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I clisecjni c gli articoli di questa opera sono di proprictii nssoluta dolPeditoro 
di essa, e peró e inibito a chiunąue di riprodurro si gli uni ehe gli nllri. — 
Lo copie non munito dclla sottoscriziono doli’ cditoro proprietario, sarnn- 
no dichiaratc contrafTatte cd i contrawcntori puniti a’ termini tlollo leg-
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olte collezioni di coslumi si pubblicano tut- 
lodl in Napoli, ma non vi e siato ancora al- 
cuno che ne abbia fatla un’opera compiula, 
agginngendo a ciascun costume o scena po- 
polare una corrispondenle descrizione alla 
ad illuslrarla. E peró, yolgendo in menie da 
ąualche lempo il pensiero cheun’opera di tal 

genere avesse dovulo riascir gradita si a’napolilanicheagli 
slranieri, rai animai a farę ąuellacheoffro al cortcse letto- 
re.— Essa contiene tutti ąuegli usi, costumi o scenepopola- 
nche,inNapoli e nci suoicontorni, si rendonoaffatlo origi- 
nali delta noslra nazione, lasciando stare qualunque sub-
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VI A CHI LEGGE

bielto polesse avere alcun che di comune co’cosluini dcgli 
allri paesi stranieri. Ma per quanlo facile mi sembraya a 
prima visla ąuesla impresa, la rinyenni altrellanlo ardua e 
difficile quando posi manoalPopera; dappoiche per illuslra- 
re i nostri coslumi in maniera da farsi chiaramentc e eon 
tulta verila comprendere, massimeagli slranieri, non pocą 
falica ecoslala siamecbea’collaboralori miei per isvelare, 
eon 1’aiulo della sloria o della Iradizione, la origine di un 
uso; per narrare donde siaderiyaloun costume: perdeseri- 
vere lavila chemena il /tfzztfrowćo la don nieci uola; per di- 
lellarc col racconto di ima di quellc tanie scenepopolari 
che ad ogni momenlo yediamo accadere innanzi a’ nostri 
propri occhi; per dire in qual modo si esercitano da la- 
1 uni del basso popolo de’ piccoli meslieri o dellc piccolo 
Industrie tulle parlicolari, liille proprie della noslra bclla 
Napoli; e perebe infine 1’ opera avesse il doppio scopo 
d’istruire e dileltare nel tempo stesso. Ollre a ció, sc la 
parte lclteraria offriya tanie difficolta, non minori se nc 
presenlavano per la parte arlistica, arendo io in menie di 
pubblicare una collezionc di costumi che dovessc superare 
tulle quelle che gia erano stale falte in litografia e col bu- 
lino; ma, coadiuYalo dallegrcgio amico mio sig. Filippo 
Palizzi, non che da allri buoni artisti di qucsla capitale; 
ed affidala la cura dellc incisioni al cbiaro sig. Francesco 
Pisanie, mi accinsi coraggiosamcnle a cominciare qucsla 
opera. E slimando poi che noiosa avesse pointo riuscirc 
scrilla da un solo, credelli yalermi de’migliori noslri scrit- 
tori, che avevano pi u rinomanza in lal genere e che po-
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A CHI LEGGE VII

levano variare nella leggiadria dello slile a seconda del 
soggetlo che s’imprendeva a Iratlare.

L’opera dunąue conliene 100 coslumi incisi all acqua 
forte e diligentemente coloriti, eon la corrispondente il- 
lustrazionc; di cni cinąuanla sono in ąueslo primo volu- 
nie e cinąuanla nel secondo. Inoltre ó fallo precedere 
all’ opera un breve cenno su Napoi i , affinche il lettore 
si formi una idea generale della citla di ciii s’imprendono 
a descrivere gli usi ed i coslumi.

Quindi io non d risparmiata ne cura, ne spesa accid 
1’opera inlera riuscisse ulile per la parte lclleraria, helia 
per la parte artislica e di lusso per la edizione*, ond e che 
spero i cortesi leggitori le facciano buon viso, e condoni- 
no ąualche piccola cosa che avesse potuto sfuggire nel 
dare alla luce un’opera affatto originale, e che pud dirsi 
la prima in tal genere.

FRANCESCO DE BOURCARD
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.\provincia di Napoli si dividein quattrodistretti, 
di Napoli, cioe, Casoria, Pozzuoli e Castellamma- 
re.—Napoli, ch’eii capoluogo della provincia, con- 
Łava nel 1851, secondo 1’ultimo lavoro del censi- 
menlo, unapopolazione di 418,347 anime e 90,278 
ne contava il rimanente deldistretto; Casoria face- 
va 126,546 anime, Pozzuoli 68,659; e Castellamma- 
re 153,170.—Ol1 siccome nel corso di questa opera 
si parlera particolarmente dei contorni della pro- 
vincia,cosi ci limiteremoąuia faresuperficialmen- 
te unabrevedescrizionedi tuttocióche puóriguar- 

dare la citla capitale, toccando sollanto di quelle cose che pin sieno de- 
gne della osservazione di chi prendera a leggere ąuesta opera, nel fine di 
potersi formare quasi di volo ima idea della citta dicui ci e venuto in 
menie descrivere i particolari costumi.

Napoli e posła al grado 11. a levante del meridiano di Parigi,
ed al grado 40.51'47"di latiludine, osservata dalia reale Specola.—Ż di- 
sposla a guisa di anfiteatro, sopra di uh cratere che sembra quasi cliiuso 
dalie isole di Capri da una parte, e di Procida e d’Ischia dalPaltra. La 

I. a
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VI CENNO SU NAPOLI

prima al mezzogiomo di Napyli n’e distaute 17 miglia e 15 1'ultima; il 
cratere a 73 miglia di circonferenza dalcapo di Mincrva alla punla <1 i Po- 
silipo, e le aperture che lasciano le dette isoleAuno, la prima (lal cajio di 
Minerva a Gapri 3 miglia, ePaltra daCapri ad Iscliia 1 i miglia. A Napoli 
d’appresso scorre il Sebeto

Quanto ricco (Tenor povero ifonde

come disse Metastasio.—Ad oriente si eleva isolato il Vesuvio, il ciuale 
ampiamenle compensa i piccoli e passaggieri nostri terrori eon lo spet- 
tacolo magnifico e sublime delle sue eruzioni, i guasli parziali eon la fer- 
tilita che spandeadessod’ intorno, 1'aspetto terribile e minaccioso di po
cili istanti eon le perenni sne bellezzeecon le contemplazioni che fa na- 
scere nel filosofo.A vistadi Napoli, aH’e$Gquasi tra loro concatenali veg- 
gonsi a’ suoi piedi i bei villaggi di Portici, di Resina, delle due Torri del 
Greco e delPAnnunziata eon gli avanzi preziosi di Ercolano e di Pompei; 
alPotfest il colle di Posilipo eon le tom be di Yirgilio e di Sannazzaro, il 
capoMiseno, non che le isoled Iscliia, di Procida e di Nisida. Da lontano 
si vede la catena degli Appennini, di cni un braccio circondando il Vesu- 
vio si distacca per abbracciare parte del cratere di Napoli verso il capo 
Minerva. Sopra questo braccio di rimpettoa Napoli sono Castellammarc, 
Vico, Sorrento e Massa, villaggi amenissimiovetrovansi magnifichecasc 
di diporto, ridenti colline copertedi vigneti e deliziosi bosclietti.

Ouesto pacse, si rinomato per la dolcezza del cli ma, per la ferii lici 
del suolo e per la bellezza delle situazioni che vi s incontrano a ciascun 

v passo, A un suolo per lo piu sovente calcareo, argilloso per strati e sab- 
biosolungo lecoste, edi natura yulcanico e di u na estrema fecondilA. Le 
lave, le ceneri, le acque e i vapori solforosi vi s incontranoad ogni passo. 
Esso fu frequentemente danneggiato da eruzioni; e nellanno 73 dopo 
Gesii Cristo, Ercolano, Pompei e Stabia furono scpolte solto le lave del 
Vesuvio: nel 1558 il Monte Nuovo usci eon la subitanea eśplosione di ma
terie vulcaniche: la solfatara non e che un vulcano estiuto; e la Tono 
del Greco e sta ta rifabbricata piu volte sopra lerovine del paese dislruUo 
dalie lave del Vesuvio: pur nulladimeno non troverete angolu del mondo 
cosi popolato come le falde di questo nostro amenissimo vuIcano.

In Napoli il cielo e quasi sempre puro e sereno: 1 aria vi e salubre e 
libera, e non vi si sentono mai gli estremi del caldo e del freddo: nulla 
si puó immaginare di piu delizioso quanto una bella giornata d’inverno 
a Napoli. Questo sito, in cni la natura fa mostra di tutte le sue bellezze,

http://rcin.org.pl



CENNO SU NAPOLI VII

questo cielo che a una sembianza si ridente ed una quasi perpetua dol- 
cezza di stagioni, ąuesti elementi diciam cosi sidocili, che espongono gli 
abitanti a minoribisogni dellavita,se non sempre formano le anime forti 
e pazienti, danno peró grandę energia al cuore, ed eccitano una felice il- 
lusione alle facolta delFanima. Egli sembra che qui piu che altrove si 
creano gfingegni per la musica, per la pittura, per la poesia.

La origine di Napoli e cosi antica che si perde nella oscurita delle 
favoleedella piu remota eta. Tutta FantichitA e diaccordo che una Sireiia 
detta Partenope avesse edificata su questo lido una citta dandole ii suo 
nonie. Ma chi erano coteste Sirene? La stessa antichilA non ce ne lascia 
che idee stravaganti e contraddittorie. Secondo alcuni questa Partenope 
vuolsi iigliuola di Eumelo, conduttoredi una coloniaFenicia, ma piu ve- 
risimilmente fu costei qualche principessa, o piuttosto figura di un j3aese 
delizioso, abitato da un popolo pieno di spirito, renduto molle dalia ri
dente amenita del cielo e dalfabbondanza del suolo, e peró dedito fuor 
di modo al canto, al giuoco, agli spettacoli, alla crapula. In fatti gli abi
tanti in ogni eta sono stati tratti dall’ozioedaidivertimentiecorrivi agli 
eccitamenti di allegria e di piacere. Gli anticlii scriltori ci An traman- 
dato che due colonie erano State condotte a Napoli, cioó la Cumana e 
1’Attica; ma Martorelli a creduto trovare una colonia piu antica, cioe la 
Fenicia. Livio poi A detto che sotto lo stesso cielo vi erano due citta, abi- 
tate da uno stesso popolo e dette Palepoli e Napoli.

Napoli (citta nuova) fu cosi detta, per quanto si crede, allorchó venne 
la colonia Ateniese; e guindi Partenope fu naturalmente chiamata la 
citta vecchia, ossia Palepoli: nella riunione delle due citta prevalse il 
nonie di Napoli; e iiell’ antichita non viene conosciuta che eonie citta 
greca.

E stata Napoli una delle piu antiche repubbliche d ltalia, molto au- 
teriore alla stessa citta di Roma. Essa non fu bellicosa e non fu che la 
sede delle arti e dei piaceri. IRomani, che ridussero tutte le citta d’ Ita
lia sotto illoro giogo, furono moderati e generosi verso Napoli, forsę per 
meglio godere del suo soggiorno: rimase dunque libera e loro alleata, 
somministrando peró in tempo di guerra galee, marinari, soldati e da- 
naio. Divenuti i Romani padroni del mondo allora conosciuto, i piu ric- 
chi concorrevano a Napoli per viveryi eon libertA, per apprendervi le 
scienze, per ricuperarvi la sanita e vi solevano tenere modi di vivere alla 
greca: essi la chiamarono dolce, ridente , seduttrice, farolosa, dotta, 
oziosa, Augusto la favori e la protesse. Yirgilio vi apprese il buon gusto.
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VIII CENNO SU NA POL I

L’ imperator Claudio dimoró in Napoli come un particolare e vesti alla 
greca eon tulta la sua famiglia. Nerone venne a Napoli per darvi prova di 
esser valoroso poeta, e per farvi ammirare il suo canto. Tito ed Adriano 
non isdegnarono di esercitare a Napoli lc cariche di Arconte e di Demarco. 
Idimperatore Commodo vi fu nominato decemviro quinquennale. Fu ce- 
lebre il ginnasio napolitano pe’giuochi, e venne frequentato da quasi 
tutti grimperatori che precedettero Costantino. Essendone stało rovi- 
nato il magnifico edifizio per un tremuoto, venne riedificato da Tito. La 
repubblica di Napoli possedeva Capri, che Augusto prese per se, ccden- 
dolein cambio l’isola ddschia. Da Napoli eda Velia i Ilomani tiravanole 
sacerdotesse di Cerere.—Sebbene Napoli fosse una eilt.i greca di lingua, 
di governo e di costumi, tuttavia vi abitavauo molti Campani. Ricusó la 
cittadinanza Romana, quando eon la legge Giulia nel 663 di Roma si am- 
misero a tale prerogativa i Latini ed iSocii; e conservando cosi la sua li- 
berta e la sua indipendenza, gli esuli Roinani vi trovavano ricovero. Ma 
col commercio del popolo dominantę, come era inevitabile, cssa lieac- 
quistó a poco a poco i costumi e la lingua. Napoli eon tutto ció fu oziosa 
e paciflca per tutto il tempo che duró 1’ impero Romano di Occidente: le 
vestigia del grecismo vi si conservarono fino a’ re Angioini.—Nel decli- 
nare dello impero Romano Napoli si distinguera ancora per la palestra, 
pel ginnasio, pel teatro, per le terme, per gli spettacoli e pel portico delle 
pitture descritto da Filostrato. Cassiodoro ne parła al conte che doveva 
governarla come di un paese popolatissimo ed estremamente delizioso.— 
Caduto 1’impero Romano Napoli incorse nella sorte generale di quasi 
tutte le cittA d ltalia; fu travagliata dalie armi straniere e lacerala dalie 
interne discordie. In uno de’suoi vicini castelli delto Lucullano, nel 47G 
si ritiró Augustolo ultimo imperatore Romano, dopo che fu detronizzato 
da Odoacre re degli Eruli. Napoli solIYl il giogo di questo barbaro. Quando 
i Goli se ne fecero signori era Napoli una cillA grandę e ben forlificata. 
Essi la governarono per mezzo di un conte, ma s ignora la forma del suo 
governo. Belisario, generale dello imperadoreGiustiniano, l'avrebbe inu- 
tilmente assediata, se non si fosse trovata la maniera d'introdurvi i sol- 
dati per un acquidotto sotterraneo, onde fu presa nel 536. Napoli fu 
quindi governata da’duchi che si mandavauo da Costantinopoli. Con tutto 
il disastro soffertoda Belisario, ne furono le mura riedificate ed ampliate 
nel 542, e fu in istato di sostenere un assedio contro Totiia re de’Goti. Fu 
cjstretta rendersi per famę nel 545, ma Totiia la trattó con uinanitA,con- 
tentandosi solamente di farne abbattere le mura. Essendo caduto il regno 
de’Goti in Italia con la venuta di Narsete, si fece costui padrone di Na-
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CENNO SU NAPOLI IX

poli nel 555, e la nostra citta fu soggetta agli Esarchi, che furono stabiliti 
aRavenna l’anno 567. Narsete, veggeado diminuito ilsuo poteredalPau- 
torita di codesti esarchi, invitó per vendetta i Longobardi alla conquista 
ddtalia.

Fondarono questi barbari nel 568 un potente regno in Italia, ma non 
possederono Napoli. Gd’ imperadori di Oriente vi mandavano i duchi ago- 
vernarla in loro nonie: tuttavolta ella ostentava uiFimmagiue di repub- 
blica sotto la loro protezione, poiclie veggiamo che in questi tempi bat- 
teva moneta, e che aveva i propri magistrali e le proprie leggi. Secondo 
Giovanni Diacono nel 751 cominciarono i duchi eletti dal popolo, senza 
dipendere da Gostantinopoli: essi non erano che capi di un governo li- 
bero e prendevano il titolo di consoli e di duchi di Napoli. Estesero anche 
per qualche tempo la loro autorki sopra i ducati di Sorrento e di Amalii. 
Furono rifatte le mura di Napoli, per difendersi da’Longobardi, i quali 
invano Fassediarono nel 581. Tuttavia i primi Longobardi Beneventani 
la resero loro tributaria nell’830, e nel 1027 il principe di Capua Pandol- 
fo IV se ne fecesignore;ma dopo treanniSergioduca di Napoli eon 1’aiuto 
de’Normanni ricuperó il suo ducato.—Le invasioni de’barbari e le ca- 
lamita della guerra resero Napoli ignorante e tapina. Nulla vi e restato 
della sua antica magnificenza prima de’Romani, ed appena pocili ruderi 
delle opere costrutte sotto di essi, ciob l’acquidotto detto de'Ponti rossi, 
le colonne avanti la porta della cliiesa di S. Paolo e pochi resti del teatro 
nel luogo detto VAnticaglia.—I nostri paesi erano allora divisi in piccioli 
principati, dove il papaed i due imperadori di Oriente e di Occidente vo- 
levano dominare. Siffatta situazione favorl leconquiste e lo stabilimento 
de'Normąnni. Napoli nel 1139 si sottomise a Ruggiero re di Sicilia, come 
avevano fatto tutte le citti del regno. U re Ruggiero venne in Napoli nel 
1140,ed avendo fatto misurare di notte ilcircuito delle suemura, le trovó 
essere di 2363 passi, cioe meno di due miglia e mezzo. In questo tempo 
finisce la storia particolare di Napoli e si confonde in quella di tutto il 
regno.

Una parte interessante della storia particolare di Napoli saranno sem- 
pre le ampliazioni che A ricevute in diversi tempi, finche e giunta nello 
stato in cui oggi la vediamo.

La sua prima ampliazione fu 1’unione di Napoli eon Palepoli, ossia 
Partenope; una seconda n’ebbe da Augusto, il quale piii probabilmente 
ne rifece solamente le mura e le torri; ed una terza si crede dal Pontano 
accaduta al tempo di Adriano, ma non adduce veruna positiva autoritA
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X CENNO SU NAPOLI

della sua asserzione. Lfimperadore Valentiuiano, per quanto si rilrae da 
unaiscrizione, leaggiunsenuovefortificazionied altri ingrandimenti ebb • 
sotto i duchi dalia parte del marę. Fu poi maggiormente ainpliala da Gu- 
glielmo I figlio di Ruggiero II, e la cittA acquistó nuovo lustro e fortuna 
sotto l ’imperatore Federico 11, non che sotto Carlo I di Angió, Carlo II, 
Griovanna II, Ferdinando I d’Aragona, che vi sUibili le arii della seta e v iu- 
trodusse la stampa. Sotto Carlo V, il vicere Piętro di Toledo dilató le 
mura di S. Giovanni a Carbonara fino alla collina di S. Kremo e da qui 
fino a Gastelnuovo. Con P acąuisto che si fece di uu proprio Sovraao nei 
1734 Napoli divenne la citta principale d Italia per popolazione, per ric- 
chezze e per comodi della vita; e peró non pochi abbellimenti e non po- 
che opere di pubblica utilitA furono mandati a linę sotto il re Carlo Hor- 
bone, e durante il regno di Ferdinando suo figlio; e moltissiine ora se ne 
sono fatte e se ne fanno sotto queUo del prowido re Ferdinando 11 che 
felicemente ne regge.

II governo civile e municipale di tutta la citta si divideva prima in 
29 piazze o seggi, che poi vennero ridotti a sei, ciofc cincjue pei nobili ed 
lino pel popolo: ora si divide in dodici oltine o (juartieri e sono: — 
8. Ferdinando — Chiaia — 5. Giuseppe — Montecaluatio — Awocata — 
Stella— Vicaria — Pendino — $. Lorenzo — Porto — Mcrcuto e S. Carlo 
aW Arena.

Formanobella una citta le slrade, le piazze, il Iastricato, gli edifizi, 
gl’ingressi. La nuovae la vecchia cittA presentano nelle strade duc oppo- 
stiestremi. La prima A molte strade eccessivamente larghee piazze poco 
belle ed opportune; la seconda, strade strettissime e piazze piccolo e de- 
formi. Questo disordine e coinune a tutte le cittA antiche, che han sofferto 
gran cambiamenti di stato e grandi vicende, e che in diversi tempi sono 
State riparate ed accresciute.

Le strade di Napoli, oltre all’ essere ingran parte irregolari, anguste 
e senza proporzione con 1’ altezza degli edifizi, non sono tutte ben iivel- 
late con uu dolce pendio; oggi peró, merce le benefiche cure delFaltuale 
Regnante puó dirsi che la cittA prende un nuovo aspetto, poiche inoltis- 
sime strade sono State giA ampliate e livellate per ąuanto meglio pote- 
vasi; ed altre nuove del tutto se ne sono aperte o vanno ad aprirsi al trau- 
silodel pubblico, leąuali piii ne facilitano la comunicazione. Eccellenle 
peró n’e il Iastricato di lave del Vesuvio, che sono il piii solido materiale 
da lastricare le strade. Nel 1792 furono la prima volta messe su’ cantoni
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CENNO SU NAPOLI x i

delle strade le iscrizioni dei loro nomi e si affissero i nuraeri a tutte le 
porte.

Frastrąde, vie, vichi, vicoletti, larghi, salite, calate, rampę, soppor- 
lici e fondaci se ne contano meglio che 1400.

Napoli generalmente k case altissime eon quattro, cinąue e sei ap- 
partamenti, nella massima parte fabbricate eon poco gusto di archi teltu- 
ra: queste sono quasi tutte coperte da altanę e da terrazzi battuti, i quali 
se sono di non piccolo yantaggio per 1’aria che vi si va a respirare e per 
le delizie onde sono spesso ornati, portano pure Fincomodo di rendere 
gli ultimi appartamenti freddi o umidi d’inverno e troppo caldi la State; 
questi terrazzi sono formati eon lapillo vnlcanico e calce, e si battono in— 
modo da for marę un masso solido. Le acque piovane di tali terrazzi rac- 
colte nelle grondaie piombano in mezzo alle strade eon grave incomodo 
di quei che passano; ma anche a ció a curato di porre rimedio la prov- 
vida men te che ci governa e gia si vedono oggi le principali strade e 
gran numero di case delle vie secondarie prive di questo inconveniente, 
ond’ea sperare che in breve la citta tulta ne sia libera. Gli edifizi essendo 
costruiti di una pietra detta tufo, che si taglia in tutte le formę che si 
vuole e che fa una forte presa eon la calce e pozzolana, ne risulta che essi 
sieno forti e leggieri. Quindi ancora deriva la singolaritó, che per ordina- 
rio si rifanno le case senza smantellarle, ricostruendole a pezzo a pezzo 
e tante volte gli abitanti continuano a dimorarvi mentre si rifabbricano. 
Per gli ornati o per aver maggiore soliditA si usa il piperno.

Assai numerose sono le chiese di Napoli: esse sono cariche di mar- 
mi, di pitture e di altri ornati, ma pochissime Anno quella maestosa sem- 
plicita tanto conveniente a’tempi. Di fontane, di guglie, di porticati, di 
colonne, di archi trionfali, di statuę Napoli non ne a, molte ne sempre 
di buon gusto: di passeggi ne ha un solo, aChiaia, ma veramente deli- 
zioso e magnifico. Del resto 1’ altezza, se non il gusto degli edifizi, da alla 
citta un’ariadimagnificenza; eFamenitadel sito, congiuntaal movimento 
della sua gran popolazione, fa poco awertire la mancanza di essenziali 
yantaggi che anno le allre grandi capitali di Europa:

La illuminazione notturna cominció a Napoli nel 1806: prima la di- 
yozione suppliva al difetto di polizia, giacchb per tutti gli angoli di 
strade yeggonsi immagini della Yergine o de’Santi eon fanali mante- 
nuti accesi dalia pieta dei complateari: i fanali pubblici che illuminano 
la citta sono piu di 1925; e le principali strade ora sono tutte illumi- 
nate a gas.

Napoli a sei principali ingressimaguifici piu perle sceneincantevoli

http://rcin.org.pl



XII CENNO SU NAPOLl

che presentano, che per decorazioni; cioó quello pel ponte della Mauila- 
lena sul marę; quelIo di Porta Capuana; quellodel Catnpo, perchó mena 
al campo di esercizi pe’soldati che fu aperto nel 1809; quello di Capo- 
dichino; quello di Capodimonte; e quel!o della Grotta di Positipo, senza 
tener conto dello ingresso del Voinei'o.

Si puó dire che aNapoli vi sieno quasi lutte le arii e manifatture, e 
chemoltedi esse sieno in unostato florido. Meritando parlicolar m n io iH  
le fabbriche di lastre, di porcellana, di maioliche, di guanti, di seterjo 
d’ogni sorta, di cappelli di feltro e di paglia, di fiori artihziali, di oro o 
diargento filato, di galloni, di corde armoniche, di Iavori di piętro dure 
del Vesuvio, dilavoridi ferro e di bronzo dorato, di oriliceria e di gioie. 
L’arte tipografica per la parte meccanica si e di assai migliorata.

Napoli per la sua situazione, per la sua populazione e per le sue ric- 
chezze potrebbe esercitare il pi ii florido commercio.

Per la giustizia ogni quartiere di Napoli A un giudice conciliatore ed 
un giudice di circondańo, i giudizi del quale sono inappellahili flnoa20 
ducati ed appellabili fino a 300. La citta eon la provincia a un tribunale 
civi!e ed una Gran Corte aiminale; non che quattro giudici istruttori, 
presso i quali e la polizia giudiziaria nella dipendenza della corte erimi- 
nale. Oltre a ció vi b un tribunate di commercio ed una camera consultiva 
di commercio per proporre tutto ció che possa favorire la prosperita del 
commercio nazionale.

La Gran Corte cirile e il Łribunale di appcllo per la proviucia di Na
poli e per sei altre province pili vicine alla capitale.

La Corte Suprema di giustizia non e che 1'auli ca Corte di Cassazione, 
ed abbraccia tutto il regtio al di qui del Faro. U suo oggctlo e di manle
li ere l’osservanza delle leggi e di richiamare alla loro esecuzione i giudici 
che se ne fossero allontanati.

Per Pamministrazione, la citta eon la provi ucia a per ca po un Inten- 
dente, assistito da un segretario generale e da un Consiglio d'Inlrndenzu. 
L’autorita suprema amministrativa e presso la Gran Corte dc Conti, che 
abbraccia gli affari di tutto il regno al di qu;\ del Faro.

Per ambedue i regni poi vi e la Consutta di Siato, il cui voto b sem- 
pre consultivo e verte sopraquelli oggetti, sieno particolari sienolegisla- 
tivi, de’quali viene incaricata per ispeciale commessione del He.

Pe’reati militari vi e uno statuto penale militare, restando per tutto 
il resto, che non e compreso in quello statuto, soggetti i militari alla 
giurisdizione ordinaria. Vi sono per quei reati iGonsigli di guerra detti
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di corpo, di guarnigione e di divisione, ed a tutti soprasta l' Ałta corte 
militare per la sola osservanza delle leggi.

In quanto alla polizia, Napoli a un commessario per ogni ąuartiere; 
un altro commessario e addetto alle prigioni e sei ispettori invigilano 
alle barriere della citta. Soprasta a tutti un Prefetto, agente primario 
della polizia ordinaria non solo per Napoli ma anche pel suo distretto.

Finalmente pel governo generale del regno al di qua del Faro vi sono 
nove Ministeri, cioe: l.° dellapresidenza del consigliode’ministri; 2.°de- 
gli affari esteri, 3.* di grazia e giustizia; 4.° degli affari ecclesiastici e della 
istruzione pubblica; 5.° delle finanze; 6.°della.interno; 7.° de’ lavori pub- 
blici;8.° dellagoerra e marina,9.° della polizia generaleunoltre vi e un mi- 
nistero per gli affari di Sicilia e la Soprantendenza Generale di Gasa Reale.

L’ amininistrazione municipale e affidata al Corpo di cittci,, composto 
del sindaco e di dodici eletti. II sindaco e il capo della cittA e ne dirige 
tutta l ’ammini>trazione. Ognuno dei dodici ąuartieri o sezioni, nelle quali 
e divisa la citta, a un eletto eon due aggiunti che sono nella immediata 
dipendenza del sindaco. Ogni eletto e ufliziale dello stato civile nel suo 
quartiere, e membro nato delFamministrazione de’pubblici stabilimenti 
che vi esistono. Gli aggiunti sono i collaboratori ed i supplenti del- 
1’ eletto. Al corpo della citta appartiene la polizia annonaria. La citta di 
Napoli a una rendita di oltre a 400 mila ducati. II vescovato di Napoli h 
de’ primi secoli della cliiesa e conta S. Aspreno per suo primo vescovo, 
instituito da S. Piętro stesso nel suo primo viaggio d’ Italia. La serie degli 
arcivescovi comincia dal 105.

La cattedrale vien servita da tre ordini di preti, dal capitolo de’ ca- 
nonici, dal collegio degli eddomadarii e da quello de’ quarantisti. Dopo 
il capitolo di S. Piętro questo di Napoli e riputato pel piii insigne. E stato 
sempre un seminario di vescovi: molti tra essi sono promossi alla por- 
pora, e tre sono stati elevati al triregno, cioe Urbano VI, Bonifacio IX, e 
Paolo IV.

La citta e divisa in 40 parrocchie, le quali dipendono dalia cattedra
le: le nazioni straniere ne anno tre, che sono quelle de’ Greci, dei Fio- 
rentini e de’ Genovesi; ma esse sono meramente personali e non locali. 
Vi sono poi sette parrocchie regie, le quali dipendono dal Cappellano mag- 
giore, che su di esse esercita 1’ autorita episcopale.

Attualmente sono in Napoli 38 conventi di religiosi, 22 monasteri di 
monache e meglio di 34 consemtorii.

Le Chiese di Napoli sono 257, ed oltre a queste vi si trovano 57 altre 
piii piccole dette cappelle serotine.

I. b
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La direzione della pubblica istruzione e affidata ad unConsiglio Ge
nerale di pili membri sotto la presidenza di un prelato. Essa da ancora i 
pennessi per la stanipa de’ libri, che debbono essere sottoposti alla censu- 
ra. Se un libro non oltrepassa dieci logii, il perrnesso di stamparsi puó 
essere anehe dato dalia polizia.

Uno dei primi corpi scientifici o la Reale Sociełii Borbonica, divisa in 
tre accademie, la prima^col titolo di Accademia Ercolanese di Archeolo
gia a 20 soci; la seconda detta delle Scienze ne A 30; e la terza delle Delie 
Arti ne A 10, oltre un numero maggiore di soci corrispondenti ed onora* 
ri: queste accademie tengono le loro sedute nel Reale Museo Dorbonico.

L’ Istituto cl' Incoraggiamento per le arti, e la Societu Pontaniana per 
le scienze, letteratura e belle arti sono protette dal Governo.

Le biblioteche puhbliche sono tre, cioe quella del Reale Museo Bor- 
bonico, quella di S. Angelo a Nilo e quella della UniversitA.

La UniversitAdegliStudi alSalvatoreA congiunti yari gabinetti scien
tifici. Oltre a questo, vi sono in Napoli tre osservatorii, il primo sulla col- 
lina di Miradois, l ’ altro a S. Gaudioso, ed il terzo all’ officio topograftco, 
co’ rispettivi professori; un’ officina per isvolgere i papiri ercolauesi nel 
Real Museo; un Orto Dotanico; una scuola di veterinaria, un’ altra di pa- 
leografia presso il grandę archivio; una scuola di pittura, scultura ed ar- 
cliitettura nel Real Museo; una di musaici a pietre dure a S. Carlo allo 
Mortelle; un officio topografico a Pizzofalcone, ed una scuola bene isti- 
tuita pe’ ponti e strade.

Per P educazione della gioventii abbiamo il real liceo e collegio del 
Salvatore; cinque altri collegi, due retti da’ PP. Barnabiti, uno da’ Ge- 
suiti, uno da’ PP. delle scuole pie, uno da’ PP. Cinesi; ed un collegio 
medico-cerusico ; due collegi mililari, uno alla Nunziatella e 1’ altro a 
Gaeta non A guari istituito dal regnante nostro Augusto Sovrano; un col
legio di marina ed altro di piloti: inoltre, fra Portici e Napoli, nel sito 
detto Pietrarsa fu instituita nel 1842 una scuola utilissima, destinata ad 
istruire un gran numero di giovani nelle arti meccaniche, formandone 
de’buoni macchinisti, degni di ogni encomio e di particolare osserva- 
zione, perchfe giA vi sono State costruite molte macchine a vapore eon 
tanta perfezione da non far desiderare quelle che ci pervengono dalio 
straniero. Poi un collegio di musica a S. Piętro a Maiella; due seminari 
ecclesiastici, uno detto Urbano e 1’ altro Diocesano. Nel Real Albergo dei 
poveri vi e una scuola pe’ sordi e muti, ed a S. Giuseppe a Cliiaia un’ al- 
tra pe’ ciechi.

Per la educazione delle donzelle vi sono la Real casa de’ Miracoli e
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quella di S. Marcellino, entrambe sotto la speciale protezione di S. M. la 
Regina (N. S.}; e 1’ altra di Regina Coeli. Vari monasteri e conservatorii 
prendono anche cura della educazione delle fanciulle, sotto la direziono 
delle Suore della Carita.

Vi sono inoltre raolte scuole primario per fanciulli ed altre per le 
fanciulle; senza parlare delle scuole e pensionati privati che sono in gran 
numero, come nulla abbiamo detto delle molte biblioteche, de’ musei, 
dei gabinetti,delle ąuadrerie de’ privati, che sono oggetti senza stabilila, 
dipendendo dal gusto individuale, ii quale ben di rado si comunica agli 
eredi.

Vanta poi Napoli due amenissime e deliziose ferrovie; una che da 
Napoli mena a Portici, Torre del Greco e Torre delP Annunziata, donde 
bipartendosi, da un lato continua per Castellammare e dalPaltro procede 
per Pompei, Scafati, Angri eNocera: la seconda che da Napoli va sino a 
Capua, toccando Casalnuovo, Acerra, Cancello, Maddaloni, Caserta eSan- 
tamaria, eon una traversa da Cancello sino a Nola in Terra di Lavoro.

Nello scorso anno fu inaugurato un telegrafo elettrico che dal paiaz- 
zo Iteale di Napoli, avendo corrispondenza eon ąuello di Caserta, giugne 
sino a Gaeta; ed ora si prolunga per molte altre province de’domini con- 
tinentali.

Infine nello scorso anno fu pure menato a termine un vasto bacino 
da raddobbo, eseguito in brevissimo spazio di tempo sotto la direzione del 
Ministro di guerra e marina Maresciallo Principe d’ Ischitella, donde gia 
sono usciti belli e rifatti uno de’ nostri piii grandi vascelli ed altri lęgni 
da guerra e piroscafi mercantili.

In Napoli, come quasi per tutta PEuropa, si possono farę tre distin- 
zioni di classi, cioe di nobilta, di ceto medio e di plebe: distinzioni oggi 
meno notabili che in altri tempi. Se tutte queste classi confondonsi per 
alcuni costumi, quelli che ciascuna serba in particolare servono a distin- 
guerle fra esse. Ma e naturale che i costumi del basso popolo richiamino 
rji piii Pattenzione degli stranieri, perchedaquelli sou propriamente for- 
mati i distintivi delle nazioni. Lacoltura e le ricchezze tendono a rawici- 
nare le altre classi di tutte le culte societa europee.

L’ alta nobilta godeva di molte prerogative e di molti privilegi, ed 
esercitava una grandę influenza per mezzo de’ sedili e de' feudi. Nel 1799 
furono abolite le prerogative de’ sedili, e nel 1807 fu distrutta la feuda- 
lita. A' nobilidi sedile e rimasto un notamento di famiglie sopra un libro 
detto di oro, ed a quei che godevan feudi un titolo. Fra questi -ultimi co-
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loro clie non erano ascritti a’ sedili, furono registrati in un altro libro 
detto di argento. Prima i matrimoni erano insuperabile ostacolo tra la 
n obił ta e le altre classi: al presente si e meno difFicile ed un ricco bor- 
ghese puó aspirare alla parentela delle piu. illustri famiglie.

A Napoli si d& onorifico nome di civili a quei del celo medio, come 
se si volesse indicare che in essi era ristretta la civilta Ira le estreme classi 
ignoranti. Ma la vanita fa riguardare come insultanti tal nome a coloro 
che voglion passare per nobili. Noi, che non dobbiamo tener conlo di 
tutte le categorie della vanita, comprendiamo in questa seconda classe i 
nobili proprietari, i primari mercadanti, i magistrali, gli awocati, i me- 
dici e tutte le persone che cinno una educazione piu accurata: in <ga68t& 
classe si rinviene la maggior coltura e quivi si sviluppano i inigliori in- 
gegni. Col progresso della civiltA essendo divenute le distinzioni di classi 
meno notabili e piu faciliaconfondere,si veggonoogni giorno genti nuo- 
ve prodursi nellasocietA, secondoche il meritopersonalcacquisla valore.

La terza classe, di tutte la piu numerosa, presenta moltissimegrada- 
zioni e sensibilissime differenze, secondo le diverse arti o i diversi mc- 
stieri, cni addiconsi le persone. La necessiti di lavorare rendc piu che 
non si crede morale il maggior numero di questa classe, nella quale mol- 
tissime persone manifestano un’ attitudine singolare per ogni industria. 
Degl’ individui di questa classe, ben educati e passati a professioni o ad 
impieghi distinti, non lasciano rawisare la loro origine; ma eon la stessa 
educazione, se rimangono nel loro stato, appena serbano traccia della 
educazione riccvuta.

Generale e P uso in que’ che vendono o fanno lavori del domandare 
un prezzo di assai maggiore del giusto; e la prevenzione b tale, che non 
si crederebbe a chi chiedesse Pesatta valuta.

In Napoli la bellezza e piu degli uomini che delle donnę. Quesle vi 
sono rispettate dalie leggi e da’ costumi.

Le modę, che inlluiscono sopra altro piu che abiti e cunie,sono Poc- 
cupazione principale delle nostre donnę educate ; e nclle donnę di bassa 
condizione cresce di giorno in giorno Pambizione di gareggiare eon le 
primo nelle modę del vestiario.

Generale ed assai lodevole e il costumo del popolo Napolitano di 
prender nelP ospizio de’ proietti qualcuna di quelle creature infelici e di 
allevarle eon la stessa tenerezza che i propri figliuoli: talora si preudono 
in compenso de’ figli perduli. Essi sono qualificali col bel nome di figli 
della Madonna, nome ben conveniente a tali vittiine innocenli, che la cul- 
pa, il pudore o la porerta allontanano per sempre dal seno materno La
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compassione e iaerente nel napolitano: nelle risse il malcoucio e sempre 
il protetto dagli astanti.

Gli abitanti di Napoli, che vivono sotto un clinia salubre e ridente, 
che ritraggono da un feracissimo terreno i prodotti piu opportuni alla 
vita umana, sono dediti naturalmente a festive allegrezze, e molto di- 
sposti e corrivi alla pigrizia ed alla mollezza.

Mostrano grandę golosit&, ed osservano varie formalita nei piaceri 
della mensa. Si conosce ció nel Natale, nella Pasqua, nel S. Martino, nel 
carnevale, ne’ quali tempi tutto b rito e profusione. Nelle case de’ facol- 
tosi si osserva molto gusto nelle mense ed una variet& di prodotti anche 
intempestivi della natura, che b una vera sontuosita per gli stranieri. La 
plebe peróed anche gli artigiani serbano pocą decenza nella mensa e son 
poco delicati ne’ cibi.

La ąualita piu spiccata del Napolitano e di esser portato al fracassio: 
va di leggieri in collera e di leggieri si calma; a sangue caldo nelle risse 
e capace di qualunque eccesso, ma cessato quell’ impeto di furorę, dimen- 
tica tutto, non serba odio ed e inćapace di vendicarsi eon qualche trąd i - 
mento.

Parła ad alta voce, e curioso, vuol decidere di tutto. E docile al go- 
verno: borbotta, ma obbedisce: i nostri lazzaroni, su i quali sisono scritle 
tante sciocchezze che i viaggiatori si anno gli uni eon gli altri copiate, 
furono formidabili solto il governo debole e dispotico de’ Vicere,ed oggi 
sono tranguilli e sommessi sotto un Re nato nel loro paese.

La spensieratezza e un’ altra qualit& del Napolitano, la ąualepiu che 
dal clima deriva dalia facilita della sussistenza e degPimpieghi. I Napoli- 
tani sono stati sempre abilissimi nel maneggio della spada e dei cavalli* 
Son dessi schietti, aperti, cordiali. Amano il loro paese, poco viaggiano; 
c come anno scarsi bisogni, si contentano facilmente del necessario. Si 
rimprovera ad essi la mancanza di coraggio, perche non si sa o non si 
vuol risalire nile cauśe di certi awenimenti; e si dimentica che la plebe 
napolitana, sola e senza truppa di sorta alcuna, disputó palmo a palmo il 
terreno all’ esercito francese nel 1799, e che in ogni duello tra i Napoli- 
tani e gli stranieri la vittoria b stata sempre de^primi. 11 coraggio de^o- 
poli niente a che farę eon la diflicile e complicata arte della guerra, che 
ad essi non appartiene.

Sono pure i Napolitani vivi, ciarlieri, gesticolatori all’ eccesso. Le 
dauze, i canti, i suoni formano un gusto continuo e generale. II popolo 
usa il tamburino, le nacchere ed il huto, che sono tutti strumenti anti- 
chissimi, come si rileva dalie pitture di Pompei. 11 balio prediletto e la
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tarantella, balio pieno di grazia e di espressione, che si esegue al suono 
di nacchere e tamburini, mentre ąualche altro canta sullo stesso tuono.

InNapoli la religione b vivamente sentita: il lusso del cultoe riguar- 
dato come parte importanle di essa. I tempi ne’ di solenni, decorati di 
stoffe di cera di musiche, sono affollatissimi ed i Napolilani convengono 
eon gran divozione a tutte le funzioni di chiesa. II popolo b divoto per la 
Yergine Santissima: non vie bottega che non abbia la suainimagine eon 
una o due lampadi accese, ed altre se ne veggono per tutti gli angoli dello 
strade eon fanali accesi di notte.

Ne’ mesi estivi si fanno a queste immagini belle macchino decorato 
di ricchi parati, di altari, di musica, di fuoclii artifiziati: il tutto eon lo 
volontarie contribuzioni de’ vicini e della plebe. Vedrete non di rado lo 
persone indirizzare a tali immagini le piu affettuose apostroll ed esporro 
ad esse i propri bisogni; ed altri prosteso nol silenzio doiła notlo oraro 
avanti un crocifisso o sul limitare di una chiesa.

II dialetto del popolo Napolitano vien creduto goiło da quci che non 
1’anno ne esaminato ni) compreso. Costoro ;\n confuso la natla sua lepi- 
dezza eon la goffaggine, che sono hen divcrse cose. L’ingenita allegria dcl 
popolo napolitano e la ridente natura che lo circonda, an creato un Iin- 
guaggio scherzevole e bufionesco, ma nello stesso tempo pieno di imma
gini, di grazie, di bei concetti, di sali cdi proverbi. Sono conosciuti i na- 
politani per la prontezza del motteggiare. II popolo non vi parła cho eon 
allusioni eeon metaforę,mostrandocioi) ingegno; ed uniscealle parole un 
gęsto animato e grazioso. II Napolitano, cho adopra il pretto italiano, e 
meno, degli altri Italiani conosciuto dall’ acccnto. Ci abbiamo molto ope
ro di vario genere scritte nel dialetto napolitano, ed alcune sono assai piu 
che ingegnose. Non si anno canti nazionali, ma molti de’ popolari piac- 
ciono per la loro giovialita o per la loro dolce malinconia.

Napoli fu anticamentc celebro per le scicnze c per le belle lettere, 
avendola Cicerone e Seneca chiamata la mądre dcrjli struli. Virgilio, Se- 
ueca, Orazio, Tito Livio, Claudiano, Boccaccio, il Tasso ed altri uornini 
insigni vi soggiornarono, e quivi scrissero parte delle loro riputatissinie 
opere. II primo vi tiene anclie il sepolero.

.E patria questa citta dello storico Yelleio Patcrcolo , del poeta Sla- 
zio, di Urbano VII, di Pontano, Capece, Rota; de’ poeti Costanzo, Sannaz- 
zaro, Gio-BattistaMarino, Tansillo e Salvator Rosa; do’ pittori Luca Gior- 
dano, Solimene e di molti altri; degli architetti cavalieri Bernini, Fuga e 
Vanvitelli; di Ferrante Imperato e Fabio Colonna, naturalisti •, del lisico
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e matematico Giambattista La Porta; de’ filosofi e fisici Francesco Fonta- 
na ed Alfonso Borrelli; del letterato e giureconsulto M. Mazzocchi; di 
Giannone lo storico ; di Filangieri il legista; del medico Cotugno ; de’ce- 
lebri Vico, Genovesi, Gravina. Ne vogliamo obbliare di far qui menzione 
di un Ambrosi, di un Alessandri, di un Galiani, di un Mattei, del Galanti, 
di Palmieri e di Pagano, senza nominare gli uomini di fama ancora vi- 
venti.

Se nelle altre belle arti vari paesi d ’Italia possono pretendere il pri- 
mato, nella musica nessuno puó contendere eon Napoli. La nostra scuola 
musicale moderna fu stabilita nel XV secolo da Ferdinando I di Arago
na, sotto la direzione di Garnerio e di Galforio, i quali pubblicarono a Na
poli le prime opere sulla musica: altre opere poi sullo stesso subbietto fu- 
ron pubblicate nel principio del secolo XVII da Piętro Ceroni, che facilitó 
le regole musicali de’tre collegi di musica che allora esistevano e che poi 
vennero nel 1808 riuniti in uno. Fra i caposcuola metteremo Alessandro 
Scarlatti, Niccola Porpora, Leonardo Leo, Francesco Duranti, Giambatti
sta Jesi, Davide Perez, Niccola Jommelli, Giambattista Pergolesi, Nicola 
Piccini, Fedele Fenaroli, Giovanni Paesiello, Domenico Cimarosa, Nic- 
coló Zingarelli e Vincenzo Bellini, senza far menzione di tutUi grandi 
maestri stranieri usciti dalia scuola musicale di Napoli.
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NAVłGATORI, PESCATORI, REMATORI E PESCIYENDOLI.

uando si Yolgc uii guardo alle calegorie cli popoli che ci 
hanno preceduti, all impulso sociałe di tante diverse na- 
zioni, alla fratellanza chegli uomini hanno pel commcrcio

^ ^ jW e lta  fra loro, allora la grandę alleanza degli uomini col 
amare, si mostra aH’occhio delPeconomista, comeun punto 
idi storia luminosissimo c ąuasi come un movente del glo- 
jbo intorno al suo centro. Per essa le razze selvagge spo- 

gliate dclla scoria nativa, per essa le consuetudini sottomesse al culto, per 
essa le citta rahbellite, le aride spiagge mutate in citta, le industrie confor- 
tate dal trafiko , e la gran catena degli esseri rannodata fra lontane terre 
e paesi.

E Tiro e Creta e l Ellesponto vi ricordano imprese guerriere e sempre 
commerciali, e dai campi della favola e dal mistero delle origini, scendendo 
accompagnato da cjucsti nomi e da ąueste rimembranze vi verranno innanzi 
i nayigatori Gastore e Pol luce e la grandę impresa degli Argonauti che pur

I. i
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2 I MA RI N Al

di tania favola e tramescolata, ele ricchezzc <li Tiroclie le navi eon preziosi 
lęgni costruite, propaga\ano ed accrescevano, e rardimento dc Fenici che 
corseggiando armata mano facean bottino e vendean vesti, suppellettili ador 
namenti aurei egemmali, e tanti altri fatti incancellabili che svelano 1’elc- 
mento marittimo, come produltiro delle pin ricordeyoli fasi cornmcrciali.

Qnante terre non iscorscro i primi navigatori,c quante mai non furon 
quelle che sorsero a luce cd ebbero rinomanza per approdi di navi.

L’Arca stessa, nave primitiva, lanciata nel marę dello sdegno celestc, 
qual’era il dilin io, non fu forsę lo stromento della sahazione universale? l’a- 
nello della gran catenacliedoveva poi stringere in tanti nodi le genti ?

Dalie statistiche piu recenli e dalie operę di trent anni a ąuesta parte,ri- 
levasi quanto a certuni paesi deHInghilterra, tenuti in nessun conto, abbia 
giovato il periodico trafiico delle navi, e quanlc abbandonate coste , per lo 
transito di esse, sień divenute importanti; e gli Inglesi che spendono ogni 
loro cura e fatica per migliorare lecondizioni marittime delTisola, lino a cer- 
carne un perfezionamento non isperato mai, hanno assicurata la imigazio- 
ne di coste diffieili e sabbiosc eon le barchcdi salvezza e coi fari galleggian- 
ti. Ed ove per poco si volcsse aggiungcrc quanto l aflluenza de’ Piroscafi di 
ogni specie abbia giovato alle condizioni manifatturiere ed anche agricolc 
de’luoghi di approdo , ayrebbesi tale un quadro di progrcsso,da farne strabi- 
liare piu d’un vecchio carpentiere.

Basli pel nostro bel paese lesempio della navigazione periodica dcPiro- 
scafi tra Napoli e la Sicilia , un di si dilTicilc c scabra, da render lungamentc 
pensierosi quelli che fatto avean proponimento di attraversareil canaleecor- 
rer la linea talvoltain pi u d’una settimana.

Un di alcuni lęgni a \elaaddelti a quel tra di co partian eon poco carico e 
pocą gcntc,ed era d uopo aspetlar il ritorno d unoo d altro legno, a seconda 
de’venti che spiravano. Orle spedizioni perlą Sicilia sonocontinue, anzi co- 
tidiane,e non ha guari i battelli Maria Teresa e Palermo nello spaziodi sedici 
ore toccavano 1’ estremo porto , mentre oggi duc bcllissimi piroscali in ferro 
Vesuvio e Capri partendo a sera,conducono il forestiero, come nel grembo di 
un sogno d’estate, piu celeremcnte assai dali' uno aH’altro porto , poro sem- 
brami inopportuno dir che a simiglianza di questa sola linea di im igazione, 
le altre apportano tanto e tal bene a questo marittimo paese, da doversi mol- 
to tenere in pregio gli uomini di marę dcl nostro regno, subietto di queslo 
articolo.
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Da tutte le storie italiane e da stranieri scrittori rilevasi la slrenuita dei 
nostri marinai e 1’antica loro attitudine alle mariltime imprcse, e basti l’esem- 
pio de’Pozzuolani, che or dimenticati perche agli altri marinai inferiori, te- 
nevano un di esteso commercio e trafficavan coi Greci e i Fenici popoli1. E 
basti la lettura delle istorie di Fazello, a ricordare la perizia marittima de’Si- 
ciliani e le glorie di Siracusa e di Agrigento. Napoli ( dice il primo de’ citati 
scrittori) abbondaya di vascelli prima che i Romani pensassero ad aver forze 
navali, di modo che le cinąuanta navi e triremi che trasportarono 1’esercito 
romano in Sicilia, furono tutte Napolitane, Tarentinc e Locresi.

Siam ąuindi lieti di dover cominciare quest’opera di costumi, rivolgen- 
doci a’marinai, parte si \ivaed integrale della nostra gloria, siam lieti di do- 
ver parlare di una classe gencralmente onesta e laboriosa, schiclta ne’ modi, 
ardita nelle sue determinazioni. Forsę la penna che animata da tal subielto 
e scorrevole e pronta a ritrarre il pensiero, sarebbe ritrosa e dura nell’espri- 
mere passioni piii eleyatc e bugiardc,frutto awerso del secolo che corrompc 
gli uomini ncl fasto anzi ( come uno scorridor di campagna) aspetta al var- 
co gli uomini piu schivi, per dir quasi:—Ti ho pur colto o supcrbo; sprezza- 
sti Toro, ora afioga solto Toro che ti copre!

Pcrb yolentieri ci stringiamo al popolo , e parleremo prima de’ marinai 
che si yeggono nell’interno della citta, indi parlerem di quelli che lungo la 
riya se ne allontanano, e finalmentc de’cosi detti costaiuoli, non trasandando 
i siculi marinai che di prodezza non mancano e di perizia suH’elemenlo che 
li yide nascere e Ii cullo infanli.

I marinai di Chiaia,di S. Lucia,di Posillipo appartengono alla classe dei 
battellieri e pescatori. Essi vivono eon 1’amo e col remo alla mano, e la loro 
nayigazione non si stende oltre il nostro golfo.Un di, da S. Lucia a Posillipo 
vedevi una catena di povere abitazioni marinaresche , e un quotidiano rac- 
cogliersi di famigliuolc eon famigliuole ad una stessa mensa, condita dal- 
1’amore de’figliuoletti,daH’alfetto delle madri,dal preyidente consiglio de’vec- 
chi. E lanto eran tra loro strette quelle schiatte marinaresche, che non molte, 
ma solo una famiglia, dagli usi c dalia dimestica fratellanza, appariyano.

Un padron di barchc era ed e stimalo nella contrada un ricco possiden- 
te. CoYcrlo il capo del suo berretto e nudo sempre il piecie, ci sospen- i

i Yedi Siguoridli. Yicende della collura nelle due Sicilie.
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4 I M AR INA I

de di fumare sol ąuando emana i suoiordini ai minori di lui,o facendo lancia- 
re in acąua una barca o traendo 1’altra sul lido per darvi su di pcce o di ca- 
trame, o nci cestelli faccndo assettar l’amo dai seniori,chc 1’etfi rende pazient1 
cd aceonci a'lavori lunghi e riposati *. E fuori di un padron di barche, non 
froverete persona piu dignitosa fra i Chiaiesi i Luciani e que’di Posillipo, c fra 
questi,i secondi han rinomanza c quasi ereditaria celebrita per pescarc sottac- 
qua e tuffarsi tutti col capo in giu, sia per yisilare o turare la falla di un basti- 
mento, sia per isbarazzare un’ancora cd accelcrar 1’uscila di una navc. I 
Luciani trasmettonsi questavirtii di padrein figlio, e fino alla piu tarda vcc- 
chiezza nel colmo del rigorc inyemale traggon sostentamento dacosiflattc fa- 
tiche.Pero li redete sfigurati dalia vampa del sole,nelle carni grinzc e viola- 
cee, negli occlii cisposi e quasi lacrimanti, poiche il sal marino che vi (ikra 
per enlro, li corrode, sicche talune volte banno a cessar daH’ollicio, non po- 
tendo tener gli occlii aperti a mirare il fondo delle acquc. Son questi i cosi 
detti Sommozzatori.

Ouelli poi che van cercando alimcntodal minuto pcscecdai molluschio 
frutti di marę, che van tastando uno scoglio, ccrcandovi i granchi o (jualchc 
altro abitatore aquorco della spccie , hanno le mani c i pic per tal maniera 
guasti, gonfi, e quasi ostrutti, che fan pieta solo in mirarli.Poiche v’ha talu- 
no di qucsti pcsciolini o granchi che suol tciulere a yendicarsi contro chi 
1’ offende, prova incontrastabile che la prowidenza diede anchc al piccolo 
armi per difendersi dal potente , armi che la sediccnte civilta rinnovatrice 
di tutti gli ordini di cose , ha in gran parte distrutte fra gli uomini.

I barchettaiuoli o battellicri son del tutto dediti al IralTico di piaccre. E 
nulla riesce tanio gradevole, quanto nc’ be’giorni di primavera una passeg- 
giata rcarittima lungo la spiaggia yoluttuosa che gli antichi dissero pausa 
delle trislczze (Pausilipo) entro una barca munita di due yigorosi rcmatori i 
quali alla loroyolta, rasentando gli scogli e le sccchcfinoa faryele toccar eon 
mano, vi mostreranno i pittorcschi avanzi di antichi fabbricati c le mura di 
opera latcrizia, e vi parlcranno eon tradizionalc crcdenza del Palazzo della 
Regina Giovanna e del misterioso trabocchctlo, donde gli amanti oscura- 
mente aflogayano in marę, e vi diranno storic di sanguc 2 aHapprossimaryi 
dello scoglio de’duc fratelli c poi vi faran yedcrc la Gaiola e l’allro scoglio che

1 Vedi la fig.
» Vedi la mia opera Tradizioni popolari tpiegate eon la tloria e gli edi/ici dcl tempo. .Y«~

poli, stamperia de Marco fSU.
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I MARINAI 5

per figura conica ha tolto un nonie che modestia vuol taciuto, e non trasan- 
deranno d’indicarvi il palazzo detto delle cannonatc e finalmentc, poiche l’a- 
nimo dcl marinaio e soccorrevole altrui, v’ imiteranno a porgerc un’ elc- 
mosina airEremita della Gaiola che dalTalto del suo scoglio vi tendera un 
bastone munito d’una borsa. E a’forestieri non solo dovra recar mamiglia 
qucl pellegrinaggio di costa allietato dalia vista di tante variopintc casine a 
fior d’acqua e di tanti giardini e viali ombriferi e fioriti che s'arrampicano , 
per cosi dire fino alla superior via nuova di Posillipo, ma dovra pure recar 
mamiglia, il veder come due barchettaiuoli di quclla spiaggia dopo avervi 
per uninteragiornataprestata foperaloro,se ne andrancontentidibuscare 
quatlro o cinąue carlini, ed a sera, banchettando nel mezzo della onesta c 
povera famigliuola diranno « 11 did’oggi estato bello e lucroso, c tale, pręgo 
il cielo, sia il dimani.» Qucsta parvita di desideri, questo tenor di vivere non 
sollcticato che dagli affelti che si accendono presso al domestico focolare 
forman di quclla classe di popolo un centro di virtu sconosciuto.

I Battellieri, i Sommozzatori e i Pescatori,come ho gia detto , abita- 
van lungo S. Lucia, Chiaia , (Tantica plaga) il Chiatamone (platamonio) la 
Torretta (una di quelle edificate lunghesso il lido contro gli scorridori di ma
rę) ed il leone di Posillipo, le cui acquc han la celebrita delle « Gliiare , fre- 
sche e dolci acque » del Petrarca.

I nostri marinai sono buoni, servizievbli, sofferenti di freno, massime 
i Cliiaiesi, e i sentimenti religiosi han la stessa potenzav de’ doveri di fami- 
glia. Nel mese di agoslo, la contrada tutta di S. Lucia, campo delle tende 
della milizia o della corporazion degli ostricari, divien campo dcli’ allegrez- 
za marinaresca. I barchettaiuoli indossano il piii bel calzone che s’abbiano 
e’l piii nuovo de’lor berretti, le famigliuole si laYano e si lisciano i capelli, 
facendo baldoria. Nelle circostanti osterie fumigano i manicaretti, il pesce 
in salsę piccanti, i Yermicelli awoltolati nel cacio e nel sugo di pesce, il bac- 
cala fatto Yerecondo dal pomidoro c mille altri intingoli, e ció per la festivita 
di nostra Donna della Catena.Marinai accorrono d’ogni parte cantarellando, 
altri eon le naccliere e’ 1 tamburo accompagnano la nazional tarantella, altri 
scorron la m a chiamando awentori alla festa, e nel mezzo della gioia univer- 
sale, i fanciulli e i giovinetli figli de’cosi detti Sommozzatori, tutti in unat- 
timo c pressocehó vestiti, giii nell’ onda si capoYolgono, toccando il fondo, 
poi risalendo a gaiła alla supina come morti, poi guazzando c carolando tra 
loro c facendo catena, in onor della Ycrginc. Semhra che gli antichi Tritoni
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omie la favola popolava quella riviera, cmergano dal profondo , consapevoli 
della fesla c guazzino eon loro. E vedi braccia e gambę sossopra, e cauiuo- 
lc e gruppi fantastici, e poi un nembo anzi un manto di schiuma che na- 
sconde i guazzanti, cd odi cvviva e batter di palnie de’ padri e delle madri 
coi bimbi alla poppa. Pure gioie, purc come lampio padiglione celestc che 
li coverchia, pure gioie intemerate, non interrotte da sogni torbidi e ambi- 
ziosi, da rimerabranze crudeli, da ambagi e sofismi viziosi di menti lorle c 
pcrverse. Gioie perenni e vere che si riproducono come la scłiiuma dcl ina- 
re , come la nuvola che scorrc ii firmamento e che un halo di rimorso non 
contamina.

Altrc ricordeYoli feste marinaresche sono inGiugno quclleche in onor 
di S. Piętro c S. Paolo per hen tre giorni si fauno, ardendo grandi botti di pe- 
cc c girandovi intorno , c quella che premie occasione dalia incoronazionc di 
noslra Donna detta di porto sa!vo, perche fondata da chi voto un lempio alla 
Vergine per iscampato naufragio.A tal fesla i marinai tutti del molo piccolo 
che son marinai piii dcdicati al commercio ed alle mariltime industrie, danno 
emolumcnlo, pngando nel corso dell anno ciascuno ilsuo scotto per la pompa 
della fcstivaricorrenza.E (jucslo tributo pccuniario che ad onor della Yergi- 
ne ecostuinc di iiscuolcrc,pagasi pria dai padroni di bastimenti, indi da (pici 
dibarchc, indi dai marinai eon amministrativa proporzione; e mcmorevole e 
finalmente la festa di S.Niccolo detto, per la prossimith dello cdilicio, S. Nic- 
colo della Dogana, c cio nella ricorrenza dellAssunzione di noslra Donna del 
Pilicro.Ed in queste due ultimę festivita non mancan luminarie c fuochi ar- 
tificialinon iscompagnati da quei grandi colpi di sparo, nei quali il napolitano 
mostra la sua tendenza al chiasso cd al frasluono, allo stordirc ed alTesscrc 
stordito, ąuasiche la gioia cresccsse col gonfiarc depolmoni.

I marinai del molo piccolo sono pi u navigalori,c la Yicinanzadel porto li 
rende adalti alle industrie speculativc. Essi han piii ccspiti al sostentamento 
della vila c sono estremamente destri nello eludere la Yigilanza di certi birri 
chevivononeiracqua edi talunidecorali satellil^chcpcr iscrupoli di coscienza 
metlon le mani nella roba altrui, e non han ritegno di cacciarvelc in tasca, sc 
non siete pronti a dar loro un occhiata significativa. Taluni fra essi marinai o 
barchettaiuoli,che riconoscercte agCYolmenle dai ricciolini pendenli,dairaria 
di valentuomini,dal berrctto,vannoa prendere le loro merci eon grossomare 
e eon vento,solto la prua di una nave ancorata in rada,quando pur non debba- 
no andarla a scontrarc lin sotto Capri a dispctlo dci marosi e dei Doganieri.
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1 MARINAI 7

Estese generazioni marittime son pur ąuellc del molo piccolo e parca- 
mente vivono Ira i \iottoli di basso porto, ma pid comunemente la loro li- 
nea segue ąuella della spiaggia, poco piii innanzi della porta del Carminc, 
e piu famigliuole han dimora ne’vicoli che dalia cosi detta Marinella riesco- 
no al Borgo di Loreto, e ąuelle famigliuole, come il giorno appare, saltan 
fuori dalie anguste camerette e van poi eon le altre a sedersi sulla opposta 
spiaggia, ove ii forestiero soffermasi a mirare que’ gruppi che tra uomini 
e donnę, vecchi e fanciulle, tra botti, harche, reti , tinelli, fiscelle, nasse 
formano i ąuadri onde e maestra natura. Dopo il desinare, su ąuella stessa 
spiaggia, soglion le donnę acconciarsi l'un Faltra le chiome e rassettarsi le 
vesti allo specchio limpido delle acąue , indi prender 1’ ago e i fusi e tesser 
ami e reti d’ogni guisa. Nella estiva stagione ąuella stessa piaggia formico- 
la di gente clie va a bagnarsi, ed allora molta parte di ąuelle donnę s’occu- 
pa in far hucato di lenzuoli, di tovagliuoli e di camicie.

Comcdicemmo deTLuciani e de’Chiaiesi, i marinai del piccolo molo son 
pur distinti fra pescatori, pescivendoIi e barchettaiuoli.I pescivendoli, eonie 
dalia figura si vcde, han ąuasi le stesse fogge di vestire, se non che invece 
del pastrano a scapolarc, portano una giuhba gittata in sulle spalle.Essi son 
dedicati unicamente alla yendita e traffico di ąuella specie. II loro campo e la 
pietra del pesce , luogo ove il pesce si raccoglie, librasi in bilance, ed alla 
presenza de’ capo-paranza e degli annonari si dislribuisce colla imposizio- 
ne del prezzo.

Da un momento alfaltro i pescirendoli sia nercestelli, sia nelle spor- 
ticciuole di giunchi invadono tutto ąuanf e Fabitato , gridando e replicando 
intorno il nome di qucl che portano in mostra ed al nomc aggiungono una 
serie di epiteti vezzeggiativi echiamano i pesci, garofam,perchei golosi sol- 
lucclierati dal nome, s’affaccino ed invilino il pcscivcndolo a venir su.

Cosi tra ascendere e discender lunglie e non comode scalinate , tra gi- 
rare e rigirar, \ie, Yiottoli, violtolini, il pescivendolo vuota la sportclla, la 
riempie,e per seguir Fandamento delle cose umane emostrarne Fapplicazio- 
ne,mette sempre i piu grossi pesci a giacer sui pesciottoli e i pesciolini; eon la 
sinistra mano li fa odorare a que’che dubitano della loro freschezza, eon la 
destra gFinafTia di acąua salsa che porta in un otrę, e i suoi movimenti sono 
si rapitli, i suoi passi si misurati c sollcciti, clie tra rimestare e pesare , tra 
yendere e rendere ilsoyerchio, mette si poco tempo, cliesarehhea deside-
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rarsi, potcsscro tutti i mondani negozi discutcrsi c compiersi a quella guisa.
II pescivendolo napolitanoha i requisiti propi di ciascun altro vendi- 

tore. Egli domanda sempre il doppio del prczzo che vuole, e per guadagnare 
un obolo soverchio, ascende, disccnde e torna indictro, borbottando, senza 
danno delle scarpe che abbomina, ed appagandosi, ove gli Ycnga fatto, di 
carpirvi un oncia di peso a suo favore. Difetto del qualc il napoletano che 
compcra ó tollerante per Yccchio ahilo, il forestiero si sdegna.

Dopo avcr brcYcmentc discorso dcl pescivendolo, direnio alcuna cosa 
de pescatori che son pur mcmhri assai proficui delle marinareschc famiglic 
dedite allc faticlie del marę.

Pittorescac dilettCYole e la pesca de’ polipi o de’cefali che fassi nellc 
circonferenze del Lucullano castello, delto oggi Castel dcll"Ovo c pria nomi- 
nato Isola del Sahatorc. Siflatla pesca si esegue nelle barchc aventi in sulla 
prora o YiccYcrsa una fiaccola che nell’acqua isfavilla e la rischiara lino a 
certa profondita. Entro la barca sta un uomo inlento a vogar pianamente, 
un altro sta piii innanli e guarda fiso ncH’acqua spargendo stille di olio oyc 

i raggi percuotono, fino a che 1'abitatore di quella regione, adcscalo dalia 
luce, non si faccia a seguire il solco radiante, cresti cosi morlalmente j>cr- 
cosso dalia lancia ondc il pescatorc e munito.

E soavissimo incanto l aspetto di questc barchc che in sulla sera e spos- 
so a sorger di luna si vcggono strisciar lentamente nell’ acqua, radendo gli 
scogli e talora l una dietro 1’altra passar sotlo 1’arco d'un pontc che la terra 
congiunge alTinsulare castello che i trcmuoti e la prigionia di Augustok) han 
renduto illustrc anco nelle suc rovine.

Linsieme delle sue proporzioni imbrunito dalie omhre che la luna fa 
grandeggiarc appunto oyc e piu dispensiera di luce, staccasi mirabilmcntc 
dal fondo diafano c vclato delle isolc lontane c dall’acqua cerulea ed in piu 
luoglii spruzzate di stille argentine. Da un lato il VesuYio,daH'allro le colline 
Pausilipane fan corona alle acque, e compiono il quadro *.

Da queste tre classi uopo c ora cli’ io ritorni al primitivo tema dal qua- 
le mi dipartii, quello de' marinai napoletani in generale, tema che pari ad 
uno arbore annoso offre molti c SYariati rami tutti rigogliosi di vita.

E peró i rami piu rigogliosi della progenię hanno a tenersi i Procidani o 
i Sorrentini che per esser valenti, sono l irali tra loro. I Procidani arditi, ga- 1

1 V. la fiy.
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I MARIN A l 9

gliardi, di animo fermo nclle calamita di marę c nelle trayersie, nascono ma- 
rini e si abituano assai di buon’ ora ai pericoli della nayigazione del loro ca- 
nale e del golfo; n& a ąuclla si fermano, ma como meglio possono, cercan 
pane ed alimento neNiaggi di lungo corso. II Procidano dai suoi vicini e det- 
to riscliioso e temerario.

Iscbia e Procida, come due nemici, stan quasi l una a fronte delPaltra. 
Esse guardansi di Iontano, ma senza potersi ben discernere in vollo. Ogni 
giorno dall una e dall altra riva parlir deggiono le barcheche mettono le 
isole in comunicazione eon la capitale e si fan cambio di uomini e di 
cose, ma il tempo impenersa, 1’orizzonte s’annebbia e i cavalloni si fran- 
gono nelle fcrune punte degli scogli,come arieli di guerra nclle irte mura d’un 
castello.

II canale e sfrenato a tempesta, 1'onda fa paura — gPisolani stanno co
me le isole a fronte l uno dcllaltro, e giudicano seyeramente de loro compa- 
gni. Ambole rive hanno prontc alla vela le barche...

Chi partira prima ? II marinaio di Procida o ąuello d lschia ?
II rento forlunale scorre sibilando sui ilutti e parę che gridi—Non v’af- 

lidate a fragile barchetta.
Chi \mceranella lenzone?
Ma sulla riva Procidana i marinai si stringon tra loro a consiglio, dan- 

no un bacio ai fanciulli, e lanciansi nelle barche. II bollaccone 1 batte eon 
isfrepito, la scotla si tende, i remi d ambo i lati come nalatoi d un pesce, si 
allungano — la barca di Procida caralca i marosi, gli evviva misti a qualche 
singulto di pianto accompagnano il fremer del venlo. I cavalloni nascondono 
il piccolo legno chedura faticaa risorger sull onda, eaffonda poi in rortici 
piii sparentosi.

II marinaio Ischiaiuolo stima perduto il rivale isolano, ma questi si fa 
maggiore della trarersia, e giunge yittorioso nel porto napolitano, pensando 
albentrata di esso, assai piii che non avesse pensato nel mettersi in marę.

I marinai Procidani rendono onorata ed illustre la loro terra. Essi for- 
man quasi una ricca colonia, poiclie non e famiglia che non abbia un telto 
suo ed un legno in marę.11 loro viveresebben frugale,e sohrio. Unadelle fe- 
stive ricorrenze dell‘ isola che chiama maggior copia di gente a raccogliersi 
nel brcve abitato, e la festa de’quattro altari.In quel giorno la gioventu Pro
cidana si mostra eon alterezza insulare.

• Nome d' una vela.
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Le domie, tra gli altri, attraenti per pupille e sembianze piacevoli, ve- 
stono allora in tutta la pompa dell antico costume greco e fan niostra della 
dovizia del petto, onde van celebra te, e di tanti altri vczzi lusingłicvoli, e in 
ąuellefeste si svegliano gli amori sopiti e le famiglie tra loro stringonsi in 
parentado , e le donzelle danno parola al giovane, aspettando pria che torni 
il lontano fratello navigatore, perche la gioia sia per uim ersale asscntimen- 
to, compiuta.

Ischia ha pure di tali popolari feste,equelledi S.,a llestituta e deSan- 
ti Piętro e Paolo son le piii clamorose. Le donnę d Ischia, il cui vestire ofTre 
un łeggiadro accozzamento di colori agli artisti di genere, fanno ncl lo
ro costume minor sfoggio di ori, e solo nei pcndenti mettono ogni loro 
pompa l .

Dopo ayer parlato Je Procidani, parmi dover farę onorata menzione de- 
gli Amalii ta ni che hanno a loro capo un Flavio Gioja, eche possono in prova 
di lor valentia, ricordare tutta una storia di marittimc impresc, che rendó la 
Amahltana Repuhblica pari a quellc di Yenezia, di Genova c di Pisa. E non 
trasanderó di accennare che tutta la costa di Sorrento e ricca di valenti ma- 
rini, e la massima parte di coloro che nascono in quellc arene si dedicano al 
pilotaggio e nelle scuole di nautica usano, per divcnir poi ulili al commercio 
ed alla marina di guerra. I Sorrentini sono anche dediti alle industrie specu- 
lative, costruiscono lęgni e moslran perizia molta nell armamenlo di essi,

r Sebbcnc le figuro di siflalti costumi dovranno pitr innanzi ornare 1'epera, non ci par su- 
pcrfluo dire che questi pendcnti han forma di 1111 cassettino di spilli che ue mostra fuori le 
tesle ed ha in baeso duo o tre perle che fan ciondolo. La pompa di ąuesto femUieo adorna- 
mento sta ncl crescerne le properzioni fino a damo pcso agli orecchi che ne divengono poi de- 
foi mi per allungamento, e non 6 infrcąuenlc il caso di doversi reggere i pendenti eon fili g i-  
rati intorno alla superior parte delTorecchio medesimo. Le quali costumauze anche oggidl, ne 
awicinano ai Barbari ed ai popoli dcl Madagascar o del Mewico.

U resto del vestire 6 formato da un fazzolelto rosso che contorna il capo e si ripiega dic- 
tro graziosamente, facendo nodo sul vertice; dal cosi delto giubbonc che lascia veder« un panno 
di lana scarlatto onde si cingon la vita, e dalia vesta bianca in eslate, e verde o bleu ncll* in- 
verno.

Tal costume, che ha minori apparenzc di ricchezza di qucllo cl»e v es ton o le Procidane, 
mostra che questa>a queU’ isola 6 inferiore. Di fatlo Ischia, e massime Casamicciola e Foria, 
aspettano per vivere meglio, il coucorso dei forestieri che nella mite stagione usano di quelle 
acque salutifere per correggere i vizi 11 nfalici, massime quando minaccian le ossa. Altro cespite 
di povera industria sono i larori dellc paglie, dclle quali si fan borse, cappelli, canestri per le 
Damę che si recano a passeggiare. I vini d’Ischia hanno eziandio la celebrita di quei del mon
ie di Procida, sebben questi ultimi siali ueri e gli altri biauchi. Essi rivaleggiano coli' antico 
Falerno levato a cielo da Cicerone.
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łn emulazionc de’Castelloti oabitanti di Castellammare che son loro viciui, 
ma non han parł grido di valore.

Ai Sorrentini seguono i Torrcsi, arrischiati ed abili marinari ehelascia- 
no il loro paese nativo per recarsi alla pesca del corallo, alla quale tutti ąuasi 
unicamente si dedicano. II loro ritorno in patria e riboccante di affetti. Lc 
donnę loro, i figliuoli, Id sorelle, i genitori stan sulla spiaggia ad aspettar- 
li. Gliocchi delle fanciulle son luccicanti, ąuelli de’genitori pieni di lacrime 
gioiose.Indi a poco il corallo e ridotto in cołlane, ed il fratello ne fa presen- 
te alla suora e glielo cinge al niveo collo. La pesca del corallo edil lavorio 
di esso in ispille, braccialelti, manichi di bastoni ed ombrella, anelli ed altre 
minuterie di orafi danno alimento di vita a molte emolte famiglie di pescato- 
ri. Trapani in Sicilia h purc emulatrice de’ lavori di corallo che adorna- 
no poi il pctto delle forestiere ed in corna, quasi amuleti di antica supersti- 
zione, adornan le nostrc donnę che crcdono allontanar da loro gli auguri si- 
nistri.

I marinai di Gacta, quelli diPonza, di Capri, di Nisita e gHsolani tutti 
han qualita marinę tutte proprie e derivanti dalia natura del luogo che abi- 
tano, c dove aprono gli occhi alla luce.

La Sicilia, terrafcrace d’ ingegni, puo a buon dritto vantare arditissimi 
e gagliardi marinai. IPalermitani, gli Usticani, i Trapanesi sono tali, da mc- 
ritare una triplice palma. Essi non cedono in temerita a qualsivoglia mari- 
naio straniero.Sebbene corrivi e facili all ira, possono formare la vera forza 
d’un legno ben capitanato, la ciurma. Per essi e abitudine il pericolo, e fan- 
ciulli o vecchi non rinunziano aH’elemento indomabile che gli educa. Basti 
a rieordare il siculo valore il nome delfAmmiraglio Gravina.

Stefano Palmisano, vecchio e gagliardo marinaio che avea valichi i ses- 
sant’anni e pur mostrava di non voler cedere alfeta quando le opere faticose 
del bordo lo chiamavano al suo posto, dopo aver navigato qualche anno sul 
Battello a Vapore Postale Maria Teresa, accorto e vegliante nelle sue ore di 
guardia sulla prua, fermo e sdegnoso di sonno al timone, pronto a mon- 
tare a riva come un fanciullo, ne imponeva a’ suoi compagni nella gioia 
del pericolo, sebben gagliardi tutti e Siciliani.

Ma il vecchio Stefano era annoiato di quella vita ch’ei stimava passiva 
e monotona — Non e vero marinaro, e’ diceva fra suoi, chi si fa por- 
tar dalie ruote di un Piroscafo come in una carrozza che i cavalli strasci- 
nano. Yuol esser vcla e non fuoco, vuol esscr cotonc la gnida del mari-
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naro. Tulti son buom a lasciarsi condurre in poiło da un Piroscafo. Quai 
mezzi adopra il marinaio nel tempo awerso, quando da j>oltronc naviga 
in un legno a vapore ? ncssuno, Egliaspctta e dorme. E mi chiamate co- 
desta vita da marinaio? Vuol esser vela dumjue, alla vela si conosce il 
marinaro, pronto alla manovra, sollecito a montare in gabbia, deslro a 
virare. I grandi viaggi, 1’Oceano e la vera scuola ad acquistar gloria c 
danaro. Ho una figlia ch e a mc piii cara dcl sole. Se un principe ricco 
e buono mi dovesse la vita, gli direi « arna e sposa mia figlia se vuoi sde- 
bitarti meco. » La notte, quando come 1’albero di trinchetto, mi sto fer
mo in sulla prora a far la mia guardia, mentre spingo acutamentc l’oc- 
chio a mirar se incontro opposto naviglio, guardo colla mente alla figlia 
mia e penso come farla felice, come darle una dote, pcrche non desideri 
il pane, e non isposi un marinaio che alla dimanc delle nozze 1'abban- 
doni, per obliarla in paese lontano. Ecco 1’ assiduo mio pensiero, la pe- 
rcnne fatica di mia mente, poiche questa noiosa navigazione a vapore, in- 
vcntata pei paurosi e per le Damę, non basta ad occupare nelle orc del 
giorno e della notte Stefano Palmisano.

Quesle parole da me uditc piii volte, valgonoadarc il lipo del vero 
marinaio, nato per resistcre alle onde eon mezzi propri non carpili alla 
chimica od alla mcccanica. Stefano Palmisano, focoso ed ardito in yecchia 
eth come gmvinetto, mentre non guardara a’pcricoli e non ascoltava clie 
se stesso , avea poi la virtu di sapersi reprimere c di ubbidire.

Quest’uomo di si gagliarda tempra ( ma non solo tra i nostri marinari) 
mi si prescntava un giorno e mi chiedeva il suo congedo, volendo tentar la 
sorte sur un naviglio che muoveva per le Indie — Signore, c ’ mi dicea, tor- 
nando dalie Indie potrb almeno recare una dote a mia figlia che in mc solo 
ha speranza!

Prcghiamo che il voto dcH’onesto marinaio resti esaudito !

E poiche questo mio articolo avra acccsso nelle piii fastigiosc diinorc 
principesche e ministeriali, senza uopo di mancia o di strena allo schiavo 
padrone, piacemi ricordar nomi oscuri e virtii ignote,perche faccian contrap- 
postoanomi chiari e\izi chiarissimi, perche ruomo che domina scenda a 
mirare in basso, c guardando, compensi i meritevohYo almeno impari dagli 
oscuri. E poiche qucsto mio articolo forsę dovra posar presso un mollc ori- 
gliero o sul bianco marino duna colonna di mogano, c nelle ore della
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notle dovrh forsę ascoltarc ąualche lamento di sonnambulo, ąualchc af- 
frettato palpito di cuor miscredente e pur divoto, amo che a ąuestc povere 
classi lavoratrici si volga il pcnsiero dell’ intendimento, perche i conforli 
vengano dalbeducazione e dal lavoro, e non siano dali eon mezzi di abiezio- 
ne c d’invilimento individuale , 1’ elemosina quotidiana mai dirclta , che dir 
si potrebbc meglio 1'alimenlo degli oziosi.

E seguitando a parlar de’ marinari siciliani aggiungeró che son molto 
da yalutarsi i Messinesi, i Melazzesi, i Liparoti, i Siracusani che non si stan- 
no inerli e paurosi in paese. II littorale della Calabria ne presenla di buoni, 
sebbene non come i Palermitani, Sorrentini cd allri, dedili ai viaggi di lun- 
go corso. Sarebbero al certo migliori le condizioni marinareschc di ąucllc 
spiagge, sc non fossero sfornite di porti, e i lęgni di strania bandiera non 
v’andasscro solo nel caso di doversi perdere contro la brulla ed arida mas- 
sa degli scogli e della montagna che cingc la costa. 1

Finalmente non lasceremo di farę onorata menzione de’ marinai ebe 
imigano pel littorale delle spumosc acque dell’ Adriatico. Destri ed arditi, 
essi non mancan di perizia in solcare que’diflicili flutti sparsi di secchc e 
d isolotti, e i Molfettani e Barlettani e que’ di Brindisi e di Gallipoli c piu 
ancora i Tarantini non son secondi ad alcuni degli isolani che piu in- 
nanzi nomammo. E peró teniam ferma speranza ebe portati a tcrminc i 
lavori dcl porto di Brindisi 2 c riebiamato in qucll’antica citla marittima 
alquanto di concorrcnza commercialc, ed agevolati i traflichi di olii, vi- 
ni, grani ed altro, e col mezzo de’ Piroscafi incrociatc le corrispondenze e 
rawicinati gli uomini; la linca dcli’Adriatico potrą dare miglior sussistenza 
alle classi povere e navigatrici della costiera, e gli uomini dediti al marę si 
spingeranno alle nayigazioni dell’Atlantico e dell’Occano Indiano.

CAV. CARLO T. DALBONO.

1 Vedi i miei articoli sulla navigazione a vcla cd a vapore nel regno, pubblicati nel Sal
wator Rosa anni 1813-46-47.

* Molto si spende dal Governo per richiamare a novel!a vita il famoso porto di Brindisi, 
depurandolo e rendendonc facile 1’accesso alle navi di grossa portata, e ció, oltre alle conces- 
sioni accordate eon Sovrano Rescritto , potrii migliorar di molto le condizioni di ąuelle Pro- 
vincic c de’ mcrcatanti, o reprimere il controbando che ad onta di ąualsiasi vjgilanza si eseguc 
eon la forma di un rcgolare c pcriodico escrcizio.
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ED IL GUAPPO IN ABITO DA FEST A

« Q»anlum mutalus ab illo! 1

1 ifetto appiccicato alT’umana natura e quel voler ogni uo- 
\mo far disparire, quanto puc, od almeno nascondere lo sca- 
lino, che dalfaltro, nen’ordine sociale, ii divide. Se pero 
ciascun mediconzolo aspira alla fama di professore, se cia- 
scun awocatello affetta il Demostene,se ciascun amanuen- 
se, non fosse altro che per vóto rimbomhodi parole, si ado- 
pera a comparir 1’uomo di alto affare, bisogna pur conveni- 

re che le distinzioni sociali sieno innanzi nella neccssita delle cose che nella 
yolonta degli uomini, e che se il farinaio ed; il beccaio non han frusla e spc- 
roni, egli non e certo per modestia. Cosi 1’ artigiano, mentre dal suo bi- 
schetto percote sul tomaio, o layora di forbiei sur un tavolone,o suda a goc- 
ciole sopra un ferro rovente, o fa slridere la sega, guarda sottecchi la ele~ 
gante chasse del damerino, la luccicante catena d oro del banehiere, la stofla
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finissima (lei calzoni dcl Icone, il gilet che tocca 1 umbilico del giovine di 
buon genere, e la helia eanna, la ąuale, per un elegantissimo porno, forma 
Funico ed il piii bel titolodi gloria del bellimbusto, che, designato per pro- 
fessore, non d’altro ebbc mai brigato che di comprar profumerie; digiunare 
al Caffe dell’Europa, e far attorcerc e lisciarsi accuratamente i capelli ed i 
bafFi. Tutto ció muove una tal quale imidia in queH’ordine inferiorc, ed an- 
che una sensihile dispiacenza ne’paragoni. Qual contrasto tra una sudicia e 
lacera camicia, ed un alabastrino colletto amidalo; tra due mani ruvide ed 
appiccaticce ed un morbido e lucido guanto, un martcllo ed un succhio ed 
una canna dal cesellamento privilegiato ( patent). Laonde 1’uomo inferiorc 
procura transalare almeno eon 1' ingiustizia della sortc; e cosi non potendo 
essere un galantuomo 1 ogni giorno, vuol esserlo almeno la fesla. Armata 
dunąue quest’epoca incui, ossemtore scrupoloso de’ prccctti, rimansi dal- 
1’opcra, depone il meschino, o almeno poco aggradevole arnese, ed eccolo 
uomo nuovo in noyelle formę. Larghi calzoni a quadrati da metter paura 
ad un cieco, una cravatta d’un rosso fiammeggiante, che gli cinge, o piut- 
tosto gli assedia il collo, alta ben cinque dita, sormontata da un enormc no- 
do, le cui punte svolazzano alla balia dci venti,o sulla quale Yengono a ripic- 
garsi due larghi co//i, un lungo e vivacissimo gilet, non diremo disegnato, 
ma si inondato di frascami. Scende su qucslo, ad armacollo, enorme catena 
d’ oro eon sospesovi un corrispondente orologio, terminante in moltiplici 
suggclli, a’ quali non manca che 1’ improntaper dirsi notarieschi. Indossa 
una chasse (specie di giamberga)d\ castoro a larghe ali. Non ha guanti, pe- 
rocche gli parrebbe rccar dessi onta alle mani che, non ostanie la niani- 
festa conlraddizione, godono imperturbate il rillesso d una infilzala di lucide 
anella, ornamento esepolcro ad un tempo di presso che tutte le cinąue dita. 
Compiono il vestire un cappello collocato appunto alf es/ del capo, ed una 
grossa canna di zucchero confinantc col medesimo. In tale assettatura, per 
quella continua c caratteristica flessibilita del corpo, or da qucslo, or da 
qucl lato; per quella specie di non curanza, che denota piena soddisfazio- 
ne di se stesso, quest’uomo ha la festa unlmpronta davYcro singolarissima 
di pseudo importante. SoYente egli accompagna una donna, che e la moglie 
o l innamorata. Un paiodi grossi orecchini rotondi, e Yestiti di picciole per- 1

1 Per piu facile intelligenza adopero ąuesta vocc nel senso volgare, a diootar l'uomo di celo 
piii elevato. Galantuomo val propriamente uomo dabbcnc ed onoralo; benche questo, a mio cre- 
dere, dovrcbbe essere il senso meno cstesol
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le, clie il nostro Yolgo chiama eon yocc propria rosette, specic di sciucąua- 
glie, eon cui vanno indicati gcneralmcntc gli oreccliini, una vcste trince- 
rata sul petto da una collezione di laccetli d’ oro ( lazziette ) eon un picco
lo oriuolo, lc dita sulle quali parimenti si amnionticcliiano le anella, un lar
go fazzolctlo sulle spalle ( farzolettone) sogliono contraddislinguere la com- 
pagna della sua vita,colci che. dicesi maesta (maeslra). Per ordinario l’inna- 
morala o la promessa, che va sempre in compagnia della mądre, come Pi la
dę e Oreste, o per non escir del feminino, eonie Filomena eProgne, e piii 
modesta, perocche non divide ancora ne le fatichc ni? le pompę di lui; cd 
c'eontentasi alloradi caniminarle a flanco, proteggerla eon lo sguardo, e ri- 
coYerarla alFomhra dcirincomnicnsurabile canna; c quella donna vicino al 
suo uomo ( 1’ommo) , tiensi ni? piii ni? manco di Bradamante o Angelica, 
sotto lo scudo di Ruggicro o di Ferraii. Egli e vero che si scorge qualche 
punto di notabile dirersita fra il maestro e 1 galanluomo, di cui studia il 
portamcnlo cd il Yestire; ma noi sappiam hene come 1’ imitazionc sia spesso 
la parodia delloriginale; e poi vi ha di tali improntc diflicili, diremo anche 
impossibili a cancellarsi; si che scrisse il poeta:

Alma grandę c nata al regno 
Fra le selve ancor Iramanda 
Qualchc raggio, ąualchc segno 
Dell’oppressa maestii

onde al pari il nostro eroe precario conserva nell' ahito festivo un non so 
che del lanfo del Iavoro; le mani ordinariamente non sono affatlo affatlo 
monde;spesso małe assctlali i capelli, c poi la canna-mostro, il veslilo spesso 
ribelle allc proporzioni, il dimenar del corpo, il cappello a schimbcscio e le 
formidabili anella finiscono per dare il comico a questo personaggio,chc tanto 
pel iragico si affatica.

Allo stesso genere, aYvegnachi? per awenlura in ispecic inferiorc, appar- 
tienc il guappo 1, comuncmcntc ncll ordine desuggechi, che cosi chia- 
mano in dialetto i Yendilori di grascia, in ispezialta di vini, di salumi ec. 
Nel rimanente dęli’ acconcialura adlitto conforme a quella d’ un maestro, 
sostituite alla chasse una giacca sbottonata ed al cappello una coppola di I II

I Cosi detto per quel coraggio e superioiiti ebe afFlla, ed 6 come dire: Sparaldo, branaccio 
spaccamonli.

II guappo fa parte de’ cciralleri comici del nostro teatro popolare di S. Carliuo ; di cni si 
parlera piii tardi in quesla opera

I. 3
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panno col gallone d’oro, fate chequei calzonl finiscano in ducenormi trombe 
sulle scarpc, aggiugnete a cio i capelli, comcssi dicono, a mazzo de pe- 
siello 1 cd cccovi il personaggio bello c delineato. 1 2 Costui ha una mimica 
tutta propria; i suoi gosti ( ngestre) denotano semprc qualche grandiosa 
operazionc, o almeno vi accennano; laonde non sara discaro al lcttore aver 
qni notati alcuni modi carałłerisłici e frasi eon la yersionc i ta liana, peroc- 
che noi crediamo molto valere il gergo, c spesso piii dmrintera descrizione 
a rileyar l'individuo, corne i piii accrcditati narratori c romanzieri »c han 
fatto nso felicemente.

Allorche il guappo minaccia di hastonarc alcuno, apre entrambe le palmę 
ed agilandole stranamente e quasi ponendolc di conserya sul yolto dcli av- 
yersario in un moto esprcssiyo gli grida: Mo ł’ apparo a faccia 3 4 5 6.

Quando saluta un eollega si esprime eon enfasi. A razia, owero, A 
bbellezza

A tale cl>e gli paresse non aggiustar picna fede a qucl che dicc, e rispon-
de: Ebbe, o bbulimmo lassa \ *.

Quando yuol mostrarsi ossequioso si esprime: Mo nce vo;sapimnio 1’obbri- 
gazione nosła 6 ne marayiglierii alcuno del modo imperioso plurale, trat- 
tandosi di guappo.

Se si rissa grida : Ebbh ! Senza che ffaie tutte sse ngestre; cca simmoca- 
nusciute, e aggio fatto scorrcreo sango a Uave po guartiere 7.

Un tale, ha Y inawertenza, passando, di laseiar andare un boccone di fu
rio sul yolto della maesta; ecco il guapiJo che freddamente, c strascicando 
ciascuna parola gli dice: — Ebbe; mo mancate; vuie menatc o fummo ro 
» zziąuario nfaccia a ranna! 8

1 Son dotli cosi per la simiglianza clie J»nno co’ mazzi di pisclli quando sono legali ed ag- 
giustati ; dappoiche i capelli dc’ guappi son lagiiati in modo che dalia parte dell occipile lino 
a mezzo il capo son cortissimi da sembrarvi la cute, e terminano in sul davanti in grandi ciutti 
tutti arricciati, quasi comc gli anlichi bravi.

s Ved. la figura.
3 Adesso le le serro sul viso.
4 Alla grazia, owero', alla bellezza^
5 Ebbene! vogliamo laseiar andare.
6 Vivaddio, sappiamo il nostro obbligo.
; Or via ! pon giii tutti cotcsti movimenti, perche qui siamo conosciull, ed ho latto correre 

il sangne a laghi pel quarliere (contrada).
» Orb6; voi non conoscetc il vostro dovere. Yoi gcllate il fumo dcl sigaro sul volto della 

donna !
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Quando, nel colmo dcli' ira, e minacciando il suo awersario, Irugapreci- 
pitosamenle nelle tasclie in cerca d’un coltello, che spesso non vi e, lascian- 
do rattenersi dalie donnę e dagli amici, dimenando il corpo e mostrando non 
Yedere colui che rawisa perfettamente, grida eon ąuanto ne ha in gola « Arb 
» sta, arb sta? Me ne voglio vevere o sango! 1

E per non prolungar di vantaggio un fraseggio, che piuo meno si sostie- 
ne sempre sulle stesse fondamenta, ricordi il lettore:

Orlando non risponde altro a qu2l detto,
Se non che eon furor tira d’ un piede,
E giunge appunto 1’ asino nel pelto ,
Con quella forza che tutfaltre eccede;
Ed alto il leva sl ch'un augelietto 
Che voli in aria sembra a chi lo vede;
Quel va a cadere alla cima d’un colle 
Ch‘un iniglio oltre la yalle il giogo estollo

e si dipinga Orlando in giacca. 11 compendio di cotesto gergo e modo cliia- 
ma il Yolgo ammartenatezza o attempatezza.

Ycra immagine delle cose di quaggiii, il domani ciascuno dei nostri eroi 
deporra il faslo a pie d’ un incudine o d’un tavolo; e somigliante a re da sce
na, poi che ha rappresentata la sua parte, torna al consueto ritrovo di amici, 
che talyolta e un caffe, taholla una bettola.Cio nondimeno questa parodia, 
che mostra il lalo ridicolo dell uomo Yolgare rimpetlo al galantuomo,e forsę 
contrappesata da molti vantaggi di qucllo su questo. Che cosa e la Yita per 
un uomo del popolo ? Conlento dcli’ oggi che corre e gli rcca la sua mcrce- 
de, e’ non si travaglia harharamente per un dubbio e fantastico domani, 
nube sulla Stella e luce tra i veli, secondo le vaghe espressioni d’un poeta; e 
nulla dolentesi del suo stato, attende con sincera allegrczza il suo giorno di 
festa. Egli non ha mestieri di logorarsi la Yita per anni ed anni dietro un fan- 
tasma di gloria, somigliante alle bolle da saponc, non di attendere,non di da- 
rc esami, non di puhhlicare per le stampe; a dodici anni e un giorine 2 , a 
diciotto un artista, Yale a dire professoresui generis. Scrupolosoa'patti ma- 
trimoniali, allorche mena sua moglic a Piedigrotta, al Campo, al Pascone, *

* Dov’e, dov’ć? Me ne voglio bere il sanguc.
» G a r z o n e , aiulanle di maeslro.
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a Monterergine e certo assai piu lieto deU’uomo clie, sdraiato in fondo 
d' lina fastosa carrozza, col disprezzo sul viso e la morte ncl cuore, pensa 
forsę al mai governo del suo, o ad una misera moglic, che, al contrario di 
Mida, il quale volea tutto convertire in oro, vorrebhe tnlto il suo oro in un 
momento di Iranąuillitii convertire. Ed i figliuoli? E che fanno eglino i li- 
glinoli ad un uomo volgare? — Sc non ha giudizio, slrappalili crudelmente al 
felice orizzonte in cni la sorte benigna collocati gli avea, fa che ricevano una 
accurata istruzione, e gustino le non rare delizie del sapere; ma se in cam- 
bio avra un’ oncia di cenello insegnera loro il proprio mestiere, c cosi i suoi 
discendcnti, proweduti, alla lor \olla, d’un abilo da fcsta, in compagnia di 
una helia maesta, noslra cornpaesana, benediranno il gran giudizio del geni- 
tore, ripetendo (jueirassennato adagio del popolo: U  arie de tata h meza 
1 aparat a 2.

1 Pcl nostro volgo qucsli palli non sono meno Importanti o sacri tli qualunquo allro de’ ca- 
piloli di nozze. II noslro ch. Giulio Genoino, che conoscc pcrfoltamenle il dialcUo , e sa svol- 
gerlo in tulta la sua gra/.ia e vivacila, in due suoi componimenti , u no « /I lo si Malleo nia- 
ri‘,o ncocciuso la mogliera nzorfala, » e 1’ allro « A Carmeniello la mogliera pe gghi a Piede- 
grolla » fa osservar bellamenle como il popolo non pure sia Icnacissimo a qucsli palli, ma vi 
riponga allrcsl uriŁ lal qua|o idea di religione, di dovere, ed anclie di umanila. Fa scorgere eon 
arie qucl misto di racćoglimenlo e di solluzzo, di religiosa costumanza e di gozzoviglic, di serio e 
di ridicolo che fauno un contrasto non meno singolaro che vcro nell * indolu del noslro p o p iło  

3 Ossia, Larlc di mio padre ć mezzo im parała.

ENRICO COSSOVICH

http://rcin.org.pl



■': r

http://rcin.org.pl



LA YENDITRICE PI ACQUA SOLFURIA.
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a po li non ha acque sorgive fnorche le minerali: i suoi 
fonii sebezi in questi campi flegrei sparvero, o inaridi- 
rono,ma gli acqnidolti dalia Bolla e dal Garmignano 1 
prowedono abbondantemente la vasla citth, che dicon- 
si l’acque de’ formali; e l’acque pioyane che si raccol- 
gono ncllc cisterne, benclie d’iuferior qualit'a, seryono 

a dovizia agli usi della vita.L’acque che lianno 1’onorc d’empire lc regie tazze 
e quelle de’grandi sono l’acquc del Leone di Posilipo, di S. Piętro Martire, di 
S. Paolo e l’acqua Aquilia al Mandracchio 3; ma nella stagione esliva il po- 
polo capriccioso tempra gli ardori della canicola eon la freschezzadell’acqua 
sulfurea, sia per lasso, o per necessita, non v’ e persona e sia la piu misera 1 2

1 Bolla. Nome di un’acquidollo , cosi delto dal rigonfiamento cho fan le acque nel punlo di
scaturiro dalia Icrra presso le falde occidentali del Monte Somraa , in un sito deuominato la 
Prcziosa. •— Cartnignano. Nome di un altro acquidollo, cosl delto perche Cesarc Carmignano, 
patrizio napolitano, insieme al valenlissimo malematico Alessandro Ciminelli coucepl 1 idea 
di condurre in Napoli le acque del fiume Faenza. »

2 Mandracchio, rione presso la Dogana nuova nel quarticre di Porto.
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plebea ehe non imprenda a guarirsi dogni malore eon l’acqua sulfnrca, pa
nacea generale come Yidropałia alemanna. Per tutto si vcnde actjua sulfurea, 
per tutto si beve accjua sulfurea dove vcdete orciuoli, biccbieri e frasche; e il 
yenderla 6 il piu bel mestiere di clii non ba allro mesliere ebe di saper gri- 
dare eon voce piu stentorea per le vie. Intanto tutta l'acqua sulfurea ebe si 
vende e si beve in Napoli e suoiconlorni, viene attinta dal solo fonie che si 
trova sol to la strada di Santa Lucia.

Santa Lucia ne’ remoti tempi non era che un piccol paese di poveri pesca- 
tori, lontano da Napoli, solto il monte Ecliia,nella region lucullana, presso 
il conYento del Sahatore, oyc oggi sorge il Castello deli’Uovo c  le grolte pla- 
tamonichc; ma Napoli estesea poco a poco le suc bracciae la raccolse nel suo 
grembo: oggi Santa Lucia c a Napoli cio ch’e una rosa nel seno di una helia 
donna. Ma per quante metamorfosi abbia subilc, per quanto si sforzi la cirilla 
moderna a cambiare la faccia di sua prima origine, ncllintimo (piel luogo e 
sempre l istesso, cioe il luogo de’ bagni, delle cene dei romani; c quei cuori 
sono sempre dcH’anlica istessa tempra. I Luciani hanno dialetto diverso dai 
cittadini di Palepoli, modi piu semplici; ficri de’ loro diritli c delle loro co- 
stumanze, si sono nei tempi piu difficiii della citta dimostrati generosi, afla- 
bili, disinteressati. Per antica consucludinc godono la proprieta delle ac- 
que mincrali, quantunque nei tempi andati l’acqua lucullana, delta ferra- 
ta , dalia Citta lbsse decretata di pubblico uso per cittadini e stranieri sen- 
za cccezione alcuna, come si legge nclla lapidc del Cliiatamone 1 : oggi

1 Qucsta lapidc si lrova propriamente sul muro rimpetto la piccola scala cho mena a11a 
fontc dell’acqua ferrata, c vi fu posta sotlo il governo dcl Yiccrć Don Luigi Tommaso Raimoii- 
do C.oute di Arrach: essa k tale quale la riproduciamo qui appresso :

■r\.
APPARTENENDO AŁ NRO TRIBLE LA PIENA CERA SU QUESTA 

ACQUA FERRA TA SPERIMENTATA GIOVEVOLISSIMA A TSO- 
STRI CITTA D IN I, E CONCORRENIłO ALL’ USO I)I ESSA M OLT1S- 
SIMA GENTE BISOGNOSA DELLA YIRTU DI L E I, PERCIIE TUT
TI SENZA LA MINIM A ECCEZZIONE POSSONO GODERNE D E L - 

l ’ u t i l e , SENZA d i s p e d i o  a l c u n o , o r d i n i a m o  c h e  
NESSUN'0 ARDISCA LNTROMETTERSI NELLA D ISTRIBU ZIO- 

NE DI ESS’  ACQUA, SENZA ESPRESSA LICENZA DEL NRO 

TRIBLE, NE PER ESSA SOTTO QUALSIV‘‘ COLORE, E PRETO ESI- 
GERE DENARO ALCUNO, BENCHE M IN IM O, SOTTO PENA DI 

DOCATI C1NQUANTA, E MESI SEI DI CARCERE IN SAN 
LORENZO II. PRIMO DI SETTEM BRE 1731.

