
VISITATORI STRANIERI A  GENOVA

Abbiamo g ià  avuto occasione di s e g n a la re  in qu esta  ^ R iv is ta  a lc u n i 
documenti che s i r ife r ivan o  a lla  s to r ia  d ’ I t a l ia  co n se rva ti in  B e lg io  e 
proseguendo il nostro d isegn o  d i  com u n icare  qu an to  ipiù e ia  p o s s ib i le  
ciò -che interessa la  nostra  terra , v o g lia m o  d a r e  co m u n ica z io n e  d i  a lc u n e  
relazioni di v iagg i fa tt i in Ita lia  d a  s tra n ie r i. A b b ia m o  d i  p r e fe r e n z a  
scelto le  relazioni che in  qualche m odo p o te va n o  a ve re  r e la z io n e  con  
la L igu r ia , riserbandoci p e r  le  a ltre  d i  d a rn e  n o t iz ia  in  s ed e  p iù  o p 
portuna.

I  codici della  B ib lio teca  iReale d i B ru xe lle s  ch e  c o n te n g o n o  le t t e r e
o relazioni d i v ia gg ia to r i in  I ta lia  non  son o  m o lto  n u m e ro s i ed  in  g e 
nerale non m olto in teressanti, m a  a lcu n i d i essi m e r ita n o  d i e s s e re  c o 
nosciuti, specialmente p er a lcuni g iu d iz i esp ress i d a l v ia g g ia t o r e  s u g l i  
usi, sui costumi e su lla  natu ra  d eg li ab itan ti. C o m in ce rem o  c r o n o lo 
gicamente con i l  Codice 15286: «  V o y a g e  d ’ I ta l ie  e t  d u  iLevan it à  con i- 
«  mencer p a r il’ E tat des V en i tiens »  co m p iu to  ned 1651 d a l  c o lo n n e l lo  
Duplessis Lescuyer, fran cese  e m ilita re  d i  p ro fe ss ion e . iLa  r e la z io n e  è 
di (Limitato interesse, perchè il v ia g g ia to re  p o ssed eva  uno s c a r s o  s p ir i t o  
di osservazione ed una  lim ita ta  cu ltu ra  s to r ic o -g e o g ra fic a  e d  e r a  c e r 
tamente negativo in m ater ia  d ’ arte. E ssa  c i  fa  Γ  e ffe tto  d i u n a  a c c u 
rata «trascrizione d i un ca tt ivo  lib ro  s u l l ’ Ita lia . I l  n o s tro  v ia g g ia t o r e  
adunque, dopo aver v is ita to  (Padova, g l i  a b ita n t i d e lla  q u a le  c i t t à  d e 
finisce «  poco cortesi con  g li s tran ieri »  s i recò  a  V en ez ia , V e r o n a ,  V i 
cenza ed attraverso la  Lom b ard ia , p e r -P iacen za , andò a  (M od en a , (R e g 
gio, Bologna, Ferra ra , F irenze, S iena, OLivomo, L u c c a  e f in a lm e n te  
‘ giunse a  Genova. Fu  in  questa c ittà  che i l  c o lon n e llo  s c r is se  q u a lc h e  g iu 
dizio personale. Non scrisse m olto, però, m a  -in o gn i m odo  G e n o v a  io  c o lp ì  
e dopo avere m anifestato una v iv a  a m m ira z io n e  p e r  la  b e l la  c i t t à  t r o v ò  
il tempo d i notare che le  donne genoves i e ra n o  m o lto  b e lle  e d  o/l ló r o  
gusto nel vestire e n e ll’ acconciarsi la  c a p ig l ia tu ra  ta le  d a  r e n d e r le  
più graziose. A  d ifferenza  delle donne d i a ltre  r e g io n i d ’ I t a l i a  le  g e n o 
vesi avevano Γ  abitudine di uscire sen za  a cco m p a gn a m en to  d i  s e r v i  o  
di cam eriere e nei g io rn i d i fes ta  am avan o  di tra tten e rs i s u l la  p o r ta  
delle loro  case in  conversazione o d i p a s s e g g ia re  p e r  la  c i t t à  v e s t it e  con  
gran lusso ed adornate d i (fiori. Del p op o lo , i l  co lon n e llo  s c r iv e  ess ere  
estremamente cattivo con  g l i  s tran ieri, d iffid en te , sen za  p a r o la ,  e  p e l
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suo u m o re  v o le r s i  rendere con form e -alla cattiva  qualità del 6uo terri
to r io  s u l q u a le  r ip o r ta  i  c a tt iv i ed  ingiusti yersi :

M on tagn es  sans .bois 
-mer sans poisson 
hom m es sans fois 
fem m es sans vergogne

che s i  f a  .p rem u ra  di com pletare col moto distico latino scritto contro 
p a p a  ‘G iu lio  I I ,  ligu re.

