
A N N U A R I O
—  D E L  —

GINNASIO SUPERIORE C0MÜNALE
—  D l  —

TRIESTE
pubblicato alla fine deli’ anno sco lastico  1910-1911

A N N O  Q U A R A N T E S I M O T T A V O

T R I E S T E

St ab .  Art ist ico Tipografico G.  Caprin 

191 1





A N N U A R I O
—  D E L  —

GINNASIO SUPERIORE C0IÜNALE
—  D l  —

TRIESTE
PUBBLICATO ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 1 9 1 0 -1 9 1 1

AN N O Q U A R A N T E S I M O T T A V O

T R I E S T E

Stab.  Art i s t ico Tipografico G.  Caprin 

191 1



E D I T R I C E  LA D 1 R E Z I 0 N E  D E L L A  S C U O L A



STENO TEDESCHI.

Lo ha ueciso il dolore per la perdita  della madre adorata  
prevista nella disperazione. P a r  tem prato alla lo tta  per tutfca 
una giovinezza di stenfci iuenarrabili vinti con animo indomito, 
Egli non ha saputo resistere allo schianto  ed e sparilo per 
s e m p re ! E  sparito laseiando nel p ianto  la scuola, alla quäle 
Egli aveva dedicato 1' ingeguo validissimo e il nobilissimo cuore. 
Qaante utili iniziative, quante  belle speranze svaniscono con 
Lui, ehe nou solo la scuola piange. Che Egli fu decoro dei 
nosfcri studi e fu caro a fiarecchi pensatori contemporanei per 
1’acutezza della Sua mente e la profondita della Sua d o ttr in a :  
a Lui furono amici uomini come il Meinong, il De Sarlo, il 
Witasek, il Fagg i e altri ancora. I suqL lavori erano accolti 
dalle piii repu ta te  riviste italiane di filosoha e di psieologia. 
Sia onore per Lui e vanto (doloroso vauto!) per noi ricordarne 
i piii nofcevoli: „La coseienza estefcica secondo Stefano W itasek '1, 
nel primo fascicolo della „Cultura filosofica“ ; „Valore e abi- 
tud ine“, nella „ß iv is ta  filosofica“, 1907; „U n’ equivalente aprio- 
ristica della metafisica (la teoria degli oggett i)“, nella „R ivista  
filosofica", 1908; „L ’ abitudine nella valutazione estetica“, s tam - 
pato dalia „Rivista di psieologia applicata" ; e infine „L ’ab i
tudine nel godim ento es tetico“, comparso sulla „R ivista  d ! I- 
ta l ia “ nel 1909.

E  ora non piii vane parole. Px-omettiamo all’ amico che 
ci ha  lasciato per sempre, che la Sua memoria reste rä nei 
nostri  c u o r i ; p rom ettiam ogli con fermo proposito di continuare 
1’opera Sua nobilissima.

Marino Graziussl.





In m orte deli’ am ato professore  

S T E N O  TE D E SC H I.

Povero fior al pianto e all’ amarezza 
In arido terreno era spuntato 
Eppur fulgea virtü, nobil fermezza 
Nel giovane suo stelo travagliato.

Era un sol raggio 1’ almo suo conforto, 
E ra un sol raggio tutta la sua vita,
Ma illanguidi quel sol, gli parve morto, 
Spenta 1’ unica luce, a lui carpita.

E  si piegö suir algido suo stelo 
Martir perl d’ inesorabil fato 
Lasciando attorno a  se dolore, gelo 
Dolor che sempre avealo amareggiato.

Privi siam or degli aliti soavi
Che spirasti tu fior gentile e buono 
Obliando i dolor prementi e gravi; 
T utto  il tuo spirto tu porgesti in dono.

T u tta  1’ alma infinita tua celeste 
Sagrificasti per la gioventü; '
Nell’ ore di tua vita am are e meste 
Ci nudristi lo spirto. Or non sei piü

Saluto estremo porge a te  umile,
Che 1’ angoscia mi serra mente e core, 
La povera mia penna bassa e vile, 
Grato saluto d ’ infinito amore

Addio! La gioventü sparga di pianti 
Le ceneri tue sacre e culto ardente 
Presti perenne agli spirti giganti 

C h’ animaro il tuo cuor nobile, ingente.

Carlo Stuparich
sco laro  de lla  VI b





DOTT. FABIO LETTICH

Dalla sensazione al pensiero

nella filosofia di Plotino.
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II terzo secolo dopo Orisi,o segna un profondo rivolgimento 
nella sfcoria della filosofia greca. M entre le varie correnti filo- 
sofiche e, prime fra  queste la stoica e 1’ epicurea, tendono ad 
anmillarsi nello scefcticismo, lo spirito, deluso nelle sue legittime 
e necessarie aspirazioni, si orienta verso uno spiritualismo 
mistico, o ve spera di trovar la soluzione di tutfci i problemi 
della ragione, del sentimento e della vita.

Risorge 1’ idealismo di P latone, 11011 piii nella sua classica 
serena purezza, com’ era apparso cinque secoli addietro  sulle 
rive deli’ Ilisso, m a pervaso da un soffio di misticismo religioso : 
giacclie 1’ uomo, mosso dal dubbio, non istimando piti valida 
la ragione a conoscere le supreme veritä, ricorre ad un prin- 
cipio soprannaturale , intuito o l-ivelato, ehe gli perm ette  di 
elevarsi fino alla eomprensione spirituale deli’ invisibile.

P lotino e il principale rap presen tan te  di questo nuovo 
indirizzo filosofico, e la sua dottrina  dell’ anim a e il piti chiaro 
esempio deli’ ada ttam ento  delle forme platoniche allo spirito 
e alle forme del misticismo.

L a  psicologia di Plotino, a somiglianza di quella di P la 
tone, opponendosi recisam ente ad ogni forma di naturalismo, 
afferma 1’ indipendenza e la sostanzialitä deli’ anima, ehe e 
spirito, di fronte al corpo, ehe e m ater ia  ; indi dalla sostan- 
zialitä essa ne deduce 1’ im m orta liti i ; g iacehe — dice Plotino, 
seguendo il ragionam ento  del suo Maestro -- 1’ an im a parteeipa 
deli' idea della vita  in modo cosi perfetto  da non poter acco- 
gliere in se 1’ idea contra i-ia ; essa, nella sua immortalita, e 
coneepita eome prinoipio vitale ; donde appunto  le deriva ne- 
cessariamente 1’ immortalita, quäle conseguenza logica deli’ idea

M isticism o 
o p la ton ism o 
nol s is tem a 
di Plotino.



della vita. Similmeute alla dottrina plafconica deve P lotino il 
concetto deli’ unitä  deli' anima considerata come il vero essere, 
e quello della divisibilita, considerata nelle sue manifest,azioni.

Senoncke questa  concezione assolntamente p latonica del- 
1’ anim a assume qui, merce 1’ a ttegg iam ento  mistico del nosfcro 
filosofo, un  aspetto miovo ed u n ’ im pronta direi quasi originale. 
Giacche, pur partendo t.anto il filosofo ateniese quanto  Plotino 
dalla stessa concezione puram ente idealistica deli’ anima, il 
primo afferma i supremi diritti deli’ anima in telle ttiva (ossia 
della ragione), m entre il secondo considera la conoscenza in te l 
lettiva come un gradino intermedio fra la percezione dei sen.si 
e 1’ intuizione soprarrazionale ehe e la vera e propria  att iv itä  
deli’ anima Cosi 1’ anima, trasfigurata da questa luce mistica, 
rinunciando ali’ osservazione ed ali’ esperienza esterna, si ri- 
piega in se stessa, dove scopre il vero essere, e nell’ est.asi 
g iunge alla conoscenza intuitiva del soprannaturale  e ali’ im- 
m ediata  comprensione di Dio.



L’ a n i ni a nella sua essenza  e nelle sue relazioni al corpo.

Plotino, l) come tutfci i mistici, parte dallo scetticismo ed 
accettando la d ialettica di P la tone ascendente dai particolari al 
generale e all’universale, come preparazione di scienza, di- 
s tingue il moudo sensibile (ta ataOrjia) e il mondo intellegibile 
(to vovjToe) e, mediatrice fra questo e quello, 1’ aniraa A
differenza di P latone egli eleva il principio di ogni cosa, 1' tino 
(tb £v), 1’ineffahile, ehe nella teoria  platonica e la somma idea, 
al di sopra della sfera delle idee, sottraendolo al nostro  pen- 
siero e alla nostra  conoscenza logica, m entre  le idee stesse
— alle quali P la tone attribuisce una  propria  esistenza — ne 
sono considerate come una  emanazione

II principio d ’ ogni cosa adunque e 1’uno o 1’ assoluto 
ineffabile ehe s’ identifica con Dio. Esso non ž ne ragione, ne 
oggetto  della rag io n o ; non e pero irrazionale, ma soprarra- 
zionale (uTCpßeßYjxb? xr,v voO «pucrtv). Nessuna qualitä, ne spirituale, 
ne materiale, gli puo essere a t tr ib u i ta ;  privo di forma e di

') Plotino nacque a Licopoli nell’ Egitto ncl 204 o mori a Roma nel 
261) d. Cr. Le sno opore furono raccolte dal disccpolo Porfirio e ripartite in 
soi libri chiamati Enneadi o Novene, perclie ciascuno contiene nove differenti 
dissertazioni. I)i questi sei libri il quarto tratta esclusivamente di problemi 
psieologici (ta  — Della tilosofia di Plotino si oceuparono mag-
giormente C. II. Kirchner, Die Philosophie des Plotin, Halle 1854; A. Richter, 
Nouplatonische Studien, Halle 1864-67; II. v. Kleist, Plotinische Studien zur 4. 
Enneade, Heidelberg 1883; e recenteniente A. Drews, I'lotin und der Unter
gang der antiken Weltanschauung, .Tena 1P07. Vedi Überveg-IIeinze, Grundriss 
der Geschichte der Philosophie des Altertums, Berlin 1903, pag. 374-5.

P re lim in a ri
mot.ftiisici
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limiti, e nello stesso tempo privo di pensiero, di volonta e per- 
fino di coscienza.

L ’ uno genera  la ragione, perche — come dice Plotino  — 
e proprio del perfetto di g e n e ra r e ; e la ragione, p rim a ema- 
nazione deli’ uno, volgendosi ad esso, lo conosce. E ssa non e 
piii unitä, ma dualitä, perche postula il soggetto  e 1’ oggetto  ; 
e il ricettacolo delle idee clie sono ad un tempo pensiero e 
forze motrici (SuvatjAsi;). P lotino am m ette  cinqne idee fonda- 
mentali o categorie ehe toglie dal Sofista di P la tone : essenza, 
identitä, diversitä, stat.o, moto.

L a  ragione emana poi 1' anima universale, il demiurgo ; 
questo, a sua volta, genera  le anime particolari e con emana- 
zioni sempre inferiori, u ltima la materia ehe e ii grado infimo 
deli’ essere, sicche 1’ nniverso b considerato da P lo tino  come 
una  serie di emanazioni, ciascuna prodotta  e producente, fino 
alla materia, ehe e prodotta ma non prodtice, come 1’ un ita  
prim a produce ma non e prodotta.

L’an im a. L ’ anima, generata  dalla ragione, essendo posta  nella serie
delle emanazioni fra il mondo ideale e il sensibile, ne e quasi 
la mediatrice. Essa accoglie in tu it ivam ente  il mondo delle 
idee e, secondo l’imagine di questo, plasma dalla m ater ia  il 
mondo sensibile. Ed appunto, in quanto  essa partecipa con- 
tem poraneam ente  di tu tti  e due questi mondi, P lotino d is tingne
— come vedremo in seguito — 1’ anim a superiore puram ente  
spirituale da.ll’ anima inferiore un ita  al corpo.

Considerata cosi 1’ anim a rispe tto  al pošto ch’essa occupa 
nel sistema metafisico, veniamo ora a considerarla nella sua 
essenza e nella sua relazione al corpo.

M entre il corpo e mutevole e transitorio ed e soltanto 
in quanto  e unito  ali’ anima, 1’ anima stessa ehe e il vero essere 
non ha principio, non ha fine ne soggiace a mutazioni di 
s o r t a ; e inoltre attiva, in quanto muove se stessa ed e p r in 
cipio e sorgente della vita  e del movimento di tu t te  le cose. 
E  pero essa dev’ esser concepita come la vera essenza e ne- 
cessitä, m entre  il corporeo non e se non accidente e fenomeno. 
Considerata cosi, come il vero essere necessario delle cose, 
essa non puo avere aleuna limitazione ne di forma, ne di 
coloi’e, ne puo cader affatto sotto i nostri s e n s i ; ma invisibile
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a noi e di n a tu ra  divina, noi la possiamo conoscere soltanto 
in tu itivam ente , con la purezza e la san tita  della nosfcra co- 
scienza. Inoltre  essa non puö essere affatto passiva, m a uni- 
camente a tt iva  ed operosa, perche e proprio deli’ essere di 
creare e d’ operare.

Difatti tale attiv itä  deli’ anima si palesa in ogni sua ma- 
nifestazione. Cosi nella percezione dei sensi 1’ anim a e mera- 
m ente  attiva, in quanto  all’ atto  stesso del percepire essa 
formula un  tal quäle giudizio della percezione, m entre  passivo e 
e rimane soltanto 1’ organo corporeo ehe accoglie 1’impressione. 
A ltre ttan to  devesi dire deli’ intuizione clie non e punto u n ’ im 
pressione ehe 1’ an im a patisce, m a bensi, a somiglianza del 
eoncetto stesso, un vero e proprio atto conoscitivo della mente.

Cosi pure 1’ a tt iv itä  caratteris tiea deli' anima, vale a dire 
la contemplazione e il pensiero, esclude ogni concetto di pas- 
si'vitä. Difatti il pensiero non sorge giä da u n ’ impressione 
esterna esercita ta  sull’ anima, ma e piuttosto la necessaria ma- 
nifestazione della parte  pensante deli’ anima, che nel suo atto 
contempla il vou? e le idee ehe vi sono racchiuse. E
parim enti a t t iv a  e anche la m em oria che non e altro —- dice 
Plotino, scostandosi dalla do ttrina  platoniea — ehe 1’ attitudine 
di rievocare le cose passate. N a turahnente  in tale rievocazione, 
1’ anima, almeno in apparenza, si m odifica; ma, pur modifican- 
dosi, ne si altera, ne si m u ta  in realtä, ma semplicemente passa 
dallo stato della 86ujt(ju; in quello deli’ viip'(ua ; ne un tale pas- 
saggio, osserva Plotino, e lecito chiamare aXlofoxn;.

Ma i sentim enti di piacere o di dispiacere (o dolore) sono 
essi a tt iv ita  o passivitä deli’ anima? E  noto che quasi tu t ti  i 
filosofi ehe precedettero Plotino considerano tali fatti come 
passivitä, e chiamarono anzi passiva quella par te  deli’ anima 
a eni essi si riferiscono. Plotino invece, partendo dal suo pre- 
supposto metafisico, li considera come a tt iv ita  deli’ a n im a ; in- 
fa tt i  il piacere ed il dispiacere — rag iona  il nostro filosofo — 
non sono giä delle impressioni esterne acquisite dali’ anima, 
clie la mutano o la alterano, ma sono piuttosto  dei fatti 
psichici ehe hanno la loro radice nelle rappresentazioni e nei 
giudizi, sicche risiedono in noi, cioe nell’ anima, e non faori 
di noi. Cio ehe vi e di sofferente e passivo in tali processi

A ttiv itä  (lol- 
1’ an im a.
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Divisil>iliti\ 
deli’ an  ima.

non e giä 1’ anima, m a il corpo, e consiste propriam ente in 
una  defcerminata eccitazione degli organi corporei. Che se 
talvolta ci illudiamo che 1’ anima in tali processi goda o soffra
o soggiaccia a qualsivoglia altra  perturbazione, tale iliusione 
dobbiamo attr ibu ire  a false rappresentazioni, che sono possi- 
bili per il solo fatto che 1’ anima si trova  unita  al corpo.

Questo concetto della pura a t t iv itä  deli’ anim a e, come e 
chiaro, una logica e natu ra le  consegnenza della concezione 
assolutamente idealistica deli’ anima. L ’anim a che £ ei8o<; non 
puo accogliere il tcocOoq; vale a dire, non puo patire  alcuna 
alterazione o turbam ento , se pure non vuole esser considerata 
corporea e perö liinitata ed avente una  grandezza materiale.

