
SPIGOLATURE E NOTIZIE

L a p i t t u r a  g e n o v e s e  d e l l ’ o t t o c e n t o  è il lu s tra ta  d a  Orlando Grosso in  « Emporium »
1926 fascic. d i Maggio. L a sintesi Iche al 'lettore me è  offerta è assai efficace. LI volume 
è ricco d i illu straz ion i.

* * *
S u l  t r a v a m e n t o  c h e  e b b e  M a rc o  P o l o  n e l l a  s u a  p r i g i o n i a  a IGe n o v a  dopo la battag lia  

di O urzola del /1923, si occupa am piam ente J anuerisìs tnel Corriere iMercantile di Genova 
(V enerdì-sabato '17-18 isettembre 1926). L’a. fa  su a  l ’opindone -del Baldelli Boni, e cioè 
che il Polo fu  .tenuto dai genovesi « non come prig ioniero  »ma boone un caro ospite ».

* * *
S u l l e  c o l l e z i o n i  a m e r i c a n e  d e l  p a l a z z o  b ia n c o  dovute a lla  in iz ia tiva  di Monsignor 

Magnasco, Arcivescovo di Genova, che con l'appoggio del P apa  Leone X III, indirizzò 
le Missioni ca tto liche  de 11'A m erica a lla  preziosa racco lta  del m ateria le  preistorico 
ed etnografico delTiAmerica, t r a t t a  a  lungo èulla r iv is ta  « Le Vie d ’ Ita lia  e  dell· Ame
ric a  la t in a »  an n o  XXXII, N. 9, Milano settem bre 1926, O rlando Grosso illustrando 
il m a te ria le  raccolto .

*  *  *

D ella s t o r ia  d e l l e  f o r t i f i c a z i o n i  d i  C h ia v a r i  n e l  1607-8 si occupa A rturo  Ferretto  
in « I l  Mare » (25 Settem bre - 2 O ttdbre 1926).

*  *  *

Janueiisis nel Corriere M ercantile del 6 o ttobre 1926 rievoca l'a rrivo  a  Genova il 
5 o ttob re  1376 di S .  /C a t e r in a  da  S i e n a . S ’indu<gia «quindi a  parla re  a  lungo della casa 
dove la S an ta  dim orò {per c irca  un mese.

* * *
Sui l u o g h i  d o v e  a v v e n iv a n o  l e  d e c a p i t a z io n i  e  l e  i m p i c c a g i o n i  a G e n o v a  nel eec. XVI, 

t r a t t a  in  u n a  in teressan te  dissertazione condotta su documenti dell’Archivio di Stato 
di Genova, Januensis  nel Corriere Mercantile del 27-28 ottobre 1926.

* * *
U n notevole docum ento inedito, 1’ I n v e n t a r io  d e l  C a s t e l l o  d i P o r t o f in o , è s ta to  pub

blicato  in  « I l  Ma/re » del 9 O ttobre 1926 da  A rturo F erretto  che s tu d ia  nello stesso 
artico lo  e  in  a lt r i  successivi, del 16 Ottobre, del 23 Ottobre, del 6 Novembre, le Cro
nache di Portofino.

*  *  *

I l lu s tra  u n a  g lo ria  rapa ilese : B r ig id a  M o r e l l o  « S p o s a  a l l ’ A m o r  c r o c i f i s s o » (1610- 
1679) lA. F e rre tto  in  « I l Mare », 30 O ttobre 1926.

* * *
G a s p a r e  I n v r e a  è  rievocato  i n  u n  gustoso articolo d a  iF . Ernesto Morando, Lo scritto 

è ap p arso  nel « Lavoro » Ilei 31 o ttobre 1926.
*  *  *

L ’a n t ic o  c e n o b io  d i  s . N ic o l ò  d i  C a p o d im o n t b  (in quel di Camogli) è  il tem a d ’uno 
sc ritto  di A. F e rre tto  (« Il C ittadino» 9 Novembre 1926). In  ceso non passate in rapida 
rassegna le vicende deH 'insigne edificio.

*  *  *

In to rno  a i p r i m i  p a l a z z i  d e i  P o d e s t à  d i G e n o v a  n e l  s e c o l o  x i i i  fornisce qualche pre
cisa  no tiz ia  A rtu ro  F erre tto  («I l  C ittad ino», 2 Dicembre 1926). Di uno di questi pa
lazzi riproduce la  veduta  prospettica nel progetto Terenzio, illustrando un breve a r 
ticolo sui Podestà a Genova di M ario G . Celle, Vita e Scuola (16 Febbraio 1927).
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* * *
ri, / Ì L r l o  L l?y-TIJ iLLA Μ05Τ1Λ DARTE m a r i n a r a » p a rla  brevem ente G. Orbeni in «Giornale
e  il G rosso” f r a  e ° Vf fm'bre 1926)* Λ· G· «aoit agata , Γ Olivari, il Bacheri, Rubaldo MereHo 

U rosso , t r a  t  (p itto ri, e  ideali monitori M icheletti e «Galletti vi sono ricontati.
*  *  *

<Kapa.Ilo, 4 Dicembre 1926) d à  am p ia  notizia d ’u na  prim izia pubblicata
, ,, TLstoforo Colombo di Borna. Si t r a t ta  d ’un  i m p o r t a n t e  s tu d io  C o lo m b ia n o

r e d a t to  a  R a p a llo  p e r  la  « C u ltu ra  Latina», d i Cuba u na  Bivi s ta  d ’apostolato scien- 
tiflco e  p a t r io t t i c o  fo n d a ta  ad H ab an a  d a l Dr. F. F. Falco.

