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ABANO TERME 
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Linea VENEZIA-BOLOGNA 

STtBILIMEIITO 
HOTEL 

TERME ENEGOLLI 
ACQUA CORRENTE - GARAGE - TELEFONO 90004 

PREZZI MODICI - PENSIONI DA L 20 A L 26 

CELEBRI FANGHI E BAGNI TERME NATURALI - CURE ACCESSORIE 

APERTO TUTTO L'ANNO - LOCALI RISCALDATI CON LA STESSA ACQUA TERMALE 

SCONTO DEL IO o/o SULLE PENSIONI PER GLI 

IMPIEGATI DELLO STATO E UFFICIALI IN CONGEDO 

N E G O Z I O 

Lgj^ D'ARTE 
BSÌJIk ANTICA E PEDROCCHI 
^MV MODERNA lo storico caffè che non si chiude mai 

^ M Mobili 
Non m a n c a t e t i i v i s i t a r i o 

^^È antichi 
H I Bronzi 
^ B Ceramiche 

CONCERTI G I D R N l l l E R I 
dalle ore 13.30 alle 14.30 
sena aumento sulli consumazioni 

Stoffe 
Quadri 

dalle 11.30 alle 19 e dalle 21 alle 24 
con aumento di soli 60 cent, sulla prima consumazione 

| ^ 9 H H | [ ^ Sculture 
fiRAN B A R - C A F F È - P A S T I C C E R I A 
BUFFET CALDO - R I S T O R A N T E 
fiRAN B A R - C A F F È - P A S T I C C E R I A 
BUFFET CALDO - R I S T O R A N T E 

AL NARCISO A TUTTE LE ORE 

P A D O V A SPECIAL ITÀ TORTA PAZIENTINA 
V I A R O M A N . 31 P E D R O C C H I 



TERME NERONIANE m MONTEGROTTO 
Direttore Cav. Uff. GAVAZZAMI 

(in Provincia di Padova - Italia) 

Situate a 5 0 0 metr i dalla Stazione ferroviar ia 

di M O N T E G R O T T O sulla linea Padova-Bo logna 

Ai piedi dei Colli Euganei a Sud-Oves di Abano, a 13 km. da Padova, tra verdi prati, 
viti, fiori e paesaggi pittoreschi. 

Le T E R M E NERONIANE di iVlontegrotto (anticamente: Mons Aegrotorum) esistono e 
funzionano da secoli ed è l'unico luogo di cura che alla millenaria fama mantiene incontra
stato il primato delle cure calde radioatt ive naturali le più efficaci del Mondo. 

F A N G H I - BAGNI - G R O T T A sudatoria ed inalatoria - Acqua della Salute per cura 
interna. Elettricità - massaggi ecc. Convalescenza - Riposo - Diete speciali per obesi - dia
betici - nefritici. 

Questi Fangl i i Termal i (detti anche "Fangh i Neroniani „ ) per le loro specialissime 
qualità terapeutiche, per la superiorità radioattiva e temperatura costituiscono una cura natu
rale di eccezionale importanza - di ant ichissimo uso e di straordinaria efficacia per cu
rare e guarire molte malattie specie: Ar t r i t i - gotta - sciat ica - nevriti e nevralgie - reu
matismi - lombaggini - postumi di lesioni - f rat ture - lussazioni - d istors ioni - s ino-
vit i - c ica t r ic i do lorose - paralisi reumat iche, infettive, tossiche - scrofo los i - der
matit i - is ter ismo ecc. 

Tariffe ridotte - a forfait per Cura, Vitto, alloggio. Medico nello stabilimento. 
L'omnibus delle Terme Neroniane fa servizio alla Stazione a tutti i treni. 

- POSSIBILMENTE PREAVVISARE L'ARRIVO -

OIii%^RIO OKrvIyA^ {SOOll^TiV VE^IVK'TJV 
(Stazione di Padova S. Sofia) 

Linea PADOVA - VENEZIA (Riva Schiavoni) 
Partense da Padova: 5.45 - 7.— - 8.— - 9.— - lO.iO - 12.— - 13.— - 14.— - 15.40 - 17.— - 1 8 . - - 19.— 
Arrwi a Venesia ; 7.50 - 8.55 - 9.,55 - 10.,55 - 12.30 - 13.,55 - 14.55 • 15.65 - 17.30 • 18.F>5 - 19..55 • 20..55 
Partense da Venesia : 5.40 - 6..S0 - 7.40 - 8.40 • 9.40 - 11.15 - 12.40 • 13.40 - 14.40 - 16.15 -17.40 • 18.40 - 19.40 
Arrivi a Padova : 7.30 • 8.80 - 9.35 - 10.35 • 11.35 - 13.10 • 14.80 - 15.35 • 16.35 - 18.10 - 19.35 • 20.35 - 21.35 

Linea PADOVA - MESTRE 
Partenze da Padova : 5.20 • 5.45 - 7 . - - 8 . - - 9.— - 10.40 - 1 2 . - - 1 8 . - - 14.— - 15.40 - 17.— • 18.— • 19.— 
Arrivi a Mestre : 6.30 • 7 . - - 8.15 - 9.15 • 10.15 - 11.52 - 13.12 • 14.15 - 15.15 - 16.52 • 18.15 • 19.15 • 20.15 
Partente da Mestre : 7.12 - 8.17 - 9.17 -10.17 - ll.!54 • 13.14 - 14.17 • 15.17 - 16..54 -18.17 • 19.17 • 20.17 • 21.— 
Arrivi a Padova : S.30 • 9.35 - 10.35 • 11.35 - 13.10 • 14.30 - 15.35 - 16.35 - 18.10 • 19.35 - 20,35 - 21.35 - 22.15 

Linea PADOVA - PIOVE 
Partenza da Padova : 6.35 - 7.32 - 1 0 . - - 12.15 - 1 4 . - - 1 6 . - - 18.20 • 20.40 
Arrivi a Piove : 7.13 • 8.08 - 10.38 - 12.53 - 14.38 - 16.37 - 18.57 • 21.17 
Partense da Piove: 6.30 • 7.25 • 8.17 - 10.52 • 13.07 - 15.07 - 17.07 - 19.57 
Arrivi a Padova : 7.10 - 8.05 • 8.55 - lt..80 • 13.45 - 15.45 • 17.45 - 20.35 

Linea PADOVA - PIOVE - ADRIA 
Part, da Padova : 6.35 - 10.— - 12.15 • j.6.— - 18.20 — Arr. ad Adria : 8.15 - 11.40 - 14.— • 17.35 - 19..55 
Part, da Adria: 6.23 - 9.30 - 12.10 - 10.05 - 18..58 — ^-r-. a Padova : 8.05 • 11.30- 13.45 • 17.45 - 20..35 

Linea PADOVA - GONSELVE - BAGNOLI 
Partense da Padova : 6.30 - 7.35 - 11.— - 12.10 • 14.35 - 18.40 - 20.— 
Arrivi a Baçjnoli : 7.30 - 8.30 - i2.— • 13.10 - 15.30 - 19.35 
Partense da Bagnoli : 6.20 - 7.50 • 10.50 - 12.50 • 14.25 • 16.20 • 19.43 
Arrivi a Padova: 7.20 - 8.50 - ll.,50 • 18.50 - 15.20 - 17.20 - 20.37 
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J Â ß D I S 
(L'ORTO BOTANICO DI PADOVA) 

Oommenyons par le jardin botaid(pie de l'adone, 

•Je ne le clioisis ])as. Mais son image se forme dans ma mémoire 

d'une maniere si doucement impérieuse <pi'il faut bien (pie j'acce|>le 

d'entrer avec vous dans le paisible cir(pie d'arcbitectnres au pied 



desquelles des i)límtes très pauvres d'aspect mais sans doute très pré

cieuses, composent, couleur (rétou]>e. des tapis usés. 

C'est toujours à l'extrême automne (pie j ' a i visité le jardin bota-

ni(pie de l'adone. 11 se trouve un ])eu à l'écai't, assez caclié. Lors(]u'oii 

a découvert la jxn-te, il faut découvrir le i)ortier. Dans les derniers 

jours de novembre, l'odeur des feuilles mòuraiìtes y fait é])ronver une 

mélancolie (pii a,i>it d'abord pliysicpiement et (pii m» vous ])énétre (ine 

])eu à peu, ensuite, jusqu'à l'âme... 

JS '̂aimez - vous pas l'odeur linnude et comme com])rimée de feuil 

lés mortes? CluKjue feuille mort(i ressemble à un petit cimitiére. Et, 

])onrtant, les feuilles mortes sont rares dans les cimetières, où l'on 

])lante plutôt des c.yprés, des ifs et des buis. Dans le jardin botaniipie 

de l'adone, les feuilles tombées, en certains endroits, expirent sons 

des branches si rapprochées et si emmêlées qu'il n'y a pas, sons elles, 

l)eaucou]) moins d'ombre lorsipie ces branches sont nues que lors(iu'el-

les sont habillées de feuilles, l'en à peu se forme sur le sol une sorte 

de pâte fiMiilletée ([u'a^^glutine l'hunùdité et qui ra]:)])elle ces i>âtean.v 

roumains, imbibés d'eau de fleur d'oranger, et (pie l'on nomme pour 

cela (( les lanj^es du petit Jésus ». 

Frissonnons dans le souvenir des brouillards padouans; ])as très 

épais, au contraire ])lut(')t léj^ers ; non point traînants comme des 

écharjies, mais évam^scents comme des buées. De même (lu'une buée 

rend mat le métal brillant qu'elle t(5iiche, dè~même ces brouillards 
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Orto Botanico di Padova (1645) - La vasca delle quattro stagioni 

apaisaient l'or des grands arbres aux-(piaraiite-écus. Surtout l'un de 

ces îirbres, si liant, si tastueux ! La. saison donnait à. ses feuilles l'éclai-

tante, lisse et compacte couleur des citrons mûrs. Dans le brouillard, 

l'arbre ressemblait à une chimère noyée; une chimère royale et immor

telle ; peut - être bi vision (ju' eut Titien au moment de mourir, et (]ue 

[)ersonne ne connaîtra jamais. 

Je vous parle de Titien. Je ferais mieux de vous i)arler de Goethe. 

11 est venu dans ce jardin. Le jardin botanicpie de l*adoue est vieux 

9 



de quatre siècles. Des pavillons à larges baies vitrées 3̂  abritent des 

arbres exotiques à feuilles lourdes ; ces tentures végétales rappellent 

tissez celles (jue le douanier Rousseau déploie dans le fond de ses 

ableaux. 

Parmi (;es arbres, les plus rai-es, les plus vénérables sont isolés. 

Au pied de l'un (le cliamaerops liuinilis) est placée une inscription qui 

nous apprend que Goethe, en 1789, s'intéressa à lui. Alors ce cliamae

rops avait déjà deux cent et un ans. Avant la guerre, il se portait 

encore bien. En 1921, lorscpie j 'a i été le voir pour la dernière fois, il 

avait l'air un peu déj)rimé. Hésitait-il à vivre? l'eut-ôtre est-il mort 

aujourd'liui. 

Les murailles qui forment, dans le jardin botanique de l'adone, 

une arène centrale, sont décorées, de chaque côte des portes qui les 

(•(jupent quatre fois, de grands vases d'oii s'élèvent de belles plantes en 

fer forgé : couronnes impériales, lis, roses, oeillets (sauf erreur ou 

omission). Une rouille épaisse, gruiueleuse et dorée comme le gratin 

de certains plats eiivelojipe et dévore lentement ces fleurs de fer. Le 

iier]-e et la lambrunche s'attacheiit à elles. Au delà, on aperyoit les cou

poles et les clochoirs du Santo. Ces tins clochers ont l'air de minarets. 

Je ne connais qu' un jardin botaiii(jue aussi aittrayant que celui 

de l'adone, c'est le Jardin des plantes de Montpellier. 

J E A N - L O U I S V A U D O Y E R 

(rV api'ès « Les Délices de V Italie » ) 



A d d i s - A b e b à - L ' i m p e r a t o r e a l l a p o s a d e l l a p r i m a 

p i e t r a p e r l ' e d i f i c i o d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i 

ANTONIO BALDISSERA 

Nelle vicende militari della nostra storia coloniale emerji;e, con 
un profilo di schietto condottiero e con un corredo di virtù non co
muni di colonizzatore, Antonio Baldissera, friulano per le orij^ini della 
sua famiglia, e padovano di nascita. 
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Risulta dai registri parroccliiali custoditi neli'ardii\do della Cu
ria Vescovile di Padova die IJaldissera Antonio (íiovanni Battista è 
nato in Monta, frazione del l'omune di l*adova, il 27 maggio 1838 da 
Antonio e Maddalena Marini, and)idue indicati <|uali negozianti, spo
sati a Udine nella l'arrocchia di S. (»iorgio il 28 - XII - 1833. 

Dopo i primi studi in l 'atria, ottenuto un ]ìosto gratuito, fre-
(pientò rAccadeinia^ Militare di ^^'iener Neustadt, già da qualche se
colo in fanui' di essei'e una delle migliori scuole ])ev la ]U-eparazione 
degli ufficiali dell'Austria, e ne uscì nel 1857 con il grado di tenente 
(il nostro sottoteneid:e) dei Cacciatori imperiali. 

Al servizio dell'l^sercito austriaco, partecipò alla guerra del 1859 
e nel 1800, con il grado di Capitano di S. M., coiubattè nelle file del
l 'Armata di Benedek contro i l 'russiani sui campi di battaglia della 
Boemia, segnalandosi così da ottenere la massima delle Onorificenze 
concesse in guerra dall'Anstria, l'Ordine Militare di Maria Teresa, al 
quale, oltre ad un cospicuo assegno annuo, andava congiunto il titolo 
di Barone trasmissibile agli eredi. 

Ma con la fine della guei-ra, avvenuta la liberazione del Veneto, 
Antonio Baldissera non si sentì più in aiiiiïio di continuare a servire 
l 'Austria. Chiese ed ottenne invece di essere accettato nell'Esercito 
Nazionale, come ufiìciale dei Bersaglieri. E salito abbastanza, rapida
mente di grado in grado ebbe, quale colonnello, il comando del 7" Ber
saglieri. Si fece molto apprezzare oltre che per le sue cospicue ipia-
lità militari, per il suo senso di giustizia, e per la sua grande bontà 
che gli accai)arrava. l'affetto figliale anche dai più umili fra i soldati. 

L'opera coloniale di Baldissera s'iniziò nel 1888, quando alla testa 
di una Brigata, partecipò alla Spedizione Asinari di San Marzano, 
forte di circa dodicimila uomini, inviata in Africa dopo Dogali per 
assicurare contro ogni sgradita, sorpresa il nostro recente acquisto in
torno a. Massaua, far cessare le moleste scorrerie di Bas Alula, il ])iù 
male intenzionato dei signorotti abissini, e fronteggiare l'esercito del
l 'Imperatore, o Negus Joalmnes. 

I nostri soldati, sotto il comando di Baldissera, procedendo con 
prudenza, ma vigorosi e decisi, riuscirono ad occu))are l'importante 
posizione di Santi, subito convenientemente fortificata, 
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A d d i s - A b e b à p i a z z a l e e l a s t a z i o n e f e r r o v i a r i a 

Estesero quindi l'occupazione a Cheren ed alPAsmara e certo altri 
risultati anche più rilevanti si sarebbero raggiunti per merito del 
nostro Generale, tanto più che colle sue truppe s'era già avanzato in 
tutto l'IIamasen, quando i suoi piani non fossero stati turbati (hi 
ordini superiori. In ogni modo egli ebbe il giusto riconoscimento uffi
ciale per il modo con cui seppe disimpegnare il compito afìfìdatogii. 

Giacché, una volta, richiamato in Patr ia il grosso della spedizione, 
spettò a lui di provvedere al governo ed alla difesa della Colonia. 

E vi provvide con saggio ordinamento amministrativo ed avviando 
la formazione di una milizia indigena (gii ascari eritrei) che con il 
tempo si sarebbe fatta apprezzare come la forza principale di difesii 
dei nostri domini coloniali. 

Fu richiamato in Patria, mentre si accingeva, ad un'attività vigile 
ponderata^ e, stando alle ])revisioni, molto pr()mettent(\ Il richiamo però 
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fu da Ini stesso desiderato ed invocato, cliè vedeva la politica coloniale 
del (ìoverno improntata ad nn indirizzo al(pianto divei'so da (piello 
da lui caldeggiato. Di più si sentiva, amareggiato e contristato da non 
pochi intriglii e pettegolezzi. 

I l tempo avrebbe dimostrato, pur a- nostro scapito, che egli aveva 
colto nel giusto e che la. sna antiveggenza era precisa in ogni calcolo 
di fronte all'avvenire. 

Ritornato nel Regno ebi)e il comando della Divisione militare di 
Novara. E tenne tale comando sino al giorno che si ricorse a Ini per 
rimandarlo in Africa, come l'nnico cajiace a sanare una situazione die 
s'era aggravata al punto da. a]iparire irremediabilmente compromessa. 

Se seguiamo i nostri sforzi coloniali dal 1SS9, da qnando cioè Bal-
dissera lasciò il comari do militare ed il governo della Colonia-, sino alla 
vigilia- di Adua, nel 180Í), ci accorgiamo d'essere stati in un primo 
i;em.po favoriti ancora al)bastanza* largamente dalla fortuna. 

Infatti il 21 dicembre 1S93 ad Agordat il colonnello Arimondi 
riportava una bella vittoria contro i Dervisci, seguita, alla distanza* 
di pochi mesi dalla presa di Cassala. Però subito cominciarono a- ve
rificarsi i fatti inquietanti di un deciso intervento del Negus Menelili 
contro la nostra penetrazione e del voltafaccia di Ras Mangascià che 
si schierò a- fianco del Negus stesso, dopo essere stato sempre con lui 
in aperto contrasto ed aver dato un non trascura>bile appoggio alla 
nostra politica. 

Il Ras assunse d'un tratto uir'atteggiamento minaccioso verso le 
nostre posizioni a mezzogiorno. Il gos^-ernatore e comandante militare, 
Oreste lîarattieri, non esitò ad affrontarlo. Lo vinse a. Coatit nel gen
naio del 1895 ed ebbe modo di estendere la nostra, occupazione all'A
game e V1 aprile snccessivo ad Adua. ca])itale del Tigre, Però non 
ebbe forza suificente per rendere impotente la minaccia nemica, e par
ticolarmente ]>er distogliere Menelik (hii—preparativi contro di noi in
torno al qnali da. alcun tempo si affannavii. 

U 
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A d d i s - A b e b à L a p a l a z z i n a d e l l a L e g a z i o n e I t a l i a n a 

incoraggiarono il Kegns anche la nostra indecisione e la nostra 
incertezza in un momento in cui la. risolutezza e la colpevolezza circa 
l'azione da svolgersi ci erano imposte come alcunché d'indispensabile 
ed inderogabile. 

FJ poiché da pa-rte nostra non si seppe essere pari al momento, 
accadde il sinistro di Amba Alagi : la colonna Toselli fu sopraffatta 
dalle preponderanti forze del Ras Makonen, fu possibile l'assedio del 
forte di Makallè che costrinse i nostri a rinchiudersi ad Adigrat e si 
andò incontro ad Adua, 

E fu nel fra,ngente che il (Governo accolse il buon suggerimento 
di fare a-ppello alle alte virtù nulitari ed al i)atriottismo del Gen. Bal

lo 



dissera, ])ercliè ritornasse senza clamore in Africa, a, comandare le forze 
operanti, mandando colà nello stesso tem])o dei rinforzi, <>ià da tempo 
i-icliiesti. 

Ma i nuovi provvedimenti non fnrono dis<>,'raziatainente ])resi tem
pestivamente così da. imjXMlire la giornata di xVdiia del 2!) febbraio 
1S9 

Non ci soffermereno a misurare la g'ravità del colpo che rap])re-
sentò per noi l'esito della liattaj^lia di Adna. o ad (esporre il in-o ed 
il contro ]ìer ritenerla. i)inttosto un semplice episodio che fatto d'una. 
certa, decisione nelle nostre vicende coloniali. 

E ' certo comunque che le conseguenze di (|uellti giornata, triste e 
dolorosa, che segnò tuttavia una nuova fulgida pagina ricca di esempi 
di valore e di eroismo per il nostro soldato, furono intese dal popolo 
e dal governo dell'Italia d'allora, nella tragicità d'un fato tremendo ed 
inesorabile. 

