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Mio caro Haus Barth,

il vostro lepidissimo e disertissimo ü-
bro, polito con la pomice lasciata da Ca-
tullo su la tavola d’itua tavema veronese, •
mi sembra illustrare la sentenza di quel
savio bevitore Avicenna che morl d’ una
malattia di stomaco: esser perinesso il vi-
no all’uoruo di bello spirito e vietato al
balordo. Una Musa goliardica dal viso di
capra sima tinto di feccia, ogni volta che
vi sedete a deseo molle in seggiola o in
panca per badialmente bere, si china di
sul vostro ömero e intingendo il dito un
po’ adunco nel vostro bicchiere disegna
su la lasfcra di bardiglio un Capriccio alla
maniera del Callotta o scrive un emisti-
chio giocoso confondendo il latino dei
Clerici con quello di Orazio. « 0 ! o! to-
ta floreo! » dice la vostra Musa capri-
pane, « 0 ! o! totus rubeo! » risponde il
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vostro naso prode. L ’astemio, nato ebro,
onora in voi il beone « ornato di tutte
lettere » come il Cardinal Bembo nell’ i-
scrizione veneziana e come lo scolare Mar-
tin Lutero nella vecchia Isenach dei Lan-
gravii.

Due volte la tortora della rimembranza
ha tubato di malhiconia nel inio cuore,
alla lettura gioconda. Con che grassa pen-
nellata fiamminga voi dipingete la bettola
degli Svizzeri sotto la Torre Borgia! Ben
la conosco. Quando la mia vita non era
ancöra quello specchio di probitä, e di con-
tinenza, ove oggi il mondo si rimira, io
usavo condurre qualche giovine amica nel
grottino borgiano per compirvi qnalche
dolce awelenamento. Vi siete mai seduto
nella saletta dalle pareti gialle, entro il
vano della finestra ove un’amorosa tavo-
lina e fra due sedili di pietra cosl che le
ginocchia dell’affrontata coppia conviene
si töcchino e s* intramettano pur anche?
Per 1’ inferriata si scorge il gran cortile
del Belvedere tra ombra e sole; si scorge
il muro onde sporgono i balconi sostenuti
dalle gagliarde mensole che oma la rosa
a cinque foglie, di dove soleva assistere
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alle giostre il bibace Alessandro. Sul da-
vanzale mazzi di carbi da giuoco, pezzi
di lavagna e di gesso per segnare i punti
nelle partite, e anche il bossolo e i dadi
da gittar su la pelle d’asino tesa nel tam-
buro del lanzo. Quaaate volte ingannevol-
mente li gittammo! Una vecchietta ru-
bizza, il cui perpetuo sorriso irradiandosi
per le rughe paveva avesse cento labbra,
serviva quel pan biondo cbe porta nella.
crosta due fenditure corne due belle ferite
rammarginate dal forno, e nell’insalata
di mesticanza erbe molto delicatissime,
come direbbe Giovanvettorio Soderini, e
gli aranci sugosi, e la tonda caciottella,
quel candido ,tenero nmido formaggio che
sembra serbare la piü fresca verginitä, del
latte sotto la sua liscia buccia ed esser
tuttavla quäle Albio Tibullo lo consacrava
in monclissima offerta alla dea Pale. Ma in
voi l’ardor della sete deve aver distrutto
la squisitezza della ghiottornia, caro mio
dottore,

E chi per ghiottornia
3i getfca in beverla,

canta per voi Messer Brunetto. E forse
ignorate che la fumosa cucina boxgiana



— V III —

ebbe un’epoca d’incomparabile eccellenza
quando Giovanni Tesorone — egualmenfc
sommo neir invenzione delle salse e delle
vernici, le quali si perfcengono a due art
del fuoco — restaurava nelle stanze de:
Borgia i pavimenti di maiolioa, sotto i.
pontificato di Leone X III. Come dava egl:
alle nuove mattonelle V im pronta del gran
de stile, oosi educava alla piü alta disci
plina l ’unaile cuoco dei lanzi, pronto egli
sempre a soccorrere di sua mano maestra
l ’opera delle cotture come quella delle in-
vetriature. Lo strombo della finestra fn
allora, per lunga stagione, un nascondiglic
di buongustai. Su la tovaglia una matto
nella iridata come la gola del colombaccic
davagioia agliocchi tenendo luogo di fiori,
Quivi; leggendo un giorno dopo le frutta
gli epigrammi e le odi dell’ottimo umanista
Gioacchino Pecci, imaginai quella mis
prosa Ode Leonis che molto piacque a:
pontefice poeta. II quäle, volendogli talunc
dimostrare la necessitä, di porre all’Indice
i miei libri, con quella voce che incredibil
mente gli si arrotondava nell’appuntatc
naso rispose doversi per l’onore delle umane
lettere lasciare immune il « miglior fab
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bro del parlar maternö ». Lode papale di
cui mi giova mitriarmi contro le ingiurie
di quei litteratissimi sacrestani i quali di-
menticano avere io, con La figlia di Jo-
rio e ooel La Nave, creato la tragedia cat-
tolica e celebrato nell’una e nell'altra ca-
tastrofe il Trionfo della Fede come un pio
tragedo tragediante « oon licenza dei Su-
periori Bh, mio modesto Hans Barth,
bisogna a quando a quando bmciare un
gi'anello d’incenso anche nella taTerna.
E officio salutevole, per l’anima e pel
corpo.

Ma troppo, ahime, quegli anni sono re-
moti. E la memoria, dopo aver traversato
il cortile di San Damaso e sostato alquanto
alla farmacia presso Fra Cirillo e Fra Dio-
dato stillatori di soavissimi rosolii, fa un
gran volo sino al ponte austriaco che di-
sonora il Canalazzo,. e cerca su la fonda-
menta, dietro l’Acoademia, il giardino del
Montin ombrato di pergole credendo di
trovarvi alcuna delle honeste meretrici car-
paccesche fuggita dal Museo Correr con
cagnuole paoni pappagalli e melagrane.
Ma non piü il divino pittore lunatico
Marius de Maria, che certo s’e giaciuto



con la Luna come l’imperatore, disputa
con Angelo Conti intorno all’arte di ma-
cinare e d’impastare le teiTe o pone in
fuga gli avventori importuni con urli e
gesti celliniani; ne piü il dlosofo della
Beata Riva si persuade che solo puö pe-
netrare il mistero dell’Uni verso, secondo
il verbo del poeta di Ghiraz, l’uomo il
quäle abbia tracannato molte coppe di
vin pretto. Una sera egli giunse accom-
pagaato da due uomini rossi. Uno era
ben quello col cappuccio su gli occhi, che
sta abbracciato alla colonna, nell'Adora-
zione dei Magi del secondo Bonifazio; e
l’altro era quello, ancor piii misterioso,
cho sta n&LY Adorazione del Bramantino
alla Galleria Layarcl in Ca’Capello a San
Polo. Poco dopo sopravvenne il terzo
uomo rosso: quello clie, avendo ricevuto
una falsa moneta d’oro, va affarmosamente
cercando pel mondo il Re imaginario la
cui effigie h coniata nel metallo, e non
vuol morive se prima non lo trovi, non
lo riconosca e non riesca inline a spen-
dere il valsente. Pu un conciliabolo me-
morando, che forse un giorno vi raccon-
terö; e fu 1’ultimo.
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Le vostre pagine mi son dunque un vero
dono d’autunno, anche per questa malin-
conia, simili a un fascio di pampani
scritti. Sotto a’ quali odo la nova pigna
d’uva canticchiare come l’antica: « Ho
fatto mala condotta, ahimfe. Ho peccato
d’ impudicizia col Sole, e di lui sono gra-
vida. Perloche il Be dell’Universo a ca-
stigarmi m’ha annerato il capo e curvato
verso terra, e data m’ha alle vespe che
tutto il giorno mi pungano. Preudi una
coltella e segami la gola. Di poi mettimi
in un canestro che un servo porti a un
tino dove tu mi pesterai. Trecento colpi
di calcagna mi darai tu in sul capo. B
gitterai i miei ossi, la mia polpa, la mia
pelle lacera, e verserai il mio sangue in una
botte e ve lo custodirai per uu’annata. Al-
lora forse e tu e gli amici contenti sarete
e satistatti di me, quando mi beverete voi
a onor del Principe tra cimbali e f ia u ti».

Ma scarso ragguaglio posso io darvi
delle taverne pisane, se bene assai sovente
qualche solenne sbornia corale strepitando
lungo la marina tuxbi le mie caste veglie.
Qui pe’ dintorni non conosco se non qual-
che piccola vigna arenosa; e, come la ra-
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gia di pino e in abbondanza, imagino che
n’esca un vinello resinato non dissimile
a quello che i pastori bevono nel Pelo-
pormeso e i marinai nel golfo di Corinto.
Del quäle io, acquätile, assaggiai con
torta la bocca qualcke sorso imaginando di
sorbire il fondigliuolo dell’otro di Ulisse.

Se dunque volete imprendere una peregri-
nazione autunnale perle piagge ctrusche in
cerca di buone taverne, conviene che tra-
versando la Lunigiana — ove e un vin fu-
moso che colora e accalora la bestemmia dei
caiTadori dannati a portare i marmi pel
carico dei navicelli, — facciate una lunga
sosta sul litorale delle Cinque Terre a in*
zupparvi di quella vernaccia di Corniglia
celebrata g ii dal Boccaccio e annoverata
dal poeta tra le delizie Offerte agli ospiti
vegnenti nella feria d’agosto.

Fresclie delizie avranno elli da acarre
beue accordate au la atoia moiida:
l’uva sugosa dolle Cinque Terre
e nera o bionda,

l’uva con i suoi pampani e i suoi tralci,
le pÄscho e i tichi su la ohiara stoia,
e le ulive dolcieaime di Calci
in salamoia,

Infra L’otnbrina e il däntice la triglia
grassa di scoglio veggan rosseggiare,
e il vino di Varnazza e di Corniglia
nelle inguistare.. . .
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Penso che su lo scoglio di Vernazza ripe-
terete il secolare: Est est est.

Ma se vorrete pur sostare alla foce
d’Arno, qui dove fra tanta acqua dolce e
amara vive il vostro amico scandolezzatore
e attende alla sua opera corruttrice che an-
che una volta per offendere la vene-
randa virtu dei contemporanei, io vi pro-
metto di sacrificare alla vostra sete un
boccione d’olente vino d’Oliena serbato da
moltissimi anni m memoria della piü vasta
sbomia di cui sia stato io testimone e com-
plice.

Non conoscete il nepente d'Oliena nep-
pure per fama? Ahi lasso! Io son certo
che, se ne be veste un sorso, non vorresfce
mai piüz partirvi daU’ombra delle candide
rupi, e scegliereste per vostro eremo una di
quelle cellette scarpellate nel macigno che
i Sardi chiamano Domos de Janas, per
quivi spugnosamente vivere in estasi fra
caratello e quarteruolo. Io non lo conosco
se non all’odore; e l’odore, indicibile, ba-
stö a inebriarmi.

Eravamo clerici vagantes per un selva-
tico maggio di Sardegna, io, Edoardo
Scarfoglio e Cesare Pascarella, or e gi'an
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tempo, quando giungeinmo nella patria
del rimatoie ßaimondo Congiu piena cli
pastori e di tessitrici, ricca d’olio e di
miele, ospitale tra i Sepolcri dei Giganti
e le Case delle Fate. Subito i maggio-
renti del popolo ci vennero incontro su
la via come a ospiti ignoti; e ciascuno
volle farci gli onori della sua soglia, a
gara.

Ah, mio sitiboudo Hans Barth, come
le vostrenari sagaci avrebbero p>alpitato al-
lorchö il rosso nepente sgorgö dal vetro
con quel gorgöglio che suol trai’vi dal
gorgozzule quei « certi amorevoli scroc-
c h i» di cui parla il nostro Firenzuola!
Avete nel cuore quälen na di quelle Odi
purpuree di Hafiz che cantano il vino e
la rosa? Ci parve che 1’aniina stessa del-
rAnacreontepersiano emanasse dallatazza
colma, col colore del fuoco e con l’odore
d’un profondo roseto. Certo, chi beve di
quel vino non ha bisogno d’ inghirlandarsi.

Il poeta epico di Villa Gloria, che al-
lora allora col Morto de Campagna e con
la Serenaia era entrato nell’arte giovanis-
simo maestro per la porta della perfezione,
non. ebbe cuore di respingere un dono di



ospitalitä, oosi fatto. E io, ebrö giä. del-
l ’odore, lo pregavo di bere per me; e si-
mile lo pi’egava il nosfcro compagno. Co-
sicche per ogni dimora egli ritualmente' Vo-
ta va tre tazze. E di tre in tre eompose
nel sno cuore le terzine di molti mirabili
sonetti, clie non conosceremo giammai.

Ora accadde che iieH’ultima casa, affac-
ciata sopra un uliveto piü bello e piü
santo di quelli che ömbrano la via di
Delfo, domandando l’ospite a ciascuno di
noi notizie del nostro paese natale, io fossi
da Jui riconosciuto come il figlio del si-
gnore che un giomo nel lontano Abruzzo
per singolari vicende l’aveva accolto se-
condo l'antico nostro costume liberale.
Commosso dal ricordo sino alle lacrime se
bene avesse un occhio solo, egli si profuse
in carezze verso me e i compagni con
tanto calore ch’io mi sentii perduto. Ma
il Pasca votö anche una volta tre e tre
coppe. E io m’ebbi in dono una pelle di
cignale, unlungo fucile damaschinato d’ar-
gento e un caratello. Quando uscimmo per
raggiungere la nostra vettura, il genero-
sissimo sostituto era giä trasfigurato in
prisco Quirlte e voleva laseiar su la via
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je vili brache polverose per vestire a guisa
di toga iliustre il cuoio irsuto. Gli persua-
demmo ch’egli foaae giä togato. E allora
meravigliosamente sragionando, comes’egli
avesse consuetudine della lunga veste,
faceva l’atto di raccogliere al petto le pie-
ghe della destra parte e di compone sul
braccio sinistro quella specie di tracolia
che dicevasi in Roma il seno della toga.
E in quel seno imaginario, pieno d’una
inesausta eloquenza, fu di certo concepita
primamente la Storia romana. Esso poi
e il Quirite si riempirono d’un letargo che
durö due giomi. Ma in tutto (udite, o lu-
terano ligio alle regole papali!) la sbornia
d’Oliena fu quadriduana.

«Iam foetet» dice Mal ta a Gesü, co-
me vien tolta la pietra di sopra a Lazaro
giacente da quattro dl. Ma il Pasca dopo
quattro di auliva ancora come il roseto di
Hafiz. « Adhue bene ölet! ».

Andate dunque da Monterosso di Mare
a Oliena d’Oltremare, valicando il Tirreno
sino al golfo di Orosei, magari in vellvolo,
o stirpe di Otto Lilienthal. Son certo che
lh e la meta sublime delle vostre peregri-
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nazioni eloquenti; lä, e l’estasi e il silen-
zio, in una Casa di fata o in un Sepolcro
di  gigante.  E  il  ricordo  di  tutte  le  taveme
laudate, dalla Verona della Luna alla Ca-
pri di Hermann Moll, sark vanito. E, pre-
ludendo e interludendo su le canne della
launedda paesana, voi canterete i versetti
del salmo supremo, a imitazione di Mi-
nutchehr.

« A te consaero, vino insulare, il mio
corpo e il mio spirito ultimamente.

« Il Sire Iddio ti dona a me, perchfe i
piaceri del mio spirito e del mio corpo
sieno inimitabili.

* Possa tu senza tregua fluire dal quar-
teruolo alla coppa e dalla coppa al gor-
gozzule.

« Possa io fino all’ultimo respiro ralle-
grarmi dell'odor tuo, e del tuo colore avere
il mio naso per sempre vermiglio.

« E, come il mio spirito abbandoni il
mio corpo, in copia di te sia lavata la
mia spoglia, e di pampani avvolta, e col-
cata in terra a pie d’una vite grave di

• grappoli; chfe miglior sede non v’ha per
attendere il Giorno del Giudizio ».

• • — Osteria,



— XVIII —

Ad multos annos, ilare amico, finche
non abbiate voi bevuto almen tanto di vin
mero quanto d’acqua torba reca il Cedrino
in piena di maggio per la terra ospite!

Valeas florects rtibeas, multibibe doctor.
Ave.

Marina di Pisa, ottobre 1909.

G a b e i e l e d ’A n n u n z i o .
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NOTERELLA

11 dottor Hans Barth d uno dei piit noli giorna-
lisli gertnanici, e, poiche vive da moltissimi anni
in Jlalia, ha amiio la bizzarm e utile idea di of-
frirc ai snoi connazionali una guida pratica, sin-
cera e sieitra, per le oslerie da lui visitaic. Hon ha
fatto nn elenco, e si i ben guardato dall’obbedire
a tenlazioni di röclame. Egli ha cercato i luoghi
piu umili, pih earatteristiei, piu frcguentati dal
popolo, e ha segnate a brevi traüi le me impres-
sioni. Hove ha trovato il miglior vino, i l suo spirito
si 6 inalzato a visioni storiohe e artistiehe, le gttali
danno alla guida un sapore leiterar io. Natural-
mente la sna guida & ledesca e lien conto di gusti7
di preferenze e talvolta di pregiudizi ledeschi; ma
essa poträ anehe seroire agli italiani, che vogliono
conoscerc profondamente il modo tenuto dai iedcschi
nello studiare ogni cosa nostra, comprese le ostcrie.
Era del rcsto neesssario che in Italia si conoscesse
nna guida straniera cosl originale di vila italiana,
cd d questa la ragione principale che ne ha con-
sigliata la presente versione.

I l t r a d u t i q r e .





PROEMIO

« II Yostro libi'O ü uua battaglia 9 scriveva Otto
Erich Hartleben, il compianto letterato e immor-
tale profcta del dio Baeco all’ autore di questa
guida quando vennc pubblicatö im suo primo saggio
del genere, intitolato « Est est ».

Da quel teinpo sono trascorsi parecchi a-nni:
6 diventato «erat1*, e poche osterie sol-

tanto rimangouo ancora come croci commemora-
tive sul cimitero descrifcto in quel primo saggio.
Poiclie nulla in Italia cosl permanente come....
il mutare delle osterie (1). E ’ uu va e vieni, ehe ci
opprime il enore, un’ineessante trasformazione,
che la piü eompiacente statistica puö a mala pena
segiiire.

Per il oulto di Dionisio, che altra volta, ai tempi
aurei della cultura ellenica, sollcvava l’uomo al
pensieTO della divinitä, i giorni corrono ormai
trisfci. E’ oresciuta una geuerazione di moralmente
irapotenti, di homunculi, cho non ha pih il mi-
nimo concetto della poesia e della felicitä bac-
chica; una generazione di uornini inferiori, di JJn-

(1} Le osterie del cui docesso 1’Aufcore ha avuto notizia,
saranno contrasognate con una croco funerarift,
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ter-Menschcn, fanatici di una salute senza gioia,
che, col vaueggiamento degli asceti abbaia contro
il delizioso culfco, e vorrebbe con l’ignoranza degli
iconoclasti infrangero le belle statue auticlie, per
erigere sulle rovine degli altari di Bacco e di Vonere
una tenda-ospedale a beneficio dell’«uomo nor-
male», di quell’uorao senza canti e senza suoni,
senza doune e senza vino, che dovrebbe vivere
una diecina d’anni pih di noi.

Vivere? Oibö! T ras Binare per dicci anni di
pih la uoia di un* csisteaza somigliante a quella
della rana amica dell’acqua, mettere al mondo
altri esseri acquaticl della stessa specie e guar-
darsi intorno con'- occhi imbambolati,'' come la
«bestiatrionfanto»! B nessun. nuovo.Nazoveno sor-
gerä a caceiare i prolanatori dal tempio; dal tempio
del vocchio e del nuovo Dio? Poichfe uon solo per
l’BUade, rua pure per la Giudea era sacra la vite.

Chi potrcbbc nominare tutti grillustri che can-
tarono col re salmista « V iw m laeiificat cor ho-
minis » o con Orazio, coronato di mirto: « ütilce
est dcsipcre in loco» o isaggi che con Mirza Schaff y
pieno!ü nappo « e’ergevano alti sopra il comune » ?
Dirö io de’-vecchi ebrei, padri della vite? Delfor-
tunato 2foh che^per, 900 aunij'ntinse la punta del
suo.rosso naso nolla coppa ricolma? Del savio Si-
rach, il quäle insegnö: « Che cos’fc la vita quando
non spameggia il vino»? Di Giosufc e Kaleb, fe-
deli sacerdoti del Bacco giudaico ? E ricorderö io
i padri della Chiesa, che ebbero dinanzi agli occhi
la «vigna del Signore»? San Crisostomo che lo-
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dava Fumor della vite come «opera divina
I pontcfiei, che ripensando al miracolo compiuto
da Cristo, prepararono nelle loro Corti una lieta
sede al culto di Bacco? Papa Gregorio, a cui Gioac-
ohino Belli attribuisee il vanto di conoscere il sa-
pore di tuttf i tini. Martino IV, celebrato da Dante
come amico della vernacoia, c che intonö, prima
di Goethe, 1*« Ergo bibamus » ? Benedetto X II con
la eua magniüca definizione: « bibamus papaliier»?
Leone X, che in buona compagnia di Querno,
suo poeta di corte, vuotö una interminabile serie
di boccali di vino romano, di vin corso o di vino
greco ? Paolo IV, adoratore del Falerno, che anzi
usava lavarsi i denti con la filalvasia? Gregorio
XVI, che approvava come dose normale u n «quar-
tarolo ßcarso »1 Pio X, figlio d’un oste, la cui so-
rclla oggi ancora dispensa agli awentori la deli-
ziosa bovanda ? E il grande riformatore Martin
Lutero — poichfe nel regno di Bacco tutti sono
stati concordi — che ha trovato il motto «Vino,
donna e eanto * e ha descritta la mestizia del-
I’uomo che non ha bovuto o che ha legambe pia-
gate »?

E i grandi delFantichitä: Älessandro, che, come
Bacco vittorioso, dall’alto del cocchio trascinato
dalle pautere soggiogö il- moudo; gli Elleni, che
s’ inebriarono dell’« ardor di Lico» e nondimeno —
anzi appunto per questo — crearono il Zeus di
Olimpia e Pallade Atena e la dolce Afrodite e i
gruppi del Pai'tenons e le vergini delTErechtlieion
e mille e mille altre opere immortali. Gli Elleni
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senza il Tino! II mondo sarebbe un scpolcro, una
catacomba: nessun Anacreonfce avrebbe raccolto
nelle suo odi Tazzurro cielo dei Greoi, e nessun
Omero. nessan Alcoo, nessun Sofocle, nessun Eu-
ripide avrebbe aperte le vie imiuortali dcl canto,
nessun Orazio, cosl ricco di grazie greehe, usi-
gnuolo della elassicitü, avrebbe risvegliate • quelle
onde sonore che si sono propagate nei secoli fino
a Goethe e a Carducci.. . Certamente Catone non
avrebbe avuto ragione di lamentare che «la virtii
si fosse inßacchita per il vino d’Albano «, ma bi-
sogna anche pensare che Dante non avrebbe lo-
dato «lo dolce ber », ehe Shakespeare non avrebbe
mai chiamato il vino una «bnoua e piacevole
cosa », Goethe non lo avrebbe mai celebrato coine
il «redentore delVuraanitä» dalle suo eure » e nö
Gian Giacomo Rousseau, nk Hauff, avrebbero sen-
tenziato che il vino reade gli uoraini buoni, siu-
ceri e giusti e suggella lc nobill amicizie. Inoltre
Bismarck uon aviebbe augurato ai pigri tedeschi
del suo tempo una buona bottiglia di spumante
al gioruo ehe doveva servire a rawivarli o a te-
nerli desti... H mondo sarebbe piombato in una
palude di Stupidität e gli cterni Dei avrebbero, mor-
morando, distratto da esso i loro sguardi:

. . . . Sugli stolti, vedi,
Ogni cura ha Dio aecumulata I

(Ouazio, Odi, I, 18).
** *

E adesso, lettore benevolo, poichö ti prepari a se-
guirmi nella cara e lodata terra di Bacco, qualchc
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awertenza prima di metterci ia viaggio. An oho in
Italia non ogni vino h la bevanda degli Dei; anche
l’Italia formicoia dei cosi detti « bonzinari e oc-
corre andar cauti a proelamare la bontä di nn vino,
imitando l ’esempio di qnello scolaro, a cui 11 par-
roco insegaava il latino faccndogli sentire le varie
qualitä dei prodotti della sna cantiaa.

II parroco domandö: quomodo est istud vinum ?
Lo scolaro assaggiö e risposc: Ista vinus esi

bona,
II parroco sturö un’altra bottiglia e ripeth: quo-

modo est istud -vinum?
Lo scolaro: Istud vinum est 1)onus.
II parroco portö in tavola nn’ alt-ra qualitä, la

miglioro ehe avesse, e e-Jiiese ancora: quomodo est
Istud vinum 9

Lo scolaro, finalmente, rispose con convinzione
Istud vinum est bonum!

Morale: Q uale vinum iale latinum.
Dio voglia che il parroco, ehe nel caso nostro

sarä l ’oste italiano, dispensi sempre allo scolaro,
cioö al sitibondo pellegrino d’Italia, soltanto istud
vinum bonum!

Qiianto alle norme dei buon bevitore, il lettore le tro-
verä qua e lä disseininate come perle nel testo. Nel-
l’Alta Italia laquantitä non ha grande importanza:
verso il sud cresce il perieolo, aumentando il numero
dei biechieri. In Koma la rnisura varia soeondo lo
Stomaco, il sesso. Per le signore, Marziale daya ilsc-
guente classico barometro; Ida, 3 biechieri: Lyda
4; Lyka, 3; Ne via, 6; Justina, 7, cid che non si puö
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dire uaa quautiti eccessiva. Per qnanto riguaTda
il gesso maschilc, lo stosso ottimo Mavzialo affcrina
che appcna dopo 7 lifcri era sicuro di preeipitare nel
fo3?ato luugo la strada. Giovenale va piü. olfcre: egli
celebra la coppa lavorata da Partenio« che poteva
contcuere otto rnisuro pienc cd er» degna di pla-
carc la sete di Poco e della moglie di Pusco (la
grande Saufeja!) * Orazio infinc consiglia oppovta*
namente di non bere mai in onore delle muse meno
di nove tazzo, o aggiunge andie: ccrlaro juvat mero.
Queste regolc valevano per l’allegrobevitore das-
sico senza pcnsiori, che aveva con s6 uno sohiavo
4 rimorchiatorc » (advorsitor) il qnaleavcva la briga
di ricondnrro il padronea casa. Nci nostri teinpi
prosaici ogcuno rcca la sua propria norma ncllo
stomaco c non ha generalmenfeo tm sorvo ehe I’ac-
compagni. Se vuoi perseverare, seguendo la nobile
Saufeja, senza ricorrere al servizio della penna di
pavone, che ti solletichi le fauci. intcrroinperai fre-
queutemente le libazloni con qnalchc stuzzichino;
per esempio, con alcnne fette di mortadella, che
ti ricordcrd l’asino di Balaam. Ti consiglio perö
di evitare le ostriche o almeno accertati che siano
state immerse a lungo nel sublimato. 13c ti piglia
poi qnella pesantezza al capo, che i tcdeschi cono-
scono sotto il noinc di Kater e che i romani chia-
mano « il cerchio alla testa », consulta la ricotta
che troverai lädovesi parla di Roma. I gloriosis-
sirai deirantichitä solevano rinfrescarsi la gola fLn
dalla mattinata, (de medio potare die) e le dieci rauae
odoravaoo di vino neltc ore mattutinc (rino fere dul-
ces oluemnt manc Camoenae).
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Si eominciava presto, insomma... Del resto, l ’ora
non conta: l’importante 6 bere.

Anche il grando filosofo Pantagruel, flglio di re,
loda il bcre:

1. Come rimcdio sicuro contro la sete {buvez
toujours avant la soif cl jamais ellene vous aviendra):

2 . Come rimcdio contro il terrore della morte;
3. Coine rimcdio contro la melaaeonia (pleurer

moins, boiro davantage);
4. Como necessitä naturale, poicliö « la natura

aborre dal vuoto
5. Bisogna bere etarnamente (ec m'est etemite

de buverie et bweric d’etemiiö);
6. Si deve sorscggiare theologalmente (cftopi-

ner iJicotogalement);
7. Si beva come uu templare;
8. Si beva come una spugna;
9. Si beva come la terra quando b secca;

10. Si beva di buon’ora {lever matin ee riest bon-
heitre, boire matin c’eet meillenr) ;

11. Il vino dä la divinitd {de vin divin on de-
vieni);

12. Come l’aiuto delle ali spinge gli uecelletti
verso il cielo, cosl il buon vino con lo aiuto di
Bacco elcva Puomo, gli rallegra il cuore e lo 11-
bera da tutta la zavorva tcrrestre... Bevete sempre
c non morirete m a i!

Ma se non ostantc questa promessa, dovcsse ve-
nire il nostro ultimo quarto d’ora —- uu quarto
dopo r ultimo quinto! — anohe al di läc i b asslcu-
rata dal padre Dante un’invldiabile esistenza. Poi-
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ohftDio non ft affatto arcigao verso il bcvitorc (vedi
Inferno, XI, 85). II nostTO posticino nou ft nelle
flamme infernali. ma nel tepido limbo, cd ha questi
vantaggi,

1. La vicinanza della porta dell’inferuo, quindi
eontinuamente una buooa corrente d’aria;

2. Lavicinanzadel nostroottimo auüco Orazio .
(primo giro). Quindi uninteressante conversr.zione
di sapore letterario.

3. La vicinanza delle pift spregiudicate signore
dellastoria (secondo giro): Semiramide.Didone, Cleo-
patra, Franccsca da Rimini. Ci puft essere dunque
anche l’occosione di un po’ di fiirt.

4. Pioggia costante. Quindi una temperatnra in-
fernale moderata. («Acqua tinta v, dice Dante; che
sia il nome di un vinello leggero da pasto?);

5. La compagnia del fiorentino Ciaceo, che
da circa 800 anni frequenta la tavola del terzo
ccrchio e quindi ft perfettamentc pratico del luogo.

6. Gli abbaiamenti del cane Cerbero: proba-
bilmcnte un po’di musica, che d i vita all’am biente.

**  *
Da ultimo, mio cavo let-toro, unapreghiora : leggi

la inia guida senza prevenzioni, non entrare nelle
trattorie di lusso, ma in quelle piü modeste (di re-
gola i luoghi«ordinarii »lianno la raerce pift «lina*
e vice versa); e se hai qualche osservazionc da fa-re
al mio libro, informamene, perchft io non pretendo.
quantunque giornalista. di sapere ogni cosa e del
resto le osterie italiane sono « mobili coine la
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douna. E quando ti sta dinanzi il luoeufce mezzo
litro, dedicane anche a me un Porso: a m e che,
per darti uoa buona gnida, ho consacrato il fiore
della mia sete e finalmente potrö fare incideve
solla  mia  nrna: Non otnnis morior— ergi monu-
menium asre perennius!

Dr.  H a n s  Ba r t h .





OSTERIA.

Otteria.





I.

V E R O N A .

Pocla« tm ero, papyre, ifcat
Vsranam veniat.,-

Catollo.

.....  E vengono, o divino cantore; nou si fanno
pregar troppo e si precipitano con voluttd nelle
bracoia dell’incantevole Verona, nelle tue braooia,
o Lesbia, i nuovi Germani! Precisamente come i
barbari di an tempo, che, trascinati dalla forma
della tua bellezza. ascoltando da lontano i tuoi
canti di sirena, scendevano dalle Alpi a schiere
interminabili, col passo cadenzato di un esereito in
marcia, nelle corazze di ferro risonanti. Come allora:

Che cos>a non ha vigto la vecohia e veneranda
cittd deU’Adige! Heine la chiama il gründe « ri-
fugio dei popoli noi, specialisti nel genere, la
chiamiamo la « gründe osteria dei popoli»; Olimpo.
Walhalla, Eden a un tempo; un’osteria potente,
coronata di lauro, aureolata di poesia: l ’osteria d’I-
talia! Dammi, o Giove, un’cterna giovinezza e io
Torrö andare. camminando sulle ginocchia, a Ve-
rona, sognare nel crepuscolo idl’ombra dei palazzo
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dcgli Scaligeri e brindaro con Can Grande, con Bo-
rneo e con Dante. E quando I& notte sarä, diseesn
aulle misteriose aequo dell’Adige, io, novello En-
dimione, mi lascierörapire dallaLuna, allaricordata
insegna dinanzi alla porta di San Zeno. E le quin-
dici figlie, che la Luna partoxl al suo primo En-
dimione, aiano quindici botti di quella celeste be-
vauda, ehe imperla ü bicchieie!...

Ah! l’indugiare nelle vecohis3ime viuzze e il con-
fortanto pellegrinare dall’una all’altra cappelletta 1
A ogni secondo uscio un bettolino: ma quali bet-
tolini e quali osti! Qui Orazio non avrebbe avuta
alcuna ragione di ianciare il suo giudizio: Oste  e
frodaiore {Canpo atque m a lig m s),  poich&a duo passi
dai bettolieri qui l’Adigo scorre e mormora inviti
delittuosi al loro orecchio, ma nossun caupono ve-
ronese ha mai versata nel suo vino una goccia del-
l’Adige. Catullo, che era nato presso Verona, con-
dannava gli advdteratori dd vino aä severos (al dia-
volo) e d’allora in poi oou si trovano a Verona ehe
vinai onesti, corae qncl tale di Bavenna, di cui si
lagna Marziale t « giorni £a na iurbo oste di Bit-
venna mi truftö; invece di vino anacquato mi oi-
ferse vino puio, il mariuolo ».

La nostra prima meta sarä Verona vecchia. JSTel
centro deila vetuata citth, non lirngi dalle elcvate
tombc dei principi, ecco un alto palazzo, minac-
cioso: un lato guarda la viuzza dov’Ma caea del-
l’infelice Borneo, l’altro guarda verso piazza Indi-
pendenza (poafca centrale). Qui b



—  5  —

L ’ostcria Scal-igera

(che ha pcrö il modesto titolo : Antica salumoria erl
osteria Mazzon, Piazza Indipendenza. 2 e 3). £ una
vecchia costruzione puntellata, ripulita e necessa-
riamente modernizzata: una parte del palazzo degli
Öcaligeri. II deposito deisalumi,'nel sotterraneo, ool
3uo ecdtante profumo ci invita uel mondo della
leggeuda: forse in quella enorme caldaia, dove
ora fuma il coteoliino e ehe in via in omaggio al
nostro naso un odore prometfcente, Ezzelino, il piü.
feroce di tutti i ghibellini, cuoceva i suoi neraici di
parte guelEa. Oeehieggiano curiosamente intorno i
laidi appesi al soffitto, i prosciutti, le pii’amidi dei
formaggi e una selva quasi fantastica di salcicciofcti
e di salanii. Ci riceve amiclievolmento il padrone,
con una serena faccia indulgente, e sorride con in*
tima compiacenza la bdla padrona, spigliata, at-
traenfce, rotondefcta. Ma usciamo dalla prosa del
pianterreno e saliamo su nelle sfere romantiche del
primo piauo, tra colossali colonne antiche c gigan-
fcesche pareti. Eccoci in una sala grandiosa, con la
volta a croce, dove le memorie si accumulauo, un
refettorio, in cui ogni tavolo odora di storia e ogni
tovaglia reca storiche macchic.

Che buon vinello bianco frizzante ci fa versarc
nella tazza il nostro Meutore, il pittore dall’Oca
Bianca, di fama universale! Che cosa non mi va
raccontando questo « bianco asciutto », che  ha
como un aspetto chiaccliierino 1 D i me, egli dice,
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si h deliziato giit il grandepoeta, Catullo, guardando
ncgli occhi dell’amica, allorchö cantava:

Bona atquc magna
C ena  non  m e c a n d id a  p u c l la .

Del mio sangue, egli eontinua, il trucc Alboino
ricmpl certamente il eranio dello suocero, quando
disfio le fatal i parole: « Bevi, Rosmunda, bevi»;
oella mia veaa si sono immerai c saziati il flagello
di Dio, Attila, dagli occhi grifagni, e il sire Carlo
Magno, il bioodo Alarico che sonneechia nel Bu-
sento, Corrado, il perfido rampollo di Arrigo IV, e
lo atcsso gioTäne e dolce Corradino di Svevia coi
euoi baldi guerrieri. Tre mesi rimasero essi a gozzo-
vigliare io questa Capua dei Gennani, ammirando gli
occhi neri eiegoled’oro, mcttendu a pegno perviuo
le loro spade, e eosi lasciarono chel’astuto Angid
compiesseilsuo x>iaso. Ma tutti, tuttipugnarono con
tedesco valore contra il gigante della 4 sete », come
Dietrich contra i gigauti SignotoedEck con la beatia
armata di dämme, simbolo del 4 K a te r , » Ma l ’eroo
Dietrich aveva pui' vinto e non mai e in nessim
modo nelle bettolc luDgo l’Adige si ebbe piü noti-
zia della terribile flera. Dalla veneranda sala si
entra nella cucina medioevale, che d& l’idca del*
l’antro delle stregho, nel poema di Paust. Uu ca*
rnino monumentale b rischiarato dalle dämme e vi
si affaccenda una vecchia. fi forse la vecckia strcga
di Verona 1 Alle paroti e al soffltto rami di ogni
syccie, quasi proistorici, haschi, Salami, piatti c
una picculu lampada che ardo. Ncll’ombra paurosa
corrono mormorii o risate come üi spiriti o di fol*
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letti. Eppure corae ci si riscalda bene a questo fuoco
quando la tramontana urla nelle gole delle A lp i!
La veccbia (non fcforse stata un giorno la nuti’ice di
Ginlietta?) invita Romeo ad un colloquiodi intimitä,
spiritica. E intanto una vocina delicata esce dal
camino e morraora sarcasticamente: L u gete V eueres-
C up id in esqu e;  p a ss e r  v io r tm ts  es l  m eae p u e l la c .  Eyi-
dentemente 6 quel golosetto diCatullo che vorrebbe
assaggiare lo stufatino, ma giungo rapidamente la
veccbia col mestolo e col rosario, e lo spirito pa-
gano ha appena il tempo di risalirc nella eanna fu-
mosa e involarsi verso l ’anüteatro, dove vive con
la libera Lesbia in an quartierino non mobigliato.

Non ogni giorno h festa e non ogni notte si puö
trattenerci cöu gli spiriti e gü spetfcri, nemmeuo
a Verona. Vi h anche, nel centro, cornoda, simpa-
bica e pulita, la piccola

Boltiglicria atla Biedermeier

dei Eratelli Sterzi, Scudo di Francia, 3, non lon-
tano dalla Via Nuova. Vi s’incontrano persone
seric, «cittadini di Verona, diversi uomini e donne,
parenti delle duc famiglic, musicanti, servi, guar-
die, ecc .» come dice Shakespeare nel frontespizio
di G in lie tta e R om eo.

11 loro couterraneo, ehe li chiamö « poltvoni * o
Verona uu triste nido (Veroa« ittrpe Gatullo) non
fu certameuto che «n ealunuiatore. Cosi essi anche
sotterra fauuo strage delle graudi bottiglio del
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piccolo oste (Valpolicella, Valpantena, Bardolino),
come fl « selvaggio Tybolt * che cantö libera-
mente da Nietzsche: « Umido h tutto quanto io
abbraccio, vuoto b tntto quanto io lascio; io sono
certamente nna botte»— essi ammucchiano e suc-
chiauo fino alle ore cinque, quando dalle vicioo
arcbe degli Scaiigeri i cani marmoTei, ccm grand i
c ca« -ptccolt, nbbaiauo al mondo e uua donna
velata, col libro ddle preghiere sotto il braccio e
gli ocohiaU sul naso, appare verso il Duorao l E*
Adelaide, la pia e infervoTata sposa di Arago IV,
la piü grandc bacchettonn che V Adige abbia rnai
visto.

Ma affrettiamo fl pa-sso. Nou ferminmoci dinanzi
al maestoso palazzo che reca il brutto nomo«Bevi
lacqua».

Eu Bovüacqua che tradl Verona cousegnandola
al lcone di S. Marco.

Beveva acqua, il Giuda: la porflda acqua soor-
reva nelle sue vene e nessan Tiresia potrd mai
placare la sua sitibonda ombra... Avanti a sini-
stra, alla

Löw&ibrÜu

in piazza Brä, B im a Verona? Sicuro, ancbe
birra: e del resto variatio ddeotat. E’ un locale
imponente, allestito perfettamente all’nso tedesco,
con allegre carieature di bevitori. Balle paroti le
teste di cervo guardano cou occbi rossoggianti,
illuminati dalle lampadiue elettrichc, lc tazze ri-
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colme e i camerieri in coda di rondine. Di fronte,
la severa massa dell’anfiteatro; Panfiteatro dove
ua tempo apparivauo i Cesari e i giadiatori com-
battevano e il pubblico veronese si aürettava
verao la Löwenbräu... Ma ehe sto raccontando ?
Prima di tutto gli antichi veronesi non conosce-
vano alfatto la birra di Monaco, ma conoscevano
soltanto il Mentm T h y o n ia n u m  e  ü V in u m  E h e -

ticu m  (soi'viti alla tavola di S. M. P imperatore
Augusto), e poi la Löwenbräu di Verona ö stata
fondata molto tempo dopo, como una fortezza
avanzata della Baviera contro il pid terTibile ne-
mico dei tedeschi: la sete. E , del resto, non ö stata
Verona un po’ bavarese sotto Ottone il grande ?
Non vi si b riunito anche il parlamento tedesco
quando non v'erano ancora soeialisti %

Ed ora, gib. il cappello e contegno pieno di ri-
verenza l Io ti introduco, o lettore, nel p ib devoto
santuario di Verona, anzi delP Italia, del mondo :
io ti porto nella

Ltina

(a porta S. Zeno). E J proprio soltanto vino di ter-
resfcre collina qnello ehe vi si impcrla ed ö seevito

Dal piü bei fior del Veronese piano t

E’ dunque soltanto cosa di quaggiü, custodita
per noi mortali $ Oh noi E’ il nettare d’Omero,
venato di rosso, 6 Lete, ö l’apoteosi di Bacco tran-
snstanziata in liquido gocce, ö un solenne inno
degliDei cautato inungiorno di voluttuosa obbrezza



- 10 -

h un ditirambo, ehe lo stesso apportatore di gioia
lia dettato:

D olce  p er tco lo , o Dio,
0 Leooo, o tu, ehe ooroni
1 sonnt con la verdeggtante foglia della vite.

(Or a z io ).
Salutiamo la vecchia basilica dl S. Zeno, con

tutte le sue sednzioni d’arte, usciamo fuori della
dorica porta ed eccoci, pochi minuti dopo, nel piü
sereno dei paesaggi, di iroute alle Alpi, sotto il piü
profondo firmament'o del buon bevitore, dove sfol-
gora il Sole  e ride la S u l la  c sopratutto invita la
casta e silente L u n a . Il suo raggio placido e pallido
ci attrae <; noi prendiamo un bagno di giovinezza.
come Faust, nel suo vago splendore. Ecco Gina, la
fiorento figlia della piü provocante dellc mamme!
Scendi giü nella grotta e portaci la delizia dei colli
veronesi, la delizia fresca e voluttuosa, dalla lieve
schiuma e fiizzante, la rossa delizia — m’ intendi ?
— nella cui capace e chiusa arca io vorrei riposare
un giorno, come il Duca di Clarence:

— Dove avrai tu ripoeo
0 etanca pellegrinof
— Kntro la belle Luna
Nel piü rioolmo tino.

... Ed ora siedi qua, presso di noi, co* tuoi oc-
chi languidi, amuiaglianti, col tuo seno rosco, so-
gnato da Catullo (U n heio in ro se is  la te l  p a p il l i s ) ,
con la tua boccuccia di ciliegia, che un poeta vor*
rebbo baciare. Tu non ti s tauchi mai di scendcre
sottovra, prouderc il dolce nettare c riempirno le
coppc, c come pii pellegriui le nostro labbra si
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mchinano, io non so se p id verso il tuo capo o
verso il tuo dono. La L u n a  ü corae una < Kneipe »
di studenti tedeschi fuori della cifctä,, anzi ö come
ilsoggiorno dell’innamorata locandiera dei Tigli, ehe
mi rievoca quel canto piü eroico della mia epopea
studentesca, quando il mio naso, degno di greco
scalpello, volö via e scomparve per opera di una
sciabola, che 1* iuvido Apollo pose forse nella mano
dei mio avveraario, 0 Dei, datemi ora in com-
peuso un’eterna sete ed io vorrö eternamente al-
zare il gomifco in viata della bellezza di Gina, dol-
cemente illuminata dagli occhi di madonna sua
mamma, la Siora Emma e dal rubicondo naso dei
taciturno suo genitore, carezzato dallo sguardo
della florente sorella, pervaso dallo spirito gaio e
indigcno dell’amico poeta Catullo. Ed io eterna-
mente toccherö le corde dell’arpa salmodiando e
come il grande Hauff nella Ratskeller di Brema,
auch’ io ingoierö ora un quinto ora un paio di boc-
cali dei purissimo liquido, senza alcun inconvo-
niente, bencliö non abbia anch’io nella testa il prov-
vido rubinetto, che permottaVesal&zionedei troppo
gravi vapori, quando il mio ccrvello b  saturo. E
in tutte lo lingue esclamerö: Dio Bacco b  grande
e la Luna b la sua profetessa l Poichfe ei aiamo,
amico lettore, fevmiarooci un po’ e beviamo ancora:

Verona, qui le viderü
Et non amavil protiwue
Amore perdilieaimo,
la credo ec vpaum non amat
Garetquc amandi sensibus
El odiat omnea gralia» (1).

(1) Dall’iWnerario dei secolo xva.



II.

M IL A NO .

La prima*«ra in flor mena t«it«schl
Pur com« d'uso...

Cosl canfca Cavdücci nella«Canzone di Legnano»'
o realmente essi, « li tedeschi lurcbi» di Dante,
piombano in allegre comitive su Milano. Ma non li
spinge — ob no! — la veccbia* e terribile sete di
sangue, ma una sete piü nobile, quella piii civilo
e piü vera del liquoce di Bacco, dolla bevanda deli-
ziosa, die, secondo fl re David« letifica fl ouor del-
l’uomo» e secondo Alceo ü«Io specchio dell’anima »
e secondo Plato ne * Bignoreggia i valorosi ». E per
onorare e segniie l’esempio di tutti insieme quosti
Bonuni, l’ingenno tedesco corre al viachio di Milano,
comc la mosca. Ma, abim&l in quäl parte dei lom-
bai’di piani zampilla una sorgeate di vino ? Dovet
Se tu noa avessi la tun buona guida o qualche
fedele amico, ti trovereati comc il grano piantato
nella sabbia del desevfco. Scovare a Milano — e an-
cbe a Genova — nn bicchiere di vino da galan-
tuomo fe piü difficile ehe incontrarc una persona
devota a Roma. Anzltutfco, earo letfcore, iacciamo
uua eorsa ncl reguo di Gambrino. Milano b a di-
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rittura una « olfctfl birrosa »; comc clii rliccssc, la
Monaco cVItalia.