* * *
In to rn o  a  « I l  P o e t a  B a r t o l o m e o  F a l a m o n ic a  b  la  s u a  f a m i g l i a », scrive « Januen- 

sie » in  : C orriere  M ercan tile  7-8 Dicembre 1926. L 'A utore riassum e e  com pleta quanto 
n e  sc r isse  g ià  lo  S p o to rn o . Non c ita  però il recen te  studio di S. Caram ella compareo 
n el vo lu m e  « D a n te  e  la  L ig u ria» , che sul F. ai può considerare uno studio defini
tivo. In te re s s a li  ta in v ece  ι  docum enti su lla  fam iglia del Fallam onica.

* * *
D b  l a  m t t s t c a  b  d e i  m u s i c i  i n  G e n o v a  n e l  s e c .  σ τ  t r a t t a  « Januensis  » i n  : .  Corriere 

M ercan tile  » 2 3 -2 4  a g o s t o  1 9 2 6 ) .

*  *  *

« J a n u e n s is  » r ic o rd a  in  «C orriere  M ercan tile» , del 11-12 Dicembre 1926 alcune 
'« C u r i o s i t à  d i  s t o r i a  g e n o v e s e » . R appresentazioni con (Marionette, beghe t r a  Albergar 
to ri, l ’a rd i to  t r a s p o r to  m eccanico d i tu t t a  in te ra  l ’abside d ’u na  anGca Chiesa dei 
D o n a  ecc. sono a l t r e t ta n t i  cap ito le tti d e ll’artico lo  assai interessante.

* * *
La -figura d i A n d r e a  D o r ia  lum egg ia ta  d a  V ittorio  D’A ste in  u na  sua conferenza 

te n u ta  a l l ’ U n iv e r s i tà  P opo lare  di Genova è, con un buon riassun to  della stessa, r i
p ro d o tta  in  : « C o rriere  M ercantile » 14-15 Dicembre 1926.

*  *  *

A rtu ro  F e r r e t to  i l lu s t r a  in u n a  se rie  d i articoli {« I l  C ittadino » di Genova: 11 
D icem bre 1 9 2 6 , 7 G en n a io , 1 Fefbbraio 1927 , parecchie M is s i o n i  t e n u t e  d a l  P. R b g n b r i 
in  v a r ii  p ae s i d e l G enovesato. Lo stesso, nel medesimo G iornale (8 Febbaio 1927) r i 
co rd a  in  u n a  r a p id a  m a  vivace illu s traz io n e  i p rim ordii de lla  Abbazia di 8. B arto
lomeo dell F o s s a to  (S am pierd  a rena) colà fo n d a ta  dai Vallomforosani.

*  *  *

S u l l e  a n t i c h e  u s a n z b  d e i  g e n o v e s i  sono oomjparsi nel «C ittad ino» vari artiooli 
t r a t t i  d a l l ib ro  d i E m ilio  P an d ian i « V ita  p riva ta  genovese nel Rinascimento», voi. 
47 deg li A t t i  de lla  oc. LUj. di S toria  pa tria  - I l mercato dei panni nella Genova d*l 
R in a sc im en to  (15 D icem bre  1926), P anni e broccati nella v ita  della Superba  (22 Di
cem bre  1926).

* * *
E v ocando  fu  « I l  C ittad ino  », 17 e  21 Dicembre 1926, ìe ricordanze musicali κβΐ secolo 

XVII, A r tu ro  F e r r e t to  t r a t t a  della  m u s i c a  d i p a l a z z o  e  d b i m u s i c i  n e l l a  p r im a  m e t à  

d e l  s e c o l o  xvii. D i q u e s ti r ic o rd a : G iacom o Rosa di Parm a, Agostino Tirasse, Taddeo 
B erto lo tto . S im o n e  M oLinari ed a ltr i .

* * *
P a r la  d i G andoltw  rife rendo  alcun i grrstosi episodi in tr e  interessanti pun tate  

A m edeo P esc io  in  « Π  Mare », 18-24-31 Dicembre 1926.
* * *

U n cen n o  b io -b ib liog rafico  di u n  l e t t e r a t o  l i g u r e  d i  b u o n  g u s t o  (il sacerdote Dott- 
Ma tte o  O tto n e llo ) a  f irm a  P ao lo  L ingueg lia  si legge nel « Π Cittadino », 21 Dicem
b re  1926.
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* * *
Col tito lo  « L a S u p e r b a  n e i  s u o i  t r a f f i c i  d ’ o l t r e m a r e  » E. P and ian i fa  in  : » Cittadino », 

(27 dicem bre 1926) u n a  ra p id a  m a esaurien te  rassegna dei più im portan ti commerci 
genovesi in  L evante. (Non solo traffici e  commerci vi sono illu s tra ti m a anche dei mezzi 
di tra sp o rto  è  t r a t t a to  con ab bastanza  diffusione nel Jbreve scritto , tr a t to  dal volume: 
« V ita  p riv a ta , eco. ».

*  *  *

N e l l ’ « A r c h i v i o  S t o r i c o  d i  C o r s i c a » ,  A n n o  I I , o t t o b r e - d i c e m b r e  1926, G i u s e p p e  M i

c h e l i ,  © o t t o  i l  t i t o l o  i  M a r c h e s i  L i g u r i  e  l a  c o n q u is t a  d e l l a  C o r s ic a , r i a s s u m e  e d  a n a 

l i z z a  c o n  p a r t i c o l a r e  r i f e r i m e n t o  a l l a  s t o r i a  c ò r s a  l o  s t u d i o  p u b b l i c a t o  n e l l a  n o s t r a  

R i v i s t a ,  l ’a n n o  I , d a  U. F o r m e n t i n i .  Nuove ricerche intorno alla Marca della Liguria  
O rientale. Q u e s t o  s t e s s o  s t u d i o ,  p e r  q u a n t o  r i g u a r d a  l a  b i o g r a f ì a  d e l  m a r c h e s e  a m m i 

r a g l i o  A d a l b e r t o  d i  L i g u r i a ,  è  c o m p e n d i a t o  a n c h e  d a l l a  R ivista  M arittim a , R o m a ,  

M i n i s t e r o  d e l l a  M a r i n a ,  16 6 e t t .  1926, p p .  706-9.