A ccerta ta  1’ att iv itä  pura deli’ anima in ogni sua esphca- 
zione, Plotino affronta uti altro problema d ’ indole metafisico- 
psicologica. E  1’ an im a indi visibile o divisibile ? Mentre da un 
canto la concezione idealistica deli’ anim a lo persuade ad am : 
m etterne  senz’ altro 1’ unitä e la indivisibilitä, dali' altro canto 
le varie e multiformi manifestazioni deli’ anim a accennano a 
dimosti-argli il contrario. E g li  supera quest’ apparen te  contra- 
dizione, afFermando tan to  1’ indivisibilitä, quanto la divisibilitä 
deli’ anima, secondo il punto da  cui questa  e considerata. x) 
E  una  e indi visi bile 1’ anima considerata in se stessa, nella 
sua ragione, nel suo pensiero, in quanto non abbisogna di 
alcun organo corporeo per svolgere la sua varia attivitä. 
Al contrario & divisibile, considerata nella sua vera e 
propria relazione al corpo. Giacche se ogni percezione del 
senso e legata  al corpo, od anzi, piti esattamente, avviene per 
il tram ite del corpo, 1’ anim a di necessitä e presente in tu tti  
gli organi del senso ; ma in ta l caso, osserva Plotino , essa & 
evidentemente divisibile. U na dunque e indi visibile, in quanto 
e rivolta ali’ intellefcto che la genera; essa si lascia scomporre 
e dividere in parti in quanto  si riferisce al corporeo da essa 
generato : posta  fra  il mondo intelligibile e il mondo sensibile, 
essa partecipa dell’un itä  di quello e della varia pluralitä di questo.

') E nnead . IV  2, 1: (a p roposito  doli’ an im a) <xXXa |Aeptrsv(\ c ti  Iv 

xaai (j.epeai tou Iv io eaxiv, a[v.£pt3ts; 8ž, Sti 'okr\ Iv itau i v.a\ Iv žtmouv 

aux(iiv oArj.



—  11 —

Plotino divide 1’ auim a ora, seguendo la dottrina di 
Platone, in razionale ed irrazionale [e questa a sna volta in 
irascibile (SujAoeiS )̂ ed appetit iva  (žiu0u|ay;ti>i4v)], ora, secondo 
Aristotele, in vegetativa, sensibile ed intellettiva. Ma ne questa, 
ne quella divisione lo appagano in teramente. Nondimeno pero, 
egli le accetta si, — conoiliandole e contemperandole assieme
— m a vi include, quäle nuovo e caratteristico elemente, la 
vera essenza ed a tt iv ita  deli’ anima, la Oewpfa E  cosi egli viene 
a distinguere tre sfere della vita spirituale secondo il rapporto 
deli’ anima con 1’ intelletto, con se stessa e con la natura. J)

L’ anim a in tellettiva, ossia lo spirito, non dipende affatto 
dal corpo, la sua funzione caratteristica e il pensiero in tuitivo 
e 1’ amore ideale che non ha aleuna relazione con gli organi 
del corpo. P er  virtü di quest’ amore 1’ anima ehe, unendosi al 
corpo, s’ e fa tta  estranea a Dio, risale alla sorgente divina.

Dali' an im a in telle ttiva si distingne la psiche ossia 1’anima 
p ropriam ente  detta, considerata in rapporto  a se stessa. Essa 
svolge u n ’ a t t ivitä quanto  mai ricca e varia ehe comprende le 
rappresentazioni e tu tti  i fatti d’ intelligenza, di volontä, di 
memoria.

Infine com pletam ente diversa e d istin ta  da questa  e 1’ a- 
nim a considerata in rapporto  alla natu ra , ossia 1’ anima i r ra 
zionale, la quäle per svolgere qualsiasi a t tiv itä  ha  bisogno 
della cooperazione degli organi corporei. E  questa 1’ anima 
sensibile e vege ta tiva  che, u n ita  alla materia, forma 1’ essere 
vi vente ( to £msv)

Ed ora, lasciando da parte la sfera dello spirito intellet- 
tivo, le cui attivitä cadono piuttosto nel campo della metafisica 
che in quello della psicologia, veniamo a considerare piü da 
vicino le altre due sfere deli’ anima, siccoine quelle che com- 
prendono i fatti psichici propriamente detti. Ma poiehe nella 
n a tu ra  i primi a sorgere sono i fa tti  deli’ anima sensibile 
vege ta tiva  e poi appena quelli deli’ anim a razionale, ci sembra 
opportuno di occuparci prim a della sfera deli’ anima inferiore 
e poi di quella deli’ anim a razionale.

') A. Rielitor, Nenplatonisclie Studien: Ilnlle 1864-07.



L’ anima irrazionale.

U nione 
1’ a n i m , 
corpo.

Le varie manifestazioni deli’ an im a irrazionale, como fu 
giä osservato, non avvengono se non con la oooperazione degli 
organi co rp o re i ; ossia, con alfcre parole, 1' anim a irrazionale 
non puo essere attiva, se non quando si trovi nnita  al corpo. 
Ora, come dobbiamo noi concepire quest’ unione deli’ anim a 
col corpo, deli' ideale col materiale ?

<ioij Dicemio ehe 1’ anim a e nn ita  al corpo, non si deve giä
intendere — osserva Plotino — oh’ essa penetri d irettam ente 
e m ateria lm ente nel corpo per a lbergarvi per un determ inato 
spazio di tempo. Tale in terpretazione ci farebbe cadere sen- 
z' altro in un  dualismo grossolano ed insanabile, da cui Plotino 
si tiene ben lontano.

E  pero il significato deli’ unione deli’ anima col corpo 
non puö essere che questo : 1’ aniniH, emanazione superiore 
alla materia, riscalda ed irradia della sua luce purissima la 
materia, sicche questa  — che prima era informe ed inerte — 
pervasa ora dal nuovo alito di vita, si sveglia, si muove ed 
acquista forma d’ uomo intelligente. *) Oosi 1’ anim a viene a 
trovarsi nel corpo non giä nella sua essenza, m a nella sua 

fiinzione. -)
L ’ anima sensibile e vege ta tiva  e presente dovunque nel 

corpo. T u t tav ia  e da osservare ehe le funzioni nu tr i t ive  e

’) Ennead. IV 4, 8. VI 4, 15.
2) Anzi, secoiulo Plotino, sarolilie pili esatto iliro non giii cho 1’ anima 

risiede nel corpo, ma piuttosto ehe il corpo risiedo nel]’ anima.
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vegeta tive avvengono sopra tu tto  per rnezzo del sangue che 
circola nelle vene e che proviene dal fegato, m entre  le funzioni 
sensitive sorgono col tram i te degli organi corrispondenti del 
senso che sono uniti al cervello m ediante u n a  fitta re te  di 
nervi. Cosl ogni sensazione si riferisce necessariamente al 
cervello che dev’ essere r isgaa rda to  come principio e centro 
d ’ogni attiv itä  psichica. *)

ß ichiedendo adunque ogni attivitä dell’ anim a irrazionale 
la cooperazione del corpo, questo dev’ essere inteso come il 
sostrato (fb ÜTCOxef(j(.svov) necessario per ogni m anifestazione psi- 
chica, e 1’ anima come la natura le  funzione del corpo, in 
quanto  essa si serve di questo per ogni sua attivitä. P e r  la 
qual cosa, se 1' anima nella sua a tt iv itä  ci si manifesta sempre 
varia e multiforme, tale carattere  le deriva dalla diversa co- 
stituzione fisica dell' individuo ed anz itu tto  dalla differenza 
dei singoli organi del senso, laddove sarebbe assurdo volerlo 
a ttr ibu ire  all’ anima stessa, la quäle per la sua stessa na tu ra  
agisce sempre nella medesima maniera, vale a dire nel proprio 
in teresse .2)

Le varie a ttiv itä  che svolge 1’ anima nella sua unione col 
corpo sono :

a) le manifestazioui cheaccompa gnano la v ita  vegetativa., 
e i sensi,

b) i sentim enti di piacere e di dispiacere,
c) 1’ ira,

d) la percezione delle sensazioni.

II m ovimento e la prima e la piü semplice forma di vita, 
la quäle via via si esplica in una  Serie sempre crescente 
di forze, sicche il corpo anim ato  cresce, si sviluppa e si pro- 
paga. Cosi il principio vegetativo o vitale esercita la sua 
a tt iv itä  contem poraneam ente in tu t to  il corpo, formando della 
m ater ia  (IjXy]), in cui si trova presente, u n ’ imagine (eTSo<;) del- 
1’ anima. Ne devesi credere che tale a tt iv itä  sia assolutamente

!) Enucnd. IV 5, 23.

3) A. Drows, Plotin und der Untergang dor antiken Weltanschauung.
— Diederichs, Jena 1907.

L ’ an im a 
vogotativa.
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L ’ an im a 
sonsibilo. ~  
P iaoere  o di- 
spiacero.

c ie c a ; al contrario, essa, obbedendo a certe norme della ragione 
(Xifo?) che e im manente all’ anima vegetativa, p rotegge e favo- 
risce il corpo. E  finche 1’ anima a lberga nel corpo, il corpo 
vive, e le sue singole parti  formano u n ’ unitä. Ma non appena 
1’ anima si r i t ira  dal corpo, questo cessa di vivere e si dissolve 
nelle parti onde era costituito A tale dissoluzione noi diamo 
il nome di morte.

Ma non a queste sole manifestazioni si riduce 1’ a ttiv itä  
deli’ anima in quanto e un ita  al corpo.

II corpo animato, appunto  perche & anim ato , sente: ehe 
e quanto  dire, prova piacere o d 'spiacere. Ma come sorgono 
e a ehe si riferiscono questi sentim enti ? Evidentem ente , 
se non possono riferirsi al solo corpo ehe e materia, non de- 
vono neauche riferirsi ali’ anima isolata dal c o r p o : perche 
qitesta — come fu detto piu sopra, — essendo puram ente  
attiva, non puö soggiacere ne al piacere ne al d isp iace re ; 
essa conosce e non soffre.

11 piacere ed il dispiacere sorgono, non appena 1’ anima 
dalla sfera ideale scende nella m ater ia  e la vivifica col suo 
soffio vitale. II corpo riceve le impressioni necessarie, le quali 
sono im mediatam ente avvertite e conosciute dali’ a n im a ;  e 
tale atto  conoscitivo si spiega facilmente col fa tto  ehe 1’ anim a 
non e affatto es tranea al corpo, pu r  essendone distinta.

Cosi adnnque considerati, il piacere e il dispiacere trovano  
la loro spiegazione nell’ unione irrazionale di due opposti 
elementi. E  pero essi si riferiscono tan to  al corpo in quanto 
e animato, quanto all’ anim a in quanto e incorporata, e con- 
sistono, piü propriam eute, nella disarm onia o squilibrio fra 
spirito e materia. II dispiacere e la sensazione sgrad ita  del 
tu rbam ento  o dissolvimento che avviene in noi, quando il corpo 
perde o s ta  per perdere 1’ imagine deli’ an im a; il piacere, al 
contrario, sorge in noi, allorquando 1’ imagine deli’ anima si 
fa n it ida  e chiara, e lo spirito prevale sul corpo. A tale pro- 
cesso sentimentale, come fu gia osservato, par tec ipa  non meno 
la parte spirituale che la parte  fisica o materiale del corpo 
organizzato  ; questa, essendo passiva, in quanto soggiace cie- 
camente al sentimento, quella, puram ente  attiva, in quanto lo 
percepisce e lo conosce ; cioe dalla passivitä del corpo sorge
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1’ a tt iv itä  dello spirito per mezzo degli o rgani corporei cor- 
rispondenti. Ma 1’ auima, come c’ insegna 1’ esperienza, non si 
l imita soltanto a percepire e oonosoere 1’ impressione corporea, 
m a ha anche la virtii di localizzare il sentire nell’ oi’gano che 
ha  sofferto 1’ impressione ; la qual cosa ci d im ostra ancora una  
volta che 1’ anim a non soggiace ad impressioni di sorta, che, 
soggiacendovi, e per la sna stessa n a tu ra  ed anche per il fa tto  
ch ’ essa si trova  diffusa in tu t to  il corpo, tale localizzazione 
non potrebbe avvenire, m a tufcto il corpo dovrebbe sottostare 
ugualm ente alla da ta  impressione. x)

Cosi adunque interpretato, il sentire non e il soffrire stesso, 
m a piuttosto la conoscenza del soffrire; e poiche questi due 
concetti del conoscere e del soffrire esprimono due funzioni 
antite tiche che si escludono a vicenda, evidentem ente 1'auima 
nell’ atto  del conoscere non puö affatto soffrire, che altrimenti 
non conoscerebbe o conoscerebbe difettosamente.

Come il piacere e il dispiacere cosi anche i desideri e 
gli appetiti  devono essere considerati come manifestazioni del- 
1’ anim a unita al co rp o ; giacche soltanto il corpo auimato, 
trovandosi in determinate condizioni, puö n u tr ir  desideri ed 
aspirazioui e tendere a ciö che gli sem bra esser utile o neces- 
sario per la vita. All’ opposto 1’ anima, se e disciolta dal corpo, 
non ha nulla da desiderare, uulla da acquistare per vivere ; 
essa e eterna, e la sua v ita  e perfetta.

Ma come sorgono gli appeti t i  dali’ unione doll’ anim a col 
corpo ? A nche qui, come nel campo del piacere e del dispia
cere, si devono tener distinte la parte a tt iva  e la parte  passiva 
del processo appetitivo, di cui la prima si riferisce all’ anima, 
la seconda al corpo.

II corpo accoglie ciecamente 1’ im pressione; 1’ anima iui- 
uiediatam ente 1’ avverte e la conosce, ma nell’ atto stesso di 
conoscere sfugge all’ oggetto  che e causa doll’ impressioue. 
Come si vede, anche qui il corpo e passivo e 1’ anima attiva. 
Ora appunto  dalla combinazione della passivitä di quello e 
dell’ a t t iv itä  di questa, ossia dalla conoscenza delP impressione

Desidori ed 
ap p e titi.

*) Ennead. VI 7, 30.
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corporea e dal conseguente giudizio ehe ne formula lo spirito, 
sorgono le aspirazioni e le repulsioni e tu t t i  gli altri vari 
a p p e t i t i ; sicche questi, m entre da un canto dipendono dalla 
nosfcra natura, cioe dalla vita  sensibile del corpo, dali’ alfcro 
canto si riferiscono a nostre rappresentazioni e giudizi, seoondo
i quali noi ci risolviamo o a desiderare o a respingere 
qualche cosa.

T u tt i  i fa t t i  appetitivi o volitivi hanno la loro causa 
m ovente nel corpo, il quäle, non appena e ostacolato nel- 
1’ esercizio delle sue naturali  funzioni, tende ad acquistare 
a t t i tud in i qualitä e doti che siano opposte a quelle che incep- 
pano la sua a t t iv i t ä ; e cosi cerca di m utare  il dispiacere con 
il piacere, ed il bisogno con il soddisfacimento. E  pero dob- 
biamo dire ehe la nostra  n a tu ra  — cioä 1’ unione deli’ anima 
col corpo — erea gli appetiti  per il corpo ed a cagione del 
corpo, m entre  1’ an im a propriam ente  detfca si limita, secondo 
il caso, a concedere o a rifiutare il soddisfacimento. E d  a 
dimostrare ehe il corpo, e non 1’ anima, 6 la causa dei vari 
appetiti,  P lotino osserva che questi nelle varie etä  deli’ uomo 
si modificano o addiri t tu ra  si mutano. In fa t t i  — egli dice - -  
altri sono i desideri del fanciullo, deli' adulto e del vecchio ; 
altri quelli di chi e sano e di chi 6 malato. T uttav ia ,  se anche 
variano e si m utano i fenomeni deli’ appetito, in quanto  sono 
eccitati dal corpo, il principio stesso appetitivo (xb iwOu|M|rk(v), 
essendo im m anente nell’anima, rim ane sempre uguale  ed iden- 
tico a se stesso.

