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EDIZIONE SPECIALE DEL COMUNE 







S G A R A V A T T I 
S E M E N T I 

PADOVA 
F I L I A L I : 

R O M A - V IA C A V O U R , 3-17 
TELEFONO N 65 SBS CATALOGHI 

T O R I N O - VIA M E L C H I O R R E GIOIA, 9--I1 
T E L E F O N O N. ^ A - S 3 5 

F I R E N Z E - VIA POR MARIA , i O 
T E L E F O N O N. 2S-A-9S 

B O L O G N A - V IA M A S S I M O D ' A Z E G U I O , ^ 2 
T E L E F O N O N . 2 5 - 7 5 ^ 

G R A T I S 

PEDAVENA 
LA BIRRA DELLE DOLOMITI 

IL MIGLIOR 

PRODOTTO 

I T A L I A N O P R E F E R I T E L A ! 



S O C I E T À I T A L I A N A 

il 
Capitale L. 300.000.000 - Sede in MILANO 

Filiali : Ancona - Bari - Bologna - Cagliari - Catania - Firenze - Genova - Milano 

Napoli - Padova - Palermo - Roma - Torino - Trieste - Verona 

PRODUZIONE SPECIALIZZATA DI TUBI DI GOMMA PER TUTTI GLI USI 

ARTICOLI TECNICI DI GOMMA PER QUALSIASI APPLICAZIONE 

IMPERMEABILI 

CINGHIE PIANE, TRAPEZOIDALI E PER TREBBIATRICI 

NASTRI TRASPORTATORI E PER ELEVATORI 

MATERIALE DI PROTEZIONE CONTRO GAS, LIQUIDI, POLVERI E SOSTTANZE 

NASTRINO PER INNESTI BOTANICI TOSSICHE 

PIANELLE E CALZE DI GOMMA PER CAVALLI 

ARTICOLI DI GOMMA PER SERVIZI MUNICIPALI : 

Tubi per innaffiamento stradale e giardinaggio 

Tubi per servizi antincendio 

Tubi per travaso carburanti, lubrificanti e simili 

Materiale di protezione contro gas, liquidi, polveri e sostanze tossiche 

Impermeabili per vigili, cantonieri, spazzini, ecc. 

ARTICOLI DI GOMMA PER VETTURE TRANVIARIE, HLOVIARIE E AUTOBUS -. 

Sospensioni elastiche - Molle di gomma 

Connessioni di gomma fra le carrozze - Tappeti di gomma 

Imbottiture di GOMMAPIUMA (marchio depositato) per sedili 

La Società Italiana Pirelli offre la sua lunga esperienza e la collaborazione dei suoi tecnici specia

lizzati per la soluzione dei particolari problemi di applicazione tecnica della gomma che i clienti 

vorranno proporre, senza alcun impegno da parte dei richiedenti. 



ARREDAMENTO DELLA CASA 
STOFFE PER M O B I L I - TENDE - T A P P E T I 

U N I C A DITTA S P E C I A L I Z Z A T A 

ING GUIDO CARPANESE 
CORSO GARIBALDI, 7 - TEL. 23345 

MICHELON 
PADOVA 
VIA S. LUCIA, 5 
TEL. 22-009 

SKaeehine da scrivere 

e da calcolo 

PELLICCERIA 

CHIOVATO 
UMBERTO 

PADOVA 
e . P . e . N . 3 6 3 

VIA E M A N . F I L I B E R T O 

T E L E F O N O I N T E R O . 2 ^ 4 6 ^ 

ARTURO DAL ZIO 
ANTICA DROGHERIA Al DUE CATINI D'ORO 

PIAZZA FRUTTA, 17 - Tei. 22-550 

D R O G H E e C O L O R I 

SOC. AN. SACVA-NASTRI - P A D O V A 
CAPITALE SOCIALE L. 500.000 INTERAMENTE VERSATO 

PRODOTTI NAZIONALI 
D I G R A N M A R C A 

C A R T E C A R B O N A T E 

C A R T E PER R I C A L C O 

NASTRI DATTILOGRAFICI 

A R T I C O L I A F F I N I 

Al VOSTRI FORNITORI 

CHIEDETE LA MARCA Siif 



P A N N E L L I DI F I B R A D I L E G N O 

Il materiale che risolve tutti i problemi di a r r e d a m e n l o e di i s o l a m e n l o 

r e c n i c o e d a c u s i i c o . 

T I P I : Superporoso - poroso - semiduro - duro - extraduro. 

IMPIEGHI : Rivestimenti - tramezze - soffitti - pavimenti - porte - baraccamenti 

carrozzerie - frigoriferi - ecc. 

PARTICOLARI DATI TECNICI • CAMPIONI A RICHIESTA 

Soc. An. FAESITE - Pad O v a - P i a z z a E r e m ì r a n i , 7 

S r a b i l i m e n r o in FAÈ DI L O N G A R O N E (Be l luno) 

Società Anon. «ETERNIT» Pietra Artificiale 
Sede in GENOVA - Stabilimenti in CASALE MONFERRATO - Gap. L. 34 .000 .000 int. vers. 

Filiale per le Tre Venezie PADOVA 
C o r s o G a r i b a l d i , 2 - T e l e f o n o 2 0 - 8 9 5 

C o p e r t u r e - R i v e s t i m e n t i - T u b i pe r a c q u e d o t t i , per gas e pe r 

f o g n a t u r e C a n n e f u m a r i e e f u m a i o l i - R e c i p i e n t i - G r o n d a i e e c c . 

A g e n t i - D e p o s i t a r i in t u t t i i c e n t r i p i ù i m p o r t a n t i 

«CEMENTI ISONZO» S. A. 
Sede in T R I E S T E - Stabilimento a SALONA D' ISONZO 

Filiale per le Tre Venezie PADOVA 
Uffici e Magazzini Via Tommaseo, 15 - Tel. 22-037 

Mater ia l i in Cemento - Amian to « S A L O N I T » per coperture, r ivest i 
menti , tubi per condotte forzate (acqua, gas, ecc.), tubi per fognatura, 
canne per fumo e fumaio l i , canali per grondaie e tubazioni di scar ico, 
c a n a l e t t e p e r i r r i g a z i o n i , r e c i p i e n t i , m a r m i a r t i f i c i a l i , e c c . 

R a p p r e s e n t a n z e e D e p o s i t i in t u t t i i p r i n c i p a l i c e n t r i 



BANCA FRATELLI 
C O R S O G A R I B A L D I , A 
C E N T R A L I N O T E L E I F^O INI I C O N . 2 0 - 0 5 0 

EFFETTUA TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA E BORSA 

A D O V A I IVI IMO 
Il recente I I I Convegno del Metano, tenutosi a Bologna, ha dichiarato il Metano gas carburante au

tarchico uaziouale. 
Duraute le ^^ '̂'̂ '̂ sdenti edizioni della Fiera di Padova, comparvero timidamente i primi autoveicoli 

funzionanti a gas metano. 
Crìtiche, sorrisi ironici, dubbi e sopratntto ìncoinprensione accompagnarono queste prime apparizioni, 

ma la fede nei comandamenti del Duce era una, e malgrado tutto, sorse per iniziativa di alcuni volonte
rosi la S. A. Metano di Padova. 

Tempi durissimi, nei primi mesi, come per tutte le cose nuove e sconosciute, ma la ferrea volontà dei 
dirigenti, tutti Squadristi, ebbe ragione di ogni difficoltà e la Metano Padova arrivò in linea, seconda a 
nessuno e per quantità di apparecchi installati e per quantità dì gas distribuito. 

In poco pili di un anno sono stati percorsi passi da gigante e noi padiglione del ifetano allestito dal
l'attuale edizione della Piera, tutti possoun jìrpudere visione degli obiettivi l'aggiunti. 

Padova anche in questo ramo è un oenti-o di irradiazione e gli autocarri della S. A. Metano, distri
buiscono le bombole in tutti i centri del Veneto. 

La 1?. A. Metano Padova sta anche allesten(kj il rifornimento degli automezzi senza ricambiare le 
bombole mediante la Stazione di rifornimento con compressore. 

SOC. AN. METANO PADOVA 
P E R IL. T R A S P O R T O E D I S T R I B U Z I O N E D E L G A S 

V I A G A S P A R E G O Z Z I , ^ 6 - T E L . 2 4 ^ - 2 3 3 

Dina FIGLI DI BONAVENTURA MENATO 
F 3 I A Z Z A G A R I B A I _ C * I F ^ / V D O N / A . F > I A Z Z A G A R I B A I _ D I 

MENATO M A R I O 
T E I - E F - O I M O S 2 - 5 0 I 

Impermeabili - Tutto per lo Sport e per l'Auto - Abbi
gliamenti Sportivi - Soprascarpe - Stivaloni di gomma 
Tele cerale - Linoleum - Articoli Sanitari ecc. ecc. 

MENATO BRUNO 
T E l - E F - O I M O S 2 - 3 5 2 

Articoli Industriali - Cinghie - Tubi - Amianto - Tra

smissioni - Lubrificanti - Macchinario Tecnico ecc. ecc. 

• V I I G I - I O F ^ I ! ^ D O ~ r ' r i A . I I V I I G I - I O F R I : i 



INGÀP 
I N D U S T R I A G I O C A T T O L I 

P A D O V A 
LA PRIMA E PIÙ GRANDE INDUSTRIA Di G I O C A T T O L I DI METALLO 

AREA OCCUPATA 15.000 m - • 600 OPERAI . -^ =_^^= 

E S P O R T A Z I O N E 

Amministrazione e Stabilimenlo: BASSANELLO N. 14 

TELEFONI: AMMINISTRAZIONE 2 2 - 6 9 9 - STABILIMENTO 2 2 - 7 9 9 

CASELLA POSTALE 3 1 2 

IL GIOCATTOLO ITALIANO 

PER I BIMBI I T A L I A N I 

INDUSIRIA E COMMERCIO LEGNAMI 

D I T T A 

DE ALTI - GIACOMELLI 

GIONGO 
DI F. GIACOMELLI & G. G I O N G O 

P A D O V A 

VIA ALTINATE N. 32 

TELEFONO 22-923 

PREMIATO STABILIMENTO 

ANSELMI & CASALE 
P A D O V A 

STABILIMENTO ED AMMINISTRAZIONE 

Fuori Porta Venezia N, 7 — lelefono intercomunale 23283 

Telegrammi ELIOS - Padova 

F A B B R I C A Z I O N E DELLE 

T O R C E E C A N D E L E 

D I C E R A 

L U M I N I D A N O T T E 

«ELIOS» 

C E R A PER P A V I M E N T I 

«LA BRILLANTE» 



SAN O 1 O RG 1 O 
S O C I E T À A N O N I M A I N D Ù S T R I A L E 

OEIIMOVA-SEST R 1 

^ » 

P O M P E E D 
E L E T T R O -
P O M P E P E R 
T U T T E L E 
A P P L I C A Z I O 
N I D E L L ' I N 
D U S T R I A E 
D E L L ' A G R I 
C O L T U R A 

P O M P E E D 
E L E T T R O -
P O M P E P E R 
T U T T E L E 
A P P L I C A Z I O 
N I D E L L ' I N 
D U S T R I A E 
D E L L ' A G R I 
C O L T U R A 

l;'"fl|^K 

ALIMENTAZIONE DI CALDAIA 

M O T O R I 
E L E T T R I C I 

AGENZIA TRIVENETA 
M . T R A P L E T T I 

P A D O V A 
CORSO DEI POPOLO, M e i . 22-882 ELETTRO- POMPA PER ALIMENTAZIONE DI CALDAIA 

M O T O R I 
E L E T T R I C I 

AGENZIA TRIVENETA 
M . T R A P L E T T I 

P A D O V A 
CORSO DEI POPOLO, M e i . 22-882 

C O M P A G N I A G E N E R A L E DI E L E T T R I C I T À 
D I R E Z I O N E , O F F I C I N E E D U F F I C I " T E C N I C I IN M I L A N O 

• Generatori, motori, trastormaiori, raddrizzatori a vapore di mercurio, appareccliiature elettr. 

• Impianti ed equipaggiamenti per trazione elettrica e propulsione navale. 

• Apparecchi radio ed elettroacustici. 

• Apparecchi elettrici per la casa. 

• Impianti frigoriferi e per condizionamento dell'aria. 

• Contatori elettrici e apparecchi di misura. 

COE Forni elettrici • Impianti di saldatura elettrica in atmosfera di 

idrogeno atomico sistema "A rca tom, , - Impianti speciali di illumi

nazione • Segnali del traffico - Carrelli ad accumulatori • Elettropompe 

UFFICIO DI VENDITA PER IL VENETO 

VIA S. LUCIA, 6 P A D O V A TEL. N. 23-741 



P À D O V A 
E D I Z I O N E S P E C I A L E DEL C O M U N E 

G I U G N O 1 9 4 0 - X V I I I 

D I R E Z I O N E E R E D A Z I O N E P A L A Z Z O C O M U N A L E 

LUIGI GAUDENZIO, DIRETTORE RESPONSABILE 

S O M M A R I O 

LO STORICO blSCORSO DEL DUCE 

L A X X I I F I E R A D I P A D O V A 

G. De Marzi: Panorama della XXII manifestazione padovana. 

•. G. Solitro: La Prima Campagna Elettorale Politica nel Veneto - Primavera 1861. 

.^ '- E. Bassi: Gli elementi classici degli affresctiì di Andrea Mantegna. 

• : Itinerari Euganei. 

G. Alessi : Rocca Pendice. 

S. : Alpinismo sugli Euganei. 

^ , N . Gallimberli : Il Caf[è Pedrocchi Centro del Littorio. 

i t : Il restauro della Chiesa di S. Sofia in Padova. 

I Libri. 

IN V E N D I T A PRESSO TUTTE LE EDICOLE E LE P R I N C I P A L I LIBRERIE DELLA CITTA 

U N F A S C I C O L O L . 4 . O D 

SOC. AN. COOP. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE 
VIA G. GALILEI N. 24 PADOVA TELEFONO N. 24 426 

m^ "tgfljKvirsvij QnnO DI PAOOVl; 





LO STORICO DISCORSO DEL DUCE 
COMBATTENTI DI TERRA, DI MARE, DELL'ARIA, 
CAMICIE NERE DELLA RIVOLUZIONE E DELLE LEGIONI, 
UOMINI E DONNE D'ITALIA, DELL'IMPERO E DEL REGNO D'ALBANIA 

ASCOLTATE: 

Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra Patria; l'ora delle decisioni irrevocabili. 
La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. 

Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'occidente che in ogni 
tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiata l'esistenza medesima del popolo italiano. 

Alcuni lustri della storia più recente sì possono riassumere in queste frasi : promesse, minacce, 
ricatti e alla fine, quale coronamento dell'edificio, l'ignobile assedio societario di 52 Stati. La nostra 
coscienza è assolutamente tranquilla. Con voi il mondo intero è testimone che l'Italia del Littorio 
ha fatto quanto era umanamente possibile per evitare la tormenta che sconvolge l'Europa, ma tutto 
fu vano. Bastava rivedere i trattati per adeguarli alle mutevoli esigenze della vita delle Nazioni e 
non considerarli intangibili per l'eternità. Bastava non iniziare la stolta politica delle garanzie che 
si è palesata soprattutto micidiale per colorô  che le hanno accettate. Bastava non respingere le 
proposte che il Fiihrer fece il 6 ottobre dell'anno scorso dopo finita la campagna di Polonia. Ormai, 
tutto ciò appartiene al passato. 

Se noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi e i sacrifici d'una guerra gli è che l'onore, gli 
interessi, l'avvenire ferreamente lo impongono. Poiché un grande popolo è veramente tale se consi
dera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia. 

Noi impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema risolto delle nostre frontiere continen
tali, il problema delle nostre frontiere marittime. Noi vogliamo spezzare le catene di ordine territo
riale e militare che ci soffocano nel nostro mare, poiché un popolo di 45 milioni di anime non è 
veramente libero se non ha libero accesso all'Oceano. Questa lotta gigantesca non é che una fase 
e lo sviluppo logico della nostra Rivoluzione : é la lotta dei popoli poveri e numerosi di braccia 
contro gli affamatori che detengono ferocemente il monopoiio di tutte le ricchezze e di tutto l'oro 
della terra, é la lotta dei popoli fecondi e giovani contro i popoli isteriliti e volgenti al tramonto, 
è la lotta fra due secoli e due idee. 

Ora che i dadi sono gettati e la nostra volontà ha bruciato alle nostre spalle ì vascelli, io di
chiaro solennemente che l'Italia non intende trascinare nel conflitto altri popoli con essa confinanti 
per mare o per terra. Svizzera, Jugoslavia, Grecia, Turchia e Egitto prendano atto di queste mie 
parole : dipende da loro, soltanto da loro, se esse saranno rigorosamente confermate. 

ITALIANI ! 

In una memorabile adunata, quella di Berlino, io dissi che, secondo le leggi della morale 
fascista, quando si ha un amico si marcia con lui fino in fondo. Questo abbiamo fatto e faremo 
con la Germania, con il suo popolo, con le sue vittoriose Forze Armate. 

In questa vigilia di un evento di portata secolare, rivolgiamo il nostro pensiero alla Maestà 
del Re Imperatore che, come sempre, ha interpretato l'anima della Patria, e salutiamo alla voce il 
Fùhrer, il Capo della grande Germania alleata. 

L'Italia proletaria e fascista é per la terza volta in piedi forte, fiera e compatta come non mai. 
La parola d'ordine é una sola, categorica e impegnativa per tutti : essa già trasvola e 

accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano: VINCERE! 
E vinceremo per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all' Italia, al

l' Europa e al mondo. 

POPOLO ITALIANO: CORRI ALLE ARMI E DIMOSTRA LA TUA TENACIA, IL TUO CORAGGIO, 
r̂'.L TUO VALORE. 

Roma, dal Palazzo Venezia, IO giugno 1940 XVIII - ore 18 
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Con plebiscitario entusiasmo dì fede fascista il popolo padovano ha ascoltato lo storico discorso del Duce 

Ecco un aspet to de l la [ o l l a che gremiva Piazza Spalato e le vie adiacent i Ifoto Turola) 





MARE NOSTRUM 
SE PER QLI ALTRI IL MEDITERRANEO È UNA 

STRADA, PER TIOI ITALIANI È LA VITA. 

MUSMUHÌ 

Sul quadrante della storia - la gloriosa storia ! - del popolo italiano, una 
nuova solenne ora sta per scoccare. 

Sotto la spinta della decisa volontà fascista, la ruota dei destino ha rag
giunto oramai un ritmo inarrestabile. 

Quando il Duce lo comanderà, noi combatteremo con la implacabile energia 
che ci deriva dal buon diritto per i nostri vitali interessi, costantemente osteggiati 
dall'egoismo delle cosiddette grandi democrazie e dalla legittima reazione ai 
soprusi ed alle piraterie che da troppo tempo si vanno perpetrando ai danni del 
nostro prestigio e della nostra economia in quel mare che è sempre stato e deve 
tornare ad essere soltanto nostro. 

Nostro perchè non ci sarà possibilità di vita per noi fin quando le chiavi 
di Suez e di Gibilterra saranno nelle tasche di quelli che per trecento anni sco
razzano per le contrade del Mediterraneo. 

L'unità, l ' indipendenza, l ' Impero, non daranno i loro frutti depnitivi, il rango 
di grande Potenza non sarà realtà wera, finché non saremo padroni di questo mare. 
L'Impero che abbiamo conquistato col nostro sangue non sarà veramente nostro 
se non potremo circolare in Mediterraneo senza il nulla osta dei pirati di S. M. 
Britannica. Essi possono raggiungere il loro Impero dall 'Oceano senza bisogno di 
attraversare il Medi ter raneo; noi per raggiungere il nostro, dobbiamo passare 
attraverso porte che sono nelle loro mani. Questo predominio del nostro mare è 
intollerabile politicamente e spiritualmente. 

Ora basta I Quello che anima oggi il popolo dell' Italia fascista è un sano 
senso di ribellione che non si fiaccherà fino al giorno in cui saremo padroni as
soluti del « M a r e Nostrum». 

È verso questa meta che sotto la guida infallibile del Duce marceremo. Solo 
così onoreremo la memoria di quelli che ci precedettero sulla via del sacrifìcio 
perchè la Patria fosse più grande. Solo così l'unità d' I tal ia, la libertà del popolo 
italiano e l'indipendenza del l ' Impero, saranno possibili. 

Sarà l'ultima guerra che darà all'Europa almeno un secolo di pace feconda. 

E sarà anche il secolo della Civiltà Fascista ! 

(Supplemento al * Corriere Veneto ' 23 - 5 • XVIJl) 
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DI 

Con austero rito, intonato alla grandezza 
(Jeir ora si è inaugurato sabato 8 giugno la 
XXII Fiera dì Padova. 

Lungo tutto il vialone centrale del quartie
re pavesato di tricolori, di gagliardetti coll'in-
segna del Littorio e di bandierine multicolori. 
erano .schierati in armi i reparti della <iIL agli 
ordini del Vice Comandante Federale. 

In attesa erano, airingres.so. autorità e ra[)-
presentanze cui faceva corona una folla di iio-
polo. 

Gli squilli d 'attenti della fanfara ilei Co

mando Federale hanno dato raniiinicio. alle ore 

10 precise, dell 'arrivo del iliiiisiro delle Cor-

lìorazioni alla Fiera. Poi. le note degli inni na

zionali sono state sovrastate dagli ai>])Iausi e 

dalle acclamazioni al Duce della folla dei pre

senti. 

L'Eccellenza Eenato Eicci, che indo.ssava 
la divisa di Luogotenente Generale della Mili
zia, ha pas.sato in ra.ssegna le formazioni gio
vanili. 

17 



Altri reparti della GIL erano scliierati nel

l 'interno del padiglione fino alla sala dei c(Ui-

vegni dove è avvenuta la cerimonia dell'inau-

gurazioue. 

Renato Ricci, ch'era accomi)agnato da Int-

te le Gerarchie, è stalo accollo con una vibrante 

dimostrazione all'indirizzo del Duce da ]iarte 

delle donne e giovani fasciste che, con una folla 

di invitali, gremivano hi sala stessa. 

Ricordiamo fra le autorità idu» circoiidavaiio 

il Minisiro : il Prefetto, il Federale, in rajipre-

seiitauza del Ministro Segretario del l 'ar t i lo, 

il gei). Messe Comandante il Corjio d'Armata 

Celere col gei), l 'ivano Coniandante l'Artiglie

ria del Corpo d'Armala stesso, il gen. Ronca

glia Comandante la Divisione jMilitare del Fla

ve, il geli. Faccen<la Comandante la 11 Zona 

Aerea, il gen. Amodei Comaiidanle la Zona Mi

litare, i senatori Bodrero e Miari, i Consiglieri 

nazionali Salvagniiii, F(diciangeli e Montesi, il 

Vescovo, il Rettore dell'Università, il Questore, 

il Magistrato alle Acipie, il Vice Frefetto, il 

Vice Federale, il Comandante la ,")3' I^egione 

della Milizia, la Fiduciaria dei Fasci Femmi

nili, il l'resideiite del l)oi)olavoro, il Vice Pre

sidente del Consiglio delle Corporazioni, il l 'ro-

curatore del Re ed altri ancora fra cui tut te le 

gerarchie locali, dirigenti sindacali ed ufficiali 

del l'i-esidio. 

11 Senato era rapjiresentato dal sen. Bodre

ro e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni 

dal Consigliere nazionale ÌMiari Segretario di 

presidenza. 

IL SALUTO DEL PODESTÀ 

Il Federale ha ordinato il saluto al Duce 

cui ha fatto eco il possente « A noi I » della 

massa dei presenti e iiuindi ha preso la parola 

il Podestà di Padova il (piale così ha detto : 

« EcceUenza Ricci - Camvrati! 

Questa Manifestazione, che si ajire in un 

momento solenne per la Pat r ia nostra, ha un 

suo ])rofondo significato che a nessuno può 

sfuggire : è un atto di fede altissima, un esem

pio di singolare vohnità che mia volta di più 

attesta (piale sia l'atmosfera di consa]ievolezza, 

di enliisiasnid, di serenità, in cui vive ed o];era 

i|ues1a nostra antica e gloriosa Padova. 

E il suo signiticalo non ('• sfoggilo alle Oe-

raichie Ccuitrali che hanno volnto jiremiare il 

nostro senso di res])onsalnlità e di fede, affidan

do a Voi. Eccidlenza Ricci, ajipassionato col-

laltoralore del Duce, a Voi che conoscete Pa

dova da tanti anni e le avete semiire \(iluto 

l>ene, di rajijiresentare il (ioverno Fascista 

mentre alte cure di Stato assorbono La Vostra 

atlen/Joue e la Vostra (piotidiana nobilissima 

fatica. 

E il l 'ar t i to e il Senato del Regno e la Ca

mera dei Fasci e delle C(a-])orazioni e tanti alti 

(ierarchi del Reginu' hanno voluto essere con 

noi oggi per attestarci la loro simpatia. 

Padova \\ b grata ! 

Qui, o Camerati, come in ogni Città e Bor

go della Patr ia il lavoro ordinato e fervido con

tinua nel suo ritmo normale pur nella aspet

tazione di eventi decisivi. Più che as]iettazioiie. 

('• certezza che sta sospesa nel nostro cielo e tut

ti sentiamo alta, viva, vibrante. 

l 'ossiamo ben dire. Camerati, che ogni ita

liano lavora e vigila, nelle otììcine, nei campi, 

nei laboratori, c()nsa]>evole che tutto (pieslo gio

va ed è indisiiensabile al Paese, ma è pronto ad 

interrompere la sua fatica jjer obbedire ad un 

cenno e lasciare la consegna del focolare, delle 

officine, dei camiii, ai nostri meravigliosi ado

lescenti, agli anziani, alle spose, alle madri, a 

(pieste sante donne che furono un esempio in 

ogni tempo al mcmdo, per attaccamento al do

vere, per devozione alla l 'a tr ia . 