A v r e m o  o cca s io n e  -di r itro va re  questo ingiusto giudizio sui genovesi, 
n a to  n on  s a p p ia m o  p rec isam en te a  cagione d i quale avvenimento, e fo r
tu n a ta m en te  lo  troverem o  in  s c r it t i d i stran ieri più avveduti e più equi
lib r a t i  d e l c o lo n n e llo  francese. (Questi si trattenne qualche giorno a Ge
n ova , p o i  r ip r e s e  la  v ia  d e lla  'F rancia, m a pochi mesi dopo, imbarcatosi 
a  M a r s ig l ia  p e r  recarsi a  gu erregg ia re  in Oriente, ebbe, durante 
i l  v ia g g io ,  occas ion e  di fe rm ars i in Sardegna, d cui abitanti g li 
s e m b ra ro n o  «  robu sti ed  ab itu ati a lla  fatica  »  mentre quelli della Cor
s ic a  g l i  e r a n o  ap p a rs i «  rudi, poveri ed oziosi ». E dopo aver fissato 
qu esti g iu d iz i  g ra tu it i 'il focoso  colonnello  parte per Γ Oriente ed è a 
sp e ra re  e h ’ e g l i  s ia  sta to  m ig lio re  soldato iche letterato e psicologo.

U n  m a g g io r e  in teresse o ffre  la  «  iRelation de deux pelerinages à 
R o m e  en  1726 e t  1733 »  con tenu ta  nel Codice I I  171 e della  quale non 
s i con osce  1’ au to re . Sapp iam o so lo  che eg li era d i Limbourg. Il belga 
è un  a m m ir a to r e  de lle  bellezze artistiche e naturali dell’ Ita lia , ma an- 
ch ’ e g l i  v i a g g i a  co rred a to  d i n o tiz ie  tratte d a  comuni manuali e riempie 
le ifìtte su e  p a g in e  d i da te  e  d i nom i, d i iscrizion i e d i proverbi, senza 
a b b a n d o n a rs i a.d osservazion i personali. V is ita  molte città, ma Γ  in 
teresse  c h e  o f fr o n o  He sue note è  lim itato.

A  M ila n o  a m m ira , sop ra  tutto, la  ricca b iblioteca Ambrosiana, a 
P a r m a  i-l m a g n if ic o  teatro , a  V erona  il superbo anfiteatro, ma niente 
che lo  c o lp is c a  a  B ergam o, B rescia , Cremona, Piacenza, Modena, Man
tova , V ic e n z a , P a d o va . V en ez ia  lo sveglia  un poco e dopo qualche os
s e r v a z io n e  n on  p ereg r in a  su lla  lib ertà  d e lla  m oribonda repubblica, nota 
che le  d o n n e  s i  m ostrano poco in  pubblico e sem pre col volto quasi com
p le ta m e n te  co p e r to . D e lla  n ob iltà  veneziana parla  con leggera punta 
d 1 ir o n ia , r i le v a n d o  P anacron istico  isolam ento nel quale essa aveva 
c u ra  d i v iv e r e  ed  il tim oroso  ossequio che il popolo de dimostrava, senza 

s t im a r la  e  s e n z a  am arla .
iM a d o p o , i l  v ia g g ia to re  r ien tra  nella sua abituale freddezza, e 

F e r r a r a ,  B o lo g n a , IRavenna, A ncona non gli porgono alcuna occasione 
d i e m e tte re  u n  g iud izio . D el santuario d i 'Loreto fa  una lunga e non 
in te re s s a n te  d es c r iz io n e  e R o m a  stessa, dove si trattiene a lungo, non
lo  scu o te . V is i t a  m usei, g a lle r ie , chiese, monumenti e riferisce e de
s c r iv e , m a  s e n z a  una n ota  personale. Firenze g li apparisce malinconica
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e pur riconoscendo i (tesori «artistrici, (trova  i l  s o g g io rn o  in s o p p o r ta b i le ,  
•specialmente, eg li a gg iu n ge  p e r  co loro  a b itu a t i a  v iv e r e  in  u n a  s o c ie tà  
vivace. E gli fa  p rop ria  Γ  op in ione di u n  u ffic ia le  in c o n tra to  in  q u e l la  
città e là  residente d a  v a r iì  ann i il q u a le  n on  n ascose a l  v i a g g ia t o r e  i l  
dispiacere che g li p rocu ravan o  le  m a n ie re  r ic e rc a te  e le  c o n t in u e  c e r i 
monie dei (fiorentini, specia lm ente d e lle  donn e.

