv i l ’ esercizio  delle 
A rti, su lle  b as i de lle  C orpo razion i e s is te n ti nelle a l tre  c it tà  
e paesi del dom inio  genovese.

Ecco il m otivo  p er cui credem m o u tile  pubblicare  l ’ in f r a 
s c r it to  docum ento , r in v e n u to  f r a  le p ra tic h e  pubbliche t r a t ta te  
da l M a g is tra to  d e i P a d r i  de l C om une il 26 gennaio  1714, 
m ed ian te  il q u a le  ap p ren d iam o  com e le prim e cu re  del M agi
s t r a to  sieno  s ta te  ap p lic a te  n e ll’ a p p ro v a re  i C apito li delle  
A rti deg li sp ezia li, de i s a r t i ,  dei negozian ti dei p an n ilau i 
(p a tt ie r i)  e  d e i c a lle g a r i (calzo la i).

S e r e n i s s im i  S ig n o r i ,
C o m m a n d o r u o  V V . S S . S e r .m e  s o t to  11 16 d e l t r a sc o r so  9b re  

a l M a g is tr a to  P r e s t a n t is s im o  d e  P a d r i d e l  C o m u n e c h e  d o v e s s e  
c o n s id e r a r e  l i  c a p i t o l i  lo r o  p r e s e n ta t i  d a  D e p u ta ti d e l F in a le  p er  
le  A r t i d e  S p e z ia r i ,  p a t t ie r i ,  s a r to r i  e  c a l le g a r i  c h e  s i  e s e r c ita n o  
in  q u e l M a r c h e sa to  e r i f e r ir e .

E g l i  o b b e d e n d o  a  lo r o  r iv e r i t i s s im i  o r d in i  h a  r ic o n o s c iu to  a n c h e  
p e r  m e z z o  d i  p a r t ic o la r  D ip u ta z io n e  l i  c a p it o l i  su d d e tt i  e  s ic c o m e  
in  g r a n  p a r te  s i  u n ifo r m a n o  a l l e  r e g o le  s t a b i l i t e  a  s im i l i  a r t i  n e lla  
p r e s e n te  c it tà ,  c o s i  s t im a  c h e  p o s s a n o  m e r ita r e  la  su p e r io r e  a p p r o 
v a z io n e  d i  V V . S S . S e r .m e  c o n  l e  s e g u e n t i  d ic h ia r a z io n i:

C he r is p e t t o  a  q u e l l i  d e  S p e z ia r i  d e b b a n o  e s s i  r im a n e r  s u b o r d i
n a ti a l l e  v i s i t e  c h e  d i d u e  in  d u e  a n n i  c o n  p e r m is s io n e  d e l S er .m o  
S e n a to  s i  f a n n o  in  tu t to  i l  S e r .m o  D o m in io  d a  q u e sta  L o g g ia  d i 
f a r m a c is t i ,  p e r m e t te n d o  p e r ò  a l  C o n so le  d e l la  d etta  A rte  in  F in a le ,  
d ’in te r v e n ir e  a n c h ’e s s o  n e l l e  v i s i t e  s u d d e t te  c o m e  è s ta to  c o n c e s so  
e  d ic h ia r a to  u lt im a m e n te  p e r  la  c i t tà  d i  S a rza n a , d o v e n d o  a n c o r a
i  M a e s tr i c h e  in  l ’a v v e n ir e  s i  c r e a s s e r o  p e r  e se r c ita r e  su d d e t ta  p r o 
f e s s io n e  in  d e t to  lu o g o  e  su a  g iu r i s d iz io n e  (c o m e c h è  s i  tr a tta  d ’un  
a r te  d i  g r a n  p r e m u r a )  e s s e r e  a p p r o v a t i  d a l la  L o g g ia  d i  q u e sta  c it tà
o  d a  s u d d e t t i  v i s i t a t o r i  c o m e  s i  p r a t ic a  in  tu t t i  g l i  a l t r i  lu o g h i  d e l  
D o m in io  S e r .m o , c o n  r ip a r t ir  le  c o n d a n n e  c h e  s i  fa c e s s e r o  d a  m e d e 
s im i  v i s i t a t o r i ,  s e c o n d o  g l i  o r d in i  et in s t r u z io n e  c h e  in  ta l m a te r ia  
v i  s o n o . E  s ic c o m e  11 s e s to  d i s u d d e t t i  c a p i t o l i  e sen ta  q u e l l i  sp e z ia r i  
d a  q u a lu n q u e  c a r ic o  p e r s o n a le  e d a  e s ig e r e  q u in te r n e tt i  e t a lt r o ,  
c o s i  s o t to m e t te  a l l e  p r u d e n t is s im e  r i f l e s s io n i  d i V V . SS . S e r .m e  
s e  s t im a s s e r o  d i  s e n t ir e  so p r a  d i e s s o  i l  P r e s ta n t is s im o  M a g is tra to  
d e l le  C o m m u n iià  d i  c u i p a r e  u n a  ta l  P r o v in c ia .

I n  o r d in e  p o i  a ’ C a p ito li  d e ’ p a t t ie r i ,  s a r to r i  e c a lle g a r i  p e r c h è  
in  e s s i  f r a  le  a lt r e  c o s e  v ie n  d is p o s to  c h e  i C o n so li d e b b a n o  e s s e r e  
S in d ic i  c o g n ito r i  e  d e c is o r i  d e l le  c a o s e  e c o n tr o v v e r s ie  c h e  s i  h a v e -  
r a n n o  d a  tr a tta r e  fr a  lo r o  M a e s tr i, e t  e t ia m d io  n e l le  c o n tr o v e r s ie  e 
q u e r e le  c h e  p r e te n d e s s e r o  g l i  h u o m in i  d e l d e tto  M a rch esa to  c o n -  
tr ’a lc u n o  d i lo r o ,  c o s i  s t im a  e s s o  P r e s t a n t is s im o  M a g is tra to  p o te r s i  
d ic h ia r a r e  d i  q u e l le  c a o s e  s o la m e n te  c h e  h a v e s s e r o  d ip e n d e n z a  d a l le  
d e tte  a r t i  e  s in o  a l la  so m m a  d i l i r e  20 m o n e ta  c o r r e n te , e c h e  d o v e  
n e l l i  c a p i t o l i  d i tu t te  l e  s u d d e t te  r e s p e t t iv e  a r t i  s i  p a r la  d e l s ig n o r  
C a p ita n o  d i  g iu s t iz ia ,  s ’ in te n d a  d i c h i sa r à  d a l la  R e p u b b lic a  S er .m a  
d e s t in a to  a l  g o v e r n o  d i d e t t i  p o p o l i ,  e c h e  q u e l l i  s o lo  s ia n o  fo r a -  
s t ie r i  c h e  n o n  sa r a n n o  d e l D o m in io  d i W .  SS . S er .m e  co n  a p p lic a r e  
a l  d e t to  P r e s t a n t is s im o  M a g is tr a to  la  p ic c o la  p o r z io n e  d e l le  pene*  
c h e  d a  e s s i  r e s p e t t iv a m e n te  C a p ito li  r e s ta  a s s e g n a ta  a l la  R eg ia  
C a m era , c o m e  v ie n  d is p o s to  n o n  s o lo  d a  C a p ito li  d i tu tte  l e  a r t i  d i 
q u e s ta  C ittà , m a  d a  le g g e  p a r t ic o la r e ,  c o l r ic o r s o  p e r  q u a lu n q u e  
c o n d a n n a  in  c a s o  d i  p r e te s o  g r a v a m e , a c h i ,  co m e  so p r a  b a v e r a  il  
g o v e r n o  d i  d e t to  M a r c h e sa to  p e r  m a g g io r  c o m m o d o  d i  d e tt i  p o p o l i .

E  p e r  u l t im o ,  c h e  f a c e n d o s i  in  1’ a v v e n ir e  d a  d e tte  a r t i ,  q u a lc h e  
n u o v o  c a p it o lo ,  o s ia  o r d in e  s e c o n d o  le  lo r o  r e g o le , d e b b a  q u e s to  
e s s e r e  a p p r o v a to  o d a l S e r .m o  S e n a to  o  d a  c h i V V . SS . S er .m e  
c o m m a n d e r a n n o , a lt r im e n te  n o n  d e b b a  a v e r e  a lc u n  v ig o r e .

S o tto m e tte  p e r ò  i l  tu t to  a l l e  s e m p r e  a c c e r ta te  lo r o  d e te r m in a 
z io n i  e  le  fa  u m i l i s s im a  r iv e r e n z a .

E t  i ta  in  o m n ib u s  u t  s u p r a  r e f e r r i  d e c r e tu m  S e r .m is  C o lle g is  
p e r  P .m u s  M a g .tu in  P P . C o m m u n is  in  p ie n o  n u m e r o  c o n g r e g a tu m  
a d  c a lc u lo s  o m n ib u s  h a c  d ie  16 X m b r is  1713.

SC IP IO N E  (T ea ldo) .
1714 a 26  g e n n a r o .

A p p r o v a to  d a  S e r .m i C o lle g i i n  tu t to  c o m e  so p r a  in  d e tta  r e la t io n e  
e p e r  l ’e s e c u z io n e  d e  s p e c ia l i  c a r ic h i  p e r s o n a l i ,  i l  M a g is tra to  d e lle  
C o m m u n ità  r if fe r .
R IS T R E T T O  D E  C A P IT O L I D E L L I A R O M A T A R IJ D E L  F IN A L E

1. —  C he c o n  1* in te r v e n to  d e ’ M e d ic i e le g g a n o  u n  C o n so le  ch e  
p o s s a  v i s i t a r e  le  lo r o  b o tte g h e  c o n  r e s ta r e  e s so  fr a n c o  d a  e s s e r e  
v i s i t a t o  c o n  f a c o ltà  d i  c o n d a n n a r e  s e c o n d o  la  q u a lità  d e lla  f r o d e  
c o n  p a r t ic ip a z io n e  d e l s ig .  C a p ita n o  d i G iu s t iz ia  e d e ’ m e d ic i .

2 . —  C he n iu n o  p o s s a  v e n d e r e  r o b b e  c o n c e r n e n t i la  d e tta  a r te .
3 . —  C he n iu n o  a r d is c a  a p r ir  b o tte g a  in  d e tto  M a rch esa to  se n z a  

l ic e n z a  d e l  d e tto  S ig . C a p ita n o  e d e l C o n so le .
4 . —  C he n iu n o  e c c e ttu a ti g l i  a r o m a ta r ij  d e sc r it t i ,  p o s s a  in tr o 

d u r r e  n è  v e n d e r e  r o b b e  c o n c e r n e n t i  la  d e tta  a rte  se n z a  l ic e n z a  del 
d e t to  Sig.^ C a p ita n o , m e d ic i  e t  a p p r o v a z io n e  d e l C o n so le .

5· —  C he n iu n  p r o fe s s o r e  d i c h ir u r g ia  p o s s a  ten er  in  c a sa  m e 
d ic a m e n t i  ^o a ltr o  se n z a  l ic e n z a  e t  a p p r o v a z io n e  co m e  so p r a .

C* —  C he g li  a r o m a ta r ij  s i jn o  e s e n ti  d a  q u a lu n q u e  c a r ic o  p e r s o 
n a le ,  e d a  e s ig e r e  q u in te r n e tt i  e t a lt r o  s a lv o  in  c a so  m e g lio  v is t o  
a l  d e t to  S ig . C a p ita n o .

C A PIT O L I D E ’ SA R T O R I E  P A T T IE R I.
1 · —  C h e il  g io r n o  d e g l’ in n o c e n t i  s i  d e b b a n o  in  o g n i a n n o  

e le g g e r e  d a  M a estr i d u e  C o n so li (c h e  s i  c o n fe r m a v a n o  d a  c h i c o n 
c e s s e  i C a p ito li)  q u a li  r e s ta s se r o  s in d ic i ,  co g n ito r i e d e c is o r i  in  
q u a lu n q u e  c a o s a  e t  o cco rr en za  c h e  s i  h a v e r a n n o  d a  tr a tta r e  fr a  
lo r o  M a e s tr i,  e t  e t ia m d io  n e lle  c o n tr o v e r s ie  e q u ere le  ch e  p r e te n 
d e s s e r o  g l i  h u o m in i  d e l d etto  M arch esa to  co n tro  d i a lc u n o  d i lo r o ,  
e  c h e  q u a n to  d a  lo r o  f o s s e  o r d in a to  d o v e s s e  in v io la b i lm e n te  'o s se r 
v a r s i .

2 . Che d e b b a n o  i C o n so li te n e r  u n  l ib r o  ln  c u i r e s t in o  d e 
s c r i t t i  tu t t i  c o lo r o  c h e  sa r a n n o  a p p r o v a ti da  d etti M aestr i, o d a lla  
maggior parte di essi, a q u a li  m a tr ic o la t i  si d eb b a  d a r  g iu r a m e n to ,

d i fa re  fe d e lm e n te  e d ilig e n te m e n te  il su o  e serc iz io , e r itro v a n d o li 
in  fa l lo  p o ssa n o  il C o n so li c o n d a n n a r li e q u an d o  noi fa cessero  sian o  
p r iv a t i  dell* u illc lo  e so s p e s i  d a ll’ arte p er  se i m esi.

3. —  Che c h i fo s s e  sta to  p er  0 a n n i per sartore  et a ltre tta n to  per 
c a lso la r o  p o ss a  m etter  b ottega  eo i p agam ento  a l l ’arte d i d u e scuti 
h a v e n d o  im p a r a to  l ’a rte  in  F in a le , e res ta n d o  a p p ro v a to  da C onsoli, 
et h a v e n d o la  im p a r a ta  fu o r i d eb b a  p agarn e q u attro .

4. —  Che tutU  l i  m a e str i ch e  so n o  d i p resen te  p o ssa n o  esercitar  
l ’arte  su a .

ó. —  Che n iu n o  d eb b a  le v a r e  l i  fa n ti e la v o ra n ti a ’ su o i M aestri 
se n z a  lic e n z a  d e l M aestro so tto  p en a  d i sc u ti d u e, da a p p lic a r s i 
co m e so p ra .