Questa Manifestazione di civile, umano 

progresso, che Iddio vede e benedice, ne è la 

rilirova solenne. E nel saluto vibrante che Pa

dova Vi porge, Eccellenza Ricci, col suo gran 

cuore infiammato, Voi do-\-ete sentir fremere i 
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s a l u t o d e l l a C i t t à d i P a d o v a a I r a p p r e s e n t a n t e d e l G o v e r n o 

nostri sentimenti ]irofondi : la vita pi'otesa nel 

lavoro, al superamento tecnico, al raggiungi

mento di nuove nobili mete, e insieme <ineno 

che più trascina nell'orgoglio e nell'amore ogni 

petto italiano, la certez/.a che tutt i anima, che 

ci fa soldati mossi da mia sola volontà : la vo

lontà di Eoraa ; oggi che gli eventi incalzano e 

maturano, e gli italiani attendono d'esser chia

mati alle fatali rivendicazioni, nel nome sacro 

e augusto del Ee Imperatore, agli ordini del 

prodigioso Animatore, che sovrasla tutte le vo

lontà, che infuoca tutte le anime, che ha anti

veduto con singolare i)otenza di pensiero, la 

storia- che si compone giorno i)er giorno, che ha 

prejiarato, con mano sicura, il nostro certo av

venire ! 

Le ultime parole del Podestà sono state sa

lutate da una calorosissima, iirolungala mani-

fesiazioiie di entusiasmo e da acclamazioni al-

lissime al Fondatore dell 'Impero. 

IL COMMISSARIO DELLA FIERA 

Eistabilitosi il silenzio ha ])arIato il Com

missario della Fiera ])i'of. De i larzi . 

Egli ha detto : 

« In ipiesto ieiupo di ardente ]iatriottica vi

gilia ognuno di noi senle ijnanto strida ogni 

su]ierflua, anche se non del tut to inutile paro

la, e (juale valore acipiisti invece ogni atto di 

volontà e ogni fatto di realizzazione. 

JMi limito pertanto a presentare a 'S'oi Ec

cellenza le forze produttive nazionali couveiiiile 
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a, questa XXII Fiera di l 'adova che, inai come 

ora, è orgogliosa di qualificarsi Manifestazione 

del Prodotto Italiano. 

Ogni settore della nostra vita economica è 

qui presente con le realizzazioni i)iù significa

tive, che — se attestano dello s))irito dei diri

genti, della genialità dei leciiici. della genero

sità dei lavoi-atori — jiorlano iin])ressi i segni 

del profondo riniiovamenlo operato dal Kegiine. 

Noi (|ui abbiamo la testimonianza c(nicreta 

che il lavoro ha trai lo dal Duce la sua consa

pevolezza e la sua iiitrai>rendeiiza coronata da 

vittoria. Is'oi qui abbiamo la certezza che per 

la chiaroveggenza del Duce il jiotenziale pro

duttivo è pari alla necessità dell'ora che volge. 

Se la prima Fiera del 11)11) — che sua Mae

stà il Ee Vittorioso visilava ancora in grigio

verde — nasceva da una volontà ricostnittiva 

di pace dopo la Mttoria , (piesta XXII Fiera di 

Padova — che Voi Eccellenza, collaboratore fe

dele del Duce nel campo dell'economia, oggi 

inaugurate — rappresenta un atto di volontà 

che guarda alla guerra per coronare la Pat r ia 

di nuova Vittoria. 

Guerra di redenzione per ogni nostra terra 

e per tut to il mare nostro, che r idarà — agli 

ordini del Duce e al comando del Ee Impera

tore — le vie e la vita di Eoma immortale a 

questo popolo jiroletario e fascista ». 

Ancora umi volta la folla iiresente è scat

tata in una ardente dimostrazione all'indirizzo 

del Duce quando il prof. De Marzi ha coiudu-

so il suo brevissimo discorso. 

I l Ministro delle Corporazioni ha dichia

rata, quindi, aperta la XXII Fiera di Padova. 

LA VISITA Al PADIGLIONI 

Ha inizio la visita ai padiglioni della Fie

r a con una lunga sosta alla Pr ima Mostra del 

Magnesio, ideata dal Consigliere nazionale 

Montesi. 

Dal magnesio si passa agli sprechi, cioè 

alia campagna ispirata a quest'affermazione : 

(( Bei lire al giorno sprecate da ogni italiano 

rappresentano ]ier il Paese la perdita di un mi

liardo all 'anno » e « ogni piccolo jiezzo di ferro 

ricupierato ])art(cipa alla fabbricazione di ara

tri e cannoni ]ier la Patria ». (ìratici, ])r(jlili 

di macchine, disegni a colori, tappezzano le 

pareti del jiadiglione, contro le (piali sono alli

neati gli istrumeuti e apparec(dii atti al ricu

pero ed al ris])armio di ogni sjiecie di materia

le. Caralteristica la « cassetta y^'v le idee )), en

tro la (piale il ])ubblico è invitalo a dejiositare 

(luaLsiasi suggerimento in relazione alla cam

pagna contro gli sprechi. 

Pas.siamo alla Mostra dei tessuli, del cuoio, 

delle calzature e afflili. 

Kel reparto ]ie]letterie il Jl iuist io entra 

nel «negozio» di una fabrica tedesca di Maiiii-

heim. 

Seguendo il ])orticato di destra, tra sem

pre rinnovantesi acclamazioni al Duce da par

te della, folla stretta intorno al Gerarca, ci af

facciamo al padiglione delle macchine agricole. 

Tra il padiglione dell 'agricoltura e quello 

della Mostra degli ovini sono disiiosti, in pia-

rallelo, il trenino che primo compì il percorso 

Xap(di-Portici nel 1S39 e 1' elettrotreno anno 

XA^III : suggestiva celebrazione del centenario 

delle Ferrovie. 

Ed ecco la mostra degli ovini, allestita dal 

Direttore dell 'Isti tuto Nazionale di coniglicol

tura di Alessandria, che ha con particolare cura 

pre]iarata anche la mostra di aviconiglicoltura, 

più tardi visitata. 

All'uscita dalla mostra degli ovini il grup

po delle autorità, con a capo il Ministro delle 

Corporazioni, è guidato dal Commissario del

la Fiera ad osservare il lavoro di una specie di 

trebbiatrice che inghiotte da una bocca capace 

stocchi di granoturco per rigettarli ad un altro 

estremo spezzettati minutamente. Da (luesta 

massa vegetale verrà, con successivi procedi

menti chimici, estratta la cellulosa. 
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Si jìassa per il padii^iione delVE.l.A.R. e 

per (inello deiredilizia. l 'uà sosta dinanzi alla 

volta amplissima costruita senza centina prov

visoria : e ai manufatti di cemento armalo. 

T'n editìcio mimetizzato con cappella an

nessa scoi'iiiaino a desira entro il verde de^li 

alberi. Protezione Antiaerea. Si fa innanzi a 

ricevere il <!erarca il colonnello Dalla Favera, 

seguito da i r ing . l 'istorelli. In questo tiiùco 

(•adiglione sono raccolti i vari mezzi di offesa 

e di difesa, dai li(inidi iiitiatiuiiahili ai carri at

trezzi, alle maschere antigas. Su un tavolo no-

iianio. in miniai ura, mia «loi-re J^ittoria» i)er 

licovero antiaereo, costruita in Arsia a cura 

dell'Azienda Carboni Italiain. Il gruiipo delle 

autorità si raccoglie al centro intorno ad un 

plastico che ra])])rese]iTa una zona industriale 

in pieno lavoro. L'Eccellenza (;aud)elli. l'resi-

dente della Direzione centrale per la ju'otezio-

iie antiaerea illustra con grande eiticacia le va

rie fasi di una incursione aerea, dal primo al

larme al segnale eli cessato pericolo. Con rea

listica pi-ecisione ci è dato seguire così l'oscu

ramento degli stabilimenti, il ri t iro del mate

riale rotabile, l 'arresto del lavoro, il passag

gio degli operai nei ricoveri, gli effetti della ca

duta di bombe incendiarie e di gas, l'interven

to del l ' I ' .X.P.A., la rii)resa del lavoro. 

Xel pailiglione delle Ferrovie dello Stato 

è degno di speciale rilievo il plastico che ripro

duce la nuova Stazione di Venezia - S. Lucia. 

Dopo una visita all ' interessante i)adiglione 

dell'aviconigiicoltura, le Autorità si indugiano 

nel padiglione dei tabacchi, della Mutua As

sicuratrice, alla mostra Kofler. in quella dei 

giocattoli e della « Faesite ». 

Seguono le visite al padiglione della ((Mon
tecatini», a quello deir((Auto», alle Mostre dei 
uudini e pastifici e a (piella organizzata dal-
TAssociazione per il controllo della combustio
ne. 

Con una sosta al padiglione della radio, 

della fotografia, dei prodotti medicinali, deipro-

S. E. Ricci accompagnato dalle Autorità visita la Fiera 

dotti alimentari e alla mostra dei vini, e al pa

diglione del mobilio, la -s-isita volge alla fine. 

Salutato da calorosi applau.si mentre i raii-

presentanti della ( T . I . L . rendono gli onori mili

tari al suono degli inni della Patr ia e della Ei-

voluzione, il Ministro delle Corporazioni lascia 

il recinto della Fiera, dopo avere espresso il suo 

iilto compiacimento per l'organizzazione per

fetta del grandioso complesso fieristico, che rag

giunge in pieno il fine assegnato a questa ma

nifestazione : presentare i risultati conseguiti 

nella battaglia autarchica da industria, agri

coltura, commercio e artigianato, tecnicamente 

e corporativamente fuse in mirabile collabora

zione. 
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ESPONE ALLA 

XXII FIERA DI PADOVA 
(8 - 23 GIUGNO 1940 - XVIII) 

MACCHINE 

E CARRI AGRICOLI 

TRATTRICI AGRICOLE 

CARRIOLE A MANO 

GOMMATI CON PNEUMATICI 
VISITATE IL POSTEGGIO 

AL PADIGLIONE DELLA MECCAflICA AGRARIA 



V i s i o n e n o t t u r n a d e l l a F i e r a 

pnnoRiiinii DOLIII HHII PieRii 
Ventidue anni or sono l'adova ancora in 

grigio verde, riprendendo la secolare tradizio

ne del suo mercato mondiale, inaugurava con 

solennità ed orgoglio la sua prima Fiera Cam

pionaria, auspicio e jjromessa del rifiorire dei 

traffici e del lavoro nazionali, garanzia della fe

de non sopita nel compimento dei destini d 'I ta

lia. 

Di anno in anno la Fiera si svolgeva e si è 

svilu])pata, specie sotto l'impulso del Eegime 

Fascista, così che, mentre due anni or sono nel 

tripudio della gala di bandiere solennizzava il 

Ventennale della Vittoria, poteva, nel consoli

damento della concordia fra le classi, assumere 

il primato di manifestazione dell 'attività corpo

rativa e come tale la fisionomia caratteristica 

di segnacolo ed espressione delle forze autar-

chiclie, su cui s'impernia la volontà Jlussolinia-
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l'esperimento sanzionistico aveva appreso agli 

i tal iani la snjirema necessità di scuotere il gio

go delle sovvenzioni straniere. 

La concorde volontà di tut te le classi e la 

terma determinazione verso il risparmio delle 

materie importate e verso l'utilizzazione razio-

)iale e jirogressiva di quanto forma il patrimo-

lìio e l'alimento industriale nazionale, già da 

(|uel tempo, sotto l'antiveggente monito del Du

ce, a\'evano dimostrato di (jiiale e ipianto sgra

vio la liilancia commerci:ile fosse s\iscettibile e 

come si ]ioiesse facilmente fare a meno, o in 

ogni caso alleggerire, il dis(juilil)rio che per le 

imjioi'tazioni eccessive riusciva a distruggere 

ogni lieiicticio dall ' incremeutata esportazione. 

Sintetizzata faustamente l'.ell' esjiressioue 

« Autarchia )) la lotta intrapresa, la nobile ga

ra introdottane tra scienza e tecnica, tra l'in

dustria e il lavoro, dava presto i suoi frutti, 

auspicandone sempre maggiori, sol che si fos.s:e 

continuato con fede e tenacia nello sforzo entu

siasticamente iniziato. 

I l P a d i g l i o n e c h e o s p i t e la M o s t r a de l 

1° C e n t e n a r i o d e l l e ^Fe r rov ie d e l l o S t a t o 

na del totalitario riscatto della ovazione da ogni 

soggezione e pressione dallo straniero. 

Che cosa sarebbe valsa, (piale vera e pra

tica utilità avrebbe prodotto l'agognata unità 

territoriale e la ricomiuistata indipendenza ])o-

litica del popolo italiano, se la sua vita, nel-

l'alimentazione come nella produzione, nell'at

tività lavorativa come nell'efììcienza bellica, do

veva giacere semiire oii])ressa al beneplacito del

la ricchezza, e quindi dell'egoismo, di Nazioni 

sempre agguerrite nell'esosa s]ieculazione dei 

benefici che la posizione geogratica e la dovizia 

del suolo rendeva potenti e dominanti? 

Già cinque anni or sono il fallimento dei-

Anche in questo campo Padova non poteva 

non correre al i^osto di avanguardia e di scolta 

per i futuri destini d 'I tal ia. I l singolare privi

legio della storia che la classifica antesignana 

dello svilu])])o commerciale fin dai lontani pri

mi anni del Medio Evo, indomita lottatrice per 

l 'indipendenza contro le feroci incursioni di 

]3zzelino da Koraano ed esempio di organizza

zione comunale, quando i Comuni raccoglieva

no i primi aneliti di libertà di un jiopolo sem

pre oppresso e violato nei suoi diritt i , culla del 

[ìiù insigne storico della romanità e tomba del 

maggiore Taumaturgo della Cristianità e del 

Poeta della dolcezza e della pace, rinnovella e 

ri tempra il suo (( fato », e alla Diana della Vit

toria iier l 'Autarchia fa risuonare 1' eco delle 

.secolari vittorie, che la terra e la gente di Pa-
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dova, fiera nelle <;-uerre come ])roficiiainente la-

lioriosa nella iiace. in ogni tempo hanno salu

tato, nel giusto orgoglio dì averle conseguite. 

Sulla battaglia e sulla immaneabile vitto

ria dell "autarchia la XXII Fiera di l'adova è 

quest'anno impostata. 

Che importano o valgono le diificoltà con

tingenti o riflesse che ostacolavano e contrasta

vano la nostra fatica? Quale delu.sione pei pia

gnucoloni profeti del malo augurio che, nell'in-

calzare di eventi, intravvedano il fallimento de

gli sforzi intrapresi e finalmente compiuti, e la 

sosi)ensione della festosa ricr)rrenza annuale 

della Fiera di Padova'? 

Ku (pielle come su costoro già una prima 

vittoria venne annunziata nel vibrante tele

gramma inviato al Duce il 7 maggio scorso, 

con cui la Fiera di l'adova affermava un ]iri-

mato di sjiirito e dì fede realizzatrice, che do

cumenta t u t t a l a tran(piilla 0]ierosa volontà del

le forze economiche del Paese. 

In verità, per quanto legittima ajipai-isce 

la soddisfazione di aver inanleiiuto una pro

messa, al tret tanto, a scopo pienamente raggiun

to, forte lo sgomento incombe al cospetto della 

durezza e della continua ricorrenza degli osta

coli superati. 

Ma a che ne giova il ricordo? Ed è proprio 
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nece.ssario ed utile renumerar l i tutt i , nell'ora 

che volge, densa bensì di ausiiici e di speranze 

])er la maggiore fori una e potenza della Patr ia , 

ma ])i'incipalmente foriera di eventi, da cui una 

nuova storia si a]irirà per il mondo, e nel Ira-

collo di artiflziose ingiustizie e di egoismi il la

voro si assidera signore e fattore di ogni dura

tura ricchezza e tranquill i tà fra i popoli? l'er-

chè. impostandosi sull 'autarchia, la XXII Fiera 

di Padova ha inteso, come intende inneggiare 

al lavoro nazionale, sia esso ispirato alla scien

za dello studioso, sia esso la fatica e lo sforzo 

muscolare dell'agricoltore e dell' operaio, che 

nelle intemperie della natura o fra i rumori del

le ofticine sollecita la trasformazione del seme 

in frutto e della grezza brutali tà della materia 

in ordigno, utensile e macchina, at t i a segnare 

il passo col progresso della civiltà. 

Quando la mattina dell'S giugno l'Eccel

lenza Ricci, giovanissimo Ministro delle Corpo-

i-azioui — (pianto è significativo il fatto che uno 

fra i più giovani Miiil.stri sia stato designato al

l 'inaugurazione del più vecchio mercato ita

l iano! — ha dichiarato il nome del Ee Impera

tore e del Duce aperta la XII Manifestazione 

della Fiera di Padova, non parve a molti vera 

l'affermazione della continviità trancpiilla e fi

duciosa del lavoro e delle attività produttive 

nazionali negli echi che risuonano della tremen

da bufera guerresca europea. 

La saggia e laboriosa stirpe di Cincinnato 

si riproduce e riprende nelle at tual i generazio

ni, che, pronte al comando del Duce a marcia

re per la rivendicazione dell' agognata libertà 

economica, non interrompono il proprio lavoro 

ed accrescono la produzione necessaria per la 

vita e la potenza del l'aese. 

Inalberato il vessillo dell 'Autarchia, come 

norma e condizione dello sviluppo economico 

nazionale, i criteri organizzativi della XXII 

Fiera di Padova si riassumono su una triidice 

base fondamentale, che ha ])resiediilo alla ras

segna delle maggiori ed essenziali attività, che 

in ra]i]Hirt(i all 'Aniarcliia. 

1" Scienza • tecnica - c-onsnmi in Regime 

Autarchico ; 

II" Agricoltura e svilujipi di [inxlu/.ioue 

sorreggono il lavuro italiano : 

I I I ' Manifatture e jirodutti vari - col con 

torno di o[ii)ortune Mostre gare e cnnc!>rsi a 

premi per il relativo incremento, oltre l'orga

nizzazione dei servizi complementari. 

L'ampiezza teorico-jiratica del pi-imo con

cetto ha imposto naturalmente la suddivisione 

in settori e anche più necessariamente il fra

zionamento in reparti a carattere singolare e 

individuale. 

Prevale su tut t i la Giostra curata con Pin-

tervento e la collaborazione de l l 'EXlOS. nella 

lotta contro gii siirechi e per l 'incremento dei 

recuperi, che può (|Ualiticarsi come legge fon

damentale per ogni battaglia a scopo autar

chico. 

Come ciò possa in ogni campo essere appli

cato con un ])(i' di pazienza e d'accorgimento, 

i vantaggi certi e impensati (die se ne ricavano, 

il sollievo che ne risulta ]ier la Inlancia commer

ciale, tutto (juesto a]i]iare nella dimostrazione 

manifesta e chiara che l'analogo ]>adiglione pre

senta. Sono piccole e grandi curiosità che at

traggono il tecnico e il profano, ma nello stesso 

tempo è per tu t t i un iirofondo. profittevole in

segnamento di metodo e di disciiilina (die non 

deve essere trascurato. Del resto, l ' importanza 

intrinseca di tale insegnamento è così manife

sta e interessante che analogamente alla Mostra 

dell'ElS'IUS. la Confederazione Fascista degli 

Agricoltori con saggia opportunità ha creduto 
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I l P a d i g l i o n e d e l l ' U . N . . P . A . 

organizzai'e una propria Mostra in materia di 

sprechi e recuperi agricoli, che è caratteristica

mente destinata a xm particolare successo. 

Sempre in tema dì applicazione dell 'Autar

chia, la sezione arredamento, nelle mostre per 

forniture di ufllcio, del mobilio in genere, delle 

forniture alberghiere, dell'economia domestica, 

dei generi di toletta, dell'edilizia, della chimi

ca farmaceutica, afferma in modo mirabile per 

la sua singolarità il proposito di sostituire la 

genialità del lavoro nazionale ad ogni intromis

sione e imitazione straniera. 

E mentre nel padiglione della meccanica 

generale e della siderurgia si può constatare 

come la grande industria fornisce costante jiro-

va ed esempio di comprensione, l 'Ente Xaz. 

dell» Cellulosa e della Carta attesta nella sua 

Mostra speciale quanto già si è fatto ed otte

nuto e (]uanto ancora si deve fare ed ottenere 

per sottrarre questo genere, che per la genera

lità dei bisogni cui sovviene, si classiflcii t ra 

quelli di maggior consumo, alla gelosa e spe-

culatrice avarizia al trui . 

Interessanti il padiglione della radio-foto-

cine, in cui si afferma il progresso dell'indu

stria e della produzione italiana in continuo 

incremento, e il padiglione dello sj^ort in cui 

tu t t i gli attrezzi di svago e di educazione tìsi

ca, di allenamento e di giuoco, mostrano i pro

gressi e i perfezionamenti consegniti dall 'arte 

e dall ' accorgimento italiano ; e finalmente la 

Mostra della Protezione Antiaerea, la cui at-
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„ . . „ , m i T l i l E DI C H N O N 

Un p a r t i c o l a r e de l l a M o s t r a c o n t r o g l i s 'prect i i 

tnal i tà non ha bisogno di essere particolarmen

te il lustrata. 

Ma là dove la genialità speculativa mostra, 

e l 'arte nella sua spontaneità primitiva o evo

luta risaltano in vere meraviglie sono la Mo

stra delle Calzature ed Affini e la Giostra del

l 'Artigianato Rurale e Montano delle Venezie. 

La rarefazione delle jielli e dei cascami in 

rapporto ai crescenti progressivi bisogni ha 

trovato nell 'industriale e nell 'artigiano italia

no una i)reparazione ed un adattamento di par

ticolare ingegnosità, che traendo partito da 

tu t te quelle materie di origine nostrana, hanno 

voluto e saputo sopperire al caro ])rezzo conse-

guenziale alle aumentate imxtreviste richieste. 

Le scarpe di lusso, come le calzature economi

che, sono accanto in questa mostra, e stupisco

no, non tanto per il prezzo mantenuto in mo

desti confini, (|uanto per il Inion gusto esterio

re e per l'accuratezza di manitallura clic non 

fanno rimpiangere i similari articoli ])recedenti. 

Diversa, ina non meno ammirevole, l'iin-

])ressione che desta la Mostra dell 'Artigianato 

Rurale e Montano. Sono piccoli manufatti , ben 

spesso lavorati col coltello o con utensili ])ri-

mitivi e rudimentali, ma la perfezione delle ri

finiture, rornamentazione e coloritura impres

sa, e l'espressione delle figure sono tali da ca-
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M a n i f e s t a z i o n e d e l l a « G i o r n a t a R u r a l e » 

ratterizzai-ne la produzione in ^-era e pro^iria 

opera d'arte. 

Aderiscono infine al concetto saliente del-

rau ta rch ia la Mostra dei Combustibili solidi 

nazionali, corredati dagli analoghi Impianti di 

Eiscaldamento che l'Associazione Xaz. per il 

Controllo dei Combustibili ha allestito con spe

ciale cura per dimostrare come, nel diuturno 

e saldo spirito di resistenza alle avversità e al

le asprezze economiche, il popolo italiano sa 

reagire, e, (]uando occorre, rinunziare a ogni 

f(U-ma di oppressione straniera. 

Sotto il profilo dell'agricoltura e dei suoi 

svilu])pi in rapporto all 'Autarchia, il primo i)0-

sto va assegnato alla Federazione Italiana dei 

Consorzi Agrari, che allestendo una mostra 

speciale dei mezzi produttivi ])er la vittoria 

autarchica dell 'agricoltura, ha presentato tut

to un [trogramma di realizzazione e di incre

mento per la maggiorazione dei prodotti e dei 

raccolti e per la sicurezza dei rendimenti. C^ue-

sta mostra riassume l'insegnamento ])ratico e 

documentato di (pianto il terreno nazionale ])ar-

ticolarmente idoneo ad ogni forma di cultura 

può rendere di per sé solo, riducendo al mini

mo le spese che gravano tuttora sull'analoga 

;ittività. 

Ad essa fa riscontro il gru]ipo delle mac-
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F a t t o r i a a u t a r c t i i c a P i r e l l i ( c r e a z i o n e P r o f . G u i <J o G a l l i d i M i l a n o ) 

chino agrarie e (jnello dei molini e ])astifici nei 

(jiiali è riassunto, per una ])arte, lo svilu]i])0 

della inaccliina nella lavorazione dei canijn e 

nella raccolta e selezione (1(4 prodolli. i)er l'al

tro il i^rogresso conseguito sull'estrazione dal 

grano degli elementi necessari all'alimentazio

ne, e alla razionalità dell'impiego della macchi

na nella analoga manipolazione, così agli effet

ti dell'igiene e della sanità pubblica, come in 

rapporto al ndgliore e maggiore rendimento. 

A c(«n]ileiii('nt() di tut to ciò una delle più 

importanti Società Nazionali esjxjiie e mette in 

rilievo pneumatici al servizio dell 'agricoltura, 

che in altri termini vuole significare l'allesti

mento di speciali copertoni e camere d'aria re

sistenti così al trafììco delle strade non sempre 

tenute in ordine per il servizio della campagna, 

come al bisogno di non danneggiare col peso e 

col movimento dei t rat tori terreni coltivati o 

preparati per la semina. 

In analogia con i prodotti della terra la 

XXII Fiera di Padova raccoglie ed espone una 

completa rassegna di generi alimentari. E ' (pie-

sto il settore più popolare della Fiera sia per 

la diffusione della conoscenza delle ditte na-

zi(mali i)iù accreditate, sia per l 'opportunità 

che offre particolarmente alle massaie di con-

fr(nitare la bontà dei generi coi prezzi, coi luo

ghi di provenienza e con la convenienza degli 

ac(piisti. L'unione del jiopolo italiano si raf

forza per tal modo anche nella comunione di 

gusti gastronomici e l'affratellamento delle lon-
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La M o s t r a d e l l ' A r t i g i a n a t o r u r a l e e m o n t a n o d e l l e V e n e z i e 

tane disparate regioni d 'I tal ia trova qui il mo

do indissolubile della migliore e recii)roca com

prensione. 

I l famoso ditirambo di Francesco Redi, in

neggianti ai vini d' I ta l ia ha trovato pratica 

e concreta applicazione : non più occorre segui

re col gaio poeta, il viaggio di Basso attraverso 

le varie regioni per assaxìorare il dolce o ama

ro, il tonico o spumeggiante licore che Noè con

sacrava alla beatitudine della posterità ; non 

più l'acquolina in bocca all'esaltazione di tipi 

e preparazione vinicole, particolari a determi

nate fattorie e paesi. Kel padiglione dei vini e 

liquori tut t i i vini si sono dati convegni e tu t t i 

possono con lieve spesa assaggiarli. 

