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Il Mobilificio 

SILVIO 

presen te rà 
ogni mese 
le d i ve rse 
sue creazio
ni " 9 0 0 , , e 
riproduzioni 
in ogni stile. 

E S E C U Z I O N E 
P E B F E T U 

A S S I M A 

G H A N Z I l 

P A D O V A 
: VIA SORIO N. 12 (S . GIOVANNI) - TEIEFONO 2 2 - S T I 

MOSTRA PERMANENTE: VIA EMANUELE FILIBERTO [ DI FRONTE A l 
CINEMA PRINCIPE, ) 
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H O T E L 
REGINA 

P A D O V A 

PIAZZA GARIBALDI 
TELEFONO N. 2 2 290 

w 

IL PIÙ MODERNO - Di NUOVA CO

STRUZIONE - PREZZI MODICI - GARAGE 

l i 

C o n d u M o r e : 

S i g . DESIO WETTSTEIN 

Lo sierico caffè che non si chiude mai 
Non m a n c a l e di v i s i t a r l o 

CONCERTI G I O R N A L I E R I 
dalle ore 13.30 alle 14.30 
senza aumento sulle consumaiioni 

dalle 1T.30 alle 18 e dalle 21 alle 24 
con aumento di soli BO ceni, sulla prima consumazione 

GRAN B A R - C A F F h PASTICCERIA 
BÜFFET CALDO • R I S T O R A N T E 

A TUTTE LE ORE 

S P E C I A L I T À TORTA P A I I E N T I N A 
P E D R O C C H I 



ABANO TERME 
(PADOVA) 

G R A N D E 

STABILIMENTO 

T E R M A L E 

HÔTEL TRIESTE E VICTORIA 
R I N O M A T E F O N T I P R O P R I E 

SALUS - VICÏORIA - TRIESTE 
APERTO DA MARZO A DICEMBRE 

Casa di primo ordine, e pei- .famiglila — Ogni uont'ort — Peiiaioiii (ridotto dui 10 "/n) 
dii L. 2 7 — Foriiiits per 10 giorni 1;. 5 0 0 — Tutte lo cure teriuali ed ìice(ìSsorie 

T e n n i s — G i a r d i n o — P ÌI r e o e O r a t o r i o 

D i r e z i o n e M e d i c a P r o f . A . L O R E N Z I 

Informazioni da R. BREGA S C. - Abano Terme 

STABILIMENTO TERMALE 

''VENA D'ORO,, 
Propr. IMAGAROTTO ANTONIO 

ABANO TERME (Padova) 

T E L E F O N O 9 0 0 2 5 

ACQUA TERMALE CENTIGRADI 87 RADIOATTIVI 

FANGHI - BAGNI SOLFOROSI 

NATURALI - M A S S A G G I 

TRATTAMENTO FAMIGLIARE 

APERTO TUTTO L'ANNO E RISCALDATO D'INVERNO 

STABILIMENTO T E R M A L E 

Nuove Sorgenti Pezzato 

di GIUSEPPE MiONI 
A B A N O ( P r o v i n c i a di P a d o v a ) 

Per Telegr. : GIUSEPPE MIONI - Abano 

T e l e f o n o N . 9 0 0 1 7 

PER LA CURA DEI FANGHI 

APERTO TUTTO L' ANNO 

TRATTAMENTO FAMIGLIARE 

Nei mesi d'inverno RISCALDAMENTO NATURALE 

Pensioni da L 1 6 a 2 2 - Cura L. G 



ABimO TERME 
PROVINCIA 

DI PADOVA 

LINEA VENEZIA - BOLOGNA 

S T A B I L I M E N T O H O T E L 

T E R M E M E N E G O L L I 
ACQUA CORRENTE - GARAGE - TELEFONO 90004 - PENSIONE DA L. 2 0 A L. 2 6 

CELEBRI FANGHI E BAGNI TERME NATURALI - CURE ACCESSORIE 

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

SCONTO DEL 10 "/o SULLE PENSIONI PER GLI IMPIE

GATI DELLO STATO E G L I UFFICIALI IN CONGEDO 

PROF. DOTT, 

L I B E R O D O C E N T E 

DI CLINICA OCULISTICA 

M A L A T T I E D E G L I O C C H I 

D I F E T T I D E L L A V I S T A 

CURE ED OPERAZIONI 

P A D O V A 
V I A E M A N U E L E F I L I B E R T O 

V I A P R I N CI P ESS A D I P I E M O N T E 

i . p iano (di fronte al Superoinema Principe) 

T e l e f o n o N . 2 2 7 5 1 

Reale Educandato 
di Montagnana 
Uno ieì cinpe sotto l'alto pationoto di S. M. il Re 

Ambiente e trattamento signorile 
Palestre - Ampi cortili e giardini 

T e r m o s i f o n e 

Nuovo grande edificio per l'Istituto 
magistrale completo e parificato 

E d u c a z i o n e p e r f e t t a 
m o r a l e , c i v i l e , r e l i g i o s a 

C o r s i di l i be ra c u l t u r a 
m u s i c a , p i t t u r a , 
l i n g u e s t r a n i e r e 

Alti encomi dalle Autorità scolastiche e 
del Ministero dell ' Educazione Nazionale 

Rette e tasse modiclie 
Riduzioni per due e più sorelle 

Risultati ottimi - Personale laureato 
o diplomato e abilitato 

Per informazioni e schiarimenti rivolgersi 
alla Direzione - Montagnana (prov. di Padova) 



A B A N O - T E R M E 

(PADOVA) 

S T A B I L I M E N T O 

T E R M L E 

HOTEL CORTESI - MEGGIORATO 
O G N I C O N F O R T I V I O D E R N O 

APERTO T U T T O L 'ANNO 

Fanghi e bagni termali naturali • Sorgenti proprie (temperatura 87« alta potenza radioattiva) 

Per informazioni: Stabilimento CORTESI - MEGGIORATO - Abano Terme 

Direttore Medico Prof. Dott. Cav. GAETANO SALVAGNINI 

P r o p r i e t a r i o C o n d u t t o r e C a v . L U I G I S A R T O R I 

A B B O N A T E V I 

A 

L'ECO DELlt STlMPt 
UfFICIQ DI RITAGLI DA GIORNALI E RIVISTE 

D I R E T T O R E 

UMBERTO FRUGIUELE 

CASELLA P O S T A L E N. 918 

M I L A N O 

VIA COMPAGNONI 

OFFICINA DI ORTOPEDIA E PROTESI 

DEMETRIO ADAMI 
FORNITORE DELL'O. N. INVALIDI DI 6UERRA 

APPARECCHI DI PROTESI E ORTOPEDICI 
CALZATURE ORTOPEDICHE 

R E C A P I T I : 
VICENZA 

CONTRADA RIALE N. 4 

R O V I G O 
VIA SILVESTRI N. 14 

P A D O V A 
VIA CONCIAPELLi 5b 

T e l e f o n o 23 -089 

Ditta GALEAIZO ADOLFO e G; 
Negozio e Banco PIAZZA FRUTTA 

„ V I A A L T I N A T E 
„ BARRIERA PONTECORVO 

T e l e f o n o 2 3 7 3 7 

Le migliori specialità in frutta 
ed erbagg i di gran par te 

produttori diretti. 
S E R V I Z I O A D O I V I I C I I - I O 



^ TH T E î i i r ' ' " ' * « " * 

P«jiül!bi>-

» ' •» . • ' • '«« - v . . ' i . 

/ / 

ABANO TERME 
(PADOVA) 

STABILIMENTO TERMALE 

BERNABEI 

AL MASSAGGIO,, 
APERTO TUTTO L ' A N N O 

ACQUA CORRENTE CALDA E 

FREDDA - RISCALDAMENTO 

GARAGE - PARCO - GIARDINO 

T E L E F O N O N . 9 0 0 1 8 

CURE DI F A N G H I - DI A L G H E 

B A G N I S O L F O R O S I N A T U R A L I 

C L A S S I F I C A T I FRA I M I G L I O R I 

DEL L U O G O , C O M E R I S U L T A 

D A A N A L I S I C H I M I C A 

A L L A N U O V A 

F I A S C H E T T E R I A 
P I E M O N T E S E 

P A D O V A - VIA S. FIÍRMO N. 2f) 

P o t r e t e g u s t a r e il ve ro , B A R B E R A , 
F R E I S A , F E B I O L O , de l le migl ior i 

C o l l i n e ( lo i M o 11 f G r r il t o 
P e r v e n d i t a in D a m i g i a n e o F i a s c h i 

s e r v i g i o a d o m i c i l i o 

A. R. F.̂ '̂ COLLODO 
CORRIERE ESPRESSO MERCI 

PADOVA - BASSANO 

TRENTO - BOLZANO 

PADOVA - VIA OGNISSANTI, 67 

T E L E F O N O N . 2 2 8 7 1 

SOCIETÀ COOPERATIVA 
« UNIONE E LAVORO » 
PADOVA • Via Stefano dall'Arzero N. 22 

Telefono 22-7Í0 

I m p r e s a di Cost ruz ioni pubbl ic l ie 
e p r i Y a t e 

Speeiali / jzata in Costru/Àoiii s t r a 
dal i , edi l iz ie e cemen t i a r m a t i 

L a b o r a t o r i p r o p r i d i f a l egnamer i a 
Tubi cemento 

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

PREMIATA PROFUMERIA 

A. VOLTAN 
PIAZZETTA P A F i r ì V A TELEFONO 
PEDROCCHI A l^UyJ M r^ 2 4 - 1 6 5 

SPECIALITÀ ONDULAZIONE PERMANENTE 

INNOVA FOTOSC 

P E R F E Z I O N A T I S S I M O 
REPARTO UOMO 



ABANO TERME 
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T E R M A L E 
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MOROSINI 
T e l e f o n o 9 0 0 0 7 

A u t o S t a z i o n e A b a n o — O g n i c o n f o r t 
Aperto tutto l'anno 

Pensioni ridotte da L. 18 a L. 28 — Fanghi e bagni 

termali naturali radioattivi — (Sorgente Montirone 87°) 

Direttore Sanitario Prof. Dott. Cav. G . S A L V A G N I N I — Direttore Conduttore A. Z A N I N I 

NEGOZIO BILANCIE PESI E MISUIÌE 

I. RICCOBONI 
P A D O V A VIA C A L A T A E I M I , 53 

Assmuons i : ßipar.azioui Bilancio di qua
lunque tipo - autouiiiticlie e Pese a ponte 
Costruzioni in l'erro • Rotolanti - Riugli iere 

Cancelli 

RADIO D A Z Z I 
V I A R O M A . 5 6 - P A D O V A 

LA PRIMAVERA 
L . O S T I 

PADOVA - Piazzale Stazione, 22 

T e l e f o n o 2 3 9 6 9 

Premiata Casa di Acconciature f e m m i n i l i 

Maestro d'Arte Dip. in ondulazioni permanenti 

F U VÀ - E U G È N E - G A L L I A 

R E C A I V I I E R - Z O T O Z 

PASTICCERIA D E H ANTONE 
V I A B O C C A L E R I E , 3 - P A D O V A 

Specialità Focaccie - Biscotti 

e p a s t e s e m p r e f r e s c i i e 

Servizio a n c i i e a domicilio 

D I T T A 

F> '̂ FAVERO 
PA D O V A 

1 
0 

Fabbrica nella Casa di Pena di Padova 

Piazza Castello, 7 B 

S a l e d i E s p o s i z i o n e : V i a X X Set - ^ ^ 

t e m b r e , 3 7 - P i a z z a C a s t e l l o , 4 B ^ ^ 

Te l . intere. 2 3 - 9 6 0 • • 
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OROLOGIO TODESCHINI 
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GRANDE STABILIMENTO 

M O N T E O R T O N E 
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1 E G o V A L R î 

C'è nei miei più lontani licordi una città vasta e profonda, irta 

di muraglie e di torri massicce, bruna bruna sotto un candido ciclo 

d'estate, cai-ìca. di silenzio, di paure, e d'una sua dolcezza triste (̂ , non 

so come, materna. Tutt'intorno, il mistero della campagna, la pianura 

infinita ; donde arrivano le veccliie mendicanti scalze, i vitellini legati 

sul carretto, i l'umuli traballanti di fieno. 

Il cu])o intrico delle vie e dei vicoli si siialanca all'improvviso in 

piazze immense, dove il sole stagna come nn'acquiv d'oro, lambendo 

atrii e scalèe di palazzi imjìeuetrabili. In un'altra, un bosco altissimo 

dilata, la; sua cliioma e la sua ombra, su un prato rotondo ; giro giro, 

cento m agili dì sasso, mezzo bianchi e mezzo neri, tracciano strani gesti 

d'incantamento nell'aria, beata, specchiaiidosi entro un lucido canale 

chiuso in anello. Tra. il folto delle case aiipiire ad ora ad ora un fiume 

rapido e allegro ; balconi impergolati si sporgono a guardarlo, e ce

spugli e alberelli tremanti, cresciuti nelle crepe dei muri. 

Cammino, abbandonata la mano nella mano delbi zia ìseii'i, sotto 

]ìorticati interminabili, lungo cinte d' invisibili monasteri, per viali 

listati da fossi pallidi, attoniti. 

Dove si va? Forse in quella casa bellissima e un poco sinistra, che 

lia stanze innumerevoli e pavimenti che lustrano come specchi; forse 

'' Dal Volume: «Fantasia veneziane», edito da IHondadori - Milano - 1934. 
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in (piella capp(^llina scnra, dove i ceri ardono cosi vivi trji grandi max/i 

di giaggioli e di rose ; o forse in (jindla bottega di meraviglie, dove 

stanno annnuccliiati alla i-infnsa, nella i)enoml)ra, teste di bambole e 

soldatini di stagno, trottole e marionette, e nn vecchio stregone bar

bato è sedato al tornio, nel t'ondo, sotto un raggio fioco che non si 

vede di dove scenda... 

Certo, (piesta città ha nn nome: un nome che abbiamo sempre 

saputo, senza che nessuno ce rinsegni. 

Ma dir l''adova non è come dire tutto il nnjndo? 

Fine di giornata, a Stra. 

(ìrandi nuvole ])urpuree si gonfiano e si accavallano sul bosco 

nereggiante; il prato e la vasca, Innghi Innghi, vaporano oro nell'aria 

umida ; gri])])ocastani allineati in faccia al tramonto accampano nette 

le loro cnpole fulve, di rame, entro l'azzurro illanguidito. Al fondo, 

il ])alazzone dei l^isani, cosi stranamente bianco e freddo, pare un puro 

gioco di luce, (piasi la fantasia lunatica di un mago barocco. 

Ilipeiiso grinterni percorsi poco fa, e ho l'impressione d'aver pas

seggiato un tempo incalcolabile entro mia finzione di specchi che si 

ii])etano Tun nell'altro airinfinito. Le cento sale che s'inseguono a 

quadrato in fuga continua ; la lìenoiiibra verde d'acqu;irio che si stende 

e s'impasta sugli ori svaniti, le sete stinte, i velluti spelati ; il silenzio 

senza mutamento e senza attesa : e (piegli spettri di principi, di re e di 
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favr)rite regali che non possono trovar pace nei letti animuffiti, né 

attorno alle glaciali tavole di marmo, e s'aggirano di sala in sala, po

vere anime in ])ena : codeste cose io non so già più se le lio viste o le 

ho sognate. Hotto il tiionfo tiejiolesco del salone centrale (nuvole, an

geli, virtù, industrie, arti, dolori della Guerra e delizie della Pace; 

tutto che gira in un vento vorticoso e splendente attorno ad un fanciullo 

attonito) ho ben visto le centotredici dame veneziane che i I*isani rac

colsero in onore di ÌÌusta\'o I H di i^vezia, un giorno deiraimo 1784, e 

fu l'ultima grande festa della casa magnifica : tutte belle, e tutte morte... 

Mâ  il parco meraviglioso è solo solo, coi suoi Deucalion! e Orfei 

e Lede e Vertunni e Pomone di pietra grigia, accennanti di tra il 

folto <lei bossi. Per i viali non s'incontra creatura vivente né spirito 

di trapassato; all'infori del fantomatico is])ettore, clie gira in bici

cletta, gira, e rigira in eterno, senza una voce, senza un rumore, scru

tando gli angoli bui con occhio imiilacabile, e non si sa bene se sia 

un uomo o una. figura mitologica anche lui : s])ecie di Argo ridotto a 

forma e misura convenienti ai nostri tempi critici. La l^ '̂oscarina e Stello 

Eft'rena, (jiiella volta che vennero a recitar qui, nel labirinto, la gran 

scena del loro dramma satiresco e laciimoso, furono fortunati che non 

c'era, ancora sul posto un ispettore di ijuesta forza : che certo costui 

avrebbe guastato ogni cosa, sbucando di tra le quinte, sul più bello, 

senza riguardo alla poesia. 

Di là, il giardino ; di qua il bosco. Scelgo il bosco, che è sotto 

rultima, vampata del tramonto. 

