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1 ,e v i r i l i prcidigiose de l 
le a c q u e lei-mali de l l a 

T e r r a E u g a n e a fu rono no
t e nei p iù an t i ch i t e m p i . 

1 R o m a n i a e c o r i ' e v a n o 
ad A b a n o a c o n s u l t a r e 
g l i à u g u r i in u n t e m p i o 
v o t i v o d e d i c a t o a Ge r io -
ne c h e s o r g e v a sul Mons 
J r i o n i s , o r a M o n t i r o n e e 
poet i c a n t a v a n o le v i r t ù 
d e l l e sue a c q u e c u r a -
l i v e : fra gli a l t r i Mar
z ia le e C l a u d i a n o , il qua
le u l t i m o scr i sse i di
s t ic i e l eg iac i i n t i t o l a t i 
« A P O N U S » . 

Ad A B A N O e b b e r o i 
n a t a l i Va l e r i o F i a c c o e 
A r u n z i o S te l l a e^ nel 
m e d i o e v o , quel Pìe t i 'o 
d ' A b a n o , med ico e nstt'o-
logo c h e p a r v e nel suo 
{•ervello l 'ecai'e il f e rv ido 
fuoco del suo p a e s e di 
o r i g i n e A B A N O T E R M E . 

Con a l t e r n e v i c e n d e , le 
fo idune di A B A N O du
r a r o n o n e l l e e t à pos l e -
rioi ' i . In q u e s t o secolo h.i 
r a g g i u n t i ) un g r a n d i s s i 
m o svi lu |>po pei' a t t r e z 
z a t u r a a l b e r g l i i e r n e mo
d e r n i t à di i m p i a n t i dì 
ta i ra . 

Vi si c o n t a n o p iù di 4(1 
a l b e r g h i di ogni c a t e g o 
ria ( o l t r e 4.nn0 l e t t i ) , 
o g n u n o con p r o p r i a ac-
(|ua l e r m n i e , p r o p r i e in
sili I hizioni pe r le c u r e 
f a n g o t e r a p i c h e e propi ' ia 
d i r e z i o n e s a n i t a r i a . 

I . " a t t i ' e z z a t a r a di con
t o r n o è a d e g u a t a m e n t ( < 
s v i l u p p a t a : m o d e r n e e 

l a i i ide comuni( ' ( \z ioni con 
i v ic in i c en t r i e con i 
Colli E u g a n e i : la c i t t à 
dì P a d o v a v i c i n a , assi--
c u r a con le s u e impor 
t a n t i c o m u n i c a z i o n i fer
r o v i a r i e , a e r e e e f luv ia l i , 
il r a g g i u n g i m e n t o di 
, '\l)ano T e r m e da ogni 
c e n i r o i n t e r n a z i o n a l e . 

Pi.scine, r i t r o v i , dan-
c ings , c a m p i di t e n n i s . 
S t a d i o d e l l e T e r m o pe r 
Hippica, il t i ro a volo , 
il foo tba l l , ecc . : t u t t o 
ciò ò a d i spos i z ione del
l 'osp i te p e r c h è il suo sog
g i o r n o ad A B A N O TEf^-
ME, r i t o r n a l a agli .anli-
chi s p l e n d o r i , sia coi'o-
n a l o da (pudla c o m i c o 
di a t l r a z i o n i che la mo
d e r n a o s p i t a l i t à l i c h i e d e , 
e elio A B A N O T E R M E 
pilo, p e r t a n l o , om.;i, d a r e . 

ABAlVfO TERME 
a 9 km. da Padova a 47 km. da Memviìa 

45 AÌMMUÌI ni TITTTE l,H CATEUORÌE, Timi CON CURE ÌN CASA 

SPCni • P ISCI \{ i m e - EEIIIB fORtSIlEB 

ACQUA SAl .SO B K O M O . J O D K A IPERTKKMALE - F A N G O T E -

RAFMA H A L N E O T E R A P I A - I K R U i A Z l O N l JNALAZIONI 

I A . IM 1-4 I 
s o n o la c u r a p r i n c i p a l e di A b a n o T e r m e . V e n g o n o c lass i f ica t i 
f ra i n a t u r a t i v e g e t o - m i n e r a l i e r i s u l t a n o d a l l a s p o n t a n e a 
m i n e r a l i z z a z i o n e d e l l a r i c c a e .speciale f lora di a l g h e o sc i l l a r i e 
c h e v e g e t a n o ne i b a c i n i de l le s o r g e n t i r i c c h e di s a l i . L e a c q u e , 
c lass i f ica te fra le c l o r u r a t e sodico , b r o m o - j o d u r a t e , litio-se, 
sono fra le p iù f o r t e m e n t e e f e l i c e m e n t e m i n e r a l i z z a t e e f ra 
le p iù c a l d e di q u a n t e si c o n o s c a n o , r a g g i u n g e n d o l ' a l t i s s i m a 
l e r m a l i l à di 8 7 ' e e n t i s r . S o n o a n c h e t r a U' più r a t l i o a t t i v c 
d ' K a l ì a . 

i^niCA^^.iuivi i>HUii;ip/ir. i PHIÌ LI; CIIIM: 
POSTUMI DI RFAIMATISMO ACUTO O PSEVDO REUMA-

TÌSMI INFETTIVI (l'uclnsa in foniin / u b e r c o i a r c ) - ARTRITI 

CRONICHE PRIMARIE E SECONDARIE - FIBROSITI, MIAL

GIE E MIOSITI - NEVRALGIE E NEVRITI - URICEMIA^ 

GOTTA •• POSTUMI DI FRATTURE: DISTORSIONI, I.USSA' 

'/.IONI. CONTUSIONI - POSTUMI DI FLEBITE - REI.IQUATI 

Dì AFFEZIONI GINECOLOGICHE : M ET RITI, PARAMETRI-

TI, ANNESSITI i non l nbcrcnìari ) - PERIVÌSCERITI POST

OPERATORIE - CATARRI CRONICI DELLE PRIME VIE RE-

SPIR.VrORIE (nnn l iibcrcoluri I 

Sorgente naturale ipertermale del Monlirone a 87" centigradi 
Quest' acqua ricca di sostanze medicamenlose impregna delle stesse i fanghi 

per la cura 'tutoterapica 

Informazioni: OGNI DIREZIONE D'ALBERGO e AZIENDA DI CURA - Tel. 90.055 



CASSA Di RISPARMIO 
DI PADOVA E ROVIGO 

SEDE CENTRALE - Padova - Corso Garibaldi 

P a t r i m o n i o e D e p o s i t i 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

SEDE PROVINCIALE DI PADOVA 
(lorso tJaribaldi 

SEDE PROVINCIALE DI ROVIGO 
via Mazzini 

Succursak presso il Am'iizia di c i t tà : Piazza Vittorio Emani 

iviONTi: DI c K i i m o SI! IM(;N() 

A seri zie di città 

Via H Febbraio - Prato d ella Valle - Palazzo Borsa Succursale: AIJKIA 

Mercato O rtorruttir'olo 

i'iliali in : I'iliali in : 

CAMPOSAIVIPIKRO MONSKIdC.'K BADIA POLESINE EENDINARA 

C\TTMWA,l,A IVlONTACiNANA CASTE],MASS A POI,ESEI,IiA 

CONSKI^VF: PIA/,/,()LA SUI, BRENTA FIC;AROI ,O 

B;s'ri'; PIOVK 1)1 SACKX) 

Am'iizic in ; Agenzie m : 

Alnino Tenne S. Mart^lierila d'Adisce '• Ariano Polesine F r a t t a Polesine 

Alalia S, Mart ino di Lupari Arquà Polesine Loreo 

Anmiillara Veneta S. Pietro in Gù FJergantino Melara 

Batt ai; ia Terme 3tant;hella Canaro Occhiobello 

Carniinnanc) di l ì renta Teolo (Bresseo) 
Castelt^ut^lielnio Porto Tolle 

Ceneselli Rosolina 
.VI eri ara Trebaseleuhe 

Conlarina Stienta 
F'iacenza d'Adige Vis^odarzere Costa di Rovisto Taglio di Po 
Piombino Dese Villa rvstens(< Crespino Trecenta 

Kalc-tto l'Messo Umbert nmo 

T U T T E L E O P E R A Z I O N I 



Cacai! - (lìiiuciilalii 

Carameile - Marmisllaii; 

Frutta Raiidita - ttnìrnppl 

^&a^ 
S. p . A. 

STI! Il' A LIMI 'NT A RI 

S(ìd(i in Padowa 

Stabiliiiwiili : 

\mmiì{ Vialu I'. CuvalloLLi (DtJl.ClUlVII) 

IVIO^TEnCHIA 1)1 DKDSARil (Verona) - (CUWSKHVK VECIh'TALI 



JtL ai& 
^PdtriKTliine pct àHjjnnd 

ii/iinii//i 
^(^Itl I 411. l J.illl'H'dO, / 

i i ì l . L'II7:S!I 

i) 0 r T. 

(IIANN BISATTl 
p/\n()\//\ 

Hiv/idniS. lìdiKiiiiiiio, Hi T(ÌL:^'JI4;Ì ;ìi:j;rj 

MAL/Ì'ITII': IIM'I'l'.liMI': 

ni'i, iiii:/\Miìi(ì I', 

IIHlllVm/lllTHITICHH 
IHÌLIAMIÌIIIMUUnì DI CIIIÌF, 

MI-JÌICIIH HI) HI.I'TI'Hlìl'ISICliH 

'l 'iilli i i>iiii'ni l'iM-iali iliilli; iii'i: 1.1 iilli; III 

i: |ii!i- : i | i | i i i i i l a n i i : n l i i 

|] 

Cjp-c^lfìgrd^Lii UKIUAII'UIIC - (Jttini 

Corso Garibaldi 2 - Telefono 24.712 

3.UH(ilo 0/licci - (')llicii - -CjA'.cxle.uu 
e Cf.ólchjl'alia 

Palazzo Università - Telefono 25.605 

" (f^iiielcica ,, - i f.^logi'd'jia 

Corso Garibaldi 1 - Telefono 23-948 

Vr i l l l l l llliXTISTICII 
I» O T l \ 

lumiiolliihetti 
" HllOt'l l'in lìoiiiii I, fiiiiìoii ilei iìiillii 

IV I . S(S.»44 

M'E('l:\IJSl'i\ lli\i-iiì'ril! lìlllTil I! l l i ' l l 

lliiiiìii ,\ • .liii'sicsiii oì'iicriilc • Oiioiloii/iii 

ICiiri'i'/ioiii' iiiiil|iiisìzìoiiì ili'iiliirii' nei liiiiiiliiiii) 

Hii:i!\/(ì ildlliì iii'iì 'I5 lille. ìli I! iìi!i'iij)i)uiitiinuìiìii.ì 

V4ix\KX'jrAux\'rtì I \ A I > I < : I . 



ditta lomenichelli c a s a d i s p e d i z i o n i 

s e d e c e n t r a l e 

p a d o V a 

B u s s a n o CASI: PROPHIK 
via I. de hiasi, 7 - telefono 129 

B r e s c i a 
via car io z in ia , 7 - le le fono 16-85 

M e s t r e 
via nian>Hera, 161 telef. .51.145 - 51.213 - 51.144 

M i l a n o 
via Campania, 29 - telefono 7393 (central ino con 10 linee) 

P a d o v a 
via f. paolo sarpi , 72 - tei. 34-160 (central ino con 8 linee) t<v'^ 

R o m a 
piazza casalnia.ii.iiiore, lei. 760.843 ^.^ 

S c h i o . 'i 
via Venezia, 34 - lelefono 20.628 ,i(V'. 

T h i e n e . \V^' 
Via lrie.sle, 38 - lelelnno 31.120 ^ ^ 

V e n e / i a A'^'* 
riva del carbon, 4791 lelefoni 20.818 - 28.319 ^'A 

V e r o n a ,^;© 
via E. .galilei, 14 - telefono 27.733 (central ino con 3 linee) c,^*'^ 

V i e e n z a vV'** 
viale niazzini, 6-8 - lelef. 2470 '.^ 

.V^^*""^ A d r i a 

•> 
V \'-̂  via bocchi , 8 • i c le rd i io ni 

. V̂'̂ '̂ ' 15 e i l li n o 
^V'^* via fellre, 27 lelefono 41.61 

^^\** H o 1 o i; n a 
. . ^ • C ^ \'i^' !• zanardi , 12 - lelef. 24.948 35.102 
*• via ni. ,i;ra|)pa. 1 I - lelef. 35.332 

34,047 

,.^^' 

'y^y^ V o il e s I i a n o 
v ia le unilH'i-lo I, 36 le lef 32,55 

. .v<»^ »•' f 1 t r e 
^ » ^ v ia le .sla/iDiie l e le lono 21-2.5 

XV< '' e r r a r a 
.^•^^ via dar.sena, 84 - lelefoiui 34.12 

S? !<' i r e n z e 
pro.s. via niercadaiile lelefoni 42.514 - 42.930 
via del iiielai'ancio, 17 lelefono 22.580 
( i o r i z i a 
cor.so Italia, 47 - lelef, 2945 
:*i o 11 1 a 1 e o n e 
via .ijaribaldi, 57 - lelef. tl40 
IVI o n t e b e 1 1 ii n a 
via XXIV iiia.ii.i^io - lelef. 42 
P a d o v a 
via f. paolo sarpi , 12 - lei. 34.100 
(4 linee urbane con ricerca auloinalica) - 30.227 
P 0 r d e n o n e 
via dante, 26 - lelefono 21.94 
P 0 r t o g r u a r 0 
via matleolt i , 15 - lelef, 418 
P r a t o 
via g, valentirii - (ei. 34.52-23.44 
R o v i g o 
fuori porla pn - lelef. 20.94 
T r e V i ,*> o 
viale cairoli, 29 - telef. 12.26 
1' r i e s t e 
via lor .s. Piero, 16 telefoni 24.219 - 36.912 
Il d i n e 
via della Vi.nna, 27 - tei. 24.219 -v i a della Vi.mia, 29 - lei. 36.912 
V i t t o r i o V e n e t o 

CASK P R O P R I E via .Garibaldi, 16 - telef, 22,12 

canova a u t o l r a s p o r t i 



F A B B R I C A A R R E D A M E N T I M E T A L L I C I 

S ^ 
B R U N O B E N C I N I & F IGLI 

Via Scuderlando, 126 V E R O N A Telefono 2 3 4 9 6 

Queste i l lui tra/roni sono un esempio delle numerose combinazioni che si possono oHenere 
con i mobili razionali che la Dina Bruno Bencini & Figli di Verona costruisce. 

I mobili metallici " A d i g e , , sono costruiti in lamiera di acciaio a forte spessore, 
verniciati a fuoco con i sistemi più moderni e con smalti speciali garantiti al l ' ingiallimento. 

I mobili base sono ricoperti in "Fo rm ica , , nella tinta desiderata, con bordatur» in acciaio inossidabile lucidato. 

LAVELLI in acciaio inossidabile e smaltati, TAVOLI e SEDIE in tubo anticorodal brillante, ecc. 

tsclusivislii pei Padova e fi/ovini.;i() s. p. s. 

P A O L O M O R A S S U T T I 
V i a G o t i z i a , 5 P A D O V A Te l . 2 0 . 6 9 2 - 2 4 . 9 2 5 



P A D O V A 
RASSEGNA MENSILE A CURA DELLA ^TRO PADOVA,, 

N n o \ ' A s i; K I F. 

ANNO I MACKilO 1955 NUMERO 4 

Direttore responsabile LUIGI GAUDENZIO 

COMITATO ni RIÌDAZIONlì 

Paolo Boldrin < Miircello C'Iicrchi > l.iufli Montobbio « Novello Panaf.iva dei Carraresi < Lodovico Szallivary • Cornelia M. TaboHn • llfio Trivellato 

S O M M A R I O 

m i c i M O N T O B B I O : 1 pap i r i d i la i i rc i i i i r l - I I ÌN r i s i l a i l i 1 adov.-i Pau. :<, 

T K l l : i,ii H.'l'' M r r a l i i l r n m / i d n a l r di l'ai osa -' 1(1 

* : Il San i l la r io . . . . . . 11 

B O R T O L O l ' K N l ' O : N c l r i n c l l a >̂  1 ') 

( T N O I M K N K G I I I N I : La prs le del i r .Td a l 'a i !o \a • 17 

Dfc; l ' ISIS : Palazzo Dcicalc 21 

A N T O N I N O C K L O N A : \ rncz ia ••. 2 . S 

1'AHI 'AKL' .LI .O : l 'olufinamiiM ' 2(i 

Soste in l'nii'liiiid 

S I L V I A R O D I ' L L A : O in l o Kii;;aneo " 2K 

B ] ' ; N V I < ; N I I T 0 C I ' . S T A H O : Momannana i- :Ì.S 

l ' n ' i n i o C i ladc l la 10.S.S . . . . .-̂  :](> 

. S A L V A D O B C O I N D K : Abano ' IVr in i - . >̂  :M\ 

Not i z ia r io l ' ro Padova » . . . i 

In copi'rlina : l'iera di Padova (Jolo (Horddiìi). 