GIUSEPPE CAPECE SCOND1TO DUCA DI CAMPOCHIARO.
BARTOLOMEO ROSSI. CAETANO FALCINELLI.
INDICO GUEGUARA. GIULIO PALUMBO.
PRINCIPE DI TALO. AGNELLO YASSALLO SECR.”
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e bcn altrimente. I Luciani pero conseryano la privativa deiracąua sulfurea 
clrcssi ycndono, e eon tal Iucro vivono tutto 1’anno, prendendo in prestito 
l’inverno per pagare Testate. Quo!la idropisia sulfurea del popolo napolitano 
e de’ paesi \icini sembra un tributo imposto dalia prowidenza a pro di tania 
povera gente. Mi duole che i piu forti collegati soverchino i piu deboli ei piu 
indigenti. La yendita deiracąua si fa dagli uomini da un’ora di notte sino al 
mezzodi, ąuindi dalie donnę sino al ritorno dclfora accennata.

Avanza un’ora del giorno, ed e ąuesto il tempo di scendere a Santa Lucia 
per respirare 1’aria della marina. Percorre la yia del Gigantc lunga tratla di 
gente dogni eta, d'ogni sesso e d’ogni condizione; chh alFaeąua sulfurea va 
il nobile e il plcbeo comc ad una sacra festa. Marinari, carrozze clie si fanno 
strada in mezzo la calca, acqua,biechieri, tarallini *, mli, canli, gridi:ecco 
Santa Lucia in giorno festivo.

La prima volta che scendete a herc in queH’amenissima riviera tutte ąuclle 
yenditrici, giovani e veccbie, co’ loro biccbieri colmi d’acqua zampillantecome 
sciampagna, Yi si fanno d intorno supplicandoYi; CYoi potete sceglierc come 
un Rascia ąuella che piu Yi aggrada, ma nei giorni seguenti non Yi e piu dato 
di cambiarla senza la taccia di scortese:la Yostra bella Luciana Yi ba gia inca- 
parrato come suo aYYentore, cd e rispettata dalie compagne osscrYatrici della 
patria costumanza, ebe infranta cagionerebbe sanguinose risse. Cbiudono i 
Luciani ąuesto loro lucroso mercato eon una festa spcciosa 1’ultima domeni- 
ca di agosto in onorc di Nettuno, oggi sacra alla Madonna della Catena, nel 
qual di si tuffano in marę, e nel secolo scorsoYi gettavano a forza cbiunąue a 
ąuelfora si lrovassc passando per la riviera 1 2.

Se poi Yolete Yederelafonledonde scaturisce 1'acąua sulfurea,scendete per 
la grandę scalinata, e dall una c 1’altra parte Yedrcte piramkli di tarallini co- 
struite a maglia eleYarsi dalie ccstc dci Yenditori, e fra cento donnę che yi 
sollccitano a bere yi troyerete in un misterioso oscuro grottone, tempio sa- 
lutare di migliaia di gcnte.Un indistinto suono di yoci, di grida, di canti unito 
al rumore delle acąue scorrenti, un andare ed un salire dalia profonda fon- 
tana, un frastuono oyc spicca 1’acuta parola feminile: Oh clii veve, fredda, 
fredda,ohchi veve! 3 Un suolo lubrico ed infangato,il ruotar delle carrozze

1 Piccole ciambelle.
a Yed. V articolo su’ Marinai.
3 Oh chi bece, fredda , fredda , oh chi beve.
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che passano sopra la voha del sotterrancopari a tuono che romha, cd iii mezzo 
a quel trambusto non si fa che empire e riempire bicchieri eorciuoli, orciuoli 
cbe poi si caricano la notte su barcbc per Portici, Torre dcl Groco,e su car- 
ri ecarretti per tutto Napoli, per Caserta,per S. Maria, per Capua, ec.E pc- 
ro, ąuando la notte Toledo e quasi sgombro di gente e di vetture, c le bot- 
teglie de’ mercanti tutte chiuse, tu ti vedrai passare innanzi di qucsti carretti 
di orciuoli che si recano a Santa Lucia, ed altri che di la ritornano per prov- 
vedere tutti i posli e piii lontani della sanalrice dogni małe, acqua sulfurca. 
Ogni carrctto e circondato da tutta una famiglia, che si reca neU cmporio 
della sacra fon tana, dove altri ccnto carri e barchc vanno per 1'istesso ogget- 
to: chi e destinato a guardare il piccolo carro, chi a empire lc mmommare 1 
e chi a numerarle e caricarnc la vcttura, che gili ritorna allegra c festiya 
ncl modo piii poetico e bizzarro. II padre di quella famigliuola che trascina il 
carro, il figlio maggiorelo spinge di dielro, daduelati camminanoledue fi
gi ie scalze e piene di vasi, e il piii piccolo eon una semplice camicia che in 
parte coprc la nudita, in parte no, eon una ccsta in capo piena di orciuoli 
chiude la marcia facendo di retroguardo. Scduta poi comc in trono sopra le 
mmommare sta la yeccbia mądre, comc la regina Pomare, tenendo un nipo- 
tino sulle ginoccbia come Isidecbe porta Oro ncl seno; e tutti cantano can- 
zoni d'amore eon prolongata c noiosa cantilena.

Quando poi una yocc stridula c acula piii di un sislro vi sYeglia allospiin- 
tar dell alba c torna a risvegliarvi dal sonno Yespertino gridando: Chi vo re- 
vere ch’e fredda! chi vo rerere! fredda, fredda!!! Uh! comme la tengo anne- 
rata, e Yolete conoscere da qual sonora ferrea gola cssa parte, fatcvi al 
balcone, c vedrete questa 2 o altra consimile veccbia tutta coperta di ccnci, 
liyida c scarna, piene le mani di orciuoli e bicchieri, abbrustolita dal sole 
e eon un fazzolelto che le cinge la tesla, va motteggiando ad infrcscare le 
fiamme de’ giovani cuori dcllc graziose modiste che stanno in una stanza 
a pian terreno o sullayia aggruppate intornoalla maestra, come funghi ad un 
pioppo caduto. Disseta qucl croccbio e passa, e senza perder tempo empie il 
grandę biccbiere e lo presenta al taciturno ciabatlino chelaYora sulla strada: 
riscuotc il conYenuto tornese 3 e grida la soliła canzone alfa soglia del fale- 1 * 3

1 Orciuoli.
a Ved. la figura.
3 Moneta napolitana che yale mezzo gran®.

http://rcin.org.pl



Iii ACQUA SULFUREA 2 3

gnanie, ma in tuono piu basso: Acqua zurfegna fresca comme la nerele 
quegli aspramente risponde, senza scomporsi dal suo la\orio: Iome bbero 
Vacqua de lo pozzillo che sapę de pozzolamma.

— Mara me! chesta e de lo cannuolo, pe l'arma depałemo. Se nonę bona 
non me la parnie.

— Va rattenne mmalora de Chiaia ĉo mmtco nce pierde lo tiempo! 1 Essa 
gnarda intorno su i balconi se vi e devota della salutifera acqua sulfurea che 
]a chiami, gitta como una cornacchia avida di cibo l ultimo grido: Chiro ve- 
vere! abbrevia 1’espressioni e parte.

Quanti mestieri fa quella vecchia? Tutti, secondolestagioni. Conuna gran 
caldaia vende le spighe di granone in maggio; a novembre allesse, pizze o 
casaiielli 2 ; c cangiando molti mestieri guadagna sino un ducato al giorno, 
ma il gioco del lotto eia cantinalafannospessogridare: Sempe faticoe sempe 
scanza raco!

EMMANUELE BIDERA

1 PoSzilto — l.uogo dove sorge l'acqua solfurea di cattiva ąnaliU
— Misera me! quesla i della cannella, per 1'anima d i mio padre. Se non e luona non me 

la pagale.
— Yallene tecchia slrega, meco la perdi il tempo.— Mmalora de Cliiaia: nome dato ad una 

Yccchia che era dal popolo tenula per slrega o faltucchiera.
a Allesse, castagne cotte nell’ acqua, senza seorza , baloge. — Pizze, piccole sehiacciate che 

si fauno frilte. ~  Casaiielli , piccoli pani fatti di granone con dell’ uva passa
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l Franfelliccaro \ Ma dov'ela piccola spasa rettangolare e ri- 
:" '^ o  curva su di una mano ? dov’e 1’ alteggiamento dell’ altra mano 

fra la bocca e 1’ orecchio mentre il venditore intuona la sua 
cantilena ? dovc sono a piu ragione i franfeliicchi, (juei pez- 
zctti giallognoli di mele consolidato merce un processo tutto 
parlicolare?

Ahime! sono spariti!Tutto cangib. Spasa, cantilena, mercan- 
zia, tutto andd soggctto a metamorfosi.

Un bel giorno, che non so se debba segnarsi eon bianco o negro lapillo, se 
debba annoverarsi tra i fasti o trai nefasti,un bel giorno l arte dcl franfellicca
ro subi unarivoluzione completa.Un’invasione di dolciumi siciliani ebbe luo- 
go, ebe yennero come stormod’uccelli rapaci a calarsi sidle alletlatrici spiag- 
ge della citta della Sirena. Alla spasa fu sostituito un leggier tavolino por- 
tatilc, tutto contesto d’assicelle e regolclti, sul ąuale ora il yenditore traspor- 
ta le sue merci per tutte le strade della citta, 1 poggiandolo in terra o all ay- 
yicinarsi di un compratorc o nelle piazze piii spaziose dove puo sperarc mag-

1 Vcd. la figura,
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gior concorso di monelli golosi. Al grido che ancor mi sciito rimbombar nęl- 
l’orecchio I  zucchere janche, i mele, re calle i o *, e succeduto un canto piu 
dolce, pih inmilito, che proclama la vendita di lcccornic di piu grato aspetto. 
E ai franfellicchi, ai tradizionali franfellicchi che almeno alineno erano un huon 
lambitivo per la tosse, sapete che si e surrogalo? In primo luogo alcune pa- 
sticche che han la forma delle pedine che scryono ai giuoco dclla dama,c che 
hanno fra noi conservato il nome spagnuolo di caramelle, cosperse di ahjuanti 
minutissimi confettini di svariati colori; dopo di ció veggonsi schierati sulla 
non candida carta che copre il deschclto ambulante dei pezzi di materia zuc- 
chcrosa imilanti la forma dci sigari io piccolo, non scnza un pczzeltodi color 
rosso (che vuol dir fuoco) ad una delle estremita; accanto ad cssi vedesi il 
zucchero prender formę diverse, ąuando di s[>irali come le pasie siringatc , 
(juando diseccbie mieroscopichc, quando di uccclli piu piccoli delmellivoro o 
colibri, cjuandodi altrebagatlelle; nonmancano gli antichi franfellicchi, ma 
quanto, ohime! quanto mutati da quei di prima: scoloriti, sbiadili, sbian- 
chiti, scialbi, non sai piii se sian di mele o di zucchero, e solo ajla forma ri- 
quadra e da duc lati scanalata puoi csser tentato di dar loro 1’antico nome. Ed 
in mezzo a queste profanazioni vandalichc c saraceniche, in mezzo alla spari- 
zione di un monumcnto gastronomico degli avi nostri, di un cibo nazionale 
cd esclusivamente allignante sotto il hel cielo di Partenope, chi riconosce- 
rehbe il vispo lazzarello che scalzo c lacero corrcra le vie popolose di Napoli? 
Ora quel (avolino gli e d inciampo nel corso, gli tarpa le ali che come a Mer- 
curiogli davano agilitaai picdi, loimpcdica, 1'impastoia, lo tartarughizza, lo 
intestugina! E a cosi nuova sciagura come non imporre nuove denomi- 
nazioni?

Ora la cantilena del venditore e fre calle na caramella, no ra (jualto cara
melle. Grido funebre,piu funcbre di quel che Rossini fa emclterc albombra di 
Nino nella Serniramide; grido ferale, piu lerale di quello che il Ycrdi fa rim- 
bombareintorno allo spodestato doge di Yenezia. Esso annunzia rawcnimen- 
dclle caramelle c la detronizzazione dei franfellicchi, come nci Duc Foscari la 
campana annunzia coll elezione del nuovo doge la morte del vecchio,

E pure i franfellicchi ebbcr 1’onore di esscr ricordati da Goethe, c questo 
dovea bastare, quando altre ragioni pur non militassero in loro favore, per far 1

1 O mste p.irolc si irailucono: Di zucchero blanco, di mele, Irc calli uno. Nola per i filologi 
e i linguisti.
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si clic ąuesta cotanlo boriosa novella civiltb. li rispettasse:questa noyella civilta 
che cangia i bosclietti c i giardirti inglesi in \igne c in gelseti,i palagi anticlii 
in locande, le incisioni in litografie, i traltali in manuałi, e i franfellicclii in 
caramelle.

Ma i franfellicclii non periranno. E vero clieessi ora vivono di una yitaassai 
pcggiore di morte, dimenticati, non riconoscibili, confusi coilorooppresśori, 
fuggenti dal consorzio dei fanciulli clic n’eran gliioiti; ma io leggo nei destini 
delfawenire che sorgera di mezzo al loro mele un yindice, un rcstauratore, 
che li riporra ncl pristino onore, nello splendido seggio di preeminenza in cui 
li \idero i nostri padri, e in cui li ycdranno di bel iiuoyo i ligli nostri per de- 
lizia dcl loro palato.

Ne tardera molto ad awerarsi il presagio. Gia sui deschetti la mercc piii 
abhondante sono i franfellicclii; gia il loro candore yassi ogcurando ed inclu- 
nando invcrso la giallezza eon un colore

Che non 6 giallo ancora e il bianco muorc.

Se nc \reggono pure dei rości, per desiderio di no\ita. Tulto prcdicc clic la 
restaurazione avra effelto, clie la controriyoluzione non e lontana.

Intanto le nuove mercihanno introdotto nuovi giuochi.il piu comune cii 
piii facile ca pari o caffo: un monello prende unamanala di pasticche o dal- 
fro, la copre aćcuratamenle, c domanda: parę o sparel Sc il rendilore indo- 
vina, incassa un trecalli e non da niente; se sbaglia, perdc una caramella, un 
sigaro, un lranfellicco o un allro qualunque degli oggetti che vende. Poi le 
parti s’invertono: il yenditore domanda, e 1'allro cerca d’apporsi. Ma il fatto 
sta che i monelli pagano (juando perdono c mangiano quando yincono, sic- 
che al far dei conli il borsello, gia ben altro che gromi to, diyiene interamenle 
smunto, ne la pańcia nc ingrassa gran falto.

Unaltra yolta il giocatore prende una, due, tre o fin quattro pasticche fra 
le dita della mano a ipiesto modo: stando la mano tesa colla palma yolta i n giu, 
si abbassa il medio e riunisconsi l indice e 1’anulare al di sopra;collocansi le 
pasticche sotto questedue dita congiunte,e sisostengono col medio.In lal po- 
sizione cercasi di romperclc pasticche, obattendo la mano sulla coscia, o sem- 
pliccmcnte (e questo e il non plus ultra delfabilita) dondolando il braccio per 
aria eonie per descriverc un semicerchio.

Si giuoca pure a farę un determinato numero di pezzi di una caramella o di
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un sigaro, lasciando cadereloggettopresceltodal]’altoin terrauna voltasola.
Ecco duc fanciulli scelgono due caramelłe, una per ciascheduno,eattenti 

aspcttano che una mosca venga a posarsi su di una di esse e renda \incito- 
re cohii che la scelse per sua. Giuoco antichissimo, che Franco Sacchetti 
nella diciottesima delle suc norelle ricorda fatlo colle monete e eon soltil 
malizia da quel Basso della Penna in danno di cerli Genovesi arcatori: egli 
eon una pera fracida ungeva il suo bolognino d’argento, e la mosca subito vi 
si ponca.

Un giuoco de’ pifi diflicili e d’ingegnosa invenzione 6 il seguente. Scelti 
due oggetti di simile specie, ciascun giocatore muove il suo vcrso quello 
deH’avversario, e si vanno incontro eon gran riguardo, come due ducllanti 
alla pistola marchant l’un sur 1’autre. Ma qui non vince chi ferisce il pri
mo: al contrario, il primo che vien toccato e il vincitore. Siccht; li vedi ora 
appressarsi,ora andar lontani eon girieconmaestripassi,oracrescereinnanzi

Intorniando eon gircyol guerra

e presentare il flanco scoperto al nemico, e sempre awicinarsi di piu l’un 
alfaltro c sempre fuggire il contatto, come 1’asintoto all iperbolo , come la 
linea lissodromica al polo.

Ma questi giuochi novellamente introdotti cesseranno purc quando ritor- 
neranno all’avita onoranza i franfellicchi. Yedremo allora di nuovo correre 
spediti gli snelli venditori per le vie di Napoli senza mai soffermarsi oziosi; gli 
udremo ripigliare 1’antica cantilena eon vocc piu acuta e penetrante;e quando 
stanchi dalia via lunga yorranno spacciar piu prosto la loro residuale mcrcan- 
zia, assisteremo attoniti spettatori collaboccaaperla, cogli occhi immobili ed 
intenti e senza trar fiato al giuoco dilficilissimo di far giungere in bocca e man- 
giare senza aiulo delle mani un franfellicco posato sulla fronte e finanche sul 
cocuzzolo. Gia mi par di vederc un monello piu ardito, coll arriigar della fronte, 
coll inarcar delle ciglia, col batter delle palpebre, col contrarre delleguance, 
coll arricciar del naso, colsollevar del labbro superiore, coH’allungarvi sopra 
Finferiore, e mettendo in moyimento tutti i muscoli della faccia como chi e 
preso da tic doloroso o da spasmo cinico o da riso sardonico, dopo un quarto 
dora di pazientissima impazienza, tutto grondante di sudore, riuscire ad in- 
ghiottirsi un franfellicco ad ufo.

EMMANUELE ROCCO.
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~ ^ły; -)5)cc0 un komedie presta segnalati servigi alla socicta, e
che eon la spazzola c la cassetta tende ancli’ egli al pro- 
gresso universale , illustrando particolarmenle la parte 
meccanica e materiale eon cui gli uotnini camrninano. 
Ecco un industrioso tutlo nostro,tutto napditano, tiłtto 
mdigeno. Che la profumata Parigi vanti i suoi dócfot-* 

‘V I łeurs > e i suoi niagazzini d’illuslraźione, che faffumicata 
Londra citi i malinconici suoi Shoe^Blaćkers r noi proteg- 

geremo i nostri modesti e lepidi puHzza-stivali,a’quali la Crusca ha W tortu 
di non aver dato un bel nome rotondo e sonoro e di cfuindici sillabe per lo 
meno. Ed invero,chi puo contrsstare al nostro puli z za-stkali 1'impareggia- 1

1 II primo Pulizxa-slivali in Napoli fu un facchino che peT aveT nel 18(K5 lustrato gli sti- 
vali d’ un General francese , ne ricevette in compenso una moneta d’ oro. Oggidi la maggior 
parte di ąuesta gente si compone di ciabattini , che la domenica si danno al mestiero di pu- 
lizza-slivali, e di tutti coloro che non hanno voluto o saputo apprendere un'artc qualunque.
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l)ilc inodestia del suo mesdero? Allorche tanli saloni si aprono ogni di poi 
taglio de'capelli, allorchó da ogni banda sorgono nuovi arricciatori, nuovi 
profunheri, nuovi cappellari,perabbellirequestoemporio di scioccbezzecbc 
abbiamo sulle spalić , il pulizza^stiuali si limita a farvi risplcndere i picdi, 
(jiicsli povcri faccliini dcl corpo umano condannali a far muOYcrc questo ri- 
dicolo bipede in paletot che addimandasi uomo.

Innanzi di toccarela fisiologia delpulizza-stivali, parmi checada in ac- 
concio il dire (jualcbc cosa su i piedi, troppo ingiastamente trascurali in 
questo mondo di capi sYcnlati. Dimando un poco, clii ha mai pensaloal 
decoro di qucsti membri del corpo umano? Bel vantaggio invero ba fatto 
loro la gcnia de’ calzolai! Stringcrli, inccpparli, imprigionarli inuna pellc 
ingratissima e dura, fcconda di marliri e di calli. Eppure sollanto i piedi 
mettono gli uomini tutti ad nu livello sulla tcrra. I piu ricchi e potenti deb- 
bono toccarc la tcrra co' piedi, comc i piu porcri. Inulilmente cercano i 
grandi elerarsi eon altissimc carrozze, nascondendo i loro piedi sotlo serici 
cuscini: eglino non possono vivere sempre in un coccbio; e nel momento in 
cni smontano, debbono per forza porsi a livello de’loro domcslici. Evviva la 
dcmocratica indole de’piedi!

Ed il pnlizza~słivali ha comprcsa tutta l importanza del suo mesliero: egli 
non si accomuna ne co’grandi, ne colroppo indigenti; ayendo quelli i loro 
stiYali di pellc lucida, ed i secondi non avcndo stirali di sorta alcuna. Egli 
dunque non s*indirizza chc semplicementc agli onesti impiegali, aprofessori 
modesli, agli arlisti, a commcssi, agli studend, c qualche Yolla ancora a’ 
mercanli, a’maestri di bottega ed agli operai.

Yedctelo; egli conta l cla del Dante quando si lrovb nclla sdva oscura; 
eon la drilta mano tienc la coreggia nera che sostiene la sua cassctta, e nelfa 
sinislra la spazzola da’crini duri. Calzoni di tela di Castellammarc a larglii 
quadrati, una camicia che ba per lsparato ima fascia di pcli neri che gli cre* 
scono sul pelto, ed un cappello tulto logoro che ricorda tre generazioni, for- 
mano la toletlci di questo indusłnoso.1 Egli sta all angolo di un caffe, di cni 
gli aYYentori sono quasi tutti suoi abbonati a tre carlini al mese, eon mezza 
paga anticipata; e sta quivi dalie sei del maltino fmo allc otlodella sera, non 
lasciandoil suo posto chc a mezzogiorno, per andarenella piu contigua can- 
tina a prendere un piccolo refocillamento. Ordinariainente ogni caffe ba due 
pidizza-stieali privilegiati; sicche questi due indiridui possono dirsi aggiun-

i Ycd. la figura.
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ti allo sfaccendato, al gazzettiere e allo spione, ąuesti tre esseri che \ivono 
soltanto nell’ atmosfera vaporosa de’ caffe.

Quando scocca Tora dcl mezzogiorno, uno de’due compagni pulizza-sti- 
vali affida alfaltro la sua cassetta, la figlia sua cara, il suo capitale, la sua vi- 
ta; ed il compagno la pone d’accanto alla propria, come due sorelle. Questo 
attestato di amicizia e di fiducia e controccambiato eon pari confidenza in al- 
Ira congiuntura, cioe quando 1’officioso compagno si assenta una mezz’ora 
per adempire a ąualche straordinaria commissione, come per portare una 
letlera, mrambasciata, un fardello, od altre simili cose. E qui debbesi av- 
verlire,ad onore di quest’onesto uomo, ebe egli non sMmpaccia mai di sapere 
se l’individuo a cui e diretta una lettera appartenga al sesso nobile o al bel 
sesso; soltanto se la commissione e per donna, egli spiega neH’adempimento 
del suo dovere tale c tanta discrezione ed abilita, ebe porliamo awiso niuno 
meglio di liii riuscire in qucste dilicate faccende.

Talvolta tra due puli z za-stivali di unmedesimo caffe si stabilisce un’as- 
sociazione d’ interessi; per modo ebe pongono in comune i loro lucri, e divi- 
donseli la sera. Allora stanno essi impalati alle porte del caffe, o seduti sulle 
loro cassette, senza darsi minimamente 1’incomodo di farę udire la loro pa
rolu d’ ordine, V eterno pulizzamm pulimm; dappoiche niuno di loro due 
vorrebbc falicare a prolitto dcl compagno.

Quando il pulizza-stirali si accinge alf opera, egli sumpadronisce del 
Yostro picde,il pone bellamente sullozoccolo di legno rialzalo sulla sua cas
setta, lo accarezza dapprima e ne toglie il fango o la polvere, lo unge eon 
un poco della sua mistura, c poscia si pone al layoro dello strofinio. Ter- 
minato di pulire un piede, egli da un colpo di spazzola sulla cassetta, e 
vi comanda cosi tacitamcntc di adagiar sullo zoccolo 1’altro piede per pro- 
cedere ad una simigliante operazione, per compenso della quale riccve il 
modico e umilissimo prezzo di un grano, lucrato veramente col sudore della 
fronte. Beati tempi d’una volta, quando al pulizza-slivali non si dava meno 
di due grana, e quando da tutti portavansi gli stivali a gambę, per la lustra- 
tura de'quali si pagavano almeno cinque grana. Ora nissuno porta piu gli 
stivaii a gambę, se togli qualcbe inglese, il quale d altra parte ba per sistema 
di andar sempre eon gli stivali sporebi. Non so invero perche di presente il 
pulizza-stwali non debbasi cbiamare pulizza-scarpe.

II giorno aYventurato dcl pulizza-stwali ela domenica o qualunque allro 
giorno festiro. In qucsto di egli Ya in casa de’suoi abbonati della sola dome- 

i. s
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nica , e poscia messosi al cantone della slrada gli piovoao addosso awen- 
tori a diluvio, che anclie i piu guitti e laceri vogliono portare le scarpe lustre. 
In questo giorno odesi in tutli i vicoli e vicolelti della capitale la sua voce 
bassa e sonora che va gridando polimm poh, politore di Parigi.

Tra gli altri impicghi che il pulizza-stwali intraprende, oltre al suo mc- 
stiero, e quello di andar spacciando higlietti di teatro al tanio per cento. E 
non credetech’egli sia del tutto estraneo a’misteri teatrali;dappoichbquando 
Je ombredella sera cadono sulla terra e sulle scarpe,il nostro nomo non resta 
ozioso, ma si caccia animoso sidle tavole di un proscenio per figurare da 
comparsa.Yoi lo distingnerete di leggieri in mezzo asuoi compagni;dappoi- 
che egli tienper assuefazione gli occlii sempre abbassati su i piedi degli altri; 
e poi... le sue mani sono la per tradirlo!.. Questo uomo che pone tanta cura 
per far belli i piedi,ha poi tanta negligenza perle mani. \\pulizza-stivali che 
non fada comparsa lava le sne manidue volte all anno, la pasqua ed il natalc.

U pulizza-stwalie piuttosto di umor bizzarro ed allegro,come tutti questi 
industriosi che fanno molti mestieri. Se, mentre che vi lustra le scarpe, voi 
1 onorate (luna parola, egli non manchera di narraryi un fattarello,o trovera 
a locare un mottetto.Vi sono non perb de’giorni, in cui egli e malinconico, 
i giorni piovosi. Allora ei (issa tristamentc i suoi occlii su i piedi de passanti, 
e sul fango della slrada, senza gridare pulimm, che troppo bene egli sa che 
la sua opera torncrehbe inutile; lo incontrerelc perb seduto sodo la volta di 
un palazzo, eon la cassetta innanzi a lui,esovente il vedrete addormentato. 
Oh ! che cosa saranno mai i sogni di un pulizza-stwali! Come la sua fan- 
tasia debbe veder tutto in lucido,o tutto in nero!

Nel nostro secolo perb e sorto un terribile ncmico al pulizza-stwali, un 
nornico che gli dichiara incessantemente aspra guerra , ed il ipiale egli 
affronta mai sempre eon coraggio e eon perseveranza; questo nornico che 
attenta crudelmente a’ suoi giorni, e la Yernice. A dispelto degli sforzi 
riuniti di tutt’i pulizza-stwali per iscreditare questa barbara invenzione, la 
yernice minaccia l imasione de’ piedi, come gik ha iinaso le sale e i ma- 
gazzini. Ne credete che la yernice sia destinala a coyrire soltanto le scarpe 
aristocratiche, perclic, al contrario, essa gioya mirabilmente a nascon- 
dere le ferite delle scarpe di ąualche lion al ribasso, o di ijualche im- 
piegatuccio a sei ducati al mese. La ricetta e bella e trovata.— Calzate la 
scarpa ferita, ed applicate sulla crepatura un empiastro di yernice che passi 
fm sulla calzetta; sfido chiunque ad accorgersi deH’ apertura.
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II nostro secolo pud hen dimandarsi secolo inverniciato, ne piu adatto 
aggiunto gli potrebbe guari comenire. Tanto e 1’orrore che ąuesto no
nie di vernice ha dcstato nella classe de'pulizza-stivali; che una sola \olta 
eglino sonosi ricusati a spacciar biglietti di teatro, e ció e accaduto quan- 
do al Teatro Fiorenlini si e data la Vernice del signor Duca di Ventignano.

FRANCESCO MASTRIANI,
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« Se non posso trovar nienle 
Perchd faccio il trovator? »

uando  Je voci ed i ruraori duna sera tumultuosa di Napoli 
incominciano a diminuire, e la notte,a grado a grado inol- 

/Tv jfe tratasi, inviluppa Ja cilta nclle sue tcncl)i*e e nci suoi si-
1 ,  $g lenzi, sbucano non si sa donde degli esseri misteriosi clie,

\ J ad uno ad un0» col viso basso e gli occhi al suolo, come
congiurati da melodramma, si vanno strisciando 

lungo le mura delle principali vie di Napoli,facendo oscillare eon gelti d’om- 
bra fantastica una piccola lanterna, clie,accomandata per un cordino al loro 
indice, va ąuasi rasentando il suolo l.

Nulla di piu innocente di questi esseri che si annunziano eon apparenze 
cosi sinistre; essi appartengono a quella schiera indefinita di monclli indu- 
striosi che esercitano uno de’mille piccoli,anzi minimi mestieri napoli tani. Sc 
non che, piu ricchi de’ loro compagni che non posseggono alcun capitale, 
salvo il fisico, questi almeno elevano il loro sino a dieci soldi, vaIorc della

1 Vcd. la figura.
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lantcrna, e dcl ceslino, clic, quando si, quando no, porlauoal inanco braccio 
infilzato, c la massima loro perdita aH’olio che alimenta quella lucerna.

Si e Yolulo — non sappiam perche — dare la pomposa nomenclatura di 
trova-sigari a qucsti poveri diavoli, senza considerare che spesso cercano 
senza trovare, c che quand’anclic trovano,non lrovano mai sigari, sibbene 
qualchę mozzicone piii o meno invisibile,a seconda deH’avarizia o dclla lun- 
gliezza dei balii di chi lo gettava. Oh si! avrebbero hen prowedutoalla pro- 
pria esistenza, se yolessero spendere le ore della notte cd il lumc della loro 
lucerna « oleum et somnum » a cercar sigari! Ol trcdicche sarebbero assai im- 
pacciati, non cssendo muniti di polizza di pmilcgio, nello smaltire questa 
mercc cosi delta &’eccezione.

Quegli adunque che Ya ccrcando,con maggiorc o minor probabilita di tro- 
varne, i resli dei sigari fumati, b il personaggio che si decora col nonie di tro- 
v o-sigar i.

Vcdele dove Ya a nidiare 1'albagia dei titoli!
Ed ora che abbiamo convenevolmente ristabilitoil nonie, passiamo all in- 

dividuo.
II trova-sigari non esercita soltanto queslo mcstiere; nclia allri sei o sette 

dello stcsso calibro, che la scguirc l un 1’allro secondo le ore dei giorno. 
Esso b successivamentc portatore dei conuncstibili c delle prowigioni latle 
dai cuochiibanditorc c venditore delle canzoncine che ad un soldo l una spac- 
ciano i Beranger napolitani: ccrcalore di cenci e ritagli, il che c 1’alunnato 
ncccssario in ogni specic di professione, c col quale egli aspira un giorno ad 
clevarsi aH’ambila dignita di saponaro; e chi sa, chi sa se il foglio che no i 
stiamo scrivendo, o quello che voi State leggendo non discende per lato pa- 
terno dai cenci raccolli dal nostro povero trovatore, aflidali allc caldaie del 
signor LcfebYre, e passati per le mani delle belle fanciulle di Sora.— Dopo 
la pioggia dassi a scandagliar le fossctte che sulle Yie vcdetc tra le com- 
mcssure delle selci scanlonate,per pcscarci i chiodarelli o altro tale tolto dalio 
strascico allc ciabatte dei mulattieri e dei cittadini, e che la china dci lorren- 
lelli Yi avcva scpolto. Passionato semprcmai pcl suo uffizio dell assiduo cer
car e, ąuando non ha di peggio a farę, Ya cercando i cani smarriti, pei quali 
ha tale un istinto, che si direbbc essereesso pei caniqucl che i cani dcl San 
Bernardo sono per 1’uomo.— Finalmente a sera avanzata eccolo alla lanter- 
nina — quesla lida compagna delle sue miserie c dei suoi lucri — a raccattar 
gli ayanzi dei fumatori.
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11 trova-sigari ha la carta topografica, (lirem quasi geogratica,del suo im- 
pcro. La lunga striscia clic dal Mercatello va alla Reggia, e ąuella clic dal 
Molo mena tortuosamente alla Yilla a Chiaia sono le sue strade postali, sc- 
gnate sugli atlanti eon una doppia linca continua; gli spiazzi che sono innanzi 
alle botteghe dacaffb, sono i capiluoghi; quello che dal Caffe d’Europa si 
estende sino al teatro S. Carlo, e la citta capitale. Egli adunque batle a passo 
proporzionato di posła la via regia, si sofferma eon maggiore o minor sue- 
cesso nei capiluoghi, eonie il mercatanteo ii commesso di negozio che viag- 
gia pei propri trafllchi, c finiscc per far centro della sua massima speculazione 
la citta capitale. Qui egli e quasi sicuro di raccaltarc merce d’Avana, laddove 
neglialtriluoghinonispera che foglie indigene; giova dire cheil trova-sigari 
.non ispinge cosi oltre l’amor patrio da preferir qucste ultime;egli e per questo 
verso d’una straniomania oltraggiante!...

Tra i cento islinli che ha il piccolo lrova-sigari, ha quello principalmcnte 
d'indovinar daU aspetto l’avarizia o la magnificenza del fumatore; egli anti- 
vede, e vi potrebbedire senzasbagliar dunalinea a qualpunto il fumatore 
geltera il reslo dcl suo sigaro.

I piu avidi cumulano due professioni, come coloro che esercitano medi- 
cina e chirurgia; e sono quelli che portano il ceslino al braccio: essi raccat- 
tano ad un tempo rimasugli di sigari ecenci. « Deficiente unonon deficit 
alter ». I piu coraggiosi si soffermano innanzi alle invetriate d’una bottega 
da caffe, e di lh, come gli astronomi seguono il corso degli astri, van seguendo 
eon 1’occliio la lenta combustione dci vari sigari che hruciano tra le labbra 
degliawentori, cne agognano, neaffrettano coi voti limmatura fine. Non 
cosi losto il fumatore lascia cadersi sdegnosamente o negligentemente quel 
pollicc di foglia awoltolata che gia gli ardeva le labbra, il monello aspetta il 
primo che esca o che entri, non osando schiudere quel recinto a lui vietato, 
si fa piccin piccino, si iicca velocemente dentro, toglie la preda, e fuggc via. 
Buscatalora in questa sortita uno scappellotto dal garzon di bottega, ma dove 
mai fu guadagno senza riscliio?... Chiedetene alla gentc che pati assedio.

Consumato che e il soldo d’olio della scrata, egli spegne la sua lanterna, 
come il Figaro di Rossini, e per non perdere gli ullimi momenti della sua 
ritirata, presceglie quel!o che gli sembra il piu generoso tra i fumatori, c 
ch’ei sa dover battere la stessa sua via; gli cammina dappresso, a rispettosa 
distanza, e se ha il viso duro, il che non e raro, gli chiede il sigaro benche 
bruciato men della meta; se poi e moderato cammina sempre, ed aspetta.
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Talvolla il sospettoso clic vede unmonello tenergli dielro cosi assiduamcnle, 
dopoessersi mulinato il cervello credendolo successivamente, spia di ladri, 
o ladruncolo, spia di sua moglie, della sua amica, o spia beU’ebuona, si ri- 
volge bruscamente c gli dice eon una voce burbera: — Che fai tu la? Cam- 
mina avanti.

— Eccellenza,— risponde allora il monello eon cjuella espressione tutta 
propria tra Fallegro e 1’umile— aspctlo che abbiate finito il sigarro.

Ed il sospettoso a mandarlo al diavolo, racquetando la lesa coscienza.
Questo seguir le traccc del fumatore in attenzione dcl suo mezzo-sigaro e 

fatto piii volte ccon maggior prolitto ąuando costui inYecc di ridursi a casa, 
trae a S. Carlo. E cola che la messe del piccolo troYatore epiusicura,piii ab- 
bondeYole, e soprattutto piu ricca, perebe a qualunque punto siasi giunto del. 
sigaro, quand’e Fora d’entrare, lo si getta, e si cnlra.

Sorto il nuoYO di, la merce raccolla alla spicciolata, e venduta eon la 
stessa importanza eon la quale il tralficante s’occupa a Yendere i suoi cari- 
chi d’o!i o di granaglie.

Innanzi al teatro del Fondo, su piccoli fogli di carta, spiegati al sole come 
la ricchezza deglieslremamente riccbi... o degli estremamente poveri,aYrelc 
potuto vederedei monticelli di pezzi di sigari, o serbanti la lor forma cono- 
cilindrica, o svolti e ritornati allo siato primitiYO di foglie, novelli papiri! 
Qucllo e il fondaco, il deposito, il grand emporio dci sigari-a-prova. Chi ne 
fa compera va sicuro di non cssere ingannato; ei consegue queH’utopia che 
mai potrebbc adattarsi al matrimonio: c sicuro della riuscita della cosa che 
acquista. Tutti gli altri fumatori comperano i sigari allacieca, comesi prende 
un marito o una moglie, senz’ antivederne la riuscita. Chi li compra ad un 
per Yolta, cerca, e vero, di guardare e d’assicurarsi se il sigaro b in buono 
stato, se non ha crepacce o altro,ma dopo tutta questa visita superficiale, e 
egli sicuro del suo acquisto?Quante volte non e stato costretto a gettar via il 
sigaro impossibile! ...

Una sposa o uno sposo sara sicuro che la sua meta non e gobba, orba, ne 
raltrattar ma puo giurare sulla indole di cssa? Quanti non si separarono per 
assoluta opposizione dMndole!...

II caYallo si prende a prova, lo sebioppo, l oriuolo, il cocomero, ec. ma 
nessuna di qucste cose da tanta sicurezza aH’acquirenle come i sigari del 
teatro dcl Fondo. La giuratc che essi son atti al fumo, perebe hanno gia 
dato pruova del loro yalore.
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1L TROYA-SIGARI 4i

Slrana coincidenza! I sigari che cadono innanzi al teatro di S. Carlo, si 
espongono in vcndita innanzi a quello del Fondo. Quantc voltc awicn lo 
stesso dellc opere! Quełle cadute a S. Carlo ci si fanno sorbire al Fondo!

Vanno poi cola:
I fumatori che hanno bocca incallita e bisogno del fumo acre e pungente 

dei Sigari gia fumati. In questo casoquei mozziconi vengono triturati in una 
pipa di argilla cotta, o fumali alla buona cosi ćome sono, finche il novello 
fumatore non sentc 1’odore delharrosto del proprio labbro:

I marinai che godono in masticare le foglie del tabacco... Ognuno ha i 
suoi gusli, voi forsę prcferirete masticar zuccherini:

I soldati finalmente che si senono del succo di quella stucchevolc foglia 
per lustrare 1’otlone delfarme... ne diremo oltre, perclie quando accettam- 
mo il carico di far da Plularchi di quesli uomini illustri del popolo , non ri- 
nunziammo alla debolezza della nausea che poteva produrci un troppo im- 
incdiato contallo cogli usi meno pnliti dcl popolaccio.

Su (jucsto spaccio di tabacchi non e drilto, ne privilegio, la lassa e gia 
pagata; il negozianle riposa sulla salvaguardia della leggc.

E cio per la merce.
V ’ hanno poi — e dove non sono? — i guastamesticri di questi mestie- 

ri infinitesimali. I cocchieri da nok) ne sono i veri lirannotti: fermi innanzi 
alle botleghe da caffe per aspettarc o cercarvi i passeggieri, chieggono loro 
sovenli il sigaro che il trovalore messo li in sentinella aspeltava eon maggior 
dritto; taholla poi lo veggono butlar via, e senza seender di predella, ( un 
buon cocchicre da nolo non ne scende mai, si rompesse pur 1’osso del col- 
lo il suo cavallo ; scendono gli altri) senza calar dunque, fa cenno al suo 
garzone eon la punta dello scudiscio di raccogliere quel tesoretlo , eon la 
stessa dignita eon la quale un re dei mezzi tempi dal suo Irono avrebbc ac- 
cennalo eon lo scetlro ad un gran siniscalco.

Ed ecco una preda tolta al povero fanciullo, che per altro se ne ripaga, il 
piu delle volte saltando dietro alla carrozza e facendosi portar gratis, finche 
lo scudiscio del cocchiere non pone un termine alla rappresaglia.

Talora il conquisto, o piuttosto 1’usurpazione e piu contrastata: il monel- 
lo trovatore ed il monello cocchiere s’agghermigliano a vicenda, la baruffa 
si riscalda, le fazioni s’afforzano, la lotta divien pugna, ed intanto dei due 
litiganti godono gli spettatori per la baruffa, ed il terzo pel contrastato ber- 
sagJiere.

I. c
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4 2 IL TROVA-SIGARI

( Non si pub trascurare la spiegazione di questa parola che nel diziona- 
rio popolare suona pezzo di sigaro molto corto, e ció dalie schiere di questo 
nome chiamate oggidi cacciatori, nelle cui fde sono ammessi uomini pic- 
coli della persona. A questa nomenclatura s’oppone 1’altra di granatieri, 
rara fortuna del povero trova-sigari).

Aggiungeremo alla nostra breve fisiologia, che questa piccola casta d in- 
duslriosi e talvolta piu utile di quanto si crede; perocche raunatisi al di- 
mani in congrega i vari individui di essa, si raccontano l uno allaltro le loro 
buone fortunę; e siccome a furia di cercar sempre e di aver 1’occhio assi- 
duamente esercitato all'invenzione, si giunge pur delle volte a trovaroggetti 
di qualche valore, come a dire il pendente d'un orecchino, il porno d un ba- 
stoncello, il bottoncino duna camicia, lo spillo d’ una cravatla che il laccio 
della lente elevata bruscamente all occhio alferraefa saltar via, senza che il 
miope se ne awegga, e tante altre coserelle simili, cosi non vi sara sempre 
inutile il dirigervi a qualcheduno di questi trovatorcIli, e dimandarne; che se 
non e lui che ha rinvenuto l oggetto smarrito, potrh merce una ricoinpensa, 
dirvi quale dei suoi colleghi e stato il fortunato. Con cib intendcretc di leg- 
gieri, che vi sara piu facile , sempre mediante quella giusta ricompensa, ot- 
tenere oggetti cosi detti di affesione, che di va1ore.

Per asserir cib , chi scrive queste poche pagine ha delle ragioni valevoli, 
e non essendo contaminato dall egoismo, gode di daue qucsto consiglio. II 
quale gli fa ricordare d una di quelle awenture che potrebbero estendersi 
con qualche successo sotto la pennad un felice novelliere, ma che egli e ob- 
bligato di raccontar qui alla buona, e senza il menomo orpello.

E la storia d-uno di questi troratori, che, non per far giuoco di parole, 
ma perche svenluratamente cosi il credevano, era anche un tromtello. Era 
un bel fanciullino,come oggi e un bel giovine, onore e decoro della sua fa- 
miglia, e lo chiamavano per sopran nome il Rosso, perche aveva i capelli 
d‘un biondo forsę troppo ardente : oggi li ha assai piu soffribili. Queslo bel 
fanciullo — perche era bello come una pesca— a simiglianza di molti dei suoi 
colleghi di mestiere non aveva letto ne tetto « ni feu ni lieu » e viveva di 
solo pane, contro il sacro dettato , quando non recava la sera il suo baste- 
vole tributo di punte di sigari; di pane e legumi quando era piu fortunato. 
Un cenciaiuolo ch’egli s’era awezzo a chiamar zio, amministraya il ciel sa 
come! la rendita giornaliera del piccolo fanciullo, che il giorno era occupato 
continuamente a sceyerar i cenci nel fondod un fondo di bottega in un vi-
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colo perduto di Napoli yecchia, e la sera, come i pipistrelli, ne usciva, to- 
gliendo seco il lanternino.

E lo chiamayano il Rosso non pure pel colore dei suoi capelli, maperche 
sarebbero stati impacciali cosi il cenciaiuolo, come gli altri del rione a dare 
un nome a lui che non ne aveva alcuno, raccolto com’era stato sidła via di 
Roma da un yetturale, cjuando appena usciva dalia prima infanzia, e lascialo 
in Napoli a qucl suo compare, il cenciaiuolo o saponaro, che penso farsene 
un garzone a buon mercato.

Si credette nel \ icinato che egli avesse tolto quel figlio a la Madonna, al- 
lo slabilimenlo cioe dei troyatelli, e siccome quest’ uso e coniune nei buo- 
ni napolitani, nessuno ci penso la seconda volta, e tutti trovarono piu fa
cile e piu commodo di chiamarlo il Rosso, che di chieder del suo nome.

Una scra il Rosso era uscito collasua lanterna e col paniere per la duplice 
cerca di ayanzi di sigari e di cenci. Guidato dal suo passo, e piu da qual- 
tro o cinque gioyani che accesi i loro sigari al negozio di quelli di Avana alki 
piazza di S. Ferdinando scendevano vcrso Chiaia, venne eon essi sin pres- 
so alla Yilla; la raccolse un dopo l’altro i ąuattro o cinque mozziconi get- 
tati \ia,ecogli altri gia raccolti gli parve ayer buscata la suaserata.Smorzala 
percio la lanterna penso di camminareun po’per proprio conto, edarsispas- 
so. Vide di lontano le finestre d’un bel palazzo schiarate perfettajnente, ed 
una quantita di carrozze fermate innanzi alla porta. Piu ch’ei s’ accostaya , 
sentiya yenire a se sul vento le ondate d una musica beta ed a cadenza, sin- 
che giunlo a rincontro delle finestre ebbe a rimaner estalico per lo splendore 
dei ceri e dei candelabri, e per lo spettacolo di magnificenza che in iscorcio 
poteya intrayedere sugli specchi dell opposta parete.

Egli guardó , guardó lungamente lungamente; aspiraya quella yolutta 
per tutti i pori — ed una specie di tristezza s’impadroni di lui.

Quando gli occhi si furono stancati, e che nonebbero piu sguardi, ebbero 
lagrime: — il povero fanciullo si misę a piangere.

Quando gli occlii non ebbero piu lagrime , si ehiusero : — quella buona 
creatura s’addormento.

Meglio cosi! avevayeduto troppolusso rimpetto a troppamiseria,avevapa- 
ragonato quella splendidissima magione colfangolo fuligginoso nel quale egli 
syolgeva i nauseosi cenci, e quel brio e quella musica coi gemiti che la fa
mę cosi spesso gli traeya dal petto: aveva pensato che non ayeva lina mądre
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u IL TROYA-SIGARI

c*he gli fosse siata amorosa d’un sorriso...Avcva disperalo insomma, ed avc- 
va pianto...

II romore dellecarrozze, che andavanovia, il dcsto; egli si accorsc d’essc- 
re siato fuori cosi oltre nella ncrltc; e lenie forle non ne avessc le husse; sce- 
se dal parapetto della inferriata della Yilla, c per giuslificare la sua si pro- 
lungata assenza cercó di buscar ąualche moneta. La vista del danaro avreb- 
b e , a suo pensiere, rabbonata la collera dcllo zio. Si accosla perb alla porta, 
rasente ad un magnifico sterzo, nelmomcnlo che una bellissima donna, av- 
volta nei suoi veli rosei, comcuna nubeal tramonto, saltava nella carrozza, 
guardando appena il fanciullo che a (juella helia apparizione, avcva creduto 
esserc appie d’una creatura celesle , ed era rimaso eon la mano slesa senza 
profferirla parola chechiede la carita.

Se non che nell’ascendere che fe colei sulla Staffa della carrozza , urtb 
col braccio a ąualche angolo dellosporlello,c fececadere a terra non sochę 
di lucido, cosi impercettibile, che ella stessa non sc ne awide.

Ben sene awide il Hosso, iląualc nonavcva distaccalo 1’occhio da ąuella 
apparizione; c chinatosi cerco, e raccolse ąueH oggctto, ma ąuando voleva 
porgcrlo alla dama,il legnoera sparilo.Corse appresso,finchb 1’amabilit'a del 
cocchicrc ne lo impedi! Guardo sotto d’un fanale cib che aveva tollo di terra, 
e vide uno smaniglio di capclli conun brevissimo fermaglio d’oro, il quale si 
era ancherotlo neH urlo che l’aveva sprigionato dal braccio della dama;sel 
ripose in petto , esi ridusse a casa a passo studialo. — Non vi dirb dci rab- 
bulli dello zio.

Due giorni dopo leggevasi perlecantonateil seguente

AVVISO

La seradel 7 novembrc si e perduto vicino alpalazzo S*** a Chiaia un 
piccolo braccialclto di capelli, di ninnprezzoper esso stesso, ma di ąualche 
valore d’affezioncper chi lo ha perduto. La persona che loha trovato,e lo rc- 
chera alla Contessa G*** nel palazzo dello stesso nomc ne avra in premio 
dieci piastre.

Lasignora cosi poteva esser ąuasi certa di riavere il suo smaniglio; c di- 
ciamo ąuasi, perclie il numero della gente analfabeta sventuratamente non e 
scarso.
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II povero Hosso per escinpio non sapera leggere; c da altra parte credendo 
non farę il piu rergognoso c dannerole furto del mondo , ritencndo quel- 
Toggetto dopo aver corso cosi a lungo dietro alla carrozza per awisarne la 
perditrice, non cbbe premura d’ andarlo a depositare presso alcuno del pa- 
lazzo, onde ella era uscita... c cioanche per una ragioiie tutta sua partico- 
laro, clie or ora spicgheremo.

Yi fu intanto clii disse alla dama, eonie tesle vi dicevamo noi, di far do- 
mandare a taluni di questi trova-sigari, perocche le indagini forsę non sa- 
rebbero tornate vane; e cosi awenne.—Si cerco,si spio, tanli di ąuesti mo- 
nelli furono interrogati,che il Rosso vi capito anch’ esso; ma il fańciullo non 
volle consegnare lo smaniglio a clii gliene richiese; diffido— ahi! la srenlu- 
ra fa dididente fin 1'innoccnza— e protestb che non avrebbe rimesso lo 
smaniglio che alle mani della signora stessa che 1’ avcva perduto, poiclió e- 
gli 1’ayrebbe riconosciuta pcrfetlamenle. Fu sospettato ladro, e s’intese ma- 
nifestarc il crudele sospetto, ma ripcle sempre, che laddove aresse parlato 
eon la dama, arrebbe data prova incontestabile della propria innocenza. II 
mezzo \i domandiamo noi di non condurlo a lei.

Ed ccco il Rosso introdollo nclle splendide stanze della ricca patrizia.Uuo- 
mo ebe l introdusse, gli fe attrarersare molte stanze,e giunti ad una piu va- 
sla, andó a picchiare alla porta d’ un piccolo salotto in un angolo del quale 
la signora era occgpata nella sua lettura. Intanto il fańciullo fisso il primo suo 
sguardo ad un dipinto che in ricchissima cornice-pompadour pendeva dalia 
paretc ; era uno dci cosi detti quadri di famiglia , doruto al pennello del Ca- 
muccini. Una bellissima donna, daicap^gli come quelli cheilTasso die alla 
sua Erminia, arentc un puttino sullc ginocchia, e gli faccva salutarc un uomo 
di fisonomia triste c serera ad un tempo, che era in piedi curvo sulla spallie- 
ra del seggiolone di quella donna. II fańciullo non tardo un momento a rico- 
noscere in quella helia mądre 1’apparizione di qualchenotte innanzi.E quando 
la porta del salotto s’apri nuoramentc, c la dama nella sua impazienzasi slan- 
cio ella stessa a ricevere lo smaniglio dal fańciullo , sorprese quest’ ultimo 
eon Ie mani pressoche sporle rerso quel dipinto in contemplarlo eon un’avi- 
dita infantile.

— 11 mio smaniglio,il mio smaniglio! sclamo la dama, datę su presto; e per 
la prima \oltail piccolo porero della via vidc la bella ed aristocratica mano di 
una conlessa stendersi innanzi a lui, che tante voltc aveva tesa imano la sua.

II fańciullo mentre toglicra la cartolina dal petto, e 1’oggetto dalia carlo-
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lina — eccolo! — disse, guardando seniprc ąuella bella mano cosi candida e 
cosi allilata, e reloposó rispeltosamente.

— Oh si! eccolo, disse la dama,e nello stesso tempo senza il disgusto che 
il contatto di qucU’ oggetto coi luridi cenci d un poverello poteva eccitare, 
portó vivamente i capelli dcllo smaniglio alle labbra; dopo di che disse : — 
sta bene, datę la mercede promessa a questo ragazzo, c mandatelo via.

Neppure uno sguardo di riograziamento, neppure un benevolo sorriso al 
fanciullo! CoTne il piii piccolo favoredella fortuna ci fa ingrati!

L’uomo che aveva accompagnalo il trova-sigari fece osservare sotto voce 
alla contessa che quest’ultimo nulla sapera dellatlisso c della promessa, la- 
onde ella potera essere molto men prodiga eon lui. II cielo scansi sempre i 
poreri dai consiglicri dei ricchi!

Ed il Rosso eon la curiosita comune a tutt’ i fanciulli rimase la contem- 
plandoingcnuamente la rassomiglianza estrema del ritralto e delloriginale.

— Ebbene, rispose sbadatamenle la dama al suo consiglierc,fate quel che 
credete.

— Da altra parte, riprese il primo, chi ci assicura che questo fanciullo 
non labbia rubalo?.. e squadrando eon disprezzo il Rosso: — Come dunque 
avcte trovato ąueslo braccialetto? gli chicse bruscamente.

— Yenerdi sera, rispose il fanciullo rirolgendosi alla dama, V. E. salira 
in carrozza, io era la che chiedeva la carita; il rostro braccio urtó allo spor- 
tello della carrozza, e ruppe il fermaglio del braccialetto; io lo vidi ca dero, 
lo ccrcai,lo raccolsi,e ąuando voleva renderlo,la carrozza gia si allontanara; 
corsi appresso, ma una scudisciata del vostro cocchiere mi vcnne sul roiło, 
e mi fe desisterc dalia mia idea.

— Porero ragazzo! esclamb la Contessa alquanto commossa da quest’in- 
genuo dire,e piii dalia dolcissima roce del bambino — dategli,dategli la sua 
mercede.

— E perchenon renisteaportarlo il domani al portinaio del palazzo Sv ■*? 
disse il prelodato consigliere.

— Nonn’ebbi il tempo...esclamo arrossendo ilfanciullo;e poi... redete... 
destatomi alla dimane , trorai che il colore dei capelli dello smaniglio so- 
migliara qualche poco a quello dei miei , ed annoiato che m’ are^sero a 
chiamar sempre il Rosso senz altro nome, rolera mostrare ai miei compagni 
che i Signori fauno tanio conto di questo color di capelli, da adornarsene in- 
rcce di gioielli.
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— Infatlo, risposc la Contessa, sorridendo, ha ragione; — e dopo quel sor- 
riso divenne pensosa ponsosa.

— E qual e il tuo vero nome, giacche qucllo di Rosso ti dispiace tanto? ella 
soggiunse.

— Non ne ho altro , sono e saró semprc il Rosso.
— Come non nc hai altro ? non sei stato battezzalo ?
— Credo di si, mio zio, cioe queH’uomo che mi tiene eon se , mi ha tolto 

alla Madonna, benche... benche...
— Continua.
— Debbo dirla?..benche un giorno,ncl vino,mi avesse detto che se non mi 

fossi corretto ( per correggermi intendeva se non gli avessi portato un mag- 
gior numero di mozziconi di sigari) mi avrebbe ritornato a quel vetturale, 
dal quale sarei stato nuovamente gettato sulla via di Roma.

— La Contessa a qucslo dire si fe’ di bragia e di gelo, guardó il fanciullo, 
guardó il dipinto, si confuse,domandó finalmente eon voce affannosa : — E 
qual e la tua eta? v

— Dicono dieci anni.
— Dieci anni! da quanto tempo sei eon cotesto tuo zio ?
— Ib ! da sette otto anni...
— Che sia possibile !
— No, aspettate, dal Carnevale del 1850; me lo ricordo, perche mio zio 

quand’ e in collera eon m c, bestemmia sempre Roma e il Carne\ale del 50.
A questa parola la dama che s’era a stento retta in piedi, richiamando a 

sua guardia tutta quell’ energia, di cui a si alto grado son dotate le madri, si 
precipitb sul fanciullo, gli strappó , gli lacero anzi i panni addosso, come se 
avessevoluto sbranarlo, e vedendo uno di quei cento segni, impcrcettibili a 
tutti forsę fuorche ad una mądre, che ha in memoria fino un capello del suo 
figliuolo, troYÓ certo un neo, una voglia, una margine, che so io, die un 
grido,e sollevando di terrail fanciullo,lo strinse convulsivamentefrale brac- 
cia, e lo copri di lunghissimi baci.

Dopo aver!o quasi soffogato trai suoiamplessi, pole dire:— Alfredo, Al
fredo mio! e poi cedendo alfemozione , ed alla piena delle lagrime che non 
poterono in copia sgorgare dagli occhi,cadde per un momento priva di sensi. 
L’uomo che aveva condotto il Rosso tiro il laccio d’un campanello.

II fanciullo rispose baci per baci, e quando la mądre apri gli occhi e gli 
parło, disse ingenuamente:
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— Quel bambino dunquc dipinto lh era io?
— Si, tu, tu! figlio, figliomio !...
— Com’ ero bello ! E, dite, quel signorc eraiopadre?
— Ahime ! E stato tuo padre, disse la mądre malinconicamente !
— Yale a dire ch’ ć in cielo , rispose il fanciullo, scuotendo il capo eon 

amarezza. E dopo un momento di silenzio soggiunse: — Capperi! se bo fat- 
lo bene a non avcr volulo consegnare lo smaniglio che a V. E.

— Y. E .! che dici tu? io sono tua mądre ! non chiamarmi checosi!
— E vero, ó vero , V. E. permcttera dunąue di chiamarvi manima al li- 

glio di Y. E.
Se non fossero qui pagine di costumi, ma di narranze, dircmmo del mo

do della sparizionc del fanciullo ncl trambusto d’un carnovale, del vcttu- 
ralc,ec.ec. e dei vari episodi di questo falto; ma invece dobbiamo lasciarlo al 
lcggitore, ccontentarci di dire, che qucl giorno slesso, chiamalo il cosi del
to zio, e tutto verilica(o, il piccolo popolano riprese il suo posto di patrizio.

— Ed ora debbo scusarmi eon chi leggc se ho fatto seguire alla fisiologia 
del trom-sigari questabreve e nuda storia... Ma che si niole! Era cosi arido 
1’argomento chepel primo mi era stato indicato, che dal bel principio

Pcrdelli la speronza dell’allczza

come dice il Poeta. Invero d’un ometto che non ha per tutto suo bene che 
qualchcccnci addossoeduna lanlerna in mano , chepolrebbesi dire? Che e 
un trova-sigari e tutto sarebbc finito . . .  salvo che non fosse Diogenc ! Ma 
Diogene non raggiunse il suo scopo , ripetendo sempre kominem ąuero 
non seppe trovar un uomo; ed il nostro ometto dopo i ccnci, i sigari, lo sma
niglio , seppe troyar una donna ... e qual donna ! quclla che Iddio non con- 
cede clie una vol(a sola, come la vita.

ACHILLE DE LAUZIĆRES
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Sarebbe Napoli una cilta d’ incanto , so 
non vi s’iuconlrasse una folia di ple- 
bei , che anno aria di ribaldi e di ma- 
landrini, senza essser sovente ne l uno, 
ne 1’altro.

Clemente XIV.

nonie di Rinaldo di Montalbano ha Iasciato nclla citla dcl la 
jSirena, piu cho allrove, tale di sc im’eco di celebrita , da farsi 

g ricordar dal popolo meglio oggidi che ai tempi della slessa ca- 
valleria.

11 signor di Montalbano e un personaggio caro a gran parte 
della plebc napolitana, e guai acliiunque s’atlenti di menomarne 

, il rispello e portar onta a qucl glorioso nome. Gli amici ed am- 
miratori di Rinaldo sono detti eon paletica voce appassionati. 

Nevighi o laccia sereno , cssi stan sempre la, intorno al loro cantore, che 
sebbene non s’appartenga alla classe del popolo, pur nondimeno e dal popolo 
tenuto in concctlo di sapiente, ed amato eonie persona uscita fuor dalia cep- 
j»aia dellc famiglie popolane.

Campo a quel canto era non ha guari il Molo, lingua di terra ove s’aduna--
I. 7
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5 0 IL CANTASTOKIE

vano in variefogge lazzari, facchini, marinai, bagallellai, ciurmadori, vcn- 
ditori di frutta ed allra gcnte del popolo. Era ąuello allora lino deduoghi di 
popolare diporto edera non bello , ma curioso c forsę dilellcvole il tederlo 
gremito di monclli sudici e scalzi che si raccoglicvano a bocca aperta attor- 
no ad un teatrino ambulante o presso un cerretano che dąva numeri ccrti, di 
Jato allepanclie di cocomeri ed aranci cbe fiancheggiavano la via. Si mesce- 
yano alla folia pocili di quelli che il pubblico, dall abito, chiama galantuo- 
mini, c ąualcbe straniero cheristava appouna colonnelta aflisando i volti c!ie 
piii senlivano del Pulcinella, e mirando ai lazzi dedazzari, de’quali i sedicen- 
ti stranieri scritlori feceroprincipalc argomcnlo ncllc descrittive operę loro.

Allora quella lingua di terra non era che małe ed interrottamenle selciala, 
c d’ambo i lali, al posto dclle colonnetle di piperno, si vcdevano alcuni vec- 
chi cannoni capovolti, cioe eon la bocca in giu, messi a queir uso entro al 
terreno,piiilungi sullamanca unacasctta di ricovcro perpochi soldati ed una 
piccola fontana. Era grazioso allora mirar da una parte certi avanzi di anli- 
elie galee, simulacri di guerra, epareccbi altri lęgni di goffe apparenze, eon 
rozzo gravame d’alberi e scarsogiuoco di vele , le cui polene , dal pętlo i u 
fuori, presentavan sempre qualche cosa di forma pesante, c lealtc poppe fra- 
slagliate e rabescate eon mille ghirighori c fantasie di delfini e maschere e 
fiori, che allora facevano 1’incantesimo degli uomini eome oggi lo sarebbero 
de’ fanciulli.

Soltoalfaro che decorara restremita diąuesta lingua di terra, tenea (ri- 
buna il piii famoso de’cantori delle imprese di Rinaldo il paladino, 1’Ariosto 
del nostro popolo, che sapeva eon voce limpida e chiara econ adeguale mo- 
venze, tutta cliiamare a se 1'attenzione di hen dugento appassionati, ai quali 
dopo avcr letto due o tre ottaYe delpoema , eon 1’enfasi di rito , prcndeva a 
spiegare eon modi evoci di nazionale espressione quanto avcva cantalo.

Alfudire le prodezze del paladino , 1’audacia nel mezzo delle tenzoni, la 
temerila del discorrere, la yiolenza del menar le mani, vedevi taluno don- 
dolarsi sidle panche, altri stringere i denti, sbarrar gli occhi , Ievarsi su 
d improwiso, atleggiarsi fieramente, impor silenzio filio alle mosche, e di- 
spiacersi e sentirsi offeso, se taluno al racconto delle terribili imprese non 
mostrasse 1’anima fuor degli occhi e non si lasciasse andare a scoppi di ev- 
viva.

Oh conte Matteo Bojardo! oli messer Pulci! o messer Berni! oh antica ed 
onorata schiera de’ poeti franccsi e provenzali,chealzastc a cięło i nonii e le
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sognate imprese de Sos Ir i paładini, pefchenon vi fu dato allora di trovarvi 
presenle a qucllc manifeslazioni di spirito guerrcsco del popolo napolitano 
che fmivano poi sempre e si estinguevano nel vino , enelsonno che coglic- 
va i nostri appassionati, sia presso la soglia di un palazzo magnatizio, sia 
presso- quel teatrino ove rappresenta da manę a sera la sua parte Yacguaiuo- 
lo. E cosi il furor marziale del giorno che si appalesava sul Molo, trovavasi 
dispcrso la sera inpaciftco aspetto sullevic dellacitta popolosaespensierala.

Ne solo un cantor di Rinaldo vedcvasi sul Molo, altri pure vi si recavano, 
ne per minor celebritaerano privi di clientela, ma forsę lo zibaldone del pri
mo di essi avea origine pi u antica ed era meglio affastellato cTiminagini gon- 
fie, lolte non solo alfAriosto, ma taholta al Tasso, al Marini ed agli infimi 
poeti della sua scuola.

Non cala il ferro mai che appicri non cólga,
N£ coglic mai, che piaga anche non faccia, 

piaga fa che l’alma altrui non tołga.

Quesli vcrsi s’udivano misti ad altri di non so quale autore che dicono.

Taglia Rinaliio il paladino armato 
Ciasto nel mezzo dalia testa al piede,
Come un mellone in duc resta spaccato 
E si guarda, si locca e non si credo.
La spada di Rinaldo ch’ć fatato
Non sarresta a qucl colpo, e in giu piu fiede,
Taglia gli sproni al caraliero e sferra 
Ed entra cento palmi sotto terra.

Tale e 1’accozzamento maestoso e magico del gran poema e dello zibaldo- 
ne famoso, zibaldone che non ebbe mai autore , dal quale la ciurmaglia 
napolitana seppe ab ovo che

Rinaldo era signor di Mont al bano,

ed apprese che ąuel gagliardo sfidava qualunquepericolo emostravasi ovun- 
quc senza ombra di timore, pur che dicesse

........ Io son Rinaldo Paladino !!!
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E qui, dopo aver toccato alquanto degli arnmiratori dcl cantor di Rinaldo, 
e di qucl loro attoggiarsi goffamente, fieramente, cupidamente,vuol giustizia 
cli’ io dica alcuna cosa dcl cantore illuslre,cui lanto dcvc 1’eletta schiera dci 
paladini.

Egli, eonie cennai, non escc dalie classi dcl popolo, ma si vuol dai pi u 
che il primitiyo ceppo venga fnori dalia polveredel foro,de'paglietti e de’cosi 
detti strascina facende. Io non vo’farmi troppo addentro a siflatle origini, 
perocche so bene quanto spiaccia a cerluni

Nati in basso c cresciuti in alto loco

di \ cdcr venir fuori certe indagini imprudenti di parecclii letlerali intriganli 
che, non chiamati e non cercati (e sempre non pagati), van rivangando in vec- 
chiscaffali tante notizic di famiglie che preferiscono il modeslo incognito alla 
puhblicita della stampa;peró senza far oltraggio a vcruna classe lasciamo an- 
cor misteriosa 1’origine del cantor di Rinaldo.

II suo vestire e di galantuomo.
Egli non rinunziaal cappello ed al frac alunghc codę, lipo degli avi suoi.
I vitrei occhiali gli ornano il naso.
II bernoccoluto bastonc armagli il braccio.
Vero oratore \ tien pronti ad ogni bisogno duc fazzoletti, uno bianco-scuro 

che gli terge il glorioso sudore,ch’io chiamcrei sudor paladino, perche imbe- 
viito delle gesle dc’ paladini, 1’altro a piu colori di cotone e taholla di seta, 
come una bandiera, traforato.

I suoi calzoni, le scarpe, il panciotto, il cencio che gli val di cravatta, lo 
mostrano abborrente da qualsiasi NOYITA’ *.

Leśne tasclie non sidisegnano sconciamente per peso d’oro o d’ argento.
Egli e un savio modesto.
Vived’ammirazione! di tornesi, pubbliche, e fresche monete di novecalli.
Egli clelterato ! e fu lungo tempo 1’emblema dcl lcltcrato e del poeta in 

Napoli.
Ora non piu,poiche 1'uomo di lettere e uomo pubblico che si palesa,e non 

si smascliera, che serpeggia nel centro della societa, a dispetto de’piccoli 
entuzzi che vi sono disseminati, e giudica gli uomini e i tempi.

II nostro cantore, d’altra parte c un uomo dabbene che \ive del suo can
to, come gli antichi giullari e menestrelli che ad armacollo portando il pre-

1 Vcdi la figura.
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dilelto strumcnto,faccvano so!levarele saracincsche de’castelli c talvolta sc- 
dcan anco a mensa coi Baroni.

E cio mostra che iu Ilalia le antiche costumanze non si pcrdono affatto, 
ma talora, anzi spesso , di (Form a te durano; e cio mostra aver semprc gli 
italiani amato il canto, la musica, la poesia, le narrazioni di gęsta eroiclie, 
la memoria di antichi fatti celebrati dalie istorie; c cio mostra, non avcr 
mai voInto il bel paese dimenticare se stcsso.

E il nostro popolo, raccogliendosi intorno al cantor di Rinaldo, svcla pub- 
blicamcnte che le grandi imprese gli piacciono. E a dir vero, sia per abito, 
sia per principio, ncssun mai supcroil popolo napolitano nelbammirare e cc- 
lebrar eon ampollosi vocaboli le arrischiate scaramucce, gli arditi colpi di 
mano, le prodezze del tale o tal altro eroe. E dovc piu (ci valga di esempio) 
tiensi in pregio 1’ uomo sprezzante de’ pericoli , pronto a gittarsi nel mezzo 
d’una calda c sanguinosa rissa per separare i Iitiganti cd imporne eon mi- 
nacciosi atti ai due partiti? Dove tanto stimasi il guappo ( da guapo, voce 
spagnolesca) questo storico personaggio, di che piu innanzi in allro articolo 
parlammo e clic rappresenta ancora a mio credere 1’ antico Bravo del fcu- 
datario, difformato dalie mutate condizioni de’tempi c dali’ uso ? dove piu 
volentieri s’ascoltano e si ripetono le prodezze di un bandito, il generoso co- 
raggio di un soldato o di un cittadino? dovc le storie de’Reali di Francia, e 
massime di Buoyo d’Antona, piu avidamente si leggono e si ripetono ?

Locntusiasmo edil culto di omaggioebe il popolo napolitano presta alla 
braYura esi forte, ebe molti fra essi, sebbene non sappian leggere, compra- 
no per ril moneta alcune storiette che si dicono in versi, e si Fan leggere da 
clii puo mcglio appagarli, le imprese di Tonno Grifone, Pcppe Nasclla , An
tonio Lo Santo , Bencdetto Mangone e il Bello Gasparre.

E si ripetono fra loro, arieggiandosi alla sbirrcsca, le ultimę parole che 
disse Tonno ai suoi perseculori:

Cupoloere co’palle e prowesione
No —  non s'arrenne mai Tonno Grifone.

Le ([uali parole celebrate fra i guappi come il Veni vidi vici di Cesare, of- 
frono una pruova della poesia nazionalc nel genere robusto.

II genere delicato potreste iiiYCce lrovarlo in ąuesta otlavaclie non manca 
pur di cclebrita ne’popolari poemetti di Paris e Yienna c di Cicco cli Cola.
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Mi yoglio faro un manto di finocchi 
E di finocchi un cappuccio faro,
Ło yoglio farę insino alli ginocclii 
E di finocchi lo yoglio foderarc.
E fin che stanno aperti sti miei occhi 
Semprc finocchi yoglio seminare , 
Aflinchć seminando assai finocchi 
Qualche donna potessi infinocchiare.

Cosi il popolo napolitano s’educa da sc stesso a ccrli modi di vedore clie 
son poi alimenło a risse, adoffese, a leziosaggini, a bagordi.

E per tornarealla strettezza dcl primitivo tema, diro chegli appassionati 
di Rinaldo,considerando queH’ croc come loro macstro c duce,spingono lan- 
1’oltre 1’ entusiasmo da venire alle mani eon chiunque si nieghi a prestar- 
gli omaggio owero osi vilipender!o.

Narrasi eon fondamento tradizionalc, clietaluno cbbc Jaudacia un giorno 
di ripetere pubblicamcntc che Rinaldo era mariuolo, c provo, citando lo zi- 
baldone del suo cantore, che Rinaldo non da eroc, ma da ladro avcva 
operato.

Losdcgno si pinsc in tutti i volti, le mani dcgli appassionati si strinscro 
fra loro rabbiosamente; furono rimosse lc panclic c strelto nuoro consiglio, 
nc usci deereto di morle.

Tanio possono lc passioni, tanto puo la superstiziosa credu li th dellaplebe 
spinta agli ecccssi!

Un egregio scrittore di cose patrie, seppe ingegnosamente trovarc anclic 
in qucste passioni c movimenti del popolo napolitano una rassomiglianza, 
col sentire eTagitarsi degli altri popoli che gia abitarono questc incanleyoli 
contrade nelle grandi epoche romane c greche,c giustifico la gesticolare elo- 
quenza napolitana col sussidio degli antichi bassorilievi e delle scolture, dis- 
scpolte dagli anfiteatri Campano , Puteolano , Pompeiano ed altre moltis- 
sime l .

Pero gli atti e le movenze nelle quali manifestasi 1’ ammirazione, il ram- 
marico o la collera dellabordaglia, banno un tipo di mobilita e di specialita 
siffatta , che contrassegna la plebe napolitana.

II che facca dire ad un dotto scrittore, clie la scuola della pittura napo-

1 Vedi La mimica degli anlichi paragonala ał moderno gestire napolitano. Un volume eon 
figurę: opera del Canonico Andrea De Jorio.
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litana, niassimc tra il scieenlo e il settecento sentiva nellecomposizioni della 
gesticołurc vivacita delpopolo

Ut pictura poesis.

II geslirc ciel cantor di Rinaldo e di ogni altro cantastorie sarebbc prova 
dcli assunto tema.

Pria poro di chiudere queslo artićolo e d’ uoporicordareche invano si ccr- 
cherebbero oggidi sul popoloso Molo di Napoli gli appassionati di Rinaldo e 
i loro cantori.

II campo di Rinaldo ora incomincia sotlo all’ arco della neve, in uno spazio 
che precedc 1’edifizio della dogana. — I suoi cultori sono scemali, i suoi can
tori van ccdendo lenlamente al fato, e taluno di essi, scordando la gloriosa 
origine immemore degli avi cantori, degenerato cantastorie, ycsle, indo- 
yinate che cosa?

Una giubba detta giacca, e talora bianca a simiglianza di ąuella che indos- 
sano i cuochi.

Ma il fato e maggiore degli eroi, pcro gli croi morivano invocando lc Stelle. 
Gli altri cantastorie che decorano la citta della Sircna, vista la scacciagione 
dc’ lor compagni, han cangiato sistema.

Essi vanno erranli, como una yolta errava la progenię pcrseguita di certi 
Califli in Orienle. Quando trovano un puhblico, eon uditori cortesi cd incli- 
nati a render giustizia al merito, stendono ampio cartcllone sul muro d’ una 
casa, e col mezzo di una hacchcttina, mostrando le figurę che su vi si stanno 
dipinle, dicono e cantan prodigi, o slorie lacrimevoli, accompagnali taholta 
da un yiolino che vcramente strappa le lacrime.

Quesla seconda generazione di cantastorie e piii moderata negli atli, pi u 
nelle formę modesta, piii completa. Essa almeuo ha un fondo di scena ed 
un' orchestra (il cartellone ed il Yiolino).

La lerza generazione de’ cantastorie si diffonde c si sperpera pc’ canli delle 
vie, ma essa pub dirsi una generazione mcndica afiatto.

A sera un 3anto malinconico e di monotona cadenza ricorda i falti di una 
gioyane che metleva in non cale le paterne ammonizioni, i suggerimenti del 
j»io ministro del perdono, le lacrime della mądre,e si gittaya nelle braccia di 
un malnatoseduttore,che alla suayolta l’abbandonava disonorala emendica, 
quando ( non insolita catastrofe) i suoigenilori non eranopiii.
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Oucsta e la canzone di Caterinella ! State ad udirla ( e sia questo il fine mo
rale dcl mio arlicolo) uditela, quando vi awienedi aseoltarnc anco daj Jungi 
il lenorc.

La seduzione e oggidi e sempre una serpe yelenosa che attosca le famiglie 
porcre c sparge di Hele la misera ma onorata yecchiezza. La storia di Gateri- 
nella e quella di molte sciagurate; e una lezione di morale alla quale e forza 
che ogni failciulla si pieghi ed io neH’udirquel canto pietoso ho sempre re
duto dalFalto di qualchc balcone venir giu una cartolina incendiata, arenie 
nclsenorelcmosinadestinata a chi canlara la maninconosa canzonadi Calc- 
rinella.

Ed al rirerbero della Gamma edal suono dclla roce,bo sempre riconosciu- 
lo una fanciulla......

Si-- pcrche la coscicnza non dissimula, la rita stessa e pericolo, e niun 
mortale pub dirsi forte ahbastanza contro le seduzioni, senza senlir la fede 
degli esempi ed il cristiano eon forto della religione!

CAV. CARLO T. DAL30NO,
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» Lavanuarella mia,
Si bella nfra le belle,
Tu si tra le nennelle 
No sciore de bonia.

» Sponta pe Ite lo Sole, 
Nennelta aggraziata ,
Pe farle la colata 
Cchiu subbeto asciutta, ec.

Canzone JSapolit-

7opo d'esscr discesi a far la fisiologia del trom-sigari, era bcn 
U p ^ m e s t i e r i  di risciacąuar la penna, graveolente di cjuelle malvage 

;;^punte aflumate, nella fresca tinozza d’una lavandaia — Peró ad 
lii ijparte piu che a easo ne fu scelto quest’ argomento, che di buon 

[grado e accetto , e che speriamo voglia acconciarsi al nostro 
huon volere per trovar posto nella rassegna traduttrice degli 

usi e dei costumi di (piesto paese delizioso — Alhopera dunąue !

cA »̂ Le larandaie non sono come le contadine svizzere, ne come le 
canzoniarcadiche di papavericamemoria, delle quali hasta veder- 

ne o senlirne una per saperle tutte; esse, senza allontanarsi gran fatto da 
iin tipo comune che le raccoglie in ispecie, differiscono per talune gradazio- 
ni di casta, chealla meglio cercheremo di esporre.

8
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V’ hala lavandaia che muoveperle case dei suoi awentori per togliere, o 
riconsegnare i panni :

La maestra che b quasi volessimo dire 1’intraprenditrice, la direltrice , la 
padrona dello stabilimento; la quale ha cura di scererare le varie accolte di 
panni, e di segnarle eon un metodo tutto proprio e che diremo a suo luogo. 
Essa paga le sue subalterne, o da loro il tanto per cento suH’inile. E la lavan- 
daia-impresaria :

La fanciulla che porta sul capo 1‘immenso fagotto dclla biancheria lorda o 
curata che sia ; e clie b quella alla qualc ci fermeremo piu parlicolarmente. 
Dessa e il lipo della specie :

Finalincnte c’e la lavandaia eon l’asino , la quale o non si degna di 
portar i fagotti sul capo , o ne ha tanti che eobbligala di chiamar quel tale 
collaboratore. Essa sta in rapporto alle altre, come la dama che ha le sue 
carrozze, sta alle scmplici pedine; e 1’ aristocrazia del ranno e del sapone. 
Tempo, e fara marchiarc la groppa del suo giumento eon un mastcllo , a 
rao’ di blasone.

Yi sono poi altre diramazioni insignificanti che non abbiamo tempo ne vo- 
glia di considerare ; ci sono troppo a cuore le protagoniste per faslidirci eon
le terze parti.

Fra lulte questc prediligiamo dunąue la layandaia-tipo , che sara la no- 
stra prima donna, alle cuiconvenicnzeobbediranno poi lutte le altre.

La layandaiajowr-saw  ̂abita, come quasi tulte le altre, la campagna; ma 
la sua campagna e il Yomero; da quelle colline ella domina le sue mali , 
come la castellana del romanzo dali’ alto della rocca tenebrosa dominava la 
gente vassal!a. Eppure scegliendo queH’ altura, ella non s’e falta la parte del 
leone; oh ! hen allro: paga troppo caro quel suo posto eminente: allalavan- 
daia del Yomero non manca altro che l’acqua. Ouel colle, come e ben noto, 
scarseggia d’acqua a segno, che nella State le poverine sono coslrette, esse, 
le prime layandaie del paese! all’umiliante supplizio di girę a cercar 1’ acqua 
a ąuesto o a quel proprielario, e, quel che e piu, a pagarla un tanto a mastcl
lo. Ma non per questo ella desiste: cola il tincllo e ereditario come il cogno- 
mc; dali’ arcavola alla pronipotele layandaie di lassu furono, sono e saran 
tali, salvo icasi di qualche matrimonio eccezionale.

Ne finisce qui 1’ orgoglio di quelle monlanine : le yanitose abdicarono il 
corsalettO della contadina per la yeste delle popolane della citta. L’ incivi- 
limcnto che misę una forchetta in manoal lazzarone, il quale non mangia
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piu i maccheroni eon le mani, allrove che nei piu perduti trivi, o nelle lito
grafie di coslumi, (e si fosse l’incivilimento contentato di brigarsi solo dclla 
neltezza!) codesto benedetto incivilimento adunąue hamandato in via della 
Giudecca i bei corsaletli di raso a colori risoluti delle lavandaie del Yomero, 
d'Antignano, d’Arenella, e di lulle ąuelle deliziosecolline; ha strappati i na- 
stri chermisini de’ loro zoccoli, ed il tomaio damaschino, e ne ha dato al fo- 
colare il legno ; ed in cambio di tutto ąuesto ha gettato loro delle scarpe di 
pelle di tre o quattro carlini a paio, edunavestedi teladipinta, di poche gra
na al braccio.

E il piu pazzo genio del mondo cotest’incivilimento; eąuando si accoppia 
eon la moda , allora si che ne fa delle sue ! Per esempio , in cambio di averci 
cosi vestite le povere lavandaie, sotto pretesto di assimilarle alle cittadine, 
ha preso le vesti vecchie delle contadine, ąuelle vesli ereditale che le madri 
davano in dote il di delle nozze alle loro fighuole, e le ha fatto comperare a 
forte prezzo alle patrizic per foderarnci seggioloni dei loro piu ricercati sa- 
lotli. Yedi stranezza! I cenci d’ una contadina sono il lusso d’ una principes- 
sa ! Ma gia , la seta e il broccato son altro mai che il sepolcro d' un verme!..

Torniamo alla lavaudaia.
La lavandaia come ora ve ne sono poche , vestiva corsaletto di seta ros- 

sa o cilestre, gonna di colore opposto aąuel del giubbetto , esenaletto bian- 
c o : al piede aveva zoccoli guarniti di nodi di nastri: a! collo catenelle d’ oro, 
o piuttosto laccettini di Yenezia: alle orecchie una specie dipendenti, che a 
dispetto delf incivilimento consen asi luttavia , col nome di rosette. Quesli 
orecchini sono due tronchi conici d’oro , alti da mezzo pollice ad un pollice, 
larglii allabase da uno a due pollici di diamelro; vi corre intorno a spirale , 
sia un fdo di perle , sia piu fda a circoli convergenti, ed al vertice e spesso 
uno smeraldo.Piule perle son grosse,piu la rosettae massiccia e pesante,in- 
somma piuessa rovina le orecchie piiirfha vanto la contadina .Yene ha ezian- 
dio in formę di grappoli, o d’altro simile, ma ąueste sono gli scismi: la vera 
rosetta ha figura d un cono molto basso e molto evergente—Ora varie lavan- 
daie del Yomero hanno alle orecchie pendenti di Francia; taluna forsę va a 
comperarnedi falsi al Bazar do\es’illude la gente aprezzi fissi.

Chi doveva mai far tralignare tanto 1’ innocenza dei campi fino a ąuesta 
slrana mistura di civetteria d’ ostentazione di menzogne!..

Torniamo allalavandaia.
Oggi la lavandaia porta di raro rosette, e raro altri ori: ha nullameno la
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sua ycstina słrelta alla cintura, c quando la si vede scendere dal suo monte, 
frcsca e pienotta anzi che no, spezzata come suol dirsi nella vita, cambree, 
eon sul capo la sporta 1, o il grandę fagotto di pannilini, sorretto o no dalia 
mano, vispae lieta in Yolto, non si ha il tempo di guardar cosi in fmo alle de- 
vastazioni dell’ incivilimenlo, esi trova che la Iavandaia anche senza rosette , 

anche senza zoccoli, anche senza corsaletlo, non e poi la creatura meno av- 
Yenente della terra.

Gli studenti a yergogna di loro professione sogliono facilmente abbas- 
sarsi dal grado che hanno per le lavandaie, le quali per altro non ne hanno 
alla lor volta per gli studenti; e la causa non e di difficile intelligcnza. Come 
(juelle per lavare non mancano che d’acqua, i poYeri studenti per far lavare 
non mancano che di biancheria ; almeno hanno questo di comune! Vene ha 
che limerno per lutta biancheria, quando la layandaia e salita lino al loro 
settimo piano, le consegnano due o tre colli di camicia, e la fanno aspettar 
mezz’ora per far la lista ! poveri studenti! Vengono dal fondo di un villag- 
gio, a Yi*Yerecinque o sei anni sa Dio eon quanti disagi, e poi si creano 
delle fortunę col frutto delleloro sofferenze; peró non vi sdegnate meco,se ho 
pubblicato cosi per esteso la lista del Yostro bucalo; lasciate che vadano in 
collera quegli altri studenti, Yostrialleri colleghi, che vengono quinon per 
farę il loro corso di legge,ma che vanno alle prime rappresentazioni a S. Car- 
lo, e fumano foglie d’Avana; quelli sichiamano studenti perche non studiano 
mai, come Scipione si chiamó 1’A ffr ic a n o  ; e da loro non avrete nulla a tc- 
mere neper la vostra lavandaia nepei dignitosi uflici che un di occuperetc, 
e di cui siete finesauribil semenzaio...

Torniamo alla lavandaią.
E torniamoci eon promessa di non piii lasciarla per andar sermonando di 

morale, e far come il fanciullo dcl Limosino
Che devia dal pensiero ad ogni passo,
Per corre un fiore o per gettare un sasso.

La vita adunque della lavandaia e laseguente:
11 lunedi— buono e principiar dal principio— il lunedi ella scende in Na- 

poli eon le mani Yote, o eon la sporta al braccio, o eon Easino scarico ; e si 
presenta a casa del suo aYYentore ; beninteso che quando c’e il somaro esso 
resta ad arnmirarela pazienza o 1’insolenza dci guardaporta.

La cameriera le fa cacciare i panni da lavarsi, spandere un lenzuolo o un
* Yed. la figura.
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niensale sul maltonato, sceverare gli altri, numerarli secondo le varie catego- 
rie, ed a seconda che ąuella li numera, clla li nota o sur un apposito libretto, 
o sur una tabella di cartone , nclla quale , ad ogni specie di panno e prati- 
cala una fila di fori orizzontali, eon entro dci lacciuoli eon un nodo ad ogni 
estremita : le camice per esempio sono dodici, edella lira il duodecimolac- 
eiuolo, e cosi via via. Dopo di che, la lavandaia gitla tutti i panni sperperati 
in queIIo aperto sullo spazzo, lega in diagonalei quattro capi, ed ccco il fa- 
gotto chiamalo col termine lecnico m appata.

Ilaccolti per le varie case i panni, ecco che torna sul colle alla lavandaia- 
maestra, la quale chiamate le sue \arie donnine , fa scegliere i panni, e se- 
gnarli eon un marchio tulto loro, cioe un pezzetto di filo cucito ad un capo o 
ad un lembo qualunque del panno. Senza di qucsti segni si corrcrcbhe rischio 
di portare ilherrettino di cotone ad unahallerina , ed il sottanino eon la sal
da ad un presidente.

Awien qualchevolta che la stiratrice, o soppressicra che vogliatc chiamar- 
la, e negligente al punlo di non istrappar quel segno alla vostra camicia o al 
voslro fazzoletto , e Yoi andate ad una festa eon un nodo di filo rosso alla 
punla del collelto o della cravatta hianca,eYi fate tener d occhio come un co- 
spiratore !

Quest’occupazione dci segni tienc impiegata lutla la giornata dcl martc- 
di, alla sera del quale, i panni dopo essere insaponati, sono messi in grandi 
vasi di terra cotta, o in un capace lavatoio, bucato sotto e questo c quelli,
( donde e poi venulo il nonie di bucato a tale genere di lavare) e vi si gitta su 
il ranno bollente, che poi filtrando a poco a poco trapcla i panni, e cola per 
quel foro (quindi la colata  secondo il tecnicismo popolare doli’arie )... Ah ! 
in qual razza di rainuti particolari e ohhligato a scendcre uno scrittore di 
fisiologie!..

II mercoledi i panni si tolgono dailaratoi, si rinsaponano piii o meno, e si 
laYano fregandoli, strapazzandoli, macerandoli direm quasi, su pietre di la- 
strico,messe a pendiosulle pile di pietra o sui mastclli, e clic vi acconcianole 
camice di batista como va. In seguito si risciacquano in acqua pura,accioc- 
che perdano quel puzzo di sapone, che per parentesi non giungono a perde- 
r e quasi mai,perclie dorrebbesi piu Y o lle  cangiar l’acqua e perche le lavandaie 
non sono ricclie d’acqua ; o dovrehbero lavarsi i panni all'acqua corrente, e 
la citla ne e alquanto scarsa — Di qui la dilficolta d’avere la hiancheria d’un
nitido veramentc argenlino.Tra il mercoledi ed il gioYcdi i panni si sciorina-
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no e si asciugano al sole, ąuando ce n’ e; e ąnando non ce n’ e, tanto peggio! 
Le lavandaie, giova dirlo, adorano ąucll' astro come i gentili e come i sel- 
vaggi delle Indie; il loro e il piii bell’inno al sole che sia mai partito dal cuo- 
re. II loro grido/esce sole! e la piu fervida preghierache mai islamino avesse 
fatta: essa potrebbe in certo modo tradursi in questi versi dcl loro mai tra- 
ducibile dialetto -- ( Ci si conceda la piccola invasione):

i . 3.

Jesce sole, jesce sole,
Non te fa cchiu sospira! 
Sienie maie che le fligliole 
Hanno tanto da pria ?
Pe ce fa la faccia nera 
Viene sempe de carrera,
Pe fa janche le lenzole 
Le stanfclle vuoie piglia? 

Jesce sole, jesce sole,
Non te fa cchiu sospiri !

2.

De trica non hai ragionc;
Chi te pręga ticne menie:
De la scumma de sapone 
So cchiu ghianche chisti dii nie, 
Songo vrecce cheslc vraccia, 
Non le parło de la faccia:
Pe tagliarcc lo colore 
Lo cortiello puoie piglih...

Comm’a cchisto n'auto sciore 
Non farraie maie cchiu schioppa

4.

Jesce sole, e ech te spaune, 
Prowidenza de chi lava!
Si lo vero asciuttapanne 
Che se gode e non se pava! 
Lloco ncoppa che nce faie? 
’Ntra le nnuvole te staie, 
Comme fusse no ncantato 
Che non sapę c'ha dda (fa, 

Lo signore t’a criato 
La colata p' asciutU.

Sccrea, lava, tuorcc, c spanne!
Che te parę sta colata?
Vieue a ifaulo paro d'anne 
Che me truove mmaretata. 
Apparćcchiate, ca lanne 
Non sarrai cchiu asciultapanno; 
Ma la torcia tu sarraie 

Che lo munno tenarra.
Tanno, sole, vedarraie

Chi de nuie se fa mmird.’

Come vedete dalbinno, se siete di coloro che intendete qualche cosa del 
loro dialetto, le povere lavandaie soffrono d'essere scottate dal solleone per- 
che i panni ne sieno piu bianchi; e non dice come la Gemma di Bidera e 
di Donizetti: maledico quella terra

Che feconda la natura 
E che sterile mi fa.

II venerd\ i panni sono piegati, aggiustati 1’un sull’altro nellc sporte,e con- 
segnati alle rispettive case. Lk la cameriera, o chi per lei, ripiglia la lista 
in mano, riscontra le partitę, fa il conto e paga. Spesso la padrona invigila 
ella stessa a questa operazione, tanto piu quando si tratta di pagare, ne va a 
guardar sel’e questa un’occupazionepoeticaopurno.Veroeche la non debbe 
esser tale, perche quella carissima Maria Malibran di non mai abbastanza 
rimpianla memoria,facendo la Rosina nel Barbiere cli 5śm0/*a,l’ultima delle
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Rosine! allo scambiare la lettera d’AImaviva eon un’aItTa carta, in vece di di- 
re:— E la Usta del bucato — canto: — S on o iversi di T orq u a to ,— non vo- 
lendo scendere alla bassezza di serbare una lista di bucato... Ma ella in quel 
momento era doppiamente spagnuola, per naseita e pel personaggio che ra[>- 
presentava;

« Et par droit de naissance et par droit de conąućte »

E come lale le si conccdea la sua piccola vanita. . . Che non le si sarebbe 
concesso!..

Or ąualche volta awicne (hen di rado si, ma awiene) cheil ventoporti 
via un moccichino, un camicino, o cose siinili, c che la lavandaia il rechi di 
meno alla padrona. Qui comincia la contestazione:

— Sulla lista sono nolati quattro camicini, tu non me ne rendi che tre.
— Tre me ne avete consegnali, tre ve ne riporto.
— Ma non vedi che son segnati quattro; vien qua, conla tu stessa i fori; 

uno, due, tre, al quarlo e il lacciuolo.
— Cosi e, ma avrete errato nel contare i buchi.
— Niente affatto; io vi metto la piu scrupolosa attcnzionc.
— 11 voslro bimbo allora si sara diverlilo a passar lo spago da un buco 

alF altro.
— La lista era chiusa nel mio cassetto.
— Che yolete che faccia? se me ne aveste dati quattro, quattro ne avrei ri- 

porlati; che credctcche neavessi fatto, noisiamo gente onesta.
— Non dico gia che e stało rubato; ma fa diligenza, e lunedi mel recherai.
— Yedro, ma e inutile; in casa non c’e nulla.
— L’avra portalo via il vento.
— Questa settimana non c’ b stato vento, e noi mettiamo i becchetti di 

canna ad ogni menomo pannolino.
— Fa sempre diligenza. Eperchete nericordi meglio,ti pa ghero lunedi.
— E se non si trova?
— Terro il prezzo del camicino, perchć non intendo perderlo.
—E perche? Chi ci assicura che non sia stato uno sbaglio? La lista voi la 

fate, evoi laserbate, dobbiamo essernoi garanti?
— Certamente.Un’allra volta porterai la meta dei panni,e dirai lo slesso—
Ec. ec. Or delle due chi ha ragione? E se la padrona s’e dawero sbagłiata?

E se il vento ha dawero portalo via il pannolino? E se la layandaia se Fha fatto
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rubar da un monello della via?— C’e semprelapossibilitadi uningiustizia o 
di ima prepotenza — Domandiamo un codice per le layandaie; richiamianio 
su questo argoinento 1’ atlcnzione dei nostri migliori professori di cconomia 
domestica.

II sabato si fa il conlo dcl danaro introitato, si pagano 1 agiornaUste (cosi 
chiamansi le lavoratrici agiornata), cdecco ladomenica per acconciarsi, az- 
zimarsi, abbcllarsi, mettereil meglioche si ba, andare alla messa a senlir le 
pubblicazioni, pranzar allaria aperta, correre a spasso, ballar Ja tarantella , 
ed aspettar la sercnata; corona della seltimana della povera Iavandaia.

E di qucst,ultimo pcriodo della sua settimana che e uopo intrattenersi pi u 
spccialmente.

La notte tra il sabato e la domcnica e portata la sercnata che , comeil 
porno mitologico, e sempre direlta « alla piiibella », e la piii bella in latto 
d’ amore e sempre la propria innamorata. Metastasio lo dissc eon tanio sen
no e lanta ingenuita.

Non diremo qui di quali strumenti si componga questa specie di orchestra 
girovaga, per non restringere ad episodio un argoinento che potrą star da 
se nel seguito di queste paginc; basti solo che il canto piu o meno dice pa
role pressocche simili a quelle messe per epigrafe in fronte alla noslra piccola 
fisiologia.

La sercnata e soyente la sinfonia di quel gran melodramma chiamato il 
matrimonio— II di seguente redrete quel bel giardiniere in abito da festa col 
cappello di Pasqua, il panciotto dai bottoni dargento, Je dita carclie d’anel- 
la, la catenella alLoriuolo passare e ripassare dinanzi alla casa della sua Lui- 
sella, che anch’essa acconciata a festa e la, seduta sotto la soglia, o fuor del 
balconcino basso, in mostra eonie una pupa da parruccbiere. Ed e questo il 
mezzo piii comunicatiyo, piu espansivo di che si val quella geute per lare 
alfamore,

Con tale metodo, dopo (pialclie meso, il giardiniere e la layandaia vengo- 
no fidanzati;per tre domcnicheconsecutivc lachiesa-madre fa pubblica la lo
ro futura unione, che le compagne vanno a sentire con perdonata inyidia, ed 
al maggio o al carnevale—non sappiam perche si scelgono di preferenzaque- 
sli due periodi delfanno — e stabibto il di ilelle nozze.

Gli sponsali dełle popolane kanno un costume a parte, dal quale di giorno 
in giorno si yanno allonlanando le cittadine, ma che, per buona fortuna, le 
conladine, ed innanzi a tutte le Iayandaic, serbano piu scrupolosamente.
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Di buon mattino il parracchiere viene dalia citta a pettinare, pro fu maro, 
cd intrecciare in un modo esagerato la bruna capellatura della sposa, cd a 
tempestarla di fiori bianchi, talora anchc di una piuraa! In qucsto caso il 
parruccbicrc buscalinuno scudopel suo lavoro,specialmentc quando e furbo 
al segno di raccomandare alla sposa, prima di lasciarla, di lener ben ritto il 
capo in carrozza, acciocche 1'occhio degli ammiratori possa girare intorno 
inlorno. La mądre, le sorelle, le commari fanno il resto — Intanto lo sposo 
ha preso a nolo due vaste carrozze di rimessa; e, giunta Tora, salgono in 
ogmma nientemen che sei individui, non comprcso il cocchiere; cioe sei 
donnę aH’una, la sposa tra la mądre c la suoccra, le zitelle di rincontro: 
neH’altra lo sposo Ira il padre cd il suoccro, gli amici dalia parte opposta... 
e viva la festa!! Poi vien l anello, il il pranzo interminabile, 1’orgia; e la 
domenica seguente il parracchiere e chiamato una seconda volta, ed il coc- 
chicre anch’esso, ma per una sola carrozza dove vanno soli soli i due sposi. 
Ed i monelli della citta a fischiare ed alzar grida, soprattutto quando la zita 
non rivalcggia in bellezza eon 1’Elenagreca... Alcuni possono osseryarc che 
la coppia felicc non c cosi lieta in vq11o come la prima volta!.. Ma non dia- 
mo ascolto ai calunniatori.

Non bisogna trascurare di aggiungere a questo proposito trovarsi di co- 
loro che credono non esser felice il matrimonio, quando il popolo non alza 
i lischi nclle vie al giro che gli sposi fanno per la citta.... O fischi, flagello 
dcllc riputazioni teatrali,siete pure imocatiin qualchccongiuntura come una 
benedizione !... Ycro e che Laugurio talvolta soprawanzale speranzc, per- 
che i pomi-cotti,le mclarance,e peggio seguonoi troppo invocati fischi...ma 
per buona sortc cio diviene di giorno in giorno piu raro; e poi, e merce 
solo destinata alle perfette Megerc.

Ed ccco cosi assicurata in qualchc modo la razza delle layandaie. La pri
ma figlia fara come la mądre che ha fatto precisamente come l*ava. E cio 
lino alla consumazione dei secoli. E cosi sia!

ACHILLE DE LAUZIERES.

