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Il progetto “Rubano. I luoghi della storia” ha l’obiettivo di far riscoprire 
i numerosi beni storici del nostro territorio attraverso 
il posizionamento di totem informativi nei siti di interesse.

Grazie al lavoro certosino e attento di un gruppo di lavoro formato 
dalla Biblioteca e da un gruppo di storici nostri concittadini, 
sono stati recuperati dati, informazioni, caratteristiche e storie 
di residenze nobiliari, chiese parrocchiali e toponimi, 
che rappresentano un lontano passato che spesso ignoriamo, 
ma identificano il nostro territorio e la comunità che in esso risiede.

Conoscere la storia del territorio permette ai suoi abitanti 
di non perdere le proprie radici e facilita l’integrazione 
di chi proviene da luoghi o culture diverse.

I toponimi nello specifico ci raccontano la nostra storia passata, 
abitudini, tradizioni, caratteristiche del territorio che forse oggi 
non vediamo e non conosciamo. Ma chi era, ad esempio, Geremia? 
O Paolo da Sarmeola? E a cosa si riferisce Pria Fosca? 
Perché Vernise Frascà? Sicuri che non sia fresca?

I Toponimi ci accompagnano come in un viaggio, per conoscere 
da dove veniamo, le realtà che ci hanno preceduto, 
la storia del nostro territorio, che sono alla base 
del nostro futuro.





Indice 07 Mappa

08
Belle Putte

Bibano

09

Bindelle

Borromeo

Cadezetto

Cavallotto

10

Chiusure

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia

Paolo Da Sarmeola

Pietro Damini

11

Frascà

Geremia

Grolli

12

Gianantonio Guardi

Guizze

Piazza Adelaide Lonigo

13

Mojacche

Lorenzo Nardi

Nespolaro

14

Palù

Piccà

Mons. Giacomo Poletto

15

Pria Fosca

Antonio Rossi

Vallaresso

16

Valle - Valli

Vangadizza

Vernise (già via Europa)