Direzione e Amministriizionc 
Via Roma, 6 

In vendita presso tutte le edicole 
e le principali librerie 

ABBONAMENTO ANNUO L. 3500 ABBONAMENTO SOSTENITORE L. 10000 UN FASCICOLO L. 300 

PUÌ^BI.ICITA , A. Manzoni t̂;- C. S. p. A. filiale di Padova - Via Municipio, 1 - fel. 24.14(3 

Hditore " P R O PADOVA Keiiistrato Cani:clleria Tribunale di Padova N. P5 



SALA DELLA RAGIONE 

. iì r: N \ I', iN <; A M A e e i o 
h',- I, C O N !• A l .or^ S l' I, V A e e I ( ) . . . 



l ' c r In l au r i i i 

I col Olia le 

1). ( l iopi^io l ' o i i l a rn 

(Cahini'lln jitl. 

ì PAPIRI DI LAUREA ALL'UNIVERSITÀ' Di PADOVA 

(Secoli XVI - xrx) 

E' ancora viva nell'ambiente universitario pado

vano la consuetudine dei cosiddetti ^ papiri ^ di lau

rea, cioè delle epigrafi e dei disegni murali, in onore 

dei neo'laureati : una tradizione che affonda le raciici 

nel tempo più di quanto si potesse supporre. Se, in

fatti, essa ha avuto un vivace sviluppo per tutto l'Ot

tocento con carattere spesso ben diverso --- come ve

dremo da c]uello dei nostri giorni, si riallaccia però 

ad una antica forma gratulatoria già in vigore nel sec. 

XVI e continuata nei successivi, quando amici ed esti

matori offrivano al giovane cinto d'alloro, opuscoli poe

tici pieni di garbo. Si tratta di una vera e propria let

teratura del genere, con una larga produzione che oggi 

può rappresentare oltre che una interessante testimo

nianza di un costume ormai lontano, una pressoché 

sconosciuta e preziosa documentazione bibliografica. 

Risaliamo dunque a questi primi " cimeli [ler 

meglio comprendere lo sviluppo e la metamorfosi del 

'• papiro ". 

La Biblioteca Civica di Padova, custode di copio

so materiale, ci offre, del 1575, un » Panegirico nel fe

lice dottorato dell'Illustre et Eccellentìssimo Sig. Gio' 

.veppe Spinelli, ciignUissimo Rettore de Legisti et CavU' 

lier splendissimo. Raccolto da Giovanni Fratta Genti' 

l'huomo Veronese, et Academico Animoso, Con privi' 

ìegw. Stampato m Padoa, per Lorenzo Pasquati L'an' 

no MDLXXV " (1). Il panegirico, che il Fratta in ono

re dello Spinelli dedica al " Molto Mag. Sig, Alberto 

Laverola ", contiene versi anche di altri, fra cui 1 due 

Accademici Animosi Paolo Beni e Sig. Arnigio ( i l 

Nel 1625 appare a Venezia " La Sirena Celeste 

applaudente con vari) canti la Laurea ,î /ono.s';,s'.simrt in 

ambe le Leggi del Virtuosissimo Signor Gio. Pietro 

Carrara - Consacrata alli menti impareggiahdi dell'Il

lustrissimo et Fccellenlissinio Sig. Mann Ccmtarini da 

Borialo Bernardi Veneto. Venetui, M.DC.LXXV. Per 

Gin. Vitali. Con licenza de' superiori .• (:^). Il libretto 

contiene 10 sonetti, dei ciuali l'VIII e il IX in dialetto. 

3 



(Cnliuiclhi fili, 

ih-l Mlix,;, Ch'ir,,) 

"1% 0 

^PAN.EGIRICOl 
B NHL FELICE DOTTORATO 'f 
J .^ D E L L ' I L L V S T R E , ET ECCELL.-io | p 

h'4 SIC. G103EPPE SPINELLI, DIGNISS. ^ 
•ir tr<'? 
" RETTOR DE LEGISTI , ET p ^ 

é\l e A V A L I E R S P L E N D I DISSIMO . 4 P 

T ' R A C C O L T O DA G I O V A N N I FRATTA'I^ 

cJb GentirhuomoVcronefe,&: AcademicoAnimofo. "̂ P 

: Tir 

le 
'•t C O. N J E i VIL E .&I.(^ 

; ,' •• \ i ! i ! ' l ' j l ; l ; ••'• ••' • • \ 

Stam'pàtó in P,ido3,pcr Lorenzo Pafquati 
L'anno M D L X X V. 

<4^ 

<^h 

composizioni m ^ Lcngiin pavana ••, madrigali, un "mo

deralo i>, cpigranimi, un elogio in latino, due .inagram-

mi numerici. 

Fra le più caratteristiche, sono le composizioni in 

vernacolo: il veneto e il « pavano " erano di moda, 

retaggio dell'attività e della fama del Ruzzante, morto 

una ottantina di anni prima. Ecco, per esempio, il so

netto n. 8, preceduto da c|ueste righe >• Nel men'tiwi-

1110 Doltorao DI liilte dò le LeZC del Virtuosissimo et 

lùcellentissnno Sior Za» Piero Carrara. Qual tieu in 

t'uìi Campo della so Arma una Serena, e in tell'altro 

una Bolt{i con tre Stelle. Soìietio: 

M'Eriiena le Muse un hon cafalìo. 

Sì m sl'occtisum del dey,no Dottonuì 

Da Zan Piero Carrara i'ada\^nao, 

No le cantasse, lasse feste, e hitllo. 

7 i(l((/ri(( mi le M'orbo (", fiir sto ji<ilo, 

l: (luci con elle Apollo e uulormenzao, 

Ma l'è (Iti la Serena stìi inninlao, 

Che in (Y/i)/r(r del Carrara no ha uìterx<alla. 

Anca hi Fihìia canta fine jme 

Le laude del Carrara tante, e belle, 

Che essendo ci Botte piene le è Devine. 

Le Lezf tanto cjueste, quanto cjuelle 

Tulle à gara sa anch'elle tal ruine, 

('he z<''i''t<^ t'/ \ò crun jinct alle Stelle. 

D. Dom. B. I. 

Il sonetto n. 9 è in dialetto bergamasco: n Per ol 

Valent Dottoradec de Lez Ch'ha fagg w Padoa. al sior 

Zan l'iero Carerà : 

0/1 che Clìiass, oh che Festa, oh che Bordel 

Sconqiias'ia de legreZZa Val Brembaìia, 

A l'hicha de la Smania Padovana 

Per hi z'o.sta dottrina, e '/ l'ost cervel? 

A nii nò ))!e(i( u (ioc in dol Capei, 

l. M ho cinnprat à posta uiut gahana 

/)(/ i c'x'H 1/ii/ò, SI he la z'ià è lontana 

A rdie:^ram, ch'in fagg ni de Bel. 



(ditiiinvIlO fili, 

dvl il/i,s,.o Civiro) 

MZSSS^^I? 

CauLheT, l>er dihi ittstu, l'è de hot 

A no 'nani, com'ass dis, l'il sìt la ehicni, 

E chicipct iat honor Goloi. 

Ma questa è la Reso jninia, e drederu; 

Li oter vers la Vertiit va via de TroL, 

E vò senza sperò corr de Carerà, 

C. A. D. " 

Arguta la composizione >• pavana " opera del ser-

vitore affettuoso " Tougno Pinza de i Zaltron " che 

ciopo essersi scusato per In sua ignoranza (" Mi poro 

Boaro "), tesse l'elogio del suo padrone, predicendogli 

un fulgido avvenire; e qtiando sarà avvocalo, lo di

fenderci gratuitamente (quando Vocato po' devente-

rì, sinza paconia me defenderì / ) : " Per lei Sdol-

toaura /» Atnosqiia Giuro Del asse pi che Lustro, e 

Celientissmu) Segnor Paion Piero Carrara. Souay,eito 

in Lengua Pavana : 

Laghè Segnar Paron de dare h minte 

A viersi biegi, cha ve priego aldire 

De mi poro Boaro el mozzo dire, 

GompaLento al cantar gnitoranLaminte. 

No è smaravegui se stinuinlo ninte 

Ergomenli, e rason me fé stopire; 

Za tri Stelle ve vuol de luse impne, 

Ziiò che splendi nel Mondo pi valinte. 

Pm de glu(me sari caro Paron 

Quando Vocato pò deventeri. 

Portando co le SlìeZe agno rason. ' 

Sinzii paconia me defenderì 

Per esser Tit(>i!;no Pinza dei Zaltron, 

Mmtre per servior me cognoscì. 

Vìi mai no perderi, 

Percjue vù si locjuente, e si'ertuoso, 

li Irà agn'hom i-e smostrc el pi corregioso. 

Che se quelchun relnoso 

Ve volisse sconfondre, i harta da fare, 

Se co' na Piera i la voria troare. 

Serviore Fetnoso 
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Tiiognu Ptnzd de i Zcdtnm «. 

Gustoso anche questo <' Modegalo " : 

« Qiiesld l'ina se asse !-me,i(io 

Ch'à no è sto quella pria 

Colive in quel hoscato, 

Quando ch'ai bon Moisc 

De l'acqua al ghe buttò 

l'erchè al (Ricrei suliò. 

tvlà el me Paron, che cui sa dire Inci^ic 

A Inir che 'l butta miele? 

Quala 've j>ar l̂ i» /'iegui operatimi 

Bullar aciiita da bere, 

<) acqua de saere? 

P. Ci. R. ••. 

Un [•.rimo, vero proprio " |)apiro ", appare nei 

if;68 in onore cHell'Abate Roberto l'apaiava, laureatosi 

in S. Teologia : documento prezioso che testimonia 

dell.i serietà con cui si lesteggiava l'avvenimento. ìli 

verità si tratta di due > papiri ", entrambi recanti una 

lunga epii;iak latin.i ; si trovano incollati e piea,ali in 

un opuscolo ciedicato allo stesso neo-laureato conie' 

nente versi italiani e latini e, airmizio, la seguente de

dica : .' t'iores ex atìiaoussinio Laudiini l'oniaerio lllu-

sinss. et Reverendiss. L). Roberti Abbatis l'apalavae. 

in Plulosojdi. Doctoris i'.\celleiiliss, oiiniit/. /.)(ic(riiu(-

rioii tw laculiiiluDì i^eiiere ,t;wecì' mila iic Ialini instruc-

(l,̂ .vmll. Ab /\)))ui.s ileierj'h, el publicis ai'ijilaiisihus 

sparsi, dum ad jìroìiieriluni DocUiraLus m S. Tiieoloj^. 

^raduni a Celeberrimo Palavuui Colley,. summa cum 

(>))imum acclamalione ei'cherelur. X Kal. ab Incarnai. 

Verb. M.DC.XXXVIIi. Ihtiavq, Tyjns Cnveliananis. 

Slip, l'ermissu •• (4). 

h'ra altri libretti del genere del sec. XVII, ricordo 

una raccolta di composi/ioni italiane e latine per la 

laurea m Legge di l'aolo Risoni eia Marostica, dedicata 

,il . .S'î îior Gi(/C())))(i De Salii .Abbiile, e Leltoie Perpe

tuo nel Publico Liceo di Padova, da Pietro Millos Dal-

malico da Spalalo •• (In Ihidova, MDChXVIII, Gatlel-

III) (5). Non VI manca la poesia m • pavane •', autore 

un tale ['"raccaorc da fcncarola che ritroveremo m al

tre cose del genere: •< Sbalduoria, m la ììallollaiirii Ne-

mopenliioria J'dtjno Smissiuy^y^ta De SlienZ'i dell'A'is'e 

pi che Li(vlr<) è l'.'elic'ii/iNMiiio .S\'i;iinr Paron Paolo i-'i-

soni da Maroslcj^lia. Soiiiiy^elto ilei l'raccdore da '/'eii-

caroii. Se fiielhi della sì> Suerlù, Stelle, e man della 

so Arnui. 

Polo vu li SI un Dottore, che 'I Paiau 

No y,lie li'/iiì iiiè IMO n'allro al Vuostro paro 

Perzò na Zifog.^w a miclirtè d'Oraro, 

F. che suertìi n' Inzuoggia de su man. 

In pi de bò da juora, e ho da man 

Le Stelle a guemè da bon Boaro : 

Cancaro dirà ben, che la va m carro; 

La Giostisut, e la Slieza v'ha dò man. 

Tall'iin elise: che Stuotten', e Piatton 

Al vuostro rutsser si xe arsusststò 

Col v^ran far de Bortolo Baldon. 

Si no gì ha sappio dir: (anche daspò) 

Ch'i) SI de poi da Castro asse pi bon? 

Saio perquè? perquè a no si Castro; 

Mii pinion mi aghò 

Doersa dalla soa; percpie i ìhinnolti; 

(di'à mostre in l'Arnia (goernà da i dulti) 

Da certi segni, e motti 

Ch'à Vìe nino dalle Stelle; perciu'e Vìi 

A ghi un saer, che va da i Cuppi in sii 

Le vuosLre gran suertìi 

(J/K'I dei devin, jierzp Paron m'è viso, 

Ch'il si'e sto sgiauenlò dal Paraiso, 

L mandò chi sprectso 

Per tegnerlìi Ciostisia in carezzi, 

[Se la sbrissas juora tal pà) 

Che la ven goernà 

i'.'ini piiise ti Dio; che no il muove paggia 

Senza del .so volere, e no le baggui; 

l\'rz<> Vù in la colaggia 

('he xc Cuore, i'olmon. Batti, e Buelle 

A' l'hi stampò à lettere de Stelle >•. 

Nel 1672, a Padova, per 1 tipi del Pasciuati, viene 

pubblicato il libretto " Biblioteca d'Apollo •• per la 

Laurea in Legge di Girolamo Ltigo, nobile padovano, 

consacrata a 13. Ignatio Andnoli, nobile Bresciano e 

Abbate di Praglia, da D. Francesco Danieletto (6). Vi 

leggiamo versi italiani, latini e dialettali. Di un sonetto 

in " veneziano " è autore il >' Devoto servo AnZolo 

Carleschi ••, ma assai caratteristica è una composizione 

dialogata tra vn tale Menatto e Naie del Fraccaore da 

Tencarola piìi sopra conosciuto : •- Al Mielito Sobrirno 

della Celienlissima Sdotioraura Nemopentuoria de Gio

no e de Rason i\)stuoleca e Imperiale del Slostrissvmo 

Segnor Paron Momolo Lugo Pavan. Sonagetto in Dio-

U.go trit Menatto, e Naie del Lraccaore da Tencarola. 

Che (vepci sora la so Arma che xe tri libri Russi in Cam

ini Laz.uro. 

Menatto: Naie? buia mo gli ochi à etnei Cason? 

Vito ma frello zò cha vezo mi? 
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,TOT rniN-cirvM T O T H I : R O V M V Ì R V S C U T V S Q ^ S A N C V J S 

CVM AD I.MWOHTALITATIS CAIITOLIVM 

ArOLLIMAREM LAVIUAM TRiV.MI'IIAM TOGA DEFEERET 

ViJIO r U n / W MV.SAP.Ì'M C H O S V S MiSynRBXtT " 

nioEtivs irsE VATICJNIVM DIXIT 
1 BONE QVO TE T\'A AC MAIORVM VIRTVS VQCAT 

NOVVAi TM KtOiVVM NOVVM rRIVClPATVM TARA 

IN Qi'EM NIHIL JORTVNAE IICEAT 

e v i Ih! TVAS AVORVMQ)^ RES flA'RIMVM LICVIT, 

r r iAM r o s T I .MTLRÌVM iMriKii CAI'AX , P R I V A T V S Q Ì R I Ì G N O rAR '^ 

VT OLIM RECN'ATRIX DOMVS TSIVATAE rBOrlOU fVlT. ^ 
SCi;ITRA, l'ASCES , CVRVLES , RADII ^ A 

FATORVM NI.COTIVM SAEVVMQi_ LVDIBRJVM E'.T: X 

Ì A P I E N T I A E DEBES ( J V O D HMIC Q.VOQyE CON7EN4NERE rOTES,' Af 

QVAM TV ATAVIS REGIBVS rRAETVriSTl. «> 

BREVI TAMLM EVLGIJIT Al'EX: ITIJU'.M SARTANA , ET DIBAPHA 

lAVRtATI ITERVM fORTES i-T CAflTOLIS'A TOGA: 

HONORVM RAGINA EASTOS IMI'LMIIT; 

ET TOTirS INWCTA l'ENATIlìVS TRAUEA 
ROMAKVM VELLVS JVCABIT. 