Ed era proi)rio riservato a Baldissera, venuto per la seconda, volta 
in Africa, di dimostrare, (e più che i contemiioranei lo avrebbero com
preso i posteri) che il caso di Adua, non era tale da giustificare l'ecces
siva baldanza del nemico e da far ritenere il corso ulteriore della 
nostra impresa coloniale assolutaiuénte incapace di svilujDpi a noi fa
vorevoli. 

Fu peccato soltanto che l'eminente generale sia stato impedito dal 
governo di Rndinì, ])alesatosi imbelle, di condurre sino in fondo la 
sua azione militare e di sfruttarne tutte le possibilità di successo. 

Sbarcato a Massaua il 4 marzo, fu subito all'opera per raccogliere 
i soldait dispersi, per ricostruirne i quadri e per rialzarne il morale, 
provvedendo nel medesimo tempo ad un'effettiva, paciûcazione delle 
popolazioni indigene. Dopo il nuovo spiegamento dei contingenti mi-
lita.ri a, sua disposizione lungo la linea. Baresa Ghinda ed Asmara., at
tese il momento ])ropizio i^er agire a coliìo sicuro. 

Ricevuti i rinforzi d (die due divisioni coma,ndate dai generali 
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A d d i s - A b e b à L ' a l 

b e r o d e g l i i m p i c c a t i 

t * • • j t 

Heusche e Del Maino, nonché di tre battaglioni e di tre batterie e come 
potè fare assegnamento su un totale di circa 41 ndla uomini, si ac
cinse alla liberazione del presidio di Adigrat, rimasto isolato in mezzo 
ad. uno stretto cerchio avversario. 

Il movimento s'iniziò il 1 aprile ed in quello stesso giorno il co
lonnello Stevani sconfisse i Dervisci a Classala. Il 12 successivo Bal-
dissera, giunse con le sue truppe a. Adì ('aiecli e dopo una sosta di 
cij-ca due settimane riprese con forze rinfrancate l'avanzatii, toccando 
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il 2 maggio Baradiit e, ])er il pianoro di Ghelebà, il 4 Oherseber in 
vista, del forte di Adigrat,. 

Intaiito, con nn' abilissinni mossa, nell' intento di alleggerire líi 
pressione nemica, accercliiaînte il forte, faceva, nna dimostrazione su 
Adna, in grazia, della quale rinsciva a sconcertare Eas Mangascia e 
ad imporgli il rilascio dei nostri prigionieri. 

Lo sco])o del generale in ca.i)o : la liberazione del presidio di Adi-
grat, era ])resto ra>ggiunto ; ])erò gli ordini di Roma sembravano dati 
il; bella, jìosta i)er non consentire (piella. rivincita che avrebbe soddi
sfatto il ginsto orgoglio nazionale. 

A Roma, si voleva lixpiidare ad ogni costo la. caim])agna africanii. e 
giungere ad nna, pace, qualnncpie essa fosse, a.nche al colmo della ri
nuncia.. 

Con (jueste predisposizioni d'animo da ])ai-te dei nostri governanti 
le trattative di ])ace con il Negus che essi avevano cercato fin dal marzo 
d'intavolare servendosi del Maggiore Tommaso Halsa, valoroso sol
dato e già capo di S. M. del gen. lîai'attieri, non ])otevaiio non giungere 
ad un risultato. 

Alla riconsegna seguita il 18 maggio da. parte nostra di Adigrat 
sguernita, ai Tigrini tennero dietro la riconsegna, agli stessi Tigrird 
dell'Agame, la cessione agli Inglesi di Cassala, il ritiro delle nostre 
trui)pe dietro la. linea lîelesa Mnna. - Mai'eb ed il rinvio in Patria, del 
corpo di spedizione. 

VJ quella ])ace, nella (piale solamente, a detta di Alfredo ()riani, 
una, sconfitta diventava un disastro, fu fìrnuita. nel novembre 1800. 

Baldissera, anche ])er la coscienza, dei propri successi, ne sentì 
l'ignominia., ma non i)erciò volle condannarsi all'inerzia.. Si i^reparò 
invece, instancabile e zelante anche nelle opere ])a.citiche come nella, 
lotta., ad assicurare con adeguati mezzi il ])reseiite e l'avvenire del 
nostro i)()ssesso coloniale. K come prima cosa chiese a. Roma, i fondi 
per la costruzione d'una ferrovia. 

Ottenne si, ]iromesse abbondanti, senza. i)erò il seguito di un solo 
fatto concreto die gli desse l'imjiressione d'essere secondato in quanto 
s'era, s(M-iamente ])refisso. ~ 

dosi egli che mai fu vinto in guei-ra dal nemico, disperò di vin-
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cere il malvolere degli nondni di go\'erno di allora, f̂ i vide jiertanto 
costretto a. ì'icluedere nn'alti-a volta con insist(Mize il ])ro])rio riclnamo 
in I*atria.. 

Rednce nel Eegno, Antonio I»al(lissei-a rimasto costantemente, non 
ostanti^ lâ  foì-tnna delle armi, esem])io di sem])licità e di modestia si 
sottrasse ad ogni onore ed ad ogni manifestazione di gratitudine che 
come nn degno trioni'atoi'e in Nazione sarebbe stata subito pronta- a 
tributargli. 

('omuniiue fu decorato delbi massima, onorificenza di guerra, della 
(Iran Croce dell'Ordine Militare di Savoia, fu i)romosso (Ìeneralc Co
mandante di (^orpo d'Armata e come tale inviato prima- a<l Ancona e 
più tardi a. Firenze e nel marzo del 11)04 fn nondnato vSenatore. 

Nel 1906, raggiunti i limiti d'età, jiassò dalle file dell'Esercilo 
aittivo alla,. Riserva-, non volendo a-cc(Mtare (altra testimonianza della-
sna- grande modestia) che fosse fatta i)er lui solo una legge s]ieciaile, 
hi quale gii avrebbe assicurato il ])rivilegio d'un trattamento diverso. 

La, ])ace e la quiete della fiimiglia erano i)oi tale ricom])ensa per 
lui che nulla al nuiudo ])oteva solleticare di più i suoi desideri. 

Nella. ]ìace della famiglia, visse i suoi ultinu anni a- Firenze. La- sua-
morte seguì placida- e serena, (juale se la ])oteva riiìromettere un nomo 
del suo caraftere, della sua rettitudine e della sua bontà, l'8 gennaio 
1917, nel pieno svolgersi della guerra mondiale. 

Abbiamo ritenuto doveroso di tratteggiare la figura e l'opera del 
jìadovano Antonio Bafdissera ])erchè meglio ne emergessero il ricordo, 
il nonui e l'esempio nel momento, in cui, il nostro cond)attente accorre 
a vigilare il confine delle nostre loidane colonie d'Africa e a rintuzzare 
inesoraì)ilmente ogni minaccia. 

V I N C E N Z O M A R U S S I 

Fotografìe del Sig, Cambulè. 
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Q u a d r i e n n a l e d ' A r t e - " F i n a l e , , a c q u a f o r t e d i 

C u i d o B a l s a m o S t e l l a , a c q u i s t a t a d a S . M . i l R e 



P i t t 

D I P R I M A V E R A 

Ahlih r è qua el pignatarooo 
Il somaro s'arresta di botto e rincula impercettibilmente come 

per sedersi sul suo carretto. Un carrettino con due ruote alte ed esili 
come le <>aiiibe di un trainpoliere, con un atì'usto piccolo, piccolo, 
appollaiato come un nido su di un asse la.rgo quanto la strada. Una 
stradicciola di campagna, fiancheggiata da. una siepe di bosso e da una 
siepe d'altea, color profondo la prima, languida l 'altra come un cielo 
stemperato dalla rugiada dell'alba. 

Da una parte e dall 'altra, da due cancelli di legno, esce la famiglia. 
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I l B a c c h i g l l o n e 

I ])iccoli hanno le mani colme di viole, e se ne stanno alle 5i,onne 
materne come nidiate ; il marito è pei campi assieme ai j^raiidicelli. 

IM donne salntano il vecchio mercante (non pnò essere giovane nn 
plynataro') con (incl sorriso di sorpresa che accoglie una visitai attesa, 
mentre Ini ha già Sipiadrato i loro grembi ricolmi : si sa di clic cosa 
poiché l*as(ina è vicina^ e le galline non fanno che nova. 

Quello della Kosa varrà la terrina, bordatai d'oliva, tut ta nna sago
ma ed nn balenare, ch'egli già estrae dalla pagiia come nn bel tesoro, 
c-on la delicatezza! di nini fancinlla malata. 

L' altro grembo varrà invece qnelF olbi enorme che la Marietta 
tiene già in mano, cosi racchinsa. nella mnseruola metallica, ])ensando 
contenta. ])ossai assomigliare al testoiui di Pomposa 1J\- qnale, in fondo 
al ])odere, trae nn mnggito festoso continnando la sua marcia ])er il 
campo a])])ena arìito, frangendo gloriosamente le zolle. 

Rosa e Miirietta han trovato (piel che volevano : l'niui non aveva, 
pin l'arnese per condire il radicchio, la seconda, non sapeva più come 
cucinare il minestrone elle ormai colava dal vecchio coccio. 



R i v i e r a P a l e o c a p a 

Sul cesto apj)eso al carretto vuotano, (juindi, i grambiuli, mentre 
il jdg'iiataro sta scegliendo due tondi salvadanai da regalar loro ])er 
buon augurio. Due salvadanai sorridenti i qnMli sanno benissimo di 
rimanere truíMzionuImeiíte vuoti, consci di essere soltanto dei simboli 
da allineare a fianco di tutti gli altri sulla cappa del camino perchè in 
campagna il danaro va tutto in crusca per quel rivale grugiia.nte, con
siderato anche ora il più bel salvadanaio del mondo. 

Il baratto ò così concluso : il somaro, che da un pezzo ha impe
gnata la lingua^ con un ì)rusv,aiìdoìo irraggiungibile abbarbicato alla 
siepe, non vorrebbe lasciare la battaglia ingaggiata ma una fjrza auto
mática lo sospinge ed egli riprende il cammino forse per ricominciare 
hi lotta con un nuovo ])ollone di luppolo, ad un altro cancello. 

Adegua, veglia! 
C'è sempre un capo, anch(̂ ^ ti-a i ragazzi di dieci anni, ])ercbè così 

vuole la vita. 
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ÌA) eleg',i>oiio i comi)aj>ni ed ej>'li allora si sente tale per una forza 
superiore che sanziona il suo avvento in forma indissolubile e stabilisce 
i limiti del suo comando. 

In campagna, i limiti sono i campi che si stendono intorno al 
sagrato fino alle siepi ove al di là. vi sono ragazzi sconosciuti, dei (piali 
non si deve saper neppure il nome. 

Ed entro (juesti limiti il capo comanda, conquista, abbandona, 
riprende secondo il desiderio e le tendenze sue e de' suoi compagni. 

I campi, per lui, son un'entità, di spazio, di nidi, di fossati, di 
fusti e d'uva. 

Quando valgono per la corsa, per le nidiate dei merli, per i nascon
digli, per raggiungere le vette più alte degli alberi e per riempire 
d'uva la pancia, valgono tutto ciò che si può imaginäre. 

Sono gli uomini che li considerano fonte di lavoro : ma già ad essi 
non c'è da badare perchè da secoli stanno impazzendo! 

Così pensano i ragazzi di diec'anni quaiulo, tra uno sternuto di 
vento ed un'occhiata tepida di sole, la primavera lievita gli alberi e i 
(ìampi tino a farli sbocciare. 

Pensano così perchè la primavera lo vuole, ])erchè la primavera 
comanda tutti i ragazzi di quell'età, che non siano malati. 

Ed allora che fanno? 
Dovremmo ammettere che non facciano nulla perchè il loro pro

gramma è ignoto. 

Camminano, balzando da un fossato all'altro come branchi di gaz
zelle fuggenti. Scrutano il terreno e le fronde, ascoltano i canti e i 
rumori, vanno in cerca di una ricchezza introvabile della quale da 
secoli i bimbi di (piesta, terra son sulle traccie senza raggiungerla mai, 
una ricchezza che li rende avidi e rapaci, uiui ricchezza della quale 
l 'aria e la terra sono imbevute, una ricchezza senza attributi^ di cui 
gli uomini si sono amaramente scordati. 

E mentre in campagna la IVrimavera ha da che fare con chi rinnova 
le terreeotte per la famiglia, con i ragazzi sbucati dalle stalle per darsi 
convegno nei fossati di viole, con le galline e con il luppolo che s'abbar-
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bica, alle siei)i con la velocità dei ramarri, in città è alle prese con i 
])ortici, vecclii bnrberi dal cnor teivero clve, (piando cade nn rag.i2,io di 
sole, fan come i gatti, lo assaporano addormentandosi ad occhi soc
chiusi. 

Oh, anche i portici hanno gli ot-chi : ])npille che si dilatano alFom-
bra, che si spalancano nella notte come antri profondi : pupille inti-
nite che incantano invitando all'amore tntte le fanciulle dei borglii. 
come i)aradisi terrestri, chiaiuando a convegno le bande dei mocciosi 
come caserme di piccoli soldati. 

E nessuna e nessuno piU) rifiutare r'ai>])ello. 
Le fanciulle sono già tutte innamorate I Di chi ? non si sa ! 
I ragazzi, ancora una volta., ri esumano i loro giochi che, come le 

gemine, si rinnovano ogni primavera senza mutare. 
II campaiioiKi è sempre quello. 
E sempre (pielli sono i giochi del taiiiburello, delle figurine, dei 

carati^ dei bottoni, del ina(/o, della fef/iia, del cuco e così via. 
Tutti i portici ne sono ingombri come fossero diventati gallerie 

sportive, lild il passante è un estraneo che deve marciare in punta di 
piedi, trainpiillo, trainpiillo, per non essere assalito da fischi e male
dizioni. 

Chi può calpestare i segni del cam/panonc tracciati sul selciiitoV 
Nessuno a meno che non voglia essere ingoiato da un vortice di mar
mocchi i^rotestanti. 

Chi ])uò interrom])ere nna i)artita di eccola, giocata magari con hi 
sfere ? E chi potrebbe permettersi di dare uno scapaccione al monello 
che gli passai tra i piedi ? Nessuno, nessuno ! perchè i portici di prima
vera sono riservati ai ragazzi i (piali ne sono i padroni, a disx)etto di 
tutti , per volontà di una legge che agli atti podestarili certamente non 
esiste ma che da miiranni e archiviata sotto ogni pietra della strada 
per avere inesorabile valore al tempo delle viole. 

B E P I P I V A 
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LA DIFESA AEROCHIMICA DEL PAESE 

Non è un ndstero ])eT nessuno die, ad oida del divieti relativi alla 

unerra cìiiniica contemplati nel (liidtto in terna/.ion ale bellico del do]to 

guerra., e ad onta^ del bando tante volte proclanuito contro (presto nu'zzo 

ijiuniano di offesa., in tutt i i Paesi del HU)ndo si pensa e si lavora — i)iù 

o meno se,nretanu^nte — intorno a (pn^sta nuova, arma, che api)are come 

il mezzo più idoneo ])er cpiella guerra, integrale che ])urtroppo non si 

può scartare dalle previsioni del futuro. 

La possibilità di sorpresa tecnica, tattica e strategica, l'impiego 

vasto e iiumediato anche fuori del teatro vero e proprio delle opera-

'/Aoui, conferisce a tale arma un'enorme potenza intinddatrice, se nou 

])roi)rio sterminatrice. 

Fatto sta che le poderose aviazioni calibrate sulle velocità, oggi 

presccdte — ad esem])io dell'Armata aerea. Britannica, e cioè sui iOO e 

500 Km. orari — consentono di considerare campo d'azione Tintera, 

estensione geografica delle nazioni belligeranti e di ndruicciare, per 

tanto, tutta, la organizzazione ])rodnttiva e civile del l'aese nemico. 

Certamente, nella, realtà, una ndnaccia cosi vasta incontrerà limi

tazioni considerevoli ; sta però il fatto che pure in proporzioin ridotte 

il pericolo è inir sempre tale da preoccnpare seriamente chi ha il grave 

(ìompito della difesa di nn li'aese come il nostro che, per la sua contì-

gurazioiie geogratìca, è particolarmente esposto ad offese aeree. 

26 



E' iiertanto necessario che l'opinione pubblica si renda, conto esatto 

delle provvidenze che gli organi responsabili vanno escogitando ed 

attuando in tale materia; è necessario soprattutto (die (dascuno si 

i'ornii una coscienza clìAìiiica, cioè a> dire (piella riserva di energie s]>i-

i-ituali indispensabile per guardare serenamente (pialuiupie eventualità 

che possa riservarci il futuro. 

Anche l*adova, così duramente provata^ dalhi guerra aerea, deve 

seguire con particolare atten/ione (pianto si viene concretando, e in 

Italia: e presso gli altri l*aesi, in materia di protezione antiaerea e di 

difesa aereochimica. w 
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L' ESPOSIZIONE DI PARAMENTI SACRI 

AL MUSEO ANTONIANO 
ED UNA INTERESSANTE PUBBLICAZIONE CHE LI ILLUSTRA 

Ad aniiiiiTare, con infinito godinu^nto, i paramenti sacri da poco 
esposti in due sale del Museo ìinnesso albi Biblioteca di S. xVntonio, 
mi lia i)ortato il volume di recente pubblicazione : (( Htoffe - Rica/mi -
y'riiic ap'partciiciiti alla Pontificid Basilica del Hanta » (Milano 1934, 
Bestetti, in 4), nobile fatica, della studiosissima contessina I t ta de 
Claricini I)orn])acher. 

L'elegante volume, rilegalo in tela greggia di colore cinerino chia
ro, sulla (juale stanno impressi il motto « admiranda levium s])ectacula 
rerum » ed un grande fiorone d'oro che indta assai bene quello d'un 
ricco tessuto serico del sec. XVI, è scritto cou freschi nitidissimi ca
ratteri e corredato di numerose tavole riproducenti i pe/iZi piti signifi
cativi della cospicua raccolta. 

xVlla prefazione, che fornisce con discreta ampiezza notizie gene
rali suirorigine dell'arte serica e sul suo lento ma continuo ])rogresso 
dall'antichità ai nostri giorni, arte che in Italia, secondo il risultato 
di recenti studi, aA'rebbe avuto inizio durante la tarda dominazione dei 
Longobardi su alcune terre del Mezzogiorno presso le (piali si è potuto 
stabilire l'esistenza, fin d'allora, della bachicoltura, ed avrebbe rice
vuta una s])inta al suo sviluppo prima del sec. XI per oliera dei con
venti, nei (piali la seta veniva^ abilmente e pazientemente tessuta, se
guono tre capitoli concermuiti il primo le stoffe S(uùche vere e proprie, 
il secondo i ricami snlle stoffe, il terzo i galloni, i merletti e le trine 
che ])er lo pin erano ini])iegati nel finimento e nella decorazione delle 
stofl'e stesse. 

Ogni capitolo, oltrech(ì cenni snlhi storia e sulla lavorazione dei 
Yiui prodotti della, mainfattura serica, offre la descrizione dei singoH 
pezzi costituenti la collezione antoniana, pezzi che la fede religiosa sen
za risparmio di tempo e di fatiche seppe preparare con ndrabile senso 
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d'arte agli usi della liturgia : dalle stole alle pianete di sopra-riccio 
d'oro e velluto del sec. XV, dalle buste da. calice dette « a oreficeria)) 
alle piauete laminate d'oro del sec. XVI, dai ])iviali ed altri parainentl 
in tessuto filigranato od in bi-occato d'oro e d'argento ai veli omerali, 
ai cnsciiii ecc. dei secoli XVII-XVIII, dalle pianete di raso e di seta in 
tinte varie con ricami d'oro, d'argento o colorati agii stendardi, ai 
])aliotti, alle borse dei secoli XVI-XVIII, dai pizzi di tovaglia i)er al
tare o di ornamento ])er le cotte e pei camici, pizzi a punto r(4icel1a, 
a, punto in aria, a ])unto tagliato, a i)U]ito jMilauo, a. fuselli, la. cui 
meravigiiosa. esecuzione risale ai S(H-O1Ì X V I - X V I I I , alle finissime trine 
d'Alençon del sec. XVIII, tutta, (piestai su])pellettile di sommo ]>regio 
e d'alto valore commerciale ha trovìito nella com])etenza singolare del
l'Autrice le pili accorte ed esaurienti s])iegazioni anclie per ciò die 
s'attiene alle caratteristiche essenziali proprie alla ditlicile arte. 

