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GHE L’EMMO FÆTA! 
 

di Franco Bampi 

Gente, ghe l’emmo fæta! Sciben che o “Covi” o s’é dæto 
da fâ pe mettine i bacchi tra e reue e pe aroinâne e feste 
do Dênâ e do prinçipio de l’anno, niatri o Confeugo 
l’emmo fæto o mæximo. O scindico e a Compagna no an 
vosciuo sâtâ questa bella e antiga tradiçion, ch’a l’à òri-
gine inti primmi anni do milletrexento e che da-o 1951 a 
no l’à perso ’n anno: e a no l’à perso manco sto chi. 
Seguo, a quarcösa emmo dovuo renonçiâ: prezenpio a-i fi-
guranti in costumme, ch’an de longo dæto ’na nòtta de co-
lore co-i seu vestî, fedeli riproduçioin de quelli di tenpi 
pasæ. No gh’é stato ne balli, ne canti, ne muxica. Insomma 
O Confeugo de quest’anno o l’é stæto ’na manifestaçion 
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privâ, comme a lezze a n’à inpòsto de fâ, ma l’emmo fæto.  
Gh’é stæto a dedica do Confeugo a Amadeo Peter Gian-
nini, nasciuo 150 anni fa, inportantiscima figua ligure de 
’n banchiere ch’o l’à agiutòu tantiscime personn-e, in par-
ticolare tanti italien ch’ean a San Francisco a çercâ for-
tunn-a. Gh’é stæto i salui da tradiçion (Ben trovòu mesê 
ro Duxe – Ben vegnuo mesê l’Abòu) tra o Prescidente da 
Compagna e o Scindico de Zena.  
O nòstro Vice Prescidente o l’à aregordòu e antighe òri-
gini do Confeugo e o l’à ilustròu a figua do Giannini. Pöi 
l’é vegnuo l’oa di mogogni fæti da-o Prescidente da Com-
pagna a-o Scindico de Zena. Dòppo ’na doveroza mençion 
da pandemia, i mogogni an rigoardòu o trafego e in parti-
colare i semafori, coscì diti “inteligenti”. L’é stato quindi 
o momento de rispòste do Scindico ch’o n’à confortòu co-
o dine che “primma de dâ ògni boletta gh’é ’n cantonê a 
controlâ a gravitæ de l’infraçion”.   
A questo ponto l’é stæto consegnòu o tondo de Natale, 
che, a caoza do viro, o no l’é stæto fæto de ceramica, ma 

o l’é stæto disegnòu in sciô cartoncin da-a nòstra insosti-
toibile artista Elena Pongiglione e o l’é stæto consegnòu 
incornixòu. 
L’incontro o l’é finio co-o dâ feugo a ’n Confeugo ciù 
picin, ornòu, segondo a tradiçion, de frexetti gianchi e 
rosci (i colori de Zena), misso inte ’na braxea e fæto 
bruxâ. 
O tenpo licche lacche o n’à lasciòu quêtâ e, con quarche 
sproin, o no n’à inpedio de fâ e de concludde a çeimònia 
do Confeugo. 
A-a çeimònia à parteçipòu i Consoli, e outoritæ çitadinn-
e e regionali insemme co-i gonfaloin da Compagna, do 
Comun de Zena, da Çitæ metropolitann-a e da Region. E 
tutti se semmo fæti fotografâ co-a mascherinn-a, no solo 
pe motivi de profilassi, ma pe dâ in segnale vixibile de ’n 
anno desgraçiòu che devimo scordâ a-a spedia! 
Co-a speransa che inte l’anno chi vegne se pòsse ritornâ 
a l’antigo splendô, a Compagna a fa tanti ouguri a tutti. 
Pe Zena e pe San Zòrzo!

Zena, a-i 26 de setenbre do 2020 
 
Bongiorno e scignoria a tutti, e graçie d’ese vegnui. 
 
L’anno pasòu àiva comensòu a mæ relaçion morale coscì: 
“Anche quest’anno in sala gh’é tanti pòsti veui, l’é in 
pecòu che i ciù tanti sòcci se pèrdan questa ocaxon, ’na 
vòtta l’anno, pe amiase l’un l’atro co-o fatorizo inta fac-
cia, contenti de incontrase.” E invece, quest’anno se 
semmo dovûi aogorâ d’ese pöchi pe poéi òservâ e dispo-
ziçioin, e l’é ben strano trovase in sede distançiæ e co-o 
moriagio. 
L’anno pasòu, quande fâvimo tutte e nòstre ativitæ e se 
poéivimo incontrâ e abrasâ e baxâ, mai ciù se saiêscimo 
inmaginæ de poéi ese afermæ da ’na pandemia! 
Scicomme però a cösa ciù inportante l’é voéi ese sòcci pe 
testimoniâ l’atacamento a Zena, e “fâ numero” pe dâ ciù 
fòrsa a-a Compagna quande a se rapòrta co-e istituçioin 
into nomme da çitæ, poemmo ese contenti perché a-o 31 
de dixenbre êvimo 706, çinquanta in ciù che l’anno 
primma; i neuvi sòcci stan de caza tutti a Zena e i òmmi 
contìnoan a ese squæxi o doppio de dònne. 
In Compagna s’invêgia ben, i sòcci tra i 81 e i 100 anni 
en pasæ da 138 a 193, ma a vea bonn-a notiçia o l’é l’ao-
mento de quelli da zero a 25 anni, pasæ da 11 a 27. 
Tutte e condiçioin sociali e profescionali en raprezentæ, 
comme l’é stæto fin dall’iniçio, e tra i nòstri sòcci 
gh’emmo anche l’architetto Renzo Piano. 
E òua vegnimmo a-o rezoconto de cöse fæte into 2019. 
A primma a l’é stæta a Messa de Pasquêta inta gexa de 
San Giacomo Apòstolo a Cornigen, pöi emmo avuo a vi-

Genova, 26 settembre 2020 
 
Buongiorno a tutti, e grazie d’essere venuti. 
 
L’anno scorso avevo cominciato la mia relazione morale 
così: “Anche quest’anno in sala ci sono tanti posti vuoti, 
è un peccato che la maggior parte dei soci perdano 
quest’occasione, una volta l’anno, per guardarsi l’un l’al-
tro col sorriso sulla faccia, contenti di incontrarsi”. E in-
vece quest’anno ci siamo dovuti augurare di essere pochi 
per poter osservare le disposizioni, e è ben strano trovarsi 
in sede distanziati e con la museruola. 
L’anno scorso, quando facevamo tutte le nostre attività e po-
tevamo incontrarci e abbracciarci e baciarci, mai più avremmo 
immaginato di poter essere fermati da una pandemia! 
Siccome però la cosa più importante è voler essere soci 
per testimoniare l’attaccamento a Genova, e “fare nu-
mero” per dare più forza alla Compagna quando si rap-
porta con le istituzioni in nome della città, possiamo essere 
contenti perché al 31 dicembre eravamo 706, cinquanta 
più dell’anno prima; i nuovi soci abitano tutti a Genova e 
gli uomini continuano a essere quasi il doppio delle donne. 
In Compagna s’invecchia bene, i soci tra gli 81 e i 100 anni 
sono passati da 138 a 193, ma la vera buona notizia è l’au-
mento di quelli da zero a 25 anni, passati da 11 a 27. 
Tutte le condizioni sociali e professionali sono rappresen-
tate, come è stato fin dall’inizio, e tra i nostri soci ab-
biamo anche l’architetto Renzo Piano. 
E ora veniamo al resoconto delle cose fatte nel 2019. 
La prima è stata la messa di Pasquetta nella chiesa di San 
Giacomo Apostolo a Cornigliano, poi abbiamo avuto la 
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Note  
1 - Contribuirono a mettere in fuga le navi francesi il temerario 
attacco portato dalla piccola torpediniera Calatafimi e un colpo 
da 152 mm messo a segno dalla batteria di Pegli sul cacciator-
pediniere Albatros. 
2 - «It was a perfect party in which everything went right down 
to the last detail» (E' stata una festa perfetta nella quale tutto andò 
bene sino all'ultimo dettaglio), così riassunse l'azione il coman-
dante dell'incrociatore Sheffield in una lettera scritta alla moglie. 
3 - L'Operazione GROG, questo il nome in codice, seguiva un 
tentativo di alcuni giorni prima, l'Operazione RESULT, andato 
a vuoto per il maltempo che aveva costretto le navi al rientro a 
Gibilterra. 
4 - Quattordici aerei Swordfish andarono a bombardare la raf-
fineria ANIC di Livorno e lo snodo logistico di Pisa, mentre al-
tri quattro sganciarono mine nel porto di La Spezia. Un aereo 
venne abbattuto dalla nostra contraerea su Livorno; l'equipag-
gio è sepolto a Staglieno. 
5 - Agli ordini dell'ammiraglio Angelo Iachino erano in mare le 
corazzate Vittorio Veneto, Andrea Doria e Giulio Cesare, oltre 
agli incrociatori pesanti Trieste, Trento e Bolzano e dieci cac-
ciatorpediniere di scorta. 
6 - Così il Daily Mail, riferito al Golfo di Genova in un articolo 
7 - Nella notte fra l'11 e il 12 novembre 1940 aerosiluranti in-
glesi decollati dalla portaerei Illustrious attaccarono la nostra 
flotta all'ancora, mettendo fuori combattimento tre nostre coraz-
zate su sei: una, la Conte di Cavour, non riprese più servizio 
8 - E' stato calcolato che solo un terzo dei proiettili di calibro 
maggiore, da 381 e 152 mm, sia caduto sugli obiettivi assegna-
ti; una quindicina quelli inesplosi. 
9 - Legge Affitti e Prestiti, con la quale il Congresso avrebbe 
autorizzato il Presidente a vendere o prestare materiale da guer-
ra ai governi la cui difesa era ritenuta vitale per la difesa stessa 
degli Stati Uniti. Venne definitivamente approvata anche dal 
Senato un mese dopo e firmata dal Presidente l'11 marzo 1941. 
Di fatto rappresentò l'ingresso della potenza economica statu-
nitense nel conflitto. 
10 - «Give us the tools, and we'll finish the job» (Dacci gli stru-
menti e noi finiremo il lavoro) fu l'accorato appello del premier 
britannico al presidente americano Roosevelt, citando i succes-
si militari ottenuti sui vari fronti, con ampia enfasi data al raid 
di Genova avvenuto poche ore prima. 
11 - L'incontro si tenne il 12 febbraio. Il treno speciale di Mus-
solini sostò per pochi minuti alla stazione Brignole sia all'anda-
ta che al ritorno, ma il Duce non portò alcuna parola di solida-
rietà alla popolazione genovese, forse nel tentativo di non dare 
rilievo allo smacco subito. 
 
Bibliografia 
Almiro Ramberti dal suo saggio in: Genova brucia 1940-41, 
Erga Edizioni, 2021. 
 