6

Rubano

Mestrino

Brentelle di
Sopra

Chiesanuova

Ponterotto

Canton della
Madonna

Villaguattera

Sarmeola

Caselle

Bosco

Ca' de' Zetto

San Martino

Bettanella

Stefanelli

Fogazzaro

Rizzi

SR11

SP13

SP13

SP13

SP55
SP13dir

SP82

Autostrad a Serenissima
Autostrada Serenissima

Via della Provvidenza

Via del la Provvidenza

Via Quattr o Novembre

Via Antonio Rossi

Via Antonio Rossi

Via Chies

Via Marco Polo

Via Girolamo Frac

Via Giuseppe M
artigno

n

Via Giuseppe G a r ib
a l

di

V
ia

 G
iu

se
pp

e 
M

az
zi

ni
V

ia
 s

e t
te

 M
ar

tir
i

Vi
a 

Br
en

t e
lla

Firenze

Via Pelosa

Via Pelosa

Via Pelosa

Via Pelosa

Via Pelosa

Via Pelosa

Via M

Via M
ontà

Via Vincenzo  Gioberti

Vi
a 

Gug
lie

lm
o 

M
ar

co
ni

Via  Dante  Alighieri

Via

 Vernise Frascà

Via Verni se Frascà

Via Carlo B
rr

o
om

eo

Vi
a 

C
a r

lo
 B

or
ro

m
eo

Via p

er M
es

tri
n

o

Via San M
artino

Vi
a 

M
ar

ci
ne

lle

Via Ponte alto

Via Pontealto

Vi
a 

M
es

tr
in

o

Vi
a 

Aq
ui

le
ia

Vi
a 

Tr
ie

st
e

Vi
a 

Eu
ro

pa

Via Cavour

Vi
a 

Bi
ba

no

Vi
a 

Ro
m

a

Vi
a 

Ro
m

a

Vi
a 

Ro
m

a

Vi
a 

Ro
m

a

Lu
ng

ar
gi

n
e 

G
io

va
nn

i E
n r

ic
 o
Fa

b r
e

Via Carlo Albert o Dalla Chiesa

Via Giova mbatt

Viale Giuseppe Mazzini

Via Francesco Petrarca

Vi
a 

Al
ci

Vi
a 

G
al

il e
o 

G
al

ile
i

Via S ilvio Pellico

Via Silvio Pellico

Via Sil vio Pellico

Via Sandro Pertini

az
ar

io
 S

au
ro

Via Luigi Geremia

Via Luigi  G
alvani

Via Lorenzo Nardi

Vi
a 

Ca
' S

i lv
es

tr
i

Via Ca' Silve

Via 
An

ge
l o

 C
an

de
o

Via Monte Grappa

Vi
ale

 R
ed

ip
ug

l i
a

Via
 Enric

o 
Fe

rm
i

Via Enrico Fermi

Vi
a A

rr
igo

 B
oit

o

Vi
a 

En
ric

o 
M

ed
i

Via Belle Putte

Via
 V

al
lar

es
so

Via Rondinelle

Via 
M

arc
o P

olo

Via Cavallotto

Vi
a 

To
sc

an
in

i

Vi
a R

ol
an

di
no

Via Pordenone

Via Nespolaro

Vi
a 

de
i M

ille

Vi
a 

Ca
po

re
llo

Vi
a 

Ca
po

re
llo

Via Rovere to

Vi
a 

Pi
ta

go
ra

Via Pita gora

Via Pisacane

Via M
oiacche

Vi
a M

es
tri

n
o

Viale Brenta

Via Chiusure

Vi
a 

Ce
re

is
n a

Via Campania

Via Bindelle

Via Avog adr o

Via Venezia

Via Trieste

Via Toscan a

Via Toscana

Vi
a 

Si
ci

lia

Via Piovego

Vi
a 

O
be

rd
an

Via Moravia

Vi
a 

M
an

zo
ni

Vi
a 

Li
gu

ria

Vi
a 

G
or

iz
ia

Via Gorizia

Vi
a 

Fo
sc

ol
o

Via Firenz e

Via Erofilo

Vi
a 

Er
itr

ea

Via Caselle

Via Caselle

Via Boscato

Via Bologna

Via Veneto

Via Trento

Via Torino

Via Torino

Via Ticino

Via Tevere

Via Talete

Via Rovigo

Via Puglie

Via Padova

Via M
olini

Via
M 

o lini

Via MilanoVia
 Isonzo

Vi
a 

G
ui

zz
e

Via G
e nova

Vi
a 

G
en

ov
a

Vi
a 

Fa
t i

m
a

Vi
a 

Em
ili

a

Via Cavo ur

Via  Cavour

Vi
a C

an

ton

Vi
a 

Ve
rd

i

Via Valli

Via Udine

Vi
a 

Ta
ss

o

Vi
a 

La
zi

o

Vi
a 

Fi
lz

i

Via Dant e

Vi
a C

ar
so

Via Bosco

Vi
 a Palù

Via 
Palù

Vi
a 

Pa
lù

Vi
al

e 
Po

Via Como

Via Arn o

Via Caduti
 s

ul
 L

av
or

o

Via El Alam
ein

Via Vincenzo Gioberti

Vi
a 

Be
lle

 P
utt

e

Lu
ng

ar
gi

ne
 P

on
te

ro
t

Zona Industriale
di Rubano

Parco Etnografico
di Bosco

di Rubano

Caserma
Romagnoli

Scolo St orta

C
lana
e 

Br
en

te
lla

Scolo Storta

Rio
 B

ap
pi

Rio Bappi

Pa
do

va

Vi
lla

fr
an

ca
 P

ad
ov

an

a

Villafra nca Padovana

Selvazza
no 

D
en

tr
o

Ru
ban

o

Rubano

Ruban o

Rubano

Sa
cc

ol
on

go 24

12

10
14

18
22

2113

05

01

15

25

19

03

07

06

27

17
04

08 0916

11

28

26

20

23

02



7

Rubano

Mestrino

Brentelle di
Sopra

Chiesanuova

Ponterotto

Canton della
Madonna

Villaguattera

Sarmeola

Caselle

Bosco

Ca' de' Zetto

San Martino

Bettanella

Stefanelli

Fogazzaro

Rizzi

SR11

SP13

SP13

SP13

SP55
SP13dir

SP82

Autostrad a Serenissima
Autostrada Serenissima

Via della Provvidenza

Via del la Provvidenza

Via Quattr o Novembre

Via Antonio Rossi

Via Antonio Rossi

Via Chies

Via Marco Polo
Via Girolamo Frac

Via Giuseppe M
artigno

n

Via Giuseppe G a r ib
a l

di

V
ia

 G
iu

se
pp

e 
M

az
zi

ni
V

ia
 s

e t
te

 M
ar

tir
i

Vi
a 

Br
en

t e
lla

Firenze

Via Pelosa

Via Pelosa

Via Pelosa

Via Pelosa

Via Pelosa

Via Pelosa

Via M

Via M
ontà

Via Vincenzo  Gioberti

Vi
a 

Gug
lie

lm
o 

M
ar

co
ni

Via  Dante  Alighieri

Via

 Vernise Frascà

Via Verni se Frascà

Via Carlo B
rr

o
om

eo

Vi
a 

C
a r

lo
 B

or
ro

m
eo

Via p

er M
es

tri
n

o

Via San M
artino

Vi
a 

M
ar

ci
ne

lle

Via Ponte alto

Via Pontealto

Vi
a 

M
es

tr
in

o

Vi
a 

Aq
ui

le
ia

Vi
a 

Tr
ie

st
e

Vi
a 

Eu
ro

pa

Via Cavour

Vi
a 

Bi
ba

no

Vi
a 

Ro
m

a

Vi
a 

Ro
m

a

Vi
a 

Ro
m

a

Vi
a 

Ro
m

a

Lu
ng

ar
gi

n
e 

G
io

va
nn

i E
n r

ic
 o
Fa

b r
e

Via Carlo Albert o Dalla Chiesa

Via Giova mbatt

Viale Giuseppe Mazzini

Via Francesco Petrarca

Vi
a 

Al
ci

Vi
a 

G
al

il e
o 

G
al

ile
i

Via S ilvio Pellico

Via Silvio Pellico

Via Sil vio Pellico

Via Sandro Pertini

az
ar

io
 S

au
ro

Via Luigi Geremia

Via Luigi  G
alvani

Via Lorenzo Nardi

Vi
