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L AMARO DA PREI[R1R[ SI CHIAMA: 

Chinol ^ 
' V , < , cr.ì''' 

T O N I C A efficace 
APERITIVO squisito 
DIGESTIVO insuperaliile 

puro 
con soda 

caldo 

^ Harca depositala dal 1920 



easja di fùjftaimLio 
D I P A D O V A E R D V I G O 

I S T I T U T O i rMTERPRDVI IMC lALE 

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

P A D O V A " CORSO GARIBALDI , 6 

S E D I P H OV i r«JC l A L I 1 IM : 

P A D O V A - CORSO G A R I B A L D I , B 

R O V I G O - U I A M A Z Z I N I , 1 1 

N. 73 DIPENDENZE NELLE DUE PROVINCIE 

~ Prestiti per l 'Agricoltura, l 'Industria, il Com
mercio e l 'Artigianato; 

— Operazioni di Credito Fondiario ed Agrario; 

— Servixi di Esattoria e Tesoreria; 

— Depositi titoli a custodia su polizze « Al por
tatore »; 

— Locazione cassette di sicurezza; 

— Servizio rapido di Cassa (notturno e festivo -
presso la Sede di P a d o v a ) ; 

— Operazioni in va lu ta estera e del Commercio 
con l'estero. 

PATRIMOiy iO E DEPOSITI 
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LA CURA TERMALE DI ABAIMQ 
L A C U R E D E S E A U X D ' A B A N O 

T H E R M A L K U R I N A B A N O 

INDICAZIONI PRINCIPALI 
PER LE CURE 

Postumi di roumatisma acuto o pseudo reu-
malismi intonivi (esclusa la lorma tubercola
re) - Artriti croniche primarie e secondarie 

Fibrositi, mialgie o miositi - Nevralgie e 
neuriti - Uricemia, gotta - Reliquati di frat
ture: distorsioni, lussazioni, contusioni - Po
stumi di llebito - Reliquati di affezioni gi
necologiche: metriti, parametri ti, annessiti 
(non tubercolari) - Pcriviscerili postopera
torio - catarri cronici delle vie respiratorie 
Particolare caratteristica di Abano: tutti gli 
Allieighi hanno le cure in casa 

INDICATIONS PRINCIPALES 
DE LA CURE D'ABANO 

Rhumatismes algus ou pseudo-rhumatismes 
infeclieux (à l'exceplion de la lorme tuber-
culeuse) - Arthrites chroniques primaires 
et secondaires - Affections et irrflammations 
rles mucles - Névralgìes et névrites - Urice
mie ei goutte - Séqueìles des fraciures, di-
'itorsions, luxations, contusions - Séqueìles 
de phlóbites - Réliquats des affections gyne-
cologiques: Mótriles, paramétrites, annexites 
(excep. tub.) - Inflammations viscérales po-
stopératoires - Calharres chroniques des pri-
mières voies respiratoires (excep. t u b ) , 
Caractère particulier d'Abano: tous les hótels 
ont Ics traitemenls à l'intórieur 

ES WERDEN FOLGENDE KRANKHEITEN 
BEHANDELT: 

Folgeerschinungen bei akutera Rheuma oder 
bei pseudo Infektiven Rheuma (mit Aus-
nahme von Tuberk.) - Cbronisc'ie Gichtlei-
den ersien und zweiten Grades - Fibrositis, 
Mialgitis und Miositis - Neuralgie und Neu-
rilhis - Harnsaenre und Gicht - Folgeerschei-
nungen bei Knochenbriichen - Verrenkungen 

Prellungen - Folgeerscheinungen bei Phle-
bilis - Folgeerscheinungen bei gynakologi 
schen Leiden: Methritis, Paramethritis, An-
noKitis (mit (Avisnahme von Tuberk. - Fol 
geerscheinungen bei chirurgischen Eingriffen 

Chronischer Kolairh des Naseniachenrau 
nres und der oberen Lufwege, Besonderfc 
Annehmlichkeil in Abano: Halle Hotels ha-
ben eigene Kurabteilung im House 
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Pi.scina termale 

Grande Parco Giardino 

Tel. 90.IO(i - 90.126 • 90.339 

il H [l IV 1) H 11 1-1: I. 

TfUii.sTi: VI(:TÌIHII\ 
Aria condizionata 
Pi.scina termale 

Klima-Anlage 
Thermal Schwimmbad 

Tfl. 90.101 - 90.102 - 90.164 

IIOTKLS II' HMto|<»risi - CiitcowrU- i » a t i » j » o i ' i i ' > 

T i: Il IVI i: IVI I i. /\ i\i ii 

Pisciiiii leritiale 

Thentiaì Schwiiiuiìbad 

Tel . 90.1.'{,') 

Hotel Due Torri Terme 
In una cornice di verde l'ac
cogliente Casa con il suo 

confort moderno 
L:i sympatique IVIaison, 

ivu ittilieu d'un quadre vert 
uvee son confort moderne, 

Tel. .90.107 - 90.147 

H!ll/(Hll TUi l l lSCHIi l l 
!iii letti - 'l'ulti i confort 

Inarco .secoìare 

!\i He! leu - ji'der Komforl 

1 Iiiiiderljaeli.sit;er Parlv 

Tel, 90.118 

TERME HOTEL VENEZIA 
In siiuiizione tranquil la 
l 'ul te le stanze con w,c, 

() con bagno privato 
In ruhiger .Stellung 

Alle Ziminer mit •w,c. 
oder privatein Bad 

Tel. 90.129 
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Sciirctari di Ketlazu.ia-; FKANCKSCO CESSI, GU/SEPPE 'ÌOFFANIN .jr. 

C O L L A B O R A T O R I 

S. S. Acqiiaviva, (i. Alossi, (i. Al iprandi , E. Halmas , G. 

Harioli, A. Harzon, C. Uertinelli, (i. Hiasuz, I*. Holdvin, 

E. Bolisani, (i. Hru iuUa, S. Cella, F . Cessi. M. (Checchi, 

E. F e r r a t o , G. F e r r o , G. Fiocco, N. ( ia l l imber t i , C. ( ia-

sparo t lo , M. Gorini , 1{. ( i rana ta . II, ( i r andesso , IJ. (Cros

sato, li. Lazzar in i , C. Lorenzoni , L. liUppi, C. Malaj;oU, 

(i. IMeiU'j'hini, (i. Miotto, (i. Montobhio , N. Papai 'ava, 

F. T. RolVarè, (i. Romano , O. Sar tor i , E. Seorzon, C. 

Hemenzato, S. l l o m a n i n .laeur, (i. ToiTanin, l i . T r ive l l a 

to, 1). Valeri , M. Valj;imÌKli, F. Zani))on, S. Zanot to , ecc. 

Direzione ii Aumiiuislraxione 
Via Ruma, 6 

In vendita presso tutto le edicole 
e le principali librerie 
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IL FORO BOARIO SE NE ANDRA' : 

COSA FACCIAMO? 

£:jÈiJ*1s*«^t* ^i 

j i i . -S.to-iMi' '•^Èt^.Jt'iimSBBÌ'' m ^ 

Fii^. 1 - l'niti) (iella Valle /tersa la nieh) del see. W'III {da mai iiieisiaiie del Canal ella). 

Non sarà male se « Padova », tra tanti pez
zi erudi t i , apr i rà le sue pagine al l 'approfondi
to d iba t t i to di un grosso problema ci t tadino 
che prima o poi mature rà , e che ha t rovato 
già qualche avvisaglia nella s tampa di infor
mazione: da Pra to della Valle se ne andi'à ver
so più eonfacenti lidi il Foro Boario, e un 
grande vuoto restei'à nel largo cerchio della 
Piazza. 

Non che a noi quel gran tramest io del sa
bato mat t ina appar isse t roppo sconveniente al 
luogo, se pens iamo che il Prato è nato propr io 
per simili manifestazioni, (« lieix' di meix'i e be
st iame »), e pei" istituii'xi nell ' interno deirell isse 
im primcj esempio, in Italia, dì... « shopping-
centei" ». Ci res tano d 'a l t ronde ancoi'a, e ci re
s tano bene, il p i t toresco mercato del sabato e 
la gran fiera di giugno, e circhi vari... E' il... 
Foi'o che per conto suo n(.>n ce la la più, a cin-
quanl 'annì giusto dalla sua istituzione, da quel 
grande merca to specializzato che e di\ 'enlato. 

[dobbiamo pero anche riconoscei'c che man 
mano che passano i decenni, e i secoli, (quasi 
due), mu tano le pi'opcavioni tra il Prato e la 

sua Ci t t à : quello cresce di misura e di pre
stigio man mano che questa svilisce e decade, 
diventa cioè sempre più un pezzo unico monu
mentale man mano che la Città si diffonde, si 
f rantuma e (nonos tan te i suoi grat taciel i) si 
appiat t isce. 

Cosi che a qua lcuno le sue normali at tr i
buzioni possono ormai anche sembrare disdi
cevoli, e non p o t r e m m o dargli loil(j del lullcx 

Comunque il merca to del best iame se ne 
andrà, la sua area resterà disponibile pei' al
tri usi, e già si parla, come ognun sa, di tra-
sfei'irvi certi grossi ullici pubblici, il Munici
pio o la Prefet tura , o l 'uno e l 'altra insieme. 

Questione gixjssa quanl 'a l t ra mai, e per la 
sua mole, e per gli interessi di i^gni ordine che 
sommucixe, non ultimi, na tura lmente , ciucili 
propri ad un ambien te che è unico al mondo. 

Questione quindi , a maggi(;r ragie^ne, che 
\ a lungamente e largamente dibatlLUa dai citta
dini p a d o \ a n i , anche perclié quelli che dovi'an-
iKj a suo tempcj decidei'c lo possano fare più 
a ragion \ e d u l a , o sentila. 

11 cri t icare, dopcj, e certo lacile, e scjllaz-
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zexole l ah ' o l l a pe r eeiMi s x a i i o n i , ina in l o n d o 

il d a n n o e poi di (u l t i , eon ie di l u t t i è anche 

la co lpa di a \ e r l a sc i a lo l a i e , per r i l u t t a n z a a... 

c o n i p i o i n e l l e r s i o pei' s l iduc ia neyli a l t r i , q u a n -

LID q u a l c o s a si po l exa a l i n e n o dii 'e. 

( J u c s l i o n e j irossa dunc iue , e dilì icile, ina ap-

puiUv) pei' q u e s t o , pe r i l i s c o r r e r n c sc i ' i an \en le , 

non s a i a m a l e r i c h i a m a l e (]uell(ì che e ra il Pra-

lo p r i m a che il p r o c u r a l o r e M e m i n o , bon i l i can-

i lolo, \'i l acesse i n se r i r e dal (V ' ia to la spe t l a -

L'iilosa e l isse , e ciucilo che lu d o p o di ciucila, 

l ino ai n u s t i i g io rn i . 

(Ci si \(ì^^lìa Cini pcrtli m a r e una p a r e n t e s i 

i m p c r l i u c u l e , ma s e u / a m a l i / i a : che se a l l ' epo

ca del Memi i io lossc e s i s t i l a una So| ) r i i iU' i iden-

/ a alle Ani i(.hila, lorsc' il P i a l o , c'ost, non si 

lacc~\a, che cpiesla sarcdihc inUa'Xcaiula a ler-

mai 'c i laxor i , d o p o scopc ' i l i i co sp i cu i ava i i / i 

a l l ' a u l i c o t e a l i o l ' omauo ,il c o s i t l d e t l o « Zai-

ro .d (1 ). 

RicHìsti u / io i ic ciucsia, del la s l o r i a del Pra

to didla Valle , che non e ditl icile, taiili s o n o 

i doc ' t imenl i e le i inmai i in i che ci s o c c o r r o n o , 

racco l l i e" o r d i n a l i r e c e n U ' m e n l e in que l l a S to 

rili l i gu i a l a di " P a d o \ a a l l r a x c r s o i secoli » 

c h e e s i a l a lueiiU'xii le c u r a p ro j i r io del d i rc t -

loic' di c|Uc'sla Ri\ is la . 

Ne r i p o r t i a m o , Fra le m o l t e i m m a g i n i , al

c u n e che i n t e r e s s a n o l ' a r g o n ì e n t o di q u e s t e no

te, perche: i l l u s t r a n o que l n o s t r o l a to del P r a t o 

de l la Val le q u a l e a p p a r i v a p r i m a d e l l ' i n t e r v e n t o 

del M e m m o , (lig. 1 ), q u a l e l à m a s e a n c h e nel p ro -

gel tcj del C e r a t o , (hg . 2), e q u a l e d i \ e n n e poi , 

c o p e r t o c o m p l e t a m e n t e d a u n Tolto h l a r e d 'al

ber i , (lig. 3). 

Vale a n c h e la p e n a , g i a c c h é ci s i a m o , di 

r i p o r t a l e a n c h e que l l a p a r t e de l l a i'amcjsa, e 

p r ec i s a , p i a n t a del Val le del 1784, ((ig. 4). 

L u n g o que l suo l a l o n o r d il P r a l o lu d u n -

ciLie pe r m o l l o t e m p o l ì m ì l a l o da l l a lungl i iss ì -

m a e a l l a m u r a del c o n v e n t o de l le Monac l i e del

la M i s e r i c o r d i a , con a l l ' i n l e i ' no , lien vis ibi le , an

che pe r il l a s l i g io del bel c a m p a n i l e , la lo ro 

g r a n d e Chiesa . 

N e a n c h e la v e n t a t a n a p o l e o n i c a p o l é nui-

lai'e di l a l l o q u e s t a s i tua ' / . ione, l ino a q u a n d o il 

c o n \ e n l o lu a b b a n d o n a l o , e poi a b b a t l u l o , e 

l ' a rea pa s sò di p r o p r i e t à dei Pad r i A r m e n i , liri

che' il C o m i m e , a c q u i s t a n d o l a , s t ab i l i di col lo-

e a r \ i , e \'i collocc) di l a t t o nel \9\^, c o m e tu l l i 

\ e t l i a m o a n c o r a , il F o r o B o a i i o . 

Se q u e s t a e la s l o r i a , e v i d e n t e , a l l r c l l a n l o 

uuix'oea e la desl ina ' / . ione ci ìc, a q u e l l ' a r e a , ha 

a s s e m i a t o il P i ano R e u o l a t o r e Crcneiale del l'ic-
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Fig. l'riiid del In Valle liliale iipinifi mi al Ionio al 1820, da una incisione dello 
Chenalier. 

c i n a t o : a quella del Foro Boario e a tut te quel
le che immedia tamen te la seguono (ino quasi 
alle mura della Po i ia S. Croce (lig. 5 ) : desti
nazione a parco pubblico, prevedendo lo stesso 
Piano anche lo spos tamento di tut t i gli im
piant i sportivi , come è noto, in un 'apposi ta Zo
na sportiva, alla Pal tana. 

E' ques to un fatto impor tan te , sia perché 
il Piano è la Legge, sia perché è già una chiara 
e consapevole soluzione per il p roblema che ci 
s iamo propost i , e bisognerà, pr ima di prosegui
re, fare i conti con questa . 

Non c'è bisogno di r ichiamarci qui a tu t te 
le amare considerazioni già lat te da tanti e in 
tante sedi sulla es t rema carenza di spazi verdi, 
pubblici e privati , che allliggc la città di Pado
va, e che una cieca e avida pcjlitica edilizia ha 
lìnora con le rma lo e aggravato, per dire subi
lo che la scjluzione del Piccinat(^ e senza dub
bio, in sé, la più coraggiosa, e, in vìa dì princi
pio, la pili intelligente. 

Nel caso nosti 'o, qualche obbiezione si po
t rebbe tuttavia, in buona lede, fare. 

La pr ima è che lu t to quello spazio verde, 
grande quasi quan to l ' intera arca del Prato , 
uni to a questo , in una zona u rbana che è già 
marginale e non Httamente abi tata , né abitabile 
per la presenza di altri non sopprimibil i spazi 
liberi, rappresenta in quel luogo una ricchez
za forse eccessiva, pensando alla grande gene
rale miseria. Tanto che po t rebbe appar i re , an
che sul piano urbanis t ico, giustificata una mi
sura che tendesse a (rasferìre coraggiosamente 
una par te di quel verde in altre zone piti asfit

tiche della città, r icavando da quello spazio i 
mezzi necessari. Solo a queste condizioni ap
par i rebbe sostenifoilc, anclie sul piano morale 
e sociale, una variante in tal senso al Piano. 

La seconda obbiezione è più d i re t tamente 
legata a l l ' a rgomento di queste note, ed è che il 
grande \'U(Jto del Prato, e la grande massa cen
trale degli alberi, hanno bisogno di una indi
cazione di limile, di una cornice contìnua, che 
sia, nello stesso tempo, evidente e discreta. Il 
di latare questo spazio del Prato , sia pure in 
parte , in un al t ro spazio libero, profondo e in-
dclcn-ninato, non gioverebbe, a nostro avviso, 
al l 'armonia di un 'opera d 'ar te che è unica e 
conclusa, e ancora accentuerebbe quel distac
co, sul piano Limano, tra la Città e il Prato , 
che è già in at to da tempo. 

Il lungo e ost inato murcj delle Monache 
della Misericordia può darci a questo proposi
to una utile indicazione. 

Giunti a questo punto , in fatto di opinio
ni, il problema che si pone é un al tro. 

Tutti sanno, a Padova, del nuovo Centro 
Direzionale, degli sludi che si sono fatti e dei 
r isul tat i , gralici, raggiunti , e tutti più o meno 
hanno capito che funzione del nuovo Centro è 
appun to quella di raccogliere, in più ampi e 
razionali spazi, tutte, o quasi, le attività, ap
punto, direzionali ,pubbliche e private, della 
Città. Cosi che ru(;mo della strada può chie
dersi : ma come, da una parte si progetta un 
cent ro direzionale e da un 'a l t ra si propone di 
trasferire dei grossi calibri, quali soncj gli udi-
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ei eie! Comune e della r releUuca, dalla par te 
opposta della ei t ta? 

Non \'i e solo in (.(iit-slo lat to m^a dillor-
niita exicleiite di eoneeilo, ma. il peiiealo ellel-
li\!) dì aiii^iav are una s i iua/ ione di l iaiheo a!-

l ' inlerno (.Iella eit ta che è yià pesantissima, e 
ehe il pi 'ogello del nuovo Centro Direzionale 
li.'iìde a.ppimlo a.'J allegaerire, se non a risotvei'e. 

'Tuttavia, eon biìona pace dei pianificatoli 
i\ lutti i costi, da buoni , (t) cattivi), italiani noi 

li 



^ k 

>" 
f f 

I 1 • 'S i . •• - f - h n i ^\ > ' t ^ v , ., J» ^ W „̂ V 

^ " ite"! u Jntf'^^" jwHiS^^, 
<-%-. 

\v' ^' 

Ms l-

<( 

A fcbfW=«ì|»}-*»- H^^^'- * " - •*««(^ 

K i s ' . r> F.sli;iilo ,1,1 l'omo l<,-,/ol,ih,r,' <,cn,'r,i!,' i l ! ) , i7 , (/,-/ libinolo, liilloui in nnj, 1 ~ 

pens iamo che la vita di una ci t tà è anch'essa 
così lacca di risorse inipieviste, cosi elastica 
per moli spt)ntanei di ada t t amen to , così varia 
nei suoi aspetti e carat ter i , che non caschereb
be il mondo se anche qualcosa di simile, in par
te, accadesse. Se abbiamo dei dubbi , e dei ti

mori, è sulla mole che inevitabi lmente simili 
« pesi pubblici » tenderebbero ad assumere, pro
prio clo\e so\ rana lej'.ge nv.n può essere che la 
discie/.iciie. 

Se a un privato, teor icamente , è possibile 
à'nx- di no, chi pot ia dirlo ad un ente pubbli-
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CO, coper to com'è claH'Lisbergo del « pubblico 
supei'ioi'c inlei'csse »? ( . . .Tanto che pei'iino gli 
alberghi pi ivali , in Italia, possono assumere , 
per \'i()Uue le leggi, la veste del pubblico iu
te l'esse). 

Oueslione quindi , anche qui, di mism-a, e 
di m o d o : ed e questo, evidenlemente , il punto 
cruciale del problema che ci s iamo proposti 
non cer to di l i sobe re , ma semplicemente di 
illusi rare. 

Misura è la dimensione e la forma d i e la 
nuova cornice potrà assumere in modo da con-
cludei'c a rmonicamenle quel LOSÌ \ a r i o ma coe
rente anello u m a n o che ablìraccia e xix'ilica il 
gran xuolo del l ' ra lo ; incido e il linguaggio esle-
rioie che queslii lungo lilai'c i abbricalivi) potrà 
assumere, per appar i re , ed essere, la conlinua-
/ ionc, a l luale , di un discorso uuitai 'io già in 
al to. 

In cjuesla disanima che involge i più dil-
licili problemi de i ra rch i le t tn ra non solo coii-
(ein|")(.ranca, ma di semi)!!.', ci possono intanto 
soccorrere àiw esempi di solu/.ione, il p i imo 
che lisale a d o r n o al !78,S, i! secondo che e !'a(-
luale. 

Che C|uel muro delle Monache Fosse s ia lo 
sempre consit lcralo come « cosa i-)i'o\\'isoria » 
anche dai nostri anlenal i , e n a i m a l e , man ma
no che PL'I successive l i as iorma/ ion i la cortina 
edilizia assumeva, alloi-no, loi ina stabile e con-
linua, ma il la l lo e che ci lu al r iguardo un 
|)rogello vero e proprio, allidalo dal Memnn) 
slesso al l 'a ich. S u b l e \ i a s di Roma, che lo di-

seguù, ma lo lece incidere niente di meno che 
da uno dei Piranesi, il liglio Francesco, e che 
e quello che r ipor t iamo alla (ig. 6. 

11 curioso è che lo possiamo oggi discu
tere come di cosa at tuale, tanto corr isponde al 
vivo del nos t ro problema. 

Da al loia alcune circostanze tli fatto sono 
muta le , con la eostruzione dei due palazzelti 
lino al l 'a t tuale Viale Carducci e con la defini
zione del picccjlo giardino che li divide dal Pa
lazzo Verson, ma d i remmo in meglio, che uno 
dei dilett i del progello del Subloyras era, ed 
è, senza tlubbio, la eccessiva uniformità e una 
certa pesantezza meccanica aggravata dalle di
mensioni della « letta », specie in rappoii t ) al 
linguaggio cosi vivo e vario e gaio delle al tre 
pareti del Prato. 

lui e ciuesto il pericolo maggiore, quan to 
a misura e modo, che incombe su ogni ligu-
razione edilizia in quel pos to : ed è un pericolo 
di tondo. Come si la, oggi, su unica ordina
zione, a cont inuare un discorso l iberamente ini
ziato e condot to per alcuni secoli, senza tur
barne la sponlanea armonia e senza r icorrere a 
banali lalsilicazioni? C'è da ehiedei'ci anzi, in 
generale, se è possibile oggi, con il nostro mo
do di vivere, di per\sare, di paiiai 'c, e di co-
slruire , espi-inicre tiuell 'unila di senl imenlo , o 
di spir i lo, alla quale e condizionala t)gni espies-
sione artist ica d'insieme. 

Noi dovremmo risiiondere di sì, che è certo 
possibile, come sempre del resto, anche se mol
to pili diUicilinenle di prima, e, rari, esempi 

S 

file:///ario


!'"Ì4'. 7 - /-() siala (illuiilc (/('.' /ilio 11(11(1 del l'ialo della Willc. 

anche in I taha lo coni c imano . Ma simili in
terventi r ichiedono in chi li propone un chiaro 
senso del limite e in chi li svt)lge una prolon-
da coscienza del l ' impegno che è per assmnere, 
e Lina cultm^a e una sensibilità invero parlico-
lai'i. 

Come si vede il proget to del SLiblcyi'as ri
prendeva e cont inuava i portici del pala/./o Ver
sori, quello che non è già piti nei due attuali 
pala/zet t i vicini. C'è da chiederci, a titolo di 
esempio, se qLicsta cont inua / ione , clic è sen/a 
dubbio e lemento di imita, poiché l'ichiama una 
Funzione sociale tipica a tutta, o quasi, l'ar-
ch i te l tu ra padovana, e a quella presente nel 
Pra to in pr imo luogo, debba cssei'c o no con
fermala nei futuri sviluppi. 

Ma un por t ico inchiede ima Iunzione che 
è, (;ggi, sol tanto commerciale , (che lai~ne altià-
mienli di un piano ter reno sotto un portico?), 
e vi è dubbio fondato che possa sussistere an
cora questa funzit)ne su quel lato. 

Tuttavia, portici o no, negozi o no, ci pare 
cci'to che tra ima dest inazione a pubblici ulli-
ci, con quegli impegni tli « rappiesenlanza » e 
di dimensione che comptir ta , ed una destina
zione a case da starci , sia meno pericolosa, nel 

Piato, questa seconda, anche per la cont inui tà 
della vita che nelle case si s\()lge e il richia
mo commei'cialc che de terminano. 

li ' s lato questo un accenno, come si disse, 
a solo lilolo di e sempio : che come ciuesto tan
ti ald'i sono i problemi che si alfacciano alla 
mente a pensarci su, ma che non è il caso di 
esporre , se non al tro perché sont)... prenralui'i. 

ha soluzione in a t to , inx'ece, (lig. 7), con 
quei li'c eoipi slaccali e s immetrici , collegati e 
dilatati da alte appendici piene e a colonne, a 
piescindei-e peiTmo dalla sua pretenziosa e gof
fa monumental i tà L\Ì\ i^icli'a artiliciale, può es
sere sopra t lu l lo mi esempio di quello che, co

me misura, non si clew lare sul ' ra to . c l i -

latti una soluzione \ 'olumctrica che non solo 
!a corpo a sé, ma che, nonoslaii le la s immetria, 
é anche internamente slegata e diiìOrme. Viene 
a mancare in sostanza a quello che é il compi
to principale di ogni a rch i te t tura in Prato del
la Valle; quello di cont inuare una cornice, di 
lare parete, in altre parole ; molto meglio, da 
queslo punto di \ is(a , la caserma •.< caserma » 
di S. Giustina. 

A proposito di vS. Ciiustina e del Prato xale 
iorse la pena (.li r icordare che c'è stalo anche 
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nn altro proget to di gi'ande mole elie ad un cela
lo momento intei"esso il Prato, attoi-no al 1825, 
ed e il nolo proget to dello .lappeili per trasie-
riiA'i, sulle aree libere eiie allora ei'ano lungo il 
lato nord di S. ( ì iust ina, la setle di tutte le al-
t i \ i la unix'eisitarie, in un imponente e solen
ne palazzo, oggi d i remmo in un « monobloc
co »; oiizzonlale pei'o (lig. 8). 

Anche qui, se dovessi\iu) chi'e la nostra, e 
ciiu tul io il r ispel lo pei' il granile a ichi le t lo , di
renimi) che il Prato lo piX'k'iia.ino cosi, come 
un seguilo di interventi cerio casuali lo lia da 
quella parie con l igu ia lo : in qu.csla piazza uni
ca al mondo, 'dove peiTmo la enorme mole di 
S, (iiuslina tlixenla. « sussidiaria », e già basta, 
riiiserimeiìlo di altri grossi LCiilri di inlercssc 
rischia sempre tli dixcnlare una operazione con-
Iroproducenle. 

H anct)ra, già che ci siamo, poiché le noli-
zie nascono cosi, dall 'esame LICÌ cU)cumenli, una 
pei' una, sulla slessa nosira appetibile arca, 
un al i lo piogcl lo In proposto , per un Collegit) 
Armeno, che d o \ c \ a pur a \e r axulo un inomen-
lo, ctìinc dire?, di al Inalila, se ne e stala ripor-

lala una planimetr ia indicativa nella Pianta di 
Padt)va del Palella, che e del 1842 (tig. 9). 

L'atluaiiti^ì era così la t ta che r isul terebbe 
che la pr ima pietra lu posta nel 1834 e che era 
ancora in costruzione appun to nel i842, men
tre gli alunni soggiornavano provvisor iamente 
nel viciiKi Palazzo Zaeco (2). 

Se siano vere ciueste notizie, come losse 
questo collegio e che (ine abbiano poi lat to le 
opere iniziale, po t rebbe essere anche interes-
sanle ricercare, ma e\ ' idenlcmente la ricerca ci 
por le iebbe t roppo fuori di s t rada. 

Tuttavia a giudicare anche qui da quan to 
si \ci\c, l ' impostazione del proget to non era cer
io brillanle, e se non losse sorlo al suo posto, 
sessanl 'anni dtiiTo, l 'at tuale monumento. . . boa
rio, ci sarebbe senz 'al t ro da rallegrarsi che quel 
collegio sia, in un modt> o ne i ra l t ro , linito male. 

E al lora? dirà q u a l c u n o : allora dalie con
siderazioni che abb iamo lat te , dagli esempi che 
abbiamo eitati , ci sembra che alcune conclu-
sicaii generali si possano t rarre , anche senza 
\i>!i..r procedere in una discussione che diven
terebbe t roppo minuta . 

i.a prima e clic se si d e \ e mutare la pre-
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visione del Piano Regolatole, sost i tuendo la de
stinazione a pareo pubblieo eon altra eomun-
que labbrieal ixa — pei' edilizia pubbliea o pri-
\'ata nt)n eonta — questo possa essere sostenu
to e lat to, a Roma loiaeendo, solo r i ca \andone 
i mezzi per assìeurare alla eittà altre piti neees-

sarie zone di libero respiro. (Quanti padovani 
non hanno sognalo una piazza al posto del de
molito Storione, o di lìanecj alla Chiesa dei Ser
vi, o di poter godere di altri paiehi pubblìei, 
ecjiiu' dell'e.v pareo Ti 'e\es?). 

La seeonda è ehe questo qualunque inler-
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vento fabbricativo deve essere contenuto nei scorso sia arduo e ci possa portare, ad aver 
limiti, dicevamo, di una assoluta discrezione, (iato, lontano. 
non solo lungo tutta la lixjntc sul Prato, ma an- Comunque ci basta di aver avvertito il pro-
che all'interno, poiché le prospettive dal Prato blema e di avere francamente esposte le no-
sono lunghe, e non possoncj essere tollerale, stre opinioni in proposito: se altri vorranno, 
neanche a i-idosso della prima cortina, escre- sulle stesse pagine ospitali, o altrove, ripren-
scen/.e edilizie dillormi dalle proporzioni della dere il discorso, sarà già molto: l'importante 
città, in quel luogo. è di pai'Iarne tra noi, di questi nostri problemi, 

(juanto al resto si è già visto come il di
ci ILIO luujNirriA 

N <) T K 

(1) Poe:) l e inpo la, ripiilciulo, {l inalnicnlc !), la ca-
na le l la , SOIKJ riall iorali iiiioxaniL'iUe quesl i i-Lidcri ra
mosi , suk) clic non c i a n o solo quelli rile\ 'ati ilallo 
S l r a l i c o nel 1775 in co r so tl 'opci'a (e pubb l i ca l i nel 
I7')5: « Dell'Ani ie'o T e a l r o tli Paclcn-a » nella s l a m p c -
l'ia del Scminaricì , I7'35, Taw I) ma al tr i se ne sono ag-
liiunli, ce r io e|ueHi già appars i nel 1823 eonie lesl inio-
ni;i il Noale in una sua o p e r a ilei 1827; « I5eli'an-
lieiiissinio l e m p i o s c o p e i i o in l^atlova, e i e . » nella 
l ipogia l ia tk'l Seinina}io , 1827, paa. 13. O l l i m a occa
sione ciuesla i l u n q a e pei- e o m p l e l a i e i rilievi, se a l t r i 
non l'ha yià l 'alio. 