Foto - da raccolta Windows Live 

contro quell'avversario considerato sin dall'inizio della 
guerra il ventre molle dell'Asse, oltre a conseguire note-
voli risultati strategico-militari, avrebbe agito da potente 
cassa di risonanza in vista di alcuni importanti appunta-
menti politici che andavano maturando; e questo senza 
contare la significativa spallata psicologica inferta al mo-
rale già abbastanza depresso degli italiani, che avrebbe 
potuto portare, auspicabilmente, al crollo del regime. 
Da queste considerazioni, apprezzata la molteplicità di 
importanti obiettivi militari presenti sul territorio e la ri-
sonanza mediatica che avrebbe avuto un attacco portato 
dal mare contro la città simbolo della potenza navale del 
regime, valutate anche le esigui difese presenti sul terri-
torio - valutazione assolutamente corretta questa, ag-
giungiamo noi - scaturì la scelta di Genova quale obietti-
vo della scorreria, resa ancora più urgente dal momento 
politico contingente. Scelta coraggiosa ed appropriata, 
poiché se da un punto di vista strategico-militare gli esiti 
dell'incursione risultarono nell'insieme risibili, come ab-
biamo visto, ben diversi, ed importanti, furono invece 
quelli di ordine politico e psicologico. 
Churchill, con tempismo perfetto, non esitò a magnifica-
re questa ennesima sensazionale affermazione di com-
mand of the sea in un discorso radiofonico trasmesso in 
tutto il mondo la sera stessa dell'incursione, che ebbe 
quale diretta conseguenza l'accelerazione dell'iter legi-
slativo del Land-Lease Act 9 negli Stati Uniti;  ed è signi-
ficativo che la legge fosse approvata dalla Camera dei 
Rappresentati proprio quel giorno.10 
La riuscita dell'incursione, perfetto esempio di “diploma-
zia della cannoniera” applicata sul campo, ebbe, inoltre, 
un determinante influsso sul colloquio italo-spagnolo te-
nuto tre giorni dopo a Bordighera, colloquio che rafforzò 
nel Caudillo il proposito di non farsi coinvolgere nel con-
flitto; analogo risultato ebbe anche su di una manovra po-
litica in corso per un maggiore avvicinamento all'Asse da 
parte della Francia di Vichy, tentativo frenato sul nascere. 
Ma più significativo ancora fu l'effetto sul morale degli 
italiani. La mancata difesa di Genova e l'inconsistenza 
delle nostre forze armate, incapaci della pur minima rea-
zione nonostante il vantaggio della contiguità geografica 
e della superiorità numerica in mare e in cielo, le estese 
distruzioni subite dall'abitato civile e il tragico contributo 
di vite umane rappresentarono il definitivo tramonto di 
un'illusione; lungi dalla roboante propaganda di regime, 
si rafforzò la consapevolezza che l'intero nostro territorio 
nazionale era da considerarsi ormai fronte di guerra, in 
un conflitto che sarebbe stato senza quartiere, lungo, dif-
ficile e dal risultato quantomai incerto.  
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BANDO E REGOLAMENTO
Art. 1 

L’Associazione A COMPAGNA, allo scopo di valorizzare Ge-
nova e la Liguria nelle diverse manifestazioni, istituisce i seguenti 
premi e menzioni speciali: 
 
A - per l’impegno, il lavoro svolto, gli interessi culturali,  

in particolare per la lingua, ed altri aspetti legati  
all’ambiente e al mondo genovese e ligure, riuscendo  
a tradurre in eccellenza le passioni che li animano 
PREMIO A COMPAGNA dedicato a Luigi De Martini  

B - per la comunicazione internazionale e nazionale  
della Liguria e della ligusticità 
PREMIO A COMPAGNA dedicato a Enrico Carbone  
e Maria Grazia Pighetti  

C - per l’impegno civile e per lo sviluppo dell’economia 
     MENZIONE SPECIALE A COMPAGNA dedicato a  

Angelo Costa   
D - per il teatro, il canto popolare, il folklore e le  

tradizioni in genere  
     MENZIONE SPECIALE A COMPAGNA dedicato a 

Giuseppe Marzari   
E - per l’attività a favore della cultura genovese  

e ligure tra i giovani 
MENZIONE SPECIALE A COMPAGNA dedicato a  
Vito Elio Petrucci  

 
Art. 2 

I premi e le menzioni speciali hanno cadenza annuale e potranno 
essere assegnati tutti o in parte a giudizio della Giuria composta dai 
membri della CONSULTA de A COMPAGNA con decisione de-
finitiva e insindacabile, in una riunione straordinaria della stessa. 
 

Art. 3 
I premi e le menzioni speciali, unici e indivisibili, non potranno 
essere assegnati ex aequo o alla memoria o a componenti del 
Consolato in carica. I premi e le menzioni speciali saranno con-
segnati ai vincitori da rappresentanti delle Istituzioni con pubblica 
cerimonia. 
 

Art. 4 
Le proposte di candidatura per ciascuno dei due premi, opportu-
namente documentate, dovranno essere consegnate in busta 
chiusa in Sede o spedite al: 
 

CONSOLATO DELL'ASSOCIAZIONE «A COMPAGNA» 
PREMI «A COMPAGNA» 

Piazza della Posta Vecchia, 3/5 
16123 Genova 

oppure inviate a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
posta@acompagna.org entro il 15 marzo 2021  (data di spedi-
zione). 
Il Consolato, presa conoscenza delle proposte pervenute convo-
cherà la riunione straordinaria della Consulta nei modi previsti 
dallo Statuto indicando nell’ordine del giorno anche le rose dei 
candidati. 
Contemporaneamente il Consolato provvederà a lasciare in sede, 
per la consultazione degli aventi diritto, copia della documenta-
zione presentata ed altri eventuali elementi utili al giudizio. 
Le rose dei candidati comprenderanno tutti i nominativi corri-
spondenti alle segnalazioni valide pervenute e, inoltre, a discre-
zione del Consolato, eventuali nominativi - fino a un massimo di 
tre - segnalati nei precedenti tre anni. Per ciascun premio il Con-
solato affiderà inoltre a un relatore scelto tra i Consultori, il com-
pito di illustrare alla Consulta le candidature mettendo in evidenza 
tutti gli elementi oggettivi ritenuti utili per esprimere un valido 
giudizio. 

Art. 5 
Le menzioni speciali, su proposta del Consolato, saranno assegnate 
dalla CONSULTA de A COMPAGNA con decisione definitiva e 
insindacabile, in una riunione straordinaria della stessa. 
 

Art. 6 
I premi e le menzioni speciali consistono in un diploma e in una 
medaglia raffigurante sul recto il Grifo Rampante con la scritta 
«A Compagna Zena» e, sul verso, la Loggia degli Abati del Popolo 
già sede storica del Sodalizio. I bozzetti per il conio delle medaglie 
e la stampa del diploma sono opera di Elena Pongiglione.  
 

Art. 7 
A COMPAGNA e i componenti della Consulta non assumono 
alcuna responsabilità né alcun obbligo nei confronti dei concor-
renti ai premi, neppure quello di restituire eventuali elaborati o 
di segnalare le decisioni della Consulta. Sola comunicazione pre-
vista è quella ai vincitori dei premi. L'assegnazione dei premi non 
comporta alcun diritto a rimborso spese ai vincitori.

PREMI E MENZIONI SPECIALI 2021
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guire la quinta classe, con corsi di tre o quattro anni e di-
ploma di abilitazione finale che permetteva l’accesso alla 
terza classe degli istituti industriali. Queste scuole però si 
trovavano solo nei capoluoghi di provincia e nei principali 
centri industriali e impartivano, nel corso di cinque anni, 
oltre ad una cultura generale, un’istruzione tecnica utile 
alla formazione dei quadri medi delle imprese. 
Nel 1924 era stato creato un istituto industriale per ope-
rai, sorta di scuola di apprendimento ad orario ridotto, 
concepita sul modello delle scuole serali e festive,  cui si 
poteva accedere a 14 anni e con corso di studi da tre a 
cinque anni.  Accanto a questa scuola esistevano, orga-
nizzati da associazioni e da sindacati, corsi complementari 
per operai. 
A Genova, fin dal 1893, la Civica Amministrazione aveva 
organizzato una scuola professionale maschile, la Scuola 

Il problema dell’istruzione professionale, purtroppo troppo 
poco affrontato in Italia nei nostri giorni, e la mancanza 
di una politica capace di orientare il sistema di formazione 
professionale ad essere funzionante, ci ha portato a riflet-
tere su una realizzazione fortemente avvenieristica degli 
anni 30 del Novecento, la Scuola Apprendisti Interazien-
dale Ansaldo-Siac di Genova-Sestri, notevole esempio di 
imprenditorialità e di visione prospettica sul futuro. 
Le scuole professionali dell’epoca si articolavano nei rami 
industriale, commerciale, agricolo e ricadevano nell’ambito 
del Ministero dell’Economia Nazionale. Nel ramo indu-
striale esistevano diversi tipi di istituto: le scuole labora-
torio, istituti di apprendistato biennale dove l’insegnamento 
professionale prevaleva sulla cultura generale; le scuole 
di formazione generale per studenti che avevano frequen-
tato le quattro classi elementari e che erano in grado di se-

UN OTTIMO ESEMPIO 
DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE: 
LA SCUOLA APPRENDISTI  
INTERAZIENDALE ANSALDO SIAC 
DI GENOVA-SESTRI 

 
di Maria Cristina Ferraro

foto 1- Edificio della Scuola apprendisti Genova Calcinara 1937
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industriale Galilei, con una sezione diurna e serale, nella 
regione orientale della città, e più tardi la Scuola Garibaldi 
collocata nella regione occidentale. La scuola Galilei, vo-
luta come completamento della già esistente scuola ele-
mentare di corso Galilei, aveva preso il nome di Scuola 
di Arti e Mestieri e costituiva un primo esperimento di 
quelle scuole di Avviamento Professionale che andranno 
a formare la base della riforma dell’istruzione professio-
nale attuata a quel tempo in Italia dal Ministero dell’Eco-
nomia Nazionale.  
Gli allievi della Scuola Galilei ricevevano un’istruzione 
generale, che poteva considerarsi un’integrazione di quella 
impartita nella scuola elementare, da parte dei maestri con-
siderati migliori e accanto a questa cultura generale era 
prevista un’istruzione di avviamento professionale da svol-
gersi in officine situate a pianterreno della scuola e condotte 
da industriali cittadini. Le officine comprendevano la mec-
canica e l’elettromeccanica, l’ebanisteria, l’intaglio del le-
gno, la lavorazione artistica del ferro, la galvanoplastica, 
la tipografia e la litografia: in tal modo gli allievi, con la 
guida dei loro maestri e capi d’arte, avevano modo di sce-
gliere il mestiere meglio confacente alle loro attitudini.  
Lo sviluppo che in breve tempo ebbe la scuola e l’acco-
glienza che trovò presso i tecnici e la classe operaia in-
dussero la Civica Amministrazione a staccare la Galilei 
dalla scuola elementare e a darle piena autonomia. 
Agli insegnanti di cultura generale se ne aggiunsero altri 
di carattere professionale, fu sviluppato il programma di 
matematica e furono istituiti gli insegnamenti di disegno 
nelle sue varie applicazioni e in rispondenza agli inse-
gnamenti pratici svolti nelle varie officine della scuola; 
furono inoltre istituiti gli insegnamenti di meccanica e 
macchine, di fisica e di chimica, delle varie tecnologie, 
dell’elettrotecnica, della modellazione plastica. Di pari 
passo si svilupparono le officine della scuola e la relativa 
produzione di carattere spiccatamente industriale. 
Nel 1900 la scuola fu completata con corsi serali, destinati 
agli operai adulti e a quei giovani che, per disagiate con-
dizioni, non erano in grado di frequentare la sezione 
diurna della scuola. Nel 1911 la Civica Amministrazione, 
al fine di mantenere l’istruzione professionale impartita 
nelle sue scuole al passo con i progressi dell’industria, 
nominò una Commissione di competenti, scelti nel campo 
dell’istruzione professionale maschile di Genova. La Com-
missione presentò le sue proposte che, approvate nel 1912, 
trovarono rapida attuazione. Col nuovo ordinamento le 
officine, gestite fino a quel momento da privati, passarono 
alla diretta dipendenza e proprietà del Municipio, allo 
scopo di poter dare al lavoro svolto nelle officine dagli 
allievi un indirizzo didattico conforme alle nuove esigenze 
richieste dall’industria. 
La cattiva prova data dalla presenza in una stessa scuola 
di officine di carattere troppo diverso e il fatto che fra le 
varie sezioni esistenti alla Galilei l’unica veramente fio-
rente era l’elettromeccanica, consigliò di destinare la 
scuola Galilei esclusivamente all’industria elettromecca-
nica e di adibire invece la nascente Scuola Garibaldi al-
l’industria del legno. 
I programmi di studio, ridotti per quanto si riferiva alla 
cultura generale, furono ampliati per quel che riguardava 
la cultura tecnico-professionale. Intanto il Ministero d’In-