Queste foglie, già, per terra ; brune di ruggine, grige dì fango, 

gialle e cremisi come iietali di fiore; e ad ogni istante, senza che vento 

le spinga, altre ed altre scendono lievissime per le navate fosche e pro-
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l'onde. In alto il diradato intrico dei rami neri lascia scorgere larghi 

sprazzi d'nn cielo ardente che si consuma in vano furor di ]iassione. 

C'è in tutte le piante i^resentiniento, o forse desiderio, di morte; per 

Paria,' immota passa ad ora ad ora l'anelito di liberazione d'una grande 

anima incarcerata. Anch'esso il bosco piange ; come piangono le belle 

case costruite dagli uondni, quando la stagione del piacere e delPor-

gogiio è finita. 

E usciamo dunque da questo incaidauiento triste. Dall'ultima so

glia del palazzo respiro il cielo pallido del crepuscolo tutto aperto e 

posato sulla linea oscura del piano. Indi vado a sedermi sulla riva 

serena, tra- le umili ]nante eli e son care anche al semplice contadino, 

il pioppo e i salici chiari di giauche fronde; pojnilus et ghuica caneììtia 

fronde salicta^ o divino Virgilio. 

Bello è giungere ad Arqnà da Teolo, avendo toccato, lungo la strada 

alta, Casteliuiovo, eh'è tuttavia un sito selvatico, di (pierceti foschi e 

di livide rocce franose, e dopo esser scesi a Yalsanzibio, dove il parco 

è tutt 'una vaghezza di fontane zampillanti, di vasche lucenti ed esta

tiche, e d'architetture verdi, a viale, a rotonda, a labirinto. Cosi son 

fatti questi colli, che, per quanto uno vi s'addentri, non perde mai di 

vista, il piano, dall'una parte o dall'altra ; ad ogni volger di strada, 

l'occhio si spinge lontano tra due pareti oblique di monti, verso Venezia 

o verso l'Adige, smarrendosi sul confine incerto della terra e del cielo. 
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L'andare, variato ad ogni passo, ha, sempre davanti o a lato quello 

sfondo di infinito. 

Il borgo «l'Arqua sale sul pendio d'una collina tondeggiante, la

sciandosi alle spalle una valletta, quasi molle grembo di terra viva, in 

cui brilla una^ ])ei'la di lago ; montato in vetta, s'aiïaccia a guardare 

nn'altrai valle, angusta e sinuosa, e, di là da essa, una larga scliiena 

di monte vestita d'ulivi, e i coni asciutti di Cala one e di Moide Gero, 

e la sella di Terralba, vestiti solo d'aria azzurra e viola. 

E' un antico borgo, di case brune, con archi e balcoui e logge ; e 

molti altri segni di nobiltà. Ma (luaiido ci abitava il Petrarca non do

veva avere altra bellezza che «piella dei suoi monti ; e unica ricchezza, 

la- sua fontana — e la sua solitudine. Romitaggio oscuro e sicuro. 

Il ])oeta c'era venuto una prima volta che ancóra non aveva toc

cato la soglia- della vecchiezza ; sazio e deluso, forse, di tutte le cose 

terrene, assetato di silenzio, di luce, di ]ìace. Vide il ]iaese, e subito lo 

riconobbe ])er suo; ma non ])oté restarvi, perché il vento di fortuna, 

mutevole signore, lo sos]:)ingeva altrove, couie sempre. 

^''i tornò dieci anni dopo, che ormai, si, era vecchio e stanco. Ar

qua, tranquillo porto, rifugio ultimo, dolce e mesto paese della buona 

morte. Deliberò allora d'acquistare bi casa che l'ospitava : una piccola 

casa, cinta da un poderetto di vigne e d'ulivi e chiusa tra le mura di 

due o]ì])osti giardini, nascosta quasi allo sguardo dei passanti. 

Forse un ci])resso di guardia c'era già : egli vi piantò attorno al

cuni grandi allori che rallegrassero i suoi occhi con la loro bellezza 

schietta : estremo inganuo dell'anima appassionata, alla coscienza cri

stiana affacciata sul limitare della Verità. 

Eaccolse nello studiolo tutti i suoi libri ; e 11 vegliava ogni notte 
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le lunghe ore, dimentico di dolori e timori, ascoltando a quando a 

quando il fruscio del vento tra le piante o il lagno d'un usignolo soli

tario. Scriveva sapienti e savie epistole, t ra t ta t i storici e politici, ri

sposte polemiclie ai suoi detrattori ; ma talvolta riajìriva il volume 

delle rime, e si lasciava premiere e ])ortare dalFonda melodiosa) del suo 

canto di giovinezza. Allora il vecchio cuore tornava a dolergli ; dal rim

pianto di tutte le cose ])erdiite, dal dis])etto della vita ])resente, sfiorita, 

spogliata^ d'ogni verde, nasceva un torbido im])a7Ìente desiderio della 

morte. Tutta la bellezza del mondo, in (piei momenti, doveva ribalenare 

ai 8U0i occhi affaticati nelle forme splendenti e misteriose della bella 

donna, sfuggente. Erano i capei d'oro a Vaiira siMrsi... 

Turbate, forse, le notti ; ma i giorni erano calmi veramente, .senza 

nostalgie e allucinazioni, riem])iti di (piella pura chiai-ità di cielo, di 

fjuella vasta gioia di campagna, di queirimnvenso silenzio vivente. La 

morte gii era. ormai famigliare : gli sedeva a fronte, alla mensa d'erbe 

crude e di cibi salati ; gii camndnava a fianco, a passi tardi e lenti, per 

i campi più deserti, ragionando con lui della vanità d'ogni piacere e 

della stoltezza, d'ogni orgoglio ; e già il suo spirito era, di là dal dub

bioso passo, nella pace. 

L'anuca morte lo colse, li, in (juello stu<liolo a]>erto sull'orto e sulla 

valle, nella colma felicità d'nn.ii notte di mezza estate : gli piegò dol

cemente il ca])o cüunto sulle ])agine a])erte d'un libro, e lo lasciò dor

mire solo. 

Solo dorme anclie oggi, entro l'aita arca di sasso rosato, davanti 

alla, chiesa del paese. I*oco lungi, la fontana canta il suo continuo im-

nuitabile canto. 
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D I E G O 
V A L E B I 

Peri 

« . . . I I Valeri è piìi noto come poeta; ma talune delle sue prose meriterebbero 

essere note altrettanto ; e ce n'è una, quella su Padova, che, riletta in questo 

libro *, mi pare ancora la più bella e piili sensitiva che si sia scritta su quella 

illustre città. Padova è piena di mistero, e non la si comprende in un giorno, 

e magari la prima volta può sembrare città che ci resterà indifferente ; ma poi 

a ogni ritorno le risonanze interiori si approfondiscono. Il Valeri è più padovano 

che veneziano ; ospite della Dominante, ha più propriamente a Padova le radici 

della sua vita. E' un veneto di terraferma, trasportato a vivere e a sognare in 

laguna. Meglio che sognare, oggi si direbbe » ascoltarsi vivere )). 

La venezianità, d'altronde, è spirito di terraferma quanto del mare. Venezia 

non si proietta soltanto sui flutti ; si proietta anche su le pianure, e verso i 

monti, e perfino nel cuore dei monti. Solo gli inglesi e i tedeschi dai contati 

* t: Fantasie Venesiane ^, MonOadoi'i. 
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giorni di viaggiatori fuggitivi e dalle commozioni cronometriclie regolate sui 

manuali e su le guide, credono che tu t ta Venezia sia in Piazza San Marco, sul 

Canal Grande, a Rialto, al Lido. Al Lido, un poeta come Valeri ci va al finire 

d'autunno, quando la mirifica scenografia si è spenta, e hanno ripreso il loro 

solitario incanto le forme della na tu ra ; ma egli poi anche si spinge, o meglio 

ritorna, nella terraferma veneziana, senza la quale è impossibile intendere tutt i 

gli ultimi secoli della venezianità, i piti caldi di respiro e di colore; e lo trovate 

fra le ville palladiane della Brenta, e sui Colli Euganei, dove andò a morire 

il Petrarca, e dove il Foscolo immaginò la tomba del suo Jacopo Ortis, inven

tandole, fra tanti colli, un colle che non esiste. E tut tavia le descrizioni euganee 

cleirO'rtis, dice il Valeri, non sono pure accademie. « Un aspetto sopra tutt i 

sembra aver commosso il Foscolo ed essersi imposto alla sua fantasia: l 'apertura 

degli orizzonti sconfinati e la loro grande malinconia, il distendersi lento della 

luce e dell'ombra sulla pianura che digrada ai suoi termini bassi, verso la marina 

lontana ». E sono sensazioni che il Valeri si ripete volentieri : perchè anch'egli, 

da veneto di pianura, ha nel suo amore del paesaggio e nelle sue rievocazioni 

di città questa vena malinconica, che è finezza essenziale del suo intimismo o 

quasi correttivo a ogni troppo forte vibrar dei suoi sensi. 

Trovate questa nota in tant i dei migliori paesisti e poeti veneti contempo

ranei, come se essa fosse un fluido dell 'aria velata che li circonda; e poiché, 

anche per loro consentimento, il Valeri è t ra questi migliori il migliore, e nessuno 

mette tanta misura e tanta grazia nelle fluttuazioni e nei chiaroscuri leggeri 

della sua sensibilità, vi piace che s'autentichi anche di lui questo tono. C'è qui 

pure un rappoi'to t ra l 'ar ia e l'anima, t ra l'elemento psicologico e l'elemento 

atmosferico. Il gran segreto dell' arte veneziana. » 

S I L V I O B E N C 0 
Dal « Piccolo della Sera » 
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SPERONE SPERONI 

Jr adova- ^ii lui dedicato unai via. Era giusto. Se noi volessiruo imma
ginare, per quella via, deambnlante e meditante colui die le ha dato 
il nome, dovremmo raffigurarci un nomo di statura modesta, un po' 
gracile, con una barbetta a virgola (scura o bianca, secondo Feta), due 
ocelli vivi e bi fronte serena, e una veste liiiigliissima, da sjtazzare quasi 
la polvere. Á (piesti jianni interminabili pare ci tenesse molto. Erano 
pì?nni da filosofo, e soltanto a corte (nelle tante corti die ebbe a- fre
quentare) il celebre uomo si adattava a scorciarli un ])oco. Non sap 
piamo ])oi se riducesse egualmente (piella sua filosotìa., die tanto amava 
da- imporla andie al suo sarto. 

Una filosofia, insomma, (damorosa, e ingombrante, e di cui è ri
masto cosi poco ! Lo Speroni filosofo non interessa ]im nessuno. E 
nepjiiire lo Speroni oratoi'e, die fu ai suoi tempi acdaiuato e araniirato 
come un prodigio. Quando ])arlava in tribunale (ebbe gran numero di 
liti, e dovette fare sjiesso l'avvocato di se medesimo) o in ])ubblidie 
assemblee o in cerimonie solenni, funerali, commemora/ioni, la curio
sità die destava (U'a- quella die si volge ai divi della jiarola. Nel 1547 
(iliiidobaldo I I della Rovere, duca. d'T^rbino, rimasto vedovo della sposa 
\^entidueniie, lo invitò a pronunciarne l'elogio nel duomo d'Urbino : 
e la. sua orazione commosse il duca e gii altri ];)reseiiti fino alle lagrime. 
Ma non è necessario che ci commoviamo noi. Si sa quanto sia occasio
nale e caduco, di solito, l'effetto oratorio : e l'appellativo di Demo
stene che allo Speroni diedero, fra gli altri, i suoi contemporiinei fu 
indubbiamente da j^arte loro nna compromissione temeraria. 

Del resto lo Speroni artista è interamente dimenticato. La. sua tra-
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gedia Ca/iìdce non passò senza attacchi e censure neppure al tempo suo : 
censure a cui egli rispose acremente, con queir insofferenza e quella 
subitaneità che erano nel suo temperamento. Si aggiunga che la Canace 

era nata ju'oprio da un programma e da una ricetta, secondo le quali 
allo Sjieroni doveva toccare un poco di quella gloria (tale allora sem
brava) che aveva arriso al Trissino e ad altri ini'elici facitori di infe
lici tragedie. 11 Trissino, il Rucellai e qualcun altro si erano messi 
sulle péste dei Greci, con molto scrupolo e gran corredo di regole in
fallibili, ma con risultato, per noi, negativo. l*oi era venuto il ferrarese 
Giambattista Giraldi Cinzio, e in quell'intirizzimento da museo aveva 
infuso più libero movimento di casi e di passioni, benché fosse paraliz
zato a sua volta dulia, prevenzione del teatro moraleggiante, e quindi 
inventasse personaggi tipici, astratti, piuttosto incarna/ioni di virtù 
e di vizi che caratteri vivi. Ma quello che aveva fruttato al Giraldi 
ammiratori e imitatori era stato il diluvio di atrocità sparso in pa
recchie delle sue nuove tragedie, specie nella fiimosissima OrheccJie. 

Ed ecco allora il bravo oratore e filosofo padovano Sperone Speroni, 
lettore di Filosofia e di Logica nell'Università della sua patria, inuz
zolirsi anche lui della gloria tragica. Agii orrori daìVOrheccìie rispose 
con gii orrori della sua Ganace, dove in ])iù era messo in scena l'amore 
incestuoso di due gemelli, Ganace e Macareo, scoperto dai padre loro, 
Eolo, re dei venti, che costringeva Ganace a uccidersi. Era un mito 
cJassico, è vero ; ed è anche vero che l'azione ripugnante trovava, o 
almeno cercava, un alibi nelFira di Venere contro Eolo per la tem
pesta descritta nei primo libro dell'Í/M e id e. Ma il fatto è che a im-
jDorre un soggetto simile sarebbe occorsa la potenza dei capolavoro : e 
la Canace invece, come dice il Flamini, « è una sequela di messaggi, di 
(( narrazioni, di sproloqui morali, che aprì la stura in Italia ai drammi 
(( di soggetto mitologico, e trovò disgraziatamente imitatori anche nel 
(( metro » : un metro saltellante e anfanante dove l'onda della passione 
incespicava a ogni verso e finiva per ristagnare esaurita. 

Come ho eletto, si accese una vera battaglia pro e contro la Canace, 

che del resto non era giunta neppure — né, credo, giunse mai — alla 
rappresentazione. L'autore, fallito il i:)rogramma. pratico che lo aveva 
indotto a scriver J a tragedia, tentò di salvarne almeno il programma 
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P a d o v a - L a c a s a o v e n a c q u e S p e r o n e 
S p e r o n i d e g l i A l v a r o t t i ( o r a c a s a M o r e s c o ) 

artistico, sia rimaneggiando l'opera sua sia difendendola in un'Apodo-
già, rimasta come tante sue prose incompiuta : ma programma rimase, 
esclusivamente, e l 'arte ne era assente. 

E lasciamo andare le rime composte da lui, come da ogni letterato 
di allora che volesse contar qualche cosa. Hon per nulla era amico di 
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Pietro Bembo. Ogni tanto le sue rime s'incontravano, com'è ovvio, con 
lai sua innocua galanteria. Perchè (jnesto filosofo dai panni lungliissimi 
non disdegnava cpialche civetteria di cavaliere (era nato bene, e s'im
parentò con nobilissime famiglie di Padova, e di Vicenza) : e per esempio 
a Roma, orinai vecchio e mezzo sordo, scriveva ancora sonetti per una 
bella signora, Ersiliai Cortesi, di Modena, vedova di un Dal Monte ni
pote di papa Giulio I H . Ma erano languori freddi : in realtà egli voleva 
concludere allora, e ci riuscì, un matrimojiio fra un nipote della ve
dova e una pro]>ria nipotina Da Porto. 

Del resto anche il matrimonio suo era nato da un programma. Pri
ma- di s])0sarsi aveva avuto una figlia. Angelica, da uno di (piei liberi 
amori che a quel tempo erano nelle consuetudini più comuni. Poi ])rese 
in moglie un'Orsolina. della nobilissima famiglia di Stra. Brutta e 
ricchissima, pare che il marito appena la tollerasse, anche perchè era, 
oltre tutto, gelosa. Ma non è il caso di compiangerlo. Sebbene il suo 
biografo settecentesco Mai'co Porcellini cerchi di commuoversi e com
muoverci al triste caso del povero giovane spinto dai suoi a un matri
monio di convenienza, sta il fatto che lo Speroni era liberissimo di 
non ammogliarsi, e a sposare Orsolina fu indotto dalla nobiltà e dalla 
.grande ricchezza di lei. 