(2) i.e no t i / i e sono h a l l e tlalla « G u i d a di Pado
va e (.Iella sua Pi()\ ineia » etiila nel 1842 eoi lipi del 
S e m i n a i i o , e alla qua l e la p ianla del Pal le l la era al
legala. C'mioso e (.he nella (ìtiida dello s lesso S e b a -
lieo, del 'li'-), u i en l r e e spa r i l o ogni ai.'eenno al C\)llegio 
A lmeno , la sua s a g o m a iiuliealixa ligura a n c o r a nella 
p ian la a l legala , d a l a l a aiieli 'essa 1869, d i segna la dal 
Morello. 



IL PROCESSO PER LE DIMOSTRAZIONI 

AVVENUTE A PADOVA NEI GIORNI 10, 

11 e 12 GENNAIO 1859 

Ci' j)oi la conl rovcrsa (fueslione (IcU'arri-
vo (Iella sa lma a Padova . Dopo la mor te del 
l ìrofessore, un suo spiovane amico, ([uello stu-
(Icnlc Malico C-eccarel indicalo nella dei)()si-
/ i o n e d e l l T s o n i , che Un dal liSnO era in rela
zione con lo Zan ihra , i-elazioiie « cemenla ta 
(la r iveren te s inipal ia olli-e che dal la predi le
zione ])er gli studi di ma lema l i ea e fisica che 
col t ivava c o n l e n i p o r a n e a m e n l e alla medici
na » " " , r icevette la sera deiriS gennaio una 
leflei'a del c o m u n e amico (1. P). Semenzi che, 
comunicandog l i la mor ie dello Zambi 'a, gli 
dava l ' incarico di disli ' ibuire alcuni avvisi a 
s l ampa alle auloi-ilà univer 'silarie di Padova 
e suggei'iva che sulla hai'a t'ossero deposte le 
insegne di ijrofessore, la toga e il bei-retto; 
la sa lma sai 'ehbc stala poi |)orlala a Padova 
(( per (juegli onor i che le dovra i ìuo essere ren-
duti dal corpo un i \ c r s ì l a r i o » ''"''. 

11 ( 'eccarel s ' incontrò allora con Cesare 
Zandi ra , fratel lo del professore, il (piale gli 
disse che ei'a s ia lo deciso il t raspor lo della 
sa lma a Padova , ( i enc ra lmen te si r i t iene che 
la sepol lura a Padova sia shila voluta dal 
professor Zanil)i'a. 1̂  in ell'elli nella noia del
la Delegazione Provincia le di Treviso invia
ta al pi'of. Meiiin, d i re t tore della facoltà (ilo-
solica, menli 'e si comunicava l 'arr ivo della 
sa lma a Padova con la corsa in i)artenza da 
Ti'eviso alle ore tS,2r) della sera, si dicexa che 
il s eppe l l imen to a Padova avveniva pei- de
sider io del defiinlo. Il ( ì loria nella sua ( ' ro-
nuca di Padova (e. 12) annoti» che lo Zam-
bra « per suo tes tamento ordint) di essere se
polto in Padova >i. Anche la Riì>isl<i lÙKjdncn 
del Hi genna io 18.1!), r i po r t ando la notizia 
della mor ie dello Zand)ra , riferixa che « ul
t ima volontà del defunto fu che il suo corpo 
a\'esse a posare nel c imi tero di Padova ». 11 
Coniandin i scrive senz 'al l i 'o: lo Zamhra « la 
sciò per les la iuenlo di essei'e sepolto in Pa
dova », e il Soli iro i-ipele: K per sua disposi-
zi(UU' t e s t amen ta r i a , la sua sa lma doveva es
sere tumula ta a Padova " ' "'". 

Ma in l'ealtà (piella decisione non fu i)re-
sa j)er a d e m p i e r e la voloidà del de fun to : se
condò ([uanlo dichiai 'ò (i. H. Semenzi , il nio-
livo del t r a spor lo della sa lma a Padova fu la 
poca sahdìi ' i là del c imi tero di Trev i so ; ( 'esa-
i"e Z a m h r a aveva pensalo di far t r a s p o r t a r e 
la sa lma del fratello a ( 'omo, luogo di nasci
la dello Z a m h r a ; ne pai'h'i anche col medico 
provinc ia le di Treviso, uni vi i-inuncìò per-
chi' hi spesa che ne dei ' ivava j)areva eccessi
va. (Vv inolli'c la leslinuìii ianza dei fratelli 
S tefano e Domenico Piccioli, agenti della fa-
niigiia Tern i , i (pndi dichiarar^H\o che « a mo
tivo de l l ' insa lubr i là del c imitero dì Treviso » 
j)ro|)oser() il t r aspor lo a Padova, n (p ianlun-
(pie lo Z a m h r a non avesse mai da lo a cono-
scci'c di avere tale des ider io » ' '^ ' . \ o n ci \}\.\ù 
essere j)iìi esplici ta negazione «lell 'asserila 
volontà del de lun lo , che fu presa a pretesto 

come dichiara i 'ono i liiccioli j)er o l lene-
re il permesso del [l 'asnorlo dal la Delegazio
ne di Ti'eviso. 

Quindi si c(ndude con\e annue t leva la 
stessa Delegazione di Ti 'e \ iso ''•'' che nes-
suiut inlesa ei'a intercorsa li'a Padova e Tre 
viso a lmeno a i ro r ig ine dei fatti. 11 lrasi)orlo 
della sa lma a Padova h\ una forluila de ler -
miiutzione presa per sugger imento dei fratel
li P)iccioli, dopo (pialche incericzza, dal fra-
lello dello Zand)ra , uomo come r isul tava 
dai i-;ipporli della polizia al ieno da ogni 
al l ivilà politica (e che in ogni UHXIO non si 
VL'vo ne[)piii'e a Padova per accompagna re le 
spoglie- del fi'at(dlo); e a ([uesla de l e rnnnaz io -
ne {u e s l raneo (puìlsiasi accordo con gli stu-
(liMiii e (pialsiasi scopo politico. 

Se l 'aulori là in( |u i re ide aveva polnlo ave
re (pialche sosiìctlo sulle i'agi(Mii per cui si 
volle seppellii 'c lo Z a m h r a a Padoxa , (pieslo 
v e n i \ a a cadere d inanz i alle de|)osizioni con
cordi di più ìesliinoni che esc ludevano ogni 
motivo meno che legit t imo. 

L'(S gennaio Cesare Zamhra si i-ee(') a Pa
dova dalla famiglia Meneghini , jjresso la (jua-
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le e i a o s u i l a l o il IValcllo ( ( u a n d o d i n u ) r a \ a in 
e i l l à , liei- p r o v v e d e i ' e a l l a l i ( iu ida / . ione di 
([(lalelie c o n i o r i n i a s l o s o s p e s o e p e r p i ' e n d e r e 
la loi<a e il h e n - e t l o a c c a d e n i i e o de l i'i-alello 
con cui vo leva l'osse o i ' ua l a la c a s s a l 'unebi 'c . 
Il L*iorno !), i i i nn io in ca sa M e n e g h i n i a n c h e 
il Ceeca i ' c l , Cesat 'e Z a n d u ' a si l'ccò i n s i e m e con 
lo s h u l e n l e <lal prof. L o d o s i c o M e n i n , d i r e l l o -
re de l l a l 'acollà l ì losol ìca , p e r p r e n d e r e a c c o r 
di p e r i l 'unei 'al i . Il Di'of. M e n i n l e s l i n i o u i ò che 
lo s l e s so i>iorn() il ( ' .eccafol i^li a v e v a p o r t a t o 
T a u n u n c i o l ' unchre di ' l lo Z a n i h r a '•"'"' ed e r a 
|)oi r i t o i a i a to i n s i e m e col iValel lo de l d e f u n l o . 
IMI s t a b i l i t o che la s a l m a l'osse i n l r o d o l l a in 
c i l là e d e p o s t a ne l la cel la m o r l u a i ' i a d e l l a 
c h i e s a di S. iM'ancesco ne l la cui p a r r o c c h i a si 
c r e d e v a e r r m i e a n i e i d e si t r o v a s s e c a s a Mei\e-
ijliini inv(>ce ch(- in ( |uel la di S. Ai idr ( s i c o m e 
poi si s e j )pe ; la m a t t i n a s e i i u e n t e si s a r e b b e 
c e l e b r a l a u n a nu ' s sa c a n t a t a ; v e i ' h a l m e n l e i'u 
[ issata la | ) a r l e i i za dcdla s a l m a da TI^CNÌSO a l l e 
o r e I pon i , con ai ' i ' ivo a P i tdoxa a l le (i. Ma. r e 
ca tos i a i r i D i v e r s i l à , il prof. MiMìin troNÒ la 
l e t t e r a de l l a D e l e g a z i o n e di ' Ì ' IH'NÌSO ne l l a (p ia 
le la p a r t e n z a e r a s l a b ì l ì l a a l le o r e «S/if) di se
ra con a r r i s o a l le II '"'•'. 

C o m ' e r a a v v e n u t o ((iiesto s p o s t a m e n t o 
d ' o r a r i o ? C o m ' e r a pos s ib i l e che la s a l m a p a r 
tisse cdii u n a co r sa d i x c r s a da (pud la s t a b i 
l i ta d a l l a l)elet!;a/.i(!iu' P r o v i n c i a l e di T r e v i 
s o ? Aiudìe p e r ip ies la c i r t ' u s l a n z a si p o t e v a 
s o s p e t t a r e u n a p i ' e m e d i t a t a a n l i c i | ) a z i o n e d e ì -
ì ' o r a r i o che a x r e b b e f a v o r i t o un niai4i;ior c'(Ui-
c o r s o di s t u d e n t i i' la pos s ib i l i t à di l 'are u n a 
d i m o s t r a z i o n e ( p i a n d o i c i l l a d i n i l um si e r a 
no r i t i r a l i ludle loro case \)vv l 'ora l a r d a e la 
l'iaMlda sln,i4Ìone. 

Le dcpos iz icu i i de i f'i-a!e!li l ' i cc io l ì . i^ià r i 
c o r d a t i , di A n t o n i o Z a n \ - e t l o r i , c u r s o r e d e l e -
i^alizio di Treviso i n c a r i c a t o d e i r a c c o n i ) ) a -
l i i i a m e n t o de l i a s a l m a , del r ew Alliscio Mia-
ni . p a r r o c o di S. Mar i a Ma.gj^iore dì T r e v i s o . 
(ìi l.uii;i l ìa l l ' ae l lo aijeiile d e l l a d i t t a de l i e d i -
liij,euze l ' ' r anche t t i i n c a r i c a t a (Ud t r a s i i o r t o . 
(•(Uiciu'denieiile a t t e s t a n o che l 'ora d e l i a p a r -
l enza tu r issata p e r le I | ) o m e r i d i a i i e pei ' un 
ii. '4Uardo a l la s a l u t e m a l f e r m a d(d p a r r o c o 
don Miau i , che e r a tale da non C(Uisenlire u n a 
p a r t e n z a piii l a r d a , s e c o n d o il d e s i d e r i o e-
Sjiresso da l p a r r o c o s t e sso . Il i n c d ì c o jn ' ov in -
c ia le . i n l ' o i i n a l o di cii'). d i s se che si a c c o r d a s 
s e r o c o m e p o l e \ a n o ; il c u r s o r e dcdei^alizio 
non a \ eNa a l t r a i n c o m b e n z a che ip ie i la di 
\ i i ; i l a r e c h e la s a l m a fosse s e p p e l l i t a nel ci-
u i i t e i d i i u i u i n a l e e non In m ' a t o r i o p r i v a l o 
e che IrascorressiM'o a l n u a i o IK oi'c d a l l a m o r 
te pi ima che la s a l m a fosse 1 r a s p o r l a la. a \ ' en -

d(! p e r il r e s t o riM'Uiirdo ai d e s i d e r i e a l l e c o n 
v e n i e n z e de i f a m i l i a r i d e i r e s l i n l o . A n c h e la 
!)ele!. iazi(nu' di T r e v i s o in u n a s u a n o i a d e l 
Ib g e n n a i o al tesh ' ) d i e , « s i a s t a l o i)er r i i^uar-
d o d e l l a f a m i g l i a T e r n i o d e ' suo i a g e n t i o 
d e l l o s l e s s o f r a t e l l o del d e f u n l o v e r s o il p a r 
roco di S. M a r i a M a g g i o r e , d o n A n g e l o M i a n i , 
u o m o di ( h d i c a l a s a h i l e , a l l ine i l e e s s o c h e p u 
re lo a c c o m p a g n a v a , n o n a v e s s e a f a r e il v i a g 
g io di l i d i a n o l l e a r r i v a n d o v e r s o le II a l l a 
s t a z i o n e di P a d o v a , (...) f a l l o s ta che essi a g e n 
ti i f r a t e l l i l i iceicdi p r e d i s p o s e r o il t u l i o p e r 
la c o r s a d e l l e I pon i . , e n e a N v i s a r o n o ru f l i c io 
d e l l e d i l i g e n z e l ' r a i ì c h e l l i in T r e v i s o » '•''-'. 

.Scambi a c c i d e n l a l i di o r e nel t r a s p o r l o 
di c a d a v e r i e r a n o a l t r e vo l l e a c c a d u t i , c o m e 
( l i n i o s t r a v a il c a s o r e c e n t e del l r a s ] ) o r l o d e l 
ia s a l m a di c e r i o ( i i o \ ' a i m i P i a rb i san da P a 
d o v a che dovcNii g i u n g e r e la s e r a de l 12 g e n 
n a i o a ' [ ' r ev i so e i i ixece vi g i u n s e la m a l t i n a 
dcdlo s l e s so g i o r n o a l l e U. 

I)(d r e s t o l u ' i i i n i eno da l M u n i c i p i o di P a 
d o v a sì e r a l e n u l a in g r a n c o n t o la no ia d e l 
la D e l e g a z i o n e di T r e v i s o : r i m p i e g a t o ( ì i o -
va i in i P r e \ a l o d e l l a s e z i o n e s a n i t a r i a , s e b b e 
ne a v e s s e r i c e v u t a In c o m u n i c a z i o n e d e l l ' a r 
r ivo d e l l a s a l m a a l l e o r e 11 poni . , n o n t rovi) 
n u l l a da e c c e p i r e a i r a g e n l e d e l l a d i l l a d e l l e 
d i l i g e n z e h ' r a n c l u d i i . c h e r e c a t o s i d a lui al 
Aìmi ic ìp io , gli moslri ' i la l e t t e r a d e i r a g e u l e d i 
T r e v i s o (die i i s sava la p a r t e n z a a l le 1 
l)oiu. '''•". P e r t a n t o il P r c N a t o e il l ì a lTae l lo 
si r e c a r o n o a l l a s l a z i o n e p e r le b e vi iroxn-
r o n o il s a i a ' c s l a n o didla c h i e s a di S. A n d r e a . 

I n i d i r e la C o n g r e g a z i o n e M u n i c i p a l e di 
P a d o v a a v e \ a f a t t o p e r \ ( U i i r e a l la s t a z i o n e 
a l le o r e 'Ì.'M) pon i , la c a r r o z z a m o r t u a r i a . 

D a l l e d e p o s i z i o n i r i s i i l l a v a ( (u ind i e v i 
d e n t e che r a n t ì c i | i a z i i ) n e ( k d l ' a r r i v o d e l l a s a l 
m a a P a d o v a e r a s l a t a c a s u a l e e d o v u t a a u n 
l ' ig i iardo a l l a s a l u l e c a g i o n e v o l e did p a r r o c o 
che r a c c o m p a g m n a . e c h e le s t e s se a u t o r i t à 
s ia dì T r e \ i s ( ) c h e di l ' a d o \ a n o n a \ ' e \ ' a n o 
d a t o a k a i n a i m p o r l a i i z a al f a l lo , r i t e n e n d o l o 
a c c i d e n t a l e e non i i u ' o n s n i d o , c o m u i u p i e n o n 
ta le d a s u s c i t a r e s o s p e t t o . 

PicstaNa a h p i a i i t o o s i a i ro c o m e gli s l u d e n -
li ax'cssei 'o p o l u l o a n p r e n d e r e l 'ora d e l l ' a r r i 
vo (kdla s a l m a : le d e j x i s i z i o n ì su (p ies lo p u n 
to f u r o n o a h p i a n t o v a g h e , e n o n si poli' ' a c c e r 
t a r e c o m e la n o t i z i a si fosse di lTusa. I b s o g n a 
(lire p e r ò c h e g r i m p i i r e n t i n o n i n s ì s t e t i e r o su 
( |Uesto p a r l i c o l a r e . Il nd lo i -e h ' aben i e b b e a 
d i c h i a r a r e di lum s a u e r e c (uue il t r a s | ) o r l o 
aves se aNuto l u o g o : i n l i ( M p a t a m e n t e e " c o m e 
gli s i u d e u l i a b b i a n o c\ù p o l l i l o r i l eva i 'Cn '"' ' ' . 

I.e esiMpiie d;d prof . Z a i i i b r a f u r o n o ce -
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lebra le a Ti'eNiso la ma t t i na del g iorno 10 e vi 
ass is te t tero le antoi ' i tà locali (il deleiialo pro
vinciale , il podes tà , ecc.); t e r m i n a t a la fun
zione relii^iosa, Cesare Z a m b r a disse al ('ec-
ciri'el di non essere in condizioni (Taninio e 
lìsiclie da accompai^riare la sa lma a Padova , 
e nello stesso lemix) i>li det te l ' incarico di re-
cu i ìc ra re la lo^a e il be r r e t to dei fratello e 
r iportai ' l i in casa Menei>liini '•''̂ ". 

Dalle r isul tanze delle indagini lino allo
ra svolle, il 21 genna io il Commissa r i a to di 
polizia di Padova poteva deduiM'e che non 
constava « in modo posit ivo (piale al t ro mo
tivo i n d i p e n d e n t e m e n t e da un sen t imento di 
reverenza abbia pot ido sp ingere gii s tudent i 
ad o n o r a r e in modo cosi s t r a o r d i n a r i o la me
mor ia del de run io pi 'ofessore. Si lia però non 
in fonda lo motivo a r i tenere che da sovvei i i -
toi i. pn i i i ' oppo ancora ignoti, sia s tata colla 
una tale occasione di g iovani le e sa l t amen to 
per d a r luogo a sovversive d imos t raz ion i ed 
atti ostili a l l ' aus l r iaco governo, e che sareblx ' -
si accolto (pialsiasi a l t ro inc idente ])er pi-o-
nuiovere una (fualclie d imos t raz ione politica. 
se la p i ' emalura moì'te del prof. Z a m b r a non 
a \ e s se oll 'eiio cosi pi'ossiuìa occasione » '•"''''. 

Sulle conclusioin del commissa r io di po
lizia di Padova si può concorda re , e in par-
licolai' modo sulla considei 'azione che la mor
ie dello Z a m b r a non fu che roccas ione colla 
dagli s tudent i j)er fare una d imos t raz ione po
li t ica; essi, data (p ie i ra lmosfera di attesa di 
e \en l i a lungo desìdei 'ali , av r ebbe ro ugnal-
men le ap|)i'()[itlato di a l t re favorevoli circo-
si a iize. 

Si' in real tà conu' le indagini e le tc-
sliin'Mìianze pro\aroiU) nuincaxa ([ualsia-
si sc'opo politico al tras[)oi'lo della salnui del
lo Zambi 'a , era pur vei'o che lo Zand)ra , a par
te !;> s t ima professioi\ale di vu\ godeva e la 
luMievolenza da vi\\ era c i rconda to dal la sco
laresca, non a \ 'e \a certo speciali mei'iti pa-
li-iollici per suscilai 'c lauto fervore di ono
ranze da pa i i e degli s tudent i . 

(""era però un j)artit 'olare che poteva da
re a i rac i -ompagnanu ' i i to del feretro dello 
Z a m b r a il ca ra t t e re di una d imos t r az ione po
lit ica: si l ral ta\ 'a della corona di liori jxìsta 
sulla bara , l'j'a composta di lìoi'i i cui colori 
| ) re( lominanti sembi 'avano (>ssere il bianco, il 
rosso, il verde, (.hi FavcNa p r i ' p a r a t a ? lù'a 
g iunta da Treviso o gli s lndenl i la sosli lui-
l'oiio a Padova ? 

Sebbene il cai)oslazione di Padova aves
se dichiai 'a to di non a \e i ' \'islo a lcuna ghir
landa di liori airai 'rix'o della sa lma , dwc fac
chini sostennei 'o che la corona uiunse insie

me con la bara da Treviso *•'"'. Che predo
minasse ro i tre colori l 'itenuti sovversivi e che 
([uesti r i sa l tassero alla vista, [)arrebl)e con
f e rma lo dalla dei)osizione del u sol tononzolo » 
della chiesa di S. Aiuirea, Costanzo I^'avero, 
che dichiai 'ò di avei' udi to alcurn s tudenti 
esc lamai 'e : u Che bcìUt che hi .rr! hi iju i ire 
col Oli, eh! » '•''**'. 

Ma se la corona era la slessa che si trt)-
vava sulla ba ra dui 'ante le eseipiie celebrale 
a TVeviso, si potcNa escludere che aNcsse sol
tanto i colori sovversivi, perché le auloi'ità 
poli t iche (delegato, podestà) si sa rebbero ri-
l ìulale di assistere alla ce r imonia . 

11 Ti ' ibuuale di Padova volle pei'ciò ave
re la certezza e la prova di ([nello che pole-
\'a essere u n ' a p p a r e n z a o un e r ro re . Ordini) 
pe r t an to una perizia a <\uv g iard in ier i e la 
gh i r l anda , d isso l le r ra ta già la sera ( leU'l l , fu 
s()llo])osla a lTaccurala analisi dei periti , i 
(piali a l les taroi io che era composta di 12 ca
melie b ianche , di cui ima Nariegata; froudi 
di evonymus , laui'us. semi di ilex, v ibui 'nnm; 
espressei 'o il parei 'e che non fosse stala pre-
])arata da un esper to e che ipialsiasi persoim 
coi liori oppor tun i avrebbe pollilo confezio
nare una sill'atta gh i r landa , il cui \ a l o r e si ri-
leneva ascendesse a L. là '•"'•", 

Si appi 'cndeva, in seguito, da una nota 
della Delegazione di Treviso del 18 geimaio 
che la gh i r l anda era siala falla da un giar-
niere tedesco, N'eiiccslao Launeck, al servizio 
di cer io Sanie Ciacomell i , e si accludeva l'e-
lenco dei liori. i'ronde e IViitli usali (camelie, 
liniim. caiicaiillìiis, giallo scuro, frulli rossi 
(li ilex, frullo nero di \ i b u r n u m . fronde di 
bu.xiis ed e \ o n \ i n u s ) . l.a deiìosizione del giar
d in iere Launeck chiariva che nessuno aveva 
commiss iona to la corona, che si credcN'a or
d ina ta dalla famiglia Terni secondo (pianlo 
a\ 'e\ ;! rifeialo nella sua nota la Delegazione 
di Ti'CN'iso; il Pauneck aveva avuto r in len-
zione di i-endere un tr ibuto di omaggio al de
funto e i )e i ianlo aveva ap | ) ron ta lo la corona 
s p o n l a n e a m e n l e . senza r o r d i n e di a lcuno; l'i-
leneva che solo un iguoraule potesse ricavai'c 
r impress io iu ' che spiccassero i tre coliu'i 
bianco, rosso, verde, pei'ché al conti'ai'ìo si 
d i s t inguevano r i nca rua lo . il rosso, il verde, 
il giallo "•"". 

Ni'ssniio scopo soN'versivo ei-a (|UÌndi ce
lalo nel nuidesto e spon taneo t r ibnio " ' ' ' di 
un g ia rd in ie re , per giunta tedesco, alla ine-
nuìria del defunto ; ni'- i familiari ni' a l l ra per
sona es t ranea ascva preso r i n i z i a l i \ a della 
p r epa raz ione della gh i r landa . Tut to ipiesto 
|)er(') non soddisfaceva g r imp i i r en l i . che fé-
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cero f i j ) c le re la p e r i z i a : sJili espert i conrc rn ia -
rono ciie i co lor i p r e m i n e n t i erano i l b ianco 
i nca rna lo , i l rosso e i! ve rde ; che non c'era 
a lcuna traccia di ca l i can t l ius , d i bacche b lu 
scui'o di v i b u r i i u m né di l i n u n i ; però l'ai'cva-
no notare che hi i i h i r l anda , al i i i on ien to dc l -
rcsa iue e (p ia i ido hi loi-o most ra ta la i i r i ina 
vo l ta , era in tale s lato da non escludere che 
vi Cossero s ta l i a l t r i l i o r i , poi cadut i o to l 
ti " ' - ' . I n i a l l i sia nel t raspor to che nelle v i 
cende del i j io i ' i io 11 i>eniiai(), du ran te le (pia
li la gh i r l anda fu so t te r ra la e d isseppel l i ta , 
poteva essere accaduto rea lmente che bacche 
e f io r i si l'ossero staccal i da l telaio del ia co
rona. 

I i i o l l r e numerose depos iz ion i ((piel la di 
Domen i co P)icci()li, che vide la corona sidla 
bara in casa Te i ' i i ì ; d i Lu ig i To l l 'o le t to , clic 
la no((') nel la chiesa di S. Mar ia .MaiJigiore; dei 
i 'accbini a Padova che la no ta rono a l l ' a r r i vo 
del la s a l m a ; dei due I*"avero. che la v idero 
nella chiesa di S. yVndrea; dtdio studente h'i-
l i ppo (<a!)pell() che depose che al c im i t e ro tu 
posta sul la bara la t f l i i i i anda d imen t i ca la in 
chiesa) at testavano che la i j ;h i i ia i i ( la era sem
pre l;i medes ima ; si dovesa c[uindi eschidei'e 
che fosse siala sos l i lu i la con un 'a l l r a , a me
no che nol i ' l'osse s ia la aUera la . Ma di (jueslo 
non si oo(('' avere j i i 'ova certa e neppure un 
i nd i z i o . 

A c c e i i a l o (h i iup ie che la presenza dei Irv 
co lor i so\-versivi era f o i i u i l a ed esclusa la 
I esponsabi l i là d i a lcuno, non r imane che de
du r re elle r a n i m o s o s|)i i ' i to pa t r io t t i co desili 
s l uden l i abbia visto e d i s l i n l o con in lenz ione 
(ji iei Ire co lo r i mescola l i ad a l l r i e abbia im i -
lah) i l caso l 'or in i lo m i r o c c a s i o n e per una 
man i res laz ione di sen t i i nen l i naz iona l i . 

Ment re le indaLj ini , iuN'cro svol le con nat i 
la d i l i i i cnza d a i r a u l o r i l à i m p i i r e n l e senza 
I ra lasc iare i iessmi pa i l i co l a re anche S(,'conda-
r io , non erano r iusci te a p rovare un i i reveu-
t ivo accordo Ira i^li s l uden l i p(M' \v d imos t ra 
z ion i av\ 'en i i le , s'i che tu l i o seinbraN'a ess(M'e 
accadulo (piasi per caso ( l 'ani ic ipa lo a r r i vo 
ilei l'cvcìviì. la presenza <li una corona con i 
tre co lor i ) e non senza una j i a i i e d i ri>si)(Misa-
b i l i là del le au to r i tà politiche^ e di pol iz ia col
le di sorpresa (le d ispos iz ion i del la Delci^a-
zione (li TrcNiso del t u l i o inesei j i i i le, la po
l iz ia (l i Padova i i nnoss ib i l i l a la a impors i al 
i^rande lu imeru dci^ii s luden l i ) . pca' la denun
cia d i a lcun i s luden l i m i l i l a r i . r i c h i a m a t i in 
serv iz io e i i up i i s i l i d a l l ' a u l o r i l à m i l i l a i ' c . ven
nero i nd i ca l i Ira ì m i n c i p a l i au to r i dei disor

d i n i i sc i iuenl i s l u d e n l i : 

1) Peverat i Ip i>ol i lo , nato a F i ca ro lo , di ann i 
25, I l anno di f a r m a c i a , i<ià compromesso 
da l la (le])()sizione d e i r i ' s o n i ; 

2) b'inzi C i ro , nato a Man tova , d i ann i 22, 
W anno di m e d i c i n a ; 

15) Secassi Car lo , nato a l ' e rgamo, di ann i 18, 
I anno di legijie; 

I) I k ' l l o n i Faus t i no , nato a Mo logno , d i an 
ni 21), I anno di f a r m a c i a ; 

f)) l U n i o l d i \ ( ) b . ( i i o v a i m i , nato a I k 'Uuno , 
di ann i l i) , I anno d i Ici^i^e. 

I l commissa r i a to d i ] )o l iz ia di Padova i l 
21 genna io c ( )mu i i i ca \a al ' l ' r i l i una le d i Pado-
\ a l 'esei i i i i lo arresto dei c i i i ( |ue s tudent i "'•". 

T r a (piesti i l maisg iormei i l c i nd i z i a l o era 
Ipp (d i to Pevera t i . A r res ta to i l PI t^eiinaio a 
(ìsl i t^ l ia e condo t to p r i m a a Man tova , poi a 
Padoxa, dove fu r i nch iuso nel le carcer i d i S. 
M a l i c o , ì'vcv la sua i ) r in ia deposiz ione i l 21 
i j e ima io [iresso i l l ' r i b u n a l e di Padova. I i i l e r -
roi^'alo da l consii j; l iere bar. De M e n g h i n , cercò 
di a l l e l u ia re e resnin i iere o.gni addeb i to , so-
s lemaido di aver pa r tec ipa lo al cor teo la sera 
del 10 i ;ei inaio in buona fede, ])erclu'' r ì tc ì ie-
\ a che raccoi ) l ie i iza al le spoi4lie de l lo / a m 
b ia l'osse permessa da l le au to r i t à d i p o l i z i a ; 
a,ti;ij;iun!4eva che i l l ' i on i o scisucnte al c i m i t e r o 
non aveva v is lo nessuno scendere nel la fossa 
a bac iare la bara , ut' sa|)eva come la i>h i i ian-
da fosse i^innla al c i m i t e r o ; la sera d e i r i l 
era r imas to a casa non senleudosi bene e c i 
tava t'Olile l es l imon i le padrone d i casa Fosca 
M o r e l l i , ( ' .aterina ed bai,ii;eiiia A m b r o s i e A n 
ton io .Ambrosi . 