Anche 1’ irascibile (xb OujAotŜ ), al pari degli appetiti ,  ha 
origine nell’ unione deli’ anima al corpo. Ma m entre  gli appetiti, 
come abbiamo veduto, sono una  diretta inanifestazione della 
vita vegetativa, 1’ irascibile — ehe risiede nel sangue e nel 
cuore — ne e un  semplice riflesso. T u ttav ia  tan to  gli appeti t i  
quanto 1’ irascibile, costituendo la parte  non pensante del- 
1’ anima, son concepiti da Plotino come due forze diverse che 
discendono dallo stesso principio vitale. P e r tan to  anche il 
sorgere deli' ira dipende dalla costituzione fisica del nostro 
corpo ; senonche, m entre  tan to  i sentim enti di piacere e di 
dispiacere, quanto gli appetiti hanno la loro sede in tu tto  il 
corpo, 1’ ira, come ci avverte 1’ esperienza interna, risiede
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propriam ente uel cuore. Essa sorge in noi, qnaudo o noi siamo 
t ra t ta t i  male da altri, o vediamo altri m altra t ta re  persoue a 
noi care, od anohe quando abbiamo la coscienza di comrnet- 
tere qualche atto ehe offenda la nostra  dignitä. Donde si 
vede che l’ ira, beuche sia una manifestazione dell’ au im a irra- 
zionale, pure richiede non solo la percezione di seusazioni, 
ma anohe un atto razionale conoscitivo.

L ’ ira, coine ognuno sa, puö essere favorita  od ostacolata 
da determ inate  disposizioni e costituzioni del corpo ; *) a nes- 
suno sfugge, a m o’ d ' esempio, che certe m alattie  o indisposi- 
zioni fisiche ci rendono piü suscettibi 1 i all’ ira. Ma non sempre, 
osserva Plotino, 1’ ira procede dal corpo animato ; che talvolta 
essa muove dall’ anim a pensante, suscitando nel coi-po fenomeni 
corrispondenti. 2) Sicche possiamo senz’ altro aifermare che 
due sono le fonti donde sorge 1’ ira : o essa proviene dalla 
forza vegeta tiva  che, in quanto organ izza il corpo, e in grado 
di cercare ciö che e piacevole e fuggire ciö che e doloroso, o 
deriva dall’ anim a propriamente detta, ed in tal caso consiste 
nel conoscere e respingere ciö che m inaccia ed ostacola la 
nos tra  vita. Che perö la fonte principale dell’ ira risieda ne] 
corpo, appare  evidente dal fa tto  che tu tti  quelli che si ab- 
bandonano alla vita  interiore contemplativa, spregiando il 
proprio corpo, sono meno proclivi all’ ira.

Oome fu giä detto, 1’ anima, perche percepisca una sen- 
sazione, dev’ essere un ita  al covpo; finclie e libera e sciolta 
dalla materfa, essa Im altre a ttiv itk  e faazion i, m a la tkcoltä  
del percepire  le e necessariamente negata . Iufatti percepire le 
cose sensibili non significa altro  se non comprendere tu t te  le 
qualitä  inerenti ad un determ inato  oggetto  e rappresentarsene 
la forma. Ma 1’ anima, libera ed isolata dal corpo, non puö 
comprendere se 11011 ciö che e in lei, r ipiegandosi sopra se 
s tessa; o, con altre parole, non puö se non pensare. Che se 
essa vuol percepire gli oggetti  sensibili, le 6 necessaria la

') E  uota 1’ importanza che in ijuesto campo lianno il sangue e la bile; 
p. e. le piante, osserva Plotino, non sono suscettibili all’ ira, perche sono 
sfornite si Jel sangue che della bile.

-) P. e. quando siamo spettatori di qualche ingiustizia.

La porco- 
ziono delle 
8onsazloni.
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cooperazione degli organi corrispondenti, perohe nel percepire uu 
oggetto , ossia nel cogliere tufcte le qualitä  inerenti, fa mestieri 
ch ’ essa si avvicini alla natura  di qnello; ma, per avviciuarvisi, 
com’ e naturale, essa deve scendere dalla sfera ideale ed unirsi 
ad un  organismo. P e r  la qual cosa il processo del percepire 
richiede 11011 solo il soggetto  (1’ anima) e 1' oggetto , m a anche 
un  terzo fa ttore che sia quasi 1' intennediario  fra questo e 
q u e l lo ; ossia ci vuole anche il corpo organizzato ehe possa 
accogliere la forma sensibile e t rasm etter la  ali’ anima. E  di- 
fatti in ogni processo percettivo il corpo organizzato, essendo 
passivo, accoglie la sensazione ehe nell' a t to  stesso d’ essere 
accolta, e illuminata e conosciuta dali’ anima Cosi adunque 
1’ organo corporeo, per virtü  della sua stessa natura , e quasi 
1’ anello di congiuuzione fra le due sfere del seusibile e del- 
1’ ideale. E  perö, adempiendo a un tal ufficio, esso non puo avere 
nž la na tu ra  identica del soggetto  conoscente, n& quella del- 
1’ oggetto  conosciuto, m a dev’ essere affine tanto all’ uno quanto 
all’ a l t r o : all’ oggetto, in quanto  esso lo accoglie, al soggetto  
in quanto 1’ impressione accolta o iraOoq dev' essere trasform ata  
in imagine o aSo?.

Questo e non altro vuol in tendere Plotino, quando afierma 
ehe le percezioni sensibili avveugono col tram ite  degli organi 
corporei.

E  quali sono questi o r g a n i? Organo sensorio — risponde 
P lotino — puo essere tan to  il corpo intero (p. e. nei fenomeni 
del sentimento) quanto  anche uua  singola parte  del corpo, ehe 
abbia 1’ ufficio di svolgere una determ inata  attivitä. L a  fun- 
zione cara tteris t ica  di ogai organo sensorio consiste nel tra- 
sm ettere le impressioni esterne ali’ anim a ehe le percepisce e 
conosce. Considerato da questo lato, 1’ organo sensorio concorre
— se anche ind ire ttam ente  — ad arricchire notevolmente le 
nostre cognizioni. Ma accanto ai sensi esterni 1’ uomo possiede 
anche un senso interno (ouvaiaOvigi?) ehe ha il compito di tras- 
m ettere  le condizioni interne deli’ organismo ali’ anima, affinche 
questa  le conosca.

Ma la percezione delle sensazioni — tan to  esterne quanto  
in terne — non soltanto richiede uua relazione s t re t ta  fra 
1’ an im a e gli organi corrispondenti, m a esige altresi ehe
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1’ anima stessa si trovi in im ’ adeguata  disposizioue : fa mestieri 
cioe ciie essa, nell' atto  del percepire, diriga tu t ta  la sua 
attenzione ali’ oggetto  che dev’ essere percepito. Senza tale 
a ttenzione 1’ impressione accolta dali’ organo corporeo uon si 
eleva alla nostra conoscenza. Cosi ci si spiega come innume- 
revoli fatti, che pur cadono sotto i nostri sensi, nou siano da 
noi avvertiti  per il semplice motivo ehe uon riescono ad 
a t t irare  la nostra  attenzione.

Ma 1’ attenzione — c’ insegna 1' esperienza —  non puo 
esser rivolta nello stesso tempo a due o piü oggetti. *) Onde 
segne che 1’ anima, quando ripiegandosi sopra se stessa, e 
assorta nella contemplazione ideale, non percepisce piü aleuua 
impressione sensibile, perche tu t ta  la sua atteuzione e d iretta  
a quell’ a t t iv itä  interiore ; sicchö tu tte  le sensazioni, sia esterne 
che interne, non poteudo salire all’ anima, sorgono e scom- 
paiono da.ll’ organo corporeo quali fa tti  inconsci.

Ora se la vera a tt iv itä  deli' anim a consiste appunto  — 
secondo la concezione mistica di P lotino — nella contem pla
zione del mondo ideale (Oscopfa), a cui 1’ uomo deve tendere con 
tu t te  le sue forze, e natu ra le  che il nostro filosofo consideri 
tu t te  le percezioni del mondo sensibile 11011 giä come vera 
attivitä , ma come divagazioni e d .strazioni dello spirito, da 
cui dobbiamo rifuggire.

Tale adunque e 1' in terpre tazione che deli' a tto  del per- 
cepire ci da Plotino, movendo dai suoi presupposti metafisici.

L ’anim a in se e per se non puo percepire. Anzi perche 
sorga una  percezione enecessario  11011 soltanto che 1’anim a scenda 
dalla sfera ideale e si unisca al corpo vivificandolo, ma che ci 
sia anche un terzo fattore, in term ediario  fra il semplice e l ’ideale, 
fra  1' oggetto  e il soggetto  — cioe 1’ organo sensorio corrispon 
deute — il quäle abbia comune col sensibile la m aterialitä e la 
passivitä e con 1' anim a la facoltä del percepire. Considerato da 
questo lato, il percepire delle sensazioni e un’ attivitä o energia 
deli'anima m l corpo e per mezzo del corpo, in quanto 1’anim a coglie 
le impressioni del corpo e ne plasma delle forme d e te rm in a te .a)

') E perö non avvieno nmi di percopire pili sonsivzioni contemporaneamentc. 
a) Enucail, IV 8, 1.
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E rran o  quindi gli Stoici e gli Epicurei quando parago- 
nano 1' auim a ad una tavola spalm ata di cera sulla quäle siano 
impresse le varie forme del mondo esterno ; che in tal caso, 
osserva Plotino, noi 11011 ci potremmo spiegare perche mai, 
per percepire nn  oggetto, dobbiamo volgere il nostro sguardo 
all’ infuori di noi, anziche dentro di noi per potervi meglio 
leggere le impressioni deli’ auima. Di piii, & da osservare che 
se alla percezione di uu  oggetto  e necessario il soggetto per- 
cipiente e 1’ oggetto  che dev’essere percepito, uecessariamente 
1’ oggetto  non puö essere nel soggetto, m a a ll’ infuori di 
questo.

L a  percezione avviene nell’ auima m ediaute  1’ organo 
co rp o reo : r a n im a ,  cioe, come principio reggen te  ed attivo, 
essendo presente alle modificazioni deli’ organo provocate dal- 
1’ oggetto, conosce 1’ oggetto  e lo d istingue da altri. Gosi 
l’occhio non solo accoglie le forme corporee, m a anche le 
tnisura e le conosce ; cosi le sensazioni acustiche non si ridu-
cono affatto a determ inate  vibrazioni dell’ aria, ma 1’ auima
le decifra e le distingue. E d  a ltre ttan to , si puö dire, avviene
anche negli altri campi di sensazione. L' impressione che si
ottiene m ediante 1’ organo dei sensi non e mai seom pagna ta  
dalla cognizione e distinzione che sorge nell’ auima. Nella 
sensazione c’ e giä, per cosi dire, il giudizio. come nella rap- 
presentazione il pensiero. l)

Come appare  manifesto, la teoria  del percepire nella 
psicologia di P lotino e decisamente opposta a quella degli 
Stoici e degli Epicurei. All’ antica e tradizionale concezione 
d’ u n ’ auim a puram ente  passiva P lotino appone, non meno 
dogmaticamente, u u ’ auima puram ente  attiva. Su tale concetto 
dell’ a tt iv itä  pura dell’ auima si fondano e vi trovano la loro 
spiegazione tu t t i  i problemi gnoseologici e psicologici. Sicche 
soi'ge una nuova psicologia, la quäle, nonostan te  le sue esa- 
gerazioni ed incongruenze, ha  il merito innegabile di aver 
schiuso al pensiero il vasto  orizzonte dell’ ideale che, nello 
scetticismo di parecchi secoli, s’ era quasi completamente 
oscurato.

') A. Drows, Plotin uud der Untcrgaug der antiken Weltanschauung.



L’ anima razionale.

N ell 'a t to  di percepire una  sensazione 1’ anima — osserva 
Plotino *) — compie quasi 1’ufficio |dell’ artefice, ment.re il 
corpo ne e lo strumento. Ora, considerata sotto ques t’ aspetto, 
1’ attivitk  deli’anim a dev’ essere intesa come creatrice o fan- 
tastica, e 1’ anima stessa come facoltä fanfcasfcica (cavraafa). Ma 
tale facoltii non soltanto fa si ehe 1’ uomo percepisca (vale a 
dire conosca le impressioni corporee e ne formuli un adeguato 
giudizio) ma anche — e sopra tutfco — suscita in lui le rap- 
presentazioni. Anzi la fantasia, nel suo vero e proprio signi- 
ficato, e, secondo Plotino, appun to  quel grado di a t tiv itä  
psichica, in cui finisce 1’ atto del percepire e sorge la rappre- 
sentazione. Quindi con la fantasia  coincide perfe ttam ente  la 
memoria ch ’ e pura  a ttiv itä  deli’ anima, ind ipendente  nelle sue 
manifestazioni da ogni fa tto  corporeo. Come si vede, anclie 
in  questo campo la teo ria  di P lotino si oppone decisamente 
alle do ttrine  degli Stoici ed Epicurei, secondo le quali i fa tt i  
di memoria trovano la loro spiegazione in certe determ inate 
condizioni del cervollo. Al contrario  Plotino scorge tra i fatti 
di memoria e condizioni corporee non soltanto completa indi- 
pendenza, m a anche perfe tta  opposiz ione; perche, dice egli, 
le condizioni corporee, quali esse siano, ben lungi dal causarli 
od anche favorirli, inceppano ed ostacolano i fatti di memoria. 
Mal si appongono adunque coloro ehe afifermauo essere la

*) Ennead. IV 3, 26.

Attivit-n. 
fan tast ic iv.

llapproson- 
taziono o mo- 
m oria .
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memoria null' altro che una serie d’ impressioni deli’ anima ; 
essa e invece una  forza a tt iva  dell’ anima, la quäle, come 
appare da ll 'esem pi che ci offrono gli adulti  e i vecchi, puö 
essere esercitata, affinata e resa sempre piü valida. x)

Abbiamo visto piü sopra che le impressioni sensibili 
o ttenute median te 1' organo corporeo, merce 1’ attivit,ä fanta- 
stica dell’ anima diventano percezioni e quindi rappresentazioni 
che perdurano in noi quali fafcti di memoria o ricordi. Ma ora 
ci si ch ied e rä : che cosa avviene di tali rappresentazieni del 
sensibile? st,anno esse contüse e disordinafce nell’ anima, o vi 
si trovano in un ordine determinafco ? Evident,emente —  risponde 
P lotino — quando il soggetto possiede un dato num ero di 
rappresentazioni (ipavTa?6iAsva\ s’ affretta ad ordinarle collegan- 
dole e ragg iuppandole  assieme e a confrontare  le immagini 
dell’ oggetto  con le idee archotipe im manenti nell’ intelletto. 2) 
E d  a lum eggiar meglio quest.o procedimento, Plotino cifca 
q ues t’ esempio : Mediante il senso noi percepiamo un uomo ;
quest’ uomo e Socrate. E d  allora la nostra ragione, valendosi 
della riflessione (Swtvoiss), scompone 1’ impressione e 1’ imagine 
o ttenuta, ne sviluppa i singoli elementi e ne determ ina il 
valore, confrontandola e giudicandola secondo 1’ idea archetipa  
del bene. Nella stessa guisa — dice Plotino — la percezione 
del fuoco riferiamo all’ idea del fuoco, e perveniamo al con- 
cetto del numero dalla varia pluralitä  degli oggetti  sensibili.'1)

’) Ennead. III 6, 2 IV 6, 3.
Como osserva il Drews (op. eit), quosta conceziono assolutamente spi- 

ritnalistica della memoria s’ e eonservata attraverso i seeoli e dura ancora 
noi secolo XIX nella psieologia di llegol, Benccke o Eichto.

2) Kunead. V 3, 2

:l) Ennead. Y 3, 3 'II p iv  ' ( d z  aisOvja«; eToev avöptiwov y.at eStoxe -cbv 
t ü t o v  vf] Bavoia ' Yj Bž x l ipyjaiv; vj oumo oüSev spei, äXX’ ly v «  p,6vov xal 

soty) st p.r; apa ~pb; iauxr]v StaXo^ciTO «t(? o u to ;» , ei %p6xepov e v iw /e  
toutw , x al /,£yc . xpsa/pw pivv; tr\ [j.vi'jp.r,, S n  Xwy.paxr);. E t 8Ž xal 

ttjv p.cpf'vjv, p.ept'£ei a  y) <pavtaa£a ISwxev ‘ et s! aY«0o<;, ei; tov p iv  lyvo) 
3ta r r ^  sl'pvjxev, o e’ipY)x&v l n ’ auToI?, ^Syj xap’ auxij; äv I x 01
xavova i /o u u a  toü i-faOcu za p ' m rr).