NEC DE l-ORTVNA CONQVi.RI rOTCRIS 
QN'AE C E N T E M T V A M I 'ATRIAE C V L M I S ' E EVOLVIT 

VT TE ADVERSIS IROBATVM NIHII, FATIS DEBLNTEM 
SVMMO lASTlGlO DIGNVM OSTENDEJtET. 

OCT. FEWUR. 

Fatauij, TypisCrivcllarUni«. Sup. Pcrmiliu. 

»->'«>'0-«>'€5-«J'•«•«»"«»'*«ì"0'4»"«l''«$"«l'<«l-«S-4'CI"IS'i'«»-•«»•<»• i »"» .^ * 

(Cilhiiu'llo fili, ilei Miisi'ii Civiro) 

Naie ; 

Menatto : 

Naie : 

Menatto : 

Naie : 

Menatto : 

Naie : 

Menatto ; 

Naie : 

Menatto : 

A vezo ti}i Libro, Dii, ìi iii 'ie^o Tri 

In Prò Lazuro co Russi Carton. 

Saraggi finsi i Tiesti de Baldon? 

A cherZo che li è Stniolego per dì ; 

Poessansi scier chi ghe sta chi. 

E chd si che ghe sta lo me Paron? 

Ah dime un [niò? sto to Paron chi xeio? 

Chi ìè? cjiiel Sacentoìi Momolo Lugo, 

Che la so famia nva chin 'al Cielo. 

Per cnholo Meuatto chà ghe ^l'go. 

Che sto Momolo .ve quel tosatello, 

Ch'agno Sletran con elio pur un dugu. 

Moa, frello a m'imhugo 

Co'à jaello de Elio, e de so Pare, 

Gie Zentil'hom, ch'ai Mondo no gha pare. 

Tasimo, che sbraggiare, 

Xe quel che ."i'^ilde e Viva chwelò? 

Al masco foesse Zò cha m'ho impensò. 

Ch'el foesse Sdottorò? 

Naie: Ihìtta la sarae bella! Menatto. A sto tenore, 

I sbraggia viva el Lugo gran Sdottore, 

Da vero Fraccaore, 

Chel bon chel sippia elio, el n'è da frello 

Corremo an nù a fraghe de Capello, 

Naie e 

Menatto : Bondì Paron me bello, 

A se sliegremo tanto pò con Vìi, 

Chel Nemopenio à gh'abhiè scapò sii. 

Menatto: Sbraggion ijiva anca nù! 

Viva Cà Lugo sì Nohele, e degna, 

che i Tiesti de Baldon ghà per Insegna. 

Naie : Fnenate chi no ghe ne pi cha ghò rtno. » 

Fraccaore da Tencarola appare ancora, come au ' 

tore di versi in pavano, m un Serto di pindarici fiori 

per la laurea " ni Sacra Teologia di D. Bartolomeo Bo-

naldi, cittadino di >' Chiozci ", consacrati a Monsignor 

Gio. Antonio Baldi Vescovo di Chioza da Livio Pa-

squati (Padova, Pasquati, 1675) ^ (7). La sua composi-
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N E L L A G L O R I O S I S S I M A L A U R E A 

1 N A M H K 1, E I. h G G I 

/) / S U A. E C C K L L K N Z A I I. S I 0. A lì. 

CARLO REZZONICO 
ST.ANZE UMILIATE A SUA r.!.lIS!ENZJ 

1 L S I G.' C A R D ì N A L E 

CARLO REZZONICO 
V E S C O V O D I P A D O V A , 

Z I O A M A N T I S S I M O D E L r ^ A U R E A I O . 

.:?^^*«-. 

IM' P A D O V A , nclli Stamperia ilol Scminirlo. MDCIJXLV. 

CON LICENZA DE' S U l' E R / 0 R I. 

(I.iihuu'lli: ri Un 

/.ione, mseriUi Ira allre m Ualiano e Ialino, s'uililoia 

.' C'c'.sic'//() de l'lare'Dell'Inirro de l'rtiaiore da Teìica-

rolli per jar iid Ziun'^gici cilla Celtculissnìui Sdoitoraura 

ile Siii!,rii Teoloi^iirui dell'iis'^è />• c/ic lustre, Rehelendo, 

e C.elieiiiissniio Segnar l\iraiì liorlolo Bonaldi CJuazol-

lo da CJiiaza - Sauaggiaita cai sai la eoa alla Pavana >•. 

Segue la poesia alla Une della quale si legge : " Per 

jtiorza de slrajine\^iii s'tià lìieltìi a jar so Sloiutggwtio 

el Fracaare; Che 'I sa siter no -vii da i (Ji/|)|)i ni sii ••. 

[)i quesio pruno periodo ho volulo riportare le 

[.oesie pili scherzose e più singolari incluse nelle raccol

te citale, l'/Oichc m esse possiamo lare risalire una lon

tana origine del metodo più hrillanlc e comico ciei tem

pi moderni : poesie che, anche se in vernacolo, erano 

inserite senza sliguiare Ira altre di |TÙI profondo inten

dimento dovute a personalità e AÓ • Accadennci ••, ,i 

L|uel tempo in auge. 

Anche nel sec. W l l l si continuano a puhhlicaie 

questi opuscoli gratulatori. Ricordo quello edito per la 

laurea dell'Ab. Carlo Rezzonico che reca riel fronte

spizio la seguente dedica : > Nella gloriasìssinìa Laurea 

m Ambe le Leggi di sua eccellenza il .sig. Ab. Carlo 

Rezzcnico stanze umiliate a Sua Eminenza il Sig. Car

dinale Carlo RezZo^'^ico Vescovo di Padova ,?io amatiS' 

Simo del Laureato. In Padova, nella Stamperia del Se

minario. MDCCXLV. Con licenza de' Superiori .. (8). 

Il Cardinale Rezzonico, nominato Vescovo di Padova 

nei 1743 £u poi eletto Papa nel 1758 e assunse il nome 

di Clemente XIII. 

Tale genere fiorirà ancora per tutto il sec. XIX 

di CUI si conserva una copiosissima produzione poetica. 

Il clima romantico è quanto mai favorevole ad espri

mere m versi la gioia per la laurea di un amico, e il 

tono — com'è naturale è quanto mai seno, rar.i-

mente scherzoso. 

Ma accanto a questi libretti, si sviluppa, ed è quan

to CI interessa, la vera " moda •• del ^ papiro " che fin 

dai primi anni sarà rappresentato da un foglio conle

nente unicamente sonetti, madrigali, terzine, anacreon

tiche, stanze, epigrammi, anche in latino. Spesso un 

" papiro " non basta, perchè a festeggiare il neo-lau

reato sono vari gruppi di amici che presentano un loro 

foglio particolare. Per molti studenti che lasciavano lo 

Ateneo si conservano anche cinque, sei e più >' papiri ", 

tulli diversi. A volte erano dedicati ai genitori del fe

steggiato del quale si lodava il nobile carattere e si 

profetizzava un chiaro avvenire. Gii autori lirmavano, 

in generale, con le sole iniziali e non manca anche, 111 

calce alla poesia, la frase: " Un gruppo di Patriotti ". 

Il u papiro " offre già c]Lialche fregio, ma in via di mas

sima, per lutla la prima metà del secolo scorso, esteti-

: m e n t e appare assai semplice, ma con una certa ele-

; UT'.a anche tipograficamente. 

Dei primi anni del secolo riporto, come esempio, 

1 1 seguente epigrafe : 

A 

VlNCliNZO TOFANEI.LO 

Amico Ottimo 

Per ìsludiose lucuhrazioni 

Del Signor Pietro Sograji 

Alunno ))ierittssimo 

Cu) Dottare in l'ilosojia e Medicina 

In ijuesla giorno XXIX di Luglio 

Dalla liegia Università di Padova 

Del grado Accademico in Chirurgia 

Decorato 

Candide congratulazioni e felici auspici 

L.S.D. 

Per Nicolò Zanon Bettoni Padova MDCCCVIII (9) 
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Significativa quest'altra, del 1810, che s'apre col 

fatidico nome di Napoleone : 

Padova MDCCCX 

Imperante Napoleone 

Università Patavina fautrice 

Rey,i!;ente P. Sognili C.av. 

GHERARDO NOLI D E L SERIO 

Di recente Lrii/'o 

/Vr cjiiadnennali Studi insiy;nito 

Aus[iìce Temi 

VnLi Patrii Coronati 

(jratiilaZioni Feìicii. 

G.F.C. 

Era italica An. VI 

Per Nicolò Zanon Bettoni (10) 

Dello stesso anno, una poesia in tedesco m onore 

di Giuseppe Costantmi : in tale Imgua, siiccessivamen-

te, usciranno alcuni " papiri ^ per studenti d'Oltralpe, 

quali Sigmund Schlumpe. Eligio von Widmann, A. 

Bram Rei Firlangung. 

(coiìtmua) 

i« •** i 8 * 

V 

a V a 

A i 

V V I \ 1; Il s i r \ • l'A -r ,\ V I N A • r ^ \ r 11 1 e r. 

itr.{iGK,\'i ' i ' : • I' • s o G i i A K i • ( : A \ . 

VI ciiF.iiAiux) >oi,i i)i:i. si^mo 
vj 
\,% i 1)1 • i i i : ( ; r , \ r i : L A M I O 

* ^ 

*̂ I PEIl l , l \A | lHl i ; \ \ \ l , l >^rM)l INSKiNlTU 

<*. ì: w'si'iij-; • ri'.Mi 

V S \(l 1 1 1' \ 1 II 1 1 :" 11 (I N A T !• 

>•: pi 
A Sì i ; i l M M , \ Z l l ) M l ' K l l l . l l 
"* 14 
V Si 
V I 
• , i KllA • ITMJCV \V • M 

ita'lS Wli k» liit^^^'-^' ' '! '^ì 

1 » l 
I*. " 

» » g 

(l„,liiiu-lu< l'ni. ,!,•! Miis.;, Cirir,,} 

M l K J l M O N T O K H K ) 

(i) Biblioteca Civica di Padova : BP 1855 IV. 

(2,) L'Accademia degli Animosi , succeduta a quella degli 

Eterei, si riuniva nel palazzo del bresciano Abate Ascanio 

IVlartincngo che ne fu il fondatore. La frequentavano lo Spe

roni, il Piccolomini, il l 'omitano, il Quarengo, Torqua to Tas

so e altri. Di Giovanni Fratta ricordo due opere poco note 

" Nigella », Favola pastorale, Verona 1582, e •• La Matcide ". 

Poema, Venetia , Marco Ant . Zaltieri 1596. Paolo Beni nel 

1600, dalla Sapienza di Roma dove insegnava filosofia, andò 

a coprire la cattedra di Umani tà al l 'Universi tà di Padova, 

rimanendovi per 24 anni . Difensore del Tasso, aristotelico, 

Icrocc slroncalore di Dante , fu un famoso anticruscanle. Pub-

blicò anche alcune rime di scarso valore. V e d i : GiuseppL' 

I d i l a n m : - L a fine del l 'Umanesimo ", T o n n o . U).'.o. Antonio 

Belloni : - U n professore anticrusranle all 'Università di Pa

dova ", Venezia, ig22. 

(1,] B ib l io t eca C i v i c a di P a d o v a : BP 5644 . 

(4) » •• » : BP 1821 X X V I . 

(^) .. .. " ; BP 1880 X V l l l . 

(6) " >. > : B P i 8 w V I I . 

(7) : .. " : BP •5ft4<''-

(8^ " .. » : B P 1758 V I I . 

(9) „ „ , : BP 1685 111. 

Pietro Sografi, fratello del commcdiogralo Simone Anto

nio Sograli, fu ilhisire chirurgo che tenne calledra d'osiclri-

cia .iH'L'ni versila di Padova. Ved i : Giuseppe Vedova : 

• Biografia degli scriltori padovani ", P.ulova, MDCCCXXXll, 

Voi . II. 

(10) Bib l io teca Civ ica di P a d o v a : BP i 6 8 s l , X X V l l . 



LA 33 ' FIERA INTERNAZIONALE 

DI PADOVA 

Anche se, come padovani, saremmo tenta

ti a lasciarci prendere da motivi sentimentali o 

da considerazioni di priorità, nel confronto di 

altre consorelle, la presentazione della nostra Fie

ra vuol essere quanto mai obiettiva. 

Ed ecco, un quadro d'insieme, il più possibi

le realistico, della 3^.a Campionaria Internazio

nale, giunta ormai alla vigilia della sua apertura. 

1 dati si riferiscono, agli anni 1947 e 1954. 

pei' le seguenti voci : 

Superficie mq. 96.000 

Espositori da 165 a 3.502 

Espositori esteri da 165 a 1.089 

Visitatori da 353.000 ad i .081.000 

Visitatori stranieri da 5.416 a 14.281 

Nazioni estere rappresentate da 5 a 24 

Delegazioni estere da 2 a 15 

Sia pure nella loro laconicità, tal. cifre pos-

-2'^^-'^<§' sono fornire elemento di giudizio sulla ripresa 

della Fiera, in questo periodo. 

L'orientamento di specializzazione in alcu

ni settori che interessano la stessa produzione ed 

economia nazionale, quali l'imballaggio, la tec

nica frigorifera ed altri, non ha però modificato 

0 Quanto meno non ha tolto la fisionomia car.it- 

lenstica, tradizionale di Falera - Campionaria -

me.cato. 

,OV/r 
ir. 

Anche quest 'anno infatti, tutti i settori 

merceologici, saranno largamente rappresentati, 

con la partecipazione di ditte nazionali ed estere 

dei prodotti e materiali riguardanti, tra gli altri, 

I seguenti campi: 

economia domestica ed alimentari; mac

chine da cucire e da maglieria; mobili ed arreda

mento per la casa; elettrodomestici; arredo di bar. 

negozi, aziende alberghiere e ricettive; frigorife

ri per uso domestico ed industriale; prodotti e 

manufatti, macchine dell'edilizia; impianti per 

pastifici e macchine pe; alimentari; apparecchi 

sanitari, chimica farmaceutica; abbigliamento; 

radio televisione, musica; macchine per l'agricol

tura, enologia ed imbottigliamento; prodotti per 

l'agricoltura e zootecnia; meccanica generale; 

macchinario per l'imballaggio, e la refrigerazio

ne; trasporti; sport, accessori ciclo, automoto; 

macchine ed arredamento per i'uffirio ecc. 

TRADÌ/IONI' - S P F : ( : 1 A L I / 7 . A / 1 ( ) X I ' : 

NOVITÀ 

!.e Mostre tradizionali, quelle della zootec

nia, oltre a quelle speciali, saranno naturalmente 

presenti, e sono sempre motivo di vivo interesse 

tra 1 visitatori. 

IO 

http://car.it-


La Mostra delle piccole invenzioni; la Mo

stra del disegno industriale americano, organiz

zata quest'ultima dal Museum of Modem art di 

New York, costituiranno, una autentica novità 

per la odierna edizione della Fiera. 

L'artigianato presenterà la sua miglior pro

duzione tipicamente veneta ed italiana. 

Di primaria importanza, il IV" Salone In

ternazionale dell'Imballaggio e la IH' Rassegna 

del Freddo, per il numero cospicuo di ditte ita

liane e straniere partecipanti, e per la varietà del 

materiale esposto. 

Dai risultati di queste rassegne specializza

te e dei relativi convegni, potranno essere tratte 

concrete conclusioni, che avranno notevoli rifles

si anche sul piano nazionale ed internazionale. 

Completerà il quadro di esposizioni, una 

manifestazione del tutto nuova nella Fiera ed in 

Italia. Si tratta del I' Salone dell'Infanzia, — 

ideato e voluto dall'on. Mario Saggin — nel 

quale sarà esposta la più moderna e razionale 

produzione nel campo medico, sanitario, didat

tico, ecc. che interessa il fanciullo. 

* * 

Nel settore della organizzazione, un cenno 

a parte va riservato al Centro affari ed uffici in

formazione delle Delegazioni estere, che anche 

quest'anno funzioneranno quale efficace mezzo 

di trade-union con i rappresentanti dei Paesi e-

steri. 

L'utilità di tale iniziativa si è già manife

stata nelle precedenti edizioni, ed ha contribuito 

validamente a dare un sempre maggiore incre

mento allo sviluppo degli scambi commerciali tra 

gli stessi Paesi e l'Italia. 

l In miglioramento ancora nel settore orga

nizzativo, è dato dalla istituzione, a Milano, di 

un ufficio che funziona con compiti di rappre

sentanza e delegazione della Fiera: una specie 

di « ambasceria >' della città di Padova e delle 

località di cura e soggiorno di Abano e Monte-

grotto Terme e zona Euganea, nella capitale 

lombarda. 