6. —  Che s ia  in  fa c o ltà  d e’ C on so li d ep u tare  una F esta  che  
d eb b a  s o le n n iz z a r s i da M acsU'i fa n t i e la v o r a n ti a l la  p en a  d ’un  
sc u to , d a  a p p lic a r s i  co m e so p ra .

7. —  Che a lc u n  fo r e s t ie r e  n on  p o ssa  v en d ere  p a n n i a m in u to  
in  d etto  M arch esa to  fu o r i d e lle  fiere senza licen za  di d etti C onsoli 
so tto  la  p en a  d i sc u t i d ie c i da  a p p lic a r s i per m età  a lla  C am era ·  
l ’a ltra  m età  a l l ’A rte.

Con o b b lig o  di fa r  p u b b lic a r e  a lle  fiere u na grid a  p erch è n on  
s i  p o ssa  p reten d ere  ig n o ra n za .

8. —  Che n iu n o  p o ssa  m etter  b ottega senza licen za  de C onsoli 
a lla  p en a  d i 25 sc u ti, da a p p lic a r s i com e so p ra , e v o len d o  un  m er
c a d a n te  o h u o m o  lln a le se  a p r ir  b ottega e m etterv i per m a estro , o 
n eg o z ia n te  u n  fo r a s t ie r e , n o n  p o ssa  fa r lo  sa lv o  se  11 f in a le se  fo sse  
m a estro , so tto  la  d etta  p en a .

9. —  Che i fig li d e ’ M aestr i la  p o ss in o  esercitare  a n ch e  se non  
fo ss e r o  sta ti a m a e str o  p er  il  tem p o  d i sop ra  d eterm in a to  e purché  
s ia  a p p ro v a to  da C o n so li.

il). —  Che li  C o n so li e la  m o gg ior  parte d i d etti m a estr i p o ssa n o  
fa r e  q u a lc h e  o r d in e  p er tin en te  a lla  detta  arte , p u rch é  ven gh i 
a p p ro v a to .

11. —  Che n o n  p o ssa  e s se r e  a m m esso  in  detta arte a lc u n  fo r a 
stie r e  e ch e  q u a n d o  p r e s u m e sse  e serc ita r la  cada in  pen a  d i scuti 
25, da a p p lic a r s i  co m e so p ra , e p o ssa n o  so lo  eserc ita r la  per la v o ra n ti.

12. —  Che p o ssa n o  l i  C on so li eleggere un  n u n z io  d e ll’arte, che  
p o ssa  c o m a n d a r e  e fa r  e secu z io n e , im p o n ere  e lev a r  p en e sin o  
a lla  so m m a  d i so ld i  20 m o n e ta  di F in a le .

CAPITOLI D E ’ CALLEGARI.
1. —  Che tu tt i  l i  m aesU ù m a tr ico la ti e con  e s s i ogn i la v o ra n te  e 

p r o fe sso r e  d e l l ’a rte  s ia n o  ten u ti so le n n izza r e  la  fe sta  d e’ Santi 
C risp in o  e C r isp in ia n o  e d ’ in te rv en ire  n o n  so la m en te  a ’ d iv in i  
u ifitij, m a a l l ’ e le z io n e  d e ’ n u o v i C on so li so tto  pena d ’un scu to  da 
L. 4 da a p p lic a r s i p er  m età  a lla  Cam era e l ’a ltra  m età  a l l ’Arte, 
sa lv o  le g it t im o  im p e d im e n to .

2. —  Che in  d etto  g io rn o  li  C onso li e m a estr i m a tt ic o la ti d e l-  
l ’A rte s i co n g reg h in o  p er  fa r  l ’e lez io n e  d e’ su cc esso r i, e deb b an o  
r esta r  g iu d ic i, co g n ito r i e d e c iso r i d e lle  caose  e co n tro v ers ie  clic  
p o tr a n n o  o ccorrere  p er  r a g io n e  d e lla  detta  A rte e d eb b a  o sserv a rs i 
ed  e se g u ir s i q u an to  sa r à  da e s s i d ich ia ra to  sa lv o  il  r ico rso  al 
Sig . G overn atore.

3. —  S aran n o ten u ti i C on so li h avere  un  lib r o  per n o ta r v i tu tti 
q u e ll i  ch e  sa r a n n o  a p p r o v a ti da d etti C onso li e m a tr ico la ti in  detta  
arce, et a n cora  i r ed d iti d e  rag io n e  d e lla  m ed esim a .

4. —  Che l i  C on so li d is tr ib u isc a n o , co n form e il so lito , a ’ poveri 
n el lu o g o  p re fisso  l i  re d d it i la sc ia t i  d a  b en efa tto r i so tto  pena di 
sc u ti 2 da a p p lic a r s i  per m età  ai la  reg ia  Cam era e l ’a ltra  m età  
a l l ’A rte, o ltre  la  p r iv a t io n e  d e l l ’ ufficio.

5. —  S ia n o  ten u ti l i  C o n so li dop o  20 g io rn i che h avera n n o  ter
m in a to  il  lo ro  ufficio  d a r  con to  a ’ loro  su cc esso r i del lo ro  m aneggio  
so tto  p en a  d i n o n  e s se r  p iù  in  l ’a v v en ire  e le tti per C on so li, n e lla  
q u a l p en a  in co rrera n n o  i su cc esso r i se fra  il  term in e  d i 6 m esi 
n o n  h a v era n n o  g iu d ic ia lm e n te  costretti l i  co n tu m aci a l d etto  ren 
d im e n to  d e’ co n ti.

6. —  Che n iu n o  d i d etto  M archesato, se  b en  f ig lio  d i M aestro, 
p o ssa  a p r ir  b ottega  se  n o n  sarà  p rim a  esa m in a to  da C on so li e due  
M aestri e fa tto  co n sta re  d ’h a v er  ap p reso  l ’arte per il  tem p o  d i tre 
a n n i e p reso  g iu ra m en to  d i eserc ita r  fed e lm en te  o ltre  il  pagam ento  
d 'u n  sc u to  da L. 4 da fa r s i a l l ’arte so tto  pena di sc u ti 4 da a p p li
ca rs i p er  m età  a lla  reg ia  C am era e l ’altra  m età  a l l ’Arte.

7. —  Che a lc u n  fo r a s t ie r e  n on  p o ssa  a p r ir  b ottega sa lv o  le  3 
so lite  fiere se  p r im a  n o n  h a v erà  fa tto  co n stare  d ’esser  p erso n a  da 
b en e , e n o n  b a n d ito  d a lla  su a  p atr ia  e rap ortato  d ecreto  dal Sig. 
G overn atore  so tto  p en a  d i sc u ti 25 da a p p lic a r s i com e sop ra . P otrà  
però  eserc ita r la  fa c e n d o  co n sta re  d ’haver se rv ito  a n n i 4 con  su b ir  
l ’esa m e, p resta r  il g iu ra m en to  e pagar lire  30 a lla  detta A rte, do
v e n d o s i c iò  o sse r v a r e  a n ch e  q u an do  q u a lch e  terriere  v o le s se  m etter  
per con to  p ro p rio  b o ttega  a  q u a lch e  fo ra stiere .

8. —  Che n o n  p o ssa n o  a ccer ta rs i garzon i so lo  con  istru m en to  e 
per a n n i 3, q u a li f in it i n o n  p otrà  m etter bottega senza la  ap p ro v a 
z io n e  d e’ C on so li e 2 M aestr i, e con  fed e  del m aestro  d ’h aver  
se r v ito  b en e , a l la  p en a  d i sc u ti 2 da a p p lic a r s i com e sopra.

9. —  Che n iu n  m a estro  p o ssa  accettare a lcu n  garzone o la v o 
ran te  d e ll’a ltr o  senza  licen za  del p rim o .

10. —  Cile li C on so li in v ig ilin o  che l'arte  si eserciti rettam ente, 
a lla  p en a  d ’un  sc u to  o ltre  la  p erd ita  d e lle  scarpe da a p p lica rsi  
co m e sop ra .

11. —  Che d e tti C on so li p o ssa n o  far q u alch e o rd in e concernente  
la  detta  a r te  p er  b u o n  eser c iz io  d e lla  m ed esim a , precedente però  
la  d e b ita  lic e n z a  e su c c e ss iv a  a p p rovazion e del Sig. G overnatore.

12. —  Sarà cu ra  d e ’ C on so li ogni anno  il g iorn o  d e’ su d d etti 
Santi fa r  legg ere  su d d etti C ap ito li a v a n ti d e’ M aestri congregati 
p erch è  o g n u n o  n e p o ssa  h av ere  n otiz ia  sotto  pena d e lla  n u llità  
d e l l ’ e lez io n e .

Ano. B oscabsx.

D lv ld e s i —  la  L igu ria  —  ln  R iv iera  di P onente, e R iv iera  d i  
L ev a n te :  se n d o  s itu a ta  nel m ezzo  Genova sua ca p ita le , detta  la  
S u p erb a , a cau sa  d e ’ su o l so n tu o si ed lflc ii, e d e lle  su e ricch ezze.

Guido Geoora/Ira 
di L u d ov ico  P asseron c di L antosca. 

Ma ecco che si fa  a lla  v is ta  d i noi G enova, Città su p erb iss im a ,  
cap o  d e lla  L ig u r iu ......

Mondo elementare et celente 
di G iuseppe R osacelo
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Un ufficio che legge migliaia di giornali l
M olti d i v o i s ì  d o m a n d e r a n n o :  Ma a q u a le  sc o p o ?  Pensate un  po’ : i l  

▼ostro n o m e  o  q u e llo  d i u n a  p erso n a  c h e  r i  in te r e s s i ,  è  c ita to  d a lla  sta m p a ;  
p o te te  v o i c o m p e r a r e  e  le g g e r e  t u t t i  i g io r n a l i  e  t u t t e  le  r iv is te  per sapere  
q u a le  d i e s s i  lo  h a  c ita to ?  O p p u r e: vo i s tu d ia te  u n d a t o  a rgom en to  (po litico , 
l e t te r a r io ,  e e ie n t iftc o  e c c ., ecc .)  e  v i p ia c e r e b b e  sa p e r e  in  q u a li period ici po
t r e s t e  t r o v a r e  a r t ic o l i  s u l  p ro p o sito . S ie t e  v o i a l  c a so  di procurarvi t a l i  a r ti
c o l i?  A s so lu ta m o u te  n o , se  n on  v i  r iv o lg e te  a l l ’ E co  della Stampa - M ilano  
c h e  n e l  1901 fu  fo n d a to  a p p o sta  p er  c o lm a r e  u n a  t a le  la cu n a  nel g io rn a lism o . 
Q u esto  u ffic io , s e  s i e t e  a b b o n a to , vi r im e tt e  g io r n o  per g io rn o  a r t ic o li  r ita 
g l ia t i  d a  g io r n a l i  e  r iv is te , s ia  c h e  s i t r a i t i  d i u n a  persona e  sia d ’ un a r g >  
m e n to  se c o n d o  l ’ o r d in a z io n e  c h e  a v e te  d a to .

L’ a b b o n a m e n to  n a tu r a lm e n te  v a r ia  a seco n d a  d e lla  q u a n tità  di r i ta g l i  ; 
co n  L. 12  a v r e te  5 0  r i t a g l i ;  co n  L. 1 5 0  ne a v e te  1 0 0 0 . Non · ’ 4 lim ite  
di tempo. L’ A m m in is tr a z io n e  tr a tta  p erò  a n ch e  a forfa i t ,  per un  an n o , un  
se m e s tr e  ed  u n  t r im e s t r e .  P e r  r icerche  a r r e t r a t e ,  an teriori e io è  a lla  d a ta  
d ’ o r d in a z io n e , p r e z z i  d a  c o n v e n ir s i.
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La bandiera di Mameli
Le b an d ie re  e le  coccarde  tr ic o lo ri e ra n o  ap p a rse  in  Ge

nova nelle  d im o s tra z io n i p o litich e , le q u a li spesseggiavano  
sem pre  p iù  neg li u ltim i m esi de l 1847 ; e poiché quei co lori 
non  e ra n o  n az io n a li, ovverosia  piem ontesi, siccom e a llo ra  
sign ificav a  la  p a ro la , vennero  rigo ro sam en te  p ro ib ite ; s i con
se n tiv a  so lta n to  il co lore  a zzu rro , oppure  la  b a n d ie ra  m u n ic i
pale. M a il d iv ie to  a  q u an d o  a  quando  e ra  ro tto  d a  qualche  
s p ir i to  ribe lle , e p iù  spesso  d a  c e rte  sa p ie n ti com binazioni d i 
fiori, d i veli e d i  n a s tr i , p o s ti a  g u isa  d ’o rnam ento , donde s a l ta 
vano  fu o ri il rosso, il b ianco  e  il verde, nel m odo stesso  in  che 
e r a  a p p a rs a  B e a tr ic e  a l la  fa n ta s ia  d e ll’ A ligh ieri. L a  po liz ia  
vedeva, e, c o s tre t ta  d a lle  c ircostanze , la sc ia v a  correre .