*) Ennead. VI 7, 6 ; VI ß, 4.
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Ma la ragione, come eleva il sensibile alla sfera dello 
spirito, cosi pure dallo spirito fa  discendere il sensib ile ; giac- 
clie per sua virtü il pensiero puro ( t o  vir^.a), che e quanto 
dire 1’ idea soprassensibile, im m anente nell’ intelletfco, diventa 
concetto e, come tale, pene tra  nel mondo delle rappresenta- 
zioni dove, adattandosi, persiste quäle fa tto  di memoria. Per 
la qual cosa dobbiamo am m ettere una  doppia a tt iv itä  fanta- 
stica, 1’ una ehe riproduce soltanto le impi’essioni sensibili, 
T altra  ehe riproduce i p en s ie r i : la prim a riferentesi all’ anima 
sensibile un ita  al corpo, la seconda riferentesi ali’ anim a pen- 
sante  isolata dal corpo. Ora se queste due a t t iv itä  si svolgono 
parallele e concordi od anche se 1’ a ttiv itä  superiore prevale 
sull’ inferiore, esse si fondono assieme, e il soggetto  le perce- 
pisce come unitä. Al contrario, se appaiono in noi discordi e 
1’ a tt iv itä  inferiore ha  il sopravvento sull’ altra, il soggetto, 
peroependo la loro palese dualitä, si sente quasi sdoppiato.

Cosi accade ehe ogni pensiero, ed in generale ogni atto 
conoscitivo, avviene m ediante  1’ intelletto ehe e in noi tutti e 
ehe e il vero ed unico soggetto  del pensare. Difatti anche 
1’ anima considerata nella sua indipendenza dal corpo, vale a 
dire 1’ anim a pensante, e in grado di pensare soltanto in quanto  
ö un ita  ali’ intelletto (vou?) ehe le h immanente, Ma poiclife noi 
tu t t i  pensiamo 1’ essere senz' averne u u ’ imagine o u n ’ impres- 
sione, evidentemente noi stessi siamo 1’ essere, e in cič> for- 
miamo u n ’ unitä. Giacclie come la percezione sensibile si fonda 
sull’ esenziale un ita  deli’ esistenza, cosi pure il pensiero, o 
meglio la concordanza dei pensieri, si fonda sull’ unita deli’ in 
telletto  in noi tu tti .  Se poi ci domandiamo per qual ragione 
non sempre giungiamo a conoscere noi stessi nella nostra  
essenza, dobbiamo rispondere che tale ignoranza 6 una triste 
necessitä che trova  la sua spiegazione nell’ unione deli’ anima 
spirituale col corpo materiale. Difatti in noi, nella nostra 
coscienza, par la  sempre la voce piü a l t a ; ma non sempre ci 
e dato d ’ intenderla, perche troppo spesso e soffocata dai 
rumori e dallo s trepito  del mondo sensibile. E  pero, se vo- 
gliamo veram ente conoscere il nostro  interiore, dobbiamo 
elevarci al disopra della sfera sensibile e p res ta r  ascolto uni- 
cament.e alla nos tra  voce interna. Donde risu lta  chiaram ente

P en sie ro .
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11 pensaro  
finito o la  oo- 
coscionzn.

ehe 1’ uomo possiede si 1’ intelletto, ma non lo conosce, essen- 
done distolto da una folla d ’ imagini, di sensazioni, di desideri 
a cui difficilmente puč> sottrarsi.

Come fu g iä  detto, noi stiamo in mezzo fra lo spirifco e 
il senso, essendo partecipi della n a tu ra  di questo e di quello ; 
in altre parole noi formiamo quasi il grado intermedio fra i 
dne estremi deli’ ideale e del sensibile. Dalla sfera deli’ ideale 
scendono a noi le idee eterne immutabili deli’ intelletto, m en tre 
dalla sfera inferiore del sensibile deriviamo le percezioni delle 
impressioni corporee. Cosi I’ intellle tto  ehe e ricettacolo delle 
idee, dice Plotino, e il vero signore deli’ anim a nostra, del 
nostro io, menfcre le percezioni ne sono quasi le ancelle inca- 
ricate di avvertirci a volfca a volta delle modificazioni a cui 
deve soggiacere il nostro corpo.

Ma se 1’ intelle tto  e il senso —  come ora abbiamo visto
— concorrono pavimenti, se anche non nella stessa misura, a 
formare il nostro  interiore, per qual ragione mai noi ci sen- 
tiamo, o crediamo di sentirci, piü s tre ttam ente  uniti alle per
cezioni, m entre le idee ci appaiono piü es tranee?  Evidente- 
mente, risponde Plotino, perche noi percepiamo continuam ente  
impressioni esterne anche senza la nostra  d ire t ta  im m ediata  
cooperazione, m entre  ogni a tt iv itä  intelle ttuale, per piccola 
che sia, puö svolgersi soltanto, in quanto, nell’ atto stesso, si 
volga 1’ a ttenzione ali’ intelletto. E  difatti  non appena, elevan- 
doci sopra il sensibile, volgiamo gli occhi alla luce dell’intelletto, 
tosto diveniamo anche noi signori e padroni del nostro  corpo, 
cosi come 1’ intelle tto  e il signore e padrone della nostra  anima.

Ora per sollevarsi dal mondo sensibile e g iungere  al 
dominio di noi stessi, noi possiamo seguire due v i e : o, valen- 
doci della faeoltä. logica ehe ö in noi, dobbiam seguire le leggi 
della ragione ed accostarci cautam ente al sensibile con la 
riflessione, o dobbiamo cercare in tu it ivam ente  la nostra  im me
d ia ta  unione ali’ intelletto.

Di queste due vio consideriamo ora la p r im a : quella, 
cioe, che ci conduce alla. sfera ideale e al dominio di noi 
stessi m ediante 1’ a tt iv itä  logica della ragione.

L a  funzione caratteristica della ragione č il pensiero. Ma 
nel pensiero stesso dobbiamo distinguere il pensare dali' atto
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conoscitivo e comprensivo del pensare. J) Difafcfci noi pensiamo 
sempre ; tu t ta v ia  non sempre afferriamo col pensiero ciö clie 
pensiamo, perche, come osserva Plotino, 1’ organo corrispon- 
denfce (xb Se^P ^ov) 11011 accoglie soltanto pensieri, ma altresi 
percezioni sensibili. Onde avviene ehe appunto  queste perce
zioni sensibili ci nascondono il nostro vero esaere, la ragione 
int,elligibile del nostro essere. Infatti, come c’ insegna 1'espe- 
rienza, nell’ atto  del pensare, noi non abbiamo di solito da 
fare col nostro intelletto in se stesso o nella sua attivitči, ma 
piuttosto con i riflessi di quest’ attiv itä  stil mondo sens ib i le ; 
e pero possiamo dire, senza tem a d ’ errare, ehe di solito il 
nostro pensare non e immediato, ma ci e dato col tram ite  delle 
percezioni. Ond’ e ehe il pensiero, cosi considerato, essendo 
distinto  dali’ intelletto, non e ancora il nostro vero essere, nel 
senso metafisico della parola, ma e piuttosto la coscienza, la 
quäle h ev identem ente  condizionata alla costituzione del nostro 
corpo. Al contrario 1’ intelletto, essendo 1’ im mediata identita 
deli’ essere e del pensare, (soggetto ed oggetto, conoscenza e 
cognizione vi si identificano), e il nostro vero essere, m entre 
1’ io empirico, vale a dire la coscienza, non e se non un sem
plice ricordo od immagine deli' intelletto.

P ertan to  nella coscienza il soggetto e distinto dali’ oggetto, 
in quanto 1’ oggetto  del pensiero non e identico al soggetto  
ehe pensa. T u t tav ia  anche la coscienza — ossia 1’ io empirico
—  e un pensare deli’ essere, m a non giä nel senso ehe 1’essere 
sia il soggetto  del pensare, o ehe il pensare sia t u t t ’ uno con 
1’ essere 2), m a piuttosto nel senso ehe il pensare deli’ essere e 
il pensare clie pensa unicam ente 1’ essere. Con altre parole la 
coscienza e il pensare che ha, 1’ essere per oggetto  e non per 
soggetto.

Inoltre la coscienza, ossia 1’att iv ita  del pensiero finito, 
dipende dal sensibile e si fonda sulla memoria ehe h legata  al

1) Ennead. IV 3, 30: «Xao -q v6i)m<;, jmk fieXXo rt x?j<; vovfasto? dtvtt- 
xal vooupsv piv ad. ävciXapßavdpiOa, oux, ad  ‘ t o u t ;  Se, o t i  t o

3sy.i5p.svov oli pivov Žc/exat vovfasts, äXXa Kat «'.crÔ crstc /.ara Oatepa.

2) Come nell’ intelletto.
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tempo e pili precisamente al passato, m entre 1’ infcellefcto, ossia 
il pensiero infinito, sta ali’ infuori del tempo, lungi dal pensare 
memorativo, e in perenne identitä  con se stesso e, quasi 
con mi solo sguardo, abbraccia tn t te  le varie a tt iv itä  del 
pensare.

Da quanto fu detto  appare ehiaram ente  ehe la nostra  
coscienza, non essendo il vero essere, deve stare nel mezzo 
fra 1'essere e il non essere e, nonostante la sna n a tu ra  ideale, 
soggiacere ad inganni ed illusion'.  Ma. s tando appunto  fra 
1’ essere e il 11011 essere, fra  lo spirito e la materia , evidente- 
mente essa tiene della na tu ra  tii questo e di q u e llo ; che come 
s’ accosta al mondo sensibile per averne le impressioni, cosi 
sale all’ intelletto per averne la perfezione. E  pero la coscienza 
come tale, pur essendo di na tu ra  ideale, p rem ette  1’esistenza 
del corpo, senza il quäle essa non  potrebbe rivolgersi al sen
sibile ne accoglierne le impressioni ehe sono il fondamento del 
pensiero, ne in fine pensare. Inoltre  essa per la sua stessa 
n a tu ra  e condizione e m eram ente passiva , ehe 1’ attivita  — dice 
Plotino — e propria  soltanto deli’ essere.

Ora se la coscienza, come abbiam o visto, d ipende in certa 
qual m aniera dal corpo e ci si rivela passiva in ogni sua ma- 
nifestazione, e natura le  eh’ essa debba esser considerata. non giil 
come parte  essenziale delTanima, ma come fenomeno o accidente 
di questa, m entre 1’ anim a stessa, ehe e 1’ essere, e a noi qualche 
cosa d ’ inconscio ehe precede tan to  la coscienza quanto  il corpo.

E sam inata  e determ inata  cosi la na tu ra  della coscienza 
in rapporto  all’intelletto ed al corpo, passiamo ora a considerarla 
nel suo sorgere e manifestarsi.

A formare la coscienza non bastano soltanto le percezioni 
sensibili e i fatti di m em oria: e necessario altresi il concorso 
deH’intelletto, il quäle dalla sfera superiore scenile all’ inferiore, 
non appena  avverte  una modificazione nell’organo del senso 
ed, illumiuando dalla sua luee purissima le pereezioni sensibili, 
fa sorgere da queste la coscienza ossia il pensiero finito. Natu- 
ralm ente questo m om ento deli’anim a — osserva Plotino  — non 
puo esser considerato come n n ’ impressione (waOcx;) (beuche 
qualche cosa dali’ esterno penetri nell’anima), m a piuttosto  come 
nna  condizione irrazionale deli’anima. Ma qui, come appare, il
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nosfcro filosofo s’ abba tte  in una difficoltä pressoche insormon- 
tabile.

Giacche se da uu canfco, partendo dal suo presupposto 
metafisico-psicologico, egli 11011 puö cousiderare qnesfco processo 
corae una  vera e propria  passivitä dell’anima, dall’altro  canto 
non puo 11011 ammefctere che 1’ anima. accostandosi al senso, 
non accolga qualche impressione dal 1’ esterno. P e r  superare 
qnesta  difficoltä egli e costretto a cousiderare le impressioni 
deH’anima come una  serie di fatti nlogici, in contrapposizione 
all’ anim a stessa che e il logos e fondare conseguentem ente la 
coscienza snl contrasto  di un logos alogico (ossia di una  ragione 
irrazionale). E  difatti, in realtä, non appare forse la nostra  
coscienza in perfe tta  an ti tes i  all’ essere inconscio razionale 
dell’an im a? e la ragione metafisica della coscienza non dobbiamo 
forse rintracciare nella par te  alogica, irrazionale dell’ anima, 
vale a dire nei fafcti volifcivi?

Plotino, come si vede, si afferma qui profondo ed originale 
pensatore, e la sua nuova concezione della coscienza schiude 
imovi orizzonti alla ricerca psicologica. T u ttav ia  tale concezione 
della coscienza, a chi ben osservi, risiede sopra un palese 
difetto. !) Perche mai Plotino concepisce 1’ irrazionale od alogico 
in forma di sensibile e come tale lo subordina all’anima razio
nale? non dovrebbe egli piuftosto considerarlo come cieca att iv ita  
volit,iva e come tale coordinarla e non subordinarla  all’atfcivita 
logica dell’ an im a?  Giaccliž idea e volontä sono dne m om enti 
od aspetti diversi, necessariamente coordinati, dello stesso essere 
e si d istiuguono l’uno daH’altro in quanto sono forma e con- 
tennto dell’ attivita propria  dell’ anima. Invece Plotino subor- 
d inando all’ anima razionale 1’irrazionale e considerando questa  
come sensibile, si vede costretto, pur ponendo la vera passi- 
vitä fuori dell’ anima nel corpo, ad a ttr ibu ire  anche a l l 'an im a  
stessa qualche cosa di affine od analogo all’ impressione corporea.

Tuttav ia ,  nonostante  fjuesto difetto, la do ttr ina  plotiniana 
sul sorgere ed essere della coscienza e di capita le  im portanza  
per la psicologia. L a  defniizione della coscienza quäle prodotto

') Drews, Plotin und der Untergang der antiken Weltanschauung, p. 231.
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di percezioni sensibili e deli’inoonsoia a tt iv ita  del pensiero si 
fonda sulla giusfca osservazione ehe ogni contenufco di coscienza 
e formato da sensazioni collegate ed armonizzate assieme dalle 
funzioni inconscie deli’ intelletto. E  pero la coscienza — come 
afferma giustam ente  P lotino — non e altro ehe 1’ essere o per- 
sistere delle percez ioni: non sostanza, m a a c c id en te ; non sog- 
gett.o, ma stato o condizione del soggetto.

Cosi la psicologia di P lotino  distingue ch iaram ente e 
ne ttam ente  la coscienza dali’ intelletto, definendo qnella come 
1’essere delle percezioni un ite  e coord nate  dalle funzioni in 
conscie deli’intelletto, e questo come 1’ a tt iv ita  pu ra  inconscia 
del pensiero. L a  coscienza, ossia 1’ io empirioo s’ identifica con 
il pensare finito che ha  per fondamento le sensazioni e la m e
m oria; a l l ' opposto 1’intelletto č il pensiero infinito dell’essere, 
pu ra  a tt iv ita  inconscia, che d iven ta  individuale e cosciente 
soltanto se si riferisce al sensibile.
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in III c e VII Z», geografia in I«, geografia e storia in III?) e 
VII b — ore settimauali 18; dalla seconda m eta  di novem 
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8. Casimiro Crepaz, custode del gabinetto  di fisica, capoclasse 
nella V III & -  insegnö m atem atica  in I I I « ,  VI b, in V II«  
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9. Attilio Gontile, bibliotecario, capoclasse nella I b, — in 
segnö latino iu Ib ,  italiano in I b, in V l i l i  e sino al 4 
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IV « e in VII b, greco in IV  a e tedesco in I I  c — ore 
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Ib , Id ,  I I I « ,  VI/;, VII « e V l i l «  — ore settimanali 19.
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in l a ,  I b, I c, I d  e in II a, II b, II c e II d — ore se tt i
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16. I)ott. Fnbio Lottich, capoclasse nella III/» — insegnö latino 
e greco in III b, greco in VI a e psicologia in VIII a e 
VIIIA — ore settimanali 20.

17. Dott. Iticcardo de Luyk, ca.poclasse della VI b, custode del 
gabinetto  geografico storico — insegnö nel 1° semestre 
geografi a e s toria nella II rt fino al 31 dicem bre ed indi 
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e geografia nella VI />, storia nella VII a, propedeutica lilo- 
solica in VII a e VII b — ore settimanali 18.

18. Ernesto Marini, prodirigente  della succursale — insegnö 
tedesco in II rt, IV b e V b — ore settimanali 9.
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V a e  V b, VI rt e fisica nella III c — ore settim anali 20.
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latino in II b, italiano in II b e VII b, storia in II b — ore 
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25. (Jino Saraval, capoclasse nella l a ,  — insegnö latino e 
italiano in la ,  greco in VI b — ore settimanali 17.