Lucca g li sem bra ancor p iù  tr is te  e  © popo la ta , m a  iL iv o rn o , d o v e  s i  
trattiene tre g iorn i, g l i  s i m ostra  a t t iv a  -con i l  su o  p o r t o  p u ls a n te  d i  
vita, e fra  le altre cose r ile va  la  p a c ific a  c o n v iv e n za  d i g e n te  a p p a r t e 
nente alle più d iverse credenze re lig io se , sp e c ia lm en te  d i  e b r e i  ch e  e g l i  
calcola ascendere a  c irca  4 m ila . iLa t r a v e r s a ta  d a  L iv o r n o  a  G e n o v a  
offre al v iaggiatore una serie d i god im en ti -che lo  d is p o n g o n o  m o lto  f a v o 
revolmente verso la Superba. D i so lito  fr e d d o  i l  v ia g g ia to r e ,  a  c o n ta t to  
della bella 'Genova, si scuote. I l  p o rto  g ra n d e  e p ro fo n d o , Γ  a t t i v i t à  d i 
esso, i palazzi ricchi ed im ponenti, i m a g n if ic i p a n o ra m i lo  r ie m p io n o  
di m aravigliosa am m irazione, lo scu otono, ilo ren d on o  esp a n is iv o . I n 
fatti egli rileva la  m odestia  dei nob ili g e n o v e s i i  q u a li, c o n t r a r ia m e n t e  
a quelli d i Venezia, vanno ves titi in  «nero, s en za  s p a d a  e s e n z a  s e g n i 
che ili distinguano d a g li a lt r i c ittad in i. P iù  eq u ilib ra to  e  m e n o  p r e c i 
pitoso del colonnello francese, il v ia g g ia to r e  b e lg a  r ig e t t a  l a  c o m u n e  
opinione che correva contro i genovesi. 'E g li s c r iv e  in fa t t i  c h e  p e r  Γ  o- 
nore dei genovesi deve d irs i subito  che i l  p r o v e rb io  di q u a le  d ic e  ch e  le  
donne di Genova sono senza vergogn a  e g l i  u om in i s en za  fe d e ,  è  t r o p p o  
generale p er potere esser vera. V i sono  a  G en ov a  p e rs o n e  d i  o n o r e  e d i 
merito come in ogni a ltra  città . L e  d on n e  am a n o  s i la  p o m p a  e la  v a 
rietà degli abiti, m a c iò  non  può a ve re  a lcu n  v a lo re  p e r  e m e t te r e  un  
giudizio così grave. 'Esse portano  d e lle  v es ti a  cerch io  d i c i r c a  q u a t t r o  
piedi di diametro, hanno l ’ab itudine d i cu ra re  m o lto  la  lo r o  c a p ig l i a 
tura che amano di a vere  co lo r g ia llo  o ro  e che le p iù  g io v a n i  o rn a n o  
anche con fili d ’ oro. Ab ituate ad u na  m a g g io re  l ib e r tà  l e  d o n n e  g e n o 
vesi hanno 1’ abitudine d i recarsi so le a  p a s s e g g io , s e n z a  a c c o m p a g n a 
tura, senza cavalieri serven ti, senza s e r v i e s o g lio n o  a n c h e  r e s ta r e  in  
conversazione presso la  porta  de lla  lo ro  a b ita z ion e . F o r s e  p e r  q u e s to  
esse erano state giud icate s fa vo revo lm en te  d a  v ia g g ia to r i  s e n z a  a u to r i t à  
e senza riflessione, m a  giustam ente i l  b e lg a  r i le v a  che t a l i  u s i n o n  p o s 
sono avere alcuna in flluenza su lla  m o ra lità  d e lle  b e lle  g en ove& i, ch e  e g l i  
ritiene non dissim ili da quelle d i a ltre  -città e n az ion i, p iù  l ib e r e ,  p e r  
loro fortuna, e perciò p iù  padrone di lo ro . Se, e g li a g g iu n g e , p u ò  r i t e 
nersi giusto il comune detto che le m o n ta gn e  di G en ova  s o n o  s e n z a  l e 
gname, il resto del dettato non ha a lcu n a  ra g io n e  d i  ess ere  r ip e tu to .

M a ormai il v iagg ia to re  aveva  a p e rto  i l  s e g re to  d e lle  su e  o s s e r v a 
zioni e si trattiene non a  lungo  in torno a lle  a b itu d in i del p o p o lo  i t a l ia n o  
in generale. Tralasc iando 1’ osservazione n on  m o lto  o r ig in a le  oh e  g l i  
italiani g li eiano apparsi troppo p ass ion a li ed anche un p o ’ e s a g e r a t i  
nella espressione, caratteristiche di tu tti i  p o p o li d e l su d , è  d a  p o r r e
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in  r i l i e v o  c h e  e g l i  g iu d ica  i l  popolo  ita liano m olto educato e dolce. M a 
r it ie n e  q u e l la  do lcezza  p iù  apparen te che sostanziale e risente molto 
d e ll ’ a d u la z io n e  e de lla  d issim ulazione. In fine i l  ghiotto viaggiatore, il 
qu a le  fa  u n a  m in u ta  enum erazione dei m ig lior i v in i e dei m ig liori cibi 
gu s ta t i in  I t a l ia ,  r ile va , apprezzandola , la  grande sobrietà del /nostro 
p o p o lo ; q u a l i t à  che anche o g g i g li  è riconosciuta ovunque.