.Anche i i e i r i i i l e r ro i>a lo r i o sub i lo i l 7 feb
bra io presso il 'Cr ibui ia le Prov inc ia le di Yv-
nezia nei>(') oi^ni accusa, i i i iusti l icò la sua ])ar-
lec ipaz ione al le d imos t raz i on i con ran ' (d lo 
che lo legava al prof . Zan ib ra , al (piale l 'an
no precedei i le avcNa consegnalo in nome de l 
la scolaresca i\i\ r i l r ; i ( l o in l i l og ra l i a , lenendo 
una brt>ve a l locuz ione. Poiclu' ' da a lcun i le
s l i m o n i era s ia lo descr i t to con i l NOI IO ador
no (li f o l l i f a s o r i l i . allesp") di essei'e abarba lo 
da Ire mesi . .Vn'ermò di non a \ c r avuto a l cu 
na ingerenza ne! ludeggio del le torce e di non 
essere stato in possesso de l l ' o ro log io l ino al 
\',') genna io |)erch('' era in denos i lo al Monte 
di Pielà di PadoNa. Ouesie a l l 'e rmaz io i i i ven
nero m a n l e n n l e anche nei successivi i n l e r r o -
g a l o r i , (p iando gl i Cuixnio c(m(es(ale le depo-
s iz i (mi d e l l T s o n i e del ' i ' ren t in che lo i nd ica -
\ a n o come terzo nel noleggio del le torce, e 
( p u i l a del Serassi che p r i m a a\'eva escluso e 
poi ammesso che il p o i i a l o r e (hdla g h ì i i a n d a 



ei'a il Pexera i i . Iiìollre i lesl imoni citati , Ca
terina e<l lùigenia Ambrosi , che avevano eer-
eaio (li con fe rmare la deposizioìie del Peve-
l'ali, cadu te in con t radd iz ione , d i ch i a ra rono 
di avei' deposto il falso e furono accusale di 
falsa t e s t imon ianza ; anzi Kuifeiiia Andìrosi 
el)l)e a dichiarai 'e che il Peveral i si rase i fa
voriti so l tan to il l ' ionio o r ima della sua par
tenza da Padova . Inlhie (ìian Paolo Hiva ri-
c(jnol)be in lui Io s tudente che por tò la ghir
landa ina lbera la su un palo al c imi te ro ; le 
pad rone di casa, che dapi)i ' ima avvevano at
testato che la sera dell'I 1 il Peverat i era l'i-
mas to a casa, d i ch i a ra rono poi e di non poter 
afrei 'mare s'egli fosse o non fosse sempi'e sta
to a casa in ((nella s e r a » "" ' . 

N o n o s t a n t e le nei^azioni che il Peverat i 
opponeva alle tesl inionianze a lui avverse, la 
sua posizione r imaneva i^ra\e e presso t>rii»-
(|uii'enli si faceva j>iii salda la convinzione 
che fosse uno li'a aitivi promolui ' i delle di
mos t raz ion i . 

Anche Alalteo C.eccai'el era cons idera lo 
t:i;ravemenle indiz ia lo : in ler rogalo come te
s t imone il 22 i«eiìnaio dal T r ibuna l e di ' I r e -
viso, a m m i s e sol tanto di avei' accompai ina lo 
la s a lma a I^adova e poi alla chiesa di S. An
drea , d ich ia randos i es t raneo a ([ualsiasi ac
cordo avvenu to tra î ii s ludenl i per ti'asfoi--
m a r e l 'accompaLinamenlo del fei'clro in d imo
st razione, alTerniando di iion aver mai \ i s lo  
la corona di fiori (cosa che senihi'ò assai sti'a-
na at»rin(piii 'enli) e di non essersi recato al 
c imi tero il t^iorno 11. Si m a n t e n n e sempre 
negat ivo, ap.ehe sul pai i icolai 'e della ij inrlan-
da, nonos tan te la deposiz ione di Antonio Fa -
vero sac res tano della chiesa di S. Andrea , che 
lesl imnniò di ave r icevuto dal ( 'eccarel la rac-
comaiu laz ione che la t>hirlanda non subisse 
alcun d a n n o pei-ché costava bO svanziche e 
at testò pure che la mal l ina delTl l t̂ li a v e \ a 
|)resental() uno s tuden te al ([uale ])oleva con-
seij,iiare la corona . Messo a confronto col F a -
vero, men t re (|uesli confermava la sua depo
sizione, il C.eccarel os l ina iamente nei;ò. Il gio
vane Costanzo b \ i \ e ro , ((uindicenne liiilio di 
Antonio, che d a p p r i m a aveva negato e jìoi 
aseva a m m e s s o di r iconoscere il Ceccarel , ì\\ 
ini])ulalo di falsa tes l imonianza . 

Il F-eccarel, aia'eslalo V(^ febbraio, venne 
fo rma lmen te accusalo del c r imine di ])ertur-
bata pubbl ica Iraiujuillilà il 25 febbraio, giac
ché gl ' i iupiirenli r i t ennero che, essendo giun
ta da Treviso la salma con la ghii ' landa Iri-
coloi'c, si fossei'o falli già a Ti'cviso i pre |)a-
i a l i \ i per le d imos t raz ioni di Padova , alle 
(piali il Ceccarel n.on doveva essere e s t r aneo ; 

si aveva mot ivo di c redere che avesse avver
tilo (pia lcuno degli s tudent i de i ra r i ' ivo ant i 
c ipalo , del la presenza delbi ghi i ' landa Irico-
lore, e che perc iò si [ ì rocurarono torce intor
no al feretro che i lbiminassei 'o (juel s imbolo 
sovversivo, 

Ma lutti ([uesli e r ano solo sospett i , che le 
indagini non r iusc i rono a p rova re . 

l costituti degli altri i)rincipali a r res ta t i 
consen t i rono so l tan to di acce r t a re (pialcbe 
part icolai 'c s econdar io e in genera le aggrava
rono la posizione del Pevera t i . 

Angelo T ren t in , p r ima ci talo come testi
mone e poi a r r e s t a to il 1" marzo (gli fu tro-
\ a l o indosso una c()i)ia del la lellera di b'elice 
Oi'sini a Xauo leone III) r iconobbe il Peverat i 
con cui a \ e v a ])reso in noleggio le torce; F a u 
st ino Ikdloni , a r r e s t a lo il 19 genna io , fu il ó 
m a r z o accusa to di pe r tu rba l a ])ubl)lica I ran-
([uillilà, ax'endo avuto speciale ingerenza nei 
falli, e di xiolazione di sepol tura giacché, se
condo la descr iz ione dello s tuden te ( i ian Pao
lo Piiva, s e m b r a v a che fosse uno di coloi'o 
che a p r i r o n o la lond)a e bac i a rono la b a r a ; 
Carlo Serassi , a r r e s t a to il 18 genna io , non l'i-
conobbe nessuno d e g r i m p u l a t i con cui fu 
messo a confront(ì , n e m m e n o i! Peveral i che 
a p p a r i v a sba rba to , menli 'c colui che aveva 
p o i i a t o la g h i r l a n d a a \e \ ' a « la barba ai la
terali I), cioè i cosiddelt i scinliglioni o favo
ri t i ; dial i Pa.olo Piiva descrisse tre s ludeid i , 
di cui uno ludeva identificarsi coi Pevei-ali, 
che egli d a p p r i m a non r iconobbe, ma poi, ri
vistolo con maggior agio, non esitò a ideilii-
lìcare con r i n ( l i \ i d u o che pcu'b) la corona , la 
pose sulla cassa , fece la (pieslua per il se|)-
pel l i lore e la. se ia dell 'I 1 gridi') viva N'illorio 
l^manuele ; P ie t ro Masiiii ammise di essersi 
recato alla s taz ione la sera del IO e al c imi
tero il gioi'iU) I I , ma negò di acer par leci i ia lo 
alla d imos l r az ione della sera d e l l ' l l , come 
polcNano a t tes ta re iiuv camer ier i del Can'('' 
P\ 'drocchi , elle con fe rmarono le sue a l les la-
zioni. 

Le r i su l lanze delle indagini vennero 
esposte dal re la tore consigl iere Chimell i il 
'A febbraio . P remesso che la responsabi l i tà dei 
l'atti non p o l e \ a es lenders i a lutti coloro che 
vi aNcxano preso jìarle, ma dovex'a r icadere 
so l ian lo su ([uelli che ne e rano stali i p r o m o 
tori, configurava la reazione degli s ludenl i 
che avevano fischiato la pattuglia, mi l i ta re il 
g iorno 12 a H ' r n i v e r s i t à , e la mani fes taz ione 
di d isprezzo cont ro il Ten. .Maresciallo Mel-
lezer e il suo segui to l ischialo a Ponte Molin. 
come c r imine di sedizione previslo dal S -iOt) 
del codice neiiale, ineni re i falli a \ ' \e i iul i al 
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c i n i i l e r o e la s e r a d e i r i l e r a n o c o n s i d e r a l i 
c o m e c i ' i m i n e di i ) e r l u r h a l a p u b b l i c a t r a n -
([ii i i l i là c o i i l e m p h i i o d a i S ')."), l e l l e r a a, si 
ai^i^iiiiii^eva il d e l i l l o di d i s s e p p e l l i m e i i l o s e 
c o n d o il >; ;5oi) "'^>'. 

D o p o asc i - e s p o s t o la p a r t e a v u t a d a c i a 
s c u n i m p u t a t o nei fal l i dei id iomi 10, 11, 12 
i f c n n a i o . il r e l a t o r e l ì i 'oposi ' c h e v e n i s s e a c 
c o l l o il r icoi ' so p i ' e s e n t a l o d a Sc i i ) io l l i , S e r a s -
si, Moi ' in i , H e r t o l d i , l'^iorio, d a i ' r a l o , e l'os
s e r o p r o s c i o l i i d a l l a c u s t o d i a p r e \ ' e n t i v a ; i-i-
c o n o b b e c h e n o n s u s s i s t e v a n o v a l i d i m o t i v i 
pe r r a i ' ì ' e s lo di C.nesiii, l ' I o r a , / a n i c h e l l i , l \ in-
h o r n , C a p p e l l i , S e i i a n l r e d d o , l ' a n i z z o n , M e n -
d ì n i , l i i no l l i e ['>i\a. a l la s c a r c e r a z i o n e dei 
(pial i n u l l a si o p p o n e v a ; p r o p o s e c h e l'osse r e -
s i i i n l o il r i c o r s o n r e s e n t a l o d a l ' i n z i , l-Jettoni, 
Mas in i e l'osse m a n t e i i n l o Tar i ' e s lo p reNci i l i -
\() de l l 'e\-ei-ali e d e c ' r e l a l o (p ie l lo di l ' s o n i , 
Za i ' a , P>asia, ( ' e c c a r e l e C o s t a n z o h'aN'cro 
( (pies t i p e r l 'alsa t e s t i m o n i a n z a ) . 

11 T r i b u n a l e , p r e s i e d u t o d a l i i i ud i ce Mai i -
r roi i i e c o m p o s t o da i c o n s i g l i e r i C h i m e l l i e 
i ì a i ' b a r o , a i r u n a n i m i l à col vo to de l l ' i ' o c u r a -
lo re di S i a l o , cont 'ei- inò l 'ai ' i 'eslo i ) r e \ e n l i v o 
di l ' cN'e ia l i , ISeiloni, h ' inzi , M a s i n i ; dec i ' c lò 
(p ie l lo di l ' s o n i . Za i ' a . l ì a s i a , Ceci 'a i 'c l e Co
s t a n z o h ' a v e r o ; o r d i n ò la s i ' a r i ' e r a z i o n e di 
l i e r l o l d i . S e ^ a n l ' r e d d o , da I ' r a l o , M o r i n i , P'io-
r io , ( i i i e s i n . h ' Iora , l ' J i ihoi 'n , C a p p e l l i . S c i p i o t -
li. P 'aniz / .on . M e n d i n ì . C o n t r o la p i ' o p o s l a de l 
l ' ro iMi ra lo re di S t a l o , ai)prov(') la s c a r c e r a z i o -
lU' di S e r a s s i . I l iva . lliij;olli. e c o n t r o il v o l o 
del r e l a l o r e dcci'eh') T a r r e s l o di l ' i e l r o Z a n i -

c i ie a ld i p e r i suo i p r e c e d e n t i 

.\ ( | i ies lo p u n t o ihw l e l l e r e a n o n i m e . Tu-
na i n v i a l a al T e n . m a r e s c i a l l o Mel leze i ' , Tal-
li'a al C o m m i s s a r i a l o di p o l i z i a di P a d o v a , 
d( n i iuc ia i -o i io .Vntmiio C e t e l l a . n a t o a L o n i -
!4o. di a n n i 22. s l u d e u l e del II a n n o di m e d i 
c i n a , c o m e imo dei n r o m o l o r i dei d i s o r d i n i , 
l / a i i o n i m o si p i o c l a i m n a « n e m i c o a i ' i ' r r inu» 
di c o l o r o c h e c o s p i r a n o c o n t r o TMccelso no 
s t r o C iove rno . e v e d e n d o c h e la t^iusl izia m e 
d e s i m a ì' i n i4a ima la su l l a \'ei-a c c n d o l l a di 
cer t i i n d i v i d u i cap i p r o m o t o r i di l a u t e m o s 
se c h e i n s u l l a i i o l 'au.niislo i iosli 'o s o v r a n o . 
i...) n o n p o l e n d o nii'i a hmL*o s o p p o r t a m i l 'he 
s i m i l e l'eci'ia d e b b a I r ion l ' a r e d e l l e s u e bi ' ic-
c i m a l c " , a c c u s a v a il C e r e l l a di a v e r e , col h'io-
r io e il M o r i n i . a v v i c i n a l o ( p i a t i r ò s o l d a t i u n -
i^heiH'si da i ( | iiali a v r e b b e r o s o l l e c i t a l o Tai i i -
(o in c a s o di ri v o l u / i o i u ' ; a n c h e il i^adri ' del 
( ' e i ' c l la v e n i v a a c c u s a l o di va r i (.•rimini ( co r -
r i sp(n i ( ie i iza c o N ' e s l e r o . u c c i s i o n e v s i ' p p e l l i -
m e i i l o in c a n t i n a di (hie u l l ìc ia l i . o p i n i o n i 
s o v v e r s i v e (-ce.). 

Pili- e s s e n d o a l m e n o d u b b i a la v e r i d i c i t à 
d e l l e a c c u s e , v e n n e o r d i n a t o l ' a r r e s t o de l Ce
r e l l a a Monta i j ;na i ia , d o v e d i m o r a v a , e il s u o 
I r a s r e r i m e n l o a l l e c a r c e r i di P a d o v a . A n c h e 
lo s t u d e n t e ( i i u s e p j i e C h i a m | ) a n , di L o n i ^ o , 
di a n n i 2 1 , del 1 a n n o di l ' a r i nac i a , d e n u n c i a 
to d a i r a n o n i m o c o m e a m i c o de l C e r e t t a , fu 
a r r e s t a l o il I l 'eblii-aio: a v e v a c o r r i s p o n d e n 
za con due l ' ralel l i r e s i d e n t i in P i e m o n t e . 

I d u e Cer-elta i n d i c a r o n o c o m e p r o b a b i l e 
a u t r i c e d e l l e d e n u n c e a n o n i m e c e r t a V i r g i n i a 
Vio t t i de P a s ( p i a ( n a t a a T o r i n o , di W.) a n n i , 
b a l l e r i n a , m o g l i e de l coreoi^ral 'o K m a n u e l e 
\ ' i () l l i ) iiià a m a n t e del C e r e t t a i ) a d r e e d a co
s tu i a l b n i l a n a l a d a l l a sua ca sa i)er o p p o s i z i o 
ne dei lì.gli. Q u a l c l i e i^ioiaio d o p o , il U feb
b r a i o , i<iunse u n a r i l r a l t a z i o n e , a n c i r e s s a 
a n o n i m a , d e l l e d e n u n c e ; a p ] ) a r i v a e v i d e n t e 
c h e le duv l e l l e r e nì inalori(> n o n a v e v a n o c h e 
u n o s c o p o , (p ie l lo di v e n d i c a r e un a m o r e d i -
s | ) r e z z a l o . Le i n d a t i i n i c o n d o t l e d a l C o m m i s -
s a i i a t o di Coloi^na, ne l l a l o c a n d a d o v e d i m o 
r a v a la N'iolti , p o r t a r o n o al r i n v e n i m e n t o di 
l e l l e r e la cui s c r i l l u i ' a e r a p e r f e l t a m e n t e s i 
m i l e a ( juel la d e l l e (\i\v a n o n i m e e d e l l a r i -
I r a l l a z i o n e ' ' ' ' ' ' . l / i n t e r r o n a t o r i o d e l l a X'iotti 
c o n f e r m ò P i n n o e c n z a dei due Cei-et ta , d a lei 
a c c u s a l i p e r v e n d e n t t a . La N'iotli fu i m p u t a l a 
di c a l u n n i a e nii a l t i i nv i a l i pe i ' r i s l r u t t o r i a 
al T r i b u n a l e di P a d o v a . 

Il 2") f e b b r a i o si r i u n ì p e r la s e c o n d a vol
ta il T r i b u n a l e di N'enezia v ì'u a s c o l l a t a la 
r e l a z i o n e d e l c o n s i g l i e r e C h i m e l l i s u i r e s i l o 
d e l l e u l l i m e indai^ in i v i n t e r ro i ^a to r i ; e!j;li | ) ro -
pose c h e C e c c a r e b P e v e r a l i e ISelloni f o s se ro 
le , t ;almeii le i n c r i m i n a l i del d e l i l l o di p e r t u r 
b a l a Dubb l i ca I r a i n p i i l l i l à . P e v e r a l i e I k ' l l o -
ni anch.e de l c r i m i n e di v i o l a z i o n e di se])ol-
l i i r a ; c h i e s e il | )r{iscioii; l imenlo di Z a n i c h e l l i , 
Mas in i . l ì a s i a . Z a r a , de A l e s s a n d r i s , l ' s o n i , 
l ' inz i ''''•"'' e c e r t o Z o c c h i , a c c u s a t o di e s s e r e 
T a u l o r e di sca'ille s o v v e r s i v e ; p r o p o s e che 
fos se ro i n c i i m i n a t i i)er fa lsa t e s t i m o n i a n z a 
C o s t a n z o h ' a v e r o , h'osca Moi 'e t l i , C a l e r i n a ed 
i ù i ^ e n i a . \ m b r o s i , .Antonio .Vmbros i . .Maria 
Z a i n p i c r i "' '" e f o s se ro l ib i ' ra t i C e r e t t a e 
C h i a m p a n . 11 T r i b u n a l e a c c o l s e (p ias i t u t t e 
le p i ' opos l e de l l ' c l a to re C h i m e l l i , t r a n n e c h e 
p e r il .Masini, i n c r i m i n a l o di p e r t u r b a t a t r a n -
(pi i l l i là p u b b l i c a ; dec i s e di t e n e r e in sos[)es() 
o.^ui d e l u s i o n e r i g u a r d o al P>asia, h ' inzi . Ce
r e l l a i- C h i a m i ì a n . 

Il P i d c u i ' a l o r e di S i a l o p r o j j o s e P a r r e s l o 
di .Vni^elo T r e n l i n , S e r a s s i e l \ i va , i n c r i m i n a 
li di D c r l u r b a l a p u b b l i c a I r a i u p i i l l i t à ; P a r r e 
s lo lu d e i ' r e l a l o so lo DVV il T i ' e n l i n . n o n p e r 
,1̂ 11 alli ' i diw. s i c c h é il p r o c u r a l o i ' e i n t e r p o s e 
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nn ricorso alla C.orle (l 'Appello conli'o la de
cisione del I r ibnnale in nieri lo del Serassi e 
del I»iva, r icorso che Tu res])inlo il 1(1 mar 

zo 
( 71) ) 

Il I niar/,0 il ( 'himell i r ip roponeva il pi-o-
scioi^limenlo del P>asia, la cui par tec ipaz ione 
ai l'alti non lo r-ivelava Ira i pi incidali a l lo r i ; 
il To r l ima , anch'ei<li JÌTOSCÌOHO, era messo a 
disposizione d e i r a u l o r i l à mil i tare , essendo 
soiiii^etto u coscrizione. Il 'ri ' i!)unale accoij;lie-
va e n t r a m b e le propos te e indir izzava una 
nota al ( -omando mil i ta re di Padova in cui 
esponeva i criteri che aveva seL<uilo nelle in-
dai;ini e n e i r a c c e r l a m e n l o dei colpcNoli: » P«i-
gua rdo alla resuonsahi l i là individuale , (]ue-
slo ' r r h n n a l e ri l iene che non [)ossa es tender
si a tulli (juelli che ma te r i a lmen le interven
nero ai l'atti o ad alcun !4rup])o », essendo la 
maggior | )ar tc degli in tervenut i a l l 'oscuro del
lo scopo ant ipol i t ico, ma i< debba circoscriver
si ai j)romol()ri o a (|uelli che con loro d'ac
cordo si d imosl i ' a rono principal i agenti , o che 
con d imos t r a t a scienza di p r ende r pa i i e ad 
una d imos t raz ione cont ro ii Cioserno vi sono 
in te rvenut i l i ' " ' ' . Per tali motivi il T r ibuna l e 
j)roscìoglieva il P»asia e il Torl i ina. 

Si voleva (|iiindi evi tare un ' ind iscr imi
nata puniz ione , ma, accei ' tale le singole re-
sj)()nsabililà, colpire sol tanlo i p romotor i e i 
più compromess i . I^ra un nìodo di procedei 'e 
e(pio e | ) rudenle , per cui il T r ibuna le non in-
tendexa colpire alla cieca e conduccNa per
tanto un ' i s t ru t tor ia laboriosa, lunga, dil igen
te che non t ra lasciava nulla per la ricerca 
delle vere i esponsabi l i tà vagl iando scru])()Io-
samei i le tulle le les l imonianze e le circostan
ze dei falli. 

Il U mai'zo anche il Ceretla e il ( 'h iani-
])an vennero |)r()sciolti essendo ormai chiaro 
che le due li'llei'e mina to r i e della N'iolli era
no menzognere e pia\'e di ogni al lemlibi i i -
l à ''•'-". 

b ' ina lmenle il 12 apr i le il re la tore con
sigliere Chimell i , chiusa l'iiHiuisizioiie spe
ciale nei conTronli degli ar res la l ì Pex'erali, 
Hedoui , \)Vi c r imine di pe r tu rba l a |)ubl)iica 
Iraiiquilli là e Ì)VV deli l lo di violazione di se
po l tu ra ; e verso ("ei'carel, Masini. i^\iva e Se
rassi sol lanlo Dcr il p r imo delillo, Irasmise 
al Ti 'ibuinile Provincia le di N'enezia, sezione 
penale , gli alti relativi e il P.l ai)rile lesse l;i 
re lazione delìnili\ 'a sui falli av\ 'enuli a Pa
dova e sulle r isul tanze delle indagini . 

11 .'5 maggio il Procni'aloi 'e di Sialo, in ba
se agli atti deli ' in(|UÌsizioue. pi'onose che Pe-
verat i , P)elloni, C.eccai'cl, Trent in , Serassi e 
n i \ a fossei'o r i n \ i a l i al d ibal l i inenlo dinanzi 

al Tr ibuna le incr iminal i di pe r tu rba la pub
blica lran( |uil l i tà o come promotor i o pr in
cipali esecutori dei fatti o come intervenut i 
con consapevolezza di fai- dimoslrazioii i anl i -
l)olilicbe allo scopo di eccitare all 'odio e al 
dispi'czzo contro l ' imjìero e l ' amminis t raz io
ne dello sialo, secondo il lesto del >; (io del 
c(ìdicc pena le ; il Pi 'verali e il Bettolìi anche 
per N'iolazione di sepo l tu ra ; chiese che verso 
il Masini cessasse ogni procedui-a |)er man
canza di prove e si desistesse ])ei' mancanza 
di indizi \ e r so h'iora, (oicsin, ( 'appel l i . Pa-
iiizzoni, Kinhorn, Seganfreddo, Mendini. !»a-
sia, liigotti, {".creila. ( Ih i ampan ; al lrel lai i lo 
jUO|)ose per Da Pra to , Scipiotli, .Morini, ììcv-
loldi, h'ioi'io, I s o n i , Zara , Ziuiichelli, De Ales-
sandr is , Zocchi. \ ' en ivano iiiollre chiamal i a 
(ìe|)orre nel d iba l l imenlo 11 lestiinoni. 

11 1 maggio il T r ibuna le aci'oglieva le 
|)r()posle di'l relaloi'c e del procura tore , t ran
ne che per Tren t in , Pdva, Serassi che inten
deva ci tare solo come k'stiinoiii, delibiM'ando 
in loro confronto la t 'cssazione della p rocedu
ra |)er mancanza di pt 'o\c. Il Pres idente Man-
froni faceva però \ 'erhal izzare di essere del 
])ai'ere della Procura <li metlei 'c in sialo d 'ac
cusa anche il Servissi e il Pxiva. ('.(Mitro la de-
lihei'azicnie del T r ibuna le presenti') l'icorso il 
P rocura to re di Sialo j)erch('' \-enissero rinviali 
a giudizio anche Trenl in , Sciassi e Piiva, e 
(piesla volta il Trihunale (raj)pello accolse il 
ricoi'so confe rmando l 'arreslo dei Ire impu
tali e ponendoli in s ialo d 'accusa. 

(Jiiindi dopo il prosciogl imenlo degli allri 
22 indiziali , sol lanlo sei s ludenli s'enncro sol-
to|)()sli a processo e prec' isamenle : PcNcrali, 
C-eccarel, Trenl in . Pxdloni. Serassi e I \ i \a . 
(Questi nomina rono i propià avvocali , t r anne 
il ìielloni a cui \'eiine assegnalo d'ullicio il 
difensore. 

Il d iba l l imenlo ini/Aò a porle chiuse il 4 
giugno '"•'': il Trihiinalc era com|)oslo dai 
consiglieri l-'onlana e S c h u m a d i e r , e presie
dalo dal giudice Manfroni ; prolocollisla, os
sia cancell iere, Milcsi. I leslimoni furono 1.') 
invece dei 11 cilali dalla Procura di Stalo, 
essendo slati iimmessi {). P. Semeiizi e Do
menico l)iccioli su istanza del C.eccarel; dieci 
leslimoni non si p resen ta rono . I.e sedule si 
|)rolrasser(] per ([uallro gioì ni, il 11. I."), 10 e 
17 giugno. 

Il p r imo giorno, il 11, dopo le formalilà 
le.Hali, furono asi'oitali il PcNcrati, che confer
mò il proprio coslii i i lo; poi il ( leccarel. Tren
lin e .Serassi. I.a deposizione del Serassi i'vvc 
iniijliorare la posizione del Pe\ 'crali perda' ' 
d ichiarò di non ricinioscerlo come colui che 

19 

file:///erso
file:///-enissero


porlo la corona e scavò la l'ossa; anclie nei ri-
i^uardi del Heltoni alleviò d i e non si era al-
lon lana lo da lui men l re e rano al c imi lero e 
che non aveva ([iiindi apc i io la l'ossa. Il Riva 
poi come aveva previslo il T r ihuna l e 'd ' r . 
noia 7(1) rili 'allò ĥ  ])recedenli dicliiai 'a/Jo-
ni esc ludendo che il l 'everal i corrisjxìndesse 
a (p id io i cui coniiolali e rano siali esibili alla 
polizia e didiiai-ò di non poler neppu re ri
conoscere il Helloni. 

Per il ( leccarci l'u favorevole la deposi
zione di don Ani«do Miani, ])arroco di S. Ma
ria iMati;i,n'ore di Treviso, che al lestò di aver 
la convinzione che alla slazioiie di Padova i 
falli avvenissero senza che il C e c c a r d se Fa-
spet lasse. 

Il f iori lo sei^uenle, PI i.>,iu,i!ino, furono 
ascollali numeros i leslimoni circa la j^hirlan-
da, le lurida sediziose lanciale in Piazza del 
Sanio e allri par l icolar i sul Iraspolo del l'e-
r d i o . L T s o n i r iconobbe il Peverali come (di 
i^iovane l o m b a r d o » che lanlo si era da to da 
fari '; (i. P). Semeiizi, leste citalo dal ("eccarel, 
d ichiarò che Cesari ' Za inbra slabili che la 
lumulazioi ie a \ \ i ' n i s se a Padova e che il P.i'C-
t-arel aveva consii^lialo Como; \ 'eni\ 'a a ca-
(k'i'c il sospet to che e^li fosse stato tra i pro
motori delle d imost raz ioni . 

Il i^iorno M) i^iui^no conlimiò rescuss ione 
dei lesli e In lettura dei document i , ma nulla 
di nuovo emerse dalle deposizioni. Il Procii-
la tore ,delio Stato, t raendo U- i-onclusioni del 
dibal l i lo , propose la coiidauiia del l 'everali 
a un anno e mezzo di carcere din'o r icono
scendolo col|)e\ 'ole dei due reali conteslat i^l i ; 
propost ' rassoluzioi ie <1<'1 Ceccard i* il pro
sciogl imento i)ei' insuHifieiiza di prove \)vr 
lU'lloni ' r rei i l in , Serassi e |{i \a . 

Il [ìrocesso come ebbe a dire con artiu-
zia, ma i j iuslamente. l'aNNocalo ('allicci, di
fensore del PcNcrali nai ' iando nei' p r imo nel
la >e(hita del 17 giii.nnn H^inaiile ne i r iu -
(juisizione, d ivenne piijmeo nello s tadio d'ac
cusa ". Infatli il funerale non po le \a non con-
sidei'arsi che un allo di pietà ri'li.niosa; la 
L;hirlamla, omai^i;io spontaneo di un i^iardi-
niere, per giunta ti-desco, por tava anche allri 
colori olli'e a ( judli r i tenuti sovversivi ; l 'ar-
ri\'o anl i i ' ipato della salma hi acc identa le e 
dovuto ad un r iguardo |)er le cai;ioiie\()Ii con
dizioni di sa lute del sacerdo te ; veniva a man
care ogni premedi taz ioni ' e si doveva esclu-
dei'c (pialsiasi accordo preventivo, come ave
va ricoiiosc'iuto la slessa Ddenazio i ie di Tre-
\'iso. 

X d l a difesa del PcNci'ali, Tavs'ocalo Ca-
lucci cert'ò di l ' idimensionari ' gli avvenimenl i 

e di svuotar l i di ogni signilìcalo i)olil ico: gli 
sUnlenti si raccolsero alla s tazione j)er aceo-
gliei'c la sa lma del jìrol'. Z a m b r a , il ({ualc - -
si faceva no la re non s'era mai d is l in lo per 
opinioni |)oIiliche sovvers ive; r a c c o m p a g n a -
rono alla chiesa l i 'an( |ui l lamenle, anzi reli
g iosamen te . 11 g iorno dopo i )or larono in ci
mi te ro la gh i r l anda d iment ica la in chiesa, per 
re i ideie omaggio alla memor ia dello Z a m b r a ; 
al c imi lero non ci ì'u violazione di se | )ol lura 
perché il rea to si conl ìgura, come dice la leg
ge, so l tan to se comj)iuto con scopi dannos i , 
men t r e era s ia la r imossa la terra per deporvi 
una ghi i ' landa di lìoi-i. Dubbie , incci ie , con-
I raddi l lo r ie e r a n o le les l imonianze nei con
fronti del Pevera l i e c()mun([ue non cosl i lui-
va reato aver p o r t a t o la corona nel c imi te ro . 
Per ( |uaulo r igua rdava l 'accusa di aver lan
cialo gr ida sediziose, nessuno poteva lesti-
mon ia r lo con cer tezza; e se il Peveral i si era 
sbai 'balo, ciò era s talo fallo |)er tema di es
sere coinvol to n d l ' a c c u s a di aver pa r t ec ipa to 
a moli antii)olilici. » Non resta concludeva 
l'aNN'ocalo Caliicci che res is tenza di una 
d imos l raz ione religiosa ». 

l 7a \ \ ( ) ca lo Zara difensore del C e c c a r d , 
si assoi'iò alle richit^sle del P rocura to re , men
tre l 'avvocato Marangoni per il Pet toni e l'av-
N'ocalo Deodal i per il ' rreii t in chiesero una 
sentenza di piena assoluzione. P'aNvocato 
Dieiia d i fensore di Serassi e l»iva, pur am-
mid tendo che en t r ambi avevano pa r t ec ipa to 
sia a i r a c c o m p a g n a m e n l o della sa lma , sìa alla 
r iunioni ' a! c imi lero e alla d imos l raz ione in 
Piazza del Santo , sos tenne che ai due pr imi 
falli presi ' ro par te pei' l 'cndere omaggio al 
pi 'ofessore / a m b r a , e al terzo perché condot
ti dagli a l t r i , loro ma lg rado , né po te rono ri
tirarsi senza esporsi a \ io ienze e mol leggi ; 
fece inline osservai 'e che il Sei-assi p r ima del
l 'arresto si t rovava a Chiaveima, p ross imo al 
conline sNÌzzero, e poteva fuggire se a\'esse 
a \ u l o coscienza di essere colpevole, ma ri
mase t ra iup i i l l amenle a casa. Concluse chie
dendo piena assoluzione. 