*  *  *

In to rn o  ag li U si e  c o s t u m i  p e c u l i a r i  d e l l a  c it t à  d i  IR e c c o , a lle  tsue industrie  ecc. 
p a r la  am p iam en te  in  un ^brillante s tud io  U lderico Tegani nelle Vie d ’ Ita lia  e doli A- 
m erica la tina  (anno XXXII, N. 12, M ilano dicem bre 1926) in tito lando  l ’articolo  « Recco 
paese giocondo».

*  *  *

Raffaello Conti nell’ « Idea M arinara  » (Dicemibre 1926 — Vedi Minerva, R ivista delle 
Riviete, 16 F ebbraio  1927) indaga  le ragioni dello spopolamento degli is titu ti nautici 
e  consig lia le opportune riform e. — Giuseppe G\onni, in  Caffaro, 16 Febbraio 1927, 
accenna a lle  orig in i della Scuola Superiore N avale di Genova ed ai suoi benemeriti 
fondato ri, i t r e  ilu s tr i genovesi A ndrea Podestà, Sindaco di Genova, Cesare Cabella 
re tto re  dell’ U niversità, S tefano C astagnola m inistro  dell’A gricoltura.

*  *  *

Achille De R ubertis, studiando II processo Manzoni — Le Monmier (Documenti 
m anzoniani in  Bibl. rara , Terza Serie, LXIII, Soc. An. Ed. Francesco Perrella , Na
poli, 1926, p . 39 e  sgg.), ci fa  conoscere le argom entazioni filosofiche e guiridiche con 
le qua li G irolam o Boccardo, p e r invito  dell’editore fiorentino, sostenne la  legittim it 
de ll’edizione dei Promessi Sposi d ivu lgata  nel 1845, e alle quali il Manzoni stesso con 
trappose le sue ben p iù  valide ragioni ne ll’opuscolo in tito la to : Lettera di Alessan 
M anzoni al Sig. Prof. Girolamo Boccardo intorno a una questione di così detta  pro
prietà  le tteraria , Milano, Redaelli.

*  *  *

Nel B olle ttino  di Paletnologia Ita liana, XLV, 1925 [m a 1926], Luigi P ern ier studia 
i? depòsito di bronzi trovati a  P a rian a , presso Massa, del quale aveva già dato no
tiz ia  il G iam paoli nella riv . I l  Marmo, 1924. I l P. conclude i bronzi di P a rian a  co
s titu ire  un  complesso omogeneo e  ciascuno d’essi (tranne le fiocine) trovare riscontro 
in  esem plari del con tinen te  ita liano , databili a lla  fase più recente della civi 
enèa. L a  s tre tta  relazione che il P. trova fra  i bronzi di Massa e  quelli di Limone 
(presso Livorno) e ra  s ta ta  g ià  supposta da U. Form entini (Mem. delV A cc. Lumgmnesc 
di ‘Scienze G. Capellini, anno V II, 1926, p. 30) come un indizio del riflusso di genti 
liguri d a lla  valle  del Po  verso il T irreno, attraverso  l ’Appenino.

* * *
Negli « A tti della Società Piem ontese d’Archeologia e Belle A rti » Volume II I , 

(Bene V agienna Tip. F. Visso, 1926) Piero Baroncelli, pubblica un esauriente R e p e r t o r io  

d ì r it r o v a m e n t i  e  s c a v i  d ’ a n t ic h i t à  p r e r o m a n b  a v v e n u t i  in  P ie m o n t e  e  L i g u r i a , con per
spicue illu straz ion i e  largo corredo bibliografico; guida utilissim a © necessaria per lo 
6tudio della p re is to ria  ligure.

*  *  *

I l  3 o ttob re  1926 è s ta to  inaugura to  a  Firenze in  presenza degli am ericanisti ac
corsi dal Congresso di Roma, il monumento dedicato a lla  mem oria di Paolo Manto-
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gazza ίι<ϊ \^ c o r t i le  ,del Museo N azionale di Antropologia e  di Etnologia d a  lui fondato 
, Λ fam oso  palazzo non finito degli Strozzi. Sul monumento disegnato

C°? ,, Γα*  e  eg a^ za  d a l P rof. P. F o n tan a  di Lerici insegnante di Storia dell'A rte
i i  i 'BolJe •A-r ti  dli F irenze, e  arm oniosam ente intonato con le linee

x fm e n e s1 °  sp icc^  u n  busto in  bronzo del Mantegazza, pregevole opera d 'arte  di E.

I1r>K<)fttC^ e  t*n a 'gnifìo°  P ro f· Buroi, il Prof. Mochi d iretto re  del Museo e il Sindaco 
sen. ro  . a n b a sso  rievocarono dinanzi a i convenuti la  bella  figura di Paolo Man- 
togazza  s c ie n z ia to  o  d ire tto re , accennando a i suoi viaggi nell’America meridionale, 
n e  n  ìa  e  111 L a p p o n ia : a lle  rice rch e  «ulla coca da lu i in trodo tta  in Europa: al 
Ρί ^ ° ι  ^ ° rat0ri<> dÌ pa to log ia  sperim entale  da  lui fondato a  Pav ia : al suo primo 
g id M in m etro  : a i  su o i an tich i esperim enti di tra p ia n ta m e n e  delle ghiandole sessuali 
c e  ree* .n tem en te  sono  s ta ti rip resi da uno scienziato stran iero  come cosa nuova 
m o lto  s t r o m b a z z a ta  : a lle  sue num erose conquiste nel campo dell’antropologia : alla 
s u a  fe c o n d a  o p e ra  d i /popolarizzazione dell'ig iene.