I. 9
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on vi ha eccellente trattato che non cominci da una per- 
(j[J j^fetta deflnizione: la deflnizione b la base di tutto lediticio 

iscientiflco, b

Lo fondamento che natura pone.

Che cosa 6 il giuoco della mora?
II giuoco della mora b un giuoco che si fa colle dita. I due giocatori 

sporgono lun verso laltro una mano per ciascheduno, ripiegandone o al- 
lungandone quel numero di dita che lor piace; al medesimo tempo che spor- 
goncosila mano, dicono un numero, cercando d’indovinare il numero che 
viensi a formare dalia somma delle dita aperte della propria mano e di quel- 
le della mano dellawersario.

Esempio: lo avanzo la mano eon tre dita spiegate e due chiuse; la wersa
rio layanza eon ąuatlro aperte e uno ripiegato: se io dirb 7, avr6 indovina- 
lo; se in mia vece lo dira lawersario, avrh indovinato csso; se nessuno dei 
due indovina, si segue come se nulla fosse awenuto.
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Ogni volta chc s? indovina, si scgna ii punlo conledila dcli altra mano; c 
la partita si pattuisce a un dato numero di d iti , alle volte a un solo, rare vol- 
le al di la di dieci.

In questo, como in tutti i giuochi, non ha parte il solo caco; molto puó 
1’abilita, ed io cercheró di farvene comprendere alcunche.

Non parleró delle regole elementari, poiche sarebbe un concepir trisla 
idea dcli’ ingegno de’miei lettori. Com’ e possibile che aprendo un sol dilo 
della mano si possa pronunziarc ii numero 7, o 1’8, o il 9? A qucsto modo si 
Yorrebbe prelendere che colui col quale si giuoca avesse G, 7, 8 o piii dita 
in una sola mano. E purc, quanlunque sembrino quesle inutili awertenze , 
vi sono cerli principiami che vi si lasciano coglicre , eccitando le risa degli 
astanti proyetti.

Ma vi ha qualcbe sottigliezza che solo conoscono i vecchi giocatori. Se 
la vostra mano segna il numero 3, per esempio, aYrete maggior probabilita 
di vincere profferendo un numero pari ( 4, G o 8), che non ne avresteprof- 
ferendo un numero dispari (3 o 7), poiche le combinazioni pari che po- 
trete formare colle vostre trc dita e eon quelle che mostrera l’aYversario son 
tre, e le dispari son due.

I piii consumati fan pur capilale della facilita che vi e di passare da una 
data apertura di mano ad unallra, e Yiceversa. Cosi dalLapertura di trc di
ta si passa facilmenle a quclla di cinąue o di due , e dithcilmcnte a ąuclla di 
qualtro.

La fraseologia dcl giuoco epur cosa da conosccrsi. Chi diccsse d ieci in 
luogo di dir tu ite , si attirerebbe le lisehiate. Clii ba bisogno di un sol punlo, 
o per meglio dire di un sol diło per vincere, invece di contare il numero 
de’ puntida lui vinti, dee dir c h ia rella ; allo stesso modo che i giocatori 
all’ ecarte dicono f u o r d i  m arche invece di dir quatlro.

Questo giuoco fassi non solo in due, main quattro, in sei, in otlo, ec. Al- 
lora divisi i giocatori in due drappclli l un contro 1’ altro armato , uno di 
ciascuna sebiera da principio alla giostra, e come soldato ferito si ritira ogni 
volla che perde undilo, subentrandogli uno de’compagni. A queslo modo 
si e visto sovente un solo campione rimaner padrone del campo e sconfig- 
gere l’un dopo 1’altro tutti gli awersafi senza aver bisogno delFaiuto di al- 
cuno dei suoi compagni. Cosincgli antichi tornei il mantenitore soslciieva 
lo scontro dibuon numero di cavalieri.

Ma i cavalieri del tornco della mora non pugnan per la donna dc' loro
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pensieri o per onorc delło scudo. II premio de’ vincitori c una carafa di 
asprino, di maraniello, di gragnano, presentataai giostranti da un canlinie- 
rc, o tutlo al piu dalia sua paffuta c larchiata meth, che in qucsto caso em- 
pie le parli della regioa degli amori. Per tergere ilsudoredi talpugna il 
vino e 1'asciugatoio piu conveniente, ne si e vislo mai che altro che vino si 
giuochi al tocco o alla mora. i

Questo giuoco era noto agli antichi? Sissignori. Essi dicevano m ića re  nel 
senso precisamente identico delLitaliano fa rę alla m o ra , e eon quel voca- 
holo esprimevano la velocita dell’alzare le dila, la celerita nel replicare i 
colpi senza intermissione di tempo. Non saprei dirvi sei Greci pur Lusasse- 
ro, ma la cosa e probabile assai. Certo e che se 1’ebbero i Latini dovettero 
averlo gli Etruschi, poiclie essendo la civilta latina fjglia delPetrusca, ed es- 
sendo il giuoco della mora parte integrante della civilta, dovette dalia mądre 
Etruria tramandarsi alla figliuola. Śe questo argomento non v’cntra, diman- 
datene gli archeologi e gli etnograf!, e gli uni vi troveranno bassirilievi o va- 
si figurati rappresentanti giocatori di mora, gli altri trovcranno fra le cin- 
quanla parole etrusche clie conosciamo qualclicduna che si rassomigli all’i- 
taliano m ora , o al napolctano e spagnuolo m o r r a , o al francese m o u rre , o 
alfinglese m o ra .

E qui nasce spontantia una considerazione: Śpagna, Italia,Francia, Inghil- 
terra, lulle hanno qucsto giuoco; dunque un popolo che invasc queste 
quat(ro contrade, che tulte leahitoun giorno, dovelte cssernc l’inventore. 
Avete che rispondere?

Se nulla potele addurre in contrario, eccóvi i Goili maestri alla miglior 
parte di Europa del giuoco della mora; ed eccovi nclla loro lingua la tanto 
desiderata etimologia: poiclie moran vuol dire mucchio, cumulo, ammasso 
( e in qucl giuoco si somman le dita in un sol cumulo), c meur\uol dire 
di to !

Dopo tanto sforzo di erudizione lasciatc che mi riposi un poco; che cos't vi 
riposereteanchcYoi, lettori carissimi. E poi eon maggior lena ripigliamo la 
nostra dissertazione che va prendendo 1’aspetlo di una memoria letta alflsti- 
tulo Archeologico di Roma o alla nostra Accademia Ercolanese.

Avevano i Romani un curioso modo di dire: essi cliiamavano degno che śi 
giuochi eon lui alla mora nelle tenebre chiunque fosse incapaec di tradir la 
buonafedc: Gicerone,PetronioeS.Agostino sc nc scrvono.Ed in vero quan-

1 Yedi la figura.
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7 0 IL GIUOCO DELLA MORA

do allo scuro si fa tal giuoco, bisogna alle persone che giuocano prestar fede 
intorno al numero delle dita che levano. Cib mi fa rammentare del modo co- 
me giuocano fra noi i cicchi,che certo non hanno labuona fede di quei sem- 
plicioni di antichiromani. Essi dopo aver alzalo le dita e gridato il numero 
che dce indorinarnelasomma, abbrancano la mano deirawersario per veri- 
ficare col tatto quello che non puo verificar latista. Infinite voltebo vistocosl 
giocar nelle cantine che accerchiano la collina di S. Martino gl’invalidi di- 
fensori della patria che nei campi di Marle di Yenere o di Bacco perderono 
il ben della vista. Ora invano li cerchereste cola: essi passarono ad abitare 
in mezzo alle ricottelle e alle peregrinanti quaglie la dove Massa si specchia 
nel golfo di Napoli.

II giuoco della mora ha molta somiglianza coi segreti. Qucsti in sul prin- 
cipio sono alłidali ad un solo orecchio, e poi a voce bassa a un secondo, e 
poi gradatamente la propagazione se ne fa pih romorosa come nel celebre 
crescendo del Barbiere, frnclib si strombcllano pubblicamente e li 6entono 
anche i sordi. Cosi e della mora: s’incomincia a piana yoco e col possi- 
bil silenzio, e si finisce gridando come energumeni eon quanto se nelia in 
gola.

A cib taluni poser rimedio, facendo ad ogni intervallo cantaro una 6tro- 
fetta di nessun significato chiamata lapintaura: a questo modo il canto im- 
pediva che le teste e !c gole si riscaldassero, poiche la sua missione b di 
raddoleire gli animi ed ingenlilirli. Ma i giocatori trovaron che quel canto 
intermedio ritardava di molto il giuoco, c come tutte le cose buone la pin- 
taura usci di moda.

EMMANUELE ROCCO-
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are isolette dalie acque del Tirreno da \icino vagheggia~ 
n̂o laridente Napoli, ed incenso di fiori le tributano e 

„cantici d’amore. Ischia di cotesle isole per eslensione di 
ŝilo e per bellezze naturali 6 la piu ammirata, la qua- 

le da levante a ponente per cinque miglia dilungandosi, ci 
rende immagine d’ una piramidę che dal marę per 2450 

picdi elevandosi va a terminare colParso vertice delPEpomeo. Parle del- 
la sua storia ci viene rivelata dalie sue diverse d enominazioni. Pitecusa 
fu chiamata anticamenie dai Greci, dalPessere venuta in grido nelParte 
degli orciolai; quindi per avere dato ospizio alle navi del profugo Enea 
appellossi Enaria; e i padri della greca e della latina poesia Anarime la 
dissero, immaginandoyi il gigante dalie cinquanta teste, 1’immane Tifeo 
fulminalo nella sacrilega battaglia contra il cielo, e sepolto nelle viscere 
delPEpomeo. Finalmente pigliando nome dal fortissimo castello tutta 1’isola 
chiamossi Ischia, la quale colle vetuste lave ricorda le molte sciagure tolle- 
rate per le ire frequenti delfazione vulcanica: dal che atterriti gli antichi, e 
ignari dellecause produttrici de’terribili fenomeni,ben s’avvisarono fingere 
poetando uno smisurato gigante in lotta coi Numi, gli abissi e i cieli mesco-
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lati in aspra gucrra, gli elementi congiurati contra il cielo, c ii cielo fuhni- 
nanle la ribellc natura. Ora lullo o pace: 1’Epomeo, il monte che sorge in 
raczzo all’isola comc padre generatore di cssa, da cinque sccoli e piu non 
apre le sue voragini di fuoco : laonde ora eon piu ragionc affermasi, il de- 
mone dcl małe, il genio dei vulcani, il gigante Tifeo, sgagliardato di ogni 
forza giacere entro le viscere dclla inonlagna, arso cadaverc. Sulla sua ne- 
gra sepoltura di basalto i fiori e le piantc dispensano il riso delle grazie e 
1’abbondanza deH’agricoltura, e intorno all isola adorni di verzura c lieli di 
onesta pace ridono piltoreschi villaggi che distesi giii pcl pendio dei colli 
specchiansi nelfazzurro Tirreno. II paese congiunto al castello appellasi col 
nome dell isola, cd 6 citla adorna d’un episcopio e d’un seminario, dove 
vorrei non esser vero quanto un alunno eon raminarico mi riferiva: quividi- 
\ietarsi la lettura dell’Allighieri.

II.

L’ isola nella slagione estiva eritroyo di foreslieri , quali per deporre 
dolorosi morbi in ternie salutari, e la piu parte per goderc dclla Yolutla di 
qiieH’aere soa\c, o per inspirarsi alle memorie ed alla pia quiele dell’incan- 
tCYole scoglio. Epperó non di rado occorrc 1'incontrarei in pitlori paesisli 
sul ciglio d'un collc,nel fondo d’una Yallc, ora intenli a ritrarre la lucentcz- 
za delbaere e deiracquc, ora le festc dci popolani, c spesso intesi amorosa- 
mente a coglicrc il bcllo dalfullimo raggio diurno eon cui il sole imporpora 
1’estremo orlzzonte e di una cara malinconia tinge le vaganti nuvolette. Ed 
iocon un pittorc paesista mi trovai a visitarc risola,coH’cgrcgio amico Mat- 
tci, tutto dedito colla sua tayolozza a ritrarre i costumi dell’ isola bcata. 
Ma se alle dipinture del paesista basta la schietta natura coi suoi divcrsi 
aspelti, non cosi awiene al poeta dclla nostra eta, il qualc perche le sue 
rime siano udite c cclcbrate fa mestieri che fra gli spcltacoli della natura 
informi le sue armonie delFindole e dei bisogni della socicta e giovi can- 
tando alla vita civile della sua patria.Ed il poeta del secolo decimonono dai 
fasti delbisola ben potrą derivare concetti splendidi cd utili,laddove si fac- 
cia a considerarc come ladivina Prowidenza segnasse Ischia a conforto di 
grandi uomini ncllo stremo dellasventura.Enea, lasciatc le maternc spornie 
di Xanto,ncl suo esiglio si assidc a quei lidi; vi si asside Mario proscritlo. 
Enca e Mario: in questi nomi due grandi epochc vedeascolpitc nei fasti del-
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1’isola, e risguardando al castello mi sentia iratto nel secolo XIII, ąuando 
1’isola fu spettatrice di un magnanimo escmpio di virtu militare opcrata da 
Giovanni Garacciolo.il ąuale yalorosissimo uomo tenendo dalie parti dello 
s\e\o Federico II contro le armi delfimperatore OttonelY, vcdutosi slretto 
da straordinarie forze nemiclie,meglio che dirsi vinto,elesse da gloriosissimo 
capitano morire entro una torre abbruciato, martire della fede militare. E 
fu nel medesimo castello che Costanza d’Avalos per onorarc la trayagliata 
casa aragonese per nulla temette i disaslri della contraria fortuna ed alle 
armi francesi oppose gagliardo animo virile. Per siffalta guisa onoralo il 
castello d’Ischia bcn merito divenir poscia armonica stanza alla marcbesa 
di Pescara, Vittoria Colonna, la ąuale, comel appella nobilmenle il Yalery, 
fu la santa Musa di Michelangelo,la Beatrice del Dante dellc arli.L’illustre 
donna, per belta e per poetico yalore celebrata neH’omcrico vcrso dell’Ario- 
sto, sali eziandio a gran fama per maschie virtu cittadinc ; e siane argo- 
mento il consiglio da lei dato al consorte, al yincitore di Pavia, allorche i 
principi dltalia lo scetlro di Napoli gratulando gli proffersero. Conoscendo 
ben ella ąuanto sia difficile impresa il governare le nazioni eon accorgi- 
mento, d’ogni vano orgoglio dispogliata lo persuase a rispondcrc col nie
go all offertogli reame, a lui dicendo: Per mc non desidero diesser moglie 
di re, ma si di quel gran capitano che seppe yinccre non tanto col suo ya
lore durante la guerra, ąuanto nella pace colla sua magnanimita i piii 
grandi re.

III.

Iscbia, al pari di ogni altra terra d’ Italia, ebbe a palire mulamenti di 
fortuna e piraterie di ogni maniera: masara sempre renerando il paeseche 
fra 1’iredegli elementi e degli uomini serbera come Ischia esempi di gene- 
rose yirtih Mentre per tal modo io meditayo i destini dcli’ isola , il pittore 
che a me si accompagnaya, in riva al marę, conficcato nelfarena 1’ombrello, 
messo in acconcio il seggiolino artistico, e sedutosi di prospetto al castello, 
ne ritraeya i merli ed i baluardi. Egli rendeya coi suoi colori 1’esteriore fi- 
sonomia, ed io accoglieya nel mio pelto il sentimento de’ fatti gloriosi che 
\ivificano la memoria delhanlica rocca. Compiuto eh’ egli ebbe il suo la- 
yorio, rawolse come in un fascio 1’artistico fardello , e seco mi trasse ver- 
so Casamicciola , grazioso yillaggio da parecchie famiglie straniere eletto 

I. '  10
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a piacevo!e dimora. L’ amico mi (licea , cammin facendo, tornarglia grało 
ed iitile"passatempo quel continuo errare nelle modeste case del pescatore 
e del colono: e fra Famo e la rete, Fra la falce e’l vomero, studiare eritrar- 
re gli usi della semplice vita, e goder le musiche e i balii delle popolane 
lor fesle, non ancora conlaminate dal fasto citladinesco. Poco discosto dal 
paesello Lacco, ci si offerse alla vista presso casa campcslre sotto im pcr- 
golato una bruna villanelfa vestita a festa alla foggia delle isolane, la qua- 
le coi neri e vivaci occhi vigilava a se d’ intorno ventagli, caneslri e cap- 
pclli da leivagamente congegnati conpaglia.La guardammocol godimenlo 
deirammirazione, ed entrato il Mattei in desiderio di prendere 1’ immagine 
della leggiadra isolana, studio modo di rendersela bencvola chiedendole se 
tenesse ventagli da vendere, ed ella rispose che si: ci prowedemmo di due 
Yentagli colorati a sembianza delTiride, e lodatoneil lavoro—Come vichia- 
male? — la interrogo 1’ amico; ed ella — Lucia per servirvi. — O buona 
Lucia, volete permcttermi ch’iovi faccia il rilratto? — riprese 1’amico; ed 
ella sulle prime ritrosa, fece poscia il voler nostro, beta forsę del vedersi 
ammirata e di alcun denaro che aggiugnemmo al prezzo dei ventagli. II 
pittore distemperati i colori su fassicella tolse a dipingere la bella Lucia; 
la quale avea il capo coverto d'un velo color giallo, detto Yolgarmentc Dia

gności, sulla fronte bizzarramente ripiegalo : dal vclo le traspariva la nera 
capellatura cbiusa da rosso fazzoletto spiralmenteacconciato in guisadi tur- 
bante: dagli orli della magnosa dondolavano gli orecchini, ricchi di perle: 
sericogiubbonetto di colore scarlattocon frange d orole si stringeva al seno, 
cui maggiormente illeggiadriva cilestre pezzuola sccndente dal collo ed ai 
lombi assicurata: ed un abito verde eon grembiale violaceo compiva la vc- 
stitura di quella isolana. 1Ritraendola qucgli le andava dicendo —Yoi sictc 
buona, o Lucia : ben diversa di tante altre, che di soverchio vogliono esser 
pregate,e talvolta mi fuggono; non altrimenti che se la mia matita ed il pen - 
nello fossero due pugnali per trafiggere le belle isolane. — Un dolce sor - 
risosfavillaYa sulle brune sembianze di Lucia, che andava accatastando le 
sue merci di paglia; ma a toglierla al nostro conversare accorse la vec- 
chierella Maddalena, la suocera della Yagheggiata. — Lucia, Lucia, scla- 
mando, fa presto ; andiamo a Lacco : sono le ore ventidue, e il momento 
della processione.— Ed io vi attendeva, rispose la nuora,eccomi pronta.— 
E a noi rivo!ta prosegui:—Yi deggio lasciare: Yado a Lacco per Yenerare Ma-

1 Ycdi la figura.
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ria Sanlissima, clic oggi si lesteggia: ed io piu d’ogni altra donna lio do
bito di onorarla,percbe nel canale diProcida, in una tempesta orribile,presso 
a Capri,mi salvo dal naufragio lo sposo,il caro Torę.— Ob si, povero fig lio! 
ripiglia\a Maddalena, mentre andava pescando, il marę lo voleva morto, 
ma yotatosi egli a Maria, fu salvo.— Frattanto Lueia andó a deporre in ca- 
sa la sua mercanzia: il pittore col pennello nclla sua tela fece alcuni segui 
qua e la che indicassero Maddalena, la quale vestiva 1’antica veslitura delle 
isolane: la mantiglia al capo di lana rossa,orlata di color giallo,cd abito ci- 
lestre eon grembiale di lino bianco. Siccome ad ogni istante si offrono al- 
l’uomo i conlrasli della natura nclla gioia e nel dolore, nella vita c nella 
morte, cosi pure il pittore ebbe accoltein un pensiero nel campo d’un’an- 
gusta tela Maddalena e Lucia, la yecchiaia e la giovinezza. Le donnę ci sa- 
lutarono e partirono: e noi ripreso il cammino errammo per diversi łloriti 
yiottoli, e noi pure andammo a Lacco; dove giungemmo quando laproces- 
sionc gia uscita di cliiesa slendevasi per le vie folte di popolo devoto. Nel 
tramonto d’un bel giorno d’agosto una pia festa campcstrc in riyaalmare, 
sotto il sereno ciclo partenopeo, e scena soavissima che tocca il cuore! Cro- 
c i, stendardi impressi di sante istorie, suoni di campane, ceri accesi, con- 
sorterie vestite in varie fogge, preti, monaci, componevano la processione 
echeggiantc di pregbiere, eon cui traeyasi il pio simulacro della Mądre di 
Dio: intorno a cui vedcmmo gran moltitudine di minuto popolo accorsa 
dalie vicine borgate, e damę nordiche da Casamicciola convenute, ed in- 
contrammo Lucia e Maddalena che andayano snocciolando devotamente le 
deche del rosario. Molte barchette veleggiavano presso alle rive, e vedeva- 
si un naviglio inglese, abitato da bellissima Miledi che vive nei regni del
le acque e solo per breve diporto tocca la terra: ella pure salutava la festa 
di Lacco colle musiche del naviglio.Qua e la yagando ci die negli occhi un 
ardente giovane tutto moto che allineaya la processione, ed or ne faceya 
ritardare, ora accelerare il corso, e a chi dava il segnale perche si desse il 
fuoco ai mortaletti, ad altri perche alle musiche si allernasscro i canti. In 
lui si fissaronogli sguardidi Lucia, ed — Ecco, esclamóa Maddalena, ecco 
il nostro Torę. — Oh benedetto gioyane ! era la gratitudine dell’ ottenuto 
benefizio che lo incitaya alla pia esultanza.

Posato il santo simulacro in mezzo alla via sudTm altare sparso di fiori 
ed odoroso d incensi, al lungo ripetuto frastuono di squille, di canti e di 
mortaletti successe grave silenzio. Mule le campane, muti gF inni delle de-
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vote consorterie, mute le musiche del naviglio inglese, muta la moltitudine 
atteggiata a preghiera. Solo un’arpa non era muta: 1’arpa d’un buon vecchio 
che seguiva il simulacro traendo cari suoni dalie corde armoniose, e ren- 
dendoimmagine delhinspiratoDaYidde arpeggiante intorno albarca d lsrael- 
lo. In quell’arpa parea accogliersi 1’ armonia dell’universo , votato alla mą
dre dell’Uomo-Dio. Rapite in estasi dolcissima Lucia , Maddalena e To
rę si guardarono colle lagrime agli occlii, accennando al divo simulacro, co- 
me se ad un tempo stesso, in guisa di tre corde in una medesima armonia, 
dir volessero: — Ecco laYergine Santissima che ci resc la pace e la pro
sperita. •

IV.

Non ista tutta nelle borgate la letizia per chi voglia visitare 1’isola; egli do- 
yrasalire 1’Epomeo per inebriarsi ad un aere purissimo che mette le anime 
in commefcio cogl’immortali, quasi il premere le alte cime dei monti fosse 
un appressarsi alla regione deireternita, un attingere i tabernacoli del vero; 
cpperóin quelle supreme aerce solitudini si sentelo spirito della divinitache 
scende dall alto a raddoppiare Tumana esistenza.La gentilita ricorda Filippo 
il re di Macedonia che superate le faticose balze delTEmo ordinh che sul 
vertice si rizzassero due altari, al Solc ed a Giove; e la Bibbia ricorda come 
grisraeliti fosscro piugagliardi nelle pugne combattute su’ monti, talche i Siri 
paventavano venire 1 sulle montagne contra essi a battaglia , cert i della 
sconfitta, ed eleggevano guerreggiare nelle pianure. Dal che come dalie 
istorie di tutti i popoli apparisce in ogni eta il sentimento della religione a- 
vere governate le altezze dei monti ; e la nostra Italia dalie Alpi a Mongi- 
bello mostra i suoi monti, santilicati da cenobi e dapie tradizioni. L’Epo- 
mconel secoloXV vide sulle sue cime in onore di San Nicola-sorgere un e- 
remo per opera di Beatrice della Quadra eon alquante sue compagne cola con- 
dottasi a romitica Yita: le quali tramutatesi poscia in un cenobio aperlo nel 
castello d’Ischia, 1’eremo rimase diserto.

MaTEpomeo non dovea rimanere a lungo senza il cultodiDio , e sicco- 
me i monti di maggior grido dovea vcdere ristaurati i suoi eremi ed animati

1 Seret vero regis Siricc dixeruntei: Dii monlium sunt clii corum, ideo superaterunt nos 
ted melius esl ul pugnemus contra eos in campeslribus et obtinebimus cos. Lii). III. Reg. cap. 
XX. $ 23.
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nella preghiera dei dcvoti; il che accadde nei tempi del Borbone Carlo III per 
un esempio singolare di cristiana pieta.

II tedesco Giuseppe Arguth capitanante 1’ isola , investendo due guerrieri 
dalia bandiera disertati,fu in forsę della vita per il cavallo cadutogli sotto, e 
per gl inseguiti che cogli archibusi minacciandolo tentarono finirlo; allora e- 
gli invocó il Divo del monte,rArcivescovo di Mira,ed a lui votato usci d’ogni 
pericolo senza palirne sciagura nessuna. Oltenuta la grazia, depose le mili- 
tari insegne per vestir la lana dei romiti, e trasse vita penitente nelfe- 
remo di San Nicola, dove aperle nel tufo diverse celle, ed ornatala chiesa, 
in compagnia d’altri devoti fini i suoi giorni santamente,e fu sepolto nel tem- 
pio delle sue virtu testimonio venerando. Ora diversi allri eremiti manten- 
gono in riyerenza quel santo luogo, ed io fra loro seduto sulle antiche lave 
meditai ai diversi destini delfEpomeo.

II gentilesimo associó alfEpomeo immagini di sacrileghe battaglie, rap- 
presentando.ruomo falto gigantenel małe, insuperbito contro il cielo, e fi- 
nalmenle prostrato. II cristianesimo mutandone il nome in quello di San 
Nicola,lo rese caro per fedeli racconti spiranti amore e pieta; e vi addita l’uo- 
mo composto alla preghiera pel ministerio delle buone opere in dolce eon- 
sorziocol Dio delle misericordie. La gentilita vi additava Giove armato di 
fulmini sceso a terribile vendetta: il cristianesimo ricorda il santo uomo 
che per generosa earita salvó dal peccato la giovinezza di tre donzelle, ed al 
pellegrino che vi giunge coi versi delEAllighieri parła piamente

della larghezza 
Che fece Nicolao alle pulcelle 
Per condurre ad onor lor gioyinezza. 1

Cosi meditando guardava intorno al monte , e tutta io vedea la bellissima 
isola festante di pampini, di case e di beate memorie; e poco discosto vedea 
Procida,forsę memore ancora del tempo che alla sorella Ischia era congiun- 
ta.Piu in la spingendo gli sguardi salutava da ponente Miseno, Baia, e quindi 
Posilipo eMergellina:dalla banda orientale salutavaCapri e ilVesevo,e i campi 
che un di vantarono Pompei edErcolano. Alle volutt'a dei siti deliziosi si frap- 
poneva la terribile immagine della tirannide romana; la quale posate le cure 
del Campidoglio vennc nei giardini di Partenope a sordidare le opere di 
Dio eon barbare carneficine e eon lascivie smodate: se non che i pensieri 
del terroredissipavansi alTalitare di uiv aria soave che ricreandomi i sensi

1 Dakte— Div. Com. Purg. C XV.
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rendeva 1’ anima leggiera ai voli della poesia. Per la qual cosa sal piu alto 
verlice dell’Epomeo ho desiderato rivedere il devoto vecchio che sonante 
1’arpa tenea dietro alla processione di Lacco. A\rei voluto udire la sua arpa 
accosto le tombe degli eremiti; l’avrei ascoltata eon riverenza , siccome 
l’arpa dlsraello sui monti di Dio : avrei sposato al Davidico stromento le 
soavissime rirae che ad Ischia intono nelle sue meditazioni Alfonso deLa- 
marline, il Geremia della Francia: il quale sotto questi firmamenti di luce e 
di canto attinse 1’ambrosia piu dolce della poesia : pcrche 1’Italia o colla 
fragranza e colla splendidezza del suo cięło o colla narrazione delle sue 
istoriefu eletta da Dio ad ispirare i poeti d’ogni piu colta nazione- 1

1 Diverse notizie riguardanti 1* isola le ho attinte dali’ opera del ch. Cav. Slefano Cheval* 
ley de Rivaz, intitolata — Descrizione delle acquc lermo-minerali e delle tlufe deirhola d’I- 
tchia — opera pregiala : ed 6 maggiormente da commcndare nell’ cdizione fatta nel 1838 per 
le dotlę e moltc notę deiriiluslre e non mai abbastanza rimpianto Michclangelo Ziccardi.

GIUSEPPE REGALDI.
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» Io fo girar la mola 
» Col zira-zira li.

)apparenza inganna, e 1’abito non fa 1’uomo , onde sc per 
^awentnra \i facesle a credere che ąuella macchina delfar- 
^Crotino fosse di si poco conto, come mostra , che quel grido 

prolungato , quella specie di cantilena ; A m m o l a - f o u r f , 
YA m m o la -fo r b ic i)  , o eon piu stretta sincope, secondo al- 
tri, A f o  •u r f , non fosse piu che una voce voIgare, v’ ingan- 

^nereste a partito. Che studio, che meditazioni, che sapien- 
za, che poesia in queiruomo eon la sua modesla macchina !

Prima di tulto e a far dislinzione tra arrotini di prim’ ordine o m a io ru m  

g en liu m , che van denotati col nonie generale di a m m ola tori, cd arrotini di 
second’ ordine o m in oru m  g en liu m , che sono propriamente gli a m m o la -fo r 

bici. Quelli han loro grandi botteghe, spesso nelle strade piu cospicue della 
ca pi tale, ed il loro mestiere non ista solo in aguzzare, aflilare, arruotare e 1

1 Non trasenriamo qui di rimuovere una diSicolta, cke spesso ci venne fatta , e che certo ci 
rerrebbe fatta sempre. Alfinchś non sembri strano che un’ opera descrittiva di Napoli e eon- 
torni si occupi delfarrolino , che vien di provincia ( quantunque pure , come vedremo , ve ne 
abbia de’ contorni ), e cosi di altri wsi di simil genere, che non an cuna nb in Napoli lib in 
stie vicinanze; dichiariamo di aver compreso tra i noslri coslumi quelli ancora , che, non es- 
sendo a stretto dritto napolitani, meritano di esservi annoverati come speciali della nostra pa- 
tria, e, diciam cosi, per antico dritto di cittadinaiua.

LEdit.
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brunire, ma, proweiluli diruotc, ferri, pictre, cd allrettali argomenti, fab- 
bricano benanchc. Ye ne sono francesi ed inglcsi, e pur valenti napolilani; 
e dclla costoro opera si awale anche il celo piii elevato, perocche han de- 
licatezza'nel lavorare e conoscenza dcli’ arte. In cambio gli ammola-forbici, 
onde parliamo, son poveri girovaghi, spezie di tribu errantc, che traggono 
alla capitale per accurnulare un po di lućro dalia loro picciola industria; e la 
lor conoscenza d’arte non e, a dir vero, sąuisita.

Campobasso e vaga citta, collocata a pendio d’un picciol monte, capitale 
dcl contado di Molise, provinciadel nostroregno, anticaSannio, riccadelle 
rimembranze di quei popoli formidabili1 che sol dopo ventiquallro trionfi 
cedeltero alla potenza romana, e che occuparano anche parte delle provin- 
ce di Capitanata e di Abruzzo Chietino. Ha moltc c ripntate fabbriche di col- 
telli, forhici, ec. ed i be’ lavori che vi si fanno dan chiara tcstimonianza dcl 
progresso delharte. Giornalmentepossiamo osserrarne; e nellc nostre sale 
d’csposizione spesso abbiamo avuto il destro di ammirarne la bon ta, 1’ele- 
ganzae la maestria deH’eseciizione;ciónondimanco par non esservi altro che 
lamę e lavori ed acciai inglesi! Qualunquc ne sia la ragione, a noi altro non 
occorre che dire, come gli arrotini ( inlendcte semprc gli ammola-forbici) 
nclla massima parte vengano di cotesta provincia, o soli, o in compagniadi 
lor concilladini,c ne abhondano tuttodi lc strade,perocche in patria,essendo 
cosi numerose cd accreditatc fabbriche di acciai,potcndo dirsi quella la prin- 
cipale industria, il loro mestiere, di picciola levatura , non lroverebbero ad 
esercitar altrimenti. Yeggonsene pure degli Abruzzi Aquilanoe Chietino , 
forsę ancor fedeli agli antichi compagni del Sannio, e taluno anche di Torrc 
Annunziala, ne’ contorni di Napoli, ma questi son pocili.

L’acconciatura delharrotino consiste alfincirca, in un paio di grosse scar- 
pe ignoranti affatto non chedella pclle lucida e della vernice, pur della mi- 
stura; calze lunghc e calzoncini stretti eon fibbiette ai polpacci; camiciuola 
eon piccioli boltonidi mctallo a campanelline,breve giacca ecappcllo a pira
midę tronca.Questo,chesi ritieneluttavia daqualche osservatoredelle patrie 
costumanze, puo chiamarsi 1’abito piu fedele e genuino, Vuniformę per dir 
cosi, che si presenta a prima giunta al pensiero trattandosi d’ un arrotino. 
Nondimeno nella piii parte ha soggiaciuto a svariate modificazioni, si che 
v’ incontrera avvenirvi piu dileggicri in un arrotino dalia giubba cilcstre e 1

1 Otto popoli abitavano il Sannio : Irpini, Sanniti propri, Marsi, Peligni , Frentani, Mar- 
ruccini, Yestini e Picentini.
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calzoni lunghi dcl color medesimo, rimboccali sulla scarpa: dal cappello ela- 
stico e morbidissimo, divcńuto per eta piu cbc per nascitaun fac-simile di 
un cappello a soujjlet, tanto in cima alla testa collocato dalasciarrawisare 
perfetlamente Torizzonte dun berretliuo bianco , che sorge dal bel mezzo 
come la luna alle spalle d’ un monte: in un altro , ribelle onninamente alle 
costumanze, vestilo eon giacca e calzoni come ogni cittadino e lin eon 1i 
coppola. Tutlo inveccliia quaggiii, ed anebe un arrotino, se abbia un po di 
sale in zucca, si persuade come dobbiam pure spignerci innanzi.

Dobbiamo a morte
Ci6 ch’ć nostro e not stessi

dice Orazio; epperb niuno maravigliera se si elevi una pira, per ardervisu, 
eon mille allri veccbiumi, i calzoncini cd il cappello a fiscella dellarrotino. 
Convien dire inollre come il rispetto monumentario e tradizionale vada sen- 
sibilmente scemando, c l'uoino, queslo superbo animale, abbia rolto irnpu- 
dentemenle il vincolo che ii legava alle pantofole paterne o alle fibbiette del- 
Favo; si che i nostri posteri non vedranno forsę mai piu un arrotino lipo !

Persuasissimi di tal Ycrila vi presentiamo un arrotino ritratto dal vero , 
in anima e corpo, conV io posso teslimoniare, il ąualenon edubbio che sia 
afTalto dcl secolo,come il dimostra il suo veslirc(/er/flt9e,ed in ispecial modo il 
cappello.1 Cadono le eitta, cadono i regni,ed e caduta anebe miserabibnente 
cotesta foggia di cappelli morbidi e cedevoli di pel di conigli o peggioquaJ- 
ebe Yolta. Fu coslume degli artisti, specialmente piltori: li chiamano an
ebe cappelli alla fiamminga, forsę pcrclie piu in uso presso quella scuola; 
e molti sommi nelbarte copriróno il capo di cappelli a simile forma ; poscia 
passo a viaggiatori artisti e non artisti, dotti ed indotti, curiosi c bauli; po
scia anebe a’eiltadini e spesso eon cerle facce anti-artistiche cli’era una 
vera pieta; ed ha terminato finalmente per essere il relaggio degli arrotini 
e fin de’concia-tegami, il ebe vedrem meglio a suo luogo ; quantunque , a 
dir Yero, ambedue artisti sui generis; e cosi di tanti allri ordini volgari, co- 
me i Yenditori di basset chincaglieria, ebe assediano le nostre strade e le 
nostre botleghe da caffe, tra’quali, per quello spirito di gioviale imitazione 
che e nel Napolitano, non mancano curiose parodie toscane, francesi, e di 
regioni oltramontane cziandio.

1 Ved. la figura.
I. i l
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Chiediamo scusa della digrcssioneeritorniamo a calłaia; proponcndoci di 
cominciar le noslre fantasmagorie, facendo vedere nelf arrolino un perso- 
naggio allegorico , un fdosofo errante come Barbanera o pcrmanente come 
Diogene; un negoziante, un menestrelIo,un grand’uomo infine che puó.scla- 
mare « ho tutto meco » prohabilmente eon un poco piu di ragionevolezza 
di quel cencioso fdosofo cheinsuperbiva nella balorda idea di essere a cjuesto 
mondo 1’ingegno ii piu gran capitale dell’uomo. Pace alla memoria dei mat- 
t i ! — Esaminiamo la maccliina dcl nostro arrolino.

Vien su dal mezzo un legno. E a questo attaccata una seccliia di lalla 1 
perordinariomezzo logorae sudicia, di forma alfincirca d una fiaschetta, 
pel cui collo s’ introduce l'acqua,la quale cade giii, goccia a goccia,suH’ orlo 
della mota di pietra, per via d’un bocciuolo, che parte dal mezzo della sec- 
chia, frenato da un lii di ferro. Altri, in cambio della secchia adoperano li
na Yccchia stagnata, altri un orciuolo. Passa pel centro della ruotadi pietra, 
collocata tra due asteprincipafi verlicali, un’asse rotonda di ferro, mossa da 
una \icina carrucoletta, cui si awolge una cordella, ligata alla grandę ruo- 
la di legno. Un’assiceIIa sulfestremita dritta della maccliina e mossa da una 
grossa coreggia,che termina ad un ferro,presso a poco in forma di girella, il 
quale fa volger l asse della ruota. Cosi 1’arrolino, agitando col piede cotesta 
assicclla, gira la ruota principale, e eon essa, in conseguenza, la carrucoletta 
c la ruota di pietra. Questa freme allora sotto 1’encrgico slropiccio dcl me- 
talio premuto da una mano polente sopra i suoi orli, e quandoe molta l’an- 
ticliila o la ruggine ciel ferro, non freme sola la porerelta, ma grida:

Trcman gli abitator delfombre eternc 
Al rauco suon della tarlarea p i e t r a

e eon ta gridi, cli io gb odo distintissimi dal settimo piano, cui alf incirca 
corrisponde la casetta che abito; e le scintille di fuoco che schizzano, e gli 
spruzzi diacqua, cherompono eon violenza fatmosfera, sono una helia le-

L A R R O T I N  O

1 Gli ammolalori ( arrolini di prinTordine) avcndo le loro macchine fisse, invcce di girar 
la mota cot piede, hanno i garzoni che la girano eon la mano , mediante il manico di ferro 
che vi 6 attaccato. Taluni ammolalori, senza aver bisogno della secchia , han la ruota di pie
tra collocata in una spocie di cassapanca vuota, nella ąuale ripongono l’acqua, per modo che 
la ruota di pietra 1'attinga nel girare.—La fcdelta della storia ci obbliga a discen er a cerli rag- 
guagli forsę di soverchio mi nut i.
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zionę di fisica, forsę non curata, perche si ha anche ad un tornese; da po- 
ter apprendcrvi la pila del Volta, la macchina pneumalica e la elettrica. 
Quando poi vi piaccia considerare la cosa dal lato morale, quel ferro che si 
arruota rafligurala vita umana consumata dalia rabhia e dalie tribolazioni. 
Laondc non senza ragioni iodico quella macchina un Iratlato di fisica, un li
bro di filosofia; filosofia applicata e per awenlura piu utile di quelle, che per 
insegnar troppo Yio ed il fuor di me finiscono per non capirle piii ne 1 Ho nó 
il fuor di me, cioe ne io n& noi ne vci. — Andiamo avanti.

Nelfarrotino io raffiguro il tempo; 1’arrotino e la vera immagine di Sa- 
turno ; il tempo strugge, dunąue arruota; chiarisce il vero, dunque bruni- 
sce; consuma, dunque afiina; sviluppa l ingegno efarawedere gliuomini, 
dunque aguzza; onde, essendo omai cosa fuori moda dipignere il tempo eon 
la falce e 1’ampolla, sarebbe altretlanto energico rappresentarło col cappello 
a fiscella, inalto di arruotare. Ed eccovi uno squarcctto di mitologia.

£ l’arrolino una specie di Arabo,di Germano, di Moro, ma invece del ca- 
vallo, dellaguerra, della sua donna, arna alla follia quella macchina, che 
fa alla sua \olta da guardaroba e da magazzino portatile. Infatli e prowedu- 
ta di divcrse cassette,una delle quali, alungo fondo,serve a riporviqualche 
camicia , calzoni od altro, per poter il poveruomo, lasso e defutigato, sollc- 
varsi alquanto in quella vita che mena , dalfalba lino a sera avanzata; un' 
altra Iunga quadrangolare, inchiodata per lo piu alfun de’lali della mac
china, serve di magazzinetto al suo negoziuccio di forbici, coltelli cc. 
In allre piu piccole ticn cenci,qualclie pietra ad olio, cliiodetti, limę, martel- 
li cc. Taluni hanno, in cambio, ima borsa di cuoio, per riporvi tutti colesti 
arnesi. Sulla macchina e anclic unancudinetta fissaper accomodare, incliio- 
dareod altro, e pcrvia d’una slrisciuola di cuoio vi eattaccato unmartello. 
L’arrotino gira eon la sua macchina sospesa alle spalić, mediante una gran
dę coreggia,rendendo per tal guisa somiglianza d’una lumaca che scco trag- 
ga la sua caselta.

Questo e almeno quanto posso dirvi, in generale, sulla costruzione delle 
macchine degli arrotini; ove poi volesle considerarle nelle piu minutę parli- 
colarita, avresle a perdeni la tesla, che io, per non narrarvi balorderie, es
sendo stało osservalore altentissimo di quante ne ho vedule, ho trorato qua- 
si in ciascuna una diversila , lale avendo la ruota di legno piu grandę, tale 
piii piccola, tale collocala nel giuslo mezzo , tale piu da un lato , tale piu da 
un altro , lale piu su, tale piii giii; talepiii cassctte , tale meno ; l una collo-
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cate in un modo, 1’altra in un’altro, benche veramente non sicno che modi- 
ficazioni. Awczzo a dominarcil ferro, un arrotino non saprcbbe forsę com- 
portare la monotonia d una scrupolosa conformita !

Da negoziante esperto, farrotino non di rado, lasciando in riposo qual- 
che tempo la macchina, ponsi a vcndere forbici, coltelli, temperini o pię
tro ad olio, per tenlare anche quesl’altro lalo del commercio. Ei giuoca 
allora un vantaggio sicuro contro un incerto, sacrifica qualche giorno ad 
umarte novel!a, forsę ricordando il proverbio napolitano « Chi nun reseca 
mm roseca. 1 Sono quelli in cui sovente ci aweniamo, i quali, portando 
sospesa al collo una cassetta contcnente la loro merce, gridano eon voci lor 
proprie — Forbiciaro — Coltellaro— Campobasso — Campobassese.

Vive egli principalmente eon (juclfordinc di persone, cui i ferri sono in- 
dispensabili, eonie la penna ad uno scriltore , il Donato ad uno scolaro , il 
soldo ad un impiegato ; laonde han bisogno delKopera di liii e bcccai e bot- 
tai c t-pografi e sarli c ligatori e millealtri; in ispecial modo poi i calzolai 
che il lengono occupato buona pezza della giornata; e tra qucsti segnata - 
mente ha farrotino, come ogni buon commcrciante, i suoi acconti (clienti). 
Non di rado e cliiamato su per lc abitazioni, ed un arrotino, il ripeto ado- 
norc delloncsta ed anche della mia patria, mi assicurava di trovarsi piul- 
tosto contcnto delguadagno che faceva in Napoli; tanio e vcro che l uomo 
dabbene e moderato trova un tesoro nel po’ di pane chericavadal suo sten- 
to e sudore, laddove all’avido e semprc miserabile appannaggio la piu do- 
viziosa fortuna !

Qucsla povePrred onesta gente e anche educala a sudicicnza per la sua 
condizione ; il che non parra marayiglioso in un uomo che arruota e bru~ 
liisce di conlinuo.

Si riducono gli arrolini alla patria nel Marżo, e vi dimorano alcun tempo, 
pcrocche son destinati alla tosatura delle pecore nelle Puglie. Vi ritornano 
nel Dicembre, e, poi che per alcun giorno han diviso lietamente in famiglia 
il gruzzolo fatto, vengono di bel nuovo in Napoli : si che puo dirsi questo 
il lor domicilio elcttivo.

Senza voler far mica la scimia al giudizioso aulorc deH'opuscolo « Dante 
cuoco » 2 pongoanzi, come appcndice, per Tarrotino, una mia idea; cb’ ci 1

84

1 Equivalentc all'ilaliano — Chi non risica non rosica. 
a 11 cli. sig. Erumanuele Ilocco, collaboralore alla presenle opera.
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fosse siato ricordalo da inolti illustri, o che almcno scrivessero o parlassero 
rnentr’ e’ gridava perlą strada. Ecco p. e:

Ombre r u o t e  ed arene a passi lenti,
Atre, dure, minutę i di togliete. Monti.

Se stessa a f lin a

La virtii ne’travagli. Metast.

Fra i vivi c o t c  sei d’invidia insana. Della Casa .

Adcsso ó tempo, adesso;
Fincli6 limo tu sei molle e bagnato
Che eon presto g i r a r  non intermesso
L’acre r u o t a  ti foggi. P e r s i o .

Arno meglio a r r u o t a r m i che arrugginirmi

diceva Lastenia a colui che le faceva quasi un rimprovero del soverchio fa- 
ticare. Ycdete poter d’un arrotino! —E tante altre erudizioni, che vi sciori- 
nerei di buon grado se fossi ricco di sapere come tanti miei amici; ma a me, 
convien che ne serbi un pochino per un’altra volla.

Giovera ricordare quanto 1’arrotino sia siato un tempo caro alle muse , 
solendoaccompagnar sempre qualehe canto al movimento della gamba e al 
monotono girar della ruota. Y’ha una lunga canzone veneziana sull’ arroti
no, graziosa, ma per verita non castigatissimi. PasquaIotto, quella produ- 
zione che brilló tanto sulle scene del nostro teatro popolare e terminó per 
iovadere fin quelle de’burattini; ha la sua canzone dell’ arrotino sul motivo 
celebre, ancheconosciuto col nomedi Pasąualotto, perche in fatti Pasqua- 
lolto e una cclebrita musicale classica, per awalermi d’una voce tanto spes- 
so scipala, e qucste strofę avretc canlicchiate o intese canticchiar di sicu- 
ro , essendo popolarissime. Non so perche sieno dirette precisamente alle 
donnę,ma certo quell’uomo celebre diPasąucilotto dovelte a\ere le suebuo- 
ne ragioni. Cio non pertanto ora , lo ripetiamo, si van cancellando tutte le 
belle rimembranze; che, eccelto qualcheNestore del mestiere, il qualc forsę 
tenta talvolla di risvegliare la musa awilita, 1’arrotino e mulo al suo ulfizio, 
c non si ode altro che il fremito della ruota,e tralto tratto la voce—A-fo-urf 
chioccia come quella di Pluto,o d'un secondo lenore de’nostri teatri,che vale
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lo stesso! Larrotino ha dimenticalo ancliePasqualotlo,c si che per un arro- 
tino e un torto marcio quello di dimenlicar Pa.squalotto\ ecome un dilettan- 
te che dimenlicassei solfeggi, o uno deTanli nostri amici poeti, che dimen- 
ticasse Ruscdli. — Ecco inlanlo le strofę famose del Pasqualotto ( di cui 
non garanlisco la grammatica).

8G

Donnę , qui v’ 6 il moletla , 
Donnę chi vuol molar , 
Correte tntte in fretia 
La forbice a molar ;

Io fo girar la mola 
Col lira zira Id.
E un’ arte che consola.
Che il bel mcstier ci da-

Donne correte tutte 
La forbice a molar , 
Correte belle e brutte 
La forbice a molar'

Io fo girar la mola 
Col zira zira la. 
li uifarle che consola, 
Che il bel meslier ci da.

Un giorno andai in piazza 
Gridai; chi vuol molar: 
Apparvc uua ragazza 
La forbice a molar.

lo fo girar la mola 
Col zira zira Id.
E un’artc che consola 
Che il bel meslier ci dd.

Donnę qui v’ e il moletla, 
Donnę chi vuol molar, 
Correte tutte in frella.
La forbice a molar;

Io fo girar la mola 
Col zira zira la
li un'arte che consola,
Che il bel meslier ci dd.

Un fac-similc sono quelle che si cantano ncll’ Ammola-fruoffece, coni- 
media dcl napolitano Orazio Schiano, la quale oltenne anche mollo plauso 
sul nostro lealro di S. Carlino.

Prima di chiudere occorrc un allro dubbio.— Onde derivó aHarrotino il 
su o ardore poetico? Qual sanguc scorre nelle sue vene? Furono per awcnlu- 
ra i suoi anlcnati bardi, caledoni, scaldi, mencstrclli? — Nulla di sicuro su 
tal subbiclto; la storia tace; io non soglio gia distillarmi il ceryello eon al- 
heri gencalogici, de’ cui rami non sempre pub guarentirsi la netlezza: la 
tradizionc indurrebbe a credcre essere stało Pasqualotto il primo arrotino, 
1’arrotino-nonno, ma io ho ragione di credcre, in cambio, che il capo-arro- 
tino fossestato un menestrcllo; e lo ricavo da una anlica ballata, ehe sudai a

E un misio di veneziano cd ilaliano, italianizzalo dal tempo, a qaanlo parć.
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rintracciare , cd attenente senza alcun dubbio ai tempi di rnezzo: la ąualo
e ąuesla :

Se al tno pręgo non sia sorda 
l.a piu bella frut aiola.
Da un \iolino ehe s'acco rda 
Se li salvi S. Niccola ;
11 eollello e ’I temperino 
Non toccar deIl’arrolino.

Sta aspetlando il calzolaio ! 
11 colteilo e '1 temperino 
Non loccar delTarrotino.

Campobasso scorse illeso, 
Ogni monie ed ogni valle, 
Col suo grido soltinteso ,

Derelitlo il palrio tetto,
Di valsenle sprovvedato,
Va ramingo il poveretlo, 
Che gli batte gia il liulo : 1 
11 eollello e ’1 temperino 
Non toccar dell’arrotino.

Con la mota in su le spalle •
11 colteilo e ’1 temperino 
Non toccar deH'arrolino.

Arrolin seccato e lasso 
AU’ alloggio perrenuto,
Sgrava il dorso e ferma il passo,

Quante volte alla foresta 
L’usignuol non l’ha destalo,
Col cappel solto la tesla 
Presso il muro addormenlalo !

Paga al sonno il suo tributo : 
11 colteilo e ’1 temperino 
Non toccar delParrolino.

11 eollello e ’l temperino 
Non loccar dell’arrotino.

Se al tuo pręgo non sia sorda 
La piu bella fruttaiola,
Da un violino che s’accorda

Sulla scala, oh (juanie volte ! 
daccanto ad un pollaio,

Con le luci al ciel rivo!te

Se ti salvi S. Niccola:
11 colteilo e ’1 temperino 
Non toccar deH’arrotiuo.

' Yernacolo. Yenlre.
ENRICO OOSSOYICH.

http://rcin.org.pl



‘

' V

. ... .

;■ •

' ^

http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



L ACOUAYITAIO.

http://rcin.org.pl



i i *

L’ acquavitar’ u vulite ?... Acquavit*...
L’ aeĄiiiiniL

como del popolo sente, come il ricco, necessita di soddisfa- 
reai bisogni della vita, e, non avendo i mezzi di costui per 
potersi prowedere di ció che gli fa mestieri ne’ grandi ne- 
gozi, trova nello stesso suo ceto mercanli che gli vendo- 
no quanto gli e necessario, adatlato alla sua misera con- 
dizione ed a cio che puo spendere. E peró se ii ricco trova 
in Napoli magazzini di abiti e stolfe ben forniti, splcndidi 
negOzi di ori e gioie, eleganti saloni per tagliare i capelli, 
e bottcghe di caffe messe coh gran lusso; 1’uomo del popolo 

trover'a pure come potersi vestire a prezzi discreti helia strada della Giudeca; 
trovera a comperare anella, pendenti, roselte , catenelle ed altri oggetli 
di oro o di argeiito nella \ia degli Orefici, delta cosi per il gran nu- 
mero di órafi che ivi si rinvengono; potrą andare da un barbiere che 
eon tre grana fa la barba, e eon cinque taglia i capelli, owero entra- 
re invece da itno di quei barbilonsori ambulanti, che piantano la tenda 
hel luogo che piu loro conviene, e che per un grano fanno barba e caruso, 
e seorlicano il mento del poyero paziente mettendogli una mela in bocca, 

I. 12
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mela chc regge passando per cento bocche,fino a che non lrovaqualcuno piu 
disperalo del barbiere che la mangi a suo dispetto; e finalmente in quanto a 
quei piccoli desideri della vila, che son chiamati comunemente yizi, eo
nie sarebbe a dire ii caffe, l’ acquavite, la pipa, il labacco o altro, 1’uomo 
del popolo trova da poterli soddisfare a seconda del suo stało e della 
sua scarsa borsa, ed a quell’ ora che piu ne sente il bisogno. Ecco don- 
de anno avulo origine lanti piccoli mestieri, ecco donde ne sono venute 
tutte quellepiccole Industrie, alle cui speeulazioni ed al cui guadagno infi- 
nitesimale si danno quei della plebe. Or noi vediamo qui in Napoli molti 
uomini industrfosi, che non uho di questi piccoli mestieri ma due o tre 
ne csercilano, per accumulare da tutti tanto da poter vivere onestamente 
essi e lc loro famigliuole. — Noi ne presentiamo in questa opera un tipo 
nel venditore di acqueviti, chiamato nel nostro dialetto dcquavitaro.

Quest’ uomo trae la sua sussistenza da tre piccole Industrie, vendendo, 
cioe, acqua e facendo il pulizza sticali nelła stagione esiiva; e l’ inver- 
no yendendo acqucvili e conlinuando a pulire le scarpe. Ed a questo mo
do egli trać il guadagno rinfrescando, illustrandoe riscaldando i suoi si- 
mili. Ma in qucsl’ opera, essendosi gia parlalo del pulizza-sticali , di- 
remo ora qualche cosa dęli’ acquaviiaro, ed in appresso si trattcradel- 
1’ acquaiuolo ambulante.

L’ acquavitaro! — Yedetelo ! esso e fedelmente copiato dal vero , tal 
quale va in giro la nolte e come di sovenlesene incontrano lungo la 
via Toledo. 1

L’ acquavitaro porta, per una coreggia, appeso al collo il suo pic
colo magazzino di liquori, i quali separati in varie botliglie di Ydro 
o caitiyo cristallo , vengono rischiarati da’ deboli raggi di una piccola 
lanterna messa al lato sinistro in sul davanti della sua cascetta ( cas- 
selta). Questa insieme alle boltiglie conliene de’ piccoli bicchieri dello 
stesso cristallo, che essi chiamano comunemente prese , forsę perche £ 
quella la giusta misura di acquaYite che suol bere chiunque non appar- 
tiene alla casta degli ubbriaconi. Nella stessa cascetta si veggono pure 
de’ sigarri, dellc ciambellette fatte o rustiche eon lo strutto e col pepe, 
o dolci eon una imbiancatura che dovrebbe esserc zuccaro ma che invcce e 
fior di farina, o covcrle di un certo naspro fatto rosso a furia di lacca. Dal

l. Ved. la figura.
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lato opposlo al lanternino si trova un piccolo imbuto, che servc all acqua- 
vilaro per trayasare i liquori da una in altra bottiglia; owero per versarli 
in quella di qualclie awentore che ne compra molte prese. Fra tutte lebot- 
tiglie che si trovano nella cascetta ve n’ e una piu piecola dellealtre, laqualc 
contiene i’ olio per alimentare la fiammella del lanternino. — L’ acquavita- 
ro non lascia quasi mai il suo yecchio mantello, e suol portare un fazzolet- 
to bianco o di colore intorno al capo, che gli guarda pure le orecchie dal 
ireddo,con sopra una coppola ( berretlo) di pelo di lontra. Eglicon la mano 
sinistra sostiene la cascetta, mentre eon la destra porta il suo guaglio- 
ne, specie di bastone su cui poggia il suo magazzinuccio, come in capo di 
un fattorino (e da cio forsę fu delto guaglione ) ogni qual volta si ferma, o 
lrova awentori che deve servire. Allora egli prende un bicchierino, vcrsa 
s’ acquavite e 1’offre al compratore, il quale, tracannando qucl liquore in un 
sol sorso , restituisce la presa vuota all’ acquavitaro. Qucsli la pulisce 
ad un toyagliuolo, che fu bianco una volta e che porta seco presso il lanter
nino,e poi la ripone a giacere fra lealtre prese sue compagne.— Ma yeniamo 
al nome, alla origine ed alla prowenienza di que’ liquori, che eon tanto gu- 
sto sono ingoiati dal ceto basso dcl nostro popolo.

I nomi co’ quali Vacquavitaro dislingue i liquori che abilualmcnlc suol 
portare, sono: centerba, rumma(rum), annese (anisi),sammuchella (spirilo di 
sambueo piu dolce); e questi vanno eon la rubrica di acqueviti: egli porta 
inoltre lo doce (il dolce) col qualenome contraddistingue una specie di mez- 
zo rosolio, che, a seconda de’ sensi che a , vien particolarizzato co’ tiloli di 
stomateca (stomalico), ammennola amara ( mandorla amara), caffe ec. ec. 
Ma oltre a ci6 1’ acquavitaro serve pure all’ awentore la cosi detta mesco- 
lanza, cli’ 6 un composto di acque\iti e doce ; di rumma, sammuehella e 
ammennola amara’, owero di annese, rumma e stomateca....

Ma sapete yoi, mie care leggitrici, la origine del doce!... Sapete don- 
de deriya questo nettare (che non e certamente quello degliDei), que- 
sto squisito elisire!... Certo che no. — Yoi non polreste immaginarlo!... 
Eccomi dunque a svelarvene i misteri, non senza attirarmi 1’ odio di 
tutti gli acquavitari di Napoli!... Essi mi guarderanno in cagnesco, mi 
rimproyereranno questa imprudenza, ma io faro il possibile per non in- 
contrarne alcuno, affinche non menevenga małe.

II doce dunque discende in linea retta da’ sorbetti, ed ecco il come. 
— I sorbettieri e massimc i piu rinomati di questa capitale , per trarre

http://rcin.org.pl



92 L’ A C Q U A V I T A R O

qualche piccolo utile da quello che per essi e affatto perduto, sogliono 
gettare insieme in una botte, che tengono ne’ loro laboratori, lutt’ i 
sorbetti che rimangono la sera; ed a quella specie di caos danno 
il nome di botte della societa. Quando questa e piena si lascia fer- 
mentare quel guazzabuglio di latte, uova, frutta , sensi e scirop- 
po guasto, e dopo alquanti giorni si precipita lulto in una gran 
caldaia , e si fa bollire, e si depura di tutto ció eh’ e caltiro e so- 
lido in quel liquido, e poi si lascia sempre bollire, finche non e diven- 
tato un \ero estratto di tutto quel rifiuto di sorbetti. Fatto questo, lo 
comprano i venditori di acqueviti all’ ingrosso, e per attutire queimille 
sensi di quei cenlomila sorbetti vi mischiano una forte dose di spirito di 
cannella, o senso di diavolone, che poi prende il nome di stoynatica, q 
di ammennola amara, dalio spirito de’ nocciuoli di pesche.

Coloro quindi che comprono questo neltare sono in primis gli acqua- 
ritari ambulanti; i padri di famiglia che vogliono economicamente for- 
nire di rosolio la loro mensa ne’ giorni memorabili per quei di casa , 
owero per qualche festivita nel corso delhanno. E ne fa incetta pure tal— 
volta la servottaperfareaPasqua o a Natale un brindisi eon lo studente 
che a proraesso di darle la mano di sposo, tosloche giungeranno dalia 
provincia le carte, che poi non arriyano mai. Ma niuno sa prezzarlo lanto, 
quanto I’ acquavitara, che fa pagare il doce piii caro di qualunque altro 
liquore. — L’ acquavitaro esige un grano per ogni presa ; e, da accorlo 
economista, per facilitare la sua vendita, da pure Ie mezze prese, chc 
si pagano proporzionatamente un tornese o mezzo grano.

L’ acquavitaro esce la sera alje 9 ore, e si ritira il dimane \erso le 
10. Se sembrerh strano a taluno che Yacquavita.ro cominci lasuaven-- 
dila ad ora si tarda, per ritirarsi quando la citta e in vita, non e cosi 
percostui: egli conosce benc quali sono le personę che sogliono profit- 
tarę della sua piccola industria. E peró voi lo trovercte la sera presso 
i teatri, che ronza intorno a’ carrozzieri da nolo, i quali atlendono la 
fine dello spettacolo per menare a casa qualcuno ; e la e certo di 
lrovar compratori , che la casta de’ cocchieri e per lui quella che gli 
da maggior guadagno, rnassime allorche vi sono delle feste da balio. 
In alcune ore della notte , quando la sua vendita e scarsa perche 
non passa quasi nessuno per le vie , va a buscar qualclie cosa girando 
pe’ vari posli di guardia , che quivi pure e sicuro di trovare buoni av-
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ventori. Sul far dellalba poi la sua \endita diventa lucrosa perche passa 
molta genie, come sarebbe a dire, il muralore cbe si reca al lavoro, l’ar- 
ligiano ehe Irae alla bottega, il servilore di qualche maestro, awocalo 
o medico cbe va dal padrone, ed altra genie di simil falla. E cosi \en- 
dendo a sorsi a sorsi i suoi liąuori, a questo delle ciambellette, a 
quello un sigarro, 1’ acquavitaro arriva a guadagnare nelle sere di car- 
nevale fino a dieci carlini; eritorna a casa contento di ci6 che gli an pro- 
caccialo le sqe piccole Industrie, eon le quali vive egli e la sua fami- 
g/iuo|a.

FRANCESCO DE DOURCARD
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Siete Sfirve , ma regnate 
Nclla vostra servitti.

astissimo e il tema che premio a iraltare, e delicalo al 
tempo stesso. Per farę eon esattezza la fisiologia della 
serva, o come dicesi modernamente, per narrare i mi- 
steri delle serve , bisognerebbe stare a porle cbiuse. lo 
imccc serivo a pagine aperte. I lettori adunquc suppli- 
ranno at quel clie io taceró.

La scrva, essendo un essere di genere femminile, ba 
tutti i vizi e le \irtii del suo sesso. Ma ollre la qualita 

dcl genere , ba pur qucllc della classe, e su questc sole mi credo in ob- 
bligo d’ i otrą tlenem.

Esse si dividono in due grand i famiglie : napolitane e non napolitane. 
Distinzione necessarissima a farsi, poiche le une differiscono dalie altre 
eome le piante indigenc dalie esotiche.

Quando vi bisogna una serva, due sono i mezzi di procurarvela: o pres- 
soi sensali, o per particolari ricerche. La serva ebe avrete dal scnsale, 
sara da costui assicurata come una colomba per costumi, come incapace di 
profittare d’̂ un grano, comedotata di millc pręgi rarissimi. In ogni ca- 
so, egli e al suo posto per rispondervi di lei.

Essa vi si presenta vestita decentemcnte, pettinata, lavala , profuma-
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ta di pomata odorosiśsima dicannella. Yi assicura che non ha alcun pa- 
rente, e che perció si ó messa a, far la serva. Accerla che e stata a ser- 
vire nelle migliori case, echesempre se nee andala di sua volonta.

Dopo che avete eon lei eon venuto intorno aha mesata, al mangiare, al 
panee \ino, al dormire, non rimane mai sul momento a casa voslra: do- 
vcte aspettare 1’indomani. Perche ąuesto ritardo? Nolso.

Ma il giorno appresso si presenla meno decente del giorno prima. Sen- 
le tulto quello che deve farę in casa , ed incomincia a far brutto muso al-; 
le cose piii naturali del mondo. Non pertanto per due o tre giorni si con- 
ducc plausibilmente. Scopa nuova. Solo si lagńa del mangiare e della moka 
fali ca.

Dalquarto giorno in poi incominciano a scoprirsi le magagne. Non ave-; 
va parenti, ed un uomo che dice essere suo cugino la viene a chiamare. 
Piii tardi la cognata le vuol dire due parole. La casa non e bene spazzata e 
rassettata. Igeneri che compra cominciano a incarire. Si consumail dop- 
pio di carbone e di olio. Mandata per un servigio in luogo vicimssimo, 
ritorna dopo uft’ ora. Comincia a rispondere eon un po’ di mfala grazia, che 
finisce eon divenire insolenza, Cerca un fpiarlo d’ ora di licenza, e torna 
dopo due ore coli’ alito fetente di vino c cofle vestimenta in disordine.

II povero padrone imprende atenerle gli occhi addosso. S’ informader 
prezzi, e scopre che la serva spende quallro e metteeinque a nota. Cerca 
di sorprenderla nelle sue assenze prolungate, e la trova o i« mezzo la stra- 
da o sotto Un portone che faall’ amore, innocentemente se vokte, perche’ 
sotlo gli occhi del pnbblico. Fruga uella enema, e trova nascoste boeceltine 
eon olio e mticehi di carbone e spesso sacehetti di lana tolta ai materassi. 
Che farę?

Da uomo prudenie il padrone o la padrona chiama a se la fantesca, e le 
fa nna paternale ammonizione, la quale per lo piu ha per risposta clamo- 
rose proteste d’ innocenza. Insisle il padrone che se la cosa continua cosif 
dovra scacciarla di casa. Al che la risposta ordinaria e: Fate eonie vipiace; 
roi siete il padrone.

Or Yolete conoscere la conchiusione di questa faccenda ? Tre sono le pos-* 
sibili soluzioni: o il giorno appresso la serva sparisce, ma queslo e raro ad 
accadere; o viene ad annunziarvi che ha trovato un altra posta e che le 
paghiate le giornate; o fmalmente, se e trista raffinata, ruba un oggetto e 
aspetta che 1’accusiate comeladra.

http://rcin.org.pl



LA  S E R Y A 97

Comunąuc la cosa si risolva, il padrone, nuovo in siffatte cose, corre 
al scnsalc, sicuroch’ egli rispondcrh d’ ogni cosa. Inganno! II sensale 
e il primo a dargli torto, dicendogli che mallrattava la serva,chele da- 
\a a mangiare poco e małe, che la faceva faticare come un cavallo, che 
per ąuclla mesata non trovera mai una serva buona, che ąuella che 
aveva messo a stare eon lui era incapace di rubare un tornese, c final- 
mente che ne ha in pronto un’ altra assai migliore della prima purche 
vog1ia estendersi un poco in fatto di salario.

Povero gonzo! non gli credere, altrimenti starai cambiando una ser- 
va ogni ąuindici giorni, sarai ruhato da tutte, dovrai reyalarc il sensale 
che te la propone, ed acąuisterai cattivissima fama in tutto il vieinato. 
Ycdctc, diranno, in un meseha cambiato tre scrve: dev’ essere proprio 
un capriccioso, uno che non sa comandare, che le fa morir di famę.

Ne vi crediate che per altra via abbiate miglior risultato.
Suppongo che stanco dei sensali, rogliate per mezzo delle famiglie 

che conoscete procurarvi una serva. Yostra moglie lo dira a D. Cateri- 
na, D. Caterina allazia, e lazia trovera una cognata della serva sua 
che si mette a senire per la prima \olta perche il marito sta ammalato 
c non pub faticare. Figuratevi ąuante raccomandazioni, ąuanti elogi, 
quanti panegirici. £  una femina d’ oro: si sacrifica per dare da mangia
re alla famiglia: non era nata a servire, perche suo padre era alabardie- 
re: la sera deve ritornar presto a casa, perche abita lontano c dee aver 
cura del marito: ha un bambino che poppa , e fin che non si divezza le 
dev' esser permesso di tenerlo eon se: insomma vuol esser trattata eon 
carita. Per farla breve, dopo pocili giorni comincia la stessa storia, che 
non si fida di salire e scendere tante volte al giorno le scalę , che non 
ha forza di cavar dal pozzo tant’ acqua, che la sera la rimandan troppo 
tardi, che il padrone e troppo sofistico sulla qualita e sul prezzo dei cibi, 
che essa fmalmente non era nata per servirc.

Naturalmente anchc questa serva va via: e agli altri dispiaceri si ag- 
giunge questa volta quello di sentir dire da D. Caterina e dalia zia: Vi 
avełe fatto scappare una gioia di femmina.

Al diavolo queste e simili gioie. Se la scrva e giovane, oltre ai peri- 
coli di casa, vai soggetto alle sue distrazioni fuor di casa. Se e vecchia, 
ti vedi sempre innanzi un ospedale ambulante, che si lagna di scialica , 
di reumi, di catarri, che non sente, non vcde, ha gli occhi come Lia, 
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il naso come la vecchia descritta dal Poliziano, si muove a stenlo: e in 
tanto ti senti dire : Alrneno te ne puoi fidare , le puoi lasciare loro in 
mano. Bella consolazione per chi \uol essere servito!

Se invece delle citladine prendete le serve di contado, 1 nuovi incon- 
venienti vengono ad aggiungersi ai gia detti. Ordinariamente le provin- 
ciali \engono in Napoli o per seguire V innamorato che e uscito nella 
leva, o per nascondere al proprio paese qualche accrescitivo. Neli’ uno 
o nellaltro modo che sia , eccovi un saggio di ció che accade eon una 
serva contadina.

Ditcle di portare un biglietto. Eccola pronta.
— Dove debbo andare?
— Sai la strada di Cliiaja?
— Imparatemi ed andro.
— Sai il largo di S. Ferdinando?
— Ditemi dov’ e, e Jo trovero.
— Sai la strada di Toledo?
— Domandero.
Lettor mio, non so se ayresti la pazienza di continuare un dialogo di 

tal genere. Per me, la via piu corta sarebbe di prendere il cappello c 
andar di persona a portare il biglietto.

I giorni che il suo amante soldato non e di guardia, e impossibile che 
la serva pensi a servirti. Deve andare necessariamente a ubriacarsi col 
vago, o aPoggio Reale, o al Yomero, o Fuorigrolta.

Se P amante parte di Napoli per andare di guarnigione altrove , sii 
certo di aver perduto la serva.

Per amor del cielo, se hai figli, non affidarli mai alla serva, di qua- 
lunąue efa o sesso che sieno. Mcglio aflidarli al diavolo.

ColEodierno progresso le serve hanno un incarico che anticamentc 
avevanole cameriere, alrneno nelle commedie. Ad esse V incarico del- 
P amorosa corrispondenza delle loro padroncine, e spesso spesso delle 
loro padrone! I regali piovono dal di fuori e dal di dentro, e spesso man- 
giano a due ganasce. In tal caso la serva diviene un membro di famb 
glia, immobilizzato per destinazione. Come mandar via una serva che 
tiene in petto i piu riposti segreti delle donnę?

Ma io non so giungere a comprendere come una donna possa fidarsi
i  Yed. la figura.
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di una sem , che pure e donna. Nei tempi antichi un augure al vederne 
un altro diflicilmente poteva trattener le risa, poiche yedeya in lui la 
stessa impostura che in se stesso riconosceva. Ed ora una donna, che 
piu di chiunąue altro dee conoscere fino a qual punto altri puó contare 
sulla femminile segretezza, non avra ritegno di affidare i propri segreti 
a un’ altra donna, e potrą credere che costei perda la natura donnesca?

Veramente 1* amore e cieco e le serve sono le gran birbe.

EMMANUELE ROCCO
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ALL’ ARTIC0L.0 DELL’ ARROTINO

5ENG0 accagionato in una lettera diretta da un associaio al mio 
amico de Bourcard di avere, nella descrizione dell’ arrotino, se- 
gnato colnome diMonti, quelprincipio di sonetlo « Ombreruotc 
cd arene » che si appartiene ad Orazio Caputo. Se V autore e 
sbagliato posso assicurare come sia stało tratto in inganno io, e 
forsę, prima di me, la persona assai dotta da cui tengo fin da 
tempo remotissimo il sonet to, assicurandomi esser di Monti. E co- 

60 me non era strano che vi fossero cose di Monti inedite, e come Gal
ica parte (cio che b piu) di tal leggiadro e robusto componimento ne Monti 
ne qualsiasi calente poeta, almeno a mia opinione, arrebbe potuto adontar- 
si, di leggieri si scorge esser facilissimo il caderin crrore.

Ora poi, affinche via meglio dimostri come non mi cadde menoma- 
mente in animo di ledere al santo dettato dell ius suum unicuiąue c co
me la coscienzasia la prima che abbiam di mira in quesla opera, ripeto 
qui inlero il sonetto, cheprende somiglianza dei tre orologi a pendolo a 
ruote ed a pohere; che e il seguente: [spero non essere stato ingannało 
anche in gueslo)
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Ombre ruote ed arene a passi lenti 
Atre, dure, minutę i di togliete,
In linee, in ferri, in atomi cadenti,
I moti, i corsi, i precipizi avete.

Ombre letali al viver mio nascenti,
Ruote crudeli che Feta struggete
Arene gravi a’ miseri viventi
La pena, il crucio e ’l peso mio voi siete!

Triplice morte occulta edace e trita
Che appresta ognora e manifestu e ingorda 
Lacci, stragi, perigli alla mia vita.

Qui m’ intima 1’orrore un’ ombra sorda,
Cieca la ruota il mio passaggio addita,
E pocą polve il mio morir ricorda!

Oltrea cio da buono speculatore, traendo partito da lutto, aggiungo 
eziandio talune nolizie favoriteci dal gentile associato sul Caputo , come 
le estraggo dalia lettera, non parendomi mica indegne della maggiore 
pubblicita, sia come piu gran testimonio di gloria per VA. sia come am- 
menda ad un errore imolontario, sia come gloria cittadina onde ciascu- 
no di noi debb' esser caldo, sia in ultimo per ricordar semprepiu a tani i 
otri da rento a tanti asini d'oro come la fortuna si direrla pazzamente 
eon gli umaili destini e

. . . .  Che se natura 
Regolasse i natali e dasse i regni 
A quei che solo e di regnar capace 
Forsę Arbace era Serse, e Serse Arbace.

Torniamo a noi.
« Oraziantonio Caputo , del comune di Corato , in prorincia di Bari, 

faceca il mestiere di ferraro ed era un celebre poeta, cio che non dece far 
marariglia perocche, arendo studiato lungo tempo e eon calore, non aren
do roluto abbracciar poi lo siato ecclesiastico, il padre sdegnato lo con- 
danno al martello, ed Oraziosi contento di quel mestiere, anziche segui- 
re una ingrata carriera.

« Intanto, quando ne arera il tempo, non lasciara di scrirere qual- 
che bella poesia e spccialmente quella sulla rita umana, a proposito di 
che eccori un aneddoto curiosissimo:

« Giunto in prorincia il poeta estemporaneo Malerangelis, un tal For- 
leo da Bisceglia, uomo doiło, il quale sapera a memoria i sonetli cli Ca-
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puto, ed era entusiasla per quello sulla vita umana colle dargli lo stes- 
so tema. Materangelis ebbe la bonta di ripetere allaparola il sonetto di 
Caputo (Tra noi ąuanti fac-simili del signor Materangelis!) Appena ter- 
minato , Forleo gli si awicino ed alVorecchio gli disse — Evviva il no- 
stro Caputo!— al che Materangelis rispose — Masę non si pub farme- 
glio (parata degna del piii abile schermitore).

« Tornando poi a due cersi mi e d’ uopo ripeterci che sono i due della 
prima guartina di altro sonetto dello stesso Caputo. Se dimandate i Co- 
ratini, uno per uno, vi diranno la medesima cosa, perche tal nome si ri- 
corda da tutti eon piacere, e guesto sonetto specialmente perche forma la 
gloria intera del paese. AU' uopo eccovi un altro aneddoto:

« Quando viveva Caputo le nostre procince erano sotto il dominio dei 
feudatari. U duca d' Andria, che d ominąć a anche Corato col titolo dimar- 
chese era circondato da per sonę istruite piuttosto (cosa assai rara a suc- 
cedere). Parlandosi un giorno di Caputo, gli cenne il desiderio di ce- 
derlo e di sentirlo. Venne percio appositamente in Corato, accompagnato 
da duesedicenti poeti (rovina di tutti i secoli!)  i guali per la slrada di- 
cecano al duca che sarebbe siato curioso di sentire a cantare un seguace 
di Bronie. Giunto in Corato, il duca spedi un messo a Caputo, incitan- 
dolo ad andar da lui. Caputo rawolse il grembiule di pelle alla cintu- 
ra e corse al duca, il guale appena lo intese improwisare , maracigliato 
di tanio genio, lo pręgo di coler entrare in contesa co suoi due poeti, dan- 
dogli alUoggetto il tema de’ tre orologi. Orazio scrisse subito quel bel so
netto, mentre i due contacano le sillabe suonando il tamburo sul naso 
(Quest’uso antichissimo e stato per altro seguito da lunga generazione 
di poeti). Stanco alfine d'aspeitare Caputo, ricolto al duca disse — Si
gnor e , io ho molto da farę alla bottega, e percio me ne rado , e eon un 
riso sardonico a' due: — Signori, oportet studuisse non studere! »

E queste notizie se piaceranno al pubblico sara la prima colta che non 
mi dolgo d' acere sbagliato.

E. COSSOVlCH.
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http://rcin.org.pl



.

• - -

http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



'i

F . P a t l l l l  d is . PP. inc.

IL CEN C IA l  U O L .0
p f . "7 y

http://rcin.org.pl



il Leopardi,

u°m° non nasce veslito: invito tutt’ i filosofi ed 
( § s r  economisti a meditar meco su questo altissimo e 

importante subbielto. L’ uomo adunque, innanzi 
Q) di essere abbandonato alle cure materne, e ab- 

bandonato a’cENCi. E questo, direm quasi, il pri
mo bisogno che senle 1’uomo non si tosto messo 
il capo in questo mondo, percominciare, secondo

Queiraffannoso e trafagliato sogno 
Che vita nomianio. 1

1 Cenci s’impossessano dell’uomo insin dal momento che vien fuora dal 
sen materno e non 1’ abbandonano mai piu, neanche ąuando lascia la 
łelice notte a’ parenti e agli amici per andare a dormirc Y eterno sonno.

i bambini sono abbandonali alle pezze, in cui si rawolgono eonie 
piccole mummie. Le pezze sono il primo tormento, la prima angustia, 

I. 14
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]a prima di quella interminabile schiera di grandi e piccole miserie, 
compagne inseparabili della vita umana. L’uomo futuro, il cittadino in 
erba, il candidato alla vita e strelto, pigiato, premuto, soffocato nelle 
pezzc bianche, ne’ topponcini, ne’pezzini, nelle fasce: egli e un batuf- 
lolo di panni che grida, succhia e fa colori naturali.

Fatto piu grandetto, cessa la prigione delle fasce e comincia la tiran— 
nia delle camicinc, del camiciolino, del gonnelliuo. Ecco beta di quei- 
1’allra torlurainfantile, acui 1’ imperio de’cenci sottopone 1’ uomo, vale a 
dire, la tortura delle falde, per le quali il bambino viene sostenuto dalie 
madri o dalie balie quando comincia a dar passi falsi.

Arriva poscia I’ eta in cni 1’uomo e consegnato di peso in mano ai 
sarti. Ma pria di toccare di questi despoti della moda e della loro classe 
in Napoli, nc piace tessere brevemente la storia del primo vestimento 
che indossa 1’uomo, la camicia. Formera questo un importante episodio 
della fisiologia del cenciaiuolo; di cui abbiamo tolto a parlare. Si sono 
scritte tantc belle cose sulla cravatta bianca, sulla calzetla di seta, e 
linanco sulla spilla, Iratto d'unione d’ogni acconcialura, che non dovra 
parer molto strano che io scarabocchi milensamente due ciance sulla 
camicia in un tempo in cui tutle le vive immaginazioni de’creatori della 
moda sono rivolte verso questi piccoli e fini tessuli di subalterno ve- 
stimenlo, Che si che la camicia debbe avere il suo poslo d’onore tra gli 
arlicoli di modę, anzi le si dovrebbe a rigore assegnare il primo poslo, 
sendo essa il primo vestilo che 1’uomo indossi. Yoglio -prender pero la 
cosa ab ovo, e schicchcrare (jualche cosarella di dottrina su quesla pu- 
dica Veslale.

La parola camicia viene dal latino o dalio spagnuolo cauia (lelto), 
perche, come sapete, e la sola cosa che si tiene addosso quando si va a 
lelto, tranne alcuni casi di eccezione. Non sapremmo dirvi da chi fu in- 
venlala, ma egli e certo che i Romani e i Greci non la conoscevano: 
era loro pero necessaria la frequenza de’bagni per nettarsi dalie im- 
mondizie che soglionsi apprendere a quelle parli del corpo pin spesso 
esposte al conlatto delbaria.

L’invenzione della Camicia par che debba rimoutare a’principi del 
decimoterzo secolo. Le prime camice furono di saio, e quelle che ser- 
vivano alla consacrazione de’re di Francia erano di seta aperte e guarni- 
te di cordoni. Parę che la camicia di lino non fosse ancora introdotta al
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400, perche sappiamo che sołtanto la moglie di Carlo Ul ne avea due 
di questa stoffa. Nel medio evo si chiamava camicia una specie di vesta 
di lino a maniehe corte.

Sotto Errico IV e sno figlio Luigi XIII di Francia la camicia divento im- 
porlante, e, laddove per lo innanzi la vita di ąuesto vestito era stata oscura 
e yergognosa, sotlo i raffines comincio a mostrarsi nel suo vero splen- 
dore. Ibellimbusti di que,tempi usavano di farlauscirfuori dal pourpoint 
(corpetto), tra quest'abito e Yhaut-dc-chaiisses (czhon\), formando cosi 
una specie di fascia ricca e a grandi sgonli sul basso del petto. Da que- 
slo tempo in poi, la camicia fu veduta a poco a poco affacciarsi sulle 
sommita del petto e ad ornarsi di eleganli gale di merletti, secondo che 
1’ occasione e 1’ uso richiedevano.

La camicia iimluppa, circonda, ricopre i misteri della bellezza o del- 
la brullezza corporale 5 essa e discreta come un’amica strettissima, eo
nie una compagna indivisibile  ̂ la sua maggiore o minore bianchczza vi 
dinota la posizione piii o meno felice delTindividuo che la porta. 11 ter- 
mometro e giuslo, esatto, e non isbaglia quasi mai. La linezza del suo 
tessuto e le gale onde la puossi abhellire costiluiscono poi Faristocrazia 
di questo vesiito.

I dirersi modi di porlare la goletta della camicia vi palesano il carat- 
lere, gii abiti e le consuele occupazioni degli indnidui. A mb d’ esem- 
pio, lo studente non porta mai la goletta piegata sulla cravatta, perche 
la sua camicia fa il servizio d’ una settimana : 1’ awocato e il medico 
portano la goletta alfa e hen insaldala: 1’ artista la porta rovesciata sul- 
1’orlo d’una piccola crayatta nera: 1’uomo d’affari, 1’impiegato, il diplo- 
matico, e quasi tulta la nobilta portano la goletta distaccata (faux cols) 
piccola, tonda e ugualissima-, e finalmente il rnilitare, vestito alla civi— 
le, di rado si vede eon la goletta sporgente.

Oggidi la camicia varia di moda come la vesle; la sua importanza e 
giunla a tale che semhra aver voluto gareggiare eon 1’importanza della 
crayatta bianca. Come questa, la camicia ba avuto i suoi fautori e i suoi 
awersarij ha subito le piu atroci rWoluzioni della elfemeride moda, ma 
in oggi la pub dirsi alFapogeo della sua gloria, nel punto piu luminoso 
della sua carriera. Oggidi le maniche da cui pendono due grossi botto- 
ni, rivelano lutto il genio delle cucitrici e il loro amore verso questa 
parte importante del vestimento.
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Ma a bastanza ci occupammo di questa modesla figlia delTindigenza 
e del pudore, la cui fattura e abbandonata esc!usivamenle al del)il ses- 
so. Slanciamoci ora a toccare le sommita artistiche che rivestano di 
giubbe e di calzoni i fjgliuoli di Adamo. Che cosa e la donna senza i 
sani? Che cosa e 1’uomo senza la mano portentosa che il vesle? Non 
osiam definirli, che troppo umiliante sarebbe ogni, benche larvata, de- 
finizione.

In Napoli, vi sono sarti di ogni abilita, per ogni siato e condizione : 
vi son di quelli che abitano sontuosi appartamenti e di cjuelli che si ac- 
comodano in anguste botteghe e che riuniscono al tempo stesso diverse 
industrie. Nominiamo eon rispetto, nella classe aristocralica de’ sarti, 
i signori Lennon, Plassenel, Cascimassimo ec. ec. i quali han raggiun- 
to la perfezione e 1’ altezza del genio, Londra e Parigi s’ inchinano reve- 
renti innanzi a questi colossi delTago, a questi Michelangeli del sopra- 
bito.

Ma a flanco di queste glorie, dobbiamo porrealtre piii modeste, ma 
non meno celebri, intendiam parlare di que’ proprielari di slabilinicnti 
dove si vendono vestiti confezionati, come dicono coloro che hanno 
sempre il mele e lo zucchero francese in bocca. Si, signori, in questo 
secolo in cni non si arna di perder tempo, in cui tutto e celeriia febbri- 
le, velocita di vapore, in questo secolo in cui le distanze spariscono e 
non rappresentano che punti matematici, non si vuol piii aspettare che 
un sarto ti porti un abito dopo un mese dal tempo che ti prese la mi su
ra. Tu corri, un bel matlino da Tesorone o da Pacilio, ed esci di la ve- 
stito come per incanto, e, quel che e piii sorprendente, veslito cosi 
attillalo come se gli abiti fossero slati tagliati e cucili addosso aila tua 
persona. Senza parlare di quella sensibilissima economia che si fa, non 
pur di tempo, ma di danaro, perocheuna giubba, un paio di calzoni, 
un corpetto ti costa presso a poco la meta di quel che li sarebbe coslato 
sel’avessi fatto farę al tuo sarto parigino, siciliano o tedesco.

una curiosa osservazione a farę, che al presente i sarti, i calzolai, 
i cappellari ed altra gente di simiglianti mestieri hanno ad essere pari- 
gini, siciliani o tedeschi. Che la moda richiegga da lungo tempo le cose 
e le persono di Francia percie che risguarda il vestire e il cucinare, i; 
noto e stabililo; in questo la Francia si gode a buon dritto la suprema- 
zia, e nessuna nazione al mondo ha mai preteso di contraslargliela. In
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fatto di cuffie e di pasticcetti la Francia ha il primato, e buon pro le 
faccia !

Ma tornando agli opifici di vestiti belli e fatti o confezionahi, se vi gar- 
ba, ne abbiamo al presente parecchi in Napoli, e piii ne avremo, non 
ostante la guerra cbe fanno ad essi tutfi sard. Ma cbe vo!ete, signori 
miei? Persuadetcvi che il denaro e denaro, e il tempo e tempo; e cbiun- 
que risolvc il gran problema di economizzare 1’ uno e 1’ altro rende un 
gran senigio alla societa.

Non si creda per altro cbe rintroduzione di quesli stabilimenti di abiti 
fatti sia nuovo e recente nella nostra capilale. Da mollissimi anni noi 
avevamo ed abbiamo un gran nu mero di botteghe nella strada de’ Guan- 
tai, al vicoTravaccari (volgarmente detto vico de’ Baraccari) 1 e alla stra
da Medina. Gl’ industriosi proprietari di queste botteghe non affetlano 
lusso e magnilicenza, perche il loro modesto guadagno deriva in gran 
parte dal basso popolo e dal medio ceto: barbieri, tessitori, calzettai, 
calzolai, lustrastivali, banderai, tintori, farinai, beccai, trippaiuoli, piz- 
zicagnoli, fruttaiuoli, drogbieri, muratori, imbianchini, inagnani, raniai 
ed altre mille specie di costoro che esercitano arii mcccaniche, come 
eziandio studenli, impiegatucci, pittori, flebotomisti, esattori, ed altri 
mollissimi vengono a rifornirsi di vestimenti in queste botteghe a prezzi 
discreti e ragionevoli. Attraversate il vico Travaccari o la strada di Fon-

11 ba rra cca ri han lor botteghe disposte in via delCastello, e precisamente lun- 
ghesso la strada Medina, e G uantai n u ov i. Vendono eglino non pure roba adoperata > 
ma nuova eziandio, e taIvoIta~se ne lrovadi buona. II celo non agiato nfeassolufa- 
menie sprowisto ha quivi onde prowedere convencvoImenle al suo bisogno, e So 
grossolano e il lavore vien compensato dal comodo. Talvolta vi si trovano anche 
abili lali che ogni geutiluomo puó yalersene per uso ordinario, ąuando eleganza 
non \i ricerchi ne preeisione.

E, nolisi bene, noi qui non deffiniamo altro che i baraccari quali s' intendono 
generalmenle, perche in Napoli, ove nulla manca ai bisogno al comodo ed al lusso t 
da qualche anuo a questa parte si son posli de’magazzini ove yendesi roba a nuovo 
bella e cucita, si che non occorre altro che adatlarsela in dosso; la quale non 
pure e di buona qualita, ma anche di una certa eleganza abbenche veggasi dispo- 
sta allo stesso modo di quella de1 baraccari propriamenti delti.

Nulla diciamo poi, degli splendidi emagniflci magazzini sili nelle strade prin- 
cipali della capitale, messi sul gusto delle nazioni piu incivilite, e eon lusso ve- 
ramente asiatico, ove lutto si rilrova cbe faccia al bisogno, alla piu squisila ele
ganza congiunto. (N o ta  dell’ e d i ł . )
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tana Medina e vcdrete a dritta e a manca sospesi e pendenti sulle bot- 
teghe calzoni, giubbe, mantelli, ferraiuoli, corpetti, giacche di ogni d i- 
mensione, di ogni misura, di ogni qualita. E se andate a dimandare un 
soprabito, il negoziante trarra da lino stipo enorme un enorme cassetta, 
e schierera a’vostri sguardi un batuffolo di soprabiti; ve n’e un cenli- 
naio; scegliete: la voslra scelta palesera il vostro siato, la posizione so- 
ciale clie occupate, le vosfre tendenze, la roslra eta, il voslro gusto.

Ci e una scala graduala di \enditori di yesiimenli, da Tesorone (ino 
aH’aml)ulante vendilore di robę \ecchic, di cui offriamo l’ immagine ai 
noslri lettori eon la ligurina che accompagna ąuesto articolo. Yedele- 
lo-sovra un braccio ci slringe tulta la sua merce, il suo capilale^ e 
neH’allra mano tiene aperli e ritti vari cucchiai ed altri utensili di sta- 
gno per cucina, oggetli di li bero scambio che ei da per qualche panno 
yeccbio e sdrucito. 1 Nella slrada Fonlana Medina vedesi ancora la 
penultima espressione dell’industria di vestiti, vale a dire Ie renditrici di 
robę vecchie. (Jueste industriose danno la mano alTuItirno anello della 
graduazione di cjucsla industria, che e per lo appunto il Cenciaiuolo.

Pochi giorni fa Stelli quasi un’ ora a contemplar questo rispeltabile 
induslrioso che cammina mezzo mondo per procacciarsi Tobolo quoti- 
diano: la sua merce e un po di sapone c aUjuanti lupini, e taholta e- 
ziandio un pugno di carrubbe, Egli non vendc la sua mercanzia, ma la 
da bensi in iscambio di pochi cenci vecchi e logori. Vedetelo: sospesa 
a un braccio ei recasi la cesta che deve raccogliere gli stracci, e appe- 
so alTaliro il paniere in cui conlengonsi gli oggelti che ei dcve spac- 
ciarc. Tra gli oggelti che ii cenciaiuolo prende in cambio della sua 
merce notansi anche taholta vecchie masserizie di casa, tra le quali 
antiebe dipinture e quadri di un merito molto ambiguo e dubbioso.

Non vi e strada romita e solitaria che sia, nella quale il cenciaiuolo 
non faecia udire la sua voce raucae slanca pronunziando alla dislesa la 
parola sa p on e . I fanciulletti del popolo, i furbi monelli gli corrono die— 
tro offrendo chi un avanzo succido di moccichino, chi un lembo di grem- 
biale, chi un canavaccio di mille colori, clii uno straccio di pezza-, e tutti 
Yogliono i lupini, le carrubbe e i p a s lo r e ll i , cioe bambocci di creta che 
si pongono nel Natale su i presepi  ̂ e questi bambocci sono la merce

1 Vedi la figura.
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principale cli’ ei pone in commercio. 1 11 cenciaiuolo ha davvero una se
ria faccenda per le mani. quando ha da contentare parecchi di que’ dia- 
voletti ghioltoncelli i quali non sono mai soddisfatti della porzione che 
da loro 1’onesto industrioso. Le donnę poi gli offrono cenci piu sani, pin 
bianehi e piu fuli, e dimandano in compcnso un buon cartoccio di sa- 
pone pel bucato. U cenciaiuolo, comeche di naturale łlemmalico c poco 
espansivo, ha nonpertanto sempre garbatezza e riguardi per le donnę, 
cui non manca di dir talvolla un motto di galanteria, e si fa lecito puran- 
clie non poche volte di stringer la mano a qualche helia lavandaia o 
stiratrice, nel porgerle il cartoccio di sapone. L’ho veduto anche rega- 
lar graziosamente un pastorello o un dieci lupini a qualche povero mo- 
nello che non avea neanche la propria camicia da dargli per cencio.

Tra le tanie innumerevoli piccole industrie delle vasti capitali, quella 
del cenciaiuolo e la piu innocente. la piu disinteressata e la piu popola- 
re. Egli non mira intrinsecamente al valor delle merci che gli si danno 
in cambio de’suoi lupini e delle sue carrubbe : ogni maniera di cencio fa 
al suo caso-, ogni qualsiasi frastaglia aumenta la massa del suo capi tale 
a due grana il rotolo: egli non bada ne a’colori ne alla (inezza de’tessuti 
che stiva nellasua cesta. La fanciullaglia che gli si accosta per barattar 
eon lui, si parte sempre contenta del cambio ricevuto, Iranne che si tro- 
vi tra que’tristanzuoli qualcuno piu seccante, piu lecconcello che gli va 
ilietro lunga pezza, chiedendo due altri lupini o un allro bamboccio. 11 
cenciaiuolo scevera la sera i cenci che gli si sono dati nel corso del gior- 
no, scompartisce la lela dalia mussolina, e fa tante sezioni per quanle 
sono le direrse qualila di tessuti capitategli. Ma tali scompartimenti e 
sezioni nulla gli frutlano di piu, imperciocche il suo capitale vien consi- 
derato in quantila e non in qualita.

11 cenciaiuolo gitta il primo elemento della cirilta delle nazioni: sen- 
za la sua industria non potrebbero esserci que’tanti magazzini in cui si 
fa spaccio di quella pallida (iglia del progresso, la carta. Dalia cesta del 
cenciaiuolo nascono, come la farfalla dal bruco, que’sommi volurai dove 
sta scritta la storia de’popoli, e dove 1’ ingegno delfuomo ha lissato i 
suoi maravigliosi e altissimi voli.

L’andatura del cenciaiuolo e leuta e pensosa: raramente egli ride, 
raramenle si mischia al gaudio delle feste popolari. La sua vita e trisla

1 Vedi la figura.
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e solilaria. Benche ignaro deU’alla missione che la societa gli alłida, e- 
gli ne sente per islinto l’importanza, ed e pero il pin grave e malinconi- 
co di tutt’ i mgabondi induslriosi.

II cenciaiuolo e il vero cinico della nostra societa: egli guarda eon oe- 
chio indifferente e spregiatore i be’palagi de’ signori, le' seriche cortine 
de’balconi, i fastosi damaschi ei magnifici tessuti dehnagazzini di moda: 
conlempla eon ischerno la seta e il raso onde si covrono le danie del gran 
mondo, e grida eon ironia: Chi tene i pczze: upasturiello ! Con qnesle 
parole egli intende dire •, o voi che possedete seta ed oro, voi non siete 
ehe crela e cenere 1 owero ei pronunzia il suo motto dileggiatore sapo 
(sapone) col quale significa a’vanitosi del secolo come ogni cosa helia e 
sontuosa dovra pure alla fine ridursi in miscri cenci da scambiarsi con 
poco sapone. Alcimi pretendono, e forsę non senza qualche fondamento 
di ragione. che quando il cenciaiuolo la udire la prolungata parola sapo- 
ne, egli intenda Y Omnia vanilas mnitatum, cioe che tutto non e che 
bocce di sapone, le quali andate in aria, risplendono di tariti gai e bril
lant! colori, e che poscia un lievissimo sotfio annienta e riduce a misera 
goccia d’ acqua.

FRANCESCO MASTRIANI
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Tutti comegnon qui d’ ogni porse.
Dantb.

un’opcra come ąuesla , scritla piu per lo straniero che pei 
napolitani, non dcve certamente andar dimenticata una bre- 
ve narrazione di Castellammare, de’ suoi costumi e della vita 
cheivi si mena nella stagione esliva; nel quale tempo napo
tkani, provinciali e stranieri si recano in quella citta per go- 
dere di un aere piu fresco, per bere Ie acque minerali che 
cola sorgono e finalmente per la consuetudine o quasi direi 

mania di correr dietro alla moda; la quale impone che de’ mesi dell’an- 
no se ne abbiano a passar quatlro solamente in Napoli e otto girando- 
lando per le sue vicinanze e suoi contorni. E pero questa legislatrice 
capricciosa esige che ne’ mesi di marżo, aprile e maggio si vada sul Yo- 
mero, sull’ Arenella o in altri siti elevati vicino a questi; in giugno, lu- 
glio , agosto e meta di settembre a Castellammare, Sorrento, o piu Jun
gi ancora, verso la costiera di Amalfi; e in tutto il mese di ottobre aPor- 

I. 15
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tici o Resina, donde si ritorna dopo aver mangialoil gaUinaccio e la co- 
peta nel giorno di S. Martino.

Qualunque straniero arriva in Napoli, venga per affari o per diletto, 
non manca mai di farę la sua gita a Castellammare e di la passare a Sor
rento , per godere, piii di ogni altro, della deliziosissima via che mena 
alla patria dello sventurato cantor di Goffredo , e che offre allo sguardo 
del passaggiero un continuato spettacolo di tan te svariate e pittoreschc 
vedute. E se per lo passato tre ore di faticoso yiaggio in carrozza , un 
nembo di polverc e l’ardore del sole non rattenevano lo straniero dal cor- 
rere fino a Castellammare , non e a dire di quanto ne sia aumentato il 
concorso, ora che vi si puó giungere in meno di un’ora per la piii helia 
strada a rotaie di ferro, tracciata in mezzo a deliziosi casini, a ubertosi 
orli e ridenti \illaggi, che fuggendo rapidamente 1’ un dopo 1’ altro da 
un lato, ti lasciano dali’ opposto la grata vista del marę e della pittoresca 
costa che sempre ti accompagna. Ora dunque che Castellammare si e 
piu levata in grido presso di noi e dello straniero per 1’ameno cammino 
di ferro , per le fresche aurę , per le acque mincrali, pe’ suoi bagni a 
marę e pei suoi asini, crederei farle il piii gran torto se non ne dessi un 
breve cenno in questa opera , il cui scopo si e quello sempre di svelare, 
eon V aiuto della storia o della tradizione , la origine di quegli usi e co- 
stumi che si rendono affatto caralteristici in quesla piii helia parte della 
penisola.

E per cominciare dal principio , comc suoi dirsi, senzaqui sciorinar- 
vi un trattato di geografia fisico-politico-statistica di Castellammare , e 
senza rompermi il capo a discutere eon gli archeologi su la origine del- 
1’ antica Stabia , accenneró brevemente che sulle rovine di questa eilfa 
e stata fondata la moderna Castellammare; la quale, per quanto ne dice 
qualche scrittore moderno , ritiene questo nome da un castello costruito 
a’ tempi di Carlo I d’ Angio prossimo al marę; e Castellammare non 
a consemta altra eredila dalia sua vecchia mądre Stabia che 1’ antico 
porto , qualche avanzo dell’ anfiteatro nel luogo dettoora Yarano e i ru- 
deri di un ginnasio presso 1’ osleria del lapillo.

Diro che Castellammare a pure avuto i suoi uomini illustri fra i ve- 
scovi e Magistra t i; e che oggi vi son tutti negozianti e speculatori, la piii 
brava genie del mondo, chepensano a rendersi illustri col lustro del
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l oro che guadagnano e che e il frutto de’ loro onesti traifichi e delle loro 
ponderate speculazioni sul cotone, granone , grano , sulla robhia, su le 
pastę e pełli lavorate, e su tessuti di lana, cotone o filo.

Dirb che e popolata di circa20 mila anime,e queste anime si aumen- 
tano di molto ne’mesi di esta; che i Castellonici sono gentili, buoni, cor- 
diali, onesti; che anno un seminario, delle scuole comunali, un conser- 
vatorio per le orfane , un ospedale civile ed un altro militare.