La corte, r i t i ra tasi in consiglio, dopo (\nv 
m e i)ronuuciò la sen tenza : il C e c c a r d i'u as
solto e d i ch i a r a to innocente ; Peveral i , Pe l lo-
ni, ' r rei i t in , Serassi e P>i\a furono prosciolt i 
per iusutlicieiiza di prove legali dal c r imine 
di pe r tu rba t a pubblica li-ainpiillilà e dal pa
g a m e n t o delle spese processual i ; Peveral i e 
lU'ttoni anche dal c r imine di violazione di 
sepol tura . 

Pa sentenza ebbe il volo favorevole dei 
due consiglieri , ma non ipicllo del p res iden
te. Dal protocollo della del iberazione risulla 
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iiifalli elle i due eonsiglieri l 'oiilaiia e Sehu-
inaelier Inroiio eoneordi , meii lre il j j residcn-
le Manl'roni, pur i-ieonoseendo la validità del-
rassoliizioiie del Ceecarcl . non r i tenne di ])()-
ter eoneordare eoi \()lo dei eonsi,L>lieri sul 
pr(;sei()_i^limento dei>li altri imputa l i . 

(lonli'o la senlenza ehe proseioii;licva il 
Pe \ e r a l i presentò rieorso il P rocura to re di 
Slato il 20 i4Ìus4no, la lencndo elie dalle risul
tanze del ui'ocesso e dalle deposizioni di Pii\a 
e Sei-assi der ivava ehe il Peveral i aveva par
tecipalo ai falli (lei iiiorni 10, 11 e 12 ii;emiaio 
e vi aveva avuto i)ai'le prinei j jal issima. 11 Pro
cura to re Taceva notare che ((uesti fatti sei^ui-
vaiu) a meno di ini mes(> di dis tanza (pielli di 
Pa\ ' ia, in una s i luazione politica assai t^rave, 
mcìiIre esis tevano non indubbi sei^ni d 'una 
assidua tendenza ad avversa re il i^overno im
per ia le e numeros i ss ime e r a n o le scrit te sov
versive sia d u r a n t e i giorni HK 11 e 12 ii;en-
naio ehe (pielli successixi e si recavano olì'ese 
alla maestà sovrana , s ' inviavano nasli'i trico
lori con let lera a n o n i m a al ("domandante del
la Piazza di P a d o \ a . In (picslo ambien te di 
turbolenzii e sovversione a n d a v a n o iiupia-
di'ati i falli a \ venu l i , (pielle c lamorose riu
nioni di s tudent i , in cui si face\a t rascor rere 
un mollo, una )>arolà d 'ord ine , dalia (juale 
de r ivavano la sol idar ietà della scolaresca, il 
r iunirs i , il procedei 'c comi>alli come in mar 
cia mil i tare, ( ' 'era in somma un accordo, una 
tacita intesa tra n'Ii s tudent i , anche se le ri
sul tanze de i r i s t ru l lo r i a e dei d iba t t imento 
non avevano j)oluto accer ta r la . 

Il Peveral i avcNa la sera del 10 t irato il 
ca r ro funebre, d i re t to la comiliva dci^li stu
denti , si era adopera lo per t rovare le torce, 
av(-va i)ortalo la ^ i i i r landa come un vessil
lo, sca\ 'alo la fossa, deposto la corona (seb
bene il Serassi e il Hi \a al d ibal l imei i to 
aN'cssero modil ìcaio le deposizioni e in cpial-
che modo l'iti'attalo), a \ e \ a lancialo ij;ri(la 
sovversive, s'era raso pia" non farsi r icono
scere e d ich iara to maia lo per ci'carsi un alibi. 

Il 2() lutilio il ' I r i buna le d 'Appello respin
se il ricorso del Procairaloi-e di Slato come 
infondalo e coiifernu') la senlenza del 17 i^iu-
ijno: si osservava che la sola indajLjine da far
si era (piella di at 'cer lare se contro l ' imputa
to si fosse o no rai;ii;iunta la p rosa della col
pa ; ri ir . | )ulalo negava di avei' emesso ,i>ri(la 
sediziose e il fatto non era le,!J;almenle |»i'ova-
to; il Piiva nel d iba l t in ienlo escluse di |)oter 
r iconoscere PcNcrali e ammise di essersi in-
i>annato; il ' r ren l in modilìc(") la sua deposi
zione d ich ia rando di non poter i i iurare che 
il Peveral i fosse anda to con lui a ui 'endere le 

torce; il Serassi escluse che il Pevei-ali por tas
se la i^hirlaiida e che lanciasse ibrida sedizio
se; coloro che avevano senti lo da alti-i s tuden
ti che il PcNcrati poi'tasse la corona, non de-
poscM'o di scienza propr ia , ma solo pei' vasche 
vociferazioni e per dello a l i m i . 

' r r en l in , Heltoni, Serassi , e Hiva r inun
c ia rono al ricorso e il 21 «^iut-no furono rimes
si in l iber tà ; il Peveral i i'u r i lascialo il 27 
luglio. 

* * * 

Si concludeva così la vicenda ^giudiziaria 
che, iniziatasi per raccoi(licnza della salma 
del i)i'of. Zambra il 10 i^ennaio e jicr le di-
mosl raz ioni che seguirono nei j^iorni sui'ces-
sivi 11 e 12, a l t r a \ e r s o indaLiini pazienti e 
minuziose , un ' i s t ru t lor ia dil inenle e accurata 
e un esaur ien te e obictt ivo d iba l l imenlo , sen
za che mai si facesse ricorso a pressioni di 
alcun L>enerc nc' lìsiche ne moral i per ollcne-
re confessioni o deiiuiu'e, e oll'reiido at^l'iin-
|)Utali tutte le i^araiizie i^iuridiche t-lie hi tell
ine consent iva , port(') a l l 'assoluzione di tulli 
>j,l\ s tudent i iniplicaii . 

Si ha l ' impressione che olire a scLinire 
con ('(piilà e scrupolo la [ ìrocedura, il Tribii-
nale ascsse usala (pialche iiuhili;enza assu
m e n d o come Nero e d i inosl ra lo che ra inuen-
za dvL{\\ s tudent i alla s tazione e al cimitero 
non fosse a l t ro che una manifeshizione sia 
pure eccess i \a e imisilala di r ispetto e os-
se(piio alla memor ia del pi'of. Z a m b r a . esclu
d e n d o oijni scono politico. Sol tanto alla di-
mostrazicme della sera (U-II'II non si potexa 
!U\iiarc> il caraltiM'e e il sit^niiicalo di una i)ro-
lesla pcdilica. Ma jii'oprio su (piesla le iiida-
,i;ini e le lesi imoiiianze fiii'oiio assai vai>'he e 
ince r t e : lu-ssnno avc\'a nota lo o visto nulla, 
nessuno iioleva (o voleva) riconoscen^ aUamo 
dei d imos t ran t i , e si adduce\ 'a a scusa l'oscvi-
l i là, la confusione, la loi i lananza dal luo.^'o 
dei falli. 11 ' r r ibi inale , su (pieslo punto , non 
l'insci ad acciM'tai'(> un solo par t icolare che 
f(!sse leij,almeutc valido per l ' incr iminazione 
denTii'idiziaii. giacché ,L!;iuslamenle non an-
neltcNa alcun xalore al usenl i lo d i r e » , ma 
esii^('\a lest imoniaiize direl le . 

C/ii'ca il sii^nilicalo |)atrioltico delle dimo-
s l raz ioni non ci sono dubb i ; benché ŝ ii stu
dent i licitassero come era del resto neces
sar io sosleneiido d ' ignorare il senso del-
l 'acriistico Zambra e Liiustilìcando la loro par-
lecipazicme ai falli col motivo di rendere 
oiiia,L!,iJiio al defiinlo professore, dal le ammis
sioni dei meno reliceiili o piii int imorit i ap
pare certo che essi intesero cogliere l'occasio
ne |)er una manifes tazione di patr iot t ismo. 
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In (|uelia ansiosa NÌt>ìlia di eventi a lun-
i(0 allesi , ( | i iando la tfuerra di l i l)erazionc 
seml)rava pross ima e inevi tabi le e le s))eraii-
ze ei 'ano tulle riposte nel l iberale e coslitii-
zionale P iemonte , î li s tudenti d e i r r n i v e r s i l à 
di Padova vollero far sent i re la loro voee, 
non lenendo eelale le propr ie asp i raz ion i , ma 
ibridandole a p e r t a m e n t e rome slìda al gover
no auslr i ;u 'o tanto detes ta to . Non e'era in 
(|uelie d imos t raz ioni r in t en to di a t tua re moli 
più \ a s l i , né ([nello di passare ad azioni l'ivo-
luz ionar ie : non solo le eondizioni obiett ive 
non lo p e r m e t t e v a n o (il governo l'oiii' e si-
euro, la fitta s a ldamen te pres idia la) , ina all
eile k' "enerose illusioni del 'IN e le t'avoi-e-

voli c i rcostanze non e rano più repetibi l i . 
Pieslava ra t les taz ione di oi)inioni e sen

t imenti i)alriollici. APa q u a n d o il processo fu 
concluso e r u l t i m o (lei!;rimpulati, il Pevera-
li, r imesso in libertà il 27 luglio, le s])ei'anze 
dei N'eneli s embra rono de luse : l 'armist iz io 
di Villal 'ranca conservava la Venezia al l 'Au
stria, ma non jier (piesto andava pe rdu to il 
r rul to di un costante i iatr iot l ismo, clic negli 
anni seguenti per mezzo dei C-omilali ])olilici 
veneti, p rop r io a Padova, avrelìbe svolto nel
la c landes t in i tà un 'azione intensa e inslaiica-
bile. 
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v o i . . \ 1 . 

l l l l t N'ol i i d r i l l i 1 l r l r L ; i l / i n l l r I ' l o \ i 1 ir i il I r d i ' i ' r rN ' i s i i ili 

l l l l l l l Ili r . r l l l l l l i o , 111 I \ o l . 111. 

i.'ilh 1 . 'un II iiiir io inor i un r io su I'OL^IÌO i i r ro rot i n i ni l l r r i 
d' in' ; j ,rnlo r r r r U o il u o m r Ur l'uii n i suo /.iiiulirii in o r o si tvov.i 
u r i \ o l . 11. I l i u l l r o r s r u i p l i l l r r r o l l s r r ' i I l i o u r l i l i l i i l i l i o l r r i l 

d r l . \ l l l s r o ( • . i \ i r o d i l ' . i i j o M i . si r in , | u i';, lì p L!:,MI .\ .\ .\ 11, 

l . ' i l l l l i ' p o s i / i o l l r d r l p r o f . M e n i l i n e l M ) l . I I . 

(.'i'_'l 1 I r p o s i / i o n j r i l l i P ' r n u l l i d r i l l i D r I rL^ii / i o II e p l ' o \ i u -

r i l l l r d i r i - r \ i s o Ur i v o i . 111. 

l .i . ' ì ' I l i p o s ì / i o i i r d i ( i i i i N l l l i n i l ' l r \ l l l o il 1 ,"i i ; e u u i l i o e 

l e l l e n i d e l l ' l l t ; e l l l e d e l l u d i l l i i h'rii l i r l l r II i d r l 11 L ; r u i l i l i o u r i 

v o i . 11. 

I .Ml N u l l i d r l H r l l o l l l l o ni ' l 'r i 1.11 u n I r d i \ ' r u r / i l l d r l I I 

i ; r iui i i io ni 1 \ o l . 11. 

I.'i.'il l . ' i u r i i r i r o 111 r l l r l l i v i i i u r n l r r s r u l l i l o d d C r r e u r r l . 

l ' . i i iu r t r s l i u i o u i o M i i r i l l a \ l e l l r u , l l in i , il r o l l i o 111 a U r '.I p o n i , 

r i r e a il I . e r r a r l i - r i p o r l o l o i ; a r In e r r i l o r III;L; i il I s r : » D o n l i i l l 

i n a U i n n \ r ; ; l l r l o a p r e l ' d r e r In ln!.;n o la d i v i s a .. Il n i n i n o 

I l \ r l ' s n r i e l l l i v / l l i o l l i , il C r e e i i r e l e i l o i n i o a e i i s n \ l e u e - - 

U l l i l l i , e l i r l l i r s l o pi i e l l e n o n l ' o s s e l o r n i i l o a p i e u d i r e la l o -

ij;ii, r i s p o s e elle il ru i ie r i i l e nini i iveva p iù liio.m). .Vile S p o n i , 

del eioi-no l'i si i i resei i l i i ]tvv a e e o n i i i i t a r s i e s s n u l o in p i i r -

Iriizii s r e o n d o l ' o r d ì i i e i i i ipos lo iiiili stilili id i l ' o r e s l i i n i . \ ' o l . I I . 

I."i(ii l i i i p p o r l o del C o i u i i i i s s a r i i d o di p o l i z i a di l ' i idova 

a l l i ' i l iu iKile d i l ' iu lova in ilutii 21 ;-i;eiuiaio, nel v o i . l U . 

làVi D e p o s i z i o n e di .Mvise l ìn i ieUi , l ' a ieenio l ' 'avei'o e l i i i i -

s e p p e Sriii 'sii nel vo i . II . 

l.'iSi Di i ios iz io i ie d i Cos la i izo l' 'iivei'o, ([il i i i d i ee i ine l igl io 

di . \ i i lo i i io l ' avei 'o s i ieresl i i i io de l l a eliiesii dì S. .Andrea , lud 

vo i . U. 

i.MI) P e r i z i a de i niii n i in ieri ( l i ae i i i l o Z a e e h i e Doi i ien ieo 

l .neelii del 11 eeni i i i io nel voi . II. I.ii sneeess iv i i per iz i l i del 

2li i;i u n a io è nel \ o l . 1 \ ' . 

ililli Nola d e l l a D e l e e a z i o n e di T r e v i s o e <le | iosizioi ie del 
r i a r d i l i iere I .ai i i ieek nel 111 \ i i l . 

Hill Da l l a no ia d e l l e spese s o s l i u n l e da (arsiire Z i i i n h n i 
p e r il r u i i e r a l e del I r a U d l o r i s u l t a v a in eil ' ra d i I.. (> ju ' r la 
i ^ l i i r l anda . O n e s t o i i \ e v a ru l lo p e n s a r e elle si l 'osse d a t o u n o 
s | iee i l ieo inea r i e i i al e ia n i i n li re, ina era da c r e d e r e elle la 
n i o d e s l a so i in i ia i i i l ' e r iore al Nidore d e l l a eo ron i i l i s sa l a in 
1.. l.'i seeoi i i io la s t i m a de^ l i e s p e r i i , non era s t a l a (die u n a 
inanei i i d a t a al l . an i i eek . Die l i ìa r i iz io i ie d e l l o Z a n d i r a nel 
vo i . \ ' l . 

Mi'-ii l ' e r i z in d e t t a ^ l i i r t and i i e s e e u i t a la seeoi i i la v o l t a 

il 2li i4eUUi l io , l l id Nil i . 1\ . 

IIÌ;Ì) Nota del Coiiiiu i s sa r i i i to di i nd iz i a di P a d o v a in d i l 

la 21 g e n n a i o , nel voi 111. Il \ e r a s s i s l n d e n l e (pd 1 a n n o 

di leL;e,., | . i ; , |ÌL;IÌI) del | i r e l o r e d i ('.h in ve l ina i pe r lu i si 

r l i i e d e v a da l eoii iui issa r iato di P a d o v a elle v e n i s s e p o s t o a 

p i e d e l i l i e ro , l e i iu to ei iulu dell i i i t t i i i ie i il l 'o rn iaz io i i i r i c e v u t e 

da l C o n i u i i s s i i e i a t o di ('.li inv c i m a iNotii did ( ' . ( u u m i s s a r i a l o 

di l 'adiiMi al T r i l n i n a l e il 22 m a i n a i o i . l'.v i i l en te iue i i l e si \ o-

l e \ a u s a r e un t r a t t a inei i lo di l 'avore v e r s o il l ie l io di mi t 'un-

z i o i i a r i o del l i ove rno a usi r i.ieo, se i i l ieue s e c o n d o la d e n u n c i a 

a \ e s s e p n r l e e i p a l i i a In l l e le il in ii isl r a z ioli i. 

file:///asli
file:///lllsro
file:///leue--
file:///iiloiiio
file:///erassi


(( i l ) ( U ' i n l c r r o H a l o r i d( I l ' c v e r a t i s o n o riii 'colli ne l s u o 

l 'os l iUi tn elle .si Irovii ne l l a p r i m a In is la (Irgli a d i proccs .s i ia l i, 

((i.'il Cl'r. Coilicc l'cnalc Aiislriiicd. 27 iitiKiyid 18."i2, l'oslo 

ni [ii<i<ir(' co / p r i m o .•ic/iciii/irr sU-ssii ( i n n o . M i l a n o IH'i'i. 11 

p a r a g r a l ' o (i.") dr f in i . s rc il r r i n i i n c d i p c r l i i r h a t a pLibhIica I r a i i -

( l i i i l l i t à : r o n m u l l r d e l l o r r i n i i n e « e h i in p n h l d i c o od in 

p r e s e n z a d i ])iù )iers<nie o v v e r o in o p e r e s t a m p a t e , in s c r i t t i , 

(iiiiire o d i s e g n i diU'iisi 

a l ce rca dì e c c i t a r e al d i s ] ) r ez / ( i od a l l ' o d i o c o n t r o la p e r 

s o n a ( l e l l ' l m p e r a l o n , c o n t r o il n e s s o p ( d i t i c o d e l l ' I m p e r o , 

c o n t r o la fo rn i a di .noveri lo, o l ' a n i m i n i s l r a / i o n d e l l o s l a t o » . 

i,a p e n a p r e v i s t a e r a il c a r c e r e d n r o d a u n o a c i iKiue a n n i . 

Il p a r a g r a f o :t(l(l con f igu ra il d e l i l l o di s e d i / i o n e in cui i n c o r 

re chi « c e r c a con c o n l i n n e l i c e d i l egg i di v i l i p e n d e r e le d ì -

s ixis iz . ioui (1 d e c i s i o n i d e l l e a u t o r i t à , o p p u r e i s t i g a r e a l t r i in 

s i m i l e (p i e re l e c o n i c o .Aiitiu'ìlà d e l l o .Sialo o c o m u n a l i , o c o n -

Iro s i i i g id i del ( i o v e r n o ». I.a p e n a i r a l ' a r r e s l o da u n o a 

sei m e s i . 

Il p a r a g r a f o :ì(l(i d e s c r i v e il d e l i l l o di d a n n e g g i a m e n t o di 

l u o g o (li S ( i )o l l i i r a e a p r i m e i i t o d i s e p o l l u r a : « c h i m o s s o d a 

p e r v e r s i l a o p e l n l a n z a , d a n n e g g i l u o g h i d c s l i n a t i a l l a s c p i d -

l i i ra d i c a d a v e r i u m a n i ; s e n z ' a u l o r i / z a z i o i i e a p r e sep(dc i ' i ; 

(...I sì fa reo di un d e l i l l o ed è da i i u n i r s i con a r r e s t o r i g o 

r o s o d a u n o a sei m e s i *. 

KlCi) Uelazi(Hie e del ibi r a z i o n e d(d ' l ' r i b u n a l e p r o v i n c i a l e 

di \ ' c n e z i a il li f e b b r a i o , nel vo i . IV. Ne l la r e l a z i o n e s ' i n s ì -

s l eva p a i i ì c o l a r m e i i l e s u l l a g i o v a n e eia i b i .Secassi e de l 

l ! i \ a ; a f a v o r e del Secas s i in l l i i iva il f a l lo di e s s e r e l ig l io 

del p r e l o r e di Cli i ave i ina : « e g l i si dici va s e n z a r i l l e s -

s i o u e e s e n z a p e n s a r e a l l o s c o p o cu i m i i - a v a n o i p r o m o t o r i 

(...I si l a s c i a v a con m o l l i a l t r i I r a s c i n a r e d a l l a c o r r e l i l e «>. 

l ' ì e l r o Hald i Z a u ì c b e l l i , a r r e s l a l o m i bS,') I p c r c l n ' in s i a l o 

d ' u l i r i a c b e z / . a a v e v a i le t lo pa i 'o le l^^(•nsive a un m i l i t a r e , i l i -

m e s s o p e r m a n c a n z a di p r o v e , poi c a s l i g a l o con a r r e s t o c(U'-

r i z ì o i i a l c pe r s m o d a l o liso di l i ( iuor ì e a l c o o l i c i , la s e r a 

del g i o r n o 11 si era r e c a l o a Venez i a d a ce r to ( l i o v a n u i S c o 

l a r i , s o s p e l l o a l l a po l i z i a p e r i s u o i s e i i l ì i n c n l i p o l i l i c i . 

((i7i Lc l l e r a a n i m ì m a al l e u . m a r e s c i a l l o b a r . M i l l e z e r 

I r a s i i i e s s a d a l ('.oiiiin i s s a r i a l o dì P a d o v a al ' l ' r i b n i i a l e di l ' a -

( l o \ a il l.o f e b b r a i o , nel \ o l . V ; r i l r a U a z i o n e d e l l a l e t t e r a 

ai ionii iKi nel \ i d . N'I; r a p p o r l o de l C o n n i i i s s a r i a l o dì Bo logna 

il 17 f e b b r a i o e iiili r r o g a l o r i o d e l l a ^•iolli d a l l a l ' r c l u r a dì 

Ciilogiia il 17 f e b b r a i o nel v id . \ ' l l . 

( (i.S I l.o Z a i i i c h c i l i ne l l a s u a d e p o s i z i o n e u ie l vo i . Il a v e -

\ a Megl io dì a v e r p a r l e c i p a t o a l l e d im(>st raz ìo i i ì e ben s a -

|H l ido d i e s s e r e le i iu lo i r o e c l i ì o d a l l a po l i z ia p e r i suo i p r e -

c i 'dc i i l i , aNCva c e r c a l o di ( i roci i ra rs i dei l e s l ì m o n i r i m a n e n d o 

i i e i r t ' i i ì \ l 'i 'silà dox'e s ' i i n h a l l c v a nel p rof . Kel le r e r e c a n 

d o s i ni Ila ^•icina l i b r e r ì a di ce r io Uossì da cui si ì\'Ci' i i o l a r e 

d i c e n d o : « La \ 'eda che soli ipia >. I .a se ra d e l l ' l l p a i i j da 

l ' a d o s a per N'eiiezia con l ' in leiiz ione di r i lo r i i a i ' e ( p i a n d o si 

fosse ri p r i s l i n a l a la j n i b b l i c a I r a i a p i ili i l a . 1-e sue d i c l i ì a r a -

z i o n i fu r (n io c o n f e r m a l e d a l l a li s l i m o u i a i i z a del l i b r a i o U o s 

sì e (lei ] ) r o f c s s o r i E n r i c o L e g n a z z ì e .Mìiiich che lo v i d e r o 

a i r i ' n i v e r s i l à il g i o r n o 11 v e r s o m e z z o g i o r n o . 

Il H a s i a , a r r e s l a l o al c a l l e del l ' o n t e M o l i n , d i c l i i a r ù d i 

a v e r s i g n i l o la s c o l a r e s c a a d i s i a n z a . Il De . A l e s s a n d r i s e ra 

s i a l o c o n d a n n a l o p e r a l l o I r a d i i n e n l o e d o p o un a n n o g r a 

z i a l o . P e r ([Ucsto i i io l ìvo p i ù c h e p e r a v e r s o l l c c i l a l o un i n ì -

l ì l a r e a s c o p r i r s i al p a s s a g g i o del f e r e i r o , e r a s i a l o a r r e 

s l a l o , m a m i l l ' a l l r o fu r i l i v a t o a s u o c a r i c o . 

( a r o l ' ì nz i poU' | i r o v a r e c h e la s e ra d e l l ' l l e r a a casa 

e l imi pai ieci | )( ' i a l l a d ì m o s l r a z ì o i i e c i i l m i n a l a con g r i d a s e 

d i z i o s e in P iazza del S a l d o . M a n c a n d o ( p i i n d i i n d i z i d i p a r -

l e c i | ) a z i o n e al c r ì i n i n e d ì p e r l u r b a l a l ra i i ( |n i 11 i la , fu d e l i n ì -

l i v a n i i n l e p r o s c i o l t o il :i a p r i l e . 

I(ill) 1,1 se i i l enza c o n i r o l'"osca M(M-ellì, ( l a t e r i n a , l 'a igcnia 

e . \ n l o i \ i o . a m b r o s i , M a r i a / . a m j i i e r i , C o s l a n z o l ' a v e r o , c o n -

v i n l i d ì a \ e r d c p o s l o il f a l s o , fu e m e s s a il 2i m a r z o , l-'osca 

M(n-clli (o M o n e l l i , la g r a l ì a (• i n c e r l a l fu c o n d a m i a l a a d u e 

u n s i e m e z z o di c a r c e r e s e m p l i c e ; ( ' . a l d i n a . \ n i l i ro s l a un 

m e s e ; ICugeiiia a d u e s e l l i m a i i e ; , \ i i lo i i io a un m e s e ; M a r i a 

Z a m p i e r i a un m e s e ; (Coslanzo h ' ave ro a sei s e l l i i n a n c . F u 

r o n o le sol( c o n d a n n e e m e s s e d a l T r i b u n a l e c h e e o l p i r o u o 

( |ueì i n o d e s l ì e s e m p l i c i c ì l l a d i n i c h e c(m la lo ro l e s l ì m o n i a n -

za a v e \ a i i o c e r c a l o di s c a g i o n a r e o a l l e i i u a r c le r e s p o n s a b i -

l ì là deg l i s l u d e i i t i ì m p i i l a l i . La s i n l e n z a nel vo i , X, 

(7(11 La r e l a z i o n e del C h i n i e l l i de l '>.'\ f e b b r a i o e la d e c i 
s i o n e del ' l ' r i b u n a l e s o n o nei \-ol, \ ' l l ! e l.\ ; la de l i la r a z i o n e 
d e l l a C o l i e d ' a p i a i l o del Ili m a r z o m i vo i , . \ . Il ' r r ì l i u n i i l e 
g i u s l ì l i c a \ a il non dei ' i ' e la lo a r r e s l o di S e r a s s i t Ulva d i c l \ i a -
r a i i d o ( i le lo s c o p o de l l ' i i i i p i i s i z i o n e era ( |U(ilo di s c o p r i r e 
e c o l p i r e i c a i i i r i o i i e , u n o de i (p ia l i e ra il l ' e v i r a l i , l i i e il 
Ulva l i c o i i i d i b e . Il l i iva s o l l o p o s l o a s p e c i a l e ìni|ii i s i z i o n e , 
a v r ( i ) b e po l l i lo i n d i s p ( i l i r s e n e e n o n p iù s o s b n e r e le s u e 
d e p o s i z i o u i in c o n f r o n l o d i i l ' e v e r a l i ( c o m e i n f a l l l a v v e i i n c l ; 
« si s a i ' i i i b e cosi l a S ( i a l o S ( ' a | i pa re il l u p o pe r p i g l i a r e iiuc p e -
c o r i i l e » . Si N'oleva ( |UÌndi u s a r e u n a m i s u r a d ' i n d u l g e n z a 
xci ' so il Hiva perclK' d e p o n e s s e c o n t r o il P e v e r a t i . , \ l l r e l l a u l o 
si pilli d i n p e r il p r o s c i o g l i n i e n l o di l loi iKai ieo l ' so i i i , il p r i 
m o ( i le avcMi i n d i c a l o il l ' e v e r a l i Ira i piti a l l i \ i i b i ( l i m o 
si r a n l i , 

( 7 1 | Nola (l(i '1 I i b i m a l e di Venez ia al ( ' . (miaudo m i l i t a r e 
di P a d o v a m i vo i . I \ . 

i72i 11 ' l ' i i b i i i i a l e m i l a r i i a z i o i i e i b i I m a r z o , a p a r i e 
o g n i a l i l a c o u s i d e r a z i o i i e su l c o i i l e n n l o i b i l e d u e b i l e r c n i i -
n a l o r i e d i l l a N' iol l i . a g g i u n g i l i i e « p e r la d i b i c o n i l l z i o n e 
d i l i i l l e r i n a di l e a l r o e pec la d i b i l i p r o v e x o l e c o n d o l l a , 
n o n p o s s o n o p r e s e i i l a r s i fede d e g n e le sui d i c h i a r a z i o n i »: 
r i i a z i i m e m i vo i . \ ' l l l . In i p i e s lo g i u d i z i o p r e v a l e la c o n 
d a n n a i n o r a l i s l Ica s u l l e o g g e l l i v e va l u l a z i o n i d i l l a f a l s i l a 
d e l l e a c c u s e c a h m n i o s e , 

(7!ìl 1 Nerba l i del ( l iba 11 i n i e n l o s o n o m i \ i i l , . \ I . 
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Strade e borghi di casa nostra 

Codalunga 

l'iiitoiui 1,(1 i-liicsii (ti S. (iidcoiiio netta jiiiitìlii dft Vaiti'. 

(I<'<)l(i M u s c o C i v i c i ) ) 

L'etimologia è sempliee; « caiida-ionga » e 
deve la sua origine alla lunga (ila di ease ehe 
sorgevano nel Irallo della \eechia eonl rada (ora 
\'iale Mazzini) e ehe ne eosliluix'a la par ie pi'in-
eipale. l-a Porta i\'i esistente si eliiarnava « Por
ta della Trinità » abba t tu ta la quale (anno 1521 
— Podestà Pietro Mareello) ne venne eostrui-
la un 'a l t ia ehe In poi nel 1862 profondamenle 
niodiheata ridueendola — su disegno dell'ai"-
ehilel lo (i. B. Ceeehini — a Barriera. 