Tutti i brindisi possono risuonare nel ca

rezzevole dialetto veneto, e se per disavventura 

troppi baci al bicchiere avessero a giocare (jual-

che tiro birbone, un po' d'ebbrezza, rinfocolan

do i discorsi, servirà a mettere allegria e a di

leguare la musoneria che viene dalle notizie di 

fuori. 

Certa cosa è che anche nel settore dei vini 

e dei liquori l'affrancamento dalle imiioriazio-

ni straniere è ormai un fatto compiuto, e le mar

che italiane già varcano trionfatrici i confini 

della Kazione, rivendicando all ' I talia un pri

mato che solo l'invidia e la concorrenza pub

blicitaria d'oltralpe avevano contrastato. 

Alleata all 'agricoltura, la zootecnica e la 

pastorizia hanno in questa Fiera l'occasione di 

solennizzare nuovi trionfi. 

Ben tre mostre-concorsi sono organizzate, 

quelle degli animali da cortile, quelli degli o\ini 

da riproduzione e la mostra canina nazionale. 

Tutte importanti in rapporto all ' autarchia : 
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perchè se l'incremento di animali da cortile 

riesce utile sommamente al bisogno delle carni, 

delle uova, delle piume, la gara indetta jier gli 

ovini da carne, da lana e da pelliccia, nelle sele

zioni delle razze, nell"esperienza degli incroci, 

neiracclimentazione delle greggi risjjonde esat

tamente a i ra t tua l i tà dei bisogni per l'alimen

tazione e per l'aiTedamento, alla crescente ri

chiesta delle popolazioni e delle industrie tes

sili. 

La s2-)ecialità di (jneste gare mostre cui, so

no assegnati cospicui i)remi. con.sisle nello sti

molare piccoli lavoratori, iutensitìcare cure ed 

e.sperimeuti i)er il miglioramento delle razze, 

per il maggiore tornaconto proiirio e per la pos

sibilità di utili sviluppi a t t i a ridonare al paese 

il contingeiitameuto di carne, di lana, di l'fl-

licce ecc., di cui esso è tut tora in buona jiarte 

tributario ali 'estero. 

Nel terzo grup])o si allinea prevalentemen

te la magnifica celebrazione del centenario del

le ferrovie italiane, presentata dal Ministero 

delle Ccmiunicazicuii in un padiglione in cui dal

la perfezione del trenino riprodotto dai modelli 

della prima ferrovia costruita fra Napoli e Por

tici un secolo fa, si assiste al progresso raggiun

to nelle mastodontiche locomotive moderne, nei 

])otenti locomotori della trazione elettrica e ne

gli ultimi ultrapotenti autotreni, e dagli angu

sti vagoncini del secolo passato si x^rogredisce 

verso i cai)aci carri e le sontuose vettni-e mo

derne attrezzate ])er ogni comodità dei viaggia

tori. 

Lo svilupijo delle ferrovie italiane rapida

mente compiuto sotto 1' impulso del Go\eriio 

Fascista e l'elettrificazione quasi generale del

le linee di comuncazione per ogni capo d'Ita

lia, meglio che dalle tavole statistiche traspare 

manifesto e concreto nelle realizzazioni conse

guite ed e.sj)oste che formano la meraviglia e 

rammirazione di ogni vi.sitatore. 

Non meno suscitatore di curiosità è Falle-

stimento dei piani e dei progetti ])er l'Esposi

zione Mondiale di Eoina che segnerà di fronte 

agli I tal iani e al mondo intero l'affermazione 

del successo che la politica del Duce e la di.sci-

plina del popolo lianno saputo raggiungere in 

tu t t i i campi dell 'attività e del pensiero umano. 

Due grandi società assicuratrici es])ongono 

nei propri i>adiglioiii i progressi della civiltà 

fascista nel campo della i)revidenza e della in-e-

venzione contro gli infortuni, contro le intem

perie e contro gli acciacchi della vecchiaia. 

Ma a rimettere dalla melanconia subentra 

subito accanto il grandioso e movimentato par

co div-ertimenti, ove l 'animo può svagarsi nella 

cultura dello spirito come in una scaiiigliata 

monelleria, nello stesso tempo che un moderno 

e completo impianto dell 'EIAK sta a fornire 

in ogni momento le recentissime notizie dell'at

tualità e la risonanza delle voci e delle musiche 

più care all'orecchio degli ascoltatori. 

Né titubanze né sccn-amenti. ]ier ijuanto 

grave ne aj)parisce il motivo, hanno fermata o 

t ra t tenuta la nostra fede per questa XXII ma

nifestazione, al cui avvento particolare fatalità 

di circostanze op^ioneva difficoltà e ostacoli in 

al tr i tempi insormontabili. 

I l verbo sereno e .sicuro del Duce, la for

tuna di prestarGli obbedienza, la ferma volon

tà di seguire il suo esempio di tenacia e di lavo

ro, sono state le faci che hanno rischiarato il 

cammino, e sulla scìa luminosa del loro fuoco 

si è raggiunta felicemente la meta! 

G U I D O DE M A R Z I 
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L'«UTITA» DI ESTE 

ALLA XXII FIERA DI PADOVA 

Il progresso della tecnica, verificatosi in ogni campo, ha avuto un particolare 

incremento nella industria meccanica a disposizione della quale sono stati messi dei 

mezzi di impensata potenza. 

Nel campo particolare delle macchine utensili sono sorti nuovi utensili in leghe 

taglienti che, potendo lavorare ad altissime velocità, portano a moltiplicare la produ

zione che si otteneva con gli utensili precedentemente conosciuti. 

Ne risulta che i costruttori di macchine si sono trovati di [ronte al problema di 

dare alle loro costruzioni la particolare struttura richiesta dall ' impiego di questi utensili 

di nuovo tipo ; e cioè una robustezza conforme alla maggiore velocità ed al maggior 

s[orzo che la macchina deve sopportare, nonché una conformazione adatta al [acile 

scarico dei trucioli, che, in conseguenza, vengono prodotti in gran copia. 

Le macchine utensili fabbricate dalla UT ITA, e particolarmente i torni (brevetti 

U T I T A ) , sono costruiti tenendo presenti queste necessità e le hanno pienamente sod

disfatte, prevedendo anzi un ulteriore progresso dei nuovi utensili. Questi torni sono 

particolarmente adatti per lavorazioni in serie di pezzi di qualunque profilatura,- hanno 

vasto impiego nella lavorazione di parti di motori, di aeroplani, di automobili e nella 

produzione in grandissime serie. 

I materiali adoperati nella loro costruzione sono accuratamente scelti e verificati ; 

così pure le fusioni, prodotte dalle Fonderie UTITA, vengono sottoposte a rigoroso 

controllo. 

Alla garanzia offerta dai materiali fa riscontro una lavorazione accuratissima, aff-

data a mestranze specializzate,- elementi tutti che concorrono a far sì che le macchine 

U T I T A realizzino qualsiasi lavoro con pieno rendimento della potenza applicata e 

assoluta garanzia di precisione. 
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Risultati così notevoli l 'UTITA ha potuto raggiungere mercè la razionale organiz

zazione delle sue Officine dotate di gabinetti sperimentali per la prova dei materiali 

impiegati nelle costruzioni e per il controllo della precisione di lavorazione. Una fon

deria — attrezzata per gualsiasi fusione di ghise comuni e speciali, di bronzo, allu

minio e leghe leggere — affianca i reparti di lavorazione meccanica : cosichè il tutto 

costituisce un complesso industriale modernissimo e ricco di mezzi, controllato da tec

nici esperti e mosso da una maestranza disciplinata e addestrata appositamente da 

corsi interni di istruzione professionale che si ripetono annualmente sotto il controllo 

del Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra. 

Un'altra attività de l l 'UTITA — sempre all'avanguardia nelle realizzazioni di impor

tanza autarchica — è rappresentata dalla costruzione brevettata di un nuovo e perfetto 

tipo di Mulino a Cilindri la cui adozione permetterà di elevare del 6 ° • e fino al ì2° /o 

la resa della farina attualmente ottenuta dal ns. grano, ancora per troppa parte maci

nato con i normali mulini a macina. 

La geniale struttura di questo mulino a cilindri ne consente la installazione in am

bienti di normale grandezza, eliminando così la necessità di grandi costruzioni quali 

sono oggi richieste per i correnti tipi di Mulini a Cilindri ; in tal maniera è agevolata 

la sostituzione dei vecchi impianti a macina con questi nuovi, senza dover provvedere 

ad ampliamenti o rifacimenti dei fabbricati esistenti. 

Il nuovo Mulino, presentato per la prima volta d a l l ' U T I T A alla XXII Fiera di 

Padova, risolve totalitariamente il problema della macinazione razionale del grano e 

merita di essere segnalato come corollario di molta importanza alla Battaglia del 

Grano che con tanta efficacia l'Agricoltura Italiana combatte ogni anno agli ordini 

dei Duce. 

Anche nel campo delle assistenze sociali l 'UT ITA ha sentito e risposto alla vo

lontà del Regime per la tutela fìsica e spirituale della classe lavoratrice : oltre la scuola 

professionale per i suoi operai, essa ha istituito un Dopolavoro Aziendale e gestisce 

una Cassa Mutua Interna Malattie che è tra le meglio amministrate della regione e 

che annualmente invia un buon numero di figli dei suoi inscritti alle Colonie Marine 

e Montane. ^ 
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ELETTORALE POLITICA NEL VENETO 
NELLA PRIMAVERA DEL 1861 

L'anno 1801 è iueìiio7-abi]e nella storia dei 

Veneti per una grande battaglia morale da 

essi cduiballnta contro l 'Austria ueiroccasio-

ne delle elezioni al Voiisigìio dill'l ni pero da 

essa tentate Jiella primavera di qneiranno ton 

l'intento di fornire alla pubblica o]iinione euro

pea una prova tangibile della bontà del sno 

regime e del suo intimo accordo coi ]io])oli del 

licgiìo Lomììardo Veneto (^). 

E ' fama che nel convegno di Vìllafranca, 

parlandosi fra i due imperatori delle future 

condizioni della Venezia come membro della 

Confederazione italiana, Francesco Giuseppe 

ad analoga domanda del Sire di Francia ri

spondesse riconoscendo la necessità di (pialcbe 

mutamento nel t rat tamento dei po]ioli rimasti 

sotto la sua corona e assicurasse in ])ari tem-

]30 che questi avrebbero avuto motivo di chia

marsi com])lelaniente soddisfatti del suo go

verno. 

11 colloquio, svoltosi, come è nolo, a Villa-

franca in una stanza al primo piano della Ca

sa (Jardini IMorelli Bugna la matt ina dell" 11 

luglio 1859, fu assolutamente segreto, e noi 

non possiamo (juindi saliere con esattezza se 

queste o alti'e simili pai-ole e promesse siano 

state veramente det te ; ma dai discorsi tenuti 

poi da Napoleone 111 e dallo stesso France

sco Giuseppe, risulterebbe che, se mancò da 

jiarte di quest 'ullimo una formale promessa 

nel senso su esposto, l 'impressione generale fu 

che qualche cosa di simile a una promessa egli 

facesse a ogni modo, così che i Veneti stessi, 

pur diffidandone, ne rimasero sul primo mo

mento persuasi ("). 

Comunque sia di ciò, noi conosciamo il 

t ra t tamento ch'ebbe la Venezia dopo Villa-

franca ; t ra t tamento consegnato alla storia nel

la fiera protesta che il (,'oiìiitato politico cen

trale Veneto di Torino, espose nella documen

ta ta pubblicazione (•') « L 'Austr ia nella Ve

nezia dopo Villafranca » e in altre successive, 

di cui era solitamente estensore il padovano 

dottor Andrea Meneghini, pur membro del Co

mitato, ingegno lucido e acuto, versatissimo 

nelle scienze giuridiche ed economiche, scritto

re eflficace, sobrio e sereno, espositore di notizie 

sicure fornitegli dai Comitati segreti del Ve

neto su documenti ufficiali sottrat t i ingegno

samente dalle delegazioni provinciali, dai com

missariati distrettuali e dagli uHici stessi di 

polizia, con quanto scorno e dispetto del go

verno, è facile imaginare, percliè leggendoli 

poi esattamente riprodotti nelle gazzette del 

Kegno, acquistava in certo qua! modo la jiro-

va s(iuisita dell "infedeltà o negligenza dei suol 

impiegati. 

Sta il fatto che, fiei'amente colpita jier la 
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perdila della Lombardia, l 'Austria credette sul 

liriiicipio di riuscire a ottenere un'apparenza 

di tranquillità, rinnovando i metodi radetz-

cliiani del '48 e '49, colpendo senza misericor

dia i Veneti nella vita e nelle sostanze, così da 

soffocare in essi ogni velleità di reazione e 

tentando in ogni modo di at terrir l i e corrom

perli. Ma quando s'accorse di non riuscirvi, e 

specialmente quando vide la campagna senza 

quartiere che nei gabinetti e nella stampa euro

pea conducevano gli emigrati e i Oomifati se

greti solidamente organizzati, modificò la sua 

tattica di governo e ideò quella larva di liber

tà che doveva essere ostentata dai rappresen

tant i delle sue vittime ammessi nel Coii-si^iliu 

lìcìl'Iiiipero; e dicesi larm perchè (jiielle ele

zioni, avvelenate dalla più sfacciata corruzio

ne, condotte fra le intimidazioni più grossola

ne, sostenuta da tut t i gl ' intrighi occulti o pa

lesi che un governo dispotico tiene a propria 

dis^josizione, dovevano riuscire, secondo gli or-

ganizzalori, con la elezione di uomini o di si

cura fede austriaca, o di anima fiacca e di 

]ioco 0 nessun valore intellettuale e morale; 

(ali insomma da diventare un nuovo strumen

to di t irannide nelle mani del governo centrale; 

il (]uale, frodando la fama di liberale e di sol

lecito degi' interessi de' suoi amministrati , 

avrebbe continuato negli antichi sistemi in

gannando la pubblica opinione e i suoi popoli 

insieme. 

Fortunatamente a far naufragare così lo

sca manovra, vegliavano i Comitati politici; 

i (juali accorti del tranello, si pi'epararono a 

sventarlo, dando nel tempo stesso una clamo

rosa, se pur silenziosa, dimostrazione di forza ; 

convinti che il loro concorso alla riuscita delle 

elezioni, subordinando l'interesse nazionale a 

problematici interessi propri materiali, sareb

be stato un consegnarsi al nemico legittiman

do in certa guisa la sua usurpazione. Guidati 

da questo concetto, opportunamente illustrato 

e diffuso fra il popolo, ingaggiarono la bat

taglia. 

I l Diploma imperiale del 20 ottobre 18G0 

annunciava che il potere legislativo si sarebbe 

quindi innanzi esercitato soltanto con la coo

perazione delle Diete provinciali e del Consi

glio dell 'Impero, ampliato per numero e attri

buzioni, e stabiliva la rappresentanza di tu t te 

le classi e di tu t t i gl'interessi nelle Diete me

desime. 

In base al Diploma, il 2G febbraio 1861 

r Im])ei'atore promulgava la (( Legge fonda

mentale dello Stato per il complesso dei no

stri Regni e paesi ». 

Per riguardo al Veneto, il paragrafo VI 

diceva « Sel l ' a t to che pel nostro Regno Lom

bardo-Veneto diamo contemporaneamente l'in

carico al nostro Ministro di Stato di presen

tarci ad opportuno momento uno Statuto pro-

idnciale basato su eguali principi, demandia

mo frattanto alle Congregazioni del Regno, 

come (luelle che attualmente ne costituiscono 

la rapijresentanza, il diritto d'inviare al Con

siglio dell 'Impero il numero stabilito di venti 

deputati ». 

Va subito osservato che (juesto paragrafo 

conferendo il diritto di nomina dei deputati 

alle Congregazioni, vale a dire a corpi esclu

sivamente amministrativi, e per natura loro 

incompetenti ad esercitare funzioni i^olitiche, 

rendeva illusorio, per vizio di origine, il dirit

to che concedeva. Un corrispondente da Pado

va a firma Omo (probabilmente il prof. Enri

co Nestore Legnazzi), agitando la questione 
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nei giornali del Eegiio, scriveva fra altro 

«Ognuno che conosce l 'at tuale nostro ordina

mento comunale sa a quali lu-incipi di libera 

vita siano adatt i questi Consigli, e ]niò (luiiidi 

agevolmente argomentare in (jnal modo potran

no risijondere all 'alto ufficio cui vengono chia

ma ti » (*). 

I l 24 marzo l'i. r. Luogotenente del Lom

bardo-Veneto, cav. di Toggenburg, pubblicava 

sulla « Gazzetta Ufficiale di Venezia » le nor

me per la convocazione dei Consigli e relativa 

votazione, fi.ssando il termine del 10 aprile, e 

(luindi di 20 giorni soltanto (tempo insufficien

te e irrisorio in materia di tanta importanza) 

])er la pre.sentazioiie dei verbali delle sedute 

coi risultati delle votazioni. , 

Subito dopo, i Delegati pi-ovinciali (i Pre

fetti d'oggi) ai Commissari distrettuali, e que

sti ai loro subordinati, comunicavano a voce e 

in iscritto, le loro istruzioni per la buona riu

scita delle elezioni, facendo bene intendere che 

la piiiifiiale e ••soddisfacente esecuzione degli 

ordini governativi, sarebbe stata per essi Uloìo 

di merito e di raccomandazione JIIC-'Ì.'ÌO ì'rccel-

na superiorità. Le stesse raccomandazioni fa 

cevano i Vescovi ai loro subalterni, esortan

doli ad adoperarsi per la hnana riusviia delle 

henecolì viste dell'angusto Monarca {•'). 

Di tutto questo armeggìo, il su i-ic(n-dato 

Oino^ in lettera 12 aprile 18(il, informava i 

giornali del Regno, .scrivendo « A rendere illu

sorie, per non dire ridicole queste elezioni, i 

Delegati d'ogni provincia chiamarono a sé tut

ti i commissari distrettuali, tracciando minu

tamente e minacciosamente a ciascuno la via 

che dovevano ad ogni patto seguire, tjuesti sa

telliti subalterni sbalorditi e confu.si, convoca

rono alla loro volta gli agenti comunali, e ado-

])erando gli stessi mezzi già adoperati con loro 

dai Delegati, e rafforzati da tut t i quegl'ingre-

F e r d i n a n d o C o l e t t i n e l 1 8 6 1 

dienti che ritenevano ojiportuni a far breccia 

negli animi, significavaiio che i Comizi dove

vano aver luogo a ogni costo, l 'romisero tante 

e tante belle cose, e non risparmiarono menzo

gne e minacele. Imaginatevi che agitazione e 

fermento, che andare e -^-enire di magistrati e 

di messi. In tal inochj. e sotto (juesti auspici 

vengono convocati gli elettori a libera elezio

ne (»). 

Dal Comitato politico centrale di Torino, 

partiva intanto, sotto la data del 6 aijrile 18(il, 

e si diffondeva a migliaia di copie i)er tutto il 

A'eneto la seguente DICHIAHAZIONE : 

((Viste le risoluzioni dei r imperatore d'Au

stria con le (piali si stabilisce una Camera di 

Deputati nel Consiglio dell'impero, e si vuole 
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ii!3Ci«3aB%--. 

Casa del DoK. Ferdinando Coletti in Vicolo S. Biagio 

n. 38 (ora Via S. Biagio), dove dal 1859 al 1866 si 

adunavano i membri dei Comitati Segreti del Veneto 

che a (|uella Camera .siano inviali anche i De

putati delle Provincie italiane soo-^ette all'oc

cupazione austriaca : 

« A'isto c-he il sistema di elezione ordinalo 

con quelle risoluzioni tende evidentemente a 

creare una BajjiJresentanza tittizia e mentitrice 

al vero stato dei popoli ; 

« Visto che i poj^oli delle dette l'rovincie 

hanno manifestato e manifestano con meravi

gliosa costanza l'irremovibile loro proiiosito di 

formar parte del Ke<iiìo d'Italia sotlo lo scet

tro costituzionale di Vittorio Emanuele ; 

(( Considerato che il fatto anche solo di ac

cettare il mandato di Rajipre.soitaiiza di uh/u

ne delle Pfoviiicie italiane nel Conisiglio del

l'Impero costifuirehlie una flagrante contrad

dizione col diritto e con la coscienza degli 

Ualiani-

« Il Consiglio Generale dei Rappresentan

ti dell 'Emigrazione ^'eneta, ha con suffragi 

unanimi deliberato, e il Consiglio Centrale Ve

neto ha dichiarato e dichiara che coloro i (jitali 

accetteranno quel Ilandato saranno considera

ti Traditori della Patria ». 

La Dichiarazione portava le seguenti fir

me dei membri del Comitato Veneto Centrale : 

Sebastiano Teechio, l 'residene ; Giov. Fran

cesco Avesani, Giovanni Liparacchi, Gugliel

mo D'Gnigo, Andrea Meneghini, Giov. Batti

sta Gitistinian, Alberto Cavalletto ("). 

11 qnal Cavalletto in una lettera (in (hita 

ì:i agosto 1884) al Sindaco di l 'adova, dottor 

comm. Antonio Tolomei, riassumendo l'opera 

del Comitato politico centrale veneto dal 1S.")9 

al 18GG, e accennando alla campagna elettorale 

della primavera del 18G1, attribuivti in gran 

parte il merito della riuscita al dottor Ferdi

nando Coletti, ispiratore e dirigente dei Co

mitati segreti del Veneto in (piel periodo, ri

conoscendo che all'operosità patriotica di lui 

si dovevano i documenti su cui il Comitato 

Centrale aveva i)oi potuto costruire Li « Sto

ria delle elezioni ». 

Ad ottenej'e che l'esito delle Elezioni as

sumesse il carattere di opposizione al Go\'erno 

e di negazione assoluta d'ogni suo dominio spi

rituale sui Veneti, occorreva di oli enere anzi 

tut to la diserzi(me completa dei comizi nei ca-

I)olnoghi di provincia e di distretto, come (]uel-

li che raccogliendo la popolazione piti intelli

gente potevano dare la misura del mah-ontento 

delle classi più colte ; e subordinatamente quel-
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la dei consigli e convocati i-urali, più ditticili 

da conquistare, ma necessari per dare al mo

vimento più spiccato carattere nazionale. La 

casa qtiindi del Coletti e ITlticio di redazione 

della Gazzetta inviliva, di cui egli era direllore 

col collega dottor Antonio lìarbè Soncin. nei 

giorni che i)recedettero le elezioni, diventarono 

il centro di convegno di tutti i patrioti delle 

])rovincie, quivi concentrandosi 1" attività <lei 

("omitati per il ricevimento delle notizie, ])er 

la compilazione della corris])ondeiiza. iier la 

spedizione delle circolari, degli ordini, e dei 

messi. 

« Abbiamo molto lavoralo )) scriveva OIIKJ 

a Carlo Maluta il 12 aj)rile 1861 (( corso, speso, 

spedito lettere e messaggeri: ci siamo iiortaii 

noi stessi nei luoghi jìi-incipali, aliliianio ]ire-

gato e minacciato... e nei tiostri viaggi ci sia

mo sijesso incontrati con gli agenti di polizia, 

della delegazione e dei commi.ssariati che agi

vano ]ier lo stesso sc<q)0, ma con altro intendi-

mento ». 

Fra i patrioti che lavorarono indefessa

mente e utilmente anche in quell'occasione, è 

da ricordare il ])oeta Arnaldo Fusinato. non 

perchè l'azione sua sia stata ]iiù jii-otìttevole di 

(|uella d 'altri al pari di lui benemeriti, ma jier 

l 'originalità delle sue trovate e l 'abilità con 

cui sapeva sottrarsi alle indagini della polizia 

che teneva sempre gli occhi spalancati sn di 

lui. 

Da Castelfranco, suo quartier generale eser

citava egli il suo influsso e spandeva l'esube

rante sua energia su tut to il distretto, e fu ve

ramente merito suo se i sette comuni di]>en-

denti dal distretto di Castelfranco, rimasero 

deserti di elettori, ad eccezione di (pielh) di 

Vedelago, dove la nomina del de]iutato ebbe 

effetto, (luantmuiue in seguilo annullata per 

difetto di procedura. 

» '̂-:#--

A r n a l d o F u s i n a t o n e l 1 8 6 1 

La notte delle elezioni, tut te le case del 

paese ap)parvero segnate con larghe croci gial

lo nere, sotto le (piali si leggeva a grossi c;irat-

teri : morii' ii yi'ilihujo. Nello stesso giorno 

sulla facciata della residenza comunnle si tro

vò alzato un tabellone con la seguente epigrafe 

a caratteri cubitali : 

« O devoti ]iasseggeri 
Kel passar (jnesto stradale, 
Eecitate un Uv profiuKÌln 
Per l 'agente comunale ». 

I l quale agente, certo ISon. che aveva la-

A'orato a tut t 'uomo iter radunare il consigUo, 

lìresentatosi due giorni do]io a Castelfranco, 

fu accolto da una salva di fischi e di mele fra-

cide, così da costringerlo a fuggirsene in fretta. 
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Nello stesso periodo, il commissario di-

trettuale di Castelfranco, zelantissimo servi

tore del governo (certo l ' ietro De Aldo) rice

veva per la posta una voluminosa lettera su 

carta grossa da involti, chiazzata di sangue, 

in cui con rozzi e spi-op(jsitati caratteri era 

scritto (( Se i consegi xa fati, arrecoiuandiie 

l 'anima flol d'un can ». I l commissario, S]ja-

ventato, stimava prudenza starsene cheto e an-

nac(jiiare i suoi spirili bellicosi. La Imrla ve

niva dal Fusinato, il quale, anche nelle cose 

più serie, sapeva introdurre la nota umori

stica ('"), 

I risultati definitivi furono in complesso 

soddisfacenti, quali i Comitali segreti aveva

no fin dal princiiùo sijerato. Tutti i Consigli 

delle città capoluogo di provincia e di distretto 

andarono deserti; in più della metà dei Co

muni rurali (809, senza contare i 81 della pro

vincia di Mantova di cui la Sioria delle (ilezio-

ni non potè tener conto [ler mancanza di infor

mazioni sicure) furono seguite le istruzioni dei 

Comitati segreti, così che 39.5 si raccolsero, 

41J: andarono deserti o furcnio poi dichiarati 

irregolari. 