dustria e Commercio faceva approvare dal Parlamento la 
legge sull’Istruzione Professionale del 1912 e provvedeva 
a pubblicarne il Regolamento e i conseguenti programmi. 
Poiché dal confronto tra i programmi governativi e quelli 
in vigore nelle Scuole Municipali Industriali di Genova le 
differenze non erano notevoli, la Civica Amministrazione 
pensò di togliere gradualmente queste lievi differenze, in 
modo che le scuole professionali genovesi potessero essere 
classificate alla pari delle Regie Scuole Industriali di 2° 
grado contemplate dalla legge. In tempi brevi fu effettuata 
la trasformazione della Scuola Galilei, mentre alla Gari-
baldi, non avendo avuto la scuola del legno risultati favo-
revoli, fu istituita una sezione di meccanica. 
La guerra mondiale del 1915-‘18 non interruppe l’attività 
delle due scuole industriali di Genova, nonostante che per 
le esigenze del momento fossero state costrette ad abban-
donare le rispettive sedi per altre più ristrette e meno adatte. 
Alla Industriale Galilei fu istituito un corso per tornitori, 
inteso ad accelerare la preparazione delle maestranze ad-
dette al munizionamento, e successivamente un corso per 
calibristi per preparare dei buoni collaudatori per le offi-
cine di guerra, e ciò mentre, sia pure in forma più ridotta 
e quale era consentita dalle contingenze del momento, si 
sviluppava la normale attività della scuola. 
Terminata la guerra e ritornate le due scuole nei rispettivi 
edifici, gli studi iniziati per trasformare l’istruzione pro-
fessionale in Italia non trovarono impreparata la Civica 
Amministrazione di Genova che, non appena avvertito il 
bisogno di riportare l’istruzione operaia al grado di rispon-
dere più convenientemente alle nuove esigenze dell’indu-
stria create dal dopoguerra, nominò una Commissione for-
mata da tecnici competenti nel campo del lavoro e 
dell’istruzione, allo scopo di studiare il perfezionamento e 
il riordinamento delle due Scuole Industriali Municipali. 
La Commissione, dopo circa due anni di lavoro, durante 
i quali furono esaminati gli ordinamenti delle scuole pro-
fessionali dei principali centri industriali d’Europa, pre-
sentò il risultato dei suoi studi che, con l’approvazione 
della Civica Amministrazione, costituì il nuovo ordina-
mento delle scuole. Base di questo ordinamento fu il prin-
cipio della specializzazione che ormai si imponeva nel-
l’industria: gli allievi che entravano nelle scuole 
professionali genovesi seguivano prima un corso prepa-
ratorio della durata di un anno, nei quali erano esercitati 
sia nelle lavorazioni del ferro che del legno; al termine 
del primo anno di scuola sceglievano la professione che 
meglio rispondeva alle loro attitudini e inclinazioni, al-
l’interno della scuola Galilei per la specializzazione elet-
tro-meccanica o alla scuola applicazioni (aggiustaggio, 
macchine utensili, forgiatura, fonderia)1. 
Nel 1928, quando Giuseppe Belluzzo, professore al Poli-
tecnico di Milano, diviene Ministro della Pubblica Istru-
zione riceve istruzioni precise da Mussolini sul come raf-
forzare l’istruzione professionale: sono soppressi i corsi 
integrativi post-elementari e la scuola complementare e 
tutte le scuole professionali sono riunite sotto la denomi-
nazione di scuola secondaria di avviamento al lavoro ag-
gregata al Ministero della P.I.  In un discorso tenuto al 
Teatro Regio di Torino nel marzo del 1929 Belluzzo sostiene 
le motivazioni scientifiche della sua riforma, evidenziando 
il nuovo corso che il fascismo intende dare alla cultura tec-
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Fino a quel tempo negli stabilimenti, per la formazione 
degli operai, si era seguito il metodo di far lavorare i gio-
vani, quasi privi di cognizioni tecniche, al fianco di operai 
specializzati, con il risultato di un apprendimento lento; 
anche coloro che avevano frequentato corsi di avviamento 
al lavoro o avevano il diploma di scuole professionali ar-
rivavano in stabilimento con così scarsa preparazione pra-
tica che la loro utilizzazione immediata era impossibile e 
necessitava di una ulteriore preparazione per accedere ad 
un lavoro qualificato. 
Già nel 1935 Mussolini aveva decretato che venissero 
istituiti corsi di istruzione per la manodopera, sia presso 
gli stabilimenti interessati e sia attraverso l’istituzione di 
scuole interaziendali, e dal momento che da tempo questo 
problema era stato avvertito negli stabilimenti genovesi, 

nica, considerata come base del progresso economico, ma 
si deve attendere il 1932 per l’avviamento di una nuova 
formazione professionale espressa da un istituto dove siano 
contemporaneamente perseguiti fini culturali e professio-
nali. Questo istituto si rivela ben presto inadeguato alle 
aspettative, sia per il sovraccarico delle materie sia per le 
eccessive pretese di specializzazione professionale che mal 
si coniugano con le finalità culturali proposte. 
Nella Carta della Scuola del 1939 il ministro Bottai dà 
particolare risalto al “lavoro delle mani”: “In un momento 
in cui si sta creando una nuova mistica del lavoro, la 
Scuola è assente. Continua a battere vie che possono sem-
brare, e talvolta sono, tracciate in un pianeta diverso da 
quello in cui l’uomo suda, non solamente per soddisfare 
i suoi bisogni materiali, ma perché crede alla virtù re-
dentrice della mano, che impugna uno strumento del me-
stiere”.2  Al di sopra di queste parole retoriche sta il serio 
impegno dello Stato nell’organizzare un tipo di scuola 
professionale, destinata ai grandi centri, perfettamente at-
trezzata con esemplari officine, laboratori, campi agricoli 
sperimentali, che negli anni di studio riesca a formare 
quella classe di cui necessita la società. 
“La scuola tecnica biennale integra la scuola professionale, 
preparando specificatamente agli impieghi minori e al la-
voro specializzato delle grandi aziende industriali, com-
merciali, agrarie”3. Lo scopo dell’educazione e dell’istru-
zione professionale in regime corporativo fascista non può 
che avere una fisionomia tutta propria, aderente ai principi 
che informano lo stato, e il suo ordinamento è problema 
affrontato su piano nazionale: “i corsi per la formazione e 
il perfezionamento dei lavoratori hanno lo scopo di dare 
e accrescere la capacità tecnica e produttiva delle mae-
stranze, in relazione ai bisogni dell’economia nazionale”4. 
Due avvenimenti mettono particolarmente in luce quel 
che il fascismo sta compiendo nel campo dell’istruzione 
professionale: il Congresso Internazionale per l’Insegna-
mento Tecnico e la Mostra Nazionale dell’Istruzione Tec-
nica, quest’ultima voluta non solamente per far conoscere 
al grande pubblico le scuole tecniche, ma indirizzata prin-
cipalmente ai datori di lavoro per informarli sulla  prepa-
razione che queste scuole sono in grado di fornire. 
Negli anni ’30 del Novecento, alla periferia di Genova, 
l’espansione industriale chiedeva nuovi spazi, sia per l’au-
mento di officine, di fabbriche, di stabilimenti che per 
spazi accessori; erano in corso importanti lavori nel settore 
edilizio che stavano cambiando il volto delle colline.5   
I cantieri navali Ansaldo avevano estremo bisogno di ma-
nodopera qualificata per far fronte al continuo aumento 
delle commesse, ma la qualificazione era difficile da re-
perire, quasi introvabile, per l’insufficienza cronica delle 
strutture scolastiche pubbliche e per il rinnovo degli im-
pianti e dei sistemi produttivi in atto. Queste difficoltà 
danno origine alla ferma volontà di affrontare in modo 
radicale la questione della formazione professionale con 
la decisione di dare vita ad una scuola aziendale che, per 
struttura e organizzazione, possa rispondere ad esigenze 
già ben individuate. Le condizioni dello stabilimento, cui 
erano state affidate commesse belliche, erano particolar-
mente critiche, sia per la carenza di alcune categorie di 
operai, sia in previsione dei vuoti che si sarebbero potuti 
verificare in caso di richiamo alle armi. 
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nel 1936 era nata la Scuola Apprendisti Interaziendale 
Ansaldo Siac con sede a Sestri Ponente, all’interno di 
uno stabilimento (foto 1).  La struttura era ampia, com-
prendeva 14 aule per 25 allievi ciascuna, un’aula magna 
con capienza di 500 persone, un’aula di fisica e di chimica 
per 50 allievi, due aule da disegno, un padiglione per of-
ficine meccaniche (foto 2, 3 e 4), un’ampia palestra co-
perta e numerosi locali destinati ad uffici e servizi ausiliari. 
L’ammissione alla scuola era subordinata ad un esame di 
concorso che aveva luogo annualmente e al quale potevano 
prendere parte i giovani dai 14 ai 16 anni che avessero 
come titolo di studio almeno la licenza elementare. Nelle 
ammissioni veniva data precedenza in primo luogo ai di-
pendenti dell’Ansaldo e della Siac, ai figli, fratelli e con-
giunti, poi a coloro che provenivano da altri stabilimenti 
e da scuole di tipo industriale, con la precedenza fra questi 
ultimi agli orfani dei caduti in guerra o sul lavoro. Tutti 
gli aspiranti all’ammissione erano sottoposti a speciali 
prove d’esame scritte  e orali, per accertare il loro grado 
di cultura. Le prove consistevano in un tema di italiano e 
in un problema sulle quattro operazioni ed erano poi inte-
grate da un colloquio che serviva a valutare le qualità e le 
capacità di ogni singolo allievo a seguire i corsi con pro-
babilità di successo. 
Ad ogni corso veniva dato un nome che ricordava uno 
dei fatti più salienti della vita nazionale avvenuto nel-
l’anno in cui il corso aveva inizio (usanza che continuò 
anche dopo la caduta del fascismo) e così ricordiamo il 
Corso Impero (1936-’37, nascita dell’impero etiopico); 
il Corso Autarchia (1937-’40, autarchia imposta dalle 
sanzioni di stato); il Corso Albania (1939-’42, campagna 
d’Albania); il Corso Mediterraneo (1940-’43, campagna 
di Dalmazia); il Corso Giarabub (1942-’45, battaglia 
omonima); il Corso Italia (1943-’46, necessità di ricor-
dare momenti difficili); il Corso Lavoro (1944-’47, rico-
noscimento del valore del lavoro); il Corso Rinascita 
(1945-’48, auspicio di ricostruzione); il Corso Progresso 
(1946-’49, auspicio a progredire). 
Gli aspiranti ai corsi triennali dovevano riempire di proprio 
pugno un apposito modulo, consegnandolo alla direzione 
di stabilimento se erano già dipendenti, o alla direzione 
della scuola in tutti gli altri casi, e il modulo doveva essere 
controfirmato dal padre o da chi ne faceva le veci.  Insieme 
ai documenti gli allievi erano tenuti a presentare l’atte-
stazione dell’iscrizione alle Organizzazioni giovanili del 
Partito Fascista. Gli allievi ritenuti idonei venivano sotto-
posti a visita medica da parte degli ausiliari della ditta 
per accertare le capacità fisiche e a un esame psico-tecnico 
allo scopo di meglio individuare le singole attitudini e 
capacità, così da poter essere indirizzati alle varie specia-
lizzazioni. I giudizi venivano integrati con più precisi ele-
menti forniti dal Gabinetto di Psicotecnica di cui la scuola 
era dotata. Con apparecchi semplici, quasi totalmente co-
struiti negli stabilimenti Ansaldo, e con appositi reattivi 
opportunamenti scelti, si procedeva all’esame delle ca-
ratteristiche somatiche, del senso pratico, della misura 
della memoria, dell’attenzione, dell’intelligenza, dei tempi 
di reazione, dell’abilità di servirsi delle due mani ecc., e 
questo esame psico-tecnico, agevolando la determinazione 
delle attitudini dei giovani allo studio e al lavoro, offriva 
altresì la possibilità di aiutare con mezzi idonei lo sviluppo 