Di recente istituzione, sin dalla sua aper

tura, tale ufficio ha incontrato favorevoli con' 

sensi tra la categoria degli operatori italiani e 

stranieri e tra gli stessi turisti diretti alla Città 

del Santo. 

Tra i servizi operanti in Fiera, oltre a quelli 

normali, di ricezione, informazione, collegamen

to ecc., non mancherà la Radio TV, per la quo

tidiana diretta ripresa dei più importanti avve

nimenti che avranno luogo nei quartieri fieristici 

oó in città, m concomitanza con la Fiers. 

Particolarmente curato il settore della pub' 

blicità e propaganda, con la installazione di car

telli, l'affissione di manifesti e la diffusione su 

larga scala in Italia e all'estero di pubblicazioni 

contenenti utili e pratiche notizie di carattere 

tecnico, informativo e turistico. 

Se a questo quadro generale, si aggiunge la 

numerosa serie di convegni e manifestazioni, che 

si svolgeranno tra noi. si avrà un panorama an

cor più completo della nostra prossima campio

naria internazionale. 

i ; OPhlRA DI R I C O S T R U Z I O N I ' 

Ma nel caso della Fiera di Padova, appare 

anche necessario un accenno al passato, almeno 

per quanto si riferisce l'opera di ricostruzione in

trapresa e realizzata in questo periodo del dopo

guerra. 



Sarà dato così di constatare come da un cU' 

mulo di macerie sia sorto un complesso di edifici, 

di fabbricati, di attrezzature e servizi, che pon-

gono la nostra Fiera su un piano di grande prc ' 

stigio in Italia e all'estero. 

il Palazzo delle Nazioni, imponente, spa' 

zioso, funzionale, basterebbe anche conie edifi

cio a se stante a documentare lo spirito di tenace 

volontà dell 'Ente e dei padovani. 

E qui è doveroso il piìi ampio e incondi

zionato riconoscimento al Presidente della Fiera 

on. Saggin, al Consiglio dell 'Ente, al Direilorc 

Generale dr. Gallo ed a tutti coloro che hanno 

creduto e collaborato per la ricostruzione e la ri

nascita di una piìi grande Fiera di Padova. 

SCAMBI MOTIXO 1)' l\" 

1X1RIS1MCO 

•SSK 

Altre cifre: quelle relative al volume di af

fari conclusi; quelle rifcrentcsi al flusso dei visi

tatori, turisti italiani e stranieri, alla permanenza 

degli stessi a Padova, presso i locali di ricezione 

e presso le località di cura e soggiorno della zo

na termale cuganca, nel periodo della fiera e in 

conseguenza della stessa, possono documentare 

l'importanza della manifestazione padova'^a e 

come fattore economico e come incremento co

spicuo del flusso turistico. 

Si fa riferimento per esempio ai dati espres

si in grosse cifre, della precedente edizione 1954. 

senza poter ovviamente documentare l'apporto 

del grande flusso di transito, che sfugge a qual

siasi indagine. 

Inoltre, la presenza di circa una ventina di 

Nazioni estere, l'intenso scambio tra delegati e-

steri, con operatori italiani, tecnici, dirigenti del

le più quotate e qualificate aziende e ditte, in

dustriali, commerciali, di import-esport, viaggi e 

turismo, sono una conferma che la Fiera di Pa

dova opera su un piano nonché nazionale, inter-

nazionale. 

[.'aderenza a questa sua tipica funzione di 

punto d'incontro per scambi commerciali con 

Paesi esteri, richiederebbe una puntualizzazio

ne sulla attuale situazione fieristica in Italia. 

Ma l 'argomento ci porterebbe troppo lon

tano. 

Ad ogni buon conto non possiamo che au

spicare, come urgente e quanto mai opportuna, 

una definitiva regolamentazione delle manifesta

zioni fieristiche m Italia, per quanto riguarda la 

loro funzione, qunlificazione e loro effettiva ra

gion d'essere. 

* * 

Anche quest 'anno l'apertura avrà luogo al 

ì^o maggio, e la manifestazione andrà a conclu

dersi il I ^ giugno, m coincidenza con la tradi-

ziomle Festa del Santo, alle cui origini e nome 

s'inspira e trae i suoi migliori auspici. 

L'anticipazione dell'apertura, già speri

mentata nel 1954 con buoni risultati, mira a fa

vorire la gran massa di visitatori-acquirenti agri

coltori, nel momento pùi propizio per provve

dersi del macchinario ed attrezzature necessari 

per la raccolta delle messi e per le successive col

ture del terreno. 

Considerata la grande esposizione di pro

dotti e manufatti nel campo di un'edilizia, che 

è in fase di piena attività, anche la categoria de

gli imprenditori edili trova nella nostra Fiera un 

mercato di primaria importanza. 

Infine per 1 visitatori-turisti la stagione è 

quanto mai ideale per una sosta a Padova e nel

la zona artistico - turistica della nostra Provincia. 

Non si attende dunque che il festoso suono 
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delle sirene a saluto dell'apertura di questa 

XXXIII' edizione. 

Al di là dei nimieri, delle cifre e della sta

tistica, la Fiera di Padova, sarà sempre per noi 

padovani motivo di prestigio 2 di vanto. 

E' Padova, infatti, che puntualmente ogni 

anno ritorna per le contrade d'Italia e d'Europa, 

a richiamare con il simbolico n P )• della sua Fie

ra, quanti credono nelle opere della produzione, 

dz\ lavoro e della pace. 

TRIU' 

l'ii.'ra (li l 'addVii : il l 'u la / . /o i lc lh ; Ni iz ioni 

(t'\>tn (iiortlimi) 
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Promossa dall ' ing. Celeste Pecchini, jnem-
bro della Commissione comunale per l 'esame 
delle riserve al Piano Regolatore di Padova, si 
è svolta una riunione degli ingegneri e archi
tetti appar tenent i ai rispettivi Ordini, con i pre
sidenti ing. Gino Zardini e arch. Francesco Man-
sutti. E' stato votato il seguente ordine del 
giorno: 

« Gli ordini degli Ingegneri e degli Archi
tetti riuniti in unica Assemblea straordinaria il 
giorno 27 aprile 55 nella sede degli Ordini Pro
fessionali: sentita la relazione dell ' ing. Celeste 
Pecchini anche per conto dell ' ing. arch. Danie
le Calabi membri della Commissione Comunale 
per l 'esame dei ricorsi ed osservazioni sul Pia
no Regolatore, fanno voti perchè l'Amministra
zione Comunale modifichi al più presto, il 
progetto di P. R. deliberato dal Consiglio Co
munale il 10 maggio 1954, apportandovi tutte 
le varianti e modifiche approvate dal l 'apposi ta 
Commissione Comunale, in sede di esame dei 
ricorsi ed osservazioni prodotte a seguito della 
pubblicazione del suddetto progetto ». 

Presieduta dall 'assessore dott. Zotti, e al
la quale hanno partecipato, oltre ai rap
presentanti delle Società Siamic e Veneta, il 
consigliere comunale Bertinelli incaricato della 

Sezione Speciale per il turismo, e il Coman
dante dei Vigili urbani dott. Orpianesi, s'è 
svolta recentemente una riunione intesa ad 
esaminare ed approfondire il problema della 
stazione per le autocorriere. Sono stati ripetu
tamente denunciati sulla s tampa quotidiana gli 
inconvenienti di varia natura, cui dà luogo tale 
stazione accampata in piazza Eremitani. Spe
riamo che il problema trovi una soluzione sod
disfacente. 

Organizzato dall 'Ente provinciale per il 
Turismo in collaborazione con la Fidapa e con 
il concorso della Soprintendenza alle antichità, 
s'è iniziato il corso di preparazione professio
nale per guide e assistenti turistiche, al quale 
sono iscritti uomini e signore. 

La prolusione al corso è s tata tenuta dal la 
dott. Bruna Forlati Tamaro, Soprintendente alle 
antichità, la quale ha parlato su i « Monumen
ti romani nel Veneto ». 

A cura del Genio Civile della Soprinten
denza di Venezia ai Monumenti Medioevali e 
Moderni è stata ult imata la riparazione della 
cupola della Basilica di Santa Giustina dan
neggia ta dal la guerra. 
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T E R Z O T E M P O 
di itili Ho Alessi 

Nei dodici anni intercorsi tra la prima silloge 

poetica di Giulio Alessi [CoUme azz^^^^'^' >938) e la 

seconda (On^^oiite, 1950!, c'era stata una indubbia, 

notevolissima chiarificazione e definizione della pro

pria voce - dei mezzi espressivi e del proprio 

mondo poetico. Il processo di graduale maturazione 

è seguitato negli anni che vennero dopo; ed 1 segni 

di una anche più risentita delucidazione lirica ed inte

riore li ritroviamo, evidenti e cospicui, nell'odierna 

raccolta di lui: Canzoni a Teresa ed altre poesie (Edi-

dizioni Il Liguria - Savona - Genova, 1953. Nella col

lana n Espero ", diretta da Aldo Capasse). Se in OnZ' 

Zonte, infatti, pur tra frequenti esiti singolarmente fe

lici, parevano sopravvivere non interamente risolte ed 

illuminate sul piano della poesia, in questo ultimo 

volumetto tali zone un po' nebulose risultano, di con

sueto, completamente dissolte. E' certo, questo, dei tre 

libri di versi finora pubblicati dall'Alessi, quello che 

con più efficacia ed evidenza di tratti ci consegna l'im

magine poetica di lui : meglio ci dà il senso della sua 

vocazione e delle sue possibilità liriche. 

Il linguaggio pare essersi anche più rasserenato, 

fatto più lucente : adagiato in una compostezza di tim

bro, in una modulazione della voce contenuta e tutta

via trepida, tutta gremita di intime vibrazioni, che fan

no pensare ad una piìi solida e raffermata pacatezza 

di interna armonia. Una armonia ed una compostezza 

che rimangono tali anche quando sotto fermenti una 

situazione di dolore o di accoramento. Se ne ascolti, 

a riprova, ì'Epitafjw per i^iovane vimmaia : u Quella 

fanciulla che le fibre intrecciava e i rami piegava col 

piede e ai ricami torceva non siede più nella stan

zetta rosa, / 1 piccoli seni simili a pani d'amore - e 

di morte. Concesso non sarà vedere più la vela del

la veste battere al vento sulle ginocchia che sanno 

d'aria salmastra. Tacito in riva al mare l'amato in 

un pulviscolo di spume gettato ha 1 vimini. / Lei 

li ha raccolti e intreccia / le raggere sui fondali verdi ". 

C'è. ncll'Alessi di questa più recente stagione, un 

modo di pronuncia lirica, che si offre con un rattenuto 

pudore di cadenze, sulla linea di un garbo affabile 

che si enuclea e prende alimento dalla intensità di una 

materia umana, intimamente vissuta ed autenticamente 

sofferta. Un garbo della voce, che ha una sua dolen

te e stupita confidenzialità, pur con quel suo ritegno 

di segreta timidezza, la quale può far pensare al Betti 

accoratamente pensoso ed umanissimo del ciclo con

clusivo : al Betti ultimo cioè, che è il Betti migliore, 

piìi solertemente scavato, e davvero grande. Quando 

la pronuncia dell'Alessi si fa più aperta e si rasserena 

in improvvise pacatezze, può fare anche ricordare il 

S.iba di certe distese aperture familiari. 

Un canto, si direbbe, un po' m sordina, legger

mente mormorato e come appena soffiato all'orecchio, 

tendente di continuo ad una sciolta discorsività, che 

ha tuttavia una propria innegabile ritmica, la quale si 

avvale con frequenza delle prosodiche risorse che ine

sauribilmente appresta l'endecasillabo, ed imprime alla 

frase una sua contenuta vibrazione musicale. Una di

scorsività snodata ed aperta, eppure carica di tutti i 

tremori, di tutte le suggestioni espressive e foniche di 

una ispirazione genuinamente lirica: «Alba di nebbia 

alla finestra. / Ti metto sul divano per dirti . alzando 

il viso II ciao '>, ma tu hai da fare a stringere la ve

ste, o il sacco rosa, e gorgogli fragili emetti che di 

te ascolti per sentire se somigliano a parole / che 

conosci. Parole incomprensibili. Conta che ci par

liamo, / e che tu cresca, lentamente, - bilanciando 

il male dei sepolti. Ricordi non avrai / di questi mesi ; 

folate per te. vampe nell'ignoto... ». (Parole). 

Codesta sommessa intonazione della voce, quasi 

di continuo ricorrente nelle poesie di questo volumet

to, corrisponde poi, come vocale proiezione (e ce ne 

dà efficacemente il senso), a quella diffusa condizione 

di mestizia, che è un po' lo sfondo tematico e l'humus 

ispirativo dell'odierna silloge. E', tale modo di canto, 

il suono più vero ed esatto di quel pudico patire, di 

quell'accorato ripensamento delle cose e degli uomini, 

da cui i versi, come nell'approdo di una liberazione e 

di un riscatto dal gravame del male, felicemente sgor

gano. 

Su questo sottofondo di effusa pena, si accampano 

gli umani protagonisti di questi canti, di questo pic-
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colo cannoniere. C'è, nel nuovo libro dell'Alessi, non 

tanto la presenza ed il predominio dell'idillico paesag-

gio e del fervore stagionale volto a prendere spazio 

e voce in lievitate rese descrittive, quanto l'urgenza 

dell'umana figura, la variamente sensibile creatura urna' 

na. Sulla quale, ora, più intensamente e, direi, esclu' 

sivamente pare convergere il lirico mteresse dell'ancor 

giovane poeta. Tra i protagonisti del suo canto, ed 

in primo luogo, è l'autore stesso. E' soprattutto allora 

che la parola assume l'andatura dell'autobiografica con-

li^ssione. Una confessione assai contegnosa e schiva 

(sempre mantenuta dentro i termini di una superiore 

civiltà di eloquio) dei propri crucci, dei quali è cosparsa 

la sua dolente giornata d'uomo dei nostro tempo in

quietissimo. Altro personaggio, che ha vano rilievo 

e, direi, pluralit.à di incarnazioni, in queste pagine, è 

la figura di una donna; dapprima, tratteggiata o latta 

intravvcdere come l'amata, con tutti i Iremiti e le Ire-

schezze della vigilia amorosa; successivamente, come 

la compagna della propria esistenza. Cui è ispirata una 

delle più belle liriche, su sifl^atto argomento, lette in 

questi ultimi tempi. Mi piace riportarla per intero: 

" Amaris'sima sera. Calate le tendine. ' Una buona so

rella divenuta, malizia / più non hai, donna, che un 

dì sui clivi o dietro i muriccioli, come bambina in 

pena le labbra lue premevi alla mia guancia. / Su

pino ora ti guardo, dal divano, in pace. Non un sor

riso / non parola ; sei muta, antica stampa. Sorella 

senza ebbrezze in una stanza... ' Ma non ti offesi? pen

so. No, - una certezza che molto fa patire, se ti 

sento sul letto abbandonata , con lievissimo suono 

inumidire / d'una schiva, celata lacrima / il chiuso 

fazzoletto, - cara, una certezza, -' ma senza il deside

rio resta : saper che molto, molto più di me / sei 

buona. .Non come fiore sul bel prato erboso, non 

come frutto tenero nell'orto , ma come stanca che gli 

assalti / han reso muta : buona / senza esultanza nel 

mio tedio grande i> (// dii'ano del tedio). Qui special-

m.ente sono avvertibili — non dico, si badi bene, gli 

influssi e le esterne suggestioni - quei toni bettiani, 

cui ho accennato: ivi riassunti indubbiamente per af

finità di interiore generico atteggiamento. 

Altra protagonista è Teresa, la figlioletta primo

genita, la prediletta del padre poeta. Attorno alla gen

tile (Iguretla della bimha, il libretto oltre ad essere 

intitolalo al nome di lei appare addirittura imper

niarsi, e trovare in essa la sua intima giustificaziorie. 

E' infatti dalla piccola Teresa che si effonde luce sulla 

circostante scena, per lo più attediata ed imbigita; è 

dal fresco fervore della piccina che si riversa feracità 

di vita sull'attorniante squallore avvertito dal padre 

nella quotidiana esistenza. E' essa, infine, che irradia 

luce e tepore vitale sui giorni del poeta, che gli toglie 

1' l'aflanno, come mano che dal prato / asporti i sas

si ••, che col suo " riso puerile falò tra i rami / più 

lontani ^ gli fa rivedere " e foglie verdi e fiori, e le 

più gonfie / bacche di primavera •>, sì che " di tetra, 

la vita si fa bianca ". Afiiora a un certo punto anche 

il vclto del padre defunto, il cui ricordo e la cui rievo

cazione affcttuosissima hanno dettato all'Alessi un'al

tra delle sue liriche belle, che ha una chiusa tutta vi-

brjnte di virile e rassegnato e conuinicante doloie: 

" Dì per dì ti ricerco, sento il vuoto, ma già tu sei con 

me tra questo verde, / fendi con me la folla indiffe

rente; cannnino accanto alla tua snella forma ». 