Omo informando il Maluta sui risultati 

della provincia di Padova, in data 18 aprile 

ISGl scriveva « Il trionfo è nostro. Ieri la Con

gregazione provinciale composta dei sei depu

tat i : Cristina, Fanzago, Zadra, Zasia, Berti 

e Giuseppe Ferr i , dignitosamente alienò da sé 

ogni ingerenza nell" elezione dei deputati a 

Vienna, dichiarando e facendo protocollare 

rh'c.v.'ii' non nono competenlì. Ceschi (il Dele

gato Provinciale di l'adova) dovette trangu

giare la sua bile e tacere. Dei 104 comuni della 

nostra provincia, 58 si astennero dal votare. 

e fra questi : Padova, Este, Monselice, Mon-

tagnana e tu t t i i Consigli. 

« Dei JTG, porchi (sic) ccmuini che votarono, 

la maggior parte alla iiriraa chiamata non vo

tarono, caddei'o alla seconda convocazione. 

Per altro è da notare che anche in (|uesti con

vocati^ non si presentarono più di otto consi

glieri, vale a dire il numero strettamente ne

cessario per la validità dell'elezione ». 

In seguito all ' infelice esito della i)rova, 

l 'i. r. t/Onsiglio della Luogotenenza (h'ì Pegno 

Lombardo-Veneto, valendosi di una clausola 

contenuta nella l^ovrana Pafcnfc del L'tJ feb

braio 1861, jH'ocedeva d'iiflicio alla nomina dei 

venti deputati, scegliendoli fra (incili che ave

vano ottenuto la maggioranza dei Consigli adu

nati, e il 1" maggio 1801 ]iroclamava eletti i 

seguenti : 

Per la Provincia di Venezia : il co : Alvise 

Francesco Moceuigo, ]iro]iosto da 18 Comuni; 

per la Provincia di Belluno : il dott. Ciò. Bat

tista Zannini, proposto da 20 Ojmnni ; per 

le Provincie di L'ovi(jo : il iiob. Marcello Paro-

lari Malmignati, proposto da 14 Comuni; per 

la Provincia di Mantova : il dottor Camillo 

Bei-tolini, proposto da 13 Comuni ; per la 

Provincia di Treviso : il nob. Angelo (ìiaco-

melli, proposto da 14 Comuni e il ('onte Fran

cesco Eevedin, proposto da 7 Comuni; per la 

Provincia di Vicenza : il sigiuu' Alessandro 

Bossi, proposto da 28 Comuni, il dott. Giusep

pe Pasetti , jjroposto da 19 Comuni e il co : 

Gaetano Valmarana proposto da 14 Comuni ; 

])er la Provincia di Verona : il march. Alessan

dro Cai-lotti, proposto da 38 <'omnni, il co : 

C;irlo l'ellegriiii, proposto da 24 Comuni e il 

cav. Gio. Batta Ferrar i ])roposto ila 19 Co

muni ; i^er la Provincia di Padova: S. E. il 

co ; Andrea Cittadella "S'igodarzere, pi-oposto 

da 17 Comuni, il co : Alvise Francesco Moceni-
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go, proposto da 17 Comuni, e il co : Giovanni 

Emo Capodilista ijroposto da 14 Comuni; jier 

la Provincia di Udine : il co : Gherardo Fre

schi, proposto da 10 Comuni, il co : Lucio Si

gismondo Della Torre, proposto da 34 Comu

ni, il co. Alvise Francesco Mocenigo, ijroposto 

da 2!) Comuni e il nob. P^derico Trenta, pro

posto da 26 Comuni. 

i l a un altro smac(;o colpiva poco doi)o in 

pieno petto il Governo, che i proclamati ripa-

ffiroiio unanimemeiitt: il inaiidalo non C(MISÌ-

deraudosi emanazione diretta del corpo elet

torale. 

Così naufragava nel Veneto il primo espe-

rimeulo austriaco di elezioni politiche. 

La Gazzetta Ufficidlr di A'cii<'.:i<i (lS(i], 

N. 96) scriveva in in-opo.sito « Nella tornata' 

21 aprile 1S61 della Congregazione Centrale, 

il relatore, premessa breve storia dei fatti, no

tate le irregolarità corse in alcune sedute ille

galmente avvenute, e analizzata la questione 

« se si possa in ta l risultato di votazione rav

visare la vera volontà del paese » coiichiudeva 

non poter la Congregazione Centrale rilasciar 

mandato ad alcuno. ì^ in base a questa con

clusione tutti 1 componenti la Cougregazione 

si accordarono nel decidere '»on c.s-.ycro il caso 

di [irocedere a noni ina di dcpiilati. 

Sotto il peso di una condanna così espli

cita e solenne in faccia a tu t ta l 'Eurojìa, che 

cosa restava all 'Austria da fare? Ei t i rare lo 

Statuto promulgato con tanto scalpore, non 

era possibile; ri tentare hi prova era un espor

si a una seconda sconfitta. Unico spedienle, 

temporeggiare e spiare intanto gli umori delle 

popolazioni x>cr regolarsi di conseguenza. Nel 

gennaio del 1SG.3 infatti il ministro austriaco 

Schmerling si recava esjjressamente a Verona 

l)er sentire l'opinione di quei deputati provin

ciali, ma le risposte avute lo persuasero che 

non era il caso dì ilpetere l'esperimento. E lo 

Statuto restò così per la Venezia lettera morta. 

Come epilogo alla nostra narrazione, la 

(piale avrebbe potuto avere ben più ampio svi-

lap[)o se la tirannia dello spazio non ce l'aves

se vietato, riproduciamo la lettera seguente 

(inedita) che il Comitato Centrale di Torino 

indirizzava .sotto la data 7 novembre 1801 al 

Ministero de i r in te rno del Regno bar. Bettino 

Eicasoli. 

(( Facendo seguito alle ufliciali nostre re

lazioni del 15 maggio p. p. , del 19 giugno, 

del 7 agosto e del .5 ottobre, con le (piali ab

biamo accompagnato a codesto Ministero i re

soconti statistici delle operazioni elettorali in

vano tentate dall 'Austria n(^lle Provincie di 

Treviso, Vicenza, Uelluno, Padova, \'enezia e 

Verona per la nomina dei deputati veneti al 

Consiglio dell'Imperi), ]n-eseiitiamo ora all 'Ec

cellenza Vostra i resoconti relativi alle Pro

vincie di Udine e dì Kovigo, ai (piali due reso

conti uniamo il foglio delle conclusioni, da 

cui risulta : 

1° che la X)luralità dei Comuni veneti sì 

astenne dal votare; 

2") che le convocazioni ebbero effetto sol

tanto nei Comuni meno importanti e rurali , 

mentre tu t t i i Capoluoghi di Provincia e di 

Distretto e i Comuni ])iù imjiortanti jier censo 

e jicr inlelligenza. si rifiutarono di votare; 

o") che il cen.so dei (.'omuni vdlanti apjiare 

di gran lunga inferiore a (jnello dei non vo

t a n t i ; 

4") che ai Consigli dei Comuni votanti po

chissimi furono gli elettori intervenuti, e in 

più luoghi in numero a]ipena sufficiente per 

render valida la votazione; 

5°) che gli elettori intervenuii furono (pia-

sì tut t i villici rozzi e illetterati, e (pialche agen

te governativo, e che la classe colta e abbiente 
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si astenne quasi da per tut to dal partecipare 

ad un atto respinto dall'opinione pubblica e 

dalla deliberata v(dontà dei Popoli veneti di 

emanciparsi dal (ioverno austriaco. 

(( F r a jioclii giorni tut t i questi (piadri rac

colti in volume, verranno da noi ])ubblicati 

con la s tampa; e il volume sarà il documento 

pili attendibile dell'avversione delle l'rovincie 

venete per il (iioverno dell 'Austria, e una di

mostrazione dell "incoili] lalibililà del dominio 

straniero con le aspirazioni dei Veneti, i quali, 

fedeli al voto pr(jnunciato nel '48 a sutt'ragio 

universale, e confennato con VS anni di mar

tirio e di sacriflci, e mai smentito per minac-

cie e seduzioni del Governo oppressore, con

ferma la volontà dei Veneti di far jiarte inte

grante al più ju-esto del Eegno d 'I tal ia sotto lo 

scettro costituzionale del Ee Vitt(n-io Ema

nuele » ('•'). 

A questa lettera il Ministro dell 'Interno 

rispondeva da Torino il 12 novembre 18U1, con 

la seguente, parimenti inedita : 

« I l sottoscritto si reca ad onore di rin

graziare cod. onorevole Comitato delle comu

nicazioni fattegli in più volte sulle operazio

ni elettorali tentate dall 'Austria per la nomi

na dei Deputati veneti al Consiglio dell'Impe

ro. La concorde astensione di più della metà 

dei votanti, è nuova e indubbia testiTiioniaiiza 

dei sensi oiule sono animate quelle generose 

Provincie ; e riprova della costanza con cui 

sepj)ero respingere fin qui ogni arte di un Go

verno che non poggia sull'affetto dei sudditi. 

Le Provincie Venete, sebbene oppresse da nu

merosi battaglioni, pur si affratellano nel fare 

generosa protesta contro la vi(denza stranie

ra, e nel sospirare una fortuna migliore. Le 

al tre Provincie d 'I tal ia venute concordi sotto 

il regime di S. M. tengono conto di (pielle pro

teste e di quei voti, e vi uniscono i propri, spe

rando non lontano il giorno in cui gli uni e le 

altre vengano adempiuti. 

« I l sottoscritto è lieto intanto di cogliere 

quest'occasione per far plauso alla patriotìca 

operosità spiegata da codesto onoi'evole (comi

tato per il bene della patria comune ». ('"). 

K'è diversamente procedettero le cose nel 

Trentino e nell ' Istr ia, dove la pro]ingaii(i;i per 

l 'astensione degli elettori fu parimenti ijUen-

sa ed efficace. 

Imj)edire affatto le elezioni nel Trentino 

era impossibile, anzitutto perchè, in previsio

ne dell 'atteggiamento del paese, il (ioverno 

aveva stabilito che le elezioni fossero valide 

con qualunque numero di votanti, poi j)ercliè 

avcA-a ammesso alla votazione tut t i gli i.i. r .r . 

inqiiegati, compresi il direttore di polizia e i 

suoi dipendenti. F u cosi die a Ti-ento si pve-

sentarouo a votare mi cittadino, e ventisette 

impiegati ; a Eovereto sette cittadini e settan

ta imjDiegati ; a Elva due cittadini e sedici im

piegati ; a l 'ergine, a Levico, a Porgo di Val-

sugana, nessun cittadino. 

Ma non basta ; a elezioni comjùute, da 

Ti-ento, da Borgo, dâ  Riva, da Arco, da Mori, 

piovvero proteste contro le elezioni dove erano 

avvenute; così che degli eletti (15 conijilessi-

vamenle) (luattro soli intervennero alla Dieta, 

due del distretto di Cavalese, e i due di diritto, 

vale a dire il Vescovo di Trento e l 'arciprete 

di Eovereto ; i quali quattro però come primo 

atto presentarono una mozione per chiedere la 

separazione del Trentino dal Tirolo, vale a di

re per l 'ottenimento di ciò che all(u-a era in 

cima ai desideri dei Trentini ( ' ' ) . 

Egualmente nella patriotica Istr ia. 
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Sciolta la prima Dieta (15 luglio 1861) per

chè cliiainata a proporre i deputati a] Consi

glio deiri inpero, aveva risposto >«'BSSUNO. il 

Governo ordinava nuove elezioni, e poneva in 

opera tu t t i gli artifici perchè gli riust-issero 

favorevoli. 

Il dottor Antonio Scampicdiio in lettera 

11 agosto 1861 a Tommaso Luciani, scriveva 

che gii spauracchi adoperati dal gfìverno per 

agire sull 'animo degli elettori, erano : iiiìiio-

sfe gravosi', (/iiarini/ioiii inilildri. ihi^io "HÌIC 

hecande e sai vino, castir/lti di Dio, siccità etc. 

e t c , con tutto il seguito del iiuileriulr da gin r-

ra dei preti e degli impiegati (.'-). 

Maggio 19i,0-XTIll. 

^la il ]io])olo non si spaventò e tenne duro, 

e nelle votazioni seguite nei giorni 7, 12 e 17 

settembre 1861, la grande maggioranza degli 

elettori (circa tre (jiiarti degl'iscritti) si asten

ne dall 'iiitervenire, di guisa che aiiclie nel

l ' Istr ia i voti furono dati dagli i.i. r .r . im

piegati e dal clero. Dei l'S membri clic doveva

no comporre la nuova Dieta, 20 riuscirono da 

]>arie governativa, otto fra i nazionali: i (pia

li ])(^rò rifiutarono Tindebito mandalo. Di con

seguenza i due deputati al Consiglio dell'im

pero, scelti dalla Dieta così forniata. furono 

ini i/uveriiufoì'e austriaco, il barone lìnrger, e 

un Tcscoro slavo, il dottor Dolirifla ('•'). 

G I U S E P P E S O L I T R O 

NOTE: 

( ') Anche dopo la perdita della Lombardia, 

l 'Austria mantenne ai suoi possedimenti in I tal ia 

la denominazione di Segna LomhanJo - Veneto, 

(-) Sui particolari dell'incontro e del colloquio 

di Villafranca, vedi DOMENICO MONTINI (C La pace 

ili Vtìlafriinca » (Verona, Cabianca, 2" ediz 1912, 

pg. 55 e sg.). 

(•') Libri ed opuscoli, oggi rarissimi, ingiusta

mente dimenticati dagli storici di quel periodo; 

erano editi per cura e a spese del Coni. jjol. centrale 

di Toiino presso la Stamperia dell't ';;. tipografica 

editrice torinese. 

(•) Museo civ. di Padova « Carte i l a lu t a n 

scatola X. 980, cart. a, 

(•') I Comitati segreti, impossessatisi di queste 

istruzioni, le spedi\ ano al Coniitulo politico centrale 

di Toiino, a documentazione delle relazioni, dei 

quadri statistici e delle note, che furono poi pub

blicati r anno dopo col titolo « Storia delle ele

zioni tentate dall 'Austria nelle Provincie venete la 

)irimavera del 1861 )i (Torino, l 'n . tipogr. editrice, 

1862). 

('••) Museo civ. di Padova « Carte Maluta » sca

tola N. 980, cart. a. 

(') E ' un piccolo foglio, stampato su sottilis

sima carta. Se ne conservano due o tre coioie nel 

Mti.-:eo Civ. di Padova, fra le carte del Com. politico 

centrale renato. Si legge anche fi'a i dortinirnfi nella 

cit. Storia delie elezioni ecc. pg. 173. 

(^) GirsEPPE SoLiTRO « Spigolature fusinatia-

ne » (Atti e Memoi'ie della K. Acc. di Scienze Lett. 

ed Arti di Padova, Anno 1923). 

(") Museo civ. di Padova n Carte del Comitato 

]if)litico centrale veneto ", Busta N. 3258, fa.scicolo 

l.ìT. Ministero dell 'Interno. 

('") //•/. Busta 3258, fascicolo 157. 

( " ) .J.iCOPO B.4ISINI (( / / Trentino ilinanzi al-

rEnropa » pg. 84-85-297, (Milano, Agnelli, 1866). 

Cfr. anche LIVIO MARCHETTI « Il Trentino nel Pi-

••'orijiniento i. (Milano, Soc. editr. Dante Alighieri, 

1913, voi. 2", pg. 91, 92, 93). 

(1-) « Il Diritto d'Italia e Trieste e l'Istria » 

Roma, Bocca, 1915, pg. 389, 390. 

{^•') Sulle elezioni del 1861 nell 'Istria, vedi la 

perspicua, dettagliata e documentata narrazione del 

prof. comm. GIOVANNI QrAEANTOTTo u Storia della 

Dieta del Nessuno » (Parenza, 1938, XVII). 
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GLI ELEMENTI CLASSICI DEGLI AFFRESCHI DI ANDREA MANTEGNA 

NELLA CAPPELLA DEGLI OVETARI 

Dell' opera del Mante^nn nella Cappella 

(ìvetai-i conoscianio foi-tunatanK^iite le date 

))7-incipali. che ci pei-nieltono di sei^nii-e il suo 

sviln])]io art ist ico; I documenti numerosi inol

tre ci lasciiiiH) scindere l'opera dei vai-i art ist i . 
• 

La stima di Francesco .Morosini del 1449 ci as-

wicnra che in (jnell'anuo il Mante^na aveva 

già diitinio tre ligure che adornano l 'abside: 

queste sono evidentemente San l ' ietro, San 

Paolo e San Cristof(U-o : in esse è chiara l'in-

thienza di Ainlrea dei CastagiK) negli occM 

corrucciati e stralunati , mentre le vesti Tuetal-

lidie a cordoni dimostrano l'iiuporlauza che eli-

be ii(dla torniazioiie di Andrea Mantegna (jnel-

rinteressantissima figura di ai-tista che è il 

Pizzolo, attraverso il (piale tlnisce nel nostro 

artista la linfa, che animava le o]i(U'e di Filip-

]io Lijipi e di Donatello. Sniiito dopo (pieste 

tre figure, il Mantegna dovette eseguire le due 

scene delle Storie di S. (ìiacoino die stanno 

nella lunetta (ìell'arcala sinistra. Il colore chia

ro, latteo che ("• (pii predominante iu)n <"' ancora 

(piello tijùco che Mantegna adiqirerà in segui

to, ma è lùuttosto un residuo di gotico che ci 

fa rijiensare ad Antonio Vivarini, che in (jue-

sta Ca]q)ella avin'a affrescato in azzurro la cro

ciera con agli angoli gli angioloni impalati . 

Notiamo già un cambiamento iielP ar te del 

Mantegna dal 1449 al tem]io in cui dipinge 

ipieste due storie : le i)ieghe sono ancora for

temente sbalzate, ma ])iù libere : probabilmen

te è (juesto un beneficio in lui in-odotto dal con

tatto con J'iei'o della l'^rance.sca e con Buggero 

Xan dei- AVc^yden. a F(u-rara nel 1449, ([uaudo, 

Cfuiie saìi]namo da un doruineiito ferrarese, 

(( Andi-ea da Padova » es(^gni\a il r i t rat to del 

IMarchese Jjeonello e d(d suo camerlengo e fa

vorito Folco di "N'iilai'ora. .Ma mentre (pii l'ar-

(diitetfura (che troviamo solo a sfondo della 

predicazione di v̂ . (iiacomo) è di andamento 

a]i])ena rinasciinentale. nelle altre scene delle 

storie eseguite (lo])o la ]ierinanenza del Mante

gna a A'enezia, troviamo la ])arfe architetto 

iiica iiKdto svilii|)pata e chiara. Stretto dal

l'odio dell(( S(piarcione il nostro ar t is ta era 

siato costretto a lasciare Padova, e si era sta

bilito a Venezia, ove, come si sa, aveva sposata 

la figlia di Jacoiio liellini, Niccolosa. Le rela

zioni artistiche col veccdiio i)itlore dovevano 

])er(~) essere sorte ])rece(lenteniente a (juesto ma

trimonio : c'era nel Itellini un 'ar te ben supe

riore ed lino s])irito iiiù vasto die (|nelli dello 

S(|narcione, e (inindi era ]iin adatto ad at t i rare 

il geniale art ista. Avendo seguito a Firenze 

(ìentile da Fabriano, .Taco])o ne avcMi ripor

tato elementi at t i a rinnovare la ju-opria arte. 

Le sue ojiere testiinoniaiio la lotta che si svol

geva nel suo animo; i due i]naderiii di disegni 

ci mostrano come in lui vi fosse un continuo 

.studio iier una più iierl'efta esjiressione arti

st ica; .si affaccia, idiiaro l'esenijiio di Paolo Uc

cello. I l Fiocco, provando l'intervento di Jaco-
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pò nella esecuzione dei mosaici della Cappella 

del Mascoli ('), rese più consistente la suppo

sizione del Paoletti e del Venturi che intravve-

devano nel mosaico i-a]ipi-esenlaiite il transito 

della Vergine l'opera di Andi-ea. In (piesto mo

saico il Mantegna t rat ta il tradizionale concet

to della. « dormitio Tirginis » mettendo come 

sfondo alla scena la ])ros])ettiva di una via se

condo l'uso toscano; di (|ueste ])rosiiettive si 

trovano altri esempi negli aH'reschi jiadovaiù. 

L'arco, massiccio, a caiìitcUi corinzi ricorda 

vagamente ipiello di « S. Ciacomo condotto al 

Supplizio )) ma iiiù di tul io gli archi che tro

viamo nei disegni del Itelliiii. 11 i lantegna ha 

ricordato ipii anche Andrea del Castagno, po-

neu(]o ad ornamento dell'arco i marmi prezio

si, e il l'izzolo nel Cristo benedicente che sta 

in un alone a mandorla, come il Padre Eterno 

degli Ovetari. A Venezia il i lantegna ha una 

attività ben determinata : la pit tura che con

torna la magnifica tomba ( 'ornaro ai F ra r i . 

recentemente data al Mantegna dal Fiocco non 

ci porta lontano dall 'anno '"4 (-). Le due teste 

di imiieratori posti in medaglioni ad ornare i 

lati del monumento, sono lo svilu^ipo delle due 

teste che troviamo nell'arco del «Transito» dei 

Mascoli. Vediamo sempre \nìì chiaro l'elemen

to classico non apparso a Padova ancora nelle 

due prime scene dipinte dal maestro. L'influen

za del Bellini sul Mantegna ha importanza sem

ine maggiore : non è sempre l 'ambiente vene

ziano che giova al Nostro, ma anche l'esempio 

vivo del suocero : specialmente i quaderni di 

disegni, che avrà spesso avuto occasione di ave

re fra le mani, influiscono sul giovane, spin

gendolo allo studio della prospettiva e della 

antichità. Posteriormente al soggiorno vene

ziano il Mantegna fluì di affrescare la Cappella 

degli Eremitani, in cui le scene inferiori che 

rappresentano le storie della vita di San Gia

como e di San Cristoforo sono del '57. Avendo 

attentamente studiata la possibilità che il Man

tegna abbia copiato da antichi frammenti gli 

ornamenti classici di queste ultime scene, pro

pendo ad accettare la vecchia oiiinione già chia

ramente esposta dal Kristeller : « L'antichità 

non era che un mezzo, una via nuova vei'so la 

natura. . . le forme romane non sono che un ele

mento secondario, l'esiìressioiie... dell'entusia

smo ])er l;i grandezza passata » (•'). Nella scena 

rai)])resentante il <( Battesimo di Ermogeue » 

l'nfluenza del Bellini è lampante : il soggiorno 

veneziano suscita un sentimento nuovo nell'ar

tista : (piello dell 'antichità classica. L'influen

za esercitata dal Bellini sul Mantegna non è 

jiaragonabile a (|uella dello S(iuarcione, non 

tanto ]ierchè il Bellini fosse i)iù rinascimen

tale del Padovano ma ])erchè fu piti intelligen

te artisticamente. L'intin-esse ])er le antiche 

opere che il Bellini suscitò nel genero, non ap

pare in nessuna di (pielle dello Sipiarciune e 

dei suoi allievi. Nel <( Battesimo » 1' architet

tura è resa con evidenza grande : rinascimen

tale, solenne, albertiaua. L'uso degli ordini, 

l'imesso in voga da Leon Battista Alberti, è qui 

adottato dal Mantegna. Il loggiato che fa da 

sfondo è sostenuto da pilastri decorati alla ma

niera di Donatello : i bellissimi caintelli ricor

dano quelli che reggono il fregio deH'KAniiun-

ciazione» di S. Croce. Nel fondo, gentile ricor

do dell 'antichità, c'è una patera con un bassori

lievo. E" copiata da un originale antico? Non 

credo. Il Moschetti ('), ha interpretato questo 

bassorilievo come una rappresentazione di An-

tinoo recante il cavallo al suo .signore e lo tro

va somigliante a un rilievo del Mn.seo Maffeia-

uo riprodotto a pag. CXXI del Museum A'ero-

nense {•'). Ma il bassorilievo citato dal Moschet

ti mi pare troppo diverso per jioter aver ser

vito di ispirazione ai Mantegna : solo il sog

getto è comune. I l personaggio in toga è visto 

di fianco, anziché di prosiietto, Antinoo non è 

com])letamente nudo, ma porta sulle spalle un 

breve mantello ; il cavallo è di fianco non dì 

dor.so. Queste differenze sviserebbero comple

tamente la is])irazione, se pure ispirazione vi 
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fosse stata da (jnel bassorilievo, clip inoltre è 

rettanijolai-e, Tion fogj;iafo a ])<itei-a come quel

lo del Maiitegna. In ogni modo la jirova più 

sicura che il Mantegna non lia copiato da un 

bassoiilievo antico è costiinila dal falto che il 

cavallo degli Ovetari è visto iolalnienle di grò])-

pa : in nessun aulico bassorilievo ho trovato 

tale effetto di scorcio : né potevo trovarlo che 

il senso spaziale dato da <jnesta conii)osizione è 

nuovo nell 'arte, ed è ]iro])rio del Einasciniento. 

In scultura, per trovare nn cavallo come que

sto del Mantegna, dobbiamo ginngei'e alla for

mella del (Thiberti. che rapi)resenla il sacriti 

ciò d'Isacco, non (jnella vincitrice del concor 

so, ma quella scolpita nella porta del ])ara-

dìso, che, come si sa, fu eseguita fra il 1J:-."i e 

il 14-r)2, (piando cioè ilasaccio, Donatello, e 

prima di tut t i i Xanni di Banco, avevan tfià 

dimostrato a che cosa potessero condurre le 

nuove conipiiste di Alazeno jier le quali la uui-

teniatica e la jìrosiiettiva diventano forma d'ar

te in Paolo Uccello. Forse l 'ispirazione per 

disegnare (luesto cavallo, se pro]>rio non si vuol 

lasciare al genio del Mantegna la faccdtà di 

(dnventare)) questo bassorilievo, potrebbe a^er 

la avuta dal cavallo, visto ugualmente di grop

pa, posto dal Pisanello uell'attresco di S. Ana

stasia. Xaturalmente bisogna ammettere per 

questa ipotesi un viaggi(j del Mantegna a Ve

rona anteriore a ([nello conosciuto tat to in com-

jiagiiia con Ciriaco Anconetano. Xell'atfresco di 

S. Anastasia, lo studio per (lisp(.>rre le tigure di 

faccia o di profilo, l'espressione dei visi, il pae

saggio così stipato (l(u jiiù dis])arati elementi; 

gii scenari coin])licati. mostiano (|uanto l 'arti

sta sia ancora gotico : e in realtà il dorso di 

cavallo del centro, così brutale nella sua natu

ralezza poderosa, rispetto alla grazia della vi

cina esile ]irincij)essa c(dta nel suo meraviglio

so aliito il strascico, c(»i ca])elii costretti da 

bende preziose, è l'unico jiarticolare in cui si 

])nò ])reseiitire il Kinascimenlo. inteso, (juesta 

volta, come allontanamento dalla iireziosità go-

III iiii I ip^ipipjyijiiPiiiiiLi. Ili,. 