Diro pure che Castellammare a un cantiere stabilito da Re Ferdinan- 
do I, fin dai primi anni del suo regno, e che dal 1841 in poi e stato am- 
pJiato da Ferdinando II, eon farvi aggregare il cantiere mercantile ed 
aggiungendo nelfantico un nuovo scalo per costruzioni di Yascelli e 
fregate, una macchina a vapore per animare i torni e le fucine , un’ al- 
tra macchina per la pruova delle catene di ferro e molti allri magaz- 
zini; per modo che oggi e il primo arsenale del regno, e tale da far 
invidia a quelli di molte nazioni di Europa. In essosono stati costruiti la 
maggior parte de’ noslri lęgni da guerra, e non a guari furono vara- 
te quattro fregate a \apore, mentre ora si altende alła costruzione di un 
vascello.

Diro . . . diro infine che Castellammare e cełebre per 1’aria , per le 
acque minerali, per le eccellenti giuncate e ricotte, per le ottime gal- 
letle 1, e per la gran quantita di asini e ciucciari 2.

Se poi a qualcuno non bastassero le pochenotizie che ó datę,potrebbe 
Ieggere il Yiaggio cla Napali a Castellammare del chiaro sig. Giuseppe 
del Re, ove ne trovera a dovizie. — A me resta ancora a dire di molte 
altre cose sugli usi di questo paese.

Pel villeggiante di Castellammare andar alle acque il mattino e una 
occupazione , un affare , un obbligo o , direi quasi, un dovere. La sera 
al caffe vi sentirete dimandare da tutti: — Domani andrete a prendere 
le acque?— Non mancate domani alle acque.— Ci vedremo alle acque. — 
E, yogliate o non vogliate, abbiate o pur no il desiderio di andaryi, do- 
vrete levarvi dal lctlo di buonissima ora per non mancare alle acque.

Eccoci dunque alle acque.
Qual varieta , qual movimcnto in quel recinto che diletta ed aflligge,
1 — Ciambelle , barchiglie.
2 — CouduLtori di asini.
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clie offre uno spettacolo misto di allegria e di Iristezza! Vecclii e giova- 
ni, uomini e donnę , belle e brutte , ricchi e poveri, nobili e plebei, 
ammalati e sani, tutti vanno alle acque. Chiunąue non e Castellonico 
deve pagare la sua entrata nello stabilimento , beva o pur no, eon due 
grana.

Oh , ąuanti acquaiuoli * !! . .  Che brutte figurę ! ! .  . Che visi palli- 
d i ! . .  Che fisonomie sparute ! .  . .

Vedi la quella giovanetta ?... Ella e tutta intenta a curare sua mądre, 
la quale, sedula sopra un banco di pietra , debole , pallida e stecchila, 
tenta riacquistare la sanita bevendo la lonica acqua ferrata del poz- 
zillo.

Guarda quell' uomo dal ventre gonfio che passeggia, eon un grosso 
biccliiere pieno della catarlita e dioretica acqua media in una mano , e 
delle ciambellette nelbaltra. Egli spera cosi far scemare 1’ idropica sua 
epa -  croia; e , diventando snello e mingherlino , rendersi piii gradito 
agli occhi della sua Dulcinea.

Ma chi e quel giovane biondo da’ mustacchi volti alFinsu, che tulto si 
dondola e si pavoneggia presso quel gruppo di fanciulle sedute albom- 
bra degli alberi? fi forsę un ammalato?... Oibo!. Egli non manca mai 
di andare alle acaue il mattino, non perche il suo fisico ne senta il bi- 
sogno , ma perche la convicne una quantita di belle giovanelte, lc quali 
sarebbero desolate di non trovarvelo , per ridere alle costui facezie ai 
suoi motti arguti o forsę alle sue spalle. Egli e uno di quegli odierni 
lions che corrono dovunque e molta gente, piii per farsi osservare ed 
ammirare, che per ammirare ed osservare!... E quando da un lato veg- 
go costui, dall’allro scorgo unuomo in su'quarant’anni, gracile, debole, 
sparuto eon un bicchiere colmo di acqua -  sulfurea -  ferrata atto a gua- 
rirgli un erpete che gli a preso il mento ; e , bevendo bevendo, guarda 
eon occliio di commiserazione quel giovane bellimbusto , e parę gli di- 
cesse : — Giovinotto, venli anni or sono anche io era vispo e gaio co- 
me te , ma ora... guarda a che mi a ridotto una sregolata e tempestosa 
gioventii! . .  .

Oltre alle acque che sono nello stabilimento vi elastomatica e dioreti
ca acqua acetosella, che e acidetta anzichc no; e la terribile acqua del mti- i

i — Nonie dato da’ Castelloniei a que’ che yengono a farę la cura delle acque.
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raglione , della quale vi sono depazzi clie ne bevono ne bevono ne be-
vono , fino a che...........Basta!... sul merito diciascuna di queste acque
potrebbesi dire eon Dulcamara, che

muove i paralitici ,
Spedisce gli apoplclici ,
Gli asmaiici, gli asfitici ,
Gr isterici, i diabetici ;
Guarisce timpanitidi,
E scrofole e rachitidi ,
E fiu il mai di fegato 
Che in moda diyentó.

Ma lasciamo stare le acąue, che gia parmi di averne bevute tante da 
sentirmi quasi idropico; e invece inforchiamo gli arcioni di qualche pa- 
cifico somaro , per andare sopra Monte -  Coppola.

E questa la pi u bella passeggiata che il raattino far si possa in Castel- 
lammare, dappoiche si va sempre alEombra di fronzuti e spessi alberi, 
che ti fanno godere di una grata e leggera brezza sino alla cima del 
monte.

Per salirvi bisogna prendere un asinello.
Non si tosto chiarno un ciucciaro, eccomi assediato, circondato e qua- 

si pestato da ciuchi e da conduttori di asini.
Finalmente mi trovo montato sopra uno di quegli asinelli senza saper 

come, ed accompagnato da mille ah! .. ah! .. ah! .. per ridestare nella 
mia bestia quel vigore che piii non e o per mancanza di vitto o per la 
troppa fatica, lascio di galoppo la piazza del Quartuccio, perseguitato dal 
mio ciucciaro, per salire sul monte; mentre gli altri asinai si fanno tra 
loro un grazioso scambio di cortesie non udite mai, per la preda del pas- 
saggiero perduta, gridando la croce addosso al fortunato che s’impadro- 
ni della mia persona per farmi ballare sulla sua bestia a riscliio del mio 
povero collo.

Ma giunti alla salita del monte V asinello rilenta il passo, quasi per 
darli 1’agio di ossemre le pittoresche bellezze di quella via si amena; 
ed allora

O voi che in bocca il sigaro tenete,
Fumando in ogni tempo e in ogni loco,
Deh!
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cavatelo fuori dalie vostre saccocce, ed accendetelo; che in fede mia non 
vi a\rh mai dato tanto gusto, quanto il fumarlo in quel sito, a quell’ora, 
e procedendo eon qnel passo lardo ed equabile della piii paziente bestia 
del mondo.

Intanto, lungo il cammino, vi faro conoscere un poco il ciucciaro.
II ciucciaro!.. Egli e quel giovane che corre sempre dietro il suo so- 

marello, armata la mano da una bacchettina per fargli sentire la forza del 
suo comando, ed al quale parła col piu laconico linguaggio. Un ah! sec- 
co ed un ih ! prolungato bastano per awiare o far fermare 1’asino; ser- 
vendosi della bacchettina nel crescendo del trotto o del galoppo.

II ciucciaro, dalfalba fino a notte, non fa che accompagnare sempre il 
suo somarello, salendo e sccndendo monti, girandolando per Castellain- 
mare o per quei pacselli circostanti, covrendosi di polvere, bruciandosi ał 
sole, bagnandosi alla pioggia, a seconda della volonta de’passaggieri; c 
sta sempre pronto a correre come se allora uscisse di casa, altrimenti 
Yerrebbe ingiuriato, maltrattato, e forsę forsę gli tocchcrebbe pure qual- 
che bastonata. Ma non e questo mai il motivo che spinge ad alzare il ba- 
stonc contro di lui, perche, essendo siffatto modo di vivere diyenuto una 
consuetudine, egli corre anche piu del suo ciuccio.

Quando poi si ritira trafelato , pieno di polvere c grondante sudore, 
trova nclla stalla la sua camera da letto, ove la paglia fa le veci di un 
sofllcc materasso; e gittato su la stessa, riposa per tre o quattro ore le 
stanche membra dalie durate fatiche del giorno.

Vi sono pure de’ conduttori di somarelli che menano una vita meno 
penosa e meno faticata; quclli, cioe, che sono pagati a mese da qualche 
signorc, il quale, prendendo in alfitto il somaro, vuole ancora la sua gni
da. Allora bisogna \edere il ciucciaro! tutto vestito bianco, eon un faz- 
zoletto di seta nera fermato al colloda un gran nodo, le cui punte svolaz- 
zano in balia del vcnto, ed incapo una paglia piena di nastri di vari co- 
lori parimente di seta. Vcstito a quel modo egli divenla il fashionablc il 
lion de’ ciucciari, desta l’invidia dei suoi compagni c 1’ amore di luttc le 
vispe contadinotte del paese e de’ conlorni.

II ciucciaro e allegro, li fa ridere eon le sue facezie, canta le canzoni 
jjopolari se vuoi, e a qucsto modo si catliva la benevolenza dei passag- 
gieri, affinche la mancia per comprarsi i maccheroni, come essi dicono, 
non sia tanto avara.

118 CASTELLAMMARE

http://rcin.org.pl



CASTELLAMMARE 110

II ciucciaro capisce il francese evi risponde nello stesso idioma, e cin- 
gnetta anclic un pocliino 1’inglese. Egli non fa clie \antare la velocita dei 
suoi asinelli, a ciascuno de’ quali a imposto un nome, come a dirc Baro- 
ne, Ciccillo, Coviello, Rafaniello, Cocozziello o altro piu bizzarro anco- 
ra; ma io 6 sempre trovato migliore per il moto queU’asino ehe e di piu 
brutta apparenza e che meno viene stimato dal ciucciaro.

Costui, come la formica, lavora nclla State e prowede pel verno.
In effetti egli mette da parte per la fredda stagione quel tantoche pub 

nel suo salvadanaio, per non essere obbligato nelle gelide orc mattuti- 
ne di andare a caricar legną in su lc monlagne, eon la quale fatica vivc 
allora che Castellammare non offre alcun guadagno per se e pel suo asi- 
nello, che il piu delle volte vcndc nel \erno, comprandone altro la 
prossima stagione estiva, se pur lo stato di sue finanzc non gliel vieta 
affatto . Ma prima di giungere a metter da parte una trentina di ducati 
quanta fatica non deve egli spendere ! quanta polvcre non deve ingoia- 
re ! quanto sudore spargere!

II punto di riunione de’ ciuchi c de’ loro conduttori 6 la piazza del 
Quartuccio, donde muo\ono per riunirsi alla stazione della strada a ro- 
taie di ferro ogni volta che giunge il convoglio da Napoli, e quindi, se 
non anno avuto fortuna nel trovar passaggieri, ritornano al loro posto. 
Di la poi se si addanno di qualche straniero , di lontano cominciano a 
chiamare, a salutare 1 e ad invitarlo a montare a ciuccio: e, awicinando- 
si a lui, tanto lo stringono e lo circondano che a stento egli pub liberar- 
si da quelI’ intricato Jaberinto asinesco.

Ma eccoci arrivati in cima al Monte Coppola!

Questa collina ritiene sifiatlo nome da un palazzo de’ Conti Coppola, 
che trovasi quasi a pie della stessa.

Giunti lassu, che bello spettacolo ti si para innanzi agli occhi! Quale 
incantevole panorama!... Napoli, il monte Yesuvio, Torre dell’ Annun- 
ziata, Pompei si scorgono a mano a mano rimpetto a questa montagna. 
Alle sue falde poi stanno Castellammare. Qui si sana 2 ed altri luoghi 
circostanti; e in mezzo al marę vedi 1’ isolelta o scoglio di Rcvigliano 1 2

1 Vedi la figura.
2 II palagio di Casasana, ed ora Quisisana, fu fondalo da re CarloII , a memoria 

di essersi iviguaritodaunamalatlia; efu poiamplialoda re Kobcrloper Ja slessa ragione.
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eon la sua piccola torre, che trovasi poco discosto dal lido. Tutti ąucsli 
paesi chiudono quel marę silimpido e si cristallino, in cui riflettendosi 
il nostro azzurro e sereno cięło compongono il piii bel quadro che la 
natura abbia potuto creare, e che e dato a noi solamente di possedere 
in questa piu bella parte delTItalia.

Mentre dolcemente ivi ti riposi, vedi di lontano avanzarsi dalia parte 
di Napoli, su due nere linee parallelle che si prolungano e si perdono 
alla yista nell’abitato, una cosa che cammina e che sembra assomigliarsi 
per la forma quasi ad uno di quei vermi detti millepiedi; ma che poi ri- 
conoscerai per il convoglio della strada a rotaie di ferro...

Tora intanto avanza, ed e mestieri di scendere a Castellammare per 
prendere un bagno.

II bagno a marę e un altro dovere imposto dalia villeggiatura di Ca
stellammare, e non se ne puó farę a meno. Avrai un bel dire Ie tue ra- 
gioni di non voler farę il bagno , saranno credu te scuse, pretesti, e li 
terranno in conto di uomo da non comprcnderc che cosa s’ intenda il 
vivere in Castellammare se non ti bagni. Infine, sia per compiacenza o 
per buona volonta, bisogna tuffarsi nel marę ; ove, se avrai la fortuna 
di capitare qualche amico che gli frulla un po’il capo, li assicuro che ti fara 
passar qucl tempo eon gran diletto, gettando te eon la faccia nell’ acqua 
e nella rena o gettandoti arena ed acqua in faccia ; senza tener conto di 
mille emille altri scherzi di cui potrai esser vittima, se non li mostrerai 
saldo e capace di commettere anche a tua volta qualche diayoleria.

Dopo del bagno viene il pranzo, e dalia tavo!a si passa poi al letlo , 
per abbreviare quelle ore noiose che precedono il tramonto, e durante 
le quali uno non sa che farsene.

Destatosi bisogna andare verso la bella e ridente strada che mena a 
Vico-Equense ed alla patria dello immortale Torquato, a quella incante- 
vole Sorrento ove tutto ispira poesia, sentimento e volutta.

Ne sono queste le sole gite che offre Castellammare; dappoiche po
trai andare a visitare Gragnano che tanto nome a Ievato di se pel suo 
vino e per le molte fabbriche di maccheroni; potrai recarti pure a Let- 
tert per vedere il suo castello, o a Scansano abbondante di allegre e vi- 
spe fanciulle, o in altri luoghi e paeselli circostanli non meno dilette- 
voli degli altri.
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Si prendono dunque degli asini, perclie in Castellammare i ciucci fan- 
no le vcci delle citładine1 e de’ cavalli da sella, benclie di questi pure 
se nc trovino facilmente; e, se non vuoi andare fuori del paese, passeg- 
giando per la strada dclla marina che in qiieH'ora e affollatissima, potrai 
ammirareda qucl luogo le bellezze di un tramonto di sole, che ciparreb- 
be inverosimile se lo vedessimo dipinto su ąualche tela. E pure nulla e 
piii vero di quei vivaci e sfumati colori che si pcrdono e si confondono 
nel vasto orizzonte che ti si para innanzi agli occlii, e quei mille scherzi 
di tan te vaghe nuvolctte che or si forraano como una massa di candida 
neve, or disposte in ordine circolare in guisa di una corona o aureola il- 
luminata da’ risplendenti e caldi raggi del cadcnte astro del giorno ; ta- 
lora riunite insieme e come una lunga striscia dorata che si va a perdere 
nel fumo del noslro Yesuvio che tien sempre acceso il suo fuoco , e tal 
altra in mille e mille svariate formę rivestono il nostro bel cielo in quel 
l’ora in cui il sole s’invola a’ nostri sguardi.

Ritornando a casa dopo questa gita avrai a mała pena il tempo di spol- 
verarti e pulirti, perclie Tora di andare al cafle b giunta, ed ivi le perso
nę piu distinte delbalta societa non ricusano il loro posto alb aria aper- 
ta... Ma a quale cafle si deve andare? mi chiedera chi non b mai stato a 
Castellammare.—Al cafle di Europa,che sta sotto la locanda delYantica 
Stabia alla strada della marina, al cafle di bon-ton.

Ivi troverai seduti vecchi, giovani, uomini, donnę, il nobile altero ed 
il ricco speculatore, 1’awocato e 1’artista, il soldato ed il prete, che tutti 
confusamente stanno a chiacchierare ed a discuterc, awolli in una 
nebbia di fumo de’ sigarri.

E frattanto che ognuno perde il suo tempo, vcngono una dopo 1’altra 
a cantare e sonare la innanzi varie compagnie di giroraghi-pseudi-ar- 
tisli indigeni, i quali immancabilmente canleranno la melodiosa canzo- 
ne di Luisella, la patetica Carolina, la sentimentale Stella de]VAremlla 
eon le altre piu gaie canzoni del nostro popolo. Oltre a cio ogni anno si 
trova qualcbe altro sonatorc o cantore straordinariamente venuto da 
Napoli eon 1’organetto o eon altri strumenti, perclie sono certi di guada- 
gnar inollo in Castellammare.

N6 si dii solamente musica.... vi e ancora la commedia... la commedia

« Nome dało ad alcune picrole yetlure da nolo. —
I. 16
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de’ burattini eon Pulcinella . . . Infine la sera passa senza awedertene; 
ma, ritornato in casa, ti accorgerai come siasi votata la scarsella.

A ąuesto modo, lettor mio, si spende il tempo e ’1 danaio in Castel- 
lammare;e, dopo due mesi di siffatta vita, sei sicuro che ne partirai bel- 
lo, sano, florido e grasso il doppio di quello che eri prima di andarvi.

FRANCESCO DE BOURCARD.
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e l l ’ amena riviera di S. Lucia spesso allegrano la 
solitudine della mia stanza i canti e i suoni del lieto 
popolo che sotto un cielo tutto luce ed arraonia, su 
le rive alhazzurro Tirreno, in cospetto al fu mantę 
Vesevo, apre 1’ anima ai deliri d’una festa che non 

ha mai posa. Un mattino dal mio verone guardavo ai raggi solari che a 
poco a poco dissolvevano la vaporosa cortina entro cui nasconde^ansi 
monti ed acque; e quindi come dissonnate andavano scoperchiandosi 
Portici, Pompei e Castellammare, e la marina fatta lucente mostravasi 
festante di barche pescarecce e di vele. Della qual vista mentre io piglia- 
va godimento, mi giunse caro suono di arpa; ed era una melodia cono- 
sciuta, una canora amica che recandomi dilette memorie mi conduceva 
alfisola d’ Ischia, nella festa campestre di Lacco.

Guardai attorno, e vidi il buon \ecchio sonante d’arpa, che in Ischia 
mi fe’ ricordare il Re profeta arpeggiante intorno alfarca d lsraello. Ło 1

1 Vedi la nota a pag. 79.
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chiamai perche delle sue armonie fosse venuto a vivificare la mia dimo- 
ra. Venne il buon vecchio eon due giovanetti sonanti il \iolino, e poi- 
ch6 ebbe di cari suoni rallegrata la mia stanza, lo richiesi dclla patria.

— Sono di Viggiano — mi rispose.
— Yoi siete dunque nato in quel paesello di Basilicata di cui gli abita— 

tori a guisa degli usignoli vivono di armonie naturali!
Piu volte avea desiderato conoscere da vicino i Yiggianesi, ąuesti fi

gli della musica, che traendo una vita nomadę vanno accattando un pa- 
ne coli’ arpa, che nell’ arpa hanno locate le speranze delPawenire, e 
coli’ arpa portano per tutto il mondo il pensiero dclla loro patria e Y af- 
fetto delle italiche melodie — Oh! ditemi, soggiunsi al vcccliio Yiggia- 
nese, ditemi il vostro nome, e ąualche cosa del vostro yiaggio.

— Io mi chiamo Francesco Pennella: da 17 anni viaggio eon quest’ ar
pa su la quale il mio avo sono i canti di Cimarosa c del Jomelli; e mio 
padre m’ apprese quelli di Rossini e di Mercadante. Fanciullo io scossi 
queste corde, eon cui viaggiando tentai procacciarmi un pane.

— Ma dopo lungo pellegrinarc trovaste alfine buona fortuna ?
— Oh fortuna! io gia avea raccolto tanto danaro che mi avrebbe ba- 

stato a menar giorni beati nella quiete del mio paese: senonche in pa
tria fui invidiato, e la calunnia mi percosse di malvage accuse, dalie qua- 
li per uscir salvo mi fu mestieri spendere tutto 1' aver mio. Ridotto al- 
1’ estremo dclla poverta, vecchio di settantatre anni, per viverc sono co- 
stretto a nuoYamcnte viaggiare coli’ arpa.

Mi inosse a pieta il buon vecchio che raccontava le sue disawenture 
eon ingenuila di parole e bagnando di qualche lagrima lerughe del ma- 
gro volto in cui era significalo il crucio dell’ anima contristata. Da 
quanto poscia mi disse appresi non essere il Pennella di coloro che molto 
avessero pellegrinato in lontani paesi. Avea soltanto percorsa Y Italia e 
laProvenza, la patria delle romanze e de’troYadori; madiceami, un suo 
nipote, il padre dei giovanotti che seco conduceva, assai piu ch’egli non 
fece aYer viaggiato in lontanissimi siti, e , \isitato il Peru, stanziatosi in 
Lima, viver bcnc ammaestrando molti nella musica. Merita veramente il 
saluto della poesia nazionale il melodico Yiggiano : imperocche deggio- 
no essere picnc di annonia le sue acque, i suoi alberi e le sue pietre : 
una musica scgrela deve accarezzare la culla di qucl semplicc popolo, e 
gemerc nel santuario delle lor tonibe.
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Sorge Yiggiano in cima ad un monte dell’ antica Lucania, e conta cir
ca settemila abitanti, i quali sono yantati non solo per la musica, ma 
eziandio per saper bene lavorare la terra. La vanga e i’ arpa, ecco i due 
slrumenti che la natura e Tarte congegnarono per ąuella svegliata ed ope- 
rosa gente. Al tri imprenda a celebrare i bravi yangatori di Yiggiano , e 
chi ha dovizia di tenimenti se ne proweda. Io figlio errante della poesia 
cerco in Viggiano i miei fratelli, i figli delTarmonia. I quali sotto Tombre 
de’ faggi che inghirlandano il colle natale si ammaestrano alla musica, e 
danno i primi suoni al santuario volgarmente cliiamato Santa Maria del 
Monte, donde traggono conforto alle pellegrinazioni, e reduci vanno a 
prostranisi, grati alla Mądre di Dio che della sua bencdizione ne tuteló il 
canoro pellegrinaggio. Alcuni suonano il yiolino, certi altri toccano eon 
maestria la mandola, ve n’ ha dei yalenti nel clarino e nel flauto, ma la 
piu parte di ąuesti armoniosi pcllegrini suonano Tarpa, strumento che 
meglio di ogni altroal popoloyiggianese siaddiee i . ConciossiachelaBa- 
silicata ne’suoi interi costumi, nelle sue feste innocenti, e nellasua ami- 
cizia ospitaliera conservando lina yita tutta patriarcale, doyea hen anco 
serbare in riyerenzalo stromento degli antiehi patriarchi. Eppero il ycc- 
chio Pennella ritoccando T arpa mi parea un risorto padre degli antichis- 
simi tempi, e mi toccava il cuore eon parole di cristiana pieta ricordan- 
do Santa Maria del Monte e il fonte d’ acque limpidissime che scorre 
presso al santuario. Deve pure essere una scena piena di cari affetti il tro- 
varsi in BasiJicata fra diversi Yiggianesi che nel fior degli anni usando 
delTarpa in terra straniera si procacciarono alla cadente eta riposata esi- 
stenza in patria. Essi vi additeranno campi e case acquistate col danaro 
raggranellatoin Europa, in Asia e nelT America. Yincenzo Miglionico, 
uscito di patria nelTanno 1806, tornó nel 1852. Sonando Tarpa nelle citta 
d’Europa c d’America la musica gli frutto molto danaro, il quale eon pro- 
pizie sorti converse poscia al commercio scambiando Tarpa eon le cam- 
biali, le notę musicali eon le cifre algebriclie.

Antonio Yaralla per trentacinque anni aiutato soltanto dalia musica 
corse Europa ed America, ed ora yiye dovizioso in patria.

Misi narra dun porcaio che dal signorPoliodoro suopadrone costret- 
to a partire perche da lui privato di ogni layoro, ne sapendo piu a qual

1 Yedi la figura.

http://rcin.org.pl



'i

126 CASTELLAMMARE

partito fidare, fuori d’ogni miglior speranza si appeseal collo un’arpa ed 
errando di paese in paese giunse in America: dove coli’ arpa fatta gran 
fortuna, prese moglie ed ebbe prole ridente. Tornato a Yiggiano, Yin- 
cenzoPoliodoro, il figlio dell’antico padrone, fece lieteaccoglienze al po- 
vero guardiano di porci salito in prospero stato, e si acconcio di piglia- 
re in isposa la figlia di lui ricca di cospicua dote.

Per simili modi Yiggiano in ogni etaricorda diversi suoi figli che, par- 
titi poveri, tornarono ricchi per deporre Je stancbe ossa su 1’ospitale be- 
nedettabalza dove sorlirono la vita. A’ di nostri si contano trecento di 
tai yiaggiatori lucani che ricchi di armonia yanno per il mondo ; e per 
questi pellegrini sono inutili trovati e cocclii e strade di ferro: perclie 
yiaggiano pedestri recando su lc spalle 1’elelto strumento, e ad ogni pae
se che incontrano danno il saluto della musi ca. Awerra talvolta a chi 
nayighi i nostri mari o ąuelli dcl Nortc di udire un dolce suono di arpa 
che uscito dal fondo della navc yada a mescolarsi colla tempestosa ar
monia delle acque. Sara qualche Yiggianese accolto eon amore dal ca- 
pitano della nave per addormentare nella sua musica il pensicro de’pe- 
ricoli e le trayersie della nayigazione. Non \i ha persona gentile che 
non accolga benignamente il Yiggianese, questo trovadore della noslra 
eta, che fra gl interessi materiali del secolo decimonono yiene a proyarci 
che fervc ancora un po; di poesia entro il cuore de’ popoli. Tornato esso 
in patria, nellelunghe serc d’inverno aduna la famiglia e gli amici altor- 
no al gran focolare domeslico, e loro narra le citta yisitale, Jemeravi- 
glie vedute, e le accoglicnzc troyate in ogni parte. Ne pensale che solo 
parlino dcl minuto popolo accolto su le piazze, e delle porte de’ santua- 
ri presso cui andayano asonare. Narrano purancoliete accoglienze in sale 
di ornate damę e di splendidi signori; il che prova eziandio come lo spi- 
rito cayalleresco, di che animayansi i castelli dell’ eta mediana, non sia 
interamente eslinto. Nelle lontane regioni come figlio della musica no- 
stra ammirasi Parmonico pellegrino di Yiggiano , il quale non che sol- 
tanto ripeterei canti del teatro italiano, reca pure altre armonie, che gli 
stranieri non potrebberoavere dalie opere de’grandi nostri musicisti: reca 
le armonie de’nostri pastori, de’nostri devoti. II Yiggianese ya informato 
dello spirito della sua patria, e passando per mezzo alle piu cospicue citta 
italiane, lo ingagliardisce; ne awiene che lo deponga per cantilene stra- 
niere: nel qual caso perderebbe il marchio della musica nazionale.
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Perfino 1’ arpa e strumento congegnato cogli abeti delle selve lucane: 
e Yincenzo Bellizia in Yiggiano e fuori vien reputato ai di nostri valentis- 
simo costruttore d’arpe. La sua fama, \arcate lc falde del paterno colle, 
si estese maggiormentc nelLanno 1845 quando nella pubblica esposi- 
zione di belle arti in Napoli si ammiró un’ arpa del Bellizia splendente 
di doraturc e di grazioso lavorio, helia a vedere, dolce ad udire; tanto- 
che il lucano artista dali’ Instituto d’ Incoraggiamento venne decorato 
d’una medaglia d’argento, e la Societa economica di Basilicata lo regalo 
di cento ducati. Ora pid che mai i pellegrini di Yiggiano vogliono 1’arpe 
del Bellizia, ed egli ncl corso di pocili anni ne ha per loro lavorate cen- 
toquarantacinque: le quali erranti su la terra dispensano i tesori delPar- 
monia per tutta Italia , sulle piazze e nei caffe di Parigi e di Londra, fra i 
castelli della Germania, fra le moschee orientali, e presso la pagoda del 
Ginese: per ogni dove ammirate e desiderate.

L’ arpa del Pennella non era opera del Bellizia, ma forsę una di quel~ 
le antiche nelle quali studio 1’artista \iggianese. II Pennella mi vantava 
il suo strumento, e dalie sue trentasette corde traeva accordi di soave 
beatitudine: e poiche ebbi da lui ascoltate diverse melodie de’ piu cele- 
brati nostri maestri, lo iiwitai a sonarmi melodie popolari. II cortese 
Pennella fece la mia voglia, ritoccando conaltri tuoni 1’arpa, e facendo 
un cenno ai rispi giovanotti,i quali eon \oce melliłlua cantarono amoro- 
samente canzoni napolitane. La mia stanza divenne un teatro della mu- 
sica popolare. Mi segnai una delle diverse canzoni che ascoltai piena di 
pastorale soavita.

Sto crescenno no bello cardillo, S t o  c r e s c e n d o  u n  r e z z o s o  c c i r d i l lo :

Quanta cose che l’aggio a mpara ; Q u a n t e  c o s e  lo  d eg e jio  i m p a r a r  !

Ha da ire da chisto e da fhillo, D o r r a  g i r ę  d a  ą u e s t o  e  d a  ą u e l l o

Lerresposte po m’ave apportći. P o i  d o tr ą , l e  r i s p o s t e  r e c a r .

Nel teatro della mia dimora erano tre gliattori, un solo spetlatore. 
Ma fuapertala porta della stanza, ed ecco allo spettacolo aggiunto un 
nuovo spettatore. Erail paesista Mattei che veniva a visitarmi recando le 
armi dell’arte sua, la tavolozza e la cartella ricca di bei disegni— Oh, mi 
sclamó il Mattei, sara vero ch’ io deggio spesso vederti fra scene artisti- 
che!— Meco, o caro amico, vieni a godere della musica popolare che mi 
recano ąuesti buoni Yiggianesi. Mescoliamoci col popolo, beviamo alla 
tazza delle loro armonie fragranti di amore e di fede !

http://rcin.org.pl



128 1 YICGIANESI

Sorrise il Mattel eriprese adire: Gantino, suonino i Yiggianesi, ed io 
fratlanto ritrarró 1’ immagine loro, perclie sono una cara pagina ne’co- 
stumi napolitani : sono essi che nellc fesle del S. Natale vengono per 
le nostre vie a rinnoyare quei canti e quc’ suoni che innanzi al divo Pre- 
sepc di Betlerame celebrarono il gran riscatto : sono dcssi che nel fmi- 
re e nell’ albeggiare dell* anno recano armoniosi auguridi prosperevole 
awenire.

Cosi dicendo si assise il Mattei e ritrasse il Pennella, calvo, sdentato 
e dolorante. Frattanto i nipoti dcli’ armonioso yecchio mi rallegrarono 
eon tal yarieta di canzoni, che entrai in desiderio di sapere il come faces- 
sero ad averne in tantacopia— Colla massima facilita, mi rispose il Pen
nella , comperandole al prezzo di un grano per ciascuna dai yenditori che 
eon un fascio di tali canzoni schiamazzando fanno il giro di tutta Napoli.

Addio, o canuto Yiggianese: il Mattei mi fece dono del tuo ritratto, il 
mio cuore b colmo delle tue melodie. Addio. Prosegui nelharmonico 
pellegrinaggio, e quindi torna felice al tuo monte, alle tue acque, alle tue 
sclve; ed alF ombra del tuo santuario la pace de’ patriarchi ti accolga san- 
tamente.

Lascio i miei pochi lettori: andrb qualchc giorno errando nclle vie di 
Napoli, per far conoscenza co’pocti del popolo, coglistampatori e yen- 
dilori di tali canzoni, e quindi tornerb fra loro per narrarc ąualche isloria 
delle canzoni in dialetlo napolilano.

GIUSEPPE REGALDI.

http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



Dl MONTE-VERGlNE

La sapieoza discese dai monti
O łlK R O .

DeucaJioni, ci o o quelli che il marę avea lasciati( che 
cosi si traducono le parole albanesi Dciti-i-ca-glio- 
ni, cioe: Deiti, il marę; i ca, gli a; glioni, lasciati) ,  
e tradizione de’ greci scrittori che dopo il diluyio 
d’ Ogige, posteriorea ąuello di Noe, discendessero 

y  dai monti Caucasei ove si erano salvati, fermando 
nella Macedonia il carro di Latona ( Jatjona, cioe il carro de’ padri no- 
stri) , simbolo di loro ciyilta. Ivi i Pelei fabbricarono Pella o Pelia (che 
dir Yuole in quel linguaggio cavalla) , da cui uscirono poi quei famosi 
Pelasgi o cittadini di Pelia, che recaronola civilta grecain questi luoghi, 
e furono i fondatori di Phalero o Paler, che Palerpoli e poi Palepoli fu 
detta, cioe citta di Palero. Sarebbe una oziosa, e forsę pazza idea d’ in- 
vestigare chi prima abitasse queste contrade ; contentiamoci di esten- 
dere lo sguardo fin dove possiamo scoprire segni di ciyilta; e qui monu- 
menti, nomi, linguaggio, usi, costumi, riti, feste, proclamano Napoli ye- 

I. 17
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tuslissima cilta Pelasga e greca celebrata solennemente da tutta Fantichi- 
ta col nome di dotta.

Si, miei diletti Napolitani, i sepolcri dove riposano le ossa de’vostri e 
degli avi miei, sono opera greca: i vostri maritaggi sino a due secoli ad- 
dietro serbarono liturgia comune ai Sulliotti e agli esulati Albanesi sparsi 
in questo regno, incoronando gli sposi di grandissimi serti di rosę coperte 
di un velo bianco sostenuto dai Paraninfi. U vostro lamento funebre da 
voi chiamato liepeto e dagli Albanesi glipht, lutto, e antichissima co- 
stumanza greca. £ greca usanza quello stracciarsi i capelli e gettarli sul 
viso del morto parente; e il coronare di bianche rosę la spenta vergine, 
e Fappendersi dalie donnę le recise trecce ai votivi altari. I vostri canti, 
le vostre danze, i monumenti e tutto infine mi ricorda qui i modelli delle 
arti e del sapere da cui ebbe origine la civilta europea, anzi di tutto il 
mondo: ed io osai chiamarmi straniero nella patria degli avi miei ?

Ma clii riannoda 1’anello di questa catena spezzata dai barbari, chi salva 
questa sacra eredita dal torrente di lante rivoltose vicende, clii mantiene 
intatte memorie cosi sublimi e costumanze si care? La plebe come mądre 
che congiunge le destre di due sorelle ignote Y una all’altra e le stringe 
al seno chiamandole figlie: la dispregiata plebe ci disvela coi suoi conser- 
vati costumi e eon le sue feste, che discendiamo da una gloriosa stirpe, 
e che siamo nella Magna Grecia fratelli e greci ancora noi.

Due grandi feste rimangono principalmente a questo popolo, dove esso 
spiega tutta Venergia delle greche costumanze, cioe la festa di Nettuno, 
ora sacra da’Luciani a S. Maria della Catena, e quella di Diana oCibele, 
or consacrata alla Madonna di Monte Vergine. Della prima si e gia parlato 
in quest’ opera 1, or qui ragioneremo della seconda: e perclie ognuno 
possa comprendere il parallello tra la pagana e la cristiana festivita, di- 
rcmo poclie parole sulle antiche feste di Diana e di Cibele.

Fondare le loro citta presso delle acque sorgenli fu seropre costume 
degli Albanesi; quindi fabbricarono i Pelasgi Falero sicino alle fontanc 
Sebezie. Al Sole ed alla Luna, prime e forsę sole deita di quel popo
lo , cressero due tempii, e memori di essere stati salvati da loro su gli 
alti monti, sul piii eminente prossimo Appennino consacrarono un De- 
lubro alla Yergine Diana, onde Monte Yirgineo fu detto; la via che ivi

1 Vcdi 1’articolo (3e’Marinari.
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condaceva si appellb ad matrem magnam : era comune questo titolo a 
Diana efesina ed a Cibele.—Oh come la mia mente si trasporta a quei lon- 
tanissimi tempi della primitiva Palepoli I . . .  Parmi ascendere quel sacro 
monte, confuso eon quelle turbe dhole e riconoscenti che in commemo- 
razione de’ sahati proavi ascendeyano al tempio come quelli ascesero su 
le montagne caucasee invocando inyano g.li Dei, e solamente il sole e la 
luna in tanta calamita si mostravano di conforto e di benigna scorta a quei 
desolali. Con qual cuore devoto quelle religiose genti nelPalta notte ar
matę di tede non percorreano quella disastrosa via, cantando 1’inno alla 
De a salvatrice! con quanta gioia entrayano neltempio della Mądre Signo- 
ra; e di la vedeano spuntare i!sole della Iwo abbandonata patria!... Spet- 
tacolo sublime e commovente! ... o umana razza!—Che che ne sia, non 
potremo noi negare che tali feste non fossero un grandioso monumento 
di civilta senza pari, milta greca, che onorava la patria, riuniya i cuori 
eiltadini, e nella gioia popolare serbava perenne la ricordanza de’benefizi 
degli Dei.

Come F uomo non si dimentica mai del suo primo giovanile amore ; 
cosi le nazioni non si dimenticano delle feste che per tanta cagione an 
posta profonda radice nel loro cuore: le madri le trasmettono ai figli come 
sacra eredita di religiosa gioia: il tempo le perpetua. Cosi a quel sacro 
monie si recó tutta la gente Pelasga, e quindi 1’Attica e poscia la Latina 
ancora; quel tempio cadde piu vo!te e piu volte venne riedificato; cadde 
ancora la falsa religione de’sognati Numi, ma non le feste di Monte Yer- 
gine; che sulle rovine del tempio di Diana s’ innalz6 il vero tempio del 
Signore sacrato alla Vergine Mądre di Dio, e arca mistica salvatrice del 
genere umano i.

t  si profondamente scolpi.to il sentimento religioso nel cuore della plebe 
napolitana, che sin lo sciagurato, che, per sua o per colpa della sociefa, 
si brutta di atroci misfatti, non sa deporre giammai 1’ abitino della Ma
donna del Carmine; e la mała femina, perduta nei suoi pravi costumi, 
non lascia di accenderle la quotidiana lampada, consacrandole il digiuno 
ogni sabato. Alfappressarsi della Pasqua delle rosę, ciascuno si apparec- 
chia per visitare la Mądre degli Angeli a Monte Yergine: non lo spaventa 
il lungo disastroso viaggio, non 1’ingente spesa, non la penuria de:tempi.

1 Monte Vcrgine, abbazia e santuario celebri, importante soprattutto pe’ suoi archivi, 
i quali formano una sezione de’graudi archivi di Napoli.

http://rcin.org.pl



132 LE FESTE

II ricco ed il povero in carrozza o sul carro, a piedi o a ca\a!Io, sia per 
sciogliere unvoto, sia per implorar grazia, trova modo di recarsi aMamma 
Schiavona * , ne sa rinunziare a ąuesto sacro retaggio trasmessogli per 
lungo ordine di avi e di generazioni dalia piu remota antichita.

Non e gran tempo scorso dacclie la nubile donzella fra i eapitoli ma- 
trimoniali ponea prima clausola d’esser condotta ogni anno a Monte Yer- 
gine. II geloso cantiniere, il crudo macellaio ed il ricco mugnaio atterri- 
scono le altere mogli eon la minaccia di non condnrle a Monte Yergine 2.

1 Nome dato dal popolo alla Madonna di Monte Yergine, per la immagine nera del 
ąuadro che fu rinvenuto lassu.

2 Leggasi sul proposito la helia poesia iu dialelto napolitano del chiaro signor Giulio
Genoino, che qui sotto vien riportata, la ąuale mi 6 stata cortesemente donata dal rinomato 
autore insieme a molte altre, per pubbliearle in questa opera, quando i soggetti che ver- 
ranno trattati ne presenteranno 1’opportunitci. ( L ’ e d i t .)

A X,0 81 atATTEO 3trCOCqitTTO I.A MOGMTiHA KTZ OH-FATA
* /W W « \/vy

NZIRIA A FFESTA

Ne? c h e s s a  c o l l e r a  c o m m e  n e e  c a p e ?

C h e s s a  p a t u r n i a  c h e  b b e n e  a  d d i ?

N o n  f a r m ę  l e f r e c l i e  A la t tb ;  s e  s a p ę

C h e  a  M o n t e t e r g i n e  m m e  t o c c a  a  g g h i .  

L o  f l i c e  m e t l e r e  d a  lo  n o t a r o  

A  l i  c a p i l o l e  p e  p p a t t o ; e  m m b  

V u b  f a r m ę  a g l i o t t e r e  s t o  m u o r s o  a m a r o t  

N e  n e ,  c o s c i e n z i a  t e n im m o ,  o  n o ?

N e e  v a  L u c r e z i a , n e e  v a  M e n d l a ,

L a  v e c c h i a  M e n e c a  p o r z i  n e e  v a ;

N e e  v a  la  s g u b b i a  d e  la  s ia  S t e l l a ,

C h ’a v e  n a  w z z o l a  c l i d  n a  p i a l h ,

S b  p p o s t e  n t r u o c o l o  n f i  le  z z c l l o s e  

C h e  m m e z e  j e t t i c h e  s o n g o  a  bbed d ;

E  a  m m e  c h e  s c h i o p p a n o  n f a c c i a  l e  r r o s e  

A / p e d i  v o r r i s s e l o ?  V a ,  l e v a  W  

A n i s s e  a  c c r e d e r e  c h e  ssb  q u a  l l o c c a  

C h e  c o  l e  c c h i a c c h i a r e  s e  f a  m p a l l a ?  
C c a  m m i e z o  s u b b e to  c W a p r o  l a  v o c c a  

S e  f a n n o  a  p p u n ia  p e  m m e  n g a g g i d .  

G id . m a s t o  N n u f r i e  n c o p p ’ u  lo  c a r r o  

C h 'h a  p p u o s t o  n n 'o r d e n e  p o r t a  m m e  vo,

E n ' a u t a  m a s c h e r a  c h e  h a  q u a  c .a t a r r o  

V o r r i a  p o r t a r e m e  n c h i s f u n n o ,  e  p p u .  

N o  p e s c i a v i n n o l o  d e  l o  P e n n i n o ,

N 'a l l u m ir m r io  d e  l a  c e l a ,

N “a m m o l a  f u o r f e c e ,  n o  c a c c i a  v i n o ,

S o  a s c i u t e  n t r id e c e  p e  m m e  m m i t d .  

l o  p u o s t o  n z u o c o l o  a g g i o  o g n e  a c c u n t o  

P e c c h e  n o n  p o z z a s e  p a r ł a  d e  m c ;

M a  s i  p e r f i d i e  m m e  m i e t t e  n p u n t o ,

E  l o  s p r o p o s i l o  f a c c i o ,  M a t t e l  

A  M m o n t e c e r g e n e  l a  g g e n t e  a  l l a v a  
S p a r a n n o  t r o n o l a  v i d e  p a r l i ,

N c b  g g h i u t a  m a m m a m a ,  n c e j e l t e  v a v a ,

E  c c h e s l a  b m m u t r i a  d c  n o n  c e  j i ?

A l m 'a g g i o  d a  m e t t e r e  le  f f r a s c h e  n f r o n t e ,  

L l ' a n l r i t e  a  p p i e n n o l e  d a  c c c i ,  e  d d a  U d ,  

A l m a n o  n a  p e r t e c a ,  n c o p p 'a  l o  p o n t e  

C a n t a n n o  U 'a r ia  —  P e r u c c a  e  b b d .  

N o n  b o g l i o  p e r d e r e  p e  t t e  l a  f e d e ,  

S a r v a r m e  11'anem a m m e  m p o r t a  c c h i u ;  

S i  t u  s i  a r e l e c o  c h e  n o n  c e  c r e d e ,

E  b b u o je  d a n n e r e l c ,  d a n n a t c  tu .

\
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II povero artigiano trova nel suo salvadanaio fabbricato al muro ąuanto 
seppe risparmiare nclle sue scampagnate di ogni domenica al Campo, a 
Poggioreale , a Capo di Monte; e se ció non basta, impegna e vende le 
tavole del lelto per condursi a Monte Yergine.

Gli accatloni e glistorpi sono i primi a partire: gli segnono i mcrcan- 
tuzzi detti cassettieri, che recano ad ogni festa ii torrone 1 , i tarallini 
inzuccherati ec., gli acquavitari evenditori di tamburelli, di chitarre bat- 
tenti, di crotali, sistri e tricche-ballacche 1 2, e tutti vanno a formare la 
loro piccole baracche a Mercogliano, o a Monteforte 3. I festeggianti 
intanto adornano i loro carri coperti di lenzuola eon mirti e eon rosę,, ed 
i piu ricchi si prowedono de Canta-figliole. Questi son de’giovani lazza- 
roni di yoce gagliarda, fra i quali molti anno preso lezione di canto da 
qualcbe disperato corista del Teatro Nuovo o di S. Carlo, e vengono as- 
soldati a quattro carlini il giorno e a tutto pranzo per mettersi dietro le 
earrozze ed intuonare la canzone nazionale che a per cadenza figliole, 
figliole, per accrescerc 1’ allegria della festa, massime nel ritorno alla 
Capital e.

Quando nelbalta notte del Yenerdi, che precede la domenica della Pa- 
squa rosata, sentite degli spari cheimpro\visamente\i destano dal sonno, 
e vi fanno trabalzar nel letto,. tintinnando le vetrate dei balconi e scuo- 
tendo le pareti della stanza come per terremoto, dite: Questi sono i de- 
voti di Monte Yergine che annunziano ai confratelli di viaggio la loro 
partenza. Come castelli che si rispondono, altri ne danno risposta piu 
lontano ancora, ond'e che questi spari si chiamano risposłe. Cosi sfer- 
zando i cavalli łasciano 1’addio alle serrate porte delle loro case e s’avviano 
eon la gioia di un fanciullo che dal carro materno seorge la prima volta 
il marę. E dal borgo di Loreto, dal Pendino, dal Molo-piccolo, da Chiaia, 
dalia Stella e da tutti quanti i quartieri di Napoli partono earrozze e carri

1 Mandorlato - Confezione di mandorle ed albume , ridotia a candidezza e a sodiśsima 
consislenzn.

2 Strumento di cui si serve la plehe nclle sae musiche, composto di tre martelli di 
legno, de’ quali i due laterali, mossi dalie mani baltono su ąuello di mezzo che sta fermo.

3 Mercogliano e Monteforte sono due comuni appartenenti alla Provincia di Principato 
Ultra, il cui capoluogo, Ayellino, & distante 28 naiglia da Napoli. — Monteforte si trova 
2S380 piedi parigini a! di sopra del livello del marę Mediterraneo.
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adorni di mirti e di rosę, tirati da bovi. Centro di loro unione e la piazza 
fuori Porta Capuana, dove si vede giungere il gran carro di Franciseone, 
nel quale stanno trentasei delle piu bcllc flgliole del borgo S. Antonio 
Abate: Franciseone antico, eocchiere or verdummara 4, che fabbrica il 
carro, e grida tutto 1’anno:

Sei carlini pe perzona
Ncoppa la carro de Franciseone
Jammoa irovi» Mamma Schiayona,
Figliole, figliole!

£ storpio di gambę si che cammina eon le grucce, ma robusto di brac- 
cia e giovine di cuore, che grida, scliiamazza, fa di auriga e intbnde la 
sua allegrezza in tutti i cuori. Al suo apparire si alzano a salutarlo mille 
grida di gioia: qui succede il grandę sparo delle bombę , ne vigilanza di 
polizia basta a raffrenare quella nuova battaglia di Vaterloo. Rivolti a 
Napoli ad alta voce gridano: Addio! e facendosi il segno della santa croce, 
si mettono in viaggio cantando:

Nce ne iammo a lo frisco e stnza sole 
Nce ne iammo a trov& Mamma Schiavona

Poi tutti a coro:
Figliole, figliole!

Questi rozzi canti alternati dai vicini e dai lontani, si disperdono in 
quelle solitarie campagne, come la rimembranza delFinfanzia. Trecento 
carri e carrozze ingombrano Ja strada di Poggio Reale, e molti li seguono 
a piedi dicendo il rosario: chi scalzo per voto, e chi tenendo le scarpe 
appese ad un tronco, formano una commovente interminabile processio- 
ne. E Ja in una carrozza vedi co’suoi parenti una pallida yergine eon le 
chiome discinte e scalza recar su le ginocchia un mazzo di ceri in dono 
alla Madonna per averla salvata da mortifero morbo. Qua sovra un carro 
incontri una mądre che tiensi in grembo il figliuolino ammalato, volgen- 
do Faffeltuoso sguardo ora su queIlo smorto viso, ora al cielo. Una gio- 
yanetta reca alU altare la sua recisa biondissima treccia, e chi una lam- 
pada d’argento, chi una collanad’oro, voti che si sciolgono per i benefizi 
ricevuli dalia Mądre Signora. Un yenticello ristoratore spira intanto da 
quei monti, che scuote le macchie. La dolce stagione, quei canti, quel- 
1’aura mattutina, U idea del santo peregrinaggio infonde su quei pietosi 

i Colui che vende insalaia e simili yerzure. I n s a l a t a i o .
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una dolce malinconia. La vista dei bianclii monumenti del Camposanto, 
che vanno ad incontrarsi coi primi raggi del sole, svegliano memorie do- 
lorose, chi rammenta la mądre che giace cola, chi la sorella, chi il pa- 
dre, chi il fratello, chi Y amica che un anno addietro le fu compagna di 
Monie Yergine , ed una lagrime ed un sospiro accordasi al mestissimo 
reąuiescat inpace!— Una voce grida pietosamente: AWanime sante de lo 
Purgatorio che v accompagnano pe lo santo viaggio : e il Romito della 
cappellelta vicina uscito sulla slrada, a cui ognuno e largo di elemosina 
per le ricevute ‘impressioni. Yarcano quel tratto di strada col silenzio e 
la religiosita eon che gli scozzesi montunari passano di notte un gran 
fiume dove credono presedere il genio delle nazioni; ma quel vecchio 
allegro di Pasqualotto, quel banditore di vino, che in cinquant’anni non 
ne tralasció un solo di recarsi a Monte Yergine, infondecon lesue face- 
zie la gioia in tutti; i canti si riprendono; gli abitanti di Pomigliano si 
fanno su la slrada e su i balconi per vedere il gran carro di Franciscone 
che transita come in trionfo fra le acclamazioni e le grida de’ragazzi. Cosi 
festeggianti scorrono Cisterna, Marigliano, Pontecicciano, e si restano a 
merendare a Cimmitile 4. Ecco una.generazione in \iaggio fermarsi nel 
piii romantico paese, pieno di hellissime ville di salici, di alberi piangen- 
ti, di croci sotto archi che le difendono. I cocchieri rinfrescano gli stan- 
chi cavalli: le piccole osterie e le baracche si empiono di gente, e la piu 
parte stende sulTerba i bianclii tovagliuoli come su nobile desco. Oh qual 
mensa avete voi scelta! Non sapete che il vostro pranzo posa sovra le volte 
che chiudono le ossa di tanti martiri della fede cristiana, di tanti eroi 
dell’antichita? Le calacombe nolane, onde a nome Cimitero, o Cimitile, 
una eilta sotterranea che si estende da Nola a Napoli, da Napoli a Poz- 
zuoli, citta arcana anteriore ai tempi omerici abitata da’Cimmerii, di cui
la scienza archeologica non a saputo ancora diradare le tenebre...........
Ma intanto ch’io mi fermo a fantasticare, i nostri Monteverginiani man- 
giano, bevono, scherzano, ridonoepartono: edeccolilasu, chetoccano 
Perta di Monteforte. Oh quanta gente! . . . quasi tutti scesi dalie car- 
rozze tirate da bovi indigeni co’cavalli legati dietro ascendono a piedi la 
ripida salita.

Par che la natura goda di esperimentare in certe congiunture di nostra 
vita 1’eterna inviolabile legge che uguaglia la condizione umana: tutti la

* Tulli paesi appartenenti al distrelto di Nola, in Proyincia di Terra di Layoro.
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necessita qui affratella ed accomuna, e fra quel devoto immenso popolo 
s’ incontrano fisonomie non mai viste , quantunque nate e cresciute in 
una stessa cilta; e eon liberta cittadina si trattano eon quella affabilit'a 
che distingue dalie altre nazioni la plebe napolitana. Oh vedi quel pazzo 
di Pasqualotto che fra le tante a ritrovata la sua helia, e le fa da braccie- 
re: e una vecchia grassa e burliera come esso, alla quale egli terge il 
sudore e manda i zefiiretti sul viso eon un grandę ventaglio da Ischia, e 
cento strambotti le dice che fanno ridere tutti, rendendo cosi men aspro 
il cammino. Altri si fermano a pernottare a Monteforte, altri scendono ad 
Avcllino, e scorrono a vedere le carterie di Atripalda per trovarsi sahato 
a Mercogliano e domenica albalba a Monte Yergine.

Mercuriale, o Mercurii nrae, e un piccolo paese appie del Monte bene- 
detto, conceduto al real monastero dallimperatore Arrigo lo svevo.— II 
freddo e penetrahilissimo : molti stanno nelle taverne, molti dormono 
stanchi sdraiati al suolo, coperti da tende e da coltri di lana. In tulte le 
strade si veggono.dei gran fuochi accesi intorniati da asserragliata gente* 
vere are di Mercurio, a cui forsę consimili roglii furono consacrati dagli 
antichi. Una notte a Mercogliano e la notte piii romantica che si possa 
immaginare; e la festa piii sublime che vide mai popolo al mondo; e una 
voce della mądre terra che par che dica agli uomini: Yoi passate sul mio 
seno, come l’acque deTiumi; io vi rivedo ogni anno festivi nel modo che 
mirai i padri vostri. — Al chiarore di questi fuochi, dov'e ora la farmacia 
del monastero, sembrami di scorgere il tempio di Apollo, e su quel piano 
chiamato tuttora Vesta, il delubro di questa Dea, presso il fonte Filia, il 
tempio del nume Fidio. II tempo a distrutti quei monumenti, ma non la 
pieta nel cuore della nostra plebe. E tutti quei gruppi tengono discorsi 
or superstiziosi tradizionali e strani, or veramente cristiani. Una donzella 
eon esultanza confida alla sua compagna che dal carro corrente giunse ad 
annodare il gineslro, augurio di prossimo maritaggio, e tien per certo 
che tornera sposa il venturo anno a Monte Yergine. Una \ecchia chiede 
alla giovine nipote se si e lavati i capelli per purificarli dal grasso della 
pomata: altrimenti il Monte si coprirebbe di nuhi, e il fulmine cadrebbe 
su la loro testa: e noto il divieto di mangiar carne de'sacerdoti di Cibele 
e degli Eleusini. In un allro gruppo eon la santita della religion cristiana 
un buon fittaiuolo narra come alla sua terra arsa dal sole la Madonna di
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Monte Vcrginc da lui invocata mando lapioggia a salvamento della mes- 
s c : e la tenera mądre racconta comc la figlia moribonda torno in salute
facendo \oto alla Madonna..... Ma la Stella polare segna la mezzanotte;
i gaili cantando si corrispondono da tutte le alture di Mercogliano; e men- 
tre la devota popolazione si accinge a salire il Santuario , io mi studierb 
a dcscrivere brevemente il Monte famoso.

Questo monte, che eon le radici tocca gli Appennini, s’innalza solitario 
su di essi come 1’Olimpo, il Peleo, 1’Orebbe, il Sinai, ed e, come ąuelli, 
si clevato dal piano della terra, che par che tocchi la seconda regione del- 
1’aria: nella sublime vetta manca la yegetazione; e vi sono scogliose ru- 
pi, precipitosi sassi, quasi tulto 1' anno coperti di neve. II gran tempio 
sacro a Cibele stava anticamente a terzo del monte, dove oggi sta sul mo- 
nastero. II Panteon di Agrippa consagrato alla Mądre degli Dei dicesi che 
1’ebbe a modello. La chiesa venne fabbricata sulle rovine dclbantico pa- 
gano edilizionel 1124 per S. Gugliclmo, e santificatada Giovanni Vescovo 
d’Avellino il mese di maggio, giorno di Pentecoste, eon immenso con- 
corso. Due volte fu \isitato da Federico II, e il Re Manfredi vi fece innal- 
zare la sua tomba; ma ben altra tomba la fortuna avea serbato a ąuesto 
infelice sovrano al ponte di Benevento, dove cadde trafitto in battaglia. 
II suo vincitorc Carlo d’Angió nel visitare quel tempio Yolle che i suoi tre 
gigli d’oro si scolpissero, come si vede, nell’architrave: da quell’ epoca 
prese il titolo di real monastero. Tutti i sovrani del regno e molti re stra- 
nieri visitarono da remoti tempi questo monte. S’incontranopervia delle 
piccole croci, e quattro cappelle: cioela Parula, PAja, il Cirreto e lo Scal- 
zatoio , cosi detto perche ivi sogliono scalzarsi i fedeli e scalzi salire al 
tempio. S’incontra pure la cosi detta-sedm della Madonna, ch’e un pic
colo incavo naturale del monte, ove e tradizione che la Madonna ivi si 
fosse seduta per riposarsi, stanca dal cammino, e che nel sedersi il vano 
del monte si fosse ingrandito tanto da formare una comoda seggiola. Ora 
si mostra a’viandanti la impressionc lasciata dalia Madonna nel vano, pel 
modo come stava seduta; ed i devoti nello ascendere o nel discendere il 
monte non mancano di riposarsi in quella santa sedia per acquistarsi lin - 
dulgenza plenaria.

Da Mercogliano al tempio si contano quattro miglia di ardua salita, per 
la quale si elevano disaslrose rampę, interrotte da querce, da cerri e da 

I. 18
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altissimi castagni: di tratto in tratto si scorgono dcllc nevaie che prov- 
vedono della miglior nevc Napoli ed i paesi circomicini. Migliaia di de- 
voli dogni eta cammiuano scortati dalie fiaccole per questa serpeggiante 
strada: la maggior parte eon lunghe pertiche, costume che rimonta alla 
piu lontana antichita. Oh qual commovente e grandioso spettacolo! qual 
pennello puo ritrarre questa mistica notturna processione? 1 raggi di 
quelle faci scappano come baleni tra le oscurissime verzure, s’intrecciano 
in mille guise e spariscono e tornano ad illuminare una moltitudine ve- 
slita di ricchi abiti risplendenti d’oro e d’argento, che ora si perdono di 
vis'ta dietro due burroni, ora ricompariscono sulFalto, mentre al hasso 
nc spuntano degli altri, ed ascendono silenziosi, o recitando il rosario, 
o cańtando inni alla Madonna. Alcuni camminavano scalzi per quella pie— 
trosa via! oh come mi sono rimaste impresse quelle fisonomie!. . .  Una 
giovine scapigliata, scalza, egra, macilente, viene sorrettadal padreedal 
fratello! ... II giorno e vicino ... ecco la spianata del monastero. Ivi si 
trova una chiesuola ove i devoti vanno adorare ed a lasciare le elemosine, 
prima di awiarsi al sanluario. llolta gente prima di noi giunta riposa, o 
dormc per su gli scalini, o dinanzi alla soglia della chiesa... La campana 
suona la Salve regina, e tutti cantando Salve regina Mater misericordiae, 
entrammo nel tempio.

Nclla Casa del Signore entrano i fedeli Napolitani chiedendo ad alta 
voce la grazia col cuore confidente edespansivo, come figli giunti da lungo 
viaggio che entrano nel tetto paterno, e vanno a gettarsi tra Je hraccia 
della loro mądre, ed offrono a lei i doni votivi, e ne ricevono la benedi- 
zione e lasua santadilclta immagine rappresentante la VergineSS. seduta 
eon quella maesta e riposo degli antichi simulacri greci. — Assistcmmo 
divotamente silenziosi al sagrifizio della messa pontificale; molti si die- 
dero quindi ad aspre penitenze ed a fcrvide preghiere; altri gettarono 
per le inferriate della cappella chiusa di S. Guglielmo delle monete di 
ramę, di argento e fmanco d’oro; altri scesero abere per divozione I’acqua 
del pozzo di S. Modestino. — II sole percorreva il primo stadio delLim- 
mensa sua parabola; ed il nibbio e la cornacchia volavano a mezzo della 
montagna per quell’ aria purissima. Io volsi lo sguardo alla mia Napoli, 
ed il Vesuvio mi sembro un piccolo vapore che usciva della terra lontana, 
che costeggiava il golfo. — Guardai verso 1'oriente i vasti campi della
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Puglia, e nella proyincia Piacentina i paesidegFIrpini, Bencvento, Aria- 
no, Arpadio, Caudano, Avellino, Bisaccia, Montesarcliio, S. Agata dei 
Goti, ed i fiumi Sabało, Levitella, 1’Aufrisio. — Ma ecco cbe compito il 
religioso dovere eon tutta la Cristina pieta, ecco che la festa comincia 
ad un tratto a prendere un carattere antico, specioso, singolare, ben di- 
yerso dal primo. Questi novelli Deucalioni discendendo dal.monte si ab- 
bandonano ad un’allegrezza baccante, e senza freno;ecco che si adornano 
le testedi antrite 1, di ciriege, dipampini, di frassino; in mezzo agli 
applausi incominciano 1’orgie; da per tutto tende innalzate, da per tutto 
tavole imbandite, vino, carne, frutta, neve ed esultanza. Da Mercogliano 
a Napoli e un lauto banchetto, una immensa festa di balio continuata. 
Carri, carrozze, che si contendono il passo, uomini e donnę a picdi cbe 
suonano i tamburelłi o le nacchere, che cantano, danzano e tripudiano. 
Ma il carro di Franciscone primeggia su tutti: sedici donzelle suonano i 
tamburelłi, dieci altre le nacchere, e dieci cantano circondate da cin- 
ąuanta coppie di danzatori e di danzatrici ^ , e il vecchio Auriga canta 
anch’ esso figliole, figliole. Oh ąuanta gioia nel riscontrarlo! £ questo 
forsę il carro simbolico di Latona?

Si e accesa una gara fra due piuvalcnti Canta-figliole,m\o eMasaniello 
caccia-vino 1 2 3 di giarra d’ Argento, V altro e Gennarello garzone della 
cantina delle Corna d’Oro. La lite sara decisa dal popolo festeggiante 
nella gran piazza di Nola. I cocchieri delle rispettiye carrozze sferzano, 
hattono i cavalli col furorę di due celeti olimpiciperła via del Gardinale: 
se natura non a degradato le sue forze, questi non la cedono ai cavalli di 
Automedonte. 1 pedoni spaventati da lontauo si cansano a diritta e a 
manca; i piccoli lęgni temono la pizzata, cioe Furto che li rovescereb- 
be, e si precipitano fuori la strada ; le due carrozze corrono come due 
fulmini, e mentre tutti tremano, le baccanti cantiniere gridano anch’esse 
aizzando i yelocissimi destrieri, e 1’uno non supera l altro, e tutti stanno 
ancora di pari passo, ma gia sta per yincerla il cocchiere di Giarra d’Ar
gento: 1’ira regge il freno dei cayallidelFaltro che li abbandona su quelli 
del rivale ... carrozze, cayalli, cocchieri, uomini e donnę vanno tutti in

1 Dicesi a quelle nocciuole secche, che , infilzate ad un fil di refe, sono raccolte in 
mazzo.

2 Yedi la figura.
3 Garzone di cantina.
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un fascio. Un urlo di spavento si leva dagłt spctlatori; ma quegl’intrepidi 
si alzano eon coraggio inaudito e fasciandosi braccia o testa , suonando 
e cantando si riducono tutti su la piazza di Nola alla disfida del canto.

Nella \astissima piazza di Nola tutt’i festeggianti formano un gran ccr- 
chio. Una pertica vien piantata nel mezzo eon fazzolclti spiegati a han- 
dicre eon frondi di ąuercia e la santa immagine della Madonna ed una 
borsa di seta, premio e trofeo del vincitore. Menalca e Melibco si avan- 
zano coraggiosi alla disfida: ciascuno a i suoi partigiani e i suoi coristi. 
Alle grida e al frastuono succede il silenzio; e il caccia-vino di Giarra d’Ar- 
gento incomincia:

Tu che bevuta l’ai chisto matino,
Dimme, se truovi canto alli ppamle 
Che de chell'acqua de San Modeslino 
Chi sana d ogni małe le łigliole?

I cori fanno eco, e quasi tutti decidono a pro di questo cantore; ma 
nel popolo oltienc sempre ragione chi parła Fultimo e chi grida piu forte. 
Quindi eon voce piu robusta del primo, perche un tempo era siato not- 
turno venditore di castagne, cosi rispose il secondo : 1

Chelfa qua santa, che sccnne a lo core,
Ctimine cade racquazza a le vi<»le.
E racqua che gnarisce de lo ammore 
E sana tfogni małe le figliole.

Questi ebbe i suffragi di tutti, anche de’suoi nemici, ed otlenne il pre
mio e fu condotto in trionfo fra canti e suoni, dove si danno per ebiudere 
Ja giornata alla piu solenne orgia, evinti dal vino e da stanchezza sdraiati 
nella locanda, o nel cortile, abbandonano il loro corpo al sonno; ne si 
destano che col sole.

Udita la messa aH’Arcivescovato, si rimettono in cammino. In qucH’ora 
mattutina una foltissima nebbia ingombra quel piano, foce a cinque strade 
spalleggiate di acaci che danno soavissimo odore: la piu amena e quella 
che guida a Saviano, per la quale si awiano.

Saviano e in festa anch’esso, e sospende allasta nella chiesa il drappo 
damascato, premio della corsa dci barberi, di tal vaghezza che per dinotar 
1’assolutabellezza la plebe dice per adagio: bello comma lo pallio de Sa- 
viano, nel modo che i Francesi dicevano : sublime comc il Cid, o bello 
come la Zaii'a.

1 Vedi la figura.

140 LE FESTE
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Da Saviano giungono a S. Anastasia. Lc donzelle di questo ridente 
pacse per antico costume si lavano in tal di nei bacini di limpide acque 
sparse di rosę, dalia sera esposte al sereno : lavacri Pestani mantenuti 
da tcmpi remotissimi! AlFapparire dei reduci di Monteyergine esse muo- 
vono incontro ai loro carri coronate di rosę, di frassino e di mirti, e af- 
fratellandosi in quelle verdeggianti pianure si trasferiscono alla chiesa 
della Madonna delFArco, distante di la un trap di pietra i

In ąuelTatrio si raduna rinnumerevoI popolo di deyoti che riceve la 
sacerdotale benedizione innalzando quando piii puó le lunghissime per- 
tiche cariche di piccoli cati, di castagne, di antńte, di scarpe e delle sacre 
immagini; santo trofeo che eon tanta fatica, per si lungo \iaggio a portato 
sulle spalle. Questo luogo diventa il centro della gran fesla; qui e la fu- 
sione di tutti i ceti; qui nobili Napolitani, Inglesi, Tedesehi, Francesi, 
Russi, godono di far parte del gran pranzo cittadino; ma la plebea napo- 
litana in tal rincontro cederebbe ii suo posto a una milady, come una 
milady ił cederebbe a quella in un convito diplomatico....

Eccoli, eccoli, che ritornano. I carri di Porto, del Pendino, del Mer- 
cato si fermano alle rispetti\e case: tutti i yicini accorrono a dar loro il 
benvenuto, e ne ricevono in dono le immagini della Madonna e le antrite 
benedette. La. povera mądre arriva stanca, e i piccoli figli lasciati in cu- 
stodia della yecchia suocera le corrono incontro e eon allegrezza la solle- 
vano della grave pertica ... e chi narra le fatiche durate del lungo viag- 
gio, chi i miracoli della Verginc, chi giungendo bacia la soglia della sua 
casa: o quanti commoventi e svariati quadril — Ma altri carri e carrozze 
fanno la trionfale entrata per la parte del Molo, e corrono a compiere 
T ultima orgia a Posilipo. Eccoli che gia ritornano, e a tutta corsa passano 
cantando per Toledo eon le loro sventolanti bandiere. Ditemi, o stranie- 
ri, avete \oi nella vostra civilta feste da anteporre a questa che vanta cosi 
sublime origine e trenta secoli di antichita? — Sake, o napolitana plebe, 
che conseryi a noi memorie cosi remote, costumanze uniche al mondo: 
tu sei sempre grandę, sempregreca, e le tue celebri feste dovrebbero 
studiarsi come da Canova si studiavano le statuę del Gladiatore e del Lao- 
coonte.

EMANUELE BIDERA. i

i Yedi 1’arlicolo per la fesla della Madonna dell’Arco.
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egli e pur vero che i disordini e i danni siano anticlii 
quanto il mondo, e che d’altra parte non siavi małe al 
mondo scnza rimedio, di leggieri e a dedurre su 
quanto saldo principio Tarte del conciare riposi; ep- 
pero qual posto essenziale debba tener ne’vocabolari 
questo verbo, ed i suoi derivati: il conciatctti, il 

conciacaldaie , \\ conciategami, il quale ultimo, siccome degli allri |non 
accade tener proposito, solo un pochino, e eon occhio fisiologico, per 
cosi dire, seguiremo.

Le rolture ( intendo di masserizie ) a quanto parmi aver dedotto dai 
miei studi di economia domestica sul vero a tre specie principali ridu- 
consi, vale a dire: rotture volontarie, involoutarie; di uso o sia per desti- 
nazione. Per ira, per dispetto, per disprezzo, o simigliante cagione av- 
vengon le prime; per distrazione,balordaggine epura'disgrazia le secon- 
de. Le terze, onde niuna di tali ragioni potrebbe assegnarsi, concernono 
esclusivamente i familiari, e sono per una terribile fatalita le piu inevi- 
tabili.
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II tempo, ąuesto tremendo divoratore dcgli anni, qucsta immcnsa po- 
tenza sterminatrice a pure i suoi piccioli delegati. Y’ a certe minuzie; 
v* a certe piccole rovine, che sono atomi rimpetto alle grandi e magnifi- 
clie cose, che van quaggiu distruggendosi e per le quali sono impiegati 
cotesti ausiliari.

Cadono le citli, cadono i rcgni

crollano i piu superbi; le piu belle opere deH’arte distruggonsi; e 
queste rovine vengon hene da quella mano cui nulla resiste; ma la cadnta 
d’un tondo, d’un tcgame, d’un bacino, il frangersi d’una qualsiasi stovi- 
glia e opera solo de’familiari.

Questi anticbissimi Attila flagello domeslico non saprebbero vivere 
senza rompere e distruggere, ed hanno un bel gridare i padroni ch’e’son 
devastati, assassinati; che le loro suppellettili son danneggiate e dispaia— 
te. QueIIa volgarissima ma pur vera sentenza : Quod natura dat tollere 
nemopotest 1 trova un’applicazione sicura edinfallibileneTamiliarkeglino 
debbono farę cosi. Non e d’altra banda a maravigliare se una generazione 
naturalmentearitmetica, echepurtroppo sappiamoquanto perfettamentc 
conosca la sottrazione, non sia meno intelligentc delle frazioni e pur 
troppo i poveri padroni, fin dalie piu remote generazioni stan facendo un 
continuo e tristo esperimento del distruggersi pressochequotidiano delle 
loro masserizie rompevoli: ogni dieci giorni un bicchiere di meno; ogni 
quattro un tondo: ogni sette un tegame: ogni venti una bottiglia, ogni 
diciassette una tazza ec.

Ci si perdoni la piccola orazioncella in familiares, e 1’ episodio al- 
quanto lunghetto, awegnache non affatto lontano dal fdo principale.

Awi un amicissimo delbumanita, che, senza aver mai aperlo libro, 
conosce a perfezione Yeconomia domestica; senza intender nulla di scien- 
za nuova, conosce a meraviglia la vecchia, quella cioe della distruzione. 
Nuovi perlui non son neanche taluni principi fondamenlali di chirurgia, 
cheapplica quasi sempre felicemente alle sue operazioni. Yero e che le 
stoviglie piii fine, le argille straniere, le elette porcellane non son mica 
della sua facolta, ma ben 1’esercita sulbargilla di bassa estrazione, sul ton
do, sulla suppiei'a, sul tegame principalmente onde il suo nonie deriva.

1 Che valc ąuanlo 1’adagio nopolitano. Jlzio de natura fino a mmorte dura.
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Le artisecondarie,i piccoli mestieri,nocivi indubitatamcnte alle arti pri- 
marie ed ai negozi in grandę, o per meglio dire a ąuclli che gli esercitano, 
comunąue tah olta a prima giunta comparir possano di poco conto e ride- 
Yoli, sono di non leggiero utile al bene della generalita, onde elemento 
principale non e certolą dovizia;elavolgarsentenzache«7i;ecc/noguar(/a 
il nuovo ha senza dubbio nelle arti secondarie fondamento. In effelti in 
qual modo menerebbe innanzi la vita 1’onest’uomo, obbligato a trarre un 
assai scarso frutto da lunghe fatiche; sostegno tante volte unico di lunga e 
numerosa famiglia; senza il benelizio di queste arti,senzauna perfelta co- 
noscenza de’verbi rattoppare, accomodare, stringere, accorciare, allunga- 
re, rimediare, e sinonimi del vocabolario economico-domestico che e il 
piu vero ed in uso?

Cosi quella del conciategami eun’arte secondaria,nulla diversa da quella 
p. e. del ciabattino, chese non puo restituirti la scarpa nello stato pri- 
miero, sa almeno accomodartela per guisa che tu possa alcun tempo ri- 
manerti dal far la nuova. Cosi il conciategami e ne piu ne manco d’un ar- 
tista sui generis, ed essendo le arti sorelle, un conciategami ed un pittore 
in \iaggio, per cagion d’esempio sono fratelli 4. II pittore in fatti ha la 
sua cartiera,la suatavolozza, la sua sedia portatile, il suo ombrello;il con
ciategami o conciambrelli,che or or vedremo come suonino lo stesso,ha 
parimenti un trapanatoioeduna cassetta,che fa alla sua Yolta da sedia 2, 
ed un ombrello; l’uno impasta colori, 1’altro la sua mistura cicatrizzatrice 
che chiamasi eon vocabolo tecnico il gesso ( u gghisso) l’uno aduna le tin- 
te, 1’altro i pezzi di creta; sicchel uno albaltro vicino:

Non sai se quello a ąuesto, o ąuesto a ąuello 
Tolga o non tolga del c o n c i a r e  il vanto 
E puoi ben dir : e sono egual cotanto,
Che il pittor non discerno e il c o n c ia - o m b r e l l o .

Ne sarebbero per awentura affatto fuori luogo queste due domande?
Quale delle due arti e piu utile? — Quale di questi due artisti e piu 

grandę?
Quanto alla prima non istaremounmomento adichiararci pel conciate

gami. Quanto alla secondaricorderemo quel chescriveva unnostro autore 
e giornalista, valutandole opere dalproprio pregio piu che daU’utilee—

1 Non cadra, siam sicuri, alcun dubbio ?ullo scherzo di tal pnragone.
2 Yedi la figura.

19
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10 amerei di diventar piuttostoFidia clie 1’abilissimo de’ falegnami— ma
11 secolo e positivo per eccellenza, i tegami in conseguenza ed i tondi 
son piii positivi de’ quadri; onde il secolo esclama : — io amerei diven- 
tar piuttosto conciategami che 1’ abilissimo de’ pittori. — Che se 1’ o- 
pera del pittore e ammirabile, divina; s’e’ sa riprodurti \ivacemente il 
bello fantastico e naturale; non men grandę o prodigiosa e 1’opera del con
ciategami. Non altrimenti favoleggiasi di Deucalione, del quale le pietre 
che gittayasi al dorso uomini ridivenivano; taleifrantumi nelle mani d’un 
conciategami ridivengono tondi, tegami, bacini, pentole; tre pezzi inu- 
tili diyengono un pezzo utile; il che e mirabile, ma nullameno non cosi 
come tre balordi che diyengono scienziati, tre cenciosi che diyengono 
ricchi, tre ladri o meschini che yengono in onore ad un tratto: — esem- 
pi onde abbonda il regresso ed il progrcsso!!

Sarebbe questo il yero caso dellomma rena-scentur quae iam cecidere 
laddoveil poeta tosto ed accortamente non avesse soggiunto cadentąue — 
Che anzi 1’artc stessa del conciategami, propriamenle detto, quest’arle 
che pur mostrammo si nobile ed eccellente, e andata sensibilmcnte deca- 
dendo.

E perche mai? — Felix qui potuit rerum cognoscere caussas — e noi 
non istimandoci fra tali felici non crediamo saper indicare appuntino la 
cagione di tal decadimento, imperocche potrebbero essere molte; o il 
lusso non tollerante cose rattoppate o medicate — oTesscrsi talvolta 
osscrvata la pocą galanteria ed esattezza della cucitura, non di rado es- 
sendo incontrato che il brodo, liquefatto il gesso che saldaya i punti mai 
datid’una suppiera, a trayerso di questa filtrasse 1. O perche sia agevol 
cosa acquistare un tondo, una ciotola, una pentola, a modico prezzo, o 
perche ( e cio persuade di piu ) ogni padrone, dotto dall’esperienza, ha 
chiamato responsabili i familiari degli oggetti che romponsi per loro 
mani: o per altre ragioni ancora; il certo si e che di conciategami pro- 
priamente detti, puri e semplici, come direbbesi in modo legale, non 
si yeggono che pochissimi, a fronte di ąuella immensa moltitudine che, *

* la arte questi punli, che eglino danno col mezzodel trapano e del fil di ferro, distin- 
guonsi ia p u n t i  a l l a r o m a n a ,che sono ąuelli dali eon maggior precisione e passali pereotro 
la crela, di modo che non appariscono al di fuori, e p u n l i  s e m p l i c i che son piu rozzi, pas
sali in croce dalTuna all altia parte e poi saldati col g e s s o .
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gia tempo, assordata le strade. Possiamo anclie aggiugnere che al eon- 
ciategami (assolutamente plebeo) 1 non era taholta strano di esser chia- 
mato su per le nobilicase, e che ora Io6 a stentoquasianche per ąuelle 
del popolo; imperocche neanche pel gentame oggi e malagevole Tacąui- 
sto d’ un tondo, o d’un tegame. In cambio alla troppo cognita voce — 
Chi tene mbrelleviecchie da vennere—Accattateve u mbrelle 2 riconosce- 
retela novella industria, onde il conciategami hasaputo supplire a’ suoi 
bisogni. Daabileprofessore di piii doltrine, che da nome alla sua scuola 
dalia principaley vedendo egli esser piu facile oggi si accomodi un om- 
brello che un tondo o un bacino, si fa chiamar piu voientieri conciam- 
brelli.

Accennammo, ed or ripetiamo, come ii nostro popolo attenda sempre 
a due o tre piccioli mestieri ad un tempo; perocche nulla curanti del Piw- 
ribus intentus seguono in cambio la massima, che piusi fa e piu si gua- 
dagna; ond’e che il conciategami suole anche usare d’una picciola indu
stria cerusica su i gatti, che noi non istaremo a ripetere; meravigliati 
per altro come una specic di uomini dedicata ad accomodare possa in- 
dursi a scomodare ąuelle povere bestie.

Aggiungo ąui le strofę d’una canzonetla napolitana sul conciategami, 
che parmi graziosa e vivace, e veramente ąuesli canli ed ariette napoli- 
tani sono assai belli ąuando sappia ritrarvisi vcrita e \ivacita. Ho inteso 
a cantarla sulla chitarra; e facile e gaio ne e 1’ accompagnamento, gaio 
come rindole della mia helia patria, creata per gioire e per sorridere e 
ehe neanche la feroce tristizie delbuomo sa taWolta forzare alle lagrime 
ed alla desolazione.

* ln effetti ąuesto personaggio 6 d e m o c r a l i c o  per eccellenza,e snoleappnrtenerealąuar- 
tiere * Ficaria.uno depiu popolati della nostra Napoli; e propriamente il B o r g o  S .  A n t o n i o  

b la sede di tutti i c o n c i a t e g a m i .

3 C h i  h a  o m b r e l l i vecchi d a  v e n d e r e — C o m p r a t e v i  l 'o m b r e l l o .  *

* Quartteri o contrade — Non trascuriamo ąnando ce nc paia il bisogno , di richiamire ąualche notizia che 
azesse potnto dimenticarsi dal foresliere-

Napoli era anticamente diyisa in 29 otline o rtoni che formayano la Cosi delta Piazza o Reggimento del po
polo. Era ąuesta goyernala da 29 capitani e dieci cittadini consullori, a’ quali presiedera 1’ Eletlo. Ampliata U 
citlJ, per tutta ąuella parte cho cbiamano comunemente Napoli nuova , fu diłisa, come lo k di presente, in 12 
quarlieri che eąuiralgono alle otline o rioni, c sono S. Ferdinando, Chiaia, Montecahario, S. Giuieppe, Awo- 
eo ta, Yiearia, S. Carlo a U’Arena, Porto, Pendino, (eolgarmenle Penniuoj, Stella, S. Lorenza c Mtrcalo.

L ' e d i t .
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Mamroa mia suppurtii chiii nun pozzo 
Stu destino marditto schiattuso;
Me so ffatta che ffeto de nchiuso ,
So arredutta che ffaccio piata.

Vide cca — cchiii nun tengo culore 
S’ć la carna da cuollo caduta ,
Me so ffatta na mazza yestuta,
Me ne scolo pe ttanto nguttil.

E ppe cchi ?— Pe du chiappo de mpiso, 
Ch’ć ppartuto e mma puosto nnammuollo; 
Ma po cchiii nun s'a rutto lu cuollo ; 
Nfracctare 1’acciso me vó 1

Gioia mia, deceva, sto ffora 
Tre semmane e ppo faccio retuorno,
E passato nu mese e nu iuorao,
E turnato lu cano ? — Gnernó.

E bba cride sli mpise! — Cu qquanta 
Piecie e squase venelte a frusciarme,
Me scenneyano Dfaccia le llarme ,
Me faceya lu core spartl.

Me scennette nu nuozzolo ncanna,
Me restaie a la vocca lu ffele,
Me so strutta pe ll’esse fedele,
Mo nu bboglio gnagnolla muri.

Nun so ppiezzo de starcme a spasso,
A sti diente nun mauca lu ppane,
M’aggi’ asciato nu conciatiane 
Che speresce, che mmore pe mmc.

E tult’auto de chillo gnellato;
Che nun tene nó arte nć pparte,
Che sse ioca lu tuppo a lii ccarte ,
Che se mpacchia, e cchiii bbuouo nun e. 

Cu ttre ppunte de fierro filato,
, Che mm’a dato a nu gruosso piatto,

Tre ppertose a stu core m’a fatto ,
E a Ha reta m’a fatto ncappżu 

Nu buon’omino che ssempe fatica,
Ch’e cchiammato pe ttutte le ccasc ,
Lle ttiane, 1’arciulc e lii vase 
E nu gusto a bhederle accuncii.

Songo asciuta da dinto a nu fuosso 
Mamma, e cchiii nun c’ć tiempo da perde , 
Astrignimmo, ca songo a lu bberde 
E cchiii stare nun pozzo accussi.

Marami, pe nu chiappo de mpiso , 
Cumm’ammore m’aveva cecata!
Vi che ssciorta me steya stipata,
Si lu nfamo turnaya a hbeni!

Siccome interviene, non csser semprc il lusso segno di miseria, anzi 
spesso la esser lusso maggiore ove maggiore e ii bisogno, parecchi dei 
conciategami o concia-ombrelli indossano oggi un abito compiutamente 
pulito, e superiore alla loro condizione; di qualita che ove voIeste aver 
per modello infallibile di conciategami un uomo lacero, sudicio e cencio- 
so mai vi apporreste; lo erano ben quasi tutti gli antichi e semplici con
ciategami , che vestivano alla leggiera eon la sola berretta, in semplici 
calzoni e camicia a maniche rimboccate; taluno ne vedrete che non lascia 
l ’indivisibile pipa e il suo cappel di paglia, per quanto imperversar sappia 
la stagione, e che si annunzia eon una voce tutta propria ; che suona a 
un dipresso concia-ti-an eon unnsemi spenta , ed altrettali delfantica 
generazione, conciategami retrogradi; ma non sarebbe a farne generalita.

Un concia-ombrelli puó vestir decentemente, non di rado eon una 
certa eleganza, sempre pertanto eon la sua cassetta (nella quale vari ar- 
gomenti conservadel mestiere , come fili di ferro , martello , lima, te-
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naglia , gorbie, gesso e simiglianti cose) e il trapano sospesi ad arma- 
collo, suoi compagni indivisibili. Ha sempre sotto il braccio una quan- 
lita di ombrelli, ordinariamente di cotone , e spesso 6 seguito da una 
specie di allievo che porta altri ombrelli, e cosi egli vendendo ed acqui- 
stando mantiene la sua industria e trae la vita.

E sia prova che 1’ industria ed un’ onorata poverta abbian sempre onde 
sostenersi il veder come anclie in questi mestierucci possa trovarsi un 
mediocre guadagno; perocche ne’ torti della fortuna ottimo rinfranca-
mento £ Ja solerzia e il lavoro.

ENRICO COSSOVICH
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La beautć de 1’edifice morał ne consiste pas 
seulemcnt dans la grandeur des dimen- 
sions, mais aussi et surtout dans la sagcsse 
des proportions.

Degerando.

^ Li/ombra del portico che decora F ingresso del massimo 
V^nostro teatro, la dove la spessczzadel pilastro offre riparo 

y v v\ vento ed alla pioggia, veggonsi tultodi, fmo a che luce 
jrisplende, pochi uomini di sparutoaspetto e di abili gretti 

cenciosi che seggono presso un tavolo di povera appa- 
tenendo innanzi qualche foglio di carta,uno sporco 

calamaio di terra ed una selce che frena le \olubili carte , se il vento av- 
vien che le sollevi.

Di tali uomini tardi, meschini e pazientissimi, altro breve drappello 
sta in ordinanza scliierato di fronte allo edificio della Posta, volgendo le 
spalle al piccolo teatro, cui si volle dare un gran nome rappresentante 
piccola cosa, e pero si disse teatro del Sebeto.

Una terza onorata legione ha ąuartiere e ricovero presso la porta mi- 
nore del teatro del Fondo, e nelle intemperic si fa ombrello di una atti- 
gua volta di fabbrica, ovc a sera nel durar dello speltacolo riparano al 
copcrto le carrozze de’ Reali Principi.
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A voler guardare nella suaposizione ąucsta misera cd onorata legio- 
ne di scrittori che si raccoglie alPombra de’ portici armoniosi e si rende 
letterariamente 1’interpetre degli affetti, delle ire e delle passioni degli 
analfabeti, direbbesi che dessi appunto, ąuegliuomini, sono i rappresen- 
tanti dell’anlica filosofia e dir potrebbesi quindi 

Poycra e nuda vai filosofia.
Ma essiinvece non altro rappresentano in ąuesto nostro amenissirao ri- 
dente e molle paese, che Iapubblica istruzione, edico pubblica eon ra- 
gione, imperciocche 1’istruzion letteraria (dellaquale lodansi grande- 
mente molti onesti e laboriosi cittadini) e una istruzione privata, specia- 
le. Essa e retaggio di poebi, e eon lei viene la schiera tutta de’ mali onde 
fu ede travagliato in ogni tempo il penoso vivere degli uomini di lettere, 
pe’ quali se, a dir di Papa Ganganelli, e Napoli la citta piii propria ad eser- 
citarne lo spirito; a dir di Sacchi e la citta ove men le lettere danno, sic- 
che gli uomini che vi si consacrano, formano quasi un ceto a parte.Ne in 
tempi si gravi,si diflicili, si bugiardi,oserei deviare 1’attenzion pubblica e 
richiamarla eon ąuesto mio scritto sul costume dello scrivano ambu- 
lante, se non vedessi accomodato il subietto a gravi ponderazioni,se non 
sentissi che in quel vivente ritralto e direi in quel termometro dell’ i- 
diotismo popolare sta 1’accusa del Governo ed il maligno intendimenlo 
de’ grandi che vogliono il popolo misero ed insciente.

A Parigi in molte vie son formati alcuni gabinelti eon Poccorrente 
per iscrivere, nello scopo di o/lrir sollecito ricapito a cbiunąue voglia 
eon fretta rispondere e dare alla posta ąualche foglio. Cola gli uomini 
sanno leggere e scrivere,tengon que’bisogni quasi per principio di fede, 
e se mancan loro i mezzi, non manca loro una determinata volonta d’i- 
struzione a ciascun relativa. A Parigi piii che in altre citta i gabinetti di 
lettura s’aprono per ogni canto, e a volerli istruire e breve il passo.

Qui per lo contrario, ovei mezzi non manchino, manca la volonta d’i- 
struzione negli uomini. II soldato, 1’artigiano, il basso trafficante, il coc- 
cbiere, il battelliere, il merciaio e talvolta il distributor di lettere e di 
giornali e analfabeta.Gli uomini si lasciano piegare alle piii servili opere, 
addestrano eon pericolo il corpo ai salti,alle cavriuole,al giuoco deTunam- 
boli, si carican gli omeri e ’1 capo piii chegiumenti, vanno attorno lunga 
pezza perbuscareun obolo , insistono fino alPimpudenza e si appagan 
di avere dello scudiscio nel viso , purche s’abbiano ąucllo che cbiedono.
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E cotali uomini che spendono tutto il di nelle fatiche del corpo,che spar- 
gono di sudore le\iein esta, eneH’inverno ogni lor guadagno consacra- 
no alla gola e nulla riserbano a coprir la persona, questi uomini han per 
siffatto modo in odio 1’istruzione, che ad un maestro, anco gratuito, fanno 
mai \iso.

Nasce da cio ii bisogno di dover ricorrere altrui, quando son lontani 
da’ lor compagni e da’ congiunti, epperó stretti si veggono a domandar 
l’opera dello scrivano pubblico, a svelargli i piu intimi misteri del cuore, 
ad affidare a prezzolata penna e non certo presaga come quella di Tor- 
quato, quella prudente indagine paterna che custodisce la pace del foco- 
lare domestico.

Pero di costa a questi uomini che seggono professando lettere ne’ siti 
gia innanzi deseritti,Yedete posarsi una o piu donnę e vecchi e giovani 
conhamboli L Quella al marito assente,che combatte per causa infame, 
ricorda se stessa, i figliuoli, le miserie in che lasciavala, la seduzione 
che la circonda, ed affida i fatti gelosi all’onor suo alFironico segreta- 
rio che sol di parole fa merce: e il lontano tornando trova disonorata 
moglie, yiziosa progenię cui fu uggial’istruzione e la rapina solletica. 
Questa ammonisce giovane figliuolo perche desista dalia scioperata \ita 
che in sorgente di precipizi lo mena. Altri rimprovera la frode, altri 
sparge la discordia, altri promette di solvere il debito , altri rinnega il 
proprio paese e contratta 1’infamiadi gente povera ed infelice che segue 
lo splendore delforo di una ricca fazione. E lo scrivano pubblico yede 
innanzi agli occhi passarsi le immagini di tanti uomini traditori o tra~ 
diti, spergiuri o fraudolenti, owero miseramente yirtuosi.Lo scrivano e 
non pur 1’ interpetre di tante svariale e strane passioni, ma e il deposi- 
tario degli altrui palpiti, delle amarezze, delle gioiedi fanciulle povere 
e donorate che per difetto d’istruzione debbon talvolta eon se medesime 
e di se stesse arrossare. Lo scrivano pubblico meglio che alcun altro di- 
ligente scrittore, potrebbe riassumere e redarguire i moti dell’ animo 
plebeo, tenendo innanzi le tendenze, lipo del popolare intendimento. A 
lui, se virtii avesse di far tanto, riserbalo sarebbe il grave carico di re- 
latore presso le Commessioni di pubblica istruzione, onde regolar \uol- 
si la nostra corrotta popolar comunanza.

Lo scrivano pubblico e il sensale delle parole.
1 Ycfii la figura.
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II suo stile e immutabile, semplice, abborrente da metaforo e da qual- 
siasi figura.

Ama la brevit'a per convincimeuto che ha di persuader meglio altrui 
e giovare piu sollecitamcnte a se stesso.

Egli non cerca mai modi eleganti nel manifestare ció che pensa il suo 
vicino. Sa hene che Peleganza e il lusso ingenerano la corruzion della 
specie umana. Indarno i suoi clienti gli raccomandano di usare de’ mez- 
zi termini, dclle frasi velate, delle allusioni.Egli aborre i veli ed i mezzi 
indiretti.

Egli e chiaro ed originale.Dichiara la pace o la guerra, e tra marito e 
moglie suole candidamente alimcntar la guerra delPindipendenza come 
usano certuni clic non son candidi. Lo scrivano pubblico eun letterato 
di ąuarta classe.Esso non appartiene ne ai demagoglii delfopposizione, 
ne ai ministeriali, ne ai candidati, ne ai letterati in predicamento di Ec- 
cellentissimi.

Egli e lontano dai clubs — Ama come Orazio il vin di Bromio e la so- 
litudine, ma non possiede una villa. Gli basta una pietra Vesuviana che 
lo sostenga nel giorno, e le lettere!

Egli ama le lettere e gli cal poco che siano amene o belle lettere. Pur 
che siano lettere altro non chere.

L’apice delle sue cognizioni leggesi sur una tabella che talora pende 
sul davanti del tavolino. — Cola e scritto si traduce il francese!!!!

L’apicc della sua agiatezza e ąuando ha tal credito mensile, da trovar 
ricovero in ąualche canto di bottega, o quando riparasi presso un fabbri- 
cante di occhiali della strada Quercia, ed accoppia la suainsegna a quella 
delfottico.Cosiairombra degli occhiali,quegli stima esser meglio veduto.

Lo scrivano ha pure la sua tariifa col prezzo de’ suoi lavori, comin- 
ciando dalia supplica in carta semplice fino al volume delle cento pagine 
in folio scritto alla spagnuola, vero apogeo delbarte sua. Nello statuto 
costituzionale napolitano non v’ha un articolo che lo riguardi, ma la 
colpa sta nelforiginalc francese !...

Queste schcrzose osservazioni che gittiamo sulla carta per temperare 
alquanto 1’amarezza che trovasi (ne lo dissimuliamo)in fondo del nostro 
articolo, serviranno a mostrare che in osservando i dirersi tipi onde si 
compongono queste popolari costumanze, egli e quasi impossibile di 
restar freddi alle impressioni del ridicolo e del malinconico tema.

154 LO SCRIVANO PUBBLICO
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E (1’altra parte un senso di pielk e di dispregio destasi nell’ animo dei 
curiosi e de’ forestieri che sovente yisitano queste nostre allettevoli e 
ridenti contrade. De’ forestieri che non saprebbero per nessuna guisa 
persuadersi come un facchino, un commesso di privali negozi, un arti- 
giano, un bottegaio, un soldato non sappian leggere ne segnare il pro- 
prio nome. Dcplorabile condizione di queste misere classi per le quali, 
awien che un facchino non sappia trovar 1’indirizzo di quanto sugli ome- 
ri reca, ne un artigiano segnar nota de’ propri lavori, ne un bottegaio 
trascrivere in registro quanta parte di commestibili suole affidar tutlo- 
di al credito de’ suoi awentori, ne un soldato , piu assai biasimevo- 
le degli altri, leggere gli ordini del suo capo, aprire il gran libro delfi- 
storia del suo paese, apprendervi il nome degli illustri capitani, le azio- 
ni eroiche, istruirsi nelle operazioni strategiche , riandare i fatti gene- 
rosi che han coronate le vittorie, intendere le virtu del soldato infine e 
modellarsi sull’ esempio di quegli uomini che il tempo non contamina 
e non distrugge.

E queste classi onorate,laboriose che sieno,potranno mai comprendere 
i loro doveri, i doveri di onesti cittadini, senza quell’amore, quel biso- 
gno , quel fomite di pubblica istruzione che dicesi lettura? E potrą un 
popolo rendersi capace di apprezzare novelle e piu savie instituzioni e 
fruirne quel bene che ne deriva, senza leggere? E potrą questo popolo 
elevarsi fino al livello delle grandi nazioni e collandare degli anni se
gnare un solco ne’ campi della storia?

Promuoviamo dunque la lettura , e rendiam popolari quei libri che 
unicamcnte pel popolo yennero scritti. Apparera cosi 1’artigiano come 
temperare la fatica delle bracciacol sol!ievo della mente, 1’operaio stu- 
dicra per principi il suo lavoro, ed il facchino heone c treccone sovente 
per non aver da farę, saprh come cavar profitto dali’ ozio che lo snerva. 
Gli uomini cresciuti e gittati in sulla pubblica via non son che figurę 
abozzate dalio scalpellino. Se la mano dello scultorc non yi corrcsopra, 
la statua non esiste. II popolo e dunque figura grezza: 1’ istruzione e lo 
scultore che ne cava le formę vere e sentite. Senza 1’istruzione non po
trą mai questo popolo indursi scientemente a’ nobili sacrifici ed alle ab- 
negazioni generose. Se yolcte lanciaryelo di halzo , awerra eh’ egli a- 
cquisti audacia e non yirtu.

Guardiamo queslo popolo superstizioso e harbaro ancora che apre i
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visceri di un fanciullo per trovare un tesoro, chespendele ore del gior- 
no a seguire un frate e crede nel profetico spirito di sconce e stoi te pa
role,che vede lacrimare le imagini,e snatura i piu semplici fatti per trar- 
ne fuori a suo talento un insieme miracoloso i .

Basli il dire che un uomo del popolo, nato appena, comincia ad avere 
un nome che non e il suo. Invece di chiamarsi Antonio o Luigi sente 
chiamarsi Zennariello il Tracchimo, Quagliajuolo etc. Cresce eon que- 
sto nome e ignora talvolta il suo. Ya a nozze eon donna di pari condizio- 
ne che si chiama la Pazzarella, la Moscovita, la Sąuarciona ec.

E il nome e il cognome e lo stato civile e la famiglia? Tutto e sparito 
quegli uomini non ne ricercano, e se occorrera che essi debbano sapere 
il ver-o loro nome, si yedranno astretti a recarsi presso un notaio, un av- 
\ocato ec. e pregare col danaro alla mano il parroco perche svolga i libri 
della parrocchia e vegga qual e il nome di battesimo ed il cognome che 
gli apparticne,

E questo medesimo uomo, lontano dal suo compagno o commilitonc 
che sia, per fargli intendere il suo desiderio sara costretto a seder presso 
allo scrivano pubblico,freddo emercenario interpetre de’suoi pensamen- 
ti, metterlo a parte de’ suoi segreti e compensarlo delbopera sua, strap- 
pandosi dalia bocca quel tozzo di pane che le propie fatiche gli avran pro- 
curato.

Peró difTondiamo la istruzione. II popolo legga pria la Bibbia e poi i 
catechismi che render lo deggiono onesti cittadini. Sappia esso leggere 
e scrivere la sua lettera, segnare il nome del suo candidato, scrivere Ja 
votazione alla quale ha dritto, e poi si meni al fatto delle cose che possono 
rigenerarlo. Allora si essolavorera da se, per se medesimo e per proprio 
convincimento.

Non ci faccia schifo dunquelo accomunarci ai nostri simili,perche tapi- 
ni,non cirechi nausea 1’aspetto della miseria e della incapacita. Rendiamo 
agli uomini cio che avemmo dagli uomini, 1' istruzione, ed auguriamoci 
che il secolo a veniresiatanto illuminato, dacompatire il sccolo nostro e 
che la nostra prole cresca migliore di noi, ma sopratutto non ingannia- 
mo questo popolo slanciandolo in quelle riyoluzioni che non puo inten
dere ancora e sostenere.

i Vedi Ic nostre Tradizioni popolari spiegate eon la storia — 1841 — Tipografia de 
Marco.
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II disinganno allora lo attenderebbe.
L’abbandono attenderebbe la nostra causa.
Amaro un rimprovero ce ne verrebbe dalia posterita.
Gli anticlii dominatori, fatli piu baldi, ci sputerebbero in viso. 
1 giovani popolani ci direbbero—-Voi tradiste i nostri maggio 

ser\iste dei loro corpi, pria di consolidare il loro spirito.

Istruire il popolo e il mandato delbonesto uomo di lettere. 
Tradirlo e fino ad ora spettato ai governi!

CARLO TITO  DALBONO

i e\i
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n una citla come Napoli, circondata di fertili lerreni 
ove allignano ogni sorta di alberi fruttiferi, il mesticre 
del venditor di frutti dev’ essere al certo esercitato da 
immenso numero di persone. Ed e appunto cosi. Non 
v’ha uomo del popolo che in tjualche stagione delFanno, 

in qualche circostanza della sua vita , non abbia fatto, non faccia o non 
sia per farę il fruttaiuolo.

I fruttaiuoli dividonsi in due classi. La prima e la piu numerosa, ed 
6 facile capirne il percbe. Basta avere una cesta e una bilancia , un ca- 
pitale di dieci carlini in contante o in credilo , buone spalte e grossa 
voce , ed eccoti divenuto fruttaiuolo ambulante.