26. Rudolfu Searizza, capoclasse nell' VIII a, — insegno latino 
nella V b, VIII«, greco nell’ VIII a — ore settimanali 16; 
dal 20 febbraio fino alla fine deli’ anno scolastico anche 
latino nella VII b — ore settimanali 21.

27. Duh (Jinsto Tamaro, catechista, conservatore della biblio- 
theca paupernm, esortatore per il ginnasio superiore 
insegno religione in I«, I c, II« ,  111«, VI a, V i b ,  V II« , 
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II« , II d, V  b, VI b — ore settimanali 19.
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III a e V I« ,  greco in III a — ore settimanali 17.
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35. Antonio Stanich, — insegno m atem atica in la  e U d -■ 
ore settim anali 6.
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III b — ore settim anali 12.
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m un itä  israelitica — insegno religione israelitica in tu tte  
le classi — ore settimanali 8.

42. Giuseppe Zerbo, assistente al disegno — ore settimanali 18.
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PIA N O  D E L L E  L E Z IO N l 

svolto učil’ mino scolastieo 11)10-1911

STUDIO D’ OBBLIGO.

C L A S SE  I [A , B, C, 1), (tipo A)].

Religione, ‘2 ore per settimana.
I Sem. Fede. Simbolo apostolico, feste prinoipali.
II Sem. Grazia. Sacramenti e loro cerimonie.

Lingua Iatina, 7 ore per settimana, 6 ore liel tipo A.
Grammatica. Morfologia regolare : le cinque declinazioni ; 

aggettivi, avverbi e loro com paraz ione; mimerali, cardi- 
liali e ordinali, i piü im portanti p ro n o m i; coniugazione 
rego la re ;  alcune delle piü im portan ti  preposizioni e 
congiunzioui. E lem enti della sintassi.

Lettura. I  brani corrispondenti soelti dal testo.
Compiti, dalla 2a meta di novembre, secondo il piano.

Lingua italiana, 5 ore per settimana, 4 nel tipo A.
Grammatica. Le parti  del discorso. Nozioni elementari di 

morfologia. Sintassi della proposizione semplice e com- 
plessa. Spiegazione ed esercizi pratici della coordinazione 
e della subordinazione. Regole ed esercizi di ortografia.

Lettura. Spiegazione e ripetizione libera di vari brani di 
prosa e di poesia scelti dal testo, dei quali aloum furono 
m andati a memoria e recitati.

Compiti, secondo il piano. Argom ento dei co m p o n im en ti : 
r iproduzione di semplici e brevi racconti, p rim a narrati
o letti dall’ insegnante, descrizione di cose vedute.
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L in gu a  tedesca, 3 ore per setfcimana, 4 nel lipo A.
Esercizi. §§ 1-33 e N.ri 1-36 cou la gram m atioa corrispon- 

dente.
Compiti nel II sem. secondo il piano.

Uftogralia, 2 ore per settimana.
Elem enti di geografia astronomica, fisica e polifcica. L e t tu ra  

di carte geografiche ; i piii semplici rilievi cartogralici.

Matematica, 3 ore per settimana.
Aritmetica. II sistema decadico. Numeri romani. Le quattro  

operazioni.con numeri as tra tti  e concreti, interi e deci- 
mali. Numeri complessi, risoluzione e riduzione aH’uuitä. 
Sistema metrico di pesi e misure. Esercizi preparatori 
per il calcolo delle frazioni.

Geomctria (a lternata  con 1’ aritmetica). Punti, linee, super- 
ficie e corpi (cubo e sfera). Segmenti, angoli, triangoli 
Rette e piani paralleli e normali. Superficie del qua- 
drato e del rettangolo, volume del cubo, prisma qua- 
drangolare retto.

Compiti, 3 scolastici al semestre.

Storia naturale, 2 ore per settimana.
I sem., Zoologia: mammiferi e uccelli.
II sein., primo mese Zoologia: uccelli;  negli altri qua ttro  

mesi Botanica. Tanto nella Zoologia che nella Botanica 
istruzione in tu itiva  e descrizione delle specie piü im- 
portanti,  con riguardo ai caratfceri dei singoli gruppi.

Disogno, 2 ore per settimana, 3 ore nel tipo A. Semplici motivi
ornamentali derivati da forme geometrielie; foglie dal vero.

Calligrafiu, 1 ora per se t t im an a ;  caratteri inglese e tedesco.

C L A S S E  I I  [A, B , C, D  (tipo A)].

Keligione, 2 ore per settimana.
I  sem estre: Catechismo g ran d e :  seconda parte  (speranza) 

e terza parte  (caritä) esclusi i precetti, cu lto : divozioni, 
processioni, pellegrinaggi, reliquie ecc.

II  semestre : Precetti,  S. messa-, qu in ta  parte  (Novissimi).
Culto: Oeriinonie della S. messa, paramenti, colori, libri,

canto, ecc.
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Lingua latina, 7 ore per settimana, 6 nel tipo A.
Grammatica. Ripetizione e completamento della raorfologia 

regolax-e : le piü importanti irregolaritä nella declinazione, 
nel genere, nella coniugazione ; i pronomi e numerali 
non fcratfcati nella I, avverbi, proposizioni, congiuuzioni, 
infceriezioni. Accusativo c. inf., abl. assol. e occasional- 
menfce aloune altre  regole piü im portanti  della sintassi.

Lettura e traduzione degli esercizi corrispondenti. offerti 
dal testo.

Compiti, secondo il piano.

Lingua italiana, 4 ore per settimana.
Grammatica. Ripetizione della m ater ia  della I, com pleta

mento della morfologia, amplificazione della teoria della 
proposizione composta, spiegazione partico lareggia ta  e 
corrispondente esercizio della coordinazione.

Lettura. Come in I, m irando ad arricchire la copia verbornm 
col t ra r  profitto anclie dalla tenn ino log ia  delle altre
m aterie stndiate nella classe. Esercizi di memoria e di
recitazione. L e t tu ra  p r iva ta :  Griallino e Gialletto.

Compiti, secondo il piano.

L ingua todesca, 3 ore per settimana, 4 nel tipo A.
Esercizi §§ 34-57 ossia N.ri 37-71, con la gram m atica cor-

rispondente. Alcuni brani mandati a memoria.
Compiti secondo il piano.

(üeografia, 2 ore per settimana.
L’Asia, l’ Africa, 1’E uropa  meridionale e la G ran  B re tagna  : 

sguardo oro-idrografico e politico. Esercizi cartografici.
Storia, 2 ore per settimana.

Miti e leggende antiche, cenni sui personaggi e sugli 
avvenim enti piü im portan ti  della storia greca e romana.

Matomatica, 3 ore per se ttim ana, a lte inando aritmetica e geo- 
m etria

Aritmetica. Operazioni con le frazioni. Massimo comune 
divisore e minimo comune multiplo. Fraz ioni decimali 
periodiche. Calcolo di conclusione con dne e piü specie 
di numeri. Rapporti diretti  e indiretti. Calcolo degli inte- 
ressi semplici. Esercizi progressivi con numeri concreti.



— 88 -

Geometria. Siminetria delle figure piane e dei corpi. Co- 
struibilitä  de’ fcriangoli e dei poligoni (quädrilateri). Co- 
struzioni. Oerchio. Prisma, priramide, oilindro, cono 
sfera (in unione ali’ insegnam ento della geografia). E le 
mente variabili.

Compiti, 3 scolastici per semestre.

Storia naturale, 2 ore per settimana.
I sem. Zoologin : alcuni rettili, anfibi, pešci e insetti.
II sem. primo mese Zoologi a : invertebrati  inferiori ; negli 

altri qua ttro  mesi Botanica: nozioni generali e descrizione 
delle p iante fanerogame piü comuni e di alcune critto- 
game, con riguardo ai caratteri delle re lative famiglie.

CLA.SSE I I I  (A, B, C).

Religion«, 2 ore per setfcimana.
I sem es tre : Ripetizione generale  del culto oattolico.
II sem estre: Storia sacra dell'anfcico T estam ento .

L in gu a  lati na, 6 ore per settimana.
Gram m atica : 3 ore. D o ttr ina  delle concordanze e dei casi, 

uso e significato delle preposizioni.
Lcttura, B ore. Cornelio Nipote, in tro d n z io n e ; analisi g ram - 

maticale, traduzione e spiegazione di alcune vite Curzio 
Rufo : alcuni brani dali’ antologia.

Compiti, secondo il piano.

Lingua greca, 5 ore per settimana.
Grammatica. Morfologia regolare sino ali’ aoristo passivo.
Let/ura. Analisi e versione dei relativi esercizi.
Compiti, secondo il piano.

Lingua italiana, 4 ore per settimana.
Grammatica. Sintassi della proposizione complessa e del 

periodo. Esercizi di analisi logica.
Lcttura. Analisi e commento illustrativo di brani scelti di 

prosa e di poesia con riguardo speciale ali’ ordine e al 
collegamento dei pensieri e alle partico lari tä  linguistiche. 
Alcuni cenni sugli autori letti. Esercizi di memoria e 
di recitazione.
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Compiti. Quattro scolastici e due domestici al semestre ; 
descrizione di oggetti  ben noti allo scolaro, raffronti 
ovvii, versioni in prosa di poesie narrative, ris tre tt i  di 
le tture alquanto  ampie.

Lingua tedesca, 3 ore per settimana.
Lettura. De/ant, II ediz. I §t? 58-82 ossia N.ri 72-116, 

alcuni racconti scelti e frequenti esercizi orali.
Cimpiti, secondo il piano.

Sloria, 2 ore per settimana.
A vvenim enti principali del medio evo e deli' evo moderno 

fino alla pace di Vestfalia (1648), con particolare ri- 
guardo  alla storia della Monarchia austro-nngarica.

(Jeografia, 2 ore per settimana.
Gli s ta ti  d ’ Europa tranne  1’ A ustria -U ngheria ; 1’ America, 

1’ Oceania.

Matematica, 3 ore per se tt im ana (alternando aritm etica e geo
metrih).

Aritmetica generale: Le quattro  operazioni coi numeri g e 
nerali. Numeri algebrici in forma semplice. Quadrato e 
cnbo e relative radici e rappresentazioni grafiche. E le 
menti delle equazioni con applicazioni geometriche.

Geometria: Equivalenza e calcolo delle superfici. Teorem a 
di P itagora. Superficie e volume dei corpi piii importanti.  
Intuizione della dipendenza delle superficie e dei volnmi 
dai dati ehe li determinano.

Compiti. 3 scolastici al semestre.

Fisica, 2 ore per settimana.
Estensione e s ta to  d’ aggregazione dei corpi. Calore. Ma- 

gnetismo. Elettricitil s ta tica e galvanismo. Acustica. 
Ottica. E lem enti di geografia astronomica.

C L A S S E  IV (A, B).

Religione, 2 ore per settimana.
Storia sacra del Nuovo Testamento.

Lingua latina, 6 ore per settimana.
Grammatica : Teoria deli’ uso dei tempi e dei modi.
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Lettura. Cesare, de bello Grallico, I, II e parte  del VII.
Compiti, secondo il piano.

Lingua greca, 4 ore per sefctimaua.
Grammatica : Ripetizione e complefcamento della coniuga- 

zione dei verbi in — m; verbi in - -  |j.t; coniugazione 
irrogolare.

Compiti, secondo il piano.

Lingua italiana, 3 ore per settimana.

Grammatica. V erbo; Uso dei tempi o dei modi. T ras  lati e 
figure. Dello stile. E lem enti di prosodia e di metrica.

Lettura. Si sono letti e spiegati vari brani in prosa e in 
verso con tena ti nel libro di testo, alcuni si sono im para ti  
a memoria. Brevi cenili biografici dei principali autori 
letti. Manzoni, Promessi Sposi.

Compiti, secondo il piano (di argom ento  simile a quelli 
della III, aggiuntev i narrazioni di avvenim enti e de- 
scrizioni di luoglii e di cose, disposizioni desunte dalla, 
le t tu ra  o svolte per esercizio).

Lingua tedosca, 3 ore per settimana.

Lettura. Dejant, parte  I. N.ro 193 fine; parte  II §§ 1-13 
pag. 140. Racconti dello Schmid e continui esercizi orali.

Compiti, 6 scolastici al semestre.

Stori«, ‘2 ore per settimana.
Ripetizione della s toria de! medio evo da Rodolfb d’Abs- 

burgo. Storia m oderna fino ai giorni nostri, con par- 
ticolare riguardo alle province austriache.

(»eogralia, ‘2 ore per settimana.
Geografia e statistica deli’ Impero austro-ungarico. Deli- 

neazione delle rispettive c:irte goografiohe.

Matemntica, 3 ore per se ttim ana (aritm etica e geom etria  alter- 
nativamente).

Aritmetica generale'. Le quattro  operazioni fondamentali con 
numeri algebrici. Massima comune misura e minimo co- 
mune niultiplo. Divisibilitä dei numeri. Operazioni con 
numeri frazionari. Equazioni di primo grado  ad im a e pivi 
incoguite. R apporti  e proporzioni. Equazioni quadratiche
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pure. Rappresentazione grafica delle funzioni lineari e 
sua applicazione nel risolvere le equazioni di primo 
grado.

Geomctria. P lanimetria.
Compiti. 3 scolastici per semestre.

I  sem. Fisicn, 3 ore per settimana.
Meccanica dei corpi solidi, liquidi e aeriformi.

II sein. Chiinica, 3 ore per settimana.
Dei fenomeni ehimici. Analisi e siutesi chimica. Gompo- 

sizione deli’ aria  afcmosferioa. Le leggi fondamentali 
della chimica. Elementi,  simboli, formule ed equazioni 
cbimiche. I metalloidi e le loro principali combina- 
zioni. Breve sguardo a ttraverso  la chimica dei metalli. 
Alcune combinazioni organiche.

C L A S S E  V (A  e 11).

Iteligione, 2 ore per settimana.
Apologia dei cristianesimo.

Lingua latina, 6 ore per settimana.
Lettum . Livio, Ab urbe condita 1., II; O v id io : P a r t i  scelte 

delle Metamorfosi, dei F as t i  e delle Tristezze. — Cesare: 
P art i  scelte. Alcnni brani mandati a memoria.

Leltura privata. Cesare: De bello gallico, parti scelte; 
Ovidio: Parti scelte.

Grammatica. Ripetizione dell’uso dei casi. Esercizi stilistici.
Compiti, secondo il piano.

Lingua greca, 5 ore per settimana.
Grammatica. Ripetizione della morfologia. Teoria dei casi, 

preposizioni.
Lettura. Arriano Traduzione e spiegazione di alcuni squarci 

dei libri I, II, I I I  e V ; Omero, Iliade, l e i l .  B rani di 
poesia mandati a memoria.

Compiti, secondo il piano.

Lingua italiana, '0 ore per settimana.
Lettura  di poesie e di prose degli autori principali dei secoli 

XIII e XIV. L e t tu ra  deli’ Orlando Furioso. Biografia 
degli autori studiuti.
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Compiti, secondo il piano, a lternando gli scolastici coi do- 
mestici.

Lingua tedesca, 3 ore per settimana.
Lettura. Noli (Antologia tedesca) p. I. T raduzione e analisi 

di molti brani di prosa. F requenti  esercizi di traduzione, 
esercizi di dialogo. Hauff, Märchen.

Compiti, 5 scolastici al semestre.

Storia e geografia, 4 ore per settimana.
Storia , 3 ore per settimana.
Storia orientale, greca e rom ana lino alla conquista della 

Spagna, ossia sino al 133 av. Cr.
(leogrnfia, 1 ora per settimana. Gli s tati  deli’E u ro p a  me- 

ridionale e occidentale. Descrizione soinmaria dell'Ame- 
rica e deli’ Australia.

Matematica, 3 ore per settimana.
Algebra. Equazioni <ii prirno grado con graduale genera- 

lizzazione. Qaesiti d ’intavolazione tratfci dalla geometria, 
dalla lisica e dalla chimica, con una, due e piü inco- 
gnite. Teoria delle potenze e delle radici.

Geometria, Stereometria .
Compiti, 3 scolastici al semestre.

Storia naturale, 3 ore per settim ana
I sem., Mineralogia. B reve esposizione della cristallografia.

Descrizione delle specie piü im portan ti  di minerali e 
delle rocce piü comuni, con riguardo alle loro proprie ta  
chimico fisiche. Brevi nozioni di geologia.