P a d o v a La C h i e s a (J e g I i E r e m i t a n i 

tica. Il Pisanello tratt(') (piesfo soggetto anche 

ii(dla nota medaglia. Aiudie là il cavallo volge 

la testa leggermente di tiaiico come ipiesto did 

.Mantegna. Quindi n(d medaglione io vedo un 

bassorilie\-o ispiralo ad Andrea dagli art ist i 

coiitem]K)raiiei e rivestito di caratteri di clas

sicità secondo i gusti de] lein]io : e a (piesta 

coiKdiisioiie sono giunta anche osservando l'af

fresco (die raiìjire.^-enta {( San t!iac()mo davanti 

ad lorode ». (Jni abliiamo. a far da (|iiinla alla 

scena solenne, un Arco di trionfo. E" classico 

neirispirazioiie : ricorda molti archi romani in 

generale, ma nessuno in ])articolare i)U(j dirsi 

averlo i.spirato. Kicorda l'Arco di Costantino 
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])er il rilievo delle colonne com])Osite, le qnali 

anche qui sembrano staccate tlal cor]>o delTedi-

ficio. ricorda (jnello di Ancona, nell 'unico for

nice e un poco anche nella distribuzione delle 

masse : e così per nn elemento o per l 'al tro ri

corda mi ])o" tutii n'ii ar(dii romani : d ' a l t r a 

parte in nessuno denli archi di trionfo classici 

la colonna sorge da un plinto così basso : ugual-

nieiife troppo basso è attico. In (piesto affresco 

noi vediamo solo due terzi di arco : pensiamo 

(pianto la sua larghezza sarebbe sproporziona

ta all'altezza, se l'arco fosse C()m])leto : l'at

tico specialmente sarebbe espanso in modo in

concepibile nel ritmo classico. 11 soggetto del 

bassorilievo rap]u-eseiitaiite nn Sacrificio è mo

tivo comune nell 'arte romana. Ma anche ([ui il 

Mantegna si è soltanto is])irato al l 'arte classi-
• 

ca : non si conoscono [lezzi isolati di bassorilie

vi ra])presentanti tale scena, che esistessero nei 

dintorni di Padova : quindi considererò le sce

ne con tale soggetto esistenti fuori più proba

bilmente diffuse per mezzo di calchi. Un meda

glione dell'arco Costantino rappresenta un Sa

crificio e avendo come (piesto lo scopo di orna

re un arco, potrebbe avere spinto il nostro ar

tista a raffigurare una scena uguale, ma le figu

re nell'Arco di Costantino sono del tut to fer

me : s(do l'imjieratore tende il braccio per la 

libazione sull 'ara, la quale è inghirlandata e 

di forma ([nadrangolare come quella di Pado-

\a : non c'è la vittima designata. Nel Palazzo 

dei Conservatori una formella raffigura il Sa

crificio di Marco Aurelio dinanzi al temjiio di 

Giove : rim])eratore versa incenso in un tripo

de ; un flautista soffia nel suo s t rumento; più 

alto di tut t i si vede nn torello dietro agli astan

ti : ma le figure sti])ate e la mancanza di sfu

mato nel rilievo ci portano ben lontano dal 

Mantegna. Xell'Arco di Benevento, vediamij 

l ' imperatore Trajano nell 'at to di versare sul 

triiìode incenso. Un /ìopc tratt iene il toro, a 

cui 1111 Vivtiiiiariiis dà il colpo mortale : anche 

(]ui le figure sono affastellate. Più distanziate 

e lasciando più sfondo libero, sono invece (piel-

le della scena consimile che troviamo nell'Arco 

OiKU-ario dedicalo a Setlimio Severo dagli Ar

gentari : due scene in esso rappresentano un 

Sacrificio : nella ])rinci]iale, accanto all'impe

ratore (• scollala l 'immagine della imperatrice 

(ìiulia ; in (piella sottostante, è ripetuta la sce

na del Mctimarius già descritta : di tut t i i bas

sorilievi finora considerati, (piesto i)iù degli al

tri si potrebbe avvicinare al mantegnesco ; ma 

le figure sono affatto jn-ive di movimento e dì 

vitalità. In un sarcofago romano del I I I sec. 

d. C. che si conserva agli Cffìzi A'ediamo tra le 

scene di vita di un geiier;ile romano, un Sacri

fizio. Come al solito dell'incenso ^-iene versato, 

mentre il /lopc tratt iene la vittima che tenta 

sfuggire al colpo di mazza : ritorniamo alle so

lite figure apiiiccicate le une alle al tre. Osser

viamo ora il bassoriHe\-o del i lantegna. Al cen

tro vediamo un'ara (piadrangolare inghirlanda-

ta. sulla (piale il generale (IKMI si dovrebbe trat

tare di un imperatore perchè è a capo nudo) 

fa il libaniento. E coperto da un mantello po

sato sulle spalle, che non lo avv(jlge tu t to da 

(•ajK) a ]iie(li come nei rilievi classici in cui i 

l>aiiiieggi erano sovrabbondanti : il generale 

non è ra]i]iresentalo fermo ma gradiente, e col

to in un atteggiamento istantaneo : la gamba 

nervosamente pit^gata all ' indietro ci fa preve

dere un prossimo ])asso, e ([uesto movimento 

in potenza il generale ha in comune coi guer

rieri affrescati più sotto, attorno al Santo. Nu

do è un personaggio che sta dietro al sacrifi

cante : liei bassorilievi classici, invece, anche 

il McNiiiaiii/.s ha senii»re almeno un abbondan

te mantello att()rno ai lombi. Pure nudo è qui 

il jioiic, che tratt iene la vittima non afferran-

d(da ]i(!r le corna e accosciandosi ai suoi piedi, 

ma stando a cavalcioni su di essa e cingendone 

con le braccia il collo. Questo atteggiamento 

così vivace e naturale non sarebbe mai stato 

eternato da un artefice romano in nn bassori

lievo rappresentante una solennità sacra. Inol-
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tre il degradare dei piani che ci mostra il suc

cessivo allontanamento dei personaggi di sfon

do ci ])alesa che Donatello ha detto (pialcosa 

di nuovo a i ran ima del nostro artista. I due 

med.iglioni che si trovano sotto ipiesta scena. 

sono, o almeno sembi-auo. di iin])eratori. Ma 

anche questi non possiamo considerarli r i t ra t t i . 

(Ju(dlo che ha la corona radiale, somiglia ;ib-

bastanza nel i)rofllo dal naso adunco, all'effi

gie dell'imperatore ^'esjiasiauo. quale ci è sta

ta tramandata sulle monete; ma l 'altra iniiua-

giiie non si sa a chi rassoinigJia. 11 protilo ri

corda un 2)oco quello di Augusto, (juale lo ri 

trovian\o sulle monete, ma hi coiiformazioue 

del cranio, la forte mascella, l'espressione si

curamente volitiva, è dlNcrsa da (juella di Ot

taviano Augusto e ci fa piuttosto vedere ri])e-

tuta la .sagoma di Erode Agripiia che sta giu

dicando San Giacomo. Tagamente. ricorda an

che la testa riprodotta dal lìellini in un foglio 

del suo quaderiui del l^ouvre I'') e può darsi 

che quella il Mantegna avesse in mente, poi

ché riproduce in (juest'Arco anche l'epigrafe 

rii)ortata nel medesimo foglio dal IJelliui. Può 

darsi — dico — iiercliè la somiglianza tra i due 

medaglioni è molto vaga, e la e]iigrafe si trova 

anche nella Silloge del ifarcanova. dal qnale 

la trae il Mommsen ( ' ) ; jierò i caiioversi nel 

Mantegna si iniziano in maniera eguale a quel

la che il Bellini <lovè adottare ])er inserire la 

scritta nel suo di.segno di ara funebre. l'reci-

sando le tre edizioni deire]iigrafe sono le se

guenti : 

JIAXTEGJ,"A BELLIIf l MAHCANOVA 

T. PULLIO T. PULLIO T. PULLIO T. L. LIXO 

T. L. LINO T. L. LINO I I I I I I . VIRO. AUGr. 

I I I I I I I . VI. . . l i m i . VIRO AI,BIA .L. L. JIYRINE 

AUG... AUG... SIBI. ET VIRO. V. F. 

ALBI. . . ALBIA L. L. 

H. ET... MTEINE 

SIBI. ET. VIRO 

V. E. 

AUG. P . . . 

ROM... IO.. . 

UMASr... P . . . 

I/edizioiie del IVIarcanova è copiata dal 

Furhinetto nelle sue lapidi lìatavine (") e pnre 

(lai .Moiuuiscii : entrambi dictuio che l'hscrizione 

esisteva a Monte Buso d 'Es t e : ÌA'Ì al tempo del 

3!antegna la vide il Marcanova. ma in seguito 

non fu più possibile ritrovarhi. Poiché il Man

tegna usa la medesima divisione del Bellini, è 

jirobabile che egli l'abbia vista nei <iuaderni 

del suocero; mettendo le sette righette ver

ticali die non si trovano in nessun altro testo, 

mostra di ignorare o di non preoccuparsi del 

fatto che non esistettero mai setteviri ; perchè 

egli usava i ric<irdi dell 'antichità a solo scopo 

ornamentale, non iireoccujtandosi affatto di of-

feink^re la scienza degli umanisti contemiìora-

nei ed amici : inoltre egli inventa di sana pian

ta r iscrizione dello zoccolo, non necessaria 

d'altra ])arte, ornamentalmente. La scena di 

San (iiaconio condotto al supiilizio, ha pure 

lo sfondo di un arco, che non è però attatto 

classico, ma rinascimentale, albertiano. Anche 

(|ui. in un medaglione sospeso a una palma e 

fiancheggiato dai simboli della Fortuna, vedia-

nni un'iscrizione riportata dal Jlarcanova che 

l'aveva vista ne l l 'Arco dei (uivii a Verona. 

(^)uesla \-olta però p;ire c-he il Mantegna abbia 

copiato non dal Marcanova, ma proprio dal

l'arco, jioichè dà una copia pili esatta che il 

raccoglitore di e]:)igrafe. 

Ecco le tre iscrizioni : 

AECO DEI GAVII 

L. VITRUVIUS L. L. CERDO 

ABCHITECTUS 

MANTEGNA ilARCANOUA 

L. VITHUVIUS C. VITRUVIUS 

OEHUO ARO CAERDO ARCHI 

HITETUS TEOTUS 

11 Jlaffei (") l 'Anti t'") lo trascrivono esat

tamente. Marcanova omette L. L. — (come 

Mantegna) ma scrive C. Vitruvius invece di 

L. V i t r i m u s : Caerdo. invece di Cerdo ; (juiiidi 

è poco probabile derivi d a l l ' a r c o ; che invece 

si direbbe sia stato visto dal Mantegna, il qna-
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le però co]nando Architetus irivece di Archi-

tectiis, mostra — come abbiamo anclie pi ima 

notato — che all'esattezza badava poco. 

Il Moschetti, nell 'articolo citato, dice che 

TAi-co del (Jiiidizio di S. (ìiacomo, ricorda ge

nericamente (piello dei (iavii, da cni è stata 

folta questa iscrizione; come abbiamo visto 

i-icorda molti archi romani e anche (piesto dei 

(iavii nel ()uale però le ])ro])()rzioni sono del 

tnt to diverse : le colonne corinzie si alzano su 

un podio i)iiì alto, e le due interne flancheg-

gianti il foi-nice. sono soi-montate da un fron

tone triangolare, che non avrebbe hisciato nes

sun ricordo nell 'Arco degli Ovetari ; ra t t ico . 

at tuale è tut to di ricostruzione, ma esisteva 

anche in origine (") , anch'esso diverso dall 'ar

co del Mantegna. 

Ci restano ora a considerare i ricordi clas

sici della parete destra della Cappella. Sap-

Iiiamo dai documenti che nel 14.57 erano finite 

le storie d San Giacomo. A sostituire la schie-

m di pittori vecchia eran stati chiamati An-

suino da Forlì e lìoiio da Ferrara . Aiisuino 

nella sua « l'redica di San Cristoforo » riiìren-

de i motivi architeli onici già nsati dal Mante

gna nel <( lìattesimo » di Brmogene : ricorda 

il fare del Lippi più che del Pizzolo, che reca 

con sé indelebile rim]>ronta di Donatello. In 

Ansuino però il raggi-upi»amento dei personag

gi è com]desso, la figura di San Cristoforo è 

troppo vicina alle alti'e, e in (juesta minore ef

ficacia di aggruppamento è inferiore al Mante

gna. Bono da Ferrara invece, eseguendo il 

(( Traghetto di San Cristoforo », porta in (pie-

sta cappella la voce di Piero della Francesca 

di cui ricordi s'intravvedono nel paesaggio pri

vo degli scheggioni cari al Mantegna. 

Nelle ultime due scene (Martirio e Sepol

tura del Santo) Mantegna si rivela un" al t ra 

volta nuovo. L'architettura ()ui unisce i due 

episodi : nel mezzo sta il l'jilazzo del Re, di 

andamento l'iiiascimentale : è mirabile appog

gio al pergolato che dà agio al l 'ar t ista di svol

gere giochi di prospettix'a simili a (pielli della 

(( Ebbrezza di Noè » del chiostro di S. Maria 

Novella. La ])rofondità è data alla scena dal 

gioco di luci e di ombre, diill 'areata, che An

tonello da. Messina ricoi-derà. L'ambiente di si

nistra, è tipicamenfe veneto. La scena è viva

cissima : il colore così forte il Mantegna lo 

adotta solo (|ni : in seguito tornerà al prediletto 

chiaroscuro, alle tinte snuu-zate. Nella scena a 

sinistra abbiamo l'ultima delle iscrizioni posta 

dal jMantegna. in questi! Cappella. La riporto, 

c(Mifrontandola con (piella copiata dal Furia-

netto (1-). 

MANTEGNA FUHLANETTO 

T. PONENUS T. PONENUS 

JVI. E . M A B O B L M . E . M A B O E L 

PATRI S PATRI 

DIAB e?) m i X X X V I I I 

n i i . . . . X X X V I I I 

Poiché la trascrizione del diligente Furia-

netto non aggiunge nulla aH'e])igrafe del Man

tegna, ma anzi ci dà solo (]uella parte che an

che oggi è relativamente leggibile, e non l'inse

risce nelle sue « lapide patavine )) propenderei 

a credere che egli l'abbia vista solo nella Cap-

Itella Ovetari. e l'abbia scritta in quella « sche-

duhi solitaria » dove il Mommsen la trovò, ri

serbandosi di studiarne la provenienza. Nes

sun aiuto a scoprire la derivazione di questa 

epigrafe può darci il Mommsen, il quale la in

serisce nel « Corpus », aggiungendo l'indica

zione : « Inter Patavimis. In schediila solitaria 

Inter Fur lanet t iana ». 

I l Moschetti, nella relazione citata arriva 

a una couclnsioiie o])posta alla mia, dicendo 

che il Furlanet to e il ^Mantegna sono indipen

denti, e probabilmente il .Alanlegna copiò que

sta i.scrizione dal vero. Inoltre dice che l'iscri

zione dell'affresco degli Eremitani al tempo di 

Furlanet to si leggeva, perchè il Oazzotto nel-

]'ac(pierello del Museo di Padova che ripro

duce questo affresco ce la dà completa. Però 
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per comiilelarla il fJazzotto vi mette di suo 

molte sgrammalicature, e. a mio parere, que

sto prova che Tacipiarellista volle a jjroiirio 

arbitrio completare l'iscrizione già mezza can

cellata, o comun(pie non lasciare dei vani che 

nel suo ac(|nerello sarebbero stati antiestetici, 

(.'oncludendo. io jienso che il (iazzotto e il Fur-

lanetto abbiano enirambi cojìiato dall'affre-sco 

del Mantegtm : il (cazzotto compì a suo modo 

l'iscrizione il Furlanet to copiò solo ciò che si 

leggeva chiaramente; se avesse vista questa 

iscrizione su qualche lajùde. non ne avrebbe 

indicata, da (juel diligente raccoglitore ch'era, 

la lu-ovenieuza. Inoltre ammettere che il Fur

lanetto abbia co]iiato « dal vero » non dall'af

fresco degli Eremitani, sarebbe ammettere im

plicitamente l'esistenza di una lapide incomple

ta. ])roprio nella ytarte che il Mantegna ha co

perto col bi-accio dell'armigero, e che dal tem

po in cui fu vista dal pittore a quello in cui fu 

vista dal racc(jglitore di epigrafi fosse stata 

resa illeggibile proprio in (juella parte che 

l 'umidità faceva scomjiarire dagli affreschi de

gli Eremitani. Besterebbe ora a sapere se e 

dove il Jlantegna ha trovato questa epigrafe. 

Xon la leggiamo in nessuno dei raccoglitori di 

epigrafi c(>ntem])oranei, e ciò iuvogiierebbe a 

credere (piesta e]jigrafe inventata dal Mante

gna, tanto più che quel « ponenus » come nome 

liroprio non ha molto sapore di romanità. Per 

questo vocabolo però si ])otrebbe affacciare 

r ipotesi che il i)ittore avesse nell' orecchio 
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un'altra epigrafe che il Bellini aveva jiost.o 

seni]ire lineila jiagina de unoi disegni e che 

suonava così : 

T. POMPONENUS 

] . L. GRATUS 

Anche (juesla è in un moiuiinento sepol

crale. 

(guanto ai (|ua(lro busti raiiìgurali nelle 

due scene del Aiartirio e della Sepoltura del 

Santo, è inutile andarli a cercare nei monn-

inenti funebi-i romani : inlanto le teste del 

Manlegna sono liene caratlerizzate soniatica-

inente, mentre in genei-ale nelle tombe che con

serviamo, se vi sono ri irat t i di x"irisioiUiggi; 

(jiiesti hanno tìsionomic indislinre e di un 

fare ]iinttosto grossolano: iincce i busti del 

JManlegna hanno la solita forle niaschelhi \'oli-

ti\'a e non è ditticile riti-ovarne i modelli tra i 

tipi degli armigeri ])osU sot to : poi, di solito, 

nei monumenti funebri romani il busto è ta

gliato all'altezza del ])etto, seguendo una linea 

retta : è co])erlo dal vestito, mantello o corazza. 

Qm invece la i)arte inferiore della figura è limi

ta ta da una lim^a (die dall 'apice delle spalle 

scende siiiuosameiite contornando il pe t to ; il 

dorso è nudo ; la linea (hdlo sterno è segnata in 

modo accentuato: tut te ipieste caratteristiche 

ci fan ripensare al busto che si trova, nella cap

pella del Mantcgiia di Jlanlova opera del jiit 

tore stesso, secondo testimonia lo (Scardeone. 

Affatto rinascimentale è la .semplice incorni

ciatura dei (juattro busti ; at torno tondi di mar

mo policromi ci ricm'dano Andrea del Castagno 

a S. Apolinio : il fregio jiosto sotto alla finestra 

lo ritroviamo similissiiuo in uno dei iniljiiti di 

S. Lorenzo di Donatello. 

Non credo ipiindi che il Mantegna copias

se dai modelli classici : trovava entro di sé la 

visione : come il Crivelli, come (ienlile Bellini 

ed altri ha trovato impulso fortissimo nelle in

venzioni del vecchio Jacoiio. Ma nel padovano 

Mantegna ])arla la voce del genio e in lui il 

])eriodo tracorso a Venezia suscita un senti-

A. Mantegna - Il martirio di S. Crisloforo (particolare) 

mento nuovo in contrasto con le forme prece 

denteniente seguite : ipiello dell 'antichità clas

sica, camjio ])er lui ancora inesiilorato. La sce

na di Erode iVgripiia die giudica San (iiaconio. 

è suggestiva ]ier la sua maestà ; eiipure il Man

tegna. jioco ancoi-a axeva potuto vedere di clas

sico : ma il desiderio della antichità è così pre-

jiotcnte in lui (die (piasi jier intuizione ci dà 

l 'ambiente romano, d i a simile ripresa dell'an

tichità sbalordisce: d'altra parte il pittore ta

cendo i-ivivere in se- il mondo romano, fa si che 

noi non jiossiamo vedere nelle sue opere, una 

imitazione jiedisseipia. J.,a antichità in lui è 

tanto più viva, in (pianl^o egli è iiittore umani

sta : e (jiiesta v(dta l'umanesimo è utile al pit

tore rinascimentale. Il Bellini né aumentò l'in-
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teresse per l 'antichità nel genero, indncendolo 

a nno stndio attento che si rivela nel secondo 

periodo della decorazione della Caijpella Ove-

tari : il migliore, il iiiù sincero dei periodi in 

cai egli si occupa di classicifà ; infatti nei tar

di (( Trionfi di Cesare » che rappresentano il 

massimo della sua divinazione archeologica, 

si sente una certa freddezza, forse per aver 

egli tro])po interrogato l 'antichità. In questi 

affreschi degli Eremitani, oltre il Bellini, è 

preponderante anche V influsso di Donatello, 

sia esso i^ervenuto nel Mantegna direttamente 

0 attraverso il Pizzolo. abbiamo già visto che 

alcuni motivi ornamentali sono comuni ai due 

artist i : inoltre più ancora che nelle opere suc

cessive del Mantegna, notiamo qui quella ten 

denza « to see from the loais xtaiidi of a sculp 

tor ». come dice il Cavalcasene in una bella 

])agina dedicata a questi affreschi ('^) dove dice 

pure : « The passion for testing perspective 

problems was contagiously derived from Uc

celli; and.the the simoltuaneus stndy of antì-

(]ue remains and familiar imture might be de

rived from J . Bellini ». Come volevo dimo

strare. 
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a t<trana cosa! Questa piccola Italia se ci nielliamo a studiarla secondo geografia, 

diventa grande come un. continente : e se ci mettiamo a studiarla secondo sien'ia; que

st'umile Italia diventa superlm come un Impero ». 

Parole alte, ma dette colla voce sariainente modesta usuale in Alfredo Fanzini. 

Ed è vero che, data la troppa riccliezza spirituale dei paesaggi d' Italia, ogni nostra, 

riflessione di viaggio è, in qualunque itinerario, frammentaria: considerazione su un 

lato solo o su elementi isolati della tradizione o del panorama che ci si presenta. 

Questo di oggi — da Padova alla pianura di Este e a Montagiiana, e ancora, at-
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trarcrsf) (/li Hiii/aiici. a /'adora. — /' ini percon^o (inali iiioltix.\iiiii se ne pos.'^oìio fiora

ie ili Italia: ma foriinialaiiiciitc. projirio come r/li altri moliixxiiiii. jicyrindic ry/osse e 

rilicri. per il lituo della meiiioria. eo^ì rari e alfraeiiti da s/iai-enlaiyj il ria(/(/iatore più 

ixlniitrj e iiiii attento. Troppe eoxe in (jnexi'aiit/ohj lirere di terra! l'ante ciriltù e tanto 

lontane! J-Jlimiiiiaino. xemplifirìiianio: rO(/liamo per exempio. pensare xollunto a c/ò 

che ri e di romano, di hilìno in (jnesto itinerario? 

(Uà alla prima lappa (jiiexto fenUitiro di limitazione /• duro. .\ndì<iino. lasciando 

ai lati ritte di xorp/ioriii clefpinli e una tra le altre dorè il neniieo xi /lieyò rieonoacen-

do la forza del xoldalo d'Italia, andiamo, xarenio prexio a Moiixelice: (ini, nella pia

nura xolìo il cono riilcaiiieo. paxxara la xtrada romana che da Allino. attrarerxo Pa-

dora. andara a xf(,eiare nella ijrande ria Emilia: e (jiiexia ierra ha rexfUniio loinhe 

e xlafiic. menile tradizioni e nomi popolari di rie ripelono etimi e ricordi latini: e fi-

nalmenle laliiiixxinio e hello r (7 nome del jiaexe. anche xc indaxxe nella tentazione di 

etinujloijic fantaxioxe che lo riconnettessero ai conipatriotti di Enea e di Antenore, 

(tiono le tentazioni eoinani a tutti i paesi dorè la storia è pia antica e la cicilfà più 

alta: dorè gli amili ro(/liono alzarsi fino ai cipressi). 

Ma qui a Mons(dice non ('• morto il primo dei poeti iinori? Appunto qui, giovane 

ancora, Sjilri't esule, prima del 121(i, Guido Gainizelli. padre di Dante e dei minori 

stilnorlxli. Forse a Moiiseliee si pai) morir calmi'? Cerio a morire ijiii renne pure do

po secoli che nella sua intelliijenza calinra e stranezza era figlio hiioiio del Rinascimen

to, ma di un Rinascimento giù un p(j corrotto e proteso rerso il Barocco: Anton Fran

cesco Doni. 

Gainizelli e Doni, nomi di età nuove: sono così piccoli da prjtersi facilmente di

menticare pensando solo alla ria Emilia Altinate, a Mons tSilicis alle tonihe da non 

molto riapparse della Gens Tolamnia? l'uà parere a chi per agitare la fantasia ha bi-

sogno xolo di nomi panroxi: ma anche il carrettiere che passa qui sotto, andando len

to rerxo il l'olexine, — se pure, come il ciociaro carducciano, « passa e non guardai) 

— deve ripeii.'<are, con immagini confuse, alla reccliia rocca, forza di marchesi e di 

tiranni o nido di milizie comunali: Estensi, Carraresi, f<caligeri, Msconti e sopra 

60 



La v i l l a e i l p a r c o d i V a l s a n z i b i o 

tulli, nero, Ezzelino, l'iìi fili) iiirece, rer-io ìd pinniirii, riissereiidiili stiinno le ville 

dei prinei/ii — nii'iciinli di \'eii<':id : eosliiiiie indiinri. come In liellissinid Cd' Mnr-

i-ello. sili l'esli deijli iinlielii orrori e delle diilielie lirannidi. 