a 

Ca
' S

i lv
es

tr
i

Via Ca' Silve

Via 
An

ge
l o

 C
an

de
o

Via Monte Grappa

Vi
ale

 R
ed

ip
ug

l i
a

Via
 Enric

o 
Fe

rm
i

Via Enrico Fermi

Vi
a A

rr
igo

 B
oit

o

Vi
a 

En
ric

o 
M

ed
i

Via Belle Putte

Via
 V

al
lar

es
so

Via Rondinelle

Via 
M

arc
o P

olo

Via Cavallotto

Vi
a 

To
sc

an
in

i

Vi
a R

ol
an

di
no

Via Pordenone

Via Nespolaro

Vi
a 

de
i M

ille

Vi
a 

Ca
po

re
llo

Vi
a 

Ca
po

re
llo

Via Rovere to

Vi
a 

Pi
ta

go
ra

Via Pita gora

Via Pisacane

Via M
oiacche

Vi
a M

es
tri

n
o

Viale Brenta

Via Chiusure

Vi
a 

Ce
re

is
n a

Via Campania

Via Bindelle

Via Avog adr o

Via Venezia

Via Trieste

Via Toscan a

Via Toscana

Vi
a 

Si
ci

lia

Via Piovego

Vi
a 

O
be

rd
an

Via Moravia

Vi
a 

M
an

zo
ni

Vi
a 

Li
gu

ria

Vi
a 

G
or

iz
ia

Via Gorizia
Vi

a 
Fo

sc
ol

o

Via Firenz e

Via Erofilo

Vi
a 

Er
itr

ea

Via Caselle

Via Caselle

Via Boscato

Via Bologna

Via Veneto

Via Trento

Via Torino

Via Torino

Via Ticino

Via Tevere

Via Talete

Via Rovigo

Via Puglie

Via Padova

Via M
olini

Via
M 

o lini

Via MilanoVia
 Isonzo

Vi
a 

G
ui

zz
e

Via G
e nova

Vi
a 

G
en

ov
a

Vi
a 

Fa
t i

m
a

Vi
a 

Em
ili

a

Via Cavo ur
Via  Cavour

Vi
a C

an

ton

Vi
a 

Ve
rd

i

Via Valli

Via Udine

Vi
a 

Ta
ss

o

Vi
a 

La
zi

o

Vi
a 

Fi
lz

i

Via Dant e

Vi
a C

ar
so

Via Bosco

Vi
 a Palù

Via 
Palù

Vi
a 

Pa
lù

Vi
al

e 
Po

Via Como

Via Arn o

Via Caduti
 s

ul
 L

av
or

o

Via El Alam
ein

Via Vincenzo Gioberti

Vi
a 

Be
lle

 P
utt

e

Lu
ng

ar
gi

ne
 P

on
te

ro
t

Zona Industriale
di Rubano

Parco Etnografico
di Bosco

di Rubano

Caserma
Romagnoli

Scolo St orta

C
lana
e 

Br
en

te
lla

Scolo Storta

Rio
 B

ap
pi

Rio Bappi

Pa
do

va

Vi
lla

fr
an

ca
 P

ad
ov

an

a

Villafra nca Padovana

Selvazza
no 

D
en

tr
o

Ru
ban

o

Rubano

Ruban o

Rubano

Sa
cc

ol
on

go 24

12

10
14

18
22

2113

05

01

15

25

19

03

07

06

27

17
04

08 0916

11

28

26

20

23

02



8
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Belle Putte C’è a Bosco di Rubano una via dal nome davvero inconsueto: Belle Putte. Odonimo 
di chiara ascendenza veneziana, viene spontaneo chiederci chi fossero le fanciulle 
così belle da lasciare un segno addirittura nella toponomastica. Documenti d’archivio 
non ne parlano, e pare improbabile che all’inizio ci sia stata una deliberazione 
ufficiale di qualche organo istituzionale. Tutto fa supporre, invece, che si tratti di 
una denominazione sorta tra il popolo, colpito dall’avvenenza delle ragazze che vi 
transitavano, e via via cristallizzatasi anche nell’ufficialità. 

Ma chi erano quelle …Veneri boscaiole? Difficile pensare a contadinelle che, 
per quanto nascessero sane e belle, il lavoro fin dalla più tenera età, i disagi 
della povertà e gli stracci che indossavano non rendevano certo appariscenti. 
Sicuramente ben vestite e ben pasciute perché cresciute negli agi, erano invece 
le figliole che, soprattutto d’estate, bazzicavano villa Rizzo Correr e, recandosi alla 
chiesa parrocchiale lungo quella lunga via, incuriosivano con la loro eleganza l’umile 
popolazione rurale, tanto da dedicare a loro il nome stesso della strada.

02

Bibano Secondo gli studiosi il nome sarebbe di origine prediale, avrebbe cioè designato il 
territorio dato in premio al legionario romano Vibius o Vivius o Baebius, e sarebbe poi 
diventato Bibano con un processo linguistico analogo a quello che ha portato a Rubano 
da Rubius, a Grisignano  da Grisinius  (o Graecinius), a Selvazzano da Salvitius. 

La località doveva trovarsi a cavallo degli attuali comuni di Rubano e Selvazzano, a 
ridosso della Pelosa, nella zona ove il confine comunale disegna la caratteristica ansa. 

Dopo il probabile abbandono altomedievale, si ha la ripresa a partire dal XII secolo. 
Nel 1153, infatti, un documento ci informa della vendita fatta da Uberto Cozo a 
Benedetto di Guglielmo da Bibano di un pezzo di terra in Bibano, circondato da 
bosco e palude (testimone Erzo da Bibano). Il disboscamento continuò negli anni 
successivi perché, nel 1182, la congregazione dei parroci di Padova investì i 
sacerdoti di Sarmeola del quartese di Bibano, in particolare di quella terra che era 
appena stata liberata dagli alberi.

La località continuò ad esistere autonoma: fu Comun per tutto il periodo veneziano 
ed è attestata nella cartografia fino alla fine dell’Ottocento. Nell’attuale casa Turco, 
probabilmente fino agli inizi del Novecento, c’era anche una pistoria, cioè una 
panetteria.

Anche Bibano aveva la sua chiesa, dedicata a S. Pietro, ricordata fin dal 1190. Alla 
fine del Duecento sia la chiesa di Bibano che di Rubano dovevano essere ben povere 
se nelle Rationes decimarum Italiae erano esentate da imposizioni. Nel secolo XIV, 
invece, entrambe figurano con una imposizione di lire 17 (Sarmeola 36). L’entità della 
comunità, nei primi decenni del Trecento, era circa la metà di quella di Rubano: ai fini 
fiscali infatti era stimata 6 fuochi contro i 13 di Rubano (e i 27 di Sarmeola).