Senonchè a llo rq u a n d o  q u e ll’ acco lta  d i c it ta d in i che facev a  
capo  a  G iorgio D ’ O ria , e  s ’ e r a  m essa a  capo del m ovim ento  
po litico  genovese n e ll’ in te n to  d i d irig e rlo  e m oderarlo , ebbe 
d e lib e ra to  d i c e le b ra re  so lennem en te  il 10 dicem bre, cen ten a rio  
d e lla  c a c c ia ta  d e i tedesch i, o rd in an d o  le m o d a lità  d i quella  
p u bb lica  m an ifes taz io n e , d o v e tte  necessa riam en te  occuparsi 
a l tre s ì  de lle  b an d ie re  che sa reb b e ro  s ta te  p o r ta te  nel corteo . 
E  m e n tre  p er q u es ta  p a r te  a llid av a  ad  un a  com m issione lo 
in ca rico  d i p rovvedere  nel m odo più  conveniente, a v v e rtiv a  
in  un p rim o  p ro g ram m a a  s ta m p a  : « S a rà  a c c e tta ta  ogni 
b a n d ie ra  che  non  c o n tra d d ic a  a  q u e ll’ idea  d i m oderazione d ie  
dee reg o la re  tu t t a  la  fe s ta  » (1). P a ro le  in v ero  a lq u a n to  s ib il
line, m a che av ev an o  ev id en tem en te  il sign ifica to  d i m e tte re  
in  av v e rte n z a  com e non sa re b b e ro  to lle ra te  b and iere , le  q u a li 
non  fo ssero  o p iem ontesi, o genovesi, o pontificie, o to scane  e 
v ia d icendo. In  f a t to  in  u n ’a d u n a n z a  d e lla  C om m issione o rd i
n a tr ic e , ap p ro v an d o si q u esto  concetto , s i n o tav a  a  v e rb a le : 
« Le b an d ie re  p ro ib ite , o p re g a re  o p ro te s ta re  » (2). E  sem bra  
v e ram en te  u n a  p ro te s ta  v i fosse  d a  p a r te  d i G iorgio D ’ O ria , 
q uan d o  vide co m p arire  a l l ’ A cquasola, luogo del convegno, 
u n a  b a n d ie ra  trico lo re , che p e r  d i p iù  aveva nel cam po la  
s c r i t t a  : 1)10 E  PO PO LO . L a p o rta v a  il s a r to  L u ig i P a r is , 
che, a  q u a n to  a ffe rm a, s i vide re sp in g e re  d a l m archese , e 
m in acc ia re  d ’ a r re s to  (.3). E  ciò  deve p u r  co rrisp o n d ere  a l 
vero  se tre  a n n i dopo, in  occasione de lla  m edesim a rico rren za , 
in  un  a rtico lo  re tro sp e ttiv o , La S treg a  accenava  a questo  
in c id en te  (4).

M a il tr ic o lo re  cacc ia to  d a  u n a  p a r te  rico m p ariv a  d a l l’a l t r a  ; 
q u es ta  v o lta  g iungeva  a  cap o  de lla  num erosa  sc h ie ra  degli 
s tu d e n ti u n iv e rs ita r i (e ra n o  c irc a  seicento), e seppe im porsi 
così che i l  D ’O ria , p io  bouo pacie, dov e tte  c h in a r  la  te s ta . 
Le re laz io n i con tem poranee, m e n tre  p a rla n o  in  m odo specia le  
d i p arecch ie  a l t r e  b an d ie re  sp ieg a te  nel corteo , non fan n o  
a lcu n  cenno di quella  tr ic o lo re ; so lam en te  il C elesia, con 
v o lu ta  am b ig u ità , a n n o ta  che  « n i un a  b a n d ie ra  a  co lore  i t a 
lian o  m a n c a m  a  q u es ta  m an ife s taz io n e  non ligu re , m a n a 

zionale » (5). I l  vero però lo sappiam o con sicurezza dal 
D ire tto re  di polizia, il quale  rife rendo  il 10 stesso a l Gover
nato re  in to rn o  a  quella  g ran d e  dim ostrazione, scrive: « La 
coorte si com pone d i un  cen tina io  d i squadre , ove sono spiegate 
m ig lia ia  d i b an d ie re  nazionali e m unicipali, a ll’ eccezione di 
tre , due delle  q u a li trico lo rite  b ia n c o -ro sso  verde, l ’ a ltra  
g iallo  - b ianca » (0j. Q uest’ ultim a, com ’ è noto, precedeva il 
d ra  p ia llo  degli ecclesiastici, e delle due trico lo ri una sap 
piam o che e ra  degli s tuden ti, m a l’ a l tra ?  Sarebbe m ai s ta ta  
quella del P a r is , il quale  vedendo to lle ra ta  la  prim a aveva 
r ip o r ta ta  anche la  su a  nel corteo? Com unque sia  le due 
bandiere  fecero  bella  m ostra  d a ll’ A cquasola in  Oregina e 
viceversa ; ina quella  degli s tu d en ti (se l ’ erano  procura ta  
m edian te  so ttoscriz ione) non fu  p o rta ta  a ll’ U niversità , bensì 
in  via de ila  P ace  (oggi scom parsa), donde la  schiera de’ 
bald i g io v in e tti e ra  da  p rim a p a r t i ta  p e r recars i a l con
vegno, avendo sfro n d a to  le querce annose che cingevano la 
p iazza  della  ch iesa  om onim a, p er o rnarsene  il petto, secondo 
prescriveva il p rogram m a. Il che d im o stra  come quel giorno 
non s ’ e ra n o  d a ta  la  posta  a l l’ U niversità , m a  nel luogo ind i
ca to  (Ϊ) . F o rse  fu rono  a  ciò consig lia ti in  seguito a lla  d i
ch ia raz ione  del G overnatore, che l ’ a u to r i tà  governativa si 
asteneva d a l p ren d e r p a r te  a lla  festa , e più specialm ente in  
g raz ia  d i quella  benedetta  band iera , eh ’ essi intendevano con 
l'ermo proposito  d i p o r ta re  nel corteo  sì come segno tangibile 
delia  loro fede po litica , e che f a t ta  sven to lare  nel regio sa 
c ra r io  degli s tu d i avrebbe potu to  esser causa  d i tu rbam enti 
da  e v ita rs i in quel giorno solenne.

11 vessillo i ta lia n o  rim ase in  via de lla  Pace per ben tre  
giorni, m a il q u a r to  doveva d i bel nuovo a ttra v e rsa re  le vie 
d i Genova, per essere  consegnato  in  fo rm a ufficiale a l P re 
s iden te  della  R. U niversità . Lasciam o p a rla re  anche qui il 
D ire tto re  d i polizia, che il 1ϋ rife riv a  : « Ie r i gli s tuden ti di 
q uesta  R. U n iv e rsità  ra d u n a tis i verso le  o re 3 pom eridiane 
in  via de lla  Pace, si d iressero  in  num ero d i cinquecento circa 
ed  a  pelo tton i a l  su d d e tto  G innasio, avendo nel loro mezzo 
la b an d iera  che sp iegarono  il giorno 10, b ianca - rossa - verde, 
e co ll’ iscriz ione —  Viva l’ I ta l ia  — p o r ta ta  d a l signor Mameli 
figlio del colonnello  d i M arina. Colà g iu n ti fu rono  ricevuti dal 
loro  P res id en te  il M archese Tom m aso Spinola, cui, dopo 
vicendevole breve a r r in g a  a l te rn a ta  d a  evviva, consegnarono
10 stendardo . Q uindi, dopo c a n ta to  l ’ Inno, s i sciolsero » (S). 
Con rag ione ad unque  M ichele G iuseppe C anale pubblicando
11 10 luglio  1S49 la b iografia d i Goffredo, ebbe a  d ire : « F a t
ta s i la processione in  O regina da l popolo a  commemorazione 
del 174ti, egli e ra  capo  degli s tu d en ti, e prim o aveva osato di 
Sventolare la  b an d ie ra  trico lo re  t r a  noi » (9).

*♦ *

Ma q u e s ta  com parsa  quasi tr io n fa le  de lla  bandiera t r i 
colore, così nel corteo , come per la  successiva consegua alla 
U n iv ersità , si passò  qu ie tam ente  e senza ostacoli?
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G ia m b a ttis ta  M am eli, fa cen d o  tra s c r iv e re  da  fida m ano 
su i m a rg in i, e  su lle  pag in e  b ian ch e  d eg li S c r ìtti ed iti c in ed iti 
de l f r a te l lo  G offredo, p u b b lica ti d a l B a r r i l i ,  a lcu n e  an n o taz io n i 
t r a t t e  p e r  lo p iù  da r ic o rd i p e rso n a li, l à  dove si rip roducono  
le isc riz io n i p e r i  m o rti d i P a v ia , lasc iò  q u esta  m em oria  (10):

11 22  g e n n a io  181S v i  f u  g r a n  m o v im e n t o  in  G en o v a . M io  f r a 
t e l l o  r a d u n ò , c o m e  p r e s id e n t e  d e l la  s t u d e n te s c a ,  g l i  800 s tu d e n t i  e  
d e l ib e r a r o n o  d i c e le b r a r e  i  f u n e r a l i  a i  f r a t e l l i  d i  P a v ia .  Ma G o ffred o  
v e n n e  c h ia m a to  d a l R e t to r e  d e l l ’ U n n iv e r s i t à ,  s e  n o n  e r r o  i l  M ar
c h e s e  S e r r a , i l  q u a le  p r o ib iv a  q u e s t e  e s e q u ie ,  e c o s ì  i l  C apo d e l la  
P o l iz ia ,  c l ic  n o n  r a m m e n to  p iù  q u a l  t i t o lo  a v e s s e  il  q u a le  f a t t o lo  
c h ia m a r e  g l i e lo  p r o ib iv a  im p e r a t iv a m e n te .  G o ffred o  to r n ò  a l l ’U n i-  
v e r s i t à  e  d ie d e  a v v i s o  d e l  d iv ie t o .  G li s t u d e n t i  tu m u ltu a r o n o , g r i
d a n d o  d i  v o le r e  i  f u n e r a l i  a d  o g n i c o s to .  A llo r a  G o ffred o , s a l i t o  
s u l  t a v o lo  p e r  d o m in a r e  p e s t a n d o  i  p i e d i ,  d o m a n d ò  se  tu t t i  e r a n o  
d e l la  s t e s s a  o p in io n e .  S e n t ito  d i  s ì  s o l l e v ò  la  b a n d ie r a  tr ic o lo r e ,  
la  p r im a  d ’ I t a l ia ,  g r id a n d o :  G iu r a te  d i  e s s e r e  tu t t i  p r o n t i  a  m o r ir e  
p r im a  d i  l a s c ia r la  p r e n d e r e  d a l la  f o r z a .  T u t t i  r is p o s e r o  c h e  1’ a v r e b 
b e r o  d i f e s a  f in o  a l l ’ u l t im o  u o m o . G o ffr e d o  p r e s e  la  b a n d ie r a  d i 
c e n d o :  L a  p o r to  io ,  e  f in  c h e  sa r ò  v iv o  n e s s u n o  m e  la  p r e n d e r à .  
F o r m ò  q u in d i  i l  b a t t a g l io n e  e  v i  s i  m i s e  in  m e z z o  c o l la  b a n d ie r a .  
S c e s e r o  in  s t r a d a  in  o r d in e  m i l i t a r e  e d  a r r iv a r o n o  a  S. S ir o  se n z a  
e s s e r e  m o le s t a t i .  A  S . S ir o  G o ffr e d o  m is e  u n  p ic c h e t to  d i s tu d e n t i  
a d  o g n i  p o r ta  d e l la  c h ie s a ,  c o n  o r d in e  d i  n o n  la s c ia r e  en tr a r e  n e s s u n o  
n è  m i l i t a r i  n è  p r e t i .  M ise  l a  b a n d ie r a  s u l  c a ta fa lc o , v i  a p p ic c ic ò  
1’ e p ig r a f e  e m a n d ò  a  c h ia m a r e  1’ a b a te  d i  S . M atteo . L a c h ie s a  d i
S . M a tte o  e r a  d i  c a s a  D ’ O r ia  e  p e r c iò  f u o r i  d e l la  g iu r is d iz io n e  d e l  
v e s c o v o .  L ’ a b a te  era  u n  D ’ O r ia , u o m o  l ib e r a le ,  e s e r v ito  d a g l i  s tu 
d e n t i  f e c e  la  f u n z io n e .  N e s s u n  p r e te  e r a  in  c h ie s a . T e r m in a ta  la  
c e r im o n ia  m o lto  t a r d i  g l i  s t u d e n t i  s i  sb a n d a r o n o  p e r  a n d a r e  a  
p r a n z o , la s c ia n d o  s u l  c a t a fa lc o  la  b a n d ie r a .  R ito r n a ti  p iù  ta r d i  e s sa  
e r a  s p a r i t a .  A  q u e s ta  v i s t a  g l i  s t u d e n t i  f e c e r o  u n  tu m u lto  in d ia v o la t o .  
I n  c h ie s a  n o n  v* e r a  n è  p r e te , n è  a la b a r d ie r e .  G ii s tu d e n ti  s fo n d a r o n o  
la  p o r ta  d e l la  s a c r is t ia  r u p p e r o  g l i  a r m a d i e  r ic u p e r a r o n o  la  b a n 
d ie r a .  R ip o r ta r o n o  q u e s to  p r im o  s te n d e r d o  d ’ I ta lia  all* U n iv e r s ità ,  
e d  a n c o r a  a i  g io r n o  d ’ o g g i e s s a  è  la  b a n d ie r a  d e l la  s tu d e n te sc a  
g e n o v e s e .

E g li n a r r a v a  così nel 1907 q u as i o ttu agenario , quando 
la  m em o ria  n o n  g li co n sen tiv a  p iù  d i ric o rd a re  d is t in ta 
m en te  c e r t i  f a t t i  a v v e n u ti ben se s s a n t’ a n n i innanzi, donde 
la  n a tu r a i  co n fusione  d i  a t t r ib u i r e  ad  u n  episodio p a r tic o la r i 
che  a d  a l t r i  s i riferiscono .