Esle. non molli eìiilonielri piii in là. Qui il Museo niizionnle ha eeiio superiti 

rieordi ili Fjsle eolotiiii tnilildre ronianii; iiid aiielie qui (indirle disirdzioni si nllo»-

Idiiiino ddlld ri-jlessiune sui ei/ijii romdiii di confine o su (/iidldie helhl indscìieid del-

l'elii (iiiiinsled! (Jiii d dislntrei non è il Medioero o il ì'iiidsciiiieiiio (eppure di (ini 

reiinero (/li Estensi e diiiKinc (jiii iidci/ne lo spendorc d'armi poesia e mie delia eorle 

ferrarese'. ) , r /liiiiloslo la meditazione che tanto attraera il Vico — appunto perchè 

([nasi solo riroHd a misteri iiiconoscilili — la meditazione sopra la « aiitiqimsima Ita-
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lonim sajiientia ». o almeno snJJe ciriltà italiche anteriori a Roma. Prima di Roma 

cosa c'era in Italia:' Furono tradi;:ioni preziose? 

In questo hel museo è sepolto il mislero degli Euganei e quello dei Veneti. Usciti 

da quelle .i-ale ahando gli occhi si contempla il Castello, girandogli attcjrno chiese, pa

lazzi e ville; aneìie da queste ville verranno i ricordi più diversi, come dalla carduc

ciana isola delle helle e dei vati: Byron clic conversa con Hltelley o Alvise Cornaro 

ette disputa sulla via sobria con l'incredulo Ruzzante e con Falconetto. 

Ritorniamo poi verso i colli; non più per contemplarli alla lontana, ma per in

ternarci. Qui dalle meditazioni sulla civiltà antica disperde il paesaggio; grande va

rietà di quadri hrevi, casalinghi, quasi simpaticamente pettegoli; molto verde e (di 
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solito!) bel sole. Colli cari, che danno frutta e vino e osterie famose e anche ristoro 

per gli occhi. 

.Ma ad .'ifqiià certo si medita. Petrarca è ini signore troppo elci/aiile e di preziose 

parole e di molta e acuta riflessione: se non si è innanabilnieiite grossolani, datan

ti a Ini si .^ta più. in .soggezione che non Dante. 

Povera tomba più volte profanata, abbandonata nella piccola piazzetta del paesi

no; ina casa bellissima: ciii scelse questo «Elicona^) aveva l'anima di poeta grande! 

Qui è più facile, per chi ben pensi, sentire un tremito al gran nome di Roma. 

Qui il padre dell'Umanesimo — diciamo la frase convenzionale e quasi del tutto 

vera — si ritirò vecchio e stanco per gli aitimi lavori, che furono, come per l'ami-
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eo I- discepolo Boccaccio, studio di Roma e conijiilazioiic di scienza ìatiiia: riordinare 

la lini(/a catma di esempi — se non tutti romani </uasi tutti appresi dall' erudizione 

e dall'arte latina — dei Rerum nieinoraiiduni e più ancora riprendere con mioro (Use-

(ino l'interminuìiiìc fiiUca delle (jrandi hioijrape romane del De riris. Appunto nel 

racconto della vita del massimo romano, t'esare. se la tradizione del fido Lomliardo 

non mentisce, si posò pnalniente la stanca mano del rcccliio jicnsoso e insaziabile. Evo

cato da quei ijraii noiiii Ialini simulava ormai il (Quattrocento, aurora del Rinasci

mento. 

Final mente la niente imo riposarsi: passano solo Ijci paesaipp: Talsanzihio. con 

una villa e un fiiardino heìlissinio, Galzifinauo. TorrcfiHa. A Ijurii/Hano. se fossero 

i tempi in cui le donne favolcfiiavano (dei Troiani, di Fiesole, e di Roma) e ogni eroe 

latino VI ulva con poetica confidenza vestito del liicco horijlicse di cittadino della nuo

va Italia, le ottave di un iiiiiUare favolosa mente narrerehljero la nascita in c/uesfo 

Ijori/o del ijrandc 'l'ito Livio. E la critica plologica, p'iaee vote mente sopportando, al

meno per Of/gi tacerchhe. 

Poi su a Teolo. donde si contempla tutta la pianura. Dopo gli sforzi di riflessio

ni e di ricordi su Iroppe cose e troppo grandi ora trascorriamo solo in anihicnti con

fidenziali: ci si riposa e tulio seinhra diventare più minuto e più metdesfo: anche la-

disperazione di Jacopo Ortis che qui si tormentava : e grato è pensare a Piero Mairo-

Ili e ai suoi compagni di viaggio. Ricordiamolo appunto mentre lasciamo di fianco iJ 

ìieì convento di Pi'aglia. 

Riliieghiamo per toccare .Vhano e Monteortone. E qui torniamo ai ricordi antichi: 

terme celehrate e frequentatissime fin dai tempi romani, restaurate da Tcodorico. di

sfrutte da Agilulfo, in pai-te ripri.<<tinafe dal comune di Padova fin dal secolo XIII. 

E se non hastassc. sorge pure la figura mister'iosa (medico - filosofo - mago) di mae

stro Pietro d'Abano. 

Dopo tanti ricordi eercliiamo un po' di pace: contemplando lassù, alle spalle l'ere

mo silenziosissimo di Riiei e la punta alta del ^'enda. 
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ROCCA PENDICE 

Il mio autunno è ai castagni 

più spogli 

sotto Rocca Pendice 

al silenzio, 

ai brividi del bosco 

ove la lepre 

un ritornello 

di passetti fruscia. 

Dove dell'osteria notturna 

un canto resta d'esistenze 

del mio peccare. 

Coscienza di passione, 

sono un uomo tra gli alberi 

un corpo che prepara 

il tonfo nella buca : 

la ramaglia l'ascolta 

e immobile lo piange 

mentre ai piedi, si lega la pietra 

un'ombra d'usignolo,-

e lo ricopre l'ora da una porta. 

e forse ancora odore di mosti Il mio autunno è ai castagni 

e forse il monte assale nella nebbia più spogli 

lasciami ov'è più grigio lichene sotto Rocca Pendice 

su pietra : del castagneto deserto al silenzio, 

l'erba accoglierà la spalla. ai brividi del bosco 

Un cortile mi fugge. ove la lepre 

Il mio male è di foglie. un ritornello di passetti 

fruscia. 

Ai primi freddi 

e al vento che mi cinge Cade magro tra le dita un riccio. 

sono stanchezza e pietà piomba nel vuoto. 

G I U L I O A L E S S I 
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ABANO 
TERNE 
PADOVA 

Sorgente « M O N T I R O N E » 

Bagni - Fanghi - Inalazioni 

(1IÌAND1 STABILllENTI 

ALBE8G1I 

REALE 
OROIOCIQ 
15 MAGGIO 15 OTTOBRE 

TODESCHlil 
r APRILE 15 NOVEMBRE 

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI 
Nel palazzo di proprietà dell' Istituto in Piazza Spalato N. 1 esiste un 

Centro di Assistenza Sanitaria, che, modernamente attrezzato, funziona 

gratuitamente per tutti gli assicurati e i loro famigliari, corrispondendo 

alle direttive del Regime per la tutela della salute della stirpe. 



mon te Pend ice da V i l l a di T e o l o (pun ta de l l a C r o c e - pun ta de l l a Rocca - pun ta N o r d ) 

n ad/ieZ/e '?nen€^ ne/i? -ae-^a iia/eit'X'Xaxiene eu-iyan^'a . 

ALPINISMO SUGLI EUGANEI 

L'attenzione del pubblico è stata in questi ul
timi tempi at t i ra ta dal periodico ripetersi sui gior
nali, di notizie relative a nuove difficili ascensioni, 
prima sul Monte Pirio, poi sul Monte Pendice, 
rivelando quindi l'esistenza, ai più assolutamente 
inaspettata, di vere e pi-oprie possibilità alpinisti
che, di roccia, dei Colli Euganei. 

Veramente di tali possibilità una piìi ristretta 
cerchia di amatori dell 'arrampicata od anche sem

plicemente di simpatizzanti dell' alpinismo, aveva 
avuto sentore in passato, e ne conservava un vago 
ricordo. Taluno poteva infatti rammentare che la 
prima pratica dimostrazione che sugli Euganei c'era 
da ai'rampicare sul serio la si era avuta fin dal 1909, 
quando i notissimi e benemeriti rocciatori vicentini 
Carugati, Berti, Bossi, dopo fortunose peripezie, 
riuscivano a superare la paurosa parete est della 
Bocca Pendice. Altri e più recenti richiami al prò-
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P u n t a n o r d d i M o n t e P e n d i c e - p a r t e o v e s t 

V i a B e t f e l l a - B i a n c i i i n i 3 1 - 3 - X V I II ([oto A. Bianchini) 

Ulema si ebbero nel 1936 (proprio nel periodo della 
coalizione sanzionistica), — quando la Sezione di 
Padova del Centro Alpinistico i tal iano, con indovi
nai i^-siina iniziativa, fece collocare sulla parete della 
Kocca la fatidica parola « DUCE », che da allora 
quanti salgono a Teolo leggono con la sensazione di 
trilnitai'e il più spontaneo e naturale omaggio al 
Fon(!at(n-c dell'ImiJei'o, — e, più recentemente, nel 
1E37 in occasione della sensazionale arrampicata del
l'Accademico Franco Doma e di quella successiva, 
per la stessa « via » di 5° grado, dello stesso Doma 
con la famosa guida alpina, medaglia d'oro al va-
loiT atletico, Gino Soldà. 

In tale occasione anzi si era pensato alla costru
zioni sulla parete di una vera « via ferrata » ed in 
tal senso furono fatti degli studi, che poi non ap-
])vodarono a pratici risultati. 

Comunque periodi di notorietà il Monte Pendice 
li ebbe indubbiamente in passato, e la solerte Se
zione di Padova del C. A. I. non può certo essere 
accusata di essersene disinteressata. Bisogna rico
noscere però che furono tut t i episodi sporadici : forse 
allora vennero a mancare quella convergenza di ener
gie e quella continuità di azioni che sole possono 
assicurare il raggiungimento della meta. Ma anche 

uevesi ammettere clie Una delle ragioni per le quali 
ili quel teinp^) non poie registrarsi un xjrogienno ei-
iettivo nella valorizzazione aipiiiiscica aegii j_.uga-
iiei, va at tr ibuita aiia inaueguaia cunosce*.za Ciie 
aiioi'a SI a \e \a oei problema: con le uue ^o^e vie 
cne allora si conoscevano sulla pareue ui liocca J- en-
oice, e solo con quelle, non si poteva certo x^'cteii-
iiere ai riciuniare sui nostri coiii (_noti ai più sol
tanto per passeggiate sentimentali) i attenzione uegii 
airampicatori . 

Occorreva che i tempi maturassero, che una serie 
di circostanze tavorevoli portasse, quasi tlirei, tatai 
mente e spontaneamente alla soluzione del pruuiema. 
Prima fra queste fu il formarsi in seno ai 0. A. i. 
padovano di un ristretto ma capace e volonteioso 
nucleo di rocciatori che, pur t ra l'assenteismo dei 
pili, tenne desta la fiaccola dell 'arrampicata su cor
da. Costoro col loro entusiasmo, riuscirono a ptla-
lizzare in tal senso l'attenzione e la capacità di altri 
\olonterosi, dando vita a quel « Gruppo rtoccia-
tori )) di recente regolarmente costituitosi 

Data la lontananza della nostra città dalle mon
tagne, venne necessariamente siiontaneo a questo 
primo gruppo di appassionati, il ricorrere ai nostri 
colli, per cercarvi una palestra di addestramento e 
(li ])reparazioni per le future arrampicate sulle Alpi. 
Taluno ricordava la paretina che si trova a nord 
della Rocca Pendice, alta una ventina di metri, e 
questa fu prescelta, non conoscendone altre di mi
gliori, iier quanto con la sua unica non facile sa
lita, su appigli obbligati e la sua difficile traversata 
a metà altezza non risultasse la più indicata, man
candovi comijletamente la possibilità di addestra
mento su vari gradi di difficoltà. 

Altra circostanza favorevole per rincremento del
l'alpinismo euganeo fu, (parrebbe impossibile) la 
crisi dei trasporti automobilistici, verificatasi ai 
primi di Settembre del 1939 : venuta meno la possi
bilità di recarsi ancora ad arrampicare sulle Alpi, 
vi fu chi non seppe adattarsi alla forzata inazione 
e ritornò sugli Euganei con la volontà di conti
nuare ad arrampicare. Aldo Bianchini — che fin da 
giovanetto aveva in cuore la passione per i bei colli 
che nelle giornate serene si vedono profilarsi a po
nente della città con la loro caratteristica sagoma — 
affiatatosi in varie scalate sulle Dolomiti con l'atle
tico e noto sportivo Antonio Bettella, dopo aver sa
lita (assieme a Romeo Mortan) la parete del Pendice 
pei le due vie note, ebbe la ventura di scoprire, a 
ponente di Luvigliano, il Monte Pirio ; ne intuì su
bito l'importanza decisiva ai fini dell'addestramento 
dei rocciatori e quindi dell'impulso che ne avrebbe 
t rat to l 'arrampicamento euganeo e alpino in genere, 
e si dedicò con l'amico durante tu t t i ì giorni liberi 
di Ottobre e Novembre a tracciare sulle quattro torri 
di questo monte innumerevoli vie, dal primo al quin
to grado di difficoltà, per tu t t i i gusti e per tutte le 
possibilità, liberando la roccia dai massi mobili, 
dagli arbusti e dal muschio che la infestava, e apren
do nel bosco fitto di rovi e di cespugli, coltello alla 
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mano, dei sentieri che consentissero il facile accesso 
al monte ed ai vari punti di attacco ed iniziando 
con la parola, con la fotografia e con gli scritti quel 
primo movimento per la conoscenza e frequenza del 
monte, che diedero in seguito così felici risultati . 

Questi due pionieri, vista la loro opera al Monte 
Pirio così bene avviata, rivolsero fin dall 'inverno la 
loro attenzione ancora alla Rocca Pendice, con idee 
ancor pili ambiziose: tracciare una nuova via, ve
ramente diretta e padovana, sulla strapiombante pa
rete est. Ed anche questa impresa, di non poca im
portanza, portarono felicemente a termine dopo 1.3 
ore di dura e ardua arrampicata. 

Data la preparazione fisica e morale acquisita, 
essi non si fermarono a questa pur notevole vi t tor ia; 
ed eccoli nelle domeniche seguenti cogliere sulla pa
rete ovest della Punta Nord ; sullo spigolo sud-est 
della Punta Nord ed infine sullo spigolo nord-est 
della Punta della Croce, sempre del Monte Pendice, 
ti'e altre successive vittorie, tutte di quinto grado, 
taluna anche notevolmente superiore. Sul loro esem
pio anche i giovani camerati ed allievi Gastcme 
Scalco e Libero Livotti tracciavano una (c via » di 
quinto grado sulla Darte meridionale della parete 
est della Rocca Pendice. 

Tutte aueste imprese che si sono susseguite inin-
teri-ottamente l 'una all 'al tra, hanno destato un senso 
di stupore nel gran pubblico: — Ma davvero sugli 
Euganei, sul Monte Pendice (che tanti ricordano di 
aver comodamente salito in pochi minuti per la 
viottola ombrosa, magari in compagnia della « mo
rosa <•) c'era da fare dell'alpinismo sul serio, richie
dente l'impIeETO di un' intera adornata e l'uso della 
|iiìi recente tecnica di rocccia?! 

Si, pi'onrio così: le imnrese Carua-ati - Rei'tì, 
Doi'na - Pinotti . Bianchini - Rettella e Scalco - Li-
A'otti. hanno nl)bondantemente dimostrato che si nnò 
e si deve affermare l'esistenza di un vero e proprio 
« aloinismo eueraneo ». male-rado le modeste altezze 
cui attingono le cime del Monte Pendice. 

T)ifatti non sono molte le montaane. anche fra 
le niù note e celebrate delle Dolomiti che possano 
vantare, come il Pendice, l'esistenza di ben cinaue 
i-ie di 5° erado, una di .3» ed un,n di 2". E non ?• 
detto che tut to termini qui ! 

S p i g o l o s u d - e s r d ì R o c c a P e n d i c e 

V i a S c a l c o - L i v o t t i 7 - 4 - X V I I I ([olo A. Bianchini) 

A questo punto taluno potrebbe obbiettare che si 
t ra t ta di fatti che possono rallegrare e interessare 
i rocciatori padovani e non piìi. Ma, secondo noi, 
la cosa non è di importanza così ristretta, come a 
prima vista pi trehle sembrare, e come tenteremo di 
dimostrare qui apiresso. 

Prima di tutto i Colli Euganei (chissà mai per
chè sono così chiamati sulle dotte carte quando son 
considerati complessivamente, mentre invece singo
larmente sono indicati « Monti » ; mentre i non lon

tani e ]iiii bassi Berici sono detti « monti » ; e mentre 
il ])oi)i)lo, nella sua realistica par la ta li chiama 
;cmpi'e, al singolaj'e o al p lura le : « M o n t i » ! ) i 
Colli Euganei, dicevamo, non interessano esclusiva-
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mente Padova. Essi giacciono nella ubertosa pia
nura, più vicini certo a Padova, ma tut t ' a l t ro che 
lontani da altre città, e tale distanza non è niente 
affatto pribitiva, specialmente con i mezzi meccanici 
di trasporto di cui si può disporre, serviti come sono 
dalla ferrovia Venezia-Bologna che tocca Abano 
Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Mon-
selice, S. Elena (Este) e dalla linea Monselice-Man-
tova, che passa per Este ; dal servizio tranviario 
Padova-Torreglia (che jìresto verrà sostituito dalla 
più moderna filovia fino ad Abano Terme-Monteor-
tone e poi da confortevoli autocorriere) ; e dall'ot
timo Servio di autocorriere Padova-Teolo e Padova-
Galzignano-Arquà Petrarca. 

Infatti i Colli Euganei distano soltanto 59 km. 
da Venezia, 60 da Treviso, 15 da Vicenza, 62 da Ve-
l'ona, 76 da Mantova, 20 da Rovigo, 55 da Ferrara, 
per limitai si ai maggiori centri contermini. E quin
di non è affatto vero che soltantM i padovani pos
sano usufruirne. Basta un po' di liuoiia volontà, un 
piccolo sacrificio, ed i Colli Euganei appari ranno 
subito facilmente accessibili a quanti vivono in un 
non piccolo raggio di essi. 

D'altronde ci risulta che la Sezione di Padova 
del C. A. I. è lien dis;)osta a favorire, senza distin
zione di località o di associazioni, quanti vorranno 
a lei rivolgersi per l'organizzazitme di gite turisti
che o alpinistiche sui Colli Euganei, mettendo a di-
siiosizione la propria organizzazione e i propri soci, 
talché il problema viene così di molto facilitato. 
Essa accoglierà ben volentieri, con spirito camerate
sco, quanti vorranno addestrarsi al l 'arrampicata su 
roccia alla sua Palestra del Monte Pirio o sulle 
rocce del Dente del Diavolo o intraprendere ascen
sioni al Monte Pendice. 

volon o viceversa, su e giù per monti e per valli, su 
carrarecce e sentieri solitari, fra boschi e coltivi, 
toccando paesetti alpe.stri ed umili casupole ! Sono 
18 km. in linea d'aria, che offrono le più grandi 
soddisfazioni, con poca fatica : i più bei panorami 
pur con la loro modesta quota. Perchè gli Euganei 
Ialino questo di bello: il loro sviluppo è tutto in 
altezza effettiva; essi balzano su, tut to d'un t ra t to 
dal piano di campagna, che è alto solo 10 metri, ed 
essendo completamente isolati godono di un vastis
simo orizzonte. 

E, dopo aver a lungo arrampicato od anche solo 
camminato, all 'aria ed al sole, in piena libertà di 
spirito, in comunione con tutto il creato, com'è bello 
sedersi, all'ombra della pergola d'una delle rustiche 
ma accoglienti osterie euganee, gustare una improv
visata colazione, con uoìa o frit tata o saporito sa
lame nostrano, e ad assaiioi'ai'e il famoso "\"ino di 
questi colli : tutto sembrerà ancora più bello : ci 
scorderemo le preoccupazioni e le noie della vita 
quotidiana ! 

Ma oltre che le numerose e schiette osterie pae
sane (a tacere delle frequenti ce frasche » presso le 
ouali, su rustiche panche improvvisate, vi offrono 
))('r pochi soldi il pretto vin di casal esistono negli 
Euganei anche rinomate trattorie, dove in folla i 
l>uonaiistai sf;no sicui-i di trovare a ]>rezzi modici 
ottimo cibo e vini prelibati senza parlare, natural
mente, delle molte trattorie, pensioni ed alberghi dei 
famosi centri termali : Abano Terme, Montegrotto 
Terme, Battaglia Terme, o di quelle dei maggiori 
centri della zona : Monselice ed Este. 

Me se fin qui abbiamo fatto riferimento special
mente alle arrampicate su roccia, perchè questo era 
l'argomento meno noto, e più facilmente miscono
sciuto, pure sugli Euganei, c'è, come c'è sempre stata, 
la possibilità di fare dell'alpinismo, diremo così, 
turistico — di pensier, in pensier, di monte in mon
te... come scrisse il divino cantore di Laura, che 
amò di verace amore questi colli, fra i quali volle 
reclinare il capo stanco. (E, a par lar di poeti, oltre 
che al Petrarca ohe sublimò con la sua dimora il 
sereno paese d'Arquà, la memoria corre, fra gli 
altri , a Byron e a Shelley i due grandi poeti che 
amarono l ' I talia e che abitarono ammirati i colli 
di Este : a l 'go Eoscolo, che fu pure sugli Euganei 
e che dei Monticelli fece sfondo al suo disperato 
Jacopo Ort is : ad Antonio Fogazzaro che nella sug
gestiva abbazia di Pragl ia inquadrò mirabilmente 
le inquietudini e le pene dei protagonisti del suo 
« Piccolo mondo moderno »...). 

Che camminate si possono fare, tra Este e Ro-

Sappiamo che la Sezione di Padova del Centro 
Alpinistico Italiano ha preso a cuore (e non da oggi 
soltanto) il potenziamento dal lato alpinistico dei 
Colli Euganei ; quindi è certo che il problema avrà 
un intenso e progressivo incremento : ne è ar ra e 
stimolo il lavoro già svolto ed i risultati già conse
guiti, che fanno prevedere con sicurezza che le mete 
saranno raggiunte. 

Ne è chiaro segno — oltre che il progressivo 
aumento delle persone che finora si sono recate al 
Pirio, al Dente del Diavolo e al Monte Pendice, per 
arrampicare, ad anche solo, cosi, per curiosità, e che 
certamente ri torneranno ancora, per la suggestività 
dei luoghi e per la serietà degli addestramenti che vi 
vengono svolti — anche il fatto che le superiori Ge
rarchie della G. I. L. hanno già ufficialmente rico
nosciuta la palestra del Monte Pirio, stabilendo che 
al Pirio vengano d'ora in poi svolti i corsi di ad
destramento su roccia della Centuria Alpina, per la 
preparazione specifica di questi giovani che domani 
— come i loro più anziani camerati — potranno es
sere chiamati a compiti più duri. 

Per andar più oltre ! 
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IL coppe PODROCCHI CeilTRO Dei LITTORIO 

Il Caffè Pedrocclii nella sua storia al Ira-

versa un nuovo periodo : è diventato il Centro 

culturale e ricreativo fascista della città. Nel 

1N;11 si apiivauo le sale lei-rene del Caffè; nel 

l.'-'tì il Congresso degli scienziati inaugtirava 

le sale del Circolo al ]irinio ])iano. t)uali i soci? 

JSTel 184:2 (piali ))o1 evano essere i soci se non 

gli intellethiali ]iatriotti, che sotto gli occhi 

degli ulticiali austriaci iironiovevaiio le insur

rezioni del "IS e foruiavauo nel segreto la co

scienza della nuora Ital ia? 

Questo passato glorioso di patriottismo sa

rà gelosamente conservato e valorizzato dai 

nuovi reggenti. 

He in un tempo di servitù politica Padova 

trovava un uomo generoso che offriva alla cit

tadinanza un Circolo così splendido, che cosa 

ci dovremo aspettare oggi che l ' I tal ia è una, 

grande, imperiale? Non è più un diritto, è 

un dovere di tn t t i conservare e migliorare il 

Pedrocchi con cpiel senso di signorilità viva

ce (> giovanile che è nello stile dell 'attuale cli

ma nazionale. 

I l programma è stato dettato dallo stesso 

Cappellate Pedrocchi nel suo testamento : 

«promuovere e sviluppare tu t t i quei miglio

ramenti che verranno portati dal progresso 

dei teni[)i mellendolo a livello di questi e nul

la trascurando, onde nel suo genere, jiossa 

mantenere il primato in Italia ». Non una pa

rola di più. I l tema è (juesto : considerare le 

attuali condizioni dell' edificio e quali ì mi

glioramenti da studiare e, brevi tempore, ese

guire. 

Nel mio studio su (iinseppe lappelli , pub

blicato quah;he anno fa, facevo cenno di mi

gliorie da a))i»orlare alle sale del Caffè, in par

te oggi eseguite. Ora si tratterebbe piuttosto 

del ]-esiau]'0 delle sale del iirimo e del secondo 

]iiano. 

L'area a clavicembalo ha stuzzicato il brio 

geniale dell 'architetto nello studio planimeiri-

co delle sale, le cui pareti assumono forme 

curve, .smussate generando bellissime sale dì 

geometrica regolarilà e relegando le a.ssim-

melrie nei gabinetti, nei servizi e negli arma

di a muro. Chi non ha esaminato le sale del 

primo ]iiano disponendo di un esatto rilievo 

]ilanimetrico non ha potuto apprezzare acle-

gualamente la scallrezza dell 'architetto nello 

studio di (pieslo ])iano nobile. 