Uni seor re \a un pieeolo eanale — interra
lo nel I89.S e che si xuol eoslrui to nel 1246 ad 
opera di un lai Alberto da C~aligine, ci t tadino 
padoxano amico di lìzzL'lino 11! il l iramio — no
minalo Bovciia. Se i i \ e un anonimo cionista 

del '600 ehe " è nouìcno Bovetla da quell'alveo 
jallo a'niaiio che .si introduce appresso la chie
sa di S. Leonardo e .scorre sino al ponte dei Car
mini contenendo il piirt^o de' panni de' mercan
ti di lana. Acauto dello ponte a\'\'i il niagnifico 
Palazzo de Noh. Capidilisla per la Bovela del
la Boveta chiamali ". 

Ma cTUCstc) canalet to divenne eelebi'e per 
l ' impresa compiuta il 19-6-1390 — ricordata da 
una lapide collocata sul luogo — da Francesco 
Moxello da C a n a r a il quale, pei' l iberare Pado-
\ a dall 'occupazione ili Cìian Galeazzo Visconti, 
a iu ta to da pochi anginosi, giimlt) allo sbocco 
della Boxetta rupiie il graticolato che protegge-
\a la sponda e salilo dal ponte sul vicino sagra-
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to di S. Giacomo, dopo furibonda lotta pene
trava in città che insorgeva e si libei^ava dal
l 'assedio. 

Della sopra r icordata chiesa eli S. Giacomo 
— oggi total mente scomparsa — è necessario 
dare qualche notizia. Già menzionata in un do

cumento del 1169, sorgeva ove a t tua lmente è 
collocato un dist i ibuloi 'c di benzina. Questa 
Chiesa, ei'ella a cappella (panocch ia ) , non è da 
con((;ndersi con l'alli'a omonima (ma certamen
te semplice oralorio e non quindi con curti tì'a-
iiiiuc) al Ponte Corvo (Sambin "Onliuoìneìitu 
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l'oèilurtéa ili IVInva 

ì'diloiui IhiiriiTii ('.iHldiiinijd, su piinifi h> di (i. li. Cecchiiu ( F. Musei) Civ.). 

ixinoc'cliidlc (li Padova nel medioevo"). Nel suo 
interno ebbero sepo l lma uli Seardeoni e s o d o 
la sua uiurisdi/ioiie leriiloi 'iale abi tarono nel 
see. \ l l l la lamiylia Mussalo, nel see. XIV i Da 
Nono e i C'ampanali e nel XV see. i C'amposani-
piero. 

X'ei'so il hor;^o proi ir iamenle detto, ehe eb
be più nomi i.'ome ad es. 'WiidroiKi del BcUi.sta" 
o "dei Mdhi.^d" ".ìtidroiKi de iiiezo" ".Aiìdroiui 
cowrld". ah i l a \ a il popolo minuto eosti luilo da 
modesti arliyiaiii, siente ehe si ai iangia\ 'a nei 
più ^\ al iati modi per sbarca le il kmai'io, ortola
ni CLÌ aiìche coiiladini ; par t icolai inente pi)\eri 
e rano sili ab i tami del qua i l i e ie siU) presso il 
r ivoidalo eanale lìowiiii. sa l \o natiu'almcnte 
ciualche ecce/ione lant 'e xcio ehe nel 157.S tal 
l e o n a r d o Mc/abarba che abilaxa jU'r inezo del 
hdsiioii de ui (iata lascio la propria casa in ere
dita al Sacro Monte LICÌ I'CLIUÌ. 

A proposi lo drl "huslion de hi ddla" e ne-
c^^'ssario precisare e\\v cpiesta antica lortijlea-
/ ione ei a | i recedenlementc chiamala "della C'er-
lo^d" dal \ icino conxento (lei Cerlosini, che sor-
.L!e\a ad est dei bastione slesso, demolito nel 
1^10 per riprisliiiai e il baslione dannc,L!iiialo 
duiaiiU- l'assiulio del IsU'). | lavori di ripristino 

ebbero termine nel 1523, podestà il N.H. Leo-
nai'do Emo cui succedette il v. podestà Fran
cesco Dona dalle Rose. Ne fanno testimonian
za i due stennni scolpiti su pietra d ' Is t r ia che 
adoi 'nano es te rnamente il bas l ione ; uno spetla 
alla Iamiglia Emo , l 'altro ai Dona. 

!.a Iamiglia Emo portava l 'arma bandala di 
rosso e argento di qua t t ro pe/./.e ; la lamiglia 
Dona dalle Rose portava l 'arma d'ai^gento a due 
lascic di rosso so rmonta te da tre rose dello stes
so colore. 

Ai delli iiobiloììii spet terebbe anche la co-
s l ru / ione della lunga cort ina che da Saracine
sca \ a lino all'Alicoiaio. 

Accanto allo slenìina dei Dt)nà \\ è una 
gatlL\, scolpila in pietra, di gi'andezze a lmeno 
Ile \'olte ma;,',g!ori 'del natiu'ale, ehe sta innic
chiala nella mura con la parte poster iore del 
corpo, ment re l 'altra par te è sos tenuta da una 
mensola di mac igno : accosciata sulle zampe po
steriori , con le anteriori tiene uno scudo ap
punt i to che ha scolpilo il leone di S. Mai'co u-
seentc dalle onde, insegna del dominio veneto. 
Accanto alio s lcnnna di Leonardo Emo \'\ era 
pure collocala, im tempo, una galla scolpita 
in pietra di Nanto ma in a t teggiamento ben di-
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verso dall 'alti 'a; inlatt i essa stava accosciata 
sulle zampe posteriori e con le anteriori teneva 
sollevalo — all 'altez/a del suo muso — un gat
ti ncj. Tanto gli s lemmi che le gatte (iancheggia' 
vano, propabi lmenle , im grande leone scolpito 
su una last ia re t tangolare di marmo incoi'nicia-
ta di pietra d 'Istr ia, leeone che foi'se venne di
s t ru t to d m u n t e i furori democratici del 1797. 
Ma pe i rhé questo bast ione \'cnne denominato 
dalla indilli? L'origine di tal nome va r icercato 
indubbiamente nell 'assedio del 1509 dui-ante il 
quale gli armigeri di Gitolo da Peiaigia — che 
tenexa lesta agli armat i dell ' impei'atore Massi
miliano — pian tarono sul ballitolle di tei'ra, 
t r as lo rmalo poi nell 'at tuale bastione, una lan
cia con sopi'a appesa una gatta \ i \ a e, come scri-
\'c il cr(jnista Da Poi'lo " ad oiiiii oi'a invilciin) 
(ine' eli inori n pnnìdcrc la natili, cosicchc ciiw-
sln si disse il Baslionc della dalla ". Ouantun-
quc il coslume di schernire il nemico con una 
natta abbia o t tenuto il bat tes imo della inunor-

talilà a Padova, puix- risale al basso medio evo. 
l ) sa \ano infatti gli assedianti pei" trovare ripa-
l'o ment re sealzavano ed abba t tevano le irwu'a 
lorti l icate, una niacchiiia che si chiamava <tgal
lo». A ciueslo, in segno di sfida, si contrappose 
dagli assediati la gatta \ i\a. .Mai'ra il Poi'ienari 
(« Della lelicilà di Pado\a ^ - pag, \̂S) ehe da 
ccì'la harccìlclla o caiizonclla amica e rozii si 
può /•accoiilici'c che nella v.iieii'a fa!la a c/uesui 
di là da Massiiniliaiìc linpc raiare nel 151''-' fos
se Ici2,aia mia inaila nella cima di una lancia e 
pdaniala sopra iptel hasiione fossero uli impe-
l'iali per si'heino iiD'iiaii tlalli si>ldaii nosiri: 
tale hai-celìeila cominciava 

" Su su, chi \ noi la gal ivi 
\enga innan/i al bast ione 
'do\e in cima d'un lan/one 
la vedresti star legala; 
su su chi \ u.ol la galla ", 

l.'antii.o Hasiione ilella (u ina stava pe\o 
L'L'ilo pili a sud. 1 'attuale venne compiuto nel 
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\52^. l ' r ima di essere s is lemalo come e oggi a 
giardino vi era una b i r ie i ia det ta della Rulonda. 

Dietro la r icordata chiesa di S. Giacomo, 
presso il palazzo Bai'barigo, scarse il 5 ago. 1792 
ad opeia dei co. Alessandro Pepoli — or iundo 
be^lognese — im teatr ino per di let tanti d i re t to 
dallo stesso Pepoli. Questo patrizio era uno stra
vagante ed originale tipo di avvenlLU'iero, let-
tei'ato e «sportrnan» ante-l i l teiam. li Molmenlì 
e il Btrstico tracciano un vivace pi'ofilo della 
sua vita clic ha molli accostamenti con quella 
casanox'iana e tlelia quale non è il caso tli pai"-
lariie in questa sede ; basterà accennai'e, per i 

rillessi padovani e per la larga eco che se ne 
ebbe a quei tempi, alla sfida da lui lanciata al 
marchese Gabriele Dondi Orologio su chi Cosse 
stato più abile nel guidale un coechio nel Pra
to della Valle. Il che, perì), non piaecjue t roppo 
alla Magis t ra tura veneta che condannò ent ram
bi agli arrest i domicil iar i . Giocatore impeniten
te di bi l iardo, spese tali somme per soddis larc 
questa passione che gli Inciuisilori di S ta to gli 
inibirono l ' ingresso a quei cade che avessero 
avuto una sala per questo gioco. 11 Gennari nel
la sua cronaca manosei ' i l ta ci in torma delle va
rie «rappresentazioni» ei let tuate nel teatr ino 
sopra r icordato, ma dopo la pr imavera del 1794 
del teatr ino stesso non si ha più alcuna notizia 
(Brunelii) . 
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Il Santo Card. Barbarigo benemerito della Cultura 

Classica in Padova nella esaltazione del Facciolati 

ALOYSIO BALESTRA - qui eadeni de Gniecis La-

linisque litleris sentii eadeìììque iìidomitiis propttgnat 

- alque ALOYSIO GAUDENTIO - qui iu suis Cuninwu-

lariis - ìiugis neglecds - Patavinas glorias luavull il-

histrari. 

S. (ircijdriii lìarbitrigo 

In un mio scri t to, edi to nel 1958, illustran
do la famosa Onitio ad Grmnmalicam del Fac
ciolati, (1) mi sforzai di met tere in luce i grandi 
meriti del Barbar igo, par t icolarmente per quel 
che concerne il metodo d ' insegnamento del La
tino, propos to per il suo glorioso Seminario, 
metodo di cui il grande umanista si fece mira
bile in terprete . Solo di sfuggita accennai in esso 
ai meriti del santo cardinale, per quel che con
cerne l ' insegnamento del greco da Lui intro
dot to nel suo Seminario sin dal 1678. 

E chiudevo la mia memoria con le pa ro le : 

« Mai forse, come in questi tempi, ci si è oc
cupati del problema dell ' insegnamento del La
tino nella scuola media. E ci si c imentarono 
pochi pu r t roppo di coloro che la scuola cono
scano per esperienza diret ta, coadiuvati da pe
dagogisti e da psicologi. E così si sono escogi
tati e si met tono in at to mezzi nuovi, quali la 
l'adio, le vignette illustrative ed altri espedienti 
della cosi del la scuola attiva. Orbene io, dopo 
una esperienza più che quarantennale , mi sono 
persuaso che questi possano essere, si, di qual
che utilità per l ' apprendimento delle altre disci
pline, comprese le lingue moderne, o nelle scuo
le elementar i , ma poco o nulla valgano per il 
latino, come del resto mos t rano i magli risul
tati sinoi"a conseguiti, e che poco o nulla con
venga muta re del metodo tradizionale. La Ra
tio Sltidioniìu (2) del Barbarigo, a cui s'ispi-
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rano i precetti del l 'acciolati, sia pur tenendo 
conto del la t to che a l t io era il Seminar io in 
quell 'epoca, a l t ro è la scuola modeina e per 
di più non seminai is l ica, ]:)(jssa ancora insegna
re qualche cosa a quanti in materia vagheg
giano r i iorme ». 

Da quel tempo sono li'aseorsi cinque an
ni, e tulli sanno il ten 'cmoto che si e, per così 
di ie , abba t tu to sulla scuola inedia (3), in se
guito alla sua graduale soslitu/.ionc con la scuo
la media unificata : il Ialino reso lacollat ivo, e, 
per quelli che lo scelgono, l idot to alle minime 
propoiv.ioni, non cei'to tali da costituire un se
rio pi-eambolo per la pi-osccuzione degli studi 
nelle scuole super ioi i . Oggi poi la cultui'a clas
sica è in pietose condizioni, come tutti sanno . 
E si e giunti a tal j^unto, con la recente l'ilor-
ma, da ajTrirc le porte universitarie, per esem
pio, della laccjlla giuritlica, dopo quella di Ma
gistero, a chi del latino non avrà che un'inlai'i-
nalura, e nulla conoscerà del greco, a d ispet to 
dei monili che ud i emo ancora liecheggiare de
gli antichi, .nelle parole del 1*.: tli quello del 
Barbarigo stesso, clic nel lò^i così scii\ 'eva al 
Fei'i'az/i (4) : 

« St imo anclie bene che la ripeli/ ionc si lac-
cia. nel gl'eco, per dai-gli ancora quel tempo. 
l\ ' iclie, come ho scì i t to a! Melehioi'i, col quale 
potete comunicare , non s ' impara manco lat ino 
sluiliandu il giecv), e Iraducendolo in buona Ira-
se Ialina, di ciucilo che sì laccia s tudiando il 
latino solo » ; 

dì quello in line suonalo l'ccentemente nella 
bocca dell 'insigne maest ro làacearoli (.S): 

« Il gieco seii/a il latino saiebbe uno s tudio 
monco; il latino sen/a il greco sarebbe Lino 
sUnUu acelalo, le to i ico ». 

Dello slesso I'. presenlo oia (radollo e il-
lusl ia lo il testo di iìwc delle così delle COÌÌÌ-

iiìissioiu's. le prime delle sedici che figurano 
nello slesso volume conlciiente ì'Oralio cui 
(iitìiir.uiuiciUii (6), in cui i granLli meriti del 
Barbarigo traspaiono mii-,'bilmcnle. Qui non si 
(ralla d\ inclodo d'iiiscLMiamenlo, beasi tlclla 
immensa impo i t an / a clic allo studio delle due 
liimuc (il Lireco e il Ialino) il santo e il suo 

a lunno predilet to, con ragioni anche oggi pie
namente avvincenti, a t t r ibu ivano. 

Premet to che con la voce COUÌDIÌSSÌO, giu
sta il senscj che figura già in Suelonio (Aliti. 
89, 6) (7), si intende ogni discorso composto 
per gare erudi te , come appun to quelli che si 
pronunziavano ogni se t t imana nel Seminai io 
patavino. 

l 'u l te le Coinìiiissioni poi, come le presen
ti, si dividono in queste p a r t i : 1) un Proauio, 
cioè la prelazione o in t roduz ione ; 2) una Silva, 
cioè l'abbozzo della mater ia t ra t ta ta , giusta il 
senso che assume già in Quinti l iano (X 3, 17) 
(8); 3) una Esaìlazionc, qui poetica, del perso
naggio ce lebra to ; 4) un Riugrazicuncnto rivolto 
al l 'uditorio per la sua a t ten ta partecipazione al 
Conx'cgno, 

I-.'idea della presente dissertazione mi è sta
ta suggerita dal desiderio di rievocare uno de
gli aspett i , l'orse meno messi in luce come tali, 
della santi tà del Barbar igo, in questa, si può 
dii'c, \ igilia del UT Centenar io del suo ingresso 
nella sede patavina, avvenuto precisamente nel 
1664. 

Mi e parso cioè che, come nel 1885, il gran
de papa umanis ta Leone XI 11, nel conlermare 
il culto di bealo a Battista Spagnoli , Fu mosso, 
olli'c che dal desiderio di proclamare solenne
mente le \'irlù crist iane, prtìfessale da vivo in 
modo eroico, e da pi'odigi comprovat i , da quel
lo di premiarne i grandi melil i di umanis ta cri-
sliano, così recentemente il compian to papa 
Cìio\anni XXIII si compiaccjue, nel canonizzare 
il Barbai'igo per le ragioni che \o accomunano 
agli altri santi , di premiarne anche lo zelo di
most ra lo pure in modo eroico nel promuovei'c 
Ira il clero alle sue cure allidalo lo studio se
vero delle due lingue, come ausilio indispen
sabile i^er l ' approfondimento e la dix'ulgazione 
della dot t r ina ci'isliana. 

COMMISSlONfZ 1, SUbLO S'i'DDlO DELLA 
Li NOLA LA'l'lNA 
Pl-iiClllio 

1'emo che nella presente esercitazione mi 
accada alcunché di simile a quel clic accadde 
ad un vecchio Solista, il quale in una piccola 
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gara si era propos to come a rgomento le L^ucli 
di Ercole. Avendo questi disposto che fosse 
presente in un sol luogo, come nell 'at tesa di un 
evento di grande importanza , il fiore stesso de
gli Spar tani , e, mentre egli saliva sulla t r ibuna, 
allora uno di quelli che sedevano in circolo, 
di nome Anlaleida, uomo tra i primi austero 
per dignità e autor i tà , chiese al Solista di che 
intendesse par lare . « Mi propongo, rispose, di 
esal tare Ercole ». Ma questo Antalcida scorag
giò l'ozioso declamatore con una nuova doman
da, chiedendogli cioè chi mai avesse r ipreso Er
cole, perché abbisognasse di un difensore. Gli 
Spar tani infatti annoveravano Ercole fra gli 
dei, e tutti lo veneravano Ira i pr imi. 

Eccomi a voi, Udi tor i ; io mi propongo di 
esaltare nel miglior modo che mi sarà possibile 
lo studio della lingua Latina, in questo quasi 
suo porto, in cui finalmente, sba t tu ta da molte 
tempeste, per provvidenza degli dei immorta l i , 
si rifugiò. M'accorgo che essa non abbisogna 
affatto di un esal tatore, specialmente di me, 
che, come da questa gara comprendere te , né 
conosco bene il latino, né valgo in alcun genei"e 
di dotti 'ina o di erudizione. 

Vi supplico tuttavia a rdentemente di non 
credere che mi sia a caso venuto in mente d'i
mitare il Sofista. Infatti, qualoi'a un nuovo An
talcida mi chiedesse se alcuno ci fosse di animo 
cosi sciocco e disperato da non liconcjscere la 
eccellenza e la dignità della lingua Latina, gli 
r isponderò che nemmeno alle lettere mancano 
i loro mostr i . Qui eerto, non ci sono ; voglia il 
Cielo che una liuona volta manchino in tutta la 
provincia! Cedano alla umani tà e alla verità 
il loio pos to ; incerino questo cielo dagli ingan
ni ; si r i t ir ino nelle loro tei're, cioè in quelle 
barbare . 

F ra t t an to però, alìinchè non l iescano a dan
neggiare alcuno di noi, se mai tentassei'o di 
spargere anche qui il loro veleno pestilenziale, 
io oggi met terò a profitto, secondo le mie pos-
siliilità, tut to lo zelo e l ' impegno, non eer to 
perché io speri di riuscii^e efficace in ciualche 
modo, ma per des ta le gli sforzi di coloi'o che, 
a quanto mi consta, e moltissimo valgono, e, 
ove si presenti la necessità, son certo pronti a 
j 'csistere. 

SELVA O ABBOZZO 

Questa esercitazione appar t iene al genere 
lauclalivu. Loderete infatti lo studio della lin
gua Latina. 

Prima, per la dii^iiilà: perché questa lingua 
fu quella della gente signora del m o n d o ; per
ché anche oggi ha il suo posto nei PUIÌITIÌCÌ mo
numenti , nei riti saeri, nelle cer imonie ; peix'hé 
sola in line tra tutte pai' des t inata ad essere 
immor ta l e ; perché è congiunta con la religione. 
E le altre lingue, che ora usiamo, sono legate 
alla volgare consuetudine e alla volontà del po
polo, di cui nulla v'ha di più frivolo. Gli eru
diti r i scat tarono il fiatino da questa servitù e 
lo fissarono con leggi certe e slabili . 

Quindi per Ut dolcezza: pei'ché è bellissi
ma, grave, armoniosa, ricca, at ta ad esp i imere 
ogni sent imento dell 'animo e ad ornar lo meglio 
d'ogni altra. 

Ecco perché fu assunta da tut te le nazio
ni, come propria di ciascuna, per cui I a r d e un 
]iasso, per most rarne VinHitù. Infatti per que
sta sola possiamo str ingere rapport i con tut to 
il inondo, e o\ ' \ iare ai disagi della torre hi\-
belica. 

in line per la necessilà : infatti chi è dedito 
alle lettere può ignorare tut te le al tre lingue, 
questa no. Infatti ogni arte o disciplina viene 
esposta in Latino; tutte le Accademie dilì'on-
dono i loi'o Atti mediante il Lat ino; (recido è 
quel teologo o quel filosofo o quel giurista, che 
cerca di raggiungere la gra\'ità dei suoi argo
menti con parole dixerse da quelle f,atine. 

Dunque questa lingua deve in qualche mo
do chiamarsi la lingua dei let teiat i , e colui che 
in essa si dislingue, eccelle non già tra la tur
ba, ma fra gli slessi iel terali . Che se gli uomini 
superano gli animali bruti , peix'hé possono me
diante la parola comunicarsi i loro sentimenti 
e i letterati gli altri uomini, perché lo possono 
in modo migliore, quanto grande sarà l'eccel
lenza LIÌ colui che vince gli stessi letterati per 
l'eleganza della lingua? 

tn ul t imo luogo, la cosa potrà spingersi 
a l l 'assurdo. Pcjiché, data la grande brevità del
la \'ita, dobbiamo tante cose apprendere , e as-
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sLirdo vageirc per al tre lingue, tul l i i monumen- posseggono i Greci, che non sia s ta to traman
ti delle quali in questa sola si contengono. E dato dalle lettere Latine? Ma poiché al con-
se alcuna con la Latina potesse contendere , t rar io fra i Latini pochissimo si legge in Gre-
ques la sarebbe p iopr io la Greca. Ma che mai co, ecc. 

LA LINGUA LATINA RESTITUITA NEL SEMINARIO PATAVINO 

DAL YEN. CARD. GREGORIO BARBARIGO 

Nel suolo italico dominavo regina, e lo slesso 
lattante voci Latine balbettava. 

Ma, quando con la nostra si confuse la barbara gente, 
in latebre le nuove lingue ini cacciarono. 

Sotto polvere turpe trascorsi dalmati silenzi, 5 
e contrassero il tarlo Virgilio e Cicerone. 

Allora prese l'armi per i miei diritti il Petrarca, 
tentando al vecchio loco restituirmi. 

E già, rifiorendo, inondavo di luce le terre, 
e nuovi aurei secoli parvero ritornati. 10 

Ma. poi di nuovo, da varie guerre percossa, 
meglio, aìiimé ! dissi, che al buio fossi stata. 

Alfìn, commiseraiido l'acerba sorte, Gregorio 
volle che nella sua sede lo scettro avessi. 

Il regno troppo angusto e tanto inferiore all'antico 15 
a me non piacque, ma piacqiiemi il Signore (9). 

RINGRAZIAMENTO 

Col molteplice ordine sono i compiti vostri cresciuti, 
né posson ben vagli(n-si ormai con voce alcuna. 

(Jui ogni lingua concorra e con pegno gareggi, 
in cosa non facile qua! sia la meno inetta. 

Se taluna con pcu'ole saprà rendere cose s) grandi, 5 
cederà a cpiesta sola il Latin sermone. 

COMMLSSIONH 11. - SULLO S'ITIDIO DELLA fossero da quelle derivate. 
LINGUA GRECA Per lacere degli scrit tori di salire, ingegni 
Proemio bisbetici ed acerbi, il massimo dei quali Gio

venale (se pure il massimo debba dirsi) (10) 
Spesso io mi sono pi'oposlo, se mai mi l'os- n^'n l i sparmio ne uomini né parole Greche, for

se coneesso di pa i iarne presso di voi, di mei- -̂ "̂̂ 'lî ' QLiel Catone Censorio, simbolo della gra-
terc in discussione per quale molivo le Lellcre vita e della saggezza, non scrisse al figlio Mar-
Greche, men i l e e ia in fiore lo s ia lo [Romano, <-'" : « E' l"'̂ '"'̂ ' l*-""»-''' d 'occhio le letlei-e Greche, 
a \ e \ a i io cosi callixa repniazioiie, da conside- ma non imparai le a |)erfezione »? 
rarsi corrui l i ic i dei cosiunii, benché nessuno E che dire di M, Ciccione, il padre dell'O-
iiegasse che lulle le discipline e le arti , neces- ratore? Non e loi'se tli cosini, uomo secondo l'o-
sarie ad un uomo libero per la sua eul lura, pinione di tulli prudent iss imo, il del lo che vie-
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ne riferito nei libri SnH'oraìore, scritti dal Ci
glio: «Quanto meglio unt) conosce il Greco, tan
to piti è malvagio? ». 

Ma quel che più mi sembra s t rano è il fat
to che tali voci, lungi dal r i tardare gli studi dei 
Romani, non impedirono che anche lo stesso 
Catone, senza preoccuparsi della fama d'inco
stanza, oi-mai sul t ramonto della vita, al i ronlas
se con la mass ima avidilà quello s tudio delle let
tere Gi'cche che nell 'adolescenza e nell 'età ma
tura aveva di sprezza lo. 

Ma, per svolgere tut to queslo a rgomento , 
e pei' esaminar lo , come ne esige l ' importanza, 
nelle singole part i , ci vorrebloe una discussione 
assai lunga e t roppo grave, per potei'c essere 
intrapix'sa e conclusa nello spazio di un 'ora o 
poco più. 

Perciò, rivolgendoci p iu t tos to ai nostri 
tempi, lagniamoci di essi, per il fatto che le let
tere Greche, per incredibile mutamen to di latti 
e di \-olonlà, abbondano di csal latori , ma dilet
tano assai di culloi'i. Né si deve dire che le col

tiviamo noi, la maggior par te dei quali del tut
to contro voglia le a l l ronl iamo, e tanto impe
gno loro dedichiamo, quan to ne siamo costret
ti dal t imore della sferza (11). 

Onde avviene che di quel che ogni giorno 
impar iamo, nulla aderisce alle nostre menti , e, 
te rminato il cicit) scolastico, ancora rispondia-
mtj timidi e incerti sugli elementi della grarn-
malica. Tale avversione a cose sì eccellenti è 
indizio di moi'bo gravissimo. Per sventai lo una 
buona volta, in qualche mt)do, ncji con la pre
sente esei-cilazione a l l ronl iamo una declama
zione cont ro noi stessi. Se da lai genere di sti
molo capiremcj di trai" proli t to per combat te re 
l'ignavia, noi r ipor teremo, a queslo proposilo, 
iLilte le al tre parti della quest ione letteraria, e 
nelle singole impegneremo egualmente lut to lo 
zelo e l 'opera nostra. 

SELVA O ABBOZZO 

AlFrontate una declainazicjne contro coloro 
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che o del tut to o pigramente seguono gli studi 
delle lettere Greche; lo larete a vostro agio con 
l 'encomio delle slesse lettere. 

In due specie sì possono dividere gli argo
menti a! r iguardo : l'una di quelli dai ciuali vie
ne comprovala la dignità delle lettere greche, 
l 'altra di quelli da cui ne risulta Yiililità. 

I Parie. Dalla nobiltà delle cose scritte in 
Greco. E' piena di dignità e splendore quella 
lingua, di cui si valsero i più grandi maestri del
le arti e delle discipline liberali, ma dai Greci 
noi abbiamo appreso quasi tulle le arti e le di
scipline; dunque la loro lingua, ecc. 

Dall'antichità. I più antichi monument i let
terari, se ne ecceUui la Sacra Bibbia, sono Gre
ci. Da questi lui-ono propagali tulli gli altri , i 
Latini specialmente. 

Dalla inollitiidine det^li scrittori. Grande è 
il numero di coloro, che sci issero in Greco su 
qualsiasi a rgomen lo ; per CLU in questa lin
gua conllui tanta abbondanza di parole ; tanto 
vario metodo di declinare, di eompoi re , di Figu
rare ; lanti schemi, tanti dialetti , ecc. 

Dalle testiinoniLUìz.e. 1 Romani, la nazione 
più prudente di ogni eia e di ogni storia, lantcj 
onore at l i ' ibuiiono alle lettere Greche, che per 
500 anni si valsero quasi di queste sole, e, men
tre chiama\ 'ano barbai 'e tutte le genti al loi'o 
impero soggette, lu rono solili nominare i Greci 
con termini onoiilici, e, puie nel massimo gra
do della loio potenza, maestri tielle buone ai'ti. 

l i . Parte. Mostrate che per ima solida eru
dizione non bas tano le lettere Latine. Ma, poi-
che la cosa non e scevra d ' in\ idia , prima di a\-
valorarla con l'agioni, p iemel te te le leslimo-
nianze d'iinpoi'lanli personaggi. Preceda M. 
Varrone, che pi'esso Gicei'one (Avad. \ e. 2), 
chiamò dotti quelli che sape\ 'ano il Ch'eco, ÌÌ!,ÌÌO-

ranli tutti gli altri. 

A Var ione segua Ciccione, che nel Bruto 
(e. 4.S), scri\'e : « C. Tizio raggiunse, come ora
tore, quel grado cui può pervenire un Latino, 
senza l'ausilio delle lettere Ch'cche ». 

A questi si aggiunga l 'oratore più eloquen
te e nello stesso tempo più dot to del suo seco
lo, M. Antonio Murel (12), che cosi si esprime 
in Var. lecl. (e. 20): « Senza la conoscenza del 
Greco è monca ogni dot t r ina, e quelli che ne 

sono digiuni non possono apprender bene nem
meno gli scritti Latini ». 

Poi adducetene le ragioni. Poiché i monu
menti più belli delle lettere e delle arti sono 
Greci, come può dirsi erudi to chi li ignora? 

Ma sono stali t radott i in Latino e persino 
anche in I t abano . 

R i spondere te : prima, che non tul l i sono 
stat i t radot t i ; poi, che non lo s'è fatto con fe
de l t à ; in fine, che quelli slessi che si dicono re
si con fedeltà, tut tavia in più luoghi sono di
fettosi e zoppicanti , per il fatto che nessuna 
lingua può raggiungere l'edicacia e la bellezza 
di quella Greca. Al qual proposi lo addur re te la 
au to r i t à di Gelilo, che in lut to il capo 16" del 
l ibro I sostiene che alcuni concetti non si pos
sono espr imere , se non con la massima oscu
rità, nemmeno con maggior numero di parole 
Latine, ment re dai Greci si dicono nel modo più 
perfet to e più chiaro con una sola parola. 

Dimostrerete adunque che quanti sono di
giuni di lettere Greche di le t tano nell 'uso di 
quel l 'ar te bellissima che si chiama Critica, con
sis tente nel l ' inlerprelare e nel valutare le ope
re ant iche . Col nome poi di opere antiche com
prendo anche quelle Latine, che, essendo deri
vale in gran pai'le da quelle greche, non pos
sono senza il loro ausilio essere per le t lamente 
comprese . 

Se il tempo non vi difella, passale in ras
segna taluni errori di quegli uomini, che volle
ro av\ 'enturarsi in questo cimento, senza il pre
sidio della lingua Greca, ma tra i primi, di colo
ro, che t ra t ta rono delle ragioni e delle origini 
delle \'(jei, e caddero evidentemente in ridico
laggini. 