P ro f · Pcxìeaizana conservatore  del Museo Civico della Spezia e rappresentante 
del C om une d i q u e s ta  C ittà, ricordò  com e il M antegazza solesse di frequente soggior
n a re  n e l la  s u a  v i l la  «Serenella.» di Santerenzo ove dinanzi al m are ligure scrisse 
la  m agigior p a r t e  d e i suoi lib ri, ove m orì e  giace nell’e terno  riposo.

I n  Q u esta  occasio n e  la  Società I ta l ia n a  d'Antropologia h a  dato alle stam pe una 
a c c u ra ta  B ib lio g ra fia  degli scr itti di Paolo Mantegazza, (Eetr. dall'Arch. per l ’An
tro p o lo g ia  e  JB tnologia, iLVI, 1926, fase. 1-4) com pilata da l dott. Erasmo Ehrenfreund, 
il q u a le  «prem etto in te re ssan ti no tiz ie  su lla  pregevole lib reria  dell’illu stre  scienziato 
d i ou i u n a  p a r te  no tevole, con a lcun i mes., è s ta ta  donata  dagli eredi a lla  Biblioteca 
C ivica d e lla  S vez ia .

*  *  *

U n a  b rev e  s o s ta  de « I l  G o n z a g a  n e l l a  S u p e r b a »  è, in  occasione delle recenti 
p e re g r in a z io n i d e l S . Teschio A loisiano, rievocata d a  uno  scritto  anonimo comparso 
nel .. C it ta d in o  » d e l 1 G ennaio 1927. 11 tem a, già tr a tta to  d a  L. A. Corvetto sul me
desim o G io rn a le  n e l 1891 (contenario  della  m orte di S. Luigi) è svolto col sussidio 
di a lc u n e  le t te r e  d e l S an to  pubblicate  qui dallo  scrittore.

*  *

C o n sid e ra ti g li s tu d i in  proposito, del padre Bofflto e  del Prof. Gerolamo Biscaro, 
A rtu ro  F e rre tto  in  I I  C ittadino  del 4 G ennaio 1927 riferisce le notizie che possano 
d esu m ersi d a lle  co lle tto rie  d e ll 'A rch iv io  V aticano in torno  agli Inquisitori ed agli 
E re tic i a  G enova  n e l secolo X III  e XIV. -  Di inquisizione a  Genova, m a in a ltri 
tem p i, si o c c u p a  A m edeo  Pescio (A ndrea Repetto e C., in  II Secolo XIX, 6 Febbraio 
1927) t r a t t a n d o  d e i ra p p o r ti del G overno della Repubblica con la  Massoneria.

In  « C a ffa ro  » d e l  6 G ennaio 1927 Vito Vitale ricorda « D r a m m i  f a m i g l i a r i  e  t r a g e d ie  

S10RICHE ». -an n o d a ti a tto rn o  a;lla figu ra  d i R icciarda M alaspina Marchese di Massa, 
s in g o la re  f ig u ra  d i  donna nella fas to sa  società cortig iana del '500.

*  *  *

Su « L a  R i c c h e z z a  e  l a  B e l l e z z a  d i G e n o v a  in un libro di Orlando Grosso »» scrive 
L azzaro  De S im o n i in  « Cittadino  » de ll’ 11 Gennaio 1927. LI pregevole libro del Grosso 
v ’è  a n a liz z a to  e  n ’è  ben rile v a ta  la  sin tesi rap ida  m a esauriente e comjpleta ch'esso 
s a  o ffrire .

* * *
P a o l o  B o s b l l i ,  oin ligu re  dello  stam po  antico è ricordato  dal Cittadino (11 Gen

n a io  1927) in  o ccas io n e  delle  onoranze  rese recentem ente nel suo S9<> anno a lla  sua 
flo rid a  v ecch iezza .
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*  *  *

S t u d i a n d o  © li a n t i c h i  l u s s i  d e l l a  - S u p e r b a ,  E .  P a n d i  a n i  i n  « II C ittadino  » 12 G e n n .  
1927 p a r l a  d e  « G l i  A b i t i  d u r a n t e  i l  R i n a s c i m e n t o » .  L a  gonna, l a  schiavina ,  i l  bialdo, 
l a  guam acca, l a  giornèa, t u t t a  u n a  p l e i a d e  m u l t i f o r m e  e  m u l t i c o l o r e  d i  a b b i g l i a m e n t i  
c u r i o s i s s i m i  s f i l a n o  d i n n a n z i  a l  l e t t o r e ,  i l l u s t r a t i  o p p o r t u n a m e n t e .  L ’a r t i c o l o  è  t r a t t o  

d a l  v o i .  d e l  P a n d i a n i  « Vita privata  ecc.».
*  *  *

S u l l ’ u s o  d e l l a  c a m i c i a  a  G e n o v a  e i  d e v e  a d  A r t u r o  F e r r e t t o  u n a  p r i m a  n o t i z i a ,  
s f u g g i t a  a l  B e l g r a n o ,  (Il C ittadino, 14 G e n n a i o  1927), e  l a  c i t a z i o n e  d i  u n a  l u n g a  s e r i e  

d i  d o c u m e n t i  r i f e r e n t i s i  a l l ' u s o  d e l l a  C am bia nei secoli X I I  e  X I I I .