Già nel 1389 la chiesa di Bibano veniva curata dal prete di Rubano, premessa al 
suo abbandono e alla successiva scomparsa. 

Personaggi antichi. Forse il più importante cui Bibano dette i natali fu Steno giudice, 
attivo tra la fine del Duecento e il primo Trecento, padre di Benvenuto e di Gualpurga 
o Gualperta, che fu beneficiata dal lascito della Sig.a Anna e che a sua volta lasciò un 
interessante testamento.

Nel 1190 un certo Bruza da Bibano misurò i terreni che il canonico Bianco aveva a 
Rubano e a Bibano. L’atto che ne parla è un po’ l’anagrafe di quella comunità perché, 
come confinanti o in qualità di testimoni, compaiono i nomi di parecchi residenti.

È del 1347 la citazione come teste, in un altro atto notarile, di un certo Sig. Brisco 
giudice figlio del fu Malsperone da Bibano.

Originari di quella zona sono la nobile e sfortunata famiglia dei Savioli e il dantista-
contadino Giuseppe Toffanin detto Badèe, figura interessantissima di talento bibanese 
di fine Ottocento e primo Novecento.
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Bindelle È un toponimo antico, derivato dal longobardo binda, di cui bindelle è un diminutivo, 
dal significato di striscia di terra, a bosco o a colture. Quindi, già nel VII - VIII 
secolo dei nuclei di Longobardi si insediarono, o semplicemente diedero un nome a 
porzioni di questo territorio a forma di strisce, sicuramente in prevalenza boscose. 

04

Borromeo I Borromeo erano una famiglia nobile che a Sarmeola aveva una residenza 
prestigiosa ed estese proprietà. La via che attraversava i loro principali possedimenti 
prese il loro nome, Borromea. Nel riordino della toponomastica degli anni Settanta 
del Novecento la via fu formalmente intitolata a Carlo Borromeo, il santo vescovo di 
Milano, ma tra la popolazione è conosciuta nella dizione tradizionale.

05

Cadezetto Casa di Cetto, derivato dal nome proprio Azzo, diminutivo Azzetto, abbreviato 
Zetto o Cetto. Nei documenti prende le forme più varie: Cha de Cetto, contrà del 
Seto, Ca’ de Cetto, Chà del Cetto, Cadecetto, Villa del Zetto. Attestato fin dal 1443, 
gradualmente sostituisce l’antico Buregaldo. 

Si tratta dunque di un toponimo che cominciò ad essere in uso in seguito alla 
costruzione della casa di questo Cetto, indubbiamente personaggio importante. Alla 
famiglia De Cetto apparteneva anche Sibilla, moglie del giurista padovano Baldo 
Bonafari, i coniugi che, nel 1414, fondarono l’ospedale di S. Francesco.

Durante la dominazione veneziana la piccola località fu promossa a Comun, con il 
diritto di nomina del degan, anche se la consistenza demografica era ridotta a 
poche famiglie. Ciononostante conservò la sua autonomia amministrativa almeno 
fino al XVII secolo, per ridursi poi a contrada e a nome di una via.

Lunga appena 50 metri, con la campestre Cumana è attualmente l’unica via del 
comune di Rubano priva di abitazioni. Prosegue però nel comune di Mestrino 
col nome di via Petrarca, ove la relativa località ha conservato l’antico nome di 
Cadezetto.

06

Cavallotto Non trova riscontro nella documentazione storica l’idea che si tratti della deformazione 
del nome del noto politico di fine Ottocento, Felice Cavallotti. È attestata, invece, 
nel corso di quel secolo, la cosiddetta busa del cavallotto, nella zona dell’attuale 
cimitero di Bosco-Villaguattera. È probabile che tale denominazione prendesse 
origine dalla posizione topografica del luogo, a cavallo, a cavallotto, appunto, di 
Sarmeola, Bosco e Villaguattera. Facile immaginare come il nome sia poi passato a 
identificare tutta la via che da lì aveva inizio.

Un episodio tragico. Il 27 aprile 1945, una colonna dell’esercito tedesco proveniente 
da via Borromea, con tanto di carri armati e ostaggi, era in ritirata nei pressi del 
crocicchio del cimitero e si stava per congiungere con un’altra proveniente da via 
Cavallotto. All’improvviso sbucarono dal fosso due partigiani, Franco Attinà e Pietro 
Cappellano – soldati meridionali sbandati ospitati dalla famiglia Pavin di Bosco – con 
l’intenzione di fermare quelle colonne. La reazione dei militari tedeschi fu immediata 
e i due partigiani trovano immediatamente la morte.
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Chiusure Le chiusure erano appezzamenti di pochi campi, di norma cinti da siepi spinose 
per impedire l’accesso alle pecore – da cui il nome chiusure o cesure, cesurete – 
date in affitto ai braccianti addetti a grandi proprietà (gli obbligati). Sulla cesura di 
solito la famiglia contadina trovava o si costruiva il casone. Via Chiusure attraversa 
le estese possessioni che erano state dei Vallaresso, e poi dei ricchi proprietari che 
si succedettero. La zona, evidentemente, era caratterizzata da qualche chiusura 
affittata ai lavoratori delle terre di quei signori.

08

Elena 
Lucrezia 
Cornaro 
Piscopia

È ricordata come la prima donna a ottenere una laurea al mondo, (ma forse 
altre donne l’hanno preceduta). Appartenente a una famiglia di nobili veneziani, 
ricevette una formazione culturale eccellente comprendente lo studio di greco, 
latino, ebraico e spagnolo. A diciannove anni prese i voti di oblata benedettina, 
proseguendo tuttavia gli studi di teologia e filosofia. Dal 1669 fu anche accolta in 
alcune accademie. Il suo desiderio di laurearsi in teologia fu ostacolato dalla cultura 
del tempo che lo riteneva “uno sproposito”. Riuscì a laurearsi solo a 32 anni, ma non 
in teologia bensì in filosofia. In quanto donna non le fu permesso di insegnare. Solo 
nel 1732 un’altra donna, la fisica bolognese Laura Bassi, poté laurearsi in Italia.