Con (piesto matrimonio il dotto letterato e maestro, che era stato 
S'i'olaro a Bologna del l*omponazzi, e che a Venezia frequentava la com
pagnia di nomini insigni, questo giovane ormai tanto promettente sa
liva di un gradino anche nella scala sociale. Suo padre Bernardino era 
.stato un medico di grido : come tale era pure vissuto alla corte di 
Leone X, che molto lo aveva jirotetto. Da, Lucia Contarinì, veneziana, 
aveva; avuto nel 1500 il figlio Sperone, e nel 152S, morendo, lo aveva 
lasciato in condizione agiata. Ora col suo matrimonio Sperone Speroni 
entrava senz'altro nell'olim])0 della nobiltà, padovana. La moglie la sop
portava, e a un certo momento andò con lei a vivere con la suocera, 
che stava alla. Boetta, e alla suocera prestò valido aiuto nell'ammini
strazione dei suoi beni. 

Maritò le due figlie a due Papa fava. Poco dopo rimasero vedove 
entrambe, e si sposarono a due nobili vicentini, un Capra e un Da Porto. 

Ma la vita. J a migliare gli procurò fastidi, liti, dolori. Il 1559, per 
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esempio, fu un anno tremendo per il glorioso nomo, clie ebbe malati a 
morte le figlie e i generi, e morta nna figliola della sua primogenita. 
Gli morì in (piell'anno anche la moglie : e qui il suo biografo osserva 
che gli era (( grande impaccio alla libertà )). Difatti l'anno dopo lo 
Speroni, già sessantenne, famoso e mezzo sordo, prese la via di Koma, 
dove dimorò qualche tempo prima presso il duca d'Urbino, Gnidobaldo, 
poi sotto la protezione di Federigo Borromeo, fratello di San Carlo e 
nipote del l^apa Pio IV, e genero di Gnidobaldo stesso. A Koma fu 
fatto cavaliere dal pa])a, mn una certa fierezza e forse una tal quale 
rusticità derivantegli dalla durezza d'orecchio lo allontanavano dai 
crocchi cortigiani. Preferiva starsene da sé o conversare coi dotti sulle 
sacre scritture. 

Dopo quattro anni si ricondusse a Padova, ma nel 1573 volle tor
nare a Koma, dov'era stato fatto pontefice Gregorio XIII Buoncompa-
gni. L'aria vi era greve di rigori inquisitori : e lo Speroni aveva goduto 
fama in passato di essere alquanto spregiudicato in materia di reli
gione. Vi fu chi lo accusò all'Inquisitore per i suoi dialoghi giovanili, 
i quali infatti finvono proibiti. E gii toccò difendersi dinanzi alla Con
gregazione, e scrivere un'apologia, e comporre per penitenza un'ora
zione contro le cortigiane ! Andò a finire che i dialoghi, ritoccati, ripre
sero a circolare. 

Kitornò poi per sempre, malgrado i disappunti e le liti, alla sua 
Padova, dove, fra emuli iirvidiosi e parenti avidi e accattabrighe, si 
cercava di amareggiargli la vita. Senonchè gli onori continuavano a 
consolare questo vecchio, che agli onori tanto teneva. Ogni tanto era 
un principe che lo chiamava a se, a Parma, a Urbino, a Ferrara, a 
Firenze. 

jŜ el 1587, una notte, fu assalito nel letto dai ladri, legato, derubato 
di novecento ducati e lasciato mezzo morto. Ma si riebbe ancora, e morì, 
ottantottenne, l'anno dopo. 

Is^ell'insieme un uomo.fra.lo scolastico e lo stravagante, che aveva 
un^gran concetto di se e si era fatto della sua vasta dottrina una specie 
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Padova - Statua di Sperone Speroni in Prato della Valle 

di cava preziosa, da cui poteva trarre titoli, decorazioni, fama lette
raria, come pure una lirica, una tragedia, un discorso, un dialogo. 

E i dialoghi sono anche oggi le sue opere vive, non certo come arte, 
ma come testimonianza culturale. Vive almeno per chi fa la storia delle 
idee, dritte o storte, fiorite nei secoli intorno al fatto letterario. Storia 
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pesante, di solito, e noiosa, dove ])erciò i i)esì lììassimi come Sperone 
Speroni fauno ottima figura. 

Senza dubbio si rillette in lui, come in altri, la tendenza critica 
deiretà, che declinava ormai dalle |j;randi prove della creazione poetica 
e (Iella nieditazione ]H)litica (Ariosto, Macliiavidli, (îuicciardini) verso 
FAristotelismo, il liugnismo, la retorica, il ])ietism(). Vissuto così a 
liin^'o da assistere a tutto il tra])asso dal rinascimento alla controrifor
ma, io Speroni si trovò a suo Mjuio, intellettualmente, con gii scliemi 
intellelInali della, controriforma stessa, die forse in cuor suo non 
appr(n;n-a. S])irito critico, ma di un criticismo tutto letterario e for
male, interpretò non le imjuietndini creative degli artisti, ma gli scru-
])oli sistematici che avevano la pretesa di regolare pro])rio la funzione 
creatrice dell'arte. 

Si è soliti com])iangere il Tasso per aver messo la sua GcriisaleDune 
nelle mani di giudici come Si)erone Speroni, Silvio Antoniano e altri 
di (inefla s]>ecie : gente che ])i'ese rincarico tr()|i])o sul serio e avrebbe 
voluto scarnificare il suo poema ])er renderlo, a modo suo, più decoroso 
e severo : ma. si dimentica' che ra])pello del Tasso e la scelta da lui fatta. 
furono atti suoi assolutamente spontanei. La Geriisalem/ine era hi ])oesia. 
clui non riusciva ]>in a vivere in libertà, e aveva bisogno di molteplici 
giustilicazioni, retoriche, morali, religiose : che si rimetteva agli altri 
per tema di com])romettersi. Né è facile supporre che, andando in cerca 
di giudici coni](etenti, il Tasso avrebbe potuto allora trovar di meglio 
non deirAntoniano, moralista esaltato, ma dello Siieroni. Il quaie era 
1111 pedante, ma riesce difficile immaginare che il Tasso non lo cono
scesse per tale. E insomma, morto il misuratissimo Bembo, era finita 
r e t a non dico del buon gusto, ma del gusto senza aggettivi. I l criterio 
del giudizio era diventato esclusivamente teorico e precettistico. Pen
siamo, ])er farcene un'idea, ai tanti Speroncelli che ora vanno in giro, 
imbottiti di imperturbabile e impersonale dottrinarismo crociano. 

Il valore, dunque, dello S])eroni sta nella sua attività critica, eser

citata in un senso che possiamo ritenere superato e lontanissimo dalle 

nostre esigenze spirituali, ma con acutezza e preparazione innegabili. 

Nel dialogo egli cercò fin da giovane la forma letteraria in cui potesse 

agitare idee^jìlosofìche e morali, e insieme fare sfoggio di bella prosa 
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volgare. ì̂ ] se la ])Tosa gli i-iiiscì opaca e torpida, il itanoi-ama d'idee 
gii venne pieno, ricco, benché scarsamente originale. Nel dialogo 
Dell'(t ni ore, ])ei' esempio, riesce nn lìembo minore, 'e in altri inte
ressa ]»in i)er l'im])ostayjione dei problemi <die \wv le solnyjoni sue pro-
pi'ie. r n accademico — vale a dire — in piena l'egola ; e difatti brillò 
«1 l'adova. tra gli /irjiaiììmati, gli Eleraf}, gii Etcì-cì, accademie che ser
virono, Tnna do]>o l'altra, di sfogatoio alla mania dialettica dei mi
gliori ingegni della cittit o di (pmnti vi capitassero di ])assaggio. 

ÌS'aturaimente il celebre maestro vi sosteneva teorie aristoteli(iie e 
vi dis])ntava con ossequio alle idee del tem])o. IMa (piaU-osa di suo ebbe 
[HTr<\ ])rima' o poi, A sostenere : e fn, com'era facile a <piei tem])i, nel-
l'eternai (piestione delUi lingua italiana, nella (piale un altro veneto, 
(xiaii (iiorgio Trissino, sembrava^ aver raggiunto i limiti estremi del 
vacillante paradosso erudito. 

Lo Sjieroni aveva un'esjierienza sua da far valere. Giovanissimo, 
aA'endo fissato il chiodo di riuscii'e come scrittore volgare, si era dato 
il studiare fervidamente la lingua nostra, e aiutato da Tiifon <îabriete 
aveva comjnlato ])er conto projirio sul Petrarca, e i)oi sul Boccaccio, 
come strumenti di studio, una graminatica e un vocabolario. l'ercliè 
nasceva a (juei giorni, insieme con la consa])evolez/ia della lingua nostra,, 
la grammatica di essa. E le regole della grammatica venivano esposte 
proprio dal Bembo nelle Prose, della volpar IÍIU/IKI. Ma i limiti posti dal 
Bembo, sebbene cosi giudiziosi, non erano accettati dallo 8])eroni sen/.a, 
quakiie riserva. 11 Bembo rendeva onoi-e al i)riinato dei toscani, e lo 
ISperoni invece voleva salvare (pialcosa dei ])in bei dialetti d'Italia, e 
preferiva da ])arte sua ap])arire ])adovano jùuttosto die cattivo toscano 
(anche in corte di I^onui si stu]»ivano di sentirlo tanto ]>arlare ])ado-
vano). In realtà al suo empirismo un po' eclettico e al suo ])atavinismo 
nn i)o' geloso ci si era affezionato : salvo, nello scrivere, a nniforniarsi 
anche Ini, come tutti, all'uso toscano. 

Dove però si mostrava veramente più largo del Bembo era nel culto 
di Dante. Il Bend)o, ])er munire il toscano letterario delle autoriz/.a-
7Í01ÍÍ ])iiì serie, ne ricercava il modello, e lo additava agii altri, nei tre 
gi-andi del Trecento : ma ])oi (piando veniva ad esemplificare riserbava 
i suoi riconoscimenti incondizionati al I*etrarca e al Boccaccio. A Dante 
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faceva nn belPincliino, ma alquanto di lontano, ])erchô al suo gusto la 
Gonimcxlia siiorunii piuttosto is])ida e d ara. 

Lo Speroni snperò (]uesta scliizzinosità elegante. Anche dall'Ali-
giiiei-i aveva, raccolto, in gioventiì, vocaboli e immagini e fríisi. E se nel 
dialogo Dfìlìu JiHfjìie ebbe a ripetere, svolgendole più ampiamente, le 
idee del Bembo, più tardi inlra]>rese, contro il giudizio del Bembo e 
quello del Tomitano, m\-A])OÌO(/i<i di Dante, che in quel secolo rimane 
come notevole testimonianza di devozione al grande poeta. 

(M. piacerebbe, anzi, fermare la sua immagine in questo generoso 
atteggiamento, e salvare qui un jioco di (juelFimmensa fama che godette 
al tempo suo, e che si sgi-etolò così rapidamente. 

Di tale t'anui furono es])ressioiie i funerali solennissimi che Padova 
gli tributò. Si onorava in lui il maestro dotto e celebrato, e insieme 
l'nomo ])ubblico che nelle assemblee ciniche avcA'a servito autorevol
mente la ])atria. Forse ci fu, nel corteo funebre, chi ricordò anche una 
certa sua nomea di astrologo, raccomandata ad alcune profezie di lui, 
esatta mente avveratesi.... 

La città gli eresse una statua nella Sala della Ragione, accanto a 
quella di Tito Livio. 

A R T U R O P O M P E A T I 
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LIBRI E STRUMENTI MUSICALI DI 

MARCANTONIO GENOVA (1491-1564) 

CON CENNI SULLA FAMIGLIA 

Liai un (liovannì Passera di (leno^'a^ che fu ]ìrima scolaro delle Arti 
nello Studio di Padova e poi medico e familiare di Francesco Novello, 
ed ottenne da questo principe il diritto di cittadinanza ('), molto pro
babilmente discesero quei tre rami delhi famiglia Passera o de' Passeri, 
chiamata volgarmente Genova dal luogo d'origine, i quali verso la fine 
del Quattrocento erano già fissati a Padova uno nel borgo dei Rogati, 
Mn altro nella contrada di s. Fermo, oggi civico n. 37 bis, dirimpetto 
alla chiesa omonima, il terzo in via dei Tadi sull'angolo di Conca-
riola (^), oggi civico n. 23. Questi due ultimi edifìzi sono stati completa
mente rifatti in epoca recente, l'altro si conserva ancóra. 

Se tutta la casata diede alla nuova patria cittadini esimii, dottori 
nelle leggi, nelle arti, nella medicina, membri del Maggior Consiglio, 
dill ramo di s. Fermo uscirono quel Marc'Antonio (1491-1564) e quel 
ISiiccolò (15S5-1615), che sia per i loro scritti, sia per l'opera svolta dalla 
cattedra universitaria, ebbero ai loro tempi larghissima fama, anche 
se oggi sono dimenticati dagli stessi padovani {^). 

29 



Al ramo di viii Tadi sembra appar((^iiesse (piel Francesco Passera , 

detto Genova, che F U a,ííOsto 14(58 in scelto dai re t tol i di Padova, in

sieme con Paolo da Fiume, a l t ro celebre medico dello Studio, a ricono

scere le ossa, di s. Luca evani'elista esumate nella basilica di s. Giu

st ina ('). 

Al ramo di s. Fermo ai)])arteneva invece (piel Niccolò, che dopo esse

re stato per lunjj^hi anni ])rot'essore di medicina nello Studio, con largo 

sèj'uito di scolari, tra i (piali il celebre Gian (üorfiio Trissino, si r i t i rò 

dal l ' insegnamento — forse allo scoi)pio della j^uerra di Cambrai — 

esercitando ]»rivatamente la professione e morì non molto do])o il 1522, 

Fanno in cui fece erigere la sua tomba di famiglia in s. ( î iovanni di 

A^erdai'a ('). 

Egli era tiglio di un Jacopo - - assai ]>robabilmente (piello stesso 

che comparisce nella matricola dei Legisti a lFanno 1473 — e di una 

figlia del celebre chirurgo e botanico Domenico Senno ( + 1581), che fu 

così affezionato al nipote da nominarlo suo erede e da voler essere se-

])olto nelhi tomba- di lui (''). 

Dal suddetto iS'iccolò e da una Eartolomea d'ignoto casato nel 1491 

nasceva- il nostro Marc 'Antonio che, dedicatosi fin da giovinetto allo 

studio della filosofìa, già nel 1516 ottenne una cat tedra di questa di

sciplinai nelhi pat r ia università e, in te rpre tando Aristotele di su i 

test i originali , si guadagnò in I tal ia e fuori larga nominanza e gene

ra le estimazione, anche ]»er la sua vasta cu l tu ra . Dalla sua scuola usci-

lono tra gii a l t r i Jacopo Zabarella, Bernard ino Toinitano e Sperone 

S])eroni. Due umanist i concorsero a celebrarne il nome, il padovano 

Scardeone e il bellunese l ' ieiio Valeriaiio, ai (piali fecero eco gli storici 

dello Studio, 

Dei suoi scri t t i (pnilo che ebbe maggior fortuna fu la Disputatio 

de iiitelleetiis Ini ina ni immorfalitafe, stam])ata un anno dopo la sua 

morte da un suo scolaro ])ei tiiù di Leonardo Torrent ino di Mondovì, 

l)erchè servisse di testo agli scolari di (juella università, fondata quat

t ro anni ])rima dal duca l*]maiiii(de Fi l iber to . In questo t r a t t a t o si 

cerca di risolvere, in o])posizioiie allo Scoto e al Pom]ionazzi, uno dei 

]ìiù gravi ])robl(^mi che agitavano rand)i(^nte s])iiituale iiadovano. 

Dagli studi severi della sci(Uiza l 'unica sua distrazione fu la niu-

30 



MARCVS ÄMTonrns m.pÂssmmvs 
wm^ssm^s^'»!*^ 

(da un' incis ione in rame) 

sica^ della quale era appassionato cultore. Di ciò costituisce una. prova 
non solo Finventario di libri e strumenti musicali, che ha dato occa
sione al presente articolo, ma anche il fatto che il sno nome ricorre fra 
i soci della prima accademia dì carattere musicale fondata a Padova. 
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E alla musica certo chiese anche conforto e sollievo nel grave lutto 
domestico che lo colpì. Dalla moglie Beatrice dal Sole, che egli ricorda 
con particolare affetto nel suo testamento, ebbe un solo maschio, che 
ripeteva il nome dell'avo, giovane di belle speranze, il quale a una soda 
cultura nelle lettere classiche e nella lingua toscana accoppiava una 
rara perizia nella musica e negli esercizi della palestra. Il padre, che 
aveva incarnato in lui l'ideale della educazione del Einascimento, si 
comx)ìaceva di un così nobile rampollo, (luando se lo vide inopinata
mente rapire dalla tisi proprio nel fiore dei vent'anni. Dello strazio 
paterno sentiamo l'eco nelle sincere e commosse espressioni con cui 
l'amico Scardeone commentai il caso doloroso. 

Ma il migliore conforto egli trovò certamente nell' affetto delle 
quattro figliole, Paola, Laura, Cassandra ed Elena, alle quali pure, 
con l'aiuto della istitutrice Margherita di Brazzà, diede una distinta 
signorile educazione. Paola^ andò sposa a Domenico de Lazzara e gii 
i-egalò un nipotino di nome Francesco. Anche Laura e Cassandra si 
accasarono onorevolmente tre mesi dopo la morte del padre, sposando 
la prima un Gerolamo Dotto, la seconda un Conte da Eio. 