* * *
A l c u n i  « S o n e t t i  a  G e n o v a »  t r a t t i  d a l l 'o m o n i m o  v o l u m e  d i  Aldo M artinelli ( s t u d i o  

E d i t o r i a l e  G e n o v e s e )  r i p r o d u c e  « I l  C i t t a d i n o »  d e l  15 g e n n a i o  1927. V i s o n o  c a n t a t i  
p a e s a g g i  e  r i c o r d i  r i v i e r a s c h i  d a  N o l i  a  F i n a l b o r g o  d a  Q u a r t o  a  C a s t e l  G o v o n e .

*  *  *

G r a v i s s i m o  c r i m i n e  e r a  c o n s i d e r a t o  a  G e n o v a  l a  f a l s i f i c a z i o n e  d e l l a  m o n e t a ,  p u n i t o  
c o n  i l  r o g o  e  l a  c o n f i s c a .  N e  p a r l a  Januensis  d n  « Corriere Mercantile  », 15-16 G e n n .  1927.

*  *  *

D i B a r t o l o m e o  M a g g io c c o  (1528-1605) e  d e l l a  s u a  f a m i g l i a  p a r l a  a  l u n g o  A r t u r o  

F e r r e t t o  i n  « I l Mare » , 8 g e n n a i o  1927.

* * -κ-
Ι  r e s t a u r i  d e l l e  v ie  r o m a n e  e  v i c i n a l i  n e l  1604 è  l ’a r g o m e n t o  d i  u n  d i f f u s o  a r t i 

c o l o  d i  A r t u r o  F e r r e t t o  i n  « I l  Mare », 16 G e n n a i o  1927 ( 'C u r i o s i t à  s t o r i c h e  d i  R a p a l l o  

d i  O h i a v a r i  e  d e l l a  F o n t a n a b u o n a ) .
*  *  *

L a r e g io n e  d i « S an  T eodoro » i n  G e n o v a  v i e n e  d a  U m b e r t o  V i l l a  i l l u s t r a t a  i n  
« G i o r n a l e  d i  G e n o v a  » 18 G e n n a i o  1927. L o  s t u d i o ,  p u r e  b r e v e ,  è  r i c c o  d i  n o t i z i e  o  

d i  r i l i e v i  i m p o r t a n t i .
*  *  *

R i f a c e n d o s i  a g l i  a n t i c h i  s t a t u t i  d e l l a  L i g u r i a  A . F e r r e t t o  («17· Cittadino  », 20 G e n 
n a i o  1927) e s p o n e  c o m e  s i  v i v e s s e  n e l  1599 dn  q u e l  d i  P r i o r a .  L ’ a n t i c o  e d  a l p e s t r e  
p a e s e  c h e  c h i u d e  d a  V a l l e  A r g e n t i n a  è  f o t o g r a f a t o  a s s a i  b e n e  n e i  s u o i  u s i  e  c o s t u m i .

*  *  *

La Grandezza d i Genova sul mare  ( C e l l i n i  e  u n ’e s a l t a z i o n e  m a r i n a r a )  è  l f a r g o 

m e n t o  d i  u n  l u n g o  a r t i c o l o  d e l  m a r c h e s e  C e s a r e  I m p e r i a l e  d i  S a n t ’A n g e l o  n e l  Gior
nale d ’Ita lia ,  22  G e n n a i o  1927.

*  *  *

U n a  f e l i c e  T i e v o c a z i o n e  i n  « I l  Cittadino  » d e l  22 G e n n a i o  1927 s o t t o  i l  t i t o l o  Figli 
gloriosi della Superba: La leggendaria v ita  di Paganini h a  f a t t o  Enrico Boni, r a m 
m e n t a n d o  d e l  g r a n d e  v i o l i n i s t a  l e  v i c e n d e  d e l l a  a g i t a t a  e s i s t e n z a  e  l e  p i ù  n o t e  l e g 

g e n d e  d i f f u s e s i  p r i m a  e  d o p o  l a  m o r t e  d i  l u i .

*  *  *

C o l  t i t o l o  « I l  v e n e r d ì '  d i P o n z a » A . P e s c i o  is c r iv e  i n  « I l  -S e c o lo  X IX »  d e l  25 g e n 
n a i o  1927 s u  l ’ i m p r e s a  g e n o v e s e  c h e  g u i d a t a  d a  B i a g i o  A s s e r e t o  f u  f e c o n d a  jd i g l o r i a  

p e r  l a  R e p u b b l i c a  a i  d a n n i  d e i  R e a m i  d i  A r a g o n a  e  N a v a r r a .

*  *  *

A r t e m  b a t e n d i  f o l i u m  a u r i .......» a r t e  t u t t a  s p e c i a l e  d e i  g e n o v e s i ,  q u e s t a ,  d e l  battiloro,
o g g i ,  9 i p u ò  d i r e ,  s c o m p a r s a .

N e  p a r l a ,  C . R .  i n  « G i o r n a l e  d i  G e n o v a »  (3 f e b b r a i o  1927).
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*  *  *

T u tta  u n a  p a g in a  del « Cittadino  » (5 febbraio 1927) è dedicata a  « G a n d o l in  ». 
P r im a  u n  so s tanz io so  artico lo  (A. U. M.) ne delinea la figura, quindi egli è fa tto  
riv iv e re  nei r ic o rd i  di Amedeo Pescio, infine Erp. ram m enta  u na  visita improvvisa 
di D epre tie  a l  g e n ia le  g io rn a lis ta  e h ’ h a  lasciato di se a  Genova tan to  ricordo.