V ediam o in  q u a l m odo, secondo i  docum enti e secondo le 
re la z io n i con tem poranee  s i p re p a ra ro n o  e  s i esegu irono  i 
fu n e ra li  in  S. Siro. I l  18 g en n a io  il  G overnato re  è av v isa to  
d a ll’ In te n d e n te  d i P o liz ia  che  d u e  ad u n an ze  avevano  av u to  
luogo, Γ u n a  in  c a sa  D ’ O ria , Γ a l t r a  f r a  g li s tu d e n ti u n iv e r
s i ta r i ,  e  ch e  in  q u es ta  s i  e r a  d e lib e ra to  u n  serv iz io  funeb re  
in  su ffrag io  deg li s tu d e n ti  d i P a v ia  uccisi dag li a u s tr ia c i (11). 
A nche n e lla  p rim a  s i  d o v e tte  t r a t t a r e  de llo  stesso  argom ento , 
perchè  ebbe in  f a t to  luogo s ì f a t t a  fu n z io n e  il 22 ne lla  ch iesa 
d e ll’ A n n u n z ia ta . F r a t ta n to  nel m edesim o g iorno  il G over
n a to re  sc riv ev a  a l  M in is tro  d e ll’ In te rn o  (12) :

D a  a lc u n i  g io r n i  io  e r a  in fo r m a t o  c h e  g l i  s tu d e n t i  d i  q u e s ta  
U n iv e r s i t à  v o lg e s s e r o  n e l l ’ a n im o  i l  d is e g n o  d i f a r  c e le b r a r e  u n a  
m e s s a  s o le n n e  p e r  l e  v i t t im e  d i  M ila n o , e  p a r t ic o la r m e n te  d i P a v ia ,  
e  p e r  n o n  d a r  o c c a s io n e  a  r iu n io n i  e  a d  a r g o m e n ti  c h e  d i  lo r  
n a tu r a  d a n n o  a r g o m e n to  a  p a s s io n i  p o l i t i c h e ,  m i  so n o  a d o p e r a to  
a f fin c h é  i l  s u d d e t to  p r o g e tto  n o n  f o s s e  d a  c h i  d ’ u o p o  f a v o r e v o lm e n te  
a c c o l t o .  S e  n o n  c h e  la  C o n c o rd ia  d i  T o r in o  e i g io r n a l i  r o m a n i  
a v e n d o  a n n u n z ia t o  c h e  u n  e g u a le  f u n z io n e  f u  d a g li  s tu d e n t i  fa tta  
c e le b r a r e  in  u n a  d i c o te s te  c h ie s e , e  in  R o m a  n e l T e m p io  d i S. C arlo  
d o v e  in te r v e n n e  i l  R . M in is tr o , u n a  d e p u ta z io n e  d i  q u e s t i  s tu d e n t i  
s i  p r e s e n tò  a l  P r e s id e n te  d e lla  R. U n iv e r s i tà  c h ie d e n d o  i l  p e r m e ss o  
d i  f a r  c iò  c h e  s i  era  e s e g u ito  a l la  c a p ita le .  S ia  p er  q u e sta  c ir c o s ta n z a ,  
c h e  p e r  1’ i s t r u z io n e  tu t ta v ia  v ig e n te  c h e  1’ a u to r ità  e c o n o m ic a  n o n  
p u ò  in t e r lo q u ir e  in to r n o  a l le  f u n z io n i  d i c h ie s a , io  n o n  o p p o s i  
d if f ic o ltà  a l  c o n s e n s o  c h e  i l  p r e fa to  P r e s id e n te  s t im ò  d i a c c o r d a r e  
a l l a  s u d d e t t a  d e p u ta z io n e , a l la  q u a le  s i  la s c iò  la  r e s p o n s a b il i tà  
d e l l ’ o r d in e  e  d e l la  c o m p o ste z z a  c o n  c u i d e v e  e s se r e  c o n d o tta  q u e sta  
sa c r a  f u n z io n e .  D a l m io  c a n to  h o  d is p o s to  a ffin ch è n o n  e s c a  d a l  
p io  c a r a t t e r e  o n d e  f u  d e te r m in a ta , e  n o n  se r v a  a g l i  a g ita to r i  d i  
o c c a s io n e  a  n u o v i  c o n c ita m e n t i .

Gli s tu den ti da p a r te  loro m andarono uu buon numero 
d ’ inviti lito g ra fa ti in c a rta  a  lutto, con l’ avvertenza : « Le 
Signore sono pregate  d i vestire  a lu tto  ». Essi poi si propo
nevano di recarsi a lla  chiesa in corpo accompagnati dal 
professori e con le bandiere abbrunate; venuto ciò a  cogni
zione del G overnatore scrisse al m archese Spinola, Presidente 
dell’ U niversità  (13):

G enova 25 g e n n a io  1848. —  V ien  r ifer ito  a q u esto  G overno che 
n e lla  c ir c o s ta n z a  in  cu i a v ra n n o  lu ogo  d om an i i fu n er a li per le  
v it t im e  d i M ila n o  e P a v ia  g li  stu d en ti d i qu esta  U n iv ers ità  d iv isa n o  
d i reca r si a l la  c h ie sa  p erco rren d o  le  v ie  a d ra p p e lli con  b an d iere  
v e s t it e  d i g ra m a g lie , co n  u n  ra m o sce llo  d ’o liv o , e accom p agn ati dai 
lo r o  p r o fe s s o r i . Se il G overn o  non  s i o p p ose  a lla  ce leb ra z io n e  di 
q u e ste  e se q u ie , eg li fu  p erch è  s i b a tta  va d i una fu n z io n e  d i ch iesa  
c h e  n o n  sa r eb b e  sta ta  a cco m p a g n a ta  da a lcu n a  esterna  d im ostrazion e. 
L a q u a le  d im o sb 'a z io n e  n on  d oven d o  io  to lle ra re  per m o tiv i di 
p r u d en za  ch e  cred o  in u t i le  d i rap p resen tare  a lla  sav iezza  d e lla  S. V.
111.ma, v o rrà  E lla  p er ta n to , co m e ne la  prego, dare q u e lli o rd in i che 
s t im e r à , affinchè g li s tu d e n ti d i q u esta  R. U n iv ersità  s i u n ifo rm in o  
a l le  su p e r io r i d e te r m in a z io n i. Colgo q u esta  occa sio n e  etc.

E la m a ttin a  del 20 faceva pervenire al capo della Polizia 
le seguenti istruzion i (14) :

Q u esto  G overn o , co m e la  S. V. 111.ma b en  sa , ha d o v u to  d isp orre  
affin ch è s ia  im p e d ito  a g li  s tu d e n ti d i qu esta  U n iv ers ità  d i recarsi 
q u e s t ’og g i, com e n e  a v e v a n o  co n cep ito  il  d iseg n o , p ro cessio n a lm en te  
e co n  b a n d ie r e  v e s t it e  a lu tto , a lla  ch iesa  d i S. S iro  per a ss istere  
a i  fu n e r a li ch e  iv i  s i  ce leb rer a n n o  p e’ m o rti d i M ilano  e d i P av ia . 
N o n  o sta n te  ch e  a b b ia n o  e s s i  a v u to  o rd in e d i ren d ersi a l la  ch iesa  
iso la ta m e n te , e c e ssa r e  c o s ì o g n i esterna  d im o str a z io n e , essen d o  p ro
b a b ile  ch e  d a lla  U n iv e r s ità  d o v e  si r iu n isc o n o , s i con d u can o  ciò  
n o n o sta n te  p r o c e s s io n a lm e n te  o a d ra p p e lli in  S. S iro , io  pregherò  
la  S. V . IH .m a a d isp o r r e  p erch è a lcu n i C om m issari d i P o liz ia , 
m u n it i  d e lla  lo ro  sc ia r p a , a b b ia n o  a tro v a rsi accom p agn ati da 
C a r a b in ie r i, co ’ q u a li p a ss e r à  g li op p ortu n i co n certi, lu n g o  il  
c a m m in o  ch e d o v r a n n o  p erco rrere  g li stu d en ti, on d e fa r li  d isc io g liere  
n e l ca so  a v e s se r o  fo r m a ta  l ’ in ib ita  r iu n io n e .

I l  giorno stesso  l ’ In tendente di Polizia riferiva a l Go
vernato re  che la  funzione com inciata alle undici e ra  dura ta  
due ore c irc a ; gli s tu den ti s ’ erano recati a  S. Siro partita- 
m ente e non in  com itiva, avevano in  segno di lu tto  una striscia 
d i velo nero  a l braccio e un ramoscello d i cipresso. La chiesa 
e ra  s tip a ta  ; in tervennero  parecchi nobili, compreso il m ar
chese D ’ O ria con lu tto , e  non poche signore vestite di nero. 
« S tava accanto a l  ca tafa lco  la nota bandiera, la quale finita 
la  funzione fu  deposita ta  nell’ attiguo oratorio, di dove si 
doveva p o rta rla  s ta sse ra  a lla  R. U niversità ». C’erano, se
condo gli ordini, ne’ d in to rn i commissari e carabinieri, « che 
però s i tennero nei lim iti d i una vigilanza inoperosa » (15). 
Successivam ente dava  notizia che verso le cinque pomeri
d iane, la  bandiera, accom pagnata da  circa duecento studenti 
ed  a l tre tta n ti  curiosi, e ra  s ta ta  riporta ta  a ll’ U niversità, tenuta 
ab b assa ta  d u ra n te  la  s tra d a  e coperta di gram aglia, mentre 
fu  sem pre conservato un perfetto  silenzio.

A su a  volta il G overnatore nell’ inform are il M inistro che 
la  funzione aveva avu to  luogo senza inconvenienti, aggiun
geva: « Solo vuoisi avvertire  che il Censore deli’ Università, 
avendo ricevuto  ordine dal Signor Sovraintendente della me
desim a di r i t ira re  la  bandiera  degli studenti che stava accanto 
a l catafalco , egli eseguì tale incarico api>ena term inata la 
sacra  cerim onia, d i che adontatisi gli studenti, m andarono 
una  deputazione a l p refa to  Signor Sovraintendente per que
re la rs i d i essere s ta ta  così presto tolta alla pubblica vista 
quella insegna, m entre  il catafalco non veniva scomposto che 
a lla  sera. Accedendo a  questo desiderio egli dispose affinchè 
.la bandiera  venisse ricollocata sul mortorio, e permise che 
gli studen ti dell’ U niversità  la togliessero poi di loro mano, 
e  avviluppata  la  trasportassero  la sera nella R. Università, 
già che loro spiaceva che la medesima già fosse s ta ta  pro
fanata, com’ essi dicevano, dalle mani di un facchino » (16).



G A Z Z E T T A  DI ,  G E N O V A 3

D n q u a n to  abb iam o  espo sto  s i deve a rg o m e n ta re  che le 
cose p a ssa ro n o  in q u e s ta  o p p o rtu n ità  a ssa i 1 isole, e non ci 
d o v e tte  e s se re  rag io n e  d a  p a r te  del M am eli d i p rovocare  
quel g iu ra m e n to  a  d ife sa  d e lla  b an d ie ra , nè d i p o r ta r la  in 
ch iesa  In  n u m ero sa  sch ie ra  s e r ra ta , affinchè n iuno  la  toc
casse. D el p a r i  non  sono a tte n d ib ili  le  a s se r te  ro t tu re  della  
sa c re s tia . Io  c red o  invece che  le  opposizioni della  7>olizia si 
m a n ife s ta ro n o  dopo il  co rteo  d ’ O regina, q u an d o  g li s tu d e n ti 
debbono a v e r  d e lib e ra to  d i co n se rv a re  com e lo ro  specia le  ves
sillo  quello  che av ev a  ricev u to  q u asi d ire i, il b a tte s im o  sto rico  
a l S a n tu a r io  ed in  P o r to r ia  nel fa tid ico  giorno, e d i p o rta rlo  
perciò  in  fo rm a  p u bb lica  a ll’ A teneo. A bbiam o n o ta to  che gli 
s tu d e n ti s i  e ra n o  a d u n a ti  il 10 a lla  P ace  anziché  a ll’U n iv e rs ità , 
ed  a lla  P ace  av ev an o  r ip o r ta ta  la  b an d ie ra . P assan o  q u a ttro  
g io rn i p r im a  che  ne facc ian o  la  consegna a l P re s id en te  dello  
S tud io . A ppun to  in  questo  b reve  p e riodo  riten g o  s ian o  av v e
n u ti  gli o staco li p o sti d a lla  po liz ia  p er la  nuova u sc ita  della  
b a n d ie ra , la  c h ia m a ta  d i G offredo e la  fiera  riso luzione di 
p o r ta r la  fu o r i  a  q u a lu n q u e  costo. Si n o ti che G ia m b a ttis ta  
M am eli r ic o rd a  qu esto  p a r t ic o la re :  G offredo « form ò il b a t
tag lio n e  », il d ie  c o n fro n ta  col r i fe r i to  ra p p o rto  de lla  P o liz ia , 
là  dove d ice  ch e  i c inquecen to  s tu d e n ti s i d ire sse ro  « a  pelot- 
ton i » a l l ’ U n iv e rs ità  « avendo  nel loro m ezzo la  b a n d ie ra  ».
I l  m odo s te sso  col q u a le  e ssi s i e ra n o  o rd in a ti d im o s tra  c h ia 
ra m e n te  l’ a tte g g ia m e n to  d ifensivo  che avevano  assu n to . M a 
n u lla  a v v e n n e ; la  P o liz ia  s te t te  a vedere  e lasciò  f a r e ;  lo 
S pino la , che  e ra  p ro b ab ilm en te  d ’ accordo, o ttim o  uom o e 
in  voce d i lib e ra le  (17), accolse  g li s tu d e n ti  nel m ig lio r modo, 
ed acce ttò  il p a tr io tt ic o  deposito .

Che l ’ A b ate  D ’ O ria  ce leb rasse  la  m essa fu n eb re  a  S. S iro  
può e sse re  vero  ; m a  c e r to  ciò fu  Ln seg u ito  ad  uffici p reven tiv i, 
non  g ià  p e r le rag io n i r if e r i te  d a  G ia m b a ttis ta  M am eli; il 
q u a le  accen n an d o  a l l ’ a ssen za  d i p re ti, d e ll’ a la b a rd ie re , ed 
a  su p p o ste  violenze, confonde, esag eran d o , con un a l tro  in c i
d e n te  av v e n u to  i l  18 febb ra io . P oiché g iu n ta  nel m a ttin o  la  
n o tiz ia  d e lla  co stitu z io n e  p ro m u lg a ta  in T oscana, si fece 
su b ito  u n a  d im o straz io n e  a l  C onsolato, dopo d i che gli s tu d e n ti 
r e c a tis i  a  S. L orenzo  ed e n tr a t i  p e r la  p o rta  la te ra le , ce rca to  
in v an o  in  sa c re s tia  un sace rd o te  od un custode, a p riro n o  le 
p o rte , accesero  le candele , fo rza ro n o  Γ accesso a ll’ o rgano , e 
c a n ta ro n o  il Te Deum . F a t to  ch e  d iede luogo ad  un a  viva 
p ro te s ta  in d ir iz z a ta  d a l V icario  a l G overna to re  (1S).