Nel suo testamento Marc'Antonio lasciò erede universale dei suoi 
beni il nix^ote Bartolomeo, figlio naturale legittimato del figlio premor
togli ; ma dei libri e strumenti musicali fece un fedecommesso, dispo
nendo che, se fino a venticinque anni Bartolomeo non avesse dato opera 
alla musica, questi passassero in proprietà dell'altro nipote Francesco, 
sopra ricordato. 

Marc'Antonio possedeva a Tribano una,, villa riccamente arredata, 
nella quale il 19 settembre 1564 « iacens in lecto gravi infirmi tate op-
pressus » dettava un codicillo al suo testamento. Il 27 dello stesso mese 
era già morto, come risulta dall'inventario dei suoi beni immobili con
servato negli att i del notaio Bartolomeo da Conselve. Fu sepolto nella 
chiesa dei canonici regolari di s. Giovanni di Verdara, nell'arca stessa 
ove riposavano le spoglie del padre suo e del figlio. Come suo padre, 
anche lui era stato familiare di quei dotti padri, che possedevano una 
ricchissima biblioteca aperta agli studiosi, il che spiegherebbe come 
nelFaccennato inventario non compariscano affatto libri di letteratura 
e di scienza, ma soltanto di musica (^). 
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Non sappiamo se il nipote Bartolomeo, clic più tardi iii insignito 
del grado di cavaliere, coltivasse la musica ; sappiamo solo ch'egli ebbe 
due figli, Marc'Aiitonìo, morto di tisi in giovane età, mentre si a])pli-
cavii allo studio della, filosofia, e Niccolo che, ])nr essendo vissuto solo 
31 anni, si ac(pnstò grande rinomanza sì nelle <liscipline giuridiche, 
che nell'esercizio forense. 

Questo Niccolò (1585-101 ,'>), alto di statura, corpulento, pallido, di 
carattere gioviale ed affabile, ilotiito di ])rof1igiosa memoria, hivoratore 
instancabile, ma non imniiine da vizi, fn anciregii in ])ochi mesi stron
cato dal male, che sembra, fosse nn triste retaggio della famigli;). La 
sua fine inimatnra è considerata dairamico ed estimatore J . Fi]i])po 
Tomasini come nn pubblico lutto e come un altro pubblico lutto fn 
pur giudicata la disy)ersione di quella co])iosa biblioteca, che egli aveva, 
messo insieme con largliezza. di uiezzi e soleva aprire agli amici non 
meno liberalmente che la sua casa. 

Non ostante ì natali illegittiuii, pev i snoi meriti d' eccezione era 
stato chiamato a far parte del jiatrio Consiglio ed. ebbe sepoltui-a nella 
tomba di famiglia, a s. Giovanni di Verdara. 

Al suo ponderoso trattato De scriptiira privata, considerato tnt-
tora come testo classico del diritto civile italiano, egli deve soprattntto la 
siiii fama. Ne aveva fatto ben tre edizioni e stava ciiraiidone la quarta, 
quando lo colse la morte. L'opera fu ristampata ancóra durante quel 
secolo, e £ilmeno due volte in (îermania ; Fnltinui edizione dì essa, uscita 
a Venezia, è del 1711. ^Viiche oggi è consultata dai giuristi e si può ve
dere ripetutamente citata. milVEiiciclojjedia Giuridica. ItaXia/na^ a pro
posito della (( scrittura jirivata », della quale si riferisce la definizione 
data dal Genova. Essa, t ra t ta in particolare del diriti;o commerciale e 
di quegli argomenti che oggi sono oggetto della Ragioneria, anzi ap
punto sotto questo riguardo meriterebbe di essere studia.ta. 

Estintosi con Niccolò il ramo dei Genova di s. Fermo, i loro beni 
.passarono ai discendenti di quel Oaiio, dottore delle arti e della medi
cina, che abitava nel palazzo di borgo Ríígati oggi sede del Collegio 
Barbarigo e, all'estinguersi anche di questo ramo della famiglia — il che 
avvenne verso la fine del Seicento, non già, come vorrebbe il Faccio 
lati (̂ )̂, alla morte dì Marc'Antonio, — tut ta l'eredità pervenne ai 
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conti da l*aiiico, (îompresa la A l̂la di Trií)aiio, che poi passò agii Zaba-
rella e da (jiiesti ai conti Ferri, gli attuali proprietari ("). Forse a que
sto rauLo di xin Rogati apjiartenne (juel Palineriuo (îenova de' Passeri, 
dottore in filosofia, che il 21 geiiauio IGSO fu tumubito agii Eremitani, 
nell'arca stessa- o '̂e giacevano le sixiglie del ])rimo (leuova da noi ricor
dato, e die si dichiara egli slesso ultimo della famiglia e discendenza 
mascliile l(\gittima, ("). 

Al so])radetto doftor Carlo, che nel ir»!! era tra gli eletti a desi
gnare i membri del nuovo Gousiglio e morì nel 1523, lasciando quattro 
figli, come attestava l'epitaffio posto sulLi sua tomba nella chiesa di 
s. Maria in Vanzo ("), assai probabilmente, per ragioni cronologiche, 
sono dovuti ([uei radicali restauri delPedifìzio di via Kogati, che fecero 
di esso uno dei più caratteristici esemplari dell'edilizia ci\dle del Rina
scimento in l'adova. 

La facciata marmorea a bugne grige e rossicce, con particolari ef
fetti di ])olicromia, si distingue per una severa eleganza di linee. Le 
lesene, in forma di pilastri sovrapposti, e le cornici fortemente agget
tanti, dividono la facciatai in sei ])arti ben proporzionate, riuscendo a 
dare movimento all'insieme. ìsel jiiano superiore le due bifore laterali 
e la. trifora centrale, che si a|)re sul terrazzino, costituiscono il migliore 
ornamento della facciata, nella quale il nuovo e l'antico sono fusi nella 
liiii felice armonia. Solo un appunto si può fare ai terrazzino, la cui 
balaustrata, invero troppo rude e massiccia, contrasta alquanto con la 
nobiltà degli altri elementi. Comunque la composizione, sì nei ];)arti-
colari, che (pii non è il caso di esaminare minutamente, e sì nelle linee 
generali risente ancóra da vicino, specie nel portale, l'influenza del 
Quattrocento e arieggia allo stile lombardesco. Sull'architrave della 
porta si legge : BONIS OMNIBUS PANDANA, per tut t i i buoni sono 
come la porta. l 'andana della città romulea, sempre aperta. Peccato 
che nulla si possa dire dell'autore di questo caratteristico monumento. 

Lo stabile, come si desume dalla denuncia ijresentata all' estimo 
nel 151S dallo stesso dottor Carlo e da quelle dei suoi eredi, aveva molte 
adiacenze e un vasto scoperto stendentesi fino alla, chiesa di s. Maria 
in Vanzo, ora del Seminario. Parte di questo scoperto era adibito a 
orto, parte a « chiodare )) (^^). 
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IvRis VTïùvsqyE D o CTOB. . 

(da un'incisione in rame) 

Alle poche notizie sulla famiglia Genova, che ci fu dato raccoglie
re, aggiungiamo ora alcuni cenni che valgano a lumeggiare l'inven-

fefe-* 

tarlo degli strumenti e libri musicali posseduti dal nostro Marc'An
tonio. 
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Ohe nel Cinquecento molti fossero a Padova i cultori della musica 
non deve far meraviglia, quando si pensi alle belle tradizioni che, an
che in (juesto campo, vantava la nostra città. 

J)a l'adova si chiamano e quel Marchetto, che in sullo scorcio del 
sec. XIII fu indubbiamente il più grande codificatore dell' Ars nova 
fiorentina, e (]uel Bartolino die di essa fu, nel secolo successivo, non 
oscuro rappresentante. 

Mensuralista- di grido fu ])ure quel Prosdocimo lieldemandi, pro
fessore dello Studio, che tra il 1408 e il 1412 compose tutta una serie 
di trattati , avendo forse a precursore immediato quell'Antonio Lidio, 
del (piale se non abbiamo le opere, sappiamo che studiò musica a Pari
gi e ritoi'iiato in ];>atria, quivi morì nel 1385 e fu sepolto nel tempio 
degli Eremitani. 

Ma nel gran secolo, quando l'arte fiamminga, maturatasi nell'am
biente delle nostre corti, do])o aver dato qui i suoi frutti migliori, co
minciò a cedere il ]ìrimato a quella italiana, anche Padova ebbe i suoi 
compositori di grido, che il canonico umanista Bernardino Scardeone 
ricorda con orgoglio ('') e Teodoro Zacco illustrò con amorosa cura (̂  '). 

Mentre la scuola veneziana saliva a grandi altezze, rivaleggiando 
con ([uella romana, nel più importante centro della terraferma veneta 
lai divina arte dei suoni conquistava gli animi, onde non tardarono a 
sorgere dei sodalizi, il cui precipuo scopo era la coltura e l'istruzione 
musicale. 

I*roinotore e (( principe )) della prima accademia fondata con in
tenti musicali fu il noto maestro Francesco Portenari. Si chiamava 
essa dei (( Costanti », ma a malgrado del nome ebbe vita effimera, duran
do appena un anno (1550). Nel triennio seguente (1557-1559) le suc
cesse, auspice semi^re il Portenari, (]nella degli « Elevati » e per opera 
ancóra dello stesso maestro l'istituzione risorse nel 1573 col titolo di 
aEinascenti ». 

Appunto nella prima incontriamo il nostro Marc'Antonio e nella 
seconda altri due personaggi della stessa casata, ma del ramo di via 
Tadi, Alessandro e Speranza, onde si pnò arguire che nei Genova fosse 
insita la passione della musica. I membri di tali accademie, come risul
ta dagli atti che Bruno Brunelli illustrò da par suo ('"), erano « lette-
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rat i e virtuosi così di littere come di mnsiclia ». Non doveva mancarvi 
quel conte Gerolamo da Iranico (+ 1558) versato nelle lettere, nel canto, 
nella musica e nella pittura die, diventato (juasì cieco, continuò a- col
tivare la musica acquistandosi un bel nome ('"). 

Tenendo presente la data del nostro inventario, 27 settembre 1564, 
si può afi'ermare che la biblioteca musicale di Marc'Antonio Genova) 
comprendeva., oltre molti e pregevoli manoscritti, anche numerose re
centi edizioni alcune delle (inali potevano allora considerarsi di grande 
attualità. Vi tengono naturalmente il cam])o gli antori fiamminghi, 
che erano a (piel tempo ì classici della musica, e specialmente Adriano 
^Villaert, fondatore della scuola veneziana, e il suo successore Cipriano 
di Eore ; ma. non vi mancano Clemente Jannequin, Giacomo Arcadelt, 
Jacques Buus, Giachetto lîerchem, detto pure da Mantova, e il francese 
Francesco Roussel chiamato volgarmente Rosselli. Da una serie di 
esemplari manoscritti vi (̂  però rappresentato anche il vecchio maestro 
Giosquino del Prato (1450-1521). 

Tra i compositori italiani compariscono : Gian Gero, il fortunato 
madrigalista che fu al servizio del duca di Ferrara (^^), Francesco da 
Milano con le sue famose (( intabuladure » per liuto, Francesco Cor
teccia, organista di s. Lorenzo in Firenze e maestro di cappella ai Co
simo I, il senese Francesco Bendussi, il veronese Vincenzo Ruffo e il 
modenese, ma padovano di elezione, Sperandio Bertoldo, rinomato or
ganista della nostra Cattedrale, tutti autori di grido, che allora tene
vano il campo. 

Per ragioni di tempo non vi sono rappresentati nò Andrea Gabrieli, 
uè il Palestrina, mentre vi compare jier la stessa ragione una sola volta 
quell'Orlando di Lasso che fu il più grande, il iiiù celebre, ma anche 
il più italiano, se così si ])uò dire, dei maestri fiamminghi, e che allora 
cominciava a salire ai fastigi della, celebrità. 

Di qualche edizione, data come anonima, si potrebbe indovinare 
l'autore, come del « Primo libro delle Muse a cinque » e dei (( Madri
gali ariosi », che sono forse quelli usciti dalla, officina romana del com-
X^osìtore e tipografo musicale francese Antonio Barré. 

Altre opere vi sono indicate in modo impreciso, come la (( Bella 
greca » di Cipriano, la quale non è altro che una raccolta di madrigali. 
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così intitolata dal primo di essi. La più antica edizione di essa ricor
data dal Vogel ('^) è del 15S0, mentre dal nostro inventario risulta che 
l'opera era già divulgata' fin dal 1564; anclie da questo fatto si può de
sumere l'importanza del documento, come indice deJla- fortuna di certe 
o])ere musicali. Coi madrigali, che rappresentano la. musica da. camei'a, 
del sec. XVI, si trovano balli, canzoni francesi, napolitane, villanesche, 
ogni genere insomma di musica profana. Di motetti, specie di canzoni 
sacre sull'aria delle profane, sono ricordate sei raccolte, una di Cipria
no, due de] Kuffo, e altre tre anonime. 

Francesco Porteiiari, che pure, come si è detto, godeva allora un 
bel nome nella, nostra città, non comparisce nell'inventario, â  meno 
che non sia da identificarsi con Fautore — cosa non del tutto ìm]:tro-
babile, — di quel (( libro da sonar sopra diverse sorte de instrnmenti in
titolato Bassiis )). Troviamo invece ricordato messer ÍSÍiccolò Passera, e 
cioè il figlio di Marc'Antoiiio, per « un libro de composition de spa.rtition 
sul clavicembano » e per un fascio di (( squarzafogii (quaderid) de par
tition )), pure per clavicembalo, autografi l'uno e l'altro. 

Gli strumenti musicali sono costituiti da undici liuti, sette viole, 
una lira, un bellissimo organo, dne clavicembali, una s])inetta, un ma-
nacordo, un arj^icordo. Kel salottino inferiore erano 14 busti d'impe
ratori ronuini, insieme con quelli di Dante e del Petrarca. 

G I O V A N N I F A B R I S 

I N V E N T A R I O 

1. Lauti de diverse sorte, con le sue casse n.° undexe. 
2. Un organo con le cane de metale, belíssimo. 
3. Un claucembano belíssimo et boníssimo, con la sua cassa et pie e armari. 

4. Una spineta nova, in una cassa. 
5. Un manacordo pizolo, con la cassa. 
6. Un arpecordo novo, con la cassa. 
7. Un claucembano mezan, con la cassa. 
8. Una lira, con la sua cassa e chiave. 
9. Viole n.° sete, in la sua cassa. 
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1. La pecorina de Ad finn in l ibr i sette da cant i . 

2. Li m a d r i g a l i de Ciprian a qua t ro , p r imo libro. 

3. M a d r i g a l i ar iosi a qua t ro . 

4. M a d r i g a l i de Gi'prlan a cinque. 

5. I l (( p r imo libro delle Muse » a cinque. 

6. M a d r i g a l i de Cijjrian a qua t ro , secondo libro. 

7. Le caiizon de Oì'lanelo Lapsus a cinque. 

8. I l terzo l ibro de diA^ersi au to r i a qua t ro . 

9. U n a m u d a de cinque l ibr i scr i t t i a pena, copert i de ca r t a bergamina biancha. 

10. U n a m u d a de napo l i t ane a t r i coperte de be rgamina biancha. 

1.1. U n a m u d a de napo l i t ane a s t ampa a t r i . 

12. Ciprian a cinque. M a d r i g a l i l ibro terzo. 

13. I n t a b u l a d u r a de lau to de Francenco (h.i ALillan, p r imo libro. 

14. I n t a b u l a d u r a del soprade t to , secondo libro. 

15. Un l ibro da sonar sopra diverse sorte de ins t rument i in t i to la to <c Bassus ». 

16. Due l ibr i de m a d r i g a l i a q u a t r o che hano due pa r t e per l ibro. 

17. U n a m u d a de t r i l ibr i a t r e voci de diversi au tor i , m a d r i g a l i e moteti . 

18. Giachefo Beì'chem a cinque voci, madr iga l i . 

19. M a d r i g a l i de diversi a cinque. 

20. U n a m u d a de m a d r i g a l i de Gian Giero a due voce. 

21. Un l ibro de t a b u l a d u r a da sonar a rp icordo . 

22. Cinque l ibr i de Ciprian de madr iga l i , il qua r to libro. 

28. Due l ibr i de Gian, Giero a due voce. 

24. De Gian Giero a due voce, madr iga l i . 

25. Qua t ro l ibr i de canto de diverse sorte copert i de cu.rame rosso doradi . 

26. Due l ibr i de i n t a b u l a d u r a de lauto , 

27. Napo l i t ane scri t te a man a t r i . 

28. Canzone francese a sie voci de Jaches Bux. 

29. Franceiico Konf^eli a qua t ro , a pena. 

30. Archadelte a qua t ro . 

31. De diversi au to r i a l la breve a qua t ro voci. 

32. P r i m o l ibro de motet i del Bufo, a cinque voci. 

33. Motet i del sopradet to , a sei voci. 

34. Un corpo de l ibr i n.° sei de cant i , a pena, copert i de curame verde e con dorade 

le earte , con cordelle verde de seda. 