A cid nulla toglie la continua anarcbia cbc.
qnanto alla bina, regna sovrana nel

Eistorante della staaione,

äovo tuttc lo birre del mondo s’iuseguono costan-
temente con uua rapiditä cincmatografica (1). I
tedeschi non sono venuti a Milano soltanto per il
Duomo, nia anche per portarvi il culto dcl succo
dolVorzo, che nelle golelombarde ba trovata la piu
festosa accoglienza. Il punto centrale di Milano, c-
anche della zona dedicata alla birra, d il Duomo.
Coal, quand’d scaccata la mczzanotte e quasi tu tta
la cittil ripoaa, i 4000 santi chepopolano lamarmo-
rea foresta della vecchia cattedralc possono scen-
dere in frotta,cercareifraticellitedeschi ehedan ao
il nome alle varie birre, i P a u la n e r i  i F r a n z is k a n e r )
il pio Kindl di Monaco e trattenersi con loro se-
gretamente e allegramentc fino al canto del gallo
mattutino. Ecco perchd tu tte le piii importanti
birrcrie stanno raggruppate intoruo al Duomo.

11) Dirigendosi perö al eav. Malnehia Colombo, d ie per*
Bonalmente dirlge il buffet con uno sguardo profetico, ai puü
avere an pranzetto di prim'ordine, anche con. costosissimi
tartufi e asaagglare alcune veechie bottiglie di vino, che i\
cav. Malacbia tiene geloaamente cuatodite nella aua cantina.

(11 Traduttore).
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Dietro il Buotno ö il tistovante

O ro log io

(Augustinerbrau); una volta ora una piccola trat-
toria, oggl h una specie di « Bierpalast o. 13’ ü*e-
quentata dalla migliore aoeietä., spccialmentola sera
e dopo il teatro. V’b anclieun tavolo dove ai rac-
colgono artisti come Carcano e Tallono-, 71 ai  vede  .
generalmente Erneato Teodovo Mouota, aicnro di
trovarvi la pace, di cui b il piü veccliio apostolo.
La birra vi b sempre fresca, spillata dalla botte c
servita in calici di vetro. Fino a pochi anui fa pas-
seggiavano £ra un tavolo e l’altro pompose fioraie,
in rieche toilettes di sera: ora sono scomparse. A
pochi passi di distanza, presso i portici, in via Ugo
Foscolo, b lo

S paten bräu

che ha l’aspetto di una birreria di Stile tedesco
antico, con pesanti tavoli di quercia, diechi di sparto.
Vi si parla molto tedesco, svizzero, e, forsc per la
vicinanza del Buomo, vi si usa un linguaggio ar-
chitettonico tutto speciale, cosl che si ha la rara
soddisfazione di ordinäre al camericre «na colonna.
E’  utile  fasciare  le  colonne  con  qualche  fetta  di
prosciutto e farvi su un testo, magari di risotto.
Un po’ piü oltre, nella Galleria, il



— 16 ~

Gambrinus

di carattere internazionale: grill-room, un’inümtä.
di giornali, eoncei’to di dame viennesi clie possono
ancho essere napolctane, birra di JSiirgerbräu . N ella
stassa galleria, nel braccio verso via U go Fo-
scolo, il

ßavini o Stoclccr

ristorantc di lusso, frcquentato da sportmen, u o
mini d’atfari e lettcrati. specialmente nell’ora del
dijeuner.

Nclla stessa zona, con ingrcsso sotto i portici,
la uuova birreria

Apollo

che invece di rimancre sul Parnaso fc diseeso so tto
la Galleria. II locale, vasto ed elegante, fc tu tto
sotterranco.

Di fronte alla facciata del Duom o la grando

Birreria Kazionale

nello Stile dei cafEÖ franccsi. Speccbi dappertutto
alle pareti, tavolini di marmo, divani rossi, mo-
bili moderni, mnsica in alto, e ottim a P ilsen in
basso. E’ molto frequeutato da indigeni e da i bnoni
provinciali: b nn lnogo degno degli D e i sitibond i.
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Dietio la via üci Mercanti, o precisamento dietro
il palazzo dei Giurec.onsulti, dove era una volta il
telegrafo e dovc ancora si ammira una torrc con
un Sant’Ambvogio minaccioflo, troviamo la

Fürstenh'äv

e un cartello ci in forma che questa birra ö be- .
vuta a tavola dall’imperatorc di Germania. E’ nn
localino d’angolo, simpatieo, creato da quel Sigi-
smoodo Stern, il cui nome significa « atella »; Si-
giamondo, l’unico della casa dello <? stelle » di Da-
vid e il Kapoleone della birra tedesca in Italia,
poicbö egli ö colui che ha fatto sorgere tutto le
birrerie tedesche in auolo italico, da Milano a Na-
poli. Una graziosa figurina s’aggira leggiadramente
nel piecolo locale: 6 forse l’unica Ebe rimasta nello
birrerie di Milano.

*
* *

II regno di Bacco a Milano! Obi non sorride
sotto i baffi a queste parole? Ohi ai tienc dal
mettermi sotto il naso un giudizio da me prouuu-
ziato altra volta, quando citai a questo proposito
la <2 cittü dolcnte » ecc. *? Ma io non mi vergogoo
di battermi il petto, di dirmi pentito, di conlcs-

. sare « mea culpa,mea maxima culpa». Poiclife sap-
piate che mi sono convertito e da Saulo sondi-
ventato Paulo. S i: Milano 6 una cittä dovc si puö
bere dell’cocelso vino. Soltanto occorrc sapere dovc
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si celi la sacra ed invisibile arca, dove sorgano,
non giä gli allori del dio ignoto, ma gli ignoti al-
tari del notissimo Baeco. Con una pianta di M i-
lano facilmenfce il Iettore seorterä alle prime delle
seguonti osterie, ma per le altre lo eonsiglio di
pigliare una carrozza o un automobile o, meglio
ancora, un « advorsitor ciofe uno di quei com-
pagui rimorchiatori, cbe usavano presso i romani
antichi. Partendo da piazza del Duomo, percorsa
la via de’ Mercati e attraversato il Cordusio (dov’e
il nuovo palazzo tlella Borsa) si va iu via Meravi-
gli c si trova

L'Uniono cooperaüva.
*

Grandiose palazzo iu istile del Cinquecento, graudi
sale, alte, ariose; gallerie, seale, colonue. Vi si
ha del vino eccellentc, ma 1’ am biente & solenne e
i frequeutatori sono piuttosto gravi, eompassati.
Qualche cosa cli similo aveva scoperto H eine a
Berlino, dove, per giungcre alla illusioue di una
pocsia dclTambientc bisogua prima essersi elettriz-
zati cou mezza dozzina di bottiglie.

Vini Sardi

di Zedda, in via Orefici.
Se Papa Martino IY fosse ancora in vita o arri-

vasse a Milano da un viaggio in Isvizzera, egli ap-
prezzerobbe qu ila sua vornaceia, ehe tauto gli pia-
eeva a Boma, E poichh siamo in argomento eccle-

& —OtUria.
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siastico, attraversiamo la piazza dcl Duoino e
facciamo nna visita al Vaticano milanese.

Come fl Vaticano di Koma ha il suo « bottolino
degli svizzeri», cosi il palazzo arcivescovile della
metropoli lombarda posaiede la sua

C m tin a  do lV Arcivescovado

che ßi apre io. una porfcicma un po’ appartata,
dietro alla dimora di Sua Eminenza l’Arciveacovo.
L'lngresso ö aella stessa Via delle Ore, allo sbocco
ia Piazza Fontana. Un melanconieo lumicino rosso
iavita il pellegrino, Si entra in uo antichissimo
androue. a grau voIta, con arcbi colossali, con im*
poneuti coatoloni, ma tutto — orrore \ — fe sbiaü*
cato e modcrnamentö dipiuto. L’oste dell’arcivo*
scovado ha assassinato tutto quello che v ’era di
poetioo e di romantico, forse ricordando che nello
stesse luogo eia stato assassinato Galeazzo Sforza.
Soltanto la cattedra e i banchi del coro, dove nn
Ahramo da Santa Clara potrebbc tuonare contro
)a perfidia dei tcmpi, consecvano ancora al locale
un residuo dell’autica religiositi.

Ealla dimora dcl cardinale arcivescovo, se non
vogliamo abbandonarc la sautita, possiamo farci
brasportare a Sant’Ignazio e avromo la sorpvesa di

ün’ostcm in  nna,  ch iesa ,

cid ehe costttniaco tndubbiamente uua curiosita piii
.uuica che rara. H titolo uflicialc 6 aim modesto :
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« Grande magazzicto di vini di Bossi Pietro *>. La
Chiesa 6 all’angolo di Via Monforte e Via 'S. Da-
miano dieci mimiti a nord-est dcl Duomo (Ti passa
vieino il tram di Porta Monforte).

Ncl luogo riceo della grazia divina si abbrac-
ciano osteria e santuario! Al lnrae di uua piccola
Iauterna rossa spiccano nella notte — poichfe di
notte vanno visitate le osterie storicbe — le spct-
trali linee della yecchia ohiesa de’ gesuiti. Un mo-
derno Piscliart direbbe:« Ecco un tempio di gesuiti
d ie £ sorvito a quäl che cosa ». L’interno della
cliiesa, scarsamcute illuminato, col soffitto altis-
simo, 6 pieno d’ombre imponenti e produce un’im-
pressione strana. Lungo le pareti della navata s’al-
lineano gigantesclie botti, sopra le quali s’ inalza-uo
o fuggono afTreschi sbiaditi, colonne sereziate,
avanzi di stucohi dorati, e qua e lä torsi di angoli
estcrrefatti. L’altar maggiore, trasformato in un
mistei'ioso ripostiglio di bottiglie, ricorda ü divino
oracolo, a cui Pantagruel c Epistcmon susurra-
vatio la loro prcghicra:

0 BoutciÜe
Pleine laute
D e myatercs.

E l’oracolo mpondeva:
— 7««e !
Ma ancho noipossiamo qui trovare un posticiuo

e coufortarci, como l’eroe di Babelais, con un
« sorso fceologale » (choypincr theologalemcnt).

Possiamo anchc discuterc intorno alla stringente
logica di quell’acuto parroco di M6daii, il quäle ru-
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gionava cosl: « Io seguito a bere. Se io non be-
vessi  Barei  morto  e  la  mia  anima  andrcbbe  a  ii-
fugiarai in nno stagno pieno di rospi, perchö essa
non potrebbe durare stando asciutta... Insomma,

meglio far meoo chiacchiere e bere di piü. Dite
dnnqne amen e bevete! * Con le quali parolo qui
nella ehiesa di Sant’ Ignazio a Milano io alzo il
mio bicchiere e mando aU’allegro filosofo in notno
mio e dell’amico lettore un cordiale saluto nel
Bno stesso latino maccheronico: V iva t-fifa t-p ip a t-
bibat t (1). In questa cappella Sistina di Bacco uu
imponente corridoio, formato di barili, conduce
dal portale attra verso la navata di mezzo fino al-
l’Abside. Dioanzi, a destra, dietro una griglia,

^ sorge il banco, dove sorride una vispa ragazza j
j r  poi in linee parallele segaono fort» tavoli di quercia

con gente del popolo che beve religiosamente in
silenzio.

In nn angolo arde il fuoco sacro per la cuoina
casalinga. Qua e lä, si aprono le cappelle laterali,
protette da botti dipinte in rosso e da gigantescbc
gabbie piene di bottiglie, che pare ci pispiglino
con gorgbeggi di usignnoli c di capinere. Neasuno
sguardo profano spia entro queste camere a dne di
Loyola dove le coppie possono baciavsi senza tur*
bare i puttini che volano nelle pareti recando le
ghirlande di fiori. E nessuno si scandalizza di
quei baci, poichfe la cosa non fa punto ehiasso, e sc
ne vuoi saperc di piu leggi le novclle uionacali di
Boccaccio e il racconto di Heine a Lucca (cap. V).

(1) Brindisi di EpisWmoa.
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13 non ft sempre uecessario esscre proprio due
sposiiii io viaggio di uozze per cercare al riparo
di queste botti di Heidelberg la benedizione di
Loyola. Perchö le milanesi, diceva il Soume, sono
le piü belle dooue d’Italia: e il faoeo dell’in-
ferno ha bisogno di essere alimentato e il fine giu-
stifica i mezzi.

A una somigliante metamorfosi ft stato sacrifi-
cato anehe il povero San Manrizio. Egli ha pas-
aata 1’ intiera vita a predicare in favore dell’&cqua,
ed ccco che la Hemesi della storia ha trasformato
il suo convento in una delle piü ammirevoli cantine
di Milano. In quell’ex-convento, in Corso Magenta,
22, il degno signor

G iu sep pe P rovera

ha raccolte le migliori bottiglio di Piemonfce, edi-
iicando con. esse una bottigl:eria di primo ordine,
Quanto a chic, Sant’ Ignazio non arriva alle ginoc-
chia di S. Manrizio. Il locale ft a dirittura elegante.
Hei sottervanei, sotto la strada e i trama, riposano
le cantine, dove il signor Giuseppe ha imprigionatc
le povere anime della vite, che poi attendono
un’allegra morte liberatrice nelle gole sitibonde.

La cantina ha un’ imponente volta a croce:
14 cappelle sotterranee, 140,000 bottiglie e botti
gigantesche di 3000 ettolitri.

All’oscillante liune della candela somiglia alla
officina di Vulcano, come fu dipinta dai vecchi
fiamminghi. Se il padrone ft di buona luna, v i si
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spilla dallc varic botti e il cuoro si rallogra. Sülle
iiostro teste v’ e la cliiesa claustrale, con gl’ im •
mortali affresclii di Bernardino Luini.

A proposito, io consiglierei al siguor Giuseppe
un oitimo affare.  Egli  dovrebbe aprire  nella  volta
sotto i pih rinomati quadri della ehiesa, una bo-
tola invisibile, con una speoio di ascensoro da pal-
cosccnico. Quaudo l5 inglese b in posizione dinauzi
a uno di quei dipiati eva in visibilio, si preino
un bottonc, e leatametite, dolcemcnte, sonza ehe
so ne accovga, l’osservatore viene abbassato nella
cantina. Quäle spettacolo t Quelli cbe son gib. vo-
dono  discendere,  come  dalle  nubi,  prima  un  paio
di  enormi  stivali  e  poi  due  luugbe  gambe  rigide  o
aottili, e finahnente gli scopettoni, le lenti e il velo
dell’ inglese... il quäle non si 6 ancora rinvenuto
dalla sorpresa, che un esperto caineriore gli punta
coufcro il petto una buona botfciglia piena, dicemlo-
gli: — Chinnquo tu sin, bevi o sei morto! — Seora-
metto che John Bull non se lo lascia dire due
volte e ehe gli aftari della ditta Provera, con quo-
Sto »istema di discesa, continueranno prodigiosa-
mente a... salire.

Un’osteria chic,«inteilettuale », si trova proprio
nel centro, in Via Pattari, C (a uno svolto dcl Corso
Vittorio Emannelc) ed h la

BoUiglieriu  A stig ia n a

che h fomata da unu sevie di camerc c camorctte
incastrate l’una nell’altra. La seva vi bazzicauo
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artisti, giornalisti, iutellctfcuali d’ogni ccto. La
stanza interna, con rivestimcnto in legno, ö de-
corata umoristicamente, con caricatai'e varie: in
nna di queste ii padrone 6 raffigurato come una
balia che allatta i suoi clienti. Ed lia allattato
anche me, queato re dei lib eron s, e il suo lattc
sqnisito ancora m’ inonda di dolcezza durante i miei
sogni.Lo chiamano «Siur Enrico» ed fauchepoeta.
Egli presonta le aue bottiglie sopra lucenti vassoi
zincati; un acnso di patriarcale dignitä ai diffondc
nei suo regno e, nei suoi cditti scritti in italiano
del trccento, egli raccomanda ai suoi sudditi di
bere. Ed essi ubbidiscono, e come! J e  bo is  com m c
u n tem plie r , p lu s  qu'une  eponge,  tam qn am spon su s.
e ic td  terra  s in e  a q u a ! (Rabelais). Ed ora eompren-
diamo benissimo anche noi perchö il vocehio Po-
leobto chiamasse la Milano de’ suoi tempi «Geru-
salemme »: una Gerusalemme dove dietro le mui'a
di Yccclii pregiudizii scorre la vena della piü do-
liziosa bevanda e dove il tempio di Salomone ri-
suona di bacchica gioia.

Gerusalemme riconduce il nostro pensiero ai ce-
dri del Libano, che dev’essere « il dilettoso monto »,
per tutti quelli che... libano. Milano essendo tutta
in piano nessuno soguercbbe di scoprirvi dei monti
dove non si sale ma si beve. Esempio: Monte-
mevlo, perdnto nei giardini pubblici, isolato dal
moudo. Esempio piil comune, il Montefiori, un lo-
cale messo a nuovo, dove troueggia il sjgnor
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v L u igi M on zin i

e che ai ferova in fondo a via degli Orti (traui di
Porta Eomana). C’& di tutto: botti. barili, dami-
giane, bottiglie, giuoco di bocce, bainbini, un cauo
e anclie an pappagallo. II sor Luigi a carte oro
un po* tarde diventa oratore e pronunzia discorsi
iUosoflci. I sooi awentori diventano facilmente per
lui aitrettanti«z ii». Bgü ö flero di certc bottiglie
dai aomi strani: si chiamano « Barbacarlo » c
« Sangue di Ginda ». H sindacato dei corrispou-
denti di gioraali anch’esso uno 4 zio » del signor
Luigi ed ha bevuto piüt volte i l «Sangue di Giuda ».

Tra gli artiati fc conosciuto il

Circolo arlistico « T orla water *

facilmente accessibile perchfc si riunisc© tutte le
sere all’Albergo del Cervo, in viale Principe Um-
berto, 14, poco distante dalla staziono centrale.
Nell’albergo una sala ricca di dccorazioni serve per
le adunanze e per le bevute dell’allegro convegno:
sul tavolo b issato lo stendardo dove sono stati di-
pinti isimboli dell’arte (unospazzino), della scienza
(un cieco che trova... on ferro di cavallo), dell’in-
dustria (uno ehe ruba un orologio), del com-
mercio (una donnina allegra). Sotto lo stendardo
pendono le catene di Colombo, corone, schizzetti,
un cappello da alpinista, una roteUa e un turac-
ciolo. Scopo del sodalizio, a cui apparteugono pit*
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toi’i, srultori, poeti e dotti, ö esolusivamente il
culto di Bacco. Chi contravvicne allo statuto della
societä, paga un fiasco. Le coutrarvenzioui sono
piuttosto uumerose: in un aemesfcre aoltanto fu-
rono pagati 1800 flaschi e farono anchc... bevnti.
La societä si fregia anche di uno stemma, che reca
un gallo con l ’uovo, e il motto terribilmente iro-
uico: « Il vino si fa anche con l’uva ».

Una grandc taverna artistica faceva pnrte ulti-
mamente di un progetto per il palazzo dei Giu-
reconsulti, ma il progetto b rimasto finora arenato.

Inline col tram elettrico andiamo a fare una vi-
sita alla

P o m p e i  a  M ila n o

che & in fou&o al Corso Indipendenza ed ha que-
sto titolo: A n tica  o s tcria  de lV A cqu a  B e l la . H let-
tore non si spaventi di qnesto titolo: l ’acqua sarä>
bella, ma io non so dire se fe anche buona, perchö
non Pho assaggiata. E’ un’osteria di campagna, che
per il coloro rosso e le colonne antiche, di cui b
ornata la sala principale, puö paasare, con molta
fantasia, comc una rerniniscenza pompoiana. Dietro
la vecchia casetta idilliaca un giardino solitario
con alti oltni e platani: si b ancora in Milano ma
si crederebbe di trovarcene molte miglia distanti.
Per la tranquillitä. dei clienti dirö che a questa
Ponipei milanese manca il fumante Vesuvio: perö
il fumo b  abbondantemente prowisto dalle pipe
degli avventori.



_ 28 -

15 poichfe siamo onuai prcsso il dnzio, addio su-
berba Milano. Z tcdesclii, ai quali da Barbarossa
10 poi fo bai sposso gnastata la digeetione, ti sa-
Iutano: il tuo vino ha fatto Joro dimcnticarc tutto
11 pnssato!



UI.

TORINO.

I * regil Torino
fncoronata dt vittoria.,. ed A«ti spamanle(Cakduooi, Ode ot 1‘iemonle).

Salve, o regale cittä — incoronat-a couie non fu
ncssnn Salomone, nessun Carlo Magno, ncssun Ce-
sare — inc-oronata con rimmortale diadema della
vittoria e di... Asti Spumante (lire 1,20 la botti-
glia). ITclla tua biauca-Spumeggiante coro na bril-
lauo, come prezioso gemrne, e piü specialmente
come rubiui, il Earolo, il Barbora, il üYcisa, il Ne*
biolo, cd & veramente intorno al tuo capo l ’au-
rcola della vittoria, percliö cbi potrebbe scendere
in campo eontro i poladini, che Baeco ha schlerati
intorno a Torino 3 — Torino 6 una o cittä di vino »,
come Verona, tanto per la bontä. quanto per l’ab-
bondanza. Baceo, perö, si presenta a Torino in
vcstaglia e pantoiole, con la sua pipa in bocca,
sereno, contognoso. Non v ’ö la furia dionisiaca,
non ostante il famoso bassorilievo di Baeco al-
l ’Univorsitä, Nordico e flemmatico, il torinese bevc,
come un filisteo tedesco, il suo bicchiere di mat-
tina e di sera, airalbergo, non all’osteria; e in
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gran uuntcro souo gli alberglii e lc bottiglierio, che
invitatio il bevitorc: ve u’b quasi a ogui svolto di
via, ad ogui angolo. II torin ese b tenace e fedele:
va sempre, alla sfeasa ora, all’albergo eonsueto,
liudo e simmetrico come stanze pov bambole di
Norimberga, beve la consueta bottiglia e f» la c o q -

sueta partita a tarocchi.
. Auclie qui fiorisce il culto della birra e si contano
un paio di fabbricbe torinesi che producono unn
birra ecccllente. Cominciamo da

V oigt

(via Pietro Micca, im locale a tipo di cafffe), dove
briUa \iua lieve e ebiara birra Boriughieri, che puö
tener teata a quahmque Pilsen o... dovrebbe auzi
eaBere esportata in Germania; vi s’incontrano an-
che eleganti flgurine: Pedem ontanae proca ces... Se
penso ali’una cosa e all’altra, mi sorprendo a gri-
dare alla nera coda di rondine del cameriere, per
ladecima volta: — Un’altra birra! — A dne passi,
presso il Teatro Alfieri, la solita

G ambrinus H a llo

(tipo caftfe), che ha nella Torino moderna una S e -

rie di aorelle, con nomi diversi e che tutte si ias-
aomigliano. Chi vuole asaolutamente la Pilsen piü
gennina, vada alla
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(via Genova), molto frequentata, special mente in
cstate, coi tavolini eulla strada. Bnon ultimo, nello
stadio della birra, viene il

Caffb  d ella  B orsa

(in piazza Gaatello), con qualitä diverse iudigeuc
c straniere; e per fl bevitore estivo sono molto in-
dicate le gite ai giardini dellc varie fabbriche to-
rinesi (B o r in g h ier i,  M etzger  e  B osio ).

Ed ora basta con la cervogia, che il bnon te-
desco puö benisaimo bere (secondo Tacito) nelle
suc foreate, dove non trova inyece le perle delle
vigne piemonteai.

Per quanto sia ottimo il vino in bottiglia (1),
tuttavia l’indigeno preferisce generalmente il qninto
o il mezzo litro del vino comune da pasto, che ö
sempre piii leggero e meno caro, c quindi se ne
puö bere a saziebä. In tal caso si domanda « il
vino della botte p . Ohi ingoia troppo « Asti spu-

(1) Frnszi medii, por ogoi bottiglia: Barbara lire 1,20,
Berbareeco lire 1,50 (tutti 6 due frizsanti, aeciutti), Borolo
(con profumo spociole, tipo di Bordeaux) lire 2,60, Brochetto
o Crrigaolino {leggeri e unpo* dolci) lire 1,50, Vino bianco (Mo-
ecato, dolcissimo) lire 1,50.
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mante v, faeilmente prova la sensaziono dell’im*
peratore Barbarossa, contro cui Asti trionfö

Fiera di atrago gotico e de l'ira
di Federico,

11 che lo scettico lettore potrft riscoatrare da sö,
dopo la quiüta botiglia. Del resto auehe ilv ico
comune da pasto produce i suoi cifcttl, come con-
statava anche San Massimo, vescovo di Torino, in
una epistola deli’atmo 421, con la quäle cosi rira-
provoravft i suoi diocesaui:

« Se voi la sora vi abbandonate alle ocoessivo
libazioni,  vi  si  iufiainma  il  cervello  c  vi  mettetc
a strillare in modo clie vi si sente anche dalla min
camera da letto ».

Dopo ayer preso il nostro vcnnoutli, in omtvg-
gio alla specialitä toriuese — del rosto, quanto
a questo gcocrc di aperitivi inatfcutitii Orazio rac-
comanda « nil nwi lene äecet * — cominciamo dal
quartiere della stazione di Porta Nuova per na-
vigare pol, Ktogo i canali inondati di vino, diiitti
come candcle, alla piazza Gastclio, ehe 6 il ccntro
della citt;\. E viciuo alla stazione, presso la Chicsa
valdcsc, ccco la

T o n e d i M alakofJ

(Corso Vittorio Emanuele), diictta da uua robn-
Bta signora. Non inolto lontauo di qui possiamo
fennarei al C avallo G rig io  (via Roma) c al P crsico
Reale (via Lagrangc), due albcrghi dove si bevo
bene e si raccolguno volentieri i proviuciali d’uim
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ccrta agiatczza. Verso il nord, presso la piazza
S. Carlo, ci aspetta il

G ran G airo

ehe di notte, specialmente in sabato e domenica,
ha festivitü e movimento: un po’ di vita di Monaco
trasportata a Torino. In alcune sale vi sono tavole
elegantemente preparate per certi clienti « di ri-
guardo » accanto la Sala ordinaria per la m isora
p lebe . Fumo, clxiaaso, va e vieni, strilli, comc ndla
torre di Babele. Al cantar del gallo la follasi di-
sperde c ciascuno se nc torna a casa con la confu-
sione delle lingne. Tin po’ ineno di babiloncsc cd
cgiziano si ha alla

Stella ü'oro

(via Genova, 4, vicino al palazzo Municipale). Un
hieve androne,di rimpetto alla chiesa di S. France-
sco d’Assisi, introduce nel covtile, dove — sormon-
tato da una Madonna — si apre l ’ingresso al locale.
Modesto, pulito, dignitoso, dall’aria patriarcale. Un
paio di gradini ci fanno scendere in una sala pro-
fonda, una specio di Jardin d’hiver. dove si sta co-
modi, fcranquilli e si bevo « a quel Dio anche se
non si giunge a quell’ « urlo degli Sciti » che ri-
corda Anacreontc, o alla fainosa sbornia degli Edoni
di cui parla Orazio (1), e alle divfne ebbrezze di
Properzio.

(1) Nor* ego «w»u« baccabor Edonisl



ZJn tuffo nol buon tempo romantleo ontico ci
permotte 1*

Anlico allergo dcUa Fucina

(via Conto Verde, 14 e viaBasilica, 4-6) uel cctitro
piü angusto di Torino veechio, fra il palazzo Huui-
cipalo e il Duomo. Era una volta 11 palazzo dcl
Conte Verde, unodeipiü fnmosi antenati dl Oasa
Savoia. Per una belia porta anfcica, attraversato
il cortile, dove un tempo atteudevano lo soutuose
carrozzc cd ora s’amnniecliiaQo carri c carrette ru-
rali, ei entra in uua apecie di portico affumicato,
a piena volta.

Qui il Conte Verde al tintinnio delle coppo rac-
contava le sue strano awenture di Terrasanta,
qni riaonava la famosa canzonc di Ottone Ar-
rigo e appariva in un augolo il povero e magro
fantaama di Enderle ro» K etsch ... Storie vcc-
chie ormai! Adcsao, nello stesso luogo, invecc del
Conte Verde e de’ suoi cavalieri siedono, ad un
tavolo rozzo di quercia, il sarto e il salumaio, c sol-
tanto due ßplendori eccitano la fantasia: il magni*
ßco specchio gotico, in cui si specobiarono taute
bellezze dol passato, e « Madama» la giovanc e
dolce padrona dell’albergo.

Qni siamo nella zona piü satura di storia. Ecco
il palazzo di Porta Palatina, dove Carlo Magno
tennc la sua cortc coi paladini dagli speroni riso-
nanti. A quel tempo risalgono lc origiui doll’anti-
chissima
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C orona G rossa

(via Porta Palatina, 13): l’unica casa medievalo
in tatta Torino, un. pendanl delTAlbergo delTOrso
di Roma. E’ ana costruzione in mattoni rossi, as-
sai ben conscrvata, ijcr la sua etifc, eorae un’ag-
ghindata« fenirne de cinquaute ». Porta con vecelti
capitelli, e sovr’essa, sotto un piccolo tetto dilatta,
l’insegna deH’albergo in un» cornice di legno an-
tico. All’ingresso uua specic di cucina da campo
nella quäle appare la bianca berretta del cuoco c
— ae la fortuna ci assiste — il profilo della non
piü giovane ma svelta e seducento padrona. La sala
ö simpatica, all’antica, a volta bassaeancbe quando
il giorno b cliiarissimo, l’oscuritä b  cosl medioevale
che bisogna accendere la luce — abimfe! — eiet-
trica. Lo colonne doricbe, clie sostengono la volta,
servono ora come modesti attaccapanni: dove una
volta erano lcgati eretici e nemici deU’impero, ora
pendono cappelli stinti e soprabiti...

Pareti rivestite di legno, impiantiti di legno, un
magnifioo camino di marmo, che sta atu tto l’in-
sieme come un puguoin laccia. Benckfe freqxientino
anche qui generalmente gente del suburbio e del
popolo, il dignitoso cameriere porta superbamente
l’abito nero a coda, e il cielo soltanto sa da quante
centinaia d’anni l’uomo o il frack si sopportino a
vicenda! Ah, se il vecchio volesse raccontave!...
Z itti: pare che egli aia di buon umore. Egli tossi-
sce, sputa c comincia a sciorinare il tesoro dellc

3 —Otlaia.
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sue meiDorie: « Quelli erano tenipi — comincia egl
sospirando — tm p o r ib u s i ll i s ! . . .  Vi  dico  io,  cht
allora, dal mercolcdl al lunedi, v’era sempre trcg iu
Bei, ciofe Ia tregua di Dio, c allora per un’eccezioji
i grandi o i grandissimi dignitari non si picchiavain
l’un l'altro c o d  I o langlie spade. Allora veni
vano sempre qui, dalla reggia, per berno uu bic
cliiere... Vedcte dove il mavino del tavolo h sboe
concellato? Ebbene, qui sedeva il vecchio sirc
Carlo Magno. p, in un accesso dl furore egli Xec
saltare l’angolo dcl tavolo col suo stuzzicadeuti
quando scappö ta principessa Emma... A destra e
sinistra sedeva tutta la piii alta uobiltö de 11a cas
militare e clvile... vi dico io, quanto bevevano
Uua veutina d’anni piii tardi venncro gli altri
Qui, signori mici, sedova il dollo impevatore Carl
il Calvo, clio portava gli ocehiali e s’industriav
a contaro sul capo i duo peli che gli erauo ri
masti; e tm po’ piü a destra, qui, dove e quest
grandemacchiadi vino.sedettero poi Carlo il Gross
e via via, per ordiue, tutte le maesta: il piissim
Luigi, ehe non beveva so non aveva con sfe il su
prcdicatore di corte, lc loro imperial! altezze Car!
il Semplice o Eiccardo il Capolluto, il buon Luil
vieo il Cieco, il conto Poppo, il principe Pipino,
principe Carlomanno, ehe aveva studiato teolog
a Münster e veniva qni a Torino a passawi le v
canze... ancor oggi ci ponsano le onorate ragaz
da marito. Ah, quella era vital E il sabato e
riuntone mieta, poicliö veuiva il fior fiore del
iemmimütft, V’ora Giuditta, l’allcgra pvincipeas
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che piantava in asso il suo reale consorte e aadava
a giuocar di snola sotto la tavola eon gli ußiciali
dolle guardie o coi monaci...»

Gli occlii clel veccliio scintillano... Ma anch’io
mi scnto an ijo ’ caldo e freddo e, quant’ö vero
Dio. non mi scandalizzo affatto a quesli racconti
auzi mi pare che diventerei volent-iei'i 1’Oloferne di
qucsta principessa Ginditta, nel seuso che mi la-
3cerei ancova scorrere per la gola questo sangue
purpureo o genoroso, che si cliiauia Barbera, che il
locpiace uomo dalla bianca chioma ci versa nei
bicchieri e che ci riempio di voluttä-, corac il vino
dclla Luna di Verona!... E noi sarcmmo ancora li
a seilcre nella Corona Grosaa e a sbirciarc lasvelta
padrona, se fuori nou risuonasse il passo dei ca-
valli insiemc collö notc allegre di una fanfara.
Duo graudi hgurc signorili con alti gatnbaü, par-
rucclie incipriate e spadoni invorosimili entrano
nella nostra sala etutfci s’inchinano profondamente:
— il principeEugenio e il vecchio Dessauer! (?) —
Ma nello stesso tcmpo noi ci accorgiamo improwi-
samente che i nost-ri piedi sono bagnati, perehe il
dolce umore lia invaso tutto il nostro corpo e giä
trasuda dai piedi. E poichö questo latto ammo-
uisec, secondo il nostro protettore I’antagruel (1),
che il segno fc passato, noi lasciamo lo storico luogo
e... ci lermiamo in qualche ostcria vicina, fiuo a

( i ) Quatul Ic liege des panloufflc» cnfloilcn haut d'undenü
piett.
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che il nosfcro Agatodemon ci mormora all’orc
chio: Ohe, jam saiis ! Domani 6 un altro giorno (:

(1) (TI dott. Barth ha illustrato soltanto Torino, o non
parlato d«Ho altre cittÄ dol Piemont© o del Monfomito, o
(Untoracnta percbd »viobbo dovuto scrfvero altrottanti volu
o perchi nello minori cittä del Pieraonto non occorre n
suno. guida: ogni engolo ha un ottirno tempio di Bacco.
II  T raduttore).



IV.

GENOVA.

Donner und Doria!
[F its d il ,  Atto I, scona 5°).

Sono qui cosi tristi, dolorose, deprimeiiti le infor-
mazioni enologiche, che non possiaino fare a mono
di ripetere la maledizione che il padre Dante ne]
sno alto sdegno ha lanciata contro la Superba:

O Genovesi, uomini divers!, ecc.

Ma il giudissio di Dio ha bcn altro da fare che oc-
cuparsi dei vinai farmacisti genovesi, i quali inon-
dano la cittä con un ocea-no di velcno, che (secondo
la tragcdia dello Schiller) allastessa nobiltä inocula
fnoco, fiamme... e qualcosa altro ancora. In realtä
Genova fe la cittä d’Italia meno propizia al buon
bevitore; ed ö perciö che Magone, il punico, dopo
il primo assaggio ne ordinö la distruzione; ö perciö
che Barbarossa, appena s’accorse che i Genovesi
meditavano d’assassinarlo col mezzo d’una bicchie-
rata d’onorej si apprestö a voltare le spalle alle suc
porte. i) ben vero che vi si fermö quäl ehe tempo
qnel conte tedesco, ehe vi misero i Longobardi, ma
coatni non s’ intendeva afiatto di vino, percliö pro-
veniva da Grünoberg cd aveva il palato guasto.
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« Si, iu Zeue si vivobouo* 6 delto iuuu libro di cau
zoni Studentesche, ma vivono bene i soli discendenl
di Locnsta ehe porgono velcno in coppe clegani
eon turaccioli dorati c eou etichette incantalric
mettono  l’iuferno  nelle  vene e rieordano 1’esein
mazione:«Ecco, fratello, raccogli sorridente la tu
dannazione! » {Ficschi, attoY, seena 13).

Ed ancora non si 6 trovato un vindice, cbe libe
questa Velonopoli 4 da’ suoi tiranni s> e ripeta :
popolo 1c parole della conginra dei Fieschi ?

Genova e ehiamata la «la Superba ». Tutti g
uomini superbihanno un cattivo cuore,tuUelcoit!
superbe hanno.. un eattivo vlno. L’una cosa con
plcta l’altra. Perciö il cuore sitibondo si rivolge q
sopratufcto a Gainbrinus, la cui fedeltd 6 piü. sicui
c ci ricompeusa dei caprieci di Bacco. Fon fa in
raviglia ehe nella velenopoli il culto della buoi
bevanda scura sia molto in iiore. Parliamo dunq'
di G enova e delle sue relazioni con la birra, bene
sia forsc esagerato ponsaro alle « relazioni $ in ui
cittü, dovo, per quello cli’io sappia, non esistc u
unica kellcriua. Il centro birrario b la zona fra
piazza Oorvetto e piazza Doferrari. Sotto la proi
zionc di S. Sebastiano si raccolgono due birrer
l’uua aceantoall’altra: la Löw enbriiu  e il G a m ir itv
Quasi di fronte alla posta centrale, in ünca ret
eceo la

L öm n brä v-

di hionseh. La sala & ampia, ben decorata, sim]
tica. llonseh e Ienscb sono assai noti fra i be
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tori di birra a Genova o i tedeselii vi hanno ancho
ricamato il seguente proverbio:

Wer da Bier w ill und nicht Poruch,
Geht zu j! tonech.

Aueacrd-em geht feiler Mensch
och zu Jemch.

(Chi vuol birra e non Punch va da Monsch e inoltre ognuno
vn poi andre dn Jonsch).

A uscio a nscio eeoo il

Gmibrinvs (Biirge'rbräi>)

con aspcfcfco uu po’ pifi Iatino o pubblico in preva-
leuza italiauo. Sul buffet barricate di conserve, sal-
ciccie, carciofi, frutti in scafcole, e persino... pesebe
nazionali, oho quaudo si beve la birra sono assai
pift raocomaudabili delI\..olio di ricino: il succeeao
b garautito, o questa spccie d i« birra alla pesca o ci
6 otterta da camerieri daU’ampia fronte, clxo mo-
strano la loro intelligenza e le loro vaste cognizioni
geograüclic, mettendo iusieme Monaco e Berlino.
Nonsono «la ateasa cosa»? Gib dove Ear molto pia-
cere agli avversaiii dcl particolarismo e del regio-
nalismo. Kegli stessi paraggi, nella galleria Maz-
zini, il

Caffe Roma

eon birra Bürger bräu. Caffb elegante. In piazza
Beferrari, all’angolo con la nuovae ricca viaVenti
Settembre, la nnova
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B a var ia ,

cafffc di Iusso, splendido, con ottima Pilsen. E un lo-
cale sovraccarico di marmi, di stucclii e d’oro, come
una chiesa gesuitica della renaissancc. Dinanzi ai
tavolini marraorei sedie di velluto verdc, speochi
gigantesohi alle pareti, soffici divani. La birra ü
portata in calici di vetro eon l ’orlo dorato. Forse
Baldassarre pranzava in una s tan za corae quosta
quando la mano misteriosa gli scrisse quelle tre pa*
roline aulla parete. In piazza Corvetto. dove la sta-
tua equestre di Vittorio Emanuele pare mandarci
un cordiale«prosit», alberga

VAvgm Unerbräu  (Jenscb)

fondata da F, Jenscb, figlio del defunto deputato
prussiano. Sala simpatica con veranda sulla piazza.
Buona birra deirAgustinerbräu. Oggi il locale ö
governato da un dignitoso e severo capo-cameriero
di vecchia data. Cbi con le buone maniere, colla
modestia del contegno e con disinteresse riese© ad
acquistare la sua fiducia, pud scrivere sicuramento
nel suo taccuino di aver trovato raramente. una per-
sonalitl piü. af&bile in una posizione cosV impor-
tante. Una conveniente Pilsen si seopre anebe alla

Birrc>'ia Focth

(con « Kegelbahn » alla iodosca), alla Zceca, allUn-
gresfio della funicolare. E ’ una magniflea. sala all’o-



-  41  -

xientale, dove impora come odalisca, presso il
banco del buffet, una graziosa kellerina, dolce come
una Xantippe di quindici e battagliera come una
Xantippe di cinquant’anni. E ’ una sosta indioa-
tissima prima di far la salita del « Rigki ».

Ed ora coraggio, amico lettore, poicliö e venuto
il moraento di accostarci al viuo del porto. Corag-
gio ! Anche Socrato ha ingoiata l£V cicuta!

Xel fondo dclle bettole genovesi troverai spraz-
zi d’arte c di bellezza e fors’anohe sprnzzi di vino
buono, se anche il bicchierc non ti ö lanciato di-
rettamente in viao. Se sei poeta, pittore, idealista,
volgi i tuoi passi lungo l ’apcrta Piazza Carica-
mento, verso il porto, e fermati a breve distanza
dal vecchio c glorioso Eanco di S. Giorgio, dove
il nostro occhio spirituale ancor vedeuscire dal*
l’acqua uu braodello della sottoveatc di Eiesco.
Sotto palazzi altissimi, ehe vanno con lc loro torri
a grattare le nuvole, accucciate come cani ai piedi
del padrone, trovorai una folla lillipuziana di cu*
riose ecare taverne: camerette aperte sulla strada,
dentro le quali ferve pittoresca e gioconda la vita
della gente del porto. Al primo piano, sopra il pic-
colo locale modesto lungo la strada, s’allineano
bottogucce d’ogni specie il cui ingresso fe dalla parte
opposta e a piano terra sotto i porticati, Sull’oc-
chio di un’osteria pende il bacile del barbiere che
sta al piano di sopra (2 metri sul livello del mare),
e tu pensi che il barbiere, praticando un buco nel
pavimento della sua bottega, puö far colare l’acqua
insaponata nel tuo bicchiere mentr* tu stai assag-



giaudo iidb piocola, bettola il tun uettare. Ci si
legge an che questa insegna: « S ’imbalsama *; il
che fe comodissimo, perchfe quaado il bevitore e
ucciso dal cattivo vino, puö farsi subito imbalsa-
mare o tarsi spediro a casa giä imbalsamato. La
sera quaudo tutte 1c fidos tri ne dellc botteghe e gli
interni delle piccolo bcttoles’illumiuauo, lo spetta-
colo 6 raeraviglioso e dä, Pimpressionc di una
costruzionc fantastica in una festa d’artisti.

Tra le piii originali &

VOslena di Vignoli, dcllo il Oifjlio

(al n. 55, prima Oaicria M a rg h er ita  o anclie « dellc
donne »)< Sulla porticiua a vetri si ammirano tutfci
i tesori di Lucullo: frntta, tartuü, pesce fresco,
pomidoro, salsiccic. Si scendono tue gradini per
entere nella stanzotta: la cabina di ua piccolo c
pootico vcliero, nella quäle noa si pub Stare che
ranaicchiati. Volta a botte, le pareti rivestite di
legno eolorato io rosso sanguigno: a destra la cu-
cina microseopica; in £ondo alcuni tavoliui. L’o-
ste, che tutti chiamano « Giglio », sta ia mani-
che di camicia, con aria di dominalore. Sua mo-
glie la Signora Gigia, canta le aric della Traviata c
nello stesso tempo ci sommiaistra cibi gustosi e a
buon mercato, migliori che in qu&lche pr&nzo d’Jiö*
toi. A destra e asinistra altre ostorietto in roinia-
tura, super giü dello stesso tipo. A sinistra, per
esempio, la * Trattoria Iolanda » con le sue tendine
a Btriseie rosse, piü in 1h un * Negozio  di  vini  pie*



montcsi » cou raub luceuii c cucina pulita e visi -
bile. L’ambicnte: uu via vai cu n forruicolio come
di Hera microscopica, in cui gli uorniui hauno l ’aria
di pigmei aftaccendati. L’imprcssione u avtistica,
ma chi ya a bero lä dcntro ?

Dallo stcsso pimto di viata estetico si conside-
rino le

Ostcrie popolari

di via Portoria, tra via Vcnti Settembre o il grantle
ospedalc Parumatone, nonloutano dal monnmonio
a .Balilla. Notcvole, per escmpio, ö Posteria Mi-
netti (via i>ortoria 32 o 34) con la «favinata »,elie
ö una special itä lignrc : una sorta di tarina di ecci
cotta con oHo d'oliva, c servita calda in grau di
padello circolari. Antichisslmo androne scuro, dovc
Cristoloro Colombo fcce per la prima volta l’espe-
rioiento doll’novo. E alla « farinata ehe tanto
amano an die oggi, i gcnovcsi lianno dato appunto
.an colorc vivo di rosso d’uovo. La presso 6 anehe
la porta dl S. Andrea, ad arco acuto, dove appunto
Barbarossa ebbe l ’accortezza di non entrare. II
bnon «Klainguti», presso il teatro Carlo Felice,
si 5 andato trasformando, per un’evoluzione poco
darwiniana, in una « pasticberia»; ma vive ancora
c prospera il veecliio o fedelo

G iavotto

in via S. Sebastiano, iocastrato tra la Lüwcnbriiu
c la Bürgerbräu, corao un ponte gettato tra le dne
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rive della ccrvogia, comc ud  istino di vino fra duo
continenti di birrn. Ancora vi si puö sedere patriar-
calmeate aui barili c bere, comc nella cantina di
Auerbach, esofcici vini... Ci vcngono anche ie Si-
gnore, ehe non si spftventano dei barili uaati comc
sedie. Meno adatto per Signore, specie di sera, il

itohnmmt Posta

al primo piano, nella galleria Mazzini, ossia « da
Pippo». Durante il giorno molto dignitoso e solen-
ne; la sera, allegro; precisamentc come la Molly,
amantedelpoeta Bürger: «La voluttA ö nella notte
e la casta moralitd nel giorno s>. Perö, bada; perclife
la tua virtü non ö luori di per)colo neanchc di
giorno. Non invano Genova ha nella sna arme il
grifo con l’aquila o la volge fra le ungliie, o il
inotto:

Grypfois n t has a n g it ,
S ic hostes G en u a f r a n g i t .

Pcnsiamo a questo ammonimento mentre passia-
3110 dinanzi al

Cafli-concerto Z o le z i ...

sotto la galleria, dove canti di Sirene e suoni zinga-
resclii vorrebbero attirarci.

Ma io non voglio agginngero altro, caro lettore;
devi sapere che mi prende uno spavento e che
dinanzi ai naiei oechi si presenta in questo mo-



—  45  —
rnenfco, come da una scatola di Horimberga, Ja fi-
gura severa della tua degna consorte! ..