Ogni i-ala è stata studiata con uno scopo 

]ireciso. La sala da l)allo adorna di splendido 

solfiti0 a stucchi, di pareti lavorate ad encaii-

slo col motivo ripetuto dell 'ape, lascia domi

nare su una iiarete la grande alcova per l'or

chestra, incorniciata da ricche cortine e ten

daggi. Ad eccezione di ])oche modifiche ed ag

giunte come il fastoso lampadario centrale, le 

specchiere a cornici laccate e le statuine por-

talampjide, la sala mantiene inalterato l'aspet

to neoclassico originale ; raiìlnato e grandioso, 

severo ep])ur accogliente nido di simfiatiche 

danze che ci entusiasmano oggi non meno di 

(luanto formas.sero ra l legr ia dei nostri vecchi 

in att i l late marsine e in abbondanti seriche 

crinoline. Paret i e sotfitto richiedevano un ur

gente restauro e una r ipuli tura generale. Ed 

oggi il fatto è già comimito con ecomiabile ce

lerità grazie alla solerte cura della Presidenza. 

La sala da ballo oggi resijira più chiara e 

luminosa, intat ta nel suo carattere ; le spec-
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chiere sono state diminnite in dimensioni per 

farle ricorrere con le linee architettoniche del

le iiorte vicine, furono corrette ed agginnle 

centinaia di api alle jiareti, furono incassati 

gli impianti di termosifone, mentre si volle 

transigere con le statnine portalampade che so

no entrate ormai nelle abitudini visite dei soci 

senza per questo vantare un legittimo diritto 

di acclimatazione. 

Altri restauri però urgono. Ripulita deve 

essere la Sala ercolana, elegante stilizzazione 

di stile pompeiano, originale nei caratteristici 

dipinti di Pietro Paoletti e nei mobili in cilie

gio e velluto. Restaurata e ripulita deve es

sere la sala chiamata, chis.sà ])ercliè, del 

Rinascimento. Il soffitto del (jazzotto è pur

troppo già incrinato per defìcenza statica del

l 'armatura lignea che lo sostiene, il rivesti

mento serico delle pareli è tagliuzzato e sfio-

)-ilo di colore. Vj tulio (juesto ha un gusto neo

classico, cui si ijitonano il bel caminetto in 

breccia marmorea jiatinata con l'elegante oro

logio a colonnine d'alabastro, le opulente men

sole con specchiere», i candelabri e i vasi in 

rame argenlato. K (jui sarebbe il caso di sug

gerire il rinnovo delle tendine con una stiliz

zazione più aderente al carattere delle varie 

sale. 

La sala egiziana- non ci entusiasma : è 

omaggio dell 'architetto allo s]iirito archeolo

gico del teTiipo, a Padova, città universitaria 

e patria di Ciiambattista Eelzoni, il ricerca

tore fortunato di necropoli egizie. In questa 

sala funeraria immoleremo le scorie e gli spi-
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ri t i stanchi per riservare al l'e(lro;-chi Teter^ 

na giovinezza dei tempi jireconizzata e voluta 

nel testamento del fondatore. 

Un graziosissinio salottino ci compensa ad 

\isnra dì tale pesantezza : il saloltino moresco. 

Xiente di più fresco, di più elegante e di più 

gentile di (jneste pareti fatte di legno trafo

rato e di specchi, sospirata alcova di harem 

orientale come chiosco pittoresco nel folto di 

un parco incantato. Occhieggiano dagli spec

chi dipinti, veri ri(|nadri di cielo boscoso, co

lorati uccelli curiosi e più curioso ancora dal

l'occhio torvo e grifagno sbircia sospettoso, la 

spessa barba nera nell 'ampio baraccano bian

co, il sultano dell 'harem. 

l)airam])ia scalea monumentale alla pic

cola scala di servizio a chiocciola si susseguo

no tre sale. 11 gnardanilia. un p(j' severo nel 

suo composto neoclassico, con un liriitto re-

cetile lampadiirielto centr;ile, che converrà far 

sparire; la stila greca fumosa ed oscTira, che 

serve d'ingrisso e di transito, in cui il biliar

do ingombrante sconfessa la funzione iniziale 

della sala ; e la Itellissima sala rotonda. Que

sta è certo la ]iiù riuscita, dopo la sala da bal

lo, i)er l'elegante Iririiiartizione delle apertu

re e per gii interes.santi paesaggi romantici di 

IjijMilito t'afii, che tutto iiitoj-tio decorano la 

curva parete, e che non dovranno essere mini

mamente toccati do]io il r iusii to restauro ese-

guito nel 19l'l' dal l ' ietia sotto la direzione di 

Achille Casanova. 

Della salti delle armi, ora sala di lettu

ra, rachitico eseniiio di neogotico, e delle al-
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t re sale utilitarie non è il caso di ])ar]are se 

non per studiarne una più a])pr()])riata siste

mazione secondo le attuali necessità. 

La scala a chiocciola, cambiata la sua fun

zione da ingresso di servizio a ingresso cpioti-

diano per i soci, esige un nuovo guai"d;iroba 

comodo e disobbligato; l ' aumen ta to numero 

dei soci richiede sale da gioco iiiù capat-i per 

tavoli e biliardi e un servizio di bar ristora

tore; la sala di lettura deve esser fornita dì 

capaci scaffalature a illuminazione razionale 

che non rovini la vista ai lettori e il buon 

gusto agli esteti, che immolerebbero volentieri 

quei catastrofici lampadari in ferro ba t tu to ; 

e con i lampadari bisognerebbe un po' alla 

volta smobilitare tavoli, poltrone e i)oltron-

cine in condizioni non certo encomiabili per 

comodità e per stile. 

I lavori di restauro di carattere statico 

ed estetico sono molti e costosi, cionostante le 

intenzioni della presidenza (pianto mai corag

giose e improntate a larghe vedute, sono ormai 

iniziate e portate a buon jìniito sempre tenen

do nel massimo rispetto l ' inalterabile patrimo

nio artistico del Pedrocchi. L'iniziativa del 

O n t r o del Littorio sarà certamente valutata e 

confortata dal Comune, proprietario dello sta-

libe, che apprezzerà 1' iniziativa^ ju-esa dalla 

Presidenza del Littorio per portare il Pedroc

chi alle condizioni volute dal progresso dei 

tempi secondo le parole testamentarie del me

cenate padovano. 

N I N O G A L L I M B E R T I 
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La v e c c h i a t o r r e c o m u n a l e di 

P a d o v a p r i m a d e l r e s t a u r o 

[ foto Semenzato) 

Consolidala e ripristinata, essa durerà 

nella sua suggestiva [orma medioevale 
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IL RESTAURO DELLA CHIESA DI S. SOFIA IN PADOVA 

Il problema del restanro di S. Sofia in 

l'adova. fu .semiìi-e un sogno di quanti nutro

no amore per le cose belle che risalgono a 

tempi lontani. 

S. Sofla dal nome così chiaramente bizan

tino trae le sue origini nel medioevo (piando 

l 'architeltura romanica rifloriva nelle contra

de d'Italia prendendo ispirazione dall 'archi

tettura romana, sia direttamente, sia indiret

tamente attraverso le esperienze bizantine. 

E ' caro ricordare che il nostro architetto 

lappelli jiensò (]uesto restauro con studi e ri-

cerclie. t'he furono riprese piti tardi grazie al

la magnanimità del Conte Camerini con opere 

non scevre da difetti, ma efflcaci nella parte 

statica. La Scuola Pietro Selvatico nei ])rimi 

anni del presente secolo fece fare ai suoi al

lievi il rilievo della Chiesa jier la bella raccol

ta dei monumenti p;idovani di cui fu iniziatore 

api)assionato l'iiig. Monternmici. E recente

mente la Scuola d'Applicazione degli Ingegne

ri faceva fare agli allievi sotto la guida del 

prof. Canella un più accurat(_) e severo rilievo 

di tutto il monumento. 

L'idea coraggiosa del restauro venne fi

nalmente coltivata con vera jiassione dall 'at

tuale Prejiosto Mons. Pierobon con idee va

ste, non solo ispìirate a motivi storici ed ar

chitettonici ma anche a imprescindibili esi

genze di carattere religioso. 
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E con idee vaste prese il problema in ma

no r ing , are-li. Nino (ialliniberti, eiii .si affi

dò Mons. Pierobon pereUè, eoli la eollalioi-a-

zioiie del jirof. Caiiella, redigesse nii progetto 

di radicale restauro. 

L'ing. a rd i . Nino Gallimberti realizzò le 

moderne idee architettonico-nrbanistiche. con 

l'intenzione di ])ensare iirima alla liberazione 

integrale del monnniento delle t'O.struzioni pa

rassitarie e do]}o al restauro storico-arcliitet-

toiiico della grande abside, delle facciate e del

l ' interno. I l progetto fu apijrovato dal comm. 

ing. Forlati della Sovrintendenza di Venezia 

e dal Consiglio Superiore di L>elle Arti . 

Apxiogggialo dall'Accademico ing. Giovan-

noni nel I I I Congresso di Storia dell'Aridii-

tet tura a Roma, e dall'Accademico ing. Ma

rangoni che volle benignamente venire di per

sona a vedere àncora una volta la sua cara 

S. Sotia, il lavoi-o al (elide giorno i:er giorno 

la sua realizzazione. 

In tanto si sono stonacati tut t i i muri in

terni ed esterni della Chiesa con interessanti 

.scoperte induttive sul ])eriodo di coslruzione 

del UKuiuineiilo, in attesa idie la i-acc(jlla dei 

fondi permetta resi)roi»rio dei fabliricaii ]>a-

rassitari e del restauro di tut to il tenijiio. 

Non è Ioni ano (piindi il giorno in cui 

S. Solia ri]irenderà (luell'a.spetto monumenta

le che è insito nella naturale sua formazione 

costrutliva. sjiecialmente nella liberazione (b'I-

la grande abside sia all 'esterno, come all'in

terno, dove un giro di grandi arcate dal re

spiro romano coronerà s(dennemen1e il riiino 

vato l're.sbiterio. 
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IL PREFETTO SCRITTORE E STORIOGBAFO 

E' varo incontrare qualcuno che dovendo tenere 
impegnata tut ta la propria att ività e addossarsi 
il peso d'una resjionsabilità nel disimpegno d'un uf
ficio di altissima inijjortanza e dintei'esse pubblico, 
trovi il modo di dedicare anche pochi minuti del 
suo tempo — del suo tem])o veramente prezioso — ad 
occui-ìazioni diverso da cpielle che gli sono quotidiane 
e doverose. 

Potrebbe essere tale, ad esempio il caso d'un 
Prefetto che mentre incontra il piti largo consenso 
popolare nella missione affidatagli, riesce a mettersi 
luminosamente in vista in un campo, dove risulta 
affatto inconcludente che egli sia, o meno, prefetto. 

Un esempio del genere che calza a meraviglia è 
quello di S. E. Oreste Cimoroni, il Prefetto cui sono 
oggi commesse le fortune della nostra Provincia. 
Quale uomo d'azione, dinamico, geniale e risoluto 
egli si sia rilevato finora nella sua elevata funzione 
amministrativa, ne può dare la più recente testimo
nianza la Provincia dell 'Istria, che per oltre un ses
sennio, fino a quando egli passò t ra noi, trasse largo 
beneficio dalle sue provvide sollecitudini e dalle 
molte iniziative tradottesi in eloquenti fatti con
creti. 

Ma questo Prefetto, degno prefetto del tempo di 
Mussolini, è anche notissmo quale scrittore di schiet
ta ed inconfondibile impronta e di alto valore. 

Parecchie notevoli pubblicazioni ed una abba
stanza assidua collaborazione a riviste e giornali 
sono il frutto della sua att ività letteraria. 

Ma io mi softei'mo su un suo volume di argo-
ir.ento storico, uscito di l'ecente (') e, circa il conte
n t o , riterentcsi ad un ])eriodo della Storia di Fran-
cin, slVlaoi anli' di luminoso l'iverbero esteriore, ma 
ir:lei ili! n (iitr corroso dalla piaga dell'immortalità, 
^cnza ideali, o anzi ]3Ìuttosto, imjjotente ad essere 
f'cnnnato da altro ideale che non fosse quello del-
l'appaganu^nto d'ogni più ttassa (ìassione umana; 
periodo storico, in cui mentre le classi inferiori 
languivano nella più nera indigenza, quelle supe
riori si diliattevano in una miseria spirituale, dalla 
quale invano avrebbe tardato di redimersi, intente 
eri affannate come erano, in una caccia al piacere 
ed all'ebbrezza senza freno anche di fronte ai più 
sacri principi fissati per il bene individuale, fami
liare e sociale. 

La più fastosa, ma anche ha IJÌÌI viziata delle 
Coi'ti pi'incipesche, la Corte dei Borboni di Francia, 
fftn Luigi \ V lu'inia e con Luigi XVI poi, costituiva 
l'esiiressione più accentuata di quel ])erio(lo. in cui 
tutto, per.sone e cose, favolala l 'aiiretlarsi ormai ine-
vitaljile dell'alta società, d'allora verso un baratro 
nel quale si sarebbe fra gli ei-rori ed il sangue ine-
soi'abilmente affogata, lasciando con il proprio an
nichilimento libero il passo ad un nuovo ordine di 
cose che del passato sarebbe stato giudice spietato 
e giustiziere crudele. Da quel periodo di spensiera
tezza e di tr ipudio, apparentemente calmo e gioioso, 
si sarebbe passati, d'un trat to, senza che quasi lo si 
potesse avvertire, nel pazzo ed inumano infuriare 
della più spaventosa delle rivoluzioni : la rivoluzione 
francese. 

Nelle pagine del Cimoroni ci si delinea e ci si 
pone innanzi allo sguardo un palpitante e realistico 
quadro di quell'età preludiante la rivoluzione fran
cese e sullo .sfondo dell'età stessa prende contorno 
e consistenza il r i t ra t to di tre donne o meglio delle 
tre donne che nella preiDarazione dello sfacelo del 
mondo ad es.se caro e dell'avvento del cataclisma 
storico che si sarebbe conseguentemente avverato 
avrebbero dovuto assumere, sia pure inavvertitamen
te, un ruolo decisivo e fatale. 

Tic donne : due cortigiane ed una regina chia
mate dal destino ad aver una parte di primo piano, 
nella vita di quella Corte regale : tutte e tre emer
genti, fra altri principi e cortigiani, per la prodi
galità, per il desiderio irrefrenabile di godere e di 
piacere, per la leggerezza, l'incoscienza e l'insensi-
Inlità di fronte a quanto poteva riservare il futuro : 
la Ponipadour, la Du Barry e Maria Antonietta 
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Figure di rilievo le possiamo definire indubbia
mente. Né fu invero gratui ta e ingiustificata la re
sponsabilità ad essa at tr ibuita per il mutamento 
radicale di cose ])resto verificatesi ; mutamento che 
fu causa di troppe lacrime, di troppi dolori e di 
trop])i massacri e della più fratricida contesa che 
abbia conosciuta la storia. Due di quelle donne scon
tarono sul patibolo la loro responsabiltà, avendo 
l'ima, la Du Bari'y, invano cercato la salvezza con le 
meschine e pietose risorse della donna che per vivere 
ancora assume atteggiamenti da commediante, si fa 
delatrice ed accusatrice ingiusta, e l 'al tra non es
sendo riuscita a fermare la mano del carnefice con 
la grandezza mirabile del suo contegno degli estremi 
istanti. 

Certo intorno a ciascuna delle tre donne si è 
scritto parecchio ed anche volumi densi ed eruditi : 
può francamente dirsi che vi esi.sta una intera let
teratura ; ma è stata ben indovinata l'idea di com
prendere in un libro solo i casi dell'esistenza di tutte 
e tre, perchè ne dei'ivasse come un trittico sballato 
in chiaro rilievo su uno stesso sfondo, perchè esse 
anche potessero essere così accostate e confrontate 
l 'una all 'al tra e fosse infine meglio compreso il mo
mento storico, in cui esse vissero ed operarono. 

La narrazione segue limpida spigliata, piena di 
movenze e di sprazzi. Nulla di troppo è narrato, ma 
nulla neppure vi è trascurato di quello che merita 
essere storicamente t ramandato alla posterità su 
quelle tre esistenze e sulle vicende contemporanee e 
successive che direttamente o indirettamente le toc
carono. 

Sono tre brevi vite romanzate, ma più per la 
forma che per la sostanza, perchè ogni minima cir
costanza raccontata è stata storicamente vagliata ed 
ogni episodio è inserito nelle pagine solo in quanto 
si presta ad essere documentato alla luce della ve
rità. 

Di ciascuno delle figure si prospettano così i 
lati per cui esse non si scostano da ogni comune 
mortale, come i t ra t t i che le pongono in un riflesso 
di eccezione fra gli essere umani. Con l'enumerazione 
dei vizi va di pari i^asso anche quella delle virtù : 
e se queste sono tali da sparire di fronte a quelli, 
non perciò uno storiografo può non tenerne conto. 
I l lettore è reso particolarmente attento all 'alter
narsi dei contrasti, degli umoi'i e delle luci intorno 
alle tre Donne della Storia, come l'Autore indovina
tamente le definisce. 

La Marchesa di Pompadour, la Contessa Du 

Barry e la stessa l'egina Mai'ia Antonietta per le 
qualità negative non poti'anno mai trovare il com-
])atimento e meno ancora l'indulgenza dei posteri, 
ma tut tavia il loro nome sarà sempre giustamente 
evocato anche per qualche cosa di degno e di onoi'ato. 

Il mecenatismo per tutte le manife.stazioni del 
bello, da cui la terra di Fi'ancia ritrasse tanto du
raturo splendore e tanta monumentale e indistrut
tibile grandezza; la larghezza e la liberalità, con cui 
volle aii])oggiare oltre l 'arte, anche le lettere e le 
scienze, l'impulso e il favore, con cui avvantaggiò 
ed incrementò il teatro francese, saranno accredi
tate a gloria incancellabile della Pompadour. finché 
nel mondo sarà fatta parola del passato. 

L'esempio d'una fedeltà a tut ta prova in giorni 
ti'isti, come in giorni lieti ; del disinli'i'csse magna
nime) dell'ai'dore incomjjai-abile per una causa, ri
tenuta nolìile e sacra (qui nel caso nostro per la 
causa della monarchia), del pronto e facile .slancio al 
più pieno perdono anche verso i detrattoi'i meno me-
l'itevoli, dell'assoluta discrezione e dell'incondizio
nato disdegno d'ogni invadenza in ogni delicata que
stione e della entusiastica e generosa iirotezitme a 
favore di art is t i che forse altrimenti avrebbero do
vuto lottare nelle ristrettezze o nella miseria, quale 
fu l'esemiiio offertoci dalla Du Barry, non potrà 
mai, per nessuna considerazione, subire anche una 
minima svalutazione. 

Anche nel carattere debole, leggero e sventato di 
Maria Antonietta si sono visti spesso effacciarsi segni 
d 'una forza che di quel carattere costituiva il con
trasto più stridente. 

J?u lei e proprio lei sola che più d'ogni altra 
rappresentante della Corte di Francia e del vecchio 
ordine di cose costretta a paventai'c gli odi e le ire 
delle masse aizzate ed abbrutite, ebbe invece il co
raggio, forse in nessun uomo giunto a tanto, di af
frontarle imperterr i ta e di disarmarle e non una 
volta soltanto, con la sola manifestazione del corag
gio medesimo. Fu lei che vissuta sempre esclusiva
mente per il piacere e per il godimento spensierata 
ed incurante anche delle miserie ohe con un solo tocco 
avrebbe potuto lenire ; fu lei, dico, che rifulse e 
grandeggiò per il senso di dignità e di fermezza 
quando fu in giuoco, tolta ormai ogni speranza di 
salvezza, la sua stessa vita. 

Desta stupore e meraviglia come abbia potuto 
rimanere così .sicura di sé, senza un solo tremito, im
mota ed impassibile non solo di fronte alla condanna 
a morte, ma anche salendo il patibolo. 
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La bellissima figura di donna, in cui Ip. grazia 
più squisita e l'eleganza piìi l'iccrcata si armoniz
zano con alcunché di perfetto e di mati'onale, quale 
si presenta nel dipinto di Elisabetta Vigèe Lebrun 
dipinto conservato nel Castello di Versaglia e ri
prodotto sulla copertina del libro di S. E. Cimo-
roni ci fa |iensare soltanto ad una regina carat-
terizza(a da un'amabile frivolezza, cui ben si addisse 
la definizione di regina del rnriirò, di quello stile 
che fu l 'impronta del più sfarzoso settecento fran
cese ; è così lontana invece a richiamarci il pensiero 
alla donna legale che fu grande, e veramente grande 
nel martii'io. 

Oggettivo ed imparziale nella sua narrazione, 
cauto e delicato nei suoi giudizi, fedele alla verità 
e soprattutto ca\-allpi'esco verso la donna che può 
aver errato e peccato, ma che è sempre la donna, la 
quale va i-ispettata anche senza i pregi incontesta
bili che hanno ornato le tre donne della storia, si 
è ii\(''ali) Oreste Cimoroni in questo libro che, anche 
senza altie brillanti ed intei'essanti ])ubblicazioni a 
suo attivo, lo consacra autentico scrittore. 

M. V. 

(') ORESTE CITIIORONI - Tre nonne ihlla S'foria 
La Pompadour - La Du Barry - Maria Antonietta 
Milano Casa Editrice Ceschini. 

NOVITÀ' GARZANTI 

MICHELE SAPONARO - Carducci - Lire 30. 

Questa biografia (la prima completa del grande 
Italiano) è stata condotta sulle pubblicazioni recen-
ti.ssime di lettere e diari del Poeta da uno scrittore 
ohe ha avuto la ventura di poter esaminare le carte 
ancor inedite della famiglia e della casa Carducci. 
In essa è tutto Carducci: il poeta, il prosatore, il 
grande educatore, l'uomo politico, il romantico in
namorato. II poeta e il prosatore erano già noti. 
L'anima dell'educatore che generosamente e tenace
mente combattè, tut ta la vita, per due alti ideali, 
l ' I talia e la Poesia, è rivelata, nella sua vera gran
dezza, dal nuovo biografo : come pure nella giusta 
luce è stato posto l'uomo politico il cui diritto e 
aperto pensiero fu in vita sua contrastato, discusso, 
deformato, incompreso. Ma la rivelazione del volu
me è l'uomo innamorato. Parve per molto tempo a 

chi ignorava la segreta sua malinconia, che egli 
non avesse mai amato né cantato l'amore. E non c'è 
nulla di più contrario alla verità. La vita di Car
ducci fu tutta un segreto e intenso amore. L'amore 
gli divenne il clima necessario alla fioritura delle 
più soavi e forti fantasie. Le furie della sua vita 
furori benedette dalle Grazie. 

BRUNO CICOGNANI - X' Elà ftwolosa - Lire 25. 

E' il ]ioema di una fanciullezza: e la fanciul
lezza è quella dell'auttne stesso: con la visione del 
mondo qtiale apjjare agli occhi suoi nuovi e con la 
rappresentazione della vita e delle persone moven-
tisi quel tempo dattorno a lui. Tanto piti suscitante 
la curiosità e l'interessamento dei lettm-i, in quan
to codeste yicrsone hanno, in gran parte, un nome 
nella stoiia letteraiia i ta l iana: Carducci, Nencio-
iii, Gargari , Thciiar... Eppure, sopra e oltre code
sta ragione, un'al tra piìi forte avvince e commuove : 
e son le figure ijaterne e materne, d 'un'umanità pro
fonda che l'autore rende con amore di figlio e con 
distacco d'artista, ond'esse acquistano una verità e 
un'evidenza quali forse nessun personaggio di qua
lunque romanzo. 

E oltre queste, una qtiantità innumerevole d'al
tre figure, COI suo volto ciascuna, e un'anima e una 
vita inconfondibile propria, che si muovono vive 
e vere sullo sfondo della Firenze ottocentesca. Sto-
l'ie, episodi, aneddoti variano la trama del raccon
to, nelle cui pagine costantemente aleggia 1' aura 
della poesia, sorilsa da un umorismo che fa più 
lieve il respiro e più attraente il cammino. L'autore 
di Villii Jledfricc e di Lu un nsn ili Lmmni, non ci 
aveva ancor dato un'oliera cosi penetrante di uma
nità, così riboccante di poesia, così limpida e chia
ra di .stile. L'Età faruìosa è il suo capolavoro. 

Opere scientifiche e letterarie 
italiane e straniere 

Abbonamenti a giornali e riviste 
di tutto il mondo 

LIBRERIA INTERNAZIONALE 

A. DRAGHI DI G. RANDI 
FONDATA NEL 1850 

VIA CAVOUR, 9 PADOVA TELEFONO 22-168 
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L'OPERA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA 

E ROVIGO NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA 

La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è 
da aiiinoveiarsi fra i primi Ist i tut i che iianno coo
perato con iniziative e finanziamenti all'incremen
to del credito agrario. 

Prima ancora del 1927, anno in cui vennero 
emanati i provvedimenti per l 'ordinamento del cre
dito agrario nel Regno, la Cassa di Risparmio ope
rava già nel settore del credito concedendo agli agj-i-
coltori, speciali operazioni a tasso minimo da ser
vire per i bisogni stagionali. Tali oi)ei'azioni rien
travano poi, con ciclo costante, attraverso il ricavo 
dei prodotti agricoli. 

Cili agricoltori della Provincia di Padova han
no ottenuto in breve tempo sensibili benefici e ciò 
in seguito alle provvidenze già in atto e con l 'aiuto 
del credito largaiuente messo a loro disposizione dal
la Cassa di Risparmio. 

Il Credito agrario venne esteso poi nella Pro
vincia di Rovigo il cui incremento agricolo è sta
to, senza dubbio, favorito dalla partecipazione del
la Cassa di Risparmio in .seguito all 'avvenuta fu
sione di alcuni Isti tuti del Polesine con la Cassa 
di Risparmio locale, fusasi poi nella attuale Cassa 
interprC'Vinciale. 

Per quanto riguai'da poi i rapporti con i Con
sorzi Agrari, la Cassa di Risparmio ha, si può dire, 
prccoi'so i tempi, perchè si è l'atta iniziatiice, dan
do tutto il suo appoggio, alla fusione dei vari Con
sorzi Agrari distrettuali esistenti nelle due provin
ole, in due organismi provinciali. 

Fino ad oltre dieci anni or sono tal i Ent i esiste
vano separatamente nei capiluogo di distretto più 
importanti, ma queste piccole aziende mancavano 
dei mezzi sufficienti per corrispondere alle esigenze 
dell'agricoltura ed erano molto e spesso influenzate 
da questioni locali, che terminavano con limitarne 
l'attività. 