L a  «  co r re s p o n d e n e e  entre u n  fils et ses parents  : Relation d ’ un 
v o y a g e  en  I t a l i e  »  la  quale costituisce il Codice 21760 e che è form ata 
d a lla  c o p ia  d i  15 lettere scam biatesi fr a  un giovane francese ed i suoi 
g e n ito r i,  d a l 27 ap rile  1750 <al 15 gennaio  1751, non offre molto interesse 
p e r  c iò  ch e  r ig u a r d a  G enova. Ign o to  è i l  nome del giovane viaggiatore, 
m a  fo rs e  s i p u ò  ritenere che fosse (Georg Reym u, nome che per opera 
del le g a to r e  è  im presso  n ella  pag in a  in terna de lla  coperta. Certamente 
e g l i  e ra  p a r ig in o ,  perchè le  le tte re  dei suoi gen ito ri sono -tutte datate 
d a  P a r i g i  e d  è  anche certo che tanto questi quanto quelli erano persone 
d i ifìne e d u c a z io n e  e d i is tru zione  superiore. I l giovane dopo aver visi
ta to  M a r s ig l ia  e L io n e  giunse a  Genova il 21 g iugno e la  città d i San 
G io r g io  fe c e  u n a  gran de im pressione su ll’ anim o del francese e provò 
u n a  a m m ira z io n e  ta le che confessa non aver provato neppure dinanzi 
a l la  m a e s tà  d e l le  g ra n d i c it tà  francesi ricordate. Tutto lo colpi profon
d a m en te  : l a  m a g n ific en za  dei pa lazzi, delle chiese, 1’ attiv ità  del porto, 
la  s itu a z io n e  -pittoresca d e lla  b e lla  regina  del Tirreno. M a poco v i si 
tra tten n e  p e r c h è  p r iv o  d i conoscenze e perchè il Marchese Durazzo, al 
qu a le  e ra  «stato raccom an dato  era  assente, essendosi recato a Vienna.

U n  in te re s s e  m agg io re  presentano invece le lettere che troviamo 
r iu n ite  n e l C o d ic e  17902 e che furono scritte d a  una signorina francese 
la  q u a le , p e r  © fu gg ire  le  turbolenze d e lla  rivoluzione, si diresse, al co
m in c ia re  d e l 1793, verso Γ  Ita lia . Ignoto è il nome della viaggiatrice che 
con Γ  a n im o  p ien o  di tr is tezza  e d i dolore abbandonava la patria, ma 
le le t te re  c i  d ic o n o  che essa era  persona colta e sensibile e benché g io
va n e  d i e tà  n on  m ed iocre osservatrice.

M a g g io r e  in teresse presentano p e r  noi le lettere perchè la  francese 
s i t ra tte n n e  v a r io  tempo a  G enova, visse in m ezzo a  quella società, vide, 
o sservò  e con  s in cero  entusiasm o potè cam biare il giudizio sfavorevole 
che a l t r i  le  a v e v a  fa tto  fo rm u la re  sui genovesi.

P a r t i t a  d i  t r a n c ia  adunque e giunta al Reno, in una piccola città 
che n on  in d ic a , la  s ign orin a , trovandosi a lP  albergo, ebbe notizia della 
esecu z ion e  d i re  L u ig i X V I da alcuni ufficiali della  guardia nazionale, 
g iu n ti là  im p ro vv isa m en te  e che vollero che ella  bevesse con loro per 
fe s te g g ia r e  1’ avven im en to . L ’ incidente «spinse la viaggiatrice a ripar
t ir e  a v a n t i  i l  tem po  p restab ilito  e, presa la  v ia  di Basilea, si diresse 
ve rso  G o s ta n z a  e  d i là  verso  T ren to  dove giunse a i primi di febbraio. 
P e r  B e rg a m o , M ilan o , T o rto n a  giunse a  Novi il 12 aprile e la città le 
p a rv e  p o s ta  in  posiz ione triste, m a  trovò m agnifico il Lemo con le sue 
a cqu e l im p id e  e  fresche, lucenti di sassi bianchi come il marmo di Car-
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rara. I l guado del fium e non fu  fa c ile  ed i v ia g g ia to r i ,  l a  s ig n o r in a  e r a  
in com pagnia d i un parente, d ove tte ro  r ic h ie d e re  1’ a iu to  d i  a lc u n i c o n 
tadini, dai quali fu rono p o i in g iu r ia t i, p e rch è  non  c o n te n t i d e l la  m a n 
cia ricevuta. Anzi a lle  in g iu r ie  a gg iu n se ro  an ch e i l  la n c io  d i  s a s s i e  
non pochi atti vo lga ri dei q u a li la  s ig n o r in a  ebbe u n ’ im p r e s s io n e  s f a 
vorevole sulla educazione dei v illa n i. P a s s a ta  la  B o c c h e t ta  e C a m p o  
(Marone il 14 en trava  in  G enova e p r e n d e v a  a l lo g g io  a l l ’ a lb e r g o  d e l 
Cervo, posto in m agn ifica  posizione in  fa c c ia  a l m are . U n  m e s e  in te r o  
si trattenne a G enova ila g iovan e fran cese  d u ra n te  i l  q u a le  eb b e  m o d o  
di osservare non solo  'le bellezze n a tu ra li ed  a r t is t ic h e  d e l la  c it tà ,  m a  
anche i costumi d eg li ab itan ti, la  lo ro  a t t iv ità ,  i l  lo ro  c a r a t t e r e .  D a  u n a  
signora d i -Nizza e lla  fu  presen tata  a  v a r ie  p e rson e , f r a  le  q u a l i  u n  s i
gnore, tal Bensì, banchiere, uom o d i  (fine ed u caz ion e  e g e n t i l is s im o  e 
fu così introdotta n e lla  buona società . lE lla  a m a v a  le  c o n v e r s a z io n i  e  
le feste, m a per m eg lio  com prendere i l  c a ra tte re  d e lla  p o p o la z io n e  n on  
viveva  chiusa nel cerch io  de lle  conoscenze, m a  a m a v a  m e s c o la r s i  a l 
popolo per osservarlo e stu d iarlo , p erch è  v e ra m en te  d e s id e ro s a  d i f o r 
marsi un concetto personale sui g en o ves i e p e r  p o te r  g iu d i c a r  co n  c o 
noscenza di causa. O ttim o s istem a che tro p p o  spesso  è  d im e n t ic a to  d a  
coloro che viaggiano.