E piü prudente, dunque, andarcene in fretta;
rifugiamoei sotto la protezione delia Santa coppa
ehe Guglielmo Embriaco (che nome simpatico!)
portö nel 1101 da Cesarea e probabil mente usö
come tazza d’onore, dopo di che gU eredi suoi la
regal arono al tcsoro del Duomo. Degno di questa
coppa — di questo santo calice benedetto — &
l’edificio sulla stretta salita medioevalo di S. Mat-
teo, tra la piazza Deferrari c la piccola chiesa dei
Doria, sul quäle ö scritto prosaicainente:

B o ttig l ie r ia V itto r io .

Quost’iscrizione fiammeggia sopra uua porfca do-
corata di grappoli dipinti: denti'o, a destra c a si-
nistra. altri grappoli illuminati da lampadine. Nel-
l ’outrata una ftla di botti ed esposizione di sal-
siccie con le solite specialitö. liguri rieche di aglio
c di pepc. Hell’ampia saia interna, vita notturna
di bevitori, come nessuno si aspetterebbe di tro-
vare in questo severo Eldorado degli uomini di
borsa. Si ebiacchiera, si sente la musica di man-
dolini e ebitarre, si flirta in volgare. Al « Goronata
bianco s>, un vino ligure magro ehe qui si spilla,
alludevaGianncttino Doria (o non cra forse il vino
rosso del Monferrato?) qnando esdamava:« Bi“avo,
questi vini scorrono maguificamente » e Eieseo
ebiedeva allora piü. grandi boecali- E anche noi li
lasciamo «scorrere & fino a che sentiamo nella chie-



setfca dei Doria ü rumore della veechia sciabola,
che cusfcodisce la tomba dcl Doge e batte tntfce le
voltö clie viene sul tavolo utia uuova bottiglia.

**  #
' i\r. B . — La caratfceristiea tavcrna degli arfcisti,
in istile del tvecento, ehe era nel palazzo Gambavo,
&da molto tempo sparita. il naturale! Ci6 che La
uu po1 d’originalitä non puö duraro a lvingo in una
lnetropoli che non vive ehe di cominercio o cli af-
fari. Chi vuol trovarc un biccbiere di viuo fuori
delle porte fiella cittü, vada col tram elottrico a
Sturla, nelia rossa osteria della Giua, detta Ma-
zettn. Terrazza sui rnare, yista splenclida, ambiente
pulito, ostessa molto pettinata e, anchc per i miei
ideal! estctici, troppo rotoiula.

(11 gindixio che il dotlor II. Barth pvonunxia su Genova
& sevoro, o aoi l’abbiamo fcdalraenlo riprodofcto. Ma siamo
conviati ch« uno studio piu profondo potra modificaro ln
soa impressiono. Egli non o  sccso, ovidentemonte, nollc V ec-
chio gargotto dovo at conserva il culto dol vino « genuino »
di Ovada o dl Rocca Grimnlda e di quol vino liguro dolto
famoso Cinquo Torre, clio indubbiamonte ö sfuggito, non si
»u por qualo strano oano, all’osaine critico doll’acuto csplora-
toro tedosco. — II  T rad u U o n ) .



Y.

VENEZIA.

Ildebraado o $uo figlio Adubrando
Picni d 't ra , ln mano «ul brando,
A Vencaia diocosoro, qisJUido...

Porö — disse anzitutto Ildebrando a suo figlio —
bada di avere deuaro nella tna borsa, molto de-
naro, perchö il lastrieato di Venezia costa ass&i.
e se conservi l’abitiidine d’alzare frcqucntementc
il gomito, ti puö succedere quello che 6 avvenuto
al morcanto di Ycnezia cacluto uellc unghio di Shy-
lok. E inoltre ascolta un mio consiglio: se tu non
sei un viaggiatove tre volte consumato e un lupo
di mare, prenditi una guida (un advo rs ito r ), cho
ti conduca a piodo asciutto attravcrso <* il labirinto
dei ponti o dellevie che millc volte s’intrecciano
fra di loro » e quando, passando per qualche calle,
ti si dice ehe Toste da to ceroato h lä vicino, tu
ricorda le paroletdi Shakespoaro ncl M ercanta  d i
V en ezia  : « Volgetcvi a man ritta alla prima can-
tonata, c alla voltata prima di quclla girate a man
sinistra;  poi  alla voltata successiva non volgetc da
nessunapartc, maandato obliquamente» ecc. ccc...

Le condizioni enologiche dolTantica cittd della
laguna sono seinpHceracnte ideal i — cosl idcali come
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i mille sposini che vengono a passarri )a luna di
micle, come le soavissime teste bionde tizianesclie
che sporgooo dalle gondole c dallc tele, come le mo-
lanconiche caazoni del gondoliere, come i palazzi
arabescati, illumirmti dal plenilunio. Come si fa a
trovare la via buona in questo misterioso regno di
Bacco, quando non si lia nessun filo d’Arianna ?
Nondimeno, come il mulo trova nella nebbia la sua
strada, cosl anche il buon tedesco sa orientarei
con lasua oscura tendenza verso il buon biccbierc,
quaudo sente una sete verainento teutonica.

Noi divideremo Venezia — quella det buon bo-
vitoro — in duo parti: il Ois-Canalia (lato di Sau
Marco) e il Trans-Canalia (lato doi Frari). Xio duc
parti sono separate dal Canal Grande e congiunte
dal poiitc di Bialto c dal pontc dell’Accademia.

Ci s -Ca k a l i a .

lüccoci dinanzi alla Cbiesa di San Marco, nel
punto piü animato della vita pubblica, dei curiosi,
degli sfaccendati e della bellezza, pieno di colombi
veneziani e di merli esotici, piovuti per lo piü a
coppie per farsi spenuacchiarc senza dolore; & que-
sto anche il nostro punto di paTtenza nel viaggio
per la terra del vino, con qualche diversiono nella
zona della birra. Anzi, per ragioni topograüche e
per färci una buona base, cominciamo da un son-
tuoso sacriilzio a Gambrinus, dietro la piazza
San Marco, nella
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Birreria Bauer Qninwald.

Dove il violento Qtello, ancora mite come un
agnellino e non aucora geloso, si dilettava con la di-
vina D es dem o na, e dove piü tardi il giovane Fo-
searini si nascondeva presso Teresa Contarin, la
piü bella patrizia di Venezia, flno a che jl tradito
co ns orte lo sorpresa o lo invid al Consiglio dei
dieci, che lo condannarono al patibolo — oggi sie-
dono e bevono le innamorate coppie tedesche. Sol-
tanto i festosi cavalieri in frack nero fanno la storica
guardia alle spose, ma essi nou recano le aguzze
lancie; recano le tazze di birra elilara o scura. Di
qui si va, non lontano, al piü modcsto

R estau ran t  P i l se n

a nord-ovest dalla piazza di S. Marco. E ’ un pezzo di
birrologia germanica trasportato sulla laguna. La
sera, nel giardino, si puö ammirare un vero assor-
timento di quei tipi che s’incontrano nei F liegen de
B lä tte r :  l’ impettito ispettorc forestale col daekel,
il rigido parroco con gli occhiali, il borgomastro e
il funzionario col cappello verde in capo. Ognuuo
ha portato anche la sua degna metä, che general-
mente equivalc ai duo terzi del volume totale. In
un angolo v ’fe perö anche qualche tavolo di stu-
denti con le loi'o iaccie tagliuzzate e la poesia nel-
l’anima. E v i si heve una magnifica Pilsen, con un
alto colletto bianco, che la fa somigliare a un ma-

4 — Osttria.
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resciallo. Sempre nelle vicinauze di Saa Marco,;
calle Frezzcria, l’elegantc

Birreria Cfoclhiana

nel sotterranco dell’HGtel Victoria. Birra Pilsen,
di Monaco. Un’iacrizione annunzia:« Goethe abi
qui dal 28 settembre al 14 ottobre 1786 ». S
condo Otto Erich Hartleber si doveva aggiungcre:
« bevetto ogni giorno 10 litri di birra bavarese,
calicidiPilsene8bicchierini di rinforzo, mangiau<
una dozzina di panini gravidi o cinque porzioni
formaggio».

Dopo  la  mortc  di  Goethe  la  casa  diventö,  j
il dolore, una chiesa protestante, ma poi si rieb
c pensö bene di trasformarsi in birreria. T<
nando ora indietro, alla piazza S. Marco, passiar
inuanzi all’uflicio telegraflco (che abbxarao gilt to
cato, andando alla Birreria Grünwald) cd entriar
nello stretto calle che conduce al « vüporetto s>.'
troveremo la « bonne ä tout faire » alcoolica, il t
zar dell’anti-astinenza, i fratelli Bocconi delle 1
bite, oio&i

Qiacomnzxi.

A traverso la porta a vetri si intrawede una J
ramide di botti, che invita comc una Circe m<
tiplicata, e dentro nel santuario non mancano m
i noti < giovani che vorrebbero vuotare un bicchic
di vin di Cipro alla salute del uero Otello &. 1
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cuui di questi giovani sono auzi... dell’altro sesso,
e piccoli ed eleganti gabt net ti attendono... Ma noi
non ci fermiamo: torniamo risolutamente indietro
a piazza S. Marco, passiamo per il « sottoporti co
Oolonne f> (presso il caffö Quadri) o abocchiamo, in
due minuti nella oalle dci fahbri. Qui fioriscc,
quäl maramoletta sotto la foglia,

A n d r e a  N c n z i

(AITantica trattoria dei fovneri, S. Marco, BioTem\
delle colonnette 977-78). Una modesta stanzettuccia
da bambola sotto modesto arcate di legno. Carat-
teristica del luogo: uno si corapera all’angolo im
po’ di pescc fritto o si fa tagliare una buona fetta
di polonta o poi viene a mangiarsi queste leccor-
nio da papit Ncnzi a cui si domanda un ottimo
litro di vino padovano. Non lontano da Ncnzi,
nelle Mcrceria a Campo San Giuliano, entriamo
nella

G itta d i  M ila n o

in nn angolo antichissiino, pittoresco. La piazza,
con la solita cisterna in inezzo, ö cbiusa dalle voc-
chie case veneziane ehe banno al primo piano nna
grossa pancia, come un birraio di Monaco o un
prelato del S im p lic is s im u s . Sono case idealiper gli
amanti; qua e 1& lo promiuenze architettonicbe si
toceano e <j il bacio attraverso la via s> diventa gut
una 4 possibilitit senza limiti ». Diuanzi allapic-
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eola traUoria sorge una baracca, dovo ima veuozia-
na nou dipinta da 'liziauo vcude zampo di montone
c salsiccie, ciö clie tu puoi comprar© per poclii
soldi e consumare all’osteria. Sla aucor piii me-
raviglioso dei baeio (lei balconi e dellc zampe di
montono fe il passaggio fino a

Beniamino Negi'Ui

in Corte Lucatelli, presso la chiesa di S. Giuliano
Ticino a l « ponte dei baTetteri &. Giä, caxo roio
tu hai qui ua brutto passaggio, percliö si t u  ne
«reguo dello ombr©». Seguimi, come Orlco il messt
degli Dei, uci misteri degli oscuri palazzi colos
sali, per anditi c gallerie, fluo al cortiletto, dovt
di sotto la scala di uu palazzo sporge una bettol;
carina, come una casetta da bambini da una sca
tola a sorprese. La stanzetta pulita, anzi a di
rittura elegantina, ha un iinto rivestimento ein
imita il legno c colonne con capitellt anticlii. I
buffet presen ta uua scala di botbiglie, a cauna <1
organo: un Perii per tutti quelli ehe yanno in cercs
dell’oro di Bacco. Anche all© paroti s’allineano sor
ridenti schiere di bottigläe. Il pubblieo: person*
agiate, iinpiegati, gente di sussiego con tanto d
coda invislbilo. Sono gli eredi di quei mille milio
narii che la bella Venezia oontava nel x iv secolo
Essi attendono al banco oppure vanno a seders
a piccob tavoli puliti, dove yuotano placidament©
loro boceali di terra, e pailano, nel loro goldonian
dialetto, degli amori di Rosaura e dell© tass© cli



paga il buou Pautalouc. Questo bappuufco i l « regno
delle ombre », poichh la specialitä di Negriu e
1* « ombra » (10 centesimi) c cousiste nel mezzo bic-
cbicre bovuto in piedi, al banco. L’inventore di
questa singolare «ombra » £u l ’ofctimo prof. Marsicb,
che aveva T aspetto dignifcoso d’un veneziano al
tcmpo della Screnissima. Ahimö, il candelotto del
suo fäinpatico naso. che stava sempre acceso, si ö
spende! Ma il nostro destino ci trasporfca lonfcano,
anzi, a dirittura nel

M ondo nuovo,

che ö precisameutc presso S. Maria fonnosa-, a
nord-est di Negrin. E’ l’osfceria popolare veneziana
propriamontc dotta: tutto ciö ebesi puö cliiedere di
piü veneziano. Intorno una speoie di coro, in leguo,
dove le famiglie e le piccole brigate mangiano, dirö
cosi, coralmente- I l locale b  pulito, ma non senza
carattere. Colonno marmoreggiate, file di botti, im-
ponenti tavoli cerchiati di ferro, bianchi boccali di
coccio. Nel fondo un piccolo altare murale, col
quadro della Madonna: a sinisfcra vista sulla cueina,
che fiammeggia simile alla fucina di Vulcano. Dalle
colonne penzolano ciambelle. Il padrone sta in ma-
niche di camicia, con barba a punta sorridente o
(cosa rarissima nclla cittä della « ciacola») taci-
turno. La graziosa padroncina forma nn viveute
pe n da n t  della bella Santa Barbara di Palma il
Vecchio, ehe si ammira nella vicina cliiesa di
S. Maria formosa.
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Ora dal * Mondo nuovo » ritoruiaino aU’autico;
passando per Rialto. (Chi si trova in piazza Sar
Marco puö prendere il vaporetto clie porta diret
tamento a Rialto). Auclie in questo rione troviamt
una Serie di bettole caratteristiehc e attraenti, in
torno al vecchio palazzo della posta, il quäle ha ui
passato, coine una dama delTaristoerazia. Nel mc
dioevo era il « fondaco dei tedeschi», u q simpa
tico e obbligatorio hötel, dove capitavano i mei
canti dl Lubecca, di Colouia, di Augsburgo. Ab
allora non v’orano ancora pallidi astemii, com
oggi,ina tutticapivanodove si poteva trovare buo
vi.no, buona arte o belle donne; oosi che quand
arrivavano di sera gli allegri oompagni del pennclli
i Tiziano, i Tintoretto, i Paolo Veronese, (i qua
naturalmeute non avevano un soldo in tasca) si ft
ceva baldoriajuno pagava por tufcti eso qualcb
coccio si rompeva ciö aweniva con molfca letizi
dei biondi e grassi tedeschi. Qnando poi capitavs
con mantello e lanteruino in mano, quella cattiv
lingua delTAretino, e cominciava a snocciolat
l’allegra corona delle sno strane ed audaci an
ventaro amorose, allora le solenni pancie scoppia
vano dalle risa. Il cronista della Bibbia ambre
siana dice profondainente: «In materia di donn
basta in Venezia haver inaniera, pazienza e.
bezis.B i mercanti tedeschi allora avevano le borg
piene 1 Tornando al nostro secolo, se quell’antica
nobile sorgente si b cssicata, abbiamo la fortun
di scoprire lb vicino, quasi invisibile all’occhio dt
profani, il grappolo pib gradito a Bacco, e ehe s’ii
titola appunto
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G raspo  d ’uva

in calle Bombaseri (o la piü bella e piü deliziosa
calle del mondo!), a S. Eartolomeo, presso il mo-
numento di Goldoni. Sull’insegna non v ’fe alcun
nome: soltanto un grappolo d’uva dipinto sopra la
porta. Taverna sollo Stile del « Mondo nuovo *;
coro, impiancito di legno, soffitto annerito pittore-
scamento dal fumo. Nel fondo vi ö nna palla di
cannone, murata: fu raccolta nel 1849 nell’osteria,
c non 6 csplosa probabilmonte perchö l’odore del
« Graspo » l’ha immediatamento ubbriacata, toglien-
dole ogni forza offensiva. Dio volesse che le bombe
fossero ammaestrate ad entrare nello osterie inof-
fensivamentc dove il vino 5 sincoro ed esplodenti
dove trovano la... benzina! Nella pittoresca cucina
alberga sior Cencio, dalla fronte amica, e ti amma-
üisce per pochi soldi nn pranzetto alla casalinga,
che so lo assaggiassc S. B. il capo-cuoco dello Zar
di tutte le Bussie si leccherebbe le venti ditacom-
prese quelle dei piedi. Il suo vino rosso asciutto
(Polvara del Briuli) 6 un poema. Si racconta anzi
che talvolta anche l’ombra di Marin Baliero, con
la sua testa sotto il braecio, vada dal sor Ceneio e
gusti il Polvara, coine lo spirito del veggente Ti-
resia assaporava il vino di Ulissc.

Dne passi dietro il vieino teatro Goldoni (chi sa
trovaTlo, ö bravo) si nasconde una getnma di Ve-
nezia antica: la piccola insonnolita « Corte del
teatro Goldoni?: e nella Corte, la modesta
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T r a t to r ia  a l C olom b o

di Pietro Benvennto. Nello sfondo una casa privat«
pittoresca. di non so quäle parrucconc del temp(
delle... parruccbe, Magniüca scala, e di sopra uns
dnestra gotica e uu balcone fiorito, dove neüetic
pide notti luaari potrebbe benissimo apparire i
« toupet» incipriato della siora Beatrice, mentrc c
sotto presso la dorica cisteraa l’iunamorato Fk
rindo agiterebbe il codiuo cantando sul liuto. Tutt
iu qucsto lelice angolo di Venezia ba un’mtons
zioue intima e fine. Andiamo avanti, verso il p<
poloso quartiere di S. Luca o Piazza Manin. I
Ironie alla cadente torre di Pisa, ehe la leggend
vuole sia stafca portata dal diavolo a Venezia (Pr
lazzo Contariu del Bovolo, cbe nessuu forostier
va a vederc appunfco perchü & degno d’csser vist
dieci volte) troviamo ira locale, dalTaria teutoniej
detto

Scala.

Tavoli di quercia, rozzu sedic. 11 torcatiero bac
ebe il rimaner troppo a bero appollaiati su qüest
scala puö produrre lVffetlo della torre eadente,
aliora nessono potrebbe risparmiargli, uclTandaro
casa, un bagno nel tranquillo cauale ehe nou pc
polato di sireue. So tornato verso piazza S. Mara
fermatevi a Campo S. Fantio, presso il teatro 1
Fenke, dove uua lanterua rossa v’indicherit la
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Boltiglieria Vigo.

5 E’ un locale per geilte cTorclinc, ehe amano una
buona bofctiglia. V’ö anclie il bigliardo. Pubblico
indigeno e distinto. II padrone, un originale, cieco
di im occhio, non si leva inai il cappello e pub-
bllca per i suoi clienti un giornale proprio, il quäle
si propono il sollievo dell’amanitä sofferente e ad-
dita questo sollievo principalmente in uua frequente
viaita alla Bottiglieria Yigo.

Te a n s -Ca n a l ia

Qui, dove la vita veneziana pulsa piü debolmente,
abbiamo duc ccntri bacchici. I l centro massimo a
nord tra Eialto e i Prari, il minore a sud, presso
l’Accademia. Ed ö appunto presso I’Accademia (vi
si arriva da piazza S. Marco in vaporetto) ehe si
trova

L 'oslcria , dcgU a r t is ti

detta il Monlin, alle fondamonta delle Ereraite.
Un lungo budello; impiantito dilegno; buffet xal-
fiuato con frutti di m are,« oappe, capperozzoli $ e
simili. Yi domina la bohemc. * Genius loci » e l’in-
aigno pittorc, Lancerotto, clio ün dalla uascita is
rimasto senza collotto. Si porta dietro nn seguito
di amici, ammiratori, modeUo tra le quali uua
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graziosa Morosini (da non confondersi con quell a
la quäle ecc. ecc.)-L’osfceria sbocca iu un deliziös«
giardino cou vecchie colonnine, pergolato, giuou
di boccie. Dinanzi alla luna e al sole splendono l
ramerie della cucina governata da Anzola, una rc
tonditä di cuoca inabbracciabile. Lei va dondo
laudo e cbiacchierando da un pittore all’altro, co
un sorriso o un piatto per tutti... Apparo ancL
la splendida figura bruna della figlia dclUoste, co
cuonni pendenti d’oro agli oreccbi. Sembra cl
voglia impersonare co l̂ la formula dell’antica vil
veneziana: A m or auri e£ argen ti et pu lch crrim aru
foem inarum voluptas. Ahimfe,  il  cuore  del  bevito
rimaue sospeao fra lei o la cuoca e cerca dimei
ticaro! Poi si torna all’Aceademia, si risale nel vi
poretto, c si discende, con precauzione, vicino al
imponente cliiesa gotica dei Frari. Bi fronte al po:
tale di fianco, in un tranquillo angolo melanconici
attende la grigliata osteria del

S ior  A n zo lo

cou la modesta scritta: « Vendita di vini nc
strani». Come puro il sior Anzolo non si adorna c
penno foresfciere c non imbastardisceil suo blason
come certi altri, coi vini di lusso che vengono no
si sa di dove: egli dä soltanto vini nostrani. M
quel * soltanto $> 6 irapagabile. Ah, questi vini c
Padova, Conegliano, Verona, questo gustosissim
« Eianco brusco * di Tcolo, che dd de» punti al mi



glior riuo della Mosclla e ricorda l’adagio veue-
ziano: « el via amaro ti sia caro ! » Questo liquido
7a giü doleemente, poichö il sior Anzola, graude
allievo del piü grande de’ euochi, l ’immortale
Baybot, lo accompagna con un gustoso pranzetto
famigliare. A bissu s ab issu m invooat; una ciliegia
tim l ’altra, e le bottiglie hanuo fra loro un potere
d’attrazione come il magnete sul ferro.

Poicbfe il « vino buono, come dice Shakespeare,
& una cosa molto piacevole e oguuuo puö ogui tanto
goderne e ravvivarsi *, 6 per questa ragione che
qui dal sior Auzolo, sotto l’egida del geniale e
sixapatico deputato, on. Fradeletto, si raccoglic
di quando in quando una comitiva di intcllettuali
e di artisti, come a una corte principesea del ri-
nascimento, e nellariunione biondeggia ancheuua
germanica barba nazzarena, cbe orna il critico
d’arte Brosch, il faro della stampa tedesca appro-
dante alla storica laguna. Ma ecco che — dopo
aver superato il punto scabroso della quinta botti-
glia — apparisce una nobilisaima brigata storica.
Travcrso la nebbia della piccola trattoria vediamo
molto distintamente aprirsi, di fronte a noi, la porta
dell’antica chiesa dei Frari e uscirne una lunga pro-
cessiono di dogi, dogaresse, ammiragli e artisti, che
entrano nella nostra saletta e salutano il sior An-
zolointento a riempire i bicchieri. Chi vedo ?... Il
lungo e fusiforme san Francesco con occhi ardenti
di sete a braccetto di unbiondoorsaccbiottotedesco
dai baffl inrerosimili, Aruoldus Tentonicus. Poi si
avvicinano a passo di danza, come bambini liot-
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tosi, col inaatcllo vosso per travorso c l’auvco coruc
sulnaso i dogi Foscari, Nicola Tron e Jacopo Pe
Paro, seguiti da una folla di eroi dcl raare e d
vincitori di Turcbi. Ultima viono susurraudo e ri
dendo uta strana coppia: Papä Tiziaoo coa h
provocante «castitiU del Campa£ua, scivolata gii
dal battisterio per divertirsi un pochino. Ella s
che il veocbio peccatore co’suoi 90 an ui, uoa mct
tcrü ia pericolo la sua fama di douna virtuosa
« egli lia ogui cosa dietro di sfc c, grazic a Bio, <
molto morigerafco ». Ma  lavisionc  fe  svanita.  An
diaino verso il Levante, o streauo « advorsitor!

Passinmo dinanzi (amen sc il cuoro ti die«
« deutro t>) all’osteria

C aram pane,

(Ca’ Eampnni), uel sestiere di S. Polo. Qu
abitö giä il crooista veneziano o parruccone Sa
nado e chi nutre per lut uuo speciale seatiment'
di venerazione ha l ’occasione di berealla sua mc
moria nella stessa stanza che fu il suo Studio. M:
noi lasciamo il parruccone e volgiamoci al « Pont
delie tetto *>, cos! chiamato dalcandido seao <3
Bianca Cappello, che vi attirava, como doppi:
Stella, i goudolieri o i naviganti. La potenza di qu«
seao si proiottö fiao a Firenze, sulla casa do’Medici

Con uu melaaconico sguardo al balcone, or
vuoto, passiamo il ponte e aadiamo all’
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presso S. Giovanni Elemosinari, non lungi da Eialto.
Qui rivediamo un lembo doll'Europa centrale:
una specie di W einstube  della Germania del sarl
o del Eeno, parrpicls, mobil i lucenti, camerette
laterali per gli amici e le amicbo della solitudine,
pubblico scelto (vi s’incontrano anebe conti e ma-
cellai). La padrona, d’ una eleganza pomposa e con
un naso da dominatrice una bellezza. Sarebbe
per caso ritornata qui, secondo la teoria della tra-
smigrazione dcllc anime, la graziosissima Bianca?
Infatti, Bianca abitava qui nelle vicinanze, e tutto
indurrebbe a credere... Oppure sarebbe quell’altra
beltä venezia na, della quäle Foliziano scriveva a
Lorenzo il Magniüco: Mcraviglia di donna! 0 deeus
I ta lia e  v irgo  /

Lasciamo 1’ importante controversia agli eruditi
c agli spiritisti e decidiamoci auebe a lasciare con
1’« AnticoPizzo t> il nostrosoggiorno a Venezia. Mb,
perchb il distacco non sia troppo doloroso, fac-
ciamo ancora una breve sosta, per 1’ indispensabile
« biccbiere della staffa j, nell’

O ste r ia d i  S h y lo li

iu quell’iutrieato viluppo di viuzze che si intreccia
a S. Cassiano, presso Eialto. Per ebi non ö nato
a Venezia la scoperta di tale osteria b diffioilissima.
Un incredibile giro e rigiro di calli, callesse, portici,
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corridoi, tunucls, porta final mente deutvo una
specie dt caverna brigantesca dello stile di Salvator
Rosa. II popoliuo la chiama: Poste vecchie.Mentre
nell’attuale posta gli anticlii mercanti tedescbi
trincavano o cbiacchicravano, qui nella vcccbia
posta si riuniva la corporazione dei naediatori vc-
neziani, cbedisoutevano sullistino di borsa, trat-
tavano, strillavano, leticavano e s’ingannavano a
vicenda. Fatto un buon affaruccio, Shylok, cbe era
fraanziariameute interessato all’andamcnto del bet-
toliuo, offriva a papü Jubal e all’impiegato postalc,
cbe stava'allo sportello un piccolo sorso da una
bottiglia di Slibowitz cbe ancora oggi non 6 tutta
vuota. Dalla colonna in mezzo all’ostcria pendeva
ancora poco tcmpo fa una cassetta rugginosa per
raccogliere elemosine in snffragio della poveraanimn
di Shylok. Ahimü! la povera anima 6 stata rcdonla
(poicbfc Shylok s’ö fatto battezzare), la cassetta
dell'elemosina c i bauchi del coro, dove gli assidui
si aSollavano per bere, sono sparitij la porta di
legno, con le graziöse incisioni, e lo sportello ddla
vocchia posta, dove la signorina Desdemona ar-
rossiva doinandando sc c’erano lettere del tenento
Otello, il raorettdno, sono stati gettati ncl ripoßti-
glio dei riflnti. (L’oste puö mostrarli a riebiesta).
Kulla v’fc piü di sacro per questi fanatici del mo-
derao. Solo il maestoso camino di marmo, un veccbio
fucile veneziano trasformato in una canna di sof ■
ftetto e la pih veneranda di tutte le cantine oou
vini di 60 o 70 anni (vhu> dei Boncbi, Ribolla
rnagroe frizzante: Slibowitz di 20 anni per gole di-



viue!) mmmcutono ancora l'aufcica gloria, fcramait-
data dal 1793 di padre in liglio nella stessa dina-
stia di padroni 'venezia ni. E con cid, mio caro fi-
glio Hadubrando, se anclie di ferro foase il tuo sto-
maco, deyi eongiderare come finito il tuo viaggio
trionfale. Dico: il tuo ycntricolo, e non la tua borsa.
Perchd anclie se la tua voce alquanto rauca canta
alle Veccliie Porte la vecohia canzone tedesca:
« Questi sono i compagni per noi: questi, ehe si
beyono tutto qucllo cbo liauno addosso, calze e
scarpe, calze e searpe... », anclie se ti troyi in tale
condizione, o figlio mio, o diletto Aldabrando,
alza il capo e rinfrancati! Dinanzi al tuo sguardo
risplende mite e confortante, come un fanale d’oro,
il Palazzo Corner, che fn un tempo la dimora della
regina dagli occhi soavi di coniglio (Caterina Cor-
naro) ed oggi ö il tesoro dei Manichei veneziani,
il Monte di Pietä., dove i degeneri nipoti di Sbylot,
senza aleun pericolo per la tna cara pelle, sono
dispoati a preatarti, non giä 3000 dneati, ma lire
2,7ö per il tuo onorato cronometro di fabbrica
tedesca.
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vx.

BOLOGNA.

U S OAMTOLO PER QIOVASI E AK OBE TER VECCHI ST0 DENTI ( I )

Ooudfflm«! ij/ilur
iiiujties ilum aumu* /

4 Verso il Bcno, verso il Reno: non andate verso
il Ueno e, eanta la vecchia canzono germanica. Ma
qui si tratta di un altro Bcno. di quello, ehe bagne*
rebbe i piedi dell’Heideiberg italica se avesso dolle
onde nellequali si potrebberospeccbiarei soavi occhi
azzurri, qnalova vieevorsa le belle ragazze bolo-
gnesi uon avessero dei xnagniüci oerhioni neri. Tbt-
tavia si pub anche ripetcre con la veccliia canzone:

(1) Sotto il titolo « Inolyta Natio Toatonioa » vi oro giü
nel EU eocolo in Bologna una eorporazione etudontosco ger-
manica (sultipo degli attüali a corps » dollo Universität te-
dcschu), celebro per le auo riuniani, lu auo sfide, le suo stnrio
d’amore. 11 numero dei aooi ogni anno era di 50 a 70 in me*
dis. Dal 1399 la eorporazione possedevauna casa proprio fuori
porta San Manunolo. Chi adesenvo i Boci borgbesi avevn
una paga di mezza. corona, ohi adesoavo i soci nobili, una co-
rona (« non ait egenus ac pauper »). Piü volto per le an-
gherie doll’autoriti. la corporazione (e con tutta la studen
tesca di Bologna) dovette trasferirai a P«dova,dove esiatev«
pure un « corpa » di atudonti tedeaebi.
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« NoiTaudate al Beno », pcrchö i> passato jl ternpo
famoso, iu cul una balda corporazione di gioventü
tedesca qui voteava le spade, bastonavagii armigcri
custodi della leggo c eacciava la musoncria, ac*
condo Vantica d ivisa:

yinti») nwiquam spcm as
Diligaa tabcmcu.

No: non & piü iltempo ebe labruua «fllia hoapi-
talis»gettava le braccia al collo del biondo studente
calato dalle Alpi, 1’ < ultramontanus », mormoran-
dogli raisteriosamente nell’oreccbio: D u lc is s im e ,  io*
Um UM suMo me /

Prceisainente comc nelle piccolecittä univeraitaric
della Germania spiia \m tepido sofflo di mediocvo
nelle viuzze e nei vicoli della turrita emerlata cittd.
italica, e oki a mczzanotte o al canto del gallo
torna dal buffet della stazione, tenuto da pap&
L'rank e aperto tutta la notte, sente assai clistin-
tamente un ritmico tintinnio, ebe gli carezza l*o-
leccbio, e gb pare un risonar di speroui e un ur«
tarsi  di  tazze:

« In alto i ealici, viva Bononia, urrab, h ocb ! t>.
Almeno io ao di avere asaistito a questa seena,

d’aver udite queate grida, e d’aver unita la mia
voce al coro giovanile, e non una volta sola : c so
cb’era giorno di sabato, perchfe io amo molto il sa-
bato. Infatti il sabato cquivale a... bere! So pure
come si forma quel cbiasso notturno: sono quel
tcntoni bolognesi, che dal 1100 dimorano nella vcc-
cbia cittA dormcndo sotborra, tormentati da una
contimia sete, nelle cripte di San Domenico. Ma a

S Oiteria.
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mezzanotte i loro spiriti si destano e vanno a tê
nete la loro solita riuuionc. Presicde lo Student© d
divitto Obermairus di Borimberga (1) o furige di
« Fuclismajor » con grande energia il Dominui
Schnappeck. «Tutti i sod sono pronti!» tuonj
il coro, e la troniba del giudizio risponde: « Sts
bene: in gola!»... Talvolta, nelle sedute di grandi
solennitä, la corporazione 6 onorata di una alta
altissima visita. L’ospite arriva awolto in un grai
mantello di porpora, © siede al tavolo, accennand
col teschio ancora ornato di riccioli biondi. Allor
tutta la societä. si alza rapidamente c fa una « sala
mandra » per il re Enzo:

« Jugend und Schönheit, ach, hinechleppend
in ewigem Kerber

Starbst Du, des Unglückselame leister,
ein Dichter und Held »,

0 Bologna, Bologna 1 Ti chiamano la « grassa
e 1%«dotta »; grassa per la tna famosa mortadell
e dotta per i tuoi professori non meno famosi. M
quelli che vengono d’oltre Alpi, vcncrano e ricoi
dano in te la « Bononia teutonica »,1a« Bononi
Ehenana ». Quanto sanguo tcdcsco non hai ti
dolce vampiro snechiato! Loreley canta sulle rive d<
Beno germanico,  rna  presso  al  tuo  Eeno si  apron
misteriose grotte di Venere, di Adone e dt Gian<
dev© parccchi tedcschi sperduti volentieri si sor,

(1) Questi er«, veramonte il P res id e n t o d^ll' « IncIyt&N"
tio Teutonica » nel 1520. I noroi o I© dato si trovuao nel
cronistoriu deil’Universitä di Bologna dal 1300 al 1000.



addormeutati digorcndo la loro divina sbomia Uno
al nuovissimo giorno del suprcmo giudizio.

O Germano, chelo sbuffante trenodeposita a B o -
logna, fermati anzitutto e ristorati, te no sc ö u-
giuro, al

B üffel d ella stassione

di papü> Frank, dovc zampilla vino tedesco e frau-
cese cresciuto sui colli d'Italia e dove soffia da ot-
time bottiglic ricordanti il P«eno, la Mosella, Bor-
deaux, dal Cabcrnct, dal Pinot (1) e dal Fiesling
quell’alito veramente di.,, vino, che giä consolava c
ispirava i vecchi soci della Teutonia.

TJsciti dalla stazionc, percorsa la via delVIndi-
pendeuza, si entra nella mediovale piazza coi pa-
lazzi severi, anneriti dal tempo. A sinistra, nella
fortezza del Podeste, Bo Enzo prigiouiero cercö
di ingannare le lunghiesime ore, ehe non flnivano
mai, col giuoco dell’amore e dei dadi. Bella penom-
bra della stauza ci par di vedere il re seduto coi
suoi carcerieri intomo al piccolo tavolo da giuoco
e la testa ricciuta di Lucia appare leggiadramente
piegata sulle spalle del giovane sovrano. I dadi
sono gettati e scivolano 8ul tappeto, come quelli
dei soldati che si disputavano le vesti di Cristo;
ci alle labbra dei giuocatori ü pronunziata a mezza

(1_) P inot era gifc u u bovanda gradita a Gargantua, o
coltft quäle st risciacquava la bocca per liborarei dai pellegrini
inghiottiti per di&trnzione e die gli ostruivano i denti.



voce twa uialediziono: uua fiaccola divmnjw. 3sTon
fe im quadro di Bembrandt? Ecco uu rumore ehe
improwisamente sale dal fondo della strada. E*
im rrnnore come di spade, e iusieme voci tede-
sche cantaao potcntomente tedesche canzoni: il
giovano re, an po’ per curiositd un pos per räco-
noseenza mostra la testa dalla finestra ad arco
acuto e aceenna salutando... Quant! noti e cari
fautasmi s' addensano ora nella vasfca piazzn e
placano la loro stortca sete alle mamnielle dolle
Sirene del Pettuno 1 Basta aprirc gli ocelii per vo-
derli...

Eeco: lo studente Copernico di Thorn e lo stu-
dente Cranach, allegro rampollo del vecchio Lu-
kas,  ei  duohi  di  Baviera,  del  Württemberg  e  d’Au-
stria: lo studente Sauermannus di Prussia, Io stu-
dente Eraesto Bnddo da Pirna, lo studente Bayer!
da Salzburg, probabilmente un antonato di Pram
Adam Bayerlein, che non pensü mai a lena nfc r
Södan, ma tutt’al piü a uu solido paniuo imbottitc
e a un buon boccale di birra Hofbräu. Sembrr
ehe egli ancora ripeta la canzone: « Datemi um
birra bavarese: noi vogliamo stare bavavesamenfci
allegrl 1».

A proposito, il eentro dell’antica Bologna fe ogg
trasformato in un regno di Gambrino: perö ui
Gambrino pettinato, aggbindato, spazzolato, ita
liauizzato. D’ogni parte occhioggiauo i cosl detl
« Bräus». A sinistra, poco dopo la piazza, V elc
gante
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Gaftd d i S . P ie tro .

con Ie paicti dipinte, piene di cciü e di puttini,
con divani morbidi, con un pomposo speccbio gi-
ganteEco. IfeU’estate i tavolini occupano tutta la
strada e adunano 1c piü belle signore di Eologna.

LI presso sorge il palazzo dell’arcivescovado con
le gabbie, dove, nel romantico medioevo, si met-
tovano a sospiiare i preti innamorati. Dirimpetto,
a destra, all’angolo dclla superba Piazza, il

Bar centrale

ehe  ö anche una birreria e talvolta ha dell’eceel-
lente birra di Monaco. Alle pareti si legge questa
conaolante iscrizione:« Tazza Triomf da vero mezzo
litro, 50 cont.». Un’altra buona iscrizione alle pa-
reti  aw erta: e Qiiaudo la bottc si spilla, il segnalo
ö dato dal campanello elettrico». Pur troppo,
quanto a me e alla mia tazza « triomf * il campa-
nello $ sempre rimasto muto! Una cosl detta
« Urquell & c’ invita di fronte alla vecckia Univer-
sität (arebiginnasio), diet-ro alla statua di Galvani,
presso  il  Ouomo,  col  nome  di

G aife-Rcstauran i  G a lvan i

ma il saggio professore marmoreo non si e ancora
lasciato persuadero a interrompere i suoi studii
snlle zampe delle rane e a mettere in snbbnglio
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quest’idilliaco ritrovo chiedcndo arditamente un
buon quarticello di birra. — Bd ora ci afierra un
aouto dolore, perchö 11 di riropetto. sotto il colon-
nato di -da Farini, ci guarda- cou grandi e vuote
occbiaie il mausoleo dcl piü grando geuio della
birra, che il destino abbia rapito a Bologna, al-
l ’Italia, al moado: Ja

Birreria giä  (pur troppo t) H offm eister

Dorante il giubileo delPUniversitü. di Bologna,
nd 1888, era questo il gradito ritrovo di tutti i
professori o studenti tcdcschi, ehe orano venuti
alla grando festa universitaria, o vi scorreva una
iuesausta lonte del piü divino umore, diatribuito
dal piü idcalo e piü rotondo Perkeo, che nessuoa
accademia abbia mai celebrato. Ed oggi? Un paio
di ufficialetti lindi e azzimati bevouo il caft'ü: io
e la mosca cadota nel mio bicchiore siamo i soll
che onorino la birra e che volgano il loro pensiero
a te, o piccolo e grando Hoffmeister, o sorridentc,
agile, immortale, rotondissimo Ottone!

Una birreria quasi sinccramente tedesca k  la

B irrer ia  R onzani

in via Orefici, vicino alla Piazza. Vi si arriva an-
che da via Bizzoli, passando per alcuni viottoli
coperti. Grandi sale e eolonne uso Partenone. Birra
italiana leggera, « chops» cou coperchio alla tede-
sca, ambiente simpatico. Avrcbbe potuto servire
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per le grandi riunioni della Teutonia, se fosse stata
giä in fiore nel medioero. — Dalla parte del por-
tico del Pavaglione la

B ir rc r ia  O M solfi

finn a poco fa, cbiamata « Ca£E6 della Morte » e
unico ritrovo con kellerine della cittä universitaria.
Con le sue delicate e graziöse bracoin scheletrite
da tempo immemorabilo «la Morte» abbracciaya
lo studente sotto forma delle piü venerande e de-
corate rovine della vecchia guardia. Abimö, non
v’erano piü, da molti anni, le ragazze innamorate
distudenti tedesebi, rieordate nelle cronaelie per
la loro bellezza o per il loro brio: l’affascinante
Saltina d’Allemagna, Elisabetta di Fiandra, la gio-
conda Druda ecc. Allora — negli anni 1300, 1400,
1800 — la soluzione « moriar in Venere » suonava
reaJmontß quasi come un ideale; come la necessaria
e dolce Uno di una drammatica vita studentesca.
Oggi, come Uo detto, la signorina Morte si ü ri-
tirata, o invece di Lete o anebo del caffü con molto
zaccbero spumeggia nci biccbieri l ’ottima birra
della svizzera Birreria Spiess di Bimini ehe nel
vasto o delizioso

G iardino S p ie ss  (Bellctti),

a destra della porta d’Azeglio, ba aperto un suo
spaccio elegante e ottimamente amministrato. H
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direttore h  tedcsco, la chellerma 6 svizzera, la mu-
sica del concertino seralo fc italiana.

Ed ora lasciamo la zona della birra ed en triam o
ncl regno di Bacco. Fermiamoci subito nolla pic-
cola e simpatica

Offoga d i B i o

(pronunzia « offeisa » aUa bologuese) nella via Fo-
scherari, 4, dove si va scendendo dal Pavaglione.
Un paio di gradini conducono in uno stanzino da
bambola, ehe arieggia lo stilo voneziano. TI sol-
fitto h basso e tutto b piccino, carino, pnb'to. II
luogo si chiama ancho « Bitca di San Silvcstro *,
perchfe la piccola osteria la pavte dei ruderi del-
l'antica ehicea di S. Silvestro. Hella cantäna si os-
scrva ancora un bacino mannoreo, cbe una volta
poteva essere nn’acquasantiera. Fuori, sulla por-
ticina d’entmta, arde una candela dinanzi a una
piccola Madonna. II uome di « Oftcsa di Bio ».
ehe fe stato dato dal popolino al locale, dcriva
da un’avvcntura tragicomica, toccata ad uno dei
precedcnti proprietarii deirosteria. II buon uomc
aveva avuto la fortuna .(o la sCortuna, ehe dir s
voglia) di sorprenderc la sua legittima consortc ir
un colloquio un po’ troppo atretto con u q diente
Sopra la colpevole coppia pendeva un croceüsso
Qui il lettore pensa che 11 marito oltraggiato abbis
subito afferrato il coltello. Errore. II pio uorao <
coniuge moddlo rivolse aUa sna donna col fcom
del pih aspro rimprovero le seguenti parolc: — Ch
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tu faccia torfco a mp, cara rnoglie, passi: ma non
hai rimorso dell’oiXesa di Dio ? — D a quel tempo
il localino non si chiamö pih eon altro nome che
con « OfEeisa di Dio », e inveco del sangue che cosi
facilmente scorre in Italia noi drammi d’amore,
scguitö a scorrere nello stanzino il rosso nmore
ddle viti bologneai. — Ora insella il tuo Pegaso e
galoppa con me per tutta la lunga via d’Azeglio.
Alla fine di quesfca via, fuori di Porta d’Azeglio
(giä S. Mammolo) sorgeva la casa della giä ricor-
data corporazione tedesca. La casa era stata cd*
struita nel 1399, c i vecchi studcnti teutoni, vi
avevano nn’ottima cantina e nn magnifico orto,
che deve averne viste di tu lti i colori. La cronaca
infatti racconta*. « H ab en t G erin an i d e lica to tm h ör-
tu lu m , in quo te rra v ir e t, coe lu m s p le n d it ,  v cn u s  H d e t
(ahi, ahi!), p o c n la  c la m a n t  (1). Dove s’impara che i
vecchi e nobili precursori degli attuali studenti te-
dcschi si divertivano un mondo e bevevano iurio-
samente, secondo la canzone goliardica medievale:

Q u i  p o la r e  n o n  p o te s ti s ,
I l e  p r o c u l  a b  h ie  f e s tig ,
N o n e s i lo c tia h ie tno d ea lie .

Ila bibas abgque para
Ul non pogsis pedc stare-
Nequc rccta verba darc,
Scd sü tibi salutarc,
Potigeimiim
Semper vas csaeuare
Quam maximum.

(1) L’invontario della corporazione nel 1301 consisteva in
un calico, 5 libri di canzoni, una panca, 2 tavoli, alcune can-
dele. La vigno, winessa alla casa sociale ora data in affitto
e rendeva 4 liro all’anno!
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E quanto dere arere « ovacuato > la vecchia
oorporazioae teutonica di Bologna!

Ma non oceorre spingerci fino aUa porta d’A-
zeglio,  poichü  la  casa  degli  studenti  toutoni  &  da
gran tempo sparita. Tnveco vi fe un altro locale,
dovo foise gli studeuti del buon tempo antico
giocavano al bigliardo (infatti il bigliardo c’fc an-
cora), perchö si trovava sulla Ioro strada ed 6 co-
modo ancheper ehi era al verde csscndo vicino al
Consolato germanico. Quando per gli egregi stu-
denti della Teutonica eran giomi di magra, si po-
tova trovare prontamente il rimedio, perchö, como
dicc la canzonc, « se lo studente ha la scarsella
vnota, chicdc un prcstito alle pcrsone per bene *>.
E allora i tcdeschi per bene che abitavano in B o-
logna si lasciavano iacilmente commuovere ( A v ir is
ieuionicis ■M u lla soleat da ri  - P rae su les  i ta lic i  -
Praesulea avari). Naturalmente afferrata la preda,
essila portavano, come il corvo il cucchiaino d’ar-
gen fco, nella ricina

Ostcria  dei  B a sta rd in i (1)

(Via Tagliapietra), dove tvasformavano i bruni
baioochi in rosseggiante liquido, e poi ridendo,
spufcando e aspirando il iumo da pipe chüometn-
cbe, scrivevano acasa: «Carissimi genitori, vi an-
nuncio che sono scnza quattrini e che ho dovuto

(1) Coal datta dal vicino luogo pio, a cui la gioventCi atu-
diosa dava a custodira i frutti dalVamore.
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cbiedere uu prcsfcifco, con grau de rammarieo, dal
signor console ». In quest’osteria, del resto, si bere
magnificamente dopo tutte le noiose lezioni di San
Francesco d’Assisi, del turgido « Pepo » e del co-
riaceo professore Azzo, fon s  legw m , ii ib a v e r i ta t is  /
Solo oi si puö risfcorare un po’ dal simpatico pro-
fessore Alborico o dalle belle professoresse Uovella
d’Andrea o Dorotea Bocchi, le cui lezioni nessuno
studente ha mai marinate. Per amore della acienza?
Oh no per amore deiloro splendidi ocohi! Una
volta a croce dA al locale l ’a-ria di una chiesa ab-
bandonata, piena di fascino claustrale. ÜTel grande
camino, presso la scala, ardono le Hamme rosse get-
tando ombre sulle parcti, come se fi'aticelli e mo-
nacbe s’aggirassero nello spazio per assistere alla
messa goliardica, che lo studente Balzer di Babi-
lonia comincia ad intonare: — Ehi, buona sera,
confraires / — E cosl sembra che tutta la funzion e
si srolga fino a che il coro canta l ’inno trionfale:

« Tali fratelli noi vogliam soltanto ! j>,

Allora Dominus Schnappeck, il « Fuchsmajor 9,
si asciuga il sudore dalla fronte e fa un cenno
all’ostessa dei Bastardini: tutta la folla studen-
tesca si alza, s’ imberretta, si cinge le armi, e fa-
cendo sonar gli speroni, schiamazzaudo, vociando,
esce nelle yiuzze buie. I caui medievali che yiee-
yersa erano porcellini con la campanella al collo
e 1’ancllo alnaso, saltano di gioia intoruo agli stu-
denti. Guai ai Filistei ed ai Polipi l Guai anche ai
commilitoni che passano l Si gettano i eappelli, si
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sguainauo le spade, s’ improvvisano duolli c volano
punte di nasi soiabolati;

Q u i g la t t  e i*  ©ek W» c om a g u c  f l a v a
G randes corpore, s p ir i t u ferocea

H östes  a gg re d iu n tu r  c l  la ce ssu n t .