Ma anche altri umani profili si delineano nelle 

paginv-, evocati dalla forza di una profonda simpatia 

e di una pudica carità. C'è ad animare contegnosa

mente, ma intensamente, con rara densità poetica ed 

umana, il breve canzoniere, tutta una piccola folla di 

creature che compongono, pur piccola accolta, tutto un 

mondo palpitante e compiuto. 

Carenze e perplessità in questo volumetto? Sì, 

certamente. Poiché non c'è raccolta di versi che ne 

vada esente del tutto. E, nel caso specifico dell'Alessi, 

codeste deficienze vanno da certi rilassamenti tonali i 

quali arrivano fino al prosaico scolorimento di un fra

seggiare troppo comune, logorato dall'uso; a certe for

zature e dissonanze di taluna chiusa. Quanto più bel

la sarebbe, ad esempio, Città senza quel dissonante e 

pletorico - nel suo andamento assiomatico - verso fi

nale; «Infinito della vita: il dolore»! Ma la validità 

dell'insieme non è certo compromessa, neppure in mi

sura minima, da queste inevitabili stanchezze e cedi

menti. Ne mai mi stancherò di ripetere che è, questa 

dell'Alessi, una delle più sicure e positive voci della 

nuova generazione poetica; e che ha torto, commette 

errore ed ingiustizia la critica, diciamo così, ufficiale 

(al di là dei pur notevoli riconoscimenti venuti a lui 

da un Fiumi, da un Capasso, da un Palazzi) a non ri

volgere a questa voce la sua non troppo occhiuta ed 

alacre attenzione. Questo lo dico, dimenticando per un 

istante la lunga amicizia che mi lega all'Alessi. 

Canzoni a Teresa reca in Itnuue una prelazione 

ampia di Aldo Capasso, nella quale è opportunamente 

fatto il punto sulla reale situazione della giovane poe

sia italiana dell'attuale dopoguerra. 

BORTOLO PENTO 
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jSaturnus LA PESTE 
DEL 157Ó 

A 

PADOVA 

improvvisamente si sparse la voce che molti scia

gurati seminavano per la città indumenti ed oggetti 

mfetti, e che con ammorbate materie, ungevano gli 

anelli ed i picchiotti delle porte. Dopo di che tutti 

si diedero premura di togliere da esse tutto ciò che si 

fosse prestato alla diffusione del morbo. Era però un 

fatto, che durante il contagio mobili anche bellissimi 

ritenuti infetti si trovavano abbandonati per le strade; 

ma la presenza degli untori per taluni non sarebbe sta-

ta che pura fantasia. 

La Serenissima, a tale riguardo, emanò una legge 

che comminava la pena capitale per chi andasse " il 

male seminando ", ed altre pene severe per coloro che 

raccogliessero per le vie cose abbandonate, a ciò do ' 

vendo provvedere lo stesso Comune a mezzo di suoi 

incaricati, i quali alla loro volta le avrebbero poscia 

distrutte col fuoco. 

! medici designati dall'Ufficio di Sanità (i) visi' 

tavano qua e là senza pero entrare nelle case ricono

sciute infette, come venne loro prescritto, e ciò era di 

sufficiente conforto sia ai malati, sia ai sani, persuasi 

che poco giovassero i loro rimedi contro un morbo 

che superava qualsiasi « più gagliarda medicina ». 

Ogni giorno si andavano scoprendo sempre nuO' 

VI malati, specie nella contrada degli ebrei, quivi ri ' 

dotti in case tetr^, anguste, circondati da aria viziata 

e fetida a causa dell'acqua sporca che stagnava quasi 

permanentemente nella via. 

I Rettori, nelle persone di Pasquale Cicogna, Po' 

desta (2), e di Alvise Zorzi, Capitanio, confortavano 

il popolo, e dissimulando il loro dolore, si prodigavano 

con ogni mezzo assieme ai preposti alla sanità, per 

provvedere a sempre più valide ed efficaci misure sa' 

nitarie. 

Tra le deliberazioni prese nella gravissima co!)-

tingenza, segnaliamo la designazione per ogni quar

tiere della città di tre gentiluomini ivi dimoranti, tra 

1 quali un mercante ed un artigiano, coll'mcarico di 

visitare la propria zona e segnare in apposito registro 
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gli ammalati ed i morti. Ai sequestrati invece dove ' 

vano distribuire otto soldi al giorno. Questo servizio 

di controllo e distribuzione di sussidi a domicilio, fa 

però presto interrotto a causa di un diverbio sorto 

tra imo dei membri della Sanità ed un controllore del 

quartiere del Duomo, al punto che venuti ai fatti, 

l'uno ferì l'altro di pugnale. 

Resisi ciò nonostante vani tutti i provvedimenti 

di circoscrivere le zone contagiate che inesorabilmen

te si allargavano, alla Sanità non restò che aprire il 

lazzaretto, ed ivi portare tutti gli appestati (3). Il 27 

giugno il triste luogo fu aperto e per la via di S. Gio-

vanni si incominciò ad assistere al pietoso passaggio 

delle carrette cariche di ammorbati che strappati dai 

'< nettesini ^ o beccamorti dalle loro case, venivano 

trasportati in quella comune, privi del conforto dei 

loro cari, e circondati da visioni di dolore e di morte. 

Si racconta che, nonostante 1 reclami della Sanità 

di Padova ai Piovveditori di Venezia per la iacilità 

con cui si rilasciavano le bollette di Sanità, nel pieno 

dell'estate partì da S. Marco un sarte, che era anche 

capo delle >• Pompe • (4) della città, al quale erano 

morti di peste pochi giorni prima, due figliuoli. Per 

mala sorte propria e degli altri, furono lui e tutti 1 fa

miliari dichiarati non sospetti. Trasferitisi con le loro 

masserizie prima a Padova e quindi a Cornoleda (Este) 

in casa del curato, fratello del sarte, si intrattennero 

costì e poi senza alcuna autorizzazione delia Sanità, 

vendettero qua e là le loro " robbe " allo scopo di pre

venire un eventuale sequestro. Poco dopo la casa ca

nonica SI trovò contagiata; altri due figli del sarte mo

rirono e subito visitati lurono riconosciuti afletti di 

peste sin dall'epoca del loro .irrivo, nonostante che il 

padre per nascondere la verità, sostenesse essere 1 

» vermi 1. la ragione della malattia. 

Comunicalo il fatto ai Rettori di Padova, si prov

vide all'immediato sequestro di tutte le persone che 

con C]uella famiglia, in C]iiei giorni, avevano avuti rap

porti, ed il sarte tratto m arresto e processato. Rite

nuto dai giudici del criminale responsabile della diffu

sione del contagio per non essersi attenuto alle rigo

rosissime legi^i sanitarie in vigore, nonostante in pos

sesso della bolletta di Sanità di Venezia, fu condan

nalo ad >' essere appiccato per la gola •• nella stessa 

località di Cornoleda. Per mancanza di addetti all'ese

cuzione, fu condotto a Padova e portato sui bastioni 

verso il Portello dove era già siala eretta la forca. 

La mattina successiva, all'ora siabilita, il ministro 

che doveva assistere all'esecuzione, non si presentò, e 

l'impiccagione £u differita al giorno seguente. Intanto, 

non si sa per iniziativa di chi, molto popolo si radunò 

in piazza del Duomo, e davanti alla porta principale 

si divise in due ali in attesa dell'uscita dalla Messa dei 

Rettori e dei Presidenti alla Sanità. Al loro soprag

giungere, uno dei presenti inginocchiatosi a terra, chie

se misericordia per l'infelice supplicando di donargli 

la vita, oppure commutare la morte, in altra pena. No

nostante questa pubblica e commovente istanza di gra

zia, i Rettori, specie il Capitanio, che nella severità 

della condanna mirava alla maggior protezione della 

pubblica salute, si mostrarono inflessibili e cercavano 

di persuadere quella gente " inesperta ", che la gravità 

della colpa non meritava clemenza; ma tutti ad una 

vece incominciarono a grida: '> misericordia, miseri

cordia, grazia, grazia ", accompagnando i Rettori sino 

alla piazza della Signoria e circondandoli con una cal

ca sempre più fitta. Accortisi i postulanti della sia pur 

contenuti commossione destata nei Reggitori, ad un 

tratto tacquero per udire la loro parola definitiva. 

Il Capitanio, visto di non poter convincere 

questa gente del bene che ne poteva seguire per la 

pubblica Sanità, dal lasciare libero il corso alla giu

stizia, lasciò arbitro il Podestà di decidere sul da farsi; 

questi, imbarazzato, non volle accettare l'incarico, quin

di, per togliersi dalla responsabilità che ormai prati

camente aveva assi;nto, indusse il Capitanio ad acco

gliere quelle suppliche. 

Di comune accordo decisero di ritirarsi in camera 

(iscale per prendere una decisione. Dopo lunghe di

scussioni hi concessa grazia al condannato, colla com-

mulazione della pena capitale a quindici anni di ga

lera e ad una condanna pecuniaria. 

Le conseguenze di qr.esta forzata clemenza furo

no esiziali per la città : molti individui, fatti arditi e 

insolenti, se ne infischiavano della giustizia. Gli stessi 

che dovevano far rispettare la legge, dopo il fatto, 

non ebbero piti la forza di infliggere le severe con

danne che per tali reati essa comminava. 

La peste intanto giorno per giorno progrediva 

con ritmo crescente, elevando quotidianamente il nu

mero degli infetti e dei morti. 

La necessità impose ai Rettori di aumentare il nu

mero dei membri della Sanità, e quindi furono ag

giunti : Marcantonio Saviolo, Giacomo Frigimelica, 

Rambaldo Capodivacca, Marco Centone, Ettore Dotto. 

Ognuno di essi ebbe un incarico gravoso e pericoloso. 
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Chi raccoglieva denari, chi li distribtiiva, chi ebbe la 

direzione del lazzaretto, oppure dei servizi esterni a 

questo : offrivano con ciò una prova veramente esem

plare di amor del prossimo e di carità cristiana. 

Gli addetti al lazzaretto, lontano oltre due milia 

dalla città, si trovavano in continuo contatto con i 

sospetti, con gli ammorbati, in mezzo ai morti e ai 

beccamorti; senza dire delle scene pietose alle quali 

essi dovevano ad ogni momento assistere se non piO' 

vocare. Ebbene, costoro, e pareva proprio una ricom

pensa divina furono salvi da qualsiasi male, anzi 

sembrò che nelle latiche sostenute essi acquistassero 

piìi energia e piìi vigore. 

Nello stesso mese di luglio, in forza delle neces

sità, altri quattro gentiluomini di provato valore fu

rono designati a coadiuvare i sopraintendenti ai ser

vizi sanitari, e precisamente Mateo Cumani, Annibale 

Buzzacarino, Girolamo Rosso, Giacomo Antonio Cor-

tuso; persone graditissime a tutti. 

il contagio della città ed il rapido suo diffondersi 

in tutto l'abitato, allarmò i Castelli, le Ville ad essa 

soggetti e le città circonvicine, la gran parte ancora im

muni. Padova fu così abbandonata dai primi, e sospese 

quasi tutte le relazioni tra i parenti e gli amici che vi

vevano oltre le murs; quei pochi che ne erano per 

necessità legati da •• negozi) " circolavano con grandis-
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Simo timore e sospetto; si diHidava nell'entrare nelle 

case, e ciascuno recava per precauzione in mano, una 

palla di Origano, od una spugna imbevuta di acelo, 

di cedro o di altra pianta odorifera. 

Colla diminuzione delle entrate e l'aumento del

le spese, SI dovette provvedere con mezzi straordinari 

a sostenere i bisogni del lazzaretto e della stessa città. 

A ciò hi per il momento supplito coH'auilo di religiosi, 

dei nobili, e dei ricchi, mediante versamenti appositi 

e con elemosine in tutte le chiese, nonché col concor

so del Monte, cassiere e direttore del c]uale In nomi

nalo litlore Dotto, dimostrandosi pan alla sua antica 

nobillà. 

I servizi sanitari fiirono pure meglio regolati; as

segnato ad ogni medico, speziale e harbieie (5), un 

determinalo t]iiartiere della città, o re|:arto del lazza

retto; e designati a sopraprovv^-diton, per la loro com

petenza e provala abilità, Cii.icomo CAIIIUSO e Mai co 

Centone. 

Mentre l'andamento del contagio sembrav;i al

quanto in regresso, ed 1 servizi medici, e farmaceutici 

(6) funzionavano secondo gli ordinamenti dei nuovi 

preposti, occorse che un giorno il Cortuso in una sua 

ispezione ad un luogo infetto, ponesse il piede sopra 

un cerotto abbandonato da un appestato. Inconscio, se 

lo portò dietro tutto il giorno sotto una scarpa, accor

gendosene soltanto a casa alla sera, prima di coricarsi. 

Per non toccare il cataplasma immondo, egli gettò nel 

liioco e distrusse anche la scarpa, rimanendo però mol

to impressionato per tutta la notte. La sera successiva 

fu colto da sensazioni di freddo e caldo, e nella coscia 

sinistra gli comparvero tre grossi pustoloni pestiferi. 

Si ritirò subito in una casa appartata di sua proprietà, 

e segretamente si fece medicare. Grazie a Dio, in poco 

tempo si liberò dal male, ma nella sua villa in Padova, 

si ammalarono quelli che egli aveva lasciati a custodir

la oltre ad una sua figlia ed una nipote che dopo il 

l.itlo SI erano ritirate, l'ima presso il monastero di S. 

Mattia, e l'altra, in quello del Beato Pellegrino. 

Richiamato il Cortuso dall'UHÌcio di Sanità a ri-
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Padova - Il ponte sul BMCchiglionc 

prendere il suo posto, egli con una ragione o con l'al

tra cercò di esimersi, dichiarando volersi ritirare a ri

poso per poter meglio attendere ai suoi personali inte

ressi da lungo tempo trascurati. 

Grande essendo il bisogno di uomini capaci, le 

sue ragioni non furono prese m considerazione, anzi, 

in esecuzione ad una " Parte presa •' dalla Repubblica 

in tale campo, il Corttiso fu bandito per due anni dal

la città e condannato a 50 scudi di ammenda. Riudite 

poscia le sue ragioni, egli fu dai Rettori prosciolto da 

ogni eccezionale provvedimento e sostituito, 

L'opera del Presule. 

lì Vescovo Mons. Nicolò Ormaneiio (7), consta

tato dalle notizie che giornalmente gli pervenivano, e 

dai controlli esercitati, che il contagio tendeva, anziché 

diminuire, ad una nuova ripresa, ordinò, che olire alle 

preghiere ordinane recitate nelle chiese, se ne ripetesse

ro di straordinarie nelle case, a mezzogiorno ed a mez

zanotte. Diede disposizioni perciò a tutti i parroci che 

ad ima ora d^tei minata sarebbe slato dalo un segno 

colle campane, adinchè nello stesso momento m tutta 

la città, si pregasse Iddio per la liberazione di Padova 

e Venezia dal tremendo flagello. 

Ma la peste, serpeggiava indomita in ogni angolo 

della città abbandonando dietro a se, miserie, dolori 

e morte. 

l..a maggior parte dei nobili, dei ricchi, molti mer

canti ed artigiani si erano rifugiati nelle ville del ter

ritorio; rimasti erano invece tutti gli indigenti, tutti 

coloro che erano privi di ogni possibilità di difeiidersi, 

e dei ciuali la maggior parte morì, chi per essere rima

sto rinchiuso in luridi ambienti nei eguali era facile con

trarre l'infezione; chi per insufficienza di alimentazio

ne; chi dalla paura e dal dolore. 

Il numero dei morti aumentava ogni giorno. I 

o.uaitro carri addetti al trasporlo dei cadaveri divenne

ro presto insullicienti. 

In un primo tempo si portavano in una fossa co

mune al lazzaretto, poscia sempre in una unica fossa 

al cimitero. Ma anche qui un po' alla volta tutta l'area 

disponibile fu coperta di sepolture ed il servizio per 
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c]uanto accresciuto divenne impari al bisogno, tanto 

che i cadaveri rimanevano per due o tre giorni inse

polti nelle case, e per il caldo eccessivo dell'estate, im 

fetore insopportabile usciva dalle abitazioni di ogni 

c]uartiere. Ma ciò che rese ancora più dolorosa e ma

cabra la situazione, fu che ad un certo momento ven

nero a mancare le assistenze mediche, religiose, mora

li, e perfino chi provvedesse alla raccolta e seppelli

mento dei defunti. Furono obbligati gli stessi parenti 

rimasti a portare i loro cari nella fossa; toccava spesso 

al padre dover dare sepoltura al proprio od ai propri 

cari; e non di rado gli ammalati medesimi dovevano 

provvedere materialmente al trasporto degli intimi, 

colla speranza che domani qualcuno avrebbe avuto 

pietà di loro. 