Ma non vi ha arte che non abbia le sue gradazioni di perfezione; ep- 
pero anche il fruttaiuolo ambulante e girovago puo aspirare alF eccel- 
lenza nelF arte sua. Non parlero della collocazione de’ frutti, poiche in 
questo la sua abilita trova emuli formidabili nelf altra classe di vcndi-

i Vcdi la figura.
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tori. Ma gli e indispensabil cosa la conoscenza degli uomini, e special- 
mente ąuella conoscenza per cui salirono in rinomanzaGiambattista Por
ta e Lavater. Se il compratore e un fanciullo che yiene a spendere il 
tornese o il grano della sua merenduola , ei ne profitta per dargli quei 
frutti che nessuno comprerebbe , o perche troppo acerbi, o perche trop- 
po maturi, o perche bacati o altrimenti magagnati; ne in tal caso gli e 
duopo adoperar la bilancia; i fanciulli non badano a si fatte minuzie. Se 
poi il compratore e un cuoco che fa la spesa pel padrone , o una fante- 
sca che viene a spendere il denaro della signora, allora la cosa e ben di- 
versa: bisogna adoperar la bilancia, e adoperarla eon somma abilila , 
poiche non vi e esempio che un fruttaiuolo abbia mai derogato alla re- 
gola di dare tre ąuarti e anche meno per un rotolo; bisogna contendere 
un buon tratto sul prezzo e sul peso , dirsi scambievolmente un mondo 
di villanie , e spesso tinire col rimettere nella cesta i frutti gia pesati. 
Oltre a ąueste conoscenzc , il fruttaiuolo ambulante dee aver 1’arte di 
conoscere i siti piii opportuni allo spaccio. Se gli riesce di situarsi presso 
im fruttaiuolo a posto fisso che abbia la pazienza di sopportare la con- 
correnza di un si fatto vicino , la yendita e in gran parte assicurata. Gi- 
rando per le strade men freąuentate, dove abitano donnicciuole e gente 
del popolo , la sua mercanzia ha spaccio maggiore che non nelle vie 
dove sono grandi palagi e trafficano in gran numero le personę e le car- 
rozze. Di buon mattino lo troverai nelle piazze ove si riuniscono gli ope- 
rai, come in quelle della Carita e di S. Ferdinando ove convengono i 
muratori e i materassai. Piu tardi gira per le strade, e quivi va provando

. . . . .  come & duro calle
Lo scendere e il salir per le altrui scalę ,

imperocche bene spesso dopo essere salito ad un sesto piano cliiamato 
da una voce femminea, e costretto a scendersene senza aver nulla ven- 
duto. E peró a simili chiamate non si presta si facilmente il fruttaiuolo, 
ma prima risponde gentilmente scendete o calate un paniere, e solo 
quando ha esaurito si fatti mezzi si risolve a salire , pur dicendo : Scen
dete in mezzo alla scala. Finalmente dopo le ore meridiane, se ebbe 
la mała ventura di non aver venduto ogni cosa , troverai il fruttaiuolo 
ambulante sul Molo, ove a prezzi diminuiti, come negli appalti sospesi 
di S. Carlo, 1'uomo della plebe si diverte a mangiare ogni sorta di frutti 
mentre assiste alla commedia dci burattini tutto intento alle amorose
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awenture di Pulcinella e Colombina attraversate da quel birbante di 
Coviello.

Che fa poi V ambulante venditore ? Esaurita la sua merce , vassene 
alla cantina , ove eon facile processo converte in poco cibo e in molto 
yino il denaro guadagnato , e talvolta parte del capitale. Quivi imbria- 
catosi ben bene , torna a casa, balte la moglie se ne ha , e vassene a 
dormire in santa pace , per ricominciare il di seguente la vita medesima.

Una classe intermedia di fruttaiuoli vi ha pure che fa una dannosa 
concorrenza agli ambulanti ed ai fissi. Son ąuelli che portan frutti dalie 
campagne circostanti e che hanno un asino per coadiutore. Essi sono 
di nna pazienza e di una cortesia ammirabile coi compratori, yendono 
a buon mercato perche di prima mano , e spesso portano frutti eccel- 
lenti, che gli spenditori comprano a vil prezzo e si fan pagar caro dai 
padroni. Con ąuesti fruttaiuoli le donnę prendonsi le maggiori liberta: 
altre metton le mani nelle ceste , e tulto rovistano e mandan sossopra 
per iscegliere il meglio , mentre il yenditore impassibile altro non fa 
che presentare il piatto della bilancia attendendo che yi sień depositati i 
frutti scclti ; altre provano e assaggiano replicatamente ogni sorta di 
frutte , e poi sen partono senza nulla comprare , ne il yenditore se ne 
incarica. II persecutore di ąuesti fruttaiuoli , e anche degli ambulanti 
ąuando mettono in terra la loro cesta, era il grascino, yolgarmente detto 
prubbechella, che spietatamente imponeva ad essi multe, e per esigerle 
toglieya loro le bilance. Ma grazie alb anno 1848 ąuesta persecuzione e 
Unita , e possono i fruttaiuoli d’ ogni genere ingombrar le strade come 
meglio loro attalenta.

Veniamo ora alla classe piu nobile de’ fruttaiuoli, a ąuelli che ven- 
dono nelle botteghe, innanzi alle ąuali dispongono in bella mostra le 
ceste ripienc delle piu belle e sąuisite frutte. Essi sono 1’ aristocrazia 
del mestiere, sono per rispetto ai yenditori girovaghi ąuello che un ne- 
goziante di ragione e a un mercantuccio a ritaglio. II loro apparato ras- 
somiglia da lungi ad un esercito schierato in ordinanza, oye da un lato 
sta la cayalleria , da un altro V infanteria, altrove Y artiglieria: cosi vedi 
in varie ceste le arance di Palermo o di Sorrento , in altre le mele di 
molte yarieta, in altre pere d’ ogni maniera , e poi secondo le stagioni 
ciriege , albicocche , peschecotogne , peschenoci, persiche, prugne
rotonde o ellittiche, lazzaruole , giuggiole , uva , lichi, ec. ec. Tutla la 
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loro abilita consisle nel disporre la mercanzia nel modo piu appari- 
sccntc e aggradevole alla vista. Siluati 1’ un sopra V allro i frutti in 
beli’ ordinanza, sicche formino come tante piramidi, cssi son collocati 
in modo che le parti piu belle, che mostrano i piu bei colori, sień le 
sole che appariscano agli occhi de’ riguardanti. Se v’ ha parte bacata o 
vizza o altramente magagnata, essa vien sottratta allo sguardo da quella 
magistrale collocazione. La polvere vien nettata accuratamente eon un 
fascetto di fclci o di altre erbe secche. A questo modo e adescato il com- 
pratore , che a quell’ ordine c aquell’ apparente bellezza si sente venirc 
1’ acquolina in bocca. Cosi vediamo alle volte sotto certi lali governi ce- 
latc le internę piaghe e i cancri che rodono la socicta , mentre Festerno 
aspetto rende testimonianza di stato prospero e felice ! E per non uscir 
dai frutti, cosi vediamo la castagna di helia corteccia csser dentro ma
gagnata e guasta. Ma fate che venga in quella cesta cosi bene ordinata 
la mano sowerlilrice di una fantesca che voglia da tutti i lati esaminar 
le frutte che dee comprare , ed appariranno ben toslo i guasti, le ma- 
gagne , i buelii. Penetrate piii addentro , esaminate 1’ interno di un di 
quei frutti, e lrovercte mezzo quel che pareva maturo , invcrminato 
quel che sembrava intatto , fradicio quel che si mostrava sano , pień di 
putridumc quel che appariva incontaminato.

Non e gia che questi venditori non abbiano veramente frutti squisili: 
essi li tengono fuor della vista , dentro le botteghe, per non destar le 
YOglie delle gravide. Quivi li comprano gli spenditori in livrea dci gran 
signori, o il galantuomo amantc della buona cera che si fa da sć le spese 
della buccolica. E vi so dir io che trovate frutti d’ ogni maniera, e delle 
piii grandi dimensioni, e quasi quasi jn ogni mese dell’ anno. Imperoc- 
che quando i fruttaiuoli delle altre classi han finito ogni merce, quando 
cominciando dalie nocciuole e terminando alle nespole hanno esaurito 
ogni sorta di frutte vendibili alla bassa gente , ąuando si sente cantar 
per le vie :

Q u a n n o  r e J i t c  n e s p o l e ,  c h i a g n i t e  ;

C h i s t '  k iurderno f r u t t o  della State

non pcrcio le frutte sono finite in Napoli, dove in tutti i giorni delFanno 
le mensę de’ ricchi sono imbanditedi frutti. II fruttaiuolo che vende in 
bottega sc ne prowede da tutti i dintorni della capitale , e se occorrc da
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tulti i piu lontani punti del regno dove pud giungere unabarca. Egli 
conosce i modi di conservarli per lungo tempo , conoscendo meglio che 
i filosofi moralisti quanto 1’ uomo sia portato per ąuello che e piu difli- 
cile ottenere , e sapendo quanto i frutti fuor di stagione, primaticci o 
serotini, siano piu apprezzati dei tempestivi e venuti a suo tempo.

A queslo proposito ricorderemo , come cosa unica nel suo generc, il 
regalo che la Citta di Napoli presenta al sovrano la vigilia del Natale , il 
24 dicembre di ogni anno. Esso consiste principalmente in frutti di ogni 
specie , che eon camangiari anclie fuor di tempo e eon uccelli di varic 
specie vengon recati nella reggia attraversando la strada di Toledo. 
Noi consigliamo tulti i mariti che lianno le mogli gravide a non portarle 
fuor di casa quella mattina , poiche si esporrebbero al rischio di spen- 
dere molto per impedire un aborto, o per far si che il figlio non nascesse 
eon un fico troiano sul naso o eon un par di pesclie in qualche altra 
parte del corpo.

Ma prima di chiudere la rassegna de’ venditori di frutte, non bisogna 
dimenlicare quei che vendono le fragole e le arance, che dagli altri per 
peculiari condizioni si distinguono : i primi non sono gia frutlaiuoli di 
mesticre; son contadini o villani che sospendono il lavoro della terra per 
fornir di fragole la capilale. Dai giardini dei dintorni, dalie apriche col- 
linc raccolgono le fragolette in ceste di forma speciale,e nelle ore matlu- 
tine vengono a venderle in Napoli. La loro prima fermata e al vico Tede- 
schi e al vico Conte di MoIa,e quindi di la si spargono per tutte le strade 
gridando: Fravole, fravole! Fraole de giardino! 1 Hanno poi una mirabile 
abilila nel frodare il peso; e rovesciando le fragole dalia cesta nella bi- 
lancia; vi fanno sempre cader le piu piccole e le men fresebe.

Y'ha colazione piu squisita di un piatto di fragole condite eon zucche- 
ro e eon suco di arance? Se dunque avete pronte le fragole , siatę sol- 
leciti a chiamarc il \enditor di arance. Eccolo che passa trascinando un 
carrelto, ovc i suoi dolci frutti son distribuiti in varie ceste secondo le 
piu o men buone qualita. Udite : ei grida a tre, a quatto, a sei, secon- 
doche tre quattro o sei ne vanno per un grano.Scegliete le ben maturę, 
che abbiano liścia la corteccia, che siano di sufficiente peso ; e non vi 
importi punlo che siano in qualchc sito magagnatc , come le cosi dette 
toccatelle di Palermo.

ł Vcdi la Hgura.
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Vendono anche arance i venditori fissi e gli ambulanti ; le vendono 
sul Molo e al Largo del Castello altri fruttaiuoli improwisati, che le di- 
spongono in piramidi a un grano la posła, e giungono a darne otto per 
grano! Ma ąuando girano sul carretto per la citta i , allora e la macca, al- 
lora e il buon mercato, allora sguazza e sciala la plebe e il minuto popo- 
lo, allora c’invidiano Inglcsi e Russi ed altri popoli nordici, cui la prov- 
vida natura negó i bei colli e i bei vigneti della lacerata Italia.

i Yedi la figura.

EMMANUELE ROCCG
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ra il maggio del 1849, ed io solitario e pensoso in un 
picciolo navicello \eleggiava alla volta di Procida. II 
marę limpido e appena mosso da un vento tepido e 
soave,che mi aleggiava perlą lronte, ralterno battere 
de’ remi, il canto de’ pescatori, le case che di lontano 

biancheggiano fraslagliateda alti e verdeggianti alberi, le colline che ora 
sporgono ora si ascondono e dileguano, e ad ogni muoversi della barca 
nuove scene mostrano allo sguardo attonito , quel susurro lieve e con- 
fuso che si leva da’ loclii abitati, la ricordanza di rccenti dolori, la spc- 
ranza di poterli addolcire , tulto nell’ anima mia destava un molle c in- 
definito sentimento, che mi gettava in un giocondo e voluttuoso obblio. 
Appena toccata la punta di Miseno , ecco dispiegarsi in tutta la sua bel- 
Jezza Procida dinnanzi a’ miei occlii; il cuore mi batteva forte , cd io 
colla fantasia mi creava mille dolcissime speranze , che tutte poi dovea- 
no svanire. Di sopra un lieve e dolce pendio, che si dilunga verso la si- 
nistra in un piano smilzo e biparlito alla punta, s’ innalza un colle, alla 
cui cima torreggia la Chicsa di S. Michele, che sicdea cavaliero di tutta 
1’ isola. Io rivolgea nel pensiero i costumi miti e giocondi di quelfa gen-
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te, che si slancia ardila sul marę per molcere la famę de’ figliuoli , per 
sostenlare i vecchi e poveri genitori, per confortare colle nozze dclla 
cara giovinetta le lunglic e fortunose vicende durate ; e quella gentc , 
che per sollccitudini cotanto innocenti concepe il vasto divisamento di 
valicar 1’ ampio oceano, apportando su fragile legno merci alla lontana 
America, mi riempiva la mente di stupore. Questo picciolo popolo, che 
vive gran parte della sua vita fra le tempeste del marę, che baratta merci 
eon popoli diversi per lingua , per costumi, per religione, per reggi- 
mento , nondimanco serba intatte e pure le sue native costumanze , le 
affezioni del tetto paterno. Non mai un di essi sposb donna francese, in- 
glese o d’ altra gente , non mai per vaghezza delle cose vedule abban- 
donb il suo paese, non mai vi arrecó nuove opinioni e nuovi costumi. 
In Procida i vecchi non lamentano il buon tempo antico messo in obhlio. 
Parę che nel procidano la volonla sia piu forte delle vicende e delle 
variela della fortuna , che gli affetti poco abbiano eflicacia nell’ ani ma 
sua, la quale usataa scorrere 1’infinito del marę e sola atta avasti e pro- 
fondi amori, 1’ amore della famiglia, 1’ amore d’ Iddio , 1’amore tenacis- 
simo delle tradizioni e delle costumanze patrie. Quindi non recliera ma- 
raviglia, se la grandę anima di Giovanni da Procida, di quel Giovanni 
che non fu domato dali’ awersita della fortuna c de’ tempi, in quc- 
st’ isola si educó a vasti e gagliardi pensieri , alfamore delle tradi
zioni , a quclla volonta invitta , che e maggiore dell’ infortunio. Piu 
temperata , e vero , e J’ indole dell’ abitante di Procida, ma al certo di 
sotto a quelle vesti rozze e neglette, a quelle maniere semplici e ru- 
vide , a quel parlare molle e nativo , tu sapresti rinvenire 1’uomo, che 
indura ed esercita la vita fra’ pericoli del marę? — Dolci sono i loro co
stumi, ma forti i loro propositi; c 1’ anima loro serena e intollerante 
di ozio, como 1’ onda del marę limpida ed agitata semprc, non po- 
sa mai.

U11 giorno verso l’ imbrunire della sera io montava per la china del 
colle, e mi avviava alla Cliiesa, — ed ecco venirmi all’ orecchio un 
lieve ed incessante fruscio di piedi, — io porsi 1’ occhio e 1’ orecchio, 
ne ando guari che allo svoltar della via m’ incontrai in tulte le donnę 
dell isola , che dalia Chiesa di S. Mielicie si riducevano al le loro case. 
Una sollecitudine pensosa e malinconica si dipingea su que’ volti, ma 
quella sollecitudine era al presente confortata da un pensiero piu su-
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blinie, dalia lede di rivedere i loro lontani parenti, i figliuoli dispersi 
per quanti ha porti e mari il mondo. Colla preghicra semhra , che 
1’ anima loro abbia acquistata una tranąuilla e sicura fulucia ; ąuesta 
sera la mądre apportera a’ figliuoli una pia speranza, le vergini con- 
soleranno Tanimo perplesso delle madri, la sposa portera in casa la 
fede salda che il giovine sposo tornera. II dolore confortato dalia fe- 
de si muta in una sublime rassegnazione. L’ abitudine di trovarsi lon- 
tana da’ suoi cari, 1’ inąuieto pensiero de’ loro casi , la cura solinga 
e tenera de’ suoi portati rende la donna procidana cosi limida,cosi af- 
feltuosa, cosi abborrentc da ogni altro pensiero che potesse per poco 
turbar la pace della sua famiglia. Ammannar le robę di casa, racche- 
tare il pianto de’ bimhi, raffrenare 1’ ingegno indocile de’ grandicelli, 
allestir la dote e il corredo alle figliole, risecar sul poco, che ha ri- 
masto il marito pria di partire, quel pochissimo che basta per 1’ele- 
mosina, e per mille altre minutę faccende domestiche, che gli uo- 
mini non sanno, ma che non sfuggono all’ occhio vigile della donna, 
questa e la loro vita. La Chiesa e la famiglia — la donna Procidana 
non ha altri affetti, non ha altre sollecitudini. Essa si asconde ad ogni 
guardo, non sta sulle v ie , non arna feste, non tumulti , e ritrosa 
colla gente che non conosce, poco conversa eon gli uomini, e poi 
ciarliera eon le compagne. Ma sapete su che vcrsano quelle ciarle? sulle 
faccende di casa, sull’ indole e 1'ingegno de’ figliuoli, su’ lontani pa- 
renli e del tempo del loro ritorno , sulle prediche udite in Chiesa , 
sulla prossima festa di un santo. E in questi colIoqui ella svela quel- 
1’ anima tenera e buona, per cui tutto e amore e sagrifizio, che non 
ha allra cura che la salute dcl marito e de’ figliuoli, non altra spe
ranza che guadagni meno scarsi.

Tutti lodano la loro bellezza, ed e in vero maravigliosa, ma niuno, per 
quanto io me ne sowenga, ne ha notato il pregio piu singolare, la me- 
stizia, la quale scende soavissima all’anima , ed e un fascino , a cui ben 
di rado si resiste. Ha bruni e foltissimi c lunghi capelli, le guance de- 
licate e tonde soffuse di un leggiero incarnato, la hocca picciola e eon 
labbra gentili e rubiconde, ma Tocchio ceruleo e languido esprime quel 
pensiero alfannoso e continuo , che non mai lascia di turbarle Tarnino 
colla ricordanza de’ cari lontani e forsę pericolanti. Ma queU’ affanno 
non e doloroso, non sconsolante , ma di una mestizia dolce e malinco-
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nica, perche temperato dalia fede, dalia speranza di rivedere fra breve 
il padre, il figliuolo, il marito, confortato dali’ affezione di mądre di fi- 
glia, reso mansueto dalia religione. Una pezzuola di seta screziata di 
vari colori le stringe la fronte e le cade rovescia dietro il capo, le con- 
tiene il seno un giubbetto eon fregi di oro, da cui scende la gonnella 
di seta cremisino eon una larga fascia di velluto nero al lembo , il 
grembiule eon arte quasi sprezzata le rileva il flanco colmo e gra- 
zioso , e infilzata alle braccia cade giii dietro le spalle impicciolendo- 
si ne’ fianchi lino al lembo della veste la camiciuola di seta eon ghe- 
roni di oro. Questa foggia ha un non so che di bizzarro e leggiadro 
a un tempo che piace, e la persona non costretta da quelle vesti vi 
spicca libera e modesta scoprendo mille vezzi, che adescano la facile 
fantasia A.

Yolete voi darmiuno di cotesti fiori? — dissi io ad una leggiadra gio- 
vinetta, la quale andava raccogliendo fiori per un giardino, e eon gen
tile industria ne componeva un mazzetto ; — ella arrossi e fuggi via, ma 
fosse caso od arte lasció cadere un gherofano , che io mi posi sul petto, 
un po’ confuso di quellasoverchia ritrosia. Dopo breve spazio di tempo 
io 1’incontrai per via eon una compagna ; ella mi vide, e subito in- 
chinando gli occhi e lievemente arrossendo mormoró non so che pa
role alla sua compagna, che mi guardó pure e sorrise , indi affret- 
lando insieme il passo per un viottolo si dileguarono. Avrei dovuto 
credere che io fossi poco grato a quella giovinetta, non e vero ? — 
eppure no ; queIl’arrossire, quelle poche parole dette alforecchio della 
compagna, quel dileguarsi in fretta, non mi dicevano abbastanza che 
ella tuttavia portava nelfanimo la ricordanza di quelle mie parole, e 
che ella sentiva per me un affetlo che volea celarmi? Questo e il co- 
stume di quel paese, la donna asconde alfuomo che arna, e che ora 
f  e marito , lutto quel tesoro di afletto e di tenerezza che porta nel 
seno, ella ama in segreto e cela eon ostinata e soave ritrosia il suo 
pensiero. Questo pudore e poi cosi ombroso nelle vergini che si mo- 
strano pochissimo e sfuggono lo sguardo de’ giovani.

Mentre viaggia per 1’oceano di notte solitario sulla prua del suo legno 
un giovane rianda nella mente la memoria de’ suoi cari lontani, e le sov- 
viene di una gentile fanciulla, che egli conobbe giorinetto, e ad una ad

1 Vcdi la figura.
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una va risvegliando cerle ricordanze, le quali slavano nascoste nclla sua 
menie e gli rivelano un nuovo pensiero , una nuova cura. Egli nclla sua 
fantasia vede ąuella giovinella pensosa della sua lontananza, la vede che 
novera i giorni del suo ritorno, c protende lungi lo sguardo sul marę 
per scoprire una vela ; che tutta amorosa c lieta cerca eon mille cure al- 
lcviarlo delle lunghe fatiche, e gli rassetta le robę , e lo sgrida soave- 
mente che egli si accinga a novel!i viaggi. 11 cuore gli balte spesso , e in 
quel momento egli scorda il marę, i suoi compagni, i parenti, tutto 
assorto e rapito in quel dolce fantasticare della mente. Ritorna dopo 
molto intemllo di tempo al suo paese, e per via e nella Chiesa il suo 
sguardo cerca quella giovinetta; — i loro occhi s’ incontrano e il gio- 
vine arrossisce. Quello sguardo, quel rossore portano nel cuore della 
donzella un nuovo e caro turbamento , e nell’animo delbignara si desta 
una commozione tepida e soave , che la rende pensosa, e le tiene a suo 
dispetto quasi sempre dianzi alla menie quel giovane. S’ incontrano di 
nuovo e la giovinetta tremante si stringe alla mądre, erisponde distratta 
e quasi di mała voglia, ma i loro cuori si sono intesi. II giovane la chie- 
de al padre, e i due amanti sono omai fidanzati; eppure se egli le parła 
eon istanza di quello sguardo , di quel rossore, ella non risponde e se 
ne sdegna, e non cli rado schiva di ritrovarsi in compagnia del suo fidan- 
zato.

Qucslo popolo non ha poesia, non ha quelle tradizioni fantastiche e 
pavenlosede’popoli della Calabria, non danzechericordano antichi culti, 
non si versa nelle pubbliche piazze, poco parła di politica, poco delle 
vicende che agitano Italia ed Europa ; ma e tutto casalingo, e tutto in- 
teso a’ traffici a’ commerci; la moglie, i figliuoli, il marę, son questi i 
suoi amori. Parę che le commozioni de’ popoli si dileguino e spirino 
nello strcpito de' llutti, che flaggellano i lidi di quest’ isola gioconda. 
Sedulo in riva al marę io rivolgea la menie trista e malinconica alle 
condizioni delle piu fiorenti citta ; — amori infinti e compri, amistain- 
gannevoli e bugiarde, perpetuo sospetto delle personecare e de’ pa- 
renli stessi, vana e affannosa cupidita di ricchezza e di agi, spregio del- 
1’ uomo onesto e industre, lodi all’ infingardo ed opulento ; continuo 
agitarsi fra ragunanze e crocchi, in cui indarno si cerca far tacere 1’ozio 
profondo e pungente eon giuochi, danze esuoni; donnę che dispensano
sorrisi e detti senza badar punto al dolore ed al sospetto che destano 

I. 22
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nelfanimo di coloro,che un fato inesorabile conduce ad amarle; — ecco 
un breve e pallido cjuadro della vita , che in esse si mena. Non e forsę 
meglio vivere in cotesta isola senza perplessila dell' avvenire, non tur- 
bato dagli odi, comersando eon gente che non inganna ne mentisce , 
spendendo parte del giorno negli studi dilelti, trovando sulla mensa 
cibi, se non conditi eon delicatezza, resi almeno dolci e sani dalia vita 
tranąuilla e riposata ?

Mia zia mi chiese 1’ accompagnassi in casa di una sua amica, a cni 
di recente era morto il marilo. Appena toccata la soglia della casa grida 
lamentevoli e lunghe ci pcrcossero 1’ orecchio; io ascesi eommosso Ie 
scalę. Spinsi l’ uscio ; — tutto era mestizia e lutto in quella casa; e le 
donnę alla nostra vista levarono piiialto il lamento.—Giacca sur un ca- 
tafalco vestilo de’ suoi abili di gala il morto ; la sua donna pallidissima c 
eon gli occhi infossati dalie lagrime sollevo colla mano quel capo amato 
e lo gualó un poco, poi lo bació in fronte, e accennando alle figliuole 
porse loro la mano del padre, che esse singhiozzando baciarono. Indi 
snodó le loro lunghe trecce , e stata un poco sospesa colle cesoie le ta- 
glió e ne sparse il corpo del consorte ; sciolse dopo le sue e mozzatele 
pure ne fe un groppo, e legatele eon una fettuccia gliele pose sul petto. 
Lo bació di nuovo , c , addio, disse, Carlo, ci rivedremo in paradiso — 
Si gittó sopra una sedia , e stringendosi sul petto il capo delle due fi- 
gliole piii piceine pianse dolorosamente. E che altro restava a quella 
povera mądre, se non abbracciar le sue figliuole e pianger eon esse ? — 
Ella ha recise le sue chiome bellissime quasi per esprimere che omai per 
lei la vita non ha piii dolcezza aleuna, che ella e omai straniera al mondo, 
e che portera nel cuore fino alla morte la ricordanza del suo compagno, 
dcl suo amico, del padre delle sue ligliuolc, onde gli lascia in segno del 
suo amore il pregio piii leggiadro della donna , i suoi lunglii e folti ca- 
pelli. Affettuose usanze , che legano eon soave cura gli spenti a' car i , 
che loro sopravvivono.

La donna seduta fra’ suoi figliuoli si riconforta del suo marito lontano; 
e questi mentre agita la vita in remote contrade torna eon la mente alla 
pace del suo focolare , e lo punge il desio de’ suoi figliuoli, della sua 
moglie. Ne’ suoi figliuoli la mądre versa tutte le dovizie di quel suo ani- 
mo affettuoso e tenero; pe’ suoi figliuoli il padre erra per lontani paesi 
e commette la sua vita alle fortunę del marę: e abbenche diyisi per tanto
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spazio si ricongiungono in un solo affetto, 1’ affetto di padre e di mądre, 
1’affetto di famiglia.

In Procida rarissimi sono i ladri, rari gli omicidi, raro il mai coslu- 
me; perche 1’ uomo usato a’ grandi e forti affetti della natura e del 
marę, il quale si dilaga immenso a’ suoi occhi, non alligna nel seno 
basse e vili passioni, ma un solo e profondo affetto vi germoglia , — la 
famiglia; — la donna tutta intesa alla cura de’ suoi figliuoli accoglie nel 
seno un solo affetto , la famiglia. E niuna gente al mondo ama piii del 
Procidano la dolcezza del focolare paterno. Vivono nell’ innocenza dei 
loro costumi antichi, e 1’alterne vicende delle cose umane non bastano 
a mutarne la vila tranquilla e serena.

Fecondi ed odorati frutteti, vigne pampinose e intrecciate ad alti 
tronchi di albero di castagno , qua e la sparsi piccioli gruppi di case , le 
quali biancheggiano tra il verde degli alberi, 1’aure tepide e salubri, il 
cielo azzurro e limpidissimo , il marę ora agitato or cheto, che mormo- 
rando circonda quest’ isola , quasi per esprimerle il suo amore , di lon- 
tano Capri, famosa per 1’orgie di liberio, da un altro latolavicina e mi- 
steriosa Ischia, di fronte il promontorio Miseno e il golfo mirabile di 
Napoli alle spalle, il quale colle suebraccia immense par che si disten- 
da ad abbracciar 1’ infmito ; tutlo in quest’isola invita V animo al diletto 
ed albozio giocondo. In questo grało soggiorno spesso si recava il ro- 
mano palrizio stanco degli ardui pensieri di conquista , e molcea di 
tranquille e licte dolcezze le pungenli cure di patria e di dominio ; e 
Giorenale ritiro amenissimo cliiamo quesf isola. Abitata in prima dagli 
Euboici 2, segui poscia le sorli del continente; — e i suoi ameni reces- 
s i, le sue dolci e feconde colline ricettarono in tutti i tempi quelle 
grandi naturę , che stanche dell’ awersita della fortuna ricercano piii 
quieta e piii gioconda vita; — quivi soggiorno Giovanni da Procida 3. 
Fu retaggio di Re e di Baroni, e piii \olte messa all’ incanto 4; nel 1792 
divenne cilla.

Questa isola non ha storia , non maravigliose memorie ; i suoi porti 
sono popolati di navigli, e sul lido tu vedi un agitarsi, un brulicar eon - 1

1 Dionigi di Alicarnasso, lib. 1. A n t i q .  R o m .

2 Slrabone, lib. 5.
3 F r a g m .  C h r o ń .  N a p o l i t .  a p u d .  P e l l c g .  H i s t .  P r i n c p .  L o n g o b a r d . t. 3.
4 Giustiaiani, D i z i o n a r i o  g e o g r a f i c o  d d  R e g . d i  N a p . t. 7. pag. 323.
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tinuo di gente tutta intesa a’ traffici, ed a rassettar le merci che debbo- 
no recarsi in altre regioni. Ma se dal lido tu ti awii verso la parte inter
na deirisola trovi una pace, una ąuiete solenne, interrotta di rado dal 
canto de’ villici. Al frastuono , allo strepito , allo schiamazzo di cen- 
to voci discordanti succede il silenzio; stupendo ritratto di un popolo, 
che ha solamente due pensieri, due cure , la famiglia e il commercio ; 
queslo educa l’uomo alla vita irrequieta e faticante, quella alla dolcezza 
della vita domestica e ad una malinconica quiete.

FEDERICO OUERCIA.
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I N T O L E D O

............... un’assordante folia di curiali
e di sollecitatori , di negoziauti , di 
venditori si aggruppa , s’ incrocia , 
per Toledo-

B i d e r a .

a citta di Napoli vien divisa in due dali’ ampia c lunga 
strada detta Toledo , alla quale metton foce tante vie , 
siccome un gran liumc in cui sboccano le acquede’suoi 
confluenti. Essa si estende dalio Spirito Santo fino al 

jargo S. Ferdinando presso il palazzo reale , c fu aperta per ordinc 
del primo vicereD. Piętro di Toledo , da cui ritenne il nome, col dise- 
gno di Ferdinando Manlio , architetto napolitano. 1 Questa ć la strada 
piu popolata di Napoli, a causa dcl continuo traffico che vi si osserva. 
Di qualunquc festa, sacra o profana, di gaudio o di tristezza, Toledo deve 
aver la parte sua. Quivi e il luogo dei ritrovi , la sedc di tutti quei 
yenditori e negozianti girovaghi che ora in un punto ora in un altro 
aprono bottega su delle mobili panchc. Nelle ore del mattino e nelle 
prime della sera Toledo e talmente affollata di gente che va, che viene, 
che brulica, si ferma in crocclii, compra , guarda, ozia , che chiunquc 
non e usodi stare in Napoli cammina silfattamente stordito in tale strada 
che corre rischio di trovarsi sotto i piedi de' cavalli, o schiaccialo da

1 Celaao. — Delie notizic del bcllo , dcli’antico c dcl curioso della citta di Napoli__
G io r n c i t a  s e c o n d a .
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174 I YENDITOKI AM BU LAMII IN TOLEDO

qualche carrozza. Venditori che gridano, carrozze che corrono , cittadi- 
ne 4 che guizzano da per tutto; e un andare, un venire, un urtarsi, un pi- 
giarsi, un frastuono, una confusione che al certo non si osserva in nes- 
sun’ altra citta d’Italia. E siccome questa e la strada piu trafficata da 
ogni genere di persone , in essa si trova una quantita di venditori che 
traggono i mezzi alla vita col tenue lucro che ricavano dalie loro piccole 
Industrie e da’ piccoli mestieri, cui sogliono addarsi quei della plebe , 
mettendo in commercio un capitale di pochi carlini. Ivi troverai dei 
cartolai amhulanli che eon una risma di mcdiocre carta che comprano 
alla fabbrica del Fibreno e qualche pacco di penne fra le mani ti assor- 
dano, gridando a piena gola : A sei fogli a grana. Ve ne sono di quelli 
un poco piu agiati che si stabiliscono accanto ad una bottega e che sono 
forniti di piu oggetti di scrittoio; e da questa loro industria essi tengo- 
no un guadagno certo e durevole, perche ognuno che ama comprar car
ta, penne, inchiostro, ostie, o altracosa di simil genere, senza spender 
molto e contentandosi di una qualila che certamente non e la migliore, 
preferisce comprare da uno di questi vendilori, anzi che da’ cartolai i 
quali fanno bottega nella stessa strada.

Eccoti intanto da un lato un venditor di fiammiferi , di cerini fosfo
rki e di altre materie accensibili, che il progresso a sostituito all’ esca, 
alla pietra focaia e al solfanello , il quale portando questa piccola mer- 
canzia in un fondo di scatola , non di rado awiene che per qualchc fa
milia di sigarro o per altro disgraziato incidente questa in un momento 
va in hamme, e allora sparisce il capitale che da a quei meschini il mezzo 
di buscarsi onestamente qualche carlino; e non di rado awiene che a 
tali scene segua una briga eon colui che a cagionato il danno. Quindi 
bisogna cominciare da capo col mettere in commercio un’ altra piccola 
somma, la quale non sempre essi posseggono; perche quei della nostra 
plebe usano di sovcnte spendere oggi tutto il guadagno del giorno , fi- 
dando che al domani Dio prowede. Ma ritornando a coloro che vendono 
lutte queste piccole materie fosforiche, il compratore eon essi non fa 
alęun vantaggio, dappoiche meno cosla la scatoletta de’ cerini e meno 
genere vi e dentro,che essi sogliono farvi di tali sottrazioni che val me- 
glio pagare di piu ed aver la scatoletta intera.

Quando cerchi liberarti dacostui che ti grida nell orecchio: Nu ran a 
i Nonie dato ad alcunc piccole carrozze da nolo.
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sccitola i cerini, nu ran' a scatola: ti trovi fra i piedi una cesta eon una 
quantifa di libri vecchi, avanzo di ąualche editore fallito o di un seque- 
stro fatto a povero studenlc , innanzi la quale vi a un popolano che in- 
\ila alla compra ed alla scelta de’ libri che vende tutti ad egual prezzo : 
Sceglite , sceglite cinco ran' o libro, sceglite : essendo quei volumi tutti 
eguali in faccia a questa legge, che non distingue ne autori, ne opere , 
ne cdizioni. Vi sono pure de’ girovaghi librai che portano eon se una 
piccola raccolta di libri di ogni genere , ma la maggior parte di essi 
contengono ristampe di romanzi o di opere edite in altrecitta italiane o 
estere — furto lelterario a cui non si potrą metter fine nel nostro paese 
se non si prowede alla legge , che guarentisca agli autori il frulto del 
loro ingegno , e li metta al caso di venderne la propriela a chi meglio 
sa apprezzarlo. —

E molti allri ancora potrei nolare di questi o simili piccoli mestieri 
che esercitano quei della nostra plebe, come sarebbe a dire gli spaccia- 
tori di carte o giornali volanti; coloro che vendono tinta per pulirc lc 
scarpe, sapone per toglier le macchie, mastici per acconciar porcellane 
o terraglie rotte ed altrc simili bagaltelle che vendono , richiamando 
molta gente intorno a se , la quale rimane a sentire le lunghe cicalate 
che fanno mentre puliscono una scarpa vecchia o tolgono le macchie al 
berrelto sudicio e bisunto di qualche monello : i venditori di calze , di 
guanti, di canne, di cristalli, di fazzoletti , di nastri di seta e di altri si- 
mili generi che si vendono sempre nelle ceste a gran ribasso o perche 
il genere e passato di moda o perche messo in vendila da qualche nego- 
ziante fallito. In questo caso i venditori sogliono anclie negoziare di sera 
in sulla strada Toledo , al chiaro di una torcia a vento e chiamando la 
gente al suono di una campana.

Sopra ogrfi altra di queste industrie bisogna peró dare il primato ai 
cosi detti galantariari o chincaglieri ambulanti, i quali, forniti di un 
capitale un poco piii forte possono cstenderela loro speculazione ad alcuni 
generi che piii costano e che piiihisognano; come sarebbero,tiracalzoni, 
forbici, temperini, stuzzicadenti, tabacchiere, rasoi, generi di profume- 
ria, spazzole per gli abili, spazzolini pel capo o pe’denti, coltelli da tavola, 
posate (U plaquefond, pettini, lumi danotle ec.ec. A tutti questi generi i 
negozianti danno il nome collcttivo di grossa chincaglieria, ed i venditori 
ambulanti comprano tutto sempre a contanti ed a minor prezzo; e se
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awiene che essi sentono che i negozianti da cui comprano abbiano avuto 
dalio straniero ąualche genere nuovodi cni vogliono un po’ caro, allora 
passano fra di loro il motto d’ ordine di non comprare , fino a tanto che 
il prezzo non venga ridotto al punto che possono vender eon facilita. 
Cosloro, come tutti gli altri che esercitano simili piccole industrie, dan- 
no i generi a miglior mercato perche non sono costretti a pagare la pi- 
gione del magazzino e perche si contentano di guadagnar poclie grana 
sopra 1’oggetto che vendono. Domandano sempre piu di ąuello ch’ esso 
valc, ma poi si restringono al terzo del prezzo che an chiesto.

I galantariari appartengono quasi tutti a’ ąuartieri S. Ferdinando , 
S. Giuseppe e Montecahario , come quelli che si trovano piu prossimi 
alla strada ove esercitano il loro negozio. Essi vanno girando Toledo di 
giorno e di sera ; entrano in tutti i caffe, si fermano innanzi ad ogni ta- 
volino e ripetono sempre : comandate no bravo parę de tiranli, forbici, 
lemperini ? Avrai un bel dire che non te ne fa bisogno , che non vuoi 
spender danaro: essi allora cominciano a lodare 1’oggetto che vogliono 
vendere, promettendo darło a buon mercato1 ; ma se alla fine non pos
sono farę faccenda, conchiudono col chiederti il mozziconc del sigarro , 
che eon rincrescimento devi staccare dalia bocca e darglielo.

Questi venditori poi profittano di tutti i tempi e di ogni occasione per 
buscar danari, vendendo qualunque cosa offra un piccol guadagno, 
che nella quantita della \endita da loro poi alla lin deconli quei cin- 
que o sei carlini al giorno di utile. Essi sono rispettosi coi compratori, 
ne si lamentano se perdono molto tempo senza concluder nulla; e per lo 
piu sono de’ giovani svelti e di spirito, che sovente ti muovono le risa eon 
le loro risposte argute ma che non eccedono ad impertinenze. Li trove- 
rai il mattino nelle varie officine che vanno girando per \endere tempe- 
rini ed altri oggetti da scrittoio ; negli studi de’ pittori e degli architetti 
per negoziare delle matite o de’ lapis; su’ lęgni stranieri quapdo ve ne 
sono nel porto, e vanno girando eon le loro mercanzie nelle varie pro- 
vince del regno quando si celebrano le fiere.

Altri di tali galantariari tengon fissa una panca ed una ve(rina a 
qualche angolo di vico che mette a Toledo, e vi rimangono fino a se
ra: questi non gridano , ma , ove per caso ti fermi ad osservare la loro 
mercanzia, presto ti ofłrono mille oggetti; e se nulla compri, senlirai

1 Vedi la figura.
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nell’ andartene ąualche parolina di dispiacenza, quasi tu abbia loro fatto 
un danno col guardare gli oggelti.

Infine tutti ąuesti venditori non lasciano intentata niuna via ąuando 
deggionobuscarsi il pane; e guadagnato tanto da servir loro ai bisognidel- 
la vita, essi, come la maggior parte del ceto basso di questo popolo , si 
riposano ed occupano il resto del giorno o della sera a raangiare, bere, 
scialacquare e sentire al teatro Sebeto la vita, aggressione e morte di 
Titta Grieco e Bruno Taverna, le amenture del Guerrier Meschino , 
Stellanłe e Costantino Bellafronte, 1’assedio di Troia eon Pulcinella o 
altro simile spettacolo tragicobernesco-eroicomico.

FRANCESCO DE BOURCARD.

J. 23
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cominciare dal ciabatlino chc critico il calzarc in un di- 
pinto di Apelle , venendo giu giu fino ad Isidoro Orlan- 
di, detto il ciabattino delTAdige, buon poeta vivente ( se 
non e morto), Y onorevole professione di conciator di 
scarpe ebbe sempre le sue notabilith: e basti qui ricor- 

dar per tutti, senza farę inutil pompa di facile erudizione , il ciabattino 
di S. Ginegio che voleva torre lo stato a Messer Ridolfo da Camerino , 
Asdente celebrato daH'Allighieri e da lui messo in Inferno presso a Gui
do Bonatli, ed un altro che ebbe Talto onore di esser padre di papa Ur- 
bano IV, e di cui Machiavelli avrebbe potuto dire, come disse del padre 
di Clemente VII, che assai grandi e magnifiche furom le opera sue aren
do generato la Santiła Sua, la guale opera tutłe guelle de suoi maggiori 
di gran lunga contrappesa. Vatti pesca guante altre nobili famiglie con- 
teranno del ciabattini nel loro albero genealogico, che certo non son da 
meno del beccaio donde derivarono i Capeti di Francia.

Non vi spaventate, lettori pazientissimi, se prendo le cose cosi dal- 
1’alto per vcnire a parlare del ciabattino: io non mi so reggere a lungo 
sulle ali nelle aeree regioni ove non potreste tenermi dietro , e subito 
poso i piedi in terra per venire al proposito.

E per cominciare dal cominciamento, dirowi che i ciabattini fra 1101 
si possono dividere in due classi: i lissi e gli ambulanti; appunto come 
le stelle che si distinguono in erranti ed in fissc.
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i 80 IL CIABATTINO

I ciabaltini fissi prendono per domicilio i portoni piu o meno grandi 
delle case di Napoli. Ordinariamente fanno le veci dei guardaporte agli 
usci di ąuelle case che non hanno stalle; e quivi ingombrando col de- 
schetto mezzo il portoncino , costringono a passar quasi per trafda chi 
entra e chi esce. Alle volte scelgonsi un cantuccio in mezzo alla pubbli- 
ca via dove non siano d’impaecio al passaggio delle carrozze; e quando 
han posto bottega in una piazza, aggiungono alT ufificio di rattaecona- 
tori quello di negozianti di scarpe raffazzonate e accanto al deschelto 
schierate in batlaglia coH’aspetto di nuove. A vederle, quelle scarpe 
sembrano destinate airimmortalita: ma alla prima pioggia si accorgera 
il małe accorto compratore come sieno caduche e transilorie le cose di 
questo basso mondo, non esclnse le scarpe piu appariscenti.

I ciabattini ambulanti hanno in vece di deschelto una cesta ove ripon- 
gono i loro ordigni. Accomandatala ad armacollo merce una correggia, 
eon quella cesta girano tutta la giornata per te contrade della capitale. 
Al grido usato chia-e, accorre la fantesca e fassi mettere un taccone alla 
pantofola sdrucita; accorre il cocchiere o bonesto artigiano e fassi dare 
quattro punti alla scarpa che ride a bocca sgangherata; accorre la trecca 
e si fa rabberciare la scarpetta sformala e a cacaiuola; accorre lo stu- 
dente.... cioe non accorre, ma lo fa venire a se, e si fa mettere un so- 
pratacco eon tramezzetti ai lacchi logori degli stivali o dei borzacchini 
alla prussiana. Beati quelli che hanno per calzari la propria cute: se non 
altro, risparmiano la spesa del calzolaio e del ciabattino, e non sono sog- 
getti al chirurgo pedicuro ed al callista.

Eccoti al lavoro il nostrociabatlino girovago: 1 ei non ha bischetto ne 
trespolo: questi blandimenti son riserbati ai suoi piu nobili confratelli, 
a quei che van per la maggiore, non a lui povero nomadę delbarte. La 
cesta che contiene i suoi ordigni e pure il suo deschetto e il suo sca- 
bello: riunite le ginocchia, e accoccolato in tal guisa, senza pedale e 
senza manale, apre bottega ove il bisogno altrui \iene a prowedere ai 
suoi bisogni, e dei denti facendo tanaglia, impugnando la lesina colla 
destra e lo spago colla manca, rattoppa ogni genere di calzari che la 
prowidenza gli faccia piovere. Cosi da un sito passa ad un allro, iinche

1 Vedi !a ligura.
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a mezzogiorno si ferma alla prima taverna che gli si offre alla vista o che 
gli solletica 1’organo delfodorato.

Innanzi ad una di ąueste taverne fermavasi ogni giorno un ciabattino 
de’ piii miseri che mai siensi veduti. La sua statura non aggiungeva a 
ąuattro palmi e feta passava i cinąuanta. Appoggiavasi ad una mazza 
noderosa che di molto gli ollrepassaya ii capo, della quale servivasi per 
menare a tondo ai monelli che gli davan la haia e che gli gittayan torsi 
di cavoli, bucce di cocomeri e di limoni ed altre simili galanterie. La 
sua figura e piii ii suo viso contraffatto gli avevan procurato il sopran- 
noine di porco col quale era e forsę e ancora in Napoli conosciuto. Sic- 
che egli potrą ben dire quando un nuovo Dante lo troverh in un nuovo 
Inferno:

Li cittadini mi chiamaron ciacco.

Ma certo non per lo dannoso yizio della gola si aveva guadagnato questo 
nome, poiche anzi era 1’esempio della frugalitb. 11 suo desinare meri- 
diano componevasi di cipolla, di peperoni in aceto, di fave crude, di Iu- 
pini salati, di zucca marinata, secondo le stagioni, eon un pezzo di pane 
nero e stantio, e sol ne’ giorni festivi regalavasi di due grana di mac- 
eheroni verdi verdi eon pepe e formaggio grattugiato e di un’ insalata 
di pomidori acerbi o di scheruola amara. Yero e che annaffiava cotesla 
roba copiosamente eon quel che in Napoli chiamasi vino di quattro (cioe 
di quattro tornesi la caraffa) e che in realta non e ehe un miscuglio offi- 
cinale di vino edaequa intrugliato collo zolfo o col tenervi dentro un 
sacchetto di monete di ramę. Ma benche copiose fossero queste libazio- 
ni, o per natura o per eontratta abitudine il suo cervel!o punto non ne 
soffriva, sicche non mai fu visto ubriaco ne brillo, e cosi non pub dirsi 
che il suo bere oltrepassasse la sobrieta.

La donna che sedeva al banco della taverna, e che era Ta padrona, 
giovine e paffutella, era una di quelle bellezze che non di raro s’incon- 
trano nelle infime classi del nostro vofgo. Cresciuta in mezzo la stradar 
senza gfimpaeci signorili di busti, di attillati vestimenti, di stretli cal- 
zari, senza il forzato sedere e Vineurvamento del cucire e del ricamare 
che e di obbligo nelle scuole, la sua persona era venuta su ed aveva preso 
liberamenle la natural conformazione, in guisa che non aveva bisogno 
delfaiuto delfarte per supplire alla mancanza di carne in quelle mcm- 
bra che ne deggiono esserc ben fornite. Occhi nerissimi le scintillavano
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in vollo , e la negrezza de’ capelli faceva cornice ad un viso che moltc 
nobili damc di puro sangue avrebbero invidiato.

II nostro ciabattino si sedeva ogni giorno a mezzodi in mezzo alla 
strada dinanzi ad una tavolaccia apparecchiata appunto per gli awento- 
ri. Quivi si faceva portare in un boccale il solito vino, e cavato dalia ce- 
sta il pane e il companatico, si dava da farę coi denti. Ma gli occhi non 
istavano in ozio, ed amorosi andavano a fissarsi sulla bella cantiniera 
donde non gli staccava un momento. Conscio della propria deformita, ei 
non sognava neppure chepotesse essere riamato: ma in quegli istanti che 
pascevalo sguardo in ąuella bellezza mentre pasceva il corpo di quei rozzi 
cibi, egli si stimava beato, ed avrebbe esclamato di cuore :

Nettare c ambrosia non lnvidio a Giove.

Amava quella donna come un padre ama una figlia, e per viverc vicino 
a lei, pel solo piacere di sempre sempre vederla, avrebbe consenlito ad 
essere anche piu miserabile di quel che era.

Da parecchi giorni alieggiava intorno alla cantiniera un giovane cal- 
zolaio, e sempre che entrava nella taverna la guardava eon cupidi sguar- 
d i , mentre poi alfuscirne gittava un guardo di sprezzo sul cencioso cia
battino quando il trovava seduto alla panca. Passó gradatamente dalie 
occhiatine alle parole, e dalie parole sarebbe passato a qualche cosa di 
piu ardito, se 1’onesta cantiniera non l’avesse sempre respinto diccndo- 
g li: statti quieto colle mani.

Un giorno, nel piu fitto della state , tre ore o piu dopo il mezzodi, il 
ciabattino stava ancora alla sua pancaccia : assorto nella quotidiana 
contemplazione, erasi dimenticato del suo mestiere, ed era rimaso li in- 
chiodato, facendo chi sa quali castelli in aria. La cantiniera, appoggiata 
di lato latesta sul braccio dritto e lasciando cader penzoloni 1'altro, erasi 
addormita al suo banco. La taverna era deserta, poiclie sdraiati per terra 
dormivano pure i garzoni. Pel vicolo non passava un’anima, ne una te- 
sta compariva ai balconi e alle finestre,che il cocente ardore meriggiano 
nol permetteva. In mezzo a questo silenzio, eccoti arrivarc il całzolaio, 
il quale, profittando della solitudine, dopo aver dato un’ occhiata intor
no a se, chinatosi bel bello e chetin chetino, appicca un bacio sulle lab- 
bra socchiuse della bella tavernaia.

A questo il ciabattino non pole contenersi: tutlo il sangue gli corsc
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al cuore e al capo clie in lui erano piu \icini che negli altri uomini; e 
dar di mano alla cesta, prenderne il trincetlo, awentarsi al calzolaio, e 
gridar eon voce tonante tira mano, fu un punto solo. Scosso ed attonito 
il calzolaio, ma non intimorito, cavó fuori anch’egli e spiegb un suo col- 
tello, mentre al grido erasi desta la cantiniera e sorti in piedi i caccia- 
vino. Ma giunsero tardi: trafitto d’un colpo al ventre cadeva il calzolaio, 
ed il porco senza far nessuna resistenza, baciava il trincetto, lo deponeva 
sul banco e si faceva condurre al commissario del quartiere.

Interrogato, non volle mai dire perche avesse ferito il giovine calzo
laio. Fu sottoposto a un giudizio , passb piu di un anno nelle felide e 
contagiose carceri della Vicaria, e dopo avcre espiato la pena a cui fu 
condannato, ritorno gioioso a mangiare il nero pane e le cipollc alla 
bettola consueta alla vista della sua Esmeralda. Mai non si seppe per
che si fosse fatto reo di sangue.

L’abnegazione di questo novello Quasimodo ebbe il compenso che so- 
gliono aver quaggiu le azioni virtuose : la bella cantiniera, abborrente 
dal sangue , guardava eon orrore il ciabattino. Pocili giorni dopo la sua 
ricomparsa, gli fece dire dai suoi garzoni che non si fosse mai piu fatto 
vederc dinanzi a quella taverna.

Da qucl di non si e piu visto per Napoli il porco.

e m m a n u e l e  r o c c o .
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on e gia del 5 e del 15 maggio dolorose memorie di que- 
sto mese , ma di un giorno lieto e bizzarro ch’io vo’ in- 
trattenervi o lettori, io si studioso delle vecchie e seco- 
lari costumanze napolitane, onde i forestieri ancor ma- 
ravigliano curiosando fra noi e prendendo a riso una 

plebe che oggi lentissimamente comincia ad intendere esservi al mon- 
do ąualcbe cosa da careggiare oltre ii vino, la donna , e che so io. . . .

11 ąuarto giorno di maggio e destinato in Napoli, per antica consuetu- 
dine, al cangiamento di domicilio. Ab antico e fm dal tempo de’ nostri 
trisavi, i napolitani ąuando non erano inąuilini della casina di Monte- 
santo, godevano sotto i passati governi della sola liberta di mutar tetto; 
liberta che, la Dio merce hanno conservata fino ad oggi. Mutar tetto 6 
dunque pe’ napolitani, non un bisogno ma un uso , quando non sieno 
gli ospiti della Concordia. 1 Se le case potessero trasportarsi d’ uno in 
altro loco sui carretti, i napolitani forsę non acconsentirebbero a portar

1 Le carceri pe’ debitori eran ąualche anno addietro allogate in luogo detto M o n t e s a n t o :  

ora troyaasi erette in altro luogo detto L a  C o n c o r d i a .

I. 24

http://rcin.org.pl



186 IL 4 MAGGIO

via le suppelletlili e far \iaggiare gli arnesi piu seonci; ma posto che le 
case non possono seeondare la volonla del muoversi de’ lor padroni , i 
napolitani compiono non in silenzio ne in secreto , ma pubblicamente e 
clamorosamente la voluta emigrazione. I possessori di case in Napoli ne 
danno in fitto altrui le parti diverse dal di 4 maggio e segnatamente a 
cominciare dalie 18 oredel giorno.

E questa 1' ora tremenda in che un inąuilino deve aU’ altro cedere il 
posto: in quell’ora gli abitatori sono a fronte l’uno deH’altro , o almanco 
1’ uno minaccia di salire, mentre 1’altro s’ affretta a discenderc. Ora tre
menda pari a qnella di Foscari che pria di uscir dal Palazzo de’Dogi udi- 
va proclamare il suo successore!

Al suonar diquell’ora tutto e scompiglio tutto e disordine. D.Ranun- 
zio e giii nella corte co' suoi undici figli, la moglie, la balia, la nutrice, 
il cuoco mascherato da servitore eon livrea gallonata ed il garzone della 
scuderia. Di sopra sta D. Rosario vedovo di due mogli, una figliuola 
monaca di casa, un figlio cappellano e gli altri demagoghi per esercizio 
di libere professioni. Ciascuno di questi membri porta seco un fardello, 
un invollo ed un commentario alla maniera di Gesare per salvarlo dalie 
onde de’ facchini che vanno e vengono.

L’ interno della casa presenta uno spettacolo degno piu del pennello 
che della penna. R sacro e il profano, il nuovo e 1’antico, si accozzano, 
si mescolano, si confondono. I confini delle proprieta sonovio!ati. Tutto 
e comunismo !

I piu bei cristalli e le piu vaghe porcellane si veggono a lato de’ vasi 
piu immondi: accanto alle casseruole ed alla padella i quadri di decora- 
zione, il berretto di notte sul candeliere , il candeliere sul letto, i ma- 
terassi sotto il letto e non sopra, la chitarra vicino alla scopa , gli scaf- 
fali di carte pieni di salami e di caci diversi, gli usci ingombri tutti da 
dover saltare per passarvi, in cucina le sedie a bracciuoli, ed in galleria 
le pentole e le pignatte. 1

Ne questo eil solo spettacolo! — Altro e piu commovente presentasi 
alFesterno del palagio — D.Margherita (nubile donzella che sta fra iven- 
tinove e i trenta) non sa staccarsi senza lacrime dalfamato ba!cone,ove 
ha passato un anno, alimentando la ventottesima fiamma che dovea

1 Yedi la figura.
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condurla a pie dellaltare — Domani! e 1’ amato giovane ( studente in 
medicina) piu non le starh di contro , domani! e tanta lava di amore 
sara perduta in un oceano di dimenticanza , domani! e invece del gio- 
vane amoroso , si vedra forsę rimpetto la calva testa di un vecchio den- 
tista, forsę un maestro di scuola; forsę un erniario , oh Dio ! forsę un 
suonatore di corno da caccia o di violino. Un corno invece dell’ amore, 
un violino invece di un amante , un arido scolaretto ove era gia il fiore 
degli azzimali damerini. Giusto cielo, quale atroce disinganno ! Ne qui 
finisce la dolorosa istoria. DomaniD. Rosina non troverapiii al suo flan
co Ja Capitanessa per cicalare un paio d’ ore , mormorando eon bel la 
maniera. D. Lena non avra piu 1’ agio di sindacare 1’entrata e 1’ uscita 
di un giovane che frequenta la casa della sua rivale , non potrą metter 
pecche sul vestire di D. Vincenzella e finalmentenon avra piu il destro 
di quella seconda porta di casa cosi utile nel disbrigo degli affari dome- 
stici et de quibusdam aliis.

I misteri di una famiglia sono si svariati e tanti che il volerli solo 
adombrare porterebbe fatica. Cotali misteri cresconocome piu rigoroso 
e il sistema de’ genitori, come e piu stretto il cerchio delle affezioni e 
delle conoscenze sociali, come e piu impacciato lo svolgimento delle 
idee ne’ giovani e piu superstiziose le assuetudini, e come piu si chiudon 
le vie de’ piacevoli ed onesti diletti che distolgon la mente dalie occulte 
pratiche delle tortuose amicizie. Nellanoslra Napoli, citta si ridente, si 
gaia, si sol!azzevoIe aH’esterno, abbiamo a noverare gran parte di fami- 
glie e forsę la maggiore che stimano preservarsi da qualsiasi maligna 
influenza di seduzione o di biasimo, menando vita da orbi, facendo il 
tempio V asilo dei di festivi, sdegnando ogni consorzio , proscrivendo 
le lettura, il teatro ed ammettendo in casa ed a tutte le ore persone la 
cui frequenza sarebbe per altri gravissima colpa e che le piu volte ve- 
stono 1’abito incollo e dimesso e portano il capo inclinato come la Ga- 
risenda di Bologna o come il campanile di Pisa.

Ma per non dilungarmi molto dal tema soggiungeró che mentre 1’ in
terno delle case presenta nel di 4 maggio questo strano accozzamento 
di passioni e di balorderie, le vie della capitale presentano assai piu nuo- 
vo e \ivace spettacolo. — Basta gittare un’ occhiata dall uno all’ altro 
capo delle maggiori strade per persuadersi che quello e il giorno dello 
sfratto!!Enormi carrettes’avanzano,enormiper roba accumulatadogni
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maniera e tratte da buoi, da ciuchi e da uomini, che il mio paese suol de- 
stinare per civilth ad ufficio di bestie. Queste grandi cataste s’ avanzano 
stridendo come macchine pirotecniche, van traballando minacciando i 
pedoni di lor caduta, e soffermandosi quando awien che s’ incontrino 
eon altre piu maestose piramidi ambulanti. Ecco il caso delle montagne 
che s’incontrano! Allora e uno sbarrar d’occhi, un pigiarsi, un urtarsi, 
un fremere, un bestemmiare. — Chi cedera — Abila o Calpe?La via e 
stretta e mentre i due carri s’ arrestano, altri ne sopraggiungono e si 
arrestano dietro ad essi. La gente strepita per voler passare : i monelli 
sghignazzano e fan sibili da portar via la orecchie — i facchini s’ arro- 
vellano e ciascheduno pone in opera una diversa strategia — Ai rumori 
della via i balconi e le circostanti finestre si popolano di osservatori — 
Sopraggiunge una elegante carrozza guidata da un ricco burattino che 
vorrebbe imporre a’ suoi fumanti destrieri tale un movimento, da farli 
sal tarę — Oh ąuanto gli tarda 1’attendere! . . .

Alla fine, esauriti tutti i mezzi di aprire il transito di due carrette, 
uopo e che l’un d’essi retroceda e seco il ricco burattino co’ suoi fu
manti cavalli. — Egli sferzali allora, e la carretta tra i fischi ritorna in- 
dietro.

Altrove lo spettacolo e piu strano. Un carretto che retrocede ne in- 
veste un altro, e come chi troppo in alto sal cade repente, cosi un 
armadio troppo alto locato precipita giu eon gran fracasso, e me
na seco a precipizio uno scrittoio, un cassettone, una culla ed un 
non so quale arnese di notte che contamina il crinito lucidissimo capo 
della piu mansueta fra le umane creature che la moda, non so se per di- 
leggio o per contradizione, chiama lion. Altrove le scalę della nuova 
casa son cosi strette da potervi passare a stento la signora aląuanto pin- 
gue in conseguenza di afflizioni represse — Allora vedi una specie di 
scala di Giacobbe, ma non son mica angeli ąuelli che van su e giu per 
aria, ma son mobiglie che col mezzo di grosse funi vengon tratte su 
da un balcone e calate giu da un altro. E que’che dalhalto grida al com- 
pagno di stare in guardia , e que’ che dal basso grida al compagno di 
non far lo scioperato. E taluna volta awiene che la fune onorata per 
lunghi servigi, si spezza, il cassettone cade sulla via, rovesciasi quanto 
v’ era dentro e si dissemina a dir dello Scott come le avemarie d’ una 
disciolta corona, e allora i monelli, pronti sempre ad accorrere ove e
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argomento di gridare e di far baldoria , roetton le mani sugli obietti e 
compion la scena.

Altrove piu curiose awenture si manifestano. 11 padron di casa fatto 
certo che il suo inąuilino si 6 bencollocato e che nulla mancagli, gl’in- 
tima di volergli crescere il pigione, questi se ne sdegna e non dandogli 
dritto il suo contratto di restare piu a lungo, promette a se medesimo di 
vendicarsene.

Queste intimazioni o congedi si danno a di 4 gennaio all’uno ed al- 
1’altro conlrattante. II di seguente se il padron di casa sua sponłe non 
ha concesso altri giorni di dilazione alsuo inąuilino, ąuesti leggera sulla 
porta del suo palazzo il succinto appigionasi che nel mio paese dalie due 
parole si loca appellasi siloca. E per ąuattro mesi il pover’ uomo dovra 
aprir la sua porta a chiunąue si presenti eon la parola e permesso, e do- 
vr'a come uno scolare al maestro rispondere a mille dimande — E ad un 
dipresso il dialogo sara e il seguente:

— £ bu ona i’ acąua ?
— Cosi, piuttosto.
— £ acąua di Carmignano ?
— Non lo so.
— A casa mia ho V acąua di Carmignano.
— Me ne congratulo.
— Perdonate — il pozzo e profondo ?
— Lo domanderd al mio domestico.
— Perdonate — Yorrei sapere ąuante canne di fune vi abbisognano.
— Scusate •— Compiacetevi di osservar prima la casa.
— Grazie — Avete sole . . .  — com’ e esposta la camera a dormire ?
— Mi parę a ponente.
— Eh! la mia camera da letto e a mezzogiorno.. .
— Me ne congratulo.
— A proposito la galleria & grandę. Yi si possono formare dueąua- 

driglie in sedici ?
— Non credo.
— A casa mia, si balia ogni domenica.
— Tanto piacere.. . .
— £ astrico a cielo ?
— La sola camera da pranzo.
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— E la camera di letto ha una retrostanza ?
— Piccola si.
— II mio piccolo gabinetto a strada Scassacocchi e magnifico. — 

Quando seggo ( eon rispetto parlando) veggo il marę, le bocche di 
Capri. . . .

— Dal mio, Signore, non vedrete che la cima di albero di celsepic- 
cole. . . .

— Quanto mi dispiace! — La cucina gia e luminosa?
— Aląuanto.
— Le fornacelle sono alla romana?
— Non saprei, perche non me ne son mai servito. Io son solo e 

mangio fuori di casa alla Irattoria.
— Io poi non potrei tranguggiare un sol boccone di trattore.
— Tutto e abito.
— Oh in quanto a ció son rigoroso — Mia moglie tra le altre sue 

virlii, che non son poche, sa farę il sugo dira^wtirato alla perlezione...
— Me ne congratulo.
— Non vi parło poi de’ vermicclli al pomidoro. Potrebbero cssere im- 

banditi a tavolaregia. . . .
— Compiacetevi di veder la casa, perche son sulle mosse di andar 

via e chiudere.
— Subito — Yoi preferite o signore i vermicelli al pomidoro a . . .
— Io mangio lutto.
— Oh in ąuanto al mangiare io sono rigido anziche no. Yero e che 

noi in questa valle di lacrime dobbiamo mangiare per vivere, non vi- 
vere per mangiare, ma la proprieta de’ cibi mi piace e eon un poco di 
sapore ed anche eon una certa abbondanza.

— Signore ossemte bene dunque la cucina, perche, ve ne pregai gia, 
ho fretta. . . .

— La cucina e piccola . . . .  e mai disposta. 11 focolare dovrcbbe star 
piii prossimo alla finestra. Signore scusate, questo architetto esser do- 
veva una bestia.

— Sia pure, io non vi ho colpa.
— Ed ora quante altre camere vi sono?
— Nessun’ allra.
— Come ! — Sei stanze c cucina!...
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— Certo.
— A vicolo Scassacocchi ne ho dodici, loggia , mezzano , giardino , 

portone carrozzabile dispensa e cantina, ottima pemeloni — Signore vi 
piacciono i meloni ?

— Amico ho fretta — Daltra parte io vi ho bene spiegato da bel prin- 
cipio che la casa aveva sei stanze. E poi per cencinąuanta ducati all’anno 
non credo si possa prelender di piii . . .

— Perdonate signore, non conosco ii vostro riverito nonie.
— Giacomo a servirvi.
— Favorirmi sempre — Uscite forsę ?
— Ebbi gia 1’ onore di ripetcrvelo.
— Mi maraviglio — 1’onore e mio — E da qual parte siete diretto?
— Alla \ia de’ tribunali, e per affari di premura.
— Andate a piedi. .  .
— No signore ; non arriverei in tempo , prendo ima carrozzella.
— Quanto sono comode queste carrozzelle.A tempo antico v'erano...
— I corricoli lo so , ma . . .
— Erano incomodi lo so — Se volete compiacervi. . .
— Yengo mi faro un pregio di accompagnarvi se lo permettete , io 

son snlla strada.
— Come vi aggrada, ma presto . . .
E poi sulfuscio le consuete noiosissime cerimonie , e le altre pria di 

mon tarę in vettura, e le altre dopo esser disceso.
Ed ecco quanto awien le piu volte a chi amabilmente si presta a far 

vedere la casa nella quale dimora. I vostri visitatori vi guardan sempre 
d’alto in basso, attestano che la casa e mai costruita, mai disposta, che 
\i mancano i comodi indispensabili al vivere agiato, che non vi ha Ince 
e finiscono col dirla un sepolcro , eon maravigliarsi che v5 abbiate fatto 
dimora , col dimandarvene conto e rimproverarvene , se occorre.

E poi non passa intero un di e son li sulfuscio ad assediare il pro- 
prietario, pregando e supplicando col danaro alla mano o eon valida gua- 
rentigia per ottener la casa chehanno tanto disprezzata , e nell’ ora tre- 
menda, in quell’ora di orgasmo e di emigrazione che gia innanzi ci sfor- 
zammo di descrivere , vi torna innanzi la figura pallida e lunga del vo- 
stro visitatore che dimorava nella forte casa del vicolo Scassacocchi.

Un caso ancor piii curioso e il seguente. La famiglia di un cosi detto
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strascina faccende abita un ąuartino matto — Padre , mądre, figli ed 
un cencio ambulante che dicesi serva son tutti di un calibro — gridatori, 
accattabrighe , scialacąuatori, mortali nemici d’ogni restituzione — Da 
che son entrati nella casa non han mai pagato un ąuattrino, protestando 
al padron di casa di esser galantuomini e mostrando 1’ albero genealo- 
gico della loro famiglia. E cosi il primo mese per essere stato scarso il 
ricolto, il secondo per non aver ancora introitato non so qual cespite, il 
terzo per unamalattia sopraggiuntaalla figliuola primogenita,e cosi via 
via, promettendo sempre e non pagando mai. E gli anni passano, ed il 
proprietario si macera, e guarda, e scandaglia, e torna a guardare se po- 
tesse seąuestrar loro ąualche buon arnese o ąualche abito, ma che ? Un 
seąuestro nelle piene formę non lo conpenserebbe delle spese.Finalmen- 
te minaccia , indi pręga , e disperalamente poi manifesta al suo inąui- 
lino di esser disposto a stendere un velo impenetrabile sulpassato, ma il 
fiero inąuilino non s’appaga neppure del velo impenetrabile.Egli diman- 
da riparazione dell’ atroce ingiuria che il proprietario gli ha scagliato.

— Ed 6 a me o signore che voi volete dar, quasi elemosina, il pigio- 
ne che per ragioni si gravi non ho soddisfatto? Credete dunque ch’io non 
intenda pagarvi che mi volgete un tal discorso? A me una elemosina! — 
La mia famiglia lode a Dio , ne ha fatte in altri tempi a chi non ne vo- 
leva , e voi o signore parlate di alzar la mano. Mi meraviglio! io voglio 
pagarvi e strapagarvi, io esigo che accettiate il pigione che vi devo , io 
vi ammonisco ad esser piu cauto in awenire parlando co’ miei pari.

Allora il proprietario va in collera. Adisce il Giudice , invoc*a tutte le 
Podesta , spende danaro a ritta ed a manca e munito de’ debiti poteri e 
della forza recasi nel suo stesso palazzo arma il portinaio e si presenta 
imperioso in atto come il Console Romano alla dimora di Giulio Sabino.

Ma l’inquilino tocco da tanta cortesia non esita pure un istante, rac- 
coglie intorno a se la sua famiglia, slanciasi al balcone e eon mille ge- 
ste e orribili favelle mette sossopra i vicini gridando:

—Buoni vicini miei! quale assassinio! ci vengono a strappare dalia casa 
nostra, dalia casa che abbiamo tanti anni abitata. O tempora o mores! si 
trattano gli uomini d’ onore come ladri. Si caccia una famiglia dal suo 
umilę ed onesto ricovero per pochi ducati. Vicini miei che orrore ! Ho 
tre figlie zitelle, tre maschi senza impiego, andranno tutti a stender 
la mano nel mezzo d’uuavia.Oh figli! —
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E qui altre voci Papa, Afamma, Toto, Popó, iVane, nirmi e piantister- 
minati e gridi acutissimi, e muover di bracciain tutli i sensi, siccbe tutta 
quella famiglia stretta ed aggruppata insieme porge simiglianza di un 
gran mostro eon cento braccia ed altrettante gambę, anzi lo diresti me- 
glio un Laocoonte attorniato da’ serpenti.

Sopraggiungono a questoi mediatori, tra i quali ilfornaio, il rnacellaio 
e la signora delPultimo piano, che non li vogliono lontani e non han de- 
postoil pensiero di essere soddisfatti. Essi interpongonsi, parlano accenti 
di pieta a! desoiato proprietario, lo stringono, lo esortano ad aspettare 
ancora un mese, una settimana, un giorno. Alla fine gli mostrano che 
qnella buona famiglia non tmerebbe altrove un tetto, senza mezzi, 
senza danaro, ebe nessun altro padron di casa le darebbe ricetto. A 
queste persuasioni si aggiunge il grido di tutta quella gente che lanciasi 
sul proprietario, ne afferra i lembi delPabito, lo spinge, lo scuote, ma 
il proprietario e immobile e duro come una colonna di orientale grani- 
to. A questo l’inquilino si tace, riebiama a se la sua famiglia e eon atto 
tragico impone alla prole di ritrarsi e barricar la porta, indi si volge ai 
suoi carnefici e dice— Signori, io mi vergogno di piu abbassarmi innanzi 
a costui. Io potrei pagarlo ora, ma no, in coscienza nol posso, e poiche 
mi veggo astretto a svelare un segreto che tenevo raccbiuso neH’ intimo 
petto per delicatezza, io protesto o signori di non voler pagare costui 
perche non e il vero proprietario della mia casa.

— Come ? — Insolente ! — Imbroglione !
— Imbroglione tu . . .
E corrono certe espressioni di polso poco decorose.
— Arresta.
— Portatemi al cospetto del Giudice, dice Tautoreyole inquilino, cola 

e il mio posto, cola parlero.
Innanzi al giudice l’inquilino dimanda i titoli che danno al proprieta

rio il dritto di esigere il pigione.
A dirla brcve il padron di casa e costretto dalia necessiPi, dalia dispe- 

razione e dalio strano sviluppo di tanta sfrontatezza e miseria a conve- 
nire col suo inquilino perche si contenti di lasciar la casa eon sussidio 
di qualche somma.

E cosi le piu Yolte awiene a que’proprietari che si lasciano illudere 
da belle proteste. L’ inquilino che non ba terreno che il sorregga vi en- 
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tra, vi forma il suo nido, e a snidarlo, in difetto di milraglia, e d ’uo- 
po soccorrerlo di danaro.

Questo awenir suole in una citta, ove la miseria e talvolta un pretesto 
per non adempiere a’propri doveri, ove il lavoro non piace, e si prefe- 
risce al vivere onesto il viver d’astuzie e di umiliazioni. Pero awien che 
si trovino inąuilini che hanno abito di non pagare e padroni di casa che 
caverebbero gli occhi a’loro inąuilini, per costringerli a pagar la casa 
come essi intendono; e Yolgarmente le buone famiglie napolitane so- 
gliono fra commensali noverare, oltre le persone che la famiglia com- 
pongono, il padron di casa — ed attestano che costui yuoI mangiare 
ogni di e mangia piu di loro !

L E  C A S E  Dl  N A P O L I

Quando ci awiene di entrare in ąuesta nostra ridentissima citta da 
per 1’ampio bacino inarittimo, il fabbricato delle napolitane case ci ap- 
pare eon le svariate sue tinte, assiso intorno ad una parte del pittore- 
sco golfo, ma ąuando Yi si entra per via di terra, lo ammasso delle case 
sembra arrampicarsi intorno ad un monte, ed affollarvisi ai piedi; inen- 
tre in cima di esso un anlico castello, ricordo di non antichi terrori, 
minaccia la citta che s’addormenta a’suoi piedi e la guarda come il 
cavaliere armato della favola, e non le parła che perlą bocca de’suoi 
cannoni.

A nolte profonda, ąuando lo spensierato e molle Yivere del volgo si 
tufla nel sonno, ąuando i bianchi origlieri sopportano il peso d’illustri 
e nobili coppie senza un bricciolo d’intelligenza, e ąuando il brio ed il 
suono delle parole de’verbosi napolitani non e piu, rompono il silenzio 
della notte le voci delle scolte di quel castello, che in sua favella dice 
alla dormente citta — tu riposi ed io veglio !

II mutarsi e lo awicendarsi di tante dinastie ha impresso nelle formę 
della citta il tipo della conąuista, e 1’arbitrio del piu forte l’ha ristretla 
da un lato, slargata dalfaltro, l’ha piu fiate posta sossopra. Scorgi un
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apparente disordine ne’fabbricati, pel quale ti sembra cbe le case sieno 
siatę \omitate dal Vesuvio, anziche distribuile dalia mano misuratrice 
delEuomo.

Neiranlico Napoli che ha pur tanta copia di palagi e di bei fabbricati, 
come piu innanzi diremo, le vie sono luride e torluose, sebbene ąuella 
detla Spacca Napoli sia la sola per bingo tratto diretta che Napoli pos- 
siede*, ma le vie che l’attraversano sono si anguste e per elevazione di 
laterali case si triste, ch’ei parę volessero que’costruttori impedir la vi- 
sta del cięło agli abitatori, di quel cielo ch’e principal delizia nostra.

Tra gli altri i vicoli che per la loro tortuosita ed angustia posson 
dirsi le vene di ąuesto corpo di edilici, sono per tal modo strotti, che 
rendono facilmente concepibile come potessero awenire i duelli alla 
maniera di Edipo e Lajo, owero di padre Cristofaro, personaggio si 
bello del libro Manzoniano. Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spa- 
gnuoli, Austriaci, tutti portarono voglie e disegni di viver diversi. Quindi 
usanze, formę dissimiglianti dalie precedenti; quinci favella, passioni, 
morale, nazionalita tra lor differenti, ond’e che passioni, morale, favella 
non sono pręgi scolpitamente laudabili tra noi.

Secondo 1’imperar delle varie dinastie, le regie dimore cangiarono, 
e la dove elevossi il tetto reale accorśero i suddiii ed eressero templi e 
magioni. Castel Capuano, or carcere e tribunale, fu temuto e rispettato 
edilicio. Castel nuovo raccolse altri Re, ed Alfonso vi rinvenne 1’arco 
del trionfo j quello di Poggioreale accolse la famosa Giovanna. Gli 
Austriaci e gli Spagnuoli ebbero un palazzo sulhingresso del quale l’a- 
quila spiegava le ali, ed ora aquila e palagio piu non esistono, poiche 
la nuova Reggia Borbonica abbatte 1’antica rivale; e come castel S. Elmo 
dice a Napoli — Io veglio — la Reggia borbonica disse alPaltra— Io 
regno.

Or le vie cbe da questo punto menano fino ad aggiungere il pittore- 
sco Posili po sono se non rclte, spaziose, e verso la riviera nette, fresche 
di alberi e di frondi, amiche ai diporli e fiancheggiate da case acconce 
nelPesterno vedere, pulite, ełeganti nello interno, ma quando li awien 
di correre alfopposto ca po di Napoli, cioe da Posilipo al Pendino, al 
Mercalo, alla famosa cbiesa dell’Annunciata, troverai usi, passioni e 
case che ti faranno dimenticare il Napoli aristocratico presente, per me- 
narti nello scurissimo Napoli magnatizio antico. Troverai famigliuole me-
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schine per fortuna o per vizi, abitatrici di palagi storicamente ricorde- 
voli; appartamenti illustri, ove passeggia la miseria e 1’ignoranza piii 
crassa-, corti .interne, ove 1’occhio vagava gik di fasto in fasto, divenuto 
asilo di cenciosi, e ti awerra di senlir dire, per esempio, da qualche 
archeologo. Qui dove questa donnicciuola pone i suoi panni ad asciuga- 
re al sole, un Re Aragonese si fermo sul suo cavallo di baltaglia, per 
aspettar che scendesse Y itlustre principe di questo palagio posses- 
sore i.

E ti awerra, a mo’ d’esempio, di trovare mura luride ed annerite dal 
fumo, ed uomini semi nudi eon bisunte carni, ove fu gia la dimora del 
Consigliere di Ferdinando 1. Aragonese, Giovanni Miroballo; e trove- 
rai nella gia splendidissima corte del palazzo di Fabrizio Colonna, in 
via di Mezzocannone, uomini poveri intenti a piallare e sgrossare il le- 
gno, e i bei giardini famosi ridotti in isterpi e tronchi e secchi arbusli. 
Infine tutti i gik sontuosi edifici solidamente costruiti che decoravan la 
vecchia Napoli, tra quali molli che serbano ancor le tracce delTarco a- 
cuto e della gońca sreltezza, come quel diruto palazzo che si traguarda 
non molto lungi da quel de’Colonna nomato innanzi, e quello che non 
lungi dalia piażza del Pendino mostra ancora oggidi le sue leggiadre mar- 
moree colonnette, in massima parte ridotto ad uso di famiglie private, 
o (Tron o una dislribuzione interna di camere che rende il vivere disagia- 
to, che divide c suddivide una vasta sala eon soflitto a grandi rosoni in
10 o 12 camcrette o bugigatloli senza luce e senz’aria; che pone la cu- 
cina accanto alla slanza a dormire e trasforma il piu nobile apparla- 
mento nel piu ignobile ammasso di catapecchie, alle quali si va per una 
ampia scala marmorea eon balaustre delto stesso marmo e scaglioni 
smozzicati e smossi e mura lalerali tappezzate di cadenti tele di ragno. 
E di questi grandi e be’palagi elevati eon pietre di piperno e di travertino
11 sara tal volta difficile di conoscer 1’autore, perocche aląuanti artefici 
toscani nelle politiche vicende delle tiorentine repubbliche, campali in 
Napoli, eresseroper saggio del valor loro parecchi di cosiffatti casamenti 
e lasciarono ignorato il nome delFautore. Ed in questi edifizi tu scorgi

i Quesłe parole non formano che una semplice allusione. — L'n palazzo ricorda in Na
poli il fatto che Diomcde Carafa eonie di Maddaloni venue atteso nella corle della sua 
splendida casa da Ferdinando [. Aragonese. Ma qnella dimora lo o ancora oggidi per o- 
pera del suo possessorc.
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talora le linestre e le aperture in generale non poste ad eguale distanza 
fra loro, perche forsę ai comodi interni owero alle necessita della luce, 
quelli architetti sacri(icavano le proporzioni piu o meno uniformi del 
prospetto. E qui dee considerarsi che stando i palagi a fronte 1’ uno 
delEaltro in vie streltissime, era d’uopo otteoere il beneficio della luce 
eon queH’espediente che paresse migliore.

Tali condizioni risguardano unicamente la riduzione di anliclie case 
magnalizie in piccole abiiazioni, ma quelle che risguardano le case di 
moderna costruzione che sincontrano nelle vie del Basso-Porlo i, o de’ 
tribunali o del Mercato, olfrono altresi partizioni e sconci piu curiosi, 
e piu madornali. lngressi angusti (detti porlelle) ove chi entra e costretlo 
a transigere, o hen iutendersi eon chi esce-, scalette ove il cadere col 
volto innanzi o precipitare aU’indietro e facilissimo, il cadere lateral- 
mente impossibile-, camere ove si sale ove si scende e dove le pareti as- 
sumono sempre formę trapezoidali, ma purche v’ abbia la cosi detla 
salella ove far altendere il servo, poco monta che il suolo non sia mat- 
tonato, che grosse ed informi travi sieno la decorazione del soffitto, che 
da una stanza scorgasi age.volmente quanto si fa in tutte le allre.

11 piu ristucchevole degli errori si presenta nella cuci na, la dove si 
manipolano i cibi, alimento del corpo umano, ove regnano le tenebre e 
manca lo scarso Yolume d’aria bisognevole alla respirazione.

La cappa del cammino che e deslinala in arte a raccogliere il fumo e 
metterlo per la sua via, serve invece a dilatarlo, i fornelli o non riten- 
gono il carbone o non han capienza a contenerlo, la luce vien soventi 
Yolte dal lato che men se ne giova e (questo e poi il compimento del- 
1’opera) la doccia sottoposta a scolo delle acque o materiali felidi c sporchi 
e strettamente legato al focolare, e i cibi si cuocono, e si compongono 
i piu ghiotti manicarelti sulfassidua esalazione delle pestifere materie 
e degli escrementi.

E gli uomini che raddobbano, elevano e distribuiscono queste case 
sono architetti c taholta Yecchi ingegneri che vi citano 500 opere di tal 
natura per lo manco, e Yi alzano a cielo per esempio la casa dcl baro-
ne B...........ove ciascun pianerottolo di scalę e munito del corrispon-
dente foro per accogliere le umane miserie *, e Yi citano la casa 
del barone G. . . . che ha il gran vantaggio di un loggiato supe-

1 Nome di una strada.
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riore, dal quale si scorge Napoli tutto e dal quale assiduamente cola 
nelle sottoposte stanze Tacqua che l’inverno sprigiona dalie sue cate-
ratte. E \i citano la casa del negoziaiite R ...........ove si comincia a sa-
lire eon lanta dolcezza ch’ei ti par di andare su’cieli, e poi si finisce 
col raccomandarsi 1’anima e pregare il padrone di casa che ti iragga su 
eon le carrucole e li dia mano nelbentrare, ove sull uscio sla 1’ullimo 
scalino di due palmi e mezz’oncia.

Eppure nelle esterne sue formę la casa appresentasi una scuola d’ar- 
chitettura. Tutti i cinque ordini. —Yignola, Barozzi, Scamozzi, Lio- 
nardo da Yinci, Bramante, il Sammicheli, qualche cosa del Demarchi 
qualche ghiribizzo del Borromino, qualche linea alla Michelangiolesca, 
tutto tutto il bello, 1’utile e il dolce si accoglie in quella facciala da‘ 
bianchi stucchi e dal cornicione centinato.

Ma ció non basta: vedi in una via cento case; e son tutte diverse per 
livello, per istile, e per ogni altra parte di prospetliva, talche accanto 
alle sobrie e scelte linee di un valente architetto, trovi le storture di 
un muratore arricchito che vuol farla da piccolo genio, e quell’ordine, 
quella uniformita che tanto s’ammira nel fabbricato di Torino ed in mol- 
ti.fabbricati di Londra vien respinto a Napoli, perclie monotono a ve- 
dersi, e ciascun proprielario si diverte a pitturar la sua casa, qual di 
bianeo , quale di rosso , quale di cilestro , quale di un color di 
feccia! E qui non sia vano il ricordare che alle stesse ehiese piene di 
antiche dccorazioni e dipintnre suol darsi di bianeo, per modo che To- 
scuro soffitto sembra piombarti sul capo: prova ne sia l’antica chiesa di 
S. Piętro a Maiella. Y’ha e vero instituito da gran tempo un consiglio 
edilizio che sopraintende a siflatte cose, e che dorrebbe almeno sotto 
la forma esterna impedire che si scorgessero in via Toledo certe case 
a felte o a mosaico, ma egli e hen da sperare che siflatli sconci spari- 
ranno, come molti gia ne disparirono.

Di cotali errori madornali derivanti da poco studio, e da molta pre- 
tensione riboccano eziandio altre cospicue citla, ma Napoli nostro ha 
il solo privilegio di porre la doccia delta sotto i fornelli e dar pabolo ad 
altre preziose abitudini che mostrano non tanto 1’imperizia delFinge- 
gnere quanto la sozzura di lui e de’proprietari. In tutte le case edificate 
in tal guisa eercheresti indarno un camminetto per riscaldare le stanze, 
perche neH’inverno ponsi un caldano pieno di fetido carbone acceso, nel
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mezzo della stanza, e i nostri pacifici cittaclini si abbracciano a ąuello 
ed assonnano fino a che suona la nota campanella e passano da ąuella 
pira albampio letto carrozzabile a due piazze, mobile indispensabile ad 
un buon matrimonio. Peró case di tal fatta sono abitate da uomini di 
tal natura, ed e vero pur Iroppo che la belva conosce il suo covile-, e 
fino a che la cirilta, cni si fa tanta guerra, non avra snidato le super- 
stizioni e le veccliie assuetudini; non di trent’anni vi sara d’uopo a ri- 
formare abilato ed abitatori, ma di trenla secoli. Un solo mutamento 
senza agitazioni e senza disordini e awenuto in fjuellc contrade, ed e 
il seguente.

I discendenti di anticlie memorabili famiglie che la storia ha nellc 
sue pagine celebrato, abbandonarono 1’antico tetto de’padri e le con
trade illustri, per vivere soventi in piccolo e stretto domicilio del nuo- 
yo Napoli. Essi sconoscono cosi il loro principio, perche la moda lo 
Yuole; e molti, noti oggidi soltanto per vizi, ricordano passando innan- 
zi alle superbe mura delle loro case che quelle piii loro non apparten- 
gono. Essi visitano i marmorei sepolcri de’loro antenati nellechiese del- 
1’antico Napoli, mentre yiyouo immemori d’ogni virtu nelle anglistę 
case del Napoli nuovo. Essi non furono piu nobili, dacclie obliarono e 
smarrirono le tradizioni di famiglia. Una caduta nobilta non puó alimen- 
tar nobili passioni ed eccitamenti. Ella gia specchio al volgo, ne divien 
riso e disprezzo, e il Yolgo si fa col loro esempio peggiore.

La media classe la quale oggi in tutta PEuropa da prova di coltura, 
di onesto viver sociale, di potente yolonta, e divisa. Una parte (e sono 
appunto gli abitatori delle case del vecchio Napoli) pensa a metler su 
un bel letto di rispetto i e trovarsi di buon’ ora in famiglia; 1’altra vuole 
il progresso senza Yoltar gli occhi addietro , e lo vuole in un’ ora e 
quindici minuti. La parte dalia intelligenza forte ed onesta e sola. 
Queste considerazioni offre a clii ben vi guarda quel formicolaio di 
case che compongono la clamorosa citta di Napoli 1

1 Dura ancora in molte famiglie 1’uso ridieolo di dedicare una camera al cosi detto 
lello di rispetto pień di panneggi e dorature, letto ove niun individuo della famiglia ri- 
posa, poiche i coniugi, a mantenerlo intatto, dormono in altro letto aląuanto disadorno 
e negletto.

CAV. CARLO T. DALBONO.
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Spuutó ! cou preci ed ansia 
L’attesero i facchini, 
L’aItesero le nubili, 
L’altesero i zerbini,
Tutta fra dolci palpiti 
L’a(tese la citta !

L’involontaria yergine 
Alfin trov6 il consorte, 
Appena che 1’accolsero 
Del nuov’ostel le porte,
Un bel vicino, un gioyine, 
Che al babbo parlera.

Giorno di tanto giubilo 
Perche non fu finora 
Tra fanti nostri Apolliui 
Encomialo ancora ?
PerchS nessun Romantico 
Cantato ancor non I’ha ?

E in questo rnese amabile 
Concitalor (lei canto,
Se dcssi ancor si taceiono, 
Se in questi di d’incanto 
Di tante voci al sonito 
Mista la lor non va;

Vergin di lodi, e biasinii 
Eeco eon bel coraggio 
Io primo innalzo un cantico 
Al ąuarto di di maggio 
E almeno avremin’ il merito 
Di bella noyitń. 1

Dalia Marina al Vomero 
Dal Mercatello al Molo 
Dai Vergini a Posilipo 
DalPuno alTaltro polo,
Tutlo in subuglio e strepito 
In qucsto giorno appar !

La procellosa, e stridula 
Letizia de’facchini,
L'ansia, la tema, i palpiti 
De’miseri inąuilini 
Mentre la lor mobilia 
Ad altri han da fidar 1 

Tutto in tal giorno osseryasi 
TrnfFe, magagne, e pianto, 
Risse, cadute, e sibili,
E de’somari il canto,
Le frante suppellettili 
E il barbaro pagar !

Ob quantc yolte un mobile 
Contro d’un altro urtato, 
Royesci entrambi caddero, 
Subir 1’estremo fato,
Ed il facchino esanime 
S’assise in mezzo a lor !

E giacque immerso in lagrime 
Tremulo al par di fronda 
Segno di sguardi innumeri, 
E di piet Si profonda,
E d’ogni uman sussidio 
Della moneta in fuor !

1 Nel fine di rendere quest’opera sempre piu utile e yariata, ó creduto far diyidere in 
due parti 1’articolo che a per soggetlo i l 4 d i  m a g g i o ; trattandosi nella prima la dipin- 
tura del coslume e di quelle scene domesticlie ebe sogliono awenire fra i proprietari di 
case e gPinąuilini; quando nelTaltra si accenna ad una specie di descrizione storica del- 
le c a s e  d i  N a p o l i . Oltre a ció il lettore mi sapict grado, Io spero, di leggere qui, come 
concbiusione di ąuesto arlicolo un’ode, scritta dal colto gioyane napolitano sig. Carlo 
Antonelli sul soggetto istesso ed imitata in parodia da quella del Manzoni— il b m a g g i o .

[ L ’ e d i t . )
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E giusto l’uso ? eąuissima 
Mi sembra e bella usanza: 
Ch’egli fe un solenne tedio 
Mai non cangiar di stanza,
E per 1’islesse camere 
L’orme ogni di stampar !

Lo so ben io, che a scorrere 
Sempre 1’istessa soglia 
Mi danna un falo despota 
O yoglia, o che non yoglia; 
Lo so ben io che spasimo 
Sia non poter cangiar !

Oh quante volte al tacito 
Passar d’un giorno inerte 
Volgendo il guardo ianguido 
Alle fineslre aperle 
Sempre le notę immagini 
Lasso ! degg' io mirar !

Lo sa colui che capita 
Tra pessimi yicini 
Tra il suono delFincudini 
Di flauti, e yiolini,
E tra il confuso strepito 
Di cocchi, e di yillan :

Che tuttogiorno il timpano 
Si sente martellato,
N& scorge un sol rimedio 
A cosi tristo fato,
E cerca in tanti triboli 
Prode remote invan !

A solo in tanto strazio 
Ei prende un po’coraggio 
Pensando al di lielissimo 
Al ąuarto di di maggio,
Che in piu spirabi 1 aere 
Pietoso il porterh.

E dal fracasso assiduo 
Per cui Toledo 6 bella 
S’avvier& sui floridi 
Sentier dell’A.renelIa,
Ove silenzio placido 
Al chiasso supplir̂ i !

Bello gentil benefico
Giorno a far dono awezzo, 
Scrivi ancor ąuesto, allegrati, 
Che un don di maggior prezzo 
Del dono da te fatlomi 
Farsi giammai non puo !

Per te un atroce gioyine, 
Che colla sna viola 
Ognor ti l i r a  l u m i d o  

T’affanna, e ti desola 
Dal tetto a me limitrofo 
A16n s’allontan6.

I. 26
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Deli ! mira, egli canto, spunlar la ro.sa 
Dal ycrde suo modesta e yerginella,
Che mez7o aperta ancora e mezzo ascosa.
Quanto si mosfra men lanto pih helia.

oileggevamo un giorno ąuesti immortali versi del nostro 
Torąuato, e se non fnmmo indiscreti come quel galan- 
tuorao di Paolo ąuando leggeva gli amori di Lancilotto, 
Yolgemmo almeno un pensiero alle nostre Driadi, alle 
nostre venditrici ambulanti di fiori.

I fiori! Argomento immenso, oceano d’ idee, di raeditazioni e di con- 
siderazioni. Direi (juasi non esservi libro in cui una volta almeno non 
entri il florę: un poeta esordiente incomincia a cantare il fiore, rosa 
o malva che sia; una donna helia e un fiore vezzoso, una donna gio- 
\Tane e un fiore fresco, una donna ricca e una camelia, una donna po- 
vera e un fior di passione, tutte le innamorale sono gigli o mam mo
le (?) le vecchie sono fior di camamilla-, un fanciullo che nasce e un 
fiore che sbuccia; un giovine elegante e un narciso; un uomo ricco e 
un tulipano-, un vecchio e un papavero, eccetto se volesse far all’a- 
more, che allora si converte in ipecacuana.

i Vi lian benanche i yenditori ambulanti di fiori ma a noi basta intrattenerei delle fio- 
raie; primamente perclie il numero degli uomini e miuore in coufrouto di quello delle 
domie, in secondj luogo perche essendo tutti di un uflizio medesimo, basta parlar delle 
une per intender degli altri; e principalmente percht nulla essendoyi che rileyi tra gli 
uomini, ha in cambio il nostro cuore e la storia de’nostri costumi inaggiori e piu ypre 
ragioni a pro di qucste poyerette.
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Ed uno de’belli liori e la fioraia, perclie la fioraia sta al liore come 
il guanto alla mano; ella che awicina tanto il fiore; che lo ha conti- 
nuamente tra le mani; che lo Yagheggia, lo stringe , lo cura , tlirei 
quasi eon amore materno , potrebb’ ella non dividerne le glorie , le 
pene, il deslino P — Osservatela. Quesla giovinetta, che non aggiugne 
forsę peranco il diciottesimo anno, ha il suo gremhiule cilestro, una 
ciocca scinta della chioma negligentemente messa, owero coperto il 
capo da un fazzoletto, per lo piu scalza, eon un canestrino sotto il brac- 
cio; uno o piu mazzi di Fiori tra le mani, hen disposti ed acconciati ira 
calici di verdi foglie; ed un sorriso eterno sulle labbra.... eterno corne 
il sorriso del tiore !

La fioraia corrc un sentiero pericoloso e tribolato della vita, e, come 
inleniene ąuaggiu, circondata di rosę, semina la sua strada di spine, 
sulle quali passa spensierata e quasi senza awedersene. Questo delle 
fioraie pub annoverarsi tra i piccoli mestieri abbondanti nel nostro po- 
polo, anche troppo abbondanti; perocche disgraziatamente in grandis- 
sima parte del basso popolo napolitano 1’amor delfozio e peró la cupi- 
digia d’un guadagno ottenuto a poco stento assai predomina sulfamor 
della faticaeronesfa,esia pure scarsa mercede,bagnatada onoratosudo- 
re, ma non di rimorsi o pentimenli coperta. In altro arlicolo che fa segui- 
to in quest’opera avremo a dilungarci dippiu su tali considerazioni, ba- 
standoci solo qui farnotare comelafioraia potrebbe vivereassai piiiono- 
ratamente delfarcolaio, della rocca o del telaio... ma il fiore e bello, 
elle dicono, e sanno che la loro mercede si acquista eon poco; e spesso 
nasce pel liore e non dal fiore !

Lunghesso la strada Toledo e precisamente agli angoli delle slrade 
principali , o sotto qualche portone son collocate alcune panche di 
legno a scalini, sopravi disposti i fiori in diverse guise, che in Napoli 
chiamano posti L Quivi comprano alfingrosso le fioraie e poscia ven- 
dono in piccoli mazzolini i fiori. Ma ąuesto non e il loro piu imporlante 
capitale.

La fioraia generalmente e bella o almeno av'venente, come leggiadra e
i Posti o piu yolgarmente p u o s l e  diconsi ąueste o simili panche o baracchc in cui 

si vendono fiori, frutti, castagne, poponi, iusalala ed altri comeslibili, oude puoste 
d e  v e r d u m m a r e ,  d e  f r u l t a i u o l o ,  d e  c a s l a g n a r e ,  d e  m e l l m a r e  e c .  c c . La roba che si ven- 
de a’ posli 6 sempre migliore di ąuella de’ yenditori ambulanti, beoche, in propor- 
zione, si paghi a maggior prezzo.
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piena di raoine e la modisla, accigliato il commerciante ec. perocche e 
pur mestieri che 1’uomo secondi la popolare opinione ed a talime esi- 
genze del suo stato si conformi. Infatti raro e che si affidi una causa 
importante ad un awocato bellimbusto o una difficile cura ad un medico 
vagheggino; e siani pur cerli come Ie nostre belle leggitrici assai piu 
volentieri aflidino i fasti del loro corpo e del loro capo ad una snella e 
flessibile madamina che ad una recchia modista somigliante piuttosto 
ad una levatrice. La fioraia dunąue conosce troppo questa verita e sa 
bene che il Fiore brutto passa inosservato e spregiato.

Agile come una navicella costeggia gFingressi delle principali botte- 
ghe e negozi tra il largo S. Ferdinando e 1’angolo della strada di Cliia— 
ia l . Svelta come una ninfa, leggiera come una corifea di S. Carlo, sal- 
tella per tutti gli angoli della grandiosa e sempre rumoreggiante Toledo, 
ąuando il bel raggio del sole ravviva il nostro orizzonte; perche il liore 
non germoglia che al sole; svolazza come un uccelletto per tutta la rna- 
gnifica strada-di Chiaia o del Platarnone, offrendo i suoi liori owero git- 
tandone per i magnifici cocchi che numerosi traggono al passeg- 
gio; 2 ed in ispecie al largo della Villa Reale. Della quale comeche 
sia awenuto nominarla, vogliam dire alcuna cosa brevemente.

Tra le belle passeggiate pubhliche merita fuori dubbio principal 
luogo la Yilla Reale 3 posta lungo la riviera di Chiaia. A renderla ame-

1 II nome di Chiaia si dit propriamente aIla spiaggia tra il colle di Pizzofalcone 
e di Posilipo. Si chiamara queslo luogo P l a g a  O l y m p i c a  presso gli antichi. Si disse 
ne’hassi tempi p l a y a  e p l a g i a  d’onde le voci italiane piaggia e spiaggia. Neli’ idio- 
lismo uapolitano il p i a  e spesso convertito in c h l a  ed il g i a  in j a ,

Galanti. — Napali e Contorni.

2 Yolgarmcnte C h i a t a m o n e . Si vuole da alcuni ąucsta voce discesa dal greco P l a t a -  

won. Altri la dissero P l a l a n o n c , supponendo che vi fossero stali piantati płatani.
Galanti. — Op. cit.

3 Lunga 4b00 palmi c larga 220. La prima meta di questo superbo passeggio fu fatta 
nel 1780, la secouda vi fu aggiunta uel 1807.

Galanti — Op. cit.