*★ *

D opo il 10 d icem bre  le  b an d ie re  trico lo ri, ne ll’ in ca lza re  
degli av v en im en ti, usc irono  in  pubblico p iù  spesso, e non 
m an caro n o  in  tu t te  le  o p p o rtu n ità  d i po litico  e n tu s ia sm o ; 
o rm ai e ra  in u tile  opporsi, e  la  polizia dovette  to lle ra rle . F in a l
m en te  il 25 m arzo  g iu n se  in  G enova il p roc lam a d i C ario  
A lberto  col qu a le  a n n u n z ia v a  d i p a ssa re  il T icino, e, v io lando  
egli p rim o  lo S ta tu to  (fe lix  culpa), d ic h ia ra v a  che le tru p p e  
av reb b ero  p o rta to  il vessillo  trico lo re  con lo scudo d i Savoia, 
che d iv e n ta v a  d a  quel p u n to  ia  b a n d ie ra  naz io n a le  dello  
S ta to . A llo ra  f r a  lo scam p an io  genera le , e  gli evv iva d i tu t to
il popolo, le b a n d ie re  e le coccarde  tr ico lo ri sbu caro n o  fu o ri 
num erose  com e p er in can to , e  s i  vide in n a lz a re  su lla  to r re  
del P a lazzo  D ucale , sede d e l Com une, q u e s t’ a u sp ic a to  sim bolo 
d e ll’ in d ip en d en za  e d e lla  l ib e r tà  i ta l ia n a  (19) ; m e n tre  poco 
dopo il G o v ern a to re  co nsegnava  a lle  m ilizie, con generose  
paro le , u n ’ ugu a le  b a n d ie ra  (20).

Nè si deve d im en ticare  che l’ a tto  p a trio ttico  del Re. 
espresso  in nobili parole, venne consig lia to  da Vincenzo Ricci, 
M in istro  d e ll’ In te rn o , il quale aveva s ta b ilito  nel suo pro
gram m a, che dovevano essere a d o tta ti i co lori ita lian i (21).
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L9 LEBGEHOn IH [IGURI9
(Con tinti astone).

L eg g en d e  d iverse .
Risalendo la valle della Magra a monte di Aulla mi 

occorse di udire cantare da una contadina, mentre intenta 
al lavoro sarchiava un canipicello, una romanza intermez
zandola con un ritornello. Feci l’orecchio e la romanza mi 
parve interessante, la notai come potei sopra un taccuino 
ed ora la trascrivo qui in una certa mia prosa che non ha 
altra pretesa all’ infuori di quella di renderla il più fedel
mente possibile.

Ecco dunque la romanza nella quale, sopra un fondo 
leggendario, forse molto antico e medioevale, sono eviden
temente innestati particolari ed elementi moderni.

Un giovane s’ innamorò d’una donna maritata e questa 
gli corrispose.

— Siete bianca, signora mia, più che raggio di sole.
— Fermatevi meco una notte, rimanete una notte o due, 

chè mio marito è fuori su quei monti lontani.
Mentre il giovane la stava, innamorando giunse il marito:
— Aprimi la porta, aprimi la porta, sole mio.



4 G A Z Z E T T A  D I  G E N O V A

La donna discese la scala ansante ed affannata.
— Avesti la febbre ο un nuovo amore?
— Nè ebbi la febbre nè un nuovo amore, stava petti

nando i miei capelli e mi davano un grande dolore poiché 
voi mi lasciaste sola e ai monti ve n’ andaste.

Queste parole della donna non erano che tradimento.
— Di chi è quel cavallo legato laggiù?
— Il tuo, il tuo, mio signore; lo mandò mio padre 

perchè tu vada alle nozze di mia sorella maggiore.
— Viva tuo padre m ill’ anni che ca\ralli anch’ io ne ho,

— Di chi è quel trabucco appeso a quel chiodo?
— Tuo, tuo, signor mio, chè tuo padre lo mandò perchè 

tu vada alle nozze di mia sorella maggiore.
— Viva tuo padre m ill’ anni che trabucchi anch’ io ne 

ho. — Chi è stato quell’ audace che nel mio letto si coricò?
— E’ la sorellina mia, che mio padre mandò per con

durmi alle nozze di mia sorella maggiore.
Il marito l’ afferrò per la mano e al padre la ricondusse:

— Prendi, padre, tua figlia, che mi ha giuocato un tradi
mento.

— Mènatela teco, genero mio, che la Chiesa te la donò.
L’ afferrò per la mano e alla campagna se la portò.
Le tirò tre pugnalate e lì morta la lasciò.
La donna morì alla una e l’amante morì alle due.

** *

Vi è nella seguente leggenda che raccolsi nella nostra 
riviera, narrata rozzamente da una montanara, qualche 
reminiscenza del mito del Paradiso terrestre così comune 
e così sparso nel Medio Evo? Non lo saprei, però è utile 
riferirla perchè, semai, è l’ unica memoria che io abbia 
udito in Liguria di quel mito del quale trattò cosi erudita- 
mente il Graf.

Perchè le rose hanno spine? Le rose furono i più bei 
fiori del giardino del Paradiso dove i nostri primi padri 
passarono gli albori della loro vita, e dei loro santi amori.

Èva le amava con predilezione, eran tutte bianche e con 
tinte gialle e verdastre, eran terse come la madreperla e 
pallide come l’ alba in un giorno senza sole. Erano 1’ em
blema della melanconia di un amore morto, di una speranza 
perduta o piuttosto il linguaggio muto della tristezza, ma 
non avevano spine.

Una mattina raggiante di sole e carica di profumi, Èva 
e Adamo uscirono colle mani intrecciate a fare la loro 
passeggiala favorita tra gli alberi. Èva si sentì stanca e 
coricandosi sopra l’ erba umida e odorosa riposò la sua 
bellissim a testa sulla mano e si addormentò come il giglio 
che piega la sua corolla sotto il bacio caldo del sole.

Come era bella! come era affascinante!
Temendo destarla si allontanò Adamo senza far rumore, 

e volendo farle una delicata sorpresa divelse una grande 
quantità di rose, tutte quelle che potevano contenere le sue 
erculee braccia e le andò a posare al lato di lei dolcemente, 
affinchè al suo destarsi vedesse a quanto aveva pensato il 
suo amore.

Passarono alcuni momenti ed Èva si destò quasi inton
tita dai profumi dei nivei petali delle sue care rose e . . . . 
al mirarle sentì tale estasi ed allegrezza che le prese e le 
baciò amorosamente.

Adamo la contemplò rattristato per quell’atto, e per la 
prima volta una nube di gelosia offuscò la sua faccia e 
contrasse le sue labbra.

Èva comprese, e ............pure per la prima volta, pianse
sopra le sue predilette rose con tanta amarezza che le perle 
diamantine dei suoi occhi si convertirono nelle spine del 
rosaio che ne formano la difesa.

Tali sono le lagrime della donna amata, e tale Γ origine 
delle spine delle rose. E le rose d’allora in poi acquistarono 
pure il vivo carminio delle labbra amorose di nostra madre 
Èva.

** *

Alla foce della Magra, a S. Croce, esistono le rovine di 
un convento, già degli Agostiniani, fondato nel 1176 da 
Pipino vescovo di Luni, dove soggiornò Dante cercando 
pace. Non lungi da detto convento si dice vi fosse in tempi 
antichi una croce la quale fu eretta in quel luogo per un 
miracolo che vi fece Nostro Signore. Alcuni ladri erano 
penetrati nel cenobio ed avevano rubato i tesori della 
chiesa.

Fuggirono spaventati, corsero tutta la notte e la mattina 
seguente si trovarono a breve distanza dal convento. Allora 
vedendo chiaramente il dito del Signore si convertirono, ed 
in memoria di questo miracolo eressero quella croce alla 
quale i valligiani diedero nome di Croce dei ladri.

** *

Nel nome del Padre che fece ogni cosa,
E  del Signor Gesù Cristo figlio della Gloriosa;
Nel nome del Re, che regna per natura ,
E  che è fine e principio di ogni creatura,
Nel nome benedetto del Re Onnipotente,
Che fece sol e luna nascer nell’ Oriente.

Vi racconto, o lettori, l’ origine di una frase che, tra 
altre molte, udii dalla bocca di una vecchia signora che 
dava principio a tutti i suoi ragionamenti colla grama 
sestina che posi qui in cima, quasi come epigrafe.

Per questa signora, che era una genovese del più puro 
sangue che sia mai stato in Genova, non vi erano altri 
santi meritevoli di santità e degni che si credesse punto a 
punto ai loro miracoli se non i santi di uso comune 
tra i genovesi. Quelli che non erano usati da questi e che 
non avevano a capo S. Baciccia erano santi posticci, apo
crifi o falsificati.

Se i piccini della famiglia la tormentavano perchè au
mentasse la pietanza, o la minestra od altro, la buona 
vecchia rispondeva : « Ah, golosi, credete che il caldaro di 
casa sia il caldaro di padre Marciano ?

E che’non fosse un quolibet senza fondamento da vec
chia nonna la frase di quella perillustre genovese, ma una 
frase da essere lodata in un sonetto caudato è quello che 
proverò colla leggenda seguente che la signora applicava 
all’antico convento dei Cappuccini di S. Barnaba in Genova.

Il padre Marciano (*), umilissimo cuciniere del convento 
di S. Barnaba, godeva, chi sa da quando, tal fama di virtù 
e di santità che quantunque fosse semplice laico converso 
il popolo lo chiamava padre Marciano e non fra  Marciano.
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Raccontava quella vecchia signora che quando egli 
cominciò a servire nel chiostro contrasse intima amicizia 
con altro laico converso, e che entrambi stipularono il 
patto che il primo il quale morisse sarebbe venuto a dar 
conto al sopravivente del come lo avevano ricevuto e lo 
trattavano di là dall’ altra sponda. Ed avvenne che essendo 
venuto a morte detto amico suo, una notte comparve al laico 
Marciano l’ anima del suo defunto compagno e gli disse 
che per la sua impertinente curiosità e irriflessivo patto 
era stato condannato a soffrire più sei mesi di purgatorio; 
e perciò gli domandava che pregasse Dio affinchè gli scon
tasse cotesto mezz’ anno di pena, o che, per lo meno, si 
riducesse questa a tre mesi sul conto corrente che nell’altro 
mondo, dove la contabilità si tiene molto appuntino, teneva 
aperto padre Marciano.

Tale fu l’ origine del penitente ascetismo di questi.
Convinto che di là nell’ altra vita si fila molto sottile, 

il padre Marciano, quando fu incaricato della cucina si 
propose di fare economie nel consumo del carbone e delle 
legna, poiché una delle cronache conventuali narrava che 
un cuciniere, gran consumatore di legna, era stato punito 
per quella dissipazione con una settimana di purgatorio. 
Perciò il serafico cuciniere di questa leggenda non metteva 
sul focolare che un solo caldaro . . . però che caldaro ! . . .  
sopra un monte di braci di carbone.

Tutte le volte che nella mattina si celebrava qualche 
festa in chiesa, padre Marciano si dichiarava da sè e dinanzi 
a sè, obbligato ad assistervi. Una volta fu visto dal padre 
Superiore e questi avvicinandoglisi gli disse:

— Fratello, alla vostra cucina, che la comunità non ha 
da far colazione solo con avem arie  e paternostri.

— Non abbia timore Vostra Riverenza, padre Guardiano, 
che per conto mio la colazione è in ordine con lutte le salse.

Il fatto è e sta che appena i frati prendevano posto nello 
spazioso refettorio il caldaro cominciava a far maraviglie 
inaudite, poiché ne uscivano razioni colme per lasciare sazie 
e pasciute duecento pancie di frate e almeno cento altre di 
abbonati alla zuppa del convento, perchè il caldaro di padre 
Marciano era inesauribile come la bontà di Dio.

Continua la leggenda narrando che padre Marciano era 
giunto ad imporsi alla benevolenza « alla venerazione popo
lare, poiché era notorio che possedeva il dono di fare mira
coli. Per campione basta un paio di bottoni :

Egli un giorno fermò per istrada una giovane ben parata 
ed ornata dicendole: — « Da quando in qua, Manetta, così 
ben vestita ? Via, figlia, mia, vattene a casa che nei tuoi 
occhi sto leggendo che tu cammini con animo d’ offender 
Dio e tuo marito >►.

E la giovane, che per la prima volta si recava ad un 
convegno amoroso, al vedere sorpreso il suo segreto rifece 
il cammino indietro e si salvò dall’ abisso.

Una mattina si avvicinò ad una di coteste beatelle fana
tiche che passano in chiesa le ore che dovrebbero consa
crare alle cure della famiglia ed allò' nettezza della casa, e 
le disse:

— Ditemi, sorella, avete ancora molto da pregare?
— Sì, padre, ho ancora quattro misteri del rosario e le 

litanie.
— Bene, dirò tutto io, e voi correte a casa; siete neces 

saria colà.

Ed infatti così era; perchè un figlio della beate,ila era 
caduto nel pozzo e sarebbe perito senza l’ opportuno ritorno 
della madre.

** *

Il paesello di Pra pare che fosse anticamente il luogo 
dove le leggende su S. Pietro allignarono in modo parti
colare. Ne udii molte nella mia giovinezza da vecchi pesca
tori e marinari di quel paese. Ne ricordo due che qui 
trascrivo.

Raccontavano una volta i vecchi di Pra che quando 
Gesù e S. Pietro andavano camminando per il mondo, arri
varono a Pra ed ivi si acconciarono a lavorare a giornata.

La mattina del giorno successivo a quello in cui furono 
contrattati, vedendo il padrone che, quantunque fosse già 
assai tardi, essi non si alzavano mai, esclamò :

— Via, che paio di vagabondi mi son messo in casa!
E dato di piglio ad un bastone se n’ andò dritto dritto

al letto dove dormivano Gesù e S. Pietro e cominciò a 
scaricare bastonate sopra bastonate.