Ouesto per quel che concerne l'interpreta
zione. Mollo inoltre sembra giovare anche alla 
coniposiz.ione, se vorrete considerare quanto 
abbondan te , quanto ricca, quan to varia sia la 
lingua Greca. Ma toccale questo argomenlo co
me di passaggio, per non varcare la misura del
la solila esercitazione. 

ClÙLiderele l 'orazione con una parentesi , 
cui doneiii prestigio il monito di Orazio (Arte 
Poetica, V. 268 sg.) : 

Voi scorrete i (ìreci esemplari 
con la notturna memo, scorreteli con la diunja. 
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LA LINGUA GRECA RESTITUITA NEL SEMINARIO PATAVINO 

PER OPERA DEL VEN. CARD. GREGORIO BARBARICO 

La Grecia uri d) di Febo e delle Muse hellissiìua madre 

porge ora il collo a un vergognoso giogo (13). 

Alii ! Superi, impedite l'obbrobrio ; per quale niisfallo, 

la patria vostra perse il decoro antico? 

Ciò era nei fati. Migrate, arti Pelasge; 

ecco a voi il suo seno l'Itala terra spiega. 

Niuno indugio: già liete d'Antenore varcano l'urbe, 

per cpiella sede, in cui le vuol Gregorio. 

Certo non v'è che Lui, del mirando patto l'autore 
che possa i Troiugeni (14) coi Greci conciliare. 10 

RINGRA':TAMENTO 

Non per il vostro doìio vi rendiamo grazie in greco: 
la lingua dei Dori certo ÌÌOII può sol questo. 

Ninna sa i henejìci ricamìbiar con parole pili adatte, 
ma cnicor sui Greci gra)'a il sospetto antico. 

Giovò aver coltivalo con l'arti Pelasge l'ingegno; 
ma la Romana fede occupa i nostri petti. 

A valutare adcgLiatamcnlc taluni dei con

cetti cspivssi nelle due Commissioni, gioverei un 

breve accenno alla personali tà del F. concorde

mente r iconosciuto dai dotti del suo tempo in 

tut ta Europa , uno dei più felici res taura tor i 

dell 'aurea latinità. A tali meriti però, pienamen

te giustificati dalla squisita pei i / ia sua nel ri

p rodur re il togato stile ciceroniano, non va 

sempi'c congiunta la serietà del contenuto . Egli 

stesso ne fa piena confessione ncW'Oratotio ad 

Grammaticam. Bastino le parole seguenti : 

« Ma io nulla ho det to , se non per esercizio 
di s tde . Se io ho peccato, perché non peccaro
no quelli che lodarono l'ingiusti/.ia, la mosca, 
la quar tana , l 'asino? Non è la stessa cosa in un 
cix'ile consesso alcunché riprenciere e nello stes
so tempo lodare ; nelle esei'cita/ioni accademi
che e lo stesso ». 

Tale leggei'ezza d ' intenti il F. rivelò più vol
te, come nelle orazioni d'inaugm^azicMie dei due 
anni accademici FZO? e t)8, in cui ebbe l ' impu
denza di svolgere i due temi fra l(jro in contra
s t o : « I giovani sono più atti dei vecchi all 'elo
quenza » e « I vecchi sono più atti al l 'e loquenza 
dei giox'ani ». 

Di vieti retorici concetti o di veri sofismi 
sono infiorate qua e là quasi tutte le sue orazio
ni. 

Nessuna meraviglia quindi che anche le 
due Commissioni, da riferire agli ultimi anni 
della sua pre te l tu ra , cessala nel 1722, non ne 
siano prive. Già nella pr ima stupisce che il Fac-
ciolati, tu t to in tento ad esaltare il Ialino, di
mentichi a lmeno in un momento il grande va
lore del greco, ccjme sussidio del latino, allor
ché conclude il suo Schizzo con le parole : 

« Poiché, da ta la grande lorevità della vita, 
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dobbiamo tante cose apprendere , e assurdo va
gare per al tre lingue, tutt i i monument i delle 
quali in ques ta sola si contengono, ecc. ». 

e nel Ringra^JameìUo, invi tando le al tre 
lingue (e quindi anche la greca) a gareggiare 
nella capacità di espr imere nuovi concett i , im
pl ic i tamente del greco ammet ta l ' inleriori là, 
ove dice : 

« Se ta luna con parole saprà rendere cose 
SI grandi , cederà a questa sola il latin sermone». 

Di net to sapore sofistico e quindi fuor di 
luogo nella II Commissione e precisamente nei 
versi elogiativi del Barbarigo, versi che, come i 
precedenti della I e come ognuno può avvert i re 
anche dalla versione, nulla hanno di poetico 
(il F. come del l'csto Cicerone, il suo modello, è 
un eccellente prosatore, ma nei pochi saggi poe
tici appare solo un abile verseggiatore) è la con
trapposizione fra la ficles greca e cicjò la slealtà 
e la ficles romana. Che c'entri questo con l'esal-
tatizione del greco non sì capisce. 11 Facciolati 
ha voluto forse semplicemente rivelarci di esse
re al corrente delia leggenda di Sinone, che, 
per lare in t rodurre il cavallo famoso nelle mu
ra di Troia, r icoise al mendacio, episodio che 
appun to diede oi-igine al det to proverbiale per 
i Greci in lamanle . 

Ma nell ' insieme le due Commissioni sono 
impostate su argomenti della massima impor

tanza e svolti con sinceri tà ed acume. Le pecu
liarità delle due lingue sono messe in bella evi
denza : per il latino, la dignità, la dolcezza ru
tilila, la necessità; per il greco la nobiltà dei 
monumenti e la loro antichità, la moltitudine 
degli scrillori, le testimonianze in proposilo, /«-
fine la. sua necessità. 

Grande cibilità mos t ra pu re il F. nel ribat
tere le obiezioni di eventuali avversar i . Notevo
le in Hne la sinceri tà del l ' entus iasmo che lo 
muove nel l 'a t t r ibuire il g rande mer i to tu t to al 
Barbar igo, cui sin dal giorno in cui fanciullo 
lo trasse da Torreglia, meravigl iato della pron
tezza sin da allora d imos t ra ta in una disputa 
catechist ica, per avviarlo agli s tudi , p r ima al 
Tresto, poi nel Seminar io pa tavino, serbò pe
renne riconoscenza. 

Voglia il Cielo che le sagge parole del F. 
t rovino eco anche ai nostr i giorni fra gli avver
sari degli studi classici, a lmeno fra quelli che 
tali sono per ignoranza, e nuovi orizzonti loro 
si d ischiudano. I monil i del g rande lat inista so
no ancora sostanzialmente validi. Come dimen-
licare che sino a pochi anni or sono dalla scuo
la classica uscirono non solo grandi let terati , 
giuristi e uomini di governo, ma anche insigni 
pensator i e scienziati, taluni poi in tu t to ammi
revoli anche per la d i r i t tu ra e l 'onestà della vi
ta, tu t ta protesa al bene de l l 'umani tà? (15). 

ETFOKE HOIJSANI 

IN () r K 

(I) '< [JOitUio (1(1 (irciniiiiiUiaiiiì del Facciolali e 
l'insL'giuiiiH-'nU) tiel Ialino in Paik)\'a ai suoi (empi » -
(t 'slr . M. Aee. fai . di SS.LI..AA, - Voi. L.XX, I9.57-.S8). 

2) Tale lidlio. modellala su ciucila dei Gesuiti e 
sulle Norme dellale da S. Carlo Boi'i'omeo, ma rcean-
le la sua iminonla personale, si legge nella Appcnilicc 

al preye\'ole x'oinme del compianto mons. Serena; 
- L'opera del card. (>. I5arbarig(j nel Seminario di Pa-
(lo\'a, ecc. » Stamperia del Sem., Padova, 1938. 

(3) l.a scuola metlia era allora l'erede diretta del
l'ani ieo glorioso ginnasio inl'ci'iore, e, come questo, 
liei' lo zelo e la perizia del maggioi" numercj dei do
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centi, ancoi'a una scuola modello. 
(4) « Lettere a M. Antonio Ferrazzi » - Padova, 

1934, p. 44. Il Ferrazzi era stato in Seminario prefetto 
agli studi, alle dipendenze dello slesso Barbarigo, men
tre S. Melehiori, che tosto ricorderemo, gli successe, 
dopo un breve intervallo, nello stesso incarico, alla 
moi'te del santo (1697). 

(5) G. Fraccaroli, « La questione della scuola » -
Torino, 1905, p. 81. 

(6) Mi sono valso anche ora dell'ed. del 1752: « L 
F. Orationes XX et alia ad dicendi artem perlinentia » 
- Palavii. typis Seminarli, 1752. - Le CUIIIIIÌÌSSÌOIÌCS di 
cui ci occupiamo sono comprese Ira le pp. 457 e 465. 

(7) Alle Coiìinnssiuiies sono appunto premesse nel 
testo latino le parole: « Quae qualibet hebdomada in 
Seminario Patavino haberi solent ». 

(8) La Gralicii'ini! Ac/io (il Ringraziamento) è nel 
lesto Ialino preeedula dalle paiole « ad Graeeam in-
terpretationem », il che significa che questa parte era 
proposta agli alunni come esercizio di traduzione in 
quella lingua. 

(9) // Signore: il Barbarigo slesso. 
(10) Giovcìiale : questo poeta, ai tempi del Barba-

rigo, sembra godesse di una certa preferenza Ira i 
satirici, almeno nell'Ateneo patavino, ma l'autore, che 
qui mostra scarsa simpatia per tal genere, non sem

bra condix'idere il giudizio dei coiUemporanei sul pri
mato in esso dell'Aquinate. 

(11) Evidente il richiamo del F. al seguente mt)-
nilo disciiilinare, contenuto nel e. 11 della Ratio tra 
le « Regulae communes professoribus classium infe-
riorum »: « Mumquam (magister) manibus pleclat, sed 
semper ferula: a caedendo capile abstineal, sciatque 
non nisi alia experta |ioena licci'e aliqLiem pei'cutere, 
nec audeal iralus ultra qualluor \'erbcra inlligere ». 

(12) M. Aii/onio Mtirel: insigne litologo francese 
del secolo XVI, nato nei pressi di Limogcs nel 1526, 
morio a Roma nel 1585. 

(13) a LUI yeriiognoso gioiiu: il F. si r i fei ìsce alla 
catlula di Coslantintìpoli (1453) che signilicò per la 
Grecia l'inizio della plurisecolare ser\iti;i e quindi del
la graduale decadenza del greco classico e del suo evol
versi in quello moderno. 

(14) i l'roinLieiii : i Romani. 
(15) Sulla personalità del F. puoi consultare il ca

po Xl, par. 3" del X'OILHTIC: « Il Seminario di Padova» 
- Tip. Seminario, 1911, in cui il Todesco ce lo presenta 
con la massima obietti\'ità ; ìinece jier quella del san
to Barbarigo nello stesso \'t)iume i eapp. VII-XI dovuti 
alla penna del compianto insigne studioso S. Serena, 
che ce lo presenta in tutti i suoi aspetti, ma special
mente in quello liguardanle gli studi. 
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Il Comitato Padovano della Croce Rossa Italiana 

Miss l'I lire lice .\ iijhl ÌIKJIIIV. 

Ricorre t|Lie.s| 'anno 26 di Ollobre 
pii ino ceiilenario di quella assemblea interna
zionale, tenutasi a ( ì ine \ i a , dalla quale doveva 
prendei'c corpo e ligura L'iiu'idica la Associa
zione della Ci'oee Rossa. 

( ieueia lmente si \'uol lar lisaliie l'oiigine 
della Croce Rossa a miss l'Iorence Nighlingalc 
— nata a r'iieir/.e nella \ i l la Colombaia il 12 
Maggio 1820 — e al ginexriiio li,mico Dunant ; 
a quella, pei'che lu la, prima du ian le la gueira 
di Ci'imea (I8S4-S3) — e a sua iniziali\a — ad 
organizzare ospedali e ser\izi sanitari ; a ciuesto 
perche spettatole ' della liallaglia di .Sollerino 
nel '5'-), lece nel :.uo lihi'o « Souvenir:, LIC Sol-
lerino » una commoxenle e drammat ica desci"i-

zione degli orrt)ri della guerra e delle atroci soi-
lerenze dei l'eri ti. 

Ora se è giusto che la grande figura della 
Nighlingalc sia pei-petuainenle r icordala è del 
pai'i giusto che il Dunant sia consideralo l'apo
stolo della Croce Rossa: non è iiu'ecc giusto 
conlonclere i precui'S()ri (e perché non risalire 
allora ai cavalieri ospedalieri di S. Giovanni di 
( ìerusalemme, al patrizio veneto Cicrolamo Mia-
ni — 1500 —, a S. Vincenzo di Paola, a Camil
lo de l.ellis e ai tanti ordini religiosi ospeda
lieri?) con chi pr imo ideò la dottr ina, con chi 
pr imo meditò ed au.'.pieo i mezzi su cui la Cro
ce Rossa si londa, dei quali essa si giova: Fer
d inando Palasciano tla Capua. Questi, chirurgtj 
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Kiirivo Duiutiìl l'iiìf. Fcì-diiìiiiuiii PdlinyfiiiiU) 

nell 'esereilo borbonico, lin dal 1848 dichiarava 
che /'/ jcrìto IÌOÌÌ C mi ìiemico e per poco non 
subiva la condanna capitale dal suo governo, 
reo d'aver p ies ta to le sue cui'e di sani tar io ai 
feriti ribelli messinesi. Medico nell 'esercito ga
ribaldino nel 1860, decoralo di una medaglia 
d 'oro ili iiieriU), metteva a disposi / ione dell'Ac
cademia Pontaniana di Napoli la somma di 100 
scudi per premiare chi avesse proposto cento 
precetti esatt i , pratici, di pronta elììcacia per 
la cura delle ferite prodot te in guerra dalle ar
mi da luoeo. 

Autore della memoria « La iwiilralilà dei 
fcrili ili i^iicriii », questa venne inviata ai go
verni, ai cultori del diri t to internazionale, ai 
maestri dell 'arte medica. Con tale l^reve scrit
to il Palasciano creò una nuova dot t r ina di di
ri t to in terna/ ionale dalla quale scaturiva, come 
dire t ta conseguenza, la necessità di organizzare 
p ra t i camente una istituzione imiversale rivolta 
a lenii'e le conseguenze della guei'ra. 

Ginevra eblie la gloria di compiere e va
gliare la proposta del Palasciano. Nella seduta 
ordinar ia delia « Società di Utilità Pubblica » 
del giorno 9 Febbraio 1863, il presidente Moy-
nier presentò una mozione intorno alla forma
zione di una società permanente di soccorso 
per i (eriti in guerra. Furono fatte in prcjpositcj 

discussioni ampie e controverse, ma le fonda
menta erano get tate e la prima assemblea in
ternazionale, tenutasi il 26 Ottobre dello stesso 
anno presso l'Ateneo di Ginevra, vi edificava 
quella Associazione che prese per s imbolo una 
Croce Rossa, lo stesso simliolo crocialo che fu 
insegna di una fondazione di religiosi italiani, 
quella cioè dei « Ministri degli infermi » o « Fra
ti della buona morte », isti tuita da S. Camillo 
de Lellis nel 1582 e ai quali Sisto V, nel 1586, 
concedeva l'abiti) dei chierici regolari con cro
ce rossa sulla destra del pe t t o : il successivo 22 
Agosto 1864, per Convenzione internazionale, 
assumeva il nome di « Croce Rossa ». L'unica 
a non accet tare il simbolo rosso-crociato, pur 
sot toscrivendo la Convenzione, fu la Turchia 
che si denominò Mcz.zcihiiui Rossa, non ammet
tendo la religicMie islamica il simbolo crociato. 

(iià poco ek)po la sua costituzione noi tro
viamo i volontari della Croce Rossa sui eampi 
di battaglia e nel '66 il Comitato centrale di 
Milano invia squadre di chirurghi ed infermie
ri sui campi lombai'do-veneti. Ma fu nella guer
ra Franco-Prussiana del 1870 dove la Croce Ros
sa ebbe il grande bat tes imo e lece la sua prima 
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l'n iiniiiiiii (li iliiliiiiii Ira cui il luiddiuiiid l)r. \'iii lìanalo (UÌdclli 

(ill'iuisisli'icd Ili furti iliininti' In ijiii'irn fniiico iii'iinsianii. 

glande prova e quella italiana \ i par tec ipò con 
anibvdan/e e con personale. A Parigi poi, du
rante l 'assedio prussiano, o t tanta italiani ave-
\'ano cost i tui to mi « (\)//;(h' llulicii de sccours 
(iitx hU'sscs, fi'coiiiiii pdf la Sociclc [•rciiicctisc 
(le s('(.'()tiis » le cui due ambulanze a \ e \ a n o sede 
in ine l'ailhout n. 24 e nel Theatre Italien. 

Il dot i . Vio Bonalo, medico padoxano che 
visse molli anni a Parigi, In \ ice presidente 
della Commissione italiana di soccorso ai feriti 
di Paiigi e piwslo la sua xaloi'osa e umani ta r ia 
opeia in momenli d iammal ic i e peiicolosissimi. 

Ma a Pado\'a già nel l8(-i6 — 18 Luglio — 
si era cosl i lui lo im <> CoiiiiUilo per il soccorso 

ai feriti » (cont inuatore di quei nucleo sanita
rio \ 'oluto da Angelina Sartori ed altre dame 
padovane nell 'Aprile del 1848 e diret to dal Prof. 
Cotta) che aveva la sua sede in via S. Lorenzo 
— ora S. Francesco — al civ. n. 1089 e che ebbe 
ccjme suo pr imo presidente il dott . Antonio del 
Bon al quale successe, poco dopo, il dotL Fran
cesco Marzolo. Nel 1886 — Il Aprile — il Co
mi ta to padovano di soccorso aderisce allo sta
tuto della Croce Rossa e si t ramuta in Sot to 
Comitato di Sezione della stessa Associazione, 
pi-esidente il co. Giulio Giusti. 

Nel 1911, iniziatosi il conllitto tra Italia e 
Tmchia , il Comita to di Pado \a e uno dei primi 
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lìidìie (telili Cri.re Hossii di nniie iinziuni. 

ad od ri re il suo cuneorso. Così peirte quell'O
spedale 53 ehe per tu t ta la dura ta della CCIÌÌÌ-

pcigìui a\'i"à sempre personale di ques ta eittà. 
Sei iui"ono le formazioni; eompless ivamente 
eosti tuile da 36 IKÌieiali, 14 Soltullieiali e 196 
Militi (42 dei quali pro\ 'enienti in gran pai'te 
da Sehio (Vicenza), in piceola par te da Verona, 

Venezia e Bel luno) : la pr ima lasciò Padova il 
4-10-191], l 'ultima vi r i tornò il 28-12-1912. L'o
pera loro si esplicò a Tripoli, Rodi e Bu Sceila 
mer i tando l'elogio dei nostr i comandi ed il ri
conoscimento per l'alta opera umani ta r i a da 
par te dello stesso nemico. 

Ed ecco, non ancora sopito l'eco del con
ili tto italo-tui"co, profilarsi quello che verrà de
finito luoudiule. 

Mobili tato il proprio personale con ammi
revole rapidi tà , il Comitato padovano già il 24 
Maggio del 1915 era in grado di far pa r t i r e per 
la zona di guerra gli ospedali n. II e 41 com
ple tamente attrezzati ; nello stesso t empo prov
vedeva all 'al lest imento di ospedali t en i to r ia l i . 
Alla data del 31 Dicembi'e le forze organizzate 
dipendenti dal Comitato padovano era le se
guenti 

Ospedale da guerra n. I 1 - Ulliciali 8 militi 43 
Ospedale da guerra n. 41 - Ulliciali 8 militi 43 
3 posti di pi'onlo soccorso - Uil/ciali 4 mìliti 49 
Ospedali territoriali - DlUciali 3o militi 173 

Vennero inolti'c mobili tate le infermiere 
volontarie, le dciìuc, una c inquant ina circa, su-
l')ito dest inate a pi'cslar sei vizio negli ospedali 
terri toriali , nei treni-ospedale e nei posti di ri
storo. Molteplici furono le att ività del Comi
tato padovano della C.R. e non vi lu rono ini
ziative at t inenti atlo stato di guei'ra che non lo 
trovassero pi 'onto: gestione di tre ospedal i , rac
colta di ollei'le vaiie, ullicio notizie, pacchi ai 
prigionieri ed intcinati , j i ropaganda ed infine 
— dopo Caporet to — sei'vizio di ctì i legamenlo 
con le popolazi(jni delle terre invase. E quan
do su Padova infuriò l'ira aviatoria del nemico, 
tut to il pei'sonale diede prova di dedizione se
rena al lavcji'o, intensilicandcj le propi ie att ività 
per supei'are le eccezionali esigenze di ciuci mo
menti. 

Con l'inizio del 2" eonlìillo mondiale, il C o 
milato pi 'o\vede ad oi"ga)TÌzzai'e corsi accelerati 
per infermiere xolonlarie e questi si sussegui-
i-anno pei' tut to il pei iodo bellico. Con i nuo\'i 
criteri organizzati\ ' i del Coniilalo centrale , i Co
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Ospildlv II. 5;! (h'Ild C.K. fiìvnuili) con iier^onalc padovano. 

tSANTAUOPÉA * 

C.arlolììxi i>ropaii(indìslirii della CK-!. - 1915. 

initati provinciali non hanno più la ge.slione di
r ena di Ospedali C'.R. e cosi le sorelle losso-
crociale sa ranno assegnate — dopo la niobili-
la/ ionc — alle zone di opeiazioiie in ospedali 
da campo, in tieni e na\i--ospedale ; LÌUV wngo-

no dislocale in Albania (Tirana) , a l t re t tante al 
seguilo delle li'uppe operanl i in Russia. Per i 
noli avvenimenti conseguenti l 'armistizio del 
SeUeinbi'e 1943, alcune sorelle subiscono la pri
gionia e il campo di concent ramcnlo ment re 



una — rimasta nella Jugoslavia occupata — 
viene tenuta quale ostaggio. 

Grande Fu lo spirito di sacrificio ed abne
gazione di queste nostre benemerite concitta
dine, dietro le linee di combattimento ed al 
fronte interno: assistenza al treni, ai sinistrati, 
ai feriti civili per bombardamenti aerei, agli 
internati di Chiesanuova, ai tubercolotici redu
ci dalla Germania e ricoverati presso l'ospedale 
di Noventa Padovana. 

Terminato il conditlo il servizio gravoso 
continua a sollievo dei reduci dai campi di in
ternamento in Germania e l'assistenza alle la-
miglie dei caduti e dei dispersi in Russia. Ri
tornata la normalità dopo la bufera, ecco il 
Comitato ancora pronto all'appello umanitario 
per le inondazioni del Polesine, dell'Olanda, del
le alluvioni in Austria; ed ancora il Comitato 
patavino invierà soccorsi in Ungheria e ospiterà 
poi — presso la propria colonia di Sottomarina 

di Chioggia, e per ben sei mesi — decine di 
profughi ungheresi. 

Vf 5V l'i 

Non è quindi facile retorica affermare che 
sotto l'insegna della Croce Rossa ha vita un 
grandioso concetto altruistico, in quanto pre
para lo sforzo, persuade al sacriiìcio, spinge 
all'impossibile nel desiderio di far argine ad 
una sventura, di opporsi alla fatalità di certi 
avvenimenti, di esplicare ogni energia per le
nire le solTerenze. Per questa idealità sparisce 
ogni egoismo, ogni competizione politica, ogni 
ragione d'in'.olleranza personale. Fiera di tutta 
ima lunga serie di gloriosi licordi, questa As
sociazione, oggi come non mai piena di vitalità, 
animata da uno slancio continuo, non conosce 
indugi, non vede pericoli, non teme ostacoli ed 
è sempre degna della sua grande storia. 

ENRICO SCOKZON 
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'•' Ringrazio l'LspcIlricc della C.R.I, Siji.na De Miw-
chi per le notizie - l'clalixe al 2" conllillo mondiale cor-
t(\sernente rornilemì. 



Contributo all' Iconografia di San 

Michele Arcangelo " Pesatore di 

Anime,, patrono e protet tore degli 

Speziali padovani 
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I''i},', 1 TI - .S. Michele A rediitiela /leali sliiliili del

l'urie. 

Il culto di San Michele Arcangelo è anti
chissimo, è i in 'eiedilà del popolo ebreo che lo 
aveva elei lo a suo prolettoi 'e. 

Il pr imo centro erist iano della venerazione 
dei Santo si trova in Asia Minore nella Frigia, a 
Cherolopa ,e si opina lisalga ai primi secoli del
la lede ei'istiana. 

In occidente il culto per San Michele risale 
al V secolo a Milano, Piacenza, Perugia, Spole
to, Roma. Notissima in Italia la chiesa Palatina 
a Sant'Angelo sul Gai'gano dove il 29 se t tembre , 
testa del Sanltj, vengono celebrali suggestivi 
riti. Da ogni parte del Meridione convergono in
latti alla caverna dove sarebbe apparso l'ange
lo, 'ile inlermiiìabiii di pellegrini oi'anti, che per 
la maggior par te a piedi salgono l'erta del mon
te e si recano a vene\'are l ' immagine dell 'angelo 
guer i iero. Anche nel Veneto il culto per l'Ar
cangelo è molto sentito, nella sola Diocesi di 
Padova, dodici chiese pai'rocchiali (Arino, Ar-
lesega, Candiana, Chiuppano, Montegaldella, 
Montemei'lo, Pro/zolo, Sant'Angelo di Pio\-e, 

Sant 'Angelo di Sala, San Michele delle Badesse, 
Selvazzano, Torre) e dieci oratori pubblici (Ba
gnoli, Barbona, Bigolino, Fener, Arsiò, Batta
glia, Chiuppano, Fonzaso, Gallio, Salboro) sono 
intitolati all 'Arcangelo Michele. 

In città la chiesa del Torresino, fino a non 
molti anni fa era dedicata a San Michele Ar
cangelo, ment re nella circoscrizione della nuo
va parrocchia esiste piut tos to malanda ta , la 
par te anter iore dell 'antica chiesa di San Miche
le t ras formata in ora tor io . Nella iconografia la 
maggior par te delle volte San Michele è rappre
senta lo nelle sembianze di un giovane cavaliere 
alato nell 'at to di uccidere il demonio sot to for
ma di dragone. 

Cosi ci appare nelle sculture della chiesa 
del Gargano e della basilica di San Zeno a Ve
rona. Così ad esempio, nelle pi t ture di Raffael
lo e del Reni. In altre immagini San Michele è 
rappresen ta to come turiferario celeste, portan
te l 'aureo tui'ibolo della preghiera all'altai'c ce
leste. 

L'aspetto che a noi interessa comunque , ed 
è forse il meno noto, rappresenta San Michele 
nell 'a t to di pesare le anime. Esiste nella icono
grafia religiosa un soggetto « pesatore di ani
me » ed è quello degli angeli appar tenent i al
l 'ordine delle dominazioni, quali ad esempio 
possiamo vedere nelle opere del Guariento con
servate presso la pinacoteca del nostro Museo 
Civico. Ma non è su questi che vogliamo intrat
tenerci. 

Una interessantissima icone bizantina di 
Bernard ino Pistoiese (1282) si trova nei Museo 
di Pisa e rappresenta appun to San Michele pe
satore di anime, alato, con clamide che tiene 
nella mano destra una lancia con la quale Ira

ti 
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figge il demonio e nella mano sinistra un paio 
di bilance. Altre antiche immagini di San Mi
chele con bilance si possono vedere in un capi
tello dell'ini/'.io del secolo X!l conservato nel 
museo di Tolosa, altra ancora, espressione del
l 'arie gotica tedesca del secolo XIV in una bel
lissima s ta tua lignea conservata nei museo di 
Lubecca. Del secolo XV un San Michele « pesa
tore di anime » appar lenenle ad un tr i t t ico che 
si trova nella pinacoteca di Belluno di Matteo 
Cesa da Belluno. Del 1500 inline r icordo solo il 
San Michele di Cima da Ccjnegliano r i t ra t to in 
posizione di riposo, cosi poco solita per il San
to guei ' i iero. 

Mentre la ral l igura/ ione di San Michele 
bat tagl iero è iacilmenle comprensibi le tenuto 
conto che lin dal tempo degli ebrei ne era con
s ideralo il difensore (Giuda allude a una lolla 
tra San Michele e il demonio pei* il possesso del 
corpo di Mosé e nell'Apocalisse si ha menzione 
di un ' a l t r a lotta tra l'Arcangelo e il demonio) 
meno chiaro è il significato pi t tor ico di San 
Michele pesatore di anime, per il quale ci si 

può foise riallacciale alla tradizione che vuole 
il santo guida delie anime dei deltmli nel viag
gio all 'aldilà dopo averne pesato con la bilan
cia meriti e peccati . 

Nel Medio Evo San Michele (u spesso scel
lo come prote t tore e pa t iono di varie corpora
zioni d'arti e mestieri, specialmente in Germa
nia, r^'ancia e Italia. A Padova, dove la spezic-
i"ia appar teneva alle arti maggioi'i, gli speziali 
uniti nella loi'o li'aglia (Iralalea) scelsero per 
l 'appimlo San Michele Arcangelcj pesatore di 
anime ccjme prote t tore della Icjro ar te . Pei' es
sere esatt i , a lmeno nei primi tempi, due erano 
i protet tor i : San Clemente e San Michele. Il 
culto di San Clemente è legalo al fatto che gli 
speziali pado\ 'ani, come tutte le al t re corpora
zioni avevano la loro sede in una chiesa della 
città. 1 Farmacisti si radunavancj per discutere 
i loro problemi, per nominare i loro capi, per 
approvare i nuovi speziali in un locale a t t iguo 
alla chiesa di San Clemente in Piazza dei Signo
ri. Era logico quindi che San Clemente fosse il 
loro pa t rono. 
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Quando !a liaglia t raspor lo la sua sede nel
la chiesa di Sant 'Egidio, ora soppressa e clic si 
trovava quasi di Ironie alla chiesa dei Servi, si 
a t tenuò il cullo per San Clenienle e l iniase quel
lo per San Michele 'Jax'anli aM'altai'e del quale 
gli speziali si racc()glie\ Lino in preghiera. 

La scella di questo Santo da pa i te dei Far
macisti Padovani lia sicui'aincntc r i le r imento 
alle hilance, clic sono anche s imbolo del l 'a i le , 
della piecisione, della (iiusti/.ia. 

Il più aiUico docmnento iconografico dì 
San Michele piesatore di anime, p ro le t to re de
gli speziali, lo Irox'iamo negli s tatuti dell'ai'te del 
1400. Ho il lustralo in a l t io la\ 'oro le \ i cende , 
lo smarr imento du ian le ima pestilenza, il ri-
lixìvamenlo, la r i lorma degli s ta tut i , la presen
za ili essi di pai i i antiche e uìcno ant iche . 