NelPepoca daNovcmbrc 1831 aFeblraio 1832 vi si aggiunsc dippiu al di fuori, dalia 
parte di Mergellina uu’aUra specie di Yilla, detta V i l l a  n u o v a  della estensione di palmi 
1210 di lunghezza e da 150 a 250 di larghcz,-a, che arriva lino a Mergellina, e prccisa- 
mente al sito chiamato la torretta a Chiaia. E ció e solo per darne relazione, imperciocche 
questa nulla presenti ne di ameno nó di pregiato, ne abbia menomamente a che farę eon 
1’antica Vi 11 a, nulPaltro componcndola che alberi infrultiferi fra secehi cespugli ed in 
terreno arido ed incolto; pero non altro fa che allegrare vie maggiormente la v ista di chi, 
passeggiaudo il grandę stradone della riviera owero cavalcando pel marciepicde che fian*
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na e deliziosissima concorrono la natura e 1’arte, e direi quasi di soa- 
ve ambrosia la profumi , e quelle frondę e quelle erbette allegran- 
do sorrida, il genio divino del Mantovano e del Sorrentino poeta, i cui 
busti veggonsi quivi in be’tempietti di marino collocati, i quali se non 
van noverati per arte tra i sublimi monumenti, lo son certo pe’nomi 
che rimembrano. Molti e magnifici sono i monumenti d’arte che ador- 
nano questo delizioso giardino, di che ahbondeYolmente ragionarono 
gli scrittori, e moltissimi sono gli opuscoli, le passeggiate, i versi, le 
guide ec. sulla Yilla Reale, di qualita che soddisfacendo abhaslanza la 
curiosita dello straniero, se pure ve ne abbia che un si ammirato e di- 
leltevole sito non ancora conosca, ci dispensano da ragguagli elerni e 
vecchi e pi u ancora fuori luogo. Noi non ahbiam che a gitlar due parole 
sulle passeggiate.

Quand’anche il nostro bel cielo, che per verita in taluni giorni non 
sappiamo che cielo sia, perche in un punto stesso e torbido e sereno, 
piove e splende il sole, come fa freddo spesso nel luglio, e caldo nel 
dicembre, quand’anche, dicevamo, il nostro bel cielo e piultosto brutto 
e nuYoloso , la passeggiata alla Yilla dilettevole si rende. Pero non 
e a dire quanto grata e soave riesca allorche risplende una di quelle 
limpide giornate d’inverno, le quali davYero, perche fauno inleramente 
dimenticare il rigore della stagione, al nostro clima il nome meritaro- 
no di eterna „primavera. In quesle, dall’un’ora dopo mezzogiorno in- 
fino alle quattro incirca, e precisamente ne’mesi di gennaio, febbraio e 
marżo,- animatissimo e il passeggio, OYe il fior tiore delle nohili fa- 
miglie e gioventu napolitane conviene, e come a maggior pompa del 
hel giorno, quahlo vi ha di piu splendido ricco e magnifico pompeg- 
gia, di tal che qucl lusso farebbe'tenere quasi impossibile esservi ne’ 
ąuarlieri piu remoti della capitale, in quel giorno, in quell’ora me- 
desima una meschina famiglia, che, in fondo di un coYile , e priva 
financo di quello che Dio da a tutti — la luce ! — E cosi inten iene nelle 
grandi citta.

A piu magnifico e grato spettacolo , nel bel mezzo della Yilla una

cheggia la grandę inferriata dalia parte della riviera nredesirnn, il bello ordinamento de- 
gli alberi osserva, owero da Posilipo yolgendo lo sguardo verso l’incantevole quadro 
che presenla il golfo di ISapoli e la pittoresca ciina del Sannazzaro, vede un sol gruppo 
yerdeggiante, come ad incanto, in que' bellissiml sili levarsi.
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ben ordinata banda militare, collocata in apposito steccato messo a 
cercliio , fa udire , a brevi intervalli , le melodie de’ nostri sublimi 
maestri, ed e bello il vedere la calca che le fa eorona, e ąuella che 
dall’un capo e dalFaltro dcl giardino ad un punto stesso, accoglien- 
dosi, di due fiumi rende somiglianza che per opposte vie in un marę 
medesimo mettan foce. Lieto o mesto, e sempre soave, quel suono 
discende ne’cuori, e le sensazioni che di leggieri scorger potrebbersi 
nel yolto di ciascuno darebber luogo ad innumerevoli osservazioni poe- 
tiche o fisiologiche. Nuova per altro non e questa usanza della musica 
alla Villa, anzi alFepoca della sua fondazione risale, secondo questo che 
Jeggiamo nelFoper-a di Giuseppe Galanti, intitolata Napoli e Conlorni. 
« Ne’primi anni in cui fu fondato, questo passeggio veniva illuminato 
» a giorno un’ora dopo tramontato il sole, per due mesi delFestb. E 
» impossibile descrivere il piacere che recava un tal colpo d’occhio, la 
» musica che vi si ascoltava, e la moltitudine della gente che vi accor- 
» reva. I venditori di piccole modę, aprivano i loro botteghini1 ed una 
» specie di esultazione generale animava la popolazione. » E cosi si ?e~ 
de come tutte le costumanzc ritornano — Omnia renascenlur — e cosi 
Yolesse Dio che ritornassero le buone soltanto !

Ma assai piu poetico e d’ineffabile soavita e lo spettacolo che offre la 
\illa nelle belle sere di State, e precisamente ne’mesi da maggio ad a- 
gosto, quando nel suo pieno splendore il bel lume rifulge della casta 
Diva delF affettuoso Bellini. L’ istessa moltitudine , le stessi illustri , 
eleganti e scelte persone e la musica slessa, ma che in quell’ore silen- 
ziose assai piu dolce alFanimo favella e fra tenere imagini o dilettevoli 
in uiFestasi Yoluttuosa Fawolge e il trascina.

Ed oh in quelle ore tranquille quante dichiarazioni di amore, che van- 
no Yia come il soffio di vento che agita le frondę; quante rimembranze 
di fiamme moribonde; ąuante ombre vaganti di tradite che come lo spet- 
tro di Banco appariscono tra quelle frondę a turbar la passeggiata 
de’loroex-Ganimedi; quanteincipienti fiammelle divampano allo stridere i

i Ora non piu vcggonsi colesti venditori di piccole modę; solo nelle sere di stale ve- 
desi ąualclie ta\ola. a modo di riposto, sopravi dolciuini, arance, ciambelle ec. appar- 
tenenti alle botteglie da caffe, ehe son due nella Villa, le quali invero fan pagare un po’ 
cari quei rinfreschi, (ueanche ottimi) pereb̂  il piacere nel mondo si sa bene che e sempre 
scarso e costa assai.
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del conosciuto abito-, ąuante fiaccole che riverberano piu del gas de’ 
lampionij ąuanti rimproveri 1

Dolci ire, dolci sdegni e dolci paci

ąuanti spasimanti che sospirano sullo chale adorato della loro bella, o 
sposa futura, che aspetta altri ducati ąuattro al mese di amore; ąuante 
vezzose modiste svolazzate da’loro raagazzini, ąuanti lions odorosi , 
ąuanti clandy spiritosi, ąuanti napolitani — inglesi vestiti di blouses o 
bigiacchi bianchi, che stan loro tanto bene ąuanto 1’elmo di Marabrino 
sul capo di D. Cbisciotte; i ąuali anziche seguitare 1’elegante e stimato 
costume della propria patria, amano farsi segno alla beffe-, ąuante Su- 
sanne fuggitive dai loro vecchioni, ąuante Ninfe smarrite, ąuanti Satiri 
cogitabondi, ąuante Amarrilidi notturne ąuegli antri onorano, in cui 
Cupido stesso non di rado per ispegnere la sua face a penetrare con- 
sente; ąuanto diletlo, ąuanta poesia, ąuanta filosofia e quant’altre cose 
che eon pocą coscienza ci farebbero dimenticare affatlo le povere fioraie 
che*ci aspettano ! E vogliate perdonarci 1’episodio un po’ lunghetto.

Ci troviamo dunąue al largo della Yilla Reale e precisamente ver- 
so le due dopo il mezzogiorno di una di ąuelle splendide giornate 
d’inverno che dicemmo, ed ecco fin sotto 1’ingresso, una schiera di 
costoro vi assedia, vi stringe, v’incalza, vi obbliga a prendere il suo 
mazzolino o il suo fiore; e ąuando siete assolutamente determinati a ri- 
fiutarli, vi colpisce di pugnale.... si, di pugnale, ma non come Claudio 
Frollo owero un sicario delle Notti Romanę, ma eon gli steli del suo 
liore, ma come lo sguardo d’ una povera orfanella , come un dolce 
ricordo dell’amico che partej si che ąuando credete lei essersi allonta- 
nata, sul vostro petto, tra la camiciuola ed il soprabito, trovate pian- 
tato il suo stile di fiori. Che farę allora ? Sarete generosi pagando 
alla poveretta la tenue moneta onde Yive, ed ella ve ne ringraziera col 
sorriso del fiore-, sarete cosi crudeli a discacciarla e calpestare la sua 
fragile offerta, ed ella non muover'a doglianza , ma si ancora vi sa- 
lutera, rinunziando dippiii al mescliino compenso. Talvolta i fiori le 
vengon pagati il doppio ed il triplo ed e agevole 1’ intendere come 
accada ció, ąuando una brigata di giovinastri non vede nella meschina 
che un trastullo d’invereconde facezie. Oh ! ma chi mai non paga il 
suo fiore alla poYera fioraia, finche ha un prezzo ?
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Eppure eccoun barbaro e svenevole lion clicesce dalia Villa istessa, la 
povera fanciulla, cora’e suo costume, correndo gli pone il suo mazzolino 
sul cuore, e colui non altro compenso le da che spargendole beffarda- 
mente sul viso una boccata di fumo della sua foglia lYagile e passeg- 
giera nulla meno del povero fiore 1 ; egli, vuoto di pensieri ed annoiato 
probabilmente come la sua mente tapina : e la poveretta sorride, 
sorride sempre, ed a quel sorriso aggiusta piena fede chi nella sua 
vita non ha mai meditato un momento, chi non ha saputo mai pre- 
sentarsi al pensiero lo siato del comico che lasciando il padre mori- 
bondo in casa, corre a diverlire il pubblico eon le sue facezie. Cre- 
dete voi ch’ella nulla saprebbe leggere in quella stessa boccata di fu
mo che le e siato gettato sul viso-, la fragilila del tiore , la brevita 
del sorriso, 1’ annientamento morale? Ella ridc e diverte il pubblico 
nella meschinissima scena della vita, e 1’ouesta e il pudore van sof- 
1'rendo un di piu che 1’ altro  ̂ fra non molto avra anclfiella un cada- 
vere in casa, quello della virtu.

Infatti noi ci arrestammo alla meta dell’ottava, che segue cosi:

Ecco poi, nudo il sen, gia baldanzosa 
Dispiega: ecco poi langue, e non par quella,
Quella non par clie desiata avanti 
Fu da miiie donzelle e mille amanti.

cio che equivale alla flebile esclamazione di Giobbe — « et quasi (los 
egreditur et conlerilur » — e vuol dire che il fiore onde parliamo non 
e quello che pompeggia e muore sul seno pudico della giovane sposa, 
ma quello che si sfronda e calpesta fra i vorlici della danza, o tra il bac- 
cano delforgia, e quando lo sguardo della misera giovanelta, raccogli- 
trice oggimai non piu di fiori ma spesso di frutti, non si rianima piu che 
alia vista d’una vile mercede, quando 1’ awilimento ha improntalo delle 
sue dita di ferro le fresche gote di lei, allora che rimane a dire della 
fioraia ?

La guancia un di si bella 
Piu non somiglia il flor!

e questo e un gran benefizio di un piccolo mesliere!
1 Vedi la figura.

I.
ENR1CO COSSOV(CH.
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L’arte di ben maneggiare e addestrare i cavalli, da 
i tempi piii antichi, e lino al presente par che 
solo ne’ napolitani si-trovi perfetta; e partico- 
larmente no’ nobiii: che peró non senza ragiowe 
innalzarano per impresa il cayallo.

Celano.

li antichi furono i primi a far raro uso de’ cavalli 
a’ carri di trionfo o di funerali; il fasto poi indus- 

 ̂ ^  ^  ? sc ad usarli parimenli per le carrozze, che oggi
sono l)0l,tate a tan ta magnificenza ed a si gran nu- 

ft\ Efl mero.
La carrozza fu inyentata per viaggiar comodamente e vuolsi che essa, 

tale quale ora si costuma, salvo le modiliche apportateii dal progresso 
e dal lusso, sia dovula alla Francia, usandosi da principio solamente 
per 1’interno delle citla. E peró alcuni autori osservano che allora non 
erami in Parigi che due sole carrozze, una della Regina e 1’altra di 
Diana iigliuola naturale di Errico 11} e ricordano come cosa memora- 
bile che il primo ad oltenere il permesso di ayerne una fu Gioyanni di 
Layal de Rois Delfmo, che per la sua smisurata grassezza non poteva 
piii yiaggiare a cayallo.

Or se i primi a godere ciel piacere di andare in carrozza furono Im- 
peradori, Re e Principi di altissimo lignaggio , e mestieri convenire 
che nobilissima fiu dal suo nascere sia stata 1’arte del cocchiere •, tanto 
maggiormente che anclie a’ nostri giorni Sovrani, Regine, Damę e no- 
bilissimi signori anzi che tenerla in ispregio, amano di guidare a lo
ro posta i cavalli delle carrozze e prendere non poco piacere da questo
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esercizio cavalleresco. Dal che si puo argomentare che i primi cocchie- 
ri doyettero essere persone distinte e dl qualche rango, poiclie ad essi 
era affidala la yita di un Monarca, di un Cavaliere o di una illuslre 
Principessa; e che poi, a mano a mano aumentate le carrozze, i loro 
condutlori dovetlero, se non altro, essere almeno scelti fra persone di 
nota prohila. Ma la sterminata ąuantita di carrozze che ora sono usci- 
te anno siffattamenle awilita quest’arte, che, dovendo ciascuna di esse 
avere un conduttore, ne anno fatto un mestiere, ed ogni mozzo di 
stalla, ogni mulaltiere, ogni yagahondo si pone a farę il cocchiere : ed 
in siffatto modo essa e caduta in disprezzo quando che prima era no- 
hilissima. Pero 1’infinita moltiludine che vi a di cocchieri li fa tene- 
rc in quel sinistro concetlo che di loro oggi si forma •, e hasta dire es- 
ser cocchiere, che yiene toslo tenuto per una canaglia, persona piena 
di vizi, ceto di mała fede e peggio. Pur nulladimeno i cocchieri napo- 
litani, lin da tempi antichi, sono celehrati come valentissimi in que- 
st’ arte ed il Celano, da cui o tolta 1’epigrafe di questo soggelto, fa ri- 
montare questo nostro privilegio fin da’ tempi piu remoti, dicendo 
» che fosse stato antichissimo genio dei napolitani il domar cavalli; e 
» che percio a Nettuno avessero dedicato un tempio, come primo do- 
» mator di quelli. » 1 Ed in altro luogo aggiugne yedersi ancora « per 
» antica arma della nostracilla un cavalIo senza freno*, e credo che l’al- 
» zassero o per Nettuno o per Castore e Polluce, che adoravano, es- 
» sendo che questi erano stali domatori di cavalli. » 2

Ma lasciando stare agli archeologi ed agli anliquari il merito di de- 
finire gli aslrusi misteri di tempi remotissimi, e indubitato che i no- 
stri cocchieri, sia perche da fanciulli si mettono a guidare i cavalli delle 
carrozze, sia per la pralica che tutlodi anno di condurre le carrozze 
per la popolosa Napoli e per strette ed affollate strade, o sia per la 
perspicacia delfingegno che naluralmente essi tengono da questo no- 
slro salubre e delizioso clima, porlano su tutti quelli di qualunque na- 
zione il vanto di sapere eon arte finissima, eon la piu perfetta perizia 
e eon una destrezza inarrivabile domare i cavalli e guidarli sotto le car
rozze. — Infatti la perizia del cocchiere napolitano va tant’oltre che egli

1 Celano — Delie notizie del bello, deiranlico e del curioso della citl̂  di Napoli.
211 tempio di Castore e Polluce anticamente esisleya oveora si lrova la cliiesa di 

S. Paolo.
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vi sapra dire franeamente che il cavallo nato nelle Puglie e piu spiri— 
toso di ąuello nato negli Abruzzi; questo piu forte del Calabrese ed il 
Calabrese piu resistente di qualunque altro alla corsa •, e vi sa egli a 
mano a mano e eon un ben fondato raziocinio svelare le propriela, i 
pręgi e i difetti di ogni razza e di ogni cavallo. Gli basta una volla sola 
porre sotlo il carrettone il cavallo per dirvi se sia restio o no nel dare 
indietro ; se si debba prendere eon 1’aspro o col dolce, eon le batliture 
o eon le carezze, col freno tirato o molle, se il morso debba essere piu 
o meno aspro ; ed a questo modo in pocili giorni riducono gradevole e 
fastoso il piu indomilo cavallo. U11 coccbiere, eon una mano sola al ti- 
mone del la carrozza , e capace di rigirarla lanto fino a ebe la situa 
dentro un’angusta rimessa. Egli, come un’anguilla, esce eon tanta fa- 
cilita, eon tanta maestria e eon tale una destrezza da mezzo ad un la- 
berinto di carrozze, clie parę come se avesse gia prese tutte le misure 
de’ tortuosi giri ebe deve farę, e sa districarsi di la senza ebe la sua 
carrozza o quella d’altri ne senta il piu lieve urlo. Quindi il nostro coc
cbiere e sovente lo scopo di maraviglia degli stranieri che vengono in 
Napoli •, ed in effetti e cosa da stupire come in una citta si affollata di 
gente, di carrozze ed in mezzo a tante grida, a tanti incoutri ed a tanto 
cbiasso, la mente del coccbiere non yacilli, non si fracassino centinaia 
di carrozze al giorno e non succeda disgrazia di sorta o assai di rado e 
piu forsę per colpa di chi cammina a piedi per le strade che per distra- 
zione del coccbiere. Ond’ e che peró molto difficile si rende in Napoli 
Parte di ben guidare le carrozze; e che sia solo vanto de’ cocchieri na- 
politani il possederla a perfezione. Da ció dema al certo che quando 
tuttodi vediamo venire stranieri di ogni sorta per qui stabilirsi ed aprir 
botlega di qualunque genere, non si e mai \isto che sia giunto un coc
cbiere slraniero e che abbia saputo vincere in merito, in perizia ed in 
destrezza il napolitano l .

Dal coccbiere aristocratico fino a quello del calesso, \i e tale una
1 Nel 17761’abbate D. GiuseppeNovi, P. A. ed Accademico del Baon Gusto, pubbli- 

có perle stampe i n Napoli un libro, intitolato:—Pantodetti cocchieri napolilani,o sia 
deWarte nohilissima che tengono essi in domare li cavalli e guidarli sollo le car
rozze, sopra gualsiańnazione; e consacrato al merito singolare delsignor Gaelano 
Pizzella, coccbiere e maeslro di stalla di S .E . il signor Principe di Francavilla,—  

E di questo libro, scritto eon moltissima erudizione, mi sono gioyato nella reda- 
zione del soggetto che ó impreso a descriYere.
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gradazionc discendenle che non puo certamenle passare inosscmta. 
E pero dopo aver parlato delle carrozze e de’ cocchicri in generale, ora 
vengo a’ particolari.

In Napoli oltre delle carrozze che apparlengono a’ pad roni, vi sono 
quelle dette di rimessa che sono senza numero o eon lellere invece di 
queslo; vi sono poi le carrozze da nolo col numero, le cilladine aperte, 
quellechiuse ele diligenze, delle quali alcune fanno il traffico dal largo 
della Yitloria al Reclusorio, altre dal largo del Castello ai Trihunali ed 
altre ancora che pure dal largo del Castello vanno alle stazioni delle 
slrade ferrate a Porta Nolana e viceversa.

Molti anni or sono vedevansi correre per la citth, oltre delle carroz
ze a due cavalli, de’ cale.ssi a due mole e ad un cavallo, capaci a mała 
pena di due persone, che chiamavansi corricoli e del cui nome si valse 
quel versatile ingegno del Dumas per iscrivere una specie di yiaggio 
nel quale prende a narrare di varie cose di Napoli eon tanta falsita, che 
quel libro puo invece dirsi un romanzo. Ai corricoli poi succedellero 
delle piccole carrozze a quattro ruote tirate da un solo cavallo e capa
ci di quallro persone streltissimamente sedute, chiamate carrozzelle, 
la cui vita fu molto breve, perche essendo incomode e facilissime a ca- 
povolgersi, cedeltero il posto ai cabriolets o baroccetti ad un cavallo. 
Pero, avendo il progresso portato un miglioramento a questi ullimi, 
perche ancora troppo alli e difettosiper un moto sussultorio che ti rom- 
peva le ossa, dal cabńolet si ebbe la cilladina, formandosene una gra- 
ziosa vettura a quallro ruote, ti rata da un cavallo e capace di due per
sone, che si distingue dal cabriolet per 1’elasticita delle balestre, per
che piii bassa, piu larga, eon cuscini piu soiTici e perche a un miglior 
cavallo ed un cocchiere piu decentemente vestito. 1

I calessi dunque e i cabriolets essendo passati di moda, si sono mode- 
stamente ritirati dalia citta nelle campagne ed ora fanno il traffico nei 
contorni di Napoli. Quimli ad essi \iene inibito di correre per le strade 
della capitale, ove fa pompa di se 1’elegante cilladina.; si fermano per

1 Ora contansi in Napoli 31 earrozza a due caval 1 i eon numeri; 376 eon lettere ; 
1210 cilladine aperte; 22 cliiuse e 24 diligenze.

E si osserva che annoper anno, siceome anmeniano le e i l t a d i n e , cosi diminui- 
seono le carrozze a due cavalli col numero.
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raccogliere passaggieri al Carmine, a Porta Capuana o a Porta Nolana, 
insieme eon le cosi delle capuanelle, carrozze chiuse a quattro ruote le 
quali servono a viaggiare per le pro\ince, e lutto anno meno che ba- 
lestre elastiche e cuscini sottici e che per sopra mercato son destinate 
a portare sul loro cielo lutto l’equipaggio e le masserizie de’ viaggiato- 
ri. Pero se venisse in mente ad alcuno di vedere un corricolo nel suo 
vero aspetto originale potrą incontrarne lungo la strada consolare di Por- 
tiei, Resina, Torre del Greco, Cancello, Arienzo ec. ove ne vedra passare 
molti, che correndo velocemente portano non meno di 14 o 45 persono 
per ognuno, le quali occupano spesse volte lino la rele che trovasi sotto 
le slanglie, fra le ruote, lasciando al calessiere uno degli ultimi posti 
indietro ed in piedi, il quale eon grida e eon frustale tiratę in aria, (ehe 
in dialetto napolitano dicesi scassiare), incila il cavallo a correre ancora 
piii, ond’e che lacilissimamente si prende poi la mano l . Ma guai! . . . 
guai a quei miseri che vi stan sopra se il cavallo inciampica, o se nel 
correre esce qualche ruota dal suo asse !... Essi precipitano tutti 1’ uno 
sull’altro come una valanga che cade dal S. Bernardo, ed e fortunató 
colui che si ritira senza un braccio rotto o una gamba fracassata.

L’esposizione delle \etture da nolo segnate col numero non e per- 
messa che nelle piazze piu larglie del la capi tale, ove debbono stare 
disposte in fila , non potendo oltrepassare il limile stabilito •, ed es- 
sendo vietato a’ cocchieri di fermarsi sulle strade eon le vetture vuote 
o di camminare a piccolo passo per cercare awentori, essi, dopo che 
avranno lasciato i passaggieri, debbono recarsi al loro posto, evitando, 
sempre che il possono, la strada di Toledo; ma queste disposizioni non 
giungono mai alla loro esatta esecuzione, per quanto 1’autorita di po- 
lizia possa \egliarvi , attesa la ostinazione de’ cocchieri e nonostanle 
delle multe che pagano quando sono trovati in contrawenzione.

Yengo ora a parlare del cocchiere e prenderb a descrivere in prele- 
renza quello della citladina, si perche di cosloro si conta maggior nu- 
inero , come per essere essi di una indole piu caratteristica degli 
a Uri.

Eccolo la.... 1’intemperie piu rigida, i freddi piu eccessivi, le piog- 
gie piu ahbondanti non gl’ impediscono di star sempre seduto sulla pre-

1 Vedi la figura.
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della della sua cittadina, col mezzo sigarro iu bocca e la frusta in mano 
che t’ invita a salire in earrozza......

—  Signoń ce ne iammo? .... Oscellenza , i rolo? .... Cano simmo le- 
ste? .... Mossiu.... mle-vu.... 1

Non puoi passare per vicino ad un cocchiere senza che ti offra il ser- 
vizio della sua vettura o ti chiegga il sigarro che stai fumando. Nelle 
piazze, ove essi si fermano, ti assordano eon le loro voci confuse  ̂ o li 
vedrai circondato da’ loro mezzani, a’ quali spelta di dritto un grano 
per ogni riaggio che procurano ad un cocchiere. Se poi ti viene il tic- 
chio di chiamarne uno di lontano .... li vedrai correre da diversi punli 
tirando colpi di frusta in aria ed a’ cavalli, in modo che se non sei pron- 
to a scappar via, rischi di restar chiuso in un laberinto di carrozze, 
dove per uscirne illeso hisogna durare gran fatica. Intanto in mezzo a 
inllo questo chiasso awiene di sovenle che quel povero mai capitato 
signore che gitta fra loro il grido d’allarme, indispettito, maledice il 
momento in cui gli e venuto il desiderio di andare in earrozza e con- 
chiude col non prenderne alcuna.

Quindi i cocchieri ritornano ai loro posti tutti scornati, e non sen
za lanciarsi reciprocamente qualche gentile apostrofę !

La sera, quando finisce lo spettacolo a’ teatri, awiene lo stesso; e 
})iu tardi ancora innanzi a qualche bottega di calfe, li vedrai dispularsi 
il dritto di menarti a casa 5 e non si tosto sarai salilo in earrozza, colui 
che e stato il preferito ti porta via in aria di trionfo, facendo la baia ai 
compagni e scassiando eon la frusta. Allorail rumore finisce, gli animi 
si quietano, e com’e proprio della indole de’ napolitani, dimenticano l’ac- 
caduto e ritornano migliori amici di prima, per ricominciare la stessa 
scena alla piii prossima occasione.

11 cocchiere generalmente e un giovane svelto, allegro, intelligen— 
tissimo , beśtemmiatore per eccellenza e che non lascia occasione di 
litigare sul prezzo, quando non e quello della tarilfa 2, o quandó gli 
capita uno straniero.

1 Vedi la figura.
s Lautorila di polizia k stabilita una proporzionata tariffa su’ prezzi che debbono esi- 

geie i cocchieri, la quale, salvo le particolari cooveuzioni, e la seguente :
Per le carrozze a due cavalli si paga graua 40 nella prima ora, le ore di seguito gr. 2a 

cguuua. Per ąuelle ad uu cayallo la prima ora gr. 24 e 18 per ciascuna delle ore seguenti.
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Prima il coccliiere soleva vestire in un modo tutto singolare. Egli 
portava un calzone di velluto verde olio, stretto assai alla cintola e lar- 
ghissimo dal femore in giii; una giubba, che non giugneva alla cinto
la di panno bleu eon due Ule di bottoni di ottone dagli omeri sino al- 
1’ orlo interiorem un fazzoletto di seta giallo o rosso al collo ed un cap- 
pello nero o bianco, la cui forma avea tutto 1’aspetto di un cono mau- 
cante del vertice, eon piccola fałda e senza nessun garbo. Ma ora questo 
costume a ricevuto delle modiliclie e quantunque avesse lasciato qucl 
non so che di caricatura, non e perb meno originale. Quindi siccome 
nella loro casta vi sono molti giovanotti di quelli che fauno i tagliacan- 
toni e i ganimedi presso le nostre popolane, cosi costoro vengono cliia- 
mati bardascielli cianciusi e sogliono Yestire presso a poco come il 
guappo, di cui gia si e fatto cenno in quest’ opera.

Quando perb il coccliiere sta nelle funzioni della sua carica, egli tie- 
ne in capo un berretto di lana rossa e sopra di questo un cappello di 
cuoio nero verniciato, che dicono paglietla, e suo compagno indivisibile 
e un vecchio mantello, che porta in dosso o sotto il cuscino a seconda 
delle stagioni, per guarentirsi dalia pioggia o dal freddo.

II coccliiere di cittadina tiene eon se il guaglione ch’e il suo mozzo 
di stalla ed un cagnolino di quelli della razza detta łupina, eon un col- 
larettodi pelle tuttoguernilo di ciondoli, sonagli e di nastrini rossi. Egli 
passa la sua vila sulla predella della carozza: la mangia, beve, domie 
e quello e il suo domicilio ambulante. Quando aspetta gli awentori 
egli sta sempre occupato intorno al suo treno o spolverando la carroz- 
za, o nettando i fornimenti del cavallo, o dando a mangiare al suo Bu-

l’cr le c i l l a d i n e  poi la prima ora gr. 30 e gr- 22 le successivc; e dalie ore 24 sino alla 
mezza notte gr. 40 per la prima ora e 30 per le akre. II nolo della corsa, ąuando non 
passa la mezz’ora e di graua 20 per le carrozzc a due cavalli e di gr. 12 per ąuelle ad un 
cayallo. Per le c i l l a d i n e  la corsa e fissata a 13 gr. di giorno, e 20 gr. dalie ore 24 sino 
alla mezza nolle.* Oltrepassandosi la mez/.’ora, il nolo deve pagarsi ad ora e quesla si 
av.a come terminata ove ne sia trascorsa la meta: un solo quarto d’ora sari pagato 
come mezz/ora. Dopo la mezza notte le ore successive alla prima in cui sara presa la 
ictlura yerranno pagale il doppiodel prezzodel nolo che si paga il giorno. Ciascuu posto 
nelle d i l i g e n z e  si paga indistiutamente gr. 3.

* L’uso a ridotto per le cittadine aperte la corsa da 12 a 10 grana, lasciando fermo per quelle chiuse il nolo di 
gr. 1S. Di notte sogliono farsi delle particolari conyenzioni sul prezzo, e le cittadine'fanno aoche un ribaaso sulle 
10 gr. della corsa per lasciarti a casa. (Nota deliedit.)

I. 28
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cefalo che eerlamenle non e bello quanlo quello di Alessandro il Gran
dę, ma non e poi quella carogna che, secondo vuol farcredere il Du
mas nel cilalo suo Corricolo, i nostri cocchieri comprano pel prezzo del 
solo cuoio, quando i cavalli son portati al Ponte della Maddalena per 
ucciderli corae inutili.— Tristo esempio della ingratitudine delPuomo, 
che dopo essersi servito del piu nohile, del pin generoso degli animali,
10 danna a morle, quando pin non puó essergli utile perche vecchio o 
storpio! —

I cocchieri comprano i loro cavalli al mercato, alle fiere , owcro 
quando i reggimenli di cavalleria sogliono fanie lo scarlo.

II cocchiere e 1’ uomo che sa vivere eon tutti e riceve nclla sua car- 
rozza ogni ceto di persone. Egli e allegro e compagnone quando porta 
quelli del suo ceto *, non perde il tempo quando gli capita al lian— 
co qualche vispa e larchiata fantesca-, e rispelloso quando porta i si- 
gnori; fa da Cicerone i quando conduce gli slranieri; e oltre a cio li sa- 
pra dire lutte le feste popolari che si fauno in Napoli e ne’paesi circo- 
stanti; li dira se e finito lo spettacolo al tealro de’ Fiorentini o se e 
cominciato il balio al massimo teatro. Le carrozze che anno girato tutto
11 giorno si ritirano la notte, ed invece escono delle carrozze piu usale 
col guaglione per conduttore e eon delle rozze che contano molti anni 
di servizio e che per camminare anno bisogno di essere awiali eon gri- 
da, pugni, bastonate-, e di sovente Toledo offre di notte lo spettacolo di 
una scuola di equilazione perche qualche cavallo prima di awiarsi suo- 
le girare una specie di walzer, trascinandosi dielro la eiltadina.

11 cocchiere se vede che ad un altro cocchiere, qualunque siasi, e ca- 
duto un cavallo, si slancia d’ un salto per correre in aiuto del collega, 
quando anche questi fosse il suo piu fiero nemico, poiche in quel me
mento 1’ onore del meslierc compromesso fa tacere qualunque odio 
particolare: quindi in un momento vedi raccolti inlorno al cavallo ca- 
duto da otto o dieci cocchieri, che tutti corrono a dargli aiuto cd a 
rialzarlo.

II cocchiere, quanlunque per indole sia solito di litigare sul prezzo, 
pure non di rado vi e spinto da taluni che dopo aver corsa in carrozza 
per lungo e per largo la cilla non vogliono dargli neppure cio che per

1 Si da il nonie di C i c e r o n e  presso di noi a coliro che menano i yiaggialori ad oss?r- 
varc le anlichita, di tui sogliono dare siycnlc lin iuesatlo ragguaglio.
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dritto gli spetta. E su tal proposito non dispiacera lcggere qui appres- 
so un piccolo aneddoto , come tuttodi ne sogliono accadere.

Uno di cpiei damerini che vivono della speranza d’ innamorare le pi u 
belle fanciulle , e che fanno consistere tutto ił loro merito nell’ asseltar 
bene i colli della camicia e ne’ globi dell’ immancabile sigarro, si getto 
sdraione in una carrozza e, stendendo le gambę sui cuscini d’ avanti, 
disse al cocchiere di andare a Chiaia.

II cocchiere ubbidi: il damerino , attaccatasi la lente all’ occhio , 
ad ogni momento faceva fermare la carrozza, ora per parlare eon un 
amico, ora per farne salire un altro, poi per lasciar ąueslo ed invi- 
tarne un secondo , owero dando ordine di tener sempre dietro alla 
carrozza della sua bella: infine quando ebbe ridotto quel povero coc- 
cliiere da esserne pieno fino al gozzo per modo che in cuor suo gli man- 
dava tanti cancheri per quanli crini contavansi sulle codę de’ suoi caval- 
li , gli comanda di fermare. Poi d’ un salto scende di carrozza, dh delle 
monete al guaglione e via canterellando.

Questi allora, eon una mano tuttavia allo sportello della carrozza e 
dando al cocchiere quelle poche monete, gli dice:

— Patró e chiss’ e n’ aulo affare ch’ avite fallol...
A quesle parole il cocchiere, guardando il danaro, si slancia dal suo 

posto, insegue il passaggiero e fermandolo, col viso ove si scorgea un 
rispetto forzato misto alla repressa rabbia e col cappello in mano , 
sclama :

— Signuń.... Oscellenza.... nun va buono...
— Chc\uoi?.... risponde 1’ altro girando fra le dita il bastoncello.
— Vuie mo lu canoscile !... Sile signore che ghiate sempe ncarrozza 

e me mettite mmano chessa moneta ?
— Ya la, che ti 6 dato piu di quel che ti spetta....
Intanto la gente curiosa, che non e pocą in Napoli, si affolla in- 

torno.
— Signuń, non va buono... Embe che bene a ddicere, mo facimmo 

chiacchiere ?
— Se vuoi il danaro prendilo , altrimenti non avrai niente....
— No, vuie m’ avite dapavd.... interrompe il cocchiere, alzando la 

voce quando i curiosi piu aumentano.
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— Ola bassa la voce, canaglia, o altrimenti.... e la minaccia venne 
accompagnata da un atto del bastone.

—  Signuń.... avasciale li mmano o si no mo cca faccio fa lu vi~ 
gliello.

— Io ti 6 pagato bene e non ti daró piu niente.... e se non stai al 
tuo posto mi faro rispettare io....

Qui il guaglione, accostando lina mano rovescia alla bocca gonfia 
d’ aria, che poscia espressa rende un suono somigliante a cerla cosa non 
pul i ta , risponde....

— Brrrrrrrrr.....
Questo sonoro vernacchio i risolvettela ąuestione in commedia, eon

1 II cańonico de Jorio nella sna crudita e celebrala opera. — L a  m i m i c a  d c g l i  A n t i -  

r h i  i n v e s l i g a t a  n e l  g e s l i r e  n a p o l i t a n o  — ablaslanza si distende su quosta voce.
ł  e r n a c c h i o .—Bocca gonfia d aria c forzalamentc chiusa, mano apertae portata royescia 

sul labbro superiore in modo che esso sia compresso dalio spazio che 6 fra 1’indice ed il 
pollice. Disposte cosi le d i ta su I labbro superiore e premendolo a replicati colpi, si vie- 
ne a comprimcre la bocca gia oltremodo gonlia d’aria, la quale, forzala dngli urli inter- 
pellali, neirusciine a diyerse riprese, fara degli scrosci, che sono ąuelii a cni si di il 
nonie di v c r n a c c h \ o .

Qucsto gęsto e dcstiualo pai licolarmcnte a deridere coloro che conlano o tengono quał- 
che discorso eon tuono d’ interesse o grayiti, o fanno i Rodomonli, minacciando or Puno 
or Paltro. Siffatto atteggiamento k talmente insullante che appena sc ne fa uso in 
Napoli da ąuelli che apparlengouo alfinfima classe del popolaccio.

L* idea di befia, di offesa, anzi d’ insulto che gli sialtacca, nasce dalia somiglianza che 
hanno gli scrosci procuratisi da ąuesti movimcnti eon quel!o che la natura cagiona 
nelPespellere 1’aria chiusa ne’nostri yisccri.

Or se qucsto rumore ancorche non diretto a laluno e siato sempre un afTronto, non e 
marayiglia che la sua sempliee contraffazione esprcssamenlc procuratasi non sia ben- 
anche un insulto che intende farsi a qualche persona. Che altro era il C u r t i s  s u d a e i s  

u p p e d u r e di Orazio? Questo yillano gęsto ha ben anche il suo diminutivo cd e quando si 
portasemplicementc sul labbro superiore P intenallo fra Pindicecd ii pollice nel modo 
deseritto e senza procurarsi alcun rumore eon la bocca, ancorchó sia gonfia d’aria. 
II medesimo intero c perfetto gęsto si esegue nel segueute modo eon pin fatica ed 
induslria.

P a l m a  d e l l a  m a n o  m e s s a  s o t t o  a l C a s c d l a  d e l b r a c c i o  o p p o s l o . Essa mano si concerta 
in modo che compressa da yiolcnti colpi datilc dal braccio, per clfetto dell’ aria iucar- 
ceratayi e che si sprigiona dalia yiolenza de’ colpi, produce lo stesso scroscio ed anche 
piu stridente di ąuello che si ottiene eon la bocca. Si da piu enfasi a questo gęsto eon 
P aggiungerci Palzare un tantino la gamba corrispondenle al braccio che preme la mano.

Questo gęsto ancorchd iniziato vale Io stesso e si esegue col sempliee portare una ma-
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grosse risate, urli e fiscłii (legli astanti-, ąuando il damerino, cogliendo 
quel momento di baccano se la svigno, fingendo d’ inseguire 1’ insolen- 
le guaglione, clie sganasciando dalie risa se 1’ era subito data a gambę. 
Intanto il coccliiere restó a rodersi le dita dal dispetto, sclamando :

— Vi che razza de sfelenze!... e vonno i ncarrozzci... meglio che se
n’ accaltassero zeppole... Sciii.....  pigliatecenne scuorno I __— non
senza che ąueste parole sieno State accompagnale da altre villanie__

Era assai sconvenevole ció e vero$ ma pure cjuesta volta il carroz- 
ziere non avea torto!

FRANCESCO DE BOURCARD

no sotto 1’ascella opposta cd al/are un poco la gamba corrispondenle a ąuella; piii i (rai
li ironici del volto. Riguardo all’antichilk del presente gęsto (s’inlendc dell’originale) ne 
abbiamo uua prova in Petr. c. 117. Arcc c o n t e n t u s  m a l e d i c t i s  (Encolpius) ło lU b a t  s u b i n -  

d e  a l t i u s  p ę d e m ,  e t  s i r e p i l u  o b s e o e n o  s im u l  a l q u e  o d o r u  v i a m  im p le b a t .

II r e r n a c c l i i o  fu argomento che cccitó graziosamente le mnse di valentissinii poeli 
napolitani. Ed ecco fra gli altri il noslro Capasso in ąuelle che iutilola A l l u c c a t e  contro 
i  P e t r n r c h i s t i .

V e n i t e  t u t t e  ą u a n l e  a  d u i e  a  d u i e  

P r i m m ’ a r r u o i c  d e  le  M m u s e  e  s t e  C o r n a c c h i e  

F r u s t a  n c o p p a  a  n u  p u o r c o  a l l u c c a  a  b b u i e :

R i d i l i  a  b u o n n e c c h i u  c o n t r '  a  s l i  r o e c h i e  , .
A c c o m p a g n a l e  n z e m m o r a  c o  m m i c o  

A l l u c c h e  e f i s c h e  e  s m o r/ le  e  b e r n u c c h i e .
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Mannaggia sto mesliere 
Chi me V a fatto fa,
Trovanno pas sag gier e 
Vaco da ccd e da lid I 

rvoto , ah !..ah !...venite,
V voto, u capriold...
Signo, signó saglite,
Va iammo Sciacąuarie.

A nanze a nanze, u ciuccio,
O je Carrettie... ah!... ah!...
Da sotto a sto cappuccio 
Zi md te vuó guarda ?

Tito, te lieve a nante ?
Quarti, mara, nemu...
Ma vi comme te nchiante 
Te lieve Don dcci ?....

Ah!...ah!...li gammę... a nante...
Oie guarda, guarda, ah!... ah!...
Mannaggia sto mestiere 
Chi me Va fatto fa,
Trovanno passaggiere 
Vaco da ccd e da lid.

A nanze..., e mo se scosta,
A nanze Reverź.
Non l'aggio fatto a posta,
Scusate Donna Me.

Compd, ccd non ce passe,
Tu non ce pud trasi...
Va chia, ca tu me scasse,
Vatte a fa bened

Ah!... Ah!... li gammę... a nante... ec.
1 Wlendo rendere sempre piu piegiatn qucst opera e affalto na7ionalc, comc altrove ć 

notato, non tralascio mai d’inserirvi delle cauzoui in dialetto napolitano quando il sog- 
getto me ne presenta la occasione. E peró infine dello articolo su’ coeehieri b creduto far 
seguire questa concettosa s c e n a  p o p o l a r e  del colto giovine signor Domenico Bolognese, 
a cui b statascriUalaniusicadairalt.ro nostro concittadino signor maestro Luigi Can»- 
marano, uno de’compinenti l’artislica famiglia di tal nome. (L ’ e d i t n r e .)
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Ah!... Ah!... signó scusate...
Questra e sagliuta, alb!
Magnałe cheste stratę,
Cammina Capepró,
Che trotto, che galoppo 
Che tene chisto cca;
Fucato viecchio e zuoppo,
Comme a lo viento va,

Ali!... ah!... li gammę... a nanle... ec. 
lsc... simmo arrivate...

V traso o aggio accosta ?
Eccome cca, calate 
M' avite a commanna ?

Ccellenza, che me datę ?
Lustrissemo gnernó ;
Figno wie ch' accocchiale ?
Ta che mmalora vud!...

Eh! oh ! oh ! ch!
Mannaggia sto mestiere 
Chi me Ta. fatto fa,
Trooanno passaggiere 
Semp’ aggio ad abbuscd.

F roto u capriole,
Cammina Sciacquarie.
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m sasanka1

hę cosa sapete voi, belle ed eleganti patrizie, che segui- 
te scrupolosamente i capricci della « Dea incostante » e 

^ talora le imponete i \ostri, i vostri capricci che divengo- 
no leggi per le altre, che cosa sapete \oi, che cosa co- 
noscete di quel piccolo popolo d’ industriose fanciulle 

che s’occupa dal raattino alla sera e talora anche, poverine 1 dalia sera 
al mattiuo a lavorare per voi, ad accresceni grazie, a cooperare ai vostri 
piu splendidi successi? Che iie sapete! se vi si potesse svolgere sotto 
lo sguardo tutta la lenta e dolorosa iliade di cjuella vita di lavoro e di 
privazioni, che e la sua condanna su questa terra, la condanna data a 
quello stuolo innumerevole che sacrilica i piu giovani anni della sua esi- 
stenza, chinato sul lavoro, a traforar di rnille punti una stoffa, un velo, 
un naslro : se nel cristallo dello specchio nel quale voi v’assicurate del- 
J’effetto che fara tale o tal altra acconciatura, e le datę la vostra sen- 
tenza irrevocabile d’un sorriso di compiaceuza o d’un movimenlo di 
dispetlo , potesse liflettersi un quadretto d’ interno , una specie di

1 Veramente iu ischietto italiaoo,avremraodovuto servircidella voce men gallica « cre- 
staia »; ma oltre che ąuesta parola non e cosi comp!essiva perche indica soltanto colei che 
fa le acconciature (t o i l e l t e s ) pel capo, le cuffie ûn giorno dette c r e s l e ) , hisogna convenire 
ancora cheessa e fuor d’uso. Parlando diuna lavoratrice di generi di m o d a , non ci 6 
perniesso di servirci d’una nomenclatura cos'i fuor di moda, c che l isale ai tempi in eui 
si porlayano le c r e s l e !
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piccolo fiammingo , rappresenlante la meschina camerella della la- 
voratrice, o anche il suo volto pallido ed eslenuato dalie lente e lun- 
glie veglie, forsę, giova dirlo, da un non troppo lauto sostentamento: 
certo che sarcste piii indulgenti per quella piega che non cosi ben s’ac- 
corda all’ armonia delle belle linee della vostra persona, per quel 
nodo che non ha, nella sua civetteria di nodo, minor grazia di voi, per 
quel corsaletto che si oslina a non permetteni di stringere la cintola 
nelle vostre mani.

Ma non vogiiamo da ora darvi un rimorso che forsę non avrete, tanio 
piu che la modista ha u na duplice csistenza, della quale 1’una compen- 
sa 1’altra, e che se ha le suc lunghe e dolorose ore di stenlo e di la- 
voro, ha pure i suoi brevi c gaissimi momenti di feste, di vacanza, di 
passatempo, la sua domenica della quale e rigorosa e scrupolosa osser- 
Yatrice,

E vero che la domenica e si breve, c che le seltimane sono si lunghe, 
anche piu breve in quanlo che le ore secondo tutti i poeti della Gre- 
cia łino alPArcadia, e secondo lutte le modiste da quelle che trapunla- 
vano le luniche di Aspasia e di Cleopatra e di Messalina, sino a quelle 
che lavoravano iersera nei nostri magazzini di modę, le ore, dicevamo, 
scorrono lenie nel Iavoro, hrevi nel piacere; ma che possiamo farci! la 
rosa dura un giorno, il cipresso un secolo.

La modista dunque ha due fasi ben distinte della sua vila, una e quella 
del lavoro, 1’altra e quella della festa. La festa ella spende cio che ha 
lavorato in tutto il reslo della settimana, e buon per lei che le feste sono 
in proporzione del quioto coi di di lavoro!

La modista in Napoli ha una vita assai piu oscura e privala di quella 
della grisclle di Parigi. Oh non contondete Puna colPallra! La diffe- 
rcnza e ben grandę, lo sa il cielo! . . e lo saprete voi ( se pur non v’e 
gia noto) sol che vorrele aver la pazienza e la corlesia di contiuuare a 
leggere questc poche pagine.

La grisellc e un genere eslero, un fiore csotico che non alligna nella 
nostra latitudine calda, ma moderatamente economica, e piu moderala- 
mente ancora, proclive a dissipazioni.

L’una non ha piu che farę colfallra di quel cli’ ha che farę il cielo di 
Parigi eon quello di Napoli, il gamin col lazzarone. Noi non faremo 
gia paragoni, ne intendiamo dare il primato all’ una od alfaltra^ solo
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insistiamo perche 1’ un genere non vada confuso eon 1’altro, essendo 
essi cosi distinti fra loro.

Quello e affatto parigino , non crediate che sia francesc generał- 
mente, oibo! Janin lo ha delto cosi bene, egli che ha studiato la spe- 
cie griselte, eonie Linneo ha studiato le piante, e Buffon gli animali; egli 
definendo, dipingendo per cosi dire, quest’ « animal grazioso e benigno » 
che chiamasi griselte dice : — Di tutti i prodotti parigini, il prodotto pin 
parigino e senza dubbio la griselte! — Yiaggiale quanto vorrete in paesi 
lontani, incontrerete archi di trionfo e giardini, troverete musei, catte- 
drali, e chiese piu o meno gotiche  ̂ come pure, cammin facendo, dap- 
pertutto ove yi menera il yoslro umor vagabondo, v’ inibatterele in 
borgbesi ed in principi, in prelati ed in capitani, in facchini ed in pa- 
trizi-, ma in alcun luogo ne a Londra , ne a Pietroburgo , ne a Napoli, 
ne a Filadelfia incontrerete quel non so che di cosi gaio, yispo, fresco, 
gioyine, leggiero, lesto e cosi contento del poco, che chiamasi la griselte. 
Ma non pur nel mondo , non pur in Europa, ma percorrete la Francia, 
intera, non troyerete in tutta la sua yerita la « griselte de Paris » — 
( Continuate, di grazia, a sentir che cosa sia la grisetle, per poter meglio 
Yeder la differenza tra essa e la modista di Napoli) — I dotti che spie- 
gano lutto, e trovano necessaria un’ etimologia a qualsiesi cosa, si sono 
lambiccati il cervello per immaginar 1’ etimologia di questa parola. E ci 
Jianno detto — povera gente! — che cosi chiamayasi una leggera e misera 
stolTa di lana bigia (grise), di cui servivansi le fanciulle del volgo. Poi ne 
hanno tirata questa conchiusione: — Dimmi 1’ abito che indossi, ti diro 
chi sei *, come se tutta quella galante aristocrazia dei magazzini avesse 
rinunziato, ai nastri di seta, ai licami, alla bella calzalura a tutPin 
linę gl’ingegnosi trovati di quella toilette facile a tutte le belle che sono 
poyere, ben fatte, e che hanno yent’anni!

La modista in Napoli ha di cornune eon la griselte di Parigi una par
te delP esistenza dei giorni di lavoro 5 ed e tanio vero che senz’altro 
farę che cambiare la yoce di grisetle, in quella di modista, e eon qual- 
che altra comeche leggerissima yariante, quel che fu detto della prima 
pub dirsi della seconda — Ed eccolo a dimostrarlo col fatto.

La sola maniera di ben conoscere queslo mondo a parte nel mondo, 
e di yederlo da presso. Uscite il mattino, ( parło agli uomini, non ose- 
rei dire alle nostre eleganti leggitrici, di uscire di buon mattino, salvo
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che il caso non le menasse a ritirarsi da una veglia al momento che 
spunta il sole) — uscite dunąue per una helia giornata che allora inco- 
mincia, guardatevi d’intorno, e vedete qual’e la prima donna desta nel- 
1’accidiosa citta che donnę ancora. £  la nostra eroina; ella si alza un 
momento dopo o prima del giorno, ed ecco che subito si fa helia per 
tutla la giornata, pettina i bei capelli, li aggiusta, indossa la veste, 
ben fatta e netta, e corne no, se e essa stessa che Y lia falla e lavata ; 
dopo di che asselta la sua cameretta, mette in ordine quel povero nien- 
te che possiede, e decora la sua miseria, come molle damę non sa- 
prebbero decorare la loro opulenza; finalmentc volge un ultimo sguardo 
allo specchio e quando si e ben accertata d’esser helia oggi quanto era 
helia ieri, se ne va a lavorare.

Mentre che ella lavora, vediamo qual e il suo laroro. Ma non sareb- 
be piii facile e piii spedito di dirvi quale non e il suo lavoro *, questi 
esseri sono buoni a lutto, sanno, possono, e debbono far tutto. Una 
legione di formiche lavoratrici basta, dice il naturalisla, a formar una 
montagna, cosi del pari, le modiste, come le formiche, delicate, operose, 
povere fanno prodigi di lavoro e d’ atti\it'a. Le loro mani industriose 
danno perennemente ed infaticabilmente ogni forma al velo, alla seta, 
al mussolino, al velluto; a tutte queste materie informi, danno, la 
grazia, e lo sfoggio. Sparpagliate che sono nei magazzini, codeste operaie 
bionde o brune, cantando e gorgheggiando (quando non s’inlima loro il 
silenzio) \estono la piu gran parte del genere umano. Tutto che il ca- 
priccio di donna puó-escogitare nel suo piu ingegnoso momento di 
bizzarria le nostre care artiste lo eseguono. In questa posizione elevala 
ad un tempo e subalterna,messe come sono tra il lusso piii esagerato delle 
patrizie e delle ricche, e la propria miseria, cornien dire che le povere 
modiste debbano avere molta forza e molto coraggio morale per resistere 
insieme al lusso ed alla miseria. Perocche non appena discesa dalia ca
meretta in cui abita, la modista e introdotla nei piu ricchi magazzini, 
nelle piii splendidc case $ la essa regna, la detta le sue leggi, sentenzia 
senz’appello $ presiede durante 1’ intera giornata alFabbellimento delle 
signore, le veste, le adorna. Circonda talora dci piii preziosi tessuti 
certi scheletri orribili, conosce a fondo tutti i difetti di certe bellezze 
problematiche ed illusorie. Quanle magrezze, quante storpiature, quante 
gobbe ella fa sparire! E quando 1’idolo e ben adorno da quelle povere
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mani cosi pazienti, c spesso cosi belline, quando arriva 1’amore, chi 
si trae seco nelle feste brillanti? non la donna che e brutta, ma l’ac- 
conciatura che la fa bella, senza por mente che 1’operaia che 1’ ha fatta, 
e forsę cento volte pin bella della dama che se ne adorna.

Immaginate per un momento che la povera modista si faccia a segui- 
re eon lino sguardo malinconico la dama ch’ella ha vestita; non la sen- 
lirele sclamar in un lungo sospiro : « eppure son piu bella io! » — Si 
certo, ed e questa una delle terribili tentazioni cui pochissimi coraggi 
resislerebbero. Ma no, 1’umile artigiana sa resistere alla tentazione , 
la nobile eroina vede tutte quelle bclle aggiustature adornar non colei 
che le merita piu, ma colei che piu le paga-, ebbene essa se ne conso- 
lera eon le sue canzoni, eon la sua gaiezza, e coi suoi vent’anni!

Ed ora che avete Yeduto cio che la grisetle e la modisla hanno di 
comune attendete a vedere cio che quest’ultima ha di caratterislico e 
di particolare.

Tutte le caste hanno una specie di gerarchia, e quella delle modiste 
ba la sua come le altre. Non si puo esser modista di salto. La modista 
incomincia assai spesso per far da faltorina alle altre di classe piu ele- 
Yata; essa per lo piu e figlia d’un tappezziere o d’un servo. Quando 
la fanciulla comincia ad essere di otto a dieci anni il padre la conduce 
dalia proprietaria d’un magazzino di modę, e Lawia per la sua carriera. 
La povera fanciulla imprende cosi il suo tirocinio, porta i carloni e le 
scalole de’ cappelli e degli abiti, ed aftianca colei che va a consegnar il 
lavoro . . . cioe, inlendiamoci, 1’ allianca quando quesl’ ultima non ba 
le sue piccole pretensioni, le sue convenienze, nel qual caso la ragaz- 
zina la segue a rispettosa distanza invece d’affiancarla. i Ma la poverina 
se ne consola eon la speranza di aver fra non molti anni anclTessa una 
fattorina che le portera i cartoni appresso ; e chi sa! clii sa che n.ei_suoi 
sogni rosei non pensi che un giorno avra anch’essa delle modiste da 
mandar a consegnare i la\ori che usciranno dal suo magazzino, e che 
non mandi a portar le scatole dopo aver incominciato per porlarle.

Dopo la fallorina clie porta i cartoni, \ien la discepola che va a con
segnar il lavoro, a provar 1’abito, a raggiustarne qualche menda nella 
easa stessa della signora, cui la veste e destinata. Questa e cbiamata 
Mademoiselle, o almeno cosi intendono chiamarla quelli che la dicono

1 Vedi la figura.
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eon una nomenclatura che non sapete se e vernacola o gallicizzata 
« Madamosella ».

La Madamosella talora non si abbassa ad esser disccpola della pro- 
prietaria di un gran magazzino di modę, e perb, senza andar a lavorare 
neiraltrui magazzino, da dieci o dodici ore al giorno, per tre o quattro 
o al pin sei carlini al giorno, ha i suoi piccoli awentori a se, e lavora 
per eon to proprio in casa.

Noi non avremo la prelensione (ne 1’audacia) di elevar quesla nostra 
breve fisiologia sino alle semidee. Come si fa a parlar delle GiroUx, 
delle Carclon, ec. ec. ec.-, dopo aver cominciato dalia fanciulla che porta 
modeslamente i cartoni? Ol tre di che quando ci venne chiesto di de- 
scrivere i coslumi di Napoli, e ne accettammo il grato benche malage- 
vole ufTizio , non prevedevamo che quei nomi slranieri polessero in 
qualche modo entrare sulla rnunicipale e limitala fisiologia di quesli 
coslumi.

Ouanlo alla modista, sia la fanciulla che porta il cartone, sia la di- 
scepola, sia la madamosella, sia la proprielaria di un magazzino di modę 
piii o meno grandę, pin o meno in voga, da quelli dci Guanlai 1 per le 
borghesi, sino a quelli della Giroux e della Cardon per le palrizie che 
non vogliano aver il fastidio di farsi venir direttamente da Parigi i loro 
generi di moda, possiamo conchiudere che esse fmiscono quasi tutte 
col meltere legalmente in pratica il tanto vagheggiato disegno, la tanto 
nudrita speranza di perpeluare la classe delle modisle.

ACHILLE DE LAUZIERES. 1

1 Nomc di una slrala o\e sono molti magazzini di modę ma di quelli di ordine 
inferioro.
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l i i S I M  YR0N ne  ̂su0 D°n Juan chiama il sole del tnczzo giorno inde- 
cent sun (sole indecente), e la stagione esliva a very dan- 
gerons season (stagion pericolosissima) : noi perdoniamo al- 
1’ atrabile del poeta inglese 1’ aver cosi indegnamente calun- 
niato  ̂ so' e e ' esla’ ducstedue grandi prowidenze del basso 

l i n ® ®  popolo. Gli e vero che Lord Byron in quel suo poema parlava 
dcl sole delle Spagne, ma alla fm fme e un po’ troppo, mi sembra, il 
chiamare indecente quella magnifica lumiera sospesa al palco a volta del- 
l’ universo creato, come direbbe un cinquecentista. Che i poeti abbiano 
dato all7 astro del giorno gli epiteli e gli aggiunti piii strani e bizzarri, 
non e a farne marariglia, perciocche i poeti sono una razza di animali 
che non parlano siccome parlano tutti gli uomini di questa terra; ma 
che sia venuto il ticchio ad un nebbioso britannico di porre all’ indice 
delle cose proibite come indecenti nientemeno che il sole, e tał cosa 
che ne farebbe impazzare, se non sapessimo che uomo scapatoera l’au- 
tore del D. Giovanni, il quale par che avea dichiarato la guerra agli 
astri, iihperocche in parlando della luna, e pigliandosela eon quelli che 
la chiamano custa, dice The deviV s in the moon for mischief (il diavo- 
lo si e ficcato nella luna per farę il małe), e soggiunge che non vi e 
giorno delPanno, anche il pi u lungo, come il 21 giugno, chevegga com- 
piersi tante małe opere quanle ne vede in tre ore quella bircia della 
luna, facendo la modestina. Ma lasciamo da parte le slrambezze di Lord 
Byron, e yenghiamo al nostro argomenlo.
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Abbiamo delto piu su che il sole e 1’ esta sono le due grandi prowi- 
denze del basso popolo, e nissuno cerlamente verra a darci una men- 
tita. L’ inverno e arislocratico come un conte; le veglie, le feste, i balii 
nelle splendide gallerie, le conversazioni accanto a’ fiammeggianti alari 
del camminetto, i pranzi protratli lino a notte, le seggiole imbotlite di 
caldi crini, le soffici poltrone in cui il corpo si affonda come in un cor- 
bello, i banchetti ravvivali dal vino di Sillery, le stufe, i caldani, le pel- 
licce; ecco vasto campo al lusso ed agli splendori della vita. 11 riccodor- 
me in esta e si sveglia rinverno, il poyero pel converso non vive che 
nella stagione delle frutte.

L’ esta e dunque il tempo della cuccagna pel nostro popolano: ei ri- 
lrova in questi mesi dcli’ anno la consueta sua ilarita e spiensieratezza; 
tulto basta alla sua viia; egli e felice, pienamente felice; la dimani gli da 
poco pensiero, peró che sa non potergli mancare il suo banchelto da 
principe, vale a dire, il suo piatto di yermicelli colsugo di pomidoro, la 
sua caraffa di asprino, i e le frutte a piene mani; e tutto ąuestoper una 
meschina moneta, che egli sapra lucrarsi eon uno de’ mille mestieri che 
1'esla gli porge 1’ occasione di esercilarc. Ne crediate che il nostro popo- 
iano si dia grandissima pena per iscegliere quale delle tanie induslrie gli 
conyenga di preferenza; lutte le son buone per lu i, tulte le abbraccia 
quando fa d’ uopo prowedere alla sussistenza del giorno. Un carlino, ed 
egli e ricco, ricchissimo; questo danaro gli basta pel pranzo e pe’ diver- 
timenli del giorno; tre grana di maccheroni, un grano di asprino, un gra
no di pane, un grano di frutte, un grano di sorbetto, e tre grana per un 
biglielto alla piccionara del teatro Sebelo. Dimaudate a eoloro che spen- 
dono dieci piastre al giorno, se la sera yanno a letto piu contenti e sod- 
dislatti del nostro popolano , il quale , diciamo in parentesi, ha un letto 
che ba per materassi la terra, e per copertura il cielo co’ suoi arabeschi 
di Stelle.

Credele forsę che i gelati, i sorbelti, le limonate, sieno dolcezzeiguo- 
te al monello ed al lazzarone? V’ ingannate a partito, Guardate quel- 1

1 Vin bianco, clic si fa in diversi luoghi della provincia di Terra di Lavoro e spezial- 
mentc nella citti di Aversa. 11 Redi nel suo ditirambo lo detiniscea questo modo:

Q u e l  d’ A v e r s a  a c i d o  a s p r i n o  

C h a  n o n  s o  s'ó  a g r e s t o  o  v i n o .
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1’uomo dal volto ridente e gioviale, rubicondo di salute; una larga paglia 
covregli il capo-, una specie di grembiulealla scozzese, o per mcglio dire, 
airarlecchino, sorretto alla serra de’calzoni da una cintura ordinaria- 
mente rossa, indica in qualche modo ii mestiero al quale egli e addelto-, 
perocche que’tanti colori vivaci sono altrettante immagini de’suoi sor- 
betti. Egli ba presso al destro piede un secchioneda pozzo pieno d’acqua 
per isciacquarvi le diverse maniere di bicchieri conlenuti in un arnesc 
poggiato sul medesimo secchione, e diviso in parecchi scompartimenti*, 
al lalo manco riposa a terra un recipiente di Iegno, ove contiensi la neve 
per raffreddare e congelare la massa de’sorbelti racchiusi in allro vaso 
cilindrico di stagno, al quale egli imprime sovente un moto di rotazione 
per Yiemmaggiormente compire 1’opera della congelazione. Nella deslra 
mano sta baldanzoso lyi conico bicchiere eon entro un bianco sorbelto 
piramidale alla cui cima Yedesi una striscia rossa di altro sorbetto: que- 
sto bicchiere da una perfetta immagine del nostro Vesuvio, ricoperlo di 
neYe, e solcato in uno deTianchida liammeggiante laYa. L’altra mano del 
sorbettiere ambulante stringe uno strumento di stagno, di ramę, o di 
altro metallo, col quale attinge dall’imo del vaso i sorbelli, e eon grazia 
particolare gli adagia su i. bicchieri porgendoli maestosi e eon la punla 
ritta a qualche tarcliiata nutrice o a qualcuno della turba deMaceri mo- 
nelli che gli fan corona. Nu rano a giarra! ecco la parola magica cheat- 
tira, che scduce, che inebbria, e rinfresca. i Quali sono gl’ingredienli di 
quesli sorbetti? Quale la materia principa!e?QuaIe il sapore? Ecco il mi- 
stero. Sfido il piu esperto chimico a scomporne gli elementi o il ghiolto- 
ne piu raflinato adefinirne il gusto.Tutta la scienza di Donzelli 2 e infusa, 
diftusa, profusa, e confusa in quel magico eilindro che mai non si esau- 
risce, awegnacche grandę sia il concorso di quclli che vogliono esscrc 
rinfrescati. Yedi maraviglia! Quesli sorbetti sono congelati a lal perfe- 
zione, che diventano duri come pietre, eppure neH’assaggiarli non si 
proYanessunasensazionedi freddo; edin questo si ammira la filantropi- 
ca prudenza del sorbettiere ambulante che sa risparmiarc a’suoi awen-

1 Vedi la figura.
2 La rinomanza che godono i sorbcltieri napolitani si e sparsa per ąuasi tutta Euro

pa; e molti di cssi sono espressamente chiamati neile altrc citlii d’Ilalia c d’oltremonti 
per insegnare a farę i sorbetti alla napolitana. 11 c a p o - s c u o l a  fu il rinornato Yito Pinto, 
da cui yenuero i migliori noslri sorbettieri e fra costoro il primato ora si spetta a Raf- 
laele Donzelli. [ N o t a  d e l l '  e d i t . )
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lori gPinfreddamenti, le congestioni, i catarri, e sa badare alla conserva- 
zione de’ loro denti.

Le ore in cui vedesi per le strade questo rinfrescatore deH’ umanita 
lazzaresca sono appunto le contrarie de’ rinfrescatori dell’ umanita puro 
sangue. Egli sceglie peró le ore caniculari, la controra (eonie diconsi 
in Napoli le prime ore pomeridiane) e talvolta il mattino. I suoi campi 
di spaccio sono il Largo della Carita, il Largo del Castello, il Largo del 
Mercatello, ed altri Larglii e Piazze, abbenche non raramente s’ incon- 
tra sopra i cosi detti ąuartieri ov’egli gode fama e credito esteso.

Ma Yolgiamo lo sguardo ad un suo piu modesto confratello, parimen- 
ti ambulante, il quale piu veridico e sincero, non chiama gelala la sua 
merce, ma eon la piu grandę ingenuita del mondo, e eon voce chioc- 
cia esclama: acquaca rihavislamaie a neveIne oggidi e tantofacile imbat- 
tersi in gente cosi franca e dabbene! Tutta quell’ agglomerazione di 
arnesi onde compongonsi le panche di acquaiuoli immobili, i e ristrelta, 
quasi in miniatura, sulle spalle, suirombelico, e nelle mani demobili 
acquaiuoli. Vedelcne la figura che offriamo congiunta al presente arti- 
colo. Qualche cosa di piu sciatto e sciamannato si ossena nel coslunie 
di quest’ uomo destinato a percorrere meno nobili quartieri. Sollanto 
in occasioni di feste popolari vedesi per le strade piu nobili della ca- 
pitale raggirarsi questa specie di panca ambulante, che ha due cose di 
piu delle panche di acquaiuoli, vale a dire, i piedi, e un’anima. Una 
paglia covre del pari la tesla africana di quest’uomo, ma la e messa a 
sghembo, e taholta sospeso al cocuzzolo; una cassettina gli sta dinanzi, 
a guisa di giberna, dove, invece di palle e cartucce, scorgonsi danaro 
cd anisi (specie di confetti omeopatici). La presenza di quest’uomo si 
rivcla dal perpetuo sbatacchiarc del coperchio della sua casselta, che 
si sposa al monotono grido ch’ ei va mettendo per le strade. 2

Andate in quella bolgia di Dante che si chiama Tealro Scbclo; ficca- 
tevi nelforrendo speco del teatro di Donna Peppa; e scorgerete Y a -

1 Vedi la figura. —Questi acquaiuoli son ) i piu clevali della lorocasta; c lc bcvande
che danno agli av>eutori sogliono essere di acqua semplice; col succo di limonc o di a* 
rancio ow ero col senso di anisi che chiamasi vo!garmenle s a m b a c o ; il cosi detlo p o n c i o  

a l l a  c a l a b r e s e , composto di acqua, samhuco e limonc; il m i s i o  che si compone di acqua, 
samhuco, l i i i i O i i e  e arancio; e gli acąuaiuoli piu arislocratici in queste bevande mescola- 
uo ancora dello sciroppo di c a p e l o e n e r c . (N o t a  d e l l e d i l o r e . )

2 Vcdi la figura.
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cąuaiuolo ambulante in tutta la maesta della sua carica. Discreto amico 
delle belle arti , egli non frastorna , durante la rappresentazione , la 
somma attenzione ed il sempre crescente interesse onde sono animati 
gli speltatori*, ma, circospetto eeducato, cgli non si caccianelle file del 
rispetlabile pubblico che negl’intervalli degli atti. Egli s’insinua allora 
fra i corridoi, gridando: acqua, ne commanncite? E vedi gli assetati 
spiriti di Dante assaltare il tridente dell’ ac(]uaiuolo, e disputarsene i 
bicchieri su di esso poggiati; il battcr della cassetta diventa allora un 
frastuono freąuente e monotono per la necessita di porvi i torneselli 
che vi piovono da ogni parte, e di trarne gli aniselli, ch’ei da per so- 
prammercato, quasi per farę ammenda della pocą o della nissuna fred- 
dezza dell’acqua. 11 fischio che accompagna il levarsi della tela da il 
segno delPallontanamento alPaccpiaiuolo ambulante, Dovc si reca egli 
in questo frattempo? Mistero ! Forsę ei si porta in ąualche solitario 
luogo a meditare sulle vanita della vita umana, e sulla vera soslanza 
de’ piaceri mondani, i quali han quasi tutti i sapori dell’ acąua fresca !

FRANCESCO MASTR1ANI.
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Avenditrice di nocciuole, che chiamasi in Napoli Nocellara, 
e 1’animal grazioso e benigno e poco ragionevole che nelle

O sue trasformazioni piu si rassomigli al baco da seta. II 
tratlar di lei si appartiene perció piu ad un corso <Ji sloria 
naturale che ad un libro di usi ecostumi; eon lutto ció non 

vogliamo tralasciare senza la debita illustrazione un soggetto cosi im- 
portante, che forma 1’anello intermediario fra 1’animale che si chiama 
uomo e gl’insetti.

In estate la Nocellara vende le nocciuole fresche, che tra noi chia- 
mansi nocelle di S. Gioranni. Awolte nel.suo verde calice, le nocelle 
lianno un’apparenza seducente  ̂ ma delle dieci le sette son prive del- 
l ’interna mandorla. Sicche possono paragonarsi a bei corpi senz’anima, 
o a corpo a cui fu data 1’anima solo per non farli putire. In questo quei 
frutti si assomigliano alle loro venditrice, le quali inoltre non lianno 
nemmeno quell’ appariscenza lusinghevole che nei frutti si scorge: an* 
ziche essere sepolcri imbiancati, sono per lo piu sepolcri sporchissimi. 
Non ve ne fo la descrizione, perclie vi moverei a stomaco. Yero e che 
a quando a quando ne comparisce alcuna che all’ awenenza del volto 
congiunge la mondizia e la nettezza delle vesti e della persona-, ma son 
come le mosche bianche, come eccezioni rarissime di una regola gene
rale: le giovinette del volgo belle e pulite non vendono nocelle fra noi.
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Eppero quando qualcheduna di queste viventi eccezioni trovasi a passa- 
re dinanzi a una cantina o ad una taverna, o dinanzi a qualunque croc- 
cliio o convegno di oziosi, potete immaginarvi quanti sorrisi, quante 
parolette, quanli zufolii sotlili (sordiglini) le son diretti e lanciati di 
punto in bianco: sembran le schioppettale che la nel nostro pascone 
vengono dirette a una povera quaglia sfuggita ai colpi di quei che giuo- 
cano a clii ne ammazza di pin. Ma tutta cotesta moschetleria amorosa 
sen va perduta, e la bella nocellara, non chiamata da nessuno per cio 
che riguarda lo spaccio della sua mercanzia, dopo aver gittato uno 
sguardo neirinterno della bettola e aver dato il suo grido annunziatore 
di cio che vende, rivolge un occhio di compassione ai bersaglieri di a- 
more, e non curandosi di loro, guarda e va via.

Macome passa la stagione esliva, cosi passando i frutti suoi, e ad ogni 
novello passaggio sembrano ricordarle che passa la sua giovinezza. La 
Nocellara non pcrcio si perde d’animo, e passa immediatamente dalie 
nocelle allc gelsc i . Le gelsc morę son per lei sorbetti, son cioccolatte. 
La bella cesla di bianchi vimini e serbala per 1’anuo venturo, ed un 
succido paniere e preso in sua vece, deslinato ad esser tinto ogni anno 
da un nuovo strato di succo di morę. Le mani, che non eran bianche, 
diventano di un colore che non e violaceo, ma mezzo fra il rosso e l’az- 
zurroj le vesti prendon la stessa tinta, specialmenle in quei luogbi do- 
ve il paniere e la bilancia spenzolanti toccano il gonnellino. Gon bocca 
sgangherata va gridando la venditrice: Ceuze annerale, a nu ranillo o 
quarlo, oh che cioccolata! Vi che ceuze! E donnę e ragazzi accorrono 
Yolonterosi a quel ghiotto cibo, che depositato sopra un pampino, vien 
mangiato eon uno spillo o eon un fuscelletto, o colla semplicita della 
bella natura, cioe eon le di la.

Ala come passan le gelse, passan pure le avellane. Tutto passa quag- 
giu! solo non passa la venditrice, che dee pur vivere di qualche mer
canzia.

Eccola dunque armata d’un altro paniere, di forma piii aperta, bislun- 
ga ed ovale, dove merce alcuni fogli di carta sono praticati alquanti 
scompartimenti. Indovinatc mo qual merce venda in esso? Chiamasi

1 Ordiu8riamente le ayellane st vendono prima cielic gelsc. Qacst’anno e awenuto il 
contrario. Io non ci ho colpn.

http://rcin.org.pl



LA NOCELLARA 259

passatempo ( spassatiempo) ,  ed e formato di nocelle infornate, di 
ccci e di semi di zucca, cd alle volte di fave parimente cotte al forno i.

Gon ąuesto paniere solto il braccio, che le serve di scudo e usbergo 
alLonesla, la Nocellara corre tutte le contrade di Nappli, si ferma in- 
nanzi a tutte le cantine, bettole e taverne, rumoreggiando coi zoccoli, 
dando a ogni tanto il grido o cantilena di quel che vende: spassatece o 
licmpo! nocelle nfornale! cicere e semmenle! spassatiempo nfornalo ! 
face noce a chi roseca! tengh’i nnocelle a chi roseca! ed altre cento va- 
riazioni sul medesimo tema, dette eon voce piu o meno di soprano o 
contrallo, eon bocca piu o meno sgangherata, ma sempre eon viso ri- 
dente e eon grazia allettatrice. Gon lei non vi son ąuistioni di prezzo o 
di ąualita: vende a tariffa fissa secondo il prezzo correnle a tutti noto, 
e la sua merce e sempre della stessa perfezione.

La Nocellara non ba nome: chi la vuole, la chiama colla parola no- 
c e l le ella risponde col ripetere la stessa voce, e come il caporalc di 
guardia e il comandante di una ronda che si awicinano per iscamhiarsi 
il sanlo e il contrassegno, cosi il compratore e la venditrice si appres- 
sano l’uno all’altra e conchiudono il loro negozio nel modo piu pacifico 
del mondo. Sicche e cosa rarissima che una Nocellara ahhia parte atli— 
va in una rissa per cagione di ció che vende-, ma non e raro che risse 
nascano per causa sua, e che novella Elena, faccia sorgere una noYella 
guerra per una novella Troja. Puó pure entrar la gelosia di mezzo, c 
allora le Nocellare, posati in terra i panien, dan di piglio ai zoccoli, e 
guai a chi n’e colto.

lntanto nel subbuglio il paniere e andato sottosopra eon la mercan- 
zia che conliene: ceci, fave, semi, nocelle, tutto e confuso. E quando 
la calma e tornata negli animi, quando, tranne qualche sgralfio o qual- 
che ciocca di capelli stracciata, non vi ha piu vestigio della zufTa, la po- 
vera Nocellara si fa a sceverare ciascuna specie riponendola nel suo 
scompartimento. Sembra allora Psiclie, a cui Yenere presento un me- 
scuglio di grano, orzo, miglio, semi di papaveri, ceci, lenti, fave, im- 
ponendole che sccgliesse i semi di quelle biade ponendo ognuno da per 
se, c assegnandoli in tanti monti quanti semi v’eran differenziati.

EMMANUELE ROCCO.

i Vedi la figura.
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LA NOVENA

ociii giorni tlopo la festa di S. Martino (H novembre), 
c quando le elelte brigate de’ villeggianti ahbando- 
nano i campi ormai impoveriti di frutti e di frondę, e 
i coli i corcostantiove tuttora si senton le esalazioni di 
ubertose vendemmie, e quando Porlici, regina di ol- 
tobre, riceve gli ultimi onori dovuti alla sua bellczza 
e maesta, tra lo spirar di autunno e rinnollrarsi dcl 
gelido vecchierelIo, cominciano a farsi udire per le 

vic di Napoli i zampognari, i quali sogliono trovarsi in questa capitale al- 
quanti -giorni innanzi la novenadel!a Beatissima Yerginelmmacolata, che 
si festeggia il di 8 dicembre. Dalie piu remote province dcl reame muo- 
von (juesłi rustici, e piu specialmente dalia Basilicata, celebro pe’ suo- 
natori Yiggianesi. Eglino son proweduti lalvolta delle sole preci che per 
essi rivolgono al cielo le loro poverc famiglie: lunghi giorni e lunglie notli 
di pedestre cammino iinprendon costoro per monti, macerie, e conval!i. 
Bozza lana e antica covre gli omeri di questi figli della campagna, e li 

I. * 51
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difende dalie intemperie d’ una incostanle slagione; pellegrini e mendici 
ci si parlon dal seno delle loro famiglie, quando terminali sono i lavori 
de’campi-, deponcndo in un angolo delle loro antiche capanne i nirali 
istrumenti che schiusero il seno della terra, e ne raccolsero i tesori. 
Viaggiando eon tutt’i disagi della porerta, e sotto il rigore della stagio- 
ne, eglino arrivano in quesla Capitale, e dannosi alacremente a procac- 
ciarsi novene, vale a dire, a cercare divoti che li chiamino a suonare da- 
vanli alle Immagini di Maria o del Bamhino Gesii 4. La prima novena e 
per la festivita del di otto dicembre, giorno in cui dalia Chiesa si cele
bra rimmacolato Concepimento di Nostra Donna. Universale e la divo- 
zione de’ napolitani per la Immacolata, sollo la cui protezione e posto il 
Reale esercito : non vi ha ricco abituro, o misera dimora, o romita ca- 
panna dove non iscorgi un quadretto, un’ effigie qualunque di questa 
Beatissima Yergine Mądre. Laonde per la novena del di otto dicembre 
non meno che per quella del Santo Nalale i zampognari trovan clicnti 
in copia grandissima, si che in tult’ i dodici quartieri di Napoli, e ne’ vi- 
cini Yillaggi e casolari, non senti da manę a sera che il suono della zam- 
pogna e della cennamella. Alle cantonate o sboccalure delle slrade, su 
i lastricati di Toledo e di Chiaia, ne’ cbiassuoli c ronebi de’ piii fangosi 
quarlieri della capitale, su per le salite di Montecalvario o per Perta 
del colle S. Martino, ne’crocicchi di Porto e dcl Pendino, per le piaz- 
zette del Mercato, su pe’palagi doviziosi, come nelle bottegbe, e finan- 
co nelle canove vedi salire e scendere continuamente I’ un dopo 1’ allro 
il zampognaro e il cennamellaro. La mercede che lor si da per una no- 
vena varia a seconda della maggiorc o minore agiatezza delle personę, 
appo le quali ei si conducono a suonare, per modo che dalia piaslra, 
(12 carlini) scende il prezzo lino ad un carlino.

La noYcna delPlmmacolata incomincia il di 29 novembre e cessa il 
7 dicembre, quella di Gesii Bamhino ba principio il 16 dicembre c ter- 
mina al 24, \igilia del Santo Natale. Gran festa si mena nelle famiglie 
quando incominciano le dette novene: spesso gli stessi zampognari che 
ban fatto la novena in una famiglia negli anni scorsi si presentano per 
Panno che corre, e trovano sempre quelP alfeltuosa accoglienza che ad 
antiebi amici suol farsi.*ProverbiaIe c la bonia del cuore de’napolitani, 
e gli amorevoli senlimenli che nutrono verso i poveri e la minuta one-

1 Vedi la figura.
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sla gente. 1 ragazzi, al vederli comparire, saltan di piacere, che ri- 
membrano le festc, il presepe, ił regalo, i dolci del Natale, le castella di 
nocciuole, e tante altre care gioie di quella eta cosi bella, cosi innocen- 
te, cosi spensierata, e che poscia diventano, nel corso di tutta la vita, 
le piii soavi ricordanze. Yedi i piu grandetti aggrupparsi intorno a’ due 
uornini dcl presepe, chieder loro d’imboccar il becco maggiore della 
cornamusa per trarne un suono, owero divertirsi a battercolle dila 1’otre 
che si va enfiando pel fiato che le caccia dentro il rubicondo suonalo- 
re*5 allri starsene dietro alcennaraellaro, imitando grottescameule il suo- 
nare che quegli fa del rustico istrumento: i bimbi da latle si appaurano 
al senlir le prirne notę acutissime del campestre clarino, e si rifugiano 
nel seno della mądre o della balia. In tanio quegli accordi che risuona- 
rono alle nostre orecchie fin da’primi anni della nostra vita ne giungon 
sempre graditi in qualunque eta, e sovente spremon sulle nostre ciglia 
una lagrima, ripensando a’genitori o a’ parenli co’ quali dividevamo le 
gioie del Natale, e che tanio ne abbellivano il ritorno eon le testimo- 
nianze del loro affelto.

AU’ ultimo giorno della novena, sia deirimmacolata che del Natale, 
non si tosto i zampognari han linito di suonarein una bottega, o al can
to d’una strada, senli da’monelli circostanti gridare a piena gola: Paca, 
pava (paga, paga). Questa parola e direlta al padrone delTImmagine, 
innanzi alla quale i zampognari han suonato durante la novena, e gli 
comanda di dure a costoro la dovuta mercede, la quale viene ordinaria- 
menle accompagnata dal classico mostacciolo , e dal consueto susamiel- 
lo (specie di dolciume natalizio fatto eon pasta di miele, e che ordina- 
riamenle ha la foggia d’ una 5). I zampognari si accomiatano, augu- 
rando buone feste, ed accaparrandosi per 1’anno yenturo.

IL PRESEPE

Non vi ha famiglia napolitaua, patrizia oplebea, che non abbia l’avita 
consuetudine di farę il presepe, vale a dire eon fantocci di stucco o di 
crcta rappresentare la scena del Bellemme, e il Nascimento del Divo 
Bambino. II tugurio, in cui nacque il Sahatore del mondo, le monta- 
gne adiacenti, le capanne de’ pastori, tutto e rappresentato eon pezzi 
di sughero acconciamente disposti e ordinati. I personaggi, che deb-
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l)ono figurarc sul presepe, e che in Napoli vengono addimandati pasto- 
ri, sono talvolta di finissimo lavoro, e di abili artisli. Gli e curioso il 
vedere le odierne fogge di villeresco yestimenlo napoli lano addossate 
a’personaggi di quel tempo lanto da noi remoto-, egli usi e costumi del 
noslro paese rappresenlati sul presepe:, si che vedi poco lungi dal tu- 
gurio ove nacque il Bambinello Gesii una taverna_, di quelle che si os- 
servano nelle nostre circostanti campagne, ove seduli a rustica mensa 
bevono e gavazzano parecchi contadini vestiti alla sorrentina, o alla 
procidana. SulPerta di un monte vedi un altro pastore che se ne vienc 
a recare in dono al Bambino una cesta ripiena di caciocava!li napolita- 
ni. I personaggi che ligurano nella grotta del Santo Natale sono ia Ver- 
giue Mądre, il Patriarca Giuseppe, sposo di Maria, il Divino Neonalo, 
lo zampognaro ed il cennamellaro, il bue e 1’ asinello che co’ loro liati 
riscaldano le tenere membra del Fanciullo Gesii: al di sopra di que- 
slo quadro vedesi il coro degli angioli che canlano osanna al verho 
Eterno, gloria a Dio neH’eccelso Cięło, e pace nel mondo agli uomi- 
ni di buona volonta.

Pochi giorni prima della vigilia di Natale, il Bambino Gesii vien tollo 
dal presepe, per esservi riposto, eon solenne processione di tulla la 
famiglia, alla mezzanotle del 24, ora in cui nacque il Divin Redenlore. 
Commoyente spettacolo offre allora la famiglia : uomini, donnę, e ra- 
gazzi prowisti di ceri, fauno in processione il giro della casa, scen- 
don talvolta nel cortile, visitano gli al tri quarlieri del palazzo, e si ri- 
ducono al presepe, dove genuflessi e cantando 1’ inno Ambrogiano, 
da qualcuno della famiglia (spesso un ragazzo) vien collocato sul fieno 
e sulla paglia il celesto Pargoletto.

L/usanza del presepe rivela tulta 1’indole del buon popolo napolitano; 
entusiasta e immaginoso nella sua fede, la sua anima lrova tesori di 
tenerezza e di gioia in quella P»eligione, che ne’ suhlimi suoi misteri 
parła potentemente al cuore degli uomini onesti e dabbene.

LA VIG1LIA Dl NATALE

Spunla il giorno che se per lutla Porhe cristiana e il piu solenne di 
lutto 1’anno per la ricordanza di un awenimento onde PUmanila fu ri- 
scaltata dalia macchia originale, per Napoli e tal giorno di allegria, di
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subuglio, tal giorno di movimento, di vita, di piacere; tal giorno di af- 
facendamenlo, di capogiro, tli cuccagna, clie mai le parole non potran- 
no presentarne Eimmagine a cliiunąue non sia stato in cjuesla citta il di 
24 dicembre di qualunquc anno. Fin da’ primi giorni di questo mese, 
talvolta anche prima, tutte le facccnde si rimettono a dopo Natale; le 
obbligazioni non si adempiono; il denaro sl stagna per qualcbe tempo per 
riporsi in queslo giorno in un’ at(ivissima circolazione. Tutti sperano 
qualche cosa a Natale; tutti sono in aspetlativa; gEimpiegati e i commessi 
attendono le gralificazioni, i medici e gli awocati iidano su i capponi e 
su i caciocavalli de’ loro clienti; i maeslri di scuoła chiudon leloro porte 
agli alunni e le aprono agli allievi pennuti; gEinnamorali aspettano i dolci 
delle loro amanti e viceversa; gli uscieri, i domeslici, le fanlesclie, e tutla 
Einfmita generazione de’ portinai, ciabattini, artieri, -c facchini danno 
Eassalto dc’ cenlo cli ęuesłi giorni a dritta e a manca. Bel giorno e que- 
sto pel basso celo 1 I carlinelli piovon loro da tutte le parli, si che fran- 
camente li vedi abbandonarsi a quella gioia che e tutla naturale in essi; 
e li vedi correr le yie e le piazze, e salire e scendere le scałinate delle 
case, recando in sul capo grossi panieri caricbi di regali, owero yassoi 
coverli da fazzoletti di seta, e contenenti dolci o tor te.

Spettacolo indescriyibile offrono le piazze ed i mercali di comestibi- 
li fiu da due o tre giorni innanzi la yigilia. I due regni animale e vege- 
tale sono interamente rappresentati a Napoli in questa solenne festivita. 
Tutto cio che la terra produce; tutto cio che si muove nel cielo, nel 
marę, ne’ tiumi, e schieralo nella via Toledo, a S. Brigida, a Porta 
S. Gennaro, al Mercato, al Pendino, e nelle principali piazze della capi- 
talc. E lanta in questo giorno Eabbondanza de’ vivcri a Napoli, che tutti 
i milioni di abitanti Europei \i si potrebbero sfamare, tutte lenazioni del 
mondo vi lroverebbero il loro cibo prediletlo e indigeno. E costume di 
farsi dalia bassa genie priyati contratti co’ pizzicagnoli, da’ quali, pa- 
gando un cinque o sei grani per ogni settimana, ottengono a Natale 
una cesta ripiena di cibi che soglionsi mangiare in questi giorni. Questa 
cesla si suole addimandare sfraltatcirola.

Fin da’ principi della noyena di Natale i ycndilori di frutte fanno la 
cosi delta parała, yale a dire che dayanti alle loro botteghe innalzano 
un edificio di scccumi e di frutte fresche ; le colonne di questo tcmpio 
sono circondate di frondi, e spesso alberi giganteschi ne sostengono la
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mole  ̂ neirinterno di questo recinlo tu scorgi trofei di uve e di mele, 
archi di uve passe, Stelle di ficlii secchi, piramidi di agrumi, baldacchini 
di noei e di vecchioni, ed una formidabile artiglieria di pine — Accan- 
to a questi magnifici parali si spiegano le ceste de’ pescivendoli, nelle 
quali vedi guizzare il sire de’ pesci del Natale, il capitone eon sua mo- 
giie 1’anguilla, e poi cernie, calamaretti, cefali, lagoste, merluzzi, e lutta 
quanla la generazione degli abitanti del marę i — Piu Iungi i rolatili di 
ogni specie vengono a pagare eon la loro vita il tributo alla piu grandę 
e solenne delle feste napolitane: migliaia e migliaia di capponi, ligati 
pe’ piedi a gruppi, ingombrano quasi tutte le vie della Capilale, desti— 
nati a funzionare sulle mense la mattina del Santo Natale. Queste po- 
verc bestie, condannale alTestremo supplizio, o a scambi di regali, 
vanno per parecchi giorni in giro per la capi tale, c nissuno in queslo 
fraltempo si cura di dar loro da mangiare, per modo che un diginno di 
vari giorni precede per essi la pena capitale.

Non vi ha strada per la quale si possa agerolmente camminare, tan- 
ta e rałłluenza degli uomini e delle bestie, tra le quali primeggiano gli 
asini. Per Toledo non vedi che cnormi muraglie di canestri e piatti; 
le cose piu fragili li capitano ad ogni momento sotto a’ piedi, come 
bicchieri, cristalli, pignatte, e tutta la batteria di cucina. La mattina 
della vigilia di Natale Napoli non e che una immensa cucina, siccome 
la sera non e che un immenso banchello. Quasi ad ogni canton di stra
da vedesi un arsenale di tronaro 2 vale a dire, un venditore di fuochi di 
artiticio. Tutt’i trovali de’ moderni arliglieri non reggono al paragone 
delle bolte inventate per fesleggiare il Natale : ce n’ e di ogni dimensio- 
ne, di ogui nome, di ogni forza, di ogni rumore e di ogni colore. Ful- 
mini innocenti, nunzi di pace e non di guerra, il folgore e il luono pri
meggiano tra i colpi.

Tutlo questo speltacolo di vita vien peraltro ecclissalo da quello che 
presentano i confeltieri, i quali ritraggono in lavori di zucchero tutto 
cib che e esposto in \endita nelle piazze. Per due o tre giorni le botlc- 
ghe de’ confeltieri sono talmente ingombre da’ compratori, che spesso 
non e possibile farsi udire per comprar qualche cosa. E qui e da notar- 
si, a gloria del nostro popolo, che rimanendo esposti quasi sulla pub-

1 Vedi la figura.
2 Yodi la figura.
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IL NATALE IN NAPOLI 247

blica via e scnza custodi i cestoni lipieni di dolci e mostaccioli, non vi 
ba clii si atlenti pur uno derubarne • la religiosa solennita del giorno 
ispira a tutti sentimenti di onesta, di amore.

Barbati, e Lambiase sono gli eroi della giornata in fatto di dolci, sic- 
come il Si Francisco a S. Brigida e il Nestore de’ venditori di salami. 
Castclla di zucchero e fortezze di cioccolatte sorgono alle porte di que’ 
duc Michelangeli della ghiottoneria napolitana; i baslioni di questi ca- 
stelli sono tenerissimi e i denti vi si affondano eon facilla e piaccrc; fon- 
tane, obelischi, inausolei, pond levatoi, torii del medio evo, tutto e 
rappresentato a maraviglia da que’ due abilissimi artisti zucclierieri.

Accresce la giocondita e la maraviglia di questa giornata il donadvo 
Natalizio clie la Citth di Napoli riverente invia, per andca consuetudi- 
ne e quale atlestato di omaggio e di affello, all’ Augusto Monarca, no- 
slro Signore. Questo donativo racchiude in se tutta la parte piii eletta 
e squisita de’ cibi di ogni- stagione e di ogni contrada.

Tutta la popolazione di Napoli econtorni, e tutti i cinquanta o ses- 
sentamila forestieri che trovansi in quesla citta, si mellono in mezzo alla 
strada dalio spunlar del giorno, e vanno, e vengono, e si urtano, e s’in- 
crociano, e chi compra, chi \ende, clii corre pel regalo, clii per la man- 
cia, clii per la visita, clii per curiosita; e tutti pel capitone. 11 trambu- 
slo, le grida, il pigiarsi, 1’infangarsi, il baccano, la confusione crcscono 
col crescer del giorno, e non cessano che al domani. 11 di del Nalale 
tutto sparisce, quasi per incanto; tulte le botteghe son cliiuse 5 tutto 
e netlezza e quiete.

lnlanto, non si losto le tenebre cadono su i capitoni e sulle anguille, 
incomincia un fuoco vivissimo da tutte le parti. Ben diceva un bcllo 
spirito napolitano che non si consumó tania pohere a Watcrloo, quan- 
la se nc consuma in Napoli perquesla occasione. Le barracche de’ truo- 
nari sono affollate di compratori, ansiosi di cominciar la bolta e la ri- 
sposla.

Allo sćoccar delle 24 ore, e quando Napoli si siede alle centomila suc 
mense, incomincia lo sparo degli artitizi. I tuoni, le liaschellc, le fol- 
gori, le folgori pazze, i iric-trac, i fit-fit accompagnano i brindisi e 
le allegrie della tavola •, gli arnori galoppano, le dichiarazioni sono co- 
verte dagli spari, le strette di mano son nascoste dalio stomatico : tut
te le fisonomie sono gioconde e yermiglie  ̂ tutt’i cuori si espandono,

1
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218 1L NATALE IN NAPOLI
i
tutti ciarlano, ridono ; ogni sofferenza sparisce, ogni malanno e po- 
slo in obblio; tutti sono ricchi, tutti cou len li; i veccbi lornan fanciulli 
c si mischiano alTilarita de’ giovani. Belbora della vila e quesla ! Be’ ino- 
inenti! La religione, la famiglia, la canta, 1’arnore si abbracciano in 
strctti araplessi. L’ uomo maIvagio si asside allato albuomo giusto; poi- 
cbe questa e bora in cui tutte le umane colpe son riscatlate.

1 cibi di rilo delia cena della vigi!ia sono i vermicelli, il cavol liore, 
i pesci di ogni spccie, e massime il capitone e banguilla, gli slrujfoli 
(pasta dolce eon miele e tagliuzzata) i moslaccioli, i susamielli, ogni 
sorla di seccumi, le ostriclie, ed altri camangiari di magro, che s’im- 
bandiscono a seconda del guslo e delbagiatezza delle famiglic.

In un momento cessa per poco lutla ballegria; e la prece corre spon- 
lanea alle labbra, come un ringraziamento. E mezzanotte! Compila la 
processionc, di cui abbiamo parlato, il zampognaro s’ inginocchia c 
fa 1’ultima novena al Nato Bambino.

L’ olTerla de’ cuori vola al cielo pura cd accetta : gli occbi di tutti si 
riempion di lagrime; il silenzio del raccoglimento succede agli slanci 
della gioia; le campane suonano a fesla.

La pace si spande sulla terra. Gli Angioli ripeton nel cielo le prcci 
che da iull’i templi s’ innalzano da’ ledeli ivi iaccolti.

FRANCESCO MASTRfANf.

PSS
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GLl SPETTACOLI POPOLARI - LE BAGATTELLE

l nomc colletlivo cli popolo un’idea inchiude vasta, 
grandiosa, estesissima. Un popolo si compone di ric- 

^chissimi, di agiati, di galanluomini, ossia gentc di 
.bnoni natali che vive dellc proprie fatiche, di poveri 

’ /^e di poverissimi; e tutti han bisogno, preciso bisogno 
)|pdi spettacoli, perche il Napolitano non puó far senza 

jYdegli spettacoli: e natura, non diletto: passione, non 
j  coslume. Tra gli spettacoli principalmente vanno i 

teatri. Godono di ąuesti fino le classi povere-, le pove- 
rissime non gia, perche hanno appena, e non sempre, il quattrino per 
cavarsi la famę. Fa mestieri adunąuc che costoro si ahbiano altri spet
tacoli gratuiti, spettacoli popolari. Seguitando lina tal divisione, movia- 
rao da qualche nolizia su i teatri napolitani.

Comc i Napolitani ahbiano sempre amato gli spettacoli scenici, oltre 
quel che ci dimostrano i fatti, testimonia la storia degli antichi teatri. 
Ginnasi e Palestrc. Da un frammento in marmo, mezzo greco e mezzo 

I. 32
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latino, che e nella cliiesa dell’Annunziata,— scrive il nostro dottissimo 
Signorelli 1 — appare esservi stato in Napoli un Ginnasio in fabbrica,co- 
struito nella Regione Termense, la quale si distendeva tra le porte Ca- 
puana e Nolana fino alla contrada di Forcella, caduto pcl tremuoto, che 
abbatte ancora Pompei ed Ercolano, fu poi ristaurato da Tito Yespasia- 
no come dal marmo stesso si ritrae; anzi, secondo il ci tato scrittore, fin 
dal tempo in cui si mostrava nella nostra cilta il sepolcro di Partenope, 
vi si coltivarono gli esercizi gin nici e musici, che avean luogo ne’ giuo- 
chi Quinquennali, e tra le conlese musiche entrava principalmente l’elo- 
qucnza e la poesia.

Secondo il Galanti,nella sua Guido, di Napoli e Contorni, 1’antico Gin
nasio era propriamente dietro il Monte dei poveri, dove oggi e la cliie- 
sa di S. Niccola ai Caserti, ed in tal sentenza si accorda benanche ilRo- 
manelli, il quale argomenta che questo Ginnasio avesse dovuto vedersi 
nel sito oggi appellato Supportico de' Caserti, nel vico del medesimo 
nome presso la Yicaria, dalie antiche costruzioni circostanli a quei luo- 
ghi ove tuttora si veggono frammenti di colonne, reliquie di architravi, 
capitelli, di basi ecornicioni 1 2.

Leggesi ancora nella indicata opera del Signorelli: « In Seneca abbia- 
» mo un altro testimonio delta passione de’ Napolitani per le rappresen- 
» tazioni teatrali e della celebrita che loro ne ridondava. Egli nella epi- 
» stola 76 si qucrela della desolazione che regnava nella scuola di Metro- 
» natte il tilosofo, mentre il teatro napolitano, pel quale doveasi passa- 
» re nell’andare alla di lui casa, si frequentava eon indicibile concorso, 
» e eon somma cura ( ingenti studio) vi si giudicava dell’ eccellcnza dei 
» Pitauli ed altri personaggi scenici. Continuo a’ tempi di Domiziano ad 
» esser celebre il nostro teatro. Stazio ne fa splendida ricordanza, invi- 
» tando in Napoli la consortc, che dimorava m Roma, e alleltandola eon 
» la magnificenza degli spettacoli c dcgli edifici ec. »

Fu in un teatro costruito in Napoli che Claudio reciló una greca com- 
media, da lui composta ad onorarela memoria del fratello, soltoponen- 
dola al giudizio de’Napolitani.

Si ha parimenti dalia storia come Nerone si trovasse nel ginnasio na-

1 Vicende della Coltura dellc Duc Sicilie.
2 Ved. Romaaelli. N a p o l i  A n t i c a  e  M i d t r n a .
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polilano il giorno anniversario della morte di sua mądre da lui ordina- 
la 1. Quest’ Imperatore avido innanzi di segnalarsi fra gl’ istrioni che fra 
i grandi Capitani (al dire del Signorelli piu volte citato) sul teatro napo- 
litano Yolle far pompa della sua voce ed abilita comica 2 e raccolti gli 
elogi de’ Napoiitani Gjeci , volle poscia esporsi al giudizio de’ Greci 
Orientali, e per ultimo, memore dc’ primi applausi, rientro in Napoli 
trionfante alla maniera dei vincitori.

Veniamo ora a ragguagli piu speciali.

U primo teatro stabile editicato in Napoli nel XVI secolo era nel sito 
dove oggiela chiesadi S. Giorgio de’Genovesi, la quale perció fu detla 
S. Giorgio alla Commedia vecchia e fu comprato da questa nazione per 
dilatare la cliiesa e per fondare un Ospedale.

Sotlo il Yicere Ognatte fu eretto un teatro grandioso nel vico S. Bar- 
tolomeo,ond’ebbe il nonie. «Quivi furono rappresentati i dranimi diMe- 
» taslasio e di allri, messi in musica da Scarlatti, daPorpora, da Yinci, 
» da Leoj quivi si Yidero le macchie e le decorazioni del Bibbieni e di 
» Giacomo del Po 5 e quivi furono ascoltate le voci incantatrici della Ro- 
» manina e della Tosi. 3 Yenne poi abbaltuto solto reCarlo Borbone, che 
accosto alla reggia 1’altro magnifico e grandioso eresse di S. Carlo, il 
quale, nell’ ordine cronologico, tiene il secondo luogo , essendo prece- 
dulo dal teatro deTiorentini.