La. bella idea di com])iere questo interessantissimo studio da part(^ 
della contessina ì)e (llaricini va ricercata, nella ])assione con la (piale 
essa si dedicò, per solo amore dell'Arte, al delicato ufficio di provvedere 
al restauro di molti degli anzidetti tessuti, restauro (piasi totalmente 
eseguito con solerzia i)ers])icace, coiisenzieuti la ben. Presidenza, della 
Veneranda Arca del Santo ed il molto Eev. ]>adre l'eroni allora Ret
tore della Basilica, dalle Rev. Suore Dorotee di Oamposampitiro. 

Alla preparazione fattami appunto su (piesto libro ed alla cortese 
guida del molto Rev. padre prof. cav. uff. Luigi (Ìuidaldi, dotto P>iblio-
tecario dell'Antoniana e intelligente cultore della Storia. dell'Arte, 
non poco elevo se potei apprezzare convenientemente i sacri paramenti 
che 11(4 Museo di 8. Antonio si conservano. 

Al detto Museo (])er chi non lo avesse ancor visitato) si accede 
dal suggestivo chiostro del Generale e le due sale nelle ipiali trovansi 
esposti i paramenti stanno nello stesso piano occu])ato dalla liiblio-
teca. Essi ci si presentano ordinati con ottimo criterio e con buon 
garbo entro apposite vetrine, che consentono di farci subito un'idea, 
chiara e precisa dell'importanza della eccezionale raccolta. 

Sebbene futli indistintamente interessino ytev la loro singolai-e bel
lezza dovuta, in ])arte, alla. ])erfezione dei disegni (M1 alla ricchezza del
le oi-nainentazioni, non v'ha dubbio che (iiialciino richiama più degli 
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altri l'attenzione per som ino e più evidente merito artistico e i)er non 
comune valore storico. Tra. quelli che hanno avnta la mia mag!L>ìor'e am
mirazione i-icorderò la pidiie/ta di ^^isfo iV in sopra-riccio d'oro e vel
luto allucciolato granata, che reca inferiormente, entro scudo cuori-
i'oriiie, h) xtc/mmu {lei Dalla Rorci-e ricamato su tessuto ar!L2,enteo sici-
IJaaio, pianeta. QAÌÌÌ fu donata, alla Basilica del Santo dallo stesso I*on-
tefice or menzionato; la IÌÌIHÌU. da cAilice in magnifico tessuto «a. oi'efi-
ceria. )) (sec. XVI), il cui disegno è ispirato a. motivi di decorazione 
ispano-moresca. ; la pia/nc/ta laminata d'oro su tondo verde, tessuto di 
fabbricazione siciliana, (sec-. XVI) ; la pianeta di sopra-rizzo cremisi su 
fondo (U'o, tessuto di lavorazione genovese (sec. XVI) ; il pa/ranieiito in 

terza: di broccato d'oro e d'argento detto fjlacó^ su fondo di colore cele
ste damascato (sec. X^^II), colore che la moderna, liturgia, ha ormai 
tolto agli usi sacri; altro para/mento in terza- pure di broccato d'oro (̂  
d'argento, ma di fattura veneziana e di disegno che ha sentito 1' in-
lluenza dell'iirte cinese (sec. XVII) ; la. pianeta in broccato d'argento 
su fondo di color rosa damascato, colore anche questo abbandonato 
dagli odierni usi della liturgia (sec, XVII). 11 tessuto di questa pianeta 
appartiene al gemere detto (( a merletto » che, per dirlo con la contes-
sina. Claricini, fu una delle ])iù fortuuiite novità dell'arte tessile del 
secolo decimo settimo. 

Molto m'iuteressai'ono anche due pianete in broccato a. fondo avorio 
damascato di faI)bricazione francese o meglio lixmese del sec. XVII : 
hi pianeta in broccato d'oro e d'argento su fondo rosso laminato d'oro, 
che trasse dall 'arte classica il suo motivo ornamentale attraverso un 
tipo detto (( a volute ritorte )) (sec. XA'III) ; altra pianeta, di lavora
zione veneziana,, in broccato a colori vivi su fondo d'oro frisato e filat(ì, 
del sec. XVIII ; altra pianeta di broccato a fondo verde, tipo (( a. mer
letto )), di fabbricazione pure veneziana, tessuto che i^ur essendo stato 
eseguito nel sec. XVIII si isiiirò evidentemente a motivi di decorazioin^ 
usati in Francia durante il regno di Luigi XV; ed altra pianeta an
cora., tessuta, a. fondo avorio damascato e laminato d'argento (ti])o 
(( chinoiserie ))) di fabbricazione francese del sec. XA^III. 

Splendidi pure tanti e tanti paramenti dei più vari tessidi ricamati, 
che mostrano di non essere stati secondi ad altri lavori congeneri nella. 
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rinnovazione artistica operata dal Rinascimento. Per brevità non ri
corderò qui di tali tessuti che una pianeta con ricami d'oro e d'aroento, 
eseguiti in parte a. punto « steso )) ed in ])arte a- ])unto (( serrato » di 
grande effetto, opera preziosissima del sec. XYI ; ed una pianeta, in raso 
bianco con ricami colorati di iinissiuui fattura, forse un po' ieziosai, 
della, fine del settecento, donata- .alla Basilica dai l*adri conventuali 
di S. Lorenzo di Vicenza. 

Nuovo per le mie cognizioni in materia e non ])oco degno di parti
colare osservazione mi parve il earn ice di bianco lino con incassi d'oro 
a fusello nell'orlo e con trina d'oro, pure a fuselli, intorno alle ma
niche, camice di fattura, orientale o forse orientaleggiante del secolo 
XVII, nel quale prevale il motivo decorativo del siiiiboiico frutto del 
melagrano; ed assai x>i'fgtìvoli mi sembrai'ono i)er (eleganza di disegno 
e per precisione di lavoro i molti pizzi dei secoli XA^I-XVIII, eseguiti 
ad ago ed a fuselli, a mo' specialmente di Venezia e delle Fiandre, 
che furono usati per decorare gli orli delle tovaglie ])er altare od altri 
indumenti necessari ai servizi divini. 

Magnifiche e di una, regalità indiscutibile un sono ai)])arse le trine 
(VAleiíçon che, secondo una non comprovata tradizione, sarebbero state 
offerte in dono alla. Basilica dalla regina Maria Antonietta; sono di 
grazioso disegno, di precisa esecuzione e di conservazione perfettai. 
Dagli specialisti vengono attribuite alla seconda, metà, del sec. XVIII. 

Non finirei più se dovessi soltanto elencare le altre preziosità che 
in detto Museo si custodiscono. Certo è che questa collezione è la. più 
ricca del genere che a l*adova presentemente esista,. Mentr'essa si con
viene alle consuetudini umanistiche delle antiche biblioteche, alle «piali 
venivano annesse, frequentemente, raccolte d'oggetti d'arte, molto bene 
s'addice al Museo Antoniano, che è ospitato nello stesso ediiicio della 
Biblioteca,. 

Per tale esposizione, che richiamerà visitatori vicini e lontani iid 
osservare col massimo stupore una, parte finora quasi sconosciuta, del 
tesoro del Santo, dobbiamo gratitudine oltreché aliai sullodata contes-
sina De Olaricini, ai benemeriti Preposti alla A'en. Arcai e<l al Museo 
di S, Antonio. 

L U I O I R I Z Z O L I 

Padova. 11 Aprile 1935 XIII. 
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LA LOGGIA DEL CONSIGLIO 
Abolite nell'alto medio evo le roncioni geiìeniìi del popolo, a'i sostituirono ad 

esse i consigli ai quali spettava il potere legislativo; nella Comunità di Padova 
il Consiglio maggiore era, nei primi tempi, costituito da quattrocento membri au
mentati poi a seicento, e nel 1277 raggiunse il numero di mille. Oltre il Consiglio 
maggiore si aveva il Consiglio minore o dei XVI, ed i ^iepiifai) ad it-t'iUa che, in 
numero di quattro, esercitavano il potere esecutivo nella Civica Amministrazione 

Le, funzioni di tali istituzioni si svolsero per più secoli in Padova repubbli
cana, sotto la Signoria dei Carraresi e sotto la dominazione Veneziana, la quale 
aveva l'usanza di rispettare le leggi e le magistrature delle città conquistate. 

Il gran Consiglio si riuniva in una sala del maggior palazzo fino a quando, 
per accogliere tale consesso, si sopraelevò il palazzo del Podestà, ossia l'edificio 
tut tora compreso ti'a la torre del Comune e il. volto della Corda (^). 

Di questa sede il Consiglio feqe uso fino al 1388~ Tiel quale anno, a motivo 
di un incendio manifestatosi nel palazzo, il Consiglio tornò a radunarsi nel 
Salone. 
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Sembra che una fatalità perseguitasse la maggiore magistratura cittadina, 
poiché nel 1420 un disastroso incendio distrusse quasi completamente il Salone e 
l'assemblea si adattò in un edifico della Piazza dei Signori. 

Oltre che vecchio, l'edificio doveva trovarsi in pessime condizioni di conser
vazione da quanto si può dedurre dalla solenne seduta tenutasi il 29 luglio 1493, 
con l'ntervento dei Rettori della città, presenti i depuiati ad utilia e 908 con
siglieri (2). 

Antono Orsato, deputato ad. utilia, ebbe l'incarico di riferire al Consesso, 
che non potendosi usare l 'attuale sala senza grave pericolo, per la evidente mi
naccia di rovina, e non potendosi procedere a parziali riparazioni, si rendeva 
necessaria la ricostruzione dell'edificio in bella e conveniente forma, ingranden
dolo con l'estenderlo fino all'angolo della piazza, ed aggiungendo altre colonne 
alle quattro esistenti. Sopra di queste si sarebbe costruita la sala del consiglio 
con tut t i quegli ornamenti che si sarebbero ritenuti necessari dai Sigg. Rettori 
e dai delegati, da eleggersi dalla Comunità. 

Nella stessa seduta furono sottoposte al Consiglio le seguenti sette proposte dì 
provvedimenti, necessari per procurarsi il danaro occorrente alla nuova costru
zione : 

1" - Destinare alla fabbrica i danari da riscuotersi dai debitori verso il Co
mune ; 

2° - il salario dovuto ai depidati ad, utilia sarà per un triennio devoluto alla 
fabbrica, e quelli che saranno eletti in futuro dovranno tenere gratis l'uflicio 
per un biennio ; 

3° - il salario dei deputati al fondaco delle biade, sarà ridotto da ducati 25 a 
ducati 15, pure per un biennio; 

4° - si r idurranno le spese per andare ad incontrare i Rettori quando vengono 
a Padova ad assumere la loro carica; 

5° - che i 100 ducati da destinarsi al lazzaretto per i provvedimenti di cautela 
contro la peste sieno, pure per un biennio, destinati alla fabbrica; 

6° - che si chieda al Ducale Dominio di voler concedere, a beneficio della fab
brica, una parte dei proventi provenienti dalle condanne pecunarie ; 

7" - che sia autorizzato il Consiglio a provvedere col pubblico danaro al com
pimento dei lavori oltre ai proventi suddetti. 

Tutte le proposte furono approvate ad eccezione di quella N. 5, che riguar
dava lo storno della somma destinata al lazzaretto. Decisione spiegabile se si 
pensa alla preoccujoazione che allora destava il pericolo della peste. 

Premeva alla Comunità di Padova che fosse accolta la richiesta rivolta alla 
Signoria di Venezia di avere, a beneficio della fabbrica, una parte delle somme 
ohe si sarebbero riscosse nelle condanne criminali, fu perciò dato incarico al cav. 
Jacopo Zabarella ed a Giov. Domenico Spazzar ini, oratori della Comunità a Vene
zia, perchè si interessassero al conseguimento dello scopo (•'). 

Il 27 Novembre 1493 il Senato Veneto, accogliendo la domanda delhi fedelis
sima, città di Padova ( ') , accordava ducati 600 provenienti dalle condanne: ma 
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poiché tali proventi erano già destinati ai lavori del nuovo alveo del Brenta, 
così la concessione si intejideva fatta per dopo terminati tali lavori; di ciò fv 
data comunicazione alla Comunità di Padova con Ducale del 29 Novembre 1493 (•'') 

In i^revisione dell'opera che si doveva costruire la Comunità acquistò il 5 di
cembre 1493, per il prezzo di 90 ducati d'oro, da Francesco de Betini, fattore di 
Leonardo Vendramini, cinque colonne di marmo coi suoi capitelli e le sue basi, 
<l'he erano nella casa del Nobile Bolanl sita in contrada Savonarola ('')• 

Non si comprende l 'opportunità di acquistare tali colonne, di incerto impiego 
\r\ un edificio del quale non esisteva ancora il progetto e che forse l'architetto 
non avrebbe potuto utilizzare. Cosi forse avvenne perchè la loggia fu costruita 
con sei colonne e quattro pilastri i cui capitelli e le due basi, sono di fattui'a tal
mente rispondente al tempo in cui furono messi in opera da potersi escludere, 
senz'altro, l'impiego di capitelli e basi provenienti da vecchi edifici. 

Per dare esecuzione a quanto erasi deliberato Jl Consiglio decise di nominare 
uuattro cittadini degni ed idonei, perchè sovraintendessero alla fabbrica, riscuo
tessero i danari, provvedessero i materiali, preparassero ogni cosa, senza però 
poter decidere della forma e qualità dell'edificio senza il Magnifico Consiglio, ne 
potessero spendere più di dieci ducati senza il parere dei deputati ad utiìia. A tale 
officio, il 13 Gennaio 1494, furono eletti Naimerio dei Conti, Annibale da Bassano, 
Trancesco Dondi dall'Orologio e Marcantonio de Mussati C )̂. 

E)' probabile che questa determinazione sia stata consigliata dall'acquisto in
tempestivo delle cinque colonne di cui si fece innanzi cenno; vediamo infatti nella 
deliberazione del 20 maggio 1495, venir messo in evidenza come la maggior parte 
dei danari riscossi, erano stati spesi per la compera delle colonne (due. 90), men
tre che si era debitori di ducati 10 d'oro per il pagamento degli operai che avevano 
già iniziate le demolizioni: si doveva inoltre pagare lire 250 dei piccoli per l'ac
quisto di casette, che dovevano demolirsi perchè cadenti nell'area del nuovo edi
ficio. E perchè l'opera cominciata non subisse r i tardi per mancanza di danaro, 
pi decretò di aumentare l'estimo per città di un soldo per lira, per un anno. Tale 
gravezza fu però applicata con qualche esonero e colpiva solo quelli che avevano 
un estimo superiore a soldi 20 (^). 

E ra intanto giunto il momento di scegliere un progetto o modello, come allora 
si diceva, della nuoA â opera, ed a tale determinazione si venne nella seduta del 
Consiglio tenuta il 25 Febbraio 1496 (")• Erano stati presentati tre modelli rispet
tivamente da Annibale da Bassano, da maestro Lorenzo di Simone e da maestro 
Piero Antonio da Lenclinara. Dopo molte discussioni, sottoposti a votazione i sin
goli modelli, quello di Annibale da, Bassano riportò il maggior numero di voti 
favorevoli e fu così deliberato di eseguire la loggia e sala del Consiglio conforme 
ii modello prescelto. 

Chi fossero i due architetti concorrenti del Da Bassano, non sappiamo dire: 
a meglio identificarli serve un mandato di pagamento in data 18 Gennaio 1496, 
fin liìjer Buìletariim Comunis Pad'ioe, nel IV Mandati città, carta senza numero] 
che trascriviamo. Mandato et cetera vir egregiiis ser Falrianus de Faì>iaììis pro 
prefacta. mngiii fica ComìMvitate dadiarum. exatoi- d et et solrat il/.° Laurentio 
Simoiìis dìtcatos duos cìim dimidio auri -pro faciedo 'modelìum salle ConsUii et 
lodie magne, videlicet 1. XV, s. X.  

Item dare dehcat il// ' Fedro Antonio de Leiìdinaìrt flucatos duos cum dimidio 
pro faci end o modelìum, videlicet 1. XV, s. X 
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Altro mandato di pagamento, a favore delle stesse persone e per le stesse som
me, 'pi'o solufAO'ìie uiiius modelli pro H<(lla CoiiÀilii, trovasi sullo stesso bollettario 
sotto la data V Febbraio 1496. 

Annibale Maggi da Bassano che, come vedemmo, era tra i quattro eletti sopra 
lííanti alla fabbrica della loggia, aveva ricoperto varie importanti cariche citta
dine, ma non risulta che avesse dato prima alcuna prova delle sue alte qualità 
di architetto. Il più antico ricordo dell'operosità e delle inclinazioni tecniche di 
Annibale, è una carta del territorio padovano da lui disegnata nel 1449 e che, 
ir. foglio membranaceo, è ora conservata nella biblioteca Ambrosiana di Milano. 

ìs'ello stesso giorno che era stato scelto il modello della loggia, venivano ema
nate le istruzioni alle quali avrebbero dovuto attenersi con cura e diligenza i 
soprastanti alla fabbrica. Essi dovevano avvertire i deputati in carica prima di 
iniziare le fondazioni dell'opera, onde potere, secondo la consuetudine, mettere 
chiunque in condizione di esporre la sua opinione sulla forma e qualità delle 
future opere, nel caso si volesse aggiungere o togliei'e qualche cosa dal disegno, 
benché questo fosse stato quasi universalmente lodato. 

Erano inoltre autorizzati ad esigere dalTesattore delle dad.ie, i danari desti
nati alla fabbrica per pagare gli operai; potevano vendere o permutare mate
riali provenienti dalle demolizioni, purché riconosciuti non utilizzabili nelle fu
ture opere; quelli utilizzabili invece, dovevano essere diligentemente custoditi in 
luogo adatto, in attesa del loro impiego. Di tutto doveva essere tenuto esatto conto 
in regolari registri, in modo che in qualsiasi momento si fosse potuto prendere 
visione di quanto era stato riscosso o pagato. Si concludeva con l'affermare che 
tal i ordini erano dati non perchè si dubitasse della capacità e rettitudine dei pre
posti, ma perchè tutto dovesse procedere nel miglior modo, ad onore di essi e della 
Magnifica Comunità (^"). 

Malgrado le varie deliberazioni per trovar danari per la fabbrica, questa pro
cedeva lentamente; il dazio di un soldo per lira che era stato posto per un solo 
anno il 20 Maggio 1495, aveva dato lire 2806 e soldi 8, pari a ducati 452, lire 4, 
soldi 10. Questa somma sarebbe stata sufficiente per la spesa annuale, ma venendo 
a mancare tale cespite, non si poteva pensare ad imporre altre tasse data la po
vertà della ci t tà: si deliberò quindi il 20 Maggio 1496 di mantenere il dazio di 
un soldo per lira e di devolverne l'utile esclusivamente ai lavori della loggia fino 
al suo compimento (^^). 

Verso la fine del 1498 e i primi giorni del 1499, si verificarono mutamenti fra 
; quattro sojrrastanti alla fabbrica della loggia : Antonio Orsato era morto e 
Mainerio dei Conti si era dimesso per motivi di salute. Il Consiglio Maggiore, 
nella seduta del 7 Gennaio 1498 m. v., determinò che fossero sostituiti e che quello 
eletto in luogo del defunto Orsato, fosse casserins e tenesse i conti delle spese per 
un anno, affinchè con ogni -retti tildi ne e fedeltà si proceda. 

I Deputati ad' ìitilia, col consenso del Podestà Paolo Barbo, nominarono: i) 
Dott. GioA^ Buzzacarini con la funzione di cassiere per un anno, e il cav. Fran
cesco De Dotti. Fu puré stabilito in tale occasione che, trascorso l'anno, la carica 
di cassiere fosse conferita, dal Podestà e deputati ad utilia, ad uno degli altri 
tre sojjrastanti, e che così si procedesse di anno in anno (^^). 

Anche il Buzzacarini durò poco in carica, perchè dimissionario in unione a 
Marco Antonio Mussato; essi, il 31 Gennaio 1499, furono sostituiti con Jacobo de 
Leoni e Jacobo Dondi dall'Orologio (^•'). 
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P a d o v a - A n g o l o d e l l a L o g g i a d e l 

C o n s i g l i o v e r s o v i a M o n t e d i P i e t à 

Cambiamenti nei soprastanti alla fabbrica avvenivano con una certa frequen
za , ciò fa dubitare che tra loro non dovesse regnare un perfetto accordo ; l'unico 
che continuava a conservare la carica dal giorno della nomina era Annibale da 
Bassano il quale, ]3er essere autore del progetto della loggia, per le sue alte qua
lità tecniche e per la sua riconosciuta dottrina, doveva godere di un prestigio 
ed un 'autori tà superiore a quella dei suoi colleghi. 