09

Paolo 
da Sarmeola

Rampollo della piccola nobiltà locale, Paolo da Sarmeola è ricordato dagli storici 
per un episodio avvenuto a Treviso nel 1214. Era stato lì organizzato il gioco 
cavalleresco del Castello d’amore, nel quale alcune eleganti fanciulle racchiuse 
nel castello si opponevano agli assalti di squadre di giovanotti padovani, veneziani, 
trevigiani. Nella confusione, il vessillifero veneziano, urtato, insultò i patavini che, 
adirati, gettarono a terra lo stendardo di S. Marco lacerandolo un po’. A questa …
profanazione, i lagunari insorsero e iniziarono una rissa che avrebbe avuto nefaste 
conseguenze se un uomo saggio e nobilissimo, allora comandante dei cavalieri a 
Padova, appunto Paolo da Sarmeola, non fosse intervenuto. Col suo carisma riuscì 
a calmare gli animi e a far finire il gioco senza guai peggiori.

10

Pietro 
Damini 

Castelfranco 1592 
Padova 1631

Pietro Damini è esponente del tardo Rinascimento veneto, interpretato con vari 
stili e con grande abilità. Talora rappresenta fedelmente forme e figure, talaltra le 
idealizza, altre volte imita Tiziano puntando sugli effetti di colore e luce più che sul 
disegno.

L’Assunta
Da rilevare: l’impostazione della scena si ispira al Veronese; le fisionomie degli 
apostoli sono rese con forte naturalismo, ma innovativo è il particolare colorismo 
luministico.
Il dipinto è stato realizzato tra secondo e terzo decennio del ‘600 (m 2,50 x 1,20)

S.Carlo Borromeo
La pala è conservata nella cappella invernale della chiesa di Rubano. 
Viene attribuita anch’essa a Pietro Damini per i caratteri stilistici e per la grande 
assonanza con altri S. Carlo dell’artista di Castelfranco.
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Frascà Congiungeva l’ottocentesca via Vernise con via Borromea. Ora i due odonimi, 
Vernise – Frascà, identificano la stessa strada, ma a partire da via Roma. 

Prende il nome dai nobili Frascati che nei sec. XVII e XVIII attorno a quell’asse 
viario avevano i beni e una grande villa – di cui è rimasta solo la facciata dell’oratorio 
– con i relativi annessi rustici. Tra fine Settecento e primo Ottocento la proprietà 
passò ai Cumani che lasciarono la loro traccia nel nome di un’altra stradina, ancora 
campestre, pertinente a Sarmeola e a Bosco.

12

Geremia Congiunge il ramo occidentale di via Palù con il comune di Mestrino. È l’unica 
strada del territorio comunale dedicata a un oriundo locale che visse e morì 
proprio in quella zona. La proposta dell’intitolazione a Luigi Geremia venne formulata 
dal parroco Plinio Trivellato nel 1958, per onorare la memoria di un uomo da tutti 
apprezzato per integrità di vita, virtù morali e civili, servizi resi al bene comune sia 
in sede parrocchiale che comunale, per le generose elargizioni o donazioni fatte a 
molti privati e ad enti pubblici, primo fra tutti la Parrocchia di Rubano.

13

Grolli Ora abbinata con via Piccà, è la stradina che anticamente collegava il centro 
di Rubano con via Pelosa. Nel veronese il grulo è una pianta di fosso, il juncus 
communis – uno dei vari tipi di giunco. L’ambiente in cui si snoda la nostra stradina 
si presterebbe a questa interpretazione essendo tracciata, per alcuni tratti, in terreni 
molto bassi e umidi. È strano però che la parola compaia nei documenti solo a 
Ottocento molto avanzato, preceduta invece da una via dei broli (frutteti, orti) assai 
più citata.

La localizzazione di quest’ultima è da ritenere coincidente con la più tarda via dei 
Grolli. Tutti gli altri odonimi, infatti, hanno un’ubicazione accertata. Broli molto estesi, 
tanto da qualificare la contrada, erano solo quelli dei Soncin, attorno e soprattutto a 
sud della loro casa dominicale (attuale municipio). È possibile che, nell’introduzione 
e codificazione scritta dei nomi anche per le vie minori, sia stata scambiata la 
parola broli con groli, foneticamente simili, e quest’ultima sia poi rimasta come 
denominazione ufficiale. 

L’errore poteva essere facilitato dal cambio di destinazione di quella decina di 
campi, avvenuto con il passaggio di proprietà Soncin–Rossi, cosa che avrebbe 
fatto dimenticare l’originaria motivazione del nome broli. L’uso solo orale, poi, di 
quell’odonimo per qualche decennio nel primo Ottocento può aver facilitato la 
confusione. E, si sa, senza la fissazione scritta di un nome, storpiature e modifiche 
sono molto facili. Del resto non mancano esempi anche recenti di tali mutazioni e 
senza l’attenuante dell’identificazione solo orale di vie e luoghi.
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Gianantonio
Guardi
1699-1760

Di origine trentina, ma stabilitisi a Venezia, i fratelli Gianantonio e Francesco (1712 
– 1793) collaborano nella realizzazione di una pittura innovativa: non “fotografano” 
il reale come Canaletto (1697 – 1768), ma lo interpretano con una sensibilità 
preromantica. Le immagini non hanno volumi e linee ben definiti, ma puntano sugli 
effetti luministici e sull’atmosfera della scena.