di quelle facoltà che risultavano deficienti. A tale scopo 
gli allievi erano sottoposti, durante i tre anni di corso, a 
ripetuti esami per accertare i miglioramenti ottenuti sulla 
base delle rilevazioni psico-tecniche. 
All’atto dell’inizio dei corsi gli allievi dovevano provve-
dersi degli attrezzi normali per il disegno e per il lavoro, 
dei libri di testo, dell’occorrente per la pulizia personale, 
di tre abiti da lavoro del tipo e del colore indicato. Questi 
materiali potevano essere forniti dalla scuola a prezzi spe-
ciali e con pagamento rateale. 
I primi due anni di corso si configuravano come prepara-
zione, mentre il terzo era di specializzazione; durante i 
primi due anni l’insegnamento teorico era uguale per tutti 
gli allievi che venivano addestrati in officina nei vari re-
parti come aggiustatori, tracciatori, forgiatori, saldatori, 
addetti a macchine utensili, modellisti, elettricisti. Attra-
verso test attitudinali e in base alle richieste degli stabili-
menti, la direzione della scuola valutava le singole capacità 
e la disposizione degli studenti per i diversi lavori, tanto 
che nel terzo anno gli allievi venivano addestrati alle sin-
gole specializzazioni e, terminata la scuola, risultavano 
essere degli operai veramente qualificati. 
All’insegnamento di materie attinenti la preparazione tec-
nico-professionale erano preposti ingegneri e tecnici, se-
lezionati nei vari stabilimenti Ansaldo e Siac, che offrivano 
la loro esperienza, riuscendo convincenti e credibili proprio 
in virtù della competenza acquisita sul posto di lavoro. I 
programmi di insegnamento erano stati studiati in modo 
che la preparazione teorico-pratica si integrasse armoni-
camente per formare operai nei quali la precisa capacità 
tecnica venisse sorretta da quelle nozioni teoriche indi-
spensabili per un buon operaio qualificato e specializzato. 
Oltre alle discipline teorico-tecniche e pratiche, venivano 
tenute ai giovani conferenze sulla religione, sulla preven-
zione degli infortuni che, direttamente o indirettamente, 
avevano attinenza o potevano riuscire utili alla loro vita 
di lavoro. 
Durante lo svolgimento delle lezioni pratiche particolare 
cura veniva posta nello sviluppare lo spirito di osserva-
zione, la conoscenza e la confidenza con l’ambiente d’of-
ficina nel quale poi gli allievi avrebbero svolto la loro at-
tività. Le prime nozioni pratiche venivano date sulle 
lavorazioni elementari fatte eseguire dagli stessi allievi e 
sviluppate gradualmente e progressivamente dalla forma 
più semplice a quella più complessa. Essi erano così messi 
in grado di apprendere i metodi migliori e più razionali 
per l’esecuzione dei vari lavori e di familiarizzare con 
l’uso degli utensili e degli attrezzi di misura e in ciò veni-
vano gradualmente agevolati dalla perfetta attrezzatura 
di cui la scuola era dotata. 
Durante i corsi gli allievi venivano abituati a valutare il 
costo del prodotto, ad analizzare la fabbricazione nel com-
plesso, il concatenamento tra lavorazione e servizi, a sta-
bilire dei preventivi, a controllare i tempi di lavorazione e 
ad impratichirsi con l’organizzazione del lavoro nelle of-
ficine. Oltre all’abbondante materiale didattico per le 
varie materie d’insegnamento, era in via di formazione e 
completamento un Museo Didattico che veniva arricchito 
di materiale, la maggior parte del quale riguardava la pro-
duzione di macchine utensili in scala ridotta, costruito 
dagli allievi nelle officine. Tutto ciò aveva lo scopo di far 
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che prevedeva la cura del corpo attraverso esercizi ginnici, 
sport, campeggi annuali della durata di 15 giorni a carico 
della società. L’organizzazione militare aveva raggiunto 
il culmine negli anni fra il 1936 e il 19406, ma la guerra 
cambiò profondamente l’atteggiamento degli operai e 
all’Ansaldo furono organizzati scioperi per protestare con-
tro le deportazioni in massa dei giovani in Germania. 
Nel 1941 fu pubblicato un opuscolo trionfalistico che evi-
denziava i risultati di questa scuola apprendisti intera-
ziendale che aveva ottenuto, da parte dell’allora Com-
missariato Generale per la Fabbricazione di guerra e delle 
Organizzazioni sindacali fasciste, piena approvazione e 
collaborazione costante (foto 8).   
“I risultati di questi primi anni di attività - si legge sul-
l’opuscolo - sono quanto mai soddisfacenti sotto ogni 
aspetto ed indicano che i criteri adottati nell’organizza-
zione della scuola e seguiti con costante cura nel suo 
funzionamento, sono del tutto corrispondenti agli scopi 
per i quali la scuola è stata creata. L’affluenza delle do-
mande di ammissione - 500 nel ‘36 e ’39 -, i risultati 
degli esami di passaggio da un corso all’altro, nel com-
plesso veramente ottimi per il numero dei promossi e 
per la preparazione dimostrata dagli allievi, la perfetta 
e cosciente disciplina, l’amore allo studio di cui gli stessi 
allievi hanno dato prova, sono il migliore auspicio per 
l’avvenire. E’ veramente degno di rilievo l’attaccamento 
alla scuola da parte degli allievi che, se è dimostrato 
dal numero trascurabilissimo (in totale 36) di coloro che 
per dimissioni o provvedimenti disciplinari hanno, du-
rante i corsi, abbandonato la scuola, costituisce la più 
ambita dimostrazione che gli allievi apprezzano e sentono 
profondamente quanto viene fatto per la loro elevazione 

eseguire agli allievi dei lavori piacevoli e soprattutto inte-
ressanti e consentiva loro di acquistare una sempre mi-
gliore e più profonda conoscenza delle varie macchine 
utensili e delle loro singole parti. 
Le norme della più rigorosa igiene e della cura della per-
sona erano costantemente applicate e tutti gli allievi ve-
stivano l’uniforme, con uno speciale distintivo che, a se-
condo del colore, contrassegnava l’anno in corso (foto 5 
e 6).  
Ogni mese veniva inviato al padre dell’allievo, o a chi ne 
faceva le veci, un rapporto dal quale risultava la paga per-
cepita, le note di merito, le punizioni e le eventuali assenze. 
Per ogni materia di insegnamento si tenevano delle eser-
citazioni in classe, almeno una volta al mese. Ogni com-
pito era accuratamente corretto e per ogni singolo errore 
o difetto riscontrato il professore annotava le proprie os-
servazioni e dava chiarimenti precisi, in modo che l’allievo 
si potesse rendere conto degli sbagli commessi. 
Per i giovani che, a causa della distanza, non potevano re-
carsi a casa all’ora di pranzo, era stata messa a disposi-
zione una refezione, sotto la sorveglianza di apposito per-
sonale dell’Assistenza di fabbrica, e dopo il pranzo i 
giovani avevano la possibilità di trascorrere la ricreazione 
in cortile o in un locale aperto. 
Caratteristica peculiare della scuola era quella di curare, 
parallelamente all’istruzione teorico-pratico-professionale, 
la preparazione e l’educazione morale degli allievi, allo 
scopo di realizzare il nuovo operaio-soldato, vagheggiato 
dall’etica fascista, cui era improntata la scuola: la forma-
zione degli operai, ligi alla disciplina di fabbrica e prepa-
rati alla realtà dell’officina, veniva conseguita attraverso 
una sorta di inquadramento militare della scuola (foto 7), 
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professionale e spirituale. Attualmente i tre corsi sono 
completi e la Scuola conta circa 700 allievi; dal 1936 
ogni anno oltre 200 giovani operai, moralmente educati 
e tecnicamente ben preparati, sono stati immessi negli 
stabilimenti dell’Ansaldo e della Siac, costituendone il 
nucleo giovane e operoso delle migliori maestranze. Da 
tre anni gli allievi della Scuola risultano vincitori dei 
Prelittoriali del lavoro per i meccanici, e negli stabili-
menti, ove vengono immessi come operai, hanno saputo 
dare prova della loro preparazione e della loro capacità. 
Dalle officine della Scuola escono ormai lavori eseguiti 
dagli apprendisti e che superano anche brillantemente 
le prove di severi collaudi. La Scuola, che per la sua im-
portanza, organizzazione e funzionamento, costituisce 
uno degli esempi più interessanti di quanto è stato fatto 
in Italia nel campo delle Scuole Aziendali per Apprendi-
sti, è stata ed è oggetto di numerose visite da parte delle 
più alte Gerarchie Politiche e Sindacali, nonché di varie 
missioni e personalità straniere. Ma il più alto e ambito 
riconoscimento è stata la visita del Duce che vi ha effet-
tuato il giorno 16 maggio 1938 in occasione della sua 
venuta a Genova. Il Duce che nella sua lunga e minuziosa 
visita ha avuto modo di constatarne la perfetta efficienza 
e tutto il complesso della sua organizzazione, ha rivolto 
ai dirigenti dell’Ansaldo e della Siac, alla Direzione 
della scuola e agli allievi un caldo e vivo elogio. Il 3 
giugno 1940 anche l’Altezza Reale il Principe di Pie-
monte onorava con la sua augusta visita la scuola e, 
dopo aver assistito alle esercitazioni teoriche e pratiche 
degli allievi e ad una sfilata dei reparti militarmente in-
quadrati, ha avuto parole di ammirazione per questa 
istituzione (foto 9, 10, 11 e 12). 