*  *  *

J .  Gomez sc r iv e  su « I l  Corriere M ercantile»  (9-10 febbraio 1927) in torno a  U n  p r e 

z i o s o  d o c u m e n t o  d e l  1503 su l a  s c o p e r t a  d e l l ’A m e r ic a  » . Si t r a t ta  d’un piccolo libro 
boem o del [periodo di quella  rinascenza  «letteraria dal quale viene un contributo 
a l la  s to r ia  -dei (prim i nav igato ri ohe so tto  gli auspici della  Corona di Castiglia scopri
rono  le te r r e  dell\A tlan tico .

*  *  *

L ’e m b l e m a  a r a l d ic o  d e i  « C o n s e r v a t o r i  d e l  M a r e » a  cu ra  del Consorzio Autonomo 
del P o r to  idi G en o v a  è s ta to  recen tiseim  am en te riconosciuto dalla  R. Consulta A ral
d ica. F re g ie rà  d ’o ra  innanzi la  sede e gli a t t i  deU 'im portantissim o Istitu to .

I l  « C orriere M ercantile  » di Genova i(l 2 Febbraio 1927) ne reca la  m inu ta  descri
zione r i fa c e n d o n e  in  p a r i tem po la  sto ria .

* * *
F acen d o  s e g u ito  a  due  precedenti sc r itti (Il C ittadino  12 e  18 Febbraio 1927) nei 

q u a li e ra n o  s tu d ia t i  a lcu n i avvenim enti che precedettero il bomibardamento francese 
dì G enova  «del 1848 A rtu ro  iFerretto  {parla o ra  (I l Cittadino 30 marzo) delle giornate 
del (b o m b ard am en to  medesim o. Notevole (ed è da rilevarsi con maggior piacere oggi 
ch e  son  (un iti a  (Genova) il concorso dei com uni lim itrofi a  p rò  della c ittà  bom bardata. 
Q uelli d e lla  P o lcev e ra , de l B isagno, delle  Riviere. E f r a  tu t t i  Pegli, che fu posto al- 
l ’o rd in e  d e l g io rn o .

*  *  *

N el n u m e ro  13 Febbraio  1927 della Illustrazione Ita liana  si parla  del nostro Is ti
tu to  B io tipo log ico-ortogenetico  d i recen te  creazione presso l’Ateneo Genovese e del 
suo  d ir e t to re  P ro f . N icola Pende.

*- * *
L a  R iv is ta  M ilanese « Le A rti P lastiche  » nel suo N. 16 febbraio 1927 contiene, a 

f irm a  P . D’A n c o n a , u n a  recensione del volume recente di Orlando Grosso « La P ittura  
G iapponese  (Soc. E d. d ’A rte  111., R om a). In  questo libro  è notevole la  potenza di sin
te s i con la  q u a le  l ’A utore h a  saputo  senz’essere affa tto  oscuro, m ettere eott’occhio al 
le t to re  le fa s i  m u ltifo rm i d ’ un  a r te  che toccò a  ca ra tte ri, scuole, religioni, dinastie 
m o ltep lic i e  s u  cu i u n a  q u a n ti tà  d ’ elem enti d isparatissim i ha influito.

*  *  *

L a  f ig u ra  d e lla  infelice M aria  G iustin ian i sposa a llo  sventurato Gattilusio, si
g n o re  d i ]jes!bo, è r ievoca ta  in  Secolo XIX 20 Febbraio 1927 da A. Pescio che in  altro  
a r t ic o lo  i(L a  sca rp a  di Petronilla) apparso  nello stesso giornale (9 Marzo 1927) si oc
c u p a  a n c o ra  d eg li in teressi genovesi in  O riente facendo la  sto ria  della qu arta  guerra 
t r a  G enova e V enezia  (sec. XV).

*  *  *

Dì e r e t i c i  n o n  g e n o v e s i  m a  c h e  s i  r if u g ia r o n o  i n  G e n o v a  scrive «Janueneis» àn « Cor
r ie re  M e rc a n ti le  » del 22-23 febbraio  1927. L ’a ttiv ità  degli Inquisitori di cui rim ane 
in  m o lti d o c u m e n ti la  tra c c ia  ne  riv e la  parecchi. Cinque ne furono arsi in  6ett’anni 
n e ll’a m b ito  d e lla  giurisdizione dell’Inquisito re  genovese pel quale, come si vede, 
G enova n o n  e r a  u n a  « c it tà  di rifug io» .

*  *  *

D e l  c a r n e v a l e  g e n o v e s e  a n t i c o  A. F erre tto  h a  offerto a i iéttotri del « Cittadino  » 
(27 fe b b ra io  1927) u n a  rievocazione in teressan te  riportando  bandi e grida  che ne ri
co rd an o  g li in c o n v en ien ti e  gli abusi.
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* * *
U na identificazione che ci pa re  di un certo interesse per i cultori della sto ria  del- 

l’a r te  in  L igu ria  è quella  che h a  resa no ta  Lorenzo Reghezaa nel num ero di Febbraio
1927 del B ollettino  M unicipale « Il Comune di G enova». Si t r a t ta  di due affreschi 
nel Convento dei D om enicani in  T a g lia  erroneam ente a ttr ib u iti ad un  Corrado di 
A lem agna anziché a l no to  p itto re  Giovanmi Canavesio di Pinerolo.

*  *  *

Nello «tesso n u m ero  del B ollettino Municipale, tra tta n d o  diffusam ente di Una nave 
genovese del secolo XV e dei Galeoni delle Indie, (Husep'pe iPessagno h a  preso ad illu
s tra re  con la  n o ta  com petenza la  Collezione Navale Garelliana.

*  *  *

Su iQenova e i l  IRinascimento si in tra ttie n e  Amedeo Pescio in  tre  b rillan ti articoli 
dal tito lo  «G enova e  ili IRinascimento» com parsi su l Marc di B-apallo (26 febbraio, 
5 e  12 m arzo  1927).