Il restauratore Prof. Lazzarini e il critico D.ssa Ericani hanno intravisto le pennellate 
di Gianantonio o dei fratelli Guardi nella tela di S. Prosdocimo di Villaguattera. 

Realizzata a ridosso del 1746, rappresenta la Vergine con i Santi Prosdocimo, 
Antonio e Giustina, i protettori della diocesi di Padova.

 La rappresentazione di S. Giustina si richiama al Martirio della Santa di P. Veronese 
(1528 – 1588).

Particolarmente efficace la sinfonia di colori delle vesti delle quattro figure principali.

15

Guizze Guizze è voce piuttosto diffusa nel territorio di dominazione longobarda. Deriva 
infatti dal termine wiffa, col significato di bosco comunale, bandita, segnale di 
confine. Si trova citata la prima volta nel 1231 negli statuti del Comune di Padova 
laddove vengono ripartiti i compiti per le forniture all’esercito. La sua consistenza 
era minima, paragonabile a quella di Bibano, in quanto a entrambi i villaggi veniva 
richiesto un unico carro. In quel dettagliato elenco, comprendente anche i villaggi 
più piccoli, non figura Rubano, ma c’è Guizze, detta di Rubano. 

La stranezza forse si spiega col fatto che Rubano, pur esistendo come località, 
era caratterizzata soprattutto dal grande bosco civico e doveva essere 
amministrativamente suddivisa tra Sarmeola, Bibano e Canton. Non si tratta di una 
località diversa dalla più tarda Guizze di Bosco di Rubano, situata ai confini del 
territorio comunale verso Ronchi. Non esistendo allora il villaggio di Bosco (che 
nasce nel 1298), Guizze era pertinenza di Rubano. Guize di Ruban si ritrova ancora 
nel 1464 e 1615 quando Bosco esisteva da un pezzo, per attrazione della più 
conosciuta Rubano (o anche per il ricordo dell’antico modo di chiamare la località).

I toponimi Guizze, Bosco, i diversi Ronchi confermano la presenza in zona, da 
epoca remota, di un bosco di utilizzo pubblico che tale rimase fino al tempo del 
Comune padovano quando venne progressivamente tagliato (roncato) per ottenere 
terreno da mettere a coltura.

16

Piazza  
Adelaide  

Lonigo

Adelaide Lonigo (Padova 1900 – 1976), pittrice, raggiunse la maturità artistica intorno 
agli anni Venti-Trenta. Sviluppò una pittura sensibile alle atmosfere dell’intimità 
domestica e familiare, lontana dalle avanguardie del tempo. Eccelse soprattutto 
nei ritratti a pastello in cui riusciva a mettere in luce l’interiorità e le emozioni del 
soggetto, la sua psicologia. Amante dei fiori e della natura, riproduceva anche 
nature morte e qualche raro paesaggio. Adelaide Lonigo è anche da ricordare per 
la rischiosa attività di sostegno alla Resistenza, nel recoarese, svolta assieme al 
marito, il chirurgo Alessandro Maltese Le Roy.
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Mojacche Tra i più antichi toponimi di Sarmeola, compare in documenti scritti già a partire 
dal 1352. Indicava tutta la zona a nord del centro, compresa tra le attuali vie Della 
Provvidenza, Mazzini, Boscato, Borromea. Ora è rimasto a indicare la strada che la 
attraversa in direzione nord, al termine di viale Po. L’area era (ed è) caratterizzata 
da terreni bassi, facilmente soggetti ad acqua stagnante, specialmente prima che 
si realizzassero le opere di riordino idraulico dovute ai Consorzi e in particolare 
prima dell’installazione delle idrovore che gettano il surplus di acque meteoriche 
nella Brentella. Il terreno quindi, fin dall’antichità, era particolarmente molle perché 
inzuppato d’acqua. Da questa caratteristica, i termini latini mollis – molle perché 
bagnato, da cui il dialettale mojo – e aquae, dettero origine al toponimo. Quindi 
il significato letterale è “molle a causa delle acque”. La contrazione di acque in 
–acche ha seguito lo stesso processo linguistico che ha portato, per esempio, a 
Trambacche, derivato dal latino Inter (o trans) ambas aquas, cioè posta tra (o: di là 
di) due acque, in quel caso Tesina e Bacchiglione.

18

Lorenzo 
Nardi

Il Dr. Lorenzo Nardi nacque a Veggiano il 10.5.1921, scomparve il 19.12.1986.

Il suo impegno civile iniziò quando, ancora studente, non volle rimanere indifferente 
di fronte allo sfacelo della Nazione. Cominciò ad agire fornendo assistenza e rifugio 
ai prigionieri inglesi. Nell’inverno 1944-1945 fu fermato una prima volta con l’accusa 
di attività antifascista. Fu poi arrestato una seconda volta per l’aiuto prestato ai 
prigionieri inglesi. Alla vigilia della liberazione fu costituito il CLN di Rubano, formato 
dai rappresentanti dei diversi orientamenti politici: il giovanissimo Lorenzo Nardi 
(per i liberali) fu nominato presidente.

Il 25 maggio 1945, quattro individui arrestarono a Rubano una persona compromessa 
col vecchio regime e procedettero a un interrogatorio corredato da bastonature di 
puro stile fascista. Il Nardi scrisse subito al CLN di Padova e alla Questura per 
chiedere quei provvedimenti affinché fossero evitate ulteriori violenze illegali.