Fiorentini. — (Vico teatro de Fiorenlini). Questo teatro che ha pre- 
so il nome della vicina chiesa, detla di S. Giovanni de’ Fiorentini, e il 
piu antico di tutti i nostri teatri perche eretto contemporaneamente al 
nominato di S. Bartolomeo. Fu istiluito ad oggetto di rappresentarvisi

1 Keapoli molo Galliarum cognovit die ipso quo malrem occiderat, statimąue iu gytn- 
nasium progrcssus, ccrlanles Atletas effusissimo studio spectavil. S v e t .

* Quesla sua smania fece dire al nostro Salvator Rosa :
« A poco a poco e’ cominció a suouare,

E pole tanto iu lui questo diletto,
Che si diede alla fin lutto a cantare.

Quindi per farsi un niusico perfetto 
E cercando di far voce argenliua 
La nottc il piombo si lenea sul pelto. »

S a t . l.»
30alanti — G n i d a  d i  N a p o l i  e  C o n t o r n i .
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commedie spagnuole , e , secondo il Celano , venivano dalie Spagne 
famose compagnie arappresentarvi eruditissime commedie nel loro idio- 
ma*, e fu rifatto nel secolo passatocon disegno di Francesco Scarola. Per 
certo tempo vi si recitó in musica, ma poi, come tuttora, vi si da la pro
sa, sempre eon iscelte compagnie, ed e il primo in tali specie di rappre- 
sentazioni. L’ archivio di ąuesto teatro e spesso arricchito da eccellenti 
lavori di patrii autori, tra i quali assai grato ci riesce ricordare il Baro- 
neGio: Carlo Cosenza, il decano tra essi, e che per tanti e tanti anni 
ha scrilto per le scene, Michele Cuciniello , Federico Biccio ed altri *, 
awegnache niun pensiero al mondo si dieno gPimpresari ne d’incorag- 
giarli ne di compensarli.

S. Carlo — (Slrada S.Carlo). Queslo teatro, il quale non v’hachi non 
conosca, almeno per nome, e che a buon dritto puo dirsi il primo del 
mondo per la sua ampiezza e magniłicenza, fu editicalo dali’ architetto 
Angelo Carasale,con disegno delPAmetrano. i Cominció Poperanel mar
zone terminó neH’ottobre del 1737, e la prima rappresentazione vi si 
diede il qualtro di (]uel novembre, giorno del nome di Carlo, e quella 
sera, scriye un nostro storico « 1’ interno del teatro era coperto di cri- 
» stalli a speechio, e gl’ infiniti lumi ripercossi rendevano tania luce 
» quanta la favola ne finge dell’ Olimpo. » Nel 181G incendiossi mentre 
facevasi un concerto, ma poi eon miglior gusto e maggior comodo fu 
rifatto in sei mesi. Nel 1843 e 1844 vi sono State aperle allre scalę ed 
uscite, ed e siato messo nel lustro altuale. t  il teatro massimo per la 
musica eroica e pel balio. E uno de’ due teatri reali , ed allorquando , 
nelle sere cli gala, il Re o la reale famiglia vi si trasferisce, offre impo- 
nente spettacolo di splendore e di lusso.

S. Carlino. — (Largo del Castello). Quanlunque non si conosca preci-

1 Nel frontespizio fu posła !a seguent) iscrizioncomposta dal inarchcse Tanueci, e che 
oggi doi) piii si vede:

CAROLUS . UTRIUSQUE . SICILIAE . REX 
PULSIS . H0STIBUS . CONSTITUTIS . LEGIBUS 

MAGISTRATIBUS . ORNATIS . LITTERIS . ARTIBUS . EXCITATIS . ORBE PACATO 
THEATRUM . QUO . SE . P0PULUS . OBLECTARET 

EDENDUM . CENSUIT 
ANNO R, IY. OH, A, MDCCXXXYII,
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samente 1’ epoca della fondazione di questo teatrino, e pur certo che ad 
origine monti antichissima 1 sicche, volendo seguire 1’ ordine cronolo- 
gico, crediamo far succederlo immediatamente a S. Carlo. Ne si stimi 
per awentura che 1’awicinare di quesli due tealri sia eonie 1’ awi- 
cinare un colosso ad un fantoccino, owero un gigante ad un pigmeo, che 
se il tealro S. Cario perampiezza e magnificenza incede sul S. Carlino 
come gli alti cipressi del cantore di Enea sugli umili virgulti, son pure 
entramhi celebrita, ne awi straniero visitante Napoli, cui dopo S. Car
lo, non volga il desio di vedcre il noslro picciolo tealro popolare.

Niente infatti e desso gradevo!e ne merita, per la meschinissima co- 
struzione, ma si per essere 1’ unico nel suo genere. Vi si rappresenla la 
commedia popolare, o naziomie che vogliasi dire, cioe le scene ed i 
fatti del basso popolo, eon tutta verita, per lo piu nel dialetto, e eon at- 
tori eccellenti nelle rispettive parti.

Facciam seguitare alcune notizie speciali di attori e comrnediografi di 
questo teatro, le quali avremmo volentieri sacrificalo a quella parsimo- 
nia che tanto ne piace$ ma perche trattasi appunto del nostro teatro po
polare le inserimmo.

Yincenzo Cammarano, conosciulo col nomedi Giancola, principio a 
rappresentare il Pulcinella in S. Carlino nelfanno 1770, ed il suo no
nie e tuttora ripetuto, siccome inarrivabile nell’ espressione di questa 
maschera napolilana. Gli successe Luigi Figarra, posciaGaspare de Cen- 
zo, infine SaIvalore Petito che e il Pulcinella presente.

Aldegonda Colli principio a rappresentare da caralterisla nell’ anno 
1801: si distinsein queslo personaggio d’ una vecchia rimbambita che 
ostenta la giovanetta, e come eccellente artista, ritralti si elibe e biogra
fie, ne altra l’ha mai piiiconvenientemente sostituita finora.

Giuseppe Tavassi principio a rappresentare il buffo biscegliese nel 
1801 al teatro S. Carlino e per lunghissimi anni vi continuo.

Michele Manzi incominció a rappresentare il buffo tarlaglia nel 1820 
evi continuo molti anni.

La parte del carattere sciocco fu sostenuta Iungo tempo da Eustachio 
Tremori: Pasquale Alta\illal’ha sostituito, ma rappresenla benanche in

1 Ció confermano onche Ic noti/ie cluj seguono iutorno agli artisti comici piu anliclii 
di ques(o (catro.
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altre parti, specialmenie nelle caricature e nelle parodie de’ bellimbu- 
sti o vagheggiui, o col nome oggi cosi in voga a Napoli dcl D. Ciccillo. 

Ad Apollo Talia eon volto lielo 
Le maschere presenta dcl Sebeto.

Cosi era scritto sopra un antico e bellissimo sipario dcl teatro, dipinto 
da Giovanni Camrnarano i, anche della distinta famiglia arlistica onde 
ci accadde far menzione in queste pagine, ed io nei modo stesso le pre- 
senlo al rispellabile pubblico, tralasciando gli altri graziosi caratteri 
della compagnia, tra i quali pertanto merita esser nominato il guappo 
che e la parodia del simile personaggio napolitano di cui faceinmo ap- 
posita descrizione. 1 2 3

Fra i commediograli rammentiamo principalmente Filippo Carnma- 
rano, morlo nel decorso anno 1830, che ha dato moltc opereal noslro 
teatro popolare, le piu capolavori come la Mmalora de Chiaia, la Cuc- 
cuvaia de Puorto, Annella taeernara de Porta Capuana, V appassiuna- 
te de Monzii le Roa ed altre. Gli successero come scrittori dello stesso 
genere Orazio Schiano e Pasquale Altavilla, sebbene non paragonabili 
al primo.

Nuovo — (yico lungo Teatro Nuovo). Queslo teatro cheadispelto del 
tempo, non invecchia mai, costruilo eon disegno di Domenico Antonio 
Vaccaro, e il quarlo per antiebita. Fu islituito a rappresenlarvisi rae- 
lodrammi ed opere bufie in musica  ̂ se ne son dati a quando a quando, c 
se ne danno tuttavia, eon buone musichc e di ralenti maestri. Queslo e 
propriamenle il suo istiluto: nacque al socco, non al coturno, ond’ e 
che quando da cotesta natural destinazione divia per lo piu non raggiun- 
gne lo scopo.

fi a nplare benanche eleggersi per lo piu questo teatro dai giovani 
maestri esordienti come agonę a misurarvi il loro \alore, e gia pa- 
recchi, in eta verde ancora, bella ed onorevole fama accompagna.

Fondo — (Slrada Molo). Questo teatro cui venne il nome dal danaro 
regio alla costruzione di esso allogato, delto cassa dei fondi de’ beni di

1 11 turpe vanilalismo d̂ ina trista compagnia di musica, la quale per buona fortuna 
non istetle in ąuesto teatro che dalia Pasąua del 1S'i9 al setlembre, distrusse ąuesto hel
lavoro.

3 V. l’Art. U  m a n t r o  d i  l o t t c g a  e d  i l  g u a p p o ■
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scparazione 1 e il secondo in Napoli per grandezza. Fu edificalo nel 
1778 da Francesco Seguro, ed e destinato a rappresentanisi melodram- 
mi, azioni eroiche o anclie buffe, e balletti, proporzionati all’ ampiezza 
del proscenio. E teatro regio al pari di S. Garlo, e le slesse compagnie di 
canto e di balio sogliono servire all’uno ed airaltro. Da non moltianni a 
questa parte di compagnie francesi vengono a darvi rappresentazioni nel 
loro idioma. Nel 1847, si die principio a rinnovarlo ed abbellirlo, e per- 
tanto stelte chiuso fino al 1849, in cui riapparve al pubblico elegan- 
tissimo e magnifico come ora si vede. Ha la platea di ferro : e il- 
luminato tutto a gas, laddove lo slesso S. Carlo lo e nel solo vestibolo, 
e fra 1’altro una specie di portico costruito per 1’uscila delle carrozze che 
traggono al leatro, affinche non ne ingombrino 1’ingresso , merilevole c 
d’ cncomio e d’ imitazione.

S. Ferdinando. — (Strada Pon(cnuovo). Queslo teatro di bella forma, 
che per ampiezza va collocato immediatamente dopo il Fondo, fu dise- 
gnato da Camillo Liondi e costruito nel 1791. Oltre di non esser sempre 
in azione, ha soggiaciuto e soggiace a continue mutazioni di compagnie*, 
talora vi si da musica, talora prosa: talora sono artisti che vi rappre- 
sentano, talora (ma pin spesso) dilettanli, e sovente ottime compagnie 
tanto de’primi quanto dei secondi. Se vi si facessero convenevoli riat- 
ti ed abbellimenti, e maggiore studio in conservarlo si riponesse , certo 
sarebbe teatro anche piu belło.

Partenope — (Largo delle Pigne). Questo piccolo ma grazioso teatro fu 
costruito nel 1828 daH’Architelto Giovanni Mezzanotte, e presenta pre- 
cisamente la forma di un ferro di cavallo. Ancłi’ esso ha avuto un awi- 
cendamento di rappresentazioni, ora in prosa ora in musica, ora di di- 
leltauti, ora di artisti, ma quelli per lo piii vi hanno ottenuto qualche 
successo, c non di rado otlimo successo— imperciocche abbiamo in 
Napoli sceltissimc compagnie di dilettanli — laddove gli artisti, o per 
dir meglio i guastamestieri, onde questo povero teatro sembra il ricet- 
tacolo, lo ban di coutinuo viluperato. AncłFesso avrcbbc bisogno di ri- 
fazioni ed abbellimenti e di esser mantenuto eon miglior cuia perche i 
suoi pręgi apparissero.

Femce — (Largo del Castello). Questo teatro, ricavato da una stalla, 1

1 Anche sal fronlcspizio leggosi — Fondo d c l la  s e p a r a z i o n c  d e ' l u c r i  d e l l ’ a n n o  1778.
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lunga pezza allerno i suoi destini tra la musica e la prosa. Ne’primi suoi 
tcmpi servi allerappresentazioni in mnsica, e fu allora che ottime com- 
pagnie vi recitarono ed eccellenti artisli. Si vuole che v’ abhia cantato 
Lablache, e che il Barbiere di Rossini abbia cominciato quivi le sue bar- 
be, per istender poscia la saponata fino al magnifico S. Carlo.

L’ anno 1846 ne tolse 1’impresa Tommaso Zampa, il quale eon amo- 
re paterno, anzi che da impresario, lofece riatlare nel 1848, riducen- 
dolo alla dccenza ed eleganza in che oggi si vede, ne piu riconoscibile 
da quello di un tempo; e fino eon la sua platea di ferro, al pari del 
Fondo e di S. Carlo. La sua compagnia e piu che buona per questo 
teatro, ed egli non risparmia altivitae zelo a ben servire il pubblico na- 
politano che giusto ed imparziale, eon la sua frequenza e numero, e 
piu eon la eletta delle persone che vi convengono, gli testimonia il suo 
compiacimento. II vesliario e lo sccnario e sempre conveniente; in ta- 
lune opere anzi supera le aspettative per la proprieta e per 1’ eleganza: 
spesso anche pel lusso.

Aggiugniamo eon vera soddisfazione che questo teatro, oltre il mutar 
continuo di lavori drammatici, viene spesso arricchito da quelli di pa- 
tri autori, tra i quali primeggia il sig. Luigi de Lise, appositamente 
stipendiato dalfimpresario, ed i lavori di questo giovane di pronto e 
ferace ingegno ottimamente ordinati econdotti, come che tratti per lo 
piu da accreditati romanzi francesi, chiamano sempre numerosissimo 
concorso.

Teatro alle Fosse del Grano. Neli’ edifizio delto Fosse del Grano 
fuori porta Alba, i — fondato dal viccre conte di Benevento nel 1608, e 
cosi delto perche quivi precisamente le carceri s’istituirono pei tra- 
sgressori de’regolamenti annonari— ewi una specie di anliteatro eon 
ampio terrapieno, ove per lo piu manorrano compagnie equestri e giu- 
nastiche, che e peró chiamato anche Circo Olimpico ed ha un proscenio 
abbastanza grandę per rappresentazioni drammatiche o mimiche. Vi 
han rappresentato compagnie comiche in musica ed in prosa. Neallro 1

1 Questo era 1’antico suo nome che le vi*nnc dal Vicere D. Anlonio Alyarez di Tole
do, Duca d’Alba, che la fecc coslruire nel 1622. Lunghissijno tempo e siata conosciula 
col nonie di P o r t a  S c i u s c e l l a , ma nclla innovazione non ha guari fatta dal Corpo di Cil- 
la ai oomi di molte strade napolilane, ha ripreso 1'antico nome.
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rimarrebbc a dire (lei leatri pubblici di Napoli se yolessimo impune- 
mente passarci dei famosi teatri Sebelo c di D.a P e p p a !

Sebeto (Strada Molo). Annunciano il tcalro Sebeto cartelloni fragoro- 
si, pieni di morti, di feriti, di bocclieggianti, di mostri, di fate, di tras- 
formazioni ec. che servono ad uccellare il poveruomo dcl popolo, 
lazzarone o guaglione, il quale crede in buona fede trovare in tealro 
tutto (juello che fuori e dipinto. In questo teatro e ammirevole in ispe- 
cie l’eroico e le tragedie eon dodici morti per lo meno in ciascuna delle 
rappresentazioni, che sono tre ogni giorno. II suo nome nondimeno 
raminentandoci la nostra helia patria e almeno per esso un elogio. E 
a nolare pure che in tempi molti remoti in questo tealro si facevano 
agire di grossi e belli burattini, owero pupi econ una maestria che si 
dice inarrivabile da chi ricorda quell’ epoca.

Teatro al Carmine. Questo teatro di personaggi, presso la porta del 
Carmine e detto di D.a Peppa dalia proprietaria amministratrice bullet- 
tinara e fac-totum che chiamasi Giuseppa vulgo Peppa. Per dignita e 
inferiore al precedenle, eguale per grido, nel fatto meno nobile, cosi 
per la compagnia come per la tariffa dei prezzij eguale aflalto nelle stra- 
gi, nelle catastroli, ne’fuochi di bengala e negli assassini teatrali. Per- 
tanto, sia vera, sia falsa, sia usurpata, come tante altreja fama di quc- 
sto teatrino di musica, prosa, balio e pantomina eon il pagliaccio certo e 
che e desso conosciuto ne piii ne meno di S. Carlo. Oltre de’teatri pub
blici moltissimi awene in Napoli privati, o per compagnie dileltanli, 
fra i quali merita esser nominato quello di mezzo Cannone ; ed infinc 
parecchi teatri di burattini detti comunemente teatri cli pupi.

Aggiugneremo agli spettacoli teatrali anclie le vedute cosmoramichc 
dioramiche o panoramiche che i foreslieri sogliono recar nelle ca[>itali; 
tutti i giuochi di prestigio, di destrezza, di ginnastica che qu\ a rappre- 
sentar \engono giocolieri d’ altronde , tulte le bestie rare, tutti i co- 
lombi, le ranę, gli asini sapienli ec. ec ., tutte insomma le cose maravi- 
gliose c non maravigliose che sogliono vedersi a prezzo nelle grandi 
citla.

E passiamo agli spettacoli popolari graluiti enumerandoli come ci 
vengono in mente.

Gli atleli sul molo— Sul principio della strada del molo, precedente 
I. 33
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di poco ii teatro Sebelo, ewi una specie di magazzino che serve a spet- 
tacoli di destrezza, di forze atletiche, cioe piramidi, gruppi, salti, eijui- 
libri cseguiti da artisti, che sono lazzaroni di Napoli, vestiti alla foggia 
di giocolieri, un poco sudici se vi piace e eon cerle ninfe ottagenarie, 
dalia fronte ornata di nastri owero di fregi inargenlati, le quali sono 
una vera delizia!

La lanterna magica sal molo. — E questa una specie di sdrucito orga- 
nello eon alquante lenti niezzo scure, onde si vedono o meglio si do- 
vrebbero vedere direrse strade,piazze e citta famose, cbiudendosi lo spet- 
tacolo eon Carnevale che mangia maccheroni. Va accennando queste 
vcdute, Puna dopo 1’altra, eon parole lutt’altro che grammaticali, la voce 
monotona e piagnolosa d’un paffuto cosmoramista, che la sera, lasciando 
la sua macchina, vende per le pubbliche strade giocbetli di fuoco, eosi 
chiamati garofanelli.

La ruota della fortuna. — Consisle questa in uno scellerato organelto 
sul quale ewi un’asta ehe ecentro d’ una girevole ruota. Intorno a que- 
sta ruota son ligati diversi nasil i di diversi colori, e piugiu, in corri- 
spondenza di essi nastri, sono tanti viglietti di numeri. II giocoliere fa 
indicarsi da ciascuno de’ circostanti un nastro-, e facendo poscia girar 
la ruota, da a ciascuno de’circostanti quel viglietto sul quale si e arre- 
stalo il nastro da lui scelto, e co’numeri in esso segnati si e certo di 
farę la sua fortuna ! ! !

11 sampognaro e i burattini. — Antichissimo e questo spellacolo popo- 
lare. Un sampognaro sopra una tavo!a, proscenio del suo teatro ambu- 
lante che porta sempre seco ad armacollo, colloca due burattini sospesi 
ad una cordicella, di cui una estreinila e legata ad un pało di legno con- 
(itto nella tavola, e 1’ altra alla gamba del sampognaro, che peró mo- 
vendola questi, e per varie guise agitandola fa che ballino in varie guise 
ancora i burattini 1. Ora di colesti sampognari si veggono pochissimi. 
Eravi una volta il balio delPorso, cd era assai grazioso, ubbidendo quella 
bestia fcdelmenle alla voce del padrone, camminando rillo su due picdi 
eon un bastone tra le mani, c simili cose. Questo oggi non si vede piu.

Le orchestrę popolari.—Quesle orchestrę di lazzaroni o guagliune che 
vanno intorno per la citta e cui sempre numeroso popolo fa corona ,

1 Vedi la figura.
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compongonsi d’ un suonatore di p u t i - p u t i , specie di strumento di latta 
a forma di penlola, di un suonatore di fiscliietto (s is c a r ie l lo ) di un altro 
eon certo strumento di canne delto s c e t a v a ia s s e , di un quarto che suona 
uno strumento di acciaio detto t r o m b a  owero scacciapensieri, e final- 
mente di un suonatore di nacchere (c a s ta g n e l le) o di uno o piu g u a -  

g l iu n e  che accompagnano la musica battendo le pietre 1’ una contro 
1’ altra. In altra parte di quest’ opera avremo occasione piu acconcia a 
parlare piu minulamente di codesli slrumenli, e pertanto ci limiliamo 
qui a farne cenno.

L a s c i m i a  ed  i  c a n i  in te l l ig e n t i . — Una scimia sovra un organetto, ve- 
slita da soldato, fa gli esercizi di schioppo, salta il cerchio , spazza, 
sfodera e hrandisce la spada. Cosi pure eon altro organetto vanno per 
la citta due cani ammaestrati a saltare i cerchi, a camminar ritti su due 
piedi per alquanto tempo eon una mazzetta tra le zampe.

Jl b a lio  d ć t u r ć h i .  — Tanto queslo spettacolo quanto i tre che seguo- 
no sono propri del Carne\'ale.

Lo spettacolo de ’ tu r c h i  consiste in una riunione di cinque osei lazza- 
roni scalzi e in abito alquanto sudicio da turchi che vanno intorno , se- 
guiti da una turba immensa di popolo, recando eon esso loro una sedia ed 
un tamburo, e rappresenlando per le strade una specie di atellana owero 
di azione grottesca. E questo un balio che fanno a suon di lamhuro at- 
torno alla sułtana (un lazzarone vestito da donna) la quale e uccisa atra- 
dimento, poi risorge ec.

I I  c a c c ia m o le  (cavadenti). — Quest’uomo, che rappresenta un dottore 
spropositato owero la parodia della professione, ha una g ia m b e r g a  di 
color verde carico lunga insino ai piedi, larga smisuratamente e piena 
di ritagli d’argento appiccati alle falde, alle maniche ed al bavero, eon 
calzoni corti-, eon parrucca di carta bianca e rossa , owero di stoppia 
onde partono due codini che vengon giu sino ai piedi •, ed un occhiale 
grossissimo.Egli porta seco una tavola, due sedie ed una cassa che vuole 
indicare la cassetta per gli slrumenli di professione. Salito sopra la ta- 
vola egli comincia a cavar fuori dalia sua cassa una lenaglia, un mar- 
tello, un succhio o somigliante argomento. Ed ecco dalia immensa co- 
rona di popolo che guarda eon cigliainarcaielemira&dmdel dottor fisico, 
il quale Yeramente e un mostro discienza, traendo guai e sospiri compa- 
risce innanzi a lui un malato che finge soffrire al fegato, e il dottore, esa-
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minatolo dapprima eon un eterno cannocchiale di cartone, e scoperto 
inconlanente oveil małe annidasse, senza ne piu ne manco, fra gliatroci 
spasimi del sofferente gli cava fuori un fegato smisurato netto netto eon 
la curatella e tutle le altre circostanze.Poi una donna (anche un lazzarone 
vestito da donna) spasimante per dolori di parto e liberata dal sapienle 
doltore, che per mezzo di due enormi e lunghissime coltella gli apre il 
ventre posticcio e ne trae un cagnolino o un galto; e cosi ad un altro 
che duolsi di mai di denti strappa un enorme mascellare; e tutte queste 
scenecon gran tripudio e sollazzo della festevole brigata che lo circon- 
da, e di cui egli, terminale le sue operazioni chirurgiche , si sbriga da 
vero sapiente, inadiandola eon una grossissima canna da lavativo. An
che dci signori, quali si fermano in istrada , quali si fanno ai halconi, 
per godere di questa buffoneria che e veramente carnevalesca, e d’ allra 
parte appalesa sempre piu lo spirito e la vivacita del napolitano, impe- 
rocche ii cacciamole accompagna ciascuna sua operazione eon moltissi- 
me ciarle, nelle quali non manca argutezza unita alla facezia 

Zeza. — Ci piace riporlar qui appresso questa antichissima e famosa 
cantata popolare modellata sul gusto delle antiche atellane, e che gia 
tempo, nel carnevale, soleva rappresenlarsi da’nostri lazzaroni per le 
pubbliche strade eon gran sollazzo e risa delle allegre brigate.Ne formano 
Fargomento gli amori di un D. Nicola, studente calabrese, eon Tolla li- 
gliuola di Zeza e di Pulcinella e le discordie e lerisse che awengono per 
tale cagione.Noi assicuriamo i lettori che quando nulla trovasserodi pre- 
gevole nella poesia di questo canto carnevalesco dovrebbero si conser- 
varne memoria per la sua monumentale antichila e popolarila*, che nulla 
e cosi conosciuto presso ii nostro popolo quanlo il canto di Zeza. Ora 
non si ode piu nelle pubbliche strade c solo talvolta il teatro Seheto lo 
aggiugne, nel carnevale, a’suoi sanguinosi cartelloni per molcere pro- 
babilmenle e medicare le ferite ancor fumanti di sanguc di Buovo cl’An
tona e Bruno da Forli i quali si addormentano al dolce canto di Zeza 
come un antico cavaliere al canto d’un bardo o d’ un giullare.

i Vedi la figura.
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R1D1CULUS0 CONTRATTO

DE MATREMMONIO MPERSONA

Dl Mi. N ico la  P a c ch ese c c h e , c 'Folia C e lr u lo 9
f ig lia  tle Ze&a,

Pol. Z e z a  v i  c a  m o  e s co ,
S ta t t e  a t t i e n t a  a  s ta  f ig l io la ,
T u  ch e s i  m a m m a  d a l ie  b on a  s c o la  
T ie n e t e l la  n z e r r a t a  
N u  la  fa  p r a t t e c a r e  
C a  c h e l lo  c h e  n o n  sd  s e p o  m p a ra re .

Zez. N o n  n c e  p e n s a r e  a  c lies to  
M a r it o  b e l lo  m i o ,
C a  s ta  f ig l ia  m e  T  a g g i o m p a r a f i o ,
Jo s em p e  le  s to  a  d ir e
N a  fe m m e n a  n n o r a ta
V en e  c h iu  d e  t e s o r o  a s sa i s tim a ta .

Pol. A  m e  rn e  s ta to  d i t t o ,
C a  s em p e  d a  c c d  n tu o r n o
S ta c e  n  A b b a t e 1 d e  n o t  t e  e  d e ju o r n o :
S i  n c e  lo  n c a ta c o g l io
N a  b on a  m a z z i a t a
B a  n o p i e z z o  le  t e n g o  p r e p a r a ta .

Z ez . S C A b a t e ,  c h e  t u d i c e j 
Jo m a i n u n  a g g io  v i s l o ,
O g g e  s im in a  n o  m u n n o  tr o p p o  t r i s t o :  
L e  g e n te  d e  s ta  C h ia z z a  
T e v o n n o  a r r o in a r e .
P e r z ó  s l e  c o s e  te  s ta n n o  a  p o r ta r e .

Pol. S a r r d  co m m e t u d i c e ,
To m o  m m e  n  a g g io  a j i r e ,
T o lla  s t a  a lla  f e n e s ta ,
M o g l i e r a  s ta n c e  a t t i e n t o ,
P e n s a  c a  s o  n n o r a to
N o  f a  c h e  to r n o  n casci m m a lo ra to .

JPolecenella.

Z ez. S i p a z z o  s i  lu  c c r id e ,
C K  a g g i ’  a  ten i n z e r r a t a  
C h e l la p o c e r a  f ig l ia  s fo r tu n a ta ,
L a  r o g l i o  fa  sc ia la re  
C u  c ie n to  n n a m m u r a te ,
C o  M ilo r d e , S ig n u re , e  co  T A b a le .

Toll. N e M d ch e  f a i  c c a  f o r a  ?
S o T  a g g io  d a  la v a r e  ?
A  lo  m a n co  v a  tr a s ę  a  c o c e n a r e ,
S i  T a ta  ą u a n n o  v e n e ,
N o n  tr o v a  c o c e n a to ;
T e fa c e  r e v o td  s to  v e c e n a to .

Z ez . S i f ig l ia , d ic e  b u o n o , 
T r a s e te n n e  tu  p u r e ,
S e  T a ta  v e n e  te  r o m p e  l i  t u r ę ,
N o n  te  fa  a sc id  c c a  f o r a ,
C a  c h il lo  t e  ca ro sa ,
O  a llo  m a n co  t e  fa  b o n a  n io s ą .

Toll. Z i t t o  m a m m a c h e  b eco ,
N J e  c h illo  D . N ico la  ?
M o p r o p r io  sa rd  a s c iu to  d a  la  s c o la .  
S i c h is s o  m e  ro le s s e ,
Jo m e  lo  s p o s a r r ia ,
E  c liiii n n a n te  d e  'Tata n o  s tc ir r ia .

D. Nicol. M a n n a je  tu t  to  lu  M u n n o ,  
S tu  sp a n to  d i  b id d iz z a ,
C om n T  a S u m a rro  m i t i r a  a c a p i z z a ,  
E  b e d d a , e  g r a z io s a ,
P i  ch id d a  fa c c i  b ed d a  
M i s e n tu  v e n i  g id  la  c a c a r e d d a .

1 E da notare che sino al declinar del secolo passato la piu parte degli student,! 
specialmente galabresi vestivano, forsę per economia, 1’abito clericale.
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Toll. Yicite chi ve vede 
Si D. Nieb cli e siato,
De mnie veni a tronu, non ve degnate? 
Fnor ze guarcK auta helia 
Lo core v ha feruto 
E a me a lo pizzo manile mettuto.

D. Nic. A mia dice sta cuosa 
Pi tti lu curazzali 
A lu pettu mi sentu stritulari,
Eu sugno intr’ a lu focu,
Curuzzo; cajciredda,
Mi spiticchiupi cchista faccia bedda.

Zez. Crediteme si Abbate,
Sta ponera figliola 
Sbarea sempe ąuanno stace sola, 
Pensanno alt’ ussuria 
No ppo trova arricietto:
E sempe a na nrejala int’a lo pietto.

D. Nic. E eu pe sta ąuadrana 
Mi vio nzallanuto,
Pe issa lo ciriniello aj a per duto.
Non penso a studiare,
No vaco Mmecaria,
Curuzzo meu, sempe pensanno a ttia.

Toll. Pe Ite aggio lassato 
Si abbate no Marchese,
Che me nolea sposd inCa sto mese,
Non penso cchiii a nisciuno,
Tu inaje da nguadiare
Se no io stessa me vaco a scannare.

Pol. Senza che tu te scanne 
Te faccio io sto sernizio.

Zez .Mań ferma che naje mprecipizio
Toll. Via Tata mio perdoname,

Chiii non lo boglio farę.
Pol. A tut te dujenoglio addecreare 

Ma a cliesso tu nce curpe 
Yicaria scassata,
Pe mo tienete chessa mazziata,
Si tuorne n auta nota,
A bbenl a sto contuorno
Non te faccio campare nautujuorno.

D. Nic. Mannąja li nischi tuoi,

A mia sta nastonata 
Ti nogghiu minari na cacafocala,
Mo najo a lo Catojo 
Pigghiu lu cacafoco ,
E mi ti nogghio accidereachistu loco.

Pol. Tu te ne si fujuto 
Paccliesicche frustato 
Meglio pe te si non fusse nato:
Si nauta nota tuorne,
Te noglio addecreare
Manco treghiuorne te faccio campare.

Zez. Aje fatto na gran cosa 
Tiratele lo nraccio.

Pol. Zezanatlenne, ca sa che te faccio!
Zez. Che nihai da fa nanuso ?

Lo piello che Vafferra!
Pol. Proprio cca mmiezo nolimmo fa
Toll. Tu proprio si ncocciato.(guerra. 

De non mnie mmaretare,
Te noglio fa nede che saccio farę.

Pol. Che aje da fa muccosa,
Tu me faie esse mpiso.

T.(2 Tu che cancaro ncapo t’aic
Z-( ~ (imiso
D. Nic. Ar retu nastasuni,

Eu t’ajo a la tagliola;
Ti nogghiu fa nidi chi e D. Nicola,
Ti nogghiu fa passa, tanti nirrizzi 
Di tia ne nogghio fa tanta sauzizzi.

Pol. Pieta, misericordia; 
la aggio pazziato.
Zez A7i comme tremmamo losciaurato, 
. D. Nic. Bennaju li nischi tuoi,
Cu tanti nastunati,
Li carni tutti mhai trilulati.

Toll. Si tu me nuoie bene 
Non maccidere a Tata,
Non me fa teni a mente sta jor netta. 
Nennillo de stu core,
Fatillo bello mio,
Fattillo mo passare sto golio.

D. Nic. Lo perdono pi ttia,
Pi ttia lu lasciu stare,
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Mo iddu a mi a Vau da donari,
La uogghiu pi mogghieri.
Che dici sei cuntenti ?
Truculuni nu parli, nu mmi senti?

Pol. Gnorsi song o contento,
Maje chiii na parola 
Pion diciarraggio a lo si D. Nicola 
Non parło pe ccienC anne 
Songo cecato, e muto,
Starraggio a casa comniano paputo. 

Zez. Via dateve la mano

Puzzate gode ncocchia,
Pol. Gnane cade, en autone sconoc- 
Toll. Manto bello mio (chia. 
D. Nic. Mugghiera de stu core. 

Tutte faccia gode Copinfamore.
Pol. Nzomma dinCa li guaje 

Mo songo li contiente,
Zeza jammo a mmitare li Pariente 
E tutti sti signuri,
Che so state a sentire 
A lu banchetto facimmo venire.

Formano altro spettacolo carnevalesco le cosi dette cantate chc fanno 
i lazzaroni, in un certo numero, coprendosi d’un berretto onde pendo- 
110 lunghissimi nastri, e eon altrettahti appiccati alle maniche della 
giubba, d’una veste bianca, owero a quelle d’ un’ elegante e ben pie— 
ghettata camicia  ̂ e di ąuesti tale rappresenta il fruttaiuolo, tale il giar- 
diniero, tal altro il pescivendolo, e cosi van per le strade cantando 
strambolti o alternando cantilene. Per lo piu ąueste rianioni formano 
le serenate che gl’ innarnorati del nostro popolo fanno alle loro bclle. 
Anche di ąueste si veggono ora rarissime e non piu come ąuelle d’ uu 
tempo facete e spiritose.

Le bagattelle — Fra tutti gli spettacoli popolari primeggiano le bagat- 
telle (i burattini) le ąuali per tal preferenza meritano un trattatello al- 
ąuanto piu esteso.

II secolo che ovunque passa lascia Pimpronta di se,il progresso,questo 
mago, che in modo prodigioso trasforma e strade e citta e tutto, ba tra- 
mutato si il molo de’nosili padri,il molo storico, il molo delle tradizioni 
in una bella, pulita ed ampia slrada, in una amena passeggiata, ma che 
monta cio? II piu eleganlc bulino odierno varra egli a ritoccare degna- 
mento un’ onice di veneranda antićhith: la mano del piu egregio artisla 
del secolo che corre sara tanta da aggiugner pregio ad una tela delBuo- 
liarroti o dell’Urbinate awegnache oscurissima, e quasi da non piu rav- 
visarsi? lo piango sulle illustri e monumentali celebrita del molo, come 
Mario sulle rovine di Cartagine, io piango sulle illustri esuli del molo— 
sulle raminghe bagattelle. Eppure chi sa? 11 secolo che comincia a ren- 
der giustizia al franfellicco, che va tornando in onore, vorr'a renderla 
del pari alle bagattelle— Speriamo !
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Respondet factis nomina saepe suis diceva il poeta, ma questa sen- 
tenza, cosi vera inmille casi, e affatto falsa a proposilo detle bagatlelle 
che voIgono sempre sovra argomenli importanti siccome or ora vedre- 
mo. Consistono Ie bagatlelle, owero teatrino ambulanle di burattini in 
una torricciuola quadrilatera ed alta, di legno , vestita all’ intorno di 
lela, eclie alla parte superiore, dalTun de’ lali, ha una buca, eon fondo 
di scena, o senza (secondo le condizioni e dignita dcl bagattelliere) la 
quale forma il proscenio nelle rappresentazioni. In questa torricciuola 
entra un uomo, che vi si tien nascosto, e per la buca fa agire de’ burat- 
tini, che porta seco in un sacchelto, rappresenlanli commediole che 
egli improwisa al momento, ma per lo piii azioni tragiche nelle quali 
non inanca mai Pulcinella, personaggio principale , anzi protagonista 
delle bagattclle i.

L’ impresario, artista drammatico ed autore trasporta egli stesso 
sulle spalle il suo teatrino ambulante, la cui comica compagnia si com - 
pone costantemente di Pnlcinella, di Colombina , di Coviello e di Ca- 
poral Fasulo immancabili come Pantalone de’ Bisognosi, Lelio e Bri- 
ghella nelle commedie di Goldoni.

Sia eroica, sia tragica, sia ridicola, sia favolosa la rapprescnlazione 
che da il nostro autore, egli e ad ammirar vcramente, non meno 1’abil 
modo onde fa muovere ed agire i suoi fanlocci, che la prontezza del- 
1’ ingegno nel piantare e condurre un argomento. Ecco per esempio : 
Pulcinella e innamorato cotto di Colombina sorella di Coviello; il qualc 
si e gia accorto degli amori clandestini, ma niente arna chi si effelluisca 
un tal matrimonio — Pulcinella coglie il destro dclTassenza di Coviello 
c va ad un segreto abboccamento eon la sua innamorala, quando ecco 
Timplacabil nemico, che il tien d’occhio continuamente, lo colpiscc 
mentre esce dalia sua casa (di Coviello). Qui aspre parole si awicendano 
tra loro, le quali pertanto son tutt’altro che tragiche — Si viene ad un 
duello — Le armi sono ordinariamente due bastoncelli, onde i due av- 
versari si pestano cosi bene e si dan si bei colpi da far tremar VAsia e 
VEpiro.\]n solo basterebbe ad atterrare,imperciocche si colpiscono sem
pre in tesla esull’ ossodel collo, ma le bagattellc sono una eccezione 
alle miserie umanc, giacche non pure niuno de’due soccombe nel terri- 
bile conflilto, ma spesso lasciano i bastoncelli ed afferrano due spadoni,

1 Yedi la figura.
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pi u terribili di quello di D. DiegoGarcia ąuando ammazzo qucl formida- 
bile toro che sapete: e lic tac—botte dritte, fintę cavate e cartocci, Pul- 
cinella ti spaccia magnificamente il signor Coviello, piantandogli una spa
da nel pelto fino all’elsa, non altrimenti de’ nostri cuoclii quando infil- 
zano i fegalini — Yedete un po’se queste cose meritano il nome di ba- 
gattelle! lntanto il pubblico ride e non vuole spasimare come i lettori 
della Margherila Pusterla.

Lo sventurato Coviello rovescia bocconi sulla scena, ossia sulforlo 
della sua buca teatrale. Corre allora la povera Colombina e ti schic- 
chera una lamentazione sul cadavere fraterno che farebbe scorno al di- 
scorso di Achille sulfeslinto amico, ma 1’ira di lei non e simile a quella 
del grandę eroe contro di Ettore. Ella va dolorando si il perduto fra- 
tello ma queU’eternissimo amore che non lascia neanche le bagattelle 
la fauno compassionevole verso il suo Pulcinella — Invano — Fatto pa- 
lese 1’omicidio Caporal Fasulo, personaggio tragico piu del Filippo d’AI- 
fieri, \iene eon modi imperiosi a cbieder conto delfaccaduto al reo. 
Credete voi che questi si awilisca o discenda alla bassezza d’una discol- 
pa p — Oibo: queste cose aceadono nella societa umana, nonsulle ba- 
galtelle. In quella vece Pulcinella risponde alfaspro soldato impugnan- 
do di bel nuovo la spada ed invitandolo a misurarsi seco. Ed ecco un 
secondo duello nel quale Pulcinella manda ałfaltro mondo ąuesto se- 
condo awersario nello stesso modo del primo. Quest’ altro omicidio 
rende implacabile la giustizia contro Pulcinella. Yengono i birri, te lo 
acchiappano, lo giltano in una prigione*, di li e menato alla forca— eon 
grandę soddisfazione degli uditori, ciascun de’quali yorrebbe appiccar- 
vi ben altri rei che Pulcinella. E statevi bene.

Gli argomenti variano poi sempre secondo 1’estro e la volonta del 
commediografo, e ąuesla e una delle centomila cataslrofi.

Tante volte 1’ infelice \ittima del duello e Pulcinella , che risorge 
spesso dopo morto—Tante volte, quando 1’opera e mitologica, Pul
cinella e trascinato aU’averno: ivi stringe amicizia eon Berlich e Ber- 
loc, satelliti di Plutone, per la cui opera e salvato e ridonato al mondo.

Numeroso cerchio di persone, napolitani e foreslieri, signori e ple- 
bei, assiste a queste rappreseniazioni che pe’lazzi e facezie onde abbon- 
dano muovono le piii alle risa.

Cosi Poriginalita di Shakespear, le stragi di Hugo, il lerrore di Al- 
I. 34,
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fieri, sono bizzarramente inncstate sulle bagattellc col comico di de Pc- 
tris e di Cerlone e eon le buffonerie di Pulcinella, e di qui anche di 
leggieri puó argomentarsi che uomo sapiente e che specie di autore 
drammatico sia ii bagattelliere.

A tale proposito non taceremo il nonie di Michele Barone ora, per 
disgrazia dell’ arte, defunto, celebre bagattelliere del molo il quale — 
e bene il ricordo—illuminava il suo castello, vi appiccava un annunzio 
di quello che voleva rappresentarvi; avea numerosissima udienza, e no- 
bili signori traevano in copia ed in magnifici cocclii ad udirlo.

I bagattellieri guadagnano lino ad otto, e dieci carlini in un giorno 
di loro rappresentazioni, segnatamente quando si awengono in genero- 
si forestieri, come suole accadere al largo della.Villa Realeowero alla 
bella riviera di Chiaia, la doveper esservi grandiose locande, forestieri di 
allo conto facendosi ai balconi soccorrono questi poveri commediograli 
ambulanti. I quali oltre delle rappresentazioni che dknno per le pubbli- 
che strade, vanno anche nelle case private a divertire le famiglie che li vo- 
gliano. Si trasferiscono ai paesi circonvicini e specialmentea Caslellam- 
mare, allorchela bella stagione invita quivi napolitani e stranieri alle aurę 
vivificanti degli ameni colli, alle feste ed al sollazzo; e cosi pure nei gior- 
ni in cui le sante istituzioni della nostra Chiesa vietano gli spetlacoli 
pubblici in Napoli. Allorquando le fiere chiamano il concorso nelle al- 
tre citla del regno traggono quivi col loro teatrino portatile. Taluni so
no a stipendio de’ proprietari de’teatri d’inlimo ordine, o pure dicantam- 
banchi o giocolieri, e servono ad intrattenere il pubblico negli intervalli 
tra uno spettacolo ed un altro.

Questi e simiglianti sono gli onesti divertimenti che Timidiosa po- 
lenza delForo non puó vietare all’ indigente ed al mendico; che ciascu- 
no su questa terra, grandissimo o piccolissimo che sia, aver debbe i 
suoi conforti ed i suoi dolori, il suo bene ed il suo małe, le sue pene 
cd i suoi divertimenti; in una parola, il suo piccolo mondo.

ENRICO COSSOVICH.
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a storia di un popolo come il napolitano e la storia 
dci suoi piaceri, delle sue feste, de’ suoi rumori; 
non vi ha giorno delFanno, in cui esso non abbia 
occasione di abbandonarsi a quella nalurale ga- 

^ryezza, a quella spensierala giovialita, che forma il 
fondo del suo caraltere: egli riveste co’colori della 

^  sua vivace immaginazione i suoi passatempi piu 
y% consueti, c tanto li abbellisce, li anima, che que- 
' a sli divengono straordinari e sempre nuovi. Yi so

no giorni di feste, pe’ quali il Napolitano dura eon 
piacere un anno intero di fatiebe  ̂Finamagine dei 

sollazzi, a’ quali si abbandonera in quc’ giorni gli fa spesso dimenticare le 
asprezze di una vita povera e stentala. Cbe diremo, quando alla ten- 
denza pel divertimento innata nel cuor de’ Napolilani si aggiunge Foc- 
casione di esternare a’ loro Principi ąuelFaffetto di cui questo popolo
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ha dato si luminose proye, e che e tanta parte delia sua vita? Che di- 
remo di quelle feste in cui questo popolo rivede in raezzo ad csso la 
Real Famiglia, che gli si congiunge negli alti di pieta c nelTespres- 
sione dcl sentimento religioso ?

La festivit'a del di otto settembre , sacro ad onorare la ricorrenza 
del Nascimento di Nostra Donna, e per noi una delle piu liete e delle 
piu solenni giornate. La divozione per la Beatissima Yergine e cosi 
universale, cosi sentita in tutte le classi del nostro popolo, che tutti 
non hanno che un sol pensiero, un sol accento nella manifestazione 
esterna di questo cullo che trabocca a si spandc e veste le sembianze 
dcl diletto.

Giace a pie del lungo sca\o del monie, che da Pozzuoli prende il nome, 
un modesto santuario, consacrato a raccogliere i fedeli a solitarie preci 
rivolte alla Mądre di Dio. Queslo tempio, cosi semplice e nelle cui 
mura non yedi ordinariamente che pescatori, marinari ed altra gente 
di questa poverla, addiyiene nel giorno solenne di settembre ricchis- 
simo di pompa, di onori, di gente irifinita che tragge a visitarlo. II 
Monarca delle Due Sicilie e la Regal sua famiglia si prostrano anch’essi 
riverenti ed umili a’ pie di quella Donna che eon occhio si henigno 
guarda a questa helia parte d’Italia e vi spande le grazie delia sua elfi- 
cace protezione.

Da tutt’i piu remoli quartieri delia Capitale e da tutti i punti del Re- 
gno si conducono i fedeli a visitare ii santuario di Piedigrotla •, non vi 
ha provincia remola che sia che non mandi il suo contingentc, sicche, 
molti giorni innanzi delia feslivita, vedi arrivare in questa Capitale im- 
menso sluolo di ospili novelli di ogni ceto, e massime degli uomini di 
campagna, i quali abbandonano per poco i loro campestri lavori e eon 
le loro famigliuole si recano in Napoli a godere di quella festa mile, 
militare e religiosa unica al mondo. E diciamo unica al mondo, peroc- 
che in verita non sappiamo di altra che riunisca tutti gli elementi so- 
ciali in una si helia manifestazione di ossequio alla Religione.

Lunghesso la strada di Toledo, S. Lucia, il Chiatamone, la Riyiera 
di Chiaia, e uno speltacolo imponente fin dalia yigilia delia solenne fe- 
stiyila. Gruppi innumereyoli di contadini dalie fogge pi ii curiose c sva- 
riate si yeggono trarre a piedi verso il Santuario di Piedigrotla. Quesla 
generazione che si reca a compiere 1’omaggio di una yisita alla Yergine
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compendia una storia secolare di rimembranze affettuose, di care gioie 
derivanli dal cielo. I padli han narrato a’ loro pargolelti figliuoli la 
hellezza, lo splendore, la solennita del di otto settembre, e i figliuoli 
sospiravąno il momento di trovarsi spettatori della piu memorabile 
delle feste Napolitane. Per tal guisa nelle famiglie e caro il ricordo, son 
vive le immagini che per tradizioni si tramandano di cjuesta giornata.

Gia le frescbe aurę di autunno incominciano a dissipare gli ardenti 
calori della stagione estiva, si cbe bello e vedere quelle moltitudini di 
visitatori del Santuario, dopo aver adempito al divoto ullicio, sperpc- 
rarsi nelle adiacenli campagne e ivi traltenersi in onesti svagamenti, 
in merende di licbi e d’allre frutte, in passeggiate sollazzevoli. Altro 
non men grato spettacolo offrono le principali strade per le quali il 
Real corteggio e 1’Esercito debbon passare  ̂ presso cbe tutt’i balconi, 
terrazzini e terrazzi son coverti da ampie tende destinate a schermir 
da’ raggi del sole le piu gentili darninę, cbe ban tanio sospirato il ri- 
torno del di otto settembre, per vedersi fatte segno agli sguardi di una 
sempre creseente calca di giovani. Sulle terrazze e su i balconi de’ primi 
piani vedi sorgere quasi per incanto, padiglioni, cliioschi eon file di 
sedie, di cui ciascuna acquista un prezzo elevato a seconda d’una mag- 
giore o minore prossimita del luogo. Anche il marę fa di se bella \ista$ 
dappoiche nel nostro golfo, lin dalio spuntar del matlino, vedi ornarsi 
di graziose bandiere, qua1i abiti di gala, gran numero di lęgni nostri 
e stranieri, i quali eon bello awicendarsi di salve dovranno nelle ore 
pomeridiane allietare Ja festa.

Al veder quella folia cosi compatta nelle strade, in su i balconi e 
da per lutto, non potrebbesi creder giammai che tutte quelle centinaia 
di migliaia di spettatori potessero trovar posli per godersi della vista 
del Real corteggio, tanto piu cbe gran parte delle pubbliclie vie e oc- 
cupata dalie milizie schierate in doppia fila, Le sommita de’ palagi, i bal
coni, le finestre e dovunque apresi un \arco tra le mura apresi un varco 
ad un folto gruppo di teste umane: eppure nessun disordine, nessuna 
rissa, nessuna baruffa succede tra tanto movimento, tra tanto aflollarsi, 
tra tanto desiderio di veder 1’amato Sovrano e i Regali Principi.

Non parliamo della bella mostra cbe fanno di se le Regali noslre sol- 
datesebe nelle loro svariate e brillanti divise di gran tenuta; non diremo 
delfirreprensibile aggiustatezza delle loro marci e fermate, del bel eon-
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tegno marziale congiunto in esse ad un aspetto di compunzione e di 
umilta religiosa. E siffatto aspetto, e siffatto conlegno altirano le sim- 
patie; ii rispelto e 1’ammirazione non pure de’ coneittadini, ma degli 
stranieri tutti che in gran copia vengono a godere della festa del di otto 
settembre. Queslo sentimento di ammirazione chesentiamo per ie nostre 
milizie non si scompagna in noi da viva riconoscenza pel noslro Augusto 
Sovrano che tanti pensieri e tante cure e tanto affelto prodigalizzava 
per render sempre piu bello ed onorando il nome di soldato napolitano.

Istituita dalPimmortal Carlo III pel ricupero del Regno, volge ormai 
piu di un secolo che questa festa di Piedigrotta rallegra lo spirar del- 
l’estiva stagione ed il cominciamento delPautunno. Essa pub eon ra- 
gjone addimandarsi la piu grandę delle feste napolitane, e per la parte 
che vi prendono tulte le classi della popolazione e per la solennita re
ligiosa, che, in vero, il ricorrimenlo del nascimento della Mądre di Dio 
e tale che infonde in tutt’i cuori sensi di entusiasmo, di amore, di gio- 
condita.

Per toccar qualche cosa della cerimonia militare, diremo che alfuna 
p. m. suol cominciare il difilarsi delle milizie, passando dinanzi alla 
Reggia sotto gli sguardi di S. M. il Re, che eon S. M. la Regina e eon 
tutta la Famiglia Reale intrattiensi ad osservarle dalie ringhiere. Le 
Reali milizie si dispongono quindi in ala lungo la strada che dovra per- 
corrersi dal Real corteggio. Una salva di tulte le fortezze della capi tale 
e di tutt’i lęgni nazionali ed esleri schierati nel golfo da il segno del- 
1’uscire del Re e della Real famiglia dalia Reggia. E questo il momento 
piu bello e piu solenne •, un rispettoso entusiasmo muove da ogni petto 
alla vista deH’amalo Sovrano che adempie in tutta la pompa delle umane 
grandezzę al volo solenne de’ suoi Augusti Genitori.

E noto che in Napoli e tale il desiderio di vedere questa festa, che 
appo il minuto popolo le mogli fanno porre nelle scritte nuziali la con- 
dizione di dover il marito portarle almeno una volta alla festa di Piedi— 
grolta. 11 marilo mio portamence e proverbialc nella nostra plebe; sic— 
che pub dirsi che se i foreslieri dicono veder Napoli e poi morire, i Na- 
politani dal canto loro dicono veder la fesla di Piedigrolta e poi 
morire.

Ma piu che il giorno otto settembre, la vigilia e notevole per gli ap- 
parecchi, per lo aflaccendarsi delle fainiglie, pel trambusto delle case,
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per le notturnc spedizioni, pe’ canti, suoni e balii clie rallegrano le vie 
ncl cuor dclla liotte precedenle al di della festa. Stuoli di popolani, 
sciami di contadini, carrozze di gentiluomini e di damę, compagnie di 
forestieri, veggonsi ingombrare la Riviera di Chiaia, la Villa Reale, 
aperta in questa oecasione ad ogni maniera di persona, e pigiarsi appo 
i dintorni del Santuario di Piedigrotta. Le circostanti campagne, lc bet- 
tole, le botteghe da caffe sono assediate da’ visitatori ; liete danze di 
forosctle s’ intrecciano al suono delle nacchere e de’ tamburelli, la 
taranlella classica e tradizionale spiega in ąuesta congiuntura la grazia 
de’ suoi passi, che sono tutta una storia di amori.

Tra i venditori che in quesla festivita spiegano nelle vie le loro ten- 
de, a mo’ degli arabi, primeggia il torronaro, vale a dire il venditore di 
giocherelli di pasta di miele. Tulto quello che puo sedurre i fanciulli e 
spiegato sul banco di questo venditore che si stabilisce sempre dappresso 
alle chiese, dove i fedeli sono chiamali in gran numero per qualche so- 
lennita o qualche festa. Noto e il proverbio napolitano: Vai currenno 
comme la banca de lu torronaro. I giocherelli di pasta di miele o di 
mandorlati che questo ambulante industrioso mette in mostra ed in 

- vendiia rappresentano per lo piu mazzuole, cerchi, cavalli, castellelti, 
figurine di uomini e di donnj ed altro. Per darne un’idea piu compiu- 
la ed esatta preghiamo i nostri lettori di gettare uno sguardo sulla figu
ra che il ritrae fedelmente.

FRANCESCO MASTRIANt.
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na watisa

uante volte accolgonsi in croccliio donnę maritate, poste 
di banda le vanita c !e ciance femminili, niun altro pen- 
siero par clie le occupi se non del proprio stało, c ’1 nar- 

)j)\rarsi a vicenda le dolci cure e le amare di quel giogo 
'che, al dir del poeta, piace tanto a chi non l’ha « quan- 
to dispiace a chi se Taddosso » e noi, se non ne avesse 
scapitalo la brevita, ci saremmo un po divertiti, prcscn- 
tando ai lettori per modo di scena, uno di quei dialo- 

ghi animatissimi che a proposito d’una gravidanza, d’un fanciullo infer- 
mo, d’un inatrimonio o simili han luogo tra le signore mogli, comincian- 
do dalie ventiquatlr’ore e terminando a malincuore verso la mezzanotle.

In tutti questi discorsi pub osservarsi quel che generalmente nella u- 
mana łamiglia si osserva, come cioc diversitichino i giudizi a seconda 
delle spcciali condizioni, sensazioni o ca|nicci, ed in consegnenza runa 
cosa piacere ad ima che alTaltra dispiace, l’una donna dcsiderar (igliuoli 
che 1’altra disvorrebbe; aU’una piacere vispi c monelli che 1’altra de- 
sidercrebbe docili e pacilici ̂  c via dicendo chi la pensa ad un modoe chi 
ad un altro. In un sol punlo le donnę si accordano perlettamente ed e 
quando il discorso cade sidle nutrici o a dir rncglio su molle di quesla 
classe-, escludendo certamente le buone ed anchc oltime che vi sono.

1. 35
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Che anzi prolesliamo como laddove la vcrila e fcdelta di narratori 
dall’una parte ci obblighi a nulla tacere di cio che presenta i difelti di 
una gran parte di esse, dalTaltra non saprcmmo abbaslanza ammirarc 
quelle che per lunghi e fedeli servigi, per una costante e veracc affe- 
zione di se bella fama lasciarono cd onorata; di ąualita che le famiglie 
non pure nc fan lodi ampissime, ma piii ancora in pregio le tengono ed 
in amore.

Epperó, della piu parte sempre intendendo allorquando le madri 
odono a parlare di nutrici si segnano tutle insieme come i bambini al 
nome della befana; allora un brivido corre ad un tempo per le vene di 
ciascuna*, ed e un sol dolorare di tutle quelle cui toccó la bella ventura 
di awicinare qucsta specie di donnę, ed un narrare di tutle8, quale l’ ima 
quale 1’altra awentura occorsale a cagione di costoro. Credo infatti che 
le buone madri implorino ginocchioni da Dio non faccia incorrerle in 
simigliante disgrazia: le liberi dalie nutrici come dal folgore c dalia 
lempesla, non essendovi mica a dubitare tra i mille e svariati tormenti 
i quali pur troppo il cuor materno di continuo travagliano un de’ piu 
grandi esser certo quello di vedersi una mądre astretta per qualsiasi ra- 
gione, di scarso latte, di malore, di subita norclla gravidanza o allro a 
comprare a prezzo di sangue la vita de’ propri tigliuoli da una di cotcsle 
prczzolate.

Vengono le nutrici ordinariamente dalTisola di Procida, da Fratta- 
maggiore e da Frattapiccola ([distrello di Casoria) da Marano (dislrello 
di Pozzuoli) da Miano ( distretlo di Napoli) da Sorrento ( dislrello di 
Castellammare) tutti contorni di Napoli-, come pure da Arienzo, Piedi- 
monte d’ Alife, Formicola in Terra di Lavoro, e da qualche allro luo- 
go. Laonde non di rado la gita per cercare una nutrice divienc una gita 
campeslre, ma teste vedremo quanto spesso un brevc sollazzo si corner- 
la in lungo pianto.

11 lettore che da cio che lesse in queste pagine, e forsę piu da quanlo 
avra avuto la disgrazia di sperimentare, avra concepilo troppo giuslo 
orrorc per le serve, dovra inorridire anche piu alPudire delle nutrici 
(in generale) le quali alla malyagita delle prime uuiscono la haldanza e 
1’ indipendenza, perche la nutrice, come \edremo, e servita non serva.

La nutrice, dunque, e una specie di serpe, ma che dovete cuslodire 
gelosamente nel vostro tetto-, nutrire abbondantementc del vostro pa-
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ne-, colmare di benefizi onde verrelccon usura rimuneratoa \iad’ingra- 
tiludini e di disprezzi ; che dovete impinguare del voslro danaro-, riscal- 
dare, diro cosi, del vostro fiato; e pi u che altro, cui dorete soggettani 
come a \ostra assoluta padrona; e di tutlo cio la ragione e chiarissima. 
Ella e 1’arhitra della vita dcl voslro (igliuolo, che dalia salute e dal hen 
essere di lei la salule e la prosperita del vostro figliuolo dipende; ella, 
nemica giurata della vostra pace, vi pone quotidianamente nel terri- 
bile bivio o di perdere la liberia o di danneggiare il vostro tigliuolo; 
ella, implacabile ed irremovibile come il destino, nulla di cio che allrui 
non piace le cale, ma quella via imperturbabilmentc prosegue che si e 
Iracciata e yagheggia. Su tali principi e inutile venir ragguagliando che 
cosa importi e che cosa esiga una nulrice.

Primamente non e a dire quanta diligenza ed awedutezza ponga una 
disgraziata famiglia aflin di trovare cio che v’ha di meglio in questa 
classe. Un poveruomo percorre tutti i yillaggi, tutti i paesctti, e se fa 
d’uopo le provincie; sollecita gli amici, supplica, scongiura, promette, 
profonde danaro a dilrnio-, alla fin fi ne trova una nulrice. II medico, 
dal quale la fa osservare, esamina la conforniazione delle mammelle, lo 
stato della salute, la vigoria, il colorilo-, fa pruova dcl latle; prende con- 
to della eta-, e dopo tutti questi esami e saggi, conchiude che la donna 
essendo bruna ha buon latte ; che e questo leggiero, in conseguenza 
non puó nuocere al poppante: e, lode al Cielo, enlra finalmente in casa 
questa gioia!

La nutrice non viene in yoslra casa per prezzo minore di otto in no- 
ve ducati. Ne riscuotono poi dieci ed anche quindici al mese e dalie fa- 
miglie magnatizie ricevono finanche mesate a vita.

La nulrice ha bisogno assoluto di farę buon latte, e come esprimere 
quante cure soavi ed indefesse, quanti sacrilizi non debbono farsi affm- 
che questo latte non acidisca, non si agiti, non si commova? — Pero i 
bocconcini piii delicali, i piu squisiti manicaretti e leccornie sono per la 
nutrice, ed il Ciel vi guardi darle mangiare o ber cosa che non le ag- 
gradisca. Sia il earo de’ viveri pur quanlo si voglia, le carni piu elette, 
il miglior pesce debhono comprarsi assolutamente j>er la nutrice. Cosi 
una signora mai consigliandosi una sera di dar delle uova per cena alla 
nutrice, costei le rimproverava dover per le nutrici serbarsi il migliore 
tra il miglior che v’ahbia-, assai marayigliare come le presenlassero uo-
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2 7 6 LA NUTRICE

va, ma attendersi in cambio alla piu sąuisita maniera di pesci! Le fa- 
mose cene Sibaritiche sarebbero pocą cosa a contenlare una nutrice.

Ne basta che sieno i cibi migliori, ma bisogna ancbe sieno i piu sani 
edelicati, affinche un’igiene regolare e convenevole produca alla nutrice 
eon una perfelta digestione sano e buon latte.

La nutrice enlra in vostra casa col fermo proponimento di mellere ad 
usura il proprio capitale 5 di far poco e guadagnar mollo $ di far małe e 
guadagnar bene; infine di prowedere in modo alle sue cose che ancbe 
voi lacongediate cada, come suol dirsi, sidmorbido. Procedendo in con- 
seguenza su tali principi filanlropici non solo trova sempre scarsissimo 
quello ebe le datę, ma vi domanda di continuo roba nuova, ebe voi sie- 
te obbligato a farle per non disgustarla, e quesla roba non adopera ma 
conserva pe’ futuri eventi.

Se la nutrice vi serve małe, o per meglio dire se vi favorisce ma
łe, perche le nutrici, come dicemmo , non senono ; se, non ostan- 
te ponghiate ogni studio in ben nutrirla, in compensarla largamen- 
te, in donarla di continuo, in soddisfare perfino il menomo de’ suoi ca- 
pricci, senza misura, ad occhi cbiusi, e direi ancbe balordamente, ove 
una tania liberalita non fosse abbastanza giustificala dalTamor di geni- 
tori; se, non oslante tutto cio, duolsi di voi e borbotta e maledice alla sua 
condizione, a voi tocca zittire, e non solo zittire ma per soprawanzo 
cbiederle scusa, carezzarla, lodarla , raddoppiare di cure, procacciar 
se vi fosse possibile, alcun poco di nettare da presentarne la vostra Nin- 
fa; perche se non fale cosi, se vi adirate, se fale valere le vostre ragioni, 
se per un mai consigliato orgoglio pretendete far rispetłarvi dalia nutri
ce, buona notte: si acidisce il latte, non fa piu buon sanguc, e il vo- 
stro tigliuolelto pagbera la pena della vostra imprudenza: owero la 
nutrice grida il triplo di voi, minaccia di piantarvi, o vi pianta in effetti 
nel momento in cui, piii ebe mai, avete bisogno di lei; nel momento piu 
urgente e pericoloso, alloraquando il voslro bambino non puó assolu- 
tamente spopparsi, sia per eta assai tenera, sia pel caldo della stagione, 
sia perche comincia a mettere i denti. Che farę in tal caso 5 quale risor- 
sa? — Mandar via la nutrice? — Oibo: sareste un cattivo, un disuma- 
110, un empio, un padre, una mądre disaffezionati, parricidi! Oibo: te- 
nete eon voi la nutrice, cbiedetele perdono, e ponętę mente a non ri- 
cader piu nella scapataggine di risentirvi.
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Quando la nutrice per poco si awede che il fanciulletlo le si e affe- 
zionato, come a ąuella tenera eta assai facilmente sogliamo eon le per
sonę che veggiamo spesso, che ci ninnano, ci trastullano, ci recan fra le 
hraccia, vi prende per gola, c chi sa dirvi rjuali e quanle sieno le sue 
prelensioni 1

E poi che so io — Come entra in casa la nutrice si pattuisce il com- 
penso a darle allo spoppamenlo ; il quale compenso vien regolato a se- 
conda delle condizioni delle famiglie ed in proporzione della mesala. 
Quando il fanciulletto ha messo i denti, la nutrice ha dritto ad altro 
eompelente compenso in danaro ed in gioie, e cosi pure quando il fan- 
ciulletto comincia a camminare; ne’ quali compensi, come ognuno di 
leggieri pud argomentare, ciascuna famiglia si studia esser larga.

In carrozza il posto di distinzione e della nutrice, imperocche cuslo- 
disce il bambino; in casa diviene per forza 1’ intima confidenle, perche 
deve assisterlo : occupa infine la migliore stanza ed il miglior letto per
che deve mantenere florida e buona la sua salute.

E che diró se la nutrice allatti un primogenilo o un unico figliuolo, 
unico erede, che dovra eternare il suo nome ed il suo stemma-, che do- 
vra riempire il mondo delle sue gesteP Oh ! allora la nutrice, non solo 
padrona ma despota, esige, domina, minaccia e al bisogno picchia anclie 
la gente di casa; spende come la signora mądre, mangia ad una lavola 
medesima co’ padroni, il padrone la serve in lavola non solo, ma sorve- 
glia eziandio quotidianamente alla colezione ed alla cena che si prepa- 
ra alla nutrice, perche i cihi siano i piu eletti ed acconci allo stomaco. 
Se la nutrice poco poco e ammalata, o finge di esserlo, tulta la famiglia 
la circonda, la padrona stessa siede al capezzale di lei, le prodiga ogni 
cura, le porge i medicinali ed i brodicini fatli, come suol dirsi, eon la 
mano del cuore; ed ella superba in tanta gloria guarda eon oechio com- 
passionevole lanie cure ed omaggi che stima troppo dovuti al suo me- 
rito!

Ne solamente di voi ella e 1’arbilra assoluta, ma dispone benanche a 
suo talento delle \ostre persone di senizio-, che peró se per caso raris- 
simo avete una buona serva, la nutrice ve la svia, le caccia in testa l’a- 
moretlo, e voi ad evitare disturbi e giocoforza congediate la serva. E 
quando pure la buona serva, per un caso anche piu raro, salda ne’ suoi 
principi non lasciasse awolgersi dalia nutrice, basta che non vada a san-

http://rcin.org.pl



278 LA NUTRICE

gue di costei *, basta che costei si abbia fitto in mente di espellerla, la 
serva buona \a via e rimane la nutrice cattiva perche ha buon latte !!

E Dio volesse che dopo taute cure e sacrifizi e tormenli vi fosse da
to di oltener lo scopo almeno dcl ben essere e della prosperita dcl vo- 
stro figliuolo, ma non e sempre cosi.

Quella nutrice che appariva cosi yigorosa e florida e di un sangue 
purissimo in poco tempo scuopresi malsana e guasta.

Avete preso una nutrice col patto di serbarsi continente pel tempo 
cbe da latte al vostro figliuolo, affin di evilare ogni danno a quella salute 
che tanto vi cale, ma che? — Non passa giorno ch’ella non vi chiegga 
\oler vedere suo marito, che dice di amare teneramente, owero perche 
n’e gelosa e teme che lontano da lei non lasciasse andarsi a ąualclie ghi- 
ribizzo ; ed eccovi gia nella Yiolenta eondizione o di aecordar cib che 
chiede ed allora vi esponete a quei danni che Yolete evitare, o di negar- 
glielo, ed allora o vi pianta nel pi u bello e nelmodo che di sopra accen- 
nammo, owero tace ma internamenle freme e si gila, ed allora il latte 
acidisce, lo da cosi guaslo al vostro figliuolo, e non di rado 1’uccide, 
come e awenuto in dicerse famiglie.

Un’allra per non incomodarsi la notte a poppare da qualche sonnifero 
al bambino e cosi, voglia o non Yoglia, 1’obbliga ad addormentarsi. Per 
tutte le quali cose semplicissimo e 1’inlendere come si mutino e tre e 
quattro e sei nutrici taluna Yolla, per trovarne alcuna plausibile. Tra 
tanti demerili una sola qualita potrebbe esser degna di lode nella nu
li ice, ed e la grandę affezione che cosloro per lulta la vila conservano 
o almeno mostrano di conservare vcrso coloro che del proprio latte nu- 
trirono, ma neanche in questo mi par di Yederci chiaro, cd ecco come. 
La nutrice napolitana o d’altronde, non dimentica mai la casa ove ha 
esercitato il suo dominio. Ella Ya a quando a quarido a far \isila alla fami- 
glia, piange di commozione in vedere il fanciullelto da lei nutrito oramai 
uomo, gli manda mille bencdizioni, pręga (se edi fuori) la famiglia di vo- 
ler accettare un canestro d’uova o di frulta, due piccioni, akjuante ri- 
cotte, degli asparagi del paese : lutto questo e verissimo-, ma vero e al- 
tresi che la famiglia debba in ricambio rimandarla col doppio almeno di 
quel che ella porta •, di lal che questa affezione par da comprendersi tra 
le tante altre a tilolo on eroso  che sono nel mondo. E quando anche poi, 
facendola da genie dahhcne, Yolessimo passarYi di sopra e lasciar corre-
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re quesla alfezione come aflatto disintercssata, sara ella diversa da quel- 
la del coccodrillo, affetluosissimo vcrso 1’uomo poi che lo ha mangialo 
vivo ?

E dopo lutto cio non c egli a maravigliare allamente eonie v’abbiano 
madri, e non poche, le quali per solo li morę di non guastarsi o alterarc 
poco poco le formę del corpo, o parere alqnanto men giovani e freschc o 
per allre simiglianti scioccherie han per sistema didare i propri figliuoli 
lallare a nulrici \ anzi e stile di presso che tulicie nobili e doviziose 
madri. Deplorabile costume — mi si perdoni se 1’impulso del cuore la 
che io mi dilunghi alquanto in una digressione per altro non allatlo e- 
stranea alfargomento— nel quale non saprei qual piii condannare, se 
1’oltraggio airOnnipolenza nel rifiutare e disprezzare un benelicio che 
lante svenlurate madri comprerebbero a prezzo del loro sangue affin di 
non vedere il frutlo delle proprie visccre fatto servo e zimbello di donna 
prezzolata, o il niuno amore pe’ figliuoli medesimi, o la mahagifadi sa- 
crilicare il piii santo ed il piii soave dei doveri ad un vil pensieruccio. E 
questo pensieruccio non trova ncanche scusa in una tal quale ragione 
cerla e costanle; imperciocche noi veggiamo le mille madri tutlavia bel— 
le lultavia lloride tutlavia fresche che han nulrito unicamente del pro- 
prio latle lulla intera una lunga prole, essendo bastalo a conservarle 
lali non altro che un buon reggiinento igienico ed una regolare e giu- 
sta cura e conservazione del proprio corpo, che non disdicendo a don
na veruna e lodevoic anziche turpe in una mądrej quando dalfaltra par
te il far retrocedere a forza il latte non ad una ma alle mille madri e ca- 
gione di gravi e seri malori. Miserevoli madri! U sorriso del pargolet- 
to che sugge col \ostro latte 1’amore, quel primo incffabile sorriso di 
un innocente che comineia a salulare gli autori de’ suoi giorni non ver- 
sb mai nel vostro cuore quella piena di contentezza che pur non e igno- 
ta alla derelilla mendicante, povera si ma che sente ed ama come voi 
non sentite ne amate.

La nutrice, ligia alle patrie costumanze, non lascia mai il suo vesli- 
re paesano ; se non che enlrando a servizio depone 1’abito vecchio e la 
lamiglia in cni entra e in obbligo di farlene uno nuovo e piii ricco. E 
questa regola e generale : le famiglie tutte vi consentono, anzi per le 
piii nobili e distinte e una spocie di fanalismo il tener le nulrici vestitc 
a coslumc, e la figura che qui offeriamo, tolta dal vero, rappresenta un
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costume di Fratlamaggiore 1 ove vedele la nulrice nel suo ricco abito 
a gailoni d’oro eon le sue rosetle (specie d’orecchini) orologio eon ca- 
tenella d’oro ed altri gioielli onde la prowide la ricca casa alla quale 
appartiene 2.

In questo loro abilo di costume le nutrici seguono le padrone nelle 
strade e nelle pubbliche passeggiate, e la Yilla Reale ne abbonda , 
in ispecie quando Fora e la slagione opportuna traggon cola in numero 
lorestieri e napolitani. Ed e la Yilla stessa benanclie il lor convegno 
prcssoche quotidiano o Senato che vogliate dirlo: ivi elleno aecolgonsi 
in crocclii, e sedule sotto gli alberi che fiancheggiano 1’ un de’ lali del 
ripetulo pubblico passeggio, chiacchierano per cento e tengon congres- 
so, e predicano, non potrebbe dirsi eon precisione su quali argomenli, 
ma logicamente pub indursi che quel concistoro di nutrici sia un fac- 
simile di quello delle serve c dci senitori che riducesi in compcndio a 
trinciar senza misericordia il saio ai padroni.

A maggiorc ulile delTopera vogliamo aggiugnere pochc parole sulle 
nutrici della Casa dcli’ Annunziata, ma parendoci forsę non ingrato agli 
słranieri, in tal rincontro, loccare leggermcnle di questo stabilimenlo ; 
senza danno della ehiarezza, ne disturbo deH’ordine chęci siani propo- 
sti, il leltore trovera in nota, alla One del noslro scrillo, quel che ri- 
guarda un tal proposito.

Dopo questa sloria fedelissima delTindolee qualita delle nutrici in ge
nerale non possiam chiudere queslo arlicolo senza ricordare, e fra le pin 
rare eccezioni, quella Gada nulrice di Enei, tanio famosa che diede il 
nonie al porto percio detto di Gaela *, onde canto il Manlovano :

1 FraUamaggiore appartiene al distretto di Casoria, como gia abbiam delto e va 
eon la diocesi di Aversa. £ situala in ima perfetla pianura: d’aria salubre; e nella 
distanza di ąualtro miglia da Aversa ecinąue da Napoli, e pereio ne’contorni. Ha 
una parrocchia e circa dodici tra chiese e congregazioni, un moute di raaritaggi 
per zilelle povere, e la popolazione e di circa 8877 anime sotto la cura spirituale 
d’ un parrroco. Questo come ancheFaltro casale di Frattapiccola si credono dagi i 
scrittori liali dalia rovine delFantica Atella.

* Vedi la figura.
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Tu quoque liltoribus noslris, /Eneia nulrix 
/Eternam moriens famam, Cajela, dedisti 
Et nunc serrat honos sedem tuus, ossaque nomen 
Hesperia in magna (si qua est ea gloria) signant.

E dobbiam crederlo, altrimenli quel piissimo eroe non ne avrebbe 
fatta si onorala menzione, ne il famoso cantore di lui le avrebbe serba- 
to un posto distinto nella Eneida K

ENRICO COSSOVICH.

1 L a  s a n t a  C a s a  d e l l ’ A n n u n z i a t a  fa  p a r t e  o g g i  d e l  ą u a r t i e r e  Mercato. Q u e s t o  
p i o  l u o g o ,  d a p p r i n c i p i o  f o n d a t o  d a i  f r a t e l l i  S c o n d i t o ,  n o b i l i  d e l l a \ p i a z z a  d i  C a -  
p u a n a ,  p e r  v o t o  f a t t o  a l l a  S a n t a  Y e r g i n e ,  n e l  s i t o  d e t t o  il mai passo (Celano. —  
Gior. III. )  f u  t r a s f e r i t o  i n  q u e l l o  o v e  a t t u a l m e n t e  v e d e s i  d a l i a  r e g i n a  S a n c i a  m o -  
g l i e  d i  r e  R o b e r t o :  r i a l z a t o  p o s c i a  d a l i e  f o n d a m e n t a  d a l i a  r e g i n a  C i o v a n n a l l  e d  
a r r i c c h i t o  p e r  d i  v e r s i  m o d i  d a l i a  m e d e s i m a  r e g i n a  n o n c h e  d a  L e o n e  X  e d a  m o l  li 
p r i v a t i .  U u e  d i s t i c i  c h e  s i  l e g g o n o  s u l l a  p o r t a  i n d i c a n o  l o  s c o p o  o n d e  f u  i s l i t u i t o ;

Lacpueris, dotem innuptis, velumque pudicis 
Datque medelam aegris haec opulenta domus 

Hinc merito sacra est Uli, quae nupta, pudica 
Et lactans, orbis vera medela fuit.

« Q u e s t a  r i c c a  c a s a  e b b e  u n  b a n c o  p e r  m e z z o  d e l  q u a l e  c o n t r a s s e  P e n o r m e d e -  
»  b i t o  d i  q u a t l r o  m i l i o n i  e  m e z z o  o n d ’ e  c h e  m a n c ó  n e l  4 7 0 1 .  N e l  4 7 1 7  f u r o n o  c e -  
»> d u l i  a i  c r e d i t o r i  a n n u i  d u c a t i  4 0 , 0 0 0  a l l a  r a g i o n e  d e l F u n o  p e r  c e n t o e  r e s t ó  a l la  
»  c a s a  u n a  s i m i l e a n n u a  s o m m a  c h e  p o i  v e n n e  a u n i e n t a t a .

»  M a n t i e n e  7 2  m o n a c h e  o b i a t ę ,  d i v i s e  in t r e  o r d i n i ,  c h e  h a n n o  s o t t o  la  l o r o  d i -  
»  r e z i o n e  2 4 6  r a g a z z e .  Q u e s t e  u l t i m ę  r i c e v o n o  d a l i a  c a s a  il p a n e  e c i n q u e  g r a n i  
» il g i o r n o  e l a v o r a n o  p e r  c o n t o  p r o p r i o .  U n  a l l r o  c e n t i n a i o  d i  f i g l i u o l e  ha a l i -  
» m e n t o  e v e s t i r e  d a l  l u o g o ,  p e r  c o n t o  d e l  q u a l e  c u c i o n o ,  f i l a n o ,  t e s s o n o ,  f a n n o  
» c a l z e t t e  , g u a n t i  e d  a l t r i  l a v o r i :  e  q u e s l e  s i  c h i a m a n o  l e a l u n n e  d e l F  o p e r a .  F i -  
» n a l m e n t e  v i  h a  u n  n u m e r o  di  pericolate c i o e  c h e  a p p a r t e n e v a n o  a l l a  c a s a ,  e  
» p a s s a t e  f u o r i  di  e s s a  h a  d a t o  in  q u a l c h e  s c o g l i o  » ( Galanti. — Guida di Na- 
poli e contorni.)

L a  p r i n c i p a l e  o p e r a  p i a  c h e  v i  s i  e s e r c i t a  e  q u e l l a  p e r t a n t o  d i  r a c c o g l i e r e  i 
proietti o s s i a  t r o v a t e l l i .  L’ i n d i g e n z a  o  la  c o l p a  , m a  d i s g r a z i a t a m e n l e  p i u  la  c o l -  
p a ,  q u a s i  q u o t i d i a n a m e n t e  g i t t a n o  d i  q u e s t i  i n f e l i c i  s e n z a  n o n i e  e  s e n z a  t i t o l o  
n e l  c a r i t a t e y o l e  a s i l o .  D e s s o  n e l  1 8 2 9  s e c o n d o  il G a l a n t i  ( O p .  cilata) r i c o v e r a v a  
2MI b a m b i n o  d a  la t t e  e  4 3  s l a t t a t i  e o n  q u a s i  d u g e n t o  n u t r i c i .

F i n o  a  s e t t e  a n n i  o r  s o n o  g e n e r a l m e n t e  s i  n o Y e r a y a n o  n e l F A n n u n c i a t a  c i r c a  
6 0 0  b a m b i n i  l a l l a n t i  e d  il n u m e r o  d e l l e  n u t r i c i  o r d i n a r i a m e n t e  a s c e n d e y a  a c i r c a  
d u g e n t o  t r e n t a .

I. 36
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S u l l o  s t a ł o  a t t u a l e  d e l l o  S l a b i l i m e n t o  p o i  f a c c i a m  t e s o r o  d e l l e  p i u  e s a t t e  e f e d e l i  
n o t i z i e  f a y o r i l e c i  d a l i a  g c n t i l e z z a  di A u t o r i l a  l o c a l i .

A n n u a l m e n l e  p u ó  c o n t a r s i  c h e  si a c c o l g a n o  n e l l ’ A n n u n c i a t a  c i r c a  2 2 0 0  b a m b i 
n i .  N e ’  d e c o r s i  t e m p i  i !  n u m e r o  di q u e s l i  s u p e r a v a  d ’ o r d i n a r i o  q u e l l o  d e l l e  
n u t r i c i ,  n o n  o s t a n i e  la  m u n i f i c e n z a  d e l  g o v e r n o  i n  p r o c u r a r  s e m p r e  a b b o n d a n z a  
d i  c o s t o r o ;  s i c c h e  c i a s c u n a  e s s e n d o  o b b l i g a t a  in  a l l o r a  a p o p p a r n e  n o n  m e n  di  t r e  
n o n  p o c h e  d i  l a l e  s v e n t u r a l e  c r e a t u r i n e  p e r  i s c a r s o  a l i m e n t o  m i s e r a m e n t e  p e r i v a .  
U n i c o  m e z z o  a f f in  d i  c a m p a r e  la  v i l a  a q u e s l a  i n f e l i c e  c l a s s e  di  e s p o s i t i  e  s t a ł a  la  
l a t t a z i o n e  e s ł e r n a  ; l e  c u i  n o r m ę ,  c o m e  p u r e  i d o c u m e n t i  c h e  d a  c i a s c u n a  n u l r i c e  
d e b b o n o  e s i b i r s i ;  l e  c u r e ,  i d o v e r i  c u i  s o n  e l l e n o  t e n u t e  i n v e r s o  i l o r o  a 1 1 i e v i , e  
t u t f a l t r o  c i ó  c o n c e r n e n t e  y e n g o n o  s p e c i f i c a l i  i n  a p p o s i t o  r e g o l a m e n t o  e m a n a l o  
e o n  d e c r e t o  d e l  21  g i u g n o  1 8 5 1 .  I n f a t t i  m o l t i  d i  q u e s t i  b a m b i n i  s o n o  l a t l a ł i  i n  
c a m p a g n a  a s p e s e  d e l l o  S l a b i l i m e n t o ,  e d  i l  G o v e r n o  p e r  t a le  o b b i e l t o  s p e n d e  c i r 
c a  d u c a t i  q u a r a n ł a m i l a  a n n u i .

M e r c e  q u e s t a  l a t t a z i o n e  e s t e r n a  p u ó  c a l c o l a r s i  r i m a n e r e  n e l l ’ A n n u n c i a t a  i n t o r -  
n o  a d  u n  1 6 0  b a m b i n i  e  9 0  n u t r i c i .  In  c o n s e g u e n z a  d i  c h e ,  in  g e n e r a l e , o g n i  n u -  
t r i c e  la t ta  d u e  b a m b i n i ,  e  p o c h e  u n o  ;  e  s o l o  p e r  c a s o  s t r a o r d i n a r i o  c h e  a r r i v a s s e  
g r a n  n u m e r o  d i  t r o v a l e l l i  a l c u n a  d e l l e  n u t r i c i  6  c o s t r e l t a  a l a t t a r n e  p e r  q u a l c h e  
g i o r n o  t r e ;  t u t l e  le  a l t r e  s e m p r e  d u e .

(O uesli  c a l c o l i  p e r t a n t o  s o n o  m e r a m e n t e  a p p r o s s i m a t i v i  d i p e n d e n d o  d a  m i l l e  e  
s v a r i a t e  e v e n t u a l i t a .

II m e n s i l e  d e l l e  n u t r i c i  e  f l s s a t o  a d u c a t o  u n o  e  g r a n a  o l t a n t a .  R i c e v o n o  i n o l -  
t r e  g r a n a  t r e n t a  p e r  c o l e z i o n e ,  v e n t o t t o  o n c e  d i  p a n e  a l  g i o r n o ,  u n a  c a r a f f a  d i  v i -  
n o ,  d u e  v i v a n d e  la  m a l t i n a  e d  u n a  la  s e r a .

T e m a  d i  s i m i l  n a t u r a  d a r e b b e ,  c o m e  h a  d a t o ,  l u o g o  a d  a s s a i  i m p o r t a n l i  e  s e 
r i e  e o n s i d e r a z i o n i  e d  o s s e r v a z i o n i  e s a r e b b e  d i  a s s a i  l u n g o  s v i l u p p o ;  m a  p e r  a v -  

v e n t u r a  s c o n v e n e v o I i  in  u n a  nota.
N e  q u i ,  g i a c c h e  n e  c a d e  il d e s l r o ,  d o b b i a m o  t a c e r e  c o m e ,  fin d a l  d e c e n n i o  t r o -  

v a s i  a b o l i t o  il t r o p p o  g e n e r a l i z z a t o  c o g n o m e  Esposito c h e  u n  t e m p o  e s p r i m e v a  
a s s a i  c h i a r o  lo  s t a t o  d i  q u e s l i  m i s e r e l l i ,  e giu, d i  t u t t o  d e s t i t u i t i  li o b b l i g a v a  a d  a r -  
r o s s i r e  a n c h e  i n n a n z i  a l l e  i n e s o r a b i l i  l e g g i  s o c i a l i  p e r  c o l p a  n o n  p r o p r i a ,  e d  i n  
c a m b i o  v i e n  q u e s t o  c o g n o m e  f l s s a t o  d a l  s o p r a n t e n d e n t e  d e l l o  S l a b i l i m e n t o  : e  c i ó  
s i  fa a q u e s t o  m o d o .  H a  e g l i  u n  l i b r o  d i  c o g n o m i  i d e a l i  p e r  l e t l e r e  a l f a b e t i c h e ,  a  
c o m i n c i a r e  d a  A  l in o  a Z  e d  in  o g n i  a n n o  1’ i n i z i a l e  s i  c a m b i a ;  s i c c h e  q u a n t i  g i u n -  
g o n o  a l l o  s t a b i l i m e n l o  h a n  d i v e r s i  c o g n o m i ,  m a  s e m p r e  e o n  la  i n i z i a l e  d e l T  a n n o  
c h e  c o r r e .  In  q u e s t ’ a n n o  , a c a g i o n  d i  e s e m p i o ,  i c o g n o m i  c o m i n c i a n o  tu t t i  d a  P  
n e j  y e n l u r o  c o m i n c e r a n n o  da  Q  e c o s i  v i a  v i a .

R e s t a  a d  a g g i u g n e r e  c h e  m o l t i  di  q u e s t i  t r o v a t e l ! i  s o n o  a d o t t a t i  da  p a r l i c o l a r i ,  
e d  i n  N a p o l i  e  f r e q u e n t e ,  in  i s p e c i e  n e l l e  p e r s o n e  d e l  b a s s o  c e t o ,  s i a  p e r  v o t o  f a t -  
l o ,  s i a  in d i f e t t o  di  f i g l i u o l i  p r o p r i , s i a  p e r  a l i r a  s i m i l e  c a g i o n e  ; e  n o n  p o c h i , la  
m e r c e  di  q u e s t e  a d o z i o n i ,  d a l i a  p i u  p r o f o n d a  m i s e r i a  a l l e  p i u  i n v i d i a b i l i  c o n d i z i o -  
n i  p e r y e n g o n o .
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e (jueste parole non avessero un’ intilolazionee non fossero 
accompagnate da una figura, io le avrei cominciato a guisa 
di enimrna o di sciarada ncl seguente modo.

Yedete cola queH’ iiomo che si mena innanzi un grosso 
ani małe dalie lunghe corna a cui e legata la fune che tiene 
in mano! VedetequeU’aUro animaletto, grazioso e benigno, 
snello e lascivetto, che saltella e sgambetta prcso per un’al- 
tra fune, accanto al piu grosso procedendo di conserva, co- 
me un’agile corvelta accanto ad un grave vascello a tre pon- 

ti ! Yedete che quell’ uomo si ferma coi suoi animali dinanzi ad un por- 
lone, agita a distesa il campanaccio che pendc dal calloso collo dcl piu 
grandę animale, 1 indi a poco scende una fantesca eon un bicchiere nel- 
lc mani, e 1’ uomo presolo colla manca, e colFaltra, messosi cocco- 
loni a seder sulle calcagna, premendo i lunghi capezzoli dellc mamme 
turgide, ne munge il latte a lunghi o sottilissimi zampilli! Eccolo che 
presenta il vaso alla sozzae scapigliata fante, la quale in quel frattempo 
e stata a fregarsi e stropicciarsi gli occhi col dosso delle mani, a sbadi- 
gliare, e poi rasseltarsi gli abili cascanti e małe alfibbiati, e poi a rav- 
viarsi i capelli rabbuffati col petline delle di ta. Ma per alzare il bicchie
re 1’uomo non pero abbandona la sua incomoda posizionc, perche gia

1 V e d i  l a  f i g u r a .
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284 IL VACGARO E IL CAPRAIO

sa che la fantesca senza pure guardare il latte dira ch’e poco, ed cgli sa- 
ra coslretto per ben due volte a Yersare in esso altri tre o quattro esi- 
lissimi fili del suo liquor preziosissimo. Da ultimo levatosi ritto in pie— 
di, incomincia la vera ispezione della serva, che levando in alto il bic— 
chiere e guardando a traverso il vetro, vedra fin dove giunge il latte c 
dove ha principio la spuma; e qui una guerra di sdegnose parole, che 
ogni di ricomincia da capo, e ogni di finisce eon una capitolazione che 
non dura senon che lino al giorno appresso. Se si paga a contanti, l’uo- 
mo cede e ritorna a spremere il bianco nettare in quantita impondera- 
bile  ̂ se si paga di parole e si fa credenza, bisogna che la serva batta la 
ritirata e abbandoni la piazza eon tutti gli onori mililari, suon di campa- 
na e grembialc spiegato.

QueH’uomo e un vaccaro; il grosso animale e una vacca; il piccolo e 
il suo vilello.

Grazie della notizia.
Adesso che sapcie la parola della sciarada, solfrite che ve ne faccia 

un poco la spiegaziorie.
II Yaccaro e in Napoi i il proweditore di latte per tutti coloro che ne 

comprano, o che lo bevano per ordine del mcdico, o che lo mesco- 
lino col caffe, o che ne facciano uso al modo patriarcale, come 1‘accio 
io, che 1’antepongo a tutte lc bevande esotiche. Alle sette del mattino 
il Yaccaro si trova alle porte di tutti i suoi consumatori, e li fornisce 
nella maniera che vi ho raccontato. Alle otto rientra nelle sue stalle, 
eon una precisione degna di un orologio, sicche dopo quell’ ora chi non 
ha bcvuto il latte pub farsene passare la voglia. I cuochi e i caffettieri c 
i grandi stabilimenti se ne prowedono a caraffe-, ma di quel latte non 
consiglierei di bero neanche ad un mio nemico.

La sera ritorna il Yaccaro a farę il suo giro per coloro che bevono il 
latte anche di sera, e eon la slessa esattezza si ritira alla stalla prima 
delle ventiquattro ore.

I nostri vaccari, che abitano in citla, non conoscono per nulla i se— 
gni scopcrti da Guenon per disccrnere le vacche latlifere; non le man- 
dano mai ai pascoli in campagna, ne le nutriscono eon tutte le raftina- 
tezze che sanno suggerire i dotti  ̂ tutte le frondi che si buttano, le buc- 
ce di popone e di cocomero, le zucche e la crusca, servono di cibo ai 
loro animali. E pure lc vacche danno cosi un’ abbondante quantitadi
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latte ai particolari, e ne rimane ancora per farne ricotte e cavarne sie- 
ro e burro e rnanteca per gli usi di cucina e medicinali.

Diversa d’ assai e la vita del eapraio. Egli abita fuor di Napoli, o tutto 
al piu nei luogbi dell’ abitato che confinano colla campagna, per poter 
portare le sue capre al pascolo, armato di un lungo bastone nocchieru- 
lo alla cui estremila sta una grossa capocchia. Queste mazze chiainan 
peroccolc, e sono i caprai formidabili nel maneggiarle e nel lanciarlc. 
Vero e che a questa arme non ricorrono che nelle campagne, dove guai 
a chi li molesta  ̂ma dentro la cilta, dove veugono pure sul principio del 
mattino e a sera, li vedi umili edimessi al modo stesso dei vaccari, ser- 
virsi del bastone a raggruppare le caprette che si sbandano, fermandolc 
col grido chia chid, e salvandole dalie ruote dei cocchi.

Del reslo il eapraio ha buone viscere per i suoi animali, a cui fa da 
padre. Non e raro che rinmmndosi la scena descritta da Yirgilio nella 
prima egloga, (andatela a vedere), egli faccia 1’ ufficio di raccoglilore del 
parto, e recatosi in braccio il capretto che non ancor ben si regge sulle 
gambę, eon un fascio d’erbe alletli la puerpera a seguitare il cammino 1.

Cosi come il vaccaro, il eapraio eunadelle ore antimeridiane e po- 
meridiane dell’orologio napolitano. II suono del campanaccio della vac- 
ca o della squilla delle capre si fa sentire eon un’ esattezza cronometrica 
da disgradarne un oriuolo a ciiindro e a scappamento eon quanti buchi 
vogliale in rubino o in pietra dura. lo mi divertii una volta a formare un 
orologio di questa fatta, unabbozzo, sperando che altri 1’ avesse perfe- 
zionalo. In mancanza di questo perfezionalore,velo do qui qual esso e: 
1‘atene quel conto che vi aggrada. ,

trsr 3srtrovo ok,o&o&io

C o m e  o r o l o g i o  c h e  n e  c h i a m i .  —  D a n t e .

Mirabili progressi del secolo! Appena Tantichita conobbe gli oriuoli 
a sole e ad*acqua (solarii , scioterii, clessidre), e poi quelli a polvere 
(clessamidii), che a mano a mano i moderni vennero invenlando di si- 
mili istrumenti a luna , a ruote , a campana ; a ripetizione , a suono e a 
mostra, eon isveglia, portatili, da tasca , e fmanche di tale piccolezza 
da potersi chiudere nel castone di un anello.

E poi gli abbiamo veduto a’ di nostri, dismessi di orologi e castagna
1 Y e d i  l a  f i g a r a .
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del Soret, cangiar di forma, edivenir sempre piu piatli e schiacciati, 
e nuove maniere eon paracadute e compensatori; a eilindro , a scappa- 
mento, eon buchi in pietre dure, in rubino, eon musiche deliziose, e 
tant’a!tre diavolerie che gli artcfici sanno invenlare per trar danaro 
dalie tasclie piu ritrose.

Inlanto, malgrado tante scoperte , per lo piu quelli che lianno un 
orologio son cjuelli che san meno 1’ora, che e e son quelli che piu degli 
altri mancano agli appuntamenti. Percio si e sempre coslretti a ricor- 
rere agli oriuolai, ai quali, appunto eonie de’ medici accade , una voIla 
che capiti loro in mano, sei soggetto per tutta la vita. Laonde di ncccs- 
sita coll’ oriuolo in tasca devi andar consultando le meridiane e i gno- 
moni, e voltar la saetta colle dita, e menare il registro innanzi e in- 
dietro, e che so io.

Perb 1’ orologio di Flora che mostra le ore colPaprir de’ fiori, recen- 
tc scoperta dei progressi bolanici, ha in me destato il pensiero di for- 
marne un altro colle grida de’ venditori, che chiamero orologio a can- 
tilene. Se 1’orologio di Flora e buono soltanto per chi sta nella campa- 
gna, il mio (si signore, il mio) sara oltimo per chi vuol sapere che 
ora e nella noslra eilta. E son certo che di queslo vorranno scrvirsi 
tutte le belle donnę, che restate in casa senza quello del marito, 
debbono ad ogni istante importunare i vicini per sapere che ora e, e 
stanno colle orecchie tese ad ascoltare i tocchi delle vicine campane.

Fraltanto debbo confessare che la mia invenzione ha meslieri ancora 
di molli miglioramenli. Ma che? Dovro aspettare che altri men rubi 
il primo onore? Coraggio 1 Affronliamo la critica, e ai posteri V arduo 
pensiero di compir l’opera.

AU’ alba la cantilena del venditor di acquavite vi mostrera il crepu- 
scolo maltulino.

Le caldallesse e le succiuole, e il venditore dei pani di granone col- 
l’ uva passa, vi faranno certi che son le 6 , e dali’ esclamazione di que- 
st’ ultimo sentirete ricordarvi quella gran verita, che lullo passa.

II latte quaglialo, le piccole ricottine , le vacche , le capre , vi fa
ranno accorti che le 7 son sonatę.

La carne, gli erbaggi da minestra, le ricolme ceste di frutta, vi accer* 
teranno delle 8 .

Le belle venditrici di uova non girano prima delle 9.
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Alle 10 sentirele la rauca voce del marinaio che da Porlici vi porta 
il burro di Sorrento.

Alle 11 quella del venditore delle ricotte di Castellammare fabbricate 
nella stessa nostra citta.

Alle 12 come nell’orologio bolanico tutti i (iori si aprono cosi del 
pari nel nostro tutti i venditori gridano a piena gola e a tulta possa per 
vendere i ritnasugli delle loro mercanzie. Da quest’ ora in poi i veri pa
dli di famiglia e le donnę buone massaie fanno le loro spese, e i riven- 
duglioli aggiungono la voce scampolo alla cantilena eon cui bandiscono 
i comestibili.

AU’ una potete comprare i ravanelli e le radici.
Alle 2 le castagne cotte al forno e le caldarroste o bruciale.
Alle 3 di State comincia a girar l’acqua sulfurea, ed alcuni frutti di 

marę che pel loro vil prezzo debbono farsi vedere per esser venduti, o 
per esser cari compariscono solo alle mense di coloro che mangiano in 
quesl’ ora.

Vi accorgerete che sono le 4 , le 5 o le 6 , dali’ uscir di bel nuovo 
delle vaccbe, dal rientrar che fanno nelle stalle, dali’ apparire improv- 
viso de’ vispi ragazzetti che vendono franfellicchi, dalia voce monotona 
del venditore di zeppole che vuol vender le fredde per friggere le altre, 
dalia femminina intonazione delle venditrici dinocciuole, ceci e semi di 
zucca infornati. Questa parte dell’ orologio, cangiabile a seconda della 
stagione, merita maggiore studio e ponderazione.

Nelle ore della sera sentirete dapprima i pescivendoli ambulanti , e 
dopo i venditori di olive, di lupini, e di uova cotte, e piu tardi il casta- 
gnaio di bel nuovo, e quando e mai tempo i gamberelli. Infino a che al 
tocco della mezzanotle, come in quell’ ora nell’orologio botanico tutti i 
flori si chiudono e sembra che la natura intera si riposi , cosi nell’ oro
logio delle cantilene udirete, cioe non udirete nulla, perche tutti i ven- 
ditori tacciono e vanno adormire; e solo in lontananza sulle ali del vento 
udirete giungervi alle orecchie il suono eguale e prolungato delle cam- 
pane per un buon quarto d’ora, perocche lutte suonano la mezzanotle 
in un tempo diverso, specialmente San Martino ed il Carmine. Felice 
notte.

EMMANUELE ROCCO
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r R E I .T M I^ A R I  —  IDEE G E A E R A I,! — I jKTDOLE —  A B  T I  CAVAX,X,EBESGHE — 
GITTOGHI —  C A C G IA T O R I O SACCU E A R X  —  BEDDE A R T I  —  T E 8 T 1 B E  — I  
GtTARDIE DEK. COBEO — EIGCODŁI M E 8 T IE B I  — M E S T IE B I— GOSTCHItTSIOSfE.

e/tTy ćro laglione (che suona il gamin de’francesi, sebbene que-

f /^V~xSt’ultimo paia il guaglione alcjuanto piu incivilito) e una 
s. /fu /di quelle voci lecniche del noslro dialelto, espressive e 
] ] 'w^Krotonde, Ic quali non trovando equivalente nel sermonc 
I j~X/u/toscano rimaner dEbbono nella nativa sonorila.— In 
*  1/jKfatti un fanciullo , un ragazzo, un garzoncello o quale 

altra si voglia somigliante voce varra per awentura il 
nostro guaglione?

Parleremo dunque proprio del guaglione com’ e conosciulo tra noi, 
in nuta la pienezza ed energia delhespressione.

I* r c lim in a r i.  La storia del guaglione e assai importante, non 
men che curiosa e minuta nei suoi particolari, sicclie, noi, comunque a 
prima giuuta possa sembrar lungo il nostro lavoro, non allro reputiamo 
avcr fatto se non abbozzar la materia; perocche le mille formę di queslo 
Proteo, le svariate condizioni e situazioni, i lati diversi onde pub riguar- 
darsi darebbero esca a sempre novelle considerazioni.

Eppure il guaglione nella mente de’ piu non e che una puerilila,

1 S i  o s s e r v i  V a n o m a l i a  i n e v i t a b i l e  d i  q u e s t a  v o c e  c h e  a l  s i n g o l a r e  fa  i l  gua- 
glione c d  al  p l u r a l e  i guagliune a  c a g i o n e  d e l t a  p r o n u n z i a .