II sem , Botanica. C ara tte ris tica  dei g rupp i  secondo il si
stema natu ra le  e degli ordini secondo principi morfolo- 
gici, anatomici e biologici derivati  dali’ osservazione di 
forme tip iche; elementi di fisiologia. Descrizione di alcune 
p ian te  fossili, escluse le partico laritä  sistematiclie.

CLASSE VI (A  e 73).

Religionn, 2 ore per settimana.
Dogmatica della Cliiesa cattolica.

Lingua latina, 6 ore per settimana.
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Lettura. Sallustio, Bellum Iu g u r th in u m ; Virgilio: I e II  
Ecloga, Georgiehe (Landes Italiae),Eneide, I, II e pavte 
del III. Cicerone: la prim a Catilinaria. Lettura privatn : 
la Catilinaria di Sallustio.

Grammatica Esercizi gramm aticali  e stilistici.
Gompiti, 1 scolastico al mese.

Lingua grccn, 5 ore per settiinana.
Lettura. Omero, Iliade III, VI, XI, XVI, XVIII, X X II ,  ex 

abrupto  da altri canti. Erodoto, Istorie, parti scelte dai 
libri VII e VIII.

Gompiti, secondo il piano

Lingua italiaua, 3 ore per settiinana.
Lettura. 11 quattrocento e il cinquecento. D all’Antologia pre- 

s c r i t t a : Alberti, Pulci, Boiardo, Lorenzo D e’ Medici, 
Poliziano, Sannazaro, Bruni, Savonarola, Leonardo, Ma
chiavelli, Bembo, Ariosto, Castiglione, Guicciardini, 
Berni, Cellini, Vasari, Tasso, e alcuni minori. Notizie 
biogratiche degli autori letti. Cenili sullo svolgimento 
della dranimatica in Italia e sni poema romanzesco. 
U n’ora alla settim ana, in t u t t ’ e dne i semestri, le t tu ra  
della Divina Commedia: L ’Inferno

Lettura privata. L a  Gerusalemme liberata.
Esercizi di memoria e di recitazione.
Gompiti, secondo il piano, a lternando scolastici e do- 

mestici.

Lingua todosoa, 3 ore per settimana.
Lettura e versione, con opportune osservazioni g ram m ati

cali e filologiche, di vari brani deli’Antologia del Noö, 
p. I. Lessing, „Minna von B arn h e lm “ ; Freytag, Die 
Journalisten.

Gompiti, f> compiti al semestre.

Storia o geogralia, 5 ore per settimana.
Storia, 4 ore per settimana.
Storia  rom ana dal 133 a. C. sino al 375 d. C. S toria del 

Medio Evo e storia m oderna sino al 1618.
Geografi», 1 ora per settimana.

I principali stati d ’Europa, d’ Asia e d’ Africa,
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Matoinntica, 3 ore per se tt im ana (alternando algebra e geo- 
metria).

Algebra. Teoria delle potenze e delle radici. Concefcto dei 
num eri irrazionali. L ’ vrnita im maginaria. Teoria e pra tica  
applicazioiie dei logaritmi. Equazioni quadratiche a una 
incognita.

Geomctria. 1 principali teoremi riguardo alla posizione re- 
ciproca delle re t te  e dei piani nello spazio. P rop rie tä  
fondamentali dell’ angolo solido in generale  e del triedro 
in particolare. Divisione e proprie tä  fondamentali dei 
corpi. Calcolo delle superficie e dei volumi dei poliedri, 
del ciliudro, del cono e del tronco di cono. Superficie e 
volnme della sfera, del settore, del segm ento  e dello 
s trato  sferico.

Trigonometria piana: Goniometria. Fnnzioni goniometriche, 
Sviluppo delle formole geometriclie e loro applicazioiie 
alla soluzione delle equazioni goniometriche. Solnzione 
del triangolo rettangolo.

Compili, 3 scolastici al semestre.
Storia naturale, 2 ore per settimana.

Zoologia, E lem enti  di ana tom ia e fisiologia n m ana con r i
guardo  • ali’igiene. Esposizione delle classi dei ver tebrati  
e dei piü im portan ti  gruppi degli invertebrati  in base 
alla descrizione di forme caratteris tiche, fa tta  secondo 
principi morfologici, anatomici e biologici, escluse le 
partico lari ta  sistematiclie Descrizione di alcuni animali 
preistorici.

CLA.SSE (VII A e B).

Iteligiono, 2 ore per settimana.
Morale. D o ttr in a  morale della Chiesa cattolica.

Lingua latina, 5 ore per settimana.
Lettura. Cicerone: Verrine lib. IV (de Signis), Cato Maior. 

V irgilio: Eneide  VI, Vil.
Grammatica. Esercizi stilistici secondo il Oasagrande.
Compiti, 1 scolastico al mese.

Lingua groca, 5 ore per settimana.
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Lettura. Demostene. Iutroduzione ; la III Filippica. Odissea
I, 1-95, V, VI, VII, IX, in parte  il X X I ; 1’ apologia 
di P latone.

Compiti, secondo il piano.
Lingua italinna, 3 ore per sett 'mana.

Lettura. II cinquecento e il aeicento L e t tu ra  di brani di 
serittori dei due secoli, contenuti nell 'A nto logia  p. III. 
L e t tu ra  del Principe, della Vita del Cellini, de\Y Orlando 
Furioso e della Gerusalemme liberata. U n ’ ora alla set- 
t im an a  le t tu ra  della Divina Commedia: finito 1’ Inferno e 
parte del Purgatorio . Esercizi di memoria e di recitazione.

Compiti, ogni semestre 3 scolastici e “2 domestici a lterna- 
tivamente.

L ingua todesea, 3 ore per settimana.
Lettura  e versione, con opportune osservazioni gram m ati- 

cali e filologiche, di vari b rani deli’A ntologia del NoS 
p. II; Grillparzer: E rzählungen, Paul H e y s e : Andrea 
Delfin. L e t t e r a tu r a : I primordi, il medio evo e il secondo 
periodo classico fino al Lessing.

Compiti, secondo il piano.
Storiu, i3 ore per settimana.

Stori a moderna e contemporanea, con costante riguardo 
alla re la tiva geografia.

Matcinatica, 3 ore per settimana (a lternando a lgebra e geo- 
metria).

Algebra. Equazioni superiori riducibili a quadratiche e casi 
semplici di equazioni di secondo grado a due incognite. 
Progressioni ar itm etiche e geometriche, interesse com- 
posto e rendite. E lem enti  della teo riadelle  combinazioni. 
Teorem a binomiale per esponenti in teri  e positivi.

Geometria. Trigonom etria  e geom etria  analitica p iana  Teo
remi principali per la soluzione del triangolo obliquan- 
golo e loro applicazione alla geom etria  pratica, alla li
sica e alla astronomia. Sistema di coordinate ortogonali. 
Retta  e sezioni coniclie. Superficie deli’ elisse e del 
seginento parabolico.

Compiti, 3 scolastici al semestre.
Fisica, 4 ore per settimana,
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Nozioni preliminari. Meocanica dei corpi solidi, liquidi e 
aeriformi. Calorico. Ohimica.

Pr«i»t)(leutica filosolica, 1 ora per settimana.
E lem enti di logLoa e di metodologia.

CLASSE VIII {A e B)

Religiono, 2 ore per setfcimana.
S toria  della Chiesa.

Liuguu latiun, 5 ore per settimana.
Tacita. Passi scelti dai libri I, II, III, VI, XV e XVI degli 

Annali.
Orazio. Odi I, II, III, IV. Carm en Saeoulare — Satira. E p i- 

stole. L e t tu ra  estem poranea da alfcri aufcori. — Elem enti 
di le t te ra tu ra  latina.

Compiti, secondo il piano.

Lingua greca, 5 ore per settimana.
Lettura. Platone: Eutifrone, Apologia di S o c ra te ; Critone 

e parti scelte del Fedone. Sofocle: Edipo  re. Oinero: 
Odissea: c. X I V, XV, XVI (le ttu ra  privata).

Compiti, B scolastici al semestre.

Lingua italiaiia, 3 ore per settimana.
Lettura, Antologia vol. IV. Origini della lingua e della 

lettera tura. 11 Treeento  e il Quattrocento. Ripetizione 
della storia letteraria fino alla m orte del Manzoni.

Dante. Si lessero gli ultimi canti del Purgatorio e i primi 
del Paradiso.

lielazioni suita lettura privata.
Compiti, ogni semestre, 3 scolastici e 2 domestioi a l terna- 

tivamente.

Lingua tedosca, 3 ore per settimana.
Lettura  di brani di prosa e di poesia dei principali serit- 

tori dal K lopstock fino al Goethe. Goethe; G oetz von 
Berlichingen, Reinecke Fuchs; Schiller, Räuber.

Letteratura fino alla morte del Goethe ; i rornantici e i 
poeti austriaci.

Compiti, secondo il piano.
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Storia c geografla, 4 ore per se tt im ana  nel primo semestre, 
3 nel seoondo.

Storia, geografia e statistica dell’ Impero. austro-ungarico 
Mateinatica, 2 ore per settimana.

Ripetizione di tu t ta  la m ater ia  ed esercizi.
Gompiti, 3 per semestre.

Fisicn, 3 ore per se ttim ana il primo, 4 ore il secondo semestre. 
P ropagazione del moto oscillatorio. Acustica. Ottica. 
Magnetismo. Elettricita.

Propedeutica Hlosolica, "2 ore per settimana.
Psicologia empirica.
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‘) ORARIO D E L  GINNASIO.

(I numeri Ira p a ren tes i iiulicano le orc chc auccessivam cntc  saraiu io  
aggiunte, quando il d isegno sa rä  m ateria  d ’obbligo per il G innasio  

inferiore, e la g innastica  m ateria  d ’ obbligo per tu tto  il G innasio).

M A T E R I E I II III IV V VI VII VIII SOMMA

K e lig io n e ......................... 2 2 2 2 2 2 2 2 lti

L a tiu o ................................. 7 7 6 6 6 6 5 5 48

G re c o ................................. — — 5 4 o 5 4 5 28

I t a l i a n o ............................. 5 4 3 3 3 3 3 3 27

T e d o sc o ............................ 3 3 3 3 3 3 3 3 24

S to r ia .................................

G o o g ra f ia ..................... 2

2

2

2

2

2

2

3

1

4

1

3 I. sein. 4
II- „  3

20
(19)

10

M a te m a tic a ..................... 3 3 3 3 3 3 3 2 23

Storia n a tu ra le ................ 2 2 — — 3 2 — — 9

Fisica o chimica . . .  

P ropedeu tica .....................

— — 2 3 — — 4

2

I. still. 3
II. „  4

2

12
(13)

4

Diseguo . .  ................ 2 2 (2) (2; — - - — (8 )

C allig ra fia ......................... 1 — — 1

G innastica ......................... (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2? (2) (1«)

Somma . . 27 27 28 28 29 29 29 29 22(i

(29) (29) (32) (32) (31) (31) (31) (31) 24(i)



2) ORARIO DEL T1PO A.

A pprovato  con d. M. 21 aprile  1909 N. 4620.
(La g in nastica  dcve d iven tare  m ateria  d’ obbligo non appena sa ra  possib ile).

M A T E I I 1 E 1 II 111 IV V VI VII Vlil SOMMA

R elig ione ............................ 2 2 2 2 2 2 2 2 IG

L a t i n o .................................... (i fi (i 6 (j 5 5 5 45

Italiano (lingua il’ iatruzione) 4 4 4 4 4 3 3 3 29

T edcsco................ ... 4 4 4 4 3 3 3 3 28

Franccse ................................ — — — — 3 3 3 3 12

Storia ..................................... -■ 2 2 2 3 3 3 3 18

G cografia........................ .... . 2 2 2 2 1 1 1 — 11

M atem atica............................. 3 3 3 3 3 3 2 23

Geomctria deserittiva . . . - — — — 2 2 — — 4

Storia naturale o geologia 2 2 — — 2 2 2 2 12

Cliimica.................................... — — — — — 2 2 — 4

F isica ........................................ — — 2 3 — — 3 4 12

Filosoliea propedeutica . . . 3 3

Discgno a mano libera . . . 3 3 2 2 — — — — 10

Calligrafia................................ 1 1

G in n a s t ic a ............................ (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (l(i)

Som m a . . 27 28 27 28 29 29 30 30 228

(29) (30) (29) (30) (31) (31) (32) (32) (244)



III.

TEMI P R O P O S T I  PER I C O M P O N I M E N T I

nolle classi supcriori

T E M I  D ’ I T A L I  A N O .

C L A S S E  V«.

Scolastici. — Dali’ estate ali’ autunno. — „Fisehia il 
vapore“. — L a poesia d ’ imitazione in Italia nel dugeiito. -• 
Reminiscenze ovidiane. — Roma. — La storia.

Domestici. — Umorismo manzoniano. — F ig u re  e tipi
di scuola. — G randezza e piccolezza — 11 mondo deli’ Orlando
Furioso. .... „(Jentillc-Corsi.

C L A S S E  Vb.

Scolastici. — Vita autunnale. — U na citta  moderna. — 
L a  lirica religiosa deli’ U m bria  nel dugento. — Muoiono gli 
altri  dei, di Grecia i numi | 11011 sanno occaso ; ei dormon nei 
m aterni | t ronchi e ne’ fiori, sopra i monti i fiumi | i mari 
e terni. (Card. Prim av. eilen. II). - -  L ibri e giornali. — Eroi.

Domestici. — L a  voce dei venti. — F igure  e tipi di
scuola. — G randezza e piccolezza. — II mondo deli’ Orlando
Furioso. „Corsi.

C L A S SE  VI«.

Scolastici. — Alcuni dissero beata 1’ ignoranza. — E ro i 
antiohi ed eroi moderni. -  L a  arti  d’ Armida. - -  T rovate  
1’ accordo fra i due proverbi romano e biblico : „sapientis est 
m utare consilium“ e „stultus m u ta tu r  u t  luna*. — D an te  fra 
i diavoli della quinta  bolgia. — Coeltim, non animum, m u tan t  
qui trans  inare eurrunt.



-  62 -

Domestici. — ...uil sine magno vita labore dedit mortalibus 
(O razio/ — Tormenti e to rm entati  fuori della cifctä di Dite —
La rofcta di Roncisvalle e la morte  d’ Orlando nel Morgan te.
— II pensiero politicio del Maehiavolli.

Ballodi.
C L A S S E  VI/;.

Scolastici. — Non v’ ha luogo tan to  basso da eni 11011 

si possa alzare lo sguardo al cielo (Bonghi). — Idee pedago- 
giclie del Rinascimento secondo il Dominici e 1’ Alberti.

Q uant’ 6 bella giovinezza,
Che si fugge tu ttav ia !
Chi vuol esser lieto, s i a :
Di doman 11011 c’ e certezza. (Lor. de Medici).

Maiorum gloria  posteris quasi lumeu est, neque bona neque 
m ala  eorum in occulto p a t i tu r  (Sallustio). — D ante  fra i dia- 
voli della qu in ta  bolgia. — Conquistatori di popoli e conqui- 
statori del vero.

Domestici. — Franoesca da R imini (Dante, Pellico, 
D ’ Annunzio). — Nil sine m agno vita  labore dedit mortalibus 
(Orazio). — 1. L a  morte d' Orlando nella Chanson de Roland 
e nel Morgante. 2. A ttraverso  il Quattrocento. 3. F arinata .  — 
L a  quar ta  egloga di Virgilio. B I

C L A S S E  V i la

Scolastici. — L a  m ente non č un vaso da riempire, 
m a un fuoco da suscitare (Plutarco). — L a  eonquista deli’ aria.
— 1. Ulisse e Nausioaa. 2 Manfredi.-»' 8, Musiča e poesia. —
1. Verre e Cicerone. 2 Spes ultim a dea. 3. Non c’ č miglior 
mezzo per educare il carattere  quan to  1’abitudine di dir il vero 
(Bonghi). — 1. Dal consolato ali’ impero. 2. Sordello. 3. Coelum 
non anim um  m u tan t  qui trans m are currunt. — 1. R im irando la 
via percorsa. 2. Le donne, i cavalier, 1’ armi, gli amori nella 
Gerusalemme liberata. 3. L eggendo il Principe del Machiavelli.

Domestici. — Omue vivuin ex vivo. — Clorinda. — 
Idee e cosfcumi del Rinascimento nella „V ita“ del Cellini. —
1. Impressioni estetiche dinanzi u n ’ opera d ’ a r te  figurativa.
2. L a  personalita deli’ Ariosto nelle sue satire. 3. L a  beneficenza 
nella societä contemporanea. Jirol
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C L A S S E  VII/;.