Il 27 maggio una trentina di persone prese possesso con la forza della sede 
municipale di Rubano dichiarando decaduto il CLN ufficiale. Immediatamente Nardi 
segnalò la cosa, specificando: Noi non abbiamo denunciato i fatti su esposti allo 
scopo di voler continuare a dirigere le cose del nostro paese, ma unicamente perché 
desideriamo che in esso ritorni la legalità e la giustizia per le quali a lungo abbiamo 
lottato senza mai nulla chiedere. Passata l’emergenza del CLN, venne proposta 
la prima giunta comunale. Il 25.9 il prefetto Gavino Sabadin decretò la formazione 
della Giunta Comunale:  Lorenzo Nardi fu assessore anziano (vicesindaco). Rimase 
in carica fino alle prime elezioni, il 10.3.’46 

Nella vita professionale di medico di base (allora si diceva condotto) profuse 
dedizione, disponibilità, competenza, umiltà. A volte trasportava lui stesso i malati in 
ospedale. Andava a visitarli in famiglia o in ospedale anche senza essere chiamato. 
Era sempre disponibile, a qualsiasi ora! L’approccio burbero nascondeva un grande 
cuore.

19

Nespolaro Una grande pianta di nespolo – in dialetto veneto appunto nespolaro – doveva 
caratterizzare questa via nell’Ottocento, quando il toponimo compare. Che gli alberi 
si impongano anche nei nomi di località è un fenomeno frequente: pure la vicina via 
Belle Putte fu per un certo periodo chiamata dell’Olmo per la grande pianta che ne 
caratterizzava l’inizio, nel crocicchio della chiesa.
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Palù Palude, luogo di acque stagnanti. Se ne ha il primo cenno in un interessante 
documento del 1218. I quattro campi prativi oggetto della vendita e del contratto 
d’affitto, sono situati nella Palude di Giovanni Bonello. La definizione di prativa che 
il documento dà di quella terra, e non aratoria, dimostra che per parte dell’anno vi 
ristagnava l’acqua e quindi non poteva crescerci che erba. Tale stato di cose si è 
conservato nei secoli rimanendo tale anche nel catasto napoleonico (1807 – 10) 
ove parte del Palù è classificato a prato e pascolo. Infinite le citazioni del Palù nella 
documentazione archivistica di tutti i secoli. Il termine è giunto fino a noi come nome 
della via principale della Rubano storica. Partendo dalla Mestrina, si inoltra tra i 
campi a nord suddividendosi in due rami. 

21

Piccà È il nome della stradina al confine tra Sarmeola e Rubano che, in corrispondenza 
dell’attuale via Pacinotti, si inoltrava nel territorio di Bibano, piegava poi a ovest 
ricalcando per un tratto l’attuale Piccà Grolli, per deviare infine a sud come 
campestre (sull’attuale via Natta). La tradizione popolare spiega il toponimo come 
la deformazione di impicà, cioè di persone impiccatesi o fatte impiccare tra gli alberi 
di quella nascosta campagna. In effetti c’è un riscontro nelle “Notizie giornaliere” 
di Giuseppe Gennari il quale, in data 13-14 aprile 1795, riferisce della condanna 
all’impiccagione di tre barbari e crudeli assassini, eseguita in Piazza delle Erbe. Era 
tradizione esporre i giustiziati alle porte cittadine a monito della popolazione. Quello 
destinato a porta Savonarola, ad istanza delle dame che andavano alle Brentelle, fu 
appeso in un campo de’ conti Borromei presso la strada in villa di Sarmeola. Quindi 
la tradizione popolare sarebbe confermata da questo macabro episodio.

22

Mons. 
Giacomo 

Poletto
Enego 1840 

Sarmeola 1914

Illustre dantista, poeta, fu professore all’università leonina di Roma e membro di 
molte accademie letterarie. Scrisse ponderosi volumi di critica dantesca. Fu insignito 
di innumerevoli onorificenze.

Il Poletto visse solo gli ultimi quattro anni nel Comune di Rubano, in villa Rebecca a 
Sarmeola. Vi morì nel 1914 ed è sepolto nel cimitero centrale.

La lapide elenca titoli e accademie di cui faceva parte. Onorò con lo studio e le 
opere la chiesa e la patria – così conclude l’epigrafe.

Nel 1996, per iniziativa del Comune di Rubano, fu pubblicato un volume che 
tratteggia biografia, opere, poetica e interpretazione dantesca di Giacomo Poletto 
(PAOLA ROMAGNONI, LINO CAPOVILLA, Giacomo Poletto – dantista e poeta, 
Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 1996).
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Pria  
Fosca

Pietra scura. Il toponimo prende origine dalla presenza di un cippo confinario in 
trachite, scurito dal tempo, ora scomparso.

Un’ipotesi è che si trattasse di un antico miliare romano, il VI° da Padova, tra 
Rubano e Mestrino. Il punto in cui è rappresentata in qualche mappa non corrisponde 
all’esatta posizione in cui si dovrebbe trovare se fosse stata il miliare supposto, ma 
è spostata di circa duecento metri verso Rubano. Il che rende traballante questa 
datazione.

Altra ipotesi è che segnasse il confine tra le pertinenze di Padova-città con 
il resto del territorio padovano a ovest, come si potrebbe arguire da quattro 
pergamene (datate tra 1073 e 1079) che dichiarano Rubano infra fine de civitate 
Padua (entro i confini della città di Padova).

Si potrebbe anche supporre sia stata posta in occasione del riordino dei confini 
della città effettuata nel 1286, ma la distanza dal centro città non corrisponde a 
quella degli altri cippi confinari analoghi (anche se lungo la via Vesentina poteva 
essere possibile fare eccezione per includervi il bosco civico, ancora esistente). 
Potrebbe infine essere stata collocata in età veneziana per segnare solo il punto di 
confine tra i due Commun di Rubano e Mestrino. 