Il C(;diee s ta tu tar io scri t to in carat ter i go
tici della prima meta del secolo W pcji'ta in
fatti coinè capoletlera del p i imo s tan i lo una 
graziosa miniaUna ralliguraute San Michele con 
le bilance nella mano destra e con la kmeia nel
la sinislia ne i ra l lo di uccideie il draeo. 1.'im

magine, opera di un ignoto minat ru is la del 400, 
disgrazia tamente risulla r i toccata in epoca po
steriore nella tunica, nei caizai'i e in altri par
ticolari, cosicché ne viene al terata la (ine/za e 
la preziosità. Si no tano aneoi'a tracce dei colori 
originali e frammenti di oro zecchino sull 'au
reola del Santo . Contornano la miniatura leg
giadri fregi e volute iìorcali di squisita fal lura 
dove dominano i toni gialli ,rosso cupo, verde 
e azzm'ro. 

Altro dipinto di San Michele pesatore di 
anime di epoca poster iore, si trova nei medesi
mi s ta tut i , nelle pagine che proleggono il testo 
quat t rocentesco , esso la par te del li'itiico com
prendente San Clemente e il Redentore, è di
pinto eii'ca il 1578 per ordine dei Castaldi che 
avevano r i t rova to e r i formato gli statuii (!ig. 1). 

Altre immagini che ricalcano lo stesso seg-
getto le trt)VÌamo nei privilegi. 

Quando un garzone, cosi ini atti si chiamava 
l 'aspirante speziale, aveva lat to dieci anni di 
t irocinio in una spe/.ieiia puh/blica, aveva rag
giunto i venticinque anni di età, si era dimo
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s t ra to esper to nell 'arte della spe/.ieria e di pro
bi e onesti costumi, veniva ammesso a soste
nere un esame mediante il quale diventava spe
ziale con gli stessi doveri e dii'ilti degli altri 
confratelli. La commissione degli esaminator i 
composta , nei primi tempi dai Gastaldi e in se
guito, dal Priore, dal Priore \ccchio , cioè che 
era s la to in carica l 'anno pi-ecedente, dal Sin
daco e da altri tre speziali espeiii nell 'arte si 
radunava in un locale annesso alla chiesa di 
San Egidio ed iniziava il cei imoniale . 

Il futuro speziale leggeva la part icola di 
Mesue, cioè le regole fondamental i della pi'ofes-
sione e le commentava, c]uindi da ognuno degli 
esaminator i era in terrogato su tre argoment i 
r iguardant i il metodo di r iconoscimento, con
servazione e qualità delle droghe, o preparazio
ni che si potevano fare con queste . 

Termina ta la prova, il candida to usciva e 
gii speziali che lo avevano in ter rogato votava
no, met tendo in uno speciale recipiente la loro 
scheda con la quale approva\ 'ano o respingeva
no il futuro speziale. 

Se la prova era soddislacenle il neo «aro-
matai 'ius» alla pi'csenza di tutti i colleghi for
mulava il g iuramento . 

« SOLL^.NNEMENTE at testo et promet to al 
Creatore del tutte; uno in tre Unità Iddio, il 
quale con candida lede adoro, d'ossei"vare in
tiere et cos tan temente per la forza et giudizio 
mio le infi'ascripte cose : 

Vivrò sempre e morirò nella Christiana fede, 
frollerò le cleloitc riverenze alli medici et amore 
con fedeltà alli miei pi'ccettori, e specialmente 
in quelli che serviranncj dell 'arte mia. 
Non farò cosa alcuna senza consiglio, o ragione 
manifesta. 

Né men per speranza alcuna di guadagno. 
Non darò medicamenti purgativi senza ordine 
e consenso de medici. 
Non darò veleno e ne meno consiglio di questo 
ad alcuno. 
Non darò ccjse che possano far abbort i re , o che 
sia in danncj del prossimo. 
Non ponei'ò succedanei senza il consiglio o li
cenza del medico. 
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Non eseguirò i dannosi ordini degli empirici . 
Darò tut to quell 'aiuto che pot rò agli infermi 
ccm l 'arte mia. 

Non terrò nella mia speciaria medicament i di 
sor ta alcuna che non sia per fe t tamente buono ». 

Alla fine gii veniva consegnato il privile
gio cioè la patente che lo abil i tava alla profes
sione. 

Il «privilegium» era uno speciale l ibret to 
in qua r to piccolo, in pergamena il più delle vol
te r icoperto in pelle dove \eniva t rascr i t ta una 
formula generale nella quale il Priore, visto il 
r isul tato dell 'esame, au to i i /zava il neo speziale 
ad « aperirc Apothecam lam in hac civitate 
quam in quacumque alic^ loco, et eligere et ha-
bere quale insigne ci inagis placueri t dunmodo 
non (il conlii'ma alii.s insignis al ioni m Aroma-
tar iorum illius locìs vel civitatis ». Seguiva la 
data dì stesura del docuinenlo e la firma degli 
esaminator i . Alle volle nell 'ul t ima pagina era
no dipinti gli emblemi delle insegne delle spe-
zierie di eoloi'o che avevano approva lo il gio
vane speziale; era un'usanza sopraltulU) del 
collegio degli speziali di Venezia, ma qualche 
volta la t roviamo anche in privilegi concessi a 
Padova. 

Tulli questi , diciamoli diplomi, in genere 
sono var iamente decorali con Ireei, volute Ilo-

reali simboli allegorici o riferentisi a l l ' a r te ; 
hanno colori vivacissimi e in essi p r edominano 
i rossi e gli azzurri. 

Nella maggiortinza dei casi t roviamo alla 
seconda pagina l ' immagine del p ro t e t to re del
l 'arte che doveva accompagnare lo speziale nel
l'iter della sua carr iera e questi è San Michele 
Arcangelo; in quasi tutti i privilegi esaminat i 
da me, San Michele Arcangelo è r app resen ta to 
come pesatore di anime. 

E ' interessante soflermarsi ad esaminare il 
modo come è eseguito il disegno di ques to San
to poiché è un'espressione, non ben conosciuta 
ancora , di un 'ar te popolare opera di ignoti pit-
U)i"i, dallo scarso pregio ar t is t ico ma ricco di 
una grazia del tut to part icolare. 

Se diamo anche uno sguardo superficiale 
alle varie immagini pur quasi della stessa epo
ca ci vien subito all 'occhio la g rande diversità 
di siile di disegno e di colore, e vien da pensa
re che il farmacista commettesse l 'opera a qual
che ai'tigiano pit tore locale e che la bellezza del 
disegno, dei colori e dei fregi fossero propor
zionali a quanto il commit tente era disposto a 
spendere . Alti'a ipotesi è che il farmacis ta stes
so fosse autore dei disegni dei privilegio. 1 di
segni sono rozzi, alle volte grossolani , mancano 
di prospet t iva, di proporzioni e guardandol i 
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non pot remo dire a priori qual 'è il più antico 
e quale sia il più recente, poiché non c'è linea 
di stile pi t tor ico. 

Per alcuni, gli sconosciuti pittori si sono 
serviti di modelli celebri, si confronti ad esem
pio il San Michele del 1760 (fig. 2) con quello 
di Guido Reni (lìg. 3), foise anche per l 'imma
gine del 1792 ((ìg. 4) l 'autore si è servito del 
medesimo modello, t rasfondendo in esso però 
ben al tra personal i tà , ben al tro sent imento. In 
alcuni, ad esempio nei due soggetti del 1798 (lìg. 
5 e 6) si no ta una cer ta conoscenza del disegno 
e un ricercato e ralìinato studio dei part icolari , 
ma (orse questi non sono gli esemplari più sen
titi, più vivi. 

Tutti hanno cercato di esaltare la bellezza 
fisica del Santo radiguiandolo come un giovane 
cavaliere alato, cherubino biondo e ricciuto il 
più delle volte vestito da antico romano, sim
bolo della forza e del valore e contrapposto al 
demonio dalle sembianze più orribili, una spe
cie di drago fantastico o un vecchio ripugnan
te, o una bestia informe. La spontanei tà di al
cuni di essi vedi ad esempio le immagini del 
1783 (lìg. 7) o del 1801 (fìg. 8) commuove, sem

bra di vedere certi exvoto di ignoti au tor i che 
ancora si t rovano nelle nos t re chiese più anti
che o gli ingenui lavori degli sconosciuti arti
sti del marciapiede che ancora disegnano e co
lorano le loro infantili Hgure, qua e là per le 
s t rade delle nost re città. 

Ma l'iconogralìa di San Michele pesatore 
di anime non si esaurisce nei privilegi con l'im
magine dipinta, la t ioviamo anche nel frollo di 
ceralacca che denti'o uno scatolino metallico 
r icoperto di pelle, appeso ad un cordone ac
compagnava il privilegio comprovandone l'au
tenticità (hg. 9). Altra ralligurazione del Patro
no degli speziali la t roviamo nel t imbro metal
lico che bollava tutti i fogli ullìeiali dei libri 
della fraglia (hg. IO). 

Poi quando con la riforma francese, la fai'-
macia da ar te divenne scienza universi tar ia e 
la fraglia fu soppressa, il var iopinto e sia piu' 
ingenuo «privilegium» perdeva tut to il suo ca-
la t te re e il suo significato, lasciando il posto 
ad un anonimo pezzo di car ta che aloilitava al
la professione, mentre di San Michele Arcange
lo «pesatore di anime» loen pres to si peixleva il 
l'icordo e la divozione. 

SILVANO 

'l'iliìhra iiìclullici) ilcl/ii frii-

ijliii. 
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CITTA' DALMATE - Da Spalato a Zara 
PARTE 

h'ii^, 1 - Siiiiliilii - / / Miiininlri) (li l)ii:clc~i<iii'> 

I nisfiii-tìiiilii in Diinniii col i-aiii 'xi nilc rnindiiici. 

Da Ragusa a Spalalo sono ei iea 2.S0 ehilo-
nielri di s l iada ealliva i i e a \ a l a in gran par ie 
a nie/./a eosla su terreni rocciosi in colline. E' 
ciueslo un l iagi l lo da (arsi per mare , che per-
nietle di ammi ia re da lontano e \ i s i l a re con 
apposit i scali le numcrosL- isole dell 'ai 'cipelago 
ckdmata, che si schierano lunghe e s t re t te a 
pi'ote/.ione tlella costa. Nei ra t lan le dcH'ausli ia-

co Andrces queste isole figurano con i nomi 
di Meleda, Lagosla, Sabbionceìlo, Curzola, Le
sina, Lissa, Brazxa, Solla, tulli nonii noti ai 
nostri marinai delle coste adriat iche. 

La nascita di una città può essere originata 
da un fiume, da una chiesa, da un caste l lo ; eb
bene Spala lo deve la sua origine a un palazzo 
imperiale. Sulla costa dalmata i Romani ave
vano (Ondalo Salona, i cui ix'sli ai cheologiei, 
p\-imo Ira lutti l 'anlìtealro del 11 sec. d.C. ca
pace di 20.000 persone, seno tali da dare una 
idea immedia ta del l ' imporlanza della cit tà. Sa
lona è anche impor tante per i laideri di ant iche 
basiliche, bat t is ter i e cimiteri palecjcristiani an-
terioi'i alla distruzione della città avvenuta nel 
614 pei' opera degli Avari. 

Dopo l 'incendio dei suo palazzo di Nico-
media Diocleziano pensò alla costi iizione di un 
grande palazzo o reggia a schema castrense en
tro una cinta di mura turri te (m. 216x175) . 
Qui egli si ri t iro dopo la sua abdicazione (305 
d.C.) sino alla sua morie (313 d . C ) : sogno di 
un impera tore goduto per pochi anni. 

Dopo la distruzione di Salona gli abi tant i 
si r i iugiarono nel palazzo imperiale abbando
nato e dietlero origine alia città vecchia cii Spa
iato. A questi rilLigiati bisogna riconoscere il 
meri to di essersi inseriti nelle l'ovine con un pu
dore, un 'umil tà , che non è dovuta sol tanto ai 
poveri inc/y] ài cuj disponevano, ma a un sen
so di r ispet to delie grandiose rovine del palaz
zo imperiale. Rispello che non si r iscontra solo 
nei primi kiggiaschi, ma che si perpe tua nei 
secoli pt)sleriori creando una tradizione nei po
polo spala l ino. Altri avrebbero d i s t ru t to laeen-
dt) tabula rasa e con le pietre e le colonne risul
tami axrebbero r icostruito nuovi edifici, e gli 
esempi a l t r o \ e non mancano ; essi invece rispet
tarono in gran par ie quello che esisteva e abil-
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mente lo usiilruii-ono con ìno.nomissioni inevi
tabili, ma sempre contenute nei limiti eli Lina 
eredità che si voleva rel igiosamente conservare . 

Del mausoleo feceix) una ca t iedra le e ac
canto vi eressero una toi re romanica . Altamen
te signilicativo l ' interno, che r imane romano 
nella sua integrità archi te t tonica con le grandi 
nicchie, le colonne di porfido e di grani lo oi^ien-
tale, con la t roppo l'icea ti 'abeazione, documen
to prezioso della romani tà della decadenza. Si 
staccano senza cont ras ta re il ciborio di Bonino 
da Milano (1423), l 'ambone marmoreo , il por
tone d'ingresso con le preziose rormelle inta
gliate e i seggi del Coro della più sc]uisita ai'te 
l 'omanica. ! / ingresso della ca t tedra le atlra\ 'ei 'so 
l 'arcata del campani le si allinea con le colonne 
del Peristilio l i spe t tandone la configurazione ai-
chilet tonica. 

La cella del Tempio a Giove, sia pm' pri
vata dei suo intercolunnio, fu trasfoi 'mata in 
baltistei-o. Gli appar tament i e i colonnati che 
fiancheggiavano il cardcj e il decumano della 
ciitadella pui ' t roppo subi rono la demolizione 
fornendo pietre e colonne nelle ricostruzioni 
dei secoli posler ioi i . 

Rimane però il co lonnato del Peristilio ccjn 
lo sfondo de! Vestibolo, nella cui facciata la 
trabeazione si spezza nell'ai'co centra le en t ro 
il grandioso t impano con un motivo architet
tonico che rivela l 'opera tarda de l l ' a rchi te t tura 
romana influenzata dafl 'Orienle. Quivi t ra le 
colonne appariva Diocleziano nella suntuos i tà 
delle vesti e delle insegne imperiali in mezzo 
alla coreogi'afica massa dei col l igiani . Oggi ad 
essi si sost i tuiscono nei pa ludament i teatrali 
gli attori drammat ic i dèlie rappresentazioni e-
stive, tra la sfinge egiziana e i leoni romanici 
dell ' ingresso del Duomo, ment re occhieggiano 
tra le colonne del Peristilio alle finestre e sui 
poggioli i curiosi popolani . 

Rimangono tre delle cjuattro pcjrle della 
c i t tadel la : l'Aurea, l 'Argentea, la Ferrea e tre 
delle sedici toi'ri delle mura , felicemente lilie-
rate sin dal profondo fossato dalle costruzioni 
parassi tar ie addossate nei secoli. Fv.imangon() i 
sot terranei , il cui res tauro iniziato nel 1955, 
è opera meri toria degli archeologi jugoslavi, 
grazie a cui possiamo ammira re parecchie sale 
di varia concezione archi te t tonica , l^urtroppo 
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la Cacciata a mare, che comunicava diret tamen
te sull 'acqua, ha subito parecchie manomissio
ni e per quan to pochi sieno ì resti originali 
mer i te rebbe un res tauro intelligente che la li
berasse da inoppor tune sopraelevazioni. 

Spala to vecchia presenta il più originale 
e più interessante esempio di persislen/.a ur
banistica di uno schema a ti'e dimensioni di un 
organismo romano. Nelle viu/./.e pi t toresche ac
canto ai monument i romani s'accosta un gra
zioso balconcino, una elegante scaletta esterna, 
ima corte inlei'na che sembra t raspor ta ta di sa
na pianta da una casa signorile veneziana del 
trecento (Casa Papalic). Tale è il Palazzetlo che 
fu già Palazzo Commiale e ora Musei) etnogra-
lico. Sono accostamenti di line buon gusto che 
l'anno diment icare la mancata inlegiilà dell'in-
leio monumento . 

A Spalato , un po' fuori della citta moder
na c'è la villa del Mestrovic, ora I ras lormala 
in Museo e concessa alle rappi'csenlazioni clas
siche che si svolgono ai l 'aperlo sull 'alta scali
nata nella stagione estiva. Ivan Mesliovic, da 
lanciullo pastore, inlaglialoi'e in legno per pas
sa tempo, por ta lo da un mecenate alla Seces
sione di Vienna, a conta t to con la s ta tuar ia an
tica nei Mrrsci di Londra e Paiigi, innamora to 
di Roma e di Michelangelo sia pui'c alti 'a\ 'erso 
Roclin, raggiunse una personalità spiccata an
cor gioxane con una prodigiosa lecondità ar-
lislica. ' r emperamento cssen/ ia lmente slavo as
similo lOinie primitive assiie ed egiziane, ela
boro nuove lorme por tando la s ta tuar ia alla 
lunzione ch'essa aveva all'oi'igine di ogni ci
viltà, cioè quella di obbedire a i r a i ch i l e l tu ra e 
di inserirsi in essa come elemento esprc:-;si\'o. 
Ricordiamo la sua personale alla !>iennalo di 
Venezia del 191-1-, che consacro la sua lama in-
lernazionale e ove espose i bozzelli e i mtìdelli 
del suo sogno di pietra, il 'l 'empio comnìcnK)-
ralivo della battaglia di Kossovo ; vina lolla di 
s ta tue, cariat idi , slingi, eroi, vedove dolorant i . 
Ricoitl iamo il gruppo delle Due Vedove acca
sciale dal doloi-e, in cui l 'asperità, la ci udezza 
e l'esubei'anza dell 'art ista si placa nelle lorme 
ai-moniose d 'una serenila Ialina, Non possiamo 
l'are a meno di riferire alcune parole dell 'arli-
sla : <> Non posso nascouLlei'c di avei'c inteso an
che l 'ambizione di tentare di porre basi schiel-
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tamente nazionali alla nos t ra ar te jugoslava, 
priva di tradizioni speciali e cara t ter is t iche ». 
Dobbiamo rendere omaggio alla sua ar te non 
meno che alla sua onestà. 

Traù, l 'antica Tragurion romana, fu vene
ziana come Spala to dal 1420 al 1797, tre se
coli e mezzo di vita e civiltà veneziana; quan
to basta perché ogni monumento , ogni cosa, 
ogni pietra della vecchia città porti l ' impronta 
della repubblica di S. Marco, anche se il suo 
leone ruggente è s tato marte l la to e demoli to 
en t ro la Loggia comunale . 

La grazia di questa ci t tadina è quan to di 
più prezioso ci abbia lasciato l 'urbanist ica e la 
a rch i t e t tu ra del medioevo e della rinascenza. 
Costrui ta su un'isola congiunta con un ponte 
alla terraferma, insediamento simile a quello di 
Zara e di Chioggia, è dest inata dalla sua con
formazione topografica a l'cstare en t ro le mura 
una ci t tadina esclusivamente pedonale. Il cuo
re della città è cost i tui to dalla Piazzetta sorta 
in obbedienza alle prospett ive della Cat tedrale 
e del suo elegantissimo campani le , e torno tor
no si elevano il Palazzo Cippico, la Loggia co
muna le e il Palazzo del Comune, en t ro il cui 
corti le si svolge in forma scenograhca la bel
lissima scala es terna . Callette solitarie inqua
drano il Campanile del Duomo e l 'Oratorio di 
S. Giovanni. Sol tan to fuori le mura sulla ma
rina s'api'c la prospett iva aper ta tra mare e 
cielo. Curioso il mercatincj a loggia addossa to 
alle mura secondo im'usanza medioevale (ex
tra muros) . 

Ma non si può t rascurare una visita accu
rata, alla Cattedrale . La porta d'ingi'csso nel 
grandioso port ico è un capolavoro dell 'arte ro
manica (1240) dello scultore Radcn'an ; il Batti
stero di Andrea Alessio è conosciuto come « il 
cammeo » di 'Idrati per il colore della sua pietra. 
La cappella del vescovo Oi\sini (1468-1497) è ope
ra di Nicola Ficjrentino, di Andrea Alessio e di 
Giovanni Dalmata di Traii. Nelle numerose sta
tue, negli altoiilievi, nelle decoi-azioni e nella 
bella a rch i te t tu ra dell ' insieme sta la bellez
za di uno dei principali monument i del
la nostra arte r inascimentale . L ' interno della 
Cat tedrale è in pietra da taglio a conci visti 
che il tempo ha pat ina to di una colorazione 
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preziosa, severa nell insieme, pur mantenendo 
l'eleganza dei par t i co la r i d i cui s'è a r r i cch i ta 
nel corso dei secoli, nel c ibo r io e nel l 'ambone 
r icchi di m a r m i , nei seggi l ignei del Corx) e 
nel grande lampadar io a croce uguale a quel lo 
della veneziana Basil ica di S. MaiX'o. 

A Sebenìco, patr ia dì N icco lò l 'ommaseo, 
l 'attenzione maggiore del tm-isla si concentra 
sulla Cattedrale (1431-1536) ope ia de l l 'a rch i te l -
lo : «Magislei ' Georgius lap ic ida quondam Mat
taci de .ladra hab i l a lo i ' V e n i t i a r u m ad praescns 
exislens Sib in ic i » 22 g iugno 1441. Giorg io Or
s in i , nat ivo di Zara, s'era (oi-malo a Venezia 
alla scuola dei Bon nel l 'ulgore del got ico ve
neziano. A Sebenicc) egl i , pur par tendo da tale 
esperienza, dà slogo al suo temperamento for
te, impetuoso, che se da una parte r i t o rna al la 
corposi tà dei lap ic id i l 'omanic i , t la l l 'a l t ra pi'c-
corre la j ì lastica d inamica d'un secentista. E' 
un uomo eli ima for te e geniale pei 'sonal i tà, 
d i e si è tentat i di a\ ' \ ' ic inare a .Iacopo della 
Quercia, non tante; per il carat tere delle opere, 
quanto per la formazione dei due a r t i s t i , pa r l i t i 
tlal got ico e perxenul i a loiMiie p reco r r i i r i c i gra
vide di potenza contenuta. 

La. bellezza de l l ' a i c l i i l e t l u ra della Canc
ellale di Sebeii ico sta nel l 'axere preso dai 
maestr i l oml ia rd i (S. M a l i a de' M i raco l i ) e da 
Moro Codueci (S. Michele in Isola) gli elemen
ti t lella l inaseenza \e\ ieziana e di a \e r l i \'ea-
l i /zat i in un \nodel lo non cost re t to in una com
pagine edi l iz ia che i tern iet ta la sola \ i s ione  
della lacc ia ia, ma in uno spazio aperto che 
permei la la | ) rospeHi \a del la laccia ia e insie
me del l ianco e delle abs id i . 

La parte super iore de\esi a Nicola i'io-
ren l ino che s'è d imos t ra lo abi le cos t ru t to re nel
l'esecuzione delle X'olle in p ietra a lastre \ i -
ste sia esternainenle che in te rnamen le (qu ind i 
senza so l l i l ta lu ra) ab i lmente congiunte. Il l ian
co della Cattedrale con le absid i o rna le eia 
Giorgio e cosa s lupemla, r iuscendo l 'opera del-
r a r c h i l e l t o a connaturars i con quel la t lel lo 
scu l lo ie e del l 'o i nat is la. i l f regio ma ixap iano 
sopra l 'al to basamenlo al (orno alle absidi por
la una cont inua serie di maschere, t l i \ ( ) l t i 
•umani eli un l o r l e natu i 'a l ismo, in cui il popi)!o 
ama l iei.noseere i \ i l i n l l i bielle persone stor i 
che inleressL\te alla cost ruz ione del Duomo. 
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Ed eccoci a Zara dopo aver percorso una 
novantina di chilometri di s t rada non asfal
tata e di incerta condizione. Zara, la capitale 
della Dalmazia, veneziana dal 1409 al 1797 e 
italiana dal 1918 al 1945, non s'è ancora riavu
ta dei gravissimi danni di guerra e ci lascia 
una Forte delusione. I suoi meravigliosi mo-

nimienti sono slati in pai'te res taura t i , ma sono 
spaesati , a\ulsi dalla loro compagine urbani
stica, diminuiti nella \ 'asti tà del vuoto, privi 
di rapport i nei vaioli prospet t ic i . Gli at tuali 
dirigenti hanno lat to redigere un piano rego
lare in cui la città vecchia, racchiusa nell'isola, 
mant iene lo schema cas t rense romano vitaliz
zato nel medioe\'o, e nel l 'ambi to delle mura cin
quecentesche concede il solo trallico pedona
le. Ma per ora siamo molto lontani da tale 
soluzione. 

Di Zara r icordiamo le lacciaie della Cat
tedrale e di S. Grisogono, il cui modello \'a ri
cercato più che a Pisa nelle cit tà pugliesi, a 
S. iVIaria di Siponto del sec. XI" e nella Catte
drale di Troia del sec. XI1". La costa da lmata 
aveva rapport i mari t t imi più frequenti con le 
coste pugliesi, che non con le coste t irrene. E 
niente vieta di ri tenere che l 'architet to delle 
due chiese di Zara si sia formato alla cul tura 
pugliese o di re t tamente a quella orientale . 

Zara vanta il complesso originalissimo di 
S. Donato, costruito sul pavimento del Foro 
romano , coevo a S. Vitale di Ravenna ; la chie
sa di S. Maria tanto vicina alla Cat tedrale di Se-
benico ; la Pijrla di Ter ra fe rma del Sanmicheli , 
la Loggia e la Torre civica sanmicliel iane. Ovun
que nelle facciate e nei cortili degli edifici pub
blici e pri\'ali è sempre presente l 'arte e la 
civiltà veneziana. Si spera solo clic la ricostru
zione di Zara lispetli ques ta monumenla l i l à , 
modello di ai 'chitettura e di u ibanis t ica . 

Da Zara a Piume il viaggio diventa age
vole sulla nuova strada asfal tata . Ad Abbazia, 
rigogliosa stazi(jne balneare , ricca di alberghi, 
si concluse la nostra gita in un clima mediter
raneo simile a qLiello di Ragusa. 
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VETRINETTA 

Enrica Crescentini 

Il compagno spieiato 

Eni'ica Crcsccn l in i ( P r e m i o M a i z o l t o pe r la poe
sia — o p e i a p r i m a — 1953) è un l e m p c r a m e n l o liri
co di indiseul ih i le e ciuasi isl i i i l iva i rmnedia lezza . Co
me ev ide i i l emen le lia s a p u t o r ivelars i in « C i i s lo sul
la rolaia » — la raceoHa a p p u n t o che \ 'alse il p r e m i o 
prctlellcj — essa si m a n t i e n e fedele, in q u e s t a sua suc-
eessixa ope ra ( R o m a I9(i2) alla sua ineon lond ib i l e ve
rità m t e . i o r e di s e n t i m e n t o , in un tono che xoire i 
didi iare i ieei; di un suo r ea l i smo | ) rc i inanle , asei iUto 
e sobr io , p a l e s e m e n t e r i n u n e i a t a r i o di I ron t e alle lu-
sinL'he di una e sp re s s ione sinici ieo-a l lus i \a -s imbol iea , 
CI.me non a \ \ i c n e c e r i o per mo l t a lirica d'oggi, ma, 
non pei ciuesto, a b b a n d o n a n d o la traccia, di (.]na\^iii) 
l 'ai i lcnlica es igen /a di messagg io essenz ia le de ì 'a -.in 
tassi poet ica di più ne l l a i m p r o n t a m o d e r n a ci ha 
h'si.-ia.lo di calitlo e di r ie isuas ivo. Anzi, lÀnrica Ci'e-
scei iuni e una x'oee, pei' mol l i a spe l l i , del l u t t o n v -
dei na di poesia p e r c h é la pa ro la , p r o p r i o nella sua 
assol i i lez/a di valnix' d ' an ima , \ i \ ' e nella sua lirica sen
za p leonasmi o r n a m e n t a l i o c o m p i a c i m e n t i di edo
n i smo o m a n i e r i s m o \ e i b a l e . 

Rara t e m p e r a n z a , o lus ione , tra un tono funzio
nale e i i ieecppibi lmei i te n i t ido della pa ro la ed una 
forza di s e n l i m e n l o che s ca tu r i s ce da una m a l r i c e uni
c a : il bisogno, anzi ru rgenza , del messagg io in chiii-
\ e , vorrei (lire, p a s s i o n a l m e n t e a l l e n i v a . 

l a liiii.a di t iues ta poe tessa in (.jucsta sua raccol
ta, (.he il' si. 'irala i n l o r n o ad un m o t i v o di p rogress ivo 
e s u p e r a l o dolore csisle 'nziale, cpiasi un d ia r io v issuto 
a t t r a v e r s o la nota della poesia , che è una esigenza 
de l l ' an ima, e, i.|uindi, il solo c o n i o i t o per chi in es
sa crede , m a n t i e n e , nel com|ilessci, una tona l i t à nni-
l o rme , segno tli una (.oerenza logica e t iuasi i l l imii idi ta 
del s e n t i m e n t o , e t rova ai.eeiili i n s o l i l a m e n l e ellicaci 
c |nanlo più è e l e m e n ì a r e ma, a p p u n t o pei' ciuesto, gi.'-
liuiuLimenle eel a s s o l u t a m e n t e u m a n a la ver i tà della 
pai'ola. 

" 1 .ungo 1.' sl.'ilo i 1 I lav a.glio. 
Pili e più giorni 
s.)IVriamo a s e p a r a r c i . 
Ad ogni iloglia del mio p a r t o r i r e 
li tlÌL'evo: Va via. 

Non soffrire con me , 
va via. Fa ' p res to , 
Così p a t i v o 
p e r c h é i mie i dolori 
non volevo dividerl i con le. 
Da a l l o r a o figlio 
ogni m a l e che punge la mia ca rne 
r innova c]uella pena.. . 

(Malenii/à di ccniìe) 

E' s i a l o d e l l o tultcj c(jn asso lu ta i m m e d i a t e z z a che 
si t r a s f o r m a poe f i camen le in segno di lui la i s t in t iva 
perizia e sp ress iva ma c'è anche d e l l ' a l t r o : la pa ro la 
e i n c o n f o n d i b i l m e n t e a lona ta da una v ib raz ione d'a
n ima c o m ' è d o n o dei più e l emen la r i e g r a n d i poe t i . 
(Il i-.eopardi — e k) c i to senza t i t ubanza ei.l i r r ive renza 
— è g r a n d e poe t a i i ropr io per ciuesto). 

.Mire vol te il f r a m m e n t o liriccj è i i ù e n s i s s i m o nel
la sua s intes i psicoUìgico-emoliva : 

« non r i co rdo il lui) vollo 
E c o m e posso 
se pe r il tuo viso 
non ho p i a n t o ma i? ». 

\i a n c o r a : 

« Bella 
é la donna clic t'ha preso a me. 
C-ìiovanc e bella 
com'io fui un matt ino. 
f.a mia pena 
s t a s e r a 
è senza j i ian to : 
tu 
in ciucila giovinezza 
r i t rovera i la mia ». 