35. LTn corpo de l ib r i de can t i , sc r i t t i a pena, n. sie, copert i de roaneto et le car te 

depente azure et zale con cordelle verde de sturzo. 

36. U n a m u d a de l ibr i sie in sfoio de musica, scr i t t i a pena, i n t i t u l a d i « Vetus et 

novum Textum musicale )>. 

37. U n a m u d a de l ibr i de canto de cinque de Gioschi/i, a pena, copert i de curame 

et con depente le car te azure, con cordelle de sturzo. 
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88. Una muda de libri dette « Le Vergene n de Ciprian, a cinque. 

39. Moteti a qua t ro , a pena, coper t i de carton. 

40. Madr iga l i a qua t ro voci de Francesco Gortecia, copert i de car ton. 

41. N a p o l i t a n e villanesche a qua t ro , depeute, coperte de car ton. 

42. Motet i de Ciprian a cinque voci, coperti de car ton . 

4:B. (( La bella grecha )> de ('ipria/ii. a cinque voci, il q u a r t o l ibro. 

44. Archadelte a qua t ro voci, il terzo libro. 

45. U n a muda de l ibr i de m. Adriano a qua t t ro voce, napo l i t ane villanesche a 

s tampa. 

46. U n a m u d a de l ibr i a pena coper t i de cuoro bianche con cordelle pavonazze e 

naranz ine . 

47. U n a m u d a de otto l ibri scr i t t i a pena, eguale eonienzano da l dialogo : « Quando 

nascesti Amore ». 

48. Uiia m u d a de l ibr i de m a d r i g a l i a qua t ro voci de Speraiiallo Bertoldo. 

49. Sei libri scr i t t i a pena, copert i de bergamina u t supra . 

50. U n a m u d a de l ibr i n. sei a pena coperti de curarne rovan con cordelle rovane 

e l i tere d 'oro. 

51. U n a m u d a de l ibret i de bal l i a qua t ro de Francesco Be/ndvM. 

52. Uno l ibreto de musicha a s t ampa vechia da can t a r in latito. 

53. U n a m u d a de cinque l ibr i de madr iga l i , scr i t t i a pena, copert i de bergamina, 

54. Libre t i n.° t re de napol i t ane , scr i t t i a pena. 

55. L^na m u d a de canzon francese a qua t ro voci de Clement Gianeehin, a s tampa. 

56. Doi l ibret i de moteti , s t ampa vechia. 

57. Un l ibro de compositione de man del q. m. Nicolò Passero de pa r t i t i on sul 

claucembano copei-to de car ton. 

58. Un fasso de squarzafogli de pa r t i t i on da sonar in claucembano de m a n del 

q. m. Nicolò sopradet to . 

59. Un a l t r o fasso de sfogli de canto de n.° clesdotto m a d r i g a l i , a pena. 

i atti di Bart, da Conselve - Padova Arch. Not. t." 4242 ce. 163 b - 171 a, cass. IV. 1S0> 

N O T E 

0) A. GLORIA, Monumenti della E. Università di Padova (1318-1405), t. I, p . 

428-29. Nello s temma del casato Genova, secondo il FRIZIER (p. 289 &), erano t re 

teste d i delfino. 

(^) ESTIMO 1518, t. 695, poi. 49, 39, 34 e passim. 

(•'0 SCARDEONE, De cmtiquitate urbis Patavii, Basilea, 1560, p . 215 sg., e pa r t i 
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colarmente, J . P H . TO'MASINI, Illustrmm virorum elogia icon-ihus exoi-nata, Fa

tavi i, 1630, p. 99 sgg. e p . 256 sgg., che r iproduce i r i t r a t t i dei due personaggi 

incisi in rame. La p r i m a incisione der iva da una tela posseduta da l Tomasini 

stesso, l ' a l t r a da un d ip in to del p i t to re Zaccaria Zaninel l i , 

( ' ) J . F H . TOMASINI, Gymnasium ijatavinum, Udine , 1654, p . 392. 

(•"') BALOIMONIO, Urhu pa^tav., i/ìscripfiones, Padova , 1701, p. 182, n. 31. E ' ricor

dato a l l ' anno 1510 dal SANITDO {.Diarii, X, 197) e da l PAPADOPOIÌI, I I , 56, sappiamo 

che il Ti'issino fu suo scolaro. 

('') SCARDEONE, 023. cit., p . 219. 

C) Buona p a r t e di queste notizie sono t r a t t e da documenti d 'a rchivio . 

11 tes tamento di Marc 'Antonio , in d a t a 21 luglio 1554, roga to in S. Giovanni 

di Verdara , si legge in copia ( t r a t t a dagl i a t t i del rjotaio M a r c ' A n t o n i o de Fer

r a r i ) presso la Civica biblioteca, nel ms. BP . 1013 XX, e quello eli suo p a d r e Nicolò, 

rogato nello stesso monastero, è pu re in copia ( t r a t t a dagl i a t t i del nota io Antonio 

delle Conchelle, 8 novembre 1517) presso la stessa biblioteca nel ms. BP . 1038 XIV. 

Per il ma t r imon io delle figlie L a u r a e Cassandra vedi Arch, no ta r i l e di Pa

dova, a t t i di Giandomenico Ot tav iano , t. 2427, e. 54 e 64, e cfr. E S T I M O 1575, 

polizze t rasc r i t t e , S. Fermo, t . 1310, pag. 199. Pe r il codicillo contenente le sue 

u l t ime volontà e l ' i nven ta r io dei beni mobili , vedi a t t i di Bar to l . da Conselve, 

t. 4242, e. 152, 169 e 174, in Arch. not. d i Padova. 

{^) Fasti Gj/íiiiias. patav., I I I , 274; cfr. PAPADOPOLI, I , 314, n. 62. 

(•') A. GLORIA, Territorio pad., I l i , 236. 

(J") SALOMONIO, op. cit.. p. 213. 

( " ) Ivi, p. 450. 

('2) Vedi una pa r t i co la regg ia ta descrizione dell ' immobile n e l l ' E S T I M O 1615, 

poi. 3215 (t. 3744, e. 508) ; cfr. polizze reg is t ra te 1694, t. 1471, p. 20, 31 lugl io 1685. 

('••') Op. cit., p . 261 sgg. 

( ' ' ) ('enni l)iogr. d'illustri scrittori e co-mpositori di musica, padovani, per 

nozze Oiiesti-Piazzoni, Padova , Sicca, 1850, e per nozze Balb i -Arr igoni , Padova , 

Sicca, 1851. 

C'') Frcrncesco Porterial'i e le cantate degli accademici padorarvi, Venezia, Fer

r a r i 1920 (estr. dagl i Atti del E. Istit. Yen. di scienze Jett, ed arti, t. LXXIX, 

par. I I ) . 

( " ' ) SOARDEONE, op. cit., p . 248 6 366. 

( ' ' ) Cfr. H. R.IEMANN, Handbuch der Musikgeschichte, L ips ia , 1907, I I , 1, p . 

302, e G. GASPAR.1, Catalogo di ìrihl. del Liceo musicale di Bologna, I I I , p . 75 sg. 

('**) Bihliothel- (lev gedruclden ireltlichen Vocahnusih Italiens aus .Jahr. 1500 -

1700, I I Band, Berl in, 1892, p. 149. Ofr. anche R. EITNER, Biogr. hihliogr. Qiiellen-

I.exico'ii der Musiker u. Musilrjelehiien, Lipsia , 1900-1904, e F . J . FÉTis, Biogra-

phie wìiiverselle des mahsicie.ns et hihl io graphie générale de lei musique, Bruxelles, 

1811. 
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R. UNIVERSITÀ DI PADOVA 

L'ESITO DEL CONCORSO 

PER IL PALAZZO DELLA FACOLTÀ DI LETTERE 

LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione gindicntrice, nominata secondo I' artìcolo .S del 
bando di concorso, nelle ]>ersone dei Signori : 

l*roi'. Cacio .Anti, Magnifico liettore didla rniversità di J*adova -
Presidente ; l'rof. Aldo Ferrabino, Preside della Pacoltà di Ixittere ; 
Ing. (Ìnido Sacchi, Consirlente tecnico del Consorzio; Ing. Annibale 
Mazzarolli, delegato del Sind. Fase. Ing. ; Prof, l i t tor io Mor])urgo, 
delegato del Sind. Fase. Arcldtetti - Mendiri : si è riunita nei giorni 6 
e 7 luglio 19i)-l-XIl e collegialmente, d()])o avere sdsitato la zona ove 
il nuovo edificio dovrà sorgei-e e la Sala dei (îiganti e aver preso nozione 
del bando di concorso, ha pi-ocednto a un ])]-imo esame dei ]>rog('tti. Essi 
sono in numero di 14 ; e il Presidente rende noto che tutti sono stati 
presentati regolarmente ai seiìsi dell'art. 7 del bamlo. 

Constatato il buon esito del concorso per numero e per qualità di 
progetti e do]ìo uno scambio di idee fra i Commissari, si procede a una 
prima eliminatoria di quei progetti che, per distribuzione di ])ianta o 
per esjjressione architettonica o ])er l'nna e l'altra ragione insieme, non 
rispondono alle esigenze del bando. 

Aliene quindi portato un'esame analitico sui 7 progetti contrasse
gnati : A F 1), Antonianum, Cttavio Cablati e issino Gallimberti, ('a])i-
taniato XIT, Salve 1934, Arch. Duilio Torr-es^ Arch. Veronese. 
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/I F D si ]>resenta con nn ])roí>;etto ]ii-inci])ale e iin ])roj>'etto - va
riante. La (V)iiiniÍ8sione niuinime, pur ii])]írezz;.í]ido la vivacità arcliitet-
ionica: dei pro^:etto variante, l'itiene che, per ,gl.i iiìconvenieiiti di pianta 
che derivano dalla adozione deiriiìgresso principale a Est, tale idro
getto debba essere e.sclnso da nn nlteriore esame; mentre riconosce che 
il ]»rogetto i)rinci])ale merita la massima attenzione per la chiara distri
buzione delle anle e degli istituti e per la nobile espressione architetto
nica che contempera le ragioni di rispetto ambientale con quei criteri 
di sana modernità che il bando snggerisce. 

Aìitoniamrm non trae alcnn partito architettonico né dalla diversa 
altezza delle aule e degli istitnti, né dalla particolare destinazione del 
piano snx)eriore e Gijìsoteca ; ne deriva nna architettura scolastica 
generica con eccessiva insistenza di zone finestrate sovi'apposte. Inoltre 
la, insnfficieiite capacità e la, deficiente illuminazione delle anle poste a 
])iano terreno sotto la Sala dei Giganti e lo spostamento previsto della 
porta maggiore di accesso alla sala costituiscono inconvenienti gravi e 
non eliminabili. 

Ottavio Calnati e 'Nino GalUìnherti presentano un nobilissimo pro
getto in cni la preoccupazione di aderire alle forme stilisticlie tradi
zionali appare anche troppo evidente a danno della chiarezza di deter
minazione delle epoche di edificazione del niiov^o e del vecchio edifìcio. 

l 'er vari istituti non è raggiunta la desiderabile indipendenza ; il 
lungo cori'idoio - galleria a primo piano del coi-po di fabbrica A^ord non 
riceve aria e luce diretta; a piano terreno tutte le aule gravitano sul 
vestibolo eccentrico e non vasto, attraverso una lunga galleria dì tran
sito. 

Oapitaviato Xll nella, architettura esterna raggiunge una ottima 
espressione di modernità ; il frazionamento della fronte a Nord con ar
retramento dal filo stradale della parte destinata agii istituti consente 
un<ì varietà di partiti interessante ; ma il sacrifìcio imposto dalla ubi
cazione dell'aula di 200 allievi nella zona meglio esposta e quello che 
deriva d;tlFaver x>i't'scelto nel corico di fabbrica maggiore uno schema 
tipico doppio, portano a distribuire prevalentemente gii istituti sulla 
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fronte Nord, in contrasto con i suggerimenti del bando di concorso. 
Inoltre non è felice la ubicazione di un'aula di 50 allievi al primo ]:)iano, 
distaccata dalle altre e servita dallo scalone d'onore. Buono il raccordo 
fra. nuovo e antico per la minore altezza, del corpo di fabbrica- di nuova 
costruzione. 

^alve 193/i ha ben valorizzato parte degli ambienti sottostanti alla 
salai dei Giganti, creandovi un'ampia galleria - vestibolo. Ino]iportuna 
è la suddivisione delle aule in due piani. Il sano concetto di x>f>i'tiire i 
corridoi a, Nord ha condotto il progettista a dare a essi un corso troppo 
tortuoso con un cattivo innesto nei tronchi corrispondenti ai cor]ìi di 
fabbrica a Nord e a O^^est. L'architettura esterna è frammentaria. 

I/Ardiitetto Duilio Torres presenta un progetto in cui la distri
buzione di pianta, è in armonia al bando di concorso ; hi sejiarazione 
delle aule degli istituti è chiara; non così la separazione tra loro dei 
vari istituti che risultano con servizi in comune. 

La intei-]>retazione data dal concorrente albi ricliiesta del bando di 
(( una semplice ed Cipiilibrata espressione d'arte moderna » è invero 
assai })ersonale e la monumentalità raggiunta con lo schema a ]3ila-
strate portere]>be forse nell'ambiente di case e casette di Corte Capita-
niato un turbamento ben più profondo di quel che possa portare un 
moderno muro liscio. 

Uarchitelto Veronese ha cercato di trovare 1 contatti fra la. mo
derna architettura e le forme tradizionali venete ; ha iiduito la conve
nienza di interrompere in tale interpretazione del tema la continuità 
della fronte a, Nord; ma la soluzione a cui è ginnto manca di equilibrio. 

Con una delle aule al primo piano viene a mancare la desiderata 
netta suddivisione fra aule e istituti e lo scalone d'onore risulta impe
gnato nel normale funzionamento della Facoltà. 

La Commissione decide quindi di restringere l'esame per l'asse
gnazione dei premi ai tre progetti : Capitaniato XII, Ottavio Cabiati e 
Nino Gallimberti, A F I ) , 
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Gapitaniato XII in ossecpiio alle disposizioni generali regolamen
tari sugli edifici scolastici, nelle particolari e poco felici condizioni di 
forma e orientamento dell'area edifìcabile, ha troppo sacrificato gii isti
tu t i ; e poiché la durata effettiva di occupazione degli ambienti è assai 
maggiore per gii istituti che non per le aule, ne risulta un grave difetto 
di ])ianta che la sana modernità dell'architettura non basta a compen
sare, 

Ottavio (JahiaM e Nino Gallimherti hanno raggiunto una buona, 
dis])osizione di jjianta. Nella raffinata espressione di architettura, così 
degli esterni come dello scalone, tendono al limite fra la imitazione sti
listica e la composizione liberamente moderna richiesta dal bando. 

A F D, nel progetto principale, ha nettamente diviso, come era de
siderabile, gii istituti dalle aule poste tutte a piano terreno ; col por
tare il vestibolo in quasi - asse del ]orospetto a Nord ha risolto tutt i 
i dettagli di pianta relativi ai servizi in modo da eliminare ogni inter
ferenza nel funzionamento delle varie attività che nell'edificio si deb
bono svolgere. 

Particolarmente opportuna è l'ubicazione degli ambienti di sog
giorno per gii studenti. La grandiosità del vestibolo e la sua ubicazione 
nel cuore dell'edificio costituiscono il miglior correttivo alla lamenta
bile mancanza- di un cortile o di un portico ; la disposizione delle rampe 
di scala e gallerie che sul vestibolo si affacciano e il partito tratto dalla 
unificazione dei soffitti del vestibolo e delFatrio alla Sala dei Giganti 
sono veramente geniali. 

Tuttavia, pur rendendosi conto la Commissione del presupposto 
estetico che ha condotto il progettista a deterininare la esigua ampiezza 
delle raiiix^e di scala, giova osservare come l'ampiezza indicata sia in
sufficiente a smaltire la folla che nella Sala dei Giganti potesse essere 
jiunita. 

La nobiltà della architettura esterna è determinata dalla disposi
zione delle aperture di finestra che a ritmo costante si ripetono nelle 
fronti principali in due soli ordini : l'uno contenuto nella zona a rive
stimento di pietra, l 'altro nell'ampia zona intonacata che la sovrasta. 
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In vista- dei maggiori pi'egi riscontrati nel progetto A F D in rap
porto agii altri, la. Commissione unanime decide di classificare primo 
il progetto A F D a il maggioranza decide di classificare secondi ex aequo 
i progetti Capitanmto XÍÍ e Ottavio CahiaM. e 'Nino QallwibGrti. E 
propone al Consiglio di Amministrazione die venga assegnato all'autore 
del progetto A F 1) il primo premio di L. 15.000 e che la somma di 
L, 10.000 venga divisa in due parti eguali fra il binomio Oahiati - Gal-
limlierti e l 'autore del progetto Capitaniato XÏL 

Aperte le buste risultano autori dei progetti : 

A F D l'Arch. Gio. Ponti di Milano. 