Una delle prim e feste pubbliche a l la  q u a le  la  v ia g g ia t r ic e  sussistè fu  
la  processione in onore d i San G io v a n n i a l la  q u a le  in t e r v e n iv a n o  tu tte  
le autorità col doge in  testa, i l  quale «  e ra  v ec ch io  e  b ru t to  » .  I n  c o m 
penso m olto le p iacquero le donne g en oves i, c o p e rta  la  t e s ta  d i  u n  «  m e - 
sere »  che scendeva lo ro  fino a lla  c in to la  e che co p re n d o  l o r o  la  fa c c ia  
aveva cura di lasciarne scoperta  la  p a r te  p iù  in te re s s a n te . E sse  «  s o n o  
generalmente grandi e ben fa tte , hanno un passo  len to  e n o b i le  ed  o c c h i 
di rara  bellezza ». iLa m agn ifica  p rocess ion e  fece  u n a  fa v o r e v o le  im 
pressione a lla  stran iera, s ia  p er la  g ra n d e  q u a n t ità  d i  p e r s o n e , s ia  p e r  
Γ  ordine e la solennità con  la  quale l a  c e r im o n ia  s i s v o ls e . M a  q u a n to  
questa 1’ aveva soddisfatta , a ltre ttan to  la  d is g u s tò  la  c e r im o n ia  «  d e l le  
casasse »  a lla  quale assistè a i p r im i d i m a g g io  e la  la s c iò  in d e c is a  se  
dovesse definirla «  re lig io sa  o bu ffonesca  o d i m ezzo  c a r a t t e r e  c o m e  d i 
cono gli Ita lian i ». F in o  d a lla  m a ttin a  ass is tè  a l la  r iu n io n e  d e l le  c o n 
fraternite, composte d i u om in i con lu n g h e  ca p p e  d i v a r i i  c o lo r i  e la  
faccia  riooperta da un grande cappuccio. A l la  tes ta  d i o g n i  C o m p a g n ia  
m arciava  una persona, spesso d i p r im a  d is tin z ion e , ch e  p o r t a v a  u n a  
pesante imagine, sotto il peso d e lla  q u a le  i l  p o r ta to re  fa c e v a  s fo r z i  
enormi. I  suoi muscoli erano tesi, le  g a m b e  p ie g a v a n o  q u a s i,  s o t to  i l  
grave fardello  e sem brava  che da un m om en to  a l l ’ a ltro , im a g in e  e p o r 
tatore, dovessero p rec ip ita re  su lla  fo lla  che fa c e v a  a la . M a  a l l ’ a p p a r ir e  
della  cattedrale le fo rze  sem bravano r in a sce re  n e l p o r ta to r e  ch e  p r e n 
deva  la  corsa e, senza esitazione, s i s la n c ia v a  d i co rsa  v e r s o  l a  s c a l i 
nata  della chiesa, s fo rzandos i di e n tra rv i. Q u ando  g l i  r iu s c iv a  g l i  a p 
plausi e le grida d i g io ia  e di en tusiasm o r is u o n a v a n o  d a  o g n i p a r te .
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I p re t i in se lvan o  dal coro  per ricevere il vincitore che riceveva anche le 
c o n g ra tu la z io n i d e i sei sen a tori che sedevano sotto un ricco baldac
ch in o  in a lz a to  presso la  po rta  del tempio. Questo era trasform ato ad
d ir i t tu r a  in  u n  teatro, perchè i clam ori, le g r ida  scomposte risuonavano 
da  o g n i p a r te ,  turbando la  san tità  del luogo. iLa viaggiatrice rimase 
v e ra m e n te  m a r a v ig l ia ta  de lla  strana  funzione che le dispiacque, come 
le  r im a s e  p o c o  s im patica  la  p a rte  quasi buffonesca che vi facevano i 
s en a to r i, i  m e d es im i, nota  la  scrittrice, che qualche giorno avanti aveva 
ved u to  s e v e r i  e d ign ito s i a fianco del doge. M a essa comprende che ogni 
paese h a  le  p ro p r ie  usanze e non insiste troppo.