Un padre portò egli slesso la [.ropria ligliuola al 

cimitero, poco loniano da casa sua; nlornalo stanco e 

disperato, si sedette in una sedia e s|iirò. 

Sinistri gli spettacoli di codesti accompagnamenti 

ai luoghi di sepoltura : in carri, carrette, a braccia, se

guiti da una piccola candela accesa o da una lampada 

ad olio; altri a spalle m una cassa improvvisala, oppu

re con due ruote applicale sotlo alla slessa bara, che 

vtniva tramala con corde dai congiunti m lacrime; al

tri ancora con camole ad una ruota. Ix' scene si succe

devano una piìi pietosa dell'altra. 

Al centro della città, la diihcoltà del trasporto dei 

cadaveri si presentava ancora più dilhcile e grave. In 

molle case abitate d,i più (amiglie, apparivano infettali 

e poscia deceduti quelli dei piani superici i; .lilora pei 

evita z il contagio cogli altri che avevano connine en

trala ,• scale, M dovevano lar discender.: i coi pi dall'e

sterno con corde, sacchi, scale a pinoli od altri mezzi, 

come meglio si poteva, SL-nza l'aiuto di alcuno, e, per 

evitare il macabro spettacolo, spesso anche di notte. Al

tre volte succedeva il contrario : gli infetti si trovava

no ai piani inferiori, ed allora gli altri per non passa

re p;:' la slessa entrata di quelli, dovevano salire e 

scendere in casa dall'esterno con mezzi improvvisati. 

A moltissimi però anche codesti accorgimenii a nulla 

giovavano perche, alla (ine, in un modo o m un altro, 

contraevano il morbo, e morivano. 

Nella contrada degli ebrei, nel cosi dello • c.isa-

menio ", abitato da quattordici famiglie, morirono tut

ti, pallino 1 galli. .SI registiar(Mio più di trecento case 

dove nessuno riuscì a salvarsi. In alcune località peri

rono pillino venti persone dello slesso sangue, parie 

n::lla propria casa, parte al l.izzarclto. 

Altri eccezionali Inuvvedimenii 

Ad un certo momento le ,iutorità, pzr evitare tan

to miserabili spettacoli, ordinarono sotto gravissime pe

ne, che i morti fossero solo sepolti in fosse comuni ap

positamente apprestate, i:na per ciascun quartiere del-

la città : a S. Croce, a S. Giovanni di Verdara, a Sa

vonarola, e a Pontecorvo. Inoltre che fossero costruite 

per i sospetti sequestrati in casa, delle casette di legno 

nei pressi del lazzaretto per rendere con ciò più sicuro 

e meno pericoloso l'isolamento, e che gli affetti cial 

morbo fossero lulU jneìevcdi dalle loro abitazioni e por

tati anche contro loro volontà, al lazzaretto. 

L'ulìicio di Sanità sempre più pressato dalle tri

sti necessità, dovette, per coordinare meglio i suoi ser

vizi, richiedere per la direzione altri collaboratori, ed 

.1 ciò furono designati : Giovanni Maria Livello, Bar

tolomeo Zacco, Gaspare l'abiani. Datilo Dotto. Per sup

plire alle spese necessarie all'attuazione dei nuovi prov-

vedimenii che non si riferivano solo ai malati od ai 

sospetti, ma anche ai sani, i Rettori si rivolsero al Se

renissimo Principe per aiuti e consiglio. Questi, impos

sibilitato di [loter concorrere con mezzi pecuniari del

la Repubblica, anch'essa m gravi diificoltà a Venezia 

per analogo motivo, concesse su tutti i campi del pa

dovano un •• campadego universale " a favore della 

città, l'ale imposta eccezionale colpiva naturalmente 

quasi tulli gli stessi proprietari padovani che sino allo

ra nulla avevano rilìutato al loro Comune, e che senza 

eccezione, accettarono per la salute dei loro concitta

dini. Il campadego [Issalo in 2 marchetti per campo, 

rese alla città oltre "^ooo scudi. 

Subito dopo SI incominciò la costruzione delle ca

selle in legno e s'iniziò il penoso esodo anche dei so

spetti verso il lazzaretto delle Brentelle. 

Allora il lerrificante spettacolo dei contagio si 

pi esentò nella sua reale e tremenda realtà. Prima gran 

parte dei colpiti dal morbo moriva nelle case, e la gra

vità della situazione rimaneva in parte occultata, i mor

ti ed i malati non erano visti che dai congiunti, dai vi

cini, o dagli incaricati alla sorveglianza del quartiere, 

I quali riferivano che assistere a casi così compassio

nevoli ; ' non vi sarebbe stala fiera così crudele 

che vedendoli non ne avesse avuto gran pleiade "; ma 

ora queste scene strazianti cadevano tutte sotto gli oc

chi di quanti erano ancora in grado di circolare per le 

\'ic, per i quartieri della città. 

Non passava giorno, per esempio, che in ogni 

quartiere non si trovassero case, nelle quali tutti colo-
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ro che le abitavano, visti magari il giorno prima vivi, 

fossero trovati morti. Per entrarvi, bisognava allora 

sfondare la porta; ciò fatto ed oltrepassata la soglia, 

ecco l'orrendo spettacolo di corpi esanimi, giacenti m 

diversi pietosi o disperati atteggiamenti : il padre con 

un paio di piccoli figlinoli tra le braccia abbandonati 

sul petto esanimi; il manto o la moglie in atto di soc

corrersi a vicenda; il padre e la madre morti, mentre 

bimbi ancora m vita, baciavano le loro spoglie, invano 

sperando con le loro grida di risvegliarli; bimbi appe-

na venuti alla luce ed ancora vivi, nelle braccia fred-

de della madre, oppure la madre, unica superstite, cir-

condata dallo sposo e dai Figli già cadaveri, 

E' stato constatato che nonostante i '• gagliardi " 

rimedi che i medici adottavano nelle cure ai contagiati, 

neppure il 5 per cento si salvava. Inoltre taluni cada

veri non presentavano alcun particolare segno della 

forma epidemica in atto, per cui si dovette ammettere 

che questi disgraziati, più che di peste fossero morti 

dalla paura, dai disagi o dalla fame. Certo è che se 1 

sospetti ed i contagiati fossero stati subito rimossi dal-

le loro case e trasportati al lazzaretto, come poi fu 

fatto, non si sarebbe patita tanta strage. 

Dopo il radicale provvedimento del ricovero e del

l'isolamento, si poterono salvare infatti, in media, cir

ca la metà dei ricoverati. Prima della fine di agosto il 

numero dei decessi al lazzaretto si aggirava sui 60 al 

giorno. 

[Lontititiu) 

GINO M K N K G H I N I 

(i) Alla vigilanza delia cilià, m nialena di pubblica igie

ne, presiedeva l'UHicio di Sanità i.slKuito nel 1525, il quale di-

p jndeva dai Provvedilorati all.i Sanità di Venezia, 

(2) Nomina to Doge nel i'585. 

(5) Sin dal 14^6 la Civica Rappresentanza padovana aveva 

emanali provvedimenti riguardanti le abitazioni inlettc, le sup

pellettili, le persone sospette, ed i Rettori nominavano deter

minati cittadini per il governo della peste, mentre lo spedale 

di S. Lazaro (inori Porta Portello) veniva adibito ad ospi/io 

per coloro che non potevano avere le necessarie cure a domi

cilio. 

Nei 1^55 hi fondato un lazzaretto alle Bremellc in luogo 

di proprietà del Conte Ludovico di Camposampicro , in sosti

tuzione dei vecchi di S. NI.'' Fistomba e di S. Orsola. 

(4) Sopraintcndcnte al lusso ed al l 'abbigl iamento. Egli do

veva far r ispettare le leggi suntuarie. 

(5) T r a le arti maggiori nuni le in Fraglie, figurava anche 

t|uella dei barbieri , i quali esercitavano pure la bassa chirur

gia e la flebotomia. 

(6) Vedi elenco delle spezierie e speziali di Padova colle 

rispett ive parrocchie di appartenenza in La Farmacia altr.i-

vcrso I secoli e gli speziali di Venezia e di Padova ", pag. 87, 

Dr. G. Meneghini , 

(7) N . Ormane t to , Veronese, eletto Vescovo di Padova il 

4 luglio 1570, rnorto il 18 gennaio 1577. 
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V E N E Z I A 

n Dii'iio Valori 

11 fluido vihral i le rlie esuma 

dal plasma di madreper la sorjiiva 

bufine eandenl i , i'orniei di scliiuma, 

al l 'er ta su ramosa acfjiia furt iva; 

il salni t ro di "enti che s'afjfii'uma 

sul tajilio dove il marmo aijioso ahiiriva 

verso lifpiidi cieli e si dispiuma 

in meduse ch 'aureo lano la r iva: 

ecco, Venezia, il tuo volto consunto 

da un fiioco dì cadenza s idera le! 

e mito è il mare al tuo perpe tuo inizio. 

Naufrago a r remha il t e m p o ; ed «> ailifizio 

del suo nepente scivolìo fatale 

l'assenza della ruota e il mar defunto. 

ANIONINCJ CHONA 



(I''iilit (•i<irihtni} 

s^xéJàs^&^à t^ia<5«M(È^ 

Quando una IrenLiua d'anni or sono M demolì il (jiiartiere di San

iti L.ucia e si procedette a ipiello " sveniramenlu " di Padova col 

iluaU' SI dislrugi^evano, tra l'aliro, le case dei Savonarola, di Pietro 

D'Abano e di Andrea Manierila, si predicò da parte dei fautori di 

cjiiel j>iuno, die Padova doveva adeguarsi orinai ai nuovi tempi, e che 

il centro della città aveva bisogno di spazio, di ine ampie, di luce, 'di 

resl>in>. Ne l'enne jiiori piazza Insurrezione, con le nuove vie die in 

t'vsìi sboccano. Poi, jìuino [nano, }>assati gli a.nni, obliate le ragimii 

die ai-ei'iino preteso di giustijlcare l'abbattimento del ciuartiere, la 

speculazione privala si fece iivanli iiiesondnle. Si permise Ui costru 

;)(iiu- ili un cinematograjo che dieile itrignie a ijiiel iicolo dei Dotto, 

d ([uale {'• ot;.t;i uno tiei piìi rii.s/i cippi vespasiani di fortuna del 

centro, e si fiiTorr la costruzione di quella fabbrica adiacente al pa-

ìiiZZ" della Pilsen, che e^eneri't d rico/o C.alalafimi : tenebrosa inter' 

cal'edrne. al confronto ilella ijiiale le lecchie iie ilei demolito (jiitir-

tiere, compreso il malfanuito Volto ilei /.iri'o, erano una u.alauteri(i. 

Natiinllmente non c'ì- in-nnii niente i/ii fare. Ma 'calga l'esempio a 

documentare la potenza corr<mipilrice tiellu sj'eciilazunie dì casa mastra. 
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Come mai la Commissione d'Ornato ha potuto approvare questa 

specie di facciata-vetrina, in via Roma, nel corso più frequentato del 

centro di Padova, che è un insulto, nonché alle esigenze dell'ambien

tazione, al buon senso e al senso coiìiune? Era proprio indispensabile 

che ci scappassero fuori gli abbaini e il tubo della stufa col gatto e i 

pedalini al sole? 

Finti (liiirdani 

^•.:iS!rCnf.ts&! 5^"P.^v 

Le sorridenti colonne al Canton del Callo. Ma veramente qui do

vrebbero essere i privali ad acquistare il diritto del divieto di affissio

ne: è una questione di decoro personale, anzi di pulizia: come fare 

il bagno. 

(l'iilii Ciiiriliini) 

Ce.'/ 
'^.(7'Ci'^/-r/^e//o 
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I/ALTRO N'HRSAXli; l)i:i COLLI 

'a/?ro 

Se la corona de' suoi colli le fosse più vici ' 

na, Padova guadagnerebbe im fascino nuovo. 

Lontani, i colli costituiscono un frastagliato l imi ' 

te azzurrino che toglie, sia pure in piccola parte, 

la monotonia della valle. 

Non è possibile conoscere i colli Euganei 

senz'essere penetrati dalla serenità dei tramonti 

che vi prende e non vi abbandona più. Sorvola' 

te per un momento sui nomi più noti nel versan' 

te che spazia da Arquà Petrarca ad Abano T e r ' 

me, scendete alla Cenerentola degli Euganei, il 

versante ovest, in quei paesini spersi, fino a ieri 

privi di comunicazioni, rimasti indietro miU'anni 

e che solo adesso si affrettano a correre il Palio 

del progresso. Sentirete ancora parlare le cose con 

pacata voce familiare in un colloquio che dura 

da secoli scnz'intcrruzione, perchè non è politico. 

Fra questi paesini, sceglietene uno a caso, misero 

fino a ieri: Cmto. Che il suo nome provenga dal ' 

la dea Cinzia, o per essere il quinto monte da 

qualsiasi parte si giunga, o che provenga dalla 

famiglia romana Quinto che vi possedeva molte 

terre, per me è tut t 'uno. Mi inebriano invece, e 

non in senso figurato, le sue balze cariche di viti 

che dan vino squisito. Mi inebriano l'occhio e lo 

spirito i bianchi fiori dei mandorli, primi meS' 

saggeri della primavera, e dei ciliegi; fiori fragili 

fatti di nulla, che si disperdono come polvere, 

per offrirci poi le concrete « more de Padova », 

le belle " more da Padova >> che al tempo della 

nostra infanzia, e della fanciullezza, ornavano 

le nostre orecchie e ingolosivano le nostre boc' 

che, non sapendo bene se preferirne il leggiadro 

ornamento, o la polpa succosa. 

Sulla cima del monte Cinto si vedono avau ' 

zi delle mura del castello'fortezza, ancora della 

epoca degli Unni , munito di valide opere di d i ' 

fesa. Aveva là in cima un presidio militare con 

un capitano e sette guardie. Il castello non sfuggì 

alla carezza di Ezzelino da Romano, che nel 

I 242 lo distrusse. 

Ma nel 1275 la fortezza risorse, con poca 
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Valnogaredo di Cinto Euganeo : Villa Rota (da un dipinto anonimo) 

fortuna, perchè nel 1^13 venne distrutta da 
Guarniero di Ottemburg, Vicario Imperiale ve
nuto in soccorso delle truppe Scaligere, contro la 
repubblica padovana. In quell'infausto caso, tut-
ta la guarnigione fu passata a fil di spada. Non 
c'è però da impressionarsi neanche per questo, 
dato che l'insieme della guarnigione si componeva 
di novantaquattro uomini. Adesso, con quattro 
incidenti stradali se ne va, in un giorno, una 
guarnigione più numerosa, e non se ne fa caso. 

Ma piti tardi a quelle popolazioni non par-
ve vero di vendicare la guarnigione sollevando
si contro il Duca di Carinzia fratello del re Fede
rico d'Austria e facendo una carneficina delle sue 
schiere. Può darsi che la carneficina non superas
se la guarnigione: beati tempi anche per la 
guerra, nella quale non c'era almeno la preoccu
pazione per la bomba atomica! Ad ogni modo i 
montanari non scherzarono; e, vero 0 no, si in
dica ancora la pietra del bando nel luogo del com
battimento. 

Sulla spianata del colle restano buche sca

vate nel sasso. Di queste, nell'ottocento, si ser

vivano ladri e banditi per fabbricare la polvere; 

ora raccolgono l'acqua piovana, dove si abbeve

rano i passerotti. 

A mezza costa s'elevano massi trachitici, che, 

maniaci delle cave e delle proprie tasche, s'indu

striano di sopprimere togliendo così il lustro del

la leggenda del buso dei madri — una caverna 

proprio sotto, sotto — che da tempo immemora

bile dava una fisionomia fisica e spirituale a quel 

posto. 

Scendendo a levante dal quasi calvo cocuz

zolo, v'imbattete in due pilastri che formavano 

un tempo l'entrata inaccessibile della fortezza. 

Qualche raro castagneto ricorda che un tem
po Cinto fu ricco di castagni che dovettero soc
combere ai nemici, uno dei primi l'acacia esclu
sivista: dov'è essa, non ammette rivali e strozza 
tutti, press'a poco come fa più di un uomo, po-
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AlìicMci) (lei 

Guaranà 

tendolo. E quanti grossi castagni caddero vit t i ' 

me della guerra! Un'ecatombe! 