(ßlogio di BoroaUlo agli studenti todesulii di Bologna
ne! 1-105). ‘

Sla ecco che una rigida, strana figura guarda
spettralmente. Un naso aqmUno esce dal cappuccio
chocopre la fronte c duo occhi grifagni brillauo. i o
studente Reatsüffd, « Studiosus juris». matricoliao
ddla Teutonia, non ba ancora avuta la fortuna di
roisurarsi con nessun compagno e gli sorride I’idea
di provocare quel curioso tipo. Che Commedia Di-
Yina!

Lo $1« deute Restsüffel (inchinandosi c togliendosi
il berretto): — Signor mio, desidererei avere uno
scontro con voi!

Zo s c o n o s d iito  (sdegnosamente): 0 creatura
sciocca. Quanta ignorante, i. qvteUa che t’off ende 1
Eon aal tu che io son da Florenz» e che il inio nomc
fe Dante Alighieri, « Studiosus utrtusqae juris ? *
(Pol alzando improv visamente la voce e il braccio):
Pape Satan, Pape Satan, Aleppe!

Lo sludente Restsüffel (piegando le ginocchia pei
la paura): « 0 Lueifero, io vedo 1’ inforuo con
tutte le bolgic! (E scappa rapidamente con tuttti
la corporazione), (1)

(1) Probabilmento si riferiace a quesl/opiaodio quel luogc
doll* Inferno (XX1IT, 142), dovo Dante dien :

........Io udii diro a Bologna
del diavol vizi assai........
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Tu via Zamboni (passate io duo torri) si vcdc
nucora uua lampada accesa. Di fronte, alla nuova
Universitä., dove nou legge piii nessuna vezzosa
ETovclla d'Andren, troviamo l’osteria del

C arncva raec .

15 una vocchia osteria studentesca, periodica-
mente chiusa. La sala 6 dipiuta con giocondi af-
Eresolii: studenti o am iche loro in tnttc le pose
immaginabili. II pnbblico 6 fonnatö dalla bohöm c
accademica modorna, nella quäle non si trovereb*
bero troppo a loro agio i ricordati capi amoni della
vecchia Teutonica. Lo studente Bestsüffel {Bevi
tutto) e i suoi « commilitoni * si rifugierebbero piü
volentievi presso Ic allegro suore deU’

O ster ia  d e l  C onven to

(al n. 38 della via giä citafa). Sotto l’alto portale
oscilla uu misero lumicino, somigliante ad una po-
vora anima gemebonda. L’ interno fe uno stretto
audrone, con la volta a croce, scaisamente illu-
minato, cou graudi ombre frequenti lungo le pa-
reti: tutto fe abbandonato, spettrale, pleno di mi-
stero. Ecco un’osteria per poeti solitari ehe nel-
l’ora dell’apparizione degli spiriti vogliano ran-
nicchiarsi fra botti, tini e colonne per ingoiarc un
biechiere di vino rosso di Castei Pietro in com-
pagnia doi fantasmi del passato. Scommetto ehe
anebe qui banno vuotati i calici i vecchi stu-
denti germanici o cbe anebe qui, quando il Legato
pontiilcio cacciö da Bologna a Padova la corpo-
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razione Teutouica (con eui fu allora solidale tutta
la gioventü nniveraitaria di Bologna), risuonasso
nell’antico testo goliardico il loro canto del « Be-
mooster Bursche» oiezzo latino e uiezzo tedesco?
Quel canto diceva all’mcirca:

M u ac a tu s  P u r te h o  zie h  ich  a u s -A d e  !

L eg a tu s  jecit u n s  h in a u s -A d e  (

N u n c  v e d i m ts  in  P u d u a m
Ib iq u e p u e lla e s tr a m m .

A de.  vale te ,  A d e.

A m a re, m ii/rar« tu t te e h i

Ma la cacciata dei Teutoni sorvi almono a qual-
che cosa: la cittadinanza se no cornmosso, le r<v
gazze si strapparouo i capelli finti, gli sbirri furono
impacciati e gli studenti ottennero... il grado di
Seuatori. Qaelli erano tempi [

Oggi la Teutonia Bononiensis b  emigrata tanto
lontano, che nessun voto di Senato accademico,
nesauna petizione di cittadini, nessun pianto di
ragazze innamorate potrebbe richiamarla, c con-
templare quei baldi campioni nella loro vera gloria
b dato soltanto a chi cammina con devozione sulle
loro nobili orme:

B d i te , b ib ete , c o l le g ia le s ,

P o s t  m u lta  s a e c u la

P o c u lu  m i l l a  /...

*
*  *

Ecco ora alcune cscursioni da Bologna (trannc
quelle piü facili, per la vicinanza, come la gita
alla Madonna di S. Luca, ecc).
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CASALECCIirO.

iJ una deliziosa cittadina, presso la öittä delle
Muse sorgente sopra aa colle, dove nel 1888 si
tennela grande riunione intornazionale del Giubileo
aceademico. Molti professori e studenti hanno an-
cora nella memoria e nelle ossa an ricordo incan-
cellabile delle solenni bevute commemorative fatte
in quella importante circostanza.

BlHINI

b celebre per il suo famoso vioo di San Giovese.
Oggi si & eateso anche a Bi mini il regno di Gam-
brinus, con la grandiosa ff ir ror ia  S p ie ss  (di Lu-
cerna), ollestita a dirittura con criterii tedeschi.
La birra Spiess, un prodotto eccellente, ha co-
minciato il sno giro trionfale in Italia; ormai ha
conquistato una Serie di Jruftels delle stazioni fer-
roviarie e sta anche per imporre il buo  giogo spu-
moso neirineantevole Venezia. Bella birra Spiess
ben governata si ha pure nel grande cafffe sulla
principale piazza di Bimini.

S a n  M a r i n o .

N e l«Borgo» (la cittadina adagiata a’ piedi della
celebre rocca) si apie la rinomatissima <t Grotta »,
dove la via carrozzabile comincia a salire. Da una
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oinbrcm luttoia, sotto la quäle d’ostate si sta mc*
glio che ia tm palazzo Imperiale, nua speeie di
profondo tunuel couduceil visitatore entro ilventre
del monte, dove si assaggia im vino bianeo (aseiutto
c moscato), gelido, zampillante, frizzanto. parago-
nabilo solo al nettare dcgli dei immortali. Basta
questa paTticolaiiti per giustificarc un pellegri-
naggio dall’estrcimtä della terra alla grotta di
San Marino. E so Platen cantö: * Su rupi irn-
porvie, dove l’aviditä del lucro non puö giungere,
rimasi uella semplicitä tedele alle autiolie leggi»,
possiamo ben dire che da queste loggi non si ö
discostata la nostra grotta. Difatti come si puö
parlare di * aviditä del lucro *, quando potete
toccar con mano ehe un lifcro di questa divina be-
vanda nou costa piCt di 20 ceutesimi? Ecco che
almeuo una volta oel mondo la virtü trionfa. So
ne mostrate desiderio, I’ostessa yi aggiunge anche
qualche bella fetta di prosciutto, e allora voi non
avcte somtna voglia di scainbiare la vostra Borte
con qnclla di padre Giove. Perö non ö convcniente
lasciarsi trasporfcare dairontusiasmo a baocanali
troppo chiassosi, pcrchö Ticino alla grotta ö la ca*
serma dei carabinieri, i quali non perraettono ehe
si distnrbi la tranquillitä. della rcpubblica. Ma
tntta la gendarmeria dello Stato non coota che
otto uomini. Quindi se il nucleo degli invasorl ö
forte di nove gole, si puö cousiderare padronc
della situazione e resistcre fino all’ ultimo 'lifcvo!
E tu, o lettore, bevi pure, coraggiosamente —
auch# per m e!
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LO ItE 'IO .

Non lontano dalla Santa Casa si trova uu altro
santuario, che & declicato a Bacco e si chiama 1’

O sleria B ru c ia p a n e .

Vi si va dalla cliiesa Beendende uua stradic-
ciuola a gradinata. 32 tm luogo simpatico con buon
vino e bella padrona, a eui fü puö appliearc la
vccchi» strole:

L o c u s  c sl  g e n i a l  i s

ü b t  p v l t t s  c s l  v c t t ia l i*

Quem vettdü socialis
Nobts feminu.

o  - OKtrht.
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VII.

FIRENZE E SIENA.

Godi, Fiorecza, poi cho soi al grando

]£ pur  rjoforno  H  Dome  tuo  ai  apand«
(Da h t u , Inf., XXIV, I-il).

E perclife il nome di Fioreuza si spandc nolTIn
fcruol Semplicemente percliö noi circoli infernal
Bi Börv6 di prefeicnza il Chianti, che, secoudo 1
sentenza pronunziata da Fedorico il Grando a prc
posito del vino del Reno, « fa un nodo infcorn
alla gola e fa pregustare al dclinquonte il scus
della corda inaaponat-a >. Naturalmente s’ intend
« corda insaponata* per atrozzace il cofto di qua.
che fiaaco, perche so ne strozzano molti quaudo i
& appresa Tarte di bere il Chianti. GiA il 9 gei
naio 1542 la contessa Iaabella Guicciardini scrivev
al suo consorte: « H Chianti mi piace aasai ed i
uon me ne diparto ».  E la nobUissima üignora c o t

tcssa aveva non nna, ma mille ragioui. Intcndii
moci bene: noi diciamo « il Chianti t> ma «
Chianti* b  un simbolo, e l’amico lettore dcve con
prendere sotto questo nome e con questo aimbo
il vino toscano in gencrc, purche buono, prodoti
uelle vigne toscane, dclicato e fi'izzaute, da pas
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e servito nel « fiasco paesano*, come cantava Gio-
su& Carducci. Dunque, dicevamo che quando si 6
superata la prima fase di quel nodo alla gola, di
cui parlava il grando Federico, si comincia a con-
vincersi che il nodo fe soavc e si finisce per pigliarvl
gusto. Tanto che poi si deplora che non sia stata
compiuta la profezia di quel santo Eremita, il
quäle volcva che Firenze per i suoi poccati affo-
gasse nel Chianti. La profezia data da Vallombrosa,
anno domini 1333, Ufa Firenze dol vcntcsimo sc-
colo non ö piü quella dol 1333, perch£, come in
tutta Italia, contro all’ indigcno e giocondo Bacco
6 sorto un hiondo rivale straniero della terra del
luppolo. Cosl a Firenze, come a Bologna, nel cuore
stesso della hellissima cittä, s’incrociano le grida
delte due fazioni: Viva Gambrinus! Viva Bacco!
Qui Ormuzdo del vino, lä> Ariuianc della birra, o
vicevoisa, secondo il gusto della brigata. L’arena,
dovo i duc principii vcngono a tcnzone con l ’ine-
vitabilita di un enigma eteruamente insolubile, si
cstende da Piazza della Signoria al Duorno e si
diHonde nel dcdalo di strade e vicoli ai due lati.
Da una patte risuonano notte c giorno le tazzc
col coperchio di motallo, come guerrieri corazzati
in un torneo, dall’altra cavalcano nel campo, come
lancieri, i fiaschi dal collo proteso... E con serictd
festosa i lenti secoli gettano dall’alto il loro sguardo
sul coraggioso bevitorc.

NeH’antica piazza della Signoria col suo palazzo
morlato, sotto le graziöse arcate della Loggia de’
Lanzi, intorno alla fontana di Nettuno, tutto 6



saci’o, tutto ci prepara alla meditazione, tutto ci
tuffa nel passato. Ecco: le cataste di quercia av-
vampano e fumigano dinanzi a noi. Vi hanno get-
tato ad ardere quanto v’ö di prezioso, di bello, di
diabolico, c le litanie salgono intoroo, eon la voce
squillante del Savonarola e le preoi morrnorate
da!lr> peccatrici pentite. 15 Firenze purificata, spo-
gliata, privata del suo diadema di bellezza. E poi,
alcuni armi dopo, ancora litanie e ancora l'onoro
del rogo e rintocchi di carapane. Sulla catasta 6
l’asceta che ora brucia, 6 il nemico dclla bellezza
e dclla donna... Fiorcnza si h vendicata!... E la
scena cambia. La üla dei merli di Palazzo Yeccbio
b ora guernita tragicamente di teste mozzate;
dalle liuestre sono gcttati a braccia i Pazzi e la
beata Lucia, la piü. pia strega di tutti i tempi;
dinanzi al corpo ancora palpi taute di Bernardo del
Nero danza la danza detla gioia: B etts le v e u lt !  —
Cacciamo la terrific&nte visione e rifugiamoci prou-
tamente nel sicuxo poito della piü patriarcalc di
tutte le anticbo osterie, frequentate da artisti e
vetturini. Questo porto b il

Cavallo

(al lato uord di piazza della Signoria, di rimpetto
al monumenfco equestre di Cosimo). Dove Helios,
il cocchiere del solc, si forma, noi possiatno tro-
varci molto bene. Ammiriamo anzi tutto nna scala
celestc, che non va in cielo ma viceversa, ci intro-
duce nel ventre voluttuoso di questo cavallo non
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troiauo; poscia una oantiua a bassa. volta dipinta
dalla patina del teiupo: niccbie coa diguitosi di*
tani di cuoio. Alla parcte di siuistra im’anfcica
pittura: an Giulio Cesnre con tanto di barbaeol-
pito da senatori, clie paiono giunti dalla Polonia
rnssa: una vera rivelazioue storlca! All’ingrcsso,
banco coa cibi freddi; ia iondo, la cuciua di Stile
fiammingo, dove laMonna Paolina, üoreatc ostessa,
dal t-ipo di Agrippina, sventola dinauzi alla brace
suscitando migliaia di scintille, mentre la figlia di
lei, la piil dolce dcllo hglie di Pioronza, daccliö
Satana lia edificato la cittä, passa, scntendosi
laudare, benignainento d’umiltä vestuta. E ’ un»
superba bnmetta di regale dignitä, dinanzi alla cui
leggiadria la 4 bella Simouetta » potrebbe «andare
a farei scppellire, se noa fosac giä scpolta da un
pczzo; o la stossa vezzosissima STcncia dovrebbe
ccclissarsi; quella Hencia, ainata da Loreuzo il
MagniAoo, il quäle diceva di lei:

Non vielt mni fnnciulEa tanto onosta
Nun vidi mal ln pifi pulitn toatn.

Un complioieuto, ehe oggiul snoua uu po’ piü stra-
nameate che ai tempi della regina Ia abeil a, di cui
Bono rimaste celebri le camicic. Ave, o vccchio e
onorato Konsinanto, ave, col tuo corteae pa-
drone, col tuo simpatico vino rosso, co’ tuoi di-
vani di cuoio, coa la tua patina, con la tua
grassa ostessa e la vaporosa flgliuola Bianca. Strug-
gendomi al vostvo sguarclo « o matec pulchra, filia
pnlchrior », sento salirmi dall’anima il grido di
Mirza Schaff y : « 0 fosgi io eternamento ebbro ed
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ctcrmunonte spvolotulato fm 1« vosü'o candide
bmccia!» — Tauulnluscr si trovava pross’a poco
nello stato d’anirao, in cui siarno noi ora, quando
egli raoveva verso il monte. Perchfe all’alfcro lato
della piazza, presso la Loggia de’ Lanzi (la mora-
lissima Germania ba qui tvitte le suo buone ra-
gioai di velarsi per offeso pudore il viso col moc-
cicliino) c’invita il borgo della Venere fiorentina,
che tuttc le scve discende dal quadro del Tiziano
e motte iu mostra le sue spumeggiauti grazie. Il

R istoranie V icnnese  • B irre r ia

oechieggia ncl porto, dovo si raecoglie la fiotta d V
more, cullando sulle onde di Citcra tutta la sohiera
delle peccatrici scollacciate, che Dante cantö (P u r-
gaiorio, XXIII, 101). V’ö un affollarsi e urtarsi di
legni d’ogni specie, d’ogni grandezza e d’ogni forza,
potenti trc alberi e galeoni, leggeri briks, impo-
nenti fregatc, venerande barchepescbercccio e ancbe
quäl che baleniera. « Or viene, or viene la supexba
flotta della sera, Firenze gerne sotto il suo pondo,
con suono di biccbieri; fin dopo la mezzanotte essa
gctta le suc reti conlabirra di Filsen » (traduzionc
libera dai versi di Scbillcr). Ma se dell’ «Armada»
spagnuola fu detto:« AfflavitDcus et dissipati sunt»,
di questo esereito di galleggianti le storie narre-
ranno che esso sostenne impavido il soffio di Dio
o degli uomini. La potente bellezza cho lascia on-
deggiare con decoro sul tavolo di marmo i marosi
del suo seno, l’esile franccsina con la ’sigaretta, e
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Ja vccchia amtniraglia, che ogiii uotic passa in ras-
segna la sua squadra, non piegano e non cedono.
E con ciA: Cameriere, it conto! — Tannhiiuaer ri-
trova la sua pace soltanto nel Santo speco della

B ir rc r ia  M u cke

(Pilsener Urquell e Pschorrbräu, in Via Lamberti, 5,
dietro Orsam michele). Si cüiama Mucke il dottore
speoialista per la- gola, che dirige questo unico Isti-
tuto di massaggi liquidi interni; rna non A im « pic-
colo *, egli A un « gründe Mucke », del quäle noi ab-
biamo cantato col Hanff in versi tedesclii. «O grande
Mucke, gran Mucke, la tua casa Apiena di birra, ina
noi cela beviamo tutta; guardaci ancorauna volta:
noi ti dedichiamo specialmente 1* ultimo sorso! »
Gon Mucke comincia il mistico anello del piccolo
prestito, die innalza Firenze nüa sublime altezza di
unn gioconda cittä uniyersitaria germanica, dove
gli studenti bevono geueralmento a credito; e
perciö si A adattato alla circostanza Fautico canto
goliardico dello studentc in viaggio :

K o m m t  d e r  F r e m d lin g  n a c h  F lo r e n z ,

J u h e i d i ,  J n h e id a ,
Hat das Pumpen keine Grenz;

Juheidi, Juheida.
M u c k e ,  L a p i ,  R c in in g h a u * .

H tlfen dir mit IFonnc aus.
(Cbe vaol dire: «Qnando lo straniero A giunto a
Firenze, che bazza! Il credito non ha piü limiti-
Bio immortale! Mucke, Lapi e Eeininghaus ti riem-
piono il taschino». Da Mucke la voluttä. del pre*



stito si cscccita cou uua certa modcrazione, e di*
venta poi parossismo al Keiningkaus. Fermiamoci
per ora a Mucke. Una magnifica porta a vetri;
locale rivestito di legno c decorato pittoreseamento
con piatti, quadri anticki, acqucforti, Le pareti por*
tano vasi etruscht, dovo ccrtamente Porsenua ha
bcvuto; nella stanza di fondo afTreschi di Begas
e scene di launi di Hildebrand. Mucke iu italiano
vuol dire niento mono che Mosca il quäle disse
« capo ha cosa fatta & viceversa, in luogo di capo,
la  cosa  fatta  ebbe  una  coda  che  fu  il  mal  seme
della geute tosca.

Kella stanzotta di via dei Lamberti n. 5, iu una
mattina dell’auno 1210, questo Mosca, che cra np-
punto de’ Lamberti, bevette per prcndere corag-
gio e audore difilato a Poute Veccliio, dovepugnald
il giovane Buondelmonte, cho gli aveva scdotta
Ia uepote. Il Mosca de’ Lamberti d’oggi, che si
chiama tedescaraente « Mucke », non dft, la morte,
raa la Tita, cou la sua splendida birra, con uu de-
licato Champagne, con uu ottimo bicchiero di
Mosella, col caviale e con ogni sorta di ghiotto-
nerie gernmuiche...

Scnza preteso romantiche nfe storichc, ma bona*
riaraonte svizzero, 6 1’araico

Q iovasm i  M aru gg

(via Porta Bossa, 11, non Ion tano dalla piazza
V. Emanuele) con la sna biblioteca di vino, birra,
liqnori e di tutti i rimedii coutro il eerchio alla
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tesfca. E’ perö piü una liquoreria, clic altro. Ora eu-
triamo nella bottega del salumaio

P a o l i

(in via Tavolini, clie b di fronte a Orsammiohele).
Eegola generale: a Firenze i salumai danno ancbe
da mangiare e specialmente da bcre. Il Paoli 6
uno dei piü noti in questo geneTe.

Locale umido, ma simpatico. Servizioalla svelta,
mozzeporzioni,vino toscano buono, pubblico buono
cöl motto: tim e i s  tn on cy . Dal Paoli, seguendo la
stessa via, si va a piazza S. fifartino. Presso la
casa di Dante e dirimpetto alla veccbissima torre
della Castagna, troviamo la. piü vecchia delle oste-
rie di Firenze, ciob 1’

O steria del P e w a e llo

un’osteria del Cinquecento! Pu fondata appunto
nel 1600 da Albeitinelli, un pittore b o M m iin , arai-
ciasimo di Eaffaello. L’insegna stilla porto reca
ancora la gioconda testa ricciuta del fondatorc.
L’invidi» dei colleghi gli rendeva difßcüo 1’arte del
dipingere ed egli pensö di aprire qui un’osteria:
«Prima io dipingevo carue o sangue o non rac-
coglievo che acherno 5 ora dö carue e sanguc c
ogntmo loda il mio bnon vino i>.

Ali,sem olti de’ nostri pittori moderni imitassero
un po’ l’esempio dell’Albertinelli!
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L’iuteruoe imlungoandronc oscuro ccm die di
fiaschi. Come doveva cssero pci-o aniinato qnesto
locale, a’ bei ternpil Sülle lunglic pancho borovano,
cliiacchieravano c sehcrzavano artisti fiorcntini e
modclle del Cinquecento: Del Sarto con la sua
bionda c interessante Lucrezia e quella strcga di
suocera fatta venire direttamente da Ficsole, E l-
dorado delle streglic. L’impertinente Buffalmocco,
che rubava la vomaccia alle monacbc e sotto il
tavolo pizzicava madonna Lucrezia; e tutti gli
altri in berrettone e abito di velluto, Raftaello,
Michelangelo, fra Bartolomeo con le belle cele-
brate per illoro «intellctto d’amore». Anchc il vcc-
eliio Botticelli era tlclla brigata c qnando s’infcr-
vorava, toccava il bicchierc e proponeva: Canti am o
la bella canzone del nostro grande o venerato
Dante:

■ Lo dolco bor cho non m’avria mai aazio! d

Quisiaraoin vena di immergeroi nclla Divina
Comedia o pereiö ci aggiriamo nei pressi di via
Tornabuoni o neirammasso di veucrandc ease cho
s’ainmuccbia dictro S. Triuitü e forma una specie
di pittoresco complemonto al quartiere di Dante.

Eeco la vera e buia Firenze vecchfa, Firenze
del trccento. Le viuzze antiche portano ancora
nouii che ci riompiono di terrore: via Purgatorio,
via (lei Limbo, via dell’Inferno, via degli Seheletri.
All’augolo del PnrgatoTio e del Limbo rosseggia
comc una fiamraa de!l’al di Id, Pinscgna di
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ä ’c iliv iio
t

(Fiaschettcria e tmttoria di Settimio).
Una spelonea buia ma un vero Sesamo: il ueo-

Jita devc qui salire per fcro gradi di onoratolavoro:
il primo grado ö qucllo del biccbierino di grappa,
il secondo grado fe Tina sala riservataperi frequen-
tatori pift diligenti; da qnesto grado, per uria spe-
eie di porta dei Leoni di Miccnc, si entra uel regno
degli eletti o si raggiungc il terzo grado, dovo il
Chianti s c o i t c ed ove il « genius loci t>. Io stesso paf-
futo Settimio, brandendo una spada di fuoco sor-
ycglia obe nessuno pagbi. E ’ una ßala a bottc,
anzi una botte di Diogene, un lembo di Eden, con
< yasi d’elezione », con le pareti dipinte dai nu-
merosi artisti, che qui aveyano arricchito la sala
di molti putti. Ein dopo mezzanofcte per molte orc
splende la Stella di Settimio uel Limbo e nel Pur-
gatorio, o vegliano aneora monna Ersilia l ’amma-
liatriec, monna Ccsira, la bionda giudiziosa, monna
Assunta, dai sorrisi promettenti; le tre figliuole di
Messer Settimio che rappresentano le tre Grazie di
Sandro Botticelli disccse a eonfortare le anime siti-
bondc. Dal mondo di Dante saltiamo in quello di
Boccaccio;. dal mistico Settimio al giocondissimo
Lapil Inferno, Purgatorio, Paradiso scompaiono
dietro di noi e sorge Firenze peccatrice (1) di

(l) Ncfarift Fiorenza
Ch' altro che malo o sc&ndali non pensn.



Mcvcato Vecchio, coi mariti acconiodativi pettoruti,
le inogli spensierate, gli artisti allcgrameute llcen-
ziosi. Qui spicga Calandrino i suoi dolori al dottor

. Simon, qui Uanno luogo lo graziöse uovclle del
Boccaccio, qni scendo di notte la bella Marietta
Strozzi a lar battaglio co’ suoi ndoratoii a pal-
lottole di ncYG, qui sorride con indicibile leggiadria
il visiuo di Gtovanua Tornabuoni: « Virginia os
habitumque habens et virginis arma... & II solo
oste di Firenze, anzi del mondo intcro, degno dcl
Paradiso, fc l’onesto

L a p i

(cantina nel Palazzo Antinori: ingcesso poco visi-
bilc, nella viuzza laterale). Lapi c i suoi sono giA
iramortalati da Dante (P arad iso , XXIX, 103):
Quäle testa coronata puö vantare nn ouoro di tal
fatta? n locale risponde alla sua a lta— o piut-
tosto bassa — destinazione. Una scala di legno,
degna di un pollaio (al conlronto la scala dcl
Cavallo 6 uno scalone regio!) scendo nella piii
meravigliosa galleria di quadri del mondo, piii me-
ravigliosa degli Uffizi e diPitti. Pareti e volte sono
tappezzatc inticrauiente coi piii divorsi cartelloni
colorati, dove si trova di tutto: donne scollacciate,
clowns, paesaggi, il David di Michelangelo, bici-
cletto e caricaturo d’ogni specie. A sinistra in un
buco, a mezza altezza della sopralodata scala, arde
la microscopica cucina, nella quälevigilail Mo t o : un
cnoco ideale daH'aspetto di Otello. Nel sotterra-
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neo sempre affollato s’ode un continuo frnscio, un
tintinnio di bicclueri, uno scricchiolare di tavoli
e di mascelle in movimento; gli aw entori ridono e
chiaccliierano, i mnncrosi Lapi e Bapini d’ogni
formato e d’ogni grandezza corrono aU’impazzata
da un angolo all’altro e ogni tanto romba la voce
di tuono dell’oste. In primavera il sotterraneo si
trasforma in un rosaio e pinturini e pinturine fanno
aU’amore in tntte le lingue del mondo.

Abban doniamo adesso le belle moderne vestite
di puritanismo e ecreliiamo le allegre domie di
Firenze che purtroppo oramai non sono ehe ombre.
Ma, come per il Colosseo di Boma, bisogna cer-
cailo ai cader della notte e quando si ö baciati
da Bacco. Il loro quarfciero generale fe

P irro ,

(Fiaschetteria all’augolo della Croco al Trebbio e
Via delle Belle donue, n. 13). Era nna volta un
oonveuto, dove le vezzose monachello (erauo ap-
punto le « belle donne») andavano vestite alla
Monna Vanua, o come le signore ad un ballo di
cortc. Donna Cianghella della Tosa, l't Anti-Corne-
lia » di Dante, soleva imbandire qui ai canonici del
Duoino, ogni anno il IS maggio una storica cena
di belle signore: la « coena maledictarum domina-
rum » (1). Prezzo della cena per ogni canonico
con «maledetta femmina » lire 3. Tempi feüci 1 Del

(1) Yedi F. del Lungo. — La donna fiorentina, pag. 5S,



resto 6 possibile clie le ospitali uiouachelle rice-
vessero qualcherobusta visita, per esempio, di quol
Masctfco, mufco giardiniero del Decamerone o dell’al*
legro frate Firenzuola, clie scrisse le « rcgole d ’a-
more », e di qucl pio Padre con la donna e la botti-
cella, di cui narra una novelladcl Sacchotti. E dalla
cittä andavano al convento ddlo«belle donne» le si-
guorc, Dolccdonoa, Holtobuona, Bdcolore. Vezzosa
Fiammetta e anclieHonna Belfagor, il cui fuoco pa-
rova troppo ardeuto allo stesso detnonio.Ed festata
vcrainente uua fortuna che ncl convento non sia
mai scoppiato l’lncondio: altrimenti si sarebbo
torse potuto rieordarc l’epigraiuma di Lcssing, ove
si narra clie l’inceudio di u d convento vien domato
dai frati clie vi si trovavan al lotto. Ahime! Ora mo-
naci e suore souo scomparsi, le pareti e le colonno
del chiostro sono itnbiancatc, eccotto i capitelli, c
qnando il rubicondo sanguo scorre ncll’antica di*
mora dello « belledonne > non b clio sanguo di
Chianti

La battaglia non b alla Trobbia, ma al Trobbio
o la vittoria b sempTo quella di... Pirro. Dopo di
che posgiamo soffermarei un po’ in Piazza Vittorio
Emanuele, che 6 l’cstuavio dellc birru o doi cafL'b
del XV secolo. Sulla piazza Vittorio Einanuelo a
nord, splende ora la birrcria

PazkontosJty

iu istile morcsco, uia seuza « barem i>; perö vi si
bevc uua birra indigena raccomandabilc. E i rim-
petto, sotto i portici troueggia
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Gambrinus

con grandi sale, aspetto grandioso, movimento da
grande cittft. Le tavole sono andre appareecbiate
sotto i portici. La scra, quaudo suona la piccola
Orchestra, si raccoglie qui quella societä- elegante
ehe nei giorni soleuni anche Ottone 1Y soleva far
venire a sue spese. II pio imperatore perö preEe-
riva passare in rivista le bolle üorentine in cliiesa
e non in un caffö (1). Al lato sud della stessa
piazza Tclcgante, simpatico o giä nominato

Gaffe  R c in in g h a u s

molto nofco per l’abito rosso dei suoi Ganimedi,
per la sua birra dclicatissima, per il suo nraseo
di giornali c per il suo padronc, alla cui orabra
vorrei eternamente sedere, come voleva Anacreonte
all’ombra dei Batillo. Giä! Se Orazio avesse cono-
sciuta qucll’egregia persona, non avrebbe pronun-
ziata mai la celebre menzogna « Caupo atques ma-
lignua «• e avrebbe detto invece « benignus » e si sa-
rebbe fatto prestaie da lui qualcbe sesterzio. Chi
mette il piede qua dentro, fc tradito e venduto:
egli non pub useirnc « immune ». S’intende « im -
mune » dal prestito. Perchb questo « caupo atque

(l) « Quando lo imporadoro Otto quarto veime in J?ironzo
e voggando Io bello dormo dclla c itta clio in S. Keparatu
por lui erano raunato... * (Vil l a n i, Cronim),
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beniguus » si scnte inferiore se uou puö dar quat*
trini a prestito: egli dd. per convinzione, per pia-
cere, con estasi, con delirio, senza alcuna ragioae,
seuza pentimenti. Egli ha il fanatismo del prestito,
vi scorge la missione della sua esisteDza; e so per
caso qualcuno non acceüta, se ne sente quasi of-
feso e quasi quasi caccerebbo fuori quelü che osauo
pngaro il loro conticino. Non vuole nemmeno an-
darc, piü tardi che sia possibile, in paradiso,
se non gli garantiscono di prestare qualehe rno-
neta agli angeli. Egli fe come la lonza di Dante »
leggera e presta molto ! ». Silenzioso, chiuso in sfe
stesso, in continua attesa della preda, egli so no
sta raunieckiato dietro ad un banco; ma appena
viene il momento buouo, il suo temperamonto si
desta, i suoi occhi sciutillano e, come Galatea, di-
venta un semidio... Vecchio Reraiugkaus! Quando
io penso a tc, baleua clinanzi ai miei occhi im-
bambolati come un lampo dell* « Alma matcr
quando cro ancora atudente ed il nostro ottimo
Fucbsmajor com&ndava:« Le armi sono buone e
ugnali Avanti! « 0 eterna pocsia studentesca »,
nel cafite Reinmghaus di Firenze!

Slolto conveniontomcute si bevc anclic all’om-
bra del maestoso palazzo Strozzi nclla

B irrc ria T ro ller

dove qualehe Ehe svizzera vi rivolgo arrossendo la
domanda: «Dcsidera un po* d’ambrosia? *. E voi
rispondete pure; «Come, signorina Ebe? Sei da
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queste parti ? Mi porti una tazza di birra di Ba-
viera o di Spiess di Rimini!»

Faceiamo due passi (due per modo di dire) e an-
di'amo alla periferia della cittä. In piazza della sta-
zione, n. 3-3, in yista della antica chiesa di S, Ma-
ria Bovclla, possiamo offrirci una sosta nella sim-
pafcica

lH asch ette ria ä'O rv ie to

di Cosimo Baldini. II Baldini & come il Paoli (vedi
sopra) un salumiero-oste, e viceversa. Si entra nella
bottega, odorante di ogni ghiottoneria (salami, sal-
ciccie,caoifpiattifreddi,beccaccini arrosto) esipassa
nel santuario dedicato a Bacco. Quando nei calici
comincia a spumeggiare il vino caro ul vescovo
Fugger, allora si acquisfca faeilmente la persuasione
die qui appunto il valoroso fornaio Cisti del tre-
cento dispensasse il suo vino « da far risufleitare i
morti» o ehe qui si rinlrescasse la gola,dopo la messa
in S. Maria Rovella, l’allegra brigata boccaccesca
del Decamerone prima di salire al bei nido di Fie-
sole a sollazzarsi eon le novelle eco. ecc. Ora, perö,
o invidiabile lettore, non b tempo di novelle. Il
momento b solenne. Appareccbia l ’anima e la gola
a ciö che v ’b di piü alto c sublime. I tuoi occhi
vedranno il vecchio Chianti — il veechio Chianti
— comprendil di cui parlano le antiche leggeude.
Presso un arco trionfale (forse eretto da Firenze
riconosccntc a gloria dell’oste immortale?) nel Vialc

7 — Otleriu,
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Principessa Margherita, u. 6 — tieni bene a mente
aueste parolo — il burbero

P ic c io lo

celebra quotidianamente i suoi dionisiaci trioofi. A
Firenze tutti sanno dov’ö «Picciolo». II terapio &
modcsto e poco appariscente, ma il suo vino, il
dignitoso « Nonno » e i l  magnifico bianco (il Cbianti
bianco b  piü raro della mosca bianca) souo supe-
riori ad ogni lnagnificenza.

Lo etesso Picciolo, forte, robusto, come Eosse
ataccato dalla Rustica di Palazzo Pitti, 6 una
meraviglia Horentina. Il ruvido oste di Seume (ve-
d i« Passcggiata a Siracusa » pag. 50) ö uu«  dandy »
da salotto a petto di questo compaesano del Sa-
vonarola. £/ l’unico in Toscana, e forse in Italia,
clie per la spontane» e bonaria rnstichezza rasso-
migli al tipo deil’alta Baviera. Del resto b il pro-
totipo del « burbero benefico » di Goldoni. Dovo
a’allineano i fiascbi del Picciolo, ricercö e ritrovö
il pievano Axlotta, ehe fu un Eulenspiegel toscano,
la sua giä perduta setc: qui Lorcnzo il Magnifico
recitö alle giocondc brigate i suoi versi « carnascia-
leschi* e cantö co’ suoi fesfcosi compagni la sua
ispirata canzone alla giovinczza:

Quant’ö bella giovinezza
Del doman non v’6 certezza !

E la vezzosa padroncina approvava con uu bacio
sulle labbra del principe Mediceo...

Ritraversiarao tutta la bella cittä dei fiori (
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gettiamoci al di 1& deU’Ärno. Passato il pitfcoresco
Ponte Vecchio, subito a destra, vediamo il

C eniauro

(Borgo S. Jacopo). Era la bettola di Macchiavelli.
Nobile costruzionc del rinascimento con belle grate
di bronzo alle fmestre. A pianterreno un’esposi-
zione permanente di aromi, caci, mele, noci, carno,
tartufi, in artistici raggruppamenti: si sale nna sca-
letla e si va di sopra. Qui ci accolgono due salette
di un’indignante nottezza: buffet con principeschi
servizi d’argento e piatti di porcellana; attraverso
un foro della parete, il panorama della piü deco-
rosa e tuttavia pittoresca enoina d’Italia. Nelle te-
pide notti di primavera lc finestre si aprono e al-
lora ei ha anche, attraverso le grate ammorzanti
Ia lucc, una visioae di sogao della via illuminata.
B un raro effetto scenico, clie deve avere apprer,-
zato anelieil grande segretario fioreutino, ehe abi-
tava qui presso, e ehe amava bere (come scriveva
al Vettori), la mattina coi popolani c la sera coi
grao signori... Ed ora, prima di lasciare Firenze,
diamo un’altra capatina alla zona dantesca, Verso
il prossimo poate, in Lungarno Tomgiatti e proprio
nel sontuoso palazzo Torrigiani, alberga un'origi-
nale bettolina, che apre il suo incanto solo agli
iniziati: la

O antin a  T o m g ia n i .

B un semplice « buco * con soffitto a travi, piü
per bere un «decino * in piedi cbe per le bevute
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solenai. Mobilio: una granäe stadera appoggiata
alla parcte, un tavolo oon un paio di fiaschi dimez-
zati, e un oste, ser Gaetano, che giä ai tempi di
Dante non dovera piü essereuno sbarazzino. Pub*
blico: vecohie donnicciuole con le mani perpetua-
mente sullo scaldino (credo ehe lo portino anche
d’estate), e — baroinctro sicuro in tuttn Italia per
lo indicazioni baccliiche — i eoccliiei'i (fiacclierai)
col cibndro in testa c il naso rosso. Il vino dclla
famiglia Torrigiani ö stato un tempo assaggiatc
anche da un awentorc taciturno, che aveva l’abi-
tudine di venire qui, quando una eterca siguo
tiua, corta Beatrico Portinari, aiutava il sno tutorc
messer Pieri doi Torrigianl, a travasarc le botti
Dimandate di un tale signor Dante al vecchit
Gaetano ed egli ei penserä su duo minuti e po
vi risponderü: « Giü, e’ rai pare che sia passatc
da queste parti, ina gli d tanto tempo, gli d i»
In memoria dell’amorc puro di Dante e del grâ
zioso piedino di Bcatriee la riconoscente posteritä
Ita dato alla stradicciuola, che inena a questa can-
tina, il nomc di Via Casta Scarpuccia..,

Ma d tempo per noi di rincasare: affrettiamoci
dunque a trangugiarc una tazza di birra Pilsen ne]
famoso

A n lico Botin gone

che non d un’osteria, ma rin caüd di sussiego in
Piazza del Duomo, e, poichd d notte e non si ss
piü dove riposare prima di cori carei a letto, cer
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u b ia m i i  u u  p o s t i o i u u  n o l  p i c c o l o ,  n f f o ü u t o ,  s t -o r ic o

e  n o t t i r r n o

C'affe R osa

puuto di rifcrovo di poeti, Jettcrati, artisti, nofc-
tambnli e vetturini, dove Otto Erich Hartleben
il grande campione di Germania o uomo del rina-
scimento, spesso «vegliö le luughe n o t t im a seuzn
degradarsi fino al Moca: «vegliö t> aepetfcando se-
renamente gli azzurrognoli bagliori del giorno ba-
ciauti la cima del campanile di Giotto, mentre i
poefci, i letterati, gli artisti, i llaccberai trasporta-
vano lo piü diguitose sbornie uelle bolle caao della
Santa Fioronza!...

**  «

U n ’e s c u r s i o n e a  Si e n a .

(da corteai indienzioni dol dott. Enrico Conradt, cho stn
n Sionn).

La vecchia iortezza del Ghibelliuismo b anebe In
fortozza del Chianti. Vi sono n Siena piü di trecento
dispense di vino: ecco nn bnon campo per nn viag*
gio d’esplorazione. Bentro la citti la canti na dei
fiaccherai, detta la

Cocchiew

(Via Palerozzi) con bnon vino toscano a bnon mor-
cato. i l l’Eldorado de* vetturini.: non serve aggiuu-
gere altro. Una lucentezza tntt-a europea inostra la
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T ra tto r ia  de l  Sasso

nella stracla principalc, Via Oavour, viciuo alla
posta. E* una delle piii vccchie trattorie del con*
tincatc: fu aperta, pare, nel 12071II Chianti vi 0
cosl tollerabile che— secondo il nostro competen-
tissimo amico — sc ne puö bere iaeilmente un fiasco
o iu pz z o (circa litri 3 */,) senza risentirne danno,
visto che nna lcggcra esaltazione dell’anima non ö
pena, raa premio. Vi si trovaxiuebe nna perla di
cameriere, che si chiania Vinccnzo; egli crede ehe
ogni lorcstiere sia un «inglese », raa con nna buona
mancia lo si porsuade che si puö bere serenamentc
anehe essendo tedeschi o italiani. La gemma dello
ostcrie di Siena ö a circa 5 chilomctri dalla eittii.
W  V

Osteria di Bozzone

ehe il pocta chiamö «Osteria dei 500 pitali» perchö
la sala riservata ha come deeorazione Cinquecento
di quei vasi che Iuvo do  resi oelebri dairawentura
toecata a Socrate. L’ottimo Bozzone non sc ne ha
a male; egli coumcrcia non sottanto coi fiaschi del
buon vino, ma anche col... viceversa; perciö il nu*
ineio delle biauohe e gonfie urne cresce o dimi-
nuisce, secondo gli affari. Qualche volfca il poeta nc
contö perüno 512. Il Cbianti di Bozzone ö delizioso
e se lo si necoppia al delicatissiino prosciutto dello
Btesso Bozzone, se nc ha un’impressione di benes-
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aere indimo.nticabüe per tutta 1» vifen... Per giun-
gcre a questo paradiso il mezzo ö semplice: si piglia
una vefctura: si esce da porfea Camollia, e si va per
Ponte Becci e Vico Bello, facendo un giro, die na-
tnral mente il vetturiuo si fa pagare, rna del quäle
ta sei compensato a uaura, poieliö sei trasportato
a traverso il eampo de’ beati e i paraggi ddl’Olimpo,
verso la radiosa apoteosi che culmina nella contem-
plazione serena del divino Bozzone e dellosne Cin-
quecento anfore simboliche.
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VI [I.

ROMA.
Seid mir gcßrlisaol, ihr Schenken,
Oalerion, wie euch •cbioklleh dar Rü-

Imerbeoennt.
W. GoRTnr., Elegie rouiaue.

Ki saluto, o voi, ostori«, com« degna-
ujuiilo vi cbiama Ik romano.

Si, vi saluto io pure, in memoria dei passato,
poichfc Orazio V inebbriava della divina foute di
Albano, Properzio cra inscguito di notte dagli arno-
rctti nelle stradicciuole perdu te, mandando i suoi
sospiri a Cinzia, e il grando Goethe nella fodelc
osteria sospirava- per Kaustina..... Ti saluto, o
antica Koma, per il tuo llorente culto di Bacco,
per le lue Menacli, coperte di foglio di vite
c di pelli di pantern, sgambefctanti col fcirso in
mano e al suono dei cembali in orgiastica danza:
JSvoe B acchc! ... Vi saluto, ßolenni coppiori dell’an-
tichitA, e tu Gauimede, paragonabile agli Dei, e
tu bruno Idaspe, che al Heine dell’antica Koma
dispensasti il Cecubo avito, e tu Lida dal giem-
bialc rimboccato:

/Vorne reconditum,
Lyde tlrtnua, Catcubumf

Salute, salute, ancho a voi, immortali maestri
dell’asaaggio, che voleste per motto: V en i,  v id i .
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I r i b i ; tu, Sostiliauo dalla seto inestinguibile, die
bcvcvi per cinque, tu, nobile couviva Phryx, che
eri un «Perkeo ü> dell’antichitä, tu aacerdote di
Eacco descritto da Gioveualo con la capigliatura
d’argcnto e la poderosa gola, tu savio pretore, ehe
amayi interrompere l'udienza di buou mattiuo per
audaro a bernc un gotto, tu dignitosa coppia di
Eilostato ed Elpenor, che grazie al Ealerno siete
precipitati in fondo alJa scala, dove giä giacovn il
vostro amico e poeta Marziale con sette boccali
in corpo. Salute a voi, egregie signore della ro-
mana classicitft, a to (domando scusa sc vi tratto
eosi fraternamente), o Fenennia, la cui bocca non
odorava mai del vino di ieri ma sempre... di quello
d’oggi, e a te, Magulla, che dormivi col tuo boc-
cale a fianco, c a te, divina Saufeja, nome cosl
caro al bevitore tedesco (1), che rubavi il vino a
Cesare e tc lo bevevi per la gloria del popolo...
Salute a voi, gioeondc Muse, che giä la mattiua
per tempo odorayate di Ealerno. Salute a tutte Io
bellezze sitibonde, ma un briudisi speoialeio con-
sacro a te, costaute bevitrice Tusnelda, poichfe non
so sc tu abbia importato gli usi del bevitore to-
desco in Borna o abbia tu stessa imparato a Boma
come si beve, e il cui genio baccliico tu cosl pla-
stieamente descritto da Victor Scheffel: «Anchc
nel trincaro Ermauno si rivelava un eroc; ma perii
anchc la sua donna Tusnelda gli teueva bordo-
ne ecc...».