I risultati fino ad oggi ottenuti e l’attenta costante ed ap-
passionata cura che hanno le Direzioni dell’Ansaldo e 
della SIAC per la Scuola, fanno in modo che si possano 
trarre i miglior auspici per un sempre maggior potenzia-
mento e per una sempre più brillante ascesa a beneficio 
delle masse lavoratrici e dell’Industria Italiana”7. 
La situazione rimane inalterata fino al 1945, anno in cui 
l’Italia deve affrontare il problema cruciale della ricostru-
zione. Un articolo di un diffuso quotidiano genovese ben 
illustra la situazione del momento: “A migliaia ritornano 
i reduci. Ritornano uomini compiuti ma senza sorrisi, 
senza speranza. I più non hanno professione, non cono-
scono un mestiere, per questi giovani occorre creare delle 
scuole professionali o ingrandire quelle già esistenti. Di-
menticare queste necessità sarebbe una colpa imperdona-
bile perché si negherebbe loro di istruirsi e di intraprendere 
un mestiere. Occorre creare subito delle scuole di adde-
stramento professionale per ottenere lavoratori specializ-
zati in tutte le attività. Creare l’operaio o il tecnico non è 
un esperimento nuovo dell’industria moderna. Da parecchi 
anni le grandi industrie americane hanno creato corsi di 
apprendistato e corsi di studi supplementari per il perso-
nale già addestrato o provetto; le esigenze del sistema di 
concorrenza hanno suggerito di creare speciali corsi anche 
per il personale impiegatizio”.8. 
Malgrado le speranze, la scuola Ansaldo, non più rispon-
dente alle esigenze dei tempi, cessò di funzionare per de-
cisione della stessa Direzione Generale nell’anno 1949-
’50, ma il favore che aveva incontrato nella regione indusse 
un gruppo di aziende genovesi a riprendere l’iniziativa, 
per non disperdere i frutti di un’esperienza che per anni 
aveva egregiamente corrisposto alle esigenze delle 
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gratitudine a quella prima scuola del 1936, ideata per ri-
solvere in modo razionale e con una formula nuova il 
problema dell’addestramento e del miglioramento pro-
fessionale delle maestranze e antesignana di una forma-
zione già allora importante e oggi assolutamente indi-
spensabile. 
 
Note 
 
1 - Cfr. Il Municipio di Genova e l’istruzione professionale ma-

schile, in “Archivio Storico Ansaldo”, fondo Sabi, 34,2 

2 - G. Bottai, Relazione al Duce e ai Camerati del Gran Consi-
glio sulla Carta della Scuola, in “La Carta della Scuola”, 
Milano, Mondadori, 1939, p. 810 

3 - Ibidem, XIII Dichiarazione, p.81 

4 - Ibidem, XII Dichiarazione,  p.85 

5 - “Un’immagine viva e immediata di quanto fosse profonda-
mento mutato il suburbio a fine secolo ci giunge da un do-
cumento insolito come la relazione inviata nell’estate del 
1905 al sindaco di Sampierdarena dall’Ingegnere Civico 
sul numero delle ciminiere (camini) esistenti e sulla loro 
congruità con la legge 22 dicembre 1888 e il successivo 
Regolamento Generale Sanitario del 3 febbraio 1901. Su 
un totale di 80 ciminiere, corrispondenti a circa 80 ditte, 
22 rientrano nella norma dei 10 metri di altezza sopra i 
tetti delle case contigue, e 33 sono di altezza inferiore. Fra 
esse, di cui almeno 4 superano i 40 m. di altezza, vi sono 
anche le 18 della Società Gio. Ansaldo”. E. Poleggi, L’An-
saldo e la produzione di periferie industriali: il ponente ge-
novese, in: “L’immagine Ansaldo, architettura, grafica e 
pubblicità”, Milano, Electa, 1986 

6 - Con Cesare De Vecchi, ministro nel 1935, era stata introdotta 
l’istruzione militare in tutti i gradi di scuola e fu completata 
la fascistizzazione della scuola. 

7 - Archivio Storico Ansaldo; dossier 158, cart. 1 

8 - Cfr., Corriere Mercantile, 12 ottobre 1945 
 
Le fotografie sono della Fondazione Ansaldo 

Aziende IRI locali. Circa un anno dopo, nel 1951, fu sti-
pulata una convenzione novennale tra il Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale e i rappresentanti delle 
aziende: Ansaldo, Ansaldo-San Giorgio, Ansaldo Fossati, 
Amelotti, Delta, Fabbrica Italiana Tubi, IMEL, SIAC, 
SIELTE, Grondona, Verrina, che consentì di riprendere 
l’iniziativa con rinnovato vigore e con direttive appropriate 
alle nuove esigenze delle piccole, medie e grandi industrie 
della regione. 
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si ad-
dossò la quasi totalità delle spese della gestione della 
nuova scuola, mentre la società Ansaldo lasciava in uso 
gratuito parte dei locali e delle attrezzature dell’ex Scuola 
Aziendale. Le attività di istituto ebbero inizio con i corsi 
per gli allievi delle disciolte sezioni; l’ammissione annuale 
alla Scuola Interaziendale Apprendisti di Calcinara - 
SIAPPC - permise di curare la preparazione di circa 1200 
apprendisti, di cui il 70% conseguì, attraverso corsi bien-
nali e triennali, la qualificazione nei mestieri: aggiustatore, 
tornitore, fresatore, tracciatore, elettricista di manuten-
zione, modellista del legno, saldatore all’arco e ossiaceti-
lenico, fucinatore, falegname, carpentiere. 
Verso la fine del 1952 il Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, avvalendosi di una disposizione sta-
tale, affidò alla SIAPPC la realizzazione del Centro Na-
zionale Formazione Istruttori Metalmeccanici - CNFI. 
Il Centro venne impostato secondo un piano elaborato da 
esperti del Bureau International du Travail - BIT - venuti 
in Italia in seguito ad accordi intergovernativi. 
A tale piano collaborarono in misura notevole anche i 
tecnici della scuola. I buoni risultati conseguiti da tale 
collaborazione internazionale ebbero la riconferma nel 
1957, quando si formò la commissione per lo studio rela-
tivo alla sezione di specializzazione in elettronica indu-
striale, per la quale venne concessa, per una seconda volta, 
un’altra assistenza tecnica tramite il BIT. Due furono i 
compiti affidati al personale del CNFI: la qualificazione 
degli adulti e la formazione didattica degli istruttori. Tali 
compiti furono svolti parallelamente in quanto gli allievi 
istruttori, reclutati in sede nazionale tra il personale alta-
mente qualificato delle aziende, compirono il loro tirocinio 
istruendo con metodo appropriato o secondo programmi 
precostituiti una quadra di allievi operai reclutati dalla 
disoccupazione generica. 
Dal 1953 al 1960 il CNFI ha qualificato 231 adulti e 
curato la preparazione tecnico-didattica di 180 istruttori, 
di cui 51 stranieri. Oltre ai corsi per giovani e alle attività 
del CNFI, il personale della SIAC ha curato, attraverso 
corsi vespertini e serali, la preparazione di 395 lavoratori 
da riqualificare perché sospesi o licenziati dalle aziende 
per mancanza di lavoro in determinati settori dell’indu-
stria. Lo stesso personale ha inoltre curato l’insegnamento 
complementare a 735 apprendisti lavoratori, provenienti 
dalle locali aziende artigiane e non artigiane, soggetti al-
l’obbligo di tale insegnamento in base alla legge che di-
sciplina l’apprendistato. 
Quando nel giugno del 1960 terminò la convenzione sti-
pulata nel ’51, alla scuola furono affidate altre importanti 
iniziative, quale la qualificazione degli adulti e la for-
mazione degli istruttori in campo nazionale: tutto questo 
lavoro non può che farci ripensare con ammirazione e 
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22 giugno 1621 
 

Doge Giorgio Centurione. 

 
27 giugno 1671 
 

Doge Alessandro Grimaldi. 

 
30 giugno 1421 
 

La Repubblica di Genova sottoscrive la vendita di Livorno 
ai fiorentini per la somma di centomila fiorini d’oro. 

 
4 luglio 1421 
 

Doge Tommaso Campofregoso, fino al 23 novembre dello 
stesso anno. Rieletto il 3 aprile 1436. viene deposto nel 
marzo 1437 e nel successivo mese di aprile riconquista il 
potere fino al 18 dicembre 1442. 

 
7 ottobre 1571 
 

A Lepanto, nella battaglia navale tra la flotta cristiana e 
quella turca, il savonese Urbano Rella, capitano di galea, 
inventa con successo un congegno per mozzare gli spe-
roni delle navi nemiche. Fu pensionato da Don Giovanni 
d’Austria, comandante supremo dell’intera flotta cri-
stiana. 

 
8 ottobre 1721 
 

Doge Cesare De Franchi. 

 
10 ottobre 1571 
 

Doge Gianotto Lornellini. 

 
1 novembre 1821 
 

Si apre la nuova strada di km. 62,437 che da Genova rag-
giunge Novi Ligure, passando per Pontedecimo, il Passo 
dei Giovi e Busalla. 

 
Da «Gente di Liguria», almanacco de A COMPAGNA, da 
«Liguria Viva», Almanacco della CONSULTA LIGURE.  
Agli attenti lettori, come sempre il compito di segnalare 
eventuali lacune e/o omissioni.

10 gennaio 1521 
 

Morte di Fabrizio del Carretto marchese del Finale. Nato 
intorno al 1440, fu uomo di cultura e molto esperto nel-
l’arte della guerra, Ammiraglio dell’Ordine Gerosolimi-
tano, il 24 novembre 1513 fu eletto Gran Maestro 
dell’Ordine stesso. 

 
1 febbraio 1871 
 

Esce a Genova il primo numero « O Cittadin »: giornale 
politico e di varietà in dialetto genovese. 

 
15 febbraio 1871 
 

Genova. Muore il ritrattista e miniaturista Santo Panario, 
nato a Quarto nel 1786. 

 
16 aprile 1771 
 

Doge Giovanni Battista Cambiaso. 

 
20 aprile 1821 
 

All’età di 59 anni muore in Genova Domenico Piaggio ju-
nior: autore di una seconda copia della preziosa opera del-
l’avo suo omonimo «Epitaphia, sepulcra et inscriptiones 
cum stemmatibus marmorea et lapidea existentia in Ec-
clesiis genuensibus», manoscritto del secolo XVIII rac-
colto in sette volumi che, insieme agli altri sette del 
Piaggio senior, si conservano presso la civica Biblioteca 
Berio di Genova. 

 
4 maggio 1621 
 

Doge Ambrogio Doria. 