Scolastici. — Favore e merito. — 1. Musiča e poesia.
2. Vanni Fucci. 3. Ulisse e Nausicaa. — 1. I libri ehe mi 
hanno lasciato piü profonda impvessione. 2. L ’ utilita della di
sciplina. 3. L a  trasformazione deli’ energia. — J . Niente ednea 
il cara ttere  quanto  1' abitudine di dire il vero. (Bonghi). —
2. Verre e Cicerone. 3. Non si puö avere ima cultura profonda 
se non accoppiando lo studio delle le ttere  a quello delle 
scienze. — ]. Rinaldo e Tancredi nella Gerusalemme liberata. 
‘2. Socrate davanti  a ’ suoi giuoici. 3. Benvenuto Cellini dipinto 
da se stesso. — 1. F u  vera G loria?  2. Che cosa ho im parato  
in ques t’ anno di scuola? 3. Excelsior (La conquista del- 
1’ ari a).

Domestici. — Im portanza deli’ abitudine nella vita. —
1. Historia m agistra  vitae. 2 E  d ’ uopo, Achille, alzare nel- 
1’ alma il primo altare (P a r in i : L ’educazione). 3. L ’invenzione 
della serittura e della stampa. — 1. Spes ultim a dea. 2. L ’ e- 
pisodio di Olindo e Sofronia nella Gerusalemme Liberata .
3. Non ignara  mali miseris succurrere disco. (Virgilio, Eneide
I 630). — 1. Le donne, i cavalier, l’ armi, gli amori, nella 
Gerusalemme Liberata. 2. ...Troianas u t  opes, e t lam entabile 
regnum  E ru e r in t  Danai... (Virgilio, Eneide II 67). 3. 11 signiti- 
cato allegorico del primo canto della Divina Commedia

Costantini.
CLA SSE VIII a

t

Scolastici. — 1. Demostene parla al popolo. 2. Soci-ate.
3. San Francesco e la pace sociale. — 1. L a  civiltä del ferro.
2. Suoni e colori. 3. L a  famiglia. — 1. II pensiero dei pochi, 
1’ opera dei molti. 2. Poesia pastorale. 3. L a  forza. — 1. L a  
forza della ragione. 2. II poema nazionale. 3. L a  luce e la 
vita. — 1. L ’ a r te  testimone della storia. 2. L a  classicitä. 
3 j „Beata solitudo, sola bea ti tudo“.

Domestici. — Elogio del lavoro. — II tempo irrepara- 
bile (cfr. Ariosto, Furioso X X X IV , 76, e L e o p a rd i : L a  sera 
del di di festa). — U na commedia di Carlo Goldoni.

Vittori-Uentillo.



-  64 -

C L A S S E  VIII b.

Scolastici. — 1. Efca eroiche. 2. II moderno. — 1. L a 
te r ra  e 1’uomo. 2. L e  illustrazioni grafiehe delle opere lette- 
rarie. 8. Alberi. — J. L a pafcria. 2. U n m onum ento  a Dante.
B. L a patina  del tempo. — 1. L a  nemesi della storia. 2. Com- 
medie e novelle. 3. L a  poesia deli’ acqua. — 1. Personaggi 
storici nell’ arte. 2. Lo stile. 3. L a  voce um ana.

D o m e s t i c i .  -  II paradiso terrestre  in D an te  e nell’ A- 
riosto. — D an te  e il Manzoni — Una traged ia  di Vittorio 
Alfieri. Ooiltillo.

RELAZIONI.

VI a — I due protagonisti  della politica del BOO (Log) ; 
Lodovico Ariosto (Martinolich E t to r e ) ; L a  Gerusalemme Li- 
berata (Calligaris).

VI b — L a  cu ltura  a F e r ra ra  nel R inascim ento  ; con 
proiezioni. (N evrly ) ; M ichelangelo; con proiezioni. (Terni); 
L eo n ard o ;  con proiezioni. (Stuparich).

Vi l a  — L ’ assedio di F irenze (K e n ic h ) ; Raffaello; con 
proiezioni. (Apollonio); Gli storici e il Machiavelli (Angeli);
II tea tro  nel Cinquecento (H i l ty ) ; M ichelangelo; con p ro ie
zioni. (Bonivento) ; II Baldus del Jo lengo  (Devescovi) ; I lirici 
del Cinquecento ( J e s s ) ; T orquato  Tasso e la poesia del dolore 
(Ooceancig)

V II& — Michelangelo Buonarroti (Segher). A ndrea  P a l-  
ladio (Luzzatti). II significato simbolico delle fiere dantesche 
(Luzzatto). II Cortigiano di B. Castiglione (Ramponi). II P r in 
cipe del Machiavelli (Silvestri).

T E M I  DI  T E D E S C O .

C L A S S E  V a e b.

D er gordische K n o ten  (nach Arrian). — Das W u n d e r  der 
Nüsse. — Vittorino da F e l t re  — D er Z ug  des jü n g e re n  Kyros.
— W ie der kleine Ja k o b  berauber t  wurde (nach Hauff). — 
Der S tre i t  zwischen Achilles und A gamemnon. — Die W eiber
von W enisberg . „ „  . .(I. Hrn.sin - K. Man m.
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C L A S S E  Via.

Der Verfall der S it ten  in Rom zur Zeit des jugu rth in i-  
schen Krieges. — E in ighe  C harak te rb ilder aus F rey tag’ s 
„Jo u rn a l is ten 1'. — L icht- und Schattenseiten  der römischen 
Geschichte. - -  D er W ir t  un der Diener in Lessings „Minna
von Barnhelm  ! — Vergil. „  ,

ö Bidoli.

C L A S S E  VI b

Der Gardasee. — K rieg  und Frieden  — Hoffnung. — 
S inn und B edeutung des Gedichtes „Das R ieselspielzeug“ von 
Chamisso. — E in  Sommerfest in der Halle eines germ anischen 
Häuptlings. — Volksbelustigungen bei den alten Germanen. — 
Curriculum vitae. — C harakteris tik  der H auptpersonen  in 
Lessings „Minna von B arn h e lm “. — „Schuster, bleib bei dei
nem Leisten  ! — F rey tag s  Journalisten.

C L A S S E  V II a

E n ts teh u n g  und E ntw ick lung  des deutschen Nationalepos.
— K u rzer  Überblick über die E n tw ick lung  der deutschen 
L ite ra tu r  von Karl dem Grossen bis zu F ried rich  II. — Not 
brich t Eisen. — P e te r  R osegger als W aldbauernbub. — Die 
erste B lütezeit der deuschen L itera tur.  — Gottsched und die 
Schweizer. — B edeu tung  der Presse. — Venedig im X V III .  
Jah rh u n d er te .  — D er Nibelungen Not. — E s  fällt kein Meister 
vom Himmel.

( »ms .

C L A S S E  VII/;

U rsachen und Folgen  des dreissigjährigen Krieges. — 
S ta d t  und Volk Venedigs (nach Paul Heise). — V erre und 
Cicero. — E ine  W asserfahrt.  — „Die E lem ente hassen das 
Gebild der M enschenhand“ (Schiller). Uiiloli

C L A S S E  V III« ,

Willst du im mer weiter  schweifen?
Sieh, das Gute liegt so n ah  ;
Lerne nu r  das Glück ergreifen,
Denn das Glück ist im mer da. (Goethe, Erinnerung).
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C harakteristik  der H auptpersonen  in doethes  „Götz von 
Berlichingen. — E s  regnet  (Eine Skizze) — K arl  lind F ra n z  
Moor (Eine Parallele). — Die Satire  in Goethes Reinecke Fuchs.
— „So fühl, ich denn in dem Augenblick  was den D ich ter  
macht, ein volles, ganz von einer E m pfindung  volles H erz  ! 
(Goethe, Götz von Berlichingen). — Die E n tw ick lu n g  der 
Goetheschen D ich tung  von Götz von Berlichigen zur Iphigenie  
auf. Tauris. — Petrarca . — Die D ich ter  der Befreiungskriege.

(»ins.

C L A S S E  VIII

E in  Gemälde des Herbstes. — C harak te ris t ik  der H a u p t 
personen in „Götz von Berlichingen“. —

A rbeit  ist des B ürgers  Zierde,
Segen ist der Mühe P re is ;
E h r t  den K ön ig  seine W ürde,
E h re t  uns der H ände Fleiss. (Schiller, Die Glocke).

— Meine Hausbibliothek. — Das L eben  im Hafen. — Die 
E h re  n ä h r t  die K ünste .  — Freie  P rosaüberse tzung  ans Dantes 
Inferno V.

B m I o I i .



IV.

S T U D I  L I B E R I

Disegno. — Quattro ore per settimana.
Corso I. Ornamenti dalla stampa. Element,i di prospektiva. 

Copie da oggett i  semplici.
Corso I I .  Studio della testa dalla s tam pa e dalla plastica. 

Disegni dal vero. Schizzi di figura e di paesaggio. Di- 
segni di figura dal gesso e dal vero. — prof. E. Iurizza.

Stenografi a. — Due corsi con dne ore settimanali per eiascuno.
Corso 1. Segni stenografici e formazione delle pai’ole. A_b- 

breviazione delle parole e si g le. Esercizi di le t tu ra  dagli 
„Esercizi di s tenografia“ di G. Caccini.

Corso I I .  Abbreviazioni logiclie. Testo : Noö, Manuale di 
stenografia. Esercizi di le t tu ra  dalle „L e ttu re  stenogra- 
fiche“ del do tt  G. du Ban. — Prof. II. Ballocli.

Ginnastica. — Set,te sezioni con due ore settimanali per cia- 
s c u n a ; due sezioni nella palestra  della civica scuola 
popolare di via Nuova, le altre cinque nella palestra 
di via della Valle. — Docenti : E. Paulin, e lt. Ito- 
tnagiia.

Franco,so. — Primo Corso. — Due sezioni cadauna con ore l2 
per settimana.

Regole di le t tu ra  e di pronuncia. T eoria  dell’articolo, del 
nome, deli’ aggettivo, del pronome e del numerale. Uso 
del pronome ce davan ti  alle forme assolute del verbo e tre. 
Verbi ausiliari. L e  quattro  coniugazioni regolari.
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Sintassi : alcune regole importanfci sull’ uso dell’articolo, 
del nome, deli’ aggettivo e del pronoine. Del partit ivo . 
Applicazione di vocaboli e frasi con traduzioni dal libro 
degli esercizi.

Versioni dali 'i ta l iano  in fraueese secondo la raccolfca del 
prof. G. P r a t ;  le t tu ra  e interpretazione di ima cinquan- 
t ina  di brani dali’ antologia francese del prof. J e a n  
Pierre Malan, qualche favola di La F on ta ine  e alcune 
poesie m andate  a memoria.

Secondo Corso. — U na sezione con 2 ore per settimana.
Ripetizione della morfologia. I  verbi irregolari. Teoria della 

preposizione e della congiunzione.
Le parti piti im portanti della sintassi con relativi esercizi 

a voce e in iscritto.
Di alcuni gallicismi. Hom onym es et paronymes. Esercizi 

metodici di nomenclatura.
Oltre alle versioni del P ra t  e alla le t tu ra  deli’ Antologia 

del Serafini, le t tura  e traduzione delle seguenti opere 
drammaticlie : Sandeau : Mademoiselle de la Seigliere ; 
Pailleron : Le mond oü l’on s’ ennuie.

Tcrzo Corso con ‘2 ore per settimana.
Sintassi: Teoria  dei modi e dei tem p i;  il periodo condi- 

zionale ; la concordanza del participio passato.
Esercizi metodici di nom encla tura ; conversazioni in forma 

d ia logata ; riproduzione di brani letti.
Brevi componimenti e versioni in prosa; notizie letterarie 

sul secolo di Luigi XIV.
Oltre alle letture dali’ A ntologia del Serafini, le tture delle 

seguenti opere d ra m m a tic h e :
P iron: L a  m etrom anie;
Moliere: Le Tartuffe;
R o s tan d : Cyrano de Bergerac (i due primi atti).

Prof. G. Ilnnniit. 

Prof. G. FuroHI.
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b) SUSSIDI E STIPENDI.
C

la
ss

e

N.
 p

ro
gr

.
T itolo 

dello stipendio
Deci-eto di conferim ento

Im porto 

cor. j c.

I B 1 Stip. Ginn, triest. Dec. Luotr. 8/1/911 N. 96/VII 210 _
I I ) 2 n l'ondaziono Argouto „ Luog. 12/11/910 N. 288/VII 500 --

111 C 3 rt C. bar. Reinelt Let.t. della Gam. di Com. e Ind.
5/4/911 N. 1457 300 --

1 V B 4 n Tomasioh Dec. Luog. 6/11/901! N. 25909/VII 400 —
n 5 „ M. Levi „ Mag. 18/1/911 N. 548/VI11 300 --

V A ti J) C. bar. R einelt Lett. della Cain di Coni. e Ind.
15/11/911 N. 77 300 —

n 7 » C. bar. R einelt Dec. Mag. 5:8/11/911 N. 548/VII 276 --
V B 8 v Ginn, triest. „ Luog. 29/11/900 N. 1186/VU 210 --

H 9 v del Giubileo „ Luog. 21/12/910 N. 752/VII 93 --
VI B 10 n Ginn, triest. „ Luog. 30/12/908 N. 103/VII 210 --

VII A 11 11 Capuano „ Mag. 10/11/903 N.74B69/VIII 504 --
*

12 n di F inanza „ Dir. Kinanza 11/10/908 N. 34153 300 --
M 13 ii M. Levi „ Mag. 18/1/911 N. 543/VIII 400 --
n 14 n M Levi „ Mag. 18/1/911 N. 543/VIII 400 --
» 15 M Ginn, triest. „ Luog. 16/1/908 N. 1 OH/VII 21u --

Vil B 1« n Ginn, triest. „ Luog. 6/5/910 N. 96/VII 210 --
n 18 n Don A. Kuponi „ Luog. Tir. e Vor. 19/2/10 N. 10796 300 --
n 17 n N. Mazzoni r Mag. 18/11 /907 N.39729/VIII 300 --

19 » Fondo di be- „ Luog. 28/10/907 N. 1210/VII 150 ---
ficenza della
cessataseuola
di P irano

VIII A 20 n bar. R einelt „ Mag. 1/2/909 N. 2I8/V1II 260 —
VIII D 21 n Ginn, triest. „ Luog. 12/3/907 N. 103/V il 210 —

Totale . . 6243 —

Alla biblioteca pauperum  furono assegnate quest’ anno 1589.G8 
corone. Furono accordati dei sussidi per 3C0 oorone dalla spettabile Ca
mera di Coramercio e In d u strie  e per cov. 1000 dalla Direzione della 
Cassa di risparm io cittadina. Dalla Direzione centrale della Lega Nazio- 
nalo furono forn iti quattro  volumi.

Sieno rese le piii sen tita  grazie ai generoai benetattori!



FONDO PER SUSSIDI A D  ALUNNI POVERI,  

(dal 20 giugno H)10 al 28 gingno 191 I).

A T T I V O  :

1. Cinque obbligaz. del presti to della cit,ta di Trieste cor.
2. L ibretto  della Cassa di risparmio N. 18*237 3 . . „
3. „ « n » N. 1736G4 . . .
4. U na cartella  di veiidita italiana (H°/()) del valove

nominale d i ...............................................................Lire

E la rg iz io t i i :
11)10 ‘20/ (j Dagli scolari della V B  alla fine del-

1’ anno s c o l a s t i o o ............................................ cor.
„ 5/ 7 Dai sigg. Albino Legat e F an o  per

onorare la memoria del g iovanetto
Adolfo L e v i ......................................................  „

„ 7/ 7 Dai sigg. Ada e Natale Scalia a dispo-
sizione del sig. Direttore per mio š tu 
dente emiuentista jiovero (formanti la 
cassetta p rivata  del compianto loro
fig1'o ) ..............................................................