Oa/pitaniato XIJ l 'Ardi. Virgilio Vallot di Venezia. 

I certificati d'iscrizioni ai rispettivi Sindacati ed Albi dei Signori : 
Gio l*onti, Virgilio Vallot, Ottavio Cabia ti e Nino GaUimberti risultano 
regolari. 

La Commissione pro] >one che all'arch. Gio Ponti venga dato l'inca
rico per la redazione del progetto di esecuzione. 

f.to CARLO AISTTI, Rettore-Presidente 

ALDO FBRRABIÌÌO, GUIDO SACCHI, ATÌ^NIBALE MAZZAROLLI, Membri 

VITTORIO M0BPÜRO0, Relatore 

Padova, 7 Luglio 1934-XII. 
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A b b i a m o d a l - o , a s u o f e m p o , un c e n n o i l -

l u s U a M v o s u l l a m o d e r n a s e d e d e l C o n s i 

g l i o P r o v i n c i a l e d e l l ' E c o n o m i a C o r p o r a M v a 

d i P a d o v a . R i p r o d u c i a m o q u i o g g i u n o d e i 

d u e g r a n d i p a n n e l l i , o p e r a e g r e g i a d e l p i n 

t o r e p a d o v a n o A n i o n i o M o r a n o , c h e n e 

a d o r n a n o i l S a l o n e d e l l e A d u n a n z e . 
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IL M E R C A T O GENERALE 

PER FRUTTA E VERDURA 

I N P A D O V A 

I l Mercato Generale per frutta e verdura sorge in località eccentrica 

presso i MsbgiW/zAm Generali e la Fierai Campioni, nsnfmencio dell'ac

cesso immediato di strade camionabili di grande comunicazione, come 

in, Venezia - Milano, accesso che verrà integrato in un prossimo tempo 

con le arterie periferiche concepite dal piano regolatore cittadino. 

Il progetto degli ingegneri Nino Gallimberti e Tnllio Paoletti si 

basa sul principio di divìdere le funzioni varie cui il mercato deve ob

bedire : 1") i grossisti che hanno merci da depositare in magazzini chiusi 

per poi venderle all'ingrosso ; 2") i produttori che portano giornalmente 

al mercato la loro merce ed hanno quindi bisogno di esporla sotto tet

toie per venderla-; 3°) i rivenditori o commissionati che, comprando dai 

grossisti 0 dai produttori, espongono la merce sotto tettoie per ven

derla giornalmente. 

Ciò corrisponde allo scopo che il Gomune s'è prefìsso di sostituire 
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con la- iiuovai costruzione il mercato odierno svol5i;entesi in maniera ina

deguata; iiellai storica l*iazza dei Signori. 

In relazione a tale analisi funzionale i progettisti hanno provve

duto ai magazzini per grossisti, a pensiliue per produttori e rivenditori, 

sistemando tali costruzioni con un servizio di strade in cui t'ossê  di

stinto il tríiílfico di eidrata e di uscita e l'osse facilitato il servìzio di 

(iiM'ico e scarico. 

Vìi binario ferroviario ])rovvede al raccordo del Mercato con la 

])rossima zona ferroviaria. 

L'area, coperta è di circa 23.000 ivu]. Quarantasei sono i magazzini 

di deposito per grossisti, di cui ciascuno misura m<i. 84 con l'antistante 

tettoia di esposizione. 

Le strade d'ingresso si son t(^nute larglie 15 metr i ; (pielle di uscita 

metri 9 senza marcia]ÙIMIÌ. Tra dette stradi^ si sviluppa- in asse al 

Mercato la grande Tettoia in cemento armato jiei' 1 Rivenditori, tettoia 

clie, compresi i marciapiedi coperti da pensiline a sbalzo, misura: m. 18 

di larghezza coprendo un'area di mq. 2142. 

I lati perimetrali longitudinali del Mercato sono occupati da pensi

line per depositi di carretti a mano, auto e servizi vari. 

I corpi longitudinali dei magazzini con relative tettoie sono colle

gati da altre tettoie trasversali in modo da foriuare un sistema di via

bilità pedonale coperta per tutto il Mercato. 

II prospetto frontale è stato tenuto lontano diil profilo stradale dél

iai Padova - Venezia, con un arretriimento tale da permettere un vasto 

jtiazzale per il traffico dei veicoli. 
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Sulla/ «tracia, l'ingresso è ottenvdx) mediante cancellata interval

lata da cabine per il ])ersonaIe di controllo, cabine che fungono archi

tettonicamente da, larglii piloni. Due fabbricati adibiti a ufticio postale 

e a, I»ar ri(piadrano la froide, e presso di essi si innalzano dei piloni lu

minosi, cui è affidato il compito di indicare l'ingresso del Mercato, 

ìi'elF ITftlcio postale - telegraiico la sala circolare per il pubblico 

usufruisce della massima superficie di sportelli ; appartate sono le ca,. 

bine telefoniche. 

Nel mezzo del Mercato in ])osizione assiale sta il fabbricato della 

Direzione col pianterreno asservito ad abitazione del custode. Due fon

tane decorative ne abbelliscono il prospetto, mentre altre fontanine uti

litarie sono collocate lungo le pensiline. 

L'architettura ha preso spunto dallo stesso carattere dell'intera co

struzione, cioè dalla sua distesa orizzontalità; jutcennano ad un mo

tivo verticale solo le torrette luminose dell'ingresso, per quanto tale 

verticalità interessi solo masse localizzate. 

Il carattere dell'editìcio s'infoi*ma di grandi masse semplici nelle 

larghe pilastrate, nei singoli fabbricati lasciati nella loro nuda stereo-

inetriai con semx)lici incorniciature lineari. I colonnati delle pensiline 

sono lunghi steli di cemento armato trattati a bocciarda dopo la sfor

matura dei casseri. Il resto è a tinte chiare, bianco e grigio, in modo da 

accennare le masse architettoinche ; le cancellate sono di un colore az

zurro intenso ; il tutto è ispirato al carattere utilitario della costruzione. 
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n i H m 
Il 24 Giugno si è chiusa la XVI Fiera. 

L'affluenza di pubblico ai Quartieri di 
via Nicolò Tommaseo ha ricordato gli 
anni della floridezza. Gli espositori so
prat tut to si sono dichiarati spontanea
mente soddisfatti non solo per il risultato 
propagandistico, ma per il concretizzar
si di questo l'isutltato in realizzazioni di 
affari. Questa è e sa.rà sempre l'unica 
ragione di essere di una Fiera che nel 
vasto campo degli scambi commerciali 
cerca un,a vita reale. 

Il tempo a disposizione degli organiz
zatori era breve : ma i tre mesi che han
no preceduto l 'apertura della Fiera fu
rono intensi di lavoro : lavoro metodico, 
animato dalla fede nella riuscita. 

Il successo è stato pieno ed indiscuti
bile. I] bilancio convaliderà con le cifre 
il rilievo unanime. 

L'appoggio pieno ed affettuoso di tutte 
le autorità di Padova che hanno saputo 
sentire quale importanza abbia la Fiera 
iieir economia triveneta, è stato certo 
uno dei coefficienti maggiori del successo. 

La riuscita degli importanti congressi 
tecnici tenuti nel periodo fieristico ha 
anche dimostrato quale possa essere l'o
rientamento futuj'o di queste manifesta 
zioni, che debbono necessariamente as
sumere una fisionomia chiara ed incon
fondibile. — 

Le mostro corporative, che otteunero 
la lode dei Ministri Acerbo e Eossoni e 
di Achille Starace sono state più di un 
semplice esperimento: poiché esse hanno 
dato non solo una impronta alla Fiera 
padovana, ma hanno anche costituito un 
notevolissimo suggerimento per 1' indi
rizzo delle manifestazioni fieristiche fu
ture. 

Il Podestà di Padova nob. gr. uff. 
Lonigo, iieir adunanza degli espositori, 
alla chiusura della Fiera, portando il 
saluto della Città, ha espresso la viva 
soddisfazione per la riuscita della XVI 
manifestazione ed ha ringraziato il pre
sidente ed il direttore artefici primi, con 
la commissione amministrativa, del suc
cesso stesso. Ha invitato infine gli espo
sitori alla prossima XVII Fiera. 

A cliiusura, la Presidenza ha inviato 
al Duce questo telegramma : 

(( Eccellenza Benito Mussolini — Capo 
del Govei'no — Roma — Chiudeiiflofti 

XVi Fiera di Padova che nella nuova 

fisionomia covninale e nella s'pecifica 

iunzioiie triveneta. ha Hoqiuto l'itrovare 

completai vitalità, 'protesa verso la 'vea-

lizzaziiriie di v/n, inercato varale con i/ii-

dii'izzo corpora ti'ìK), Fiera, espositori e 

ci ff adi Ili rirohjoììo Yoxtiri Fccelleiiza de

voto' rico'ìtoscente 'pensiero. 

Ci è (jrato informare VosPra Fccellen-

54 



za dei riKiiltati conHegwití : null a stiper

ai cie tot al e (iella. Fiera di ìi>q. 82.482 sono 

»tati Off li pati UH/. 32.531 da 731 esposi

tori vap'preseiitati 1079 ditte, segnando 

rilevante aumento rispetto pre,ced,enti 

}iaiiifestazioiii. 750.000 visitatori prove

nienti da tìitte le Provincie venete costi-

taiscono il sicuro inercato die ìi,a saputo 

effett'unâ'e numei'ose e iinpoiianti vendi

te. Successo Ma/rifestasiane è conferma

to altre.si dalle visidtanze attive del bi

lancio che consentiranno alla Fiera quel

la, nutirnoìniih di funzioìiamento cìie si 

mole irtgijiiinrjei'e per Manifestazioni 

del genere. 

Alla l'Jccellenza Vostra citi è dedicata 

ogni passione e ogni realizzaztone, giun-

(/ano le derote espi'essiirni d,i fed,eltà e 

di ometggio. 

— Lonigo FodeMà Padova — De Marzi 

Presidente Fiera ». 

Domenica 17 giugno sul campo di 

aviazione <( Gino Allegri » l 'Aero Club 

(( M a r i a n o d 'Aya la Godoy » ha tenu to 

la sua g io rna t a di p ropaganda aerea 

che ha avuto, come tu t t e le al t re che si 

vanno svolgendo nelle p r inc ipa l i c i t tà 

d ' I t a l i a , un enorme successo di pubblico," 

ol t re 40.000 persone hanno assisti to al la 

manifestazione. Fin dal pomeriggio di 

sabato la g io rna ta av ia to r ia di Padova 

aveva avuto un pre ludio molto g rad i to 

con i A ôli g r a t u i t i per i soci dell 'Aero 

Club locale. 

I l ma t t i no del 17 si svolse il 3" con

corso t r iveneto di modelli volant i al 

quale hanno par tec ipa to pi di viìuti 

modellist i . 

La prova, basata sulla formula della 

d u r a t a e iniziatasi alle 9.30 ha dato la 

seguente classifica : 

1. Cignacco Giuseppe di Pordenone (1. 

lancio 3'54", 2. lancio 2'27") ; 2. Biasin 

Ivan di Pordenone (3'40" ^/., 2'06" •'/, ; 

3. Dona Giovanni d i Venezia ( l ' 36" , 

2 '23" V.) ; 4. Pa iono Enr ico di Porde

none (25" 2/„̂ , 2 '22") ; 5. Se r ra G. di 

Bologna (2'09" =/„_, 1,29" "!.) ; 6. Segato 

C. ( l ' 27" , l '59"2/._); 7, P a r o n i F . (33". 

l '49" 'V_; 8. Ugolini D. ; 9. Ar io t S. 

Seguono a l t r i c][uindici lanciator i . 

Pui'e nella m a t t i n a t a a p a r t i r e dalle 

ore 10 si sono avuti gli a r r iv i dei par

t ec ipan t i a lFavioraduno , indet to per la 

g io rna t a di manifestazioni aeree. Gli 

a r r i v i si sono susseguiti nel seguente 

ordine : 

1. p i lota Sca^rton di Udine (1 passeg-

gei'o) su apparecchio (( A S. 1 » ; 2. cap. 

Dal le Ore di Vicenza, (( B. a. 15 S. » ; 

3. sergente Ventur i Nello di Bologna, 

« B. a. 15 S. » ; 4. cap. San taca te r ina e 

passeggero ing. Manares i di Bologna, 

su <( A. S. 1 » ; 5. cap. B ignami e pas

seggero motor is ta T u r r i di Fe r r a r a , su 

(( Ca. 100 1) ; 6. Ti roni Leo di F e r r a r a , 

su « Ho. 5 ». 

Nel pomeriggio alle ore 15.30 alla pre

senza di S. E. il gen. Pricolo, coman

dante la 2.'̂  Zona Aerea e di t u t t e le 

autoi ' i tà c i t tadine civili e mi l i t a r i , si è 

svolta la grande manifestazione aerea 

a l la quale hanno par tec ipa to le squadri 

glie di a l ta acrobazia di Campoformido. 

Oltre 20.000 persone hanno assisti to ai 

var i numeri del p rog ramma che ha por-
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tato all'entusiasmo più vivo la massa 

degli spettatori. 

Pr ima della esibizione degli assi di 

Campoformido vi fu un lancio dei mo

delli volanti vincitori delle gare del mat

tino ed esperimenti di voli veleggiati e 

rimorchiati. 

Seguì il bombardamento aereo di un 

villaggio e un lancio col paracadute del

la signorina Irengard Kraft. 

La classifica dei raduuisti è stata così 

stabilita : 1. Aero Club di Vicenza per 

il numero dei partecipanti (sei apparec

chi coi piloti : on. Garelli, on. Cariolato, 

ing. Dalle Ore, Santagiulianai, Mar

chetti, conte Piovene, Maran, Perdon-

cin. Gobbo). 

2. Aero Club di Udine per la distanza. 

Il giorno 10 luglio una numerosa bri
gata di poeti e d'artisti ha invaso le stra-
dicciuole erte e sassose di Arquà Petrar
ca, l'ameno paese che sorge nel cuore dei 
Colli Euganei. Il convegno poetico del
la Biennale ha voluto concludersi in que
sto paesello nel quale intorno alla tomba 
e alla casa di Francesco Petrarca so
pravvive una tradizione augusta di poe 
sia. 

La brigata, part i ta da Venezia su al
cune automobili, aveva a capo l'on. An
tonio Maraini, segretario generale della 
Biennale. Ne facevano parte, fra gli al
t r i , i poeti laureati della Biennale Renzo 
Laurano e Nicola Vei'nieri, i membri 
della giuria del premio di poesia Cor
rado Covoni, Aldo Palazzeschi e Diego 
Valeri; e numerosi poeti, scrittori ed 

artisti, fra cui Sibilla Aleramo, Dimitri 

Bogris, Cipriano Giacchetti, Silvio d'A

mico, Mario Pelosini, Marco Rainperti, 

Eugenio Biancale, Elio Zorzi, Varagno-

lo, Seibezzi, Mauroner, Novati, Brass, 

Lucarda, Cesetti, Teresa Sensi, Ugo Ghi-

ron, Alberto Musatti, Cadorin, Sacchi. 

Ad Arquà i visitatori erano attesi dai 

maggiore Guido Pozzi, vicepodestà di 

Padova, in rappresentanza del Comune 

proprietario della casa del Petrarca, 

dallo scultore comm. Paolo Boldrin, 

commissario dei Sindacati fascisti Belle 

Arti delle Venezie, dal comm. Adolfo 

Callegari, conservatore della casa del 

Petrarca, e dal pittore Giorgio Peri, del 

Comitato turistico di Padova. 

Dopo aver reso omaggio alla tomba del 

Petrarca, i convenuti si sono diretti alla 

parte alta del paese ove è situata la casa 

del Poeta, che hanno visitata con la gui

da del prof. Callegari. Quindi la brigata 

si e r iunita nell'orto, t ra gli ulivi e i 

lauri, in vista delle pendici del Vento-

Ione. Ivi Mario Pelosini ha interpretato 

con molta efficacia e nobiltà di dizione 

alcuni dei più bei sonetti del Petrarca 

e da ultimo ha detta la canzone alla 

Vergine, accorata e sublime invocazione 

religiosa e umana che il Poeta ha scritto 

in questa sua casa d'Arquà. Mario Pelo

sini ha riscosso calorosissimi applausi. 

Nello stesso orto è stato servito agli ospi

ti un rinfresco rustico offerto dal Co

mune di Padova. 