(1) In tedwco ta u fe n  aignificet: bare imodat «mente.



Sicuro: la vostra diviaa erti quella chiarissima
di Orazio:

N o t  wu i  dam n otic  b ib a m u s ,  m o r i tm u r  i n u l t i t

E t  c a l ic e t  p o s c i t  m a jo r e t . . .

**#

Trovare nella Roma modema * ua goccetto» che
sia degno dl quei somrni or ora nominati, earebbe...
una vera fatica d’Brcolc. Dov’fe il Cecubo o il Fa-
lerno d’allora * Il nome stesso b scomparso; so*
prawive soltanto il ricordato vino d’Albano, ma,
ahimk!, battezzato con l’acqua del biondo Tevere,
tagliato col vnlcanico vino di Sicilia {a Roma si
chlama collettivamente « vino di Ripa * perchh ar-
riva nci battelli della Sicilia al porto rornnno di
Ripa Grande), cosi che tu la mattina appreaso,
Bvcgliandoti, ti seuti una sega nella gola c un’Etna
nel cervello. Forse bastano le dita della mano per
enumerare quelle poche ostcric « come si deve*,
dove il rosso uon ti lasci un cerchio in bocca e il
bianco non ti regali una mezza dozzina di gat-
tini... < Tutta Sibari (intendi, l ’Italia meridionale)
& trasmigrata sui sette colli» e la stessa Saufeja
dovrebbe oggi riuunziare all’abitudine d'ubbria-
carsi nelle botti di Ccsare. Soltanto il popolo
romanesco ö rimasto, in tanta tristizia di tempi,
fedelissimo al culto di Bacco: egli abbandona piut-
tosto I’acquasauta che il vino asciutto c pastoso:
c il suo grido 6: « Guai a chi ci tocca il vino! *.

Scoprire le buone osterie senza una gnida fe as-
solutamente impossibile. Nö gli astrologi, nü i
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Caldei e neancbe il volo dei sapienti corvi inse-
gnano oggi la via al pellegrino: soltanto puö dare
gualche indicazione (all’infaori dei presente libro,
ormai indispensabile) l’oracolo dei vetturmo. A
Koma la vettura pubblica si chiaraa comunemente
« la bottc » e quindi il lettore intelligente capisce
come generalmente ei trovino molte « botti * affol-
late dinanzi alle osterie dove c’6 un * goccctto di-
screto»; anebe le lingue piü raffiuate non trala-
sclano qnesto oriterio, dirö cosl, esteriore per orien-
tarsi. In genoro lo osterie mono eleganti e meno .
pompose sono le migliori: quanto piü stadiata ö
la forma, tanto piü sconfortante ö la sostanza.
Cosl acriveva anebe certo mio amico intimo nella
sua R öm isch e A llo tr ia :  (1)

Code di rondine?..,
— Fuggi, o dostrierl —
C'S un tanfo orribilo?
— Bovi un biocliier t —

I mistici numeri alla porta dclle pi coole gargotte
(5 - 6 - 7 - 8 ecc.) non lianno nulla a die faxe con
le teoric di Platone. Significano semplicemente, in
soldi, il prezzo dei mezzo litro. Lascritta: «Vini
scelti di Frascati» in novanta casi su cento eosti-
tuisce una trufEa. Se dovessero essere impiccati tutti
gli ostij ehe pronunziano invano il nome di Frascati,
non vi sarebbo piü legno per lc forclie. Dove poi
si legge in francese «Vms de Frascati», & consi-
gliata una rapida Inga. Un nome straniero basta

( 1)  H .  B a r t h , Römüche Allotria, Z u rig o , 1009.
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a screditarc la rotuaiiilil dcl vino. Dovo Juvece si
leggouo le parolo « Oggi si scarica s> o piü special*
mente dove s’ incontra dinanzi alla porta un alto
earro a eine iuote, di Jloggia disusata, eon alcuni
barili copertl da un ombrellone azzurro o da uno
strano soffietto sul davanti, l ’animo si puö disporro
a una beuevola neutraUtil, anzi ad uua certa fl-
ducia, sobbene la strada da Frascati a Roma non
corra troppo lontano dal Tevero e in ogni osteria
romanesca gorgogli una fontana. — Vita notturna
nel senso dclle grandi cittä moderne: zero. Sarebbo
perfettamente vano oggi l’ammommonto di Or/vzio
contro i pericoli della sovcrcliia animazione duranto
la notte. {Eyistolae, 1 ,14). Sono anche passati i bei
tempi in cui i Romani si lagnavano, in una lettora
dcl 1330 mandata a papa Giovanni XXIX in Avi-
gnone, perchö il giovano clcro invadeva rnmoreg-
giando leosterie, con le spade sguainate, e al loro
awicinarsi i buoni cittadini dovevano mettersi in
disparte o nasconderc le loro donno e le loro figlie,
giidando: «Si salvi chi puö! Arriva il parroco! *
Oggi invece in questa Roma moderua, realisticn,
temperata, bisogna porsi il quesito col Barone di
Rodenstein, decantato dallo Scheffel: — Dov’ö che
si puö ancora berc un bicchicro mezz’ora dopo
mezzanotte? (1).

Ecco come dev’essero in maasima l’interno di
un’osteria romana: la corpulenta ostessa al banco.

(1) Sono ancora aperti cli regola dopo la mezitanotto:
OambrinuB (vero Frascati) — Fadelinaro — Pasqual« —
Caffe Aragao.



L’oste, con una pancia dignitosa, al tavolo dei fre-
quentatori, con un berrettone gonfio sul romuleo
capo. II cameriere, forse illustre, ma certo non
lustro. con la salvietta in una spalla, tonendone
nn lembo in bocca: egli serye con snssiego met-
tendo le dita, lavatc soltanto col vino, ael collo
del mczzo lifcro e uoi bicchieri... Fuzzo di sigari to-
scani, romani che sputano rumorosameute in terra,
schcrzi un po’ arrischiati, matrone di enorme ab-
bondanza di seni c con voce rauca, c in un an-
golo solitario uu tavolo con artisti biondi...

Aliimö, non man ca ehe Fausfcina! Uu orua-
mento di uiolte bcttole xomanesche 6 uu mani-
fcs fco atfcribuifco alla « British Medical Associa-
tion i> o che tradotto in italiano dä, la seguonto
allegra statistica. Quelii che si astengono da ogui
sorta di bevanda alcoolica vivono in media fino a
51 anni e 22 giorni; quelii, che bevono rnodera-
tamente raggiungono i 53 anni e 13 giorni; i bevi-
tori d’una ccrta forza arrivano ai 59 anni o 67
giorni, i forti bevitori a 63 anni e 89 giorni, e fi-
nalmonte gli ubbriaconi incorreggibili campano in
media fino a 67 anni e 23 giorni.

Dalla quäle statistica — a diapetto di tutti i
dott. Ford dclla terra — disccnde la teoria, che
l’alcool conserva e ehe Anacreonte aveva ragione
di consiclcrare il bere corne una necessitä naturale.

11 vino, come oggidi lo si dispensa a Eoma, b
piuttosto forte, e perciö non bisogna vergoguarsi di
mettere fra un litro e I’altro qualche straterello
di solido. Per sbicchierare, come si dice a Boma, il
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Tino piü indicato & 1’ « asciutto »: il cosl detto
« pastoso » od < aleafcico t> P un vino dolciastro, da
sigaoTa, poco raccomandahfle alle gole eroicbe.
Genoralmente il mezzo litro costa 8 soldi (40
centosirai): perö il prezzo puö variare da un
luogo all’altro di cinque o dieci centesimi. Non
chiamare il cameriere col fischio, come facova lo
sfcudcnte ScliclmufTsky, nP con una mossa d’orce-
chi secondo l’abitudine di Pantagmel, o neanclic
col rumore dei bicchieri, pcrchü ogli P in generale
molto senflibilc. Vi sono camerieri romani clic por-
tano nomi prineipeschi e disceudono da famiglie
di papi, a cui tu, modesto plebeo, puoi dare tut-
t’al piü la inancia. Quanto all1 oste, trattalo con
grande Tispetto, perchP vi sono osti romani che
sono norvosi, probabilmcnte, percIiP tomono
ogni momento la sorte ininaeciata da Hammun
Rabbi ai « bonziuari» (cioö di esscre affogati
nella loro stessa bevanda). Non abbracciare mai
la vita dell’ostessa, anebe se, come per solito, P ab-
bondante, quando il marif.o o l ’amnntc P nell’o-
steria (vedi Bologna« Offeisa di Dio ») e non acca-
rezzare il mento della figlia del padrone. L’amore
comincia in Italia non ncl mattino della vita mancl
pomeriggio e le tenerezze verso le ragazze possono
mandarti diritto a certo insopportabili evenienze,
come il municipio, o a quella piccola e strotta
diuiora, di cui si parla nella « Lenore & di Bürger.

Ma non temere: due cose sono sacre inltalia:
il gatto e... il foieatiere. Del resto porta sempre del
danaro in tasea, poreliP Roma ö piena di poesia
classica c la poesia classica ricliiedc la... lira,
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Infine, due avvertimenti pratici.
B ego la  ig im ic a , Olli lia paura delle febbri romane,

segua ilsaggio esempio del defunto Minis tro Sch lözer:
ciofe tutte le sere metta il suo ven tri colo sotto un
alto Strato di vino rosso, e cos! invecchierä a Koma
come Hatusalem o come l’imperatore Xiberio. Per-
ch6 il vino — insegna Molescliott, il grandefisio-
logo — 6 la cassa di risparmio dell’organismo !

G erchio a lla testa  (in tedesco K a te r).
Il padre Burkhard Waldis scriveva giä nel 1500:

«A Koma ci si guasta lo stomaco», ma verso la
stessa epoca l’empirico Sch eimuff sky ordinava:« Se
uno sente un po’ di malessere in gola o al corpo,
prenda del liquore mastice, del migliore che possa
trovares>; perö consigliavasopratutto la «bomolia s>.
« Perchö — egli soggiungeva — io non mi ristarö
dal ripetere che non v’ 6 nulla al mondo di piü
salutifero, quando uno si sente male, c-hc un buon
bicchiere colmo di bomolia » (Vedi B chclnm ffsky di
0. Reuter, Halle, 1885).

Hel nostro secolo ventesimo la scienza ö omai
progredita da quel tempo e opera adesso profilatti-
camente. Se tu hai corso un po’ troppo sulla via
dell’impareggiabile Saufeja, prendi, appeua sei tor-
nato a casa. un cucehiaio di bi carbonato di soda
e dieci minuti dopo due tazze di the caldo. MorEeo
ti cii 11erä subito nelle sue braccia. Se la mattina
appresao ti senti anoora qualche sintorao dellama*
lattia, ripeti la ricetta. Inoltre fe opportuno rln-
forzare, la cura cou una frittaüina, una bistecca
di manzo, due bicchierini di. m areal a, mezza doz-
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zina di blcchieri di Pilsen o aringhe a discrezione.
Cib ti condurrä, natural mente a poco a poco al
punto dslla bevuta mattntina.

Sa questö capitölo gli eruditi rornaui non sono
ancora perfettamento d’accordo. Si sa soltanto che
le Muse crano gib (o forse ancora) ubbriachc al
inattino per tempo, cib che pcrorebbeper la bevuta
mattntina. Inf&tti anclie Giovenale raccomanda
al mafctino una piccola bottiglia di vino d’Albano e
un piatto d’insalata. Per contro la testimonianza
di Orazio sta per la bevata amezzogiorno: \  de me-
dio potare die

In nna questionc di fcaufca iuiportanza e cosl con-
ti’oversa noi lasciaino pienamente libero il lettore
di appigliarsi a quel partito che egli nel suo illumi-
nato criterio credcrä piü conveniente. Ed entriamo
senz’altro nel labirinto delle osterie romano (1).

X c l  G orso .

Andiamo da porta del Popolo a piazza di Venezia,
passando per il Campo di Marte, che b como chi di-
cesse « il viale della vittoria » dell’autica Koma-
Nella zona gaardata dal Mansoleo d’Augusto.
dietro la longobardica cliiesa di S. Carlo, la piccola
e pittoresca

G u ntina .  S a lv a to r i

sulla piazzetta dcgli Otto Cantoni. Lo pareti de-

(1) Citiamo Io oeterio aecondo il c&so, col loro nome ui-
ficialo o col aoprannomc uaualo pcosso il popolo o gli a r-
tistj.
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corate a frescbi umoristici — una nuvola di angeli
portanti dei lifcri ■— e con parodic dell’antico. Abimi>,
la voluttuosa Italia, l’ostcssa, c la sua figlietta
Cleopatra dagli occhi ardenti, sono scomparse, ed ö
rimasto soltanto l’amico viuo bianco, mentre il uo-
stro uaso seilte uu odoriuo, coine se aucora 11
presso ardesse il rogo per le salme dei Cesari...

Inveee ü Tannunzio cbe il propinguo friggitore
sta vuotaudo la sua padella di pesce fritto. A tiscio
a mcio dei friggitore sta l’ottimo

A lic ia ro

(vicolo Otto Cantoni, 14). Aliciaro viene da a lic i
(aceiugbe), dello quali si fa un abbondantc con-
sumo nella piccola bottcga, cbe 6 insieme cuciua
cantina e sala da pranzo. H popolino vi brulica; il
pavimento fe coperto di lische di peace, ossicini,
gusci d’oyo e simili preziositä; il padroue in maglia
bleu o col cappello impiombato sulla fronte, e
flero dei suo viuello simpatico e gradevole. Di qui
in due salfci si alla Tribuna di S. Carlo, la eui
ombra protegge /

Eiclioüo

ben uoto allacolouia tedescaesvizzera (via Tribuna
presso la ohiesa).

Una quantitÄ di tavoli dipiuti in rosso e di in-
segne dimostra cbe qui c’ö qualche cosa da bere.
L’interno dei piccolo locale ö addobbato con lusso

8  - Oiltria.
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quasi asialico: oro aellc coraici, oro uegli speccht
oro ncl lampadario: b Ja « Maison dorde * di Bi-
cbetta. Binanzi alla porta d’ ingresso, du© ci-
pressi finti awerfcouo cbe li v ’era no giardino irapc'
riale e oscillaao aoll’aria: dalla parto verso la ebiesa
lemutandine della cuoca del parroco di S. Carle
mettono una nota sentimentale nol nostro cuor«
ardente di desiderio. Invece la vicina

T ra ttoria ä d lc C o lo n m tle

(detta anche«Fiorelli») col suo aspetto sevoro ci
trasporta nclla realtil europea. E’ piii trattoria cbe
osteria, ina ha una storiaj una volta vi si rinniva
una fiorente colonia stranicra che si ebiamava la
« Sociotil delle Colonnette*. Oggi b l ’Eldorado d’I-
talia per le pittrici cbe bauno piü nnni cbe quat-
trini. Traversiamo il Corso cd andiamo alla tcdc-
schissima

S a U m cria M ehnerl.

(in via Croce, 06), E’ una pizzicheria purainente
germanica trasportata nel cuore di Boma, e gli ita-
liani cbe vi entrano possono figurarsi di avere tra-
versato, non il Corso di Boma, ma lc Alpi.

A proposito di salumeria puramente germanica,
ehe non puö andarc separata dalla birra anch’essn
germanica, Boma b ornata da due specio di di-
viaitä teutoniche, o, sc vogliamo rimanero nel
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olasaicoda. Gastore e Pollnce della salciccia tedesca.
Questi Dio scuri sono Mehnert e Eaithle (del quäle
ultimo siparla a pag. 32). Inveee di domare il ca-
vallo di Fidia essi domano la bestia cara a Sant’An-
tonio; Mehnert in via della Croce e Eaithle in via
della Purificazionc per30nifl.cano duc teorie filo-
soüche sull’animale ehe si nobilita dopo la mortc.
II primo dall’aspetto dignitoso e aö’abile, il aecondo
dal tipo di Attila. Quegli s’inspira piü a Goethe, ehe
abitö 11 presso; questi obbe la fronte baciata dal
genio di Nietzsche, che, circondato come una testa
di Zeus, dal fumo della caldaia di Iacob Eaithle,
pensö ai suo Zarathustra. (« O Iacob Eaithle, io
ho sentito il aoffio del tuo spiritol »). Come il si-
gnorc, cosl la salciccia. I salcicciotti di Mobnert
sono toneri, olegiaci, pervAsi di intellettuaütä sas-
sone, come un’ode di Bliemchen, i salcicciotti di
Eaithle risentono dell’indomita forza popolare do-
gli Svevi e somigliano a una parafrasi dell’antico
grido di batfcaglia germanico. Avanti, Eaithle!
Forza, Mehnert! Oombattete stronuamentc a Eoma
la nuova tenzone della salciccia. La bottega di
Mehnert 6 un paTaüiso della salciccia, una plaga
incantata, nel eni cielo volteggiano a mille a millc i
salcicciotti come astri, mentre una fata sorride e
vegna la üorente e bionda signora Eosina, un höre
romano uscito dalla pianta di Eubens. Inoltro v i
si spilla una fresca birra leggera, la salciccia si
accompagna ai sottaceti, creaciuti forse nell’Edcn,
ai pesci in ecatola, pescati da un mare di sogno, il
cavialc e l ’anguilla marinata!... Qnalcbo metro
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piil in lü, nollft stcssa via della Croce aJ n. 7ö a nun
oatcria d’angolo: Ia leggeudaria

Q oldfoicipe

che vuol dirc: « osteria d’oro t>, e il nome forse
deriva dall’oro, che da tempo i iorestieri vi hanno
versato. Una volta era questa l ’ostcria romana
prediletta dai tedesclii e dagliscandinavi. Anclio ora
qualehc volta di sera v ’ö un pandemonio di pit-
torini e pittorine con mandolinata napoletana.

Dove sono ora i buoni amici atranieri che qui si
riunivano?

Sono disperai per il mondo oppure dormo no nella
fredfla terra sotto la piramide di Caio Cestiol
« Io hevo an die a voi, fratelli! Percbfe sicto ora
cosl muti e tranquilli ?... » Ma quando mezzanotte
h Bcoccata e la « Goldkneipe» si vuota, giunge
qualche solitario ospite: la bella milanese amatn
da Goethe, che aveva un debole per gli artisti te-
deschi, e Paolina Borghese, superbamente scollata
che ha pure un po’ di tenerozza per la Germania
dacehfe lo scoltore Eberlein ha collocato nella sua
viila la statua del grando poeta tedesco con un
mantdlo capace di coprire dieci volte anclie lo
sue nuditil.

Nella via Condotti (parallela a via della Croce),
all’angolo di via Bocca di Leone, la tcdesca

) P a s ticc en a S im on

per quclli che amano l  dolci e fanno alTamorc
(due nscite). Graziöse padrona con una lingua piil
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sciolta di quella della moglie di Socrate. Svelte
kellerino (le uniche in Roma) che ci fanno ricor-
dare l’arguto consiglio di Orazio: « ne sit ancillae
tibi amor pudori! ». II padrone piccolo, saggio,
rotondetto, non h Simon mago, ma semplicemente
Simon, della terra dcgli Svevi; egli porta nn grem-
biule olic fe piü immacolato dol cuore di una mo-
naccUa ed fc * bello e degno di dispensar la birra
agli D e i». Kella stessa zona, in via Bocca dt
Leone S, Tostcria di

Rampichino. f

Uno spirito tcdesco vi aleggia. Fnlito, simpatico
impiantito di legno, lucernaio- Alle pareti inci-
sioni di Klinger e Otto ne G reiner, il quäle tutte le
sere tiene cireolo da Ratnpichino. Della fama di
Greincr, naturalmente, una buona parte si irradia
verso il « bianco asciutto », che qui si trova e vice-
versa. Dalla via Bocca di Leone alla via del Garn-
bero il passo b breve. E in via del Gambero, 31,
quasi all’angolo di via Frattina, sorge

\.
N eltuno

poicbh la scritta dicc: « Vini padronali di Net-
tuno ». La verde insegna reca anebe le parole:
« Cantina d’Ercole»- Qnesto tempietto d’Ercole ü
modesto, ma simpatico. Pareti rivestite di legno,
vino delle colline a mare presso Nettuno, leggero
e a buon mercato. Non occorre essere un Ercole
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per ftopporfcarne una quantitä considerevole. Ma
d‘un tratto ci accade come al buon Schiller: « II
sole raanda i suoi raggi... ». Infatti ecco che, quasi
senza accorgercene, siamo ncl luogo dove sorgeva
il Tempio del Sole di Aureliauo. E rubiconda come
il  sole  troneggia  nella

B o ttig lic r ia d e l Gambero

(Via del Gambero u. 8) la rotonda padroua ehe di
quando in quaudo, sul suo diyino seggio dietro fl
bauco, sehiaccia uu sonnellino. Il furbo padronc,
soi' Ecmo, ci disseta intanto con Tumor dei ca-
stelli. Unaritirata di inaudito ed ecceziouale ßpleD -
dorc, che non 6 peraltro la « ribirata » di Bayerleiu
dä al tempio antico la eonsacrassiono deila moder-
nitä. Bi qui rientriamo nel Corso; dove questosi
ristringe, quasi di fronte al sontuoso caffö Araguo,
troviamo la

G am b rin u sh alle  {B a v a ria )

collocata ncl luogo dove un tempo era T « Ara
Pacis».

« Tempio di Pace, piü degli altrl tu mi soi cero.
« E il tuo destin mi commuovo piü del nccossario ».

Anch’io ho sentito il tno fascino dopo avervi
bevuta la gloriosissima birra Pilsen con T «Hering*
sa lat» preparata personahnente dalla padroua o
dalla zia Maria, dagli oeebi di camoseio, che b il
« genius loci ». Vi si respira la pacc, il benessere e



anchc l’anlichitä. II padronc, il signor Luhr, che gli
ainici tedeschi chiamano «derHorrKommerzienrat
ci appare come nna tipica figura che forse appar-
teueva giä al classico altare della Pace. II tempio
della Pace era la meta preferita delle coppieinnarao-
rate (Giovenale, IX, 23-24) epuö darsi che il loro
calore abbia dato vita alla pietra- Il che non vuol
dire che il signor Lahr rimanga di... sasso; quando
lo si punzecchia egli rcagisce coa una quantith ira-
pressionante di freddure. Egli non vuole ammct-
tere che Dante abbia collocato nell’Inferno (XVII,
21). i tedeschi ehe si raccolgono dal signor Lubr,
chiamandoli« Tedeschi luhr...clii ». Uscendo diamo
nua capatina al

Oaffö Aragno,

ccntro della vita politica c Parlamentäre, dcl gior-
nalismo e del fiirt, orgoglio dei Romani che vi
passano la scrata ed in primavera affollano i ta-
Tolini snl largo mardapiede. E del resto tntto cid
non costa neanche una lira: un caffh 25 centcsimi
mezzo gelato 30 centesimi, mancia 5-10 centesimi.
In sostanza si fa il signore a buon mercato- D i ta-
volo in tavolo si awolgono i Oli invisibili del
« fiirt » che poi danno luogo alle corrispondenze a
pagamento nella T ribn na  o nel G iom ale d 'I ta lia
coa quel ehe segne. Qui era neU’antichith il tem-
pio di Mitra accanto al palazzo dcl pio Senatore
Taraesio Olimpio, ed fe per questo che anche oggi
qui s’incontrano spesso senatori e depntati. Chi
fugge da Aragno, c-ade nelle mani di



P rotto

che h precisamente dinanzi all’ingresso del caffb
Aragno nella Via delle Convertite: )a via che dal
Corso conduco direttamente alla posta centrale.

I I «vino Protto * 6 una specio di vermuth, si bevo
la mattina o prima del pranzo e probabilmento
stava in mente a Orazio quando pronunziava la
formola: n ü n is i lene. Chi ne beve troppi biochie-
rini corre rischio di diventare un Protto... martire.

In piazza S. Silvestro, di fronte alla Posta, la

Succu rsale  del  Q w nibrinus,

Rel medio evo questa zona era tutta paladosa
c Ti si cacciavano le beccacce. La paludo non c’£
piü, ma vi si caccia ancora dellabuona selvaggina
in genere assa-i stagionata. Dalla birreria si puö
comodamente ricostruire la scena storica awenuta
11 sulla piazza, dinnanzi alla chiesa di S. Silvestro,
dove i romani tirarono giü di sella Leone III o gli
atrapparono la lingua. La polizia oggi proibirebbe
una dimostrazione di questo genere, e perciö pos-
siamo tranquillamente allungare la nostra lingua
immergendola nell’ottima birra bionda cbo ci sfca
dinanzi. Svoltato 1’angolo, eccoci al

T em p io

(Piazza S. Claudio, 93). E ’ nn tempio aeeondo
Mirza Schaffy: <*I1 mio luogo di pxeghiera ö l’o-
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steria». II che combina anche cou la uota mas-
sima latina: « Qui bibit, bene dormit. Qiii dormit,
non peccat. Qui non peccat, yenit in coelum. Ergo,
qui bibit, venit in coelum». Cosl pensava anchc
Ulrico von Hutten, che beveva da queste parti.
Forse il ricciuto e sbarbato cameriere, ehe fa da
sacerdote de! « Tempio », ricorda di averlo visto
passare la sera, verso l’Ave Maria, in cerca di una
buona bottiglia. Specialitä del luogo: panini im-
bottiti con burro e alici, i piil guatosi di tutta
Roma. Yino ineccepibile.

Proseguendo nella parte sud di Piazza Colonna, .
e precisaincnte dinanzi al porfcone dell’Hötel Cen-
trale (Piazza Eosa, 70) leggiamo le fatidiche parole:

Vcro  F rasca ti.

E’ inutile pensare che qui sorgeva una volta il
Portico di Vipsania. Ora il locale fc chiamato dagli
iniziati « Il frack » perchö in una stauzuccia da
molto generazioni pcndo uu antichissimo frack da
cameriere, che ormai ha prese tutte le tinte, e ehe
probabilmente yi Tu abbandonato da Komolo.
Tntto 6 mutato, la stoTia e passata, ma il frack
fe rimasto. Vi ai beve bene a tutte le ore; yi pag-
sano gioconde romaue, artisti, signorino scaudi-
nave, che fanno coccodfe e gridano, brindando,
nella loro lingua: S e o l! Io yedo l’immortale Sau-
feja dai eapelli rossi, e dal yiso di Faunessa, vedo
la Fäustina di Goethe, « chetraccia sullegno umidi
circoli i>, vedo a ti’ayerso il pitico fumo del tabacco
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Giulio Cesare, Cicerone e Catüina, che amiclicTol-
mente fanno Ja loro partita a tresette, vedo Marco
Aurelio zoppicante, che a forza di stare a cavallo
in Campidoglio soflre di reumatismi alle gambe e
tutti strillauo: — Qua, Raimondo, mezzo Jitro!

II padronc, il sor Mariano, & quasi sempre
iuvisibilo: 1» sua abbondante moglie £u giä. ce-
lebrata da Marziale. II degno figlio, Romolo, nel
tipo di Ercole giovane dol Campidoglio, parc sca-
vato direttamentc di sotto al « lapis niger ». IL so-
lenne cameriere Raimondo, e il vecchio cerinaro
Loxenzo, che ogni tanto faceva la sua visifca ai
clienti, e che adcsso vendo i suoi cerini agli im-
mortali, sono duc flguie caratteristiche deir osteria.

Rcl xiv secolo v ’era qui la piü lauiosa farmacia
di Roma, e nello vicioanzc si tcneva nei tcmpi
classiciil mercato deiporci (F oru m  5«anw?a).Percib
era qui il quartiere della prima coorte di polizia.

Qnando l’osteria h piena, la musica, il ohiasso,
le risa e l’odore dei <? suppll» (polpette di riso) si
compongono in una profonda sinfonia degna degli
Dei. E noi allora comprendiamo perchfc fln dal 1835
il piügrande deipoeti popolari romancschi, Gioac-
chino Belli, rivolgesse a’ suoi amici queat* invito:
* Venifce a bere un mezzo a Piazza Rosa *.

Al tirso d’onorc concorre, insieme col pvolodalo
Mariano,  il  mite  e  adiposo.

F cä e lin aro

(dirimpetto alla fontaua di Trevi). E’ uno dei luoghi
piü celebri di Roma. Pu gid. l’osteria prediletta di
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Auaelmo Feuerbaeh. La vetrina ö piena di « fedo-
üni» (vermicelli) e dä io uno afcretto budello ri-
vestito di Iegoo. AI banco, clie occupa metä del
bndello, si ammira gioruo e notfce il padrone, sor
Peppc, testa cesarea,profondi occbi bovini, rotondo
corne Io storico abate di San Gallo. Le sne mani ac-
carezzano i lnngbi e gialli fedelini, che paiono la
chioma fantastica di una uinfa della fontana scro-
sciante 11 di fronte. Di lui si pnö dire: * Egli pet-
tina con pettine d’oro e non canta intanto ues-
suna cauzone», percliö se la tomba ö il simbolo
del silenzio, il sor Peppe ö a dirittnra un cimitero.
j\Ia egli ö pieno di serietä e dignitä romanesca.
E se la geilte ci dice ehe prima di abbandonar
lionia bisogna fexmarsi dinanzi alle ninfe dolla
fontana di Trevi e gettare negli zainpilli dell’acqua
la nioneta cbe si ha nel tascliino del gilet, noi ri-
spondiamo:  — 0 Got'ydon. G orydon, quac te dc-
m e n l ia coepit! — Cioö: non alla ninfa sacrifica il
tno ultimo re3to di nichelini, ma al Tritone, al
divino Peppe, e canta a lui, come Selenco:

Or, por l’efcerna aste, tu dovxai
Soendere sotto la fioronte torro,
Cosi, riempi di giocondo viao,
Dolco Poppino, la bottiglio...

Per otto rnesi dell’anno la cayerna di Peppino bru-
lica di Germani e Germane e tu potresti gridare:
« Eh 1 V’i qualcuno di Böblingen? »cbe sentiresti ri-
spondorfciin dialetto da un vecchio bramino, nascosto
in un angolo:« No, ma c’ö qualcuno di Ellwangen!».
E qualche altra voce tedesca, potrebbe mormorare:
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<s A mezzauotfco nou ö poi tanto tardi o poi ö abba*
atanza presto per andare a caaa! ».  In veritä le  bot-
tiglio frizzanti di Peppe — spccie quelle d i« biauco
asciutto!» — potrebbero raccontorne di carrne, se
capissero un po’ di tedoseo. Priori perb, sul luogo
dell’antichissiino mercato dei maiali, broutola iu
ritmo  iroDico  l ’acqua  di  Trevi.

U r b a n u s  P a s to r ,  p o s t Mille	 g r a v a m in a v in i ,

Jiom tUt’d c s  p u r a  n u n c  r e e r c a v i t  a q u a ,

Lasciamola brontolare. Per noi 1’ iunoceute li-
quido (sara poi tauto innocente?) nonhanessuno
scopo: per noi b’ inarca la possente pancia del sor
Peppe verso un sicuro polo nella corrente degli av-
venimenti; per noi,o Peppe, tu sei colui, del quäle
il Goethe dice: « La traccia dei tuoi giorni terreni
non sarä cancellata negli E oni!». Ahimfe, au che il
buon Peppe 6 sceso sotto la fiorente terra da dove

. non riederä mai piü...
Ora per la via dolle Muratte, ripieghiamo verso il

Corso dove stanno, l’un contro l’altro armati, como
i due secoli manzoniani

P o n ti  e A m erican B a r .

Il cosi detto 4 Ponti * 6 la « sala d’assaggi » noi
pianterreno del Modern HOtcl: Corso 230. Pare una
borgata di bottiglie. Imita i c o b ! detti Aschinger
diBerlino. Quanto all’ 4 American bar k un luogo
pieno di quei raffinati liquori che la saviezza dei
yanhees ha inventati. Qui di mottino l’origiualis-
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simo Conte Bennicolli — miovo Socrate — raduna
i suoi discepoli ed anuniratori.

Entriamo in nna viuzza ehe coateggia il palazzo
Sciarra e ci troviamo dove erano le rovine del-
l ’arco di Claudio, ricordato perchfc vi fu appeso
per i picdi il cadavere nudo di Eienzi e vi fu la-
sciato cosl due notti e un giorno, ludibrio agli
scherni del popolino. Ora vi 6 la primitiva ta*
verna dei

T re  Laäron i.

Sono due stanzette, l’una dentro l’altra. Dove
si beve, si fa anehe la cucina. Le tre figlie del
padrone (una ormai b maritata) sono tre Grazie,
La madre 6 anch’essa una Grazia, che io chia-
merei reale... per la realtä, delle suo forme. Ida,
la maggiore, ora b legata da Imene: Augusta b
la seconda, con la testa di Medusa; Amelia, l’ultimo
flore. Scala graduatoria di fiorenti seni: üorente,
piii fioronte, fiorentiasimo. Tutte tre, del resto, pun-
gono come punte di cactus, e guai a chi le tocca 1
iTesaun mortale puö vantaro un sorriso di queste
tre... ladrone di cuori. Dialogo: « Sora padrona,
mi dia mezzo litro di vino bianco: come stanno
lo sue tre ügliuole? » —■ «H mio vino bianco fe
ottimo, lo mie ligliuole non lianno nulla da spar-
tire con v o i! » — (Da una canzonedell’Uhlaud).
Dalla taverna dei tre ladroni, con due salti, siamo
nella caaa della preghiera, e ciofc nell’
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O ratorio  d i  S an  M a rce llo .

U titolo nfficiale 6: « Caufcitui Armeni o (Piazza
«lell’Oratorio, all’angolo di via doll’ümiUA). Amcno
tunnol di Bacco con allegro pitturo mnrali: ron*
dini, vasi etruscM, meloni, acquedotti. Dietro il
banco di niarmo e fra gigantosche anforc di stilo
antico s’arriccia il nasino parigino della padrona.
E ci sorride cosl gaiament© come sc ncllo stesso
luogo non avosso detto lunghe orazioni la vcccbia
Lucina col suo amico spirituale il papa Mhrcello.
B i  qui  il  nomo  d i«.  Oratorio».  Ma  la  nomcsi  6
vcnuta; il pro ponteüce fu qui dentro dilaniato
(lalle bcstie feroci. Dati ■ i tempi incuo selvaggi
e piü. civili, noi non siarno ora piit minacciati che
dai„. gattini! Duo passi di qua, ancora sotto gli
auspici dl S. Marcello (Via S. Marcollo 19 A) si
trova un modesto, ma simpatico locale, stilo chio-
stro con

2 Bimr Peroni.

La gloria del locale 6 un enorme credenzone di
lusso antico veneziano con du© oariatidi, degne di
ilgurare nel Museo Yaticano aoeanto al cclebro
Apollo, ammazza lucertole, perchö l’una dolle dee,
nude fino alla cintola, con atia di trioniatricc,
tieno uella mano un faatidioso prigioniero, giä
combattuto cd ueciso. L’altra, a dcsfcra di ebi
guarda, rotola fra le difta la belva saltellante che
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aucora si difende contio il suo crudele destiiio c
la conteinpla con oeohio fra pensieroso e pietoso.
Le camicie delle due belle ricadoao in pieghe ve-
ramente classiche, i torsi sono di nna perfezione
Prassiteliana. An che l’amabile padrona, che ci
porta lo oltopp meriterebbe Io acalpello greco.

Di uuovo al Coi’so, e di Ii in yia Lata verso il
Collegio Bomano: voltiamo a destra, entriamo
nella stretta via di S. Ignazio, e preeisamentc
nelPantico tenipio d’Jside, ciofe nel Serapeo, tro*
yeremo il

G h ianli de l jP oggiali.

Giä proviamo un’ impressione egiziana dinanzi
all» piramide di fiaschi toscani cho orna l’ingresso,
e piii egiziana ancora ci parc 1* illuminata padrona
che come una Fizia o come la divinitä delsole (vcdi
anche « Bottiglieria del Gambero s) apnnecchia sul
suo tripode. Suo marito Osiride gira intorno, versa
il vino e sorride in istile egizio. E vi si trova un
Chianti, di cui parecohi poeti tedesclii potrobbero
dire quäl che coaa. Chi sa se Fedor von Zobeltitz
se ne ricorda ancora 1 Toiniamo di nuovo al Corso
e avriviamo alla piazza SS. Apostoli. Hel mae-
stoso palazzo Balestra, all’angolo di piazza Vaccaro,

H st - est  - est,

locale frequentato da stranieri, con tinta europea. II
vino di Montefiascone, dolce, e vi ricorda il verso

JtonteSaseona d’ogni vino ö il r*.
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Süll ’au teutic i tü di questa monarchia sono lecit

inolti dnbbi. Certo ö che se il buoa abate Fugge
voleva beie di questo vino Uno a morirnc, eg]
devc avcr eampato cento anni, Del resto: de gv
slibtts non est disputandum. E’ uq vino leggero
pastoso, da signora, buono per le bellezze storich
del Ticino palftzzo Colonna, come la frivola donn
Maria Mancini Colonna, che appunto trattava
suoi visitatori notturni con l’Esfc-est, c la sever
poetessa Vittoria Colonna. Ii uosfcro amico Hiebt
langelo, come nomo di forza, avrebbe prelevito er
trare ndla prossima

B irm ia P ilsen (Urquell),

(Piazza SS. Apostoli, 53), nota per la sua bin
Pilsen e "Weihenstoplaan e per i suoi bizzarri a
freschi da Tamerlano alle pareti: opprire avrebl
fatto duc passi di piü. e sarebbe andato a vedere
nuovißsimo ed elegantissimo

Caffl}- JpM'aglia,

a pianterreno dcll’imponente palazzo Venezia, n
quäle caffö si trova anche, oltre al resto, un’ o
tima birra Pilsen.

NEI DINTORNI DEL PlNCIO.

«Volgeto al nord! * A piazza di Spagua.
Nel vicolo Alibert, 16 A, dove sbocca la no

via Margntta, la via degli artisti, una specie
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fantastico stemma studcnfcesco recala breve e pur
tauto eloquente parola « Vino *. Vi fc 1»

Sora N a n n a

conosciuta da lutti gli artisti, perclife 11 si racco-
glie e beve la boM m e rotnana.

II viso della sora Namia vi diee che la padroua
lia uno storico passato: ella, infafcti, fu modella di
Fenerbacli.

II suo sguardo racconta volmni, romanzi, drain-
rai, c ossai frequentemente <i degie romaue » un
po’ pih brevi di quelle di Goethe. H suo reguo
con la solitaria cameretta che forma il retrobottega
fe deguo di tale sovrana. — Toruiamo aucora a
piazza di Spagna e fiancheggiamo il palazzo di
* Propaganda fidc $ per dirigerci verso il «Propa-
ganda vino ♦, ciofc verso il vecchio e veuerando

PasQ ualc

{cautina Pavoni, via S. Andrea delle Pratte, 9).
Zi’ Pasquale — il signor Pavoni — dimorö fino a
poco tempo fa in nna oscura spelonca, odorante di
oacio e di poesia, in via Tritone, al cosi detto llou-
ticello.

A memoria d’uomo quella era l ’osteria cara agil
artisti o ai poeti tedeschi. Vi frequentavano Otto
Erich Hartlebeu, Greiner, Tuaillon, Sommer, L. Krü-
ger, M. G. Conrad, Mas Halbe, V indimenticabilc
Genick (di Sonn) ece. E i caratteriatici tipi ita-

» —Orttrut.
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linni! V’era V Inform a tive  V aticano  di quasi mez
]<a stampn, curopoa, il tozzo e grassissimo Casa
dall’aspetto di maudarino Chinese; Marietta, n
tissima ex-modella, che, come l’iuvecchiata Lyd
di Orazio, non ha perduto il vecchio amore di
l’arte e dogli artisti; il famoso medium Poli
che dopo uua buona dose di litri avrebbe solleva
üuo al soffitto i tavoli di marmo deirosteria,
vettuiiuo dalla sete perpetua, detto ßtrozsaqnv,
Uni, pcrchfc ö solito tutte lo sere, novello Erod
strozzare numerosi quinti. cou una gola a irnbul
e un aspetto da vecchio generale austriaco o c
gallo spennacchiato. Ogni tanto si udiva la t o i
di basso del Conrad di Monaco, ehe gridava
dialetto bavarese: «Eins, zwei, drei — uffa!* ol
vuol dire... uno - due • tre - bevi 1 e la vociua (
pastore protestante dello scultore Feurstein ol
sospirava: « Laseiate che i piceoli... quinti ve
gano a m e! ». Talvolta Feurstein iutouava
canzono tirolese: «Grünes Hütel » o una canzoi
italo-tedesca« L’amor della Rosina *. Allora tut
la brigata di pittori, scultori, pubblicisti, poe
cantava a squarciagola col vecchio Feurstein
Ahimfc! L’ incanto 6 rotto, molti di quei ca
tori sono ammntoliti, e per sempre! il puz
di cacio se n’6 andato e la poesia idem. Or
nel nuovo locale, in via S. Andrea delle Frati
dipinto, nuovo, lucido, pulito, si ha ritegno di sp
tare in terra. A Marietta non fe piü permesso
entrarvi. L’uuica superba colonna, rimasta ritt
ö il venerando padrone, il sor Pasquale, con l’a
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gentea barba patriareale. Kella ebiesa vicina domic
l’amica di Goctbe, Angelica Kauftmanc, e nel-
l ’ampio palazzo, di fronte alla chiesa, dimorö il
Bernini. Ma, guarda!..... Obi  ö  che  entra,  su-
perbo o solenne, eome un principe del Cinque-
cento, cou un passo cosl pesante che fa tre-
mare le sedie? E ’ il sor Bodolfo Pichler, maestro
vienneae e grau Signore, 1’«Egerio» del poeta
Hartleben, il baccbico fantasma della nuova Boma,
oho tntte le notti nelle alate vettnre fa il giro
di tutto lo osterie, assaggiando dappertutto il me-
glio e cercando 1’auima del sito amico poeta. La
troverä alfiue? In quäle osteria? Col bianco a-
seiutto o col rossofNoi non lo sappiamo, ma in
uno slancio del cuoro abbracciamo il sor Rodolfo,
Strozzaqumtini, Maiietta e il venerando Pasquale.
Porchfc, all! noi viyiamo, noi viviamo ancora e al-
ziamo il gomito e cantiaino con Properzio: « Paasi
la notte col nappo fino a che Febo nel nappo im-
merga anebe jl raggio del giorno ».

Se Febo & alto, nelle ore mattutine si puö an-
dare a ränfrescarsi con una tazza di birra da Save*
rio Albrecht nella yicina

Löwenbräit.

A metä, della aalita verso il Pmcio,oprecisamento
verso via Sistina, all’angolo fra via Capo le Oase
o via S. Giuseppe. E,’ cbiainata anche — per gli
splendidi affreaebi, imitanti quelli dell’ apparta-
mento Borgia in Yaticano — l’appartamento Al-
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brecht. Bifcrovo simpatico; tavolo diplomatict
auch« il capo-eamerioro lia il tipo diplomatico.
vecchio paclronc, il signor Saverio, porta nobi
mente una testa alla Dürer.

Essendo tutto inteuto un po’ alla Filsen un p
alla Monaco, egii non ponsa uoppurc, che lib sotl
Ü banco spuntavano erbe e fiori, che nei viali d
giardino di Lucullo amava passeggiarc la bella Gii
Ha a braccetto con Domiziano, ehe qui nelle not
afose d’estate, Messallna, la lupa imperiale sotto
nome di « Lykisca p andava cacciaudo la sua pveil
maschile; ehe piii tardi qui il condotticro Dolisi
rio andava addegtrando le sue coorti per la batti
glia contro i Goti... — Verso piazza Barberin
in via Purißcazione n. 92 (augolo con via Ca]
puccini) 6 la bottega di

Jacob R a ith lc  f

il g ii Eldorado n. 2 per le rinomate salciccie to
desche (vedi pag. 116). Se il lettorc, venendo
Roma, troveri aucora il sig. Eaitble 11 a iar
sue salciccie, Sant’Antonio solo lo sa. (1) Prima qu
nobile svevo rallegrava il uostro cuore con ur
«Kegelbahn » tedesca e si beveva la birra Peron
Sulla Kegelbahn (poicbi Jacob Baithle fc un buo
Protestant«) pendeva il ritratto del... Papa. !
spesso quando tutte le nove palle cadevam
scendeva dal quarto piano (dove g ii Niet sei

(!) Ahimd, ancho lui non S piü. Vae vidi«.
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sognö) una voce cavernoaa di fantasina : 4 Cosl
parld Zarathustra: — Tutte nove!». Intanfco
la signora Oateriua di Heidelberg, che regala
ogni anno al suo granduca un nuovo soldato,
porgeva pian piano un’ altra bottiglia. — Siamo
nel quartiere Ludovisi e prima d* andere a casa
regaliamoci ancora nn ultimo bicchiere di birra
dal buono e vocchio

Sor G iuseppe

(11 titolo 6 seinplicemente « Cafife t>, in via Vencto,
38, all’angolo di via Lombardia, e questo caffö non
va confuso con altri locali 11 vicino). II aor Giuseppe
ö un ideale d’uomo e di padrone: mantione buona
e fresca la sua birra romana e la sua anima pura
(lalle colpe dei suoi colleghi, piü perversi degli as~
sassini da strada, che nella loro ignoranza del culto
di Gambrinns rimettono nellc bottiglie l’avanzo
dei bicchieri, poi riempiono le bottiglie d’aequa c
e servono ü tutto agli innocenti awentori, Orrore!
— Ma scacciamo, rapidamonte, tl disgustoso pen-
siero con un ragionevole goccetto di vino d’Aric-
eia o di Frascati nolla decorosa e pregevole

G antitm G ianvenuti

in via Gaslelfidardo, 6, tra il Ministcro delle Fi>
nanze e Porta Pia. H bianco b sublime, gli av-
ventori sono gentc colta, impiegati, professionisti:
la giovanc ostessa ci guarda con occhi di ianciulla
sognanteL.
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In t o r no a l  P a n t h e o n .