O g n i g io r n o  ila c ittà  si r iv e la  interessante a ll ’ osservazione della 
s tra n ie ra  la  qu a le , scrivendo d e i pa lazzi splendenti di magnificenza dei 
D u ra zzo , d e i B a lbo , dei B r ign o le  e a ltre ricche e nobili fam iglie, con
c lu d ev a  «  ch e  poch i so vran i hanno pa lazzi così sontuosi ». Anche 
«  V a lb e r g o  d e i  poveri »  la  co lp ì, ma rimase d isingannata visitandolo, 
p e rch è  t r o v ò  ch e  «  g l i  am m a la ti sono m al nutriti, poco curata la  pu
liz ia , in  p e s s im e  cond izion i la  b iancheria  ».

F r a  i lu o g h i di d ivertim en to  ricorda *< la  sala degli spettacoli » che 
tro vò  p e rò  «  m ed iocre  e m a l d ip in ta  » e fu oltremodo m araviglia ta  che 
«  i g e n o v e s i che hanno cu ra to  tanto la  m agnificenza dei loro palazzi 
«  a b b ia n o  tra scu ra to  questo ed ilìzio . »  M olto la  interessò però lo spet
ta co lo  a l q u a le  assistè. G ià  du ran te  la  sua perm anenza a f i l a n o  la  v iag
g ia t r ic e  a v e v a  avu to  occasione di udire al teatro San Carlo Γ opera 
b u ffa  «  I l  m a tr im o n io  segreto  »  del napolitano V iganon i e fu contentis
s im a  d i a s s is te re  d i nuovo a lla  d ivertente rappresentazione e di udire 
a n c o ra  u n a  v o lta  «  il celebre V igan on i che canta con la  bella Parin i, la 
voce  d e l la  q u a le  s i unisce a quella  d i questo amabile attore. »  Varie 
v o lte  e l la  a n d ò  a l tea tro  ove i genovesi in tervenivano numerosi, con 
g ra n d e  s fa r z o  d i vesti e d i acconciature, m a non sembra con molta at
ten z io n e , p e r c h è  la  francese nota  che «  nelle loro  logge parlano sì forte 
che le  p iù  b e lle  a r ie  non s ’ intendono. Si applaudisce V iganoni che lo 6i 
s a  che lo  m e r ita  sem pre, m a non per essere stati colpiti dalle sue me

lod ie . »
A m m e s s a  f r a  la  m ig lio re  società la  v iagg ia tr ice  intervenne anche ad 