 
22 maggio 1971 
 

Con legge n. 341 viene approvato lo Statuto della Regione 
Liguria, deliberato dal primo Consiglio Regionale nelle 
sedute del 12 novembre 1970 e del 1° marzo 1971. 

 
23 maggio 1821 
 

Muore a Nervi Luigi Emanuele Corvetto. Dal 1797 al 
1820 conquistò una preminente posizione non solo a Ge-
nova ma pure a Parigi. Durante il regno di Luigi XVIII fu 
ministro delle finanze. Era nato a Genova l’11 luglio 
1756. 

OCCASIONI PER RICORDARE 

CENTENARI CINQUANTENARI 

DEL 2021
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giovane principe abbia avuto del momento storico in cui 
visse e del ruolo assunto dalla sua famiglia nella nascita 
del nuovo stato unitario. 
Le sempre precarie difficili condizioni di salute non gli 
consentirono di condividere l’educazione prettamente 
militare dei fratelli maggiori o di partecipare attivamente 
alla vita di corte, da cui veniva spesso deliberatamente 
escluso, mentre sviluppava interessi sempre maggiori sia 
in campo scientifico sia artistico. 
Proprio la sua non facile esistenza e la morte non ancora 
ventenne crearono intorno alla sua persona, subito dopo 
la sua scomparsa, una sorta di leggenda agiografica ricca 
di episodi edificanti, che ritornano identici nei diversi te-
sti che lo commemorano. Ne emerge la figura di un gio-
vane dal carattere forte nonostante la cattiva salute, ama-
bile, sincero, di brillante intelligenza e insieme modesto, 
pio, generoso, da sempre “amante d’istinto del bello e 
dell’arte”. 
La fonte forse più completa e relativamente meno agio-
grafica sulla vita di Odone rimane la biografia pubblica-
ta l’anno successivo alla morte del principe da Monsi-
gnor Valerio Anzino, nipote dell’abate Giuseppe Anzi-
no, elemosiniere di corte, che di Odone era stato precet-
tore. Il biografo poteva quindi contare su fonti dirette, 
ma l’opera era da considerarsi ufficiale. L’abate era inti-
mo di Vittorio Emanuele II: fu lui che lo assolse in punto 
di morte. 
Nei primi anni della sua vita Odone crebbe affidato alle 
cure e all’affetto della mamma e della nonna Maria Tere-
sa d’Asburgo Lorena, entrambe donne molto dolci e pie; 
con loro trascorreva le giornate nel castello di Moncalieri 
(lontano dalla corte), con loro trascorreva le vacanze. 

Odone Eugenio Maria di Savoia nacque nel castello reale 
di Racconigi l’11 luglio del 1846, figlio quartogenito di 
Vittorio Emanuele II di Savoia, allora principe di Pie-
monte, e di Maria Adelaide d’Asburgo Lorena.  
Fin dai primissimi anni di vita il bimbo, che ebbe dal pa-
dre il titolo di duca del Monferrato, si rivelò gracile e af-
fetto da malformazioni ossee, che gli procuravano dolori 
anche fortissimi. A nulla valsero terapie e dolorosi inter-
venti; il suo fisico rimase “sgraziato e minuto”, costrin-
gendolo la più parte del tempo, quando non costretto a 
letto, a servirsi di un “sediolone meccanico”. I suoi pro-
blemi fisici, definiti all’epoca rachitismo, oggi fanno 
ipotizzare una forma di osteogenesi imperfetta, grave 
malattia genetica. 
Il che d’altro canto non stupisce, poiché la sua nascita era 
il risultato di un matrimonio fra primi cugini: Carlo Al-
berto, padre di Vittorio Emanuele, era fratello di Maria 
Elisabetta, mamma di Maria Adelaide, e anche negli an-
tenati vi erano stati diversi matrimoni tra consanguinei. 
Queste unioni endogamiche erano una scelta eminente-
mente politica, in uso non solo in casa Savoia, ma in tutte 
le dinastie regnanti del tempo. Basti ricordare come dalle 
discendenti della regina Vittoria l’emofilia sia passata, 
tramite matrimonio, alle famiglie regnanti di mezza Eu-
ropa. Del resto, i Savoia continuarono la tradizione anco-
ra per una generazione: Umberto, il fratello maggiore di 
Odone, sposò la cugina Margherita, figlia dello zio Fer-
dinando di Savoia Genova, e dall’unione nacque Vittorio 
Emanuele III. 
La figura di Odone non ha grande spazio nella storiogra-
fia: la sua vita fu breve, ebbe scarso rilievo politico, non 
abbiamo la possibilità di sapere quanta consapevolezza il 

ODONE, 

IL SAVOIA 

CHE AMAVA 

GENOVA 

- prima parte 
 
“Breve fu il passaggio del compianto Principe sulla terra,  
ma fu quale di brillante meteora che lascia dietro di sé durevoli raggi di luce” 
(Dalla commemorazione del Principe apparsa sulla Gazzetta di Genova) 

 
di Patrizia Risso 
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A partire dal 1852 il re istituì la Casa di Educazione dei 
principi reali.  
Dalla relazione inviata da uno dei precettori della Casa a 
Maria Adelaide si apprende che Odone era “il più facil-
mente irritabile” dei figli, ma ammirevole nel sopportare 
i dolori fisici e nel portare “la macchina” (forse un pe-
sante busto ortopedico), lodevole perché “studia quasi 
quanto può”. 
Nel gennaio del 1855 muoiono a pochi giorni di distanza 
Maria Teresa e Maria Adelaide; a febbraio Ferdinando, il 
fratello del re; a maggio il piccolo Vittorio Emanuele di 
soli cinque mesi, l’ultimo figlio della coppia reale, la cui 
nascita aveva accelerato la fine della madre.  
Questi decessi, che non mancarono di impressionare la 
corte e l’opinione pubblica, erano stati “profetizzati” da 
don Giovanni Bosco, il quale aveva avvertito il futuro 
primo re d’Italia che, se avesse avallato la legge Rattazzi 
(come avvenne proprio nel 1855) per la soppressione de-
gli ordini religiosi e l’incameramento dei loro beni da 
parte dello Stato, Casa Savoia sarebbe stata funestata da 
diversi lutti. 
Don Bosco pubblicò anche un opuscolo, dove ammoniva 
Vittorio Emanuele II, scrivendo fra l’altro: “La famiglia 
di chi ruba a Dio è tribolata e non giunge alla quarta ge-
nerazione” (di fatto, la monarchia dei Savoia in Italia finì 
dopo la terza generazione).  
Probabilmente anche in conseguenza di questi lutti, lo 
stato di salute di Odone si aggrava. 
A giugno del 1855 riceve la prima comunione “in forma 
di viatico” e il mese seguente la cresima, mentre è immo-
bile a letto, circondato dai familiari con i ritratti della 
mamma e della nonna defunte accanto. 
Tra i familiari la più sollecita nei confronti di Odone è la 
sorella Maria Clotilde, di tre anni maggiore di età, defi-
nita dal padre “l’angelo di casa Savoia” per la bontà, la 
mitezza e la generosità verso il prossimo.  
Animata da una grande fede, avrebbe desiderato dedicar-
si alla preghiera e alla beneficenza ma, come primogeni-
ta, dopo la morte della madre fu investita di obblighi reali 

e familiari di grande peso, che nonostante la giovane età 
seppe condurre con abilità e amabilità. 
Nel 1858 accettò come dovere del proprio stato di sposa-
re Gerolamo Napoleone detto Plon Plon, cugino dell’im-
peratore Napoleone III, assai più anziano di lei e ritenuto 
“un libertino”. Le nozze, che furono celebrate con solen-
nità a Torino nella cappella della Sindone, erano state 
strategicamente predisposte da Cavour e da Napoleone 
III, nell’ambito degli accordi di Plombières che doveva-
no consolidare l’alleanza franco-sarda. 
La separazione dalla sorella, trasferitasi a Parigi, fu per 
Odone nuovo motivo di sofferenza, né bastò a consolarlo 
l’affetto della sorella minore Maria Pia, che per altro nel 
1862, a quindici anni, lasciò Torino per sposare a Lisbo-
na Luigi re del Portogallo.  
Il principe trascorre gli anni tra il 1855 e 1860 tra Torino 
e Moncalieri, spostandosi ben poche volte; in estate, 
mentre i fratelli trascorrono le vacanze in montagna cac-
ciando, pescando o facendo escursioni, Odone rimane a 
Torino e inizia a dilettarsi realizzando piccoli lavori arti-
stici come acquerelli o piccoli manufatti in creta, che poi 
regala ai familiari.  
Crescendo, la sua quotidianità si differenzia sempre più 
dallo stile di vita dei fratelli; ha rapporti difficili con il pa-
dre, che sembra aver elaborato nei suoi confronti una spe-
cie di rimozione, di cui il giovane principe è consapevole. 
Dopo la partenza di Clotilde, che per lui aveva sostituito 
la figura materna, Odone, come scrive il Briano (un altro 
biografo ufficiale), ”cercava e voleva uscire dall’angusta 
cerchia in cui fino allora erasi tenuto”. 
Il principe ricordava un piacevole soggiorno estivo a La 
Spezia nel 1853 con la nonna, la mamma e i fratelli, du-
rante il quale aveva fatto scuola di nautica e piacevoli gi-
te in barca lungo la riviera. Questo fa supporre che in 
quel periodo le condizioni di salute gli permettessero 
un’esistenza relativamente normale. 
Odone comincia così a pensare di trascorrere un perio-
do nei dintorni di Genova, anche se i medici non sono 
d’accordo.  
Il suo desiderio di lasciare Torino si realizza finalmente 
nel 1861, quando da fine giugno ad ottobre inoltrato ri-
siede a Pegli (allora comune autonomo) nella villa Lo-
mellini Rostan, affittata per l’occasione dai Savoia. 
Con lui sono la sorella Maria Pia, gli ufficiali di ordinan-
za, i precettori, il medico, il segretario e il personale di 
servizio, in tutto quasi una settantina di persone! 
Oltre che per il clima mite, che giovava alle sue precarie 
condizioni fisiche, la scelta fu dettata dalla grande pas-

Odone (secondo da sinistra), con i fratelli maggiori 
Maria Clotilde, Umberto (il futuro Re) e Amedeo (1857) 

Pegli, villa Lomellini Rostan
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pubblico per il carnevale, modifica l’appartamento asse-
gnatogli, da cui poteva spaziare con lo sguardo sul mare 
che tanto entusiasmo gli suscitava. 
Soprattutto instaura proficui rapporti con alcune delle 
principali istituzioni culturali genovesi, come l’Accade-
mia Ligustica, la Società Ligure di Storia Patria, la So-
cietà Promotrice di Belle Arti, e con eminenti intellettua-
li. Tra questi occuperà un posto di rilievo lo scultore San-
to Varni, all’epoca già ben noto sia a Genova sia alla cor-
te sabauda, che starà accanto a Odone come consulente e 
consigliere fino alla morte del principe. 
Nel 1862 la grande occasione di Odone: un lungo viag-
gio con i fratelli Umberto e Amedeo in Sardegna e nelle 
regioni meridionali da poco annesse (a Napoli si fermerà 
un mese), per arrivare poi fino a Costantinopoli. È un 
viaggio che spesso stanca il principe (non può partecipa-
re a molte delle manifestazioni pubbliche, che vedono al 
centro dell’attenzione Umberto, l’erede al trono, né del 
resto la corte desidera che si mostri), ma che gli offre 
nuovi orizzonti per i suoi interessi.  
Si sa da Anzino che a Cagliari inizia a fare “raccolta di 
oggetti antichi”. 
L’estate successiva ripeterà la piacevole esperienza, que-
sta volta senza i fratelli; farà tappa ad Alghero, a Caglia-
ri, dove acquista nuovamente “oggetti d’antichità”, si 
sposta a Napoli, Pompei, compie un’escursione sul Vesu-
vio (con cinquanta persone al seguito). 
La vicinanza con il Varni e la frequentazione dell’archeo-
logo Giuseppe Fiorelli, direttore degli scavi di Pompei, 
contribuirono sicuramente a consolidare in Odone la pas-
sione per lo studio, la ricerca e il collezionismo, che gli 
permetteva di evadere dalla sua invalidità e dal severo 
ambiente che lo circondava. 