*  *  *

Ernesto Rossi a Genova (nel cen tenario  della nascita) è il tito lo  di un interessante 
e  curioso artico lo  di F. Ernesto Marundo nel Corriere Mercantile del 12-13 Marzo 1927.

*  *  -x-
Nel se ttim an a le  « I l  Mare» i(Rapallo, 26 m arzo 1927) Amedeo Pescio p a rla  di una 

tip ica  m acch ie tta  genovese; Daniele Chiarella. Gtli aneddoti più curiosi sono intrecciati 
a  notizie e  riliev i assai interessanti. Lo scritto  è in  continuazione.

* * ·«■
« J a n u e n s is» scrive in : «C orriere M ercantile » (25-26 Marzo 1927) in to rno  a  Fr. 

F rancesco da  Camporosso detto  « I l  Padre Santo  ». Ne traccia  u n a  breve biografia e 
rap idam en te  ne descrive l’apostolato in mezzo agli um ili in  Genova dove m orì in  fam a 
di san to  il 17 se ttem bre  1866 d u ran te  l’im perversare d ’ u n a  fiera epidem ia colerica.

-x- *  Ri
p a rlan d o  d e lla  Cucina Genovese in  : « I l Secolo XIX >» (29 marzo 1927) Amedeo Pescio 

rico rda  un ipoeta che n e  can tò  le  lodi, A nton  Maria Pozzuolo, di cui sono riferiti in 
copia i versi settecenteschi che celebrano i p iatti, più cara tteristic i delle mense genovesi.

* * *
D ’ E n r i c o  D r o g o  u n  an n a lis ta  d im en tica to  del Comune di Genova evoca (in «C itta

d ino ») del 22 m arzo 1927 la  m em oria A rtu ro  Ferretto . L a figura ne è ben disegnata 
ed opportunam ente  collocata nello sfondo degli avvenimenti a  lui coevi.

*  *  *

Recensendo ne lla  R ivista  storica ita liana  (Nuova Serie V, fase. I, Gennaio 1927) 
il libro  di Em ilio F ra sca : VAm m iraglio Des Geneys e i suoi tem pi, Costanzo Rinaado  
n ’espone succin tam ente i casi della v ita  e  le fasi dell’attività- m ilitare  e politica 
del C om andante G enerale della  M arina Sarda —: E /poiché siamo in  argom ento: «T ri
poli to rn a  d i m o d a  : la  n o s tra  bella colonia m editerranea chiam a navi d i giganti 
a  vedere la  su a  in teressan te  esposizione. A ltre navi essa aveva chiam ate — e  ita liane 
aneli’ esse ! — o ltre  un secolo f a .....  L ’ho  scoperto in  questi giorni, frugando in Bi
blioteca. Sen tite  ». E la  scoperta di Giuseppe Macchi in  Caffaro, 3 Marzo 1927, è la 
s to ria  della  spedizione navale  della m arin a  sarda  a  Tripoli nel 1825. Di essa il M. 
dà un breve cenno.

*  *  *  \

Preso lo spun to  d a lla  curiosa no tizia  di un premio d;i « 50000 pesetas per un  Co
lombo spagnolo », assegnato cioè a l migliore studio comprovante che Cristoforo C. 
e ra  spagnolo e  non ita lian o , Emilio Pandiani nella « Nuova Lettura  » (Anno I, η. 1) 
r ich iam a  opportunam ente ad alcune delle più recenti conclusioni degli studi colom
b ian i, secondo le quali re s ta  provato che C. nacque tr a  il 26 agosto e il 31 Ottobre 
1451 proprio  in  quegli stessi mesi in  cui il padre Domenico, ab itan te  in  Vico dell’ 0-
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liv e lla  « e r a  in c a r ic a to  d e lla  custodia della  po rta  della c it tà  ivi esistente e quindi 
o b b lig a to  a  d im o ra re  presso la  m edesim a». Perciò, conferm a il Pandiani, Cristoforo 
Colom bo n o n  ipuò essere che genovese.

* * *
N el « C orriere M ercantile », 15-16 Febbraio 1927 E. d ’iAlt (d’A ltam ura) riassum e 

su ll’ Arca-dio d a l P a d re  Tacchi V enturi eu ll’argom ento "L 'arcade  Eudoseo Pan,u tino 
(ii g e su ita  U ibertino  C arrara) e  il suo Columbus studiato  ed illu s tra to  da  Mario Segre».

*  *  *

M ario  B u ffa  n e lle  « Memorie deH’Aocademiia Lunigianese di Scienze Giovanni Ca
pellin i » vol. V i l i  (1927) fase. I, pubblica un originale studio sui nomi L u n i  e P is a , 

e h ’ egli a s so c ia  co n  valide argom entazioni, e riferisce a ll’ etrusco, traducendoli, in 
base  a n c h e  a d  u n  re s tau ra to  passo d i Sernio, nel significato di porto-estuario.

*  *  *

T r e  l e t t e r e  i n e d i t e  d i  L o r e n z o  C o s t a  a  Stefano Grosso sono pubblicate da Guido 
Bustdco (N °zze  Saregli-Corradi, N ovara 1927). Sono dell’ 8 marzo 1857, 16 febbraio e 
15 m arzo  1858, r ig u a rd a n o  la  pubblicazione di alcune opere del C . e  la  preparazione 
del C anzoniere  : « queste  u ltim e [le liriche] non so risolverm i a  pubblicarle, ciò non 
os ta n te  le  corregìgo, le pongo in assetto , e  brucio quelle che non mi garbano o per la 
fo rm a  o  p e r  l ’ a rg o m en to » .