Sullo scorcio del 1499 i lavori non avevano progredito perchè i danar i ad essi 
cestinati avevano avuto altro impiego per -ÌLIS adversità et sv^-se straordinarie >> 
sostenute dalla città. Nell 'autunno di quell'anno si erano avute pioggie torren
ziali, è quindi probabile che con la parola <( adversiià » si sia alluso ai danni pro
dotti dalle alluvioni. Ma perchè in avvenire non si dovesse più destinare ad altri 
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&copi i proventi destinati alla loggia, si stabilì che i deputati ad Htiiia non potes
sero ordinare di spenderli diversamente, sotto ÌDena di pagare del proprio {^'^). 

Nel gennaio 1499 m. v. l'edificio non doveva ancora aver raggiunto l'altezza 
del piano del solaio, perchè proprio in quei giorni, venne risolta una divergenza 
sorta sul genere di sostegno da dare al pavimento della sala, volendosi da alcuni 
il sostegno a volta di mattoni anziché in legname, come era stato progettato dal 
Bassano. Dal Consiglio fu deliberato che « sia da libertà ai M.ci S. rectore j sp. 
aj'i et aj If deputadj sopra, la dita fahrica de veder e 'intender e considerar qual sia 
el meio over fa?' dita lozct in volto over de legname e t(tnto quanto per loro sera 
deliherado se dehia exequir » (^^). 

Esaminata bene la cosa, dopo posto il partito ad hussolos et ì)cdlotas, fu deli
berato di eseguire il solaio in legname, come era stato progettato dal Bassano e 
approvato in Maggiore Consiglio (̂ f*). 

Come appare, i lavori della loggia procedevano lenti per due ragioni : la 
penuria di danaro e la complicata organizzazione del lavoro. Erano troppi a co
mandare : i Rettori, i deputati ad utilia, i quattro yoprastanti alla fabbrica; non 
doveva esser facile per il da Bassano metter d'accordo tanta gente, specialmente 
In quei tempi in cui si faceva gran caso della precedenza cui dava diritto l 'appar
tenere a famiglia più o meno ragguardevole. 

Fu forse per suggerimento di Annibale da Bassano che, nel Marzo del 1501, si 
affidò ad un capo mastro impresario la esecuzione dei lavori della loggia. La pro
cedura tenuta per la scelta, fu simile a quella che si tiene ai nostri giorni per 
l 'appalto di lavori di opere pubbliche. 

Si chiamarono avanti ai deputati ad utilia ed ai soprastanti alla fabbrica 
(' quam'plures murarios qui se ohtulei-unt lahorare in ipsa fahrica secìrmdum mo-
d/um, et tenorem capi Palo rimi ». Il maggior numero di suffragi fu riportato da 
magister Blasius Bigoius del fu Bonaventura, da Ferrara, abitante in contrada 
S. Sofia in Padova. Egli accettò di assumere i lavori della loggia ai patt i e con
dizioni stabilite nel capitolato, mediante il compenso di elucati centoquarantanove ; 
si obbligava inoltre di prestare idonea, fideiussione (^^). Il 5 Aprile successivo, 
^assuntore di lavori stipulò regolare atto avanti ai deputati ad utilia, e ricevette 
in acconto del prezzo pattuito ducati sedici (^^). 

E' opportuno precisare le funzioni di questo maestro Biagio Bigoius ferrarese, 
perchè da vari scrittori fu altre volte confuso con un Biagio Rossetti ferrarese, 
morto nel 1516 e gabellato per coadiutore del da Bassano. Come appare dai docu
menti innanzi richiamati, al Bigoius furono aflìclati, nella sua qualità di capo 
mastro, la esecuzione dei lavori murari ; egli si limitò solo a proporre qualche 
variante nella distribuzione interna dei locali suggeritagli dalla sua esperienza 
di buon costruttore, come vedremo in un documento del 1523. 

Era sorta una nuova divergenza fra i soprastanti alla fabbrica nei riguardi 
della facciata verso la piazza, perchè alcijni volevano fossero costruiti i poggioli 
come erano stati progettati da Annibale da Bassano, altri sostenevano che la loro 
costruzione sarebbe stata di nocumento alla bellezza della facciata. Il Consiglio 
volle precedere con cautela perchè non fosse frustrata la volontà della cittadinanza 
di avere un'edificio veramente bello; si stabilì quindi che i soprastanti, sentito il 
parere di periti in arte e di proti, presentassero le loro conclusioni entro il ter
mine di quindici giorni, trascorso il quale senza nulla decidere, si sarebbe conti
nuata la costruzione secondo il modello approvato dal Consiglio. 
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Il 17 Gennaio 1504 m. v. furono convocati i Hettori, i deputati ad atiUn, i 
so'prastoMti alla fabbrica ed altre persone invitate o venute spontaneamente a 
stntire le conclusioni : dopo molte discussioni, riferiti i pareri dei tre proti chia
mati da Venezia, e di altri periti , fu concluso di fare la facciata senza poggioli, 
costruendo tre finestre; quella centrale con due colonne e con una sola le late
rali (^•'). 

Arduo sarebbe ora, senza i disegni del primitivo progetto, poter dire se me
glio sarebbe stato eseguirlo integralmente come lo aveva ideato il da Bassano ; 
forse i poggioli avrebbero dato l'impressione di una maggior leggei-ezza all'ordine 
superiore della loggia, togliendo così quella tenue pecca rilevata da qualche cri
tico rigoroso. 

Pochi mesi dopo questa adunanza, che dovette non poco amareggiare il da Bas
sano, questi moriva: nel mese di giugno senza poter vedere compiuta la sua opera. 

Intanto i lavori procedevano con lentezza a motivo della consueta mancanza 
di danaro] poca efficacia avevano gli atti del Consiglio tendenti a scovar debitori 
di somme dovute alla fabbrica (2'') o a stabilire che i danari stessi anziché passare 
per le mani degli esattori delle daclie, fossero riscossi dai deputati alla fabbrica C-̂ '), 

Si giunse così all 'anno 1509. Anno funesto per la Repubblica di Venezia, che 
si trovò a sostenexe, da sola, una lunga ed aspra guerra contro mezza Europa 
coalizzata ai suoi danni. Padova cadde in potere degli Imperiali il 5 Giugno 1509, 
ma dopo quaranta giorni fu riconquistata, divenendo il centro delle operazioni 
guerresche che si trascinarono per molti anni. Per effetto della pace di Noyon 
(13 Agosto 1516) che portò poi alla conclusione del t ra t ta to di Bruxelles (3 Di
cembre 1516) e i veneziani riebbero quasi tut to il loro stato di terraferma ; però 
non ebbero ancora la tanto desiderata pace perchè, con questo trat tato, essi con
cludevano con Massimiliano una tregua di 18 mesi. Ormai però la Repubblica 
era salva e i cittadini potevano, con tranquill i tà, riprendere le loro opere di pace, 

Dopo il lungo periodo di sospensione dei lavori, la Comunità si accinse a ri
prenderli nel 1516, ed in tale anno abbiamo notizia di pagamenti fatti a ìnatHro 
Biasio Ferrarese per fornitui^e di legnami, e ad altri artieri per lavori e forniture 
diverse (^^). 

Il 25 ottobre ISIY, Antonio da Bassano deputato ad iitiìia, figlio del defunto 
Annibale, ed anche lui valente architetto, in accordo con i oolleghi Giulio da To
lentino e Andrea Gapoclivacca, propose fosse deliberato che Antonio Leoni, /ua^^ 
saro del Comune, potesse prelevare ducati cento d'oro, per poter rimediare ai 
danni manifestatisi durante il lungo periodo di sospensione dei lavori, e poter 
condurre a compimento un'opera che sarebbe stata quanto di più bello nel genere 
esisteva in I ta l ia (2-'*). La proposta fu però respinta perchè contraria ad una 
precedente deliberazione. Non si era però sempre così rigorosi nell'osservare le 
disposizioni del Consiglio, perchè malgrado le disposizioni in contrario si conti 
nuava, come per il passato, a destinare ad altri scopi i danari della fabbrica. Fu 
per questo che il Podestà Leonardo E'mo, il 29 Giugno 1523, fece conoscere esserci 
sua intenzione che la fabbrica della loggia, già da piìi anni cominciata, sia con
dotta a termine e i danari a tali lavori dastinati non siano diversamente spesi C-̂ '). 

Il 6 Agosto 1523, il Consiglio fu invitato a pronunciarsi su delle varianti che 
si volevano apportare al progetto del da Bassano. Tali varianti erano state pro
poste da maestro Biagio, e perchè si possa valutare giustamente l'opei'a svolta 
dallo stesso, nei lavori della loggia, riportiamo integralmente il documento ; 
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M D X X I I I , (lie jouis se.rto augusti, jii salta residentie clarissiiiij domini 
potestatis 

Convocato 

Fei' diverse raxon et caxou et maxime per più parità et ornamento et a più 
comodo uso ha j/arsoa li spectahili deputati ad utilia et ali soprastanti de Im 
fahricha de la loza cWel non si meti la schedici al modo del desegnio facto, jntran
do per la cuhct (^•''), 'ina che la. sia posta totaliter driedo el muro de la loza facendo 
do 'porte jm, parità solo dieta loza ccrmenrMndo el pe' verso la hotega d,el 'maistrello 
et intra'ndo de so'pra verso let st/rada jn canton de hi sedia, faceyrido etiani in dieta 
sedia un cdtra 'porta ju l'altro canton de dieta salla corespondente pßv la^ rj(uali 
se hcdiia j'ntirrr ìie la. camará dove se redurano Ij ellectionarij et d,e rpieAla cd.i 
cundu,cti, justa el desegno novamente facto per -maestì'o Biasio ferarese.. 'remo
vendo etiani j duj camini 2?e/" no'n pod,er com.odc star per respecta de le porte et 
facendeme un sollo ed. mezo. Fero V andará parte che a chi piace eh' el soia facto 
quanto è dicto de sopra et secundo el dicto modello, cimi libertà, ali spectahili de-
pìitadj et so'prasta-nti de dieta- loza. jntravegnendo etiam li magnifici segnor rectori, 
per non. 'molesta/' el coiisegio piti volte pe,r picola cosa, dei potei' più. comodamente 
ei: cum più o/"naniento che li pxirerà exequir et faòricar, secondo el dicto desegno, 
el resto de la fabrica jieii.inente a. perfection de d/icta, loza et de le fahriche de 
dì'iedo - meta la. sita balata- nel ìrasolo rosso, a. cM veramente non piace m,eta, sul 
verde. 

P r o p a r t e balote LX ) 
r\ i. • T7- } et est cap ta C '̂') 
Con t ra r i e » V ^ i v / 

R iprenderemo in esame questo documento quando si p a r l e r à dei lavori di fini
mento e di decorazione dell'edificio. 

Nel p r imo semestre del 1528 si tolsero lire 200 al mese dei d a n a r i des t ina t i 
a l la fabbrica « per sovvenzione e sostentamento (dio immenso moviero di 'poveri » 
ciò fu del iberato nonostante alcuna, parte in. contrario (^''). 

Nell 'Agosto del 1528, p u r essendo i lavori a lquan to avanza t i , l'edificio non 
era ancora coperto ; si arguisce da l la deliberazione 10 agosto det to anno, con la 
quale si s tabi l iva che i p rovent i per la loggia fossero per mesi sei app l i ca t i al laz
zaret to , essendo ciò di molta impor t anza per la salute della c i t t à e per preservare 
il popolo dal contagio della pes te ; « intetnto si faccia- iim.a coperta postizza- cui essa 
loza-, la qucd- costeirì da. ducati 20 a, 25 » (^^). 

F ina lmen te il 4 dicembre 1532, qu indic i t r a depu ta t i ad utilia e del Consiglio 
dei XVI, conclusero che cessasse il g ravame agli estimi perchè il sojirastante a l la 
fabbr ica del la loggia. Marco ÛTsato, aveva d ich ia ra to che si avevano disponibil i 
d a n a r i sufficienti per compiere il lavoro (^^). 

Pochi mesi dopo, e non più t a r d i de l l ' apr i le 1533, la bella loggia doveva essere 
compiu ta in ogni sua pa r t e , perchè, in da ta 11 di ta le mese, furono ceduti al 
Baerò Monte di P ie tà , pochi legnami avanzat i dai lavor i (•''"). 

Decisa da l la Comuni tà di Padova la costruzione della sala del consiglio, fu 
.sua costante cura di creare un ' ope ra bella, che fosse di o rnamento e decoro a l la 
c i t t à ; abbiamo veduto con q u a n t a cautela si procedesse a l la scelta del migl iore 
proge t to f ra i t r e presenta t i , e quale cura si pose nel sorvegl iarne 1' esecuzione. 
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P a d o v a L o g g i a d e l M a g g i o r C o n s i g l i o - C a p i t e l l o 

Quando passato il turbine della guerra si ripresero i lavori della loggia, l'ese
cuzione del progetto del da Bassano fu continuata da maestro Biagio ferrarese; 
viene però un momento in cui l'opera del capomastro non è sufficiente, ed occorre 
quella dell'architetto per stabilire le giuste proporzioni delle modanature, dare 
ai lapicidi i disegni dei particolari delle cornici, fasce etc. 

Questo compito direttivo fu affidato al migliore architetto che in quel tempo 
si trovava a Padova, a Giovanni Maria Falconetto. Se ne ha notizia dalla nota 
dei (lanari s'pem. in fabrica, de la loza (^i), ove in data 16 marzo 1530, trovasi notato : 
Fer M.° Zuan Maria Faleoneto architeto per sua, mercede lire 7; e il 9 maggio 
stesso anno; Zuan 'Maria Faleoneto have Uh. fì, saMir^quindexe; altre lire 6 gli 
furono pagate il 18 giugno. 

. Gli originali piedestalli cilindrici delle due solonne centrali della facciata 
fulla piazza, i cinque capitelli delle colonne e quelli dei pilastri d'angolo, sono 
decorati con tale fine maestria da rilevare subito la mano di un eminente artista. 
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e difatti i documenti d'archivio rivelano che autore delle bellissime opere fu Gio
vanni Minello dei Bardi. 

Nella nota di cassa di Marsilio Papafava e Giovanni Rosso (v. nota 22) sono 
registrati a pag. 7 e 8 due pagamenti in data 16 gennaio e 2 aprile 1524 di zecchini 
30 e lire 15 il primo, zecchini 30 e lire 34 il secondo; a pag. 19 è registrato un'altro 
pagamento di zecchini 30 e lire 10, in data 16 aprile stesso anno. Giovanni Minello 
doveva essere aiutato nei suoi lavori dal figlio Antonio, pur esso valente scultore, 
perchè a carte 19 della nota di cassa è scrit to: a di 30 dito [Aprile 1524] de haver 
contadi a. M.^ Z'uaii, iMiveìo fo a. suo fic. e. SO lire 16. 

Dalla entità dei pagamenti, si dedace che molti dovettero essere i lavori per 
la loggia affidati al Minello; risulta difatti che egli eseguì pure gli stemmi della 
Comunità di Padova ed un leone di Sa/i Marco, come si rileva a pag. 30 e 52 della 
solita nota di cassa, ove è scritto: j\faei,fro Znaii de 'Minelo contro sci'itto de haver 
a di 17 Ágoato lã2G per merchato facto coni IiU pec il Ms. .Ioana Bosso, de le arme 
de la (•omunità et del Sa.nwiarcho che L'ano soto la loza, formti del titto, iliwati 
(/uar((//tazi>i(/ue a pai' pei' ìjoletino qui incluso, vai l. 279. 

I due stemmi di Padova ancora sono al loro posto sotto la loggia; il leone, 
che doveva trovarsi su di una mensola fra i due stemmi, fu distrutto insieme a 
molti al tr i nel 1797, dalle soldatesche francesi. 

Dal laboratorio dello scultore stemmi e leoni furoiio trasportati a pie d'opera 
il 31 Agosto 1526, e fu pagato pei' fachini carejono el S. Marco, et 1-e aline de la, 
Comnniteì, dal Minelo a la, loza su li cari et che le descargono.^ l. .5 soldi 10. 

Altri pagamenti risultano fatti a Giovanni Minello il 23 Dicembre 1527 ih 
lire 9, e il 2 febbraio 1528 in lire 6. 

Oltre il leone di San M'arco scolpito da Minello, un'al tro ne fu collocato nella 
loggia, come risulta dalla noterella di spese del conto cassa già citato; a pag. 7 
tergo si legge: 1527, 6 Maggio, per M.° Vincenzo txijapreda^ habita dentro S. Ma
ria de Vanzo per factura del Sarivinarco de la loza, oltre li denari die gè dano li 
Sig. Rectori, l. 31. Per il collocamento in opera di questo leone si fecero due paga
menti, il 27 e 29 ottobre 1527, rispettivamente di 1. 7 e 1. 9 a certo Brazolaro inuraro. 

Di u ^ a l t r o lapicida si ha qui pui'e notizia, certo Sebastiano, abitante pur 
esso in STmar ia di Vanzo, (pag. 8 tergo e 9 tergo) il quale lavorava col proprio 
figlio Martino. Ad essi dovevano essere affidati lavori di secondaria importanza e 
Jf. fornitura di pietre, come si desume dai pagamenti fatti per fornitura di miara 
s,essanta de piere i/striane a l. 3 el miaro. 

Nello stesso registro di cassa, a pag. 20, è notato in data 25 maggio 1527, contò 
'1 maestro Martin taiapiera per sepelir maestro Bnstian suo padi'e ogi defuihto 
lire 10. 

Dopo la morte del padre. Martino lavorava in unione a certo M.'' Antonio 
/ a g o ; non si ritiene superfluo accennare all'opera di questi tagliapietra, perchè 
tra i lavori di poco conto ad essi affidati, ve ne furono alcuni pur oggi visibili. 
Troviamo difatti in data 8 Febbraio 1529: Martin taiapiera hare a d/i dito Uh re 
quatro soldi diexe per l'esto eli zornate cinque da maestro a sue spese e a, soldi 24 
l'uva, et doe da lavorante a. soldi lo l'una fo per cinnetere ovaio [ovolo] architrave, 
frixo et far la testa de la gorna sopra la colona sire pilastro dela testa, verso la) 
cantara di pegni l. h soldi 10. 

Alcuni lavori di scalpello furono commessi a lapicidi veneziani come risulta 
dalla nota di spese di Mai'co Oi'sato : l,ï3,^>, di llj. aprille. Per Mai'tin dal Vedello 
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a casa, et snodi vìnti covtati a lui jier parte del. mercado fatto con esso de far le 
cfd.loneUe tra le coione (jrande xoto la loza, del r/ual mercado a-pur per scrito de mia 
'aia.'iì sottoscrito per esso Alartiu et altri qual è apresso d,e mi, vcd- lire 135; 

Iõ.">õ, di 13 setemhre, per Martin dea Vedello a casa, per resto de suoi lavori 
lire 151, soldi 18. E 'nota che li ho contato -per colonello uno rotto, ducati dui; 

Itevi, per cordon solo le colonelle c/ual manchava, dal capo verso ht cerniera de 
pec/irl et era foi-a de mercado, duc. tre e mezo; 

Stessa nota a pag . 48 : Antonio dal Vedello, tagiapreda in Venetij. die haver 
rìii'C 100 e vinti a lire (!, soldi 4 2Jer ducato, per fatura de le colonelle.^ apozi etc, per 
mMer tra le coione grande de la loza, l. Ikh; 

e die haver per el cordon posto soto el hascrmento delle collonelle del capo verso 
la camará de li pegni l. 16 soldi 10. 

Questi due l ap ic id i che p o r t a n o lo stesso soprannome e ricevono pagamen t i 
per lo stesso lavoro (la b a l a u s t r a t a sotto la loggia) appa r t engono indubb iamente 
al la stessa famigl ia , e M a r t i n o deve essere quello stesso che eseguì insieme ad a l t r i , 
belle ornamentaz ioni nel palazzo Zorzi a Venezia i^"^). 