sione del principe per il mare, passione nata in lui negli 
anni dell’infanzia. 
Pegli all’epoca era una località turistica conosciuta in 
Europa fin dai tempi del Grand Tour; la sua notorietà 
era cresciuta con la costruzione della villa Durazzo Pal-
lavicini, con annesso il grande parco romantico e il 
giardino botanico (1846), e della linea ferroviaria Ge-
nova-Voltri (1856). 
Ciò nonostante l’arrivo dei principi reali galvanizza la vi-
ta della cittadina: si susseguono festeggiamenti, spettaco-
li, visite che Odone sembra gradire, a differenza del suo 
seguito, su cui piovono richieste e suppliche. 
Finalmente per il principe un po’ di diversivi e di alle-
gria: chiede e ottiene una piccola imbarcazione con cui 
esce lungo la riviera quasi ogni giorno, prende lezioni di 
disegno, conduce una vita attiva, migliorano fisico e 
umore, ottimisticamente scrive di essere prossimo a la-
sciare le stampelle. 
Cresce la passione per la nautica a tal punto da convince-
re il padre a nominarlo Capitano di Vascello delle Regia 
Marina. Il ritorno a Moncalieri lo fa precipitare in un 
profondo stato di malinconia, tale da fargli ottenere di 
traferirsi a Genova a Palazzo Reale. 
Il padre lo asseconda, ma non è convinto del migliora-
mento del figlio; scrive infatti a Clotilde “Odone partì 
per Genova dove stabilisce la sua residenza...lui poverac-
cio si fa illusioni e si crede guarito”. 
Illusione o no, Odone approfitta del cambiamento per 
compiere gite in barca, visite al porto, frequentare assi-
duamente il teatro Falcone e il Carlo Felice; si mostra in 

Palazzo Reale Giuseppe Fiorelli
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Tornato a Genova, si dedicò allo studio della storia natu-
rale (in particolare alla malacologia) sotto la direzione di 
Michele Lessona, insigne zoologo, noto divulgatore 
scientifico, e cominciò una ricca collezione di conchi-
glie, alghe e colibrì. Nell'estate 1864 i medici non gli 
consentirono di intraprendere un nuovo viaggio, ma gli 
consigliarono piuttosto i bagni di mare, per cui il giovane 
andò ospite del marchese Filippo Ala Ponzone nell'ele-
gante villa Durazzo Bombrini di Cornigliano.  
La villa all’epoca era isolata, circondata dal verde; era 
possibile recarsi “alla spiaggia in carrozza senza sortire 
dal giardino”; proprio i bagni di mare e le sabbiature gli 
furono di tale giovamento da poter lasciare la sedia a ro-
telle e poi le stampelle. 
Il soggiorno in villa entusiasma il principe, anche perché 
il palazzo custodisce le collezioni naturalistiche ed arti-
stiche eredità dei Durazzo, che a metà Settecento erano 
stati i committenti della splendida residenza. 
L’ultimo anno di vita, che Odone trascorre tra Palazzo 
Reale e la villa di Cornigliano, lo vede assai tormentato 
dalla salute, ma sempre più vicino agli ambienti accade-
mici genovesi e alla città tutta; nella mente del principe 
si configura l’idea di dare vita ad un museo “civico”, 
idea decisamente innovativa nella Genova dell’epoca. 
Odone aveva fatto propria l’istanza di molti intellettuali 
cittadini, cui l’amministrazione comunale, per diversi 
motivi, ancora non era preparata. 
Per capire quanto l’idea fosse anticipatrice, basti Pensare 
che nel 1884, quasi vent’anni dopo la morte di Odone, 
Maria Brignole Sale, la duchessa di Galliera, lasciò per 
testamento il Palazzo Bianco e numerose opere d’arte al 
Comune per “la formazione di una pubblica galleria”, 
che fu però aperta solo nel 1889. 

Nell’autunno del 1865 il Principe fu colpito da un’enne-
sima grave crisi (con violenta emorragia) che toglie ogni 
speranza di sopravvivenza. Arrivano quasi in incognito le 
sorelle per stargli vicino, il re scrive da Firenze (divenuta 
capitale) con grande sollecitudine per avere notizie, an-
che la città segue con apprensione la vicenda, molti ge-
novesi si presentano a Palazzo per informarsi sulla salute 
di Odone. 
Anche la stampa cittadina, che al trasferimento del prin-
cipe a Genova non aveva dato grande risalto (forse anche 
in obbedienza ai desideri del re), segue con mutata atten-
zione le notizie da Palazzo. 
La situazione è sempre più drammatica: Odone trascorre 
gli ultimi giorni praticamente in ginocchio, sconvolto da 
un forte tosse, appoggiando il mento e le braccia ad una 
poltrona; un attacco d’idropisia gli impedisce di stare 
supino.  
Lucido quasi fino all’ultimo, dopo aver dato alcune di-
sposizioni per opere benefiche, chiede i sacramenti. In-
torno a lui la sua corte; il padre re, che era giunto due 
giorni prima, non ha cuore di assistere all’agonia e resta 
nella stanza accanto. 
Verso le undici di sera del 21 gennaio 1866, dopo aver 
espresso il desiderio “di fare la nanna”, Odone si addor-
menta per sempre. Non aveva ancora vent’anni. 
Il giorno successivo la salma, composta in una pesante 
bara con il coperchio in vetro, fu esposta nel salone del 
palazzo, trasformato in camera ardente, fino alla sera del 
23 gennaio. 
Il mattino seguente un solenne corteo la accompagnò alla 
cattedrale di San Lorenzo, dove Andrea Chervaz, già pre-
cettore dei figli di Carlo Alberto e dal 1852 arcivescovo 
di Genova, presiedette la messa solenne di esequie. 

Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano 
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La medaglia fu donata al re e a vari membri della fami-
glia reale. 
Al giovane principe il Comune intitolò la Galleria d’Arte 
Moderna di Nervi e un tratto della circonvallazione a ma-
re (l’attuale Corso Maurizio Quadrio). 
Nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, è stato 
cancellato dalla toponomastica genovese anche il ricordo 
del Principe, insieme a quello degli altri membri della fa-
miglia Savoia. 
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Al termine della celebrazione la salma rimase esposta fi-
no a sera per l’omaggio della cittadinanza. Nella notte, 
un treno speciale la trasportò a Torino per tumularla nella 
Cripta Reale della Basilica di Superga, il tradizionale 
luogo di sepoltura dei membri di Casa Savoia (ad ecce-
zione di coloro che furono re o regine d’Italia). 
Le onoranze funebri del Principe non cessarono qui. In-
fatti, fin dal 22 gennaio il Municipio genovese deliberò 
“un pomposo e solenne funerale” per il trigesimo della 
scomparsa del principe. Il costo previsto per queste nuo-
ve onoranze non mancò di suscitare in città polemiche e 
proteste, una riduzione delle spese si rese necessaria. 
La nuova cerimonia, una solenne messa cantata, si svolse 
in San Lorenzo e fu presieduta da Chervaz.  
La cattedrale era gremita: nella navata centrale, dove al 
centro era collocato il catafalco, le autorità, nelle laterali 
personalità munite di invito, tutti nel prescritto abito da 
cerimonia. 
Nella piazza antistante si accalcavano, nonostante la 
pioggia “cittadini di ogni condizione”. 
La stampa dell’epoca non mancò di rimarcare la durata 
della cerimonia, contestando in particolare l’elogio fune-
bre dell’arcivescovo, che parlò per un’ora e un quarto e 
per giunta in francese (lingua madre del prelato, nato in 
Savoia), cosa che fece ”un pessimo effetto” e “mise alla 
prova la pazienza del popolo”. Monsignor Chervaz prov-
vide anche a far stampare l’omelia. 
Poco tempo dopo la Società Ligure di Storia Patria, l’Ac-
cademia Ligustica, la Promotrice, cui tanto Odone era le-
gato, si attivano presso il marchese Orazio Di Negro, go-
vernatore del principe, affinché il sovrano “accordi a Ge-
nova quel beneficio che l’augusto Suo Figlio voleva far-
le”, doni cioè alla città le collezioni di Odone. 
E già il 7 febbraio il barone Andrea Podestà, Sindaco 
della città, poté annunciare alla Giunta che il re aveva 
acconsentito a donare alla città le “preziose collezioni 
oggetto di Belle Arti ed Industrie antiche” appartenute al 
figlio. 
A ricordo dell’evento il Comune fece coniare una meda-
glia con il profilo del principe e gli stemmi di Genova e 
dei Savoia, opera di Edoardo Chiossone (il celebre inci-
sore che ha lasciato nel 1898 la sua ricca collezione d’ar-
te orientale a Genova). 

Medaglia commemorativa del Principe Odone

Il convoglio funebre del Principe Odone arriva a Superga
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A bèlla fotografia chi a-a drita a l’é do nòstro fotografo 
ofiçiâ. E didascalie en comme senpre in fondo, pe lasciave 
o piaxei de provâ a indovinâ dove s’atreuvan.

A CROXE DE 
SAN ZÒRZO 
 

di Isabella Descalzo

foto 2 (Patrizia Risso e Giacomo Bottaro)

foto 3 (Stefania De Maria)

foto 1 (Elvezio Torre)

foto 4 (Elvezio Torre)

foto 5 (Francesco Pittaluga)
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Didascalie 
 
foto   1: Celle Ligure, via Trento, civici 1-19 
foto   2: Sedile per l’organista della cattedrale di San 

Lorenzo  
foto  3: Sedia per la sala dei matrimoni, corso Torino 11 
foto  4: Ruota panoramica al Porto Antico 
foto  5: Stromboli, via Firenze 8 
foto  6: Ingresso di un padiglione dell'ex manicomio di 

Quarto, oggi Casa della Salute 
foto  7: Cofanetto portagioie di Alberto Issel, collezione 

privata 
foto  8: Mura di Finalborgo  
foto  9: Savona, Fortezza del Priamar  
foto 10: Santuario di N.S. della Guardia, pavimento del 

presbiterio

foto 6 (Gianfranco Baccanella)

foto 7 (Stefania De Maria)

foto 8 (Armando Di Raimondo)

foto 9 (Gianfranco Baccanella)

foto 10 (Piero Bordo)
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a cura di Isabella Descalzo

Silvio Ferrari e Bruno Costa (a cura di), Così scriveva 
e cantava Buby Senarega, De Ferrari Editore, Genova 
2020, pagg. 112  
O Buby (Angelo Enrico) Senarega, camogin mancòu do 
2019, o l’àiva ’na beliscima voxe da basso e o l’à fæto de 
bèlle cansoin; o l’à anche vestîo de mùxica (idea 
òriginale) ’na dozenn-a de poexie do Firpo. Ma de queste 
seu virtù o no n’à fæto in mestê: o l’é stæto dipendente 
comunale e dirigente do Partio Comunista, fin a l’ùrtimo 
fedele a-i seu ideali, o l’à parteçipòu a miscioin 
umanitaie e o cantava e sonava inti spetàcoli ch’o 
l’inandiava pe-o ciù inte l’ànbito do partio, e pe questo o 
no l’é conosciuo comm’o meitiéiva. Òua o Silvio Ferari, 
seu amigo d’infànçia, o l’à vosciuo publicâ de létie e di 
ricòrdi, e con l’amigo muxicista Bruno Costa gh’àn 
azonto in bèllo CD con trezze seu cansoin.