La chiesina, che s'erge alle sue falde un po' 

alla, raggruppa intorno a se parecchie case lan

ciando al cielo il suo campanile puntito, un re-

sto anteriore ad essa appartenente a un castello, 

costituisce una particolarità artistica nello sfon-

do del suo paesaggio. Ma la chiesina di Cinto 

non fu sempre qui, vi era mvece un castello che 

lasciò a ricordo proprio la torre ora campanile. I 

canonici di Verona, che avevano avuto da un 

certo Landò il dono della terra di Cinto, si met

tevano in salvo nel castello per sfuggire alle an

gherie degli Scaligeri Ghibellini accoccolandosi 
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Cinto Euaaneo : Ca' l'asinelti 

sotto la protezione dei Guelfi Marchesi d'Este, e 
pare vi si trovassero molto bene. La chiesina 
dunque si innalzava alle falde del monte, alla 
Bomba verso la valle, allora acquitrino. Distrut' 
ta da vicissitudini diverse, fu riedificata più in al' 
to dov'è ora, sulle rovine del castello, e alle ca' 
sine sotto alle ali della chiesina se ne aggiunse' 
ro altre sparse non molto discoste; altre s'arram.' 
picano su per il monte formando la frazione di 
Cornolea, così chiamata per l'abbondanza dei 
suoi cornioli. Tutto palpita di vita vissuta che 
viene dai secoli e si proietta nei secoli. Giù nella 
valle la buona terra come una coperta pezzata di 
vari colori, dalle varie culture, frutta al sole. 

Un tempo gli ameni paesini dei colli sper' 
duti e isolati subirono la sorte delle altre terre ita' 
liane, passando da un signore all'altro; sangue e 
miseria in quei tragici trapassi. Finalmente Gin' 
to ,col distretto di Este si dava alla Repubblica 
di Venezia. Da allora sorsero vane ville. I Vene-

ziani giudicarono ameni gli Euganei per poter 
soggiornarvi e riposare. 

Vicino alla Giesa s'ergeva un palazzo me' 
raviglioso dei patrizi Badoer detti Candiani, del 
quale non v'è più traccia o, per meglio dire, resta 
solo una pietra. Ma nella vicina frazione di Val' 
nogaredo esiste ancora la settecentesca villa CoU' 
tarini, ora dei fratelli nobili Rota, Suggestiva vii' 
la di sogno si fonde con la natura, domina il pae' 
saggio, accentrandolo a se. Affrescata dal Guarà' 
na con grazia inimitabile. Si narra che Domeni' 
co Contarini qui, nel 1659, ebbe l'annuncio del 
Dogato, portatogli in pompa magna da un cor-
teo di nobili e di clero per via acquea. Gli illu' 
stri personaggi sbarcati al Ponte di Lozzo avran' 
no avuto il loro bel da fare a incamminarsi sui 
sassi, per le poco ravviate strade di allora, in gran 
gale di ermellini e vesti scarlatte. E dopo aver 
spazzato per ben due chilometri le strade con gli 
strascichi variopinti, saranno stati ricevuti dal 



neo Doge, che si diceva si fosse nascosto per far-
si scordare durante le elezioni. Questo fatto, che 
avrà commosso i pacifici abitanti di allora, è com' 
memorato in una lapide al sommo della porta. 

Questo per Valnogaredo. A Cinto, ville se 
ne conserva una sola, Ca' Pasinetti, forse la più 
modesta, ma dalla quale si ha un panorama gen' 
tile: specie in autunno si gode tutto un meravi
glioso tramonto, che vi lascia estatici anche quan-
do l'ultime luci soffuse nel cielo vengono mghiot' 
tite dalle tenebre. La villa si adagia sotto un via-

le di vetusti cipressi che salgono arrampicandosi 
verso il monte di Cinto dalla parte di ponente, 
viale ridotto ora ai minimi termini: pochi albe
ri vecchissimi, altissimi, poderosi che danno un 
senso di solennità regale. Ed è tutto. 

Anche i tedeschi nell'ultima guerra congiu
rarono contro di essi tentando di sopprimerli. 
Molti soccombettero; i rimasti stormiscono piano 
ai venti raccogliendo nel loro folto mantello gar
ruli uccellini, ricovero notturno a miriadi di pas
seri. 

SILVIA RODELLA 

( j n l i i lMif;aiH'<) : 

Ca" l'asiiiolli 
Il viale t-lei ri|)ri;ssi 
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L' EDUCANDATO DI SAN BENEDETTO 

Molti saranno passati per Montagnana: 

veneti, italiani e stranieri (consigliati dal Bc' 

decker), senza sapere dell'Educandato 5. Benedet

to. Non l'ha saputo neanche il bravo Piovene. 

Vedono le magnifiche mura medioevali a forni

ci e pittoreschi castelli, uniche al mondo, la gra-

ziosissima piazza Maggiore nella quale conver^ 

gono tutte le contrade ampie e porticate della 

interessante cittadina, il palazzo municipale del 

Sammicheli, il Palazzo Placco, già Pisani, che 

ospitò nell'annessa cappellina fino a pochi anni 

or sono, quando furono trasportate nel Panteon 

Veneziano di S. Giovanni e Paolo (San Zanipo-

lo), le ceneri di Vettor Pisani, il Duomo ardito 

e grandioso dell'ultimo quattrocento, ma nessu' 

no, o ben pochi, sono informati o vengono in

formati dell'Educandato Statale S. Benedetto, 

che tanto onora Montagnana. Eppure è un Isti' 

tuto di origine napoleonica, per il Dipartimento 

della Brenta, ed uno dei sei (Milano, Verona, 

Udine, Firenze, Palermo e Montagnana) ancora 

esistenti, sotto il patrocinio dello Stato, in tutta 

l'Italia. Sono Istituti di educazione femminile (di 

solito Scuole Medie, Magistrali e Liceo), ma a 

Montagnana l'Educandato femminile si è annes' 

so scuole miste, elementari, medie, magistrali ed 

Istituto Tecnico Commerciale, tutti completi e 

conformati, con ottimi professori, e fiorentissi' 

mi. Dopo il periodo napoleonico, il solo Edu

candato, con scuole elementari e di lavoro fem-

minile, era stato affidato alle suore dell'ordine 

del Sacro Cuore, ma solo dopo la liberazione del' 

la patria fu assunto, come gli altri, dallo Stato, 

con personale dello Stato. Quello di Montagna-

na però faceva una vita grama, ospitando gra

tuitamente 0 semigratuitamente giovanette di 

pensionati o di benestanti privilegiati, e non si 

occupava che di un po' di cultura per buone e 

distinte massaie, perciò andava declinando sem

pre più; fin che alcuni volonterosi — da una 

trentina d'anni a questa parte — non si sono 

coraggiosamente imposti — d'accordo con lo 

Stato — di trasformarlo ab imis. Fu allora che 

all'Educandato femminile fu aggiunto l'esterna

to misto, con le Scuole, oltre che elementari e 

Medie, Magistrali, e finalmente, dopo l'ultima 

guerra, anche per l'Istituto Tecnico Commer

ciale. 

Gli altri Educandati andavano pure trasfor

mandosi; non come quello però di Montagnana, 
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il solo che, abbandonando ogni tradizione ristret ' 

ta od aristocratica d'altri tempi non pensò a Li ' 

cci, ottimi per la preparazione universitaria, ma 

a scuole più pratiche e d'indole piuttosto popo

lare, per la preparazione più immediata alla vita. 

Così questo Istituto di Montagnana vide ascen-

dere da dicci a cinquanta le educande, e fino a 

cinquecento, tra maschi e femmine, gli esterni, 

pure iscritti alle sue scuole. Rette e tasse mode

ste fin troppo. 

E' da sperare che lo Stato ed il Comune di 

Montagnana comprendano sempre meglio il va

lore sociale e l'utilità pratica di un simile Istitu

to, così che per la loro comprensione ed il loro 

auilo sapiente esso deva assurgere — attraverso la 

buona volontà che non manca, degli insegnanti, 

dei dirigenti, dei funzionari e degli amministra

tori — all'orgoglio di un vero primato scolastico 

nazionale. Molto si è fatto per questo, però mol

to rimane da fare: sia per l'edilizia (ampliamen

to, per necessità ormai di nuovi locali), che per 

l 'arredamento (gabinetti scientifici e tecnici), o 

per i ruoli statali del personale. E' da sperare che 

lo Stato faccia assai di più di quanto ha fatto e 

fa, e che il Comune di Montagnana, sull'esem

pio della sua Onorevole Sindaco, che vi fu valo

rosa msegnante, senta tut to l'orgoglio di un Isti

tuto di tal fatta. L'Amministrazione provinciale, 

le Banche e gli altri comuni della stessa provincia, 

che pur godono per i loro figli dei grandi van-

34 



Mnniagnana • Educandato di S. Bencdotlo (lavabi) 

taggi morali e materiali dell'Istituto, sentano an' 

che il dovere di venirgli incontro finanziariamen--

te, in modo adeguato e degno. Ma bisogna ve-

dere come l'Educandato si presenta. 

Sulla strada, presso la porta d'ingresso, incon-

trate prima la chiesa dello stesso nome, col suo 

agile campanile, di una elegantissima architela 

tura fine settecento. Dall'Educandato vi si entra 

per la loggia, o per il coro di fronte al bell'altar 

Maggiore, su di un ampio ripiano circondato da 

un elegantissimo inginocchiatoio con spalliere 

finemente intagliate, ad archi sui rispettivi sedili, 

donde le Educande cantavano in passato per le 

messe solenni. C'è inoltre sull'altare apposito, a 

destra entrando, una interessante statua in legno 

della Vergine, opera del Vittoria, ne manca 

qualche pala del primo ottocento, non certo pri^ 

va di valore. SuU'altar maggiore marmoreo è 

l'abside di molto buon gusto, con gli evangelisti 

assai ben affrescati nel catino ed ottimamente 

conservati; anche se il soffitto e le finestre aspet' 

tano, con lo svelto campanile, come in passato, 

qualche generoso mecenate. 

Un passo ancora sul marciapiede esterno, e 

poi — attraverso una bella vetrata — si entra 

nell'Educandato. Uun lungo corridoio adorno di 

vasi di fiori, e subito a sinistra, dietro il tavolo 

del portinaio, la saletta d'attesa, ed il teatrino 

col suo palcoscenico assai ben costruito e dispo

sto. In teatro si svolgono le cerimonie, e le rap-
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presentazioni che giovani e giovanette organiz ' 

zano di tanto in tanto, con molto buon gusto 

scenico e musicale. A destra dell 'entrata invece 

il corridoio degli uffici di segreteria, una cappel

lina per le devozioni festive ordinarie e lo sca-

Ione marmoreo della Direzione, e delle stanze 

da letto della Direttrice, la Vice-Direttnce, e 

qualche Istitutrice a vicenda. 

T u t t o il resto del vecchio edificio, mal ri

dotto, ebbe la fortuna di essere in gran parte 

sostituito dal grandioso edificio nuovo — quel

lo che ora si vede bene — opera del compianto 

ingegnere Comunale Dott . Alberello. A chiusa 

del corridoio d'entrata l'ampio ed accurato re

fettorio delle Educande, seguito dalla cucina; 

fuori del refettorio, a sinistra, la grandiosa e bel

lissima sala di ritrovo e di svago, con un ottimo 

pianoforte, e l 'entrata nel parco per i giuochi e 

gli esercizi ginnici e sportivi. Ricco d'alberi anche 

da frutto, con la sua collinetta in fondo, esso vede 

un angolo delle mure merlate della città, ed il 

pittoresco castello Carrarese di porta Legnago. 

Salendo le comode scale marmoree fino al primo 

ed al secondo piano, troviamo le aule scolastiche 

ampie, igieniche e ben attrezzate, con le loro 

grandissime finestre, la Presidenza e la sala dei 

Professori. Dalla grande sala di ritrovo, per una 

altra comodissima scala, si sale invece al primo 

ed al secondo piano dei bagni, dell 'abbigliamen

to e dei grandi dormitori delle Educande con le 

loro istitutrici, mentre l'infermeria e le camere 

delle donne di servizio rimangono, con qualche 

aula scolastica per le elementari, nella parte vec

chia, che guarda l'orto assai ben coltivato. 

Ecco l 'Educandato « S. Benedetto » che dà 

ogni anno i migliori risultati negli studi, e che 

merita indubbiamente di essere assai meglio co

nosciuto ed ammirato da tut t i . 

B E N V E N U T O C E S T A R O 

PREMIO C I T T A D E L L A 1 9 5 5 

; ' ^y/Z/'ÀVA ( /f/x/f' 

Oj;iii coiu'orrenlr dovrà invinro, entro il 50 agoslo ig'ì'j. 

copia di una r.ircolla di poesie cdila ira il \o gi i inaio igs ì e 

il .'.o aj^oslo \^)'S^, a ciascuno dei componenti la Commissione 

Riudicatrice, e precisamenle : 

lOKi c()/)i(i il .A/t((i ('(imcniiii - r<iiii])() Bdiiiiu'i'd e Moro, 

^doS - Venezi.i; 

!''i;() Vagolo Dnr.vdiiiiro, 2428 - Vene;,!ti; 

Rcii^o f.tiinaiKi - riii M(i//c(i(/i, 108 - .Sdiirciiio; 

Giiiscl'jìc iMi'Mrid - GalLcra Veneta (Pckiina); 

liuc co/'ic II /5i)i(i Rc()cl/((/o (.S'ci;rc/((ri()) - (.'.itlitdcìli; (Piuioia); 

litui i(i/iici II niìinii ciitiira ì'ccclu - B[i,i,'ii()rci,'io ( Vi(t'r()o); 

Dicqo V'ulcn (Preskicii/L') - DorNOtluro, .'.4.1S () 

\ ' ' c i i f - i ( i . 

Sono IH palio un premio in danaro di !.. .uxi.ooo e un 

altro premio m danaro è olicrto dalle <- Officine di Cittadella y 

e cialla Contessa Andreina F-'errari Cittadella ' Vigodarzcrc . 

Non è )-ic/iicsl<i nessuna tassa di letiura. 

11 Concorso è. aperto a lutti 1 poeti italiani, anche se resi ' 

denti all 'estero. 

La cerimonia della prcmia/aonc, alla presenza della Giu

ria, avr.a luogo nel pomeriggio del 16 ot tobre IQ55, nella 

locale Aula Magna, dove conver ranno numerosi invitati , scrit

tori e giornalisti da vane regioni d'Italia per l 'annuale .• Festa 

della Poesia -. 

Le liriche vincitrici o segnalate ver ranno lette da due di

citori della R .Ad. 

I risultati del Concorso ver ranno comunicati ai principali 

quotidiani e periodici e alla R .Ad . 

3ó 



-̂ 'B' 8. ̂  1P ^t'^'t^'^^^^^l'^ 

• ì ' 

MonliiRnaiKi : l'urln Le^iiann 

Direllurc i('K|i(iiisaliilo : 

\.\\](',\ C A U n K N ' / K ) 

stcdiv-i'adova • r)5r.:ìri 
l ' ini l i i eli slainpare il 12 inaiii^in l'JSfi 



AliaiKi 'l'eriiu! : Lo Slailici (li^lh: Tenni ; 

Abano Terme 
L A F A N G O T E R A P I A 

Per capire Abano Terme, oggi, nel 1955. oc

correrebbe frammischiarsi ai numerosissimi ospiti in 

cura, la sera lungo le vie del centro termale, nei caffè 

nei ritrovi, nei cinema, oppure, fatta una buona sveglia, 

entrare in ciualchc albergo termale, nel reparto cure, 

dove, come in un singolare opificio, ferve il lavoro 

del personale specializzato termalista, di cui è dotato 

ogni reparto cure di ogni albergo. 

In piena stagione termale come è in questo pe-

riodo e lino a tutto ottobre, a cominciare da aprile, 

mentre tutto e silenzio intorno, nei reparti cure, fan-

gfimi e massaggiatori e portafango, seguendo le fedeli 

istruzioni del sanitario dirigente, che il giorno prima 

ha visitato l'ospite per i suoi dolori reumatici, artritici, 

per la sua sciatica, o frattura postuma, ecc., stanno pro

cedendo, di buon mattino, nei gabinetti termali, alla 

applicazione della cura lutoterapia : secchie di fango 

che vanno e vengono dalle vasche di raccolta, fanghme 

e fanghini, nella speciale montura, dalle mani infan

gate di salutare mola, rinchiudersi per decine di minuti 

nei gabinetti di cura e coprire il paziente nella parte 

malata : una lotta particolare con e nel fango, la si 

direbbe la cura ad Abano Terme, ma un fango tutto 

speciale che fa sudare, che cava il male, che fa guarire! 

Strana questa vicinanza di elementi; carne e fango: 

l'uomo nato dal fango, con lo stesso fango viene 

sanalo! 

E massaggiatrici e massaggiatori dal camice bianco 

e dalle abili mani, sveltire 1 musccli intorpiditi del

l'ammalato disteso sul letto della sua linda stanzetta. 