Aggiungeremo che gli scal ini di p i e t r a d ' I s t r i a , della g r a d i n a t a avan t i l a 
loggia, furono forn i t i da certo Pietro ta ja piera in Venetia, nella m i su ra di piedi 
659, a soldi 25 il piede, per marcha fato pe'r el 01.mo m,esser Jacoho Cornelio, me-
riiissivio cci'pitcìnio. 

Per la esecuzione delle decorazioni p i t tor iche della sala, alle qua l i si dava 
non poca impor tanza , furono ch iamat i due ins igni p i t t o r i : il padovano Giro lamo 
dal San to e Giovann i Paolo , p i t t o re Veneziano, identificato da Vi t to r io Lazzar inì 
in un « Zuan Feudo depe.utor, quondam Michiel de Paxi de Venetia- » (•'••'). 

Questo p i t to re doveva godere o t t ima fama anche presso i suoi colleghi, perchè 
nel 153*7 fu accet ta to da Domenico Campagno la e Lodovico Fiumicel l i , come per i to 
per dare un giudizio sul quadro , che ciascuno dei due presentava , per essere desti
na to a decorare la sala del Consiglio. I l giudizio fu favorevole al C a m p a g n o l a ed 
il suo quad ro fu accettato. 

E ' da notare che al le funzioni di giudice t r a i due mentovat i a r t i s t i , i Re t to r i 
di P a d o v a avevano fa t to i nomi di Tiziano e del Pordenone, accet ta t i da l le p a r t i ; 
non si conosce il motivo per cui il g iorno della jaerizia si t rovò invece questo Zuan 
Pao lo : si è creduto oppo r tuno r a m m e n t a r e questo episodio che serve a met te re in 
evidenza la considerazione di cui godeva questo p i t tore . 

Con t r a r i amen te a quan to si era r i t enu to fino ad ora, le p i t t u r e del sofiìtto del la 
sa la del Consiglio non furono eseguite dal solo Giovanni Paolo , ma anche da 
Girolamo dal San to , come r i su l ta dai l ibr i cassa di Marsi l io P a p a f a v a e Giov. 
Kosso e da l la ?iota, di sp)ese di Marco Qirsato. 

Nel la i3rima t rov iamo a n n o t a t i i seguenti pagamen t i : 
Pag . 28. 1525, a di 31 mazo de hover per m" hieronimo depeutor, per el sufitado 

e. S3, Uh. G; 
pag. 47. de haver -per mP hier'' depentor, per depenzer el camin Uh. 5; 
pag. 33. il/" hier" depentor ahita-xil Santo,_j^ontrascripto, de haver per haver 

àepento quatro quadri soto ed sofitado de la loza per farne mostre, adi 2^ zugno 
1525, a l. 3, soldi 10 Vuno, l. U; 

pag. 32 V. adi 31 mazo [maggio] 1525, de dar m° hier" depentor sta. al Santo, 
contadi per uri a conto del sofità de la loza,, e. 28, l.C>; (•") 

pag. 32 V. adi 3 Dicemhre 1520, de dar contadi ut sopra, e. 58, l. 8; 
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pag. 58. adi -3 Dicenúrre 1530, per ni" hier" (lepentor che fexe le montre de Ji 
quadri del sofità, per depenzerli, e. S3, 1.8; 

N o t a di Marco Orsato : 
1531, di 18 luio. Feì' Hieronimo depentov al Santo et libre sette e soldi sei ceni-

tadi a lui pei' far certe mostre de quadri sopra, la loza. 
T u t t i questi pagament i , t r aducendo i zecchini in l ire dei piccoli, ammontano 

complessivamente a l ire 1209 e soldi 10. 
I pagamen t i fa t t i al p i t to re Giovanni Paolo da Venezia, sono reg i s t ra t i nella 

nota di spese di Marco Orsato e sono i seguenti ; 
Pag . 31. Paulo da Vemetia, depentor, die haver Uh. cinqueceuto e quaranta 

sette pei' depe>izer la loza, per mei-cà fato per el ?iiag.° d. Ziia-ii ALoro, nieritissimo 
capitania 'nostro e die haver pei' far li pei'fili in li quadri et cornise d,e esso sofitado 
verdi, oltre el riiei'cato d,ido, ducati diexe li guai gè furio agonti {^aggiunti'] olita 
el dito rriercado, vai in suina. Uh. (>()',), soldi n : i singoli pagamen t i di questa som
ma p a t t u i t a , si t rovano a pag. 26, 27, 30 v, 33 v, 35, 37, 41 [18 luglio 1531 -
6 ap r i l e 1533] ; 

Pag . 34. [28 gennaio 1532 - 6 apr i le 1533]. M° Paulo die ha/ver per depenzer el 
sofitado Uh. 60'.). E die haver per haver melgiorato il lavoro oltre il mercudo fato 
con lui, Uh. 21, soldi G; 

18 luglio 1531. P e r M° Paulo depentor et liJyre 120, le qual de mi denari gè 
conta Zuan Paolo contestahel a conto de sue ojìere, con el qual el CMariss. Capi-
tardo et io femo mercado che dovesse depenzer el sofitado secondo el modelo ne ha 
fato et far li frixi, dandoli l. 8 del quadro, l. 120; 

3 agosto 1531. Pe/r Paulo de Venetia depentor, et lihre cinquanta quattro con
tadi a lui a, ì)oii- conto del sofitado e fono scudi octo. Uh. oJi.. 

II to ta le dei pagament i fa t t i al p i t t o re Paolo da Venezia ammonta a l i re 1245, 
soldi 11, non essendovi compresi i pagament i fa t t igl i in d a t a 18 luglio e 3 agosto 
1531, i qua l i r appresen tano acconti sulle somme pa t tu i te . 

Le regis t razioni di cassa non sembrano molto chiare e si dub i t a ohe possa esser
vi s ta to qualche errore ; tale dubbio è giustificato dal fat to che, come poi vedremo, 
furono r i scont ra te delle differenze da i verificatori dei conti . 

A noi poco interessa l 'esattezza contabile delle regis t razioni , interessa sol tanto 
s tabi l i re , almeno appross imat ivamente , quan to fu corrisposto ai due p i t t o r i per 
poters i fare un concetto sulla q u a n t i t à di lavoro eseguito da ciascun sul soffitto 
della sala. 

Girolamo dal San to avrebbe riscosso lire 1209 e soldi 10 ; Z u a n Paolo da Ve
nezia, l i re 1245 e soldi 11. La differenza è lieve, però ad accrescerla concorre il fa t to 
che Girolamo dal Santo , oltre che il soffitto, dipinge anche quel cammino che, se
condo le v a r i a n t i po r t a t e da Biagio ferrarese, fu costruito sul la pa re t e di mezzo
giorno della sala, in luogo dei due lorogettati da Annibale da Bassano. P e r questo 
lavoro, come vedemmo, il p i t to re ebbe sol tanto l ire 5, qu ind i la differenza permane 
non r i levante , e si può r i tenere che il soffitto della sala sia s ta to d ip in to in p a r t i 
pressoché ugua l i dai due a r t i s t i . 

Questo soffitto è diviso in 65 r i q u a d r i , con o rna t i e figure a chiaro scuro, su 
fondo verde cupo, disegnat i e d i p i n t i maestrevolmente da i due ins igni a r t i s t i . 
Nel centro di ogni quadro è fissata u n a rosa di legno d o r a t a ; a i m a r g i n i dei qua
dr i , sulle cornici , sono a l t re rose p iù piccole pure esse dorate , in N. di 84. 

Le rose g r a n d i e le piccole furono fat te eseguire a Venezia ad un certo FroM-
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Cesco tomidor ; la doratura delle medesime fu pure eseguita a Venezia da Fran
cesco Bragadin, habita a Venetia a S. i\/.aTÌna. Un pagamento in acconto a costui 
fatto, inerita di essere qui riportato perchè serve a far conoscere, in lire dei piccoli, 
il valor e che aveva lo zecchino in quel tempo che risulta di lire 7 e soldi 12 : 

JJi dito. [18 agosto 1531] Per FinncP Birtr/adiu depentor in Venetia, a conto 
de dorai' le maze dite, cechini cinque, l. 38. 

Le opere in legname del soffitto furono eseguite da certo Marco mara.ngon al 
quale, il 18 luglio 1525, fu corrisposto per fattura de tuto el sofitado, quadri et 
cornisoni et ogni opera facta fino a di dito per saldo et-tnercato fato cum el sp. d. 
Joane Bosso, lìti 70, vai l. IS/,, più l. 200 = l. 63/,.. 

Lo stesso Marco, in unione al figliolo Agnolo, eseguì i banchi della loggia, 
la tribuna dei Eettori, le porte, cancellate etc., riscuotendo il 9 settembre 1256 
per questi lavori 1. 644 e soldi 16. Lo stesso Agnolo, insieme a Francesco Sansoni 

44 



Xiiuraro, ricevettero lire 111, soldi 12, il 31 marzo 1526, per fatura del caviin della 
loza^ napa, cana, mantello, snialtado dentro e de fora. 

Si potrebbe continuare a riportare i nomi di altri che prestarono la loro 
opera, o fornirono materiali per la costruzione della loggia; ma l'esposizione 
riescirebbe monotona, trattandosi di artigiani che eseguirono in sottordine lavori 
comuni. Accenneremo solo ad un pagamento fatto il 2 maggio 1533, ad un tale 
Antonio Bergamasco, a casa, et libre cinque eontade a lui per lavorar borchie de 
scarpello. 

Un eccellente, ma poco noto artista, merita di essere ricordato benché la sua 
opera entri indirettamente nei lavori della loggia: è un maestro Desiderio scid-
tor e zetador al quale fu commesso il vaso di bronzo ove si deponevano le ballotte, 
nelle votazioni. Questo bellissimo bronzo è ora conservato nel Civico Museo e fu 
già ritenuto opera di Andrea Briosco detto il Riccio ( '̂'')- A pag. 33 della nota 
di spese di Marco Orsato troviamo : [7 marz 1532 - 8 febbraio 1533] Desiderio 
scultor et zatador die haver per sua nierced,e de far el vaso d,e bronzo sire cap
pello, per el Gonselgio l. 172, soldi 12. I singoli pagamenti in acconto si trovano 
a carte 32 v, 35, 41. 

Durante il lungo periodo di tempo nel quale si svolsero i lavori di costru
zione della loggia, la Comunità vigilò sempre perchè il pubblico danaro fosse 
rettamente impiegato, e non soltanto pose delle restrizioni alla facoltà di speu 
dere, ma fece pure eseguire verifiche e controlli alla gestione dei soprastanti alla 
fabbrica. 

Il 14 ottobre 1502 il Consiglio, nel rilevare che delle grandi spese fatte nella 
fabbrica non erano mai stati resi i conti dai vari soprastanti, deliberava di eleg
gere due cit tadini per rivedere e calcolare le ragioni e che nel termine di sei mesi 
'liferissero al Consiglio meriti e demeriti che l'isultassero ('"'•). 

Similmente, il 28 aprile 1520, i XVI elessero calcolatori a vedere e produrre, 
in saldo i conti di Marsilio Papafava e Giov. De Rossi (' ' '). Né fu questo il solo 
controllo esercitato alla gestione di questi due perchè, il 31 marzo 1529, il Con
siglio deliberava che; « Essendo cosa conveniente e rasonevole che qiiakinqtie. 
2}ersona abbia- avuta amniinistì-azione alcuna ne debba reivder ragione sì per 
satisfazione del demandadore come del demandato, havendo questi anni passati 
animministìnto i danari della loggia essendo stati a ciò dej)u,tati miser Marsilio 
Papafava e il q.ni miser Zìian- Rosso, sieno eletti a scrutiivio dive cittadini che' 
•debbano vedere i conti di tutto l'entrata e spesa fatta per i predetti da essa loza 
e in saldo ridurre, con salario di lire Jf. ciascuno. Eletti Alessandro F cicco e Tram 
polino de Trapolini » (^^). 

La revisione dei conti della gestione ãel sojjrastante Marco Orsato, lunga e 
rigorosa, fu eseguita in piìi riprese. Primi a rivedere i conti furono i cittadini 
Oiov. Antoirio Trambachino e Paolo Valdezocco (''") e a pag. 22 v della nota di 
sjoese di Marco Orsato trovasi, in data 11 luglio 1531, la seguente nota : « Zuan 
Antonio Trambachino et Paulo Valdezocho da questa Gomninità elletti a. far li 
•conti del ex.te miser Marco Orsato delli dinari reeevuti et spesi per conto della, 
Loggia, et così essendo sta per noi visto il recevuto et così il sborsato et il tutto 
iustificato comenzando adi XI api-ile 1528 fino adi X marzo InPiO, come appar in 
questo libro » 
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ISÍon sembra che il Consiglio fosse pienamente convinto delle conclusioni dei 
revisori perche l'8 gennaio 1535, dette facoltà di eleggere due idonei cittadini per 
rivedere i conti dei deputati alle fabbriche della loggia,, del monte di pietà e del 
lazzaretto ('"')• 

Finalmente in data 24 Giugno 1550, il Consiglio stabiliva che in seguito a 
deliberazione dell' Ex.mo Cons.'' dei Pregadi, fossero riveduti i canti della log
gia, con l'intervento di rasonati da essere eletti dai Rettori di Padova. Dovevano 
pure eleggersi due idonei cittadini con ^incarico di eliminare le difficoltà che 
potevano sorgere e difend,ere le ragioni pubbliche qtmndo l'accadrà. A tale com
pito furono chiamati : Gerolamo Camposampiero dottore e Giovanni Zabarella 
cavaliere ('* )̂-

Questa ultima revisione ebbe esito positivo, perchè Marco Orsato (nel frat
tempo defunto) fu riconosciuto debitore di 1. 1302 e soldi 2. Antonio Orsato, suo 
figlio, depositò in due volte, super Monte Pietatis dette lire 1302, soldi 2, e perciò 
i de]3utati ad, utilia fanno qnietanza, ad Antonio Ornato e fratelli, ìiherationem 
et cd'isoltitionein d,elVAìnministrazione fatta dal loro padre in, fa,hricri lodie ('^). 

Con questa inchiesta amministrativa (per usare una frase dei tempi nostri) 
si chiude la serie dei documenti riferentesi alla costruzione della loggia. Negli 
atti dell'Archivio Civico (Fabbriche pubbliche — Palazzo del Consiglio) si hanno 
parecchie notizie di lavori eseguiti, ma si t r a t t a di lavori di nessun interesse arti
stico r iguardanti la manutenzione dell'edificio, che appare sia stata abbastanza 
curata fino alla fine del secolo XVIII . 

Non si può tralasciare di accennare agii affreschi eseguiti nella sala nella 
seconda metà del secolo XVII, sulle pareti longitudinali, dal pittore Pier Anto
nio Torri. 

Sappiamo che in mezzo alla parete sud era stato costruito un camino, deco
rato da Girolamo del Santo e, probabilmente, adornato di marmi scolpiti da 
Minello dei Bardi ; bello sarebbe stato che il camino fosse integralmente rimasto 
al suo posto con i suoi artistici alari di ferro battuto ('''•*), ma fu demolito e sulla 
parete il Torri eseguì i suoi affreschi di grandi dimensioni, ora molto rovinati 
ma meglio conservati di quelli della parete di fronte esposta a nord. 

Il conte Carlo de Dottori, che era stato eletto dai XVT soprastante ai lavori 
di p i t tura del Torri, così riferiva il 30 luglio 1668 : 

III.mi Sig.ri N.ss Golon.nii 
Avuto maturo discorso sopra le pitture fatte nella sala, del Consiglio dal 

sig. Pier Antonio Torri, et al tempo da. lui speso nella, d.^ fattura a. proprie spese, 
et alla suffi,cienza, della, persona, io infrascritto col pai-ei'e dell'ili.nio sig. Andi'ea, 
AI cintava, e del sig. Già Batta, Gnlignani, dico che al d" sig. Torri si puonno dare 
'di sua mercede d.ti 520 de quali avendone avuto ^00, dico che li 120 -ti. m.ett,a,ìio 
sopori, uìva sottocoppa. d'Arg° d'once 20, e se gli mandino per decoro della patria 
e sua consolazione. ~ -

jo Jlnr/rea. Aiantova affermo come sopra, { ^). 
Io Co. Carlo di Dottori eletto dall'Ili ino consesso dei XVT 

Questi affreschi, benché abbiano un modesto valore artistico, meritano di 
essere conservati. Sarebbe poi desiderabile che maggiori cure fossero dedicate 
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alla conservazione di tutto l'edificio, essendo esso forse il più ragguardevole fra 
quanti del suo genere furono costruiti, « poiché alla eleganza delle linee princi
pali, qui si uniseoino e la purezza dei particolari architettonici e le decorative 
distribuite e trat tate con giudiziosa parsimonia ed assai buon gusto » (•^^). 

Fase. 3°. e. 77 t. 

Fase. 4°. e. 22. 
Fase. 4°, e. 21 t. 

Fase. 4°, e. 31). 

Fase. 4°. e. 311. 

G I A C O M O R U S C O N I 

(I) Cfr. GriovAKNi FAJÌHIS - Il Palasso del Podestà e quello degli ansiani in una guida trecentesca di 
Padova • I n Bollet t ino del Museo Civico di Padova, N. 5, I , 192'5. 

('-) Archivio Civico di Padova - Atti del Consiglio. To i . V i l i , fase. 2*, carte 17-18. 
(8) Atti del Consiglio - Voi. V i l i , iasc. 2°, carte 20. 
(*) Senato terra - Regis t ro 12, e. 30 verso. 
(5) Bucali • Libro Verde , pag . 105 tergo. 
(8) Atti del Consiglio - Voi. V i l i , fase. 2". e. 20 t. 
{^) Atti del Consiglio - Voi. V i l i , fase. 2°, e. 34 t. Questo documento e quello in data 2.5 Febbra io 

1494 l'ichiauiato a nota 10, furono pubblicati da VrrroKio LAXZAMNI nel suo lavoro « Un architetto Pado-
vano del rinascinifrnto» in Bollett ino del Museo Civico di Padova nn. 1-2, anno V (1902). Tutti gli a l t r i 
documenti inedit i elle servirono per il preiieute articolo, mi fxirono benevolmente dati dallo stesso Prof, 
VITTORIO LAZZARINI d i e li scopri. 

(8) Atti del Consiglio - Fase . 2°, e. 75 t - 70. 
('J) Atti del Consiglio • Voi. V i l i , fase. 3°, e. 13 bis. Vedi nota 7. 
(10) Deputati e cancelleria - Ordinario I V (1492-1500), carta non numerata. 
(II) Atti del Consiglio - V i l i (1492-1.500). fase. 3", e. 15-15t . 
(1=) Atti del Consiglio 
(13) Atti del Consiglio 
(1*) Atti del Consiglio 
(16) Atti del Consiglio 
(10) Atti del Consiglio 
(") Questo documento fu pubblicato in «L'architettura e la scuMiira del rinascimento a Venezia« di 

PIETRO PAOLETTI, al quale ei'a stato eoiiumieato dal Prof. VITTORIO LAZZARINI. 

(18) Deputali e cancelleria - Ordinario IV, carta non numerata. 
(W) Atti del Consiglio • I X , fase. 3°, e. 32 t • 33. 
('•i") Atti del Consiglio • I X , fase. 3*. *. 43 t. 
(21) Atti del Consiglio - I X . f a s e . 3°, e. 2 0 1 . 
(22) Archivio Civico • Chassa di noi Marsilio Papafava et spet. Doni*. .Ioanne Rosso deputat i ala fa

brica della loza de Padova (1516 -1526). 
(23) Atti del Consiglio - F a s e . 5°, e. 121 - 13. 
(24) Deputati e Cancelleria - Fase . 4°. e. 7 t. 
(25) Cupola, volta sferica. 
(20) Atti del Consiglio - X, fase. 3°, e. 40. 
(27) Atti del Consiglio - XT, f a s e . 8*, e. 2 0 1 . 
(28) Atti del Consiglio • X I , fase. 8°, e. 32. 
(20) Ordinario • V I I , fase. 2°, v. 20. 
(30) Ordinario • V I I , fase. 2°. e. 241. 
(31) Archivio Civico • Libro dei conti di Marco Orsato. 
(32) Cfr. PIETRO PAOLETTI, op. cit., pag. 181. 

(33) Cfr. VITTORIO LAZZARINI • Un giudizio artistico a Padova sul cinquecento • In At t i della R. Accti-
deuiia di scienze, let tere ed art i in Padova, anno 1914, voi. X X X , dispensa I I I . 