Da piazza Moutecitorio vai in piazza Capranicu
o di Ul subito nella stretta

O sle r ia  d e l la  s o ra  M a r ia n n in a

iu via Colonnelle (benintcso uou via Colouuettc)
n. 5, in fondo a un vicoletto cioco. Iu foudo un’in
segna ti..... inaegna che la sora Mariannina b 1:
figlia della formosa sora Rosa dell’osteria deH’Olmo

Nel vicoletto cieco due alberetti in vaso rapprc
sentano simbolicamente U « giardino » e una spcci
di bando reca tutti i titoli onoriflci e le dignit
della padrona. Locale popolare con cucina pulita
dentro la saletta dove si beve. La dolce e simpatio
padrona b ancora una bella donna: il marito port
un naso rosso storico e il cappello radicato sull
testa. Moro, il Ganimede, che non ha giammai toi
lerata Tonta di un Irak, b la sintesi della bont
c della cortesia. La sora Mariannina, como flgli
della sora Rosa deU’Olmo, appartiene alla erd«i
dell’aristocrazia romana... del vino. Porse nellc su
vene scorre il nobile sanguc delle ostesse classich<
Ha una graziosa flglietta che b  il ritratto dell
inadre. Pubblico: gente del popolo e ogni taut
un solitario tedcsco che vivo a Roma. Il bianc
ö buono e a buon prezzo.
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Kcl oia al

T em pio  d 'A gr ip pa

(ossia cantina Scrocca, piazza della Rotonda, n. 4).
L’osteria & precisamente di fronte all’ingresso del
Pantheon. Imponente sorge diuanzi a noi la fac-
ciata delle imperiali terme: 4 questo üglio di gi-
ganfci contro cui da quasi due secoli si frangono
tempeste di popoli e uragani » (Waiblinger). Qual-
•che cosa di simile si pot-rebbe dire della dignitosa
osteria che reca l’orgoglioso nome di Tempio d’A-
grippa. Grossi borghesi con la testa d’auguri, rozzi
macellai con la pancia coperta di grosse catene
d’oro vi giuocano alle carte col poeta romanesco
Trilussa, il piü splritoso autore di favole che noi
conosciamo dopo Lafontaine. II vecchio Scrocca,
l’osto, b repubblicano, ma il suo vino ö wonarchieo.
Se lä di fronte nel Pantheon, & scritto; 4 Ule hic
est Raphael », qui si potrebbe sciivore: « Ule hic
cst... Scrocca ». E il suo vino gli conccda il dono
deU’immortalitä, all’ombra del Pantheon.

A uno svolto di strada il

D eutscher K im sb ler - Verein
ossia Socictä deg li artisH tedeschi

in via del Seminario, 113 (palazzo Serlupi), Sianio
sulle rovine del tempio di Minerva, non lungi dalla
chiesa nclla quäle 6 sepolto il nostro grandc pifctoro
c iimico da Fiesolo: «hic jacot veuerabilispictor».
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Luogo che ha uu glorioso passato. Ancora una di
cina d’anni fa gli artisti vi facevano le loro genfc
orgie, e spesso quäl che « venerabilis pictor» rim
neva sotto il tavolo... II mondo eia ancora giovii
o si diceva con Hans Hoffmann:

1F«p jungen deutschen Barbaren
S in d  n ic h t  z u m  V e re im p e ln  n a c h  R o m  ge fah ren ,

Die Tage der Dumpfheit, noch sind sie uns weit!
N och w o lle n w i r  ju b il ie r e n

W ir  d ü r fe n  v e rsc h la m p te ren
Alle» lang und breit,
Pokulieren, schnabulieren, karessicrcn /
I a ,  e t  g ib t  n och e in L eben ,  e in e lu s t i g e Z e i t .

Cosi si diceva allora. Oia la scena ä cambiat:
Ora impera l’accigliata Minerva e sbadiglia la s
gnora Musoneria tedesca. Solo qualche rara sei
balena un pallido Ticordo dell’antica feativitä. deg
artisti tedcsclii e il vccchissimo Gerhardt, aimbol
vivente dell’immortaliti artistica, ripete alla gi<
vane scuola gli insegnamenti di Marziale.
• Dietro il Pantheon, in via Palombella, 2, 1’

A n tica  fiascketleria  d e lla  P a lo m b ella

con un buon fiaschetto. aspretto, da ccnt. 30. Di
pianterreno si sale per una scaletta da pollaio a
una cameretta modernä dipinta, che in qualcli
caso puö essere anebe trappola per un sorcio e
anche per... duc.
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A PIAZZA NAVONA.

In via S. Agostino, 29, all’angolo cou la piccola
via delle Ciuque Lune, la spettacolosa

Sora Adele

(da non confondere con l’amorevole ostessa delle
Oinque Luno di Gioacchino Belli). La sora Adele
e le aue figliuole attendono con grande solennit:\
all’importante niSoio. La madre « notevolmentc
covpolenta », come l5 ostessa trovata ad Ala da
Enrico Heine, e le figliuole <3 di lineamenti anticlii,
bellamente proporzionati e n ob ili». Anche a loro
si puö applicare l’inno del poeta alla « fiorento
pingnedine * (Viaggi di E. Heine da Monaco a Ge-
nova). La sora Adele conforta ranimo con una bi-
stccca di inverosimile abbondanzaper Iedimcnsioui
c d’invcrosimile scarsezza per il prezzo, o con un
vinello che si ingoia a lifcri. I suoi dolci occhioni
hanno l’aria di dirvi; * sine Cerere et Libero frigot
Venns ».

Cos) nessnno pensa che proprio qui, dove ora si
inumidiscono le nostre golo, il popolo di Roma
imperiale preudeva nn bagno a spese di Nerono
(erano le Terme Neroniano) e chepiütardilagrande
poetessa c bevitrice del seicento, donna Laute della
Kovere, ogni sera facova scivolare per il suo can-
dido collo di cigno « cinq ou six rasad.es de vin de
Canapino ». Ultimamente vi si riuuiva una brigata
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di giornalisti ehe chiamavano l’osteria della sor;
Adele col pomposo titolo di «Apollinaris H ötel»
per 1a yicinanza di piazza deirApollinare. Una spe
cialifA 6 la zuppa di pesce: perchö la sorella delU
sora Adele & una illustre pescivendola, forse diretta
e non degencrc discendente della celebro Madams
Angot. Vi si possono ancho gustare i prodotti de!
vicino friggitore, una comoditä clie nou offre ues-
suoo dei primi'liötols d‘Europa.

In piazza Navoua, nelTantico stadio di S. M.
I’imperatore Domiziano, all’angolo di Tia de1 Lo-
renosi la

Sora Ermlinda Giannctti. t

Stanzotta rivegtiia in legno. Vecchio travial so£
fitto. Presso una specie di sarcofago, dovo s’apw
il rubinetto deU’acqua, troneggia bella, coine il fior<
della colpa, incantatrice come Caruien, l’osfccsss
romana: una torre di capelli neri come l’ala de!
corro, un Tiso ridente, due occhi ammaliatori, ui
po’ di pelurio nera sul labbro superiore, denti d’a
vorio e una rosa rossa oscillante suU’ampio senc
bianco.

Sento che se fossi l’imperatore Domiziano in per
sooa c uelle ore in cui escono gli spiriti, faccssi U
mia passcggiatina nelTantico stadio, lascierei inassc
la mia legittima Longina o la mia bella nipot<
Giulia, o piccliierei alla Gneatra della sora Erme
lincto $ affaccete, ErmdiDda, boccuccia de cerasa!*
— Diotro piazza Navona, non lontano dalla chicsj
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tedesca doll’ auima, zampilla l’ottimo Grottafor-
rata di

A .  d i  M a g g i.

(Via in Pariono, 6, in un antico e magnifieo pa-
lazzo) . ZampLUa il soavc vino monacale: noi gli
dcdicbiamo volontieri una maggiolata, e lutti i
inesi ci paiono... maggio.

iS nna delle pits belle e proprie osterie di Borna.
Parecchie sbanzette. La eucina come il laborafcorio
di nn igieniata tutt-a pulita, lucente, liscia. Di-
nanzi alla porta v’era nna volta la statua di Pa-
squino, prima cho il cardinalo Car all a la faeesse tra-
sportare all’angolo di palazzo Brasch). — Di fronte
all1 interessante palazzo del Governo Vecchio (dove
Alessandro VI quand’era c&rdinale teneva 'il suo
quarbierino da scapolo) ecco la nobile costrnziono
cinqucccntesca del Turci, arclii vista ponfciücio sc*
greto, con 1’

O slcria  d i  B ra m an te .

Lc antichissime Tolfce romantiche sono state, pur
troppo oöese dallo spirito moderno; anzi tappez-
zate in istiie liberty! L’ iscrizione del palazzo « A
litteris scribendis» puö essere tradotta liberamentc:
« a litris bibcudis s>, l’egregio dottor Turci e il suo
amico, buon bevitore, il tedesco Burkhard, ci per-
doneranno quest’iuterpretazione. Intanto passiamo
nel Corso Vittorio Emanuclo e arriviamo allo scßiaro
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di piazza Sforza. Dietro »1 bianco Mamiani di
marrao, oho si contorce con una mal colata inquic-
tudine su una sedia fllosofica ecco P

O ster ia  B o rg ia .

(Cantina Genzano, n. 40). La casa fu giä dimora
dei Borgia. Nella stanza piii interna una collezioue
di figtiro femminili in pose un po’audaei. ÜJ Ia Gal-
leria degli antenati della famiglia Borgia f Una
giovinetta, molto scollata, ha una boceetta di li-
quore in mano e fuma una sigarotta. (Lucrezia o...
■piammettal). Cinque, sei altre bolle in posizioni
arriscbiate.

La volta, sopra la quäle nellc afose uotti, Van-
nozza e Lucrezia scoprivano il candore procace
del loro seno col terribile Alessandro e il piü ter-
ribile Cesare sognavano, qriella volta mostra oggi
la festivitä di un ciclo primaverile pieuo di solc
o di gliirlande. B di sopra dormiva.no i Borgia!

TEViSRE E TRASTEVERE.

Dal centro delPUrbe per nn labirinto di stradc
andiamo yerso il biondo Tevere. Prima stazionc:
Via Torre Argentina, 3, proprio dirimpotto al tca-
tro Argentina) la modesta

O slerietta d el T ea lro

col m otto:«V in i» rosso in campo bianco. B sotto:
«Vini scelti ft: Marino, Frascati. La saletfca, un
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po’ pift bassa della strada, h stata decorata dal-
l’ottimo Liyerani, scenografo del teatro, con pae-
saggi e ville di Frascati. JTello sfondo una grotta
incantata con palme e caacata d’aequa ö il trionfo
doll’ arte decoratiya. Una stauzetta appartata e
senza flnestre ha solle pareti paesaggi abruzzesi.
Se cerchi la aolitudine, rifugiati negli Abruzzi:
non sarai disturbato da neasuno (n& tu ufe... lei!)
GIgi, l’allegro e piccolo oste (si chiama de Tomraasi
e appartiene dunque a una famiglia di antica no-
biltid) & il padrone intellotfcualc per eccellenza.

Quando non ha nulla da fare, s’immergc in...
Plutarco, Omero e Dante. Tn quäl parte del mondo
si troverebbe un secondo Gigi? Potrebbe appro-
darvi Gabriele D’Annuneio conla sua N a v o  (poichö
siamo presso il navigabile Tevere e presso la plau-
dente platea dell’Argentina) e vi respirerebbe un’a-
ria di beati elisi. Ah! « come confoTtante, seduti
sulle rive del Teyere, assaporare il leabico vino! &
(Properzio). — Un luogo ehe fa molto bene per
noi ö 11

G aU tia

(antica taverna, a destra dell’imbocco del ponte Ga-
ribaldi). Quartiere generale dei repubblicani fino
dal tempo di Jtienzi, che qui Ticino & oato. 11 ca-
postipite dell’oste Galitta fe menziouato da Gio-
venale (xin. 99) e preeisamente a proposito dei
suoi... dolori di yentre! Ma come si pu5 sentire il
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dolor di vcntrc con mi vino dei castclli addirit-
tnra insuperabilo, como quello del Galitfcaf — So
ü la stagioue dei carciofl, ti consiglio uua devia-
zionc a Monte Cenci, al di Ul di via Aren ul a, dal
cosidetto

P a d re  A bram o.

II vero nomc oggi ii Piperno: a Monte Cenci non
siva cbe a pindi, la carrozza ti fa discendoro pcrft
a poclii passi. La sera v ’ä un grau movimouto di
gente d’ogDi qualifcfl, popolani, Signore, artisti, fo-
rcstieri eec.

Montagne di carciofl e proccssioni dilitri, puzzo
d’olio clie friggc, tavoli zoppieanti, atmosfcra iv*
respirabile. Eppuro al tempo dei carciofl alla giudla
non si trova posto! Uno sgnardo nella caldaio dovc
Padre Abramo fa friggere i carciofl, risveglia il ri-
cordo di un altro sguardo gettato da Heine nel
«Deutschland ». Solo uua volta quella mistica cal*
daia potrebbe aver sontito il beneflcio dolPacqua;
ma, come sanno i cultori delle sacro carte, anohe
l ’acqua del mare rosso si allontanava spontanen,
mente dai figli d’Israele per rinchiudersi sulle
torbc dei Faraoni durante il passaggio del mar
Rosso. Specialitä della casa: i nominati « carciofl
alla giudla (cioö all’ebraica, fritti ln molto olio o
croccanti) e i flletti di baccalä ». Mcntro gli odort
del grasso ci salgono al uaso e lc voci dei cautori ci
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cullano in dolci sogni, la nostra anima pensa come
nella « Römische Allotria »

« Dovo B eatrice clnllo troccio d’oro
« Protess un giomo — Io suo tost ft bellft r
« Padro Abramo con forvido lavoro
c I suoi corcitifi arrosola in padolla ».

In voritit la vicinanza ö triste. Hel palazzo Cenci,
U nella piazzetta, dimord colei che fu decapitata;
e in un’altra casa vicina fu educata da Madonna
Adriana Orsini un’altra clie non fn decapitata, e
non decapitd, anzi ornö con leggiadra munifieenza
lc teste de* suoi nnmerosi zaariti; Lucrezia Borgia.

Da lontano accenna il tempio di Vesta, dove.
Cinzia attende il suo amico Properzio, « che pietio
del molto vino, ebbro, ballonzola lungo la strada t>.
Hon distnrbiamo l’amore! Travcrsiamo l’isola tri-
ste del Tevere, I’isola della M orgue, ed entriamo
uella. terra promessa, nel regno di

jPippo Burone

{Piazza delle G-ensole, 15). E’ una baracca. Al
pTirno piano generahnente, biaucheria di bncato o
teste ridenti di ragazze. Pu cantata da Gioacchino
Belli. A Burone col suo splendide vino di Prascati
s’adatta il celebre detto: « Mieus vaut un gobelet
de Tin que tout le Tibre Approvato! — LA vi-
el no, presso l’antica caserma dei pompieri, il ma-
gnifico istitato per estinguere la sete, che va sotto
il nome di



Garlonc.

(Capauua di Carlone, via Lnco 52). Uu paio di
camerette baase oon iinpiantito di legno: prima
v’cra anclie rinnione d’artisti (Groiuer, Cauer, Sor
liodolfo, Hartloben occ.). Nelle gerate cstive vi fc
gente da per tutto, anche sui tetfci. L’oste Ua il piü
splendido vino bianco di Koma e aacbe la piü.
splendid* pappagorgia dell’urbe. Cbi va sul so-
laio, badi cbe nou gli avvenga come ai giä ricor*
dati Filostato ed Elpenor cbe andarono alla poste-
rioritk per essere cadute giü dalla scala. Oiö pre-
raesso, noi rivolgiamo al piagne oste le parole
di Marziale: « Perobfet’jndugi. o Carlone, nel di-
stribuire V  immortale bevaoda 1 Spilla dal piii
vecchio barile doppi nappi» e siano auzi tali
« ebe possano compreadere 8 misure colme, degni
di placare la sete di Febo e quella della mo-
glie di Fusco! t>. La moglie di Fusco, ciofe... la
uostra divina Saufeja! — Da Carlone per sfcrade
c stradicciuole si riesce all’antichißsima basilica di
Santa Maria in Trastevere. Qui in via Oistema h
la nota e in tntta Roma venerata c benedetta

C iste rn a .

Sotto l ’imperatove Augusto vi scorreva ntia fou.-
taua d’olio : oggi vi zampilla tina sorgente di vino
e tutti gli adoratori di Bacco dell’una e dell’altra
riva vanno a rinfrescarvi la loro interiore esistenza.
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Gran movimeato special mente nelle gerate dome-
nicalii gente delpopolo, vigorose donne con enormi
pendenti d’oro, tipi maschili della pura classioit&.
Seeondo una pia Ieggenda, 11 celebre acquafortista
Pinelli, 1’ illustratore di Roma, ha chiusa la sua
operosa vita alla Cisterna, eome Anacreonte:

Er pittor de Traatovere, Pinelli,
iS crepato  pe’ causa d’un boccale.

Un hoccale sarebbe dae litri e il poeto tralascia
di dirci qaale sia stato precisamente l ’ultimo litro
ehe fu cosi pericoloso per il compianto alunno delle
muso. Un altro pittore, iiionte meuo ehe Raffaello
sedeva qui vicino a tavola con la sua mnamorata
di fronte al mezzo litro e agli Spaghetti, come
Goethe con la sua Faustin», nell’autichissima

O sie r ia  d e l l a  J P o r n a r i im

(presso Porta Scttimiana, n. 8, angolo con via
S. Dorotea). Verso via S.Dorotea 6 ristoricoforno
della Fornarina e sulla piazza presso alla Porta
s’apre l’osteria, dove Pietro, il <t bafEuto*spillava il
viuo c mastro Raffaello nell’ora del vespero veniva
dalla Farnesina, con le mani e le vesti macchiate
di colore, per dire una parolina alla leggiadra figüa
del fornaio.

L’osteria h rimasta ancora come ai tempi di Raf«
facllo: gli afficeschi {paesaggioconnevc,grotta ecc.)
non sono perö dell’urbinate. La cucina soura come
il carcere Mamcrtino, ma cosl voluttuosa, che po-
trobbe forse raceontaro ancora di certi baci ral-

10 — O iU r ia ,
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faelleschi. Come moderna Fornarina impera oggi
la bionda nipotina della padrona. Nel piccolo giar-
dino dietro la casa — dove RaCfaello faceva le sue
confidenze alla procace romana— oi si trova benia-
simo. Soltanto pu6 talvolta avvenire che per caso
attraverso le mura ancora risuonino le risate e gli
strilli di Cristina, la pazza regina di Svezia, che
a Palazzo Corsini teneva corte d’ amore co’ suoi
piü erotici che platonici amici.

Va t ic a n o .

Se andiamo dal Corso verso Roma santa, preaso
il nuovo ponto Umberto in una strettissima via
che si chiama vicolo del Soldato, al n. 28 incon-
triamo

ZV  P ip p o .

Tutto qm 6 storico. Intorno intorno s’awmuc-
cliia sopra ogni luogo la polvere della storia. LI,
sotto il naso di Zi’ Pippo, sulla sponda dol Te-
vere inostra ancora una fincstra e quäl che f regio il
celebre Albergo dell’Orso, il piü storico degli al-
berghi. Carlo Magno vi alloggiö quando il Palazzo
CafEarelli era ancora da costruire, padre Dante vi
manch forse di riguardo alla memoria di Beatrice,
che nel Paradiso terreatre gli rauoverä di cii
acerbi rimproveri, Rabelais vi feec le suo seorpac-
ciato notturno con Gargantua c Pautagrucl. Nor



meno storici sono gli altri vieini di Zi’ Pippo
verso l’interno della cittA: la bettola (ora sparita)
di Vannozza, amante del papa, e il palazzo Saeri-
panti, gid nido d’amore della beüa Piammetta,
druda di Oesare Borgia, ora... un convento di
monache. Quando il orepuscolo scende 8ul vicolo
del Soldato, e suona l’avemmaria, il cittadino sci-
vola a berne un bicchicre. E' quella l’ora in cui
« volge il desio » e si riempie l’oscura dimora di
Zi’ Pippo. E dentro vien zoppicando... — io l’lio
conoseiuta benissimo nella mia esistenza anteriore—
1a signora Vannozza, amiea di AleasandroVI e ma-
dre di Oesare Borgia, e oon lei Fiammetta, tutta
dipintacol rossetto; esse s’accomodano nellasaletta
riservata e giuoeano a carte col Zi’ Pippo dall’oc-
cbio di eiclope. I litri vengono l’un dopol’altro, la si-
gnora Vannozza abbraccia il buonZP Pippo, Fiam-
inetta salta gulle ginoccbia del sitibondogiornalista
clericale Fxaschetti — il Bibulus della Borna nuova
c il piü ledelc dei clienti di Zi’ Pippo— e l’eminen-
tiseimo Cesare Borgia tenta di intenerire la brnnotta
die sta in cncina... Suona il tocco, il silente Paolo
reca solennemente il conto, o l’incanto sparisce...
Salutiamo l’ottimo Zi’ Pippo, usciamo da via del
Soldato, costeggiamo il Tevoro e faeciamö una pas-
seggiatina fino al Borgo S. Angelo (vicino alla via
principale che conduce alla basilica di S. Pietro).
Al n. 3 di Borgo S. Angelo alberga in luogo xi-
stretto, poco terapo fa molto originale, ora pur-
troppo pulifco c un po’ prosaico
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« G regorio vtccce a trov a  t>

(fräse romaneaca che y uo I dire: Gregorio vieni a
trovarci). Due hasse stanzette; aella prima una
specie di cuciaa fiamminga: la aeeonda, saletta
riservata. G ll allegri affresclii di una volta sonc
stati, in omaggio all’ « eleganza », coporti da uur
unovissima tappezzeria; il pittoresco soffltto b state
imhiaacato; la yecchia patiaa & scoinparsa e i
piccolo oste, rotoado come una palla... ö volatc
ia paradiso. Aguzzaado le orecchie, si puö udir<
a mezzaaotte dalle alture del castello domiuat<
dall’angelo V oscena risata di Marozia, la Mes
salina papale del medio evo, e — aseoltando an
che piü intensamente — il chiaccliierio della con
tesaa Katilde col suo earo Gregorio VII, mente
invano li assale il biondo orso Arrigo nel masti

^ di Adriano. Pcrö tutte queate partieolaritä noi
s i  o s s e r v a a o  s e  si rimane soitanto al primo bir
chiere.— Prima di spingerci in Piazza S. Pietro, at
traversiamo la piazza Scossacavalli, passiamo pe
Tantichissimo quartiere popolare di Borgo S. Sp
rito e fermiamoci alla porta S. Spirito che coi
giunge la cittä Leonina al Trastevere. Qucsta port
ft anche detta, dal nome del suo autorc, « Porta <
San Gallo » c nclle sue stesso mura si ft insinuat
un’ osteria dal titolo

A rc o ücl Sunffa llo

(Via Penitonzieri, lß). Sopra i muri del rocinl
piangouo desolati salioi; deutro il piccolo giardit
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aorgono plante d’ogui spocio dallo auforc antichc
e plante rampicanti s’aggrappano au per lc pareti.
Quando il sollcone iufleriscc sn Roma, qui si ha
fresco e conforto: tanto piü so sl pensa alla caccia
selvaggia clic di qui iniziarono le ordo ispano-
tedesclie nel 1527 irrompendo ncll’eterna eittd.
abbatteudo, violando, devasfcando ogai cosa... Que-
ati rieordi del Saeco di Boma ci fanno perö peu-
sare che noi ci occupiamo, non giä di sacco, ma
di... Bacco: il che 6 anche piü igtenico. Intauto
torniamo all'osteria priucipale di Borgo ed eu-
triamo in

P ia z z a S. F i e t e o .

La notte cade. Una iuco strana brilla dinanzi a
noi: non aono le fiaccole viventi di Nerone nel-
l’antico circo, che qui si stendeva, ma le lampadc
a gas deU’Italia nuova le quali non bruciano altri
martiri che innocenti farfalline nottume. Lä in
fondo sovrasta nella sua efcerna, superba maestä,'
la cupola di Michelangelo, le finestre delle 11,000
camere papali scintillano come gli occhi di un argo
gigantesoo e nella nebbia pass» innanzi a noi, come
il corteo della morte, una processione senza fine:
tutti i grandi e i piccoli, gli Dei e gli imperatori,
i re e i papi, i santi e le bajadere, che Hk dentro
in came o nel niarmo vissero o... vivono. Noi sa-
lutiamo tutta quclla folla intravista attraverso il
rnbino che si agita nel nostro biechiere presso il
celebre e onorato
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M u s c l i& in o

(Angolo di Piazza S. Pietro c Via dol Maacherino:
con Ja modesta scritta: « Viui scelfci», da non con-
fondere, per amor di Dio, con altri Iuogbi vicini,
cafffes, restaurants o simili). i) uno dei piü preziosi
altari di Bacco ed hperciö di preferenza visitabo dai
«neri», ehe da tempo immemorabiJe hanno sem-
pre dimoatrata una profonda conosconza del vino
buono: impicgati pontiüct, sarti di monsignori,
generali del papa, ecc. Donde bisogna concluderc
che lo scherno diMarziale conti'o «la.non sincera
bevanda dclla botte vaticana » non si applica al
Mascherino, e tanto meno quell’altra malignitä, lä.
dovo dice: « Ohe ti salta in inentc, o Tncca, di
misch iare, il vecchio Falerno con mosto vati-
cauo ? t>. Se il vecchio amico Marziale fosse qua
con noi e con la saggia signorina Angelica, figlia
dell’oste, ritirerebbe prontamente la sua offesa e
canterebbe (per un riguardo alla xomana Curia):
« Tstud vinum, bonum vinum — Vinmn generosum
— Beddit virum Cwrialem — Probum, animosum*.
Entriamo ora nella citt& Leonina, denfcro il Vati*
cano (non si puö entrare che prima dell’avemmaria)
nel famoso

B e tto lin o d e g li S v izze r i

(ingresso nella torre Alessandro VI, dietro il Por-
tico delia piazza, un po’ prima di giungero alla
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porta di bronzo). Appena oltrepassata la porta, che
reca lo stemraa dei Borgia col Toro, di £ nel cortile
della caserma degli Svizzeri: a destra ei nel bet*
toliao. Bisogaa chiedere il permesso allo sviz-
zero di guardia. II bettolino & un locale senza pre-
tese: nnico ornamento, ua quadro rappresentante
il icone di Lueerna e diverse immagini di santi. Ai
tavoli qualchc solenne figuxa cinquecentcsca, nelia
di via a disegnata da Michelangelo: baffi biondi e
sete fenomenale. Ogui tanto dalle altre stanze vieue
il canto di nu coro svizzero, profondo e melauco-
nico, come un ricordo delle Aipi. H vino non ö il
«veleno dei Borgia» e neanchel'acetatovino diMar-
ziale, e si lascia bere conuna certa diinestichezza;
il rosso, caldo e ardeate, come il sangae di Lu-
crezia; il bianco, dolce e biondo comeisuoi capelU.
Pu qni che risonö nelle allegre serato di Lorenzo il
Magnifico il canto italo-tedesco de’Lanzickoneecki:

Trinche, Lanze, trinohe, Lanze,
Queato stare buono oauiize.

Ma il canto non cra finito che s’era presentato
un omino dal mantello violetto, con la barbetta a
puuta brizzolata e con piecole orecchie di soreio.
ILgli aveva tirato fuor dei taschino una matita,
come nn « reporter » consmnato. Chi cra? Il dot-
tore utriusque ju r i s  Burkhardus, Segretario se-
greto di Sua Santitä», giornalista ufficioso dei Papa.
Egli ha fatto venire sollecitamente un litro, ha
riempito hno all’orlo i divensi bicchieri, interro-
gando, intervistando e annotando tutti i vaii par-
ticolari; ciob norae, cognome, etä, indirizzo, tariffa
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di tutte lc meretriei cbe avcvano preso parte Ja
notte avanti al ballo con fiaccole al Vaticano « pi-j.
mae in vestibus suis, deinde nudae » (Burkhardus,
D ia riu m ). Giä  conto  anai  piü  tardi  il  buoa  pnb-
blico poteva leggere, nero su bianco, tutto quanto
il « reporter» vaticano del Cinquecento racconta
sui particolari dei costumi e dei non-costumi nella
corte di Sua Santitä e sapere quali vestiti da ballo
le Signore invitato alle « soir^es » del Yaticano por-
tavano o, meglio... non portavano« Perciö noi an-
diamo ogni tanto a visitare i gagliardi guerrieri
del bettolino degli Svizzeri, che conservano nelia
Roma papale una cosl interessante taverna di lau*
zicbenecchi, un Eldorado per artisti, fllosoß e so*
gnatori.

}  ßSQUILINO E ZONA DELLE ANTICHITA.

Cominciamo 2a nostra trasmigrazione, al con-
trario di Mosfe, dalla terra promessa. Ma il cor*
nuto patriarca l’ha soltanto vista dal Sinai, invece
noi entriamo trionfanti nel suo delizioso seno. Ecco,
splende, e mauda lampi e odori, dinanzi a noi,
come una fata Horgana, il

P a ra d is o

di vino e di leccornie deH’immortale Albertini (oggi
detto « Emporio Via Kazionale, 64-65). TTn’oc-
chiata alla vetrina, a queste delizie della gola pit-
torescamenteriunitea gruppi, acatene, a torri. Abi,
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Imcullo, tu hai invauo viasuto! Che cosa aono Je
tue lingiie di pavone di fronte a ciö ehe questo
Iper-Gau im ede ci offre | Dopo la bottoga, (love
raccolto, espoato, tagliato, affet tato tutto il ffor
fioie della salmneria piü delicata, nna spaziosa sala
6 dedicata al culto del vecchio Chianti e del friz-
zante ValpoliceUa. Pu qui, ehe Otto Erich Hartl eben,
il Dante della sete, ora solo ora col suo Virgilio,
il sor Eodolfo ormai eonsegnato alla storia, soleva
inseguire i suoi sogni d’arte e assaporare la voluttil.
del.,. fiasco. (Perciö: « il luogo, dove un. buon uomo
giä bevotte... ecc.»). Da questo sontuoso salone del
poreo rcchiamoci al molto democratico

Brecche

(presso al teatro Costanzi: via Pirenze, 5-6). Allogre
pitture murali pieue di spontanea feativitä. Kella
prima saletta la pittura rappresento un hallo di
corte, nel seiconto, con cardinali che danzano, dame,
paggi (scuola spagnuola). Kella Seconda sala 6 xaffi*
gurata la tradizionale festa romanesca d el« Divino
Amore»con una meravigliosa prospettiva: in mezzo
un super-ronzino o cavallo-camello, ehe farebbe
piangere d’invidia la bestia apocalittica. Padron
Brecche, Toste, & uu grande amico degli artästi,
sempre prouto ad aprire la borsa, e intimo di Ma-
scagni. E ’ orgoglioso della sua splendida figliuo-
letta dagli occhi sognanti e con un pizzico di Sen-
timentalität da ragazzina tedesca. Un diietto di
Breccbe ö che chiude a mezzauottc. Bisogna quindi
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non perder terapo ed aft'rettarsL a godore <1el suo
eccellente vino bianco. O arpe  n o c le m l  — Tra la
stazione di Termini e Santa Maria Maggiore tro-
viamo il dignitoso e burocratieo locale del

I tom ag tto lo

(via Massimo d'Azeglio, 2G). E ’ tutto pulito, lu*
cente; una a sciccheria », come dicoiio i romani. Lc
pareti formano un museo di quadri patriotici. L’o-
norevole Giolitti abita li vicino, e forse Tinflucim
del govcrno d& alTambiente un aspotto burocratieo.
Parcccbi impiegati vi emarginano alcune praticbe.
Del resto il vino ü eccellente e quello in bottiglie lia
un aroma delizioso. Il sor Domeuico, il padrone, i
un romagnolo d’ antico stampo j testa grigia cor
bafCetti biondi, ardito e giusto, come 1’oste di Ka
venna. Il suo motto In te g e r  v i ta e  se e le n sg u t

come il suo vino. Dove il sor Domenicc
placa la nostra sete corporale col suo bianeo aseiut
tarello, l ’apostolo S. Paolo, ospite del senatore Pu
dentc, placava quclla delle animo con la fonte pe
renne della fede. — Alla stazione di Termiui, d
fronte all’ orologio, nelTimponente rovina delli
Terme Diocleziane, ci attende r

O ster ia  d e lle  T e rm e

(col modestissimo tito lo; Trattoria dei viaggia
tori). E ’ la piü spaziosa osteria di Koma, a dirit
tuia una basilica di Baooo, una speeie di S. Pietrc
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ma ahimä I le volle souo state imbiaucate e Ja bella
poeaia dell’antico ö volata via inseguita dalla luce
del becco Auer! Anche la fautasia piil sbrigliata
trova qua lebe difficoltä a ripopolare con lc figure
del tragico passato questi spazi, cbe giä videro lc
orgic di Roma morente. Suona come una sottile
irooia la domanda di Heyse: «Conosci tu quell’o-
stcria doutro le terme di Diocleziano? 2fon ti at-
tende il baguo tiepido: un vino ardcute ti riscal-
deiA il sangue!»— Tomisuno ora, se non ti clispiace,
amico lettore, nella via Nationale. Poco prima deilo
splendido palazzo nuovo della Banca d’Italia, svol-
tiamo a siniatra o inoltriamoci nell’autica Suburra.
Ecco, nella via del Boschetto, n. 74. un ricordo dell*

A r iee ia

(cantina Bcllardi dell’Ariccia). Ire saletic acuro, ma
comode, con un po5 di legno intorno c in terra.
Sopra il uostro capo, la torre di Nerone (dalla stra-
dicciuola non la si vede). « Allora mi pare ehe aulla
torre deilo ombre segga il tiranno con la lira e
canti il canto del tato dl Troia al cielo ardeate di
Bcintille». (Platea). Piü giü, siamo nella « Suburra
clamosa » il quartiere deilo merotrici dell’antica
Roma. Presao il teatro Manzoni, all’angolo di via
Urbana e via Caprareccia, il

R icciaro lo

(Bianchi di Arieeia). Porta liatata di rosso; le
basse stanzette con graziöse pitture murali; il so£-
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fitto pieno di rose. E ’ un vero rosa io clio fiorisce
sul capo dclla padroun, assisn sul suo alto trono e
10 dice: « Madonna, tutto in to ö dclicato e nella
Suburra nessuna 6 bella corae sei tu » (Marziale).
— Presso Santa Maria Maggiore, su, in via Ol-
mala 43, la veceliia c fumosa bettola del

Sor Tito

(dotta anclie « Eoma sparita »). Vi si entra da una
porticina bassa e azzuvrognola, sulla quäle oeoliieg*
gia un lanternino dell’epoca di Romolo. Una stan-
zotta opprimente, pur troppo imbiancata, alle
pareti, gigantescbe corna di bufali contro la jet-
tatura. Poi, un cortiletto con una pergola. II sor
Tito e la sua üda consorte sora Costanza —
Deucalione e Pirra. H pubblico: popolani, tipi su-
burbani, contadini nel pittoresco costume della cam-
pagna romana. Vi abbiamo trovato qualcbe volta
Arturo Volkmann coi suoi scolari... Scommettiamo
ehe vi h andato a bere qualche volta un goccetto
in ineognito, dalla ebiesa di Santa Maria Maggiore,
di cui era parroeo, anclie il cardinale Hohenlolie,
11 pib originale di tutti gli alti prelati della santa
romana Chiesa?... Ed ora coraggio, e mano alla
grammatica latina perchfc andremo nel enore della
classicitä.

Ca mpid o g l io e  Pa l a t in o .

Netl’ammasso di case a piedi del Campidoglio,
dietro il Palazzo Venezia, v’fc una stradicciuola de-
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stinata £ra breve a sparire. il la via S. Venanzio,
e al n. 52, in un angolo remoto, scopriamo

V OsUria cap ito lin a

(detta: * All’antico Zagarolo »). Nessuno sa sopra
quäl rudero di antico tempio sia stafca eosfcruita.
In mezzo alla sala scura sorge solitaria una co-
lonna dorica, forse di un tempio di Serapide. Presso
all’osteria dormo Bibulus (Sepulcrum Bibuli), il
piü forte bevitore dell’ antichitä, del quäle gli
anticbi goliardi cantavano: « Bibuli lagenam
— bibainus vini plenam!*. Sul nostro capo, il
Campidoglio e il tempio di Giove tonante: piü
in lüb la rupe Taxpeia; nel mezzo, l’urlo della tapa
capitolina. L’oca, la vecchia guardia pettegola. b
morta, il che non esdude la presenza di altre
oche in Campidoglio. Ma noi sediamo presso la
dorica colonna e pensiamo alla bella Teja di
Properzio ($ Ella abita sul colle Tarpejo, molto leg-
giadra a vedersi, ma nel bere niuna I’eguaglia in
incontincnza»). E pensiaino al giocondo Bibulus
c boviamo o fino a che la campana del Campido-
glio annunzi I’ora solenno di mezzanotte, e ci arrc-
stiamo guardaudo se per caso Cesare non scenda».
Ab, no: non b Caio Giulio Cesare quegli che vien
giü a grandi passi per la gloriosa gradinata, d un
altro dominatore della terra; b il luogotencnte o
attachö  all’ambasciata di palazzo Caffarelli, col mo-
uocolo iufisso sotto la fronte ei baffi biondi appnn-
tati verso il cielo, come quclli d’un gatto. Traver-
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siamo la piazza del Campidoglio © il Foro roma-no
dirigendoci al Colosseo. A sinistra, lä dove sorgeva
la « Domus aurea * imperiale con le sue cupole do-
rate, con le sue sale fiorite, col suo splendore di
marmi e di pietre preziose j dove si profilava nel-
l’aria, a sfida degli Dei, la statua aurea di Nerono;
dove piii tardi la vigna Borgia rosseggiö del sangue
degli uceiai; fiuo a poeo tempo fa si trovava una
dcllo migliori birrerie di Boma. Mentre l’amico pa-
drone ci colmaya le tazze di birra Pcroni, ci senti-
vamo circondati da una folla di spiriti, che veni-
vano dal vicino tempio di Venere e Boma e dalle
rovine del Colosseo e nella loro ingenua curiositä
di scolaretti si miscliiavano alle nostre brigate,
penetravano reciprocamente ondeggiando, ci stri*
sciavauo intorno e ci vuotavano i calici. Erano
gli antichi gladiatori che un tempo gridavano:
« Ave, Cesare, morifcuri te salutant p  e cade-
vano; Claudio Nerone a braccetto della vigorosa
Poppen. Sabina e dell’esile Actc; 1’ imperatore Com-
modo con la sua spada di logno, e patrizii, Sena-
tor!, frafci... perfino il divino Caio Cesare Caligola
col suo cavallo da sella deificato c la bella pa-
pessa Giovanna che, com’fc noto, tra il Colosseo o
S. Clemente fu obbligata a svelarc il suo sesso:
P a p a P a ter P a tru m p e p e r it  P a p is s a P a p e tlw m ...
Ora, pur troppo, l ’invasione Gambrinesca nella zona
antica ö finita e la birra non attrae piü quoi poveri
spiriti. Oggi sc non vogliamo rnorirc dalla scte o di-
ventarc spiriti anche noi, non ci riinane altro da
fare che rifugiarci nella sperduta
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O sleria äel P a la tin o

che fe rimasta come incastonata nello rovine
dell’antäco Tempio di Apollo, presso la saüta dcl
Palatino a destra dell’arco di Costantino (via San
Gregorio, 13). Un’antichiRsima volta a hotte che
P incendio di Koma ha risparmiata. Chisa? Forsc
fu il vencrato cubicolo, dove Augnsto, signore del
mondo allora conosciuto, dormi per quarant’amii,
dove forse anch’oggi, invisibilo ai mortali, fa la
sua siesta, come Barbarossa a Kyffhauser, perehö
ancora si ode spesso a mezzanotte un gran rumore
che scuoto tutto il vecchio Palatino. Cosi puö rus-
saro soltanto un imperatore! Intauto daU’interno
viene un grido: viene dal corridoio scgrcto dove il
pugnalo del capitano della gaardia Oherea spedl agli
Dei, a dirittura contro la volonte imperiale, il fn-
rcnte Caligola... L’antico lusso ö sparito, il marmo
delle pareti ö stato rubato da tempo, le einquauta
danaidi, che come le belle cariatidi dell’ Erechteio
di Atcne rallegravano ehi le guardava, hannoohiuso
gli occhi e sono state fuse in gesso per deco*
rare le basi liehe- cristiane....  E il vino che l’o-
stessa ci distribnisce non ö un Cecubo nft uu Fa-
lerno... Ma un terrazzino coti rozze tavole ß pan -
che guarda gib nel Foro, dove un giomo arse la
cat-asta che divorö il piü grande cadavere di ßoma,
Koma stessa e la sua potenza. E ancora ci sem-
bra che tra il mormorio c il brusto della folla salga
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la voce di un oratore: « Poichö Bruto era un ono-
revole uomo e tutti, tutti sono essi onorevoli!»

He l l a c a mpa g n a r o ma n a .

Lc osterie dellä campagna sono in primavexa,
ostat-e c autunno la m&ta di ogni buon romano, a
cui neasuna strada ö troppo lunga quando si tratta
di trovare < un goccetto bono ». Egli lascia al pio
foiestiero la visita alle sette ebiese. Nelle osterie di
campagna v’6 sempre, nella buona stagione, uu in-
tenso movimento; un po’ del via vai di Monaco
tradotto in romaoesco. Bancketti omerici, mon-
tagne di Spaghetti dal color d’oro, ecatombe di
polli alla cacciatora o arrostiti allo spiedo, batterio

P  continuauxente rinnovate di biondeggiante vino di
Prasoati.

Aggiungi: imponenti donne romano omate di
collane e pendenti d* oro, ognuna una Giunonc;
uotnini dotati d’un’ iuestinguibile sete; camerieii
trasandati che, ahi! si affrettano di tavolo in ta-
volo, immergendo le dita nel collo dei litri e nei bic*
chieri; vettuxe romane sgangheratc con melanco-
nici cavallucci e vetturini ubriaconi dal naso ruti-
lante; rausica, danza, e tutto eiö illuminato da un
sole e da un cielo, che ci vanno in londo al cuore,
ci inondano di volutth, ci fanno diventare altrcttanti
Dei o ci ianno dirc sospirando ad ogni attimo fug-
goute: Permati: sei troppo bello!
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Vi a ArriA Aw t ic a .

Sulla strada per andere allavia delle tombe, sotto
l’ingresso siul del Palatino, l ’antica

Porta Oapena. (1) t" . '

■ Uu complesso dipovcre oapannc e di nwricciuoli.
Si traversa im corfcile o si giungo ad una a tan zetta
annerita dal fumo con uua cucina da zingari e nna
solitaria colonua di legno che sorregge il sofiltto.
Ad una parete uua fatale lavagna per il conto,
all’altra un’oleografia con una Pierrotte (Lulu?).
Ostessa deU’epoca di Cesnre: tipo, la strega di Bn-
dor. Tu metfci fuori uu obolo (20 centesimi) e su-
bito si apre, come a Scsamo, una porta gogreta,
che conduce giü alTantica volta deH'antica Porta
Capeua. Dove un ternpo Orazio Flacco si faceva
«earrozzare veuendo da Roma per il suo viaggio a
Brindisi, dove risonavano le tube delle legioni e
il feldmaresciallo romano cavulcava sul cavallo
troiano dall’cnorme pancia, ora s’allineano gli in-
nocenti bottiglioni pieni di vino. Dopo il sanguc
delle legioni, il sangue di DIonisio. Ma se tu Ti
bagni la gola e l ’anima, allora tu senti subito ri-
sonare ancora le tubo delle legioni con un’eco ccu-
tuplicato nell’arco della Porta.

(1) Coi lavori dolla. zona, Archoologica quasi tutto ö qni
eambiato.

11 — Otttria.
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Cinquemiuuti piü. innanzi, a <1 cstra, immedial
mente dopo le termc di Caracalla, Tanticia vi
molto pittoresca, ed ora osteria, di

A s in io P o ll io n e  f

(detta « Vacce forte », in via S. Sebastiane. 2'
Antico portale oinbreggiato da cespugli d’oleand
cipressi, eucalyptus. Diotro la porta lapidi eomu
morative di marmo, coi nomi di üntti i potent;
grandi e piccoli, che gut visitarouo gli scavi de
villa di Asinio Pollione. Sotto le antiche voltc u
attraente dispensa con un adoiubile vino bian
asciutto e — fino a poco tempo fa — i piil u
occhi di ostessa della campagua romana... Ahin
Afrodite fefuggita, ma ö rimasto Bacco. E v oh c B*
ch el Dalla terrazza della villa, lungo la via <
giaTdino, ci saluta la statua un po’ avariata d
l ’ottimo Asinio, un camerata di Varo. Da j
tutto, nel giardino, frammenti marmorci. Qui
massimo ed ottimo Asinio Pollione radunava let
rati e artisti, leggeva loro i suoi componimcnti p<
tici, ed essi si consolavano di questa seccatura w
tando grandi orciuoli di vino. AUora da un ang<
della tavola coperta di rose sorgeva una voc
< Nunc vino pellite curas!» e un’altra risponde-1
«Nos nisi damnose bibamusl»; la pia tazza
Orazio, la « pia testa », corrcva intanto fra i co
mensali e il piccolo e arguto poeta toccava i b
ebieri o Tecitava le suc odi famose al nobile an
trione, chiamandolo il « vincitore doi dalmal



■ (Oraziö, O di, IX. 1), o inueggiando alla sua « freaca
grotta Ai Dione ». La quäl Dione non era poi altri
che Venere, al cui culto il massimo ed ottinio
Aainio era molto devoto. come parecchi altri con-
tomporanei e posteriori... Asinii. Peccato, perö,
che il vcccliio e gaudente generale a riposo non vi-
vesse altri 1500 anni circa, quando la hellissima
Lucrezia- Borgia si ritirö 11 Ticino, nel convento di
rimpetto, a San Sisto; dove ella pregava e si ea-
stigava guardando coi suoi grandi occhi anmialia-
tori Vantica villa romana... Tntto ora ö sparito,
sepolto, dimentieato: Asinio hrucia da tempo
all’ inferno, la bella Lucrezia fc diventata una
vecchia bigotta celeste e il suo * buon ritiro »
scrve oggi di rimessa per i carri funebri. Hon csisfce
pih che la chiesetta costraita a ridosso dell’antica
villa pngana: la chiesetta dedicata a San Nereo e
Saut’Achilleo, i due santi eimucbi I

Al prossimo crocicchio 1’

A n iica  o steria  del  M onte  (Toro

molto frequentata dal popolino: nelle belle gerate
si balla nel vaato cortile al suono dell’ organetto.
— Usciamo per la porta S. Sebastiauo epassiamo
innanzi alla chiesetta « Domine quo vadis» per
■andere verso la via dclle Tombe romane. A pochi
passi dalla chiesa di San Sebastiano (verso lo ca-
tacombe) a desfcra, al u. 36, troviamo un’osteria
funebre, che ha il titolo
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Bra un’antica volta sepolcrale, oggi bun’osteria.
Nella tomba, invece delle «me con leeeneri, oggi
sono sepolti fiaschi, bottiglioui, biccbieri...