La Cassa di Risparmio ha compreso sin d'allo-
la come, allo scopo di dare all 'agricoltura l'impul
so necessario a raggiungere le finalità autarchiche 

volute dal Regime, fosse necessaria una profonda 
innovazione anche in questi Enti , trasformandoli 
in (Consorzi Provinciali, con una amministrazione 
funzionante regolarmente, al disopra di interessi 
particolari, e con una direzione tecnica capace di se
guirne e svilupparne l'azione e nello stesso tempo 
controllarla. 

Furono così creati, con l 'aiuto della Cassa, i due 
Consorzi Provinciali di Padova e di Rovigo; due 
orgar.israi veiamente pieni di attività, che hanno 
portato il loro contributo all'incremento della pro
duzione nelle due Piovincie e che, data la fiducia 
che amministi'azioni e direzioni ispirano, la Cassa 
finanzia largamente, non in rapporto alla loro con
sistenza patrimoniale, ma a quella dei loro biso
gni, i quali rispecchiano le necessità dell'agricol
tura. 

L'esempio, seguito da altre provinole, si è dimo
strato assai utile ed ha avuto il piìi ambito ricono-
saimento da parte del Governo, il quale poi ha reso 
obbligatoria la fusione e trasformaziojie dei Con
sorzi Agrari in Enti provinciali. 

I Consorzi Agrari Provinciali così costituiti e 
fusi in un unico Ente Provinciale, operanti in stret
ta collaborazione con la Cassa di Risparmio e col 
pieno consenso delle rappresentanze degli agricol
tori, hanno potuto raggiungeie un grado di perfe
zione tale da consentire un pieno e promettente svi
luppo in ogni ramo dell 'attività agricola nelle due 
provinole. 

// riedito fiyiai'tit t a>^>^uìitt} itt ftii'tmi toUiì'itfii'ia 

e con piena sua responsabilità dalla Cassa di Ri-

spainiio di Padova e Rovigo, in qualità di Direzio-

ne Compartimentale della Sezione Agraria dell'Isti

tuto Federale di Venezia. 

A maggioi vantaggio degli agricoltori, la Cassa 

di Risparmio ha ideato la fornja dei conti correnti 

agrari per gli acquisti diretti al Consorzio Agrario 

Provinciale, in modo che al principio dell 'annata 

agraria viene deliberato preventivamente, d'accordo 
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con il Consorzio A g r a r i o , il fido concedibile ad ogni 

s ingolo ag r i co l to re in re laz ione a l l a es tensione del 

fondo co l t iva to e poi su l l a p a r t i t a vengono addeb i 

t a t e le f a t t u r e al momento del p r e l evamen to delle 

ma te r i e a g r a r i e o t t enendo così il dup l i ce scopo di 

c o n t r o l l a r e che le erogazioni accorda te abb iano ve

r a m e n t e finalità a g r a r i e e d i fa r g r a v a r e gl i in t e 

ressi solo d a l l a d a t a delle f o r n i t u r e . A l l ' epoca dei 

raccol t i la Cassa, in luogo di r i c u p e r a r e il c red i to 

in u n ' u n i c a soluzione, g r a d u a l ' incasso con i v a r i 

p a g a m e n t i dei p r o d o t t i che avvengono col suo t r a 

mi te . 

Ques ta notevole fac i l i taz ione è conseguenza del

la comple ta in tesa f ra le Sezioni del Consorzio P r o 

d u t t o r i d e l l ' A g r i c o l t u r a , l ' I s p e t t o r a t o A g r a r i o , il 

Consorzio A g r a r i o P r o v i n c i a l e e la Cassa finanzia

t r ice . 

Le rappresentarne locali degli agricoltori fanno 

parte eli diritto del Comitato di Sconto con faco l t à 

de l ibe ra t iva in seno ai C o m i t a t i stessi, pe r modo 

che i fidi vengono de l ibe ra t i con ve ra cognizione 

dell 'effett ivo fabbisogno di c i ascun ag r i co l to re . 

Con la col laborazione f a t t i v a degl i o r g a n i in te 

ressat i a l l a p roduz ione , la d i s t r ibuz ione del c r e d i t o 

a g r a r i o si rende facile e p u ò essere concessa anche 

per i m p o r t i m i n i m i , acconsen tendo in p a r i t empo 

a l l ' ag r ico l to re la poss ib i l i t à d i p rovvedere , senza 

preoccupaz ione a l cuna , al p a g a m e n t o delle p r o p r i e 

p a s s i v i t à : fitti, impos te , a m m o r t a m e n t o d i deb i t i , 

spese f a m i l i a r i ed ogni a l t r o car ico ine ren te a l l a 

gestione agr ico la . 

La vas ta re te di uffici d i p e n d e n t i s p a r s i nelle 

due P r o v i n c i e , in colle,gainento con a l t r e t t a n t i uf

fici e magazz i n i del Consorzio, p u ò consen t i r e , senza 

il minimo carico di spesa, l'affluenza diretta del 

credito agrario in loco nell'interesse stesso dell'agri

coltore e l ' e spans ione e s v i l u p p o del Consorzio A g r a 

rio P r o v i n c i a l e . 

I l s i s tema i n s t a u r a t o da l nos t ro I s t i t u t o è. r i 

su l t a to o t t imo e r i s p o n d e n t e ai r ea l i b isogni degl i 

ag r i co l to r i , t a n t o che si è dittu.so in mol te a l t r e Pro

vincie ed è s t a to cons ide ra to favorevo lmente da l lo 

stesso I s p e t t o r a t o del c red i to , il qua l e , con l e t t e r a 

22 se t tembre 1939, ha i n f o r m a t o su t a l e ogget to l a 

Cassa di essersi r i s e r v a t o di r i e s a m i n a r e il comples

so p rob lema nel suo a spe t t o genera le , pe r vedere se 

non sia il caso di K piojjo'ri-e un emendamento ulln 

" legge fondamentale vigente in materia di credito 

c( agrario ». 

D a t o il favore che h a i n c o n t r a t o f ra l a massa 

degl i a g r i c o l t o r i la fo rma del conto coi rente ed in 

cons ideraz ione che il s i s tema dello sconto p reven

t ivo de l la cambia le obbl iga il p a g a m e n t o a n t i c i p a t o 

di t u t t i gli in te ress i anche su l la p a r t e non ut i l iz

za ta , si r avv i sa o p p o r t u n o di in te ressa re il compe

ten te M i n i s t e r o del benevolo e va l ido a p p o g g i o pres 

so l ' I s p e t t o r a t o del C r e d i t o perchè , a t t r a v e r s o un 

e m e n d a m e n t o a l l a legge f o n d a m e n t a l e , venga rico

nosc iu ta t a l e f o r m a di erogazione del c r ed i to a g r a 

r io . I l p r i n c i p i o è s t a to i m p l i c i t a m e n t e ammesso 

anche pe r i finanziamenti ag l i amn:ass i obb l iga to r i 

dei p r o d o t t i ag r i co l i per i q u a l i è consen t i t a la 

f o r m a del conto co r ren te . 

I d a t i r i f l e t t en t i l ' u l t i m o quinc iuennio , d imo

s t r a n o poi in modo e loquente lo s v i l u p p o a s sun to 

da i fidi a g r a r i concessi ag l i a g r i c o l t o r i per le som

m i n i s t r a z i o n i d a p a r t e del Consorzio A g r a r i o P r o 

v inc ia le ed i cui i m p o r t i sono s t a t i r e g o l a r m e n t e in

cassa t i a t t r a v e r s o il real izzo dei p r o d o t t i , come s o p r a 

i n d i c a t o . 

P K O V I X C I A D I P A D O V A 

FIDI .ACCORCITI FIDI t-SUFRlTITI 

1934-35 X. 13130 L. 15.864.815 X. 11039 L. 11.221.363 

19.35-36 .1 15666 » 18.038.335 .. 12661 .. 13.343.740 

19.36-37 ). 15853 » 18.365.795 » 12904 .. 14.007.300 

1937-38 » 15175 )> 18.795.680 » 1.3016 .. 14.172.800 

1938-39 II 16940 » 19.460.000 ii 14720 » 16.840.000 

1939-40 11 17336 » 24.661.660 in corso di ut i l izzo. 

P R O V I X C I A D I B O V I G O 

FIDI .ACCORD.A.TI FIDI c s r F R r m 

1934-35 X . 5276 L . 12 .673 .700 X'. 3789 L 7 .696.900 

19.35-36 II 6726 II 15.4.35.000 II 5051 II 10 .810 .300 

1936-37 II 6594 II 19 .003 .800 11 5412 II 13 .177 .600 

1937-38 II 6669 II 19 .652 .700 II 4934 II 12 .585 .179 

1938-39 11 7400 II 2 0 . 4 5 0 . 0 0 0 11 57.30 11 14 .784 .000 

1939-40 II 7497 II 22 .647 .490 i n c o r s o d i u t i l i z z o . 

A l t r o f a t t o r e i nd i spensab i l e pe r la r i u s c i t a d i u n a 

comple t a ed efficace d i s t r ibuz ione del c red i to a g r a 

r io è s t a t a la unificazione del servizio di payunvento 

dei prodotti presso la Cassa di B i s p a r m i o , I s t i t u t o 

finanziatore. 

L a Cassa di R i s p a r m i o h a i n f a t t i a s sun to in mo-
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do comple to t u t t i i servizi d i p a g a m e n t o dei p r o 

d o t t i , che p e r la c a m p a g n a scorsa ha r a g g i u n t o i 

s eguen t i d a t i : 

a) ammasso del g r a n o , pr inci})a le p r o 

dot to , che h a r a g g i u n t o per la 

c a m p a g n a in corso 

nel la P r o v i n c i a di P a d o v a L. 178.200.000,— 

e ne l la P r o v i n c i a di Rov igo » 120.500.000,— 

iii t o t a l e L. 298.700.000,-

h) ammasso g r a n o t u r c o , p r o d o t t o ne l 

la m a s s i m a p a r t e in P r o v i n c i a di 

P a d o v a L. 8.780.000,-

(•) ammasso bozzoli, p r o d o t t o ne l la 

m a s s i m a p a r t e i n P r o v i n c i a di 

P a d o v a L. 4.970.000,-

(/) ammasso c a n a p a , p r o d o t t o ne l la 

m a s s i m a p a r t e in P r o v i n c i a d i 

Rovigo L. 35.100.000,-

e) c a m p a g n a b ie to l i f e ra , p a g a m e n t i 

ag l i a g r i c o l t o r i nelle due P rov in 

cie p e r conto dei zuccherifici L. 125.000.000,-

La Cassa di R i s p a r m i o h a finanziato con la r 

ghezza ed in m i s u r a t o t a l i t a r i a la cos t ruz ione di 

magazz in i pe r gl i ammass i del g r a n o e de l la c ana 

pa , pe r cui le ope raz ion i r e l a t i ve si sono svolte 

n e l l ' u l t i m a a n n a t a : 

in. Piuvinciu di l'adora: con l'ictviinenfo del grano 

in N . 110 magazzini, p a r t e in p r o p r i e t à del 

Consorz io A g r a r i o P r o v i n c i a l e e p a r t e in ge

s t ione d i r e t t a , o/tre ni 201 marja'-zini di prn-

piiefà dei produttori : 

in l'rorinria di Soriija; con rivi-riinento del grano 

in N . 51 magazzini, p a r t e in p r o p r i e t à e p a r t e 

in ges t ione d i r e t t a , oHn- ai 115 magazzini di 

proprietà dei produttori. P e r la c a n a p a il p r o 

do t to è s t a to confer i to in 1.3 magazz in i . 

La erogazione del c red i to a g r a r i o viene svol ta 

a l t r e s ì con ope raz ion i s t a g i o n a l i e d i esercizio pe r 

notevole i m p o r t o , d i cui d i a m o i d a t i p r i n c i p a l i r i 

f l e t t en t i la decorsa c a m p a g n a 

OPERAZIONI 

A CARATTERE CONTINUATIVO: 

A) C r e d i t o A g r a r i o : 

d i esercizio : P a d o v a 

Rov igo 

di conduz ione : P a d o v a 

Rovigo 

B) C r e d i t o a g r a r i o di mi 

g l i o r a m e n t o (opera 

z ioni in corso) : pe r 

cos t ruz ione , s i s tema

zione t e r r e n i ecc. (d i 

r e g o l a t u t t e queste 

o p e r a z i o n i sono ese

g u i t e come c red i to 

F o n d i a r i o ) P a d o v a 

Rovigo 

N . 453 L. 13.580.631,-

)i 1050 » 9.802.798,-

.. 2074 lì 12.357.498,-

» 578 » 4.142.009,-

N . 4155 L. 39.882.936,— 

N. 93 L. 20.707.224,— 

). 9 » 155.159,— 

N. 102 L. 20.862.383,-

ALTRE OPERAZIONI 

A CARATTERE STAGIONALE: 

A) A n t i c i p a z i o n i c u l t u r a 

li bietole : p e r so\ -

venzioni in a t t e sa 

de l l ' accon to o sa ldo 

d a p a r t e degl i s tab i 

l imen t i : P a d o v a 

Rovigo 

N. 1700 L. 1.645.375,-

.. .3061 » 5.547.565,-

N. 4761 L. 7.192.940,-

B) A n t i c i p a z i o n i .su r i 

sone : 

p e r sovvenzioni in 

a t t e sa dì realizzo del 

p r o d o t t o P a d o v a 

Rovigo 

1 L. 500.000,-

5 u 615.000,-

N. L. 1.115.000,— 
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C) Anticipazioni su ta
bacco : 
per sovvenzioni in 
attesa dell'accordo o 
del saldo da parte 
dei Monopoli di Sta
to, con cessione di 
credito Padova 

Rovigo 

N . 1.310.000,-
230.000,-

X. 11 L. 1.540.000,-

La Cassa di Risparmio inoltre, quale Direzione 
Oompartimentale della Sezione Agraria dell 'Istituto 
Fondiario delle Venezie, ha in corso altre operazioni 
concesse per la formazione della piccola proprietà a 
favore degli Invalidi di guerra e di agricoltori con 

famiglia numerosa, nonché per la co.struzione di case 

rurali volute dal Duce : 

Provincia di Padova X. 114 L. 4.028.443,— 

Provincia di Rovigo » 91 .. 4.626.700,— 

N. 305 L. 8.655.143,-

Sono poi numerosi e di rilevante importo i mutui 
ipotecari ed i prestiti concessi a favore di Consorzi 
di Bonifica per opere di miglioramento nelle due 
Provincie. 

Tali concreti risultati si possono ottenere solo 
attraverso una vasta e perfezionata organizzazione 
periferica, ciò che la Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo ha raggiunto con decenni di costante, in
tenso e paziente lavoro. 

UFFICI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO 

NELLA PROVINCIA DI PADOVA 

Sede Ceitfrule di l'adora - Cor.so Garibaldi 6. 
Succursale presso il Monte - Via Monte 4. 
Agenzia di Città X. 1 -
Agenzia di Città X. 2 
I I (Foro Boario). 
Agenzia di Città X. 3 -
Agenzia di Città X. 4 

Filiale di Cawpoi^aìnpiero. 
Agenzia di Piombino Dese. 
Agenzia di Trebaseleghe. 

Filiale di Cittadella. 
Agenzia di S. Martino di Lupari 
Recapito di S. Pietro in Gù. 

Filiale di Con-telre. 
Agenzia di Agna. 
Agenzia di Anguillara Veneta. 

Filiale di Este. 
Agenzia di Piacenza d'Adige. 

Filiale di Mnnxelire. 
Agenzia di Battaglia Terme. 
Agenzia di Stanghella. 

Filiale di Montar/nana. 
Agenzia Foro Boario. 
Agenzia di Merlara. 

Filiale di Piove di Sacco. 
Filiale (li Piazzala su! Brenta. 

Agenzia di Abano Terme. 

Via 8 Febbraio 1. 
- Piazza Vitt. Emanuele 

Via E. Filiberto 1. 
Via X. Tommaseo 61. 

NELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

Sede ili l'iniyo - Via Mazzini 11. 
Agenzia di Città - Via Umberto Maddalena 51. 

Filiale di Adria. 
Agenzia di Ariano Polesine, 
Agenzia di Loreo. 
Agenzia di Contarina. 
Agenzia di Porto Tolle. 

Filiale di Badia Polesine. 
Agenzia di Treeenta, 

Filiale di Castelmassa. 
Agenzia di Bergantino, 
Recapito di Merlara. 

Filiale di Firarolo. 
Agenzia di Flesso Umbertiano. 
Agenzia di Occhiobello. 
Recapito di Stienta, 

Filiale di T^endinara. 
Recapito di Castelguglielmo. 
Recapito di Costa di Rovigo. 
Recapito di Fra t ta Polesine. 

Filiale di Pole.'sella. 
Agenzia di Crespino. 

DIRETTORE RESPONSABILE: 

L U I G I G A U D E N Z I O 1751» f»8 
PADOVA - SOC. COOP. TIPOGRAFICA • VIA C . CASSAN. 2Z 

FINITO DI STAMPARE IL 14 GIUGNO 1940 - XVIII 

^ , e E Q CIVICO DI F.;:::: • 



ETTORE GAUDENZI 
P A D O V A 

F I L I D I FERRO ED A C C I A I O 

CORDE METALLICHE 

TELE E RETI METALLICHE 

S. A. ^ = R E C I N Z I O N I E C A N C E L L A T E 

LAMIERE PERFORATE 

VELI SETA PER BURATTI 

ARTICOLI TECNICI E CASALINGHI 
F E R R A M E N T A 

VIA S. LUCIA N. 8 
TELEFONO 23601 
lelegcammi : G 4 U 0 E N Z I - PADOVA 

BANCA C O O P E R A T I V A 
POPOLARE DI PADOVA 
Gap. Soc. a 3 1 - 1 2 - 1 9 3 9 L. 6 .799.925 Riserve a 3 1 - 1 2 - 1 9 3 9 L. 3 .089 .946 .26 

Sede in Padova : Via Dante e Via Verdi 

Agenzia di C i t tà : Via 8 Febbraio 

Telefoni: Centralino 20 -030 - Uffici Cambio 20-198 - Agenzia Città 20-197 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

FILIALI E AGENZIE IN TUTTI I CENTRI IMPORTANTI DELLA PROVINCIA 

CASSETTE DI SICUREZZA 

PAOl^O MORAS SIITI 
VASTO ASSORTIMENTO: l*AI>OVA 

A R T I C O I ^ I C A S A E I ] N t } H I VIA «OKIXIA 

P O R < J E I . l , A 5 r E - T E R R A G I . . I E Tciefo..» 22.250 

V E T R E R I E E € R I î T A T̂  Î  E R I E § § S § S § S § Ì § § S Ì B 



FABBRICHE RIUNITE 

VIOLA E. - ARMELLINI R. 
PADOVA - Via Nicolò Tommaseo, 53 

• 

Specialità Acque gazzaFe 

Spremufe di puro succo e zucchero 

Limonia - Aranciara Vera 

Tamar indo Erba - Aranc ìa la 

Ànalcoolico Franzin 

Birra ITALA PILSEN in bottiglie e fusM 

SERVIZ IO A D O M I C I L I O 

Telefoni 2 0 - 1 0 7 - 2 0 - 1 0 8 

INDUSTRIE ALIMENTARI 

CESARIN M. & V. 
P A D O V A 
CORSO VITTORIO EMANUELE, 59 - TeL 23-232 

S p e d a l i t à : 

MARMELLATE 
G E L A T I N E 
M O S T A R D E 
T O R R O N I 

STABILIMENTI: 

PADOVA - Via Alberto Mario n, 2 

„ - Viale Filippo Cortidoni 

MONTECCHIA DI CROSARA (Verona) 

ITALA 
PILSEN 

BIRRA SUPERIORE 

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

FONDAZIONE V. S. BREDA 
PONTE DI BRENTA (Padova) 

Slagìone dì monta 1940 

CLYDE THE GREAT 
americano, record 2,04,'/< al m.i 

iNumero fissato di monte già completo) 

G A Y L W O R T H Y 
americsno, record 2,02,Vi a 4 anni 

Tasso di monta L. 1500 

L U C I A N O PETER 
record 1,24,7 al Km. ; grigio chiaro, nato in Italia 

da Peter Worth e da Lucciola 
Raccomandato per cavalle trottatrici e da servizio 

Tasso di monta L. 200 

La stagione rimane aperta a tutto Luglio a. e. 
Rivolgersi all'Amministrazione Cavalli della Fon
dazione V. S. Breda in Ponte di Brenta (Padova) 
Si tengono presso le scuderie della Fondaiione [atlrici a pensione a prezzi modici 



BIIIICl COMMEBCIILE ITALIIIIIil 
BANCA DI INTERESSE NAZIONALE 

TUTTI I SERVIZI DI BANCA 

Chiedete alla Vostra So

cietà fornitrice di energia 

elettrica il contratto pro

miscuo e cioè la fornitura 

unica per 

LUCE ED USI DOMESTICI 

Con questo tipo di fornitura : 

Abolirete 1 costosi doppi impianti 

Non avrete differenti tensioni 

RISPARMIERETE NELLA SPESA 

.•iiiiiii ••> 
.fiimnii III iiiiiiiimi Ili 

iiiiiiiiiiii I I I 
IIIIIIHIIII •lllllllllll IH IH 
IDIHIIIMII IH IH 

I I I l l l l l l l i i l l 
IHHIIHI — 
'HUHII ll> 

IH IH 

IL Teiepono 
Ul PO RISPPRmifiRG 

WIRGGI, SPGSG, 

TGmPO G nOIG 

G mOLTIPLICR 

LO POSSIBILITÀ 

DGI UOSTRI APPARI 
IIIIIIHIIIIIHIillllHllllimillHIHIHIIIIH 
HIHIHIIIHIHHHIIIIHIHHIHIHHIIIHIHI 
IHIIHIIHIHIIHIHIIIHIIIIHIHIHIIHIIHII 
IHHIHUIHIHIHHIHHHHHHIHIHHHHH 

O R A R I O FERROVIA PADOVA - PIAZZOLA = CARMIGNANO 

7.B0I 11.30 14.20 19.15 p . Km. 
7.59' 11.39 14.29 19.24 « 5 
8.08 11.48 14.38 19.33 • 9 
8.13! 11.63 144:^ 19.38 ! 12 
8.17 1 11 67 14 47 19.42 14 
8.23' 12.03! 14..5S 19.48 17 
«••27 12.07' 14.57 19..Ì2 20 
«.32 12.12 16.02 19.57 23 
8.361 12.16 16.06 20.01 J 25 

d 8.44 1 12.24 15.14 20.09 i . 28 

P A D O V A Borgo Ihiiiiio . . . 
Ci'Oee d 'Alt icMero 
Liinerui 
VillnfrrtHL^a - Vjic 
Treiniicnoii 
P I A Z Z O L A S U L B R E N T A . . 
Pcosiiia 
laolii «li Cili-turo 
Gran tor to 
C A R M I G N A N O p 

7.24 
7.15 
7.07 
7.01 
6.56 
6.51 
6.46 
6.41 
6.37 
6.30 

10.54 
10.45 
10.37 
10.31 
10.26 
10.21 
10.16 
10.11 
10.07 
10.— 

13.54 
13.45 
13.37 
13.31 
13.26 
13.21 
13.16 
13.11 
13.07 
1 3 . - I 

18.24 
18.15 
1.S.U7 
18.01 
17.56 
17.51 
17.40 
17.41 
17.37 
17.30 

Le fermate di Croce d 'Alt ichiero, Tremlgnon. Pre.sina sono facoltative. F E S T I V O . 



ABANO TERME 

GRANDE STABILIMENTO TERMALE 

BERNABEI - AL MASSAGGIO 
Telefono 9 0 0 1 8 Aperto tutto l'anno 

FANGHI - BAGNI TERMALI NATURALI 
Sorgenti proprie ad altissima temperatura (87" C.) 

PREZZI MODICI - TRATTAMENTO FAMIGLIARE 

PARCO - GIARDINO 

albergo V. ZilRIlllllELLO 
m mansiLio DA PADDVA, 13 Tei. zz-ass 

l e i Riiainuovo VAPORE 
PIAZZALE STAZIONE Tel. Z3-VE3 

Propr. Condurr.: Y. Z A R A M E L L A 

Autorimessa VERDI 
d i B I A S I O L O CESARE 

VIA COSTANZO CIANO (Vicino Teatro Verdi) - Tel. 22-451 

La più moderna attrezzatura 
di nuova costruzione 

A U T O N O L E G G I 

[ARIOIERIE i l PROIOII 
i*^vi>ovrA. 
Piazza Pedrocthi - Tel. 22-361 
[orso OaiibaiilU-Tel. 23'36!ì 

GRANDE ASSORTIMENTO ARTICOLI PER UFFICI 

1 ' /^ ' 1 T ' 

j. liJ 1 W 1 ^ X 1 j. 
D I T T A 

CLDIGIFA?™ 
CASA DI PENA 
PIAZZA CASTELLO, 7 • TEL 23 960 

PIANERI & MAURO 
REALE FARMACIA ALL'UNIVERSITÀ 

Via 8 Febbraio P A D O V A Telefono 24-197 

SERVIZIO A DOMICILIO 

Unici preparatori delle vere Pillole antiemorroidali 
GIACOMINI, indispensabili nella stitichezza e nei 
conseguenti disturbi nervosi - del Coll ir io e Pillole 
Neuroftalmiche AUSONIA, rimedio sovrano nelle 

malattìe dell 'occhio. 

EMPORIO DELL'AUTO 
P A D O V A 
CORSO DEL POPOLO, 10 

telefono 20I2Ó -Telegrammi: ED4 

tas. Posi. 207 - C/c Postale 9/1314 

FILIALI: 

M E S T R E T R E V I S O 
VIA PIAVE, H VIA ROMA, 49 

Telefono 50440 Telefono 1635 

OFFICINA SPECIALIZZ. PER LA RIPARAZIONE IMPIANII ELEIIRICI 

STAZIONI DI SERVIZIO EMANUEL 

ATTREZZATURE PER O F F I C I N A 

Î . FIORAVAafTI 
« l A DITTA S T U O O V I T Z 

P A D O V A 
T I A S . FRAN«'i;SCO Sf. « 

T E I . E r O » r O 3 3 - 9 . > 9 

Confezioni - Pell iccerie - Pel l i in 

uatnra - Onanti - Calze e Cravatte 