(3*) Zeccliini 28 e l ire 6. Lo zecchino valeva in quel tempo, l i re 7 dei piccoli e soldi 12, quindi 28 
zecchini e l ire 6 corrispondevano a l ire 218 e soldi 16, 

(36) I l nome del vero autore del bronzo fu reso noto da VITTORIO LAZZARINI. 
(30) Atti del Consiglio • I X (1500 -1520), fase, 2°, e. 161, 
(37) Atti del Consiglio • I X , f a s e . 7°, e . 16. 
(38) Atti del Consiglio • Fase . 9*, e, 19. 
(30) Atti del Consiglio • X I (1501-1540), Fase . 1°, e. 321. 
(«) Atti del Consiglio • (1531 -1540), fase. 5, e. 9. 
(«) Atti del Consiglio - (1541-1.550), fase. 10*, e. U t . 
(•12) Depväati e cancelleria • Ordinarlo, tomo 9 (1550 • 1551), e, 23. 
(13) Nella nota di spese di Marco Orsato, si ha in data 5 settembre 1,529 : Per paro uno de cavedani 

[alari] con tre feri comprati per la Iosa due. 5, soldi 13, li qiml comprò a Venecia. 
(M) Archivio Civico - Miscellanea G. 1,523. 
(«) PIETRO PAOLETTI, op. cit., pag. 287. 
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ti SE S I D I M I N U I S C E NON S I FA L ' I M 

P E R O , S I D I V E N T A U N A C O L O N I A , , 

M U S S O L I N I 

BOLLETTINO DI STATO CIVILE DELLA PROVINCIA 

FEBBRAIO 1935 - XI I I 

Capoluogo Resto Provincia TOTALI 

N a t i 2 6 1 121 3 1 4 7 4 

M o r t i 1 9 5 5 7 8 7 7 3 

A u m e n t o p o p o l a z i o n e 66 6 3 5 701 

MARZO 1935 - X I I I 

Capoluogo Resto Provincia TOTALI 

N a t i 2 6 8 1 3 2 8 1 5 9 6 

(Mort i 1 76 5 5 5 7 3 1 

A u m e n t o p o p o l a z i o n e 92 7 7 3 8 6 5 

"L ' ITALIA PER CONTARE QUALCHE COSA DEVE AF

FACCIARSI SULLA SOGLIA DELLA SECONDA METÀ 

DI QUESTO SECOLO, CON UNA POPOLAZIONE NON 

INFERIORE Al SESSANTA M I L I O N I DI A B I T A N T I , , 

M U S S O L I N I 
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i_. I :B R, I 

POESIE DI LUCREZIA DE FtDII MtDZDLD 
La voce sommessa, ma limpida, come 

rievocante per se le lontananze lumino
se della giovinezza, scandisce lenta le 
poesie dedicate a Lei un giorno dal 
Maestro, Giacomo Zanella, ed altre ne 
aggiunge, momenti lontani della vita 
più che ottantenne, voci anche recenti 
di poesia nata dal dolore e nelle notti 
insonni : e mentre la signora Lucrezia 
Marzolo De Fabii parla, si annullano 
come le distanze, e a noi della nuova 
generazione con stupore par di risentire 
l'eco vivo dei tempi che videro nascere 
la poesia della Conchiglia fossile e del-
l'Astichello, trascinati nel lungo corso 
della vita di Lei, semplice e alta, lon
tana e qui prodigiosamente vicina a 
noi. 

Giacomo Zanella era venuto a Padova 
nel 1862, professore e direttore provvi
sorio del nostro Liceo, chiamato poi alla 
cattedra di letteratura i taliana nell'U
niversità, appena liberato il Veneto dal
l'Austria, nominato dopo cinque anni 
Rettore di quello Studio presso cui ave
va, sedici anni prima, conseguita la 
laurea in filosofia. Importante fu pel 
Poeta il decennio trascorso fra noi, che 
terminò pel sopravvenirgli di quella 
malinconia, a determinare la quale non 
era stato estraneo il dolore per la morte 
della madre, e anche, a detta di chi lo 
ricorda, il nobile rammarico per l'esclu
sione dall'insegnamento, poi non avve-

, mita, di valorosi maestri nel trapasso 

al nuovo governo, durante il suo retto
rato, e forse anche una volgare ingiuria 
a lui prete, che aveva lasciato il Semi
nario vicentino ]pel patriottismo. Nel 
1875 il ministro Bonghi accoglieva il 
suo desiderio d'esser collocato a riposo, 
nominandolo professore emerito. 

A Padova accolsero lo Zanella le fa
miglie più illustri : lo testimoniano, fra 
l 'altro, i numerosi componimenti per 
nozze, vecchio uso, allora vivo e reso 
prezioso da lui : qui appunto, per Luigi 
Luzzatti, stampava l'ode sua più celebre 
sulla Conchiglia. Fra gii scolari illustri 
(a Vicenza ebbe il Lampertico e il Fo
gazzaro) ebbe qui, in Prato della Valle, 
Vittoria Aganoor, ribelle alle sue forme 
classiche ma vera anima di poetessa; 
bimbetta decenne, appena venuto a Pa
dova, gii fu affidata la figlia di Fran
cesco Aiarzolo, di una delle famiglie più 
rappresentative sia della città che dello 
Studio, che nella casa di via Altinate 
vedeva confluire ogni eletto ingegno nel
le scienze e nelle lettere. La bimba creb
be e, più ossequente alle forme poetiche 
del Maestro, seppe ritrovare un sincero 
mondo tutto suo di poesia. 

L'insegnamento si tramutava veramen
te in dolce intimità familiare ; » Per 
molti anni io quasi ogni giorno mi tro
vai in sua casa (del Marzolo). Ho ve
duti bambini i suoi figli, li ho veduti 
crescere fiorenti di vita, di grazia e di 
studi... E che gioire era il suo, quando 
la sua cara Lucrezia gli recitava qual
che verso composto da lei ! )> Il profes
sore poeta e sacerdote quasi paterna
mente la seguiva nelle tappe della gio
vane vita : scriveva in rima alla fan-
ciulletta undicenne, per consolarla d'un 
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suo rimbrotto che l'aveva ra t t r i s ta ta ; 
scriveva alla giovinetta ciuindicenne 
(era allora professore all 'Università), 
quando vede sbocciare quella poesia 
quale egli voleva, nota intima nata e 
raccolta nella pace familiare; ma uni
va, in̂  un altro compleanno (era già Ket-
tore), alla carezza rammonimento per 
le tristezze di lei che vedeva trascorrere 
gli anni, confessando ad uu tratto che 
l'affetto della giovinetta era una delle 
perle raccolte nelle tempeste della vita. 
E così le scrisse ancora, quando taceva 
la looesia di lei, perchè vagiva una culla ; 
e con l 'alta consolazione delle sue pa
role, ciuando il dolore visitò la famiglia. 
Aaiche ora, chiedeva ricordo ed affetto: 
si capisce come dal suo magistero il vec
chio Poeta voleva t rarre quell' amore 
che moltiplica e continua la vita quag
giù. 

11 clono della poesia continuò, anzi si 
accrebbe : non come prova di virtuosi
smo letterario, ma come espressione elet
ta di sentimenti dominanti, fermati per 
sé e per i suoi, anche se spesso riusciva
no veramente alla buona arte. Ma è 
una fiamma che va celata, essa dice nel 
I^reludio in due sonetti al nipote caris
simo Luigi Camerini : solo la ricono
scenza di Vincenzo Errante pel figlio di 
Lei, chirurgo, che gii aveva ridonata la 
madre, trasse, quasi dono scambievole, 
alla luce queste poesie, solo per gii ami
ci. Precedono due r i t r a t t i ; e chi guardi 
quello del Mìancini, che ogni forza del
la composizione fa confluire nell'occhio 
scrutatore e vivace e aperto, e abbia av
vicinata l'ei'etta Persona piena di na
turale nobiltà ed ascoltato quella voce 
sommessa, ripensa, senza avvedersene, 

all 'altro ri tratto, del Carati, quando 
era sedicei)i)e, e la dolcezza tutta fem
minile della linea sembrava riassumersi 
nell'occhio aperto e limpido, e nel soi'-
riso ; così ciuesta poesia ci r inarra que
sta vita nata fra tante gioie e conclu
sa con tanti dolori, ma sempre alta e 
l'acconsolata da quel canto lontano. Be
ne fece quindi il raccoglitore premetten
do le poesie ultime alle giovanili. 

La forma sobria, corretta, appropria
ta, rivela l'opera del maestro e la natu
rale vena; predilezione pel sonetto, adat
to ad esprimere con signorilità e com
piutezza il mondo dei suoi sentimenti, i 
cjuali, nel corso degli anni, si vanno 
maturando : rimangono, nei temi fon
damentali, gli stessi, ma l'esperienza 
dana loro una vitale e piena profondi
tà. Nascono dal piccolo mondo familia
re, ma da quello traggono le note pro-
foiule della sua esistenza di donna, a 
mano a mano che cjuesta s'innalza per 
gii affetti di sposa e di madre, con l'im
peto delle gioie e con lo sprone soprat
tutto dei dolori. Mondo tutto suo, dal 
quale passa o a quello dell'umano dolo
re degli umili o a quello degli affetti 
di patria, essa che era figlia di chi aveva 
combattuto nel '48, perdendone l'inse
gnamento universitario. 

Nel componimento che chiude la Fri.-

ma fiorita c'è già, nella giovinetta quin
dicenne cui tutto sorride, un. presenti
mento triste dell'avvenire, che appunto 
circa tre lustri dopo doveva diventare 
Fèaltà, unii--,prima volta. Il secondo 
gruppo di poesie, Maturità (1899-1919), 
si apre volutamente con un sonetto che 
l'accoglie in un simbolo di forza e l'espe
rienza dolorosa e gii affetti di lei : 
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Lucrezia Marzolo De Fabii 

IJarjuila. madre alValte cime, ai liberi 
voli ednon de' Suoi nati le penne, 
e forse al par d.i me fu tutto un cumiUo 
di speranze e di anioi- che la sostenne. 
Supremo affanno se ved,rà le giovani 
ali animose dalle tocche antenne 
ptiegare inermi nell'agguato o vittime 
d/i, nem.ho ostil che contro lor ne venne. 
Il suo dolor la misera, da estreme 
esime nevose grida all'orizzonte, 
e Vod,e l'eco per piangerle insieme. 
Non io, se d.i fortuna, fur le impronte 
fallaci, all'ansia cedo che mi preme: 
fiera dei figli miei, ergo la fronte. 

Ma con eguale signori le semplici tà es

sa sa cogliere il buono e il bello delle 

piccole cose: sia quando r icorda luoghi 

car i (come i sonett i su Rovolon), sia 

quando sorr ide sulle modeste cose del

l 'uomo, nel dia le t to nostro, con la sua 

dolcezza buona : 

Le xe vede, lo so, ste do ctociete, 
sganganae le credenze, e sti ctrma.roni 
sìxilotai senza i-equie e senza quiete, 
tede e (juale pettochi i so paroni, 
glia ciapà tante pache. Fovarete 
le me strasse coi sfidisi e coi taconi I 
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Me le ruìicuro, fin che vivo, nete, 
e no Le camhia/ia per dei niilioni. 
Qìie lazo la me vita, eìie al io jiaiico 
col to 'politelo fido glho passa; 
fjhe lezo el belo, el hriUo, el nero e el 

[bianco.] 
.1 'nostri fioi farà quel die i vorà, 
ma che i se tegna 'un ta'voU'ii ahna-nco, 
'pe'i/sa'iulo a, la so Maina e al so Fwpà. 

Però il t ema fondamentale , quello che 

si r ipe te e si svi luppa, è p iù serio. In 

questa poesia del per iodo del la m a t u r i t à 

c'è anche un desiderio di re l igiosi tà , e 

un sereno e fermo sguardo , p u r cosi di 

lontano, al la morte j c'è un m i r a r e al 

mistero delle cose, per r iconfermare l a 

speranza immorta le : spesso u n quadre t 

to di n a t u r a diventa simbolo della sua 

v i ta e del suo destino. P a r e che r ea l t à 

della v i ta e consapevolezza di Lei sem

pre piii segnino t a p p e del la v i ta con 

t a p p e di dolore : le poesie della vecchiez

za gcujl'iarda del p r imo per iodo (1920-

1930) s 'aprono col r icordo del mar i to , 

a l la cui tomba essa vien recando i suoi 

car i , nella r inasc i ta immor ta le degli 

affetti : la nota della re l igiosi tà si fa 

pili profonda e, consapevolmente, p iù 

si avvicina al la semiolice fede ; nel se

condo periodo, un a l t r o lu t to , e un pro

gredire della serena e rassegnata accet

tazione del dolore. 

P i ù al to, quan to p iù a l ta è 1' età, 

squi l la in lei le note del r icordo e la 

graz ia del canto : 

tSacre meni o rie! Padre mio che affrafì-to 
al fin, di t/ue giornate a noi -riede'vi, 
-profuso, 'il f/Ho so'per, deterso il pianto 
ai derelitti, negli istanti Irretii 
del tuo l'ijìuso, t'era dolce il caduto 
mio di fanciulìn., i/ìvato iii. me, d.i lievi 
ri'tne i-nesperte. Età se/re/iiaf e q/iranto 
teirrpo 'ri corse .so/ìral E giorni grevi 

di S've'ntnre vissuti! Il canto, muto 
'pei' Iwìighi amii neilVanima 'nascoso, 
•jriii 'non 'ini nega. V'avvile tributo, 
elle deilVesti'ema età nel!'(dibandono 
cni t'ii'tto fngge, tor-narrai 'pietoso 
sul Icdìbro, o l'adre, gualche verso in 

[dono.] 

Ora che, suprema sventura , anche il 

F ig l io i l lus t re e buono Le fu tolto, e che 

si è avverato con t a n t a t r ag ica ver i tà 

quel suo t i i s t e presagio dei p r imi ann i , 

ora, quan to p iù sono cresciuti i colpi 

del dolore e la sol i tudine, t a n t o p iù que

sto Le sia pegno e certezza di p remio 

e consolazione, e la poesia ne sia come 

il simbolo e Feco. 

Lino Lazzarini 

Le Poesie, con ijitrotliizione di Vincenzo Ev-
ranto, sono stampate lu Roma da Enzo P inc i , noi 
1!)34. P e r lo Zanella, ci'r. Nel XXV anniversario 
della morte [{Vicoïi'za 1913) a p. Í) ; Alla lìieinoria di 
Fr. Mariolo (Padova 1882) p. 15 ; o 1' OttoceMo di 
G. Mazzoni (Milano 1934 S). 

E. BOLISANI }• Ennio Minore, Editrice 
«Messaggero» Padova,, 1935, pp. 156. 

11 B., cbe già con il suo volume su 

L'ucil'io e i S'uoi fixunmenti, pubbl icato 

nel 1932, ci diede u n a prova cospicua 

di quan to possa la paziente i ndag ine 

acco'pplata a u n a vivace intel l igenza e 

al lume indefet t ibi le del buon senso 

(spi r i to effettivamente la t ino, al ieno 

dalle ingegnosi tà enigmatiche piii o 

meno teutoniche) , ne l l ' i n t e rp re t a re e il

lus t ra re f ramment i della l e t t e r a t u r a 

la t ina , r iconferma simile suo addes t ra -
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mento in questo raggio, studiando i 
fru,sfu./a di Ennio satiro, così da far 
balzare da essi qualche raggio per cui 
K risplende a quando a quando, per 
quanto fioca, la luce dell' uomo dalla 
•meus ãivivior e àalVos iiiagna ronaf/ii-

raiii ». Così mediante le tentate rico
struzioni ampiamente ragionate per at
tenuare, se nom eliminare, il possibile 
assillo del dubbio, ci è concesso di am 
mirare nelle satire enniane (( il riflesso 
di una vasta erudizione, l'interesse vi
vissimo per i problemi filosofici, un vi
gile senso di osservazione )), e un tono 
che a volte si eleva epicamente nell'im
postazione di vigorose immagini colo
rite da una lingua varia e pastosa. 

Il volumetto è costituito da u.na bi
bliografia aggiornatissima, da una in
troduzione, assai preziosa per la genesi 
della satira romana, dal testo dei fram
menti che ci restano delle Saturne e dei 
Varca, e da una appendice critica. Tut
ti i frammenti sono accompagnati dalla 
traduzione anche ciuando si t ra t t i di 
monconi rompicapo per cui l'impresa 
ò pressoché disperata : ma il B. s'indu
stria a pescarvi l'addentellato a qualche 
idea o a prospettarvi il guizzo di un'im
magine. La traduzione, sempre in prosa, 
è nel complesso spig-liata è aderente allo 
spirito della poesia. 

L'edizione è corretta e nitida, adorna 
nel frontespizio di una xilografia che ci 
rappresenta il poeta coronato d'alloro, 
figura desunta da un mosaico di Treviri. 
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P a d o v a o p e r o s a 

LA CASA DEL FASCIO DI ABANO TERME 

Il 28 del coiT. mese sarà inaugurata belle, se non forse la più bella della 

ad Abano Terme la nuova Casa del Fa- Provincia — sorge lungo il magnifico 

scio, a cui si stanno dando, in questi Viale delle Terme, su terreno donato, 

giorni, gli ultimi ritocchi. con gesto simpatico, dal comm. Sa-

La Casa — una certamente delle più cerdotì. 
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Autori del progetto sono gli ingegne
ri Calabi e Salce che hanno ideato un 
edificio di impronta nettamente mo
derna. 

Sul davanti della Casa si apre un 
grazioso giardino progettato ed esegui
to dal cav. Oreste Sgaravatti. Nel giar
dino sorge una fontana — che sarà de
corata da una statua del ((Balilla» of
ferta dall'Azienda di Cura — e si eleva 
altissimo il pennone offerto, come è no
to, dalla Federazione di Belluno al Fa
scio di Abano Terme, in occasione del 
Grande Raduno Dopolavoristico del
l'anno scorso, 

Il grande atrio mette lispettivamente 

nel salone per le adunanze e negli uffici 

della Casa. Aderente al corpo centrale 

delFedificio si eleva una torre cui si 

accede per una scala esterna che dà 

sulla terrazza. 

Veramente imponente è il salone per 

le adunate : vasto e luminoso e squisi

tamente realizzato, anche per le opere 

di finitura che si intonano al gusto del

l'insieme della Casa. I l pavimento è in 

marmo di Carrara. 

La Casa è ricinta, per uji lato, di un 

muro a traforo, e, sul davanti, da un 
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muriccioU) di cotto a faccia vista, con 

cancello pure modern issimo ; come è mo

derno, cioè perfettamente intonato al

l' ambiente, 1' ammobigiiamento della 

Casa. 

La quale sarà sede del Fascio non so

lo, ma accoglierà ospitalmente tutte le 

altre organizzazioni del Regime. 

Data l ' importanza della Stazione di 

Cura, visitata annualmente da migliaia 

di stranieri, era oiiportuno che la Casa 

del Fascio avesse, come ha di fatto, un 

carattere di distinzione. Sia il Comune 

di Abano Terme, sia la Segreteria del 

Fascio di Combattimento, accogliendo 

r iniziativa del Segretario Federale, si 

sono adoperati ad attuare in pieno il 

progetto degli ingegneri Calabi e Salce, 

che, da parte loro, si sono prodigati per

chè l'opera riuscisse veramente degna. 

IL RAPPORTO DELLE GERARCHIE PROVINCIALI 

In una atmosfera di grande entusia

smo, a ranghi serrati, in fraterno ca-' 

meratismo con i rappresentanti del glo

rioso Esercito italiano, con le anime e 

gli spiriti protesi verso il grande Capo 

della Rivoluzione, si è svolto, il giorno 

31 marzo u. s., alla Casa del Fascio, il 

rapporto delle gerarchie provinciali 

padovane. 

I discorso pronunciato dal Segretario 

Federale ha destato profonda impres

sione e vivo entusiasmo. 

Né poteva essere diversamente : tanto 

la relazione si presenta materiata eli 

date e di cifre eloquenti, tanto acuta

mente e esaminata in essa la situazione 

economica, politica, organizzativa nella 

nostra Provincia, tanto, infine, vibra 

in essa uno schietto spirito dinamico 

e rivoluzionario. 

Vivo compiacimento ha destato l'an

nuncio del contributo destinato dalla 

Federazione al Comune più prolifico 

della Provincia. 

« Non è uomo chi non è padre » ha 

felicemente sintetizzato il Segretario 

Federale indugiandosi sul problema, 

oggi più vivo che mai, della nuzialità 

e della natalità. 