Dalle 2-^ di notte, (ino a mattino inoltrato, in piena 

stagione come ora, questa è la vita di uno stabilimento 

termale. Quando poi, la luce del giorno si fa viva, la 

casa diventa un comune albergo: scendono gli ospiti 

per la colazione, si riposano nelle comode sale, badano 

alle toro consuete incombenze e passatempi di villeg

gianti; ma è la mattina presto che Abano è Abano 

Terme. 

Nel tardo pomeriggio, dopo il consueto riposo, 

gli ospiti, inondano le vie della Stazione di Cura, i 



Abano Terme : Il nuovo Teatro delle Terme 

giardini, i caffè, il nuovo Teatro delle Terme, lo Stadio 

delle Terme, le strade verso i colli; sì che questo in-

tenso via vai ed il traffico connesso agli arrivi ed alle 

partenze di ospiti, unitamente all'attività multiforme 

che ferve intorno, fanno apparire Abano Terme, in 

questi pomeriggi ed in queste sere e per molti mesi 

dell'anno (molto spesso anche d'inverno, poiché molti 

sono gli ospiti anche d'inverno), un fulcro vivissimo 

di attività che oltrepassa i limiti cittadini perchè vi 

senti tutte le favelle : l'italiano dai molti accenti, il 

francese, il tedesco, l'inglese, lo spagnolo e via dicendo. 

Oltre 57 mila sono stati gli ospiti in ciu-a ad Abano 

nel 1954 ^^^ quali circa 12 mila stranieri da tutti i 

paesi del mondo : Abano Terme è cosmopolita più 

che internazionale, non v'è dubbio. 

Questa è Abano Terme in uno dei suoi aspetti 

più caratteristici. 

Abano Terme, per la quale tutta una organizza' 

zione, a cominciare dagli Albergatori Termali asso-

ciati, quali primi interessati allo sviluppo della Stazio

ne di Cura, lavora nella maggiore unità d'intenti al 

fine di rendere Abano Terme sempre più degna del 

suo nome. 

Tappe di questa ascensionale ripresa, dopo il pe-

riodo bellico che ha visto per oltre 5 anni prostrata 

ogni attività termale, sono state in primo luogo la r i ' 

costruzione degli Stabilimenti Termali distrutti o quasi 

dalla occupazione e riquisizione militare, la creazione 

del nuovo acquedotto, il rifacimento delle strade, la 

creazione dello Stadio delle Terme, della Azienda di 

Cura del Caffè'Concerto e del nuovo Cinema-Teatro. 

Se si pensa inoltre che, accanto a queste opere che 

Comune e Azienda di Cura, hanno voluto con gli Al ' 

bergatori, sono sorti in pochi anni, altri dieci e più 

nuovissimi e modernissimi alberghi termali e che i 35 

mila ospiti del 1942, l'anno migliore del periodo pre-

bellico, sono diventati, come dicemmo, 57 mila e che 

altre imponenti opere si stanno realizzando, quali gli 
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immobili pLT le scuole elementari, gli immobili per lo 

Istituto Alberghiero di Stato (uno dei soli tre esistenti 

m Italia), gli impianti moderni di illuminazione ed al

tre opere ancora, se si pensa a tutto ciò, si deve con-

eludere, come concludono gli stessi ospiti che hanno 

visto Abano 1 erme dicci anni or sono e prima della 

guerra, che la Stazione di Cura aponense non ha mai 

conosciuto un periodo cosi fiorente di vita ; la luce 

che promana dalla rinomanza delle virtà terapeutiche 

dei SUOI ianghi e delle sue acc]uc termali, inesauribil' 

mente sorgenti dal sottosuolo, è una luce che dura da 

millenni, sempre piìi luminosa, da quando Ercole leg

gendario veniva alle fonti aponensi per ristorare le 

stanche membra, da quando Claudio Claudiano della 

grande Roma scriveva di Abano: • ...Fons, Anteno-

reae vitam qui porrigis urbi, fataque vicinis noxia pel-

lis acquis... >• O fonte che d'Antenore ai nepóti spegni 

1 rei morbi ed il giorno ultimo indugi. 

E chi sono i nepoti d'Antenore fondatore di Pa ' 

dova? Noi, forse, aponensi di origlile? Anche. Ma in 

primo luogo sono, la parola lo dice metaforicamente, 

tutti coloro che, dalle piti svariate parti del mondo m 

numero sempre maggiore, ad Abano Terme si dirigono 

per ritrovare, come ritrovano, la perduta salute, nella 

cura del fango di cui la Stazione di Cura va ormai 

famosa, nella cornice di una tradizione d'ospitalità che 

ha le sue radici nella costante attenzione di dare 

all'ospite, di anno in anno, sempre qualcosa di nuovo 

perchè il soggiorno sia gradito. 

SALVADOR CONDE 



NOTIZIARIO DELLA "PRO PADOVA 

La nostra Associazione costituitasi sotto gli auspici dell'E.F.T., ha iniziato 

la sua attività da poco più di un anno e non è azzardato affermare che i risultati 

rajigiunti, malgrado le inevitabili difficoltà incontrate, sono veramente ap

prezzabili. 

Basti ricordare che, priva di mezzi e con modestissimi aiuti, oggi la « Pro 

Padova » iia una sede centralissima e decorosa, con uffici attrezzati a disposi

zione dei soci e dei cittadini. 

Nelle sue sale si sono svolte uumil'estazioni artistico - culturali con suc

cesso e numeroso concorso di pubblico. 

Nel settore della pro[)aganda e del turismo, l'edizione della piccola guida 

tascabile di Padova e la rivista « Padova » da sole potrebbero dimostrale come 

la tenacia e la l>uona volontà, facciamo superare anche l'incomprensione di 

coloro che ancora si domandano che cosa fa (juesta « Pro Padova ». Si ha da 

ripeterlo? Finalità dell'Associazione sono: « Promuovere e coordiiune, anche 

aiutando e collal)orando con altri Enti e Associazioni, attività culturali, fol-

kloristiche, artistiche, tiuisticlie e sportive. Valorizzando il patrimonio arti

stico ed urbanistico della città e curando che non ne siano menouuite le bel

lezze naturali. 

Tali scopi saranno raggiunti con spettacoli, mostre, concorsi, pubblica

zioni, conferenze, concerti e con ogni altra manifestazione atta al raggiungi

mento dello scopo principale ». 

A questo fine ahbiamo lavorato e lavoreremo con l'entusiasmo e l'amore 

costante alla nostra città. 

PAOLO BOLDRIN 



grafico sono in cantiere, ed avranno prossima attua

zione. 

Posta sulla linea ferroviaria Bologna ' Venezia e 

sulla Adriatica Statale n. i6, oltre che essere un 

centro stradale ferroviario di notevole importanza 

per raccordare il traffico che proviene dal nord e cen-

tro sud d'Italia, Monselice, per le sue bellezze natU' 

rali, quali la sua Rocca, per le sue attrattive d'arte e 

di storia locale, il rinnovato Castello » Cini » con la 

interessantissima raccolta di oggetti e collezioni d'armi 

antiche, può aspirare ad un sempre migliore avvenire 

turistico. 

Pubblicazioni di propaganda ^urisHca Battaglia Terme si può dire abbia un po' la 

a Ra(trinlir) T*»rme palma, per la interessante sene delle sue pubblicazioni 

sulle attrattive locali compilate con cura e buon gusto, 

tali pubblicazioni sono state edite m larga copia e 

distribuite diffusamente in Italia ed all'estero. 

La richiesta d'informazioni su Battaglia Terme, 

è pervenuta e sta pervenendo da Paesi esteri tra i più 

lontani. 

Un'attività in questo campo, si ritiene quanto 

mai consigliabile anche alle altre i< Pro Loco ^ con' 

sorelle. 

IV * > 
ri f* ~r. 



^org^enì In ma jUai^edati 
ai/L tfwii(Lim& idllieló di trenta apjpartanuidi 

l,a slanipa cilladina si o ot;(;u|)ala l'ociin 
liiiuoido doU'ollima ii\iziaLiva doli'in;4. (lino 
'/ardini n di una sociclà immobiliare padouana 
por la Goslruziouo di un grandioso fabbricato 
in via l.nonardo L,or(!claii, capacn fli boa Ironia 
apparlanionli. 

Poe chi vum lo saptìsso via l.orodan ò 
(|uiilla iiui;4nilìca slrada elio parlando dalla 
Scuola d'Arto P. Siilvalico (coslrn/ioniì iap-
polliana Cotftiiala a lonipio dorico) o sotiiiondo 
lo vecchio mura luntio il corso dol liuiiKì 
Piovogo da. uiia parto o dall'alira gli Istituii 
Scionlilìci univorsitari, arriva lino a Porta 
Uonozia. 

Diamo cpii sopra lo scboina dol bollissimo 
odilìcio i cui lavori, su progollo tlogli ingn-
gnmn '/ardini o Zabai, sono già incominciali 
sotto la diro'/iono doli' Imiirnsa ingg. .Schiavo. 

Saranno costruiti appartamenti da Ire, 

(|uallro 0 ciii(|uo locadi, modoriiamonlo al 
Iro/zati di ogni coml'oi'l socoudo un ci'ilorio 
di olegiiir/a (; signorililà. 

Ogni a|)|)arliim(!nlo sarà codulo con |)ar 
zialo mnlun uoiil(!iui(d(i concesso dalla (lassa 
di Uisparmio di Padova e Hovigo e gli accpii-
ronti saranno, ouiiiilualmenli!, Fauorili da altro 
racildazioni, 

(jon tpuislo .sisloma, si polrebbe diri; che 
la possibilità di |)ossedore una iii'opria casa 
non è più un sogno o un |)io desiderio; jior 
molli cittadini la realizzazione di una cosi giù 
stincata aspirazione è ora a portata di mano. 

Specialmente piìr [;oloi'o (e non sono pochi) 
che jier vai'io ragioni sono cosli'otti ad alFron 
lare gli alluali cosii d'ainiio di abitiizioni esenti 
dalla leggo blocco, l'iniziativa giunge o|)portu 
n;i, conuenionLo e t'acilmonlu realizzabile. 

/l. M. 



BANCA POPOLARE DI PADOVA E TREVISO 
Società Cooperativa per azioni a r. I. 

A N N O DI F O N D A Z I O N E 1 8 6 6 

S E D E S O C I A L E E D I R E Z I O N E GEISIERALE P A D O V A 

SEDE CENTRALE 

P À D O V A V i a V e r d i , 5 
AGENZIE DI CITTA : 

N. 1 Piazza Cavour 
N. 2 Via Cesarotti, 3 
N. 3 Via T'ziano Aspetti, 73 

S E D E 

T R E V I S O 
S U C C U R S A L I 

( 
( 

A G E N Z I E 

P i a z z a d e i S i g n o r i , 1 

Camposamplero - Cittadella - Conselve - Este - Monselice - Montagnana 
Oderzo - Piove di Sacco 

Abano Terme - Bagnoli di Sopra - Battaglia Terme - Bovolenta - Campodar-
sego - Candiana - Castelbaldo - Mostrino - Mogliano Veneto - Montegrotto 
Piazzola sul Brenta - Piombino Dese - Pontelongo - Vi l lafranca Padovana 

E S A T T O R I E 
A b a n o T e r m e - C o n s e l v e - M e s t r i n o P i o v e d i S a c c o 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA - OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO 

RILASCIO BENESTARE ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE 

C o r r i s p o n d e n t e d e l l a B a n c a d ' I t a l i a 

• SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA PRESSO LE SEDI E LE PRINCIPALI DIPENDENZE 



PHILCO -pÀisjniLc 

" CIBI FRESCHI PER TUTTA LA VITA „ 

VANOTTI 
Via Roma n. 15 P A D O V A Telefono 34.080 



PLILITURP R s e c c o 

TinroRin 
siSTema omeRicono 

P A D O V A 

Via Zabarella, 2 
Tel. 22 -690 

DOTT. PROF. 

M. FRANCO 
- l'ADOVA -

Via S o n c i n , Hi - Tel. HO Ki!', 

L a b o r a t o r i di Anal is i e R icerche 

SKZIONK MEDICA: Analisi e ricerche di chi
mica clinica - Batteriologia - Sierologia -
Parassitologia Microscopia - Prove biolo
giche - Ricerche ormonali - Diagnosi malat
tie aU(>rgiche - Metabolismo basale - Elet-
t rocarciiogratia. 

SK/IONK ( ;111I \1K;A: Chimica agraria (Conci
mi, 'r(Mreìii, Mangimi, eco - Chimica bro-
matologica ( Vmi, Ijatte, Burri , Conserve, 
ecc.) - Chimica industriale (Combustibili, 
Metalli, Minerali, ecc.) - Chimica merceolo
gica (Tessuti, [«Mìati, Fibre animali , vege
tali, e c o . 

PERIZIE E CONSULENZE DI CHIMICA APPLICATA 

Istituto di Aerosoiterapia e Fisioterapia 

ìiiiUazidiii - .Aerosol - ÌVlarconi - Kadartorapia 
rilrasiKiiioteraiìhi - l'orni alhi Bier Riv.iC.ni 
iiii'rarossi e iijtiavioh-tti - i>la.s.sai;i(i - Terapia 

(ialvanica e Faradii 'a 

.HPRLAI"/|^QL,:^5)L£I|/\: 

c.T'^ 

lAa U m b e r t o r / 5 n 
I e 1 e J 0 n o jf" 2 0 ÌJ ̂ __ 

Prnf. 

(Hiinn 
i,iiit:iiii IIIII;KI\ITI'; 

IVI A l , A T T I I ' PI'M, 

SI 
Ai.i; i iMi\; i 

Ai n 

KU/I 
IISITA 

P /l 1) 0 V A 

(Hiinn 
i,iiit:iiii IIIII;KI\ITI'; 

IVI A l , A T T I I ' PI'M, 

SI 
Ai.i; i iMi\; i 

Ai n IN l'i';/, IO MI Sl'iSS lAL I 

HdHJli iilli 

U 

(}iii\/imn 

Alla fi 

lìnnliicn 

•iiuiiilnUi 

aiviiiiiiiii 

^''(iradicd 

l'ardili i:(i 

Ciitisliiui 

•lìiliiniiza 

Via ilaii ln l l ta 

rt'.u.i: 2 4 . 1 a7 

On; \] I l (ì Mì-L' 0 - l'd.s lii/i oro f) 1 1 



KV:;-^-"^:^*^^ : .^:^., f i .<y^^:^^::^:^;,£^^0^:^„^-.^^~^ ^^^• - • ^ - ^ * : : <> • : < ^ : ^ : <><>0-->^-:<>:S^:<>#v;<j<>\.^. , ;S>C^;r- iXX&<>0'5?<>0-;><X>'5^^^ 

IL PROFUMO DEL B O S C O 

PINO 
SILVESTRE 

V I O A L 
&l ^Mit^vÓl CHE DISSOLVE LA STANCHEZZA 

£ SUSCITA SIMPATIA 

s a p o n e 

b r i l l a n t i n a 

P R O F U M I - V E N E Z I A t a l c o 
P u b b Vidiil 54 ÙOi, 
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IBBBBH1 IBBBBBI 
IRBBBB' IBBBBBI 
IBBBBB' IBBBBBI 
IBBBBB IBBBBai 
iBBaBB iBBaaa i 
IBBBaa IBBaBBi 
••BBBB l a a a B B 
tBBaBB 
IBBBBB 
IMBBBa 
IBaBBB 
IBBBBB 
•BBBBB 
•RBBBB 
IBBUBB 
itnBBBa 
HBBBBB 
•BBBBB 
laBBBB 
•BBBBB 
EnBBBB 
•bBMBB 
laBBBa 
•BBBBB 
•BBBBB 
•BBBBB 
•aflBBB 
•BBBBB •••«•« 
• B B a a B iBBaaa: 
DBaBBB IBBBBB 
BBBBBB IBBaBBi 
aBBBBa IBBaBBi 
BaBBBB i f l a a a a i 
• BBBaa iBBBaai 
• Baaaa ÌBBBBBI 
aaBBBB IBBBBai 
• BBBBB laaBBBI 
• BBBBB IBBBBBI 
• aaBBBk iBBBaa i 
• BBBBBai. ^aaBBBBI 

l o .%'pe( f l r tOf f t t<»t '€5 di fÌ€lut3Ì€E 

in ntfwai tffru 

ttntto otfni «• jc f» 

ttopt*u o<| t t t raiarc» 

trasporti internazionali 
terrestri - marittimi - aerei 

depositi - traslochi - ufficio viaggi 

servizio derrate alim^entari 

HIMII; V. (lirii/ i i i i i i! !>i!iii!riili; inilaiin 

spedizioniere ufficiale della 
fiera internazionale di padova 
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