Siccome San Pietro dormiva sulla sponda del Ietto e il 
suo Maestro dal lato della parete, il discepolo fu quello 
che ne ricevette tutta la scarica.

Si alzò finalmente Gesù fingendo d’ignorare tutto quanto 
era accaduto, e S. Pietro coperto di chiazze nere e di ver
gogna non ardì aprire le labbra.

Ma la notte successiva, al momento di mettersi a letto, 
quel buon uomo di S. Pietro disse a Gesù :

— < Maestro, permettetemi che dorma io nell’angolo, 
perchè non mi pare giusto che, essendo voi Chi siete, occu
piate il posto pi fi svantagqrioso : la parete è umida e mal
sana e ............ nulla! Lasciate che dorma io nell’angolo ».

Accondiscese Gesù, e dormirono tanto tranquilli, che il 
giorno seguente, quando gli altri giornalieri stavano già 
ai loro lavori, essi non avevano ancora dato segno di vita.

Il padrone, indignato, prese di nuovo il bastone e si 
diresse a lle tto  come il giorno innanzi. Ma mentre stava per 
scaricare la prima bastonata pensò: « Costui della sponda 
già ne ha a sufficienza di quelle che ricevette ieri; oggi 
toccano a quello della parete ». E cominciò a battere San 
Pietro tanto di buona voglia che pareva che stesse battendo 
panni.

Non è necessario dire in quale stato rimanesse S. Pietro 
ma nemmeno si arrischiò a dire: « questa è bocca mia » 
dinanzi alla solenne tranquillità colla quale si alzava Gesù.

Giunta 1’ ora di coricarsi nuovamente, disse il Maestro 
al discepolo :

— Dove preferisci dormire stanotte, Pietro? Nell’angoloe
o sulla sponda ?

— Dormite dove meglio vi piace, Maestro; — rispose 
S. Pietro — in quanto a me, io so che in qualunque luogo 
mi metta ivi pioveranno infallibilmente le bastonate.

Un giorno S. Pietro si lagnava con Nostro Signore perchè 
nei castighi che il Cielo mandava su questa terra coi cattivi 
fossero coinvolti anche i buoni.

Il Signore non gli rispose, ma preso un nido di vespe 
glielo porse dicendogli di metterselo sotto l’ascella a pelle 
nuda, ciò che S. Pietro fece ; ma non passò di molto che 
una vespa lo punse, e S. Pietro appena sentì la puntura 
diede un sobbalzo e con una scossa battè forte il braccio
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contro il fianco sicché schiacciò tutte le vespe del nido. E 
allora il Signore gli disse, quasi con accento di rimprovero:
« Perchè, Pietro, hai schiacciato tutte le vespe mentre fu 
una sola quella che ti punse? ».

Ma Pietro non ardì rispondere e stette zitto perchè si 
accorse dove Nostro Signore voleva battere.

** *

Si formano leggende nuove ai nostri giorni ? Per quanto 
corrano tempi di cattiva prosa e di sozzo materialismo, 
perciò non favorevoli alla formazione della leggenda, pure 
parrebbe che qua e là fra le nostre montagne qualcuna ne 
vada nascendo la quale unendosi a quelle che muoiono, 
faccia come bragia viva che, aggiunta sulla brace ancor 
tiepida, ne ravvivi il calore e lo conservi ancora a dilungo.

Infatti, era morto da poco tempo, in una delle vallate 
del nostro Appennino, un oste conosciuto da tutti i vecchi 
escursionisti genovesi di trent’ anni fa, ai quali diede a tutti 
da mangiare e, forse, più da bere. Aveva un vizio costui, 
un vizio che lo trasse alla rovina. Giuocava, giuocava 
disperatamente alle carte e puossi dire che morì con un 
mazzo di carte in mano.

Poco tempo dopo la sua morte io mi trovava una notte 
fra quelle montagne, una notte azzurra, ricamata di stelle 
e con una gran luna, molto bianca, sul cocuzzolo del cielo, 
una notte tranquilla e silenziosa come il sonno di un bam
bino sano.

Si aveva mangiato puossi dire bene ; un piacere abba
stanza raro fra i monti e i montanari dove ci trovavamo. 
La capra vecchia senza denti non era di carne molto dura 
nè m olto magra. Per una eccezione lo stufato non era nè 
bruciacchiato, nè oliva di sego. Un buon pranzo insomma, 
e, come sempre, fu verità l’ adagio : « pancia piena cuore 
contento ».

Quei montanari erano all'· i, cacciavano fumo dalla 
bocca, godevano di un’ allegra chiacchierata commentando i 
triviali avvenimenti dei contorni. Tutto ad un tratto uno 
di essi, un vecchione, esce a dire : — « Scommetto che non 
sapete quel che passò al Cicco dopo che fu morto ».

— Eh, che ne sappiamo noi?
— Sfacciato com’ era stato tutta la vita se n’ andò dritto 

al Paradiso e picchiò al portone. Aprì S. Pietro e gli do
mandò :

— Che vai facendo tu per questi luoghi?
— Oh, bella dom anda! disse il Cicco — vengo perchè 

mi apriate la sbarra del Paradiso !
— A te?
— Sicuro, a me . . . , son venuto fin qua a piedi come 

un mendicante.
— Ma sei pazzo? . . . Vuoi entrare nella gloria, tu che 

sempre fosti un eretico, che non entrasti mai in una chiesa, 
che una volta maltrattasti un frate, che non sai nemmeno

t il P a te r  noster, che hai passato la vita non facendo altro 
ehe in iq u ità ? ............

E disse il Cicco :
— E per dove mi avvio, allora?
— Per il Purgatorio.
— Ohi, dico, che parola mai fea ! . . .  . E colà cosa v ’ è 

da fare ?
— Arrostirti per cent’anni.

— Cent’a n n i? ............Diamine! Quanta legna dovranno
eonsuraare ! ............E ditemi, signor S. P ietro................ Chi
mangerà poi quest’arrosto?

— Bene, basta ! . . . . Vattene !
— Sta bene, signor S. Pietro ! Però ditemi, e perdonate 

l’ ignoranza. Dopo che mi avranno abbrustolito per cento 
anni in quel luogo del Purgatorio . . . .  diamine, che nome 
mai feo! . . .  . Dove mi mandano?

— Qua, in Paradiso.
— Ah, ecco! . . . .  comincio a capire, quello è il luogo 

per passarvi l’ inverno, non è vero?
— Sì, quasi lo stesso.
— Bene ! . . .  E ditemi, signore, non si giuoca alle carte 

nel Purgatorio?
— No ; dove si giuoca alle carte è all’ Inferno.
— E’ più lontano ?
— Sicuro! E’ dove il diavolo perdè la partita!
— Vedete, signor San Pietro, datemi un biglietto per

l’in fern o ............... Io voglio guadagnare al diavolo perfino
gli speroni............

— Bada bene a quello che fai; di là non si esce mai più.
— E perchè dovrei uscirne essendovi le carte?
E così fu come il Cicco se n’andò all’ inferno.

(Continua) N ic o lò  M u s a n t e .

(1) Un laico converso chiam ato volgarmente « padre Marciano » visse 
realm ente nel comvento di S . Barnaba, ed era ancor vivo verso il 1874, 
benché vecchissim o. Era uomo di molta virtù e morì ia odore di santità. 
Non so se questa leggenda si applichi precisamente a lui.

ALBO LIGUSTICO

G . B . S E R T O R IO

Dopo non poche ricerche, ho potuto comporre un elenco 
delle opere di questo illustre pievese, che merita omaggio 
di memoria tra i Liguri.

G. B. Sertorio è nato in Pieve di Teco nell’anno 1777. 
Ebbe madre una Sambuceti Caterina, sorella di Teresa 
che fu madre a Pietro Giordani, il celebre letterato pia
centino. Educato nelle scuole dei Padri Missionari! di 
Savona fu principe di rettorica nel 1793, e conseguiva 
poscia la laurea in giurisprudenza. Ma le leggi non esercita
vano sul suo ingegno una grande attrattiva, di modo che 
infervorato di buon ora degli studi letterarii, filosofici e 
storici, dedicò ad essi l’ intiera sua esistenza. « Inamorac- 
chiatosi », com’egli scriveva, ad un suo amico, di certa vaga 
popolana del luogo natio, la volle sposa e per sottrarsi ai 
mali umori dei parenti, andossene a Firenze dove dimorò 
quasi due anni. Ivi diede fuori un volumetto di lettere cri
tico-filosofiche sotto il nome di Carilao che intitolò a Lu
ciano Bonaparte. Fu questo il primo suo parto giovanile 
che precedette la S a n tip p e .  Tornato in patria, stam
pava nel 1812 in Genova un’altra operetta che porta 
per titolo « Saggio filosofico sull’educazione dello spi
rito ». Quando Pio VII ristabilì l’ordine dei Gesuiti si rese 
autore di un certo opuscolo intitolato « Congratulazione 
« dei Gesuiti col Papa Pio VII per il ristabilimento dei 
« religiosi, e segnatamente per quello della loro società ». 
Scrisse poi a continuazione dell’opuscolo sulla educazione 
dello spirito i « Saggi filosofici sull’educazione del cuore » 
rimasti inediti. Ugualmente inedita rimase una sua succes
siva opera degli storici sacri e profani. »

Tradusse in terza rima « La Cantica Evangelista » con 
intento di dedicarla a Papa Gregorio XVI, il quale lavoro 
valsegli l’onore di essere ammesso fra i membri dell’Arcadia 
romana col nome di Bellieio Delpueiano.
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Altri suoi lavori sono : « Enchiridio pei giovani ecclesia
stici e pei giovani principi, ossia della origine dei Papi, e 
necessità di una riforma »: « Versione del trattato delle 
sensazioni dell’ abate di Condillac, con osservazioni » : 
« Compendio di concilii disciplinari » ; « Della intenzione 
della Chiesa sul modo di santificare le teste » e non poche 
epigrafi.

l i  Sertorio sentì il soffio liberale dei suoi tempi, ma fu 
anima fortemente pia. I suoi scritti e le numerose lettere 
rivolte agli amici e parenti (delle quali molte sono in pos
sesso dello scrivente) rivelano in lui un sentimento di alta 
educazione civile e morale.

Il Casalis nel suo Dieioncirio Geografico storico accenna 
alla sua opera con vivo elogio.

G. B. Sertorio morì nel suo paese natio il 21 novembre 
1845. La massima parte dei suoi scritti trovansi nella Bi
blioteca Beriana di Genova.

L o r e n z o  S e r t o r i o

C E S A R E  S A L V A R E Z Z A

Fra coloro che maggiormente onorarono la vetusta Noli 
va annovarato fra i primi Cesare Salvarezza, senatore e 
consigliere di Stato.

Da Carlo Salvarezza nativo di Noli, ma oriundo di Ge
nova -ove gli avi suoi fin dal secolo XIV avevano parteci
pato ai Consigli della Repubblica e dove pare sieno stati 
ammessi all’ Albergo Giustiniani nel XVI secolo - e da donna 
Luigia Astengo, venne Cesare il 10 aprile 1849.

Compiè gli studi a Torino e si laureò in quell’ Ateneo. 
Seguendo 1’ esempio del padre suo entrò nell’ Amministra
zione dello Stato al Ministero dell’ interno a 25 anni e vi 
fece una brillante carriera sino a raggiungere l’ alto grado 
di consigliere di Stato.

Nel 1891 era già Capo Sezione e nel 1895, Ispettore ge
nerale. Per due anni diresse la Divisione dei Comuni al 
Ministero dell’ Interno e fu quindi nominato Direttore ge
nerale dell’ Amministrazione civile.

Appartenne al Consiglio di Stato, al Consiglio per gli 
Archivi del Regno, alla Commissione reale pel Credito 
Comunale e Provinciale e di queste due ultime cariche fu 
Presidente per molti anni.

Nel 1905, fu R. Commissario a Torino - che aveagli dato 
la cittadinanza onoraria. Il 3 giugno 1908 ebbe la nomina 
a Senatore del Regno.

I suoi meriti gli procurarono più tardi la carica di R. 
Commissario di Roma, dove fu, dopo la sua gestione, con
sigliere comunale e poi assessore finché visse.

Educato al buon gusto dei classici ebbe pure vaghezza 
di ricercare e di scrivere intorno alle memorie storiche ed 
alle glorie nolesi.

E non solo alla storia e all’ antica grandezza della sua 
Noli egli diede contributo d’ amore e di lavoro, ma ancne 
si studiò di procacciarle ogni possibile moderno benessere.

Sedendo in Consiglio comunale da molti anni egli in
fatti si adoperò perchè Noli avesse acqua e luce e propugnò 
la costruzione della strada che avrebbe dovuto congiungere 
la piccola città ligustica ai due Vezzi.

Cesare Salvarezza morì nella sua città natale il 13 no
vembre 1915 e le sue esiquie ebbero alte onoranze e sin
cero compianto di popolo.

L u i g i  D e s c a l z i

Spigolando nella vecchia “ Gazzetta,,
Cent’ anni fa.