Con grande chiarezza egli ha poi trac

ciato il quadro-xlella situazione econo

mica della Provincia, esaminando i 

compiti e il sicuro avvenire degli enti 

e degli istituti basilari, quali la Borsa 

Merci, la Fiera di Campioni, i Magaz

zini Generali, il Mercato regionale e il 
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Foro Boario, non senza accennare al 

problema dei Colli Euganei e a quello 

della navigazione fluviale. 

Passando quindi all'esame della si

tuazione politica, il Federale ha potuto 

presentare il magnifico consuntivo di 

dieci mesi di lavoro : centosedici Fasci, 

Gruppi e Sottosezioni visitati personal

mente dal Capo del Fascismo padova

no; la costruzione di ben trentadue case 

del Fascio ; millequarantaquattro cam

bi di guardia ; quarantacinque mila tes

serati in più dello scorso anno dalle or

ganizzazioni del Regime; la situazione 

finanziaria portata ad un quantitativo 

liquido di denaro in cassa di oltre mez

zo milione; la costruzione della Casa 

dell'Assistenza Fascista; la Casa del 

Balilla e il Campo Provinciale di Volo 

a Vela costruiti a Montagnana; l'incre

mento magnifico di tutte le organizza

zioni del Regime : dal G, U. F. alle 

Donne Fasciste, dalle Associazioni di

pendenti dal Part i to ai Fasci Giovani

li, che hanno avuto un superbo aumento 

di undicimila tesserati; il poderoso 

sbalzo in avanti segnato dall' Opera Ba

lilla e dal Dopolavoro'; l'intenso lavo

ro del Comitato Intersindacale; l'assi

stenza fascista portata quest' anno a 

L. 94.856; oltre ventiseimila persone ri

cevute dal Federale, di cui 3116 impie

gate per diretto interessamento della 

Federazione; tutto ciò, ripetiamo, co

stituisce il superbo consuntivo di un 

periodo di lavoro assai breve ; tutto ciò 

doveva destare, come ha destato, infatti, 

un senso di profonda soddisfazione e un 

vivissimo entusiasmo in tu t t i i gerarchi 

presenti al grande rapporto. 

Tale entusiasmo si è particolarmente 

manifestato, allorquando il Federale ha 

avuto chiare e vibranti parole di rico

noscimento nei riguardi dello spirito 

fascista che anima le Camicie nere della 

Provincia di Padova. «Desidero dichia

rare ad altissima voce — ha detto il 

dottor Podestà — che la storia dell'apa

tia delle Camicie nere Padovane è un 

volgare insulto che noi respingiamo vi

bratamente davanti all'evidenza ed alla 

dimostrazione dei fatti di questi nostri 

mesi di lavoro in comune ». 

La vibrante dimostrazione al Duce, 

l'ovazione che ha salutato alla fine la 

relazione del Federale, hanno dimostra

to come le Camicie nere di Padova e 

della Provincia seguano compatte il 

Capo del Fascismo padovano nella sua 

opera profonda ed instancabile; come 

esse pure sentano con lui che Padova 

« ha il diritto di marciare sul mare 

sconfinato delle Legioni di Roma risor

t a ; nei reparti che portano la prima in-

segiui — nei reparti che per primi si 

batteranno perchè ricostruito sia l'Im

pero della Romanità ». 
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"DESIDERO CHE L'ITALIA SIA VISITATA DAL MAGGIOR NUMERO POS

SIBILE DI TURISTI STRANIERI. TROVERANNO UN PAESE BELLISSIMO, UN 

POPOLO ORDINATO E SCHIETTAMENTE OSPITALE,. . 

M U S S O L I N I 

COMITIVE DI STRANIERI A PADOVA 

Si sono conclusi in questi giorni fra 

il Comitato Provinciale di Padova e la 

Direzione dell 'Istituto Statale per l'Ar

te Teatrale di Varsavia gli accordi ed 

il programma della visita alla nostra 

città di un numero cospicuo di profes

sori e di studenti Polacchi. 

Tale visita avrà luogo il giorno 3 

maggio p. V. 

A^'endo i turisti Polacchi manifestato 

il desiderio di avere al loro fianco degli 

studenti I taliani, il Comitato del Turi

smo ha preso gli opportuni accordi an

che col Guf di Padova. 

Il Fiduciario dell'Associazione Fasci

sta della Scuola Media in accordo col 

Comitato Provinciale del Tui'ismo di 

Padova ha concretato il programma per 

la visita alla nostra città di una comi

tiva di professori Belgi che nel corrente 

mese visiteranno Padova. 

Il programma della visita comprende, 

t ra l 'altro l'omaggio ai Caduti Univer

sitari e Fascisti e una visita ai più im

portanti monumenti della Città. 

Figli di BOLLA DÁRIO 
S. A. 

VIA TRIESTE, 40 l-l l - P A D O V A - TELEFONO 23-595 

CATRAMI E DERIVATI - DISINFETTANTI E INSETTICIDI 

PRODOTTI CHIMICI 
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Alla fine della precedente rassegna 
abbiamo parlato delle recite che Ettore 
Petrolini ha dato al «Garibaldi» dal 
25 febbraio al 10 marzo ; riprendendo 
ora la nostra cronistoria della vita tea
trale cittadina, diremo che nella sera 
dei giorni 11 e 12 dello scorso mese il 
teatro ha ospitato la compagnia di 
Achille Maresca, la quale ha interpre
tato con brillante efficacia la nuova ri
vista di Michele Galdieri (di progresso 
si diA^erte». 

Fra gli interpreti bisogna ricordare 
prima di tutto la giovanissima Lidia 
Maresca, la quale ha detto le sue can
zoni con un filo di voce, ma con grazia 
squisita. 

F ra gli altri esecutori ricorderemo 
Angela Ippaviz, Letizia Dani ed i co
mici Riccardo Billi e Renato Romigioli. 

Nelle due sere successive ha agito^ sul 
palcoscenico del ((Garibaldi)) la Compa
gnia dei Balli Russi di Parigi diretta 
da E. Iskoldoff e B. Dachewsky. 

Quello che ha maggiormente colpito 
ne] celebre complesso artistico, è stato 
la fusione perfetta di ogni elemento 
dello spettacolo e la contemporanea 
presenza sulla scena di artisti di pri
missimo ordine, che senza fare del divi
smo personale, hanno con bella discipli
na presentato dei quadri di incompa
rabile bellezza. 

Dopo una dozzina di giorni di cine
matografo integrato con qualche esibi
zione d'arte varia, il teatro ha accolto 
negli ultimi ti'e giorni del mese di mar
zo la Compagnia degli Spettacoli Gialli 
dii'etta da Romano Calò. 

Il genere, per quanto abbia trovato 
ora il suo nome, non è nuovo; in una 
sua recente conversazione alla radio il 
Calò ha affermato che perfino ((Edipo 
Re» è — in certo senso — un dramma 
giallo. 

Ed in fondo non ha forse tut t i i torti. 

E ' un genere d' arte inferiore se si 
accontenta di porre un problema poli
ziesco risolvendolo in una schematica e 
fredda successione di scene, nelle quali 
troppo appariscenti si mostrino i fili 
che muovono i vari personaggi e con 
una ricerca dell'effetto fine a se stessa. 

Però raggiungere invece una notevole 
nobiltà d'arte, se riesce a dare al pub
blico il brivido di un dramma, l'incubo 
di una situazione, presentare delle per
sone vive, non dei fantocci. 

Come in tut t i i generi si può quindi 
trovare in esso il buono ed il cattivo, 
l 'arte ed il mestiere, la materia eccel
lente o la scoria. 

Romano Calò, da quando ha per la 
prima volta interpretato il personaggio 
di un poliziotto in (( Broodway », si e 
specializzato nel tipo e da anni è a capo 
di una compagnia che cerca di sfrutta
re nel miglior modo possibile il genere 
giallo. 

Ha ormai fatto la mano a tali lavori 
che sa presentare con scaltra perizia, 
con intelligente efficacia. 

Anche quest' anno la compagnia che 
egli dirige è apparsa veramente ottima; 
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a suo fianco abbiamo trovato Gino Cer
vi, un giovane attore, che da quando 
ragazzo ancora è venuto per la prima 
volta a Padova con Alda Borelli, non 
ha fatto che progredire nello spinoso 
sentiero dell'arte. Figlio del povero An
tonio Cervi, critico cUarte di bella rino
manza, è riuscito — lavorando semiDre 
con passione e con fede — a conquistarsi 
un posto di primo ordine nella piccola 
schiera dei giovani attori ai quali è 
affidato l'avvenire del nostro teatro di 
prosa. 

Secondo ogni probabilità nel prossi
mo anno comico, avendo a soci Evi Mal-
tagliasi e Sergio Tofano, egli appronte
rà in pieno il ruolo del primo attore ed 
i rischi del capocoraicato. 

Oltre al Calò ed al Cervi, il pubblico 
ha festeggiato con molta cordialità le 
signore Gentilli, Solbelli e Cordini ed 
i signori Pirani , Tassani ed Annicellì. 

Nella sua brevissima permanenza pa
dovana la compagnia, oltre ad una ri
presa de ((L'asso di picche)) di E. Walla
ce, ha dato due novità: ((L'anello lu
minoso» di O. Davis e ((Nebbia)) di J. 
Bradley. 

La prima, gialla al cento per cento, 
ha ottenuto un successo più caloroso 
della seconda, malgrado si notasse in 

essa uno sforzo i)er elevare il genere ad 
una certa dignità d'arte. 

Doi3o vari anni di assenza è tornato 
sul palcoscenico del ((Garibaldi» nei due 
primi giorni di aprile il cav. uff. Cesare 
Gabrielli, il quale ha visto rinnovarsi 
pieno e completo il sucesso altre volte 
conseguito nella nostra città con i suoi 
interessanti e divertenti esperimenti. 

Prima di chiudere questa nostra ras
segna dobbiamo ricordare le tre recite 
straordinarie date nel mese di marzo 
al teatro ((Verdi)) dalla Compagnia 
Città di Roma con l'operetta di Wilner 
e Reicheret ((La casa delle tre ragazze», 
con musiche di Franz Schuber. 

L'operetta, che si ispira ad un. epi
sodio della vita dello sventurato musici
sta viennese, episodio naturalmente di 
pura fantasia, ha avuto una lodevolis-
sima interpretazione specialmente ad 
opera della soprano Rosetta Flores Fer-
lito ; bene pure hanno figurato Carla 
Losi, i tenori Armando Bini ed Adolfo 
Ferrini, l 'attor comico Primo Gennaro 
ed i caratteristi Maria Braccony ed Au
gusto Di Giovanni. 

L'orchestra diretta dal maestro cav. 
Adolfo Del Vecchio ha pure assolto assai 
lodevolmente il proprio compito. 

Luigi De Lucchi 

PAßAiri 
s . LUCIA, S 

DECORAZIO 

Affi 
PADOVA T E L , 2 3 6 7 4 

I DI OGNI GENERE 
C o r t o e s s i o n a r i o A r s l S A I — O I M I 
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La 2>rimula rossa. 

Ci richiama alla memoria inverni or
mai lontani della nostra adolescenza, 
passati sulle pagine della «Domenica 
del Corriere» e del ((Romanzo mensile)) 
rapi t i dietro alle avventure del perso
naggio misterioso, che durante il terro
re, metteva in salvo molti monarchici 
e nobili, candidati alla ghigliottina. 

Dopo alcune non felici prove del cine
matografo muto, Primula Rossa ritor
na sullo schermo, per opera della ((Lon
don Film.)) sotto la regìa di Alessandro 
Korda. 

Ma ci pare che — a parte la storia — 
il fantasioso romanzo, ci potesse dare 
molto di più di quanto questo film non 
sia riuscito a realizzare. 

Non ci sono presentati che alcuni epi
sodi, e, forse i meno verosimili, fra 
quanti ne potevano essere t ra t t i sullo 
sfondo della Rivoluzione Francese, e sul
la azione dei monarchici e nobili Ingle
si, a vantaggio di quelli Francesi. 

Qui tutto va sicuro e facile per ((Pri
mula Rossa» il quale anima a compiere 
qualsiasi impresa, come se gli ostacoli 
non esistessero, e gli avversari non fosse
ro che degli ingenui, fabbricati ad uso 
e consumo della sua abilità. 

L'artificio — talvolta grossolano — di 
certe situazioni, e la superfinalità di 
molte trovate, denotano evidentemente 

la fantasia di una donna, ed Inglese per 
giunta. (Vedi le commedie che ci ven
gono anche tut t 'ora da quel Paese). 

Dopo il primo tempo che promette 
qualcosa, se ne aspetta •— invano — un 
secondo che — almeno in parte —• man
tenga, purché esso, casca nettamente nel
l'assurdo e nel ridicolo. 

Chi ha — nientemeno che da Robe
spierre — l'incarico di acciuffarlo, iden
tifica ((Primula Rossa» e se lo vede — 
infatti — comparire dinanzi... 

Ma in luogo di una pistola — che 
avrebbe immediatamente risolto la situa
zione — non ha addosso che un vestito 
da prete, mentre — al di fuori — le scor
te Francesi sono sostituite da Inglesi, 
cammuffate da Francesi, e questo, si 
deve intendere, per opera dello Spirito 
Santo... poiché non vi è data altra spie
gazione possibile. 

Le coste erano bene guardate, ma Pri
mula Rossa le passa e le ripassa, fra un 
nodo di cravatta ed un altro, e nessuno 
lo vede. 

Sì. Una volta è scoperto e lo inseguo
no. Ma gli inseguitori... sono Inglesi, 
cammuffatti da Francesi. 

C'è troppo, troppo, in questo film che 
ricorda il gioco dei bussolotti, così che 
lo stupore pacchiano sovrasta la vero
simiglianza e la commozione. 

Ma il pubblico l'ha bevuta in pieno, 
e, conseguentemente pieno è stato il 
successo. 

Viva Villa. 

Ecco un film perfettamente riuscito e 
il di cui grande successo è stato meri-
tatissimo. 

Volto a Wallace Beery - il primo pre-
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mio (pei'sonale all 'attore) alla biennale 
Veneziana dell'anno scorso. 

Nella interpretazione del personaggio 
di Villa - Beery è stato stupendo, inar
rivabile certo. 

Crediamo che sia inutile narrare 
un 'a l t ra volta la vicenda di questo ca
polavoro dopo che tutto il pubblico e 
andato ad ammirarlo e che tutta la 
stampa quotidiana se ne è distesamente 
occupata. 

Dove pubblico e critica si trovaiio pie
namente d'accordo, a quest'ultima non 
rimane più nulla da dire. 

Odette. 

E' t r a t t a dal dramma omonimo di 
Vittoriano Sardou, e appassionò genera
zioni, tanto la tesi del lavoro appariva 
bella a quei tempi. 

Un marito tradito, manda a spasso 
la moglie, perdutasi a causa d' uno 
dei tant i filibustieri che danno la cac
cia alle doiine ricche, sotto il pi'etesto 
dell'amore. 

E fin qui, può consentire anche la 
più profonda ed umana mentalità dei 
tempi nostri. 

Ma c'è una bambina. E questo marito 
tradito, la toglie, per sempre alla ma
dre, che 13UÒ essere eroica anche se mi
sera è stata la donaia, e senza capire che 
togliendo la figlia alla madre, toglie 
anche la madre alla figlia. Arbitrio 
disumano e bestiale. 

Naturalmente, la donna scacciata, 
senza più una casa e un affetto — dopo 
avere invano invocato di non essere del 
tutto separata dalla sua creatura — 
rotola giù fino in fondo, e finisce col 
gettarsi in mare, dopo una scena, in 

cui è costretta dal marito ad avvicinare 
sua figlia — alla vigilia delle nozze — 
fingendosi una amica della madre, che 
dal padre, le è stata fatta credere mor
ta da anni. 

Questo, il dramma di Vittoriano 
Sardou. 

Vogliamo credere che il grande dram
maturgo francese, abbia scritta questa 
commedia, per rendere detestabile la 
condotta dell'inumano marito, e questo 
perchè — vivissimo è stato sempre nei 
suoi lavori — il senso d'umanità. 

Nella riduzione cinematografica — in
vece — la si è imbastardita nel senso 
opposto con modificazioni ed aggiunte 
grossolane e puerili. 

Il marito che — nella commedia non 
è che una persona qualunque — diventa 
un soldato che torna dal fronte, onusto 
di gloria. 

Da quale fronte? Messe a posto le 
date, non può t ra t tars i che di quella 
del soggettista, che in questo film, 

si rileva un po' bassa. 
Tuttavia, bellissimi i quadri — sfon

di meravigliosi — e buona regìa. Ma 
non bastarono, ohimè, a salvare il film, 
dalla freddezza assoluta del pubblico. 

Francesca Bertini ha —' ancora una 
volta — mostrato — in pieno vigore — 
le magnifiche qualità che la resero g r a n 
de — quando ancora le dive d'oltre 
oceano non erano state lanciate a on
date di dollari e di reclame. 

Figli di lusso. 

Sulle rovine di Cicago — distrutta 
da un incendio —• e la di cui popola
zione abbisogna — quindi di tutto — 
un avveduto uomo di affari, pianta u.n 

62 



Bazai', e finisce — nel tempo — col di
ventare pressoché miliardario. 

Questo Bazar (siamo in America) di
venta una specie di gloria familiare, 
nella mente del suo fondatore, il quale 
sogna che i suoi quattro figli (tre ma
schi e una femmina) continueranno 
l'opera sua. 

Ma tut t i e quattro — allevati nel lus
so — hanno tut t 'a l t ra voglia che quella 
di lavorare e seguire le orme paterne. 

E se ne vanno alla deriva l'uno piìi 
scioccamente dell'altro. 

Ohe proprio nessuno, avesse nelle 
vene un'oncia di sangue paterno "? 

Misteri di famiglia. 
Ma alla fine — davanti a questo pa

dre —• morente o morto (non si è capito 
bene) di crepacuore uno dei figli pro
mette di riprovare a far bene. 

Ad ogni modo, fra le innumerevoli 
cose false ed arbitrarie che vediamo 
passare sugli schermi, può starci — non 
indegnamente, (per alcuni quadri) an
che questa, ma solo per la grande inter
pretazione di Lionel Barrymore. 

(U)HÌ finì uìi amore. 

E' il romanzetto d'amore, più o meno 
storico — di Maria Luise d'Asburgo — 
prima di diventare la moglie di Napo
leone e l'imperatrice dei Francesi.. 

Vi si vuole un po' l 'intrigo politico 
della Corte d'Austria, nel confezionare 
il gran matrimonio che avrebbe dovuto 
dare la pace all 'Europa, e il sacrificio 
— davvero non troppo sentito — di 
Maria Luisa, combattuta fra un amo
retto da adolescente e la Corona di 
Francia. 

Ma l'amoretto era una troppo frivola 

cosa, davanti alla Corona di Francia. 
E si scioglie così come un po' di neve 
al gran sole dell'Impero. 

Qualche scena patetica, qualche altra 
che avrebbe pretese di grandiosità. 

In compenso niente di grave. 
Passò...... 