Quindi la comitiva r ipart ì alla volta 

di Venezia : non però al completo, che 

alcuni scrittori e artisti preferirono tra

scorrere la fine della giornata nella pace 

suggestiva dei nostri colli, 
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Lunedì i) luglio ])(!!' in iz ia t iva del Co

mita to ])i'oviiiciale del TurisJìio, ha avuto 

hu)go uiui r iunione uella sede tlel Co;n-

HÌglio provinciale del l 'Economia COI']ÌO-

ra t iva per stabi l i re le liuee di accordo 

fi'a gli E n t i interessati al la costi'uzioue 

di un chiosco sul piazzale della Stazioue 

fei 'roviaria di Padova , chiosco che dovrà 

ospi tare l'ufficio di informazioni e pro-

|)aganda tur i s t ica di Abano Terme n 

Padova , e che sa rà inol t re fornito di 

una moderna cabina telefonica. Detto 

ufficio avi'à anche il compito di curare 

la vendi ta dei bigl ie t t i t r a m vi a r i per 

Abano Terme, ed essere attrezzato a svol-

gei'e quei sei'vizi tu r i s t i c i che si rende

ranno necessari du ran t e i per iodi di 

maggiore affluenza in occasioìie di mani

festazioni. 

Alla r iunione, pres ieduta dal Pi'esi-

dente del Comitato del Turismo, erano 

pi'esenti il Dire t tore del Comitato stesso, 

il Pres idente dell 'Azienda di Cura di 

Abano Terme, il Di re t to re della Società 

Telefonica delle Venezie, il rapiiresen-

tante della Cassa di Risparmio di Pa

dova ed il rapiu 'esentante della Società 

])er l 'esercizio delle tr'anivie di Padova. 

La sera del 5 luglio ha avuto luogo 

l 'a iK' r tura iifHciale del dancing di Abano 

Terme. 

Al l 'avvenimento eccezionale interv(!n-

nero le A u t o r i t à di Padova ed Abano 

Terme. 

Nei lussureggiant i vial i delle Terme 

e rano a l l inea te cen t ina i a di automobil 

l i rovenienti da l la AMcina Padova e dagli 

a l t r i magg ior i centri del Veneto. 

Pa] ' tec ipava a l la festa g r an yjarte ihd-

la colonia curan te e l 'elegante folla dei 

vi l leggiant i . 

I l parco delle Terme era i l luminato 

a gala, ed il dancing spiccava luminoso 

e mult icolore sulla massa frondosa degli 

alberi . 

La sera ta t rascorse l ietamente fra mu

siche e danze fino alle due dopo mezza 

notte. 

R I G O N Impianri d i : Riscaldamenlo 

Venlìlazione - Essicaloi 

T E R M O T E d 4 I I ^ A Eliniinazione della fumana 

Conduirure per acqua e gaz 

PADOVA Pozzi Artesiani - Bagni 

San i la r i - Lavanderie 
VIA MORGAGNI N. 10 
TELEFONO N. 2 0 - 5 9 1 F rì 9© r i f e ri A u to ma t ici 

(VICINO STAZIONE s. SOFIA) Combustlone a Mafia 
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L A P O T E N Z A M I L I T A R E D E L L O 

S T A T O , L ' A V V E N I R E L A S i C U 

R E Z Z A D E L L A N A Z I O N E S O N O 

L E G A T I AL P R O B L E M A D E M O G R A F I C O 

M U S S O L I N I 

BOLLETTINO DI STATO CIVILE DELLA PROVINCIA 

MAGGIO 1 9 3 4 - X I I 

Capoluogo Resto Provincia TOTALI 

N a t i 2 4 0 1 2 8 9 1 5 2 9 

I M o r t i 1 20 41 2 5 3 2 

A u m e n t o p o p ò l a z i 0 n e 120 8 7 7 9 9 7 

GIUGNO 1 9 3 4 - X I I 

Capoluogo 

N a t i 2 5 0 

M o r t i - 114 

A u m e n t o p o p o l a z i o n e 1 3 6 

Resto Provincia TOTALI 

1 1 7 1 1 4 2 1 

3 8 4 4 9 8 

7 8 7 9 2 3 
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L I B R I 

Dott. G. PARU F FIN I : ''Istihmoni di 

ordinamento turisf/ico „ Roma • L. 10. 

E' uscita ill questi giorni una impor
tante ed interessante pubblicazione del 
Dott. G. Faruffini dell'/?//// sulle <( Isti-
tuizoni di ordinamento turistico ». 

Lo studio del Faruflini, che è precedu
to da uiui chiara yn'cfazione del Prof. 
Angelo Mariotti, Direttore Generale del
l' E.N.I.T., raccoglie ed esamina con 
cura e competenza le provvidenze del Go
verno Fascista in materia di organizza
zione ed attrezzatura turistica. 

Come giustamente osserva l'illustre yire-
sentatore della monografìa il turismo ha 
trovato in poco pili di cinque anni la 
sua sistemazione culturale e scientifica 
fra le discipline economiche e statistiche, 
ed ha già formato oggetto di t ra t ta
zioni organiche che hanno posto in evi
denza aspetti e fenomeni di grande por
ta ta economica e politica. 

La monografia del Dott. Faruffini ha 
finalità pili che altro didattiche e diviil-
g'ative ; perciò riveste un interesse part i
colare, poiché non è a chi non appaia 
l 'utilità di portare a conoscenza del 
grande pubblico, in forma piana chiara 
ed elementare, questa materia che solo 
da ]ioco tempo e oggetto di studi siste
matici. 

A. DRAGHI 

D 1 Ï T A 

AMEDEO PAOLONE 
VIA S. FRANCESCO N. l i 

NOLEGGIO 
AUTO 

CON LE P1Ü MODERNE 

M A C C: H l N E 

OFFICINA RIMESSA 

T E L E F O N O N. 24-013 

LIBRI 
ITALIANI 

E STRANIERI 

G A R A G E 
UMBERTO 

PADOVA 

TOMASI &PIRILLI 

N O L E G G I O A U T O M O B I L I 

R I P A R A Z I O N I 

P R E Z Z I C O N V E N I E N T I 

V I A U M B E R T O I N. 9 

TEL. N. 23-852 
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UHU 
In questi giorni a Padova si è proitit-

tato in visione privata un film a passo 

ridotto, opera di alcuni giovanissimi del 

Cine Olub locale. 

Il dilettantismo, da alcuni trascurato, 

è sempre amorosa passione di entusiasti, 

frutto di giovinezza, che va apprezzato 

specie quando si tratti, come in questo 

caso, di giovani di geniale competenza 

e di coraggiosa intraprendenza. 

Girare un film a passo ridotto con i 

mezzi di cui può disporre un privato è 

cosa difiScilissima. 

A tale difíicoltà, questi giovani pado

vani ne hanno aggiunta un'altra ineren

te al tema scelto, che si svolge quasi in

tegralmente neir ambiente della Fiera 

padovana. Girare un film in quindici 

giorni con la prospettiva di non poter 

riprendere alcuna scena dopo questo pe

riodo, venendo a mancare 1' ambiente, 

dimostra una certa sicurezza che va no

tata a merito degli organizzatori. 

Ideatori, artisti ed organizzatori me

ritano tutte le lodi per questo loro co

raggio e per l'esito del film, che è dav

vero riuscito e di molto garbo. E prima 

di tutti : Leone Viola regista ed attore 

ad un tempo, giovane di vivace ingegno, 

da cui molto ci aspettiamo; poi i colla

boratori De Marzi e Calcagno. 

Il tema sta iiella descriz îone dei tipi 

che si osservano nella Fiera Padovana. 

Un contadino, che viene col biroccio dal

la campagna per comprare alla Fiera 

il nuovo aratro, carattere ben disegnato, 

un mariolo in cei'ca di un buon colpo 

e un questurino che se lo lascierà scap

pare sin che il divino caso non glielo 

metterà tra le braccia; un gagà impeni

tente con la sua bella, che in questo caso 

è graziosamente impersonata dalla si-

gnoi'ina Poggi, giovane speranza del 

cinema (grazia, naturalezza-, espressione, 

vivacità sono doti che non le mancano) ; 

infine due portoghesi sbafatori, mac

chiette segnate con spirito. 

E tutti questi tipi girano nella Fiera 

padovana, che viene descritta, frugata 

in tutti suoi angoli, magnificata nelle 

sue prospettive d'assieme, nelle panora

miche a volo d'u-ccello, brillantemente 

documentata nella sua vivace attività. 

La Fiera trova così una magnifica opera 

di propaganda in questo film, che non è 

un freddo documentario, ma una cosa 

viva, sentita, anche se la parte narrati

va-, sia superata dai mezzi sonori odier

ni, solo possibili nei grandi studi. 

Ma quello che interessa- di più in un 

film sperimentale è la tecnica : sotto que

sto punto di vista l'opera di Viola e dei 

suoi cooperatori merita ogni incoraggia

mento. Occorie ricoi'dare qualche sce

netta : l'arrivo del biroccio al passaggio 

a livello nell'andata e al ritorno dalla 

Fiera, la scena dell'alzabandiera, il pas

saggio degli aereoplani, gi approci dei 

due amorosi, la fuga del ladro. Lunga 

sarebbe la descrizione di un lavoro che 

ci auguriamo di vedere in pubblica vi

sione qui a Padova e che per ora ci sen

tiamo di confortare col viatico più lu

singhiero, in attesa del giudizio della 

Biennale del Ciiiema di Venezia dove 

sarà proiettato. j|_g_ 
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D E L I B E R A Z I O N I 

D E L P O D E S T À ' 

PIANO REGOLATORE 

IL PODESTÀ 

Premesso 

Con deliberazione 16 marzo decorso n. 
40 venne approvato il progetto, impor
tante una spesa preventivata di lire 
2*75.000, per la costruzione delle strade 
Pizzolo, Bonazza e Furlanetto in frazio
ne di Arcella, e venne determinato di 
procedere in via amichevole all'acquisto 
delle aree occorrenti per la formazione 
delle strade stesse, nei limiti preventi
vati di spesa di lire 34.000. 

Con nota 13 aprile p. p. n. 6865-8736 
Div. IV, la R. Prefettura, ritenendo che 
la cessione al Comune delle aree da occu
parsi colle dette strade, dovesse avvenire 
senza pagamento di alcun correspettivo 
da parte del Comune medesimo, ritornò 
la deliberazione suaccennata per la mo
dificazione del caso. 

In analogia all'avviso della R. Prefet
tura l'Ufficio legale del Comune diede 
corso alle pratiche per otteiìere il tra-
sfei'imeiìto gratuito delle aree summen-

tovate e non senza qualche difficoltà ot
tenne la adesione di tutte le numerose 
ditte proprietarie delle aree stesse, (oltre 
a ottanta) fatta eccezione per una. la 
quale però finì pure per aderire a non 
frapporre ostacoli alla esecuzione del 
lavoro. 

A parziale modificazione pertanto del
la deliberazione in proemio (aitata 16 
marzo 1934 XII n. 40; 

delibera 

a) di sostituire il capo 3" della delibe
razione stessa col testo seguente : 

(( 3. - di accettare il trasferimento da 
parte delle ditte proprietarie, senza al
cun correspettivo e a mero titolo di con
tributo nella spesa per la costruzione 
delle strade sopraindicate, delle aree da 
occuparsi colle strade stesse, restando a 
carico del Comune le spese, preventivate 
in lire 10.000, necessarie per la stipula
zione degli atti di trasferimento n. 

h) di tenere fermo in tutto il rimanen
te la deliberazione medesima, ritenuto 
che l'ammontare dei compensi di espro
prio che era stato preventivato in lire 
24.000 sarà portato in aumento del fondo 
per le impreviste contemplato nel pre
ventivo allegato al progetto, salva defi
ni t iva liquidazione. 

Annullato l'impegno n. 3 assunto sul
l 'art. 143 Bil. 1934 in base alla delibera
zione 16 marzo 1934 n. 40. 

Impegno n. 6 per lire 10.000 bilancio 
1934 (spese contratto). 

Art. 143 - Costruzione nuove strade e 
sistemazione strade suburbio. 

Stanziate lire 350.000. Impegnate lire 
244.500; - Disponibili lire 105.500. 

Impegno n. 7 per lire 24.000 bilancio 
1934 (a disposizione per lavori). 

Tit. I - Capo I I - Categoria V. 
Art. 143. - Costruzione nuove strade e 

sistemazione strade suburbio. 
Stanziate lire 350.000; Impegnate lire 

254.500; - Disponibili lire 95.500. 
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NEGOZIO 

D'ARTE 
A N T I C A E 

M O D E R N A 

Mobi l i 

an t i ch i 

Bronz i 

Cerarn ic ine 

Stoffe 

Quadr i 

Scu l tu re 

AL NARCISO 
P A D O V A 

V I A R O M A N . 31 

BESOZZI i PJISPIIO 
PÀDOVA - Vìa Cesare Battìsu, 5 - Tel. 23510 
DECORAZIONE ED ARREDAMEKTO DELLA CASA 

CARTE DA PARATI - STUCCHI - COLORITURE 
STOFFE - T E N D A G G I • T A P P E T I 

Esecuzione di lavori con propria maestranza specializ. 

Preventivi • Bozzetti - Campionari gratis a riciiiesia 

ALBERGO LEON BIANCO 
CON G R A N D E R I S T O R A NT K CENTRALE 

PADOVA 
Piazza Pedi'oec'hi ïolofono n. 24-37ÌÌ 

Coiuluziono Pralol l i Quarti 

CASA DEL B A L I L L A 

IL PODESTÀ 

delibera 

I) eli accorciare il concoi'so elei Comu
ne, nella somma eli lire 100.000,— nelle 
spese che saranno sostenute elal locale 
Comitato Provinciale elell'O. N. B. per 
rampliamento e la migliore sistemazione 
della Casa del Balilla nel piazzale Maz
zini colla costruzione nella stessa eli una 
palestra e dei locali accessori. 

I I ) determina di fare fronte alla spesa 
a carico dellavanzo di amministrazione 
risultante elal conto Consuntivo del
l'esercizio 1933, applicando alla entrata 
del bilancio preventivo 1934 l'ulteriore 
somma di lire 100.000,— in aumento di 
eiuella già applicata per avanzo di am
ministrazione e costituendo un nuovo 
stanziamento nella parte I I uscita - Tit. 
I - Cap. IV - Categoria V - Art. 209 bis 
((Concorso del Comune nelle spese che sa
ranno sostenute dal locale Comitato Pro
vinciale deirO. N. B. per ampliamento 
e sistemazione della Casa elei Balilla -
lire 100.000,— ». 

M E R C A T O A L L ' I N G R O S S O 

O R T O F R U T T I C O L O 

IL PODESTÀ 

delibera 

a) di nominare a membro della Com
missione consultiva elei Mercato all'in
grosso ortofrutticolo di cui all 'art. 5 elei 
vigente regolamento, in veste di delegato 
del Poelestà e colle funzioni di Presi-
elente della Commissione stessa, il comm. 
Arturo Gribalelo; 

b) di pi'endei'c atto della designazione 
dei mííiiibri nella Connnissione Consul
tiva ])('] mercato all'ingrosso tlella frut-
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ta e della verdura fatta dagli Enti di 
cui al succitato articolo del Regolamento 
per il Mercato nelle sottoiiidicate per
sone : 

per la Presidenza del Consiglio Pro
vinciale deir Economia Corporativa il 
signor : 

Vallisnieri pi'of. dott. cav. Ferdi
nando ; 

per la Federazione Provinciale Fasci
sta degli Agricoltori i signori : 

Cecchin Pieti'o - membro elïettivo 
Perazzolo Riccardo - membro suppl. ; 

per 1' Unione Provinciale 'Sindacati 
Fascista dell'Agricoltura il signor : 

Previati Mimo; 

per la Federazione Provinciale Fasci
sta del Commercio i signori : 

Padovani cav. Giorgio - membro eff. 
Frizzi Antonio - membro supplente; 

per il Sindacato Fascista del Commer
cio il signoi' : 

De Luca dott. Luca ; 

per il Sindacato Provinciale Tecnici 
Agricoli il signor : 

Oecchetti prof. comm. Giiuseppe; 

per la Federazione Provinciale Fasci 
di Combatitmento i signori : 

Sgaravatti cav. Nereo 
Paglianti rag. Renato 
Ricca cav. uff. Giuseppe. 

VARIE 

IL PODESTÀ 

(lelihern 

di contribuire con la somma di lire 
2.000,—• a favore del I. Congresso Inter
nazionale di Elettro-radio-biologia per 
far fronte alle spese di traspoi'to dei 
Congressisti a mezzo di autobus da Ve-

D I T T A 

A N G E L O 

SCANFERLA 

P A D O V A 

RIVIERA PALEOCAPA, 42 

T E L E F . 2 4 4 9 4 

ARREDAMENTO 

APPARTAMENTI 

NEGOZI 

U F F I C I 

ALBERGHI -
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nezia a Padova ed Abano e per il ri
torno. 

di corrispondere all' Opera Pia Ospizio 
Marino e Istituto Eachitici il contributo 
straordinario di lire 10.000 (diecimila) 
a parziale rifusione della maggiore spe
sa sostenuta dall'Opera Pia in parola 
per il servizio di baliati(;o G di assistenza 
all'infanzia legittima fino al 4" anno di 
età, durante l'anno 1933, imputando la 
spesa ai RR. PP . relativi all 'anno 1933 
n. 135. 

lmpego n. 1 per lire 10.000; Bilancio 
1934. 