10 D ic e m b r e  1817.

P a r ig i .  —  V e d e s l  s u i  c a n t i  d e l la  c it tà  e n e l le  b o tte g h e  d e i m e r c a t i  
d a  s ta m p e  u n a  c a r ic a tu r a , la  q u a le  cerc a  d i  c o rre g g ere  c o l lo  sc h e r z o  
g l i  s m o d a t i  a b u s i  c h e  in v a ls e r o  p u r  tr o p p o  in  u n a  d e l le  c la s s i  
p iù  p o v e r e  d e l la  so c ie tà . E s s a  h a  p e r  t i t o lo  lu sso  e m is e r ia .  V i s i  
v e d e  u n a  b e l la  g io v a n o tta , d i  m e s t ie r e  c r e s ta ia , la  q u a le  d o r m e  
in  u n a  so illt ta  a l  s e t t im o  p ia n o  so p r a  u n  p a g l ie r ic c io .  E s sa  h a  in  
c a p o  u n a  m a g n if ic a  cu flla  g u a r n ita  d i  p iz z i .  S o p ra  u n a  se g g io la  
s f a s c ia ta  v ’ h a  u n  r ic c o  c a p p e l l in o  g u e r n ito  d i  f lo r i a r t i l le ia l i .  
S u l l ’ a r m a d io  sg a n g h e r a to  s i  v e d e  u n  in v i to  p er  f e s ta  d a  b a l lo ,  e  
s u l la  f in e s tr a  se n z a  v e tr i  v ’ h a  u n o  s c ia l l e  d i  m e r in o . I p a r ig in i  
d ic o n o  c h e  q u e s ta  c a r ic a tu r a  è l ’ im m a g in e  v e r a  d e l la  v ita  d ì  
m o lte  d e l le  lo r o  c r e s ta ie .

13 d ic e m b r e

Il p r o s s im o  c a r n e v a le  sa r à  b r e v is s im o :  a v r e m o  le  - cen er i i l
i  f e b b r a io , q u in d ic i  g io r n i p iù  p r e s to  d e l l ’ a n n o  sc o r so , e  la  
P a sq u a  il  22 m a r z o , te m p o  il  p iù  v ic in o  a l  p r in c ip io  d e l l ’ a n n o  
in  c u i q u e sta  fe s ta  p o ssa  c a d e r e . E  q u e sta  c o sa  n o n  a v v e r r à  p iù  
ch e  n e l 22 8 0 , c io è  n e l p e r io d o  d i 470 a n n i.

17 d icem b re .

Il 3 d e l c o r r e n te  d ic e m b r e , e c c ita ta s i  u n a  fo r te  b u rra sc a  so p ra  
il p a e se  d i C a m p o sa sc o , c in q u e  m ig lia  so p r a  C h ia v a r i, un  fu lm in e  
d e ’ p iù  t e r r ib i l i  s c o p p iò  su l  c a m p a n ile  d e l l ’ u n ic a  c h ie sa  p a rro c
c h ia le  c h e  iv i  s i  tr o v a , e fu r o n o  ta li  e ta n t i  i g u a s t i  ch e  v i  p r o d u sse ,  
c lic  la  la s c iò  p iù  so m ig l ia n te  a d  u n ’ o r r id a  sp e lo n c a , o a d  un  
e d il iz io  d ir u to  e d e v a s ta to , c h e  a d  u n a  c h ie s a .

E c co n e  q u a lc h e  p a r t ic o la r ità  c h e  r ic a v ia m o  d a  u n a  le ttera  m o lto  
p a te tic a  d e l R etto r e  d i d etta  c h ie s a , t e s t im o n io  o cu la re  e p a rte  
in te r e ssa ta  in  q u e s to  a lllig g en te  a v v e n im e n to . « Il c a m p a n ile , d ice  
e g li, s c a n n e l la to  e p e r fo r a to  in  p iù  p a r t i, c s c o s s o  d a ’ fo n d a m e n ti,  
m in a c c ia  r o v in a . Il te tto  d e lla  c h ie s a  è so t to s o p r a . Il fu lm in e  ch e  
d al c a m p a n ile  s i  è  fa tto  s tr a d a  su l v o lto n e  ό s c e so  da  q u e sto  su l  
s o p r a -c ie lo  c h e  h a  la c e r a to  ed  a b b r u c ia to ;  e s c a g lia to s i  q u in d i s u l-  
1’ a lta r e  m a g g io r e , h a  fa tto  in  m in u t i  p ezz i la  c r o c e  e il  c r o c if ìs so , 
e 1’ a lta r e  m e d e s im o , e h ’ era  d i  m a r m o , lo  h a  r id o tto  in  fr a n tu m i  
e d is p e r s o  p er  tu t ta  la  c h ie s a . Il p a v im e n to  d e l  coro  le  sc a n z ie , 
g li in g in o c c h ia to i ,  i q u a d r i, la  la m p a d a , l ’ a p p a r a to  fe r ia le , e g li  
a ltr i  a r r e d i s a c r i ,  c h e  v i  s i  t r o v a v a n o , so n o  tu t t i  r o tti, la c e r a t i e 
r es i in s e r v ib i l i .  N è  q u i te r m in ò  il  s u o  fu r o r e , c h e  a n z i ro m p en d o  
i l  m u r o  d e l c o r o , e  p a s s a n d o  n e l l ’ a tU g u a  s a g r is t ia , e se g n a ta m en te  
n e g li a r m a d i a p p o g g ia t i  a  d e tto  m u r o , v i  fe c e  a lt r i  g u a s t i, la sc ia n d o
il tu tto  m a ltr a t ta to , e a n n e r ite  o  fu s e  le  s o s ta n z e  m e ta llic h e . F in a l
m en te  tu tte  le  v e t r ia te  g r a n d i e  p ic c o le , in  n u m e r o  d i 22, fu r o n o  
sp e z z a te  f in o  n e ’ t e la i ,  e d is tr u tte . F o r tu n a ta m e n te  e s se n d o  g io rn o  
f e r ia le , e g ià  t e r m in a t i  g l i  u ffiz i d e l la  m a tt in a , n e ssu n o  tr o v a v a s i  
in  c h ie s a . »

20 d icem b re .

L u n a r io  G enovese  de l  Sig. Reginna e Soci.  —  Q u esto  lu n a r io  
ch e  d a  a lc u n i  a n n i  s i  è a c q u is ta to  u n  c er to  c r e d ito , e c iò  ch e  n on  
im p o r ta  m e n o , h a  a v u to  u n o  sm e r c io  c o n s id e r e v o le , per d iv e r s i  
g r a z io s i c o m p o n im e n t i  in  d ia le tto  p a tr io , e p er  l ’ e sa ttezza  d e lle  
su e  n o t iz ie  s ta t is t ic h e ,  so s te r r à  a n c h e  q u e s t ’ a n n o  la  su a  r ip u ta z io n e  
p er  la  s c e lta  e  la  v a r ie tà  in  l in g u a  g e n o v e s e , N o v e lle t te  e P o e s ie  
ita lia n e , la  n o ta  e sa tta  d e ’ F u n z io n a r i e im p ie g a t i  s ì  c iv i l i  ch e  
m ilita r i ,  T r ib u n a l i ,  In te n d e n z e , I s tr u z io n e  P u b b lic a , ecc. E ’ so r 
t ito  ogg i d a  q u e s ta  s ta m p e r ia  e t r o v a s i  p r e s so  lo  S ta m p a to re  F r u g o n i, 
d a l C arfaro  A lb a n i e  d a  p r in c ip a l i  L ib r a i.

L'Officio d'Abbondanza dell’antico Comne savonese

N on m ai, come in  questi g iorn i, il p roblem a del grano, 
del pane ta n to  assillò  la  m oderna società  europea. Essa, per 
fe rre i eventi, s i trovò quasi d isa rm a ta  d in an z i a lla  penuria, 
a lla  speculazione e occorsero leggi, ed itti, provvedim enti mol
teplici perchè, se non  a i  te rm in i norm ali, 1’ econom ia dei popoli 
s ’ avv iasse  a d  uno  s ta to  m eno d isag ia to  e il popolo special- 
m ente non  fosse  co s tre tto  a  r id u rre  d i troppo  il suo alim ento 
prim o, essenziale.

Le nuove, m u ltifo rm i provvidenze, escog ita te  dalle  varie  
nazioni b e lligeran ti, sbocciarono app resso  a  stud i, discussioni 
lunghe e c o n tra d d ito rie  e  a  ta n ti  ap p arv e ro  quali p o rta ti 
de ll’ econom ia p iù  socialm ente m oderna. O r tu tto  questo non 
è com pletam ente vero  e  i  n o s tr i an tic h i Com uni ebbero, nei 
loro o rd in am en ti norm ali, m olto d i quan to  oggi appare  col 
sig illo  de lla  novità . T ra  quei Com uni b rilla  quello di Savona 
e  uno d e i suo i M agistra ti, quello d ’ Abbondanza, fu  l ’ Officio 
d es tin a to  ap p u n to  a  rego lare  il norm ale  e sufficiente p ro w i-  
g iouam ento c ittad ino .

A ttingo, per no tizie precise, a  un Codicetto  secentesco e 
ad a ltro , a s sa i g ran d e , del se ttecento , posseduti da lla  civica 
B iblioteca savonese.

L ’ Officio d i Abbondanza  e ra  rinnovato , ogni anno, il mese 
d i m aggio e  s ’ in sed iava  d ’ agosto, previo  il so lito  giuram ento. 
Gli Ufficiali scad u ti, p e r m otiv i ev identi, non poteano essere 
r ie le tti a lla  ca rica , se non tra sco rso  u n  lasso  di due anni. 
E  non poteano, quindi, f a r  p a r te  del M ag is tra to  i  Gabellotti 
del g ran o  d i R aiba  o dei forn i.

I l  M ag is tra to  doveva ten e r la  c i t tà  p rovv ista  di g ran i 
in  m odo « abbondan te  » e  a l l ’ uopo av ea  faco ltà  d i negoziare 
« in  ogni p a r te  de l m ondo » e  fa r l i  g iungere  con assicurazione, 
perchè  il Com une non corresse  risch i d i so rta . Gli Ufficiali 
potevano to r re  a  cam bio o so tto  a l t r a  fo rm a  le somme ne
cessarie. E ra n o  ipo tecati, nell’ Ufficio, p e r  L. 600 in  « Luoghi » 
del Comune. Q uesto a  cau te la  d i scrupolosa probità. Se ave
vano, ne ll’ esercizio  delle  iloro funzioni, dispendi o danni, 
e rano  in d en n izza ti del pubblico. N el mese, che seguiva alla 
u sc ita  lo ro  d ì ca rica , dovevano ren d ere  i  conti a i Razionali 
del C om une e, ov’ essi riu sc iv an o  pienam ente giustificati, e ran  
l ib e ra ti d a ll’ ipoteca.
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D u e v o lte  a l  m ese co m u n icav an o  a g li  A tiziam  lo  s ta to  della  
lo ro  g es tio n e  e  non p o tev an o  n eg o z ia re  g ra n i  od a ltre  d e rra te  : 
se  olò av v e n iv a , dovevano, p e r u n a  su p rem a  g iu stiz ia  d is t r i 
b u tiv a , f a ru e  p a r te  a i  colleglli. L a  cosa  e ra , però, in  p ra tica , 
a s s a i difficile, dovendo essi s tr in g e re  i lo ro  c o n tra tt i  tr e n ta  
m ig lia  o l tr e  G iovo.

E r a  in  fa c o ltà  de l M a g is tra to  e, p rev io  « placet » del 
G o v e rn a to re  genovese, ob b lig are  i fo rn a i a  provvedersi esc lu 
s iv a m e n te  d a l l ’ Officio. Q uesta  e ra  u n a  sav ia  m isu ra , che, 
a d o t ta ta  a  tem po, dovea  fu n z io n a re  d a  provvido calm iere. 
Sem pre  co ll’ ap p ro v az io n e  del G o v ern a to re , il M ag istra to  po
tev a  p a s s a re  a d  a t to  p iù  g ra v e  e  non m eno u tile  : la  denunzia  
e  la  req u is iz io n e  de lle  g ra n a g lie  p o sse d u te  d a i c itta d in i e 
d a i m e rc a n ti, o ltre  i  lim iti del b isogno norm ale. In  questo  
l ’ Officio e ra  severissim o . E  ch i facev a  fa lsa  denuncia a l 
N o ta io  dell* Officio p e rd ev a  il so p rap p iù  dei g ran i non de
n u n c ia ti  e  a n c o ra  e ra  m u lta to  in  L. 50, più in  a ltre  pene 
d ’ a rb i t r io  d e l M ag is tra to . Si com prende  che il grano , cosi 
req u is ito , e ra  poi d iv iso , in  fo rm a  d i p a n e  e fa rin e , f r a  g li 
a b i ta n t i ,  in  p roporz ione  d e l fabb isogno . In  casi estrem i la  
req u is iz io n e  p o tev a  e sse re  gen era le . L e d e rra te , così req u is ite , 
e ra n o  p a g a te  con un prezzo  equo, fissa to  d a ll’ A u to rità . E ra , 
così, to l ta  ogni p o ss ib ilità  d i p r iv a ta  o pubb lica  speculazione.

L ’ A u to r ità  co m u n a le  —  e se ne h a n n o  esem pi — fissava 
sp esso  le  ta b e lle  d e i p rezzi. I n  caso  d i necessari aum enti, i  
p rezz i p r im itiv i  dovevano  r im a n e re  s ta z io n a r i  p e r o tto  g iorn i. 
L ’ acc re sc im en to  sa liv a  d i o tto  in  o tto  g io rn i e non -più d i 
un  so ldo  a  m ina .

I l  c u s to d e  d e i m ag azzen i d e ll’ Officio aveva la  p iena re 
sp o n sa b ili tà  de lle  d e r ra te  affidategli. P e r  m iglior g a ran z ia  i 
d e p o s iti  e r a n  ch iu s i con d u e  c h ia v i : po ssed u ta  1’ una da l M a
g is tra to , d a l  c u s to d e  l ’ a l t r a .  Q uesti e ra , poi, e le tto  per un 
a n n o  e  non  p o tea  r ip re n d e re  la  c a r ic a  se  non  tra sco rso  un te r 
m in e  d i a l t r i  t r e  an n i.

I l  c a s s ie re  av ev a  a ffid a ta  la  p a r te  co n tab ile  de lla  com pra- 
v en d ita . D a v a  s ig u r tà  d i L. 10.000 e ogni qu indicina doveva 
d e p o s ita re  a l M onte  d i P ie tà  il  d i p iù  o ltre  le L. 9000. A nche
il  c a s s ie re  non  poteva r i to rn a re  a l suo  ufficio se non tra sco rs i 
d u e  an n i.