Jules 

BATTISTELLA 
PARRUCCHIERE 
PER SIGNORA 

I migliori e più modei'ni si stomi di 
arricciatura permanente - Applicazio-
no di tinture - Ondulazioni - Manicure 

P A D O V A 
T I A S. FBANCESCO N. 1.5 — TEL. 23087 

PASTICCERIA 
DELL'ANIONE 
VIA BOCCALERIE, 3 - PADOVA 

Spec ia l i tà F o c a c c e - Biscott i 
e p a s t e s e m p r e f r e s c h e 
Serv iz io a n c h e a domici l io 

F A B B R I C A 

POLTRONE E DIVANI 
PELLE E STOFFA 

Ditta FEDERICO MUNARI 
PADOVA - VIA S. PIETRO, 31 a 

TELEFONO 20797 
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HÎItlTI 
moni e favorire le nascite mediante la 
coircessione di premi in denaro; 

Ritenuto che tali provvidenze rien
trano nei plausibilissimi intenti sociali 
del Fascismo e particolarmente sono 
ligi ai dettami ed ai vivi desideri del 
Duce della rinnovata Ital ia ; 

A completamento ed ìxi aggiunta a 
quanto disposto con la menzionata deli
bera 10 giugno 1933 e limitatamente — 
intanto — all 'anno in corso 1935; 

PREMI DI NUZIALITÀ E DI NATALITÀ 

IL PODESTÀ 

Premesso : * 

Vista e ferma restando — per il suo 
carattere di continuità quinquennale 
•— la precedente propria delibera 10 
giugno 1933-XI n. 50 relativa alla isti
tuzione di premi annui eli natal i tà e 
di nuzialità, delibera che ha ottenuta 
l'approvazione della Giunta Provincia
le Amministrativa in seduta 23 giugno 
1933 n. 2112 di reg. ; 

Considerato che il problema demo
grafico deve essere studiato in tu t t i i 
suoi aspetti per evitare una stasi od 
anche una diminuzione di forza nel suo 
movimento e che rientra fra i princi
pali doveri di ogni pubblica ammini
strazione (specie di c^uando si t ra t ta 
di Centri urbani e di Capoluoghi di 
Provincia) l'adozione di provvidenze 
atte a dare sempre più incentivo ed in
cremento allo sviluppo demografico ; 

Ritenuto che il modo più pronto ed 
efficiace è quello di facilitare i matri-

delibera 

I) di istituire come istituisce, per 
l 'anno 1935 i seguenti nuovi premi di 
nuzialità e di natalità, da conferire a 
famiglie o persone povere padovane : 

a) N. 15 (quindici) premi di nuziali
tà di L. 1000 (mille) ciascuno, da di
stribuire fra i nati dal 1 gennaio 1905 
al 31 dicembre 1910, i quali entro il 
mese di Giugno 1935 dichiareranno di 
contrarre matrimonio entro il giorno 
28 del mese di Ottobre dello stesso anno 
1935, e quindi per un totale di L. 15.000 

ì)) N. 10 (dieci) premi di na
tali tà di L. 5O0 (cinquecento) 
ciascuno a favore di quei co
niugi che entro l'anno 1935 ab
biano avuto il terzo figlio na
to sano e vitale e quindi per 
un totale di L. 5.000 

— e) N. 5_(cinque) premi di 
natalità di L. 600 (seicento) 
ciascuno a favore di quei co
niugi che entro l 'anno 1935 
abbiano avuto il quarto figlio 
nato sano e vitale e quindi per 
un totale di L, 3.000 
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fi) N . 3 ( t re) p remi di na

t a l i t à di L. 700 (settecento) 

ciascuno a favore di ciuei co

n iug i che entro l ' anno 1935 

abbiano avuto il qu in to figlio 

na to sano e vi tale e qu ind i 

per un to ta le di L. 2.100 

Spesa complessiva L. 25.100 

MONUMENTI COMUNALI 

I L P O D E S T À 

R i t e n u t a l ' oppo r tun i t à di procedere 

al la revisione delle tariffe degli a l t r i 

monument i comunali secondo gli stessi 

cl 'iteri ado t t a t i per il Museo civico ; 

delibera 

1) Di s tabi l i re le seguenti tasse di 

ingresso ai monument i comunal i ap

presso ind ica t i ; 

Giorni feriali 

C H I E S A D I G I O T T O : 

per ogni persona a d u l t a L. 2.-— 

per ogni ragazzo » 1.— 

SALA D E L L A R A G I O N E : 

per ogni persona compresi i 

ragazzi L. 1.— 

O R A T O R I O D I S. R O C C O : 

per ogni persona compresi i 

ragazzi L. 1.— 

Le tasse predet te sa ranno r idot te a 

metà qua lora si t r a t t i di comitive com-

D I T T A 

A N G E L O 

SCANFERLA 

P A D O V A 

RIVIERA PALEOt APA, 42 

T l i L E F . 2 4 4 9 4 

ARREDAMENTO 

APPARTAMENTI 

N E G O Z I 

U F F I C I 

ALBERGHI - ECC. 
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prese di almeno cinque persone o pa

gan t i per almeno cinque persone. 

Giorni festivi 

Mommi enti so'praindicati: per qual

siasi persona centesimi 50, eccettuate 

le g iorna te di ingresso g ra tu i to , di cui 

a l la deliberazione podestar i le 22 agosto 

1934 - X I I n. 569, resa esecutoria con 

visto prefett izio 5 settembre successivo 

n. 17938-7210 Div. I . 

2) di s tabi l i re che la presente delibe

razione en t re rà in vigore a decorrere 

dal giorno che sa rà s tabi l i to con ordi

nanza podestar i le dopo la prescr i t ta 

approvazione. 

AUTOTRENO NAZ. DEL VINO 

I L P O D E S T À 

delibera 

1) di app rova re la deliberazione in 

da t a 14 gennaio 1935 della Commissio

ne della F i e r a C a m p i o n a r i a Triveneta 

di Padova colla quale la F ie ra acquista 

per il prezzo di L. 40.000 TAutotreno 

Nazionale de] Vino, e di prendere a t to 

in conseguenza : 

a) dello schema di cont ra t to da sti

pu lars i fra l 'En te F i e r a nella persona 

del suo Pres idente da una pa r t e e i 

sigaiori Dal la Pozza e Soin da l l ' a l t r a , 

g ià p r o p r i e t a r i e gestori del l 'Autotreno. 

h) del bi lancio di licjuidazione alla 

da t a della cessione presenta to alla Fie

ra Tr iveneta dai suddet t i signori Dal la 

Pozza e Soin e dal la Amminis t razione 

della F i e r a verificato, bi lancio che dà 

le seguent i r isul tanze, na tu r a lmen te 

p resun te : 

At t ivo Li re 142,778,35; Passivo Lii'e 

141.265,85; Differenza a credi to Dal la 

Pozza e Soin L i re 1.512,50. 

e) dell ' i nven ta r io descri t t ivo ed 

es t imat ivo delle a t t i v i t à cost i tuent i 

l 'Au to t reno redatto, di concerto fra le 

due p a r t i F i e r a Tr ivene ta e sigg. Da l l a 

Pozza-Soin, inven ta r io dal quale emer

ge u n a a t t i v i t à complessiva di Li re 

185.872,25. 

2) di d a r e a t to che l 'Auto t reno Na

zionale del Vino in seguito al l 'avve

nu to acquisto da p a r t e della F i e r a 

C a m p i o n a r i a Tr iveneta è venuto a far 

p a r t e del p a t r i m o n i o del Comune a ter

min i de l l ' a r t . 10 del Regolamento per 

il funzionamento della F i e r a Campio

n a r i a Tr ivene ta di Padova ; 

3) di corr ispondere a l la F i e r a Cam

p i o n a r i a Tr ivene ta di Padova la som

ma di L i r e 40.000 a r ifusione di quan to 

da l l a F i e r a paga to per l ' acquis to ; 

4) di ai^provare il Regolamento inter

no per il funzionamento de l l 'Auto t reno 

Nazionale del Vino.,, 

5) di a p p r o v a r e la deliberazione in 

d a t a 14 gennaio 1935 della Commissione 

della F i e r a , re la t iva al l 'assunzione del 

personale per il funzionamento della 

gest ione de l l 'Auto t reno ed al t r a t t a 

mento ecoTiomico del personale stesso; 

6) d i provvedere al finanziamento del

la spesa median te applicazione al Bi

lancio 1935 delle quote di Lire 40.000 

del l 'avanzo di amminis t raz ione r isul

t a n t e da l conto consuntivo dell 'eserci-
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zio 1934, e istituzione nella Parte I I -
Uscita - Titolo I - Capo I I I - Catego
ria I del Bilancio 1935 dell'art. 163 bis 
« Rifusione alla Fiera Campionaria 
Triveneta di Padova del prezzo di ces
sione dell' Autotreno Nazionale del 
Vino )). 

PIANO REGOLATORE 

IL PODESTÀ 

flelihera 

di trasferire allo Stato nello stato ed 
essere nel c]uale si trova, allo scopo che 
abbia ad essere destinato a sede della lì. 

Sopraintendenza alle antichità del Ve
neto, della Lombardia e della Venezia 
Ti'identina, senza corrispettivo in de
naro e a mero titolo di contributo nella 
spesa che si renderà necessaria per la 
esecuzione dei lavori di restauro, ri
pristino e adattamento a cui lo Stato 
medesimo dovrà provvedere, il fabbri
cato ex Folco situato in Padova fra 
le vie Belle Par t i e Boccalerie e descrit
to in catasto coi mappali numeri 367 
porzione, 369 porzione - foglio V sezione 
F. Padova oltre a porzione del map-
pale numero 338 foglio e sezione mede
simi e ad una piccola area di compendio 
delle pertinenze della sede stradale di 
via Boccalerie per una superficie com
plessiva di are 6.67 circa, ritenuto che 
il Comune potrà liberamente disporre, 
senza speciali soggezioni o vincoli, delle 
aree contigue. Spesa dello stipulando 
contratto a carico dello Stato. 

VULCANIZ
ZAZIONE 
GOMME 

BRESSAN 
P R O G E T T I S T I ! 

C O S T R U T T O R I ! 

«< 

ffiicoròateIJi che l'agglomerato 

INSUPERABILE" 
per pareti, soffitti, solai " A f o n i " 
è il migliore eò il più conveniente-

^er qualsiasi fabbisogno inter
pellate la nostra Seóe ói 

M O N S E L I C E - T e l e f . n . 9 

I N D U S T R I A C A R T A R I A 

ADOLFO PICCININI 
VIA S. PIETRO, 60 ^ 

P A D O V A 

LAVORAZIONE BUSTE E SACCHETTI 

MAGAZZINO CARTA 

ESERCISCE TUTTI I RAMI 
Agente Generale Procuratore 
per Padova e P r o v i n c i a 

Dott. Ing. GUIDO MERLIN 
Via Em. Filiberto, 5 
• 9 S 

Telefono n. 22011 
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IL PODESTÀ 

delibera 

di trasferire in proprietà alla Federa
zione Provinciale del P. N. F. senza 
correspettivo in denaro ed a titolo di 
contributo nella spesa necessaria per la 
costruzione della «Casa della Doi;na 
Fascista», l 'area esistente a nord del 
fabbricato del Cinematografo Principe, 
sull'angolo fra la via Principessa di 
Piemonte e Caterino Davila, della su
perficie di mq. 507 circa descritti ai map-
pali n. 962'/., e 1005 b. - foglio V - Sezio
ne F - Padova - nello stato ed essere di 
diri t to e di fatto nel quale si trova, 
ritenuto che l'edificio che sarà eretto 
su detta area dovrà essere conforme al 
progetto ritenuto meritevole di appro
vazione dalla Commissione speciale isti
tui ta colla legge 23 luglio 1922 n. 1043. 
Spese dello stipulando contratto a ca
rico della Federazione Provinciale del 
P. IST. F., ritenuto che il trasferimento 
di detta area alla Federazione mede
sima dovrà essere subordinato all'obbli
go che la stessa dovrà assumere di eri
gere e avere eretto entro il 1936 l'edi
ficio preaccennato. 

SISTEMAZIONE STRADE 

IL PODESTÀ 

delibera 

1) di procedere alla sistemazione e pa
vimentazione delle strade alla periferia 
della Città e di quelle di grande comu

nicazione di proprietà comunale che 
scorrono fuori dell'abitato, per Abano 
e Pontevigodarzere contemplate nel pro
getto esecutivo compilato dalla Società 
Anonima Puricelli - Strade e Cave -
di Milano, i^ortante la data 20 novem
bre 1934-XIII. 

2) di approvare in ogni sua parte il 
progetto esecutivo sopra specificato il 
quale prevede una spesa complessiva 
di Lire 3.772.522,—, ritenuto che le spe
se tutte inerenti alla stipulazione e re
gistrazione del contratto saranno a ca
rico della Ditta. 

3) di autorizzare la esecuzione a ca
rico del Bilancio comunale dei lavori 
tut t i contemplati nel progetto stesso, 
affidandoli in appalto a t ra t ta t iva pri
vata alla Società Anonima Puricelli -
Strade e Cave - di Milano, per il prez
zo sopraindicato ridotto del 3%, e cioè 
per lire tre milioni seicentocinquanta-
novemila trecentocinquanta, salva li
quidazione richiedendo a tal fine a 
S. E. il R. Prefetto la necessaria auto
rizzazione a norma di legge, per i mo
tivi e le considerazioni in proemio 
esposti. 

4) di stabilire che il pagamento alla 
Dit ta Puricelli dell'ammontare dei la
vori di cui sopra, quale sarà in misura 
definitiva accertato in sede di collaudo, 
sarà effettuato per lire 650 mila en
tro il 31- dicembre 1935, semprechè 
i lavori abbiano avuto inizio da al
meno sei mesi e siano regolarmen
te progrediti, e per la quota rimanente 
in nove annualità anticipate scadenti 
il primo luglio di ogni anno a decorre
re dal 1 luglio 1936, semprechè a tale 
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data il lavoro sia regolarmente ulti
mato. Le annualità anticipate calcolate 
all'interesse annuo del 5%, che in base 
all' importo di progetto risulterebbero 
di lire 401.971,42, ciascuna, non potran
no fino a collaudo eseguito essere suscet
tibili di aumento, ma potranno essere 
ridotte in relazione all 'importo accer
tato dallo stato finale dei lavori, salvo 
eventuale conguaglio dipendente dal 
collaudo. 

5) di far fronte alla spesa per ciò che 
concerne il primo versamento di lire 
650 mila col fondo stanziato all 'art. 147 
della Parte straordinaria del bilancio 
dell'esercizio corrente: «Costruzione di 
nuove strade, e sistemazioni stradali 

nel centro urbano», e per i versamenti 
successivi con appositi stanziamenti nei 
bilanci degli esercizi avvenire. 

VARIE 

IL PODESTÀ 

delibera 

di aderire in via di massima alla fon
dazione in Padova di un R. Istituto 
di Sperimentazione Agraria con riser
va di pronunciarsi in un secondo tem
po sul piano COincreto e sulla definitiva 
quota di partecipazione del Comune. 

IL PODESTÀ 

L. LONIGO Il Segretario Generale 

I. Turolla 

L U I G I G A U D E N Z I O 

D i r e t t o r e r e s p o n s a b i l e 

G I O R G I O P E R I 

R e d a t t o r e c a p o 

SOCIETÀ COOPERATIVA TIPOGRAFICA - PADOVA - V ia C. Cassati , 22 (g ià P o r c i g l i a ) 

R I G O N 
TERMOTECNICA 

PÀDOVA 
V I A M O R G A G N I N . 1 0 
T E L E F O N O N . 2 0 - 5 9 1 

(VICINO STAZIONE S. SOFIA) 

ImpianM di: Riscaldamenlo 

Y e n t i l a z i o n e - Essìcaloi 

Eliminazione delia fumana 

Condutture per acqua e gaz 

Pozzi A r tes ian i - Bagni 

S a n i t a r i - L a v a n d e r i e 

F r i g o r i f e r i A u t o m a t i c i 

C o m b u s t i o n e a N a f t a 
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ABANO TERME 
(PADOVA) 

;^. S T A B I L I M E N T O 

T E R M A L E 

HOTEL CORTESI - MEGGIORATO 
O G N I C O N F O R T M O D E R N O - A S C E N S O R E 

APERTO TUTTO UANNO 
N u o v o r e p a r t o c u r e - F a n g h i e b a g n i t e r m a l i n a t u r a l i 

S o r g e n t i p r o p r i e ( t e m p e r a t u r a 8 7 ° a i t a p o t e n z a r a d i o a t t i v a ) 

Per informazioni : Stabilinfìento CORTESI - MEGGIORATO - Abano Terme 

Direttore Medico Prof. Dott. Cav. GAETANO SALVAGNINi 

P r o p r i e t a r i o C o n d u t t o r e Cav . L u i g i S a r t o r i 

F A N G H I E B A G N I 

UN POTENTE BINOMIO PER LE CURE DEI FANGHI E BAGNI 

TERME PREISTORICHE 

F A N G H 

g r a n d e 

S. PIETRO MONTAGNON 
Med. d'oro unico attributo e riconoscimento fra Stab, del tenere 

C o m o d i t à ; a 5 m i n u t i cialla s taz ione d i 

Montegrotto, 3 Km. da Abano-Terme 

L E T E R M E P R E I S T O R I C H E cono

sciute per fama mondiale traggono la 

propria potenza dalla doviziosa natura^ vulcanica del luogo 

I e A C Q U E d i q u a l i t à u n i v e r s a l m e n t e c o n o s c i u t a , c o n una 

s u p e r i o r i t à r a d i o a t t i v a d i t u t t i i S t a b i l i m e n t i d e l g e n e r e 

G R O T T A S U D O R I F E R A 
naturale - a calorie da 3 0 a 6 0 gradi a seconda delle ordinazioni del medico consulente 

CONDUTTORE" A G O S T I N O B R A G G I O N -̂ ^ ' ^ 7 P ° 0 0 ° " ^ ' " ' ° ' 
Fornitore del Fango al Bagno Romano di Trieste ed altr i . F O R N I T U R E A C H I U N Q U E 
L E R I C H I E D E S S E - O m n i b u s S t a z i o n e M o n t e g r o t t o a t u t t i i t r e n i 

G A R A G E - P O S T A T E L E G R A F O - T E L E F O N O - Per Mut i la t i e Curant i inviati da Comuni o Ist i tut i di 
Beneficenza la retta giornal iera delle Terme Preistor ict ie è di L. 18 tutto compreso : Cure - Vi t to - A l logg io 

Servizio - Assistenz» Medica - Per le a l t r i Classi pensioni da L. 2 0 , 2 5 e 3 0 

A Q "•' O 'y 
ì- • Í • -i »•,»' I 

mm cira i mm. 



I M P I A N T I 
R I S C A L D A M E N T O 
IDRAULICA - SANITARI 

PREMIATA DITTA 

G. MARCONÀTO & C. 
PADOVA - VIA S. GIROLAMO N. 7 

TELEFONO 23899 (Casa fondata nel 1865) 

P R E V E N T I V I E P R O G E T T I A R I C H I E S T A 

CARTOLERIE 

G. M. PROSDOCIMI 
A B B O N A T E V I 

A 

P A D O V A 
P I A Z Z A P E D R O C C H I 
T E L E F O N O N . 2 2 - 3 6 1 L'ECO OEIU STMIPt 
CORSO G A R I B A L D I , 1 
T E L E F O N O N. 2 3 - 3 6 5 UFFICIO DI RITAGLI DA GIORNALI E RIVISTE 

• D I R E T T O R E 

G R A N D E A S S O R T I M E N T O UMBERTO FRUGIUELE 

A R T I C O L I P E R U F F I C I C A S E L L A P O S T A L E N. 918 

MAGAZZINI ALL' INGROSSO M I L A N O 

VIA S. FERMO N. 24 
T E L E F O N O N. 2 2 - 9 7 4 

VIA COMPAGNONI 



OFFICINA DI ORTOPEDIA E PROTESI 

DEMETRIO ADAMI 
FORNITORE DELL'0. N. INVALIDI DI GUERRA 

APPARECCHI DI PROTESI E ORTOPEDICI 
C A L Z A T U R E O R T O P E D I C H E 

R E C A P I T I : 
V I C E N Z A 

CONTRADA RIALE N. 4 

R O V I G O 
VIA SILVESTRI N. 14 

P A D O V A 
VIA CONCIAPELLI Sb 

T e l e f o n o 2 3 - 0 8 9 

P I E U I M I A OFFICIHt VENETA ELETTRO-MEEUIHU 

GALILEO FERRARIS 
del Rag. MARCO TODERINI 

Autorizzata agli Impiantì dalla Soc. Eleitr. del Veneto Centrale 
P A D O V A • V i a d e l S a n t o , 7 " - T e l . 23 2 0 0 

e . P . E . C . P a d o v a N . 1724 

Sede della "VOTIVA FLAMMA,, 
ILLUMINAZIONE ELETTRICA DELLE 
TOMBE NEL CIMITERO MAGGIORE 

impianti Elettr. Industr.-lucii-Forza-ìeiefoni-Parafulmini-ElettrofermicI 

TECNOGRAFIA "ANTENORE,, 
Ing. E. CANEVAROLO 

Vìa C. Battisti, 15 - Tel. 22897 

RIPRODUZIONE DISEGNI 

IN TUTTI i SISTEMI 

non GONGORREilZi; DI PREZZI MA DI ESECUZIONE 

CLICHES 
MONTICELLI 

VICOLO CONTI N. 4 

P A D O V A 

ABBONATEVI 
ALLA RLVXSTA COMUNALE 

Piloti 
COMITATO PROVINCIALE 

DEL TURISMO 

VIik 8 FEBBRAIO 

T E L E P ONO 2 2 5 il 2 