I. 37
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290 1 GUAGLIUNE

lin’ idea da nulla, una quisquilia; un guaglionc non e che un ragazzac- 
cio, cui si pub impunemente tirare un calcio o una guanciata, al quale, 
conlro ogni dritto, grida il gentiluomo— Toglilidi la; sgombrami lastra- 
da, che io debbo passare. — Se altri commelta azione che abbia dcl 
puerile, tosto gli si grida « E che slammo mmiezo a li guagliune? 1

Povero guaglione! Ma diciamo piuttosto: poveri sciocchi i cjuali non 
sanno che sia un guaglione!

Mtiee g e n e r a l i .  Del guaglione pub dirsi veramente che ogni luo- 
go e patria. Trovate il guaglione ad ogni strada, ad ogni vico!o, ad ogni 
chiasso, ad ogni angolo; sdraiato sulle spiagge, su pe’ gradini delle 
chiese; per le bcttole, per le canoYe; alPingresso delle bottcghe da caf- 
fe, degli spacci di tabacchi cc. ec. Ad ogni pie sospiuto, iufine, ad ogni 
momento v’imbalterete ncl guaglione.

Se avete alcuna cosa a trasportare lroverete pronto il guaglione in 
vostro servigio; se discendete di vettura all’ ingresso d’ una locanda, 
udrete subito la voce— Signó u guaglione — e se non 1’ascoltate, il 
guaglione vi corre appresso tanto che o dobbiatc delPopera di lui av- 
valervi o bastonarlo. Se dopo il caminino ctcreo d’un vagonc vi trovate 
ad una slazione, imbrogliatissimi fra unMncredibile lempesta di gridi e 
di peslatc c la vostra sacca da Yiaggio, non manca d’accompagnarvi una 
Yoce slridula e persecutrice— Signb vulite u guaglione? — Signo, Si- 
gnb — {\inclie non abbia 1’ officioso Mentore cacciafo voi c la sacca in 
una di cpielle bolge ambulanti da nolo che qui chiamano ciltadine.

Se v’incontra d’andare a zonzo per rintracciare una casa, una botte- 
ga, un magazzino, un sito qualunque, eccoYi nel guaglione duce e sen- 
sale. Per qualunque senigio momentaneo, in qualunque tenq)0 o sta- 
gionc, in qualunque ora del giorno, quando tutto manchi, egli e im- 
possibile che manchi il guaglione.

INe Yedrele in crocchi o alla spicciolata, in marę e in terra-, ne’campi 
ed in citla — una Yoce slridula inevitabile di guaglione vi gridera dal— 
1’ allo della predella d’una citladina; altre sorgeranno fra una numerosa 
coorle di asini che vi barrano il passo, invitandovi a forza a montare 
quelle liobili bestie; una terza fa un baccano per cento proclamando a 1

1 E che siamo in mezzo ai guagliune?—e  q u i  v a l e  fanciullo.
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I GUAGLIUNE 291

lutla gola dal fondo di una bottcga da lotto tre numori che dovranno 
venir estratti indubilatamente il sabato prossinio.

Ogni professione, ogni arte, ogni mestiere, ba bisogno del guaglio- 
ne: in somma se e vero che 1’ altmta sia parte fondamentale del coni- 
mercio, il guaglione merita certo una gloria principale in cio. Che co- 
sa varrebbe avere un fondaco, un magazzino, un negozio, una farma- 
cia, una industria qualunque senza guaglione? Sarebbe come volonla 
senza mezzi, corpo senza sangue, danaro senza circolazione.

E cosi pure ha bisogno del guaglione ogni eta, ogni sesso, ogni con- 
dizione. Awalgonsene il farmacista, 1’ awocalo, il notaio, 1’ archiletto, 
il tipografo, 1’aromatario. Chiedono i suoi offici il musicante, il colono, 
il negoziante, il rigattiere, la crcstaia, l’avo, il padre, il ligliuolo di f'a- 
miglia, la giovane, la vecchia, la nubile, la maritata. Tutti lo vogliono, 
tutti lo cercano, e queslo Figaro, svelto e leggiero eonie uno scoialto- 
lo va su e giu, sempre nello stesso abito uniforme, impassihile a’ nem- 
bi ed alle procelle. Non fa verun mestiere e li fa tutti, e qui ricava un 
grano, altrove tre, altrove cinque; in una parte un pezzo di pane, al- 
trove di frutla-, quinci un biccbier di vino, quindi una colezione, quan- 
do il negozio e a suo pro, cd in cambio, (juando non fa suo conto, qui 
una guanciala, li quattro piccbiate, in un luogo e salutato eon un cal- 
cio, in allro eon una stiratina di oreccbie, ma il guaglione non e pero 
scoraggiato  ̂ e’ sa bene che le son fasi inevitabili del commercio, e d’al- 
tra parte non ignora

Che fortuna quaggiu varia a vicenda
Mandandoci veniure or triste, or buone.

In questi sensi generali suona il guaglione, eonie dicemmo, il Figaro 
del popolo, il Mercurio (perdonate la voce) degli affari. In questi sensi 
generali suona lo scalino che immediatamente precede il lazzaronismo, 
e qual posto tenga il lazzaronismo nelle nostre cose e ve’l narrano le 
storie e da ben miglior penna vi sara in quesle medesime pagine csposlo.

IntMoMe. 11 guaglione e vivaee, spensicrato, allegro, com’e proprio 
lTiomo del popolo napolitano; vispo, risoluto e mordace, si che non e 
prudente 1’offendere o pungere il guaglione, cb’e’ sa ben render pan 
per focaccia-, non mai difeltando di tali niolti pronti, ed argule rispo-
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2 9 2 I GUAGLIUNE

ste da disgradarne un Giovenale. Tuttavia in far cid e assai caulo

S a g g i o  g u e r r i e r o  a n t i c o  
M a i  n o n  f o r i s c e  i n  f r e t t a ,
E s a m i n a  ii  n e m i c o ,
11 suo Yantaggio aspetta.

e come il saggio guerriero antico egli esamina prima il suo awersario. 
Laddore gli paia che costui possa picchiarlo, ta!voIta porta in pace Pin- 
giuria

E  g i ’ i m p e t i  d e l l M r a  
C a u t o  f r e n a n d o  \a  

•

tahaltra contiensi momentaneamcnte innanzi a lui, ma se giugne a d i- 
scoslarsi per modo da non aver piu a temerne, prorompe in invettive e 
sarcasmi. Laddove poi gli paia di poter sostenere 1’ agonę a pie fermo, 
1’assalisce risolutamente eon 1’arme della piu ridicola ironia da cui tra- 
luce henanche il piu profondo disprezzo. Ed eccone qualche esempio.

Mentre uno straniero, hen formato ed ai tan te della persona dalia 
lunga barba e folii mustacchi, passeggia, un gruppo di due o tre monelli 
che si trastullano, awiticchiandosi tra loro, gli vien tra i piedi e gli 
barra il cammino. L’uomo dalia lunga barba, eon un leggicro colpo 
della sua canna disperde e mette in fuga la sollazzevole sociela, ma i 
guagliune non cosi a tut te gambę han fatto una diecina di passi, e ve- 
donsi allo schermo della canna falale, volgendosi alTuomo gridano— Vi 
quant’e brutto! Me parę nu zimmaro *.

E se 1’altro, udendo cib, yolesse loro correr dietro, sarebbe inutilc, 
che l’inseguire un guaglione fuggente e il medesimo che voler correr 
dietro ad una lepre.

Una donnicciuola vestita a lesta e urtala nel passarc da un guaglio
ne. Ella si volta e lo minaccia, sia eon parole, sia eon atti. U guaglione 
si discosta immediatamente, descrivendo quasi una parabola, e d’ un 
salto poi facendole di berrelto, eon una serieta affallo caratteristica e 
nel tuono della piu curiosa ironia le dice:—Scusate accellenzia1 v'aves- 
semo spurcata a piscigrazia 1 2.

1 V e d i  n u a n t o  e b r u t t o .  M i  s e m b r a  u n  c a p r o n e .
2 S c u s a t e  e c c e l l e n z a ,  vi a y e s s i m o  b r u l t a t o  il g u a r d i n f a n t e .
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I GUAGrLIUNE m
E guai poi se uno pseudo beliirabuslo, una gretta parodia di parigino, 

spingendo lungi il guaglione volesse imporgli di scostarsi; che costui 
subitamente gli risponde cou un grosso vernacchio 4, arme difcnsiva ed 
offensiva del nostro popolo.

E questo che (licem mo del guaglione va detto in generale deH’uomo 
del popolo e piu propriamente del lazzarone; sicche oggimai e pro- 
verbiale 1’ argutezza e prontezza delle coslui risposte e forma uno de’ ti- 
toli principali alla celebrita del lazzarone napolitano.

E chi potrebbe noverare tutte le diavolerie e monellerie del guaglio
ne? Vi sono le ąuarantore od altra solennila che si festeggi in qualche 
chiesa; ecco il guaglione a lare schiamazzo c baldoria, a sparare i ma- 
schi (mortalelti) 1 2, ad accompagnare eon urli fischi e schiamazzi lo 
slrepito solito a farsi de’fuocbi artifiziati, le bandę musicali, le lumina- 
rie e tutt’ allro che ba luogo in somiglianli ricorrenze. A goder di pub- 
blico spetlacolo, di spleudide esequie o corteo o processioni o allro che 
passi per le piazze, vedrele i guagliunc come destri marini, a cenlo, a 
mille, pestandosi, pigiandosi, gridando e facendo uno schiamazzo cl’in- 
ferno rampicarsi su pe’cornicioni, su pekelli eon una rapidita ed agi- 
lila da stupire, e quivi collocarsi, owero a cavalcioni su travi, o su 
ponti; e lino sulle barre di ferro che reggono i fanali. Vedrete il gua- 
glione montare rapidamente addietro alle carrozze e rimanervi finclie 
awedutosene l’austero cocchiere di quivi non lo discacci eon lo scudi- 
scio, del qualc per allro sa cosi bene schernirsi che assai di rado ne 
vien collo.

Passa in carrozza una sposa (intendiamo quelle del volgo) per le amc-

1 V .  l ’ A r t . — 1 Cocchieri.
2 A  c j u e s l o  p r o p o s i t o  il  Canonico Jorio, d o t t i s s i m o  s c r i l l o r e  e d  a c c U r a t i s s i m o  

d e l l e  e o s e  n o s i r e ,  fa r i c o r d a r e  c o m e  l a  n o s i r a  N a p o l i  a b b i a  e o n  f e d e l t a  c o n s e r -  - 
v a l o  m o l l i  u s i ,  m e m o r i e ,  c o s t u m i  e f i n a n c h e  e r r o r i  d e l l ’ a n t i c l i i t a ,  o n d ’ e  f i g l i u o -  
l a , e d  a !  p r o p o s i t o  t r a s c r i v i a m o  l e  s t ie  p a r o l e :  « Si  g r i d a  t a n t o  d a  a l c u n i  c o n -
» t r o  il  f r e q u e n t i s s i m o  u s o  d e g l i  s p a r i  c h e  i N a p o l i t a n i  f a n n o  n e l l e  d i v o l e  f u n z i o -  
» n i ,  e  v i  e c l i i  s i  a r r a b b i a  a l  v c d e r l i  c o s i  t r a s p o r t a t i  p e l  c h i a s s o  d e ’ c o l p i  d a f u o c o ;
»  m a  c o s t o r o  d o v r e b b e r o  r i c o r d a r s i  q u a l e  r e l i g i o s a  i d e a  s i  a t t a c c a v a  al  f a o c o ,  a i  
»  f i o r i  e d  a l l ’ a c q u a  d a l P a n t i c h i t a  e l a  p i u  r e m o t a .  Q u e s t e  e d  a l l t  e i d e e  a r c h e o l o g i c h e  
»  g i a  a c c e n n a t e  d a  q u a l c h e  a u t o r e ,  n o n  c h e  q o e l l e  r i g u a r d a n l i  g l i  u s i  p o l i t i c i  e 
»  m o r a l i  d i  u n  p o p o l o  n e ’ s u o i  e s t e r n i  a tt i  r e l i g i o s i  p o l r e b b e r o  e s s e r e  u n  r i c c o a r -  
»  g o m e n t o  d i  p r o f o n d e  r i c e r c h e  » .  N o i  p e r  a l t r o ,  a m m i r a n d o  le  s a g g e  e o n s i d e r a -
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294 I GUAGLIUNE

ne strade dcl Mercalo, del Pendino o della Vicaria recchia •, clii 1’accom- 
pagna col solito fragoroso epitalamio

D'allucche de vernacchie e de sescate 

se non il guciglione?
E clii sapra esprimere lin dove ginnga quest’inno se p. e. głi sposi 

sieno un vecchio cadente ed una fanciulla, o viceversaP 1
Nel carnevale i guagliune si pestano, si pingono, si piccliiano, si 

amiflario, si dan pugna e sergozzoni sonori ad oggetto di raccogliere i 
confetli che in quell’epoca soglionsi (o solevansi) lanciare dalie line- 
stre o da qualche cocchio di maschere (non di rado di farina o di gesso) 
tal fiata lino a restar vittime della loro ingordigia, schiacciati misera- 
niente sotto ąualche ruota*, e ció mostra di quanta piccola esca abbiso- 
gni la cupidigia del popolaccio !

11 giorno di Pasqua vanno attorno per procacciarsi il casatiello, spe- 
cie di torta eon uova, immancabile al rito della solennita.

Nel di d’Ognissanti eon la piii assidua e litla insistenza vanno at
torno per le strade, ed anebe vengon su piccbiando alle case, eon una 
cassetta 2 raccogliendo, come dicono i muorle (i morti) cioe qualche 
monetuccia ebe suol darsi qui come regalia in commemorazione del 
giorno dei morti, ebe segue immedialamente Ognissanli ; e van corren- 
do dietro le persone nelle quali si awengono — Sigmiń i muorle— I 
muorle, signu . . .

E il guaglione il martirio piii accanito di tulte le belle, e piu delle 
brutte awenluriere o fasservizi$ de’ pacchiani (villici) degli stranieri che 
melton piede nella capilale; egli e che, contraflacendosi in mille gui-

z i o n i  d e l l o  s c r i t t o r e  J e s i d e r e r e m m o  c h e  la  v e n e r a n d a  a n l i c l i i l t i  f o s s e  s e g u i t a  n e l l e  
b u o n e  u s a n z e  s o l t a n t o  e n o n  in  q u e s t a  c o s i  i n s u l s a  e d a n n o s a .  E d  in f a l t o  a p p o s i l e  
o r d i n a n z e  d i  P o l i z i a  p r o i b i s c o n o  c o t a l  f a l t a  d i  f u o c h i ,  v i s l i  i d i s a s t r i  r e p l i c a t a -  
m e n t e  p e r  e s s i  a w e n u t i .

1 V .  1’ a r l .  d e l l a  Lavandaia.
2 D i  c a r l a  p e s l a ,  d i p i n t a  g i a l l a ,  r o s s a ,  v e r d e  o  d ' a l l r o  c o l o r e ,  e  s o p r a  i r a p i a -  

s t r i c c i a t i v i  a g u a z z o  e d  a l l a  p e g g i o  f i o r i ,  r a b e s c h i ,  o s s a  d i  s c l i e l e l r i  in  c r o c e ;  t e -  
s c b i e t l i .  E s s a  e  b u c a l a  a l  d i  s o p r a ,  e r e n d e  s o m i g l i a n z a  di  c e p p o .  V e  n ’ h a  p o i  a  
f o r m a  di  b o r s e l t a  d i  c o l o r  n e r o ,  p i n t e v i  a ’ d u e  l a l i  i m m a g i n e t t e .
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se, imita il bellimbuslo, il leguleio, il professore, ad oggello di destar 
le lisa 'i-, che alUoccorrenza sa figurarti lo storpio, il cieco, Io sciatico 
per deslramenle cavarti il quattrino •, che compie col consueto accom- 
pagnamento di rernacchi tutte le piu grandiose scene che si rappreseu- 
tano sulle bagatlelle 2.

E per terminarla, ovunquesia schiamazzo e allegria cotn’asscnel cen
tro della sua mota vedrete il guaglione : in tutti i fescenniui napolilani, 
in tutte le allegre brigate popolari fa il baccano principale, ed e il teni- 
tore del campo.

L’espressione del guaglione e sempre aggiustata e prohunziata, non 
men che enfatica. La tavola XIII della Mimica del canonico de Jorio —
1 Forestieri in liaia — ci da un esempio di cib. Egli parła de’ forestieri 
trasferitisi a vedere quelle antichita. « La donna col libro a Ha mano 
» cavalca un ciuco ; forsę perche il solo che vi si e potuto avcrc. Un 
» ragazzo le si awicina e le domanda qualche cosa (come fanno tutti in 
» quei conlorni) ed ella generosamente gli dii una moneta d’argento. 11 
» poverctto vedendosi arricchito in un istante, tripudia per la gioia, ri- 
» toina soYente a guardare la bianca moneta •, cosa un poco rara per luî
» si abbandona alUallegria, e sallando alza la destra verso le tempie, 
» oscillandola eon gran vivacita, ne cessa di gridare nelTatlo che va via 
» tutto contenlo. — Uh! bene mio! —• (Oh me felice ! 1) La generosa 
» eslera lo guarda, e non senza qualche sorpresa ne gode. »

Curioso e il vedere il guaglione sdegnato: la sua ira gli sowerte tal— 
volta per siflatto modo la ragione ch’ e’ profferisce le strambezze piu ri- 
dicole del mondo. Io mi trovai spettatore d’un oltraggio fattoda un gua
glione ad un altro, cui quesli rispose, facendo un orribile miscuglio di 
sesso e di generazioni — Pe Wanca de mammata. Mo le chiavo nupu- 
nio nfaccia a ssoreta! 3. —  Vi cerchi la logica chi puo.

1 I n  t e m p o  d i  c a r n e v a l e ,  y e s t i t i  a  m o d o  d i  p r o f e s s o r i  d i  l e g g e  o  n o t a i ,  e  r i u -  
n i i i  i n  s o l l a 7 z e v o l i  b r i g a t e ,  i c o s i d e t t i  D. Nicola  s e p p e r o  d e s t a r e  l e  p i u  a l t e  l i s a ,  
e  m a n t e n e r e  il  b a c c a n o  1’ a l l e g r i a  e  il t r i p u d i o  g e n e r a l e ,  f a c e n d o s i  d i  s f i d e  l ’ u n o  
c o n t r o  T a l t r o ,  n e l l e  q  u a 1 i s f o g g i a v a n o  di  a c u m e  e d i  m o t t i  a r g u t i  e g r a z i o s i  o  m e 
d i a n i e  u n a  s e r i e  di  f i l a s t r o c c b e  c h e  i n f \ l z a v a n o  f i n g e n d o  d i  l e g g e r e  p .  e .  c e r t i  c a -  
p i t o l i  m a t r i m o n i a l i  s p r o p o s i l a t i , o  il  t e s l a m e n t o  d i  c a r n e v a l e  o  s i m i l i .  O r a  p o s s i a m  
d i r e  c h e  n o n  s e  n e  v e d o n o  q u a s i  p i u ,  o  t a l u n o  p r o p r i o  s f i a t a t o  !

2 V .  P a r t .
3 P e r  P a n c a  d i  t u a  m ą d r e .  O r a  ti  d o  u n  p u g n o  in  f a c c i a  a t u a  s o r e l l a .
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E per avere una idea anche piu cliiara della vivacita c gaiezza dcl 
guaglione che e in altro nome il piccolo uomo del popolo fa d’uopo ve- 
derli nelle belle giornale, allorche fa caldo, e cosi pure nelle belle sere 
della stale, a guisa di pesci che guizzino, lanciarsi a tre e a cinque, a 
sei, a capo in giu nelle onde, tenendosi l’un sulbaltro come nelle pira- 
midi di cui or ora diremo, e poi tornare al lido, e poi rituffarsi facendo 
scbianiazzo e baccano. Sul lido han lasciato sparpagliati quinci c quindi 
in tanti piccoli mucchi i loro cenci, a ragione del va!ore della proprieta 
abbastanza guarenlili da furtivi attentati, e se volcte conoscere qua!i sie- 
no le lenzuola onde si astergono, sono il caldo della stagione, e 1’arena 
del lido per la quale si Yoltolano fintanto che non sieno hen bene.a- 
sciugati.

Aucor piii graziosa scena e quella che succede alla banchina della 
noslra villa reale, bella romantica e pittoresca in qualsivoglia stagione. 
Dal lido si tuffano in marę i giiagliune, e di la ai passeggianli in molto 
numero accolti a godere del sito e dello spettacolo delizioso delbameno 
e vasto orizzonte, la sera allegrato vieppiii da mille fiaccole di barche 
pescherecce, che brillano quinci e quindi disperse su per la placida e 
cerulea superficie del gollb, come Stelle pel firmamento, beta brigata di 
garzoncelli richiedono che sia loro gittata nelle onde una moneta per 
raccoglierla eon la bocca e ricondurla sopra, — e gridano Signo menale 
u rd... Signo, menale u piezzo ca lo pigliammo cu la vocca — E que- 
sta scena che ognora si rinnovella e sempre sorgente di nuova allegria; 
i Napolitani stessi ne godono, e molto piu gli stranieri, onde quei mo- 
uelli giungono spesso a carpire anche monete d argento.

E quantunque, sieno piu Yolte scacciati dalia sentinella cola desti— 
nata (non essendo lecito presso un real sito colal fatta di sollazzo, anche 
perche olfende il pubblico coslume) i giiagliune colgono il momento in 
cui non veggonsi osservati e ritornano, e ricacciati ritornano ancora, 
ma eon tal piglio d’innocente furheria da far dire, OYe mi si Yolesse 
perdonare 1’espressione, che la grazia e la festiYita del napolilano fa 
spuntare il sorriso fin sulle labbra venerande ed austere della legge.

A r t i  e n v a l t e r e s c h e . Gli esercizi ginnici onde son celebri i po- 
poli deirantichila meritano benanche un posto nella storia de’ giiagliune 
non men che in quella de’ lazzaroni napolitani e ne fa testimonio una spe-
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cie di arii cavalleresche (sui generis) in cui molto sono versati. Infatli lan- 
to quelli ąuanto questi conoscono Tarte di trar pietre eon una destrezza 
si aramirabile da far clie anche noi vantar possiamo i nostri pelrazzianli 
come altra volta i Romani i loro frombolłeri, e narrasi alcuno di loro 
esser giunto talliata Tino a confjccare i cliiodi nel muro morce una pie
tra scagliata a certa distanza.

Le sfide o pctriale che anni indietro vedevansi in molte piazze della 
capitale formano anche un argomento di tale celehrita, che noi per al- 
tro non ci sentiam nulla disposti a commendare, imperocche non sia 
dillicilc ad intendere ąuanto henelicio umanitario arrecar polesse cotal 
razza di escrcizi  ̂ ed in ispecie ąueste pctriale che non di rado furono 
produltrici di funeslissime conseguenze. Lc petriale pertanto venivano 
csercilate propriamentc da’ lazzaroni: aląuanti piccoii guagliune vi 
avcan parte bensi, ma nella ąualita di semplici araldi  ̂ laonde non es- 
sendo ąuesto il luogo di tenerne piu ollrc proposito basli il cenno fat- 
tone.

€iiu ocłti. Agi i csercizi del corpo debbe toner diclro la relazionc dci 
giuochi da’ guagliune, imperciocche come in ąuelli ammirammo la vi- 
goria c la destrezza del corpo, in ąuesli (almeno ne’ piu) ammireremo la 
perspicacia c la intelligenza. Ma come essi son mille, ollrc alTcsserc im- 
possibile che alcun non ne sfugga, annoicrcmmo inyano il leltorecon un 
elenco inlerminabile •, che peró ne citeremo aląuanti eon ąuella chiarezza 
che potremo maggiorc; tali essendovene che vano sarebbe voler dcscri- 
vere e solo possono comprendersi vedcndosi.

Capo o croce — Questo giuoco e lo stesso di ąuello che i Romani dicc- 
vano caput aut navis e che giuocavano ąuei fanciulli bultando in aria una 
moneta impronlala da una parte eon la lesla di Giano e dalTaltra eon 
una nave i . Prima di geltarc la moneta, Tun dci giuocatori diceva capo 
o pur nave? Era vincitore ąuando usciva ąuel che avea detto.

« In uno de’ romanzi di Gualtiero Scott 2 trovasi falta menzione di 
» ąuesto giuoco col nome di King or croiune (re o corona). I Fioren-

1 Ais ita fuisse signatum hodieąue intelligitur in aleae lusu, cum pueri dena- 
rios in sublime jactantes Capita aut Navjm lusu teste vetustatis exclamant. Aula .

2 L e  p e r e g r i n e  n o t i z i e  c h e  q u i  a p p r e s s o  v e n i a m o  c o n t r a s s e g n a n d o  e o n  v i r g o l e  
t r a g g i a m o  d a  u n  a r t i c o l o  g i a  p u b b l i c a l o  d e l  c l i .  s i g n o r  E m m a n u e l e  R o c c o .

I. 38

http://rcin.org.pl



2 9 8 I GUAGLIUNE

» lini il chiamano palle c santi, nome derivato dalie cinque palle, im- 
» presa della casa Medici, che veggonsi nel rovescio de’ quaUrini, men- 
» tre nel ritlo sta 1’effigie dcl Santo protetlore, S. Giovanni Battisla. 
» Cosi in Roma chiamasi Sanii e Cappelletlo perche nel rovcscio dci 
» baiocchi vedonsi le sacre chiavi sormontate da un cappello, eaYene- 
» zia dicesi tesla o madona dalia effigie della Vergine che vedesi in ta- 
» lunę monete.

» Ma generalmente e prevalsa la denominazione della croce dala al 
» rovescio delle monete, sia che realmente vi fosse la croce (come nei 
» nostri trecalli, onde il modo di dire non aver manco la croce del trc- 
») calli sia che per croce s’intendesse le armi del sovrano). Quindi gli 
» Spagnuoli dissero questo giuoco a crux o cara ed i Francesi a croix 
» ou pile.

» Dopo Walter Scott fece menzione di giuoco si falto Yictor Hugo nel- 
» la Lucrezia Borgia— Voięi un ducas. Jouons d croix ou pile d qui de 
» 1 10 US deux aura Vhomme — E poi menlre l’uno de’ due personaggi che 
» sono in iscena grida pile 1’altro esclama cesl face il che parelo stesso.

» Anche in Ispagna il giuoco e di antica dala 5 imperciocche oltre al 
» nome sopra indicato avca 1’altro a Caslilla o Leon che dee aver avuto 
» origine quando riunitisi i regni di Leone e di Castiglia i caslelli ed i 
)> leoni furono posli per sostegni alle armi de’ re di Spagna ».

Lu paro— (Giuoco del pari). Si giuoca da due, ed in questo modo. Fau
no una grandę fossa a terra. Stabiliscono poi un punlo dal quale si deve 
giocare ed il danaro che si vuol giocare. Poscia l’un de’ due, chiuse nella 
destra otlo palline di legno, che ordina in senso orizzonlale, domanda 
all’altro se vuole parę o spare (pari o dispari) il qualc risponde secon- 
do gli piaccia. P. e. risponde : voglio pari, e 1’altro : ed io dispari. Al- 
lora colui che ha le palline le gilta dal luogo designato verso la fossa. Se 
nella fossa Ya a cadere un numero pari di palline vince colui che ha delto 
pari, se dispari colui che ha detto dispari.

Parę o spare — (Pari o calfo). La differenza tra questo giuoco e il pre- 
cedente, cui del resto e affalto consimile, consiste in c ió : che invece di 
giltare le palline, i giuocatori distendono uno o piii diii della destra, poi 
numerando, precisamente come nel farę al tocco. Sommano poi il nume
ro di tutte le dita distese: se ne risulta un numero pari vince colui che a 
detto pari: e viceversa.
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Questo giuoco era conosciuto anclie da’ Greci e da’ Romani, clic dice— 
vano Ludere par impar.

La ripa— (quasi riva o solco). Questo giuoco si fa da molle persono, 
ciascuna contribuendo un dato numero di noci, le qua!i vengono con- 
liccate ritte nel suolo, l’una dopo l’altra, circondale e quasi murale di 
terreno, che peró \iene a forrnare una specie di lelto o strato. Poi 
ciascun de’ giuocatori, per ordine, dal luogo gia dapprincipio designato 
tira contro esse una noce, e quella o quelle guadagna che colpisce c fa 
cadere al di la della ripa o solco di terreno sul quale erano disposte.

Tm  noce e lu  rano — (La noce e il grano). L’un de’ giuocatori mette una 
noce a lerra, eon sopravi un grano, e ciascun degli altri, per ordine, 
gilta la sua noce contro quella: colui che colpisce guadagna la noce col 
grano, ed ha il dritto di metlere egli alla sua volla la noce a terra col 
grano, e farvi tirar contro dagli altri. Ed il primato di questo dritto e 
ambito specialrnente, perche tino a quando non si colpisca, (utte le noci 
gittate (che debbono rimanere a terra) vanno a beneficio di colui che 
pose la noce col grano-, sicche il paladino che primo piantó la suaban- 
diera, col rischio d’un grano, awentura di guadagnar mollissime noci.

Le ccaslella — (Le caslella). Si giuoca da pin ed e simile al preceden- 
te, se non che, invece delle noci, contribuisce ciascun giuocatore quatlro 
nocciuole, le quali si dispongono, tre a terra ed una sopra queste tre, 
di guisa che forinano lanti gruppetti, che nel tecnicismo delParte chia- 
niansi caslella, e che dispongonsi in linea orizzontale, 1’ uno accosto 
alPallro. Ciascuno de’ giuocatori poscia, per ordine, tira contro queste 
caslella una nocciuola, scelta sempre tra le piii grosse e detta pallone. 
Quante caslella colpisce e disfa tanie ne guadagna. Molti altri giuochi 
si fauno eon le nocciuole, come a senglieliello che si fa gittandone una 
manata sopra una tavola, od altro, che dicesi il campo, e poi eercando 
eon un buffelto di awicinare 1’una nocciuola albaltra: alla fossa, git- 
tando in una fossetta una manata di nocciuole, nel qual giuoco vince 
quegli che lulte le fa entrare nella fossetta ec. ec. ma questo delle ca
slella e il piii usuale. Alle nocciuole sogliono i guagliune giocare piii 
spesso ne’ rnesi d’inverno, in ispecie ne’ giorni natalizi. II giuoco del- 
1’oca e poi alfallo proprio di questi giorni.

V oca —  Ecco la delinizione del giuoco delPoca tal quale e registrata 
nel gran vocabolario italiano — « Sorta di giuoco che si fa eon due dadi
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» sopra lina tavola dipinta in 65 case in giro a spirale-, in alcuna delle 
» cjuali vi sono dipinte alcune figurę come Ponte, Oca, Osteria, Pozzo, 
» Laberinlo, Prigione, Morle. Fassi eon diverse leggi e pagamenti, 
» come essendo trucciato di andar nel luogo di clii truccia •, andando 
» al 58 dov’e la Morle pagare e ricominciar da capo, e simili ».

Parę che questo giuoco abbia qualclie similitudinc eon quello clie i 
Romani cliiamavano de’ lali e tessere.

Rio — Giuocasi in questo modo. Pongonsi due noci disposle 1’ una 
orizzontalmenle a terra, e 1’altra si tien ritta su questa. Poscia ii giuo- 
catore percuole eon una pietra sulla noce collocata verticalmente, gri- 
dando ri-o. Se rompe la noce superiore che e la sua, allora e perditore, 
e guadagna se rompe la inferiore clie e delFawersario. Pero colui che a 
preferenza fa il giuoco, sia a ragion di sonę o di vincila , procaccia di 
por sempre solto la noce dclfaltro giuocatore, perche questa pin facil- 
mente pub rompersi.

Giuoco ćlella palla — II giuoco delia palla in generale o delle pallot- 
lole che voglia dirsi, e conosciulissimo, sicche ne verrem citando solo 
taluno speciale nelfarte guaglionesca.

Lu ccivo — (II cavo). Si giuoca da due. La partita ordinariamente va 6 , 
o ad 8 punti. Yien conticcalo a terra, mer.ee una punladi ferro, un ccr- 
chietto anche di ferro, munito di vari piccoli raggi detlo cavo ed anche 
arraie perche raie nel dialetto equivale a raggio. Ciascuno de’ giuoca- 
tori e prowedulo d’una strisciuola di legno piatto, che chiamasi paletla, 
e di una pallotlola di legno. Dal punlo stabilito il primo de’ giuocatori 
spinge la sua pallottola verso il cavo, e se ve la fa passare per entro gua
dagna un punlo. L’altro allora, ponendo la sua palla sulla paletta, la 
spinge, cereando o di awicinarsi al cavo pin del compagno, owero ur- 
lare eon la sua lacostui palla e far uscirla di sesto: nel primo caso que- 
gli che resta piu \icino al cavo guadagna un punto sulfaltro •, nel secon- 
do caso, cioe se l’un giuocatore arriva a spigner via la palla delfaltro 
fa due punti, il che dicesi cavoń • se poi non fa il cavorl che si e pro- 
posto, perde egli un punto. II vincitore ricomincia il giuoco, e cosi 
procedendo, colui che il primo raggiugne i punti stabiliti guadagna la 
partita ed il danaro messo al giuoco.

La fossa — Giuocasi da piii. Si formano a terra due fossette, l’una piu 
grandę, 1’altra piu piccola. Convenutosi poi del danaro da giuocarsi si da
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in deposilo aH’un de’ giuocatori, persona presja (sui generis,) c che go- 
de la piena fiducia di tutti i compagni •, spezie di giudice conciliatore, 
imparziale ed incorruttibile! Quello de’ giuocatori poscia che dal luogo 
stabilito tirando una palla di legno la fa fermare dentro la fossa piu 
grandę guadagna la sua rata, e dice lu mmio (il mio). Facendo poi ler- 
inarla nella fossa piccola guadagna tutto il danaro messo al giuoco, 
eccetto la rata del giuocatorę che ha fatto andare la sua palla nella fossa 
grandę, e dice mmieze (mezzo).

Lu norę —  (11 nove). Giuocasi da piu. Si formano a terra nove fosselte, 
disposte in ordine, cioe a tre a tre. 11 giuoco e simile al precedentc *, 
diflerisce solo in cib-, che qui se l’un de’ giuocatori giugne a far cadere 
la sua palla nella fossetta che e nel mezzo, guadagna a tutti, anche a 
coloro la cui palla fosse caduta in una delle altrc otto fossette.

Le ppaslore— (piastrelle). Le ppaslore non sono altro che pezzi di mat- 
tonc o ciotloli onde i guagliune fan diversi giuochi, e sovenle gli ado- 
prano in cambio della palla. E si awalgono anche di ąuelle pietruzze 
marinę che sono sidle spiagge, che chiamano vreccelle.

Masie, calenella e ppaslore —  (maltone, o forsę maeslro significando 
lu masie in dialelto il maeslro, quasi per dire mattone maeslro , cioe 
principale lici giuoco

E  s e  l e  f a n t a s i e  n o s t r e  s o n  b a s s e  
A  t a n i a  a l t e z z a  n o n  e  m a r a v i g l i a .

calenella e piastrdla). Si giuoca da piu. Ciascuno cle’ giuocatori conlri- 
huisce una data moneta. Ponsi un mattone ritto a terra, e questo e i! 
masie, e dietro ad esso tutte le monele messe dai giuocatori, i rjuali da 
un punlo stabilito tirano, l’un dopo 1’altro, contro il masie una pastora. 
Colui che colpisce il masie e lo manda lontano dalie monete guadagna 
quclle che sono piu yicine alla piastrella che ha gitlata, qua!ora awenga 
che tali monete restino piu da \icino alla piastrella che al masie; che se 
in (juella vece rimangono piu \icine al masie il giuocatorę nulla guada
gna. Ed il giuoco segue lin che non siasi guadagnato tutto il danaro che 
e dietro al masie.

Mazza e piruzo— (Mazza e piuolo). Si giuoca da piu ed a compagni. Ci 
adopreremo a descriyerlo alla meglio eon un esempio — Sieno quattro 
giuocatori. I due primi, cui yien la sorte, prendono il piuolo (pivuzo) che
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ha semprc il vantaggio. GH altri due hanno in mano le mazze. L’un dei 
giuocatori che ha il pivuzo cerca di piantarlo in una delle due fosse che 
si formano a terra : allora 1’altro che ha la mazza percuote rapidamente 
il piruzo e lo shalza quanto piu lontano gli e possihile. Quello che ha 
perduto il piruzo deve andare a raccoglierlo. In questa i due giuocatori 
che han le mazze corrono eon immensa rapidila dalTuno alTaltro fosso, 
numerando le volle che vanno e ritornano, lino a 10 ordinariamenle 
(e ció s’intende complessivamenle fra l’uno che va e 1’altro che viene.)

Devc allora riuscire al giuocatore che e andato a raccoglicre il pivuzo 
di colpire un altimo fra 1’andare e venire degli awersari e piantare di 
nuovo nella fossa il raccolto piruzo. In questo caso rimangono vincitori 
i due che avevano il piruzo; nel caso poi lor non riesca, gli altri due 
vincono e prendono il piruzo, rimanendo le mazze ai perditori.

Azzecca muro— (Awicinare al muro). Giuocasi da due o piu — Cia— 
senno de’ giuocatori dal luogo slahilito gilta verso il muro una moneta da 
tre o da cinque grana : quegli che piu fa awicinarla al muro guadagna.

Le piramidi — Togliamo alla Passeggicita per Napoli dcl signor Bi- 
dera la definizione di questo giuoco che anche verso i tempi eslivi so- 
glion farę i guagliune — « Otto de’ piu robusti cenciosi pongono un gi- 
» nocchio a terra, eotto altri ascesi ad un’abbandonata haracca d’acqua- 
» iuolo, vi si adattano di sopra, tenendosi mano a mano. Ecco si alza 
» la vacillante piramidę: gia si rassoda: gia si mette in moYimento rc- 
» golare eon grandę applauso e eon invidia di altri spettatori ragazzi. 
» II giuliYO gruppo degli otto prodi garzoncelli di sotlo cantano, ad ani- 
» marę i pericolanti compagni di sopra, e viceversa.

CORO DI SOTTO

» O guagliune che słate da coppa 
n Stateue attienłe a nun cade.

CORO Dl SOPRA

» O guagliune che stałe da sotto 
» Stateue forte a mantene.

TUTTI

» Pizzica ccd pizzica la 
» Pe ttutta Caserta arimni a passa
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» Lc donnę escono dai loro vasci (cioe stanze terrene) i ragazzi dai 
» balconi gettano fiori, i passeggianli si ferm ano ad ammirare: ma la 
» canzone cessa ad un tratto, una voce grida invano: ferma ferma! la 
» macchina tutta vacilla: si esquilibra, gia precipita, gia cade, cd ecco 
» la Yolante famiglia tulta in un fascio a terra. I canti si Yolgono in la- 
» menli, ed uno da la colpa alTaltro come alla perdita d’una battaglia ».

Lo strummolo — I guagliune distinguono lo slrummolo assolutamenle 
delto dalio slrummolo che chiamano a la romana nel modo stesso che 
il toscano idioma dislingue il paleo dalia Irotlola. II paleo, come ognun 
sa, e un giocolino di forma conica che si fa girare sulla punta medianie 
una sferza e corrispondc al turbo dei latini: questo i guagliune chia
mano strummolo a la romana. La trotlola e anclie di forma conica, ma 
eon un ferruzzo piramidale in cima, e si fa girare awolgendolo prima 
inlorno eon una cordicella e poscia gillandolo. Queslo i guagliune chia
mano slrummolo.

Vari giuochi fauno eon lo slrummolo (trotlola) ne’ quali tutti e ammi- 
reYole 1’agilita e destrezza onde lo giltano e raccolgono poscia senza 
turbare il suo molo di rotazione, tra 1’anulare ed il medio, passandolo 
cosi uella palma della mano L Questo giuoco e comunissimo e quasi 
per tutte le strade e spianate della capilale troveretc guagliune che lo 
giuocano.

A scarrcca rarrile— (A. scarica barili) il che fauno ponendosi l’uno a 
schiena curvata, ed un altro saltandogli addosso, dicendo questa canti- 
lcna — piri piri botla e scarrcca pallotla — piri piri piri e scarrcca var- 
rile — c passando eon rapidita immensa all’ altro lato; e poi un altro 
sopra un altro, e cosi via via. Onde il Yolgare adagio Farę a scarreca 
rarrile clie vuol dire addossare ad un altro un negozio per disbrigarnę 
se stesso.

Vanno anclie tra i giuochetti guaglioneschi quelli che fanno gittando 
in aria uno dopo 1’altro i fichi, e poi raccogliendoli itrbocca,e giungono 
a mangiarne molti e molli senza far caderne pur uno, e cosi degli acini 
d’uva, ovYero gittando alfaria a due a tre, a quattro e fmanco a sei 
arance 1’una dopo 1’altra, raccogliendole in mano, senza far caderne 
alcuna, e simili. 1

1 V e d i  l a  f i g u r a .
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C a c c ia to r i  o  sa c c u ia r i .  L’ ordine de’ guagliune , come ogni 
altro, ha la sua parte buona, c la cattiva j desso, come ogni ałlro, rende 
somiglianza di pianta che molti rami produca, de’quali l’uno verdee rigo- 
glioso rivela le magnilicenze della natura, 1’altro secco, stecchito, ed 
infecondo sulla pianta medesima inlristisce. Per simil modo una delle 
trisle ramificazioni dcl guaglione e quella de’ cacciatori o saccuiari c 
se facciam qui ragionc di cosiffatta spccialita, gli e principalmente afTm- 
che, per quanto e in noi, la nostra narrazione non presenli lacune o il 
meno che si puó, e piii di tutto affinche lo straniero che fu gik tra noi, 
ed oggi vi rilorna, possa osservar di leggieri quanto e come quesla spe- 
cie di guagliune sia scemata, la merce della indefessa vigilanza c delle 
soleni e prowide cure delle autorita del Governo.

La caccia adunque e il costoro esercizio prediletto, onde li addiman- 
diamo cacciatori. Yanno pertanto a tale esercizio senza veruno apparato 
da cacciatori ma in abito proprio consueto, ed a mani libere ; e gli uc- 
cclli cui tirano maestrevolmente sono i fazzoletti nelle saccocce dci 
passeggieri, onde il nome di saccuiari. Rilrovo de’ saccuiari sono tutti 
i luoghi o moltissimo affollali, o moltissimo solitari •, laonde in tutte le 
leslivita, in tutte le popolari adunanze o popolari spettacoli ove la genie 
allluisce-, dovunquc insomma possa avere il deslro di manovrare ivi 
troverete il sacculario. E la lor manovra e cosi spcdita e eon deslrczza 
tale che meglio che altro potreste addimandarla un giuoco di hossoletti 
o di magia egiziana. In efletti verun ahilissimo prestigiatore sa farvi 
si hen disparire la palla che tesle avevate soltocchio, come il gua
glione il lazzoletto che avevate in saccoccia. Menlre, quasi senza aw c- 
dervene, sieto trascinali da uria specie di fascino irresistibile a conlem- 
plarc estatici e trasecolali il fragoroso cartellone del teatro Sebclo 
pieno zeppo di assassini, di pugnali, di fiamme c camice inzuppate di 
sangue, il cacciatore vi ha gik alleggerito del vostro fazzolctto, e mi servo 
della voce alleggerito che nascc dalia frase napolitana arie leggia (arie 
leggiera) eon la quale sogliono denominare il furto, ad indicare che 
qucllo illecito guadagno non e mica frutto di propri stenti e sudori. Che 
anzi alle vostre spalle e forsę il guaglione che vi ha rubato-, voi lo guar- 
date, ne di nulla vi accorgete, che il suo volto e impassibile ed indiffe- 
rente 5 cio che smentisce la sentenza

In  g r a n  p a r t e  d a l  v o l t o  i l  c o r  s i  s c o p r e
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ed il Yostro fazzoletto eon la rapidita dcl falminc e gia passato nella 
quindicesima o scdicesima mano.

A simili furii tiene mano o piuttosto teneva (che in oggi e cio ter- 
minalo , ) una specie di societa filantropico-umanitaria composta di 
benemeriti e decani professori delfarte, detti perció agguantatori, eon 
lo scopo di riunire in una sola mano (anto i fazzoletti quanto qualsivo- 
glia altro oltbietto rubato 1 e narrasi che, gia tempo, vi sieno stati 
in Napoli anche scuole di siffalte ulilissime dottrine!!

I fazzoletti rubati, ordinariamente si vendevano sul molo o al largo 
del Caslello a negozianti che non han miglior hottega di quella a ciel se* 
reno, ne magazzino migliore di quello della nuda terra, sulla quale 
pongono in mostra, distesa o divisa in tanti piccoli mucchi roba adope- 
rata-, camice, calze, fazzoletti, Handle, calzoni, camiciuole , berretli, 
grembiali, cenci d’ogni specie di nota o ignota, lecita o illecita prowe- 
nienza.

Le autorka pertanto — giova il ripeterlo — non lasciarono , eonie 
non lascian mai d’invigilare su cio ed ultimamente 1’ isola di Tremiti 
direnne la colonia di questi ladroncelli, come anche di ladri e vagabon- 
di della capitale onde il nostro gentame, per quel sistema di travolgere 
sempre il vocabolario quando vedeva un di costoro, diceva mannammo- 
lo a Tremmola a mmarc (mandiamolo a Tremiti) e si pubblicarono an
che di strofacce su Tremmola a mmare.

SSelle a r ii. E chi sapra dire quanto le belle arti sieno in onore 
presso il guaglione? Ognuno conosce la melodia nascer, direm quasi, 
col napolitano. Educato a questo clirna voluttuoso, alla soavita di questa

1 l n v i t i a m o  l o  s t r a n i e r o ,  a n c h e  p e r  a c q u i s t a r e  m a g g i o r i  i d e e  s u l l ’ i n d o l e  u s i  
(> c r e d e n z e  d e l  n o s t r o  p o p o l o ,  a d  a s c o i l a r e  al  t e a t r o  d i  S .  C a r l i n o  e  e o n  v e r i i a  
r a p p r e s e n l a t e  d a  q u e l l a  c o m p a g n i a  a b i l i s s i m a  n e l la  s u a  s p e c i a l i l a ,  e o n i e  a l i r o v e  
d i c e m m o ,  l e  d u e  c o m m e d i e :  l a  M m a l o r a  de Chiaia e  la  Cuccuvaia d e p u o r ł o  d e l  
v a l e n t e  c o m m e d i o g r a f o  F i l i p p o  C a m m a r a n o ,  c h e  p e r  t a n t i  a n n i  h a  a r r i c c h i t o  i!  
n o s t r o  t e a t r o  p o p o l a r e  di  o p e r e  c h e  p o s s o n o  b e n  d i r s i  t i p o  n e l  l o r o  g e n e r e .

I n  e s s e  p r e s e n t a  d u e  d o n n a c c e  p o p o l a n e ,  t e n u t e  d a l  v o l g o  c o m e  u n a  s p e c i e  d i  
p r e d e s t i n a t e ,  c h e  s a p e v a n o  r e s t i t u i r e  la  p a c e  a l l e  f a m i g l i e ,  l a s a n i l a a g l i  i n f e r m i ,  
r i c o n d u r r e  a l  r e t t o  c a n i m i n o  i l r a v i a t i  e d  a l t r e t t a l i  c o s e  ; e  c h e  a l l a  c a t a s t r o f e  s i  
s c o p r o n o  u s u r a i e ,  i p o c r i t e , p e r t u r b a t r i c i  d e l f a l t r u i  t r a n ą u i l l i t a  e d  i n c e l t a t r i c i  
d i  r o b a  p e s s i m a m e n t e  a c q u i s t a t a ,  c o m e  ą u e l l a  di c h e  p a r l i a m o .
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continua priirmera, egli ha un gusto scjuisito delle cosc musicali, si che 
raro falla il suo giudizio sovr’esse, come pure e felicissimo, sia nel ri- 
lencre, sia nel foggiare anche di belli motivi. Questa cuna della musica, 
ove vagirono a dovizia illustri e sublirni maestri, non ha mai smentito la 
sua lama, ed il guaglione la testimonio incontrastabile di ció. Sol che 
abbia inteso suonar poche volte un pezzo su ąualche organetto de’ tanti 
che vanno intorno per la citta; suonarlo o cantarlo su per ąualche casa, 
o in teatro o in chiesa, o per ąualunąue altro modo, gli basta a ricor- 
darlo perfeltamente, e ripeterlo sino aH’ultima solfa, accompagnalo da 
uno strumento naturalissimo — il fischio. Ed ecco come il fischio non 
essendo altro che un istrumento di accompagnamento non han poi il 
gran torlo tanti artisti, i ąuali non ne fan quel grandę spauracchio che 
si vorrebbe: anzi, per una curiosa contraddizioue, una musica general- 
menle lischiata nel volgo signilica una musica applaudita.

L’orecchio di ąuesto basso pubblico, che e pure il pubblico piu pub- 
blico ed imparziale, e un giudice infallibile, e noi vediamo come i piu 
celebri maestri sieno allora pienamente soddisfalli ąuando senlono i 
loro pezzi musicali ripelersi per le pubbliche vie  ̂ che ąuesto diflondersi 
per silfatta guisa prova loro come sia la musica veramente e general- 
menle piąci ula,

Narrasi (ed e verosimile, se non vero) del celebre Rossini, che po- 
nendo una vol(a a crogiuolo inutilmente il cervello per trovare certo 
motivo per una sua musica, si gliene desse il tema una cantilena improv- 
visata ed accompagnata col fischio da un guaglione. Imperciocchć il gua
glione non solo, come dicemmo, gusta ed intende perfetlamente la me
lodia, ma alla sua Yolta la fa da maestro e da poeta, come possiamo 
osservare nelle ariette e canzoni napolitane che canlano, le cui parole 
son da costoro spesso alterale in modo da non rawisarne piu confronto 
eon 1’originale-, talvolta interamente mulate e conlralfatte, e spesso eon 
certo aggiunte poco decenti, parto d’una vena troppo facile e melliflua.

Siamo in una limpida notte di State, in una di ąuelle notti eon la lu
na e la laguna di cui abbondano i versi di tanti poelastri che non 
sanno cantar nulla di meglio, Le aperte finestre d’un ricco apparla- 
mento, onde vanno e yengono eleganti giovanette e garzoni e nohili 
signore, lasciano vederc una hen addobbata e luminosa sala, dal cui 
fondo si levano soavi o dolorosi concenti; ed ecco il guaglione a caval-
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cioni d’un pilastro, owero col dosso appoggiato al muro e come il 
grand’uomo, eon le braccia al sen conserte, solo o in compagnia di al- 
tri suoi confratelli, udire attentamente quellearie, quc!le cabalette e 
quei cori, spesso meglio fischiati da lui che urlati da dilettanli idrofobil 
La musica in somma, piu ebe un diletto, e una potentissima passione, 
un bisogno pel nostro popolo, al pari che gli spellacoli, come a sno luogo 
accennammo, epperb quasiche ogni sera il guaglione una qualclie mo- 
netuccia da’ suoi tenui guadagni diffalcando e non di rado dal proprio 
sostenlamento, trae ancor egli eon un affetto ed avidila grandissimi ai 
piccioli teatri ̂  in ispecie a quelli del Sebclo, di D.a Peppa o de’ buratti- 
ni, de’ quali anche facemmo parola L

Le orchestrę poi meritano particolare considerazione. E curioso ve- 
dere un’orcbestra di guągliune.

L’uno suona uno strumento a forma di grossa pentola, di stagno, 
coverto e chiuso perfettamente da una pelle, per la quale passa una 
canna, che mossa in senso verticale, per la pressione delfaria raccbiu- 
savi, trae dalio strumento un suono aspramente cupo e profondo. Cliia- 
masi pignalo (pentola) ma eon voce piu propria puti-puli, bel lermine 
figura ad esprimere per 1’appunto il suono che rende.

Ha un altro una specie di flauto semplicissimo, formato da una can
na bucata che cbiamano eon voce poco propria siscaricllo (fiscliietlo). 
E ąuesti che pub dirsi il direttore delforchestra; imperocche da lui 
principalmente emanano i concerti: egli fa sempre sentire il molieo 
principale e gli allri strumenti sono di accompagnamento.

La fabbrica di questi siscarielli e precisamente presso 1’ingresso del 
teatro del Fondo. 11 Dio Pane avrebbe dato yolentieri la sua siringa 
per uno di questi flauti magici. In falti il guaglione non si limila gia 
solo a trarre da quel!a cannuccia le popolari melodie della Luisella, del 
D. Ciccillo, della Marinarella, del Te voglio bene assaie, del Guarra- 
cino 1 2 ma vi fa anche sentire bravamenle

Ali! perche non posso odiarli —  d e l l a  S o n n a m b u l a  —  Dunque andiam —  
d e l  B e l l i s a r i o ,  —  e p o i  —  Qui ribclle ognun U chiama

1 Y .  P a r t .  1 tealri, gli spellacoli popolari e c .
2 C a n z o n e l t e  p o p o l a r i  n a p o l i l a n e .
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pezzo di forza ed ordinariamente finale delforcheslra E E poi contra- 
danze, valser, e polkę; e lutto cio senza istruzione di sorta. per sola 
naturale inclinazione e sveltezza d’intellctto, e per oreccliio naturalmeu- 
te melodico.

Compiono f  orchestra un suonatore di certo strumento formato di 
una canna spaccata nel mezzo Yerticalmente, eon entro una o due altrc 
canne che tengono aperte le fenditure in senso orizzontale, cd una ter- 
za foggiata a guisa di serrelta che, radendo sulla prima, rende un suono 
stridulo, e chiamasi violino o eon piu tecnica Yoce sceta-vaiasse.

Un suonatore di Iromba owero scaccia-pensieri piccolo strumento, 
a un dipresso della forma di una piccola lira, che, situato in senso oriz
zontale tra 1’uno e 1’altro ordine di denli, per Yia d’una linguettina d’ac- 
ciaio collocataYi in mezzo, che si agi ta eon la destra, rende un suono 
estremamente argenlino.

Un suonatore di triccabballacche specie di strumento di legno a tre 
martelli, altrove descritto 1 2. Pertanlo vedesi (jhesto strumento piu spes- 
so adoperato ad occasione di feste popolari o di serenate; e taholla pre- 
so in fitto, poiclie non essendo a tutti agevolc l’acquislarlo, si affittano 
anclie 3.

E finalmente un suonatore di naechere, o in difetto uno od anche 
molti guagliune eon pietre, le quali hattono 1’una contro 1’ałtra, quasi 
segnando il tempo.

Grandissimo e pieno e quasi sempre 1’uditorio di quesle orchestrę, 
qualunque esse siano; composle de’ circostanli e delle persone che per

1 Q u e s l e  m e l o d i e  e r o i c h e  e m a n a n o  p r i m i t i v a m e n t e  d a ’ g a r z o n i  d e g l i  a c c e n d i -  
t o r i  d i  l u m i  d e ’ t e a t r i ,  c h e  r a m p i c a n d o s i  p e r  le  quinte d i  la s u a s c o l t a n o  i c a n t a m i ,  
d a l i e  comparse ( o s s i a  p e r s o n a g g i  m u l i ) ; o  d a  a l t r e  p e r s o n e  d e s t i n a t e  a v o l i ,  s f o n d i  
c o n t r o f i g u r e  e c .  l e  q u a l i  p o i  f a n  gustare l e  a r i e  le  c a v a l i n e  e d  i c o r i  i n i p a r a t i ,  a  
m o d o  l o r o ,  in  s o l l a z z e v o l i  b r i g a t e ,  a d  o c c a s i o n e  d i  n o z z e  p o p o l a r i ,  e d  a l l o r a  
m a g g i o r m e n t e  ą u a n d o  i l  l i ą u o r  d i  B a c c o  a c c e n d e  c  f e c o n d a  1’ e s t r o .

D i f f u s a  p e r  c o s l o r o ,  d i c i a m  c o s i ,  l a  p r i m a  e d i z i o n e  d e l l a  m e l o d i a ,  v i e n  p o s c i a  
d i v u l g a t a  s e m p r e  p i u  I r a  i l  p o p o l o ,  i n  c o n s e g u e n z a  t r a  i guagliune, d a l i e  b a n d ę  
o  fanfarę  m i l i t a r i ,  l e p r i m e  a r i p r o d u r r e  i m i g l i o r i  p e z z i  d e l l e  p i u  a p p l a u d i t e  o p e -  
r e  m u s i c a l i .

2 V .  la  n o t a  d e l T a r t .  Le feste di Montevergine.
3 II p r e z z o  n o n  e  c h e  di  ą u a l c l i e  c a r l i n o ;  e p p e r ó  i n t e n d i a m o  n o n  a g e y o l e  l ’ a c q u i -  

s t o  a l l ą  p o y e r a  g e n i e  c h e  a  s t e n t o  t r a e  t a n i o  d a l i e  s u e  f a t i c l i e  c h e  p o s s a  y i y e r e .
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ascoltare si fanno alle finestre, e sowengono per lo piu questi poveri fi- 
larmonici ambulanti. I quali se accade che travaglino lalvolla leorecchie 
o sconcertino le parole ed il senso della poesia, egli e pmilegio comune 
eon gli arlisti.

Scimus, et hanc veniam petimusque , damusque vicissim.

E quantunque queste orchestrę minorum gentium riscuotano, non ostan- 
te i disaccordi, il plauso universale, e formino 1’ammirazione degli slra- 
nieri, 1’elemento comico non pub mancare a compir 1’opera. II comico 
e troppo ingenito al popolo napolitano per poter affalto spogliarsene. 
Anclie ne’ momenti piu tristi, anche uelle piu difficili e dure condizioni 
e’ sa onde trarre da ridere-, immaginate poi quando 1’argomento non 
sia di per se slesso grave ? L’orchestra finisce ordinariamente eon un 
balio del suonatore di puti-puti •, una specie di danza equestre che ese- 
gue questo musico cencioso e scalzo., accompagnandosi col suo stru- 
mento 1.

L’intero trattenimento, e,tanio piu se vi si unisca un cantante che 
armonizzi col resto, finisce col soliło rumoroso coro di vernacchi che 
sappiamo.

Sarebbe un torto, or che ci troviamo su tal proposito, non far menzio- 
ne di Pascariello, quel nostro gobbelto, che va hen distinlo da Pasqua- 
lotto, celebrita lazzaronesca nella ginnica, che formo tanto tempo l'am- 
mirazione de’ napolitani e degli slranieri per la rara agiłita e destrezza 
eon cui lanciava il suo lungo bastone dal porno di cenci fino al o.° ed 
al 6 .° piano, raccogliendolo poscia eon la mano dietro le reni j e che 
attualmcnle si e fatto seguace di eompagnie equestri.

Pascariello fu il primo che animosamente trasporló il canto eroico 
alTaria aperta ed il colurno in istrada: ha avuto molti seguaci, ma nes- 
suno aggiunse alla celebrita di lui.

Degli accordi di ąuesto tenore, vero tenore assolulo , perche non 
possedeva assolutamente altro che la voce, ancor risuonano le nostre 
slrade, le nostre piazze. A pochissimi fra i leggilori sara ignota questa ce- 
lebrila che fu ripulata non immeriteyole di biografie e di ritralti a buli— 
no e litografali. Egli che a’ difetti naturali suppliva potentemente col va- i

i Vedl la figura.

v
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lor delTarte, ha lasciato memoria gradita e in un dolorosa di se , e 
quantunque neanćhe i suoi accordi andassero immuni dalia terribile 
persecuzione di qualche rernaechio, egli ha fatto guslare i pezzi miglio- 
ri del Pirata, del Roberto, del Bellisario ed altri molti e dico gusta- 
re, perche se strillaya qualche volta era bene a por menie come e’ do- 
vesse ricbiamare a suo pro 1’attenzione non pure de’ circostanti, ma 
benanche degli abitatori degli ultimi piani. Difalti i snoi canli erano 
coronati per lo piu da buon successo, e dalie finestre delle locande in 
ispecie, che schiudevansi alla siia voce, gli slranieri, spesso eon isplen- 
didezza, gli eran larghi di soccorso.

Ma di Pascariello essendo abbastanza chiara la fama ci basti il cenno 
dało, e qui cbiudiamo aggiungendo sol due parole per due altri slru- 
menti: la tofa ed il siscariello di primavera.

Chiamasi siscariello di primavera un fragile slrumentuccio formalo 
da un ramoscello di sambuco, onde all’ awicinarsi di questa stagione 
sogliono i nosłri guagliune musicisli trarre una specie di melodia ul- 
tra-monotona. Ció nullameno perche annunzia la dolce stagion de’ liori, 
e perche si ode per lo piii nelle ore d’un delizioso tramonto quel suono 
riesce gratissimo.

La tofa (nicchio) poi e quella conca marina eon cni dipingevansi i 
Triloni allorno al carro di Neltuno. Novelli Tritoni i noslri guagliune 
la fan risuonare ad onore d’un Nume piu possenle, di Carnecale, ed an- 
clie queslo strumento pochissimo piacevole e yariato rallegra como 
nunzio e proclamatore di baccano e di baldoria ; e di quella specie di fe- 
scennini che presso lutte le nazioni furono e sono sempre solennizzali ; 
ma dci quali, a confronto di quelli di un tempo, possiam dire non es- 
sere rimasla presso di noi che una meschinissima larya, perche oggi 
Carneyale par che abbia sposalo Quaresima.

r e s t ir e .  L’abilo del guaglione e compiutamente alla leggiera. I suoi 
calzoni sono naturalmente corli, o artificialmente accorciati sul mal- 
leolo, e lalvolla oltrepassano di poco 1’ inforcata-, costume imitato ai 
pescatori, atteso il bisogno che ban questi di scender sovente co’ piedi 
nell’acqua. Indossano, secondo stagione, sia una giacca mezzo lacera, 
sia una flanella a righe turebine, sia la semplice camicia a maniche 
rimboccale, che per lo piu interamente aperta sul petto lascia vede-

310 i GUAGLIUNE
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re uno scapolare: su quesla pende taWolta un cencio di camiciuola. 
Taholla si, taWolta no i calzoni sono sostenuli da straccali, taWolta 
non ve ne resta sospeso che uno, il quale anzi spesso vien rappresen- 
tato da una cordella o spago. Hanno qualche volta in tesla ima cop- 
pola (specie di berretto) od un cappelluccio di catliva paglia , ma 
piii sovente un berretlo color cannella. La merce del moderno incivili- 
mento, onde benanche al popolo non piccioli benelizi ridondarono, e 
oramai didicile rinvenire il guaglione, il lazzaronc, 1’ iiomo in generale 
de’ bassi ordini del popolo napolitano che vada a piedi nudi •, ina lino a 
non guari il costume di andare a piedi nudi e stato cosi proprio del 
nostro popolo che e’ non avrebbero sapulo rinunziani neanche ad occa- 
sione delle loro feste e pompę. Gli e pcrclle lo straniero ha dovuto non 
di rado maravigliare vedendo qualche suggeco eon la sua coppola a gal— 
loni 1 la sfolgorante cravatta, la camicia gentilmente pieghetlata sul 
pelto, lavoro d’ordinario della sua helia maesla, una giacca nuova dai 
iorbiti bottoni, calzoni nuovi • e lullo ció in eccellente accordo co’ piedi 
nudi, da lar ripetere a lal proposito quel di Orazio :

Desinit inpiscem  mulier formosa superne

e quel che c peggio eon piedi quasi sempre non puliti, perche, ad onor 
del vero, la pulizia e netlezza non e mica il pregio principale onde me- 
nar possa vanto il nostro popolo. Ne ci sara per awentura accaduto te- 
ner proposito delTabilo del guaglione senza tramę alcun che da osser- 
vare. Quello scapolare onde cinge il colło, congiunto strettamente alIa 
piu profonda venerazione \erso le chiese e lc sante itnagini, si animalo 
da principi di religione lo attestano, che questo popolo puo dirsi dav- 
vero uno de’ piu religiosi che v’abbia, e se lalun errore, effetto d’igno- 
ranza o di credulita, inevitabili nel basso ordine, va commisto forsę a 
tali sentimenti, non e pero a contraslare*che i germi puri ed immaco- 
lati ne consem.

L’ira dell’uomo del nostro popolo, che ha origine la sera, il domani 
e spenta non solo, ma sostiluita dalfamore: quei due che Lun giorno 
si abbaruffarono, si picchiarono, forsę anco si minacciarono della vila,

1 V. Fart. Il maeslro di bottega ed il guappo.
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il giorno appresso si scambiano 1’amplesso deiramicizia, il bacio della 
fraternita •, le risse delle nostre feminucce, impetuose e brevissime, cbe 
ci siamo da pezza abituati a riguardare dal solo lalo ridicolo, non sono 
elle per awentura una prova cbe la divina legge dcl perdono non ab-' 
l)ia piu ligi e corrivi seguaci? — Ne qui slieno a cantarci i detrattori 
della nostra patria-, coloro i quali piu lontano non veggono di una span- 
na, nascer cib da pocą fermezza o altrimenti, eon rjuella frase volgare 
che i Napolilcmi non hanno caratlere che e questa la piu bassa menzo- 
gna. Yorrebbero egli, di grazia, cosloro che invidiassimo 1’odio feroce 
al selvaggio , owero la vendetta annosa e medilala al Corso ? N o, 
vivaddio, 1’amore e nel nostro cielo; 1’amore ne’ nostri canti 5 nella 
noslra religione 1’amore. Lo sdegno e nube passeggiera, 1’amore e il 
sole onde la noslra vila perennemente s’informa e feconda.

11 Napolilano ama e perdona.
Egida di salvezza, suo conforto c fidanza, pende dal collo del lan- 

ciulletlo napolilano, ancor nelle lasce, lo scapolare, ordinariamente di 
noslra Signora del Carminc, onde e devolissimo questo popolo. Ed 0I1 
quanle volte il ricco quadro della mądre del Signore, quasi per vergo- 
gna allogalo dielro le ricclie corline d’un letto damascato cede il luogo 
a volgari rimembranze e forsę anche disoneste deirumana miseria, qnan- 
do alFincontro la storia di Dio e un libro aperlo sempre nella casuccia 
del popolano, e la sanla imagine e il fregio onoralo. che hen lontano dal 
naścondere, vuole anzi che risplendente di tutla la sua magnificenza cd 
agli occhi di tutti apparisca !

Ne piu aggiugniamo, avendo gia in altro luogo di quesl’ opera fatto 
eenno della religione del noslro popolo, della potenza e dei mirabili 
effetti di essa C

M G tu trd ie t ie l C orp a . In vei;ita assai ci duoledover designare 
col nome di un corpo si distinto una schiera di cenciosi, ma dovendo 
iratlar di coslumi ci e giocoforza adoperare nelle cose quei nomi onde 
il popolo, bene o sloltamcnte, si aYvale.

Sara incontrato le molte Yolte allo straniero di vedere una gran tur- 
ba di guagliune precedere, ordinati in fila, le bandę militari, imilando V.
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V .  P a r t .  Le feste di Montetergine.
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grottcscamente le marce del reggimento o facendo capriole1. Questi 
clie presentano una somiglianza eon le vivandiere o figlie di reggimento 
sono i cosi detli guardie del corpo, probabilmente per una curiosa, 
quanto inopportuna e sconcia parodia delbufficio del nobile corpo de- 
stinalo a precedere gli alti personaggi, come eglino precedono i corpi 
delbesercito nelleloro marciale, e noi li chiameremmo Yolentieri anche 
ausiliari perche infatti son di assistenza ai soldati, ed i loro veri amici, 
perche non son quelli del poeta, che vengono eon la fortuna e van eon 
lei, ma partecipano tanto alla buona quanto alla trista \entura delle armi 
che seguono.

In tempi di pace e di lranquillita accompagnano nel modo indicato i 
corpi militari. Quando poi dolorose vicende di guerra o disordini ob- 
bligano le soldatescbe ad allontanarsi dalia cap*itale, ad acquartierarsi 
altrove, owero a portarvi le armi, questi, vero simbolo della fedelta e 
dell’ attaccamento, intrepidi le seguono, in moltiplici occasioni non 
pięcioli servigi ad esse rendendo. Trovasi per esempio il soldato ( nel 
senso piu ampio della voce) in un \illaggio per lui affatto nuovo, stan
co, trafelato per una goccia d’acqua, desideroso di un po’ di tabacco, di 
vino, di liquore od altro aftin di ristorarsi: spicca allora il suo araldo, 
e 1’esperto guaglione esplora, indaga, tutlo arrischiando, sino alla vita 
ove occorra, e ritorna infine proweduto di quel che gli fu chiesto dal 
suo compagno di pericoli e di fatica.

Nelle lunghe passeggiate militari, marce forzale e simili, indossano 
eglino il cuoiame, le armi, gli strumenti musicali ec. per agevolare il 
passo di quelli tra i militi che potessero trovarsi slanchi.

Su i campi di battaglia rendono servigi anche piii grandi; raccoglien- 
do, salvando armi, sollevando i feriti dal peso degli arnesi militari, ov- 
vero nelle tende trasporlandoli; nel che sono assistiti da coraggio ed 
intrepidezza senza pari, assai ammirevoli, perocche sieno virtu mera- 
mente tilantropiche, e che van bene distinte da quella specie di stor- 
ditaggine e spensieratezza onde il basso popolo per un guadagno anche 
leggerissimo affronta soveute i pericoli e la morte.

1 L a  capriola o capolitrombola ( c a v r i o l a  o  c a p i t o m b o l o )  o n d e  il s i g n i f i c a t o  
p a r ę  i m i t a t o  a l l a  d a n z ,a ,  c o n s i s t e  i n  u n  s a l d o  c h e  f a n n o ,  m e t t e n d o s i  c o l  c a p o  a l -  
r i n g i u  e d  i p i e d i  a l P a r i a ,  e  s a l t a n d o  p o i  v e l o c e m e n t e  a ą u e s t o  m o d o .  E  n e  f a n n o  
e o n  t a l e  s y e l t e z z a  c h ’ e ’ ti p a r  d i  v e d e r  g i r a r e  u n a  r u o t a .

I. 40
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Numerose schiere di costoro seguono ciascun reggimento, sicche ve 
ne ha due o tre per ciascuna compagnia. In cambio ricevono eglino 
iina mercede mensile dalia rispetliva compagnia-, in qualche corpo fino 
ad una piastra e zuppa; ed oltre a eió han sempre ąuaiche piccolo gua- 
dagno per ogni servigio che rendono-, una giubba, un calzone, qualche 
vivanda e simiglianli. E i pocili che han buona condolta e serbano eco- 
nomia vestono, non lo potendo sempre, pulito ne’ giorni feriali, non al- 
Irimenti che i suggechi e maestri di bottega; tali altri non lianno eter- 
namente indosso altro che cenci ; quel po’ che lucrano, in yino, in giuo- 
co, od in altra mała pratica dissipando.

Indurati ai disagi ed agli incomodi cui la loro vita nomada li co- 
stringe, eglino dormono tranquillissimamente in qualche cassone delle 
milizie, come Diogene nella sua botte, owero a ciel sereno-, imperversi 
quanto vuol la stagione, si che gli stessi soldati ne maravigliano.

Potrą intendersi di leggieri come 1’ ozio che naturalmente segue 
la loro vita, li renda col decorrer degli anni inalti a qualunque arie 
o mestiere , e quello solo conoscono che praticano j di qualita che 
quando 1’ eta piu loro non permette di rendersi mili in quei servigi 
che pur richieggono la vigoria e la sveltezza della gioventii muoiono 
miseramente negli ospedali. Ed e pero che que!li soli i quali mo- 
strano piu sano giudizio, pcrvenuti ad eta provetta si arruolano nelle 
soldalesche e quella vita volentieri proseguono che 1’ esercizio e la 
propria inclinazione gia rendette loro omogenca.

Nelle vicende di guerra degli ultimi anni decorsi molti di costoro si 
segnalarono ; ed in particolare uno che salvo eon incredibile coraggio un 
granatiere da imminente pericolo, cosi che la munificenza di re Ferdi- 
nando II, volle largamente rimunerarlo, accordandogli benanche un sol- 
do mensile.

P ic c o t i  u tes tier i.  II bisogno iinperioso ed inesorabile a Ironie di 
troppo misere condizioni e non di rado oh quanto pur lagrimcvoli , 
spingono una non piccola parte fra le personę del basso popolo a pro- 
cacciar mezzi e risorse, sorente d’una meschinita quasi inconcepibile 
affin di trarre la vita; al che non sara per awentura inopportuno Fag- 
giugnere il vizio, o almeno qualche yizielto, o scendendo anche dippiu 
talune di quelle cattive abitudini non necessarie, o affatlo inutili che
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1’uomo da sć slesso si forma, e cui volgarmente addimandar sogliamo 
col nonie di vizio ; picciole imperfezioni, onde 1’uomo, in generale, po- 
\ero o ricco che sia, paga il tributo alPumana picciolezza •, e poi qual- 
clie gozzoviglia, ed i riti in ispecie cui la plebe in generale, ma -segna- 
tamente la nostra, per miserrima che sia, non sa in modo alcuno ri- 
nunziare •, come da piu luoghi di quest’opera di leggieri avra potulo 
scorgersi.

Non e la prima volta che ci awenga tener proposito de’ piccoli mestie
ri, d’altra parte utilissimi, taluni anzi necessari, ne pero sembrami 
che faccia uopo di aggiungere altro, Yolendo considerarli dal solo lato 
del Yantaggio, diciam cosi, sociale e di quello, qual che esso sia, che 
albordine piu indigente del popolo ne deriva.

Pertanto una mia opinione mi si permetta di esporre e come una mia 
opinione s’intende bene che andar non debba immune ne da biasimo 
ne da confutazione ove ragion ve ne abbia — ed e che il procacciar mezzi 
cosi tapini e gretti alla Yita awenga per lo piu quando il popolo o per 
propria volont'a o per negligenza delle famiglie , o per altrettali cagioni 
non abbia cercato lucro piu proficuo, piu certo e lante volte piu onesto, 
come osservammo altroYe 1 sicclie i piccoli mestieri meglio che da al- 
Iro parmi ripeter la loro vera sorgente da infmgardaggine o poco amor 
di fatica. Ed in fatti (imperocche ci proponemmo, per quanto sia 1’amo- 
re che abbiamo inverso la nostra patria, a tutto anteporre la verita e la 
schiettezza) molti sono i poveri tra noi ne’ quali e vera miseria, ma 
quanti altri Ye ne ha cui pute il pane della fatica? — In effetti in tanta 
poverla e difficilissimo il trovare un servitore o una serYa 1 2 e quando 
pur si trovi un poco piu di fatica, una vita un tantinopiu disagiata, una 
parola alquanto amara che possa offendere menomamente la dignita ser- 
viloriale alla mendicita li ricaccia , e non di rado 1’umiliazione delPac- 
cattare al servire antepongono. E basti su ció.

Che se poi taluno mi domandasse che cosa ha che farę tutto questo col 
guaglione*, io risponderei che vi ha che farę benissimo perche molti di 
questi piccioli mestieri sono esercilati da’ guagliunc ed il guaglione es- 
sendo la pianta deU’uomo del popolo, quanto di sopra dicemmo e piena-

1 V .  P a r t .  le Fioraie.
2 V .  P a r t .  la Serca.
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mente applicabile anche a costoro 5 quante volte ( come saiiLhe a desi- 
derare) piu sano consiglio adottando si addimostrassero men negli- 
genti ad istruirsi in altra cosa che meglio e piu decorosamente ai Ioyo 
bisogni prowedesse.

Tra i piccoli mestieri che esercitano i guagliune molti potremmo an- 
noverarne, come per esempio :

11 franfelliccaro 1 o venditore di pastiglie di zuccliero e rnelazzo.
II mellonaro. Quel guaglione che nella stale corre le vie recando 

sulla testa una tavola, sopravi il popone disposto in fette.
II galantariaro 1 2 ( chincagliere ambulante).
I venditori, spacciatori di gazzelte, opuscoli, canzoncine od altri 

fogli volanti che si spacciano per le strade o per le piazze.
I venditori di cerini e lęgni fosforici 3 5 quelli che vanno intorno 

per le strade o pe’ Cafjć vendendo suppellettilicome specchiere, 
tondi, scrignetti, casselte d’oriuoli, armadi ec. disponendoli in belPor- 
dine la sera per la strada Toledo : rifiuto de’ magazzini, owero lavori 
formati da’ garzoni4 eon gli avanzi di legno rimasti nelle botteghe 5 
delizia di chi e abituato a guardar le cose alPoscuro. Non trascuriamo 
di far menzione di un’ altra piccola industria e di data recenlissima che 
si esercita da’ guagliune ed e questa. Nelle giornate piovose, poiche 
l’acqua e cessala, \anno eglino frugando fra le commettiture e le fendi- 
ture de’ basoli, in busca di qualche ferruccio o chiodo od altra simile 
cosa che poi riuniscono e vendono. Questa colanlo profittevole indu
stria puo bene considerarsi come un’ appendice a quella non meno 
splendida del trora-sigari! 5

Potremmo aggiungere anche i garzoni de’ salassatori e parrucchieri, 
i venditori ambulanti di cafle e simili, ma essendo questi a considerare 
piuttosto come scalini al rispettivo mestiere, cosi e che alPapposilo pa- 
ragrafo appartengono: conlentandoci di chiuder questo col far cenno 
di un ultimo ufficio de’ guagliune, che non sappiain bene se chiamar si 
debba piccolo mestiere o mestiere, ma che pe’ barbieri se non altro , e

1 V .  P a r t .
2 V. P a r t .
3 V .  P a r t .  1 venditori ambulanti in Toledo.
4 Giovani di bottega.J
s V. V art.

http://rcin.org.pl



I GUAGLIUNE 317

un mestiere, come ha sanzionato Figaro, oramai rispettabile per la sua 
lama e yecchiezza

U n  b e l  m e s l i e r e  p e r  v e r i t a  
P e r  u n  b a r b i e r e  d i  ą u a l i t a .

ifMestieri. Cosi come 1’ozio e rinfingardaggine rendono cattivo il 
cittadino o almanco poco utile, cosa non awi piu adatta a distrug- 
gere il catlivo germe, disgraziatamente tanto ingenilo alla umana na
tura, delia incessante fatica e solerzia, le ąuali, laddove sian pure al 
buon Yolere accoppiate, non v’ ba meta cui dubitar possano di non ag- 
giugnere.

Ed a ąuesto proposito, alfinche via meglio apparisca quanlo valgano 
siffatte pregevoli ąualita nell’esercizio de’ mestieri, mi gode 1’animo di 
qui riferire un dialogo a un dipresso tal ąuale 1’udii ne’ miei primi anni, 
che mentre ci divertira un tanlino dalia monotonia delia narrazione, var- 
ra pure a dare allo straniero una ąualche idea anche piu chiara de’ modi 
familiari delle nostre famiglie popolane :

Lu si Torę 1 —  ca p o  m a s t o  d ’ a s c i a .
La sie Vicenza —  y e r d u m m a r a .  
Pascariello— g u a g l i o n e ,  f i g l i o  d e  la  s i e  

Y i c e n z a .

T o r ę .  Bonm , sie Vice.
Y i c .  (da lu vascio)  Bongiorno ussigno-  

r ia , masto To’ .
T o r ę .  Qhe d' e ? Te veco nguttata stam- 

matina . .  . Aie avuto mała cera ?

V i c .  Viato tene, masto To' . .  .  Sapis- 
se, addó stanno mo le cceleorelle meie. 
Tengostu diavolo niro, ca nun me fa 
arrecetta ne ghiuorno ne nolte (mmo-  
stanno Pascariello) .

P a s o .  Oima . ..accattame allesse.
V i c .  La mała pasca che te va tta . . . . . . . . . . .
P a s c .  O im a, ..accattame u casatiello.

Salvatore - c a p o  m a e s t r o  d ’ a s c i a . a 
Vincenza— y e n d i t r i c e  d i  v e r d u r a .  
Pasgualino— guaglione, f i g l i o  d i  l e i .

Salv. B u o n g i o r n o ,  sie V i n c e n z a .
Vinc. ( d a l  b a s s o )  B u o n g i o r n o  a v o s s i -  

g n o r i a ,  m a s l r o  S a l v a t o r e .
Salv. C h e  c o s a  e ?  T i  v e g g o  a s s a i  di  c a l -  

t i v o  u m o r e  q u e s t a  m a t t i n a .  ’ A i  f o r s ę  
a v u t o  c a t t i v a  c e r a  b ?

Vinc. O h  te  b e a t o ,  m a s t r o  S a l v a t o r e  . . .  
S e  s a p e s s i  d o v e  i o  m i  a b b i a  la  t e s t a . . .  
C i  h o  ą u e s t o  demonio nero c h e  n o n  fa  
t r o v a r m i  p a c e n e  d i  n e n o t t e ( m o s t r a n -  
d o  P a s ą u a l i n o ) .

Pasq. M a m m a ,  c o m p r a m i  le  b a l o g e .
Vinc. I I  m a l a n n o  c h e  t i  c o l g a  . .
Pasg. Mamma. comprami i l  casatiello c.
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Torę .  Em be\ p ecch e  nun nce V a cca tte, 
s ie  V ice . . . E  p iccer illo  e n ce v o p a -  
c ie n z ia .

"V ic .  S ie To ’ . . .  s i n un  fu s s e  t u ,  m o te 
d ic ia r r ia  nu  cliiaccone  . . . C h isto  e  
nu  ła z z a r ie lło , nu  b a n ch iere . . . Chi
s to  m e vo accid ere  a  m m e . . . C histo  
m e fa  m agn a i m m orze am are.

P a s c .  O i m a . . .n u  turnese e f r a n fe l l i c -  
che . . .

V i c .  ( le m ena nu zuoccolo  e P a sca r ie l-  
lo se ne fu i e ) M o te ne fu ie ,  nd, la zza -  
r ie  . . . Te ne fu ie  m o , ch iappo de 
m p iso ..P u o zz e  scu la , p u ozze  sch ia t-  
td n sa rca m ien to  n u oslo  e de ch i n ce  
sen te  2. M a sta tle  z i t t o , ca  gu an n o  
m e v ien e  d into a le g ra n fe  te v o g lio  
cu n zu la  io  . . . N n ev in a , s i  T o , s tu  
m piso che bba fa cen n o  lu  iu orn o  ?  
N n evin a .

Tor ę.  E  cch e ?
Y i c .  Va facen no lu  banchiere ncoppa a  

lu m u o lo , e cu  11’a u te  la zza rie lle  pa rę  
su ie  e p evo  d ’ isso  iocano a capo o c r o -  
ce . . . se fa u n o  lu tu cca riello  . . . .  

G nossi . . . lu tu cca r ie llo  , s tu  m u c-  
cu so  ch ’an cora  a dda n ascere . E  cch c-  
sto n' e n n ien le  . . .  Uh fa cc ia  m ia ! A  
na fa m ig lia  n n ora ta  com m e a la n o -  
sta  . . . s tu  ła zza r ie lło  . . . s tu  fa c 
cia  d ’acciso  p eccer illo  p eccer illo  . . . 
se m para a rrobba  m occa lore  m m iezo  
a lu lario  du C astiello .

Torę.  S ie V ic e . . . nun a g g io  che te d i -  
cere  . . . A ie ra gg ion e, e ch iii che r a g -  
gione. Te tu r r ia  p rop ria  cu n zu la  s i  
p u tesse .

Y i c .  E  che cu n zu la ,. . .  Ca ch isso  a r -  
ra ssosia  n un  m e fa  vede ch iii ffa ccia  
de con fessore  3 e no ju o r n o  o n ’  a u to , 

o  l i  cane sia  d itto , ch isto m e ven erra

S a lv . O r  v i a ;  p e r c h e  n o n  g l i e l  c o m p r i ,  
s ie  V i n c e n z a ?  £  f a n c i u l l o  e c i  \ u o l  p a -  
z i e n z a .

V inc. S i S a l v a t o r e ,  s e  n o n  f o s s i  tu  o r  
l i  d i r e i  u n o  s p r o p o s i t o  . . . C o s l u i  e  
u n  piccolo  la z z a ro , u n  m o n e l l o  . . . .  
C o s t u i  m i  v u o l e  a m m a z z a r e  . . C o -  
s t u i  m i  fa  t r a n g u g i a r e  d i  c o n t i n u o  
b o c c o n i  a m a r i .

P a sq . M a m m a ,  c o m p r a m i  u n  to rn ese  di  
fra n fe ll ic c h i  d.

V in c. ( g l i  l i r a  u n o  z o c c o l o  e  P a s q .  f u g -  
g e )  O r  t e ’ n f u g g i ,  piccolo l a z z a r o . . .  
O r a  te  ’ n f u g g i ,  c a p e s t r o  . . .  C h e  lu  
p o s s a  s c o l a r e  . .  . C h e  l u  p o s s a  c r e -  
p a r e  . . . in  s a l v a m e n t o  n o s l r o  e  d i  
c h i  c i  a s c o l t a  e. M a  s t a  p u r e , c h e  
ą u a n d o  m i  v e r r a i  f r a  le  u n g h i e  v o g l i o  

a c c o n c i a r t i  h e n  io  c o m e  va  . . I n d o -  
v i n a  u n  p o ’ s i  S a l v a t o r e  ą u e s t o  t r i s t o  
i m p i c c a l o  c h e  v a  f a c e n d o  n e l l a  g i o r -  
n a t a  ? I n d o y i n a  ?

S a lo . E  c h e  ?
V in c. V a  f a c e n d o  il  m o n e l l o  s u l  m o l o ,  e  

e o n  a l t r i  p icco li  la zza r i  s u o i  p a r i  o  
p e g g i o r i  d i  lu i  g i u o c a n o  a c a p o  o  c r o -  
c e  . . f a n n o  a l  t o c c o  . . .  S i g n o r s i  . . 
a l  t o c c o  . . . c o l e s t o  m occioso  1 che  

q u a s i  p u r  d i a n z i  e  n a t o  . .  O h  m i a  
v e r g o g n a  ! . . A d  u n a  f a m i g l i a  o n o -  
r a t a  c o m e  l a  n o s t r a  . . Q u e s t o  p ic 
colo  la zza ro  . . . q u e s t a  f a c c i a  da  
f o r c a  . . .  p i c c o l o  a n c o r a  . . .  a p p r e n -  
d e  a r u b a r  f a z z o l e l t i  i n  m e z z o  a l  l a r 
g o  d e l  C a s t e l l o  g .

S a lv . S ie  Y i n c e n z a  . .  n o n  s o  c h e  d i r -  
l i .  .  A i  r a g i o n e  e  p i u  c h e  r a g i o n e .  
Y o r r e i  p r o p r i o  c o n s o l a r t i  s e  p o t e s s i .

V in c. E  c o m e  c o n s o l a r m i ; c h e  c o s t u i ,  
o i m e ,  n o n  fa  c h ’ i o  v e g g a  p i u  la  f a c 
c i a  d i  u n  c o n f e s s o r e  h e  u n  g i o r n o  
o  1’ a l t r o ,  sia  d elto  p e r  li ca n i  1 c o -

v
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a c c is o  a  la casa . . . C rid em i s ie  Tó 
c a  m e n e  son go  p rop r io  scu la ta  d a d in -  
to  a  li  pannę . . .  N a p ov era  vedola  ca  
D io  lu  ssape com m e c a m p a . .  . che s'a  
lleva to  le f r u t te  d eW u o cch iep em m a n -  
ten e  a s tu  chiappo de m p iso  ( ch ia -  
g n e  ).

T o r ę .  S ie  V ice . . .  tu  m e sp a rte  lu  có 
r ę  . . . M a , aspe . .  . P ecch e nun lu  
m ie tte  a l l ’  arte ?

V i c .  Y ulesso lu  C ie lo . T en a rria  ce le -  
o r ie l lo  ch illo  ban ch iere  , m a nun bo* 
a p p r ica  . . .

T o r ę .  M a n n am m illo  cca  d im ane.
V i c .  E  ch e nne caccie, n e ?
T o r ę .  M o oed im m o. A ccu m m en zam m o  

n u ie  c a  lu C ielo fa rra  lu r ies to . A iu -  
ta le  ca  D D io t ’  a iu ta  d ice lu d itto .

V i c .  E  ch e ne vud sp era , s i  T orę m io . E  
tiem p o p erzo . C hi lava  la capa aW  a -  
sen o  nce perde la lisc ioa  e lu ssapone.

T o r ę .  S ie V ice  , s ie  Vice . . .  e m o m e 
n za lla n isce . T  a g g io  d itto : m annam e 
a fig lie to  d im ane cu n a  scu sa , e i o n c a -  
p o  a nu  m ese te lu  torn o  n ’a u t o . . .T u  
m m edcsem a nun lu ca n u scia rra i ch iii; 
tu  m m edesem a d ic ia rra i: ch is to  e fi-  
g liem o  o nun e figliem o ?

V i c .  Passasse V angelo e d icesse a m -  
m enne.

T o r ę .  T a g g io  d itto: m annam e a fig lieto  
d im an e.

V i c .  Te lu m annarraggio s i  To, e s i  v e -  
ra m en te m e lu fa ie  arren n ere ca  lu  
C ielo  te p ozza  bcnedicere e aonna  
com m e aonna la m essa  4. M a ...teccu -  
tillo  che se ne vene fiscanno c u n ’auta  
ch io rm a  de la zza rie lle . A h  m piso , 
m p iso  (o lu fig lio  che bbene vu tta n -  
n olo  d into a lu va scio ) .  Trasę d in -  
to } ga la n tó , ca po fa cim m o  li  cu nle.

s t u i  rai v e r r a  u c c i s o  a c a s a .  C r e d i m i  
s i  S a W a t o r e  ,  c h e  m i  s o n  c o s i  d i m a -  

g r i t a  d a  n o n  r e g g e r m i  p i u  i n d o s s o  g l i  
a b i t i  . . . U n a  p o v e r a  v e d o v a  c h e  D i o  
s a  c o m e  v i v e  . . .  c h e  si h a  t o l t o  li 
bulbo dell' occhio k p e r  d a r  d a  v i v e r e  
a c o t e s t o  c a p e s l r o  ( p i a n g e ) .

S alv . S ie  V i n c e n z a ,  t u  m i s p e z z i  ii  c u o -  
r e  . . . M a  , s t a .  P e r c h e  n o n  lo  a d -  
d i c i  a l l '  a r t e  ?

V inc. II  C i e l  v o l e s s e .  Q u e l  f u r f a n t e l l o  
a y r e b b e  b e n e  V i n g e g n o  (da poter  a t- 
tendere a lau orare cioe) m a  n o n  v u o l e  
a p p l i c a r s i .

S a lo . M a n d a l o  q u i  a m e  d o m a n i .
Vinc. E  a  q u a l  p r o ,  d i  g r a z i a  ?
S a lo . Y e d r e m o .  C o m i n c i a m o  n o i  , c h e  

p o i  i l  C i e l o  f a r a  i l  r e s t o .  A i u t a t i  c h e  
I d d i o  ti a i u t e r a ,  d i c e  1’ a d a g i o .

Vinc. E  c h e  v u o i  s p e r a r n e ,  s i  S a l v a t o r e  
m i o .  E  t e m p o  p e r d u t o .  C h i  la v a  i l  c a -  
p o  a l l ’ a s i n o  v i  p e r d e  i l  r a n n o  e d  il  
s a p o n e .

Salo. S ie  V i n c e n z a ,  s ie  V i n c e n z a  . . .  
o r a  m i  s t o r d i s c i .  T i  h o  d e l t o :  m a n d a -  
m i  t u o  f i g l i o  d o m a n i  s o t t o u n  ą u a l c h e  
p r e t e s t o ,  e d  i o  a c a p o  d i  un m e s e  te  lo  
r e n d e r ó  t u t f a l t r o  . . t u  s t e s s a  n o n
10 r i c o n o s c e r a i  , tu  s t e s s a  d i r a i :  £

. q u e s t o  il m i o  f i g l i u o l o ,  o  n o n  l o  e ?
Vinc. P a s s a s s e  I ’ a n g e l o  e d i c e s s e  a m en .

S alo. T i  h o  d e l t o  : m a t u l a m i  t u o  f i g l i o  
d o m a n i .

Vinc. T e  l o  m a n d e r ó  s i  S a l v a t o r e ,  e  s e  
v e r a m e n l e  p o t r a i  f a r  c h e  si p i e g h i  che
11 C ielo t ip o s s a  b en ed iree fa r t i  abbo n - 
dare com e abbonda la m essa. ' M a . . .  
e c c o l o  c h e  s e  n e  v i e n e  f i s c h i a n d o  e o n  
u n a  m a n o  d i  p ic c o li  l a z z a r i . . .  A h  
d i s g r a z i a t o ,  d i s g r a z i a t o  ( a l  f i g l io  c h e  
fe s o p r a g g i u n t o ,  s p i n g e n d o l o  n e l  b a s -  
s o ) .  E n t r a ,  b e l  g a l a n t u o m o ,  c h e  s a l -
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B onnl s i  T ó . d e r e m o  p o i  l e  p a r t i t ę .  B u o n g i o r n o  s i  
S a l v a t o r e .

T o r ę .  B on n i, s ie  Vice . . . (z illo  z itto  a  S a lv . B u o n  g i o r n o ,  s ie  V i n c e n z a  ( i n  d i -  
V icenza) A ien tiso  m o ,m a n n a m m illo .. s p a r t e )  Ci  s i a m o  i n t e s i ; m a n d a m e l o .  
a la fine i  c c r ia tu ra , e lu llign am m e  A U a  fin f in e  e  f a n c i u l l o  e d  i l  l e g n a m e

Y i c .  L u  S ign ore te p ozza  b en ed icere. Vinc.\\ S i g n o r e  ti p o s s a  b e n e d i r c  B u o n -

Decorsi diciassette anni incirca da che udii un tal dialogo, nel men- 
tre un bel di di domenica andava a diporto eon un \ecchio capitano di 
nave napoi i tana per la bellissima strada della marina, vidi passarmi d’ac- 
canto uno non diró magnifico ma certo assai decenle carrozzino eon 
enlro un uomo d’intorno ai trent’anni, vestito eon molta pulizia; una 
donna di avanzata eta; una giovane in sul ventottesimo anno e due 
puttini, un maschio ed una femina, belli belli come due amorini.

11 mio compagno di passeggiata mi disse come colui fosse un capo- 
maestro al servizio del Governo, che, la merce dell’indefesso lavoro, 
della sua ottima Yolonta, di una esemplare condotta, era giunto inli- 
no a melter su un piu che sulficiente capitale pe’ propri bisogni e per 
quelli della sua famiglia; ed io ebbi a stupire sommamentc allorche 
dalie relazioni venni a riconoscere in colesti personaggi quel monello 
di Pascariello, oggi D. Pasąuale, la sie Vincenza, oggi D.a Vincenza, 
e 1’altra giovane assai awenente, moglie di Pascariello che probabil- 
mente era anch’ella conosciuta un giorno eonie Ja sie Concetta ma oggi 
chiamasi donna Concetta, e forsę anche eccellenza perche Yeccellenza 
dal nostro popolo si vende a buon patto: in ispecie ąuando vede che 
Sua eccellenza ha denari e spende bene.

Donna Yincenza dunąue attualmente benedice la memoria del buon 
mastro Torę (perche non e piu) per la cui opera, in cambio d’un figliuolo 
che parea accennare indubitatamente ad un discolo, ad un capestro 
ha acquistato un modello di figliuolo virtuoso tenero ed operoso.

Ne certo men di lei gode il figliuolo pensando di poter lasciare alla 
sua prole un sufliciente e forsę pingue peculio senza rimorsi e senza 
pentimento, che se Iddio da una parte ci diede il pane nella fatica e . 
nel sudor della fronte, dalfaltra il condi di tale un sapore che fa tal- 
volta scordare e le sofferenze e le angosce e le fatiche durate.

verd e  se pó  sem pre cliijd . v e r d e  s i  p u o  s e m p r ó  p i e g a r e .

B on giorno u ssig n oria  . .  . g i o r n o  a  v o s s i g n o r i a .
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E cosi il fabbro, il ferraio, il calzolaio, il sarto, il sellaio, il murato- 
re, il parrucchiere ec. e cosi anche il mercante, e il rigattiere e il sen- 
sale e talvolta ancora il negoziante primario non riconoscono la loro 
primitiva origine dal povero e non curato guaglione?

Viva dunque il lavoro cd i mestieri.

C on ch iu sion  e

E  t o n i e  q u e i  c h e  e o n  l e n a  a f f a n n a t a  
E s e i t o  f u o r  d e l  p e l a g o  a l la  r i v a  
S i  v o l g e  a i r  a c ą u a  p e r i g l i o s a  e g u a t a

Cosi alfannoso ancldio di guadagnar la riva dopo corso 1’oceano dello 
yicende guaglionesche in quel modo che meglio si poteva da troppo ine- 
sperto pilota non ho che soTo due altre parole ad aggiugnere, come breve 
riepilogo del gia esposto •, cioe clie in tutta ąuanta la storia del guaglione 
napolitano 1’ acume delbingegno ammirar possiamo , una vivacil'a e 
sveltezza senza pari, e molti altri favori onde natura gli fu larga, ma 
congiunti nondimeno a molti difetti che sol 1’educazione, novella vita 
delEuomo, giugnerebbe ad estirpare-, che anche il buon frumento e al 
loglio commisto, la buona piania agli sterpi, ma la merce del vaglio e 
della falce la dorata cerere biondeggia, e la pianta, olezzante e rigogliosa 
forrna il sorriso dei prali e la felicita del solerte agricoltore, che lie— 
tamente e benedicendo il Cielo, ad csso intorno i suoi sudori profonde.

ENRtCO COSSOVICH.

1 S I presso il popolo parę che valga a un di- Napoletani, hanno ottimo cuore ed amano to- 
presso come l’antico s e r e . E un modo tra il si- neramente la loro prole.
gnorilee il triviale; elasi&h il femmininodel.?L 3 Cioe « pe’ peccati che commetto a cagion

2 Allo straniero awerra sovente che queate e » sua non ardisco piu di presentarmi innanzi 
somiglianti frasi edimprecazionioda proiferire » di un confessore ».
nelCira dalie madripopolanedi Napoli, a prima 4 A o n n h r e  cioe a b b o n d a r e . . .V e r o \ o dovreb- 
giunta cosi straordinarie e scandalose in bocca be tradursi: « II Cielo ti possa abbondare come 
d’una mądre; ma si rimanga dal giudicare dalie » abbonda la messa » —Ma che signiflea ció ? 
prime sensazioni. Tali modi nella nostra plebe Nulla. Intanto nel dialetto e una frase che suol 
non son mica differenti dal M a m m o n e e dalia ripetersi le mille volte per felicitare alcuno o 
befana che si da ad intenderealbambinoaffin- fargli lieti auguri e parę che yalga come il di- 
che zittisca; edinyece queste madri, come tutt’i re:— « II Cielo possa abbondare di tanti beni e

J .  4 0 *
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/

grazie inverso te per ąuanto la messa e produt- 
trice di grazie e di beni celesti per l’anima ».— 
Ed ecco una delle tante specialita del dialetto 
che a potersi bene intenderc e gustare fa me- 
stieri aver lunga pezza fatto soggiorno in un 
paese.

a Questa oersione non ha altro scopoche di 
far intendere, alla meglio, allo straniero af- 
fatto ignaro del nostro dialetto, c id che con- 
tiene questo dialogo e non altro. Imano in- 
tanto ci adopreremo a consernar la renusta, 
la semplicita, 1'indole, in una parola tutta 
propria, tutta originale, tutta caratłeristica 
del dialetto; anzi talune cose b affatto impos- 
sibile rendere in italiano, o almenofredde e 
snervate per modo che nullapiu vi si ramisi 
della originale bellezza.— Una tale protestu 
era indispensabile.

b Cioć: «ti ha forsę fatto cattiuo sembiante 
il tuo innamoratof» — E  modo scherzeoole 
del popolo.

0 Spezie di tor ta eon uova, di cni par- 
lammo, e di rito ne'giorni pasąuali.

d De’ franfellicchi si e gia fatto parola.— 
Vedi il franfelliccaro.

e Vedi la nota n.2. che corrisponde egual- 
mente a rpuesto punto.

f  V a l e  a  d i r e  c o t e s t o  r a g a z z a c c i o  c u i  p u t e  

a n c o r  l a  b o c c a  d i  l a t t e .— m o d o  d e l  p o p o l o  

muccuso.
9 Gih tempo ritroro conosciutissimo di 

saceulari.
,l Vedi la nota n. 3.
* Non so perche tutf i malanni le morti le 

pesti, net linguaggio del nostro popolo, deb~ 
bono essere indirizzati a ąueste povere e fe- 
delissime bestie, quando vene ha tante altre 
cosi brutte e malnage, ma tanto b cosl.

k Modo enfatico del dialetto per indicare i 
sacrifizi che costa un figliuolo alla mądre.— 
11 nostro dialetto, come ognuno recie, epieno 
di metaforę ardite, d’immagini vivacissime 
sl che difficile e il trocarne altro al par i ener- 
gico,vibrato,concettoso,veemente;ed ilquale 
piu al vivo nefaccia sentire nell’animo tutto 
quello che esprime.—L’orientalismo che e non 
solo nellapoesiamaanchenel linguaggio fa- 
miliare del nostro popolo chiaraniente lo 
mostrano nonpure di anima ardente e pas- 
sionata, ma bene ancor a figliuolo prediletto 
delle muse.

1 Ecco una frase del dialetto che e impos- 
sibile rendere in italiano.—Lu cielo tepozza 
aonnh comme aonna la messa. Yedi la nota 
corrispondente al num. 4.
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