G li U fficiali d ’ A bbondanza  non p o tevano  avere  p a ren te  
a lc u n o  t r a  le  ca ric h e  re tr ib u ite  de l M ag istra to . D ovevano 
a c c e tta r  la  c a r ic a , p en a  u n a  fo r tis s im a  m ulta , a  m eno che 
non fo sse ro  s ta t i  fu o r i d e i confin i d e lla  Serenissim a  p e r t r e  
m esi c o n tin u i. E r a  lo ro  ca ric o  specia le , continuo, severo  un a  
v ig ilan za  e s tre m a . D iceva un  a rtico lo  d e llo  S ta tu to : « D evono 
s ta r  a v e r t i t i  secondo l’ occasion i e t  occorenze de tem po a lla  
m a li t ia  d i q u e lli  c i t ta d in i  che  fa n n o  com olo d i g ran i e li 
fa n n o  a l te r a r e  in  p reg iu d ic io  d i d e tto  Ufficio e posson c a s ti
g a r l i  con pene  a r b i t r a r ie  con consenso  però  delli A n tian i ».

Q uesto  p ro v v id o  M a g is tra to , le su e  saggie  norm e, ra ffo r
z a te  d a l l ’ a l t r a  leg islazione co m u n ale  r ig u a rd a n te  i fo rn i, la 
R aiba , le  C orporazion i a r t ig ia n e , in flu ì m irab ilm en te  su lla  
v ita  c i t ta d in a ,  im pedendo  fro d i, so p ru s i e sovvenendo a lla  
C ittà  —  com e d icono  a n c o ra  le  c ro n ach e  —  in m om enti d if 
ficili e  fu n e s ti . L a  sap ien za  del leg is la to re , la  p ro b ità  p iù  
sc ru p o lo sa , u n i te  in  un  in te n to  a m p iam en te  sociale, doveano 
esse re  su ffic ien ti non ta n to  p e r  quei tem p i lon tan i, m a f r u t 
tif ic a re  a n c o ra  p rovv idenze  s a lv a tr ic i  p e r i  p iù  ta rd i  nepoti.

F i l i p p o  N obeeasoo .

Schiaffi e carezze alla Superbo
Dal viaggio dell’ Abate Burthelem y  

L e t 'e r a  te rz a  al C o n te  di C ayius
D a  G en o va ,  l i  22  se tte m b r e  1755.

E c c o c i  a G e n o v a , m io  c a r o  C o n te ;  c i s ia m o  da u n d ic i  g io r n i e 
n o n  s a p p ia m o  q u a n d o  n e  p a r t ir e m o . P io g g ie  d i lu v ia l i  c i h a n n o  
c b i u s a  o g n i  s tr a d a . I m a r in a i d ic o n o  c h e  se  p io v e s s e  a cq u a  sa la ta  
c i  c o n d u r r e b b e r o  a  L iv o r n o , m a  c h e  1’ a c q u a  d o lc e  è c o n tr a r ia  a i  
r e m a t o r i .  I G e n o v e s i  d ic o n o  c h e , p er  p r e n d e r e  la  v ia  d i P a r m a ,  
b i s o g n a  p a s s a r e  i l  le t to  d e lla  P o lc e v e r a  c h e  a c a u sa  d e lle  p io g g ie  
è  e s t r e m a m e n t e  in g r o s s a ta . L a s tr a d a  d e l la  r iv ie r a  d i L e v a n te  n o n  
è  p r a t i c a b i l e ;  in f in e , se  v e n is s e  v o g l ia  a l la  p io g g ia  d i c o n t in u a r e  
a n c o r a  d u e  m e s i ,  c o m e  è g ià  c a p ita to  q u a lc h e  v o lta , b iso g n e r e b b e  
r im a n e r e  a n c o r a  d u e  m e s i  a G e n o v a .

M e n o  m a l e  c h e  qui_ ci_ d iv e r t ia m o  u n  m o n d o :  u n ’ op era  m o lto  
m a l e  e s e g u i t a ,  n ie n te  d i b ib l io te c h e , n ie n te  d i a n t ic h ità , to lt i  a lc u n i  
s e n a t o r i  c h e  n o n  a v e n d o  n u l la  d a  fa r e  s o n o , n a tu r a lm e n te , se m p r e  
o c c u p a t i ;  in v e c e  _di in v i t i  a p r a n z o , so n o  g r a n d i b ic c h ie r i d i l im o -  
n a ta  o  t a z z i n e  d i  c io c c o la to  c h e  v i  v e n g o n o  o l i  erti in  o g n i c a s a ;  e

d e l le  c o n v ersa z io n i d i q u attro  o c in q u e ore, dove non s i conversu  
d i n ien te .

Ma b iso g n a  d ire  tu tto :  G enova può so d d is fa re  la  cu r io s ità  di 
u n  fo restiero  p er  q u a lch e  g iorn o . Le ch iese , i p a lazzi, i quad ri, e 
so p r a tu tto  le  b e lle  sta tu e  d el P uget hanno a ttirato  p iù  d ’ u n a  volta  
la  n o stra  a m m ira z io n e . Q uel P uget era un grande p ittore in  scu l
tu r a ;  io  p en so  ch e n e ssu n  a ltro  artista  ha  m a i avu to  un  ingegno  
p a r i a l su o  e n e ssu n o  ha  fa tto  parlare m eg lio  il m arm o. Un nob ile  
g e n o v e se  ci d o m a n d a v a  l ’ a ltro  g iorn o , du buona gu id a , se avevam o  
v is t o  il C atino. In ten d ev a  con  c iò  il Catino d i sm era ld o  conser
v a to  n e lla  c h ie sa  d i S an  L orenzo. « L ’ a b b iam o v ed u to , g li r isp o si, 
m a sen za  p oter lo  toccare  ». D ov ete  sapere, m io  caro Conte, che è 
c h iu s o  con  sette  od  otto  c h ia v i, che v ien  fa tto  ved ere m olto  rara
m e n te  e so lta n to  d op o  u n  cer im o n ia le  r id ico lo .

U na m a rm a g lia  sen za  lin e  a ssed ia v a  la porta d e lla  sacrestia  che 
era  p ien a  di gente d e lla  s te s sa  sp ec ie . Ci a v v ic in a m m o  con fatica .
11 p ia tto  è d i fo rm a  esa g o n a le ;  m a  è tanto p ien o  di fa lle  che vorrei 
sc o m m etter e  c lic  è d i v e tro . N o i non  ci trattenem m o da lasciurci 
s fu g g ir e  i n o str i so sp e tti ; m a d i q u esti n on  p osso  farv en e  parte, 
p r e g a n d o v i in v ece  d i d irm i se  g li sm era ld i h an n o d e lle  fa l le ;  io  
n o n  credo ch e ne a b b ia n o . A b b iam o con osc iu to  qu i un  uom o di 
m o lto  sp ir ito  c d i m er ito , che vo i avete con osc iu to  a P arig i, il 
M arch ese  L o m e llin i, che c i ha fa tto  la  m ig liore  accoglien za  del 
m o n d o . S iam o a n ch e  co lm a ti d i cortesie  e d i a tten zion i del Signor  
d i N e u il ly . H o scop erto  a lc u n i ten ta tiv i d i u om in i d i lettere che 
p a ss a n o  ìa  v ita  a fa r  so n e tti, che n essu n o  legge, m a dei q u ali 
a llo g a n o  i fo r e st ie r i. H o co p ia to  una b e llis s im a  isc r iz io n e  che fìssa
i l im it i  d e l l ’ a n tico  terr ito r io  d i G enova; è an teriore di c irca  cento 
c in q u a n t’ a n n i a l l ’ era v o lg a r e ;  è stata  p u b b lica ta  m a poco esat
ta m e n te ;  b iso g n ere b b e  co m m en ta r la  su i lu ogh i, cosa  che io  non  
fa r ò . O ccorrerebbe per q u esto  percorrere _ le_ m ontagne che sono  
in to r n o  a G enova e cercare g li a n tic h i segni d i confine che, secondo  
l ’ is c r iz io n e , eran o  sta ti c o llo c a t i su  q u e lle  a lture . T u ttav ia  questo  
m o n u m e n to  è u t i le  e m i se r v ir à  fo rse  per determ in are l ’ epoca 
d e l l ’ arco di tr io n fo  d i O range.

L ’Abbè Barlhelcmy  
(Y oyage en  Ita lie  fa it  par ordre du R oi en  1755 
et 1756 -  P a r is , chez A rthus B ertrand, 1810).

** *
Q uesta  c ittà  è m o lto  b e lla , forte , e an tica  cap ita le  d e lla  R epub

b l ic a  d e llo  s te s so  n o m e , su l m are L igu stico , d e lle  p iù  ricch e di 
I ta lia , e d e lle  p iù  a n tic h e  d el m o n d o .... V i è una q u an tità  d i b el
l i s s im e  C h iese .........T ra i l  gran  num ero dei su o i p a la zz i, che sono
n e lla  b e lla  stra d a  B a lb i, s i  d istin g u o n o  q u elli d o lli D urazzi, e 
d u e  d i casa  B a lb i e n e lla  strad a  nuova ve ne sono una quantità  
d ’a s s a i  b e l l i ;  p resen tem en te  s i  sta  facen d o una strada, che un irà  
q u e s te  d u e stra d e , ed  a llo r a  sarà  una b e lla  ved u ta ... .

N uova de tcriz ione  di tutte le Città d ’ Europa.
T orino -  1781.

** *
M a la  v is ta  che in  tu tt i  strap p ò un  grid o  d ’ a m m irazion e fu  

q u e lla  del p a n oram a d i G enova v isto  d a lla  parte d e lla  Lanterna, 
q u a n d o  la  n ave sta v a  per r ien tra re  nel porto! Oh era veram ente  
la  su p erb a  reg in a  d el M ed iterran eo , coi su o i m ille  p a la g i, co i su o i 
v e r d i o l iv e t i, co i su o i v ia l i  d i p in i, d i cedri e d i aran ci, coi su o i 
g ia r d in i tu tti co rs i da lu n g h e  file  di m agn o lie , d i cam elie  e di 
le a n d r i, c o lle  su e  a iu o le  sm a lta te  di m ille  m aniere di fior i:  in som m a  
u n a  v is ta  in  cu i era  tu tto  il p restig io  d ella  terra e del m are.

La Staél d is s e  ch e G enova p areva  fabb rica ta  per un congresso  
d i re . N iu n a  d efin iz io n e  p o treb b e  d ip inger m eglio  questa  b e llis s im a  
f ig lia  d el m are che c o lla  su a  lu n g a  gradazione d i case v estite  tutte  
d e l le  p iù  a lleg re  t in te , p orta  lo  sguardo a p erd ersi là  dove la  
c a p ita le  v a  len ta m en te  m o ren d o  da una parte n el borgo d i San 
P ie r  d ’ A rena, d a ll’ a ltra  n e lle  d e liz io se  co llin ette  d ’ A lbaro.

O lim pia  Sav io -R ossi 
in  R ivista  Contemporanea,  M arzo 1854.

A V V /S O  A I  L E T T O R I

A causa  d e l costo e della  p en u ria

d e lla  ca rta  e, d ' a ltra  p a r te , p e r  non

elevare i l  p re z zo  d i  abbona/nento, d'ora

in n a n z i la  R a ssegn a  s i  pubblicherà

o g n i due m esi.

GLI AM MIN ISTR AT0KI

S ta b ilim en to  T ipografico  FRATELLI PAGANO —  V ico Stella N. 4
G crcute-R eapousabU e VINCENZO TAGINI
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Un uffleio che legge migliaia di giornali !
Molti di voi si dom anderanno: Ma a quale scopo? Pensate un po’ : il 

rostro  nome o quello di uua persona che r i  interessi, è citato dalla stam pa; 
potete voi com perare e leggere tu t t i  i g iornali e tu tte  1« riviste per saper· 
quale di essi lo ha citalo? Oppure: voi stud iate  ua  dato argomento (politico, 
le tte rario , scientifico ecc., ecc.) e vi piacerebbe sapere in quali ptriedioi po
treste trovare artico li su l proposito. Siete voi al caso di procurarvi ta li a rti
co li! A ssolutam ente no. se non vi rivolgete a l l 'E c o  della Stampa · Milano 
che nel 10(H fu fondato appoeta per colm are una ta le  lacuna nel giornalismo. 
Queito ufficio, se siete abbonato, vi r im ette  giorno per giorno articoli rita
g lia ti da giorn ili e riviste, sia che si t r a i t i  di una persona ·  sis d’ ua argo
mento secondo Γ ordinazione che avete dato.

L’ abbonam ento naturalm ente varia  a seconda della quantità di r ita g li; 
eoo L. 12 avrete 5 0  r ita g li;  con L. 1B0 ne avete lO O O . Hon · ’ è limito 
di tempo. L’ A m m inistrasioue tra t ta  però anche a forfait, per »a a a ··, ua 
sem estre ed un trim estre . Per r io 4 r * h t  m rre tra te , aateriori «ieè alla data 
d’ ordinazione, prew i da convenirsi.
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Pianole - Pianola - Piano - Orchestrili»
------ Vendita e affitta lotti mori traforati
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Affitti — Uendite -- Accordature -  Riparaziow

Rappresentante G. DEFERRARI
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Ιν λ μ τ ο κ ιο  Qen cn esc
SI5TETTÌA BREVETTATO KÒRTIN6
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SA LSO M H eG IO RB

Dr. I M I L 1  ANO BONETTI, D irittom  
r u z z i  a i o i o  n. sa·! · c b h g y x  T>Wfo> <M7

M A L A T T IE  
» C U R A T E  N E L L ’IS T IT U T O

—

CURE T0PIG5E — flffezlorf catarriB traili e eroslcbt deirappareceblo rapi
rà torio (rinofaringiti, laringo-traohelll, bronchiti, asma bronchiale). — flffuloal 
cstarroli della coooluBiloa.

CURE GEfiERflhI (Salsoiodlche) — blilallsno (aflezlonl linfatiche oculari, nasali 
e iartogee, micropoltadenltl ecc.). — flrtrltlsmo. — flrterlosdnoil. -  
Dispepsie da atonia gastrica e da ipocloridria.
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