Non è c e r l a m e n l e agevole sol tolinea.re i m o m e n t i 
più in t imi e s o g g e t t i v a m e n t e eonnnoss i di ini d i a r io 
d ' a n i m a . Nella s in tass i poet ica ro t t a , f r a m m e n t a r i a , 
ma s e m p r e conseguen te , in suo m o d u l o ciuasi di c a n t o 
f e rmo di do lo re e tli a m o r e , la poe tessa ci dice anche 
a l t re e m o l t e cose del t u l i o sue l i l l ra le a l l i ' ave r so la 
sua passioiiLililà severa ed in t ima . S e m p r e il discorse) 
poe t ico trovLi soluzioni ed immagin i di a u t e n t i c a for
za e sp ress iva a n c h e q u a n d o — ma sono rari m o m e n 
ti — il segno si fa spigoloso, nevro t ico d i e t r o piii im-
perce l l ib i l i sensirzioni, vibrazioni esa l taz ioni o r icord i . 
Ma c|iiantlo la poe tessa r i to rna alla tona l i l à del più 
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serrato dolore ecco che l'aspirazione della sua ani
ma pare ricerchi al di la del dolore quasi un lucido e 
disperato conForlo. 

« Mamma, 
i'osli la prima, 
come sempre, 
in tulio. 
E noi restammo tulli 
a pianger te. 
Ora, di tempo in tempo, 
un aUro passa per la stessa via. 
Ti prego mamma 
ottienimi la grazia 
che li domando sulla tomba aperta, 
l'uilima 
e sia la grazia delle grazie; 
fa ch'io non resti sola 
a pianger lutti ». 

L'intenso tono tli dolore della poesia, anche que
sta \'olta, si risolve in chiarezza d'anima e questo so
prattut to è dovuto alla semplicità esemplare della |ia-
rola, conl'erma, se ancor ve ne Tosse bisogno, dell'au
tenticità di un discorso e di un sentimento lirico in
confondibilmente sincero. 

FRANCESCO T. HOM ARE' 

Gaetano Salvetì 

Dieci Poesie 

Le Dicci poesie di Gaetano Sah'eti {Crisi e Icllcra-
luni - prefazione di Pielro Ciiiìdlli), sono opera che, 
certo, si ascolta con ciiialche rincrescimento per as
senze e reticenze nel testo e nelle intenzioni del poeta. 
Ma, appunltj, in questo iniziale avN'crlenza di lettura, 
mi sembra già di scorgere uno dei caratteri della poe
sia di SaU'cti ; appassionata ed estrosa, infalli, perché, 
spesso, unilaterale e discutibile. Tutlaxia i sensi che 
l'cstano da un ascolto, per quanto ci è possibile, re
sponsabile, di questa pcjcsìa, sono, mirabilmente, sor
retti da una inquietudine spirituale che è arteliee di 
\eridica e sollerta completezza umana. 

Attento, Salveti, allo spettacolo della vita che si 
giustilica nei ricordi d'Africa e della guerra, per co
struirsi una storia individuale e cc}lletli\a nel tessuto 
dillicile dei giorni contemporanei (e quanti tentano ap
pena una simile impresa?), ne dilata, nel verso, con 
fertile emotività, la concezione e lo spazio diLinimatico, 
in funzione di \e r i tà a acquisto d 'arte: che è ragione 
di \ i ta e LIÌ pai'ola per il poeta. 

Da ciuesti temi, necessariamente delusi di fronte 

alla realtà — senza sottintesi ma logorata da un per
dersi irrimediabile del tem|5o — si articolano, som
messamente, nuovi signilicati e immagini nell'attualità 
del presente, da\'anti ai suoi occhi ra\'vivati dalla fan
tasia di ricordi e di sentimenti che, per sostanziarsi, 
hanno bisogno di essere raggiunti oltre la loro impo
sta oggettività. 

Ma, e\'identemente, l'itinerario umano e storico di 
Salveti non si compie all'insaputa della poesia: di que
sta poesia che raggiunge spazi di decantazione interio
re più rigorosi e precisi di quanto certe spezzature for
mali del testo non consentano di a\'veiiire. In compo
nimenti come « Se la ruota non stride sulla ghiaia» e 
« Notti tornino liete » eerle lallinate ascendenze simlio-
liste di comune ispirazione notturna e quasi crepusco
lare, rima.nclano riposti etl unixersali sentimenti adden
sati in una cornice d'imponderabilità e d'indetermina
zione, tanto ricorrenti nella poesia di Salveti. 

Quest;) poeta sfugge all 'immediato sentire —e, di 
questo, non a\'rà mai i fa\'ori ellimeri ma ncmmenij la 
caducità di certi subitanei interessi — ma la latitu-
tline del suo impegno non può essere assolutamente 
consideiala uno sconlinamenlo nel vacuo. 

«Bardia» non è un l'ispecchiamento passivo di cer
ta realtà perduta, d'un mito — quello della giovinezza 
\'issiita e irri mediani il mente caduta — ma un alto 
creativo dell'umano sentire e rilìettere aulenlico del 
poeta. La cui parola suggerisce, infatti, nuovi signili
cati e immagini con la sua concisicjiie, signiUeanlc e 
descrittiva ccjme esplicito e cliÌLiro discorso. 

Ci sono ,in Salveti, tentazioni idilliche e certe in
dulgenze alessandrine e qualche forzatura sintattica — 
come in «Risacca» e, parlicolarmente, in «Lamento di 
Andromaca», tulta\'ia di buona e l'erNorosa stjluzionc 
come rifacimento tla iiniiio — ma soiuj scorie di an
tichi islinli poetici clic dicono d'una concreta purez
za di materiale lirici) estrallo ila una varietà ellicace 
d'interessi raggiunti, « à boul eie soullle ». 

In «Deserto», la pili ccjinpiula e redenla, mi pai'c, 
di queste «Dieci poesie», lo slupelaeente spettacolo 
del luogo è una C(.)sa s(jla con l'oggetto della vita stes
sa, una palestra inlima di confronto, appassionalo con
trollo di ieri provvisto di singolare N'irlii d'innocenza e 
di chiarezza \isiva e, per questo, tensione e almosfera 
Ll'una condizione lirica costante e attuale. 

E \or remmo concludere con una alleiniazione. 
Ci sembi-a che Salveti, in tempi intensalaniente 

purilanici alla rovescia, di proibizioni tematiche e co
mandi arbitrari nella realtà letteraria come nel costu
me e nelle idee, liliuti il compromess(j pei* accondi
scendenza a formule e razionalizzazioni aitistiche e op
portune, per dire, liricamente, quanta e quale carica 
di mislei-o e ricoiclo e lontanimza implichi la penetra
zione reale della propria «vocazione» di linguaggio. 

Che e come dire necessità di \eriiica e responsabi
lità nel «dovei' essere» poeta. 

MARCELLO JACOllOSSl 
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Personale di Pompilio Dal Prà a Piove di Sacco 

Pompilio Dal Pra, t i tolare della ea t tedra 
di Disegno e Storia dell 'Arie al Liceo Seienti-
fieo di Chioggia, ha esorditcj. in tendiamoci , ha 
esordi to nella sua prima pei'soiiale, inaugLua-
ta la mat t ina de! 27 o t tobre scoi'so nella città 
natale. Piove di Sacco. Eppu ie i3al Pra non è 
un giovane — per il quale la cosa sarebbe as
so lu tamente ovvia e, aggiungiamo, non tale da 
giustificare questa nostra segnalazione — na
to com'è (a Piove) nel 1911, né — dopo lun
ghi anni di insegnamento come titolare di Di
segno e Storia deH'Ai'le nei Licei — si può 
dire che sia giunto solo ora alla passione pei' 
la pi t lura , sop ra t tu t t o per chi conosca le vi
cende della sua vita, che hanno del paleiiccj 
ma che egli ama si rondare — |:ier la sua stessa 
na tura schiva dalle polemiche come dagli ono
ri — d'ogni convenzional ismo: l'inizio come 
apprendis ta meccanico, il caparbio e coraggicj-
so periodo del l ' au todidat ta e poi la scuola re
golare, culminala a Venezia, in Accademia, sot
to il magistero di Guido Cadorin. 

Pompilio Dal Pia, giunto alla sua pr ima 
personale ne l l ' ambi to delle annuali iniziatixe 
ai'tisliehe che adiancano i lesteggiamenti p i o 
vesi di S. Marl ino — a cui'a della l^ro I.DVO — 
e giuntovi dopo reiterati e pressanti imi t i de
gli organizzatori , ai quali , per la sua na tura , 
oppose resislenza, ha tenuto a sot tol ineare que
sto suo duplice inizio, di udii e di ciccdclciiiico : 
questi r appresen ta lo da alcune copie e studi 

dall 'antico (Bellini, Tiziano, Tintore t to) che ce 
lo most rano acuto indagatore di tecniche e 
SL'i^rcli antichi (se non and iamo errat i il No
stro si dedicò anche, un tempo, al l 'ar ie del 
restauro), nonché da una serie di lavori (na
ture morte, vedute specialmente di Venezia o 
del Piovese) per cui il pun to di par tenza è 
accadeinico. ma già personalizzata l ' interpre
tazione; quegli da ima ben più vasta gamma 
di paesaggi colti dal vero, specialmente vedu
te di valli e monti , e movimenti d 'acque, in cui, 
con poetica semplicità, le t inte si tanno — via 
via che si procede nel tempo — più squil lant i , 
d'una serenità però quasi metafisica, specchio 
ledele d'un interiore aureo equil ibrio. 

Si diceva di un Dal Pra schivo delle po
lemiche, e questa sua ledei là al lìjj,iirale, fedeltà 
mai tradita, nemmeno nelle ul t ime opere, che 
pur raggiungono e accolgono certe Torme as
sai a t tenuale di s intet ismo, non va intesa quin
ti! come j)rolcstct: è fedeltà e niente al t ro, è 
sincera adesione ad un jcirc che non s ' incrina 
sotto alcuna spinta d 'avanguardia — non dico 
— ma di moda, e onestà di lavoro, personal i tà 
individua, che, a Fronte di tanti acconìodamenli 
commerciali , non può che deporre a lavore di 
chi la possiede e s inceramente la professa. 

Ola aspet t iamo Dal Prà fuori della sua 
cerchia pro\ incia ie e siamo celti che a lui ar
riderà iì successo proprio per queste sue carat-
lerisliche native ed ar t i s t icamente onest iss ime. 

FKANCESCO CI'-SSl 
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// Coro Polifonico Nazionale ' 'Oresfe Ravanello,, a Trieste 

Il «CORO POLIFONICO NAZIONALE O. RAVA
NELLO », si è esibito rccenlcmenle nella CalledrLilc 
di S. Giusto a Trieste. 

L'esecuzione fu preceduta dal ricevimento in Mu
nicipio del complesso, il cui Presidente, Avv. Calzava-
ra, ha i-ecalo al Sindaco della italianissima Trieste, 
un caloi'oso messaggio del nostro Sindaco. 

Dopo brevi scambievoli discorsi di circostanza, il 
Sindaco di Trieste ha oiTcrto ai Coro un regalo e l'im
mancabile rinfresco. 

L'esecuzione della « JVlissa Papae Marcelli » fu \e-
ramente impeccabile, e dai competenti lodata senza 
riserve. 

« Il Piccolo » di Trieste, nel suo numero del \5 
scorso, dava del Coro Ravanello il giudizio che ci pin
ce qui riportare: 

« Quanto all'esecuzione del coro polifonico nazio-
« naie "Oreste Raxanelkj", diretto da Giovanni Argen-
« ti con sicina disli-ibuzione dei \'alori sonori, occorre 
« dire che si e mosti'ata esemplai'c per l'equilibiMO e 
« l'impasto delle \'oci, tra le quali emergevano i so
ft pi'Luii e i conlialti, per la lucentezza e il vigore dei 
« timbri, pei- la \ i \ezza e grazia delle modulazioni e la 
« robustezza dei ritmi infine per il rigore stilìstico. 
« L'acustica, che è sempre allei-ala nella chiesa a \'oi-
« te, ccjn la rollura delle onde sonore, talora ne ha 
« s(;llerlo, pai licolarmenle nel Credo che è la parte 
« polifonicamenle piî i grax'c, ma nei piani e nei pianis-
« simi reducazione xocale del coro si è dispiegata con 
« singolare linezza di gradazione ». 

A. 1?. C. 
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.1 Orìiujii, luiujii il (UiiKtle del Hieiìln si' s o n o iiifnnlnili' le Aiihirilii liirislìilic dì l'nddixi e (//' l ' c -

ni'-id fini ì DeU'ijdli shdnicri piir/cciIHIIÌIi dllii ('.i:iifcrrir:(i Oiniid iiilenuciaiuilc dell'l-'J'liOI'A > 

mS, i ijiidli niiiiii/iiipani) a bordii del «. liiirrliiell o i, I I M I I H !•'. Z : i i i i h ( i n l '^l 'T - l ' a d m a ) 

! DELEGATI STRANIERI PARTECIPANTI 
ALLA CONFERENZA ORARIA 
EUROPABUS IN VISITA A PADOVA 

Con // "Burchiello,, da Venezia lungo il Canale del Brenta. -

L incontro ad Oriago con le Auforità padovane e veneziane 

A Venezia ha avuto luoiiio !;» ('.(uil'eren-
za Orar ia Inlei-nazionalc « KTFiOl'AlU'S », 
che si è svolta presso la Camera di Coninier-
cio, con la pa r tec ipaz ione <iei I)elei>ali di 12 
nazioni allo scojx) di s tud ia re i4Ti orar i , le la-
ritTc e i prot^rannni ])er i sei-\izi di (Iran Tu
rismo che a v r a n n o Inouo nel ]!)(') I. 

Xel l 'u l l ima .Liiorniila <lella Conferenza, 
dopo la ch iusura dei lavori , i i)arleci])anli 
sono salili a hoi'do del « l iurc luel lo ", messo 
.HC'Ulilmente a disposizione d a i r A ( ' X I L di Ve
nezia, pei- i'aiii*iun,i!;ere P a d o \ a ;;tf i a \ erse; il 
Canale del Hi'erdn. 

Ad Oriauo ha a \ u l o liniiio r i ncon t ro ti'a 
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('limile ilei lìrciilii - Lii ausili del « liiireliiellii », run a hurdu i De'.eijiili slninieri dell'FA'HOl'A-

ItrS, nella eliiiisu dei Muriinziiiii. ( IM) |{I !•'. Z a m b o i i l-^l''!' - l^i(l()\;i) 

ili srri'iiii iiirj • u del Cuini'e del lìreiilu. I [''nln i'. / .nmhi in l-:i''l' - l 'niioviii 

(ili 



i l)cic\<j;ali s i r a n i c i ' i a c c o n i p a ^ i i a l i { lalTavv, 

N 'cn l rc l l a v <!al d o l i . I J i Jo del S e r \ i z i o Coii i-

l u e r e i a l e d e l l a l)Ì!'ezin!>e (uMiei-ale d e l l e M^'S. 

di Puìiiia e le A u l o i i l à de l s e t t o r e tu i ' i s l ieo 

d e l l e d u e iM-ovinee <li P a d o v a e di V e n e z i a . 

Ad a t t e n d e r e i Ì;! ad i t i o s p i t i vi e r a n o . 

l)er \ ' e n e / . i a il ( - ano C o n i p a r l i n i e n l o <lel-

le FI^\S. (Ioli . Iiiif. Z a n i n i eon il C a p o d e l l a 

S e z i o n e C o n i n ì c r c i a l e e de l T r a l ì i e o d o l i , l'^or-

na i - a ro , f a v v . i ' a n e i n o P i ' e s i d c n l e d e l l ' A z i e n 

d a A u t o n o m a di C u r a e Tur i^nAo. il doU. C h i a 

rel l i iVssessore al T u r i s i n o del C o m u n e <li \ ' e -

n e z i a , il c a v . N 'edova in r a \ ) p r e s e n l a n z a de l 

P r e s i d e n t e d e l l ' A C M L eon il D i r e t t o r e do l t , 

C o l a s a n t i , il d o t i . M o r i n D i r e t t o r e d e l l a CTI"; 

p e r P a d o v a il P r e s i d e n t e de l l ' I on ie P i ' ov in -

e i a l e p e r il T u i a s m o av \ ' . A l a l i p i e r o eon il D i 

r e t t o r e e o m m . Z a n d ) o n , l 'Assessoi ' e a l lo S p o r t 

e al ' l ' u r i s m o del C o m u n e d o l i , l i e l l a l o , il d o t i . 

Sa r to i ' i D i r e t t o r e d e l l a CVV; | )er il C o m i t a t o 

(( P r o I>iviera del H r e n t a '> i s i i ino i i ])rof. T i o z -

zo e d o t i . P a d o a n in r a p p r e s e n t a n z a anelu> 

del SottoseiL;retai ' io on . C a t t o ; p e r la C I A T il 

d o l i . iMl ippi , d o l t . P inz i e il l>a^. N a i ì l e , 

D u r a n t e la e o l a z i o n e , elle è s l a t a s e r \ i l a 

lud IVis lo ran le " 11 l i n r e l i i e l l o » iun i io il C a n a l e 

del 15renla , il P i ' e s ide i i t e d e l l ' l ò P T avv , Mal i -

p i e r o h a p o r l o il s a l u t o ed h a r int>;razialo i D e -

lenat i ( l e i r K r i l D P A P . r S p e r a v e r e i n s e r i t o 

ne l l a r e t e e u r o p e a ilei sei 'vizi di ( u ' a n ' r u \ ' i -

s m o a n c h e il ser%izio t h i v i a l e e h i i i u n a r e del 

0 l U i r e h i e l l o >', a s s i c u r a n d o cosi a i r i n i / . i a t i v a 

p a d o N a n a la p o s s i h i l i l à di e s s e r e c o n o s c i n l a 

in t u t t e le n a z i o n i e i i ro j ì ee . l . ' a \ \ ' . M a l i p i e r o 

si e d e l l o l ie to c h e i Dele.ijali a h h i a i i o vol i i lo 

d e d i c a r e la Icrza ^ i o n u i l a <lcl loi'o incol l i l i ) 

a l la C i t t a di P a d o x a r icca di i n o n i i m e i i l i e di 

r i c o r d i s l o r i c i ed ha in l lnc c o i u ' h i s o a u s p i 

c a n d o u n a s e i n n r c più s l r c l l a e t -n rd ia lc iii-

Icsa Ira le C.illà di Pa< lo \a e di X 'enezia . iiiio-

\ a i n e n l e coi i i^ iunle ])er \ i a d"ac([iia ij;razie al 

r i p r i s l i n a t o s e r \ i z i o I1u\ ia le del ^ 15u rc l i ìe l lo ». 

11 Sei^rcla i ' ìo ( h a i c r a l c ( I c i r i ' . r P . O P A l U ' S 

Mr. ,l,.l. r o i i r n a y i ' e , ha \ i \ a i n c n l c ri i i i , !ra/ ialo 

p e r r a m a h i l c o s p i l a l i l a o i l ' c i ia d a i r i - ' . P . ' r . di 

PadoN a. e d o p n di aNcrc l ' Ionia lo il s e r \ izio 

\'('iir:iii - l.ii lìiirlfiizd ilrl « liiircliìclhi » dal jtonlilc di 

.Sdii .Uiirc'i i-Mii II /idi'idi i ìh'lt'ijuli ,s(i 'iniirri dvll' El' HO 

l'MlI'S. il.'oli) ]•'. Zanihdi i l-:i''l' - l ' a i l i i \ a l 

del " I h i r c l i i e l l o » ha a s s i c u r a l o c h e s a r à sua 

premin~a fai ' c (n iosce re in l i d i a l ' 'u ro | )a la n i io -

\ a a l l r ; i l l i \ a i i i r i s l ica i t a l i a n a , m e r i t e v o l e di 

csHiM'c- •a)>!)Vi'///.aSa in snee i id m o t l o d a l l e ])er-

soi ic ain.'Oili de l l a n a i u r a e de l l ' a i ' l e . 

L"a\ \ . P a n c i n o P r t ' s i d e u l e del l 'A/ , iend ' , \ 

di ( ' l i ra e di T i i r i s m o di N'eiiezia ha p u r e r i -

N'oiio il s a l u t o d e l l a Ci t tà dei Duij,i ai D e l e 

gal i d e i n ' : r P , ( Ì P A P , r S e si è d e t t o c e r t o c h e 

da {[ueslo i n c o i i l r o a m i c l i e \ ( ) l e e cosi m i lix'o, 

ne d e r i \ c r a i i n o sci is ihi l i hene l ìc i p e r il T i i r i -

sn io \ c n e z i a n o e p a d o v a n o . L a s c i a l a Oi'ia.no. 

i l)cie!_;ali haiiiKi i'ai;i^iiinti) PadoNa \ i s i l a n - 

do i i c i p i ' inc i | )a l i m o i i n m e n l i ; do])() di che 

so la i s i a l i i ' i t 'e\ i i l i dal P r e s i d c i i l e e da l D i r e t 

to re ( i e i r i ' i P T ne l la S e d e di Pa r i lo l ù i r o p a . 
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/ / folto ijnippo dei Vitiili Vrhiiiii del (allunile dì l'udonii e dcijli Aijriiti dcllii l'oiizio Slnidiilc che 

piulcrilHinii ni Corsi rii]iidi di liniiiir sirniiirre. ( l ' o t o Lux ) 



/.(/ ceiitiuinin dell'iiuiiKjìiniziiìui- dei ('.(IIKÌ nipidi di IÌIKJIIC siranirrc pi'r i ViiiHi Urbani e (/// Aijcn-

li della l'oli: ia si radale si è sanila lìel.a Sala dei frafessari del l.ieen-iiiimnsid « 'l'ila Livio » (g-C). 

Da siiìislra a destra l'Assessore alla l'uhhliea Islruziaiie l'rof. \'iseidi, menile sidiolinea l'iilililà 

(ieirii\izial!n(t, il l'iesidenle dell'EI''!', <ipii. Malipiero. i'Assessore al 'iarisiao Dati. Ilellalo, il Viee-

C.aiaaiìdanle della Polizia Slradale C.ap. Leso e il Direllore dell'Ll'l' ('.oninì. Zainhon. (h 'oto Lux) 

IL PRESIDENTE DELL'E.P.T. INAUGURA I CORSI 

DI LINGUE ESTERE PER I VIGILI URBANI 

E PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA STRADALE 

Pi'csso il Liceo Classico « 'l'ilo LÌNÌO >I h;i 
avulo liio^o la cc'i'iiiionia per riiiaL>iirazi()iie 
(lei (".oi'si rapidi delle linij;ìie IVaiieese, tede
sca e inglese, iiidetli da i rh 'n le Provinciale 
l)or il Tur i sn io in col iahorazione con il ("o-
imine e con il Dalrocinio del Provvedi tora to 
ai^li Studi . 

Alla cer imonia e rano pi'esenti il Presi
dente (ieiriMite Pi'oN'inciale per il Tur isnio 
avv. Malipiero, il ni-ol'. N'iseidi (piale Asses
sore a i r is t r i iz ioi ie ed Arti e in r app re sen t an 

za del Pres ide del Liceo, l 'Assessore al Tur i 
smo doti . lU'Ilalo in rap | ) resen lanza anche 
del Sindaco di Padova , il ( ' o m a n d a n t e dei 
\'ii;ili Libai i i doli . Orpianesi . il N'ice ( ' oman-
daiile della Polizia S t i ada le (".a|). Leso, il I)i-
rettoi'e deiriMile Pi 'ovinciale per il Tu r i smo 
cdinm. Z a m h o n , oltre ai Professori incarical i 
deir insci j jnamenlo delle varie lint,nie. l*'rano 
pi'csenli inoltre tutti i*li <S() iscritti ai vai'i 
Corsi. 

Il i)ror. N'iscidi ha porto il sa luto del r*re-

(if) 



/ / /'rrsidrnir del!'l'.l'l uni'. Mulii>icr:i. niellili' ÌLiislru /e 

fi Hill ili) (Ifllii ìsl i I II : iiinc (lei Corsi idpiili ili /ini/iie slni^ 

nii'ic i>vr i \'iiiili I rhniii e ; / / / Aiji'iili ili'lln juili^iii stni-

il'ilc I I M I I O 1 , U \ I 

s ide del i d c c ; ' (. ' i ' i ln ! , i \ i ( ) •. clic ha m e s s o 
.^ciUiliiuMilc a d i s i i o s i / i o i i c le a u l e p e r le le-
/ i u n i . e s! è et! 
didl ' lvi i le p e " il 
i i i i i ' a a i i h ' l l e i i ' 

delia ! ' n 1 i z i 1 Sii 

loiaeiiild t'ou il ( ' residenle 
I iirisiuu per fi r. :/ia( i\ a che 

\ :!4Ìli l ' rhaii i e ;4Ìi ,\t;eiili 
ine.le in eoiidi/ioiie di dare 

ass is lcn/a e inroniiazioi i i nelle risDcllivc liii-
guv ai Corcslicri ( luraidc il loi'o so^uiorno nel
la cillà di Padova , e ha cspi'csso la sua soddi 
sfazione nel \ c d c r c il cospicuo n u m e r o di 
isci'iliì dato il caral lci 'c (h' volonlacielà dei 
Corsi e il sacrifìcio ciie essi inijion^ono dopo 
una i^iornala di servizio spesso diilicile e i'a-
licoso. Il l'iof. \ ' i scidi ha concluso aui^urando 
clic (piesli dors i , che per la p r ima volta si 
lcnt>()iu) nelle au le del Liceo Classico, aljhia-
no un oll inio successo. 

Il Prcs idcnlc del l 'Ente del T u r i s m o avv. 
.Malipicro si è del lo lieto di da re il via ai 
Corsi rapidi di l ingue s t ran ie re , e ha r ingra
zialo il Preside del Liceo per la cortese ospi
talità e rAi i imin is t raz ione Comuna le per aver 
ader i to al l ' inizial iva, so t to l ineando r im | )o r -
lanza della conoscenza delle l ingue s t r an ie re , 
specie ])er gli addet t i al servizio puhhl ico, i 
([iiali sono ( (uo l id ianamenle in conla l to con 
i lui'isti s l ran ier i . L'avv. Maliiìiero ha elogia
to i present i per la l)ella d imos t raz ione da ta 
con la larga pa r tec ipaz ione ai Corsi di lin
gue, che attesta il loro a l l accamenlo al dove
re e i! loro a m o r e verso la città di Padova , 
ed ha iniine coneluso che ([uesta iniziat iva 
in tende all inare la cullui 'a dei Vigili e degli 
Agenti della Polizia S t rada le , allo scopo di 
p resen ta re al foresliei'c Drovenienle da tulle 
le pai'ti d(d m o n d o un Corpo di Agenti par t i -
colarniente (pialilicalo. 

Il doti , l iel lato. Assessore al Tui ' ismo e 
alla Polizia Ci 'hana ha por ta lo il fervido e 
caloroso saluto del Sindaco avv. Crescenle . 
impossibi l i ta lo a pa r t ec ipa re alla cei ' imonia 
per |)i'eccdenli impegni inderogabil i , e ha 
esprc\sso il suo compiac imen lo al Coi'po dei 
N'igili l ' rbani per la bella i)rova da ta con la 
larga iscrizione ai Corsi di lingue. 11 doti , 
l icitalo ha noslo in risalto la buona volontà 
d imosl ra la dagli iscrilli e si è dello cerio che 
il disl inlivo di inlcrni 'ele che xcrrà assegnalo 
ai iiiMuiossi. sarà un dislinliNO d"onm'e i' nel 
conlcmpo moli\<) di soddisfazione per i N'i
gili si essi. 

( • ' ' i 
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Dal 15 maggio al 30 seitemfore 1964- riprenderà il servizio de 

(,(, Il Burchiello 
u n ^ o i l « a 11 a J e d «-1 B i- e n l a «l a F A 1) O V A a V i: ^ 8-: / I \ e v i <• e ^ v v s a 

|)ei' ofl'rire ai liirisli i taliani e s l ranier i la s lupenda visione delle sel lanla 

Mile eret te dai nol)ili veneziani e | )ado\ 'ani nei seeoli X\'II e W' I I l 

"^^éW^^:j^::^ 

/ « lUirrhiclli » liiiiiinzi (ititi Villa Xiiziijixili' ili Stni (Stiiiiipii ik'l 17'i()) 

IL SUGGESTIVO ITINERARIO 
l,a iijiN'ii^aziom' ,si .S\()1Ì,'L' 

lunL>(! il eliissieo ilinerario 
ilt'lla Sfllcccnti'sea iniliaix'a-
zioiic (Iella «. 11 Hur(,'hii'll() », 
resa celebre da ("arto (ioiiioiii, 
clif collei^aN'a giornalnienle 
Venezia emi Padova, attra-
N'ei'so r incantevole ("anale 
del l^renla. 

11 « Burchiello >, modeiaia 
in(ei'i)i-e(a/.ione dell' a n I i e a 
imbarcazione, è un elei^anlc 
l:atk'llo a niolore, capace di 
ad posti, dolalo di oijnì <.:o-
niodità, gi'azie a coni'oiievoli 
poltrone, ani|)i divani, l)ar -
inipianio di dill'usioiu' sonora 
e loleUa. l.a hostess di bordo 
illustra it jìcrcorso e l'ornisee 
le indicazioni l'ielueste nelle 
Ijriucipati lingue eslere. 

Dui'anli' il via.ULiio venLjono 
elVelluale due soste: una |)er 
\ isi larc la Villa Nazionale di 
Slrà e l'annesso iirandioso 
l 'arco, e l'altra per consuma-
l'e la colazione in un tipico 
liisloranle di Oriago. 

ORARIO DKL SKRVIZIO 
LACrXARK - FLUVIALE 
PADOVA-STRA-VENEZIA 

e \'iccversa 

Pirrlcnzc (hi l'ADOVA of/tii 
nìiirlcdi f/ìovrdì e (lomciurii. 
l'iirtcììzc ila \'ESF//AA oijni 
luììcdì, lììcrcoledì e tidbato 

OIU-: PADOV.V (Porto >| ̂  onr; 
!).3I) del l^assanello) 17.15 

1(1.45 J S'Il^A - Visita \ 1 (;.()() 
n.-ió 1 \'illa Pisani . > 15.0(1 
12.30 DOLO . . . . 1 1.80 
I;Ì.O(I .MIP.V . . . ll.OO 
t;i.i,') 1 Olil.XCO - Sosia ^ \\\:M) 

t l.tó \ l)er la colazione > 12.00 
].').!.") FISIXA . . . 10.(5 
Ili. 15 V !•; X !•; z 1 A 10.00 

^ (.San Marcol 

t 'rezzo ilella l'iscursiont' t>. (i.atU) 
compreso hiLjlielto ballcllo, au-
lolius per il ri torno, entrata alla 
X'illa. L;uida e secomla ('(dazione 

a d ()iMa!4(j 

r--' 

/ / niiiticniii « Hiirrliii'lli) •/• nn'iiln' si iii'i'iriiiii iillii /inihiiliniiii Villii l'iisi-iiri 

<i Mdli-iiiilviUii i IM>(II l l i i r l i i O 

PP.KXOTAZIOXI DKl HK'.LIF/ITI K IXI-OILMAZIOXI 
iMy-:sso c.Li n-i ' ici VLVC.C.I CAT OVVLP.O I>R,I-:SSO 1 
'l'C'C'CF. LK A(i i :XZIL VIA(i(.[ (X l'CALIA L ALL'LSTLIU) } 
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IL "•^"^^li 

Diro l to re rcsp(insal) i l i ' : 

L I ' ! G ì CA l I ) l - : \ 7 . IO 
T i p . l 'editoriali ' Aciuihi - Fa i lova 

liiiiln di s ln inpi i rc il lU-12-1 Dd.'ì 

l ^ i l Q ' c i v i i ' n l l l l l 