Resta il fatto che: la contrada di Pria Fosca è sicuramente attestata dal 1368 e lo 
sarà fino a tutto il Seicento; nel 1743 il cippo è chiaramente disegnato sul bordo nord 
della Mestrina come pietra confinaria tra Rubano e Mestrino; era ancora in loco nel 
1752 (quando G. B. Savio la descrive come antico termine quadrato) e nel 1763. 
Fatti che depongono a favore di una datazione piuttosto antica.

Dava il nome alla zona posta nelle vicinanze del confine tra Rubano e Mestrino, su 
entrambi i lati della grande via di comunicazione. 

24

Antonio  
Rossi

Di famiglia borghese padovana, avvocato, Antonio Rossi aveva a Rubano una casa 
padronale con i rustici annessi (attuale municipio) e circa 132 campi. Verso il 1875 
accanto al palazzo realizzò un giardino all’inglese con tanto di ghiacciaia. 

Privo di eredi diretti, lasciò la villa al Comune a patto che ne diventasse in perpetuo 
sede degli Uffici. Un suo ritratto è conservato nell’ufficio del sindaco.

25

Vallaresso I Vallaresso erano nobili veneziani che a Bosco possedevano una residenza di 
pregio ed estese proprietà terriere. Analogamente a via Borromea, anche a Bosco 
la strada che le attraversava e che conduceva alla loro dimora prese il loro nome. 
Tra i membri di quella famiglia è da ricordare Alvise, nominato capitano di Padova 
nel 1631 quando infuriava la pestilenza. Affrontò il problema con coraggio e con 
metodo, che ora diremmo scientifico, imponendo misure drastiche: la quarantena 
per i sospettati di contagio o infetti, le sepolture fuori della città, i controlli rigidi degli 
spostamenti mediante le fedi di sanità. Anche a questi provvedimenti fu attribuita la 
fine della peste, del tutto debellata nel 1632, tanto che la cittadinanza volle erigere 
un arco in suo onore in piazza Duomo, appunto l’Arco Vallaresso.



16

26

Valle - Valli Terreno basso, ove ristagna l’acqua. È del 1190 l’attestazione di una Valle di Bibano 
la cui precisa localizzazione è problematica, ma, quasi certamente, coincidente con 
uno dei paleoalvei della zona. Ben presto di essa si perdono le tracce.  La Valle di 
Rubano, invece, è citata fin dal 1304 ed è giunta fino a noi diventando il nome della 
via che immette, ora, nel parco etnografico.

27

Vangadizza Bosco di Rubano, in seguito a un accordo tra Comune di Padova e Abbazia della 
Vangadizza di Badia Polesine, nel 1298 divenne giurisdizione e proprietà del lontano 
cenobio. Più tardi l’abbazia fu affidata ad un Commendatario, di norma un dignitario 
che poco si interessava della gestione e del controllo delle chiese a lui soggette. Alla 
diocesi vangadicense Bosco appartenne fino a quasi tutto il secolo XVIII. Nel 1789 il 
governo veneziano abrogò la Commenda, l’anno dopo incamerò i beni dell’Abbazia 
e nel 1792 la soppresse. Da allora anche Bosco è sotto la giurisdizione religiosa 
della diocesi di Padova.

28

Vernise 
(già via Europa)

Antico toponimo indicante una vasta zona corrispondente all’attuale cimitero 
del capoluogo, ma estendentesi a est fino all’attuale via Piemonte e a ovest fino 
all’attuale via Europa. Il territorio è sempre appartenuto alla parrocchia di Sarmeola. 
Solo nel 1936 una parte di Vernise fu aggregata alla parrocchia di Rubano. Le 
mappe ottocentesche identificano con questo nome la via che, staccandosi da via 
Frascà, ricalcava l’attuale via Europa, piegava a ovest costeggiando lo scolo Bapi 
e, svoltando poi a sud, sboccava nella Mestrina in corrispondenza dell’attuale hotel 
“El Rustego”.

Alcune altre mappe più antiche localizzano il toponimo a sud della strada Mestrina, 
anche di molto. Si tratta di rappresentazioni approssimative, ma almeno un paio di 
disegni settecenteschi chiariscono che Vernise si estendeva sia a nord che a sud 
dell’importante via. Uno è il disegno del Rubelli del 1743, molto preciso nei confini 
amministrativi dei Comun per i conseguenti obblighi di manutenzione della strada. 
Ebbene, il Comun di Vernise di Sermeola è scritto sia da una parte che dall’altra 
della Mestrina. In un’altra carta di quel secolo, il toponimo è addirittura differenziato 
con un Vernize di Quà a sud della strada, contrapposto al semplice Vernize a nord 
della stessa.

Nella documentazione storica compare per la prima volta negli statuti  padovani del 
1277 – 1278, quando si obbligano le case di Vernice, con Sarmeola ai lavori della 
bocca. 

In età veneziana fu Comun autonomo.

Quanto al significato, parrebbe una semplice derivazione dall’italiano vernice, resina 
odorosa, vocabolo presente dalla fine del Duecento, documentato nel padovano 
antico (sec. XIV) come vernixe e attestato nel latino medievale. La vicinanza fonetica 
con l’aggettivo latino vernensis, primaverile, potrebbe far pensare ad un’origine 
comune alla località vicentina Vernese. Ma sia il significato che il passaggio dalla 
e alla i sembrano problematici. Potrebbero esserci altre spiegazioni. Vernizzo era il 
lino conservato in inverno per cui da quella particolare lavorazione potrebbe essere 
derivato, con facili passaggi linguistici, il nome alle case o alla zona ove si praticava. 
E che il lino si coltivasse è testimoniato, almeno per l’epoca veneziana, anche dai 
contratti agrari. Il luogo poi vi si prestava perché attraversato dal Rio, corso d’acqua 
che ben si adattava alla macerazione della fibra vegetale.
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