un  p ra n z o  o ffe r to  dai P a lla v ic in i e fra  g li in v ita ti erano anche i due 
d o g i :  i l  m a rc h e s e  Cam biaso, a llo ra  in  carica, ed il marchese Durazzo, 
s ca d u to  e p a d re  d e ir  osp ite, T eresa  iBallavicino, la più bella donna 
d i G e n o v a  e ch ia m a ta  d a  tutti «  la  be lla .» In  queste riunioni, sia al 
te a tro , s ia  n e lle  p r iva te  fa m ig lie  o al c ircolo  de i negozianti, la  francese 
potè r i le v a r e  ch e  la  lin gu a  ita lian a  non era  molto impiegata, ma di pre
fe r e n za  e r a  u sa ta  qu ella  francese, m entre il popolo si serviva di un 
g e rg o  s p e c ia le , arm on ioso, m a difficile. iLa permanenza della signorina 
a  G e n o v a  fu  de lle  più  p iacevo li e le sue lettere mostrano la  soddisfa
z ion e  ed  i l  p ia ce re  da  le i p rovato . E lla  aveva  vissuto intimamente la 
v ita  de i g e n o v e s i, d e ll ’ a lta  e della  m edia classe ed in tutti g li abitanti
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aveva riscontrato una innata  cortesia, u n a  a n n a s ilità  c h e  l ’a v e v a  e n tu 
siasmata. Ovunque e ra  s ta ta  bene a cco lta ; s ia  che a v e s s e  d o v u to  r i v o l 
gersi alla polizia per o ttenere il perm esso  d i s o g g io rn o  ch e , s e c o n d o  i  
regolamenti, era ohbligo fa re  r in n u ova re  o g n i q u in d ic i g i o r n i ,  s ia  s i  
fosse recata in circoli od  in  botteghe; o vu n q u e  a v e v a  t r o v a t o  l a  m e d e 
sima spontanea gentilezza. 'Gli uom in i, s o g g iu n g e  «  h a n n o  u n ’ e s t r e m a  
cortesìa per tutte le donne e se come q u es ti s ig n o r i  im m a g in a n o ,  i l o r o  
omaggi potessero fa re  la  fe lic ità  di n os tro  sesso, è  a  G e n o v a  c h e  o c c o r 
rerebbe venire a cercarla . »  L a  v ia g g ia t r ic e  n on  d im e n t ic a  d i  r i l e v a r e  
che questo trattamento lo  trovò non s o la m e n te  f r a  i n o b i l i  s i g n o r i ,  f o s 
sero essi i Pa llavicin i, i Cam biaso, i D u ra zzo , i  L o m e ll in i,  d a i  q u a l i  u l t i 
mi fu anche invitata a  «Pegli ed a iC o rn ig lia n o , m a  in  tu t t i  i c e t i  d e l la  
popolazione ed anche v is itan do  le ch iese a v e v a  tro v a to  n o n  s o lo  u n  b e 
nevolo compatimento p er la  sua cu rio s ità , che q u a lc h e  v o l t a  d is t u r b a v a  
•anche il culto, ma spontaneo a iu to «con in d ic a z io n i e s p ie g a z io n i  p r e 
ziose intorno ai tanti tesori a rtis tic i ch e  in  esse si c o n s e r v a v a n o .

L ’ora di abbandonare la  be lla  c it tà  si a v v ic in a v a  e la  l e t t e r a  d e l 
13 maggio, con la quale la  s ign o rin a  a n n u n z ia  a l l ’a m ic a  P a o l i n a  la  
prossima partenza, è  una vera  m a n ife s ta z ion e  d i s im p a t ia  p e r  i  g e n o 
vesi. «  Dobbiamo, scrive, render g iu s t iz ia  a i g e n o v e s i-  L i  a b b ia m o  t r o 
vati più cortesi e meno superstiziosi d i q u e llo  ch e  ce l i  a v e v a n o  r a p p r e 
sentati. (Ci hanno fa tto  g ra n  cortesie. E cco  q u e l che p o sso  d i r e  d i  q u e 
sta nazione così disprezzata anche d a g li  a lt r i  ita l ia n i.  B is o g n a  p e r  c o 
noscerla fare un lungo sogg iorno  in m e zzo  ad  -essi, a v e r e  d e g l i  a f f a r i  e 

viverci. »
La  francese prese il g io rn o  dopo la  v ia  d i T o r in o , m a  t r o v ò  l a  c i t t à  

malinconica, senza d ivertim en ti a causa d e g li  a v v e n im e n t i d i  F r a n c ia ,  
mentre g li abitanti le sem brarono «  di fìs ic o  p o co  fa v o r i t i  in  c o n f r o n t o  
agli altri italiani. » /Durante i 15 g io rn i d i p e rm a n e n za  n e l la  c a p i t a le  d e l 
Piemonte ella visitò m onum enti e pu bb liche e p r iv a te  p in a c o t e c h e ,  v id e  
con ammirazione Superga, m a si ann o iò  m o r ta lm e n te  e, s e n z a  o s a r e  d i 
emettere un giudizio su i torinesi, r ip rese  la  v ia  d i M ila n o  n e l la  q u a le  
città si era già trattenuta quasi tutto il m ese  d i  m a r z o  e q u a lc h e  g i o r n o  
di aprile. Questa volta la  francese v i si tra tte n n e  un  m ese  in t e r o ,  m a  s i 
era in piena estate e la  c ittà  m ancava  d i d iv e r t im e n t i;  m o l t e  p e r s o n e  
erano partite e le conversazion i erano  in te r ro t te .  A n ch e  la  p o l i t i c a  a v e 
va contribuito a  turbare la  v ita  c ittad in a  ed  i p a r t ig ia n i e g l i  a v v e r s a r i !  
della Francia erano num erosi e caldi. F o r tu n a ta m e n te , d u r a n t e  la  p r i 
ma permanenza, la v ia g g ia tr ic e  aveva  a vu to  o cca s io n e  d i  c o n o s c e r e  i 
milanesi e la gaiezza del carneva le  e d e l c a rn e v a lo n e  le  e r a  s t a t a  p r o 
pizia per frequentare teatri, c irco li, ass istere  a  fes te  p u b b lic h e  e p r iv a t e ,  
per intervenire a conversazion i, «  —  I m ila n e s i, s c r iv e , c h e  r iu n is c o n o  
la cortesia e la grazia  francese con la  b o n o m ia  ted esca , r e n d o n o  p ia c e 
vole le loro città. » iLe donne le sem b ra ron o  «  g e n e ra lm e n te  b e l le ,  c o n  
fisionomia molto espressiva, occhi neri e v iv a c i » ;  m a  n o n  le  s e m b r a 
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rono  a v e r  m o lt o  gusto nel vestire, sebbene indossasse i o  vesti di valore, 
m a g e n e r a lm e n te  «preparate in  m odo «  che tolgono loro l ’ eleganza e la 
sn e llezza . »