Gino Dellachà e Fulvio Majocco, Dal ponte Morandi 
al viadotto Genova San Giorgio, SES, Genova 2020, 
pagg. 36  
La Nave di Genova. Storia di un ponte simbolo per 
l’Italia, Gedi News Network S.p.a, Genova 2020, 
pagg. 176  
O primmo o l’é l’undicêximo libretto da Collana San Pê 
d’Ænn-a, ch’a va avanti con costansa e regolaritæ 
sostegnûa con convinçion da ’na trentenn-a de ativitæ 
comerciali: o rifà tutta a stöia di doî ponti, quello chéito 
e quello neuvo, con doviçia de particolari anche pöco 
conosciûi e con tante fotografie che aconpàgnan passo 
passo o raconto. 
O segondo l’à fæto o Decimonöno, metendo insemme 
articoli sciortîi in sciô giornale da-o 14 d’agosto do 2018 
e contributi domandæ a-i protagonisti de questa inpréiza 
straòrdenâia: chi l’é intervegnûo subito dòppo a 
disgràçia, chi l’à patîa de ciù, chi à progetòu o neuvo 
ponte, chi à demolîo quello ch’arestava do vêgio, chi à 
travagiòu giorno e neutte inte ’n ciantê ch’o s’é fermòu 
solo o giorno de Natale do 2019. ’Na letûa ch’a làscia a 
bocca avèrta pe l’amiraçion.

Nicola Gabellieri, Valentina Pescini e Daniele Tinterri 
(a cura di), Sulle tracce dei pastori in Liguria. Eredità 
storiche e ambientali della transumanza, Sagep Editori, 
Genova 2020, pagg. 192  
A paròlla “tranzumansa” mai l’aviêscimo colegâ co-a 
nòstra Liguria (aviêscimo pensòu a-o D’Anonçio e a 
l’Abrusso!) se l’Archivio de Stato de Zena o no l’àise 
inandiòu ’na belìscima mostra e fæto questo ricco 
catàlogo. E coscì scrovimmo che da-i tenpi di tenpi, e 
finn-a a-a giornâ d’ancheu, inti nòstri monti gh’é de 
longo stæto di pastoî che d’invèrno chinâvan a valle co-
e pêgoe e arivâvan finn-a a-o mâ, dove in mezo a l’ænn-
a trovâvan ancon de l’èrba bonn-a. L’argomento o l’é chi 
trâtòu in mainea conpleta, con documenti d’archivio, 
saggi scientifichi, grafichi, cartinn-e e fotografie, e se 
capisce perché a dixenbre do 2019 l’UNESCO a l’agge 
inserio a tranzumansa inta sò Lista do Patrimonio 
Culturale Imateriale de l’Umanitæ.



Il 26 settembre sono riprese le attività istituzionali: ci 
siamo riuniti a Parlamento e tenuto le elezioni per il dop-
pio biennio di S. Giorgio 2020 - 2023, che dovevano es-
sere fatte ad aprile, ma rinviate a causa dei limiti 
precauzionali imposti per la pandemia. 

Il 21 novembre alle Basilica delle Vigne cerimonia del-
l’offerta del vino officiata dall’Arcivescovo di Genova 
Marco Tasca, dal quale ci siamo recati il 16 dicembre, per 
un incontro per lo scambio degli auguri natalizi e presen-
tare il sodalizio partecipando con la delegazione F. Bampi, 
M. Daccà e I. Descalzo. 
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A metà di settembre, il 12 e 13, A Compagna è stata invi-
tata a partecipare a una manifestazione di intrattenimento 
a Villa Serra di Comago. Due belle giornate soleggiate 
con la nostra postazione, curata dai consoli Bianchini e 
Ferrando e con altri Soci a presidiarla e informare sul So-
dalizio agli intervenuti. 

a cura di Maurizio Daccà

Nella stessa giornata si sono riuniti anche i Consultori per 
assegnare i “Premi A Compagna” che sono presentati con 
le motivazioni, in altra pagina di questo bollettino, e ri-
cordiamo che la cerimonia della consegna sarà tenuta non 
appena possibile. 
Il 12 ottobre come ogni anno abbiamo celebrato Cristoforo 
Colombo, con la deposizione di corone alla casa, insieme 
al Comune di Genova, presente l’Assessore Barbara Grosso, 
e Anna Maria Saiano  del Consolato Usa accompagnata da 
Dave Pollard, comandante dell USS Mount Whitney. 
Giornata piovosa per la celebrazione di Balilla, cerimonia 
anche tenuta in collaborazione con il Comune, presente l’As-
sessore Paola Bordilli, e Marco Ghisolfo per il Municipio 1.

Il 10 Dicembre ricorrenza dello Scioglimento del Voto in 
Oregina. Il Sindaco Marco Bucci ha offerto il cero votivo 
e, per noi a rappresentarci, c’era la Gran Cancelliera Isa-
bella Descalzo.



Ci sono mancati i gruppi folclorici e la nostra festa, ma 
era necessario fare così, per dare un segnale di speranza 
in momenti particolarmente difficili, pur mantenedo le 
nostre tradizioni e augurare ai genovesi Bón Dênâ.

Il Confeugo, quest’anno dedicato ad Amedeo Peter Gian-
nini, è stato tenuto per via delle restrizioni per la  pande-
mia, in accordo con il Comune di Genova, alla mattina in 
forma più semplice a Palazzo Tursi. 

50



Direttore responsabile: Aldo Repetto - Impaginazione e grafica: Elena Pongiglione  
Redazione: Maurizio Daccà - Isabella Descalzo - Fotografo: Elvezio Torre 

Autorizzazione Tribunale di Genova n. 13/69 del 2 aprile 1969 - Direzione e Amministr.: Piazza Posta Vecchia, 3/5 - 16123 Genova - Tel. 010 2469925 - e-mail posta@acompagna.org 
Stampa: B.N. Marconi srl – Arti Grafiche e Fotografiche - Passo Ruscarolo 71 - 16153 Genova - Tel. e  Fax. 010 6515914 - Grafica: Loris Böhm 

 
In caso di mancato recapito ritornare al mittente: “A Compagna” piazza Posta Vecchia 3/5 - 16123 Genova - che si impegna a pagare la relativa tariffa 

Stampato nel mese di Gennaio 2021

Quote sociali 2021

Le quote deliberate dal Sodalizio per il 2021 sono le 

seguenti: 
 

Soci Ordinari residenti in Italia euro  30,00 

Soci Ordinari residenti in altri Paesi Europei euro  35,00 

Soci Ordinari residenti in altri Continenti euro  40,00 

Soci Sostenitori euro  90,00 

Giovani e Studenti euro  15,00 

Enti e Società euro 350,00 
 

QUOTA UNA TANTUM SOCI VITALIZI: 

Residenti in Italia euro 350,00 

Residenti in altri Paesi Europei euro 400,00 

Residenti in altri Continenti euro 450,00

Ai soli Soci Ordinari, oltre alla loro quota associativa annuale, 
è richiesta all’atto dell’iscrizione la somma di euro 10,00 
A tutti i nuovi Soci consegneremo: 
la tessera, lo statuto, il distintivo e l’adesivo per l’auto. 
Per chi non abbia ancora provveduto al pagamento della 
quota sociale ricordiamo che, anche per quelle arretrate, 
questo può essere effettuato a mezzo:  
– bonifico sul conto corrente: 

CARIGE IBAN IT59 X061 7501 4000 0000 0976 480 
BANCOPOSTA IBAN IT13 A076 0101 4000 0001 8889 162 

– assegno non trasferibile intestato A Compagna 
– bollettino di c/corrente postale n. 18889162 intestato a: 

A Compagna - p.zza della Posta Vecchia, 3/5 - 16123 Genova  
Per contatti segreteria e biblioteca, tel. e fax 010 2469925 
E-mail: posta@acompagna.org

COMUNICAZIONI 
 

Cari Soci e Amici de A Compagna 
abbiamo convenuto la programmazione 

delle attività del primo trimestre 
del nuovo anno sociale 2020 - 2021 
e ringraziamo i Relatori e gli Autori 
per la loro attenzione e disponibilità 

ma, a causa del perdurare di talune norme di  
aggregazione relative alle disposizioni per il  
contenimento della pandemia da COVID-19, 

non possiamo pubblicare i calendari relativi a: 
 

“I MARTEDI” DE A COMPAGNA 
 

“I MERCOLEDÌ” MUSICALI 
 

“I VENERDÌ” A PAXO 
 

ALLA BERIO AL MERCOLEDÌ 
LE LEZIONI DI GENOVESE E DI STORIA 

 
ci spiace molto ma, al momento, 

queste attività sono ancora sospese 
 

INOLTRE 
 

Per disposizione del Terzo Settore  
per una corretta tenuta del libro dei Soci  

vi chiediamo, al più presto, di 
COMUNICARE IL CODICE FISCALE

Cari Soci, ricordiamo che, al fine di poter ri-
cevere regolarmente il Bollettino, gli avvisi e 
gli inviti da parte dell’Associazione, è neces-
sario mantenere aggiornato l’indirizzario, in-
clusa la casella di posta elettronica (e-mail), 
telefono e cellulare.   
Di conseguenza, Vi chiediamo di segnalarci 
tempestivamente le vostre variazioni perché 
una Vostra mancata comunicazione, oltre che 
costituire un disservizio, è un inutile aggravio 
di costi. 
Ringraziamo vivamente per la collaborazione 
ed auguriamo buona lettura.

Raccomandiamo ai nostri collaboratori di inviare 
alla Redazione del Bollettino testi preferibilmente 
scritti a computer (carattere Times new Roman 
corpo 10, salvato in Word.doc) corredati da ma-
teriale informativo-illustrativo (foto ecc.) attinente 
l’argomento trattato. Si ricorda che il materiale 
inviato non si restituisce e che la Redazione - in 
accordo con l’Autore - si riserva di esaminare ed 
uniformare ed eventualmente correggere o tagliare 
(senza, ovviamente, alterarne il contenuto) i testi 
inviati e di deciderne o meno la pubblicazione.  
Chi possiede un indirizzo di posta elettronica è 
pregato di darne comunicazione a:  
posta@acompagna.org           
Grazie