Residui Passivi n. 135. 
Baliatico ad Infanti legittimi. 
Stanziate lire 10.000. Disponibili lire 

10.000. 

di nominare a membro del Collegio Sin
dacale della Cassa di Risparmio di Pa
dova e Rovigo, per l'esercizio finanziario 
in corso, e in rapi^resentanza di questo 
Comune, in accordo con quello di Rovi
go, il signor Gurian cav. Umberto. 

di nominare a Membri del Consiglio di 
Amministrazione dell' Istituto Musicale 
((Cesare Pollini» pel triennio 1" luglio 
1934 - 30 giugno 1937 i signori : 

Brunelli Bonetti nob. comm. dott. 
Bruno 

De Fer ra r i avv. Riccardo 
Foà cav. Vittorio 
Leoni avv. comm. Sergio 
Lorenzoni avv. cav. uff. Mario 
Sambonifacio co. Milone. 

M A S O 
PARRUCCHIERE PER SIGNORA 

D I P L O M A T O A L C O N C O R S O 

I N T E R N A Z . D I P A R I G I 1 9 3 1 

PADOVA - VIA EMANUELE FILIBERTO, 4 

(primo plano) - TELEFONO 20-739 

Figli di BOLLA DARIO 
S. A. 

VIA TRIESTE, 4 0 I- I l - P À D O V A - TELEFONO 2 3 - 5 9 5 

CATRAMI E DÌERIYATI—- DISINFETTANTI E INSETTICIDI 

PRODOTTI CHIMICI 
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LA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ 

E LA SUA ATTIVITÀ 

IN PADOVA E PROVINCIA 

Lo scorso anno, in settembre, l'Agenzia l'riucipale della lliunione 
Adriatica, di Hicurtà ha trasferito i propri nfìici, da Via Oberdan 2, al 
nuovo grandioso palazzo, di pro]>rieta, della i"'om])agnia, die sorge di 
fronte allo storico Caffè l/edrocc]ii, in Piazzetta, al N. 41. 

L'imponente sviln])]ìO di affari della Conq^agnia, che ha già vita 
secolare, (svilup])o che nella zona di I*adova ha avuto un incremento 
notevolissimo particolarmente in (luesti nItimi anni, per opera e merito 
detrattivo Rappresentante e Procuratore Coinm. Bruno Malucelli) ren
deva indispensabile nn aiii])liamento degli Uffici, onde dar modo ai 
vari settori deirorganizzazione di funzionare nel modo ])iù sollecito e 
com])leto, rispondendo a tutte le esigenze dei servizi a vantaggio dellii 
clientela. 

L'ambiente che oggi ospita l'Agenzia Padovana, moderno e signo
rile, è perfettamente adeguato alla importanza della Compagnia;; le 
cure poste dal Coram. Maincelli par soddisfare il desiderio del Presi
dente della Rinnione Adriatica di Sicurtà, Gr. Uff. Dott. Arnoldo Fri-
gessi di Rattalma, che volle a l'adova una Agenzia modello, hanno 
avuto il giusto coronamento. 

L'edificio, come abbiamo detto, sorge nel cuore dì Padova e chiude 
con la facciata principale un lato della Piazzetta Pedrocchi ; un'altra 
facciata donnna Via S Febbraio. Eleganti e modernissime insegne ester
ne portano i nomi della Riunione Adriatica di. Sicurtà e dell'Assicura
trice Italiana ; tabelle in mai-mo, ai lati della porta principale e nel
l'androne recano le indicazioni delle varie attività della Compagnia, i 
diversi (( 'rami )), cioè, che essa esercisce. 
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La nuova sede della Riunione Adriatica di Sicurtà 
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Chi entra dall'ampia porta a vetrate che, dallo scalone, immette 
nell'Agenzia, trova a destra la vasta sala per il pubblico, arredata in 
modo da rendere facile e comodo il disbrigo delle pratiche di ciascun ra
mo assicurativo ; a sinisti'a sono i-aggruppati i vari uffici : la Ragioneria, 
l'Ufficio Contabilità, l'Ufficio Corrispondenza, l'Ufficio Legale e le sale 
degli Ispettori specializzati nelle varie branche, i quali dispongono an
che di alcuni locali nella ])arte dell'auìinezzato prosj^iceiite Piazza Ca
vour, 

Il vasto studio di angolo, sobriamente ammobiliato, è occupato dal-
]'Agente Principale Coinm. Malucelli; la stanza e comunicante da un 
lato con l'Ufficio del suo Procuratore, mentre dall'altro immette nella 
sala di ricevimento, signorilmente arredata con mobili di stile cinque
centesco. Tale sala è adibita anche alle riunioni dei dirigenti della 
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Compagnia ed è a. disposizione degli assicurati che possono servirsene 
per la trattazione degli affari. 

Non è a chi non appaia la notevole utilità di un tale locale, ap])ar-
tato e centrale, munito di telefono, con possibilità di disbrigo della cor
rispondenza a mezzo dell'attrezzatura degli Uffici dell'Agenzia. 

Dall'amezzato, attraverso una scala di marmo di recente costru
zione, si accede agii Uffici dei Funzionari Regionali della Direzione di 
Milano. 

Abbiamo voluto illustrare succintamente la nuova sede di Padova 
della Eappresentanza della Eiunione Adriatica di Sicurtà, per dare 
una idea della perfetta attrezzatura di questa, sia dal lato dell'orga-
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nizzazione degli Uffici che da (jnello della comodità a vantaggio del 
pubblico. 

Ciò serve anche a dimostrare (piali concetti animino la importante 
(Compagnia, di Assicurazioni, sempre all'avanguardia in ogni inizia
tiva che comunque interessi il suo campo di attività : I diversi rami 
(]a essa t ra t ta t i , (Incendi - Fur t i - (Grandine - Infortuni - Eesjionsa-
bilità Civile - Cauzioni e fedeltà) sono tali da soddisfare le moderne 

esigenze. 
Fra le ];)iii recenti iniziative, debbono essere segnalate : la (( po

lizza del turista » geniale ed economica forma di assicurazione per chi 
viaggia! a dijìorto; la « jìolizza del rurale)), specialmente adatta; agli 
argicoltori ; e la (( polizza del giovane )), che risponde ai sani concetti 
di previdenza voluti dal Eegime Fiiscista. ÌŜ è va dimenticato che in 
questi ultimi tempi la Riunione Adriatica di Sicurtà ha costituito un 
proprio Fjìite Turistico U.T.R.A.S., allo scopo di sviluppare sempre 
più il movimento turistico, cespite notevole di ricchezza; per il nostro 
paese, dando ai projirii assicurati la. possibilità di valersi della orga
nizzazione che la Riunione xVdriatica di Sicurtri e l'Assicuratrice Ita,-
liaiiii dispongono nei ])iù importanti centri Europei. 

E' naturale che, in merito della organizzazione precisa e gran
diosa; della. Compagnia, la clientela aumenti : clientela che è composta 
di tut t i coloro che hanno necessità di j)restazioni assicurative in genere, 
ed in particolare del ceto degli agricoltori che formano la categoria piti 
importante della, nostra; Provincia ; verso questi sono rivolte le più re
centi iniziative della; Compagnia, che ha. ben compreso il valore del 
problema rurale nell'economia della Nazione. 

La Riunione Adriatica, in occasione della Fiera Triveueta, ha voluto 
esser presente alla manifestazione nella forma più degna, : ha costruito ed 
allestito un padiglione di modernissima architettura, che fu oggetto 
di vivo interesse da parte delle centinaia di migliaia di visitatori clGlla 
importante rassegna dell'economia triveneta. 

La. Conijjagnia, con tale atto, ha voluto dare un altro segno della 
\dv;! simj)atia che essa porta alle iniziative che fanno onore albi nostra 
città. 
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S O C I E T À ' I P P I C A P A D O V A N A 

RIUNIONE DI AUTUNNO 1954 - XII 
NELL'IPPODROMO DELLA FONDAZIONE V. S. BREDA 

IN PONTE DI BRENTA 

CmTERIUM DI L. 35.000 
P E R P U L E D R I N A T I IN I T A L I A NEL 1932 
ISCRITTI AL EONDO ALLEVAMENTO DELL'ASSOOIAZ. 
NAZ. ALLEVATORI DEL OAA^ALLO TROTTATORE 

L. 20.000 della Societài I])])ica Pado Fan a e L. 1.5.000 dell'Associa
zione Allevatori del Cavallo Trottatore, sul FONDO ALLEVAMENTO, 
l)er puledri interi e pnledre nati in Italia nel 1932 rimasti iscritti al 
Fondo stesso in seguito al ])agaiuento della (piota scaduta il 15 Luglio 

Domenica 30 .Settembre 1934 — Premio Veneto - Corsa A) L. 20.000 
(8000 - 0000 - 3000 - 2000 - 1000) di cui il 10 % agli allevatori dei 
vincitori ; per ])nledri interi e puledre nati in Italia nel 1932. 
Distanza m. 1400. Entratura^ di qualifica L. 150, da, pagarsi alla 
chinsnra delle iscrizioni e cioè alle ore 20 del 24 Settembre 1934. 

Domenica, 7 Ottobre 1934 — Premio Bacchi(ßione - (C^orsa B) L. S.OOO 
(3500 - 2000 - 1150 - 710 e L. 640 all'allevatore del vincitore) per 
puledri interi e jniledre nati in Italia nel 1932. Distanza m. 1400. 
Penalità di m. 60, 40 e 20 rispettivamente al 1'̂  - 2° e 3° arrivati 
nel sopradetto Premio Veneto. Entratura di (|ualifica L. 75, da 
pagarsi alla chiusura delle iscrizioni e cioè alle ore 20 del 1 Ot
tobre 1934. 

Domenica 14 Ottobre 1934 — Premio Giovinezza - (Corsa C) Handicap 
L. 7.000 (2900 - 1600 - 1200 - 740 e L. 560 airallevatore del vinci
tore) per puledri interi e puledre nati in Italia nel 1932. Distanza 
m. 1400. Entratura di (|ualifica L. 50, da pagarsi alla chiusura 
delle iscrizioni e cioè alle ore 20 dell'S Ottobre 1934. 

A V V E R T E N Z E — 1. - La clichiaviizione del pagumento dell 'entrata di qualifica 
alle predette tre Corse dovrà pervenire nel giorno fissato per la cliiusvira al Sig. Oav. 
Uff. Raffaello Dussin in Ponte di Brenta. — 2. - In ogni dichiarazione devono essere 
indicati con precisione: nome del proprietario o del rappresentante della scuderia; nome, 
sesso, mantello e genealogia del puledro. 
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E L E N C O D E I P U L E D R I 
RIMASTI ISCRITTI AL PONDO ALLEVAMENTO 193^ E QUA

LIFICATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PREDETTE 3 CORSE 

Albaloìiga, e Antonino Pio (leirAllevaineiito Roma. 
Ben Hnr - CI it unno e Runilta clelP Allevamento Valdinievole. 
Nuniitofe Re e Omero di lUinzi Beppe. 
JJinamite di lîarsotti Lnigi. 
Ganeho e Tenore di lìellintani (íuglielmo. 
M io Tesoro di I>elluzzi e Triossi. 
Bella di Notte di l)erij;iuni Sonnino. 
Sir Alucke e The Aluel-e di Bergonzi Dott. Giorgio. 
Antonio Wortìi e Stia lieo dì lìersani Estella Â ed. (laragnani. 
lpi)Ofilo di Bertoli Lnigi. 
(Jsejtt di Bertolli Conini. Elia. 
Stravizio di I)ianehi lUanca. 
Fairlasio Peter di Boìiri Pio. 
Füiherto - Nenè e Roseìul)er<i di Bonora Cav. Ferdinando. 
Ario Quinto - Casamassima - Dionisio - Giovanna d/Areo - Oode-

li've - Imperatore - Maria Grazia - Mitra - Pacinotti e Scopas Ear-
•wester di Borasio Connn. Lorenzo. 

Gioviana di Borgliini Antonio. 
Baldo Gold e ìiia di Brancliini Ing. Enzo. 
La Marcìiesa di Brancliini Cav. N. e Cav. ToiMpiato Schiavi. 
Luciano Peter di Cubassi Dott. Franco, 
Ascot e Barcellona di Cacciari Dott. Carlo 
Gazzella di Carrari Lnigi. 
Sura Golt di Cattabriga geom. Mttorio. 
Messalina - Siria Capricciosa e VHIanova di Cattaneo Co. Ing. 

Enrico. 
Onihrina e Oroscopo di Cicognani Guido. 
Gierttino di Ceccbi Sistino. 
Darma Golt di Fabbrncci - Borgioli. 
Spofford di Facchini Primo. 
Galeazza e Gallinella di Falzoni Gallerani Dott. Cav. Gaetano. 
Orvieto della Fondazione Breda. 
Tolmino di Gagliardo Giovanni. 
Etelca e Freni ito di Gallerani Celso. 
Paggio di Siena, e Virelle di Gannncci Nob. Vieri. 
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Agordo di Gnidi Aw. Adelmo. 
Lia Franca e Peter White di iîiii/vzardi Francesco. 
O'igli e O i tan o di (íonella (^av. Alfonso. 
Paglietta Meister di Ii'oiii Carlo. 
Im'peria (h'eut di Leonardi (îeremia. 
Bardo - Birsa - Blasco - Bluette - Bononia - Bracco - Brioni e Bri-

rio di Ma]ijL>(dli e . l?a<)lo Orsi, 
Brilli Peri di Marani Roberto. 
Fatma G oli di March ioii Cav. (íiiido. 
Malomhra - Miranda - Palladio e Vunzaghelìo di Marcliioro Cav. 

Antonio. 
Diavolo Bianco e Po di 0\)]n Bia«i;'ino. 
Grane di Orioli (liovanni. 
Fiesole e Frosco di l'alazzoii ('omiu. Daniele. 
Rapace di Paltrinieri Medardo. 
Gal/dea e Impero dei Fratelli l*iei'0]>an. 
Cassio di Piva Dott. Cav. I^]rcole. 
8. Rossore e Villa Glori di Bandi (ìin>seppe. 
Griselda e Spiga d'Oro di Ref^uiani Cav. Marcello. 
Rugantino di Rizzi Fratelli. 
Giovanna Gardovc e Vanna Gardone di Rnocco Cav. F . Paolo. 
Baiardo di Banti Cario Alberto. 
Staukmm della S(Mideria Ferrarese, 
Or-io della Scnderia Liiccbese. 
Fanfaluca e Francesca Garner di vSe^anti Mai-io. 
Miss Gaby e Nostalgia di Reiiu\i>liini Dott. Antenore. 

, Lea e M ili emiglia di Snier-aldi Cav. UfL Ri<<oberto. 
Gualtiero dì Tatti Giuse[>pe. 
Grande Agar di Tavoni Ten. Coi. Gaetano. 
Agello di Tenchini Fratelli. 
Romanello di Tioli Giovanni, 
Furfango - Fo^e Roulette - Hallo e Testina Bruna di Tino Triossi. 
Decima Legio di Torchi Mario, 

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

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

G I O R G I O P E R I 

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

SOCIETÀ COOPERATIVA TIPOGRAFICA - PADOVA - Via C. C a s t a n , 22 (g ià P o r c i a l i a ) 

73 



IL S E G R E T O DI UNA BUONA MINESTRA 

STA NELL'AGGIUNGERVI AL MOMENTO DI 

TOGLIERLA DAL FUOCO IL 

LO SAPEVATE ? 
PARTENDO PER IL MARE O PER LA MONTAGNA NON DIMENTI

CATE DI RIFORNIRVI DI QUESTO PRELIBATO ALIMENTO CHE 

PREPARA ISTANTANEAMENTE OTTIMI BRO-DI E MINESTRE SQUISITE 

CARTOLERIE 

G. M. PROSDOCIMI 
P A D O V A 
PIAZZA PEOROCCHI 
T E L E F O N O N. 2 2 - 3 6 1 

CORSO 6ARIBALDI, 1 
T E L E F O N O N. 2 3 - 3 6 5 

GRANDE A S S O R T I M E N T O 

A R T I C O L I PER U F F Ï C I 

MAGAZZINI ALL'INGROSSO 

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

AUTO VENETO 
PADOVA 
PIAZZA EREMITANI 
Ï E I J E F O N O N . 22-257 

VICENZA 
CORSO FOGAZZARO 
T E L E F O N O N . 1-27 

N O L E G G I O 
A U T O B U S 
DI L U S S O 
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