D op o  u n a  p ia cevo le  perm anenza  nella regione dei laghi a i prim i di 
se ttem b re  s i r e c ò  a B ergam o  ove trascorse circa  venti g iorn i in ottima 
co m p a g n ia , d iv e r ten d os i m olto  a i numerosi spettacoli pubblici. Sulla 
p ia z za  ^specia lm en te potè assistere a  numerosi spettacoli b izzarri: teatri 
d i m a r io n e tte , fen om en i p iù  o m eno autentici ed una fo lla  di ciarlatani, 
d i in d o v in i,  d i em p ir ic i, d i -chiromanti. Un bergamasco soddisfece la  cu
r io s ità  d e l la  s t ra n ie ra  m a ra v ig lia ta  d i veder permesso che tanta gente 
s fru tta sse  la  s e m p lic ità  um ana e le spiegò «  che era necessario a lla  re
p u b b lic a  v e n e ta  d i perm ettere tutto ciò per lasciare il popolo in una 
specie  d i s tu p id ità  e di d is tra r lo , perchè non pensasse a ll ’ oppressione. » 
M a  o ltr e  q u e s t i spettacoli B ergam o le o ffrì, nel suo teatro da poco co
s tru ito  e  che d isg ra z ia tam en te  qualche anno dopo doveva esser preda 
de lle  fia m m e , d e i m agn ific i spettacoli nei quali aveva  parte importante 
«  il fa m o s o  M a rch es i, conosciuto in  tutta Europa e che faceva i.1 ruolo 
d i P ir r o  d e l  M etas ta s io  » ,  e che la  entusiasmò con la sua bella voce. 
S u lla  p o p o la z io n e  di B ergam o la  v iagg ia trice  non emise giudizi parti
co la r i. L e  d o n n e  le sem brarono brutte, grosse, gozzute. Gli uomini non 
le s e m b ra ro n o  m o lto  zelanti, m a  accom pagnava il proprio giudizio da un 
forse , d ic h ia ra n d o  che esso non aveva  gran valore, perchè basato solo 
su lla  c o n d o tta  de l m archese R ota, avaro possidente agricolo, il quale 
a v e v a  in v ita to  la  s ign o rin a  ed a ltre  signore a visitare i suoi ricchi po
d er i e n o n  a v e v a  o fferto  lo ro  n è un bicchiere d ’ acqua, nè una frutta. 
In  com p en so  le  osp iti, fra  i sosp iri del vecchio arpagone, g li avevano 
m angiari o  u n a  buona qu an tità  d ’ uva della  quale le sue vigne erano 
ca rich e .

L a  c o rr isp o n d e n za  fin isce; la  v iagg ia trice , che era stata raggiunta 
da u n a  su a  s o r e l la  che a b ita va  F irenze, s ’ incamminò verso la Toscana 
e la  su a  u lt im a  -lettera p o rta  la  da ta  da L ivorn o  del 24 ottobre ed è vera
m en te s p ia c e v o le , perchè, come abbiamo visto, le lettere erano dettate 
da  u n a  p e r s o n a  sensib ile  che possedeva inoltre in quantità non trascu
ra b ile  un  o t t im o  equ ilib rio  d i g iud izio .

In u t i le  tra tten e rc i in to rn o  a l Codice //. 3787 il quale contiene la re
la z io n e  d i  u n  v ia g g io  com piu to nel 1857 dal Barone di Begeurieux de 
L a n g u e s s a in t  d i Mons. L a  be lla  legatu ra  che chiude le insipide pagine 
de l n o b ile  s fa c c en d a to  è la  so la  cosa che può interessare. Eppure il ba
ron e  b e lg a  v is it ò  le iso le Borrom ee, M ilano, Verona, Vicenza, Padova, 
B o lo g n a , F ir e n z e , (Napoli, Pom pei. E gli fu anche a Genova e per dare 
u n ’ id e a  de l v a lo r e  d e lla  re laz ione c i lim itiam o a riferire  la interessante 
n o t iz ia  che i l  v ia g g ia to re  ci dà su lla  città d i Saai G iorgio. Egli notò che 
il n u m ero  d e g l i  ab itan ti era, a  quel momento, di 100.834. Esattamente ! 

nè u no  p iù ,  n è  uno meno

Bruxelles , m arzo 1928. M AIR IO BATTISTI NI
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