Nel solitario luogo la uostra anima siraccoglie:
il nostro pensiero rievoca quellt che uu giorno con
noi visitarono la via Appia e da troppo tompo
sono discesi all’Ade. 0 ritornate, careoinbre; ri-
tornate e accostatevi al sacrifizio bacchico, di cni
ioaspergo in memoria vostra il elassico b u o Io ! Euori
dal freddo regno dei morti e avauti alle tavolc
appareccliiatel « Locus est et pluribus umbris! *
Nolgiardiuo,tro viamo pergolato eninfeo, con fram-
menti murati. Dietro, un prolondopozzo conl’antico
colombario, che apparteneva alle catacombc. Da
per tutto il piede cammina sui morti, mentre il
sole indora j proaaimi pini e dispiega sul gigantesco
cimitero il verde mantollo della vita... la vita
in persona, la superba flglia dell’oste, Annunziata,
dal colmo seno, checi versa il vino, su ou il’avida
madre mette prezziinsoliti per i forestieri. Ma An-
nunziata 6 ben degna di un aumcnto di prezzo:
« poichb ci prende un doppio ardore e iusieme ci
sospingono Amore e Bacco, ognuno dei qnali b un
Dio potentem. E veramente essi ci sospingono at»
traverso la via, verso 1’ ottima Sora Vittoria, all’

Osterin,  äe lV A rch eo lo g ia

(a sinistra dopo la lontana, qnasi dirimpetto alla
Cliiesa di S. ßebastiano). Un bugigattolo, ma ar-
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cadicamenfceaimpatico. Vittoria, o «Nike» della via
Appia, diecl volte piü benefica della taa sorella di
Samotracia, comereggi tranquilla e diguitoBa il fcuo
impero, anche quando uno dei tuoi sinceri occiii
gnarda all’orto e Paltro all’... occaso! Anche se tu,
priucipio fatto carne della continuainonte rinnovel-
lata vittoria, ogni anno culli adle tue brnccia na
nnovo rawpollo delTantichitä! Tu ci verBi il mi-
glior viao, ci somministri le piil fresclie uova delle
piü antiche galline, e non ci defraudi mal! Da
qnanto teinpo dirnori tu in quegto pio riposo, dove
si puö goderc il sole e si puö attendcre coraoda-
meutc che passino fretfcolose le carovane degli irri-
giditi forestieri?... Eri tu gül in questo luogo de-
scrto, o Vittoria, quando Crasso, il quattrina-io, foco
qui collocaro per la sua bolla raoglic Cecilia Me-
tella il colossale monumento e quando nel vicino
circo di Massenzio s’affollava strillando il popolo
di Eoina e accorrevano da te i Vookmakers e le
donnine della Suburra per ristorarei negli intei-
valli delle corsetAh, cara Vittoria, io so ch e« anche
gii Dei passano *, e tuttavia io seommetterei ehe
quei veccbi panni rammendati, che nel tuo piccolo
giardino stanuo ad asoiugare sciorinati al disopra
dei piatto degli Spaghetti, non sono alfcro che le...
inutaade di M. Tullio Cicerone.

Dalla * torre della Solitudine », dopo la quäle la
via Appia si perde neU’inflnifco sfoado azzurro dei
paesaggio, per sentieri erbosi si arriva al Bosco
Sacro e alla
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N in f a E g er ia  (S. Urbano)

« dovo il mortale si sposö coirimmortalo o la 8a-
viczza £u il frutto di quegli amplessi s>. Fu giö, la
grotta degli amori del re Numa cou la Ninfa Ege-
ria, poi tempio di Bacco. poi chiesa di S. Urbano
ed oggi fe... un’oßteria di campagna. Bio solo sa
so la dimora d’Egoria abbia raggiunto il suo a-lto
destino. Dinanzi al bei tempio antico, sotto alto
pbnto d’eucalyptus, un fresco pcrgolato copro un
veccbio tavolo di pictra. Dall’altro lato, sopra una
piccola valle, il Bosco sacro, dalle veccliie quercie,
alle cui ombre si beve il vino bianco, si racditn
e  si  aogna,  e  dove  güt  prima  di  noi  meditarono  o
sognarono Goethe, Byron, Scheffel. L’ostessa, perö,
non 6 piü qnella, che, nel ♦ Trombettiere di Sftk-
hingen * di Scheffel « accen.de una fiamma nol
cuore». Oppurc invecchiano ancbe lo Egerio 9

Vi a  Appia  Nu o v a .

Usciamo dalla porta di S , Gio vau u i Laterano. Dal ■
l ’alto della grande ba&ilica lateranense ci benedico
una folla di santi. Che cosa non hanno viato \
palazzo, la chiesa, la piazza del Laterano 1 Fu
un tempo casa di piacere di Plauzio Laterano, amicc
di Messalinaj divcntö poi grande basilica o palazzc
pontificio, dove Teodora c Marozia, come per darc
un esempio ai venturi Borgia, proiauarouo la chie6a



— 167 —

dove il clero e il popolo fecero a pezzi il papa For*
moso, dovc il dodicenne papa Benedetto IX mise
all’asfca la sedia di S. Pietro aggiudicandola al mi-
glior ofTereato e dove papa Giovanni XII in mezzo
a oardiuali e vescovi beveva agli antiebi Dei. Uu
baccanale di voluttä e di sangue, nno apregio or-
giastico contro tutto lo spirito eristiauo, una ripro-
duzionc papalc dolle piü burraseose sceoe dei peg-
giori tempi dei Oesari. Poi improwisamente an
clünro squillo di tromba: sotto l’arco della vecchia
Porta Asinaria passano, a piedi e a cavallo, le
biondo schiere germaniche, guidnte da Arrigo IV,
il vendicatore, o dinanzi all’ira di lui papa Grcgo-
rio VII c la sua leggiadra e crndele amica, la Con-
tessa Matilde. corrono a nascondersi ncl mastio
di castcl Sant’Angelo... Lnsciamo l’inaperatore, il
papa o ia coutcssa, e inoltriamoci aulia via fuori di
porta San Giovanni. Pocbi metridopo la storic»
porta, n destra, ecco la gitk rinomatissima

Faccia jrcsca

I’ostcria prefevita dai Romani nelToccaaionc della
tiadizionalo f esta. notturna di San Giovanni, quaudo
tutta Roma si ammuccbia nel giardino m&ngiando
luraache e rallegrandole con numcrosi litri di vino
oltre che eon musica, eanto, stornelli, danza, Spa-
ghetti e chiasso. — Piii innanzi, a circa- 20 minuti,
ovc il tram elettrico svolta a sinistra la via Appia
nuova si avvicina alla triste rcgione s dei cessati
spiriti» e alle cascttu scpolerali della via Latina.
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TTn arco ehe dil in un giardino, al n. 237 indica la
via per un’osteria di campagna, un po’ fuori stradfi,
detta della

V cdova 8 carpon c

(E* la « trattoria Salvatori, dirotta dalla vcdova
Scarpouc »). Scarpoae fu un oste celebio a porta
S. Pancrazio, presso lostorio.o Vascello e Villa Do-
ria Pamphily. La vedova b trasmigrata qui sulla
via Appia Sfuova. E’ un’osteria civettnola in mezzo
a un vasto podere coltivato a giardino c a orto.
La vedova b abbondante e, comeNinon de Leu-
clos, ancora attraentenon ostantelarispettabile etk.
Di rimpetto a questo luogo, su una piccola altura,
che domina il paesaggio aU'intorno sorge il

P a n o ra m a  de i  C a s te l l i

con una splendida vista della campagna romana,
degii acquedotti, dei monti Albani. — Piü oltre, pe-
netrando nella campagna, dopo un discreto numero
di chilometri, ombreggiato da gruppi di alfci pini,
ci ricovera il

T a v o la to

(anlica osteria dei Tavolato), Piccolo terrazzo con
nu muvicciuolo che una volta era dipinto. Tutte
intorno la vista sonnolenta della campagna ro-
mana. Gli acquedotti quasi a portata di mano;
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inandrie di bvfali e di oavalli alla pastura; but-
teri galoppanti qua e 14, cou le lungbe pcrticbe
iinpugnate o appoggiate sui cosciali di pelle di
capra, c piö lontano l’infmita sequela di toinbe
della via Appia Autica, il monumento sepolcrale
di CeciliaMeteUa e il folto boseodove ancora si na-
scondono driadi e satiri... II meriggio arde sull’im-
menso oimitero deU’aotica bollezza enoi udiamo,
come giä i navigatori sul marc, un vasto e terribile
grido: 9 II grau Pan 4 morto!». ATa cacciamo que-
ste melanconie: pensiamo a Gioaccliino Belli cho
«... fece du pranzi ar Tavolato » ead Orazio, il
quäle eonstgiiava: «nee paree cadis tibi destinatia >.
Poi se posaiamo aucora trascinare, o nobile com-
paguo di queato viaggio, 1c pesanti gambe, pelle-
griniamo ancora alla

Osteria delle Capannelle

dove la via .si biforca e dove il Touring Club ba
piantato il suo palo, Se ancora uon sei stanco, puoi
awenturarfci fino all’ultima tappa: all’antica e pit-
boresca

Tor d i m ezza v ia

dove uu gioruo auebe Sua Santotä Gregorio XVI
eredb opportuno di far ferraare la vetfcnra e di sceu-
dero per assaggiare 3ß il viuo cra sincero. (Belli,
V. 24).
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Vi a  Tu s c o l a n a .

Poco dopo Porta Furba, col suo incantevolc
paDoraraa verso gli azzurri mouti,

V A n tico  P in o

doveperöilpiuo nousi vedc pi ü. £«c?ts a n o n Iw xndo.
II proprietario da molto teinpo ba venduta la bella
pianta di pino come legna da ardere. Quando ati-
cora il piuo mostrava al ciclo la sua antica ebioma,
vi si fermö Gagüelmo II durante ana cavalcata
aolla campagna lomaaa e alla sua ombra volle
bere imperialmente auo sfcorico mezzo litro. Qaesto
fatto fece montare il padrone in tanto orgoglio clio
cominciö subito ad atterrarc la magnifica piauta,
cbe oscurava la sua propria celebritä. Natural-
rncute, iu Roma nessuao se ne cominosso. Sempre
dopo Porta Furba, a destra, presso ana fermata del
tnun elettrico (fermata Quadraro) un grazioso

P crg o lu to

(al ü , 32), molto raceomaadabile alle coppie iuua-
morate, le quali possoao filarvi il pevfetto o au-
cbe rimperletto atuore ma soltanto aci giorni
furiali. La domeaica c’ö gentc. Non molto distaatc,
oHrcpassato il forte, si trova au seatiero che porla
alla Via Casilina.
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Vi a  La e ic a j t a .

Dallo sfarzoso e grottesoo monuniento del for-
naio Eurysace presso la Porta Maggiore si arri^a
iu venti minuti ad una

Osteria Ai Pini

ehe pare un collcgio di siguoriue, le quali agitauo
Io loro testolinc riceiute. Popo uu’alfcra mezz’ora
si arriva al

C a p o  ä e l  S o m a n o

da noi eosl chiamato. E il N.° 36; o sulla porta
dclla Vigna sfcann.0 seritte le parole: Vini Padro-
nali. Sopra uua amena colliaetta si vedo una ca-
scina contadinesca con varia roba antiea, fram-
menti, aufore, bosohetti di alloro. Holla parete
es t er na b murata una aatica testa romana. Ei
domenica qui si raduuano i oampagnoli per il
gMoco delle bocce, II Tinetto ö affatto innocuo,
anohe se ingoiato a moiti litri.

Vioinissirao di qni si erge il mausolco di Elena,
purtroppo della Elena Santa, non della bellissima
moglie del pacifico Menelao.

POOEI POÄTA PlA.

Usciti da Porta Pia, a sinistra, in Via Ancona
u. 66-63, troviamo la
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B irre r ia P ero n i.

Una delle migliori fabbriehe di cervogia iu Italia.
13 diretta dall’ impareggiabile cav. Weil, nn Ba-
varese. Birra assai bevibile al tipo Monaco o
tipo Pilsen. La costruzione & a ch ä lc t avizzero, con
■veranda e giardino, che pur troppo dovrä essere sa*
crificato per l’iügrandimento della iabbrica. Si ha
quasi Hmpressione di trovavsi in una birreria tedo-
sca, specie nell’estate. Peccato che non visono chol-
lerine (se ne vede perö qualcuna, ma dipinta, alle
pareti della sala). Scommettiarno che gli antiehi
granatieri della guardia di Sojano vi avrebboro
portato a ballare le loro inuamoratc rouianesohc,
perohfc la loro caserma, il Castrum Praetorium,
era lk a poca distanza. Presso la quäle cascrma,
dietro al moderno e colossale Policlinico, in Via
Capua n. 1, troviamo un’originale osteria di caiu-
pagna,  nota  per  i  suoi

A ffresch i

graziosamonte uiuoristici, sul tipo delle caricature
di Max o Moritz. Decorazioni e graffiti con scene
di genere indovinatissime: ufficiali, donnine allegro,
poliziotti ecc. II titolo esatto di questa osteria di
pretoriani 6 « Al vero Monteporzio », col sottoti-
tolo: < Osteria campestre»; il che risponde auche
a verita perchc le modeatc capanne di legno fini-
scono iu una foresta di cipressi e di pini e da Ion-
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tano i’gemo il lauiento äi un somarello innanio-
rato.— Torniamo indietro, snl largo « boulevard *
che dall’arco di Porta Pia, col nome di Via No*
racutana, conduce a Sant-’Agncse. Anzitutto, circa
otfco miiiuti dopo aver date 1c spallc a Porta Pia,
trovi&mo un « restaorant * di generein isto, niezzo
citüä, mi'zzo cmnp&gna, detto il

Pozzo äi Sav Patrizio■ ■ ■ .

dove il bevitore siede liberamcnte sotto splendidi
pini ed 6 salutato da aecorrcnti code di rondiae,
le quali ultime si possono anclie ammirare a Mo-
naco o a Eerlino.

Meglio 6 ora salire in tram c giungere fino a San-
t’ Agnesc, dove si disceade, si prosegu© apiedi o
si trova a destra 1’

Oster  ia  äeW A lban  esc, f

faeilincnto riconoscibilc a un pino gigantesco che
steude i saoi rarai sopra una specie di villaggio
africano. Il villaggio finiscc in un vignoto dal quäle
si gode una ottima vista dei Castelli romani.
La domenica il villaggio ö aüTollato, cid che b un
buon segno riguardo al vino. B un paradiso per
gli innamorati, trai quali vi sono anebe degli ar-
cbeologi tedesebi. (Ah, so potessi parlare!). Heyee
canta: «A Ponte Nomentano Eosetta dispensa il
vino nuovo t>. O non v’e anche oggi una Eosetta
che dispeusi vino nuovo e... bacH Ma! A siuistra,



nella eampagna, sorge il rudere della tomba di
Ncrone, detta connmemento« la sediadel diavolo».
Ma non v’6 niento da bere, perchü il diavolo ö
astemio. Poco clopo 1*Albanese, sempre a destra,
la vasta osteria con giardino

Mangani

(n. 134). O’h del modorno: folla domenieale: vista
dei monti. Si vedono anclie molte montagne di...
Spaghetti. — Passato il ponticello dove ö sempre di
guardia nn doganiere si va a sinistra alla freqtmi-
tatissiraa

B a lte ria

ostoria popolare con magnifleo panorama. A tra-
verso il bicchiere si vede il Monte Sacro, la cnm-
pagna, i monti della Sabina, e te (inestre di Fra-
scati ardenti uel tramonto di fuoco. Ab, felice ebi
siede ora su quelle alture luminose, dove il geloso
frascatano conserva le sue botti! Procediamo per
la via Nomen tana, cbe discende al vecchio ponte
sul Teverone, col suo castello medioovale; in alto,
a destra, sorge il Monte Sacro con una speeie di
gabbia. Qnesta gabbia 6 T

O ster ia  d e l  M orde  Sacro

una capanna di legno, aperta soltauto nella buons
stagione. Se Mcnenio Agrippa venisse quassü, com<
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a’ suoi tempi, a cercare i plebci all’ostoria, prove-
rebbe una delusioue. I plebci modern! non salgono
tanto in alfco. Essi generalmente si ferinano giü,
al vicino strudalc, neU’eccelleuto e grosso

Osletitt	 äcl	 caecintore

piena di coniadini die sputacebiano, di eaui che
dormono, di ragazzi couciosi cbe doraaudauo il sol-
dino. Siam mim l’enorme pancia deirostc. Dietro un
banco prefetorico coperto di Spaghetti, diprosciutto,
di formaggio, veglia la padrono dallo aguardo diffi-
dente. Jl a dirittura nn1 osteria meridionale per
plebei. Non di meno teniamo a mente quel che ci
canta dal Monte Sacro il gra zioso poeta di Roma,
H. IToffmann: « Clie cosa riniane a noi opigoni, so
uon di bere in pnro stilc? *

.FUORI PORTA PlNCIANA.

Si pnö traversare la Villa Borghese oppuro se-
guire la via delle raura (Via dellc Tre Madonnc)
c si arriva al crocevia delle

T re M aäonne.

Il portale ornato di tre quadri di madonne metto
in un verdo giardino.

Qui intomo avevauo posto il lor quartier gene-
rale i Goti dnranto i loro assalti contro le mura au-
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reliane. Nel cawpo doveva iiu d’allora monare 1
cauzoüo tedesco: W ein her, W e in her, oder ic
f a l l ’ um ... cioü: viuo! viuo! o io cado per terra. An
che ai tempi nostri nelle tarde notti d’estatc si pu
osservare qualche Goto moderuo enduto a terra. 1
eosl forte l’effetto della tradizioue! Dalle Trc Mn
donne, seeondo la leggenda popolare, il fantasma c
douna Olimpia Pamphily, l ’amantc de) papa, intra
prende il suo uotturuo giro iutoruo alle imira d
Borna sopra an earro infuocato. — Di qui per mi
stretto sentiero a sinistra, dopo circa quindici mi
uuti, si giunge al pittoreseo ex-convcnto di Sant
Agostiao, troueggiante suU’Acquacctosa o snl To
vere. L’ox-convento b oggi la

V ign a  G iorg i

(«Osteria del Monticello *). Uua porta puraineut
decorativa, isolata nella campagna. tra gruppi d
pini, segna l’ingresso aH’osteria. Splendida vist
alFinfcoino sulla volle del Tevere, fiuo al mont
Soratte: a sinistra, la cupola di San Pietro. Per
golati discreti, padrono cortese, prezzi modern ti. 1
vino b fatto 11 sul luogo; dunque non pericoloso: s
ue puö bere a sazietü. («O bevanda di vita, prezios»
vino del conveuto! »). Il « capo camerierc » in ma
niebe di cainicia, non isbaglia mai il conto, o tutti
al piü sbaglia in favore delPawentore; egli corr
dal tavolo alla cantinae dalla cantinaol tavolo
fmo a ehe oon Platen diciamo: <? Giä suona l’Av
Maria e il solc diecende dietro Monte Mario t>. Ei
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fc appnnto altora che comincia a piacere quel caro,
leg-gero, semplice vinello convcntuale!

F ü o m POBTA DEL POPOLO.

Dopo ln Villa di Papa Ginlio e I’Arco Scnro la
siiupafcica _

Ostcria d e ll’A rco Seuro,

dove si possono ricordare 1c orgio della viciua viila
papale, e gli Scherzi salaci di Giulio I I I , ehe « face-
vano arrossire s (Banke). — Presso I’Arco Scuro
«na strada di qui conduce al

Belvedere

dove si puö andare, dol resto, dalla via Flarainia,
o procisamente da S. Andrea. Sarh ancora aperto
o riaperto ¥ II cielo solo lo sa. La vista 6 ma-
gnifica. La specialitü del Iuogo oltimamente cra
il cuoco... principe Pignatolli, che perö per mo-
destia si faceva chiamare soltanto «barone». I suoi
antenati portavano l’elmo, egli la herretta bianca:
quelli brandivano la spoda, egli il cucchi&io: quelli
vagavano dopo morti nel castello avito, egli vaga
nella cucina. Ed ora pcrcorriamo la via Flaminia c
passiamo ponte Molle. Sul Tevere, a sinistra, quin-
dici minuti dal ponte, sorride la rosea

12 —Osttrta.
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O sieria ü elV O lm o.

(«Sora Rosa all’OJmo »), una turrlta osfceria d
campagna, con un giardino ricco d’ombre. Sopra
b Villa Madama) dove Margherita di Parma pians<
il povero Egmont. Chi sa se nelle ore pih dolo
rose non sia an data a consolarsi neiramico sono
o nei fiaschi della soru Rosa? La storia tace su questc
punto, ma qualche cosa potrebbc rammentare i
domestico di Sua Altezza. — lorniamo a Ponte
Molle, il ponte memorando, die risveglia tanti ri
cordi nelTanima dei tedeschi arnici di Scheffel (
dove una societä di artisti tedeschi, dettala « con-
fraternita del baioeco» teneva le sue sedutc o, ine
glio, le sue bevute.

Il vino di Ponte Molle era famoso uua volta
G. Belli ne parla orgiasticamente e cou poco ri'
spetto {I, 162):

P a » er pisoio sto vin de Pontemollo
DeU’angelo custode benodetto.

: La graziosa osteria della Montaguola, lä sulla sa
lita, nobilitata qualche anno fa dalla visita di Su-
dermann e cara al cuore di inolti tedeschi romn '
nizzati, b ormai scomparsa e trasfonnata — orrore
in lattcria — £ riiuasto perö sulla piazza a de
stra, l’antico

M e la fw n o

Casotta rossa con piazzale ricco di platani. I
padrone, oho c’era prima, awertito che si avvici
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nara Pi© IX in una sua escursionc. non s’cra pnnto
scomposto, era rimasto tranquillamcnte a sedere
fumando la sua pipa. Una guardia nobile ehe ac-
corapagnava il papa, gli domandd in tono di rim-
provei’o: « Che fa i?», e l’ottimo oste risposeanohe
piii tranquillamcnte: «Kela fumo! ». Bcco l’origiue
del t-itolo della simpatica osteria tiberina.

Io conosco alcuni paesi dove sarebbe molto iu-
dicata 1* importazione de! tabacco di Melahuno.

•  Mo n t e  Ma r i o .

Da Ponte Molle si sale allo storico Monte Mario,
ornato di cipresai. Dante lo ebiamö Monte Malo,
probabilmente porchö egli non ha bevuto, come
noi, al « Santo Coen. » Su questo monte di
« contemplativa beatitudine » i tedeschi provano
un' impressione prolonda, perchb pareccbi dei loro
imperatori si sono rifugiati quassü dopo quäl che
danza selvaggia con la donna Roma. Coai Ar-
rigo V, che per tntta la Tita si 6 ricordato della
avrentura toccatagli a Roma e della battaglia
dentro la ebiesa di San Pietro. Sulla Via Plaminia,
da Ponte Molle, in circa venti minuti si svolta a
sinistra nella Via Camilluccia. Dopo breve pere-
grinazione, al n. 23, a sinistra; si trova la carat-
teristica osteria, prettamente italiana e carapa- .
gnuola
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A l  S a n to  C oen

Esisterä. ancora quando qucsto libro sarsl pn
blicato? Speriamolo. Un’insegna, quasi invisibil
all’ingresso dcll’orto annuuzia: «Vino delle propr
vigue». E aucbe sulla faeciata della casa v ’o
parola: « Vino ». La casa b uua vcra spelonca cc
la acalotta di pietra Airesterno. TJn pittore v
doudola dovrcbbe, per il graudo eutusiasmo, al
baudonarsi a uua danza sfrenata, simile a quel
che sciogliova il buon re Davide in onorc dell’ari
Santa. Un portale maestoso oou arco a tutto ses
iutroduce nel vasto antro. Soffltto uero, mob
preistorici, e in alto, fra corna di caproni, un picco
altare dove a cauto alla Madonna si conserva, illi
minato  dalle  candelc,  niente  meuo  cbe...  il  San
Coen{l). Gli Äteniesi sacrificavauo al Dio ignot
e la buona gente di qui sacridca al... Santo Goc
La procace ostessa pare non se la veda troppo bei
con l’acqua, ciö cbe dal nostro punto di vista,
uell’ interesse del vino, b assai lodevole.

Panorama sulla valle del Tevere. Lnogo poetic
per gli artisti un gioiello. Piü iunanzi, sempre a i
nistra, di fronte a un bei gruppo di pini, Y

O steria  <lei  C o lom bi

Sui pilastri dcll’ingresso nella vigna, a destra
a sinistra, una colomba azzurra , a soniiglianza de!

(1) Il «Piccolo Coen » ö il protagoniefca grofcteseo di p
reccliie ennzoni Berlinesi.
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colombo dipiuto nellc catacombc däi primi cristiani.
Casa colonica che pare uua atallaj chiosclietti con
vista su Roma c sui colli Albani. H padrone fe ua
discendente del « villano areadico » diMarziale: sa
perö bea distingucro il forestiero dall’mdigeno. —
Sulla sommitä del moato, dove In Via Cammilluccia
si »vvicina alla Via Trionfale (quindi vi si puö sa-
liro ancbe dallft zoua del Vaticano) l’aaicamoato
bella

O ste r ia  d i  N i n a

Casetta dipinta iu rosso e chioschetti frondosi,
cou paaorama dei lontani monti violacei, da Ti*
vob’ a Frascati, sotto i quali si annoda e si svolgc
l ’argenteo nastro del Tevere. Sotto i cipressi di
quest’osteria sostö Giosufc Carducci, il grande El-
len o, e inondato da tutto il colore del tramonto
romano, cantö la sua odo immortalc a Monte
Mario:

Solonni in vottn a Monte Mario stanno
Nol luminaso cheto aere i cipressi,
E ecoirer muto per i grigi campi
Mirano il Tobro...

M esccte  in  v e t t n  a l  h im in o so  Colle,
Mascote, am ic i , il biondo vino o il solo
Vi si rifronga: sorridato, o belle :
D itn an  m o rrem o .

La nobile padrona non ha mai lotta l’ode del
Carducci e quando il suo benovolo sguardo riposa
sul biondo straniero, non u qudlo dclla «Lindesu-
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wictin inoamorafcasina piuttosto quello dellastrega
in « Hansel e Gretel... *, Chi vuole ancora rima-
nere in alto, faccia una puuta al borgo di S. 0.
uofrio che ha Ia buona

O sie r ia d i  S ,  O n o fr io

sulla piazza, Ticino alla chiesa, oppurc continui
il 5uo viaggio per la Via Trionfale (verso la sta-
zione fcrroviaria di S. Onofrio) e al n. 128, a si-
nistra, troverä in nua picoola bettola sulla strada
il buon tedesco Leypold, svevo o propiietario di
una lattocia; egli ogni tau fco fa di 11 uu corno alla
asbinenza. Aiutiamolo, almeno per pafcriottismo.

ALL’OVEST DEL VATIOANO.

Proprio alle spalle del pala zzo dove dimora il
vicario di Cristo si apre la

V a l le  d e lV  I n fe r n o

con bcttole e osteriettc primitive, rurali, che uu
po’ souo aperto, un po’ sono chiusc, « secondo il
vonto che tira». Consiglierei piuttosto che da Porta
Cavalleggeri (a sinistra della Piazza di S. Pietro)
si costeggi il muro di cinta dei giardini del Papa
e si vada nella Via Aurelia. Qui una volta, dopo
una mezz’oradi cammiuo, aprivauu lc loro ospitali
porte la meravigliosa « Vittoria » e la « Villa Car-
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pegna» (Orologio), ombreggiata tutta di cipressi e
di pini. Pu ia questa villa che O. iS. Hartleben ot-
tennc dal competente e meticoloso sor Kodolfo
1’uHimo battesimo per il suo fl Lunedl delle rose»,
ehe lu rappresentato anche in parecchi teafcri di
Italia... Le due oaterie sono scoinparse; il terreno
fu comperato dai soliti capitalisti. Qualclie eco
di Villa Carpegna st trova an cor a nell’ insignificante

Osteria di Tercnzio

ehe e perö un po’ prima della sopra lodata villa.
ÜJ prefcribile peraltro non proseguire, su questa
via « desanohantde t> direbbe Pierre Loti, piü oltre
della

, T rattoria  del  M socg lio

(Via Anrclia, 65, all’ultima salita). Dietro una mo-
desta casa colonica, nell’alto, giardini c resfci di una
antica viUa: anebe una cappella abbandonata. XI
padronesichiama: Saute Troiani... fl Puimus Troessd

Gi a n i c o l o .

Saliamo a Porta S. Pauorazio, che ricorda Gari-
baldi e la difesa di Koma del *49. Proseguiamo per
Ia via ombrosa sotto la mura della Villa Doria Parn-
phyli. Qui, nclla via Aureüa Antica, al n. 12 a, tro-
viamo la
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T ta U o n a d e l  eorazziere

Vecchia casa rurale cou vista della mistica cupola
di S. Pietro. Dall’altro lato, una veraada guavda
verso 1a punta degli alberi di Villa Doria Pamphyli.
Molta gente nei gioroi festivi. La padrona, sora
Teresa, era una volta « un. bei pezzo di peceato ori-
ginale », come la sua sorella di nomo in S. Maria
della Vittoria. — Dopo un paio di minuti, a de-
stra, la romaufcica

Ostern d e i P e l le g r in i

Sopra il nostro capo una magnidca volta antica,
pittoresea e gocciolante. Lunga terrazza che dil
sulla strada. Vinello gradevole che il padrone ma-
gniflca chiamandolo esageratamente « un bicchiere
di vino stnpendo*. Un po’ piü avanti c’era una
volta, come nei racconti delle fate, un’ indimenti-
eabile Osteria Tedesca, al erocevia; ora 6 fcrasfor-
mata in un villino.

Seguitiamo a costeggiare, asinistra, il ninro della
Villa Pamphyli o arriviarao all’

O steria de l F orte

La porfca folta di cipressi pare un motivo del
Böcklin. Sembra di essere separat! dal mondo. La
solitndine, canta Platen, <i la mia cara sposa, e il
vino bianco (perdouate, signor conto!) 6 il mio....
suocero!
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*
* *

Uscendo da Porta S. Pancrazio o dopo csserc
giunti fino all’iugresao di Villa Pampliyli si volta
a ainistra. Dopo alcimi possi 11 si trova l’idolo del
popolino di Traatevere, la gloriosa

O s ie r ia  d i  S c a r p o n e

(da non confondere con la « vedova Scarponc»
vedi pag, 168 ). Siamo. quasi nella spleudida Tilla
Doria Pampliyli, 'alle eui frösche ombre donna
Olimpia riceveva dal auo pontificio cognato e amico
Innocenzo X la conferma del detto d’allora: « Magis
amat Papa Olimpiam quam Olimpum ». Nci giorni
festivi la gigantesca pergola dell’osteria raccoglie
uua vera eaposizione di procaci bellezze trasteve-
rine, coi pendenti euormi alle orecchie, coi seni giu-
nonici, con uua seto preistorica. Se donna Olimpia
eia di questa pasta, ci Spieghiamo benissimo 1’eu-*
tusiasmo di Sua Santitä. Ed ora moviamo verso
Monte Verde, che coinc una prosecuzione del Gia-
nicolo. Kon ha nulla a che fare coi famigerato di-
stretto tedesco di Grunebcrg. Uvino di Monte Verde
h leggero, amabile e innoeuo. Koi continuiamo dun-
que per la noatra strada dov’ö Scarpone fino alla
cappcllotta coi bosco di cipreasi. Qui a ainistra,
dopo una mezz’oretta di cammino, in via Caaalotto,
entriamo nella rurale e idilliaca
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O slc ria  d i  S a n ta  M a zz a

Questa Santa, per quanto io uo sappia, non d ucl
calendario, ma oonle manca il riconosciraento della
ehiesa, perchfc i principali froquentatori del luogo
souo svizzcri del papa. i l il vero paese di Cuccagua;
il litro di vino di Monte Verde 50 centesimi, piii,
gratis, il magnifico panorama dei monti, ehe si puö
vedere attraverso il vetro del bicchiere- Se poi la
giovane e neTa Candida ci mette innanzi, per lo
spuntino, un piatto di cipolle cotte alTolio, il cnorc
sente quasi il fascino delTintimitit germanica, eioö
la misaione decantata dallo Scheffel « di portarc
per tutto il mondo la bandiera della bevuta sileu-
ziosa», — Ma prima di giungero nella deliziosa
«Parrocohietta», mollemente sdraiata nel verde,
lexmiamoci al n. 59 della via Casaletto, nclTanlAea

T a v e m a  d i  N e ro n e

(uoi amiarao chiamarla cosl per un antico rilievo
in marmo, incastrato nel muro, che potrebbe auclic
raffigurare una testa di Nero ne). Costruzione anti*
chisaima con nn vasto giardino. Toto, Toste, & un
valoroso co&tadino che merita tutta la nostra de-
/ereoza. « Mi sia sempre sacro, o amico,il lnogo dove
fci ho trovato: mi sia sempre sacro il monte Gia-
nicolo » (Platcn). E se anche il fcuo vino non ö che
vinello di Monte Verde «noi lo nobilitiamo col ge-
uoroso becc», oome consigüa V antico poota. Be-
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viamo dunque in gran copia a tutte le notabilitä
cho qui ci precedettero j a Oesaro, che ai nostri
piedi nei snoi celebri giardini amoreggiava con Cleo-
patra, alla volnttuosa imperatrice Poppea Sabina c
alla flessuosa Acte, amata daU’imperatoro, alTele-
gantissiino « maltre de plaisir » di Sua Macstä, Co-
uiendatore Petronio, al consumato Tigelb'no e in
ultimo anche allo stesao grasso imperatore. Clii sa
se sia dawero un oscuro träte, comc ci assicnra il
nostro Toto, quello spirito che s’aggira uclla grotfca
dell’antica diinora? Non puö essere lo stesso impe-
ratore in persona?

Fuoiti d i  P o r t a  P o r t e s e .

Segniamo l’antica via Portuensis che corre lungo
il Tevere. A destra eiano i giardini di Cesare. Al-
l’angolo di via Magliana evicolo S. Passera, vicinis-
sirno al fiume, 1’

O sleria äcl Tevere

ir. un’ottima posiziouc. Qui venivauo di buou mat-
tino i fratdli Arvali, qua-ndo celcbravano in questi
luoghi la loro fcsta di niaggio e cinti di corone c
di bianche bende dauzavano la loro saccrdotalc
danza, se o in quanto era loro concesso dal vino
di Monte Verde di quei tempi. E la sera foise du-
ravano fatica a ritrovare la via del ritoi'uo...
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Av e n t in o .

Sul lnonte leggendario dl Auco Marzio, dov
Flora, Morcurio o Diaua avevauo i loro bcmpli, dov
Sant’Alessio dorml nel canile della casa patorna
fiugendosi mendicante, e Otfcone III sognö 1’ im
pero romano, oggi sono due luoglii dedicati a Baccc
il Castello dei Oesari e l’Anti... Castello. Da vi
S. Teodora (Palatino) si va in Piazza de’ Cerchi
quindi a sinistra si sale a Via S. Prisca, dovo a
n. 6 sorge il da noi cosl nominato

A n U 'C a stello

(uu’ostoria campagnola sonza nome). Luogo di com
pagna con uno splendido gelso, sul quäle, peri
non si vede nessun doganicre, n t peccatore. L’osb
La una guantitib di ragazze carinc. Tra queste fors
si trova Pillide, dj cui Giovenal© racconta: « Abit
presso il tcinpio di Diana ed t graziosissima quand
t un po’ ebbra s». Un minuto piü avanti, a si
nistra, al n, 7, s’inalza la grande terrazza del feu
dalo

C aste l lo  d e i  C esari

(prima era ebiamato « CasteUo dl Costantino »}. Co
strutta forse sugli avanzi di un’antica villa irnpc
riale. Saloui con quadri rapx>rescntanti gll imperc
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tori romani, c ampia terrazza col piil storico pano-
rama del tnomlo: l ’antäca Eoiua con lo suc inille
cupole, torri ö inura merlate, gli archi colossali
del Palatino, il paeaaggio segnato da pini o ci-
pressi c dalla campagna fino alle peile dei monti
Albaai, luccicanti agli Ultimi raggi del sole. « Lc
flamme arrossano ancora l’aria e sopra il vasto
spettacolo di Soma-, clie va oscurandosi arde in
luughe purpuree correati aacora un fnoco abba-
gliantc ».

Dove tu siedi, o compagno, fe luogo sacro. Qiii,
sccondo Ovidio, veniva Giove per la villcggia-
tura; qui il figlio d’AJcracna, il forte Ercole, diede
la clava sul capo a-1 gigante Caco, togliendogli l’abi-
tudine di rubare le pecore. Ma oggi anche qui trioufa
1’elcttricitä., Giove non avrebbe biaogno della folgere
cd Ercole potrebbe apcdireall’altro mondo Caco con
una battei’ia elefctrica tascabile,dato, natoralmeute,
che il padrozte, signor Giuliano, non avesae obbie-
zioni da muovere a un simile modo di turbare la
tranquilUta del locale.

Sa n  Pa o l o .

Presso la Porta di S. Paolo ö il

Quartiere (li Teslaccio

ehe nel ventre deli’antico inontc porta una quan-
titfl. di osteric e di cantine. Salutiamo la piramido
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di Cestio c il eiroitero protestantc, nel quäle tanti
grandi poeti avrebbero yoluto riposare e in partt
riposano: Goethe e Platen col desiderio, Waiblingei
o JTalvida von Moysenbug in realtft. 4 Binfresca lf
tua ombra, o ediücio di Cestio, nordichc torabe »<
Goethe implora: « faccia, o Giovo, die io qui ri
inauga e Mercurio mi porti piü tardi aU’Orco
P t g ss q il raonumento di Cestio ». Abi, all’ombn
doi ciptessi di questa eittA de’ morti ha ragion<
il giocondo trombettiere di Säkingen quaud<
canta: « Gift spegne l’o'stessa la lampada (c qn
l’ostessa ft « la m orte») — felice notte. io vad<
a casa (cioft accanto alla Piramido) — e il conto 1<
pagherft domani...».

Dopo la Porta, a sinistra, al u. 2, la uota osterii
di campagna di

P a olo  d i  8 , P a o lo

nna bassa e solida casa al ponfce della ferrovia. I
muro listato come la pelle della Zebra. Bella stau fl:
nera, originale, sono fraternamente riuniti i vari
servizii: oucina, dispensa, ripostiglio ecc. Soffitti
a travi con salciccie, cipolle, e altri frutti de
sud; camino gigantesco, che dev’essere stato la sta
zione di partenza dellestreghe, aßreschi alla Buseli
Un pavimento antico sul tipo della via Sacra, segn
la metft del locale. L’oste ft un buon diavolo, 1
padrona cucina con grazia, e io quando abiterft £
Tcstaccio verrö qui tutte le notti, all’ora degli sp:
riti, per berne un bicchiere o due con C. Cestic
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« Epnlone fr, ehe qui dimora fi.ii dal tempo dcH’iin-
peratore Augnsto.— Dopo la cliiesa e il chiostra di
S. Paolo una graziosa viuzzn di campagna aale, a
sinistra. all’

Oster in Yolpi

posta sopra una pifctoresca altura. Ma, se non vo-
gliamo salire, andiamo diretti e dopo otto nrinuti,
dove la atroda ei biforca. entriamo a sinistra nella
fedelo e verdeggiante

Osteria  d& V awo f

(dovrebhe dire: « dellauro», ma non importa. Mo-
desto luogo per poeti, con prowista d’alloro, cosl
clio il poeta pu6 coronarsi da s6. Costa assai meuo
che ordinarsi una eorona dal giardiniere. — Piii in-
nanzi, su un’altora, sorge corne un castello o cornc
mm imprendibile tortezza di Bacco la

M o n ta g n o l a  d i  >S.  P a o l o

(attualmente dipinta in azzurro). Il pianterreno
del castello, verso la salifca, ricorda le caverne dei
masnadieri dipinte da Salvator Kosa. Sulla colli-
netta, giardini di eactus e di palmizii, amiche fra-
sche e terrazzioi con una splendida vista. La parete
ö coperta di edera e incrostata di frammenti an-
ticlii; „anche altrove, quasi ad ogni angolo, torsi,
teste e maschere, tutte piü — o meno — antiche
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e inoltre una fontanclla ehe mormorn poeti
mente.  0 . E. Hartlebeo battezzö la Montagn
eol nomo di « Osteria degli uu&ici litri &, j
chö non ö mai riuscito al poeta di uscirne eol !
seguito di satiri e di menadi prima degli undici
tri. II locale ha duo spccialitä. L’una al piano su
riore: le camere separate, alle quali si puö rivolg
la domanda dclle «Elegie Romane» di Goethe:«1
teei, o pareti; parlate, o forchette o coltelli; sei
raccontate! E tu, amore, non t i desti?». La sccoi
8pecialit&, senza eangerazione, h, la seguente: la M'
tagnola ha un coltello da tavola che tagliat.— <
ti auguro che capiti proprio a te. Di qui a££j
tiamoci alla nostra ultima stazione di fuori poi
alla celebre abbazia delle

T re  F ontane

E’ in raczzo a una piccola foresta di eucalypt
a una mczz’ora dalla Montagnola. I frati yi fabl
cano il piü delizioso liquore delVuniverso, e que
convento ö la pii» umanitaria istituzione di tutta
rornana chiesa. In una bottegucoia piena di imi
giai sacre, di cioccolata e di boccetto di liqm
dietio il portale rustico, un fraticello daU’acce
tedcsco distribuisce bicchievini d’alcool ai giust
agli ingiusti, e pereiö ben a ragiono ö detto n<
« Römische Allotria t :

Io lodo i buorü frati dalla trapp«:
Servooo a Dio o aervono la... grappal
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Ca s t e l l i Ro ma n i .

Siatno nel nostro paradiso piü ideale, in una cittä.
fcufcta di teinpli baccliici, nel paese fatato del bevi-
fcore, dove ogni easa 6 una eantina e un altare ̂ lel
culto orgiastico, dove ogni sgabdlo posto dinanzi
ad un bacile ö un pitico tripode. Qui b il campo
del Dio corouato di pampini: i pali delle viti, corao
Ic innumerevoli piramidi difucili di un escrcito, e
come uu’apocalittica fortezza, circondano e difcn-
dono i luogbi della grazia, e l’odor del vino e il sole
si spandono poeticamente su tutfca questa terra.
Ah, qui vive ancora l’uomo vero, poiclii> egli 6
uato per bere, il barile ö la sua nutrice e il sanguo
del Dio stesso arde nelle sue vene. Evoe Bacclie!
tutto qui diventa vino, tutto, la vita e la mortc, il
peusicro, il senfcimento, il sogno, l’ainoro e l’odio...
Tutto brilla nel biccbiere, come canta 11 poeta: «E
una ruistica rivelazione, un pczzo d’Olimpo cadnto
in terra, infuso di auree acmtiüe cdestiali,unmondo
in eterua festa, Ja veiitü nel sottilo velo della poc-
sia, un sacro tesoro di grazia profuso in ondo d'in-
cantesimo » (Hoffmann).

E tu, o felice mortale, a cui questo tesoro si
schiude, come l’innamorata Monade che aspetta
tromando di voluttä, il suo amico, fermati: spo-
gliati della tua pelle di uomo importante o per un
giomo inunergiti giubilando in questo onde. In
alto i cuori c lo golc: Evoe Bacchc!

13 — OfUtia.
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*
*  * .

> Consigli pratici. In genorale nei Castelli non s
beve nelle trattorie, dove si mangia, xna nei tinell
che eambiano giorno per giorno. Oggi quosto vi
gnaiuolo, domani quelTaltro, spillano nna bottej
allora mefctono fuori del tinello nna frasca verdo >
nna bandcruola i’03sa. Per ciö qnalche voIta tutt
la zona dci Castelli b sotto l’impero dclla bandier,
rossa.

II miglior vino fe dove vcdxai la gente aftollavsi
roagari dinaazi ad un bugigattolo orribilc in un
stradicciuola qualnnqne.

D ’inverno  si  beve  sulla  strada  al  sole,  d’esfafc
si beve nella grotta, secondo il consiglio di Ln
tero « Contro lo spirito della melanconia », cho nc
Castelli ö molto porseguitato.

Le cantine o grotte sono quasi tntte pittoroscbe
in nna specie di penombra: gli awentori, nomini
donne insieme, siedono sopra troncbi d’albero, pos!
sopra i barili e ufcilizzafci come pauche, scomod
anziehend. Neglihdtels et restaurantsdi lusao vann
soltanto coloro che non banno nessuna relaaion
con Baeco. Chi ordina il eaffb o a dirittura la ga
zosa, si rende eolpevole di lesa m aesti verso Dio
nisio e merita di essere cacdato a pedate dalle Me
nadi di Frascati, Ma tu, o giocondo compagno
ehe vnoi percorrere c o m e  n n  devoto pellegrino li
via sacra di Bacco, ricorda soltanto la prima re
gola del nostro culto: S i  v is  v in u m ,  petra ...  s i l m



— 195 —

F b a s c a t i .

Goethe ti ha chiamato im « paradiso ». Waiblinger
glorihca i tuoi giardini, e Platen il furbacchione,sog-
giunge: «Qui neU’etcrno verde dcllc ombrosissime
arcate impari il poeta a poetare e gli amanti impa-
rino ad amare >. Porciö la domeuica Frascati ö pieaa
di aniauti romarii e di sposi tedeschi che fcutti vaano
sotto le ombrosissime arcate (delle cantine) per im-
pararo a poetare e ad amare. Nelle cantine di Fra-
scati, o di Tusculum, fe passata tutta una serie di
grandi personaggi storici: il re Tarquiuio il Sn-
perbo, Giulio Cesare o consorte, Cicerone, Pompeo,
Lucullo, Ciusso, i quali tutli qui agitarono il tirso
e cantarono « Evoo »... E quando vennero anche i
tedeschi e Cristiano di Magonza, vescovo e gene-
rale di Barbarossa, terribile bevitore, imparö ad ap-
prezzare le grotte frascatane... allora cominciö Bu-
che per l’anima del bevitore germanico quella glo
riosa tradizione, che Scheffel immortalö nelle lapi-
darie parolc: « Cosmogonico ö il mio bere— ciofe,
b il trionfo dpi mio spirito — la mia 1 iberuz io uc
— dollo opprimenti pastoie dell'esistenza ».

Ed io me ne sono perfettamente convinto c ne
lio fatto la prora, quando nella crepuscolare can-
tina dell’ottimo Cavaliere Minardi il vino scorreva
dagli annaffiatoi nei bicchieri: « Questo is il trionfo
dcllo spirito!». Chi non vuolc assolutamente bere
nei democratieo « tinello» (ciofe nelt’osteria im-
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prowisata dal vignarolo al momento di spillare
puö trovare un buon biccbiore alla T o n $ t ta (un
trattoria fra il Duomo o la terrazza): l’oste b not
col nomignolo d i « OapiUone ». E ’ un luogo per a;
tisti e gente alla buona. I «signori» vanno da C ip o

Ictta un po’ dopo il mercato delle erbe: il quäl Cipo
lctta ba un cortiletto e unapiccola sala pub'ta e nc
di mono distribuisce un vinello cbe merita ogni r
spetto, a consolazione delle anirae limorate. M
scommetto che Cipolletta ba anche nella sua tra
toria i cosidetti... Falerno, Lacriina Christi e Ab
spuraantc, dei quali Iddio ei protogga — a Fraacai

— Prima di risalire sull’clettrico, il buon pc
legrino baciato da Bacco assaggia ancora Tultiir
goccetto nella fautastica C a n t in a  B e r n a s c h i cho
appuuto sulla piazza dove si ferma il tram (1
Castelli, e beve ancora c sogua; fino al moincul
äell’addio.