* * *-
C o n tro  la  d o m a n d a  d ire tta  d a l Comune di Ortonovo al Governo per essere auto

rizza to  a  c a m b ia re  il proprio  nom e con quello d i Luni, scrive una  densa mem oria 
M ichele F e r r a r i  (O sservazioni storiche circa la pretesa del Comune di Ortonovo di as
sum ere  il n o m e  d i Luni, S arzana  Tip Zappa, 1926). La polem ica porge occasione al 
ch ia ro  s c r i t to re  d i m e tte re  in  luce, su i documenti del Codice Pelavicino alcuni punti 
in te re ssa n ti d e lla  s to r ia  m edievale lunense, specie per quanto  attiene alla  definizione 
del confine u rb a n o  e suburbano  di L uni.

*  *  *

Le voci co rse  u ltim am en te  c irca  la  possibilità di un riordinam ento della diocesi 
d? L u n i h a n n o  d a to  luogo a lla  pubblicazione d’u n  opuscolo del Comune, dell O pera  e del 
C apito lo  d e lla  C a tted ra le  di S arzan a  col tito lo : Per la conservazione del vescovato di 
L u n i e de lla  sed e  episcopale d i Sarzana. Memoria d ire tta  alla Sacra Congregazione Con
c is toria le  d i R o m a , s tam p a to  a  S arzana , nella Tipografia Rolla e Canale, 1927 II me
m o ria le  c o n tie n e  u n a  c h ia ra  sin tesi della  sto ria  religiosa e civile del vescovato di 
L un i, so ffe rm an d o s i specialm ente sui docum enti della traslazione della sede episcopale 
d a  L un i a  S a rz a n a , della quale  invoca iil m antenim ento, non senza accennare alla 
p ro p o s ta  f a t t a  a l t r a  vo lta  d a  M anfredo G iuliani nel «Popolo» (XI, 1915, 27 febbraio) 
p erchè  la  se d e  «arzanese  sia  e leva ta  ad Archi diocesi avendo suffragane! i vescovati di 
B ru g n a to , P o n tre m o li, Massa, rapp resen tan ti, invero, successivi emem bram enti della 
diocesi stessa»

* * *
I l  c e n te n a r io  francescano  h a  procurato  due pubblicazioni di cara ttere  storico e 

a r t is t ic o  in te se  a d  il lu s tra re  l’avvento  e  il progresso del Francescanesimo in Lunigiaca 
ne lle  d ue  c i t t à  i c u i cenobi van tano  orig ine dallo stesso P a tria rca , Pontrem oli e Sar- 
zan a . T r a t t a n d o  d e l prim o P iero  F e rra ri (La Chiesa e il convento di S Francesco di 
P o n trem o li, n e l V I I  centenario francescano . Pontrem oli, Tip. Rossetti, 926), rievocate 
le tra d iz io n i ra c c o lte  da i c ron isti pontrem olesi sulla fondazione del monastero e della 
ch ie sa  d i S. F ran cesco , svolge, con la rg a  e inedita documentazione, la  parte  presa dai 
f r a t i  d e ll’ O rd in e  ne lle  lo tte  del Comune, di questo insieme tracciando, con 6icura e 
p a lp i ta n te  d o t t r in a ,  la  s to ria , dalle orig in i feuda-li al suo tram on tare  nelle oignorie. 
P e r S a rz a n a  le  c a r t e  e i M onum enti esam inati da U. Form entini (Arte Francescana, 
m o n u m e n ti e m a r m i gotici a Sarzana, pubblicato a cura della Deputazione Provinciale 
della  S p ez ia  n e l V I I  centenario francescano, La Spezia, 1926) conferm ano la  tradizione
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nel senso alm eno di avvicinare assai la  d a ta  del convento e della chiesa a l l 'e tà  del 
Santo : « u na  poesia francescana, storica, a rtis tica  in tu tto  sp iritua le  —1 scrive Paolo 
Boselli fiorisce in queste pagine dove Oe due chiese di Sarzana, chiese m irabili, si 
appalesano ne lla  loro g loria di a r te  e  di fede. La sto ria  politica di Sarzana si pre
sen ta  d o ttam en te  in treccia ta  con quella dei monum enti insigni. Questo libro arreca 
note\olissim i docum enti a lla  s to ria  a rtistica  ita liana  poiché esso considera i monumenti 
di S arzana  anche nelle loro attinenze con le opere artistiche  delle prossim e regioni 
e deM a rc h i te t tu ra  gotica perviene alle successive forme d e ll 'a rch ite ttu ra  e movendo 
dall im m acolato m arm o di L un i, porge un capitolo im portante a lla  sto ria  delia scul
tu r a  ita lia n a » .

*  *  *

Sopra il g rande navigatore lunigianese Alessandro M àlaepina dei Marchesi di Maluzzo, 
si sono pubblicati recentem ente nuovi studi. Della sua vita e  dell’ im portanza scienti
fica dei suoi viaggi hanno ecritto  il com andante Joelc M arulli nel d o m a le  d ' Italia  
3dicembre 1926, e  più am piam ente, valendosi anche dei m anoscritti di Giovanni Sforza 
conservati nella  Biblioteca Civica della Spezia, Carlo d ise lli (M e m o r i e  dell'Accademia  
lunigianese di Scienze Giovanni Capellini, voi. VII, 1926): a  questi studi ha aggiunto 
u n a  breve no ta  M anfredo G iuliani (La Giovane Montagna, Parm a, 1 aprilo  1927) toc
cando anche un nuovo argom ento: quello dell'a ttiv ità  politica del M alaspina in Luni
giana, dopo il suo rito rno  in  p a tria .
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