**  *

^ A uord di Frascati, con una brevc passeggia
si raggimige

H o n t e  Ponzio Ca t o n e

Una borgata che b tutta un’osteria. Il viuo m
e all’ altczza vertiginosa di Frascati, ma nou
mono Waibliuger gia assicura cho « qui Bacco
rendc presto facondo come Cicerone » e Orazio at
afiterma che airiutogcrrimo Catonc, cho qui c
nato, il vino di Monto Porz io rose spesso piü t



pida la virtii. Da Monte Porno si ascendc al
vicino

Mo n t e  C'o m pa t ä e

c anche qni le eautiue si ammassano e s’inseguono
in grnppi pittoresclii: « Dcbbo io lodare la vilft
sulla incantevole terra o guardare soltauto l’oro
dol inio nettare? t> domanda il poeta dalla tcr-
razza di Montecorapatri. Bisposta: ingonuo, loda
la Tita e bevi il nottnre!

*
* 	 *

La vera zona del bevitoro si ostende perö uclla
dirczionc dei laghi. Anzitutto 6 necessario visi-
tave quella foute di caologica rivelazionc clio Ö

Gr o t t a f e r r a t a

nido viuicolo di fama mondiale, a ua’ora da Fra-
scati. Interessante speeialmento il 25 marzo, ln
« fcsta dei maiali», in cui tatti i contadiui del La-
zio si riversano su Grottaferrata e bevono in onore
dolla Madonna e deli’amico animaletto setoloso.
Festa popolaro, musica, ballo e tropoe di ogni
grandezza. Preeisameute come nelln « Fiera dcl-
l’Iinpraueta * del Callot.

Per lo viuzze del borgo fino all’abbazia s’affol-
lano schiere di campagnuoli coi bambini vestiti a
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festa; da per tut to abucano cautine c bevitori: »li-
ebe Roma, spocio la colon ia strauiera, 6 larga
mente rappresentatae s’attacea al bicchiere: *dul«
cst dissipero in loco ». In tutto qnosto via vai di
geute e di mezzi ütri sorride dall’ azzunitä de
cielo un sole cosl caldo e cosl buono, ehe noi be
viamo senza ipocrisie e senza rancori a tutbi eolore
ehe si dissetarono prima di noi nell’aurea Grottaler
rata, perchh qni si trovarono e l ’oncsto Barbarossa
e Ottono III e tutta la vecchia e bionda eompagnit
tentonica. Aache San Nilo, che riposa cosl paterna
mente sereno sul suo piedistallo dinanzi all’Abbazia
(hindert certamente un oeebio se qualcho coppia d
frati un po’ troppo allegra dovesse saltare, com<
coccodrilli, alla sponda del fiuine omonirao. In alto
sopra Frascati e Grottaferrata, la pietvosa cittadim

Ro c o a d i  Pa pa

oelebre per il Monte Cave che la sovrasta. Qui sor
geva — se ne vedono ancora le fondaraenta — i
tempio di Giove tonante. Sotto la forte queroia
clie domina tutto il Lazio, lictamente conversam
Ginnone e Giutuma.« Io vedo qni favola e storia
Borna, Enea, U lissee l’omerico inaro» (Waiblinger)
Ma non fe favola, & storia vera e provata, quello cb
il poeta dice ammirando: « O tu, uido d’aqnili
pendente dalla rupe, Bocca di Fapa>, con le tu
meraviglio ». Perchfc real mente qui troviamo la rac
raviglia delle meraviglie: in una piccola osteria vi
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dno al Duomo I’oste ci d i un bei viuo bianco j>er
20 ecntcsiini a ll i IroIE, per Giove tonante, noi ei
Icccbiamo ancorn i baffi.

D a  F r a s c a t i a  Ne m t .

• Tn questo pellegrinaggio dionisiaco s’iucoutra
prima

M arino

col castello dei Colonua, dove un tempo Grego-
rio XVI alzava il gomito. Nelle vicinanze era la
sirona Ferentina, Ia « regin a dolle fontane ». Ma si
puö scoinmcfetere che dalla « fontana » gorgogliava
di quel viuo che auebe oggi si spilla da tutfei i
pori di Marino la gioconda. Piii iunanzi, sopra
un’ardita altura a specchio del lago « dove Alba,
benelib distrutta, conserva il sacro fuoco», tro-
neggia

Ca s t b l  Ga w d o l f o

fino al 1870 residenza estiva dei Papi, ma anche
residenza di Goethe, che qui, « in compagnia di ab
legre lanciulle » insegul il sogno della sua bella mi-
lanese e — chi sa? soppoül i dispiaceri neUV Ergo
blbamus >. Anohe qui un tinello accanto alTaltro.
TTn’oflteria con paaorama fantastico del lago b U
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Grottino M aironi

in via Mazzini, 33, non lontano dalla G allem
Sopra, com’fc cbiaraato il viale superiore cbc cc
ducc ad Albano. Quando si öbevuto un po’ si
l ’impressione che Diana, la dea cacciatricc, esca c
lago, dov’ö il suo speccbio; anzi dipende solo da
poca fantasia del bevifcorc, se Diana non arri
dawero. — Si fa poi nn bol fcratto di stra
lungo la splendida Galle ria di Sopra, sempre gut
daudo l ’ozzurro speccüio di Diana, e poi a desti
disccndendo, si va verso <» Alba la potente, c<
chiamata dalla sorola bianca t> (Proporzio).

Al b a n o .

Waiblinger canta: « •Tu, mia Albano, o mon<
bcllo al euore dolcemente riugiovanito » l Epp«
il poefca dove avor visto di questo moudo bol
uua sola gemma, 1’

A lh a m b r a

(Ingresso dal piazzale della stazione: per una spec
di seala da pollaio si sccnde in una grande sa
con omorico arredamento). Qui sotto, nellacautii
fresebissima, corre quel <3 prezioso umore di Albano
quel « fior Höre della cantina di Cesarc», di cui coi
soli e iraperatoxi audavano pazzi, e cbc consolö pui
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l’impcratorc Barbarossa quando eon Mister Brear-
itspeare, che era poi papa Adriaao IV dovette
scappare dalia ribdle Koma e rifngiarsi in Albano.
E dobbiamo noi, posteri, non iuiitare i Cesarl e i
papi? Tanto piü cbo il cortese padrone doll’Alham-
bra ci ammieca misteriosamente: «Bst mihi nonnm
superantis annum plenus Albani cadus». — Proce-
dcndo per l’ampia e belta sfcrada principale, dopo
avcr salutata la tomba degli Orazii o dci Curiazi
o passato l’alto yiadotto, eccoci in

A b ic c ia

coi suoi mendicanti giä ricordati da Giovenale (sa-
tira IV, 117) col suo * aspetto che esala la vointtu»
c col suo vino cosl turpemente disprezzato da Cineo,
ambosciatore di Pirro. Ah! il cahmniatore! alle
gemonie! — Ultima nostra stazione a

GEW2AN0 b  NEMr,

due gioielli del diadema di Bacco, entrambi cosl
ricchi di deliziöse fonf&ne intermittenfä, or chiusc
ova aperte (i tinelli riconoscibili alla fi’asca o alla
banderuola rossa) che spesso uno si puö trovaro
nella condizione dell’asmo di Buridano, perchfc noi
uon sappiamo ove entrare (1).

(1) älisuriamo la profonditA della torzina dantesca:
« Intra due cibi, distanti o woventi
D’un modo, prima ai morria di fama
Ohe über uomo l’un recasso ai denti i.
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Jla ccrtainente nou cascfcercmo in certe elcgauti
trattorie per forcstieri, dove cauierieri dal Irak en-
ropeo s o d capaci di rubare 50 centesimi per un
mezzo litro.(Code di rondiue? fuggi, o deslricr!) Cüi
ba un’anitna pootica e ancbe spasima per aete, ceica
il yino buono ma ancbe a buon morcato, e special-
mentc non atna di fare la parte di selTaggina nella
caccia al forcätierc. Com’fc Aelizioso, invcee, il vino di
Geazaao aelleoscure grotte, fta- gli ouesti autoctoui
«Tino prezioso tu ttovi qui e giunouiche donoc *
(Waiblinger), Una volta la citU di Oinzia, la« ec*
lest© peUegrina s>, era la meta delle escursioni degli
arüsti tedeschi. Su, ncl convenlo de’ Cappucciui,
presso la villa Cesariui, visonavano allora le omc-
riebe risate. Il priorc presiedeva e artisti e rnonaoi
gli facevano corona, ilno a cbe cadeva la uotte
sul campo delle gesta c i caduti erano portati < aa
bare e su carri», verso l ’eterna Koma.

Alcuni, anzi, erano rimasti irrigiditi fra i rarnl
deü’anticbisaiina quercia gigantesca, e i pietosi mo*
naci li avevano laccolti nel lenzuolo, come pvugna
inafcure... Ma sul placido lago incantato saliva dolce
e mesto il disco lunare, e Diana, la dea faretrata,
rimovendo le fronde del bosco, spiava quol ebias*
soso popolo di stranieri, cbe eantava in una linguft
a lei sconosciuta i snoi inni bacebici... E aceanto a
lei sorgova la figura imponente della ben conservatft
Egerki cbe dalla morte di Kiuna in poi abita, com’ö
uoto, sul lago di Hemi e üirta col suo nuovo amico
Ippolito...ImmortaU Dei!... Ancbe questi sono tempi
passati. Gli inni baccbici non risonano piü nel
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bosco, Diana oä. Egem uou inostraao pifl il can-
dore dolle loro spalle al raggio della luna, e dove
l’aquila di Giove superbamente faceva ü sao volo a
ruofca, oggiai trasoina la lumaca del tram clettrico
della Societä roman». Chi non pi contenta della
vista splcndida, trova col poeta Scheffel« sul vordc
lago di Kerai la piü preziosa osfceria >. Cioü vi sono
tanl,e osterie buone che la scelta diventa faticosa e
noi dobbiamo affidarla all’ istinto e alla fortuna
deU’amicQ bcvitore.

T i v o l i .

Da Roma si prcudo il tram per Tivoli. Sulla linea
del tram, non Iontano dalle Acque Albulc, Eermia-
moci alla solitaria stazione e osfceria di

P on te  M am m olo.

Dove Arrigo V aveva posto il campo coi snoi Cava-
lieri germanici e col papa prigioniero, minacciando
col pugno di ferro i romani, che dall’altra sponda
dd fiume gli facevano le beffe, oggi sorride la pih
sereua paoe del vino di Sabina sptuneggiante leg-
germente ne’ numerosi calici, fmnano gli Spaghetti
della conciliaziooe e occhieggia il piü delicato pro*
scintto della Koma modorua. Kella stessa

T iv o li

v’ü un’abbondanza gioconda di tinelli (vedi "Fra-
scati) e di osterie improwisate dni prodnttori, Il
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vino dolla Sabina, che qui fiorisco, non ö, como gi&
constatarono gli antichi, nö un Falerno nö un For-
mi», ma soltanto una leggova bibita (vile potäbh
sabinwn) e tutfcavia trasse Orazio da quesfco Tincllo
la « bcatitudine della su» e t & c  1* impcratoxc
Adriano se ne sorvi per le sue agapi luattufciiie nollo
celobrc sua villa qui presso. Qui si dissetarono illu«
sfcri dame, come la bella Zonobia prigioniera (
Oinzia, l’amica del cuore di Properzio, e l’allegrj
sirena Albunea, ehe agitarono con voluttä- i bie
chiexi colmi di Tiburtino, senza patlare dell’antics
banda municipale di Roma che piese la piii gtandi
sboinia ricordata dagli storioi col vino di Tivoli
Dove tu, nobile pollegrino, vuoi faxe qualche cosi
di simile? Cerca e troverai: forse puoi provar
anche al Plebiscito, sulla piazza del mercato. Prov
e bevi almeno come protesta contro le cascate, 1
cascatelle e le varie acque, che inzuppano quest
terra benedetta dagli Dei.

GABINETTO EXTRA.

Zampilla, amico mio, nella provincia di Rom
nella foresta del Cimino, fra Viterbo e Gallese, x
viaello, che noa ti posso dcscrivore! TJnviuell
ehe « brilla como il dono della Gallia, scivola con
un nettare... mi sembrava che io no iossi preso
che lo spirito del Bio mi scorresse sollevandoj
dentro ogni piü. minuscola vena. » Quesfco vino ■
ehe somiglia come un gemello al vino marcl
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giano cos! deliziosamente cantato da Seumc,
b il divino Vignancllo. Gi& lo ha van tato Gioac>
cliiuo Belli, ma solo Id, ovo nasce sprigiona tutto
il s t io fasciuo. Vuol assere assaggiato soltanto
nelle cantine private, nelle antiche torabe etm-
scbc; 11 soltanto spumeggia, come lo Champagne,
imperla il biccliiero e diüonde in tutto il tuo esserc
una bcatitudinc tranquilla, voluttuosa. Kon sop-
porta il viaggio; separato dalla sua terra s’aw i-
lisce e muore; soltanto ncl suo piccolo e tetro
uido inontano vuole sposarsi all’anima dell’artista
o dcll’adoratore. Lä, nell’ Etruria taciturna, ncl
luogo steaso, cerco questo genio ainabile, c 1&
bovi nei boccali Lestrygoni, bevi poderosamentc,
bovi inauditamente, poichü quanto piü di que-
sto deliziös issimo Ira tutti i vinelli discendo nel
tuo iuvolucro mortale, tanto piü vigorosarueuto
fioriscc tutto il tuo « io ». Kon ternerc dcl do-
mani, ancbc so tu ne berrai a torreiitU Tauto
sole c tanta paco La il Dio Bacco collocato in
questo ignorato nottarc, che non vienc a te, ma al
qualo tu devi andere... Sc il tuo cuore balza, scri-
virni, amico mio (ina non obliaro il francobollo per
la risposta) ed io t’insegncrö la via, perebö nella
buona Yignanello uon ti aspetta nessuna locanda:
ma solo ti puö aintarc, con immensa generositä,
la bencvolenza ospitalc dei cittadini.



N A P O L I «

« fnloruo vi 6 uaa giocoada fo«t« dl
Bacon« l’auiiua vilru dl piacurs oogtl
spasii, cotae uua Baocoalo «ol titsu;
oll«. «I diaoiaglio da.lt a. tuet*., si IMjra
sopra 9* Blossa, divouia uo'saiataMi
pur» « HW », ua grldo <U glola w.-
lisato #.

Gb b g Ob Ov JOs ( TVanderJnJiro, 111).

Cos\ giubila un professore tedesco, solo il Bacco
barbuto dcl Museo di Napoli sa, dopo quaufci litri
bevuti. E del resto Villustre prof. Ferdinande
Gregorovius aou ha, con ciö, aperta uessuua uuova
via, perchö precisameute come luij e prima di lui,
l ’amico Virgilio (che era anch'egli di temperamento
un po5 professorale) aveva gid bevuto uella bella Na-
poli, e v i hanno abbondantemente bevuto il ghiotto
Lucullo, e l ’imperatore Tiberio, quando ei metteva
in mare per recarsi alla sua diletta isola delle eapte
(Capri), e Nerone, © ip ih lorti bevitori gevmaaici, da
Totila e Tcja a Federico XI e Manfrodi, e poi, a tra-
verso Goethe e Waiblinger, fino al gitiboado let-
tore. Pud anche il Faleruo d ’oggi non. cssere piii
verameute dclia famiglia di qnello che ü aobile
noetro poeta Orazio si regalava uei gioroi di feste,
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sdraiato sull’erba (1), pub anche disprezzarlo pro-
fondamente quel Seume che percorre sbiccbie-
rando tatta la peoiaola, e possiamo anche noi
steagi maledire quella qualitä, d’inchiostro copia-
tivo ehe ci gabellano per Cecubo o 'Fälcrno («an
tal vino di Falerno — condanniamolo all’inforno *):
cid non ostante il sole, il cielo e il mare dl Napoli
c’ inondano l’anima di gioia baochica e quando
abbiamo beatamente bevuto vorremmo abbrac-
ciare tutto il mondo; nel peggiore dei casi an-
che la bas-bleu germanica dell’albergo o la sega-
ligna pittrice dal naso acceso e dagli occhietti
sfcralunati. — « Vedi Napoli e poi mori», dice il
proverbio. Ma per ora non abbiamo nesauna Yoglia
di morire, e quauto al poi, cerobiamo che sia nu
« poi $ molto lungo, come quello del re di Thule.
Obi vuol provare nn profondo e spirituale godi-
mento dello spefctacolo di Napoli e di Capri, im-
mergersi in questa divina bellezza di natura, sen-
tirne tutto il misterioso fuoco non solo esterna-
mente con gli oeebi o attrarerso i pori, ma anebe
internamente, e abbandonarsi alla deliziosa Parte-
nope, eomc nelle braccia dell’amata, si faccia que-
sta domauda: — erano astinenti e astemii qurlli
che 1900 anni or sono crearono ncl manno le
meravigliose opore ehe noi ammiriamo oggi nel
Museo T E q'uelli che, coronati di pampini, dan-
zavano intoruo agli altari cantaudo odi agli immor-

(I) « In ronota graminc, per die» — (etlot, rtclincUum beari»
— inieriora nota Falemi i .



tali Dei ed alle mortali fancmllel Quelli che riem;
vano e animavano di vita e solei templieletorme
Pompoi? Erano essi partigiani di quell’acida teor
che rende gli acidi * P ilistc i» dei giorai nostri i
intollerabili ancora che non fossero priina? 35
erauo amici di Bacco e Baccanti, che * prima
mezzogiorno s’ inebriavano dei chiaro Falerm
e non anossivauo puuto, se Orazio Elaeco, si
bondo di vino e d’amorc, confessava il voro
proprio scopo dehe esoursioui che ogni tanfco i
ceva a Napoli: << Quando sceudo verso il ma
cerco quel vino generoso e dolce, che col suo luc
mi xaccomauda n W a m m te  h ic a n a  ».

**  *

Moviamo dal vero e proprio centro, sc non I
pograheo, della cittä: ciob dalla Galleria, che
vrna specio di « passage » di berlinese memoria, i
piü grando. Deitä. stranicre o barbariohe vi hann<
loro altari — il biondo dio delle Fiandrc, che e
la paucia enorme « lc sottili gambe cavalca t
barile. Al sno culto souo dedicati nel cuoro
Napoli tre oratorii: Gamlniuus — Pscborrbräu
birreria Pilsen. Sotto il colonnato osterno de!
Galleria, dinauzi al fccatro S. Carlo, il simpatico

JPscliorrbräu

Qui cra prima la locanda Moriconi, ove Goet
meditö la sua I ß g e n ia , toccando il biccbicre cc
l’eutusiasla Euiop; dove il gvande dei graudi lo<



la bellezza della vifca di Napoli, purcliö di quando
ia quanilo s’impiccasse qualcuno, e certamente egli
ulludeva ai sofiaticatori del vino di quei tempi.

Ali sc il divino Voliango avessc potuto prcve-
doro clio nel luogo della locanda Moriconi si sa-
rebbß bevuta serenamente la birra- tedesca in una
birm’ia profondainente tedesca! Se egli avessc
supposto ebe lä avrebbe piantate le sue tende il
piccolo Stern, il piii grande dei birrai gerwanici
in terra latina, avrebbe scritta una Seconda S te lla !

Di fronte al Palazzo Realo ogni buou tedcsco
seute un palpito leggeudo il nome:

Garn. brirnts

e vibraudo d’intima commozione entra nel lucente
spazio... Ah! Non feil benigno principe del lup-
polo e dell’orzo che qui regna al suono di un’or-
ebestriita; 6 invece — oh cielo! — il dio Moca,
con le pallide uinEe della den. Limonata, sorella
dell’acqua!... Certo, vi si puö anehe ordinäre un
bicchiere di birra, ma non vi si bevc con senti-
mcnto gci'manico o con germanica sete; vi si gusta
con sussicgo spagnuolo e con festivita, o possibil-
meate la birra vi & assaporata, con la cannuccia di
foglia-, come una bevanda di lusso. Nou 6 una fonte
di Gambrino, ma un’Ippocrene, degna di csscre am-
mirata dal Ford e suoi compagni astcmi. Serii e
sdegnosi guardano dai loro zoccoli i veccbi re di
Napoli: essi nou comprendono questa gencrazione
di Epignni. Ma noi qui bene interpretiamo Goethe,

11 — Utieria.
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Ü quäle scrive che Napoli incastrata fra Dio
Safcvna *: tra il Gambrinus meridlonale e il Gam
brinus germaaico, del quäle si puö dire: « Vi u
solo  Gambrinus  e  il  piccolo  Stern  ö  il  suo  profeta!

Presso la piazza del Municipio nella via France
8co De Sanctis la semplice cd elegante

B irr e r ia P ilsen-

con buonabirra. Invece dci biondi d’oltr’alpe c(
mantello di Loden, il eappellino verde e il baston
nodoso, un’elegante folla di Duchi, Principi o Mai
chesi riempie il vano e acoorcia le ore notturn
bevendo e giuocando. Dal di fuori scende un po’ c
tristezza; dal mastio di Angiö, da Castel Nuovc
viene come un odorc di sangue, anzi di sangu
degli Hohenstaufen...

Lasoiamo il regno di Gambrinus e passiamo
quello di Bacco. AU’altro lato dolla piazza del Mt
nicipio visitiamo la

T a ve rn a d i  C a m il lo D ie iz

in ria Medina, 22. Piccola, ma carina. Un Bldorad
per intonare la dolce canzone di Orazio; « Mil
est propositum in tabema mori! «... Morire sl, m
non di sete. Un q u id  m ed iu m  fra la eantina e 1
cabina. Per lo piii frequentata da tedesclii, gent
di mare cco. Il bianco di Gragnano, nna specie (
vino della Mosella, ehe offre il Signor Camillo (die«
centesimi al bicchiere) e una Ca....momilla che no
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dispiace all’amico di Bacco. B frizzante e lieve,
come un bacio delia bella regina Giovanna, la
Semiramide dei napoletani, che 11 di riinpefcto.
uelia Chiesa deirincoronata, sposö i suoi am aut i
prima d i.......  assassinarli e gettarli Del mare.
« Giovanna Reina, grassa n& magra, bella, el viso
toudo ». Ala il bioado Graguano non ci aasassina
come faceva la superba regina; tutt’al piü ci getta
uelle volutfcä del dio coronato di pampini! — Mn
prima di godere tntte le fasi delia felieitü bac-
obica nel cuore di Napoli, facciamo un salto a
Posillipo, dove sulla sponda del mare s’allineano
le ostorie, l’nua üopo l’altra. La piü romantica di
bitte finora cra il pittoiesco castello di

JDonna A n n a

come il popoliuo cliiamava la sopra nominata
« fteina». Qui la demoniaca femmina — nello
stesso tempo Messalina e Circe, Catcrina c Seuii-
ramide — si faccva baciare prima di chiuderc ai
suoi spasimanti la bocca eternamente nel fondo
del mare.

Tra l'oado do’ Insoivi amari
Lusingando i doairi, ucciso i cuorL

Per secoli il popolo pellegrinava per il Iuogo
infamato dalla leggenda c nelle aiuole e tra 1c
frondc, dove la regale etera sospirö, gli allegri
figli di Napoli faeeyano aU’amore e trincavano,
fino a quando — velatevi, o Muse — 1’ant.ico pa-
lazzo iu trasformato in« rcstauront» prosalco,
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io tea-room. per lo « misses » inglcsi! o « Giovann
Reina, bella, dal viso tondo » — i moderni 1
hanno piü barbaramente uccisa, che tu non abbi
fatto con le tue vittimc da te inghirlandatel

Torniamo sul tram elettrico. Hel grovigUo i

case ebe salc dietro il quartiere di Santa Luci
(vi si giunge anche da S. Francesco), nou lunj
dal Museo artistico, in Fallonetta S. Lucia 101
ritroviamo la rinomata

C a n tin a  F red  da

Ma, abi! che cos’fe diventato di te, o cautiu
da quando altra volta i mici sogni tipopolavar
di fantastiche figure; quando Salvator Rosa <
Ecate col lumicino uscivano dalla porta infernal
che dall’intcrno della cantina porta su per il mont
quando nell’ebbrezza del bacchico mistero teini
ß mondo si fondevano e si dileguavano. F
vera Cantina Fredda, povera grotta di Lucull
dove Virgilio cercb l’ombra nelle calde giorna
di cstatc, facendosi portare anfore fresclie, sca
dendo intanto il suo eanto di Didone sulle spn;
nude d’una bella schiava, come faceva molto p
tardi il sno collega Goethe sulle spalle di Fa
Stina!... Invece della mite formosa Didone, c
mite Yiriglio e del ghiotto Lncullo vi abita ora n
padrona che, come la regina Giovanna, non
« nfe grassa ne magra », ma ora grassa, ora magi
Le  comodo  bussole  di  lcgno  sono  scomparse,  pc
vi sono un paio di sedie sgangberate, ma n



— 213 —

poeticlic!. La misteriosa porta verso il mouto «'>
oliiusa comc la porta dell’eteraitü. Eppure, chi sa
so essa uon si riaprirft ancora per nuovo chiassose
orgio e nella buia spelonca non brilli ancora la
sfcella di un nuovo Virgilio, di un nuovo Lucullo!

Piü iimanzi, dopo alcuni giri, puoi giungere al-
l’alto delln piccola e sudicia viuzza Coats di Mola
(vi si salo anche da Toledo, presso la porta della
Galloria). Dove i mucchi d’ immondezza clivcntauo
piü frequenti e l’odore di « Napoli bella o galante »
ticcarezza piü sgarbatamente il tuo naso, tu vedi
quest’iscrizione in tedesco «Weinkeller ». Qui (via
Coate di Mola, 38) russa

Don Vinccazo Bifulco,

il vecchio padroue, che, da quando & nato, sta nottc
o giorno aocovacciato dietro il piccolo banco, men-
tre Giuseppina, la sua gentile figlia, sorride all’av-
ventore e il figlio, cbe mastiea un po’ di tedesco, ci
offre il fiore della caotina di Bifulco. Nella prima
stauza, guardati da uua schiera di bottiglie aspet-
tanti c da uua Madonna benedicente; i clienti na-
poletani giuocano, imprecano, gesticolano.Noi perö
siamo introdotti nel coro. E una sottile stanzetta
fonnata da pareti di legno cou due tavoli, dove fre-
quentemente si raccolgono quelli cbe non si souo
ancora couvertiti alla teoria del delrno per l’acqua
o cbe serbano ancora fede all’ ideale dei nostri
padri e all’onorata sete, che non calmeranno con
le limonate fino a cbe la terra d’Italia produrrü
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l’autica vite. Sicuro; uoi lu giuriamo iu tutti i
toni, e ce lo canterebbe anche, se vivesse aucora,
Io storico castrato Earinelli, gi<\ proprietario di
questa casa.

Intanto beviamo ai compagni che a n te  n os  qni
aedettero e che dallc pagine dell’album tli Bifulco
ancora ci sälutano. Poi immergiamoci nel bianco
asciutto e cantiamo: « Vieni, dio spien deute, co-
rouato di pampini, danza intorno a noi in molli
atfceggiamenti, fino a che tutto il mondo direnti
polvere!».

Ed ora, per la « balsamica notte t> di Napoli,
volgiamoci all’onesto

F a lm x o

(4 Ai vigneti di Procida», Piazza Dante, 53, a
destra, avendo alle spalle la turrita e rumorosa
via Toledo). C’6 qüalche cosa che ci attrae e ci
affascina comc il canto di una sirena!

A te, Veuere, io ritorno, come Tannhäuser, ben-
clifc tn non sia propriamentc una Venere, o boomt
c rotonda donna Mariuccia, cd io non sia un
Tannhäuser, ma semplicemente un assetato Ca-
valiere della penna, senz’altro istrumento che la
tromba della fama. Sulla splendida porta di broazo
in istile del dugento, con tetto di vetro, una
pomposa lanterna di ferro battuto. Entriamo si-
leoziosamente nel santuario. In fondo alla sala
tutta decorata di affreschi, campeggia il maestoso
buffet di marmo, l’altar maggiore di Bacco, dovo
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il socerdote <lon Vincenzo, ii piecolo e grassoccio
padrone, con bafli neri e la> sua coosorte donna
Marmccia con baffi bianchi, attendono al sacrificio.

Quäle grazia b piovufca sopra donna Mariuecta,
ehe passa sonuecchiaado le sue serate presso il
santuario! TJu bianco camice veste il piewasirao
busto, pendenti e catene d’oro ornano le sue orec-
chie, il suo collo, le sue braccia, e quando apre
gli occhi lucenti e sofwi, mi pare quasi che l’im-
magine di una divinitä si traveda fra le nuvole
di incenso e mi sale dal petto un’invocazione:
« Hospitalis mea, candida rubea »1 La saletta
di don Vincenzo (o piü dolcemeute dou Via-
ceaziuo) nel suo generc, un giciello; eosl pu-
lita e decente che quasi neu si osa sputare eul
pavimento; Graziano, il giovane, ö svelto e no-
bile, come Ganimede; e sopra il banco non si
trova — o meraviglia! — il solito Santo patrono,
ma un grappolo illuminato. — E il vino! H	Tino!
Ricuro: queato b  ancora del Falerno, per Ercole! E
Falerno, come lo assaggiava Nerone prima di an-
dare a suonare il Uuto nella vicina orchestra; Pa-
lerno, a cui lo stesso critico Seume faiebbe tanto di
cappello; Falerno, dinauzi al quäle noi voiTenuno
cternamente cantare con Orazio: «nel chiaro boe-
cale versa il dolce Falerno, da inille e mille anni
giä cosl celebrato I *. E con Piaten invochiamo:
«Alle noatre ossa sia Napoli asilo », — perö sotto
una pergola, con le mcnadi accanto, urlanti e ebbre
di vino!
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Bescrivere tnfcti i santuarii di Baceo sul golfo
di Napoli — quelli ehe furono, ehe sono e che
saranno — non fe, come dico Danto, « imprcsa da
pigliare a gabbo ». Appena lo potrebbo fare cjii
avesse studiato per dieci anui la sta-tistica, e dispo-
nessc inoltre di un automobile, di uno stomaco in
cemento armato, e di uu lustro di vifca durante
il quäle non gli rimanesse altro da fare clic onu-
merare e provare le osterie uapolctane. II popo
lino perö le conosce molto bene, perche canta:

Amice miei, magnaramo o bovimmo,
Anfiuo  ch®  ’b c’ 6 V noglio all® lucama:
Chi aa ei all’auto muono ’nce vodimmo,
Chi Bn. fli all’auto münao ’uo’ 4 tavetna 1

Dove si nofca clic il napoletano da cattivo cri-
sfciano e buon epioureo, penga assai piü alle gioii
teriene che a quelle celesti. Del resto, intorno «
Napoli si beve da per tutto e bene; al.nord, nel
l’alto quartiere del Vowiero, seminato di osterii
popolari (l’osteria del castello « PaJlino » cout:
ancbe Gabriele d’Amranzio fra i suoi ospiti): al
l’ovest, Posillipo, non b flno * *n coppa * ehe um
Serie di splendide osterie, con un panorama eh
aH’onnipotente Giove farebbe dimenticare la vetfc
deH’Olimpo. Poi si beve in riva del golfo fino
B a ja t al « cattivo baguo » di Properzio, eondan
uato, perüno an che da messer Giovanni Boc
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enccio. A* picdi del V c su o io  lo grotte e Io bct-
tole si svolgoDo come una üla di perle: ed i>
preziosissimo Ttimore della vite qui cresciuta tra
la lava del moute di Vulcano c sul terreno inaf-
flafco dal sangue dei bioiidi Goti. E eosl tu. o pcl-
legrino sceso dalla Germania, seduto sotto la verde
frasca o sotto Tombroso viale del convento del
mezzo-tedesco Coeumella a S o rren to ,  s d za  il tuo bic-
chiero, volgiti al Vesuvio e dedica il tuo primo
sorso alla terra e ai maui di Teja e de’ snoi im-
mortali G oti!
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X.

CAPRI.

Bacchum lo rctnotis carinlua ruplbna
Vidi docenW m...
Evou! parco, L iber,
Parce, g rav i m etuendc Ihyrao I

On/kzto.

Lo ha visto solo Ovazio l’ebbro Bacco, quando
si ritirava io rem o tis  rn p ibu S f  sulle lontaoc roccie
di Capri, circondato dalla sua scbiera di ninfe c
dai fessipedi iauni t Solo Orazio lo ha visto i . . .
Ma lo abbiamo visto anche noi; lo banno visto
tutti quelli che haooo sognato sotto gli olivi c lo
pergole di Capri. Passava anzi spesso il corteo
trionfale di Bacco con grida di gioia e suono di
flauti e dietro veniva zoppicando e barcollando la
sorridente e beata sbomia doH’ottuno Sileno, mor-
morando i versi di Anacreonte: «Soa vecchio, sl,
ma bevo; bevo piü che un giovane non beva *.
Ed ancora vibra neH’anima quel senso di voluttä
antica, inesprimibile. B vero che Senme non ti
ha raccomandata, o veccbia isola delle capre, c ti
ha chiamata auzi un coccodrillo, dicendo che le
navi dovrebbero passaTti accanto coi cannoni ca-
richi; e Sua Eccellenza Goethe non ha avuto ra-
gione di lodarsi di te perchfe, mentre egli era in
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märe, senil sull’alto r.iglio della rupe la gioia de’
Caprc3i che aspettavano avidamente il naufragio
e la preda. Ma nfe Seume n£ Goethe son venuti al
tuo approdo, non ti hanno coaosciuta, e sono quindi
{Sua Bccellenza mc lo perdoni) proprio ineompe-
tenti. Ah, se 1’ immortale di Weimar avesse cal-
cate le orme ferine di Bacco e di Tiberio, che ri-
mase quassü undici anni sentendosi, come un Olim-
pico, superiore a tutti i mortali! Ah, se egli avesse
passato un pomeriggio, uno soltanto, sulle ter-
razze di Anacapri, da cui l’occhio scende scivo-
lando sullo specchio del mare, come se noi fossimo
liberati da tutto cid che d terreno e materiale e
fosaimo una cosa sola eon la divina natura e eol
grande spirito delTuniverso, die ei parla per mezzo
del fütro del calice e tramuta il nostro io in un
tempio flamm ante!

**  *
Il riaggio per questa Terrasanta non h oggi piit

cosl comodo come prima, quando una buona fata,
la « Nixe *, ei portava, come un delflno, sulle sue
biauche spalle a traverso il golfo. Come le altre
fatc, 6 scomparsa; oggi ci trasporta, sballottau-
doci, un veccliio vapore a ruote, forse del tempo
di Tiberio. Ci trasporta e scriccbiola e sbuffa;
forse pensa a’ bei tempi, quando ancora l’eleganfce
idioma greco cantava sui flutti dell’ azzurra Par-
tenopc, non l’aspro linguaggio dei barbari. Sempre
piü si awicinano le brülle roccie di Capri, sempre
piii si accosta il riXugio d’aquila dell’ Imperatore;
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giä si stenclc sopra di noi l ’oinbra dello scoglio
una piccola barca ei accoglie e ei porta alla riv
Qui sotto, certamcntc, non. v ’fc nlcun altn.ro iu
portänte per l’adoratorc di Buceo. Bisogna salii
su, salire yerso il divino nido, o eon la cavro
zella,  o p er  p e d e s , o con 3a « Funicull, Futiiculil
Poichö  non  troviamo  piü  a  bordo  una  solida  eol
zione (ora sul batte] lo non si puö avere ebo ve
mouth e marsala), ö naturale che cercliiamo
rilaroi, e quando siamo in alto, preeipitiaino n
oolebre

tü K a ta r H id ä ig e ig e i,  (1)

olie h tu tto: cioö, salone artistico, bazar, ageuz
di carabio e birreria. La votrina b uu indice de!
umane necessitü.: scarpe, bottiglie diliquori, quac
antichi o moderni, tavolini di mogano, cera i
scarpe, seatole di sardine, mutande da bagno, f<
maggio svizzero, libri ameni e spazzolini per den
Su tutto quel caos imperatranquillamente lasemp
üorente donna Lucia, dagli occhi di fiamma, c<
la sua bruna principessa Annina. Don Peppir
il padrone diventato atorico, dall’aspetto brigani
sco, ö poco visibile, o cura la sua facciata tonda, r
si vedc il flglio Mariano, che padroneggia la ling
di Goethe come se l’avesse imparata da un g>
raanico sergente dei pretoriani di Tiberio. I l « j

(1) Cos! chiaroato dal fanioao Gafcto eaprese, « Hiddigeiginel Poema della Schaffe! «Il Trombeltiere di Säkkingen
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oius lo c i» e il Berlinese Spinola, disccndento dagli
Spinola di Genova, che da moltissiini anni. di-
rnora a Capri, conservando V hum or  patrio e la
saviezza del profondo bevitore. La birra vi 6
sempre eccellente. TJltimamente don Peppino, fa-
cendo degli scavi nella sua cantina, trovö dolle
anfore antiche e una testa di — somaro. Quäle
diente degli antenati di don Peppino ve l ’avrä
lasciataf O che sia quella dell’asinello di Sileuo*
Porse qualche professore todesco puö farne oggetto
di una memoria o di uu « contributo ».

Halasciamo ora il regno di Gambrinus e andiamo
in eerca di osterie, e, svoltando, c’mtcruiamo uella
stretta via Tiberio — coai dett-a porchfe conduce
all’antico castello imperiale. Li troviamo l ’osteria
dclle bre Grazie, la divina

O sle r ia  d e l  f o r m a g g io

(con quosti due sottotitoli: 4 Costantiua Pcdeiigo »
e « 2 um bunten Vogel» (1). Intorno ab’msegna sal-
gono le pianto rampicanti e la botteguccia ha
un’aria di festivitü, specialmente so sulla porta
stanno la graziosa Bibbiana c la leggiadra Clelia,
le due sorelle della padrona Costantina. La bot-
teguccia, lia tre graziöse salette. La prima ha una
volta a bottc, con pitture dionisiachc etruschc, c
un tavolo-fautasia con sagome semicircolari per le
pancic esuberauti. Vi ö un album di graudo valorc

(1) Al variopinto uccello.



— »22 -

artistico. Le pitture murali sono tutte di aridst
che nou avevano piü denaro per I’oste e pagavan
a... colori, JSella seconda sala maguiflci affrescl
con scimmie ubbriache, üaschi danzanti ecc. Ter2
sala: il Vesuyio col pcnnaechio, trasformato in cs
rabiniere, in confabulazionc col vecchio e sitibond
cancelliere di Capri, carauffato da gallo.

Da per tutto scberzi pittorici d’ogni gener«
una simpatica testa d’asino che sorridc da. una ni<
chia; ilpretore di Capri in toga, mentre pronanzi
una filippica; parecchi ritratti di persone illustr
fra cui anche un Sudermann con barba nera. Cos
quando Cesare Tiberio, tra la mezzanotte e il canta
de1 galli, scende dal suo castello zoppicando co
1’elegante nipote Caligola e nella sua qualitä di an
tico Biberio (come il popolino lo chiamava) viene il
quesfc’osteria a cercarvi un angolo tranquillo, eg
e contento di fcrovarvi anche delle belle donniu
che lo servono con premura, e quando h di buon
luna puö anche recifcare i versi di Properzio:« Pas
la notte col vino e il boccale di inirra aia per n<
profumata con lo zafferano!» Se perö la signoric
Bibbiana, magnifico nome che viene da bibo (bibo
b ib i - B ib ia n a , e raddoppiando la consonantc pt
esprimere una bevuta rinforzata, B ib b ia n a ) sia d
sposta a mischiare lo zafferano, ts aasai dubbi
Perche lei non ha alcuna voglia, per il capricc
dl una Maestit dell’anno domini 37, di metterei:
conflitto conla vigente legge coutro l’adulterazioi
delle sostanzc alimeutari e col signor preto:
del luogo.
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Da Tiberio alla dea Fortuna e dal formaggio
alla salciccia, non v ’ö che un passo. E cosi noi ci
troviamo, molto bene, al

Gaudeamus

che 6 una caverna baccbica non lontana dalla
piazza. Vi si godono dne viste splendide; l ’una
verso rinterno, sopra un monte di mortadella, for-
maggi, barili d’acciughe, coronanti il banco del
padrone; l’altra all’esterno sul massiccio dirupato
di Anacapri, inalzato dai Titani. Nella stanza
riservata (dove quälete bnon tedesco ha applicato
a forti dosi il rimedio di Martin Lutero « contra
melancholiam ») si raccolgono le piü soavi fan-
ciulle di Capri: fa c ile s ,  fo rm osag, come h detto nel
goliardico canto « Gaudeamus vestite in abito
paradisiaco, ma — pur troppo! — soltanto di-
pinte. Esse spingono volando la ruota della For-
tuna, mentre a noi piacercbbe che una di quelle
mani ci travolgesse.

Dopo il « Gaudeamus », a sinistra, al u. 32, ha
Ia aua modesta stanza 1’

Isc h ia io lo

dimora primitiva c senza insegna, perchfe l ’ottimo
e burbero proprietario vuol risparmiare l’imposta.
Dalla strada si entra in una cameretta con pc-
sauti tavole di logno c di qui si va nel grottino,
che per l'ordiue dellc botti assomiglia alla cau-



tiua <li un convonto, e ci fa ricordare i vorsi
Plateu: « Qui sotto l’antica volta, dovointorno i
torno le pareti custodiscono resti di came, conser
il cootadino il suo vino *. Per Ercole! II vinö d
1’« Iscbiaiolo o non ci £a invidiare la vita ein
strale! Noi ce lo bcviamo laicameate, lib erahnen

Un po* piit lontano dalla piazza, presso la pui
Tragara, dove la liglia d’Augusto pagö il fio de
sua « dolce colpa» rimnno 1’osteria cainpcstre

C a r m e la

Vista sulla piccola ruariua. Uove piausc c
atnaramcnte rinfd ice figlia dell’impcratore—> c
che lo stcsso grau Pan interruppe il suo pisoli
sulla rupe Faragliom o aguzzö le oreccliie — o;
noi ci consoliatno col vino dl Capri.

Ed ora saliamo ancora: saliamo verso la ve
dcllo roccie di

An a c a p r i .

Jla sostiauio subito a destra, al

C affe B i lle r

sulla piü divina terrazza del moiido. Questan
era ben degna cbe il Padre Etorno vi si riposa
il settimo giorno o rivolgessc intomo uu’occhii
di compiacenza su quollo cbe aveva creato: Isd
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Sorrento, il Vesuvio, Napoli, — qu o d Grant n a ld e
bona, come dice la Genesi. Era ben degna, cbe
Giovc e la moglie Giunone con tutto quanto l’O-
limpo si decidessero a venire dalla Farnesina
qnassft a for colaziono; degno che l ’eccelsa Saffo
di qui si precipitasse nella profonditä piena di
incanto... Non c’fc, infatti, lo spirito saüico che
sale dalle aperte bottiglie e che illumina le stesse
tazzo di caffö, che Paolo Bitter sorridendo doloc-
mentc ci presenta? Caffä «Bitter! » Ha che? Caffe
dolce, dolcissimo: cafffe miele, eafüö idillio, caffb
uirvana!

Un po’ piü innauzi troviamo un luogo di scl-
va-ggie orgie eleusine. Nel bei rnezzo del piccolo
borge roccioso di Anacapri, dominato dal rigido
castello di Barbarossa, presso la chiesa, spleude
misteriosamente da una- viuzza secondaria il rosso
asilo di

H e rm a n n M o ll .

Chi non sente un palpito a questo uiagico nome?
Chi non pcnsa alle calde serate sulla terrazza di
Moll, calde di Capri bianco e d’amore, mentrc lo
sguardo c-rrava lontano oltrc il rnare e il monte.
e l’anima era baeiata da un’onda di bcllezza, di
pocsia, d’amoro? Chi non ha eantata qui la vec-
chia cauzone goliaxdica: « Oste, bada soltanto a
portarci del vino, percbfe noi vogliamo stare al-
legri? t E il vecchio alunno di Ganimede, Ermanno
Moll, a questo invito viene zoppicando, sulla

15 ■— Ottrria.



gazrtba d’ulauo fcrita nel 1870; e si avanza cot
duc bottiglie sotto ogni braccio- Sono bottiglic
di qucl vino, ehe quc’ di Capri chiamano « La-
griino di Tiberio *. E qnando quesfce lagrime gor-
gogjiauo nci calici, simili al vecchio viao di Mo-
sella, uoi esclauiiamo: «AU, per ehe l’Impcratorc
Tiberio uon luv pianto annhc iu Germania 1».

La loggia di Moll ha la sua autobiografia n i
snoi graOiti, comc lc sale imperiali del Palatino c
comc lc ville di Pompei. Ad ogoi angolo c’6 lc
stenima di qualclic circoio studcntesco, da per
Vutto disegni, sgorbi, ritratfci, iscrizioni, versi. Da
Moll ßi acrivo « comc dctfca dentro o ognuno
lascia sul muro la sua impressione o v i esteraa
le piü profondo sentenzc, como la seguentc:

0 Moll, o Mo«, o  Mod:
Boro qimnto si vitoll,
Pagare qunado si puoll.

Hermann Moll, del resto, non ostautc la sua
gcntilczza caprcse La conscrvato uu buon fondo
di rusticLezza sveva... Soltanto un gratfito tuanca
e ci dovrebbe essere: quollo del gründe Dedalo
geimanico, del conte Zeppelin, che comandavalo
squadronc di eni Moll faceva parte. II conte Zep-
pelin h venuto parecehic volto a trovare i) suo
vecchio coramilitone sn questa rupe, dove si fcro-
vava cosi vicino alParia... e forse l ’ idea di volare
gli 6 maturata in capo col Capri bianco!— Ed ecco,
si avvieinano, belle como lo figlie del mare pro-
dotte dalla bella Doride, sdegnoge e dolci, come
Je « vergini dellc roccic o di Gabriele d’Amiunzio,
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i piü leggiadri frutfci d’uu auioro gernianioo-ca-
prcsc: Giuseppiua, preraffaellista, simbolicamente
bioada, un sogno etereo, a cui non raancano che
lo ali per trasformarsi nell’angelo di Botticelli;
Margherita, d’un biondo scuro, bellezza italiana
del riuascimento, simile alla regina Elena; Pia, la
moderna, la m oll erneute elegante, tipo Ecznicek.
Tre fiori, il giglio, la rosa, l’orcliidea, che in nessun
altro laogo darebbero un profumo cosl soave come
in questa terra dei beati. E noi ripetiamo dinanzi
al grazioso spettacolo il canto goliardico del quat-
trocento:

Ave mitndi htmiiwr,
A ve m itndi rosa,
Blanziflor et Belentt.
Venus generosu!

Ma si fa sempre piü buio sulla terxazza di Moll.
I veli della notte si stendono sul märe. Lä sotto
s’accende un lumicino e l’ora della partenza ü ve-
uuta. Addio, o buon vecehio Arminio Mob, degnis-
siino e biondo oste nelia terra del sole e della gioia;
addio, splendida padrona, Margherita la bclla,
como ti banuo chiamata; addio, o tre grazie dol-
cisaime; addio, scintblautc vino di Capri, tu che sei
il xovescio di Lete, poirhö non fai dimenticare, nia
metti noll’anima un indicibile desiderio di te e uu
ardente sogno di ritornare neH’isola fafata!,. Addio,
voi tutti. Bcro un ultimo sorso alla vostra salute.

E tu, lettore « onore di calici > avrai finchfe il
sole risplenderä solle vitifere terre d’Italia.

I»* ~ Osttrin.
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