„ 9/ 7 Dal sig. Hermes di Deinetrio . . . .  „
„ ‘29/ 7 Dal sig. Franc. Siberna, per onorare la

memoria della d ile tta  figiia. Gisella . . • „
„ 7 / 9  Dal prof. Cas. Crepaz e consorte, per

onorare la memoria del sig. Guglielmo
D esim on .................................................................  „

„ 30/ 9 Dal corpo iusegnante del Ginnasio, per
onorare la memoria della sorella del 
collega prof. dott. R  de L u y k  . . .  „

30/ 9 Dal prof. dott. U. Vittori, per onorare 
la memoria del collega prot. do tt  C
Gratzer .................................................................  „

„ 13/10 Dalla famiglia Giuseppe Zumin, per 
onorare la memoria del sig Francesco 
D o l l e n z ........................................................ n

1000 . —  

949.48 
1204 33

1000.—

5 (>8

V O .  —

50. — 
100. —

50.— 

‘20 . -  

43. -  

3,— 

20, -



-  66 —

1910 20/10 Ricavato netto  copie „Notizie scola-
s tiche“ (1909-1910)............................................cor. 42.10

„ 1/11 Ricavato tagliandi (l N o v ) . . . .  „ 31 20
, 10/12 Dalla spett. Deputazione di Borsa . . „ 300.—
„ 23/12 Dalla VI B, per onorare la memoria del

padre del prof. Cas. Crepaz . . . .  „ 12.20
„ 24/12 Da dodici scolari della 111 A, per ono

rare  la memoria del sig. Bonaventura
C r e p a z ......................................................................  5-20

„ 24/12 Dali’ VIII B, per onorare la memoria del
sig Bonaventura C re p a z ....................  „ 14.—

„ 27/12 Dalla sig.a Giuseppina ved. Desimon,
per onorare la memoria del sig Bona
ven tu ra  C r e p a z ......................................  „ 20.—

1011 4/ 1 Ulteriore ricavato copie „Notizie scola-
s t iche“ (1909-1910)................................  „ 0.90

„ 5/ 1 Dal corpo insegnante  del Ginnasio, per
onorare la memoria del padre del col-
lega prof. Cas. C r e p a z ............................ ........  64.—

„ 23/ 1 Civanzo d’una fotografia offerta dagli
scolari della II  A  del prof. S. Tedeschi „ 0.32

„ 4 / 2  Dalla famiglia S. nella ricorrenza d ’uu
triste a n n i v e r s a r i o ....................................... ........  50.—

B 4/ 2 Dal sig. Enrico  Lach, per onorare la
memoria del sig. Giuseppe Zorzini . . „ 10.—

, 1 5 / 3  Dai sigg. E u g en ia  e Carlo Kern, per
onorare la m em oria del sig. Gabriele
M a l t a ...................................................................................20,—

„ 20/ 4 Civanzo d ’una  riparazione in V B  . . „ 2.—
„ 24/ 4 Rinvenute alla S u c c u r s a l e .......................  „ 0.20
, 6 / 5  Dal prof. Cesare Cristofolini per la gua-

rigione di persona c a r a ............................  „ 10.—
„ 12/ 5 Dal sig. Umberto Viterbo per la tassa

. scolastica a uno scolaro della I  B
(a mezzo del prof. A. Gentille) . . .  „ 30.—

„ 22/ 5 Ricevute dal prof. G. Costantini per in-
carico di alcune s igno i 'e ............................ ........  100.—

, 22/ 5 Dal sig. Emilio F a n o ................................... „ 10.—
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1911 22/ 5 Civanzo d’uua gifca della III A  . . .  cor. 3.60 
„ 23/ 5 Dai sigg. Vittorio Tam aro e Guido

• Piazza, ainici del figlio P ao lo . » l O . -
„ 23/ 5 Dai sigg. Gilda e prof. E. Brol, per 

onorare la memoria della sig.a Olga
ved. P o r z ia ....................................................... » lO.—

„ 25/ 5 Dali’ V111 B, per onorare la memoria
della sig a Olga ved. Porzia . . . . „ 1 7 . -

„ 6 / 6  Ricavato tag liaudi (1. maggio) . . . » 31 14
„ 9 / 6  Civanzo d’ una  riparaziöne, alla Suc-

c u r s a l e .............................................................. 0 16
„ 1 1 / 6  Dalla sig.a Eugenia Adami, per onorare

la m em oria della sig.a Direea L iebm aun n 5.—
., 2ö/ 6 R invenu te  al G i n n a s i o ............................ 1,—
„ Dalla spett. Cassa di Risparmio . . . 1000.—

Somma cor. 5265.51
e lire 1U00 —

P A S S I V O :

P e r  42 vestiti (sconto l5 ° /0), 15 paia di scarpe,
2 maglie e 1 o m b r e l l o ............................................. 1223.74

Per susšidi vari '................................................................... n 511 86
Per qu ietanze delle elargizioni della spetfc.-Direzione

di Borsa e della spett. Cassa di Risparmio . . D 6.26
Diminuzioue del fondo gite (v. s o t t o ) ....................... n 14.40

Somma cor. 1756.26

C ivanzo :

1. Cinque obbligazioni del prestito della citfcä di
T r i e s t e .............................................................................. cor. 1000,—

2. Libretto della Cassa di risparmio N. 182373 . . » 949 48
3 „ „ . „ N. 173664. . n 1559.77
•4. Una cartella di rendita  it. (3 u/0) del valore no

nominale d i ................................................................... lire 1000.—
1911 /  S a l d o ...................................................................

e lire 1000,—
Totale del passivo e del saldo cor. 5265 ö l

e lire 1000.--
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F O N D O  P E R  G IT E.

(Facenfce par le  del f'oudo sussidi).

A ttivo :

Civanzo della gestione 1909-1910................................. cor. 117.54
1911 22/5 Da alcuni scolari della III B  quäle ci

vanzo della m a g g i o l a t a ....................................  3 60
Somma cor. 121.14

Passivo:

„ 12/5 Date a tre s c o l a r i ....................................... cor. 18.--
„ /  S a l d o .........................................................................   103 14

Somma cor. 121 14:

Le en tra te  del fondo poveri seguano, purtroppo, quest'anno 
una diminuzione, cioe cor. 5265/) 1 di fronte a cor 5529.81 in- 
cassate l’altro anno. Le ragioni di questo po’ di sbilancio de- 
rivano specialmente dal fatto che quest’ anno non fn potuta 
m ettere a nostra disposizione per il ballo studentesco la sala 
della Filarmonica e cosi ci venne a maucare un migliaio di 
corone, che tan te se n ’ erano ricavate da siffatto trattenimento. 
Speriamo che nel prossimo anno 1’ ostacolo possa essere ri- 
mosso o che si trovi qualche altro spediente a vantaggio  dei 
poveri alunni che vanno crescendo in modo abbastanza allar- 
mante.

A tu tti  i benefattori del fondo siano rese le piü sentite 
g ra z ie !

Henato Marussig.



VI

A U M E N T O  DELI E C O L L E Z IO N I  SCIE NTIFICHE

A) B iblioteca dei professori.

Biblio tecario : prof. Attilio Gontille.

DONI:

Dali’ i. r. Luogotenenza: Bollettino delle leggi ed ordinanze per il 
L itorale  a. i. 1910-1911.

Dal civico Magistrato : Bollettino statistico mensile 1910-1911 e 
Riassunto di statistica per il 1910. — Conto consuntivo 
deli’ amministrazione civica per 1’anno 1908. — Prospetto 
del personale insegnante e s ta tis tica  degli allievi delle ci- 
viche scuole popolari e c ittadiue alla fine dell’anno scola- 
sbico 1910-1911. — E. Boegan. La g ro t ta  di Trebioiano. —
1. Cavalli. Conamercio e vita pri vata  di Trieste nel 1400.
— A. Gentille. II primo seoolo della Societii di Minerva.
—  A. lellersitz. Relazione sul III congresso in te rna tionale  
di igiene scolastica. — Miacellanea di studi in onore di 
Attilio Hortis. — G. Moise. Regole ed osservazioni della 
lingua ita liana (2 copie).

L. A. Muratori. Rerum italicarum seriptores, ed. Car- 
dncci e Fiorini, fasc. 78-87 e Archivio murutoriano fasc. 7-9.
— Pagine istriane, fascicolo cormnemorativo della Esposi- 

zione di Capodistria — F. Pasini. Clemeiitino Vannetti.
— Relazione sul primo decennio di a t t iv itä  della Univei'- 
sitä popolai-e triestina.



Dal M inistero della P. I. di R om a: L’ istruzione prim aria  e popolave 
in Italia. ,

Dal P od estä  di P arenzo : Parenzo, per 1’ inaugurazione del nuovo 
palazzo del Comune.

Dall’ O sservatorio niariltim o di T rieste: R apporto  annuale per 1’ anno 
1906 (vol. XX III) .

Dalla D irezione g en era le  di pubblica h e n e fice n za : Relazione della be- 
neficenza pubblica nel 1909.

Dali’ a ssesso re  d o it. Franco G reg o ru tti: E. Borbonese. Gli nlfcimi 
d ’Azeglio. — G. BuceMati. Teoria  del bene e del male. — 
G. Garbonelli. II conte di Neipperg. — M. Cioni. L’ Ar- 
chivio vicariale di Cerfcaldo. — P. Garleni. Aspirazioni ci- 
vili. — Gizya Fuochi fatui.

D ali'in g . Ghira la sna pubalicazione L ’acqucdotto combinnto Trebi- 
ciano-Recca e il Timavo.

Dal s ig , E. Paulin la sna pubblicazione Scuolc alVnria aperln.
Dal prof. L. Schiavi il suo dram m a Guglielmo il buono.

ACQUIST1:

Nnova Antologia, Roma, 1910-1911. — La Gultura filosojica, 
anno V (Firenze 1911). — Giornale xtori.no della letteratura ita- 
liana, Torino, vol, L V, L VII e Supplemento n. 12. — llevue de.s 
deux mondes 1910-1911. — Mitteilungen der k  k  geogr. (Gesell
schaft in Wien, 1910 1911. — Rivista di filologia e d’ isfcruzione 
classica, Torino, XXX IV. — Rivista pedagogica, Borna, vol. IV.
— Scientia, Bologna, vol. VIII e IX. — Verordnungsblatt f. d. 
M inisterium f. Cultus u. U nterricht,  1910-1911. — Zeitschrift 
f. d. oest. Gymnasien. Vienna, 1910-1911.

■ Bibliotheca philologica classica, vol. X X X V I, X X X V II. — 
Pauhj 1 Vissowa Ileal Eneyclopädie der kl Altertumswissenschaft 
V-l. — W. H. Roscher, Lexikon der griech. n. röm. M ytho
logie, disp. 62, 63. — Storia dei generi letterari italiani (Val- 
lardi) fase. 90-97.

M . Bandello. Le novelle — G. Baretti. Prefazioni e pole- 
miche. — L. Blänch. Della scienza militare. — 7’. Boccalini. 
l iagguagli  di Parnaso — Gatalogus d issertationum  philologi- 
carum  classicarnm (Fock) — B. Croce. Saggi sulla le t te ra tn ra  
ita l iana del seicento. — G. ß . Della Porta. Le commedie. —
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E. Drerup. Omero. — F. Folengo. Le maccheronee e Le opere 
italiane — V. Gioberti Del r innovam ento civile d 'I ta lia .  —
C. Gozei Memorie inutili. — II. Halma, G. Schilling. Die Mit
telschulen Oesterreichs. — 1 G. Ilibben. La logica di Hegel.
— R. Klussmann. B ibliotheca scriptorum classicorum, 1-1. — 
Lirici marinisti. — M. Manitius. Geschichte der lat. L i te ra tu r  
des Mittelalters. — M. Pliilippson L’ E u ropa  occidentale nel- 
l’ epoca di Filippo I), di E lisabetta  e di Eurico  IV. — Platone. 
Dialoghi, t rado tt i  da R. Bonghi, vol. V lil ,  XI, XII, X I I I .  — 
G. B  Vico. L’ autobiografia. — P. VUlari. L’ l ta l ia  da Carlo 
Magno alla morte  di Arrigo VII. — 1. Vittorelli. Poesie. — 
W. Wundt. Völkerpsycologie.

B) Jiiblioteca degli scolari.

Curatore : Prof. S. Kabkndiiii.

DONI:

Dal M agistrate c iv ic o : Gentille Attilio. II primo secolo della So- 
cietA di Minerva 1810-1909. (Trieste, Caprin, 1909). (Due 
esemplari).

Dalla S o cie tä  Alpina de lle  G iu lie : Guida dei d intorni di Trieste. 
(Trieste, Caprin, 1909) (Cinque esemplari).

Dal dott. Sa lva lore B esso , per incarico del defunto zio Davide 
Besso i seguenti 48 volumi:

Beccaria Gesare. Le opere precedute da un discorso sulle opere 
e sull’antore di Pasquale  Villari. (Firenze, Le Monnier, 1S54).

Beltram i Luca Alessandro Manzoni, con 9 autografi e 58 illu- 
strazioni. (Milano, Hoepli, 1896).

Cantu, Cesare. Biografie per corredo alla storia universale. (To
rino, Unione Tipografica, 1858).

Cantu Cesare. Dei m onum enti di archeoiogia e belle arti per 
illustrazione alla storia universale. (Torino, Unione T ip o 
grafica, 1858).

Canti) Cesare Discorsi ed esempi in appoggio alla storia u n i 
versale. (Torino, 1858, Unione Tipografica).
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Cantü Cesnre. Sulla storia L om barda  del secolo XVII per cora- 
m ento ai „Promessi sposi“ di Alessandro Manzoni. (V edi- 
zione, Lugano).

Castagnola Paolo Emilio. Istituzioue di belle lettere (II  edizione 
Libro I 1896, Libro II 1886, L ibro III 1881 Firenze, Suc- 
cessori Le Monnier, 1896).

Gastelar Emilio. Storia e filosofia. (Milano, Sonzogno, 1903).
Cattaneo Carlo. Scritti storici, letterari, linguistici. economiei, 

per cura di Carlo Romussi (Milano, Sonzogno).
Celoriu Giovanni. Couversazioni astronomiehe. L a  luna, raono- 

grafia fisica. (Milano, Treves, 1871).
Costa Paolo. Del modo di comporre le idee. Delle forze del- 

l’umano intelletto, Deila sintesi e dell 'analis i.  (Milano, 
Silvestri, 1844),

Costa Paolo. Deila elocuzione. — Teodoro Accio. Sülle arfci liberali 
e sulle scienze (Milano, Treves, 1871).

Dävanzati Bernardo. Soisma d ’ In g h i l te r ra  oon altre Operette. 
(Edizione II, Padova, 1754, Cumino).

Davanzati Bernardo. Dello scisma d ’Inghilterra .  L ette re  e so- 
netti. (Milano, Vigoni, 1874j.

F anfani Pietro. I diporti filologici. (Carueseechi, 1870).
Federigo I I  re di Prussia. Storia t rad o t ta  dal tedesco. (Am

sterdam, 1789).
Galilei Galileo. Epistolario. (Livorno, Vigo, 1872).
Giuliani Giambattista. L e t te re  sul lingnaggio vivente della To

scana. (Edizione II, Torino, Franoo, 1860).
Gotti Aurelio. S. Maria del Fiore e i suoi architetti.  (Firenze, 

Barbera, 1887).
Qozzi Gaspare. Favole, novelle, lettere e descrizioni annotate  

dal do ttor Angelo Lerra. (V III ristampa. Paravia, 1899)
Leopardi Giacomo. Letture scelte. — prof. G iovanni Bertacohi. 

Genesi ed elementi del dolore nelPepisto lario  Leopardiano. 
(Milano, Sonzogno, 1902).

Lerra Angelo. Lezioni sull1 a r te  del dire. (Edizione I I I ,  Roma, 
B^orzani, 1889).

Lncrezio Tito Caro. Della n a tu ra  delle cose, traduzioue di Ales- 
sandro Marchetti. (Milano, Sonzogno, 1875).
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Magalotti Lorenzo. Varie operette  ed otto lettere  sulle terre  
Buccheri. (Milano, Silvestri, 1825)

Niccolini G. B  Arnaldo da Brescia con proemio di C. Gargiolli.
(Milano, Sonzogno, 1884).

Paruta Paolo. Alcuni discorsi. (Venezia, Alvisopoli, 1829).
Rnyneri G. A. P rim i principi di metodica. (Edizione VI, Pa- 

ravia, 1861).
Redi Francesco. Lettere. (Venezia, Alvisopoli, 1830).
Revere Giuseppe. Lorenzino de’ Medici con note e illnstrazioni.

(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1839).
Smith Filippo. S toria antica  deli’ Oriente fino alla conquista di 

Alessandro il Grande. (Edizione IV, Firenze, Barbera 1837). 
Spencer Herbert. I  primi principi. (Edizione I i ta liana per cura 

di M. Sacchi e G. Cattaneo, Milano, Dumolard, 1807).
Spencer Herbert. La giustizia, traduzione di S. Fortini Santa- 

relli, -  Vanni Icilio. Sul sistema etico giuridico di H e rb e r t  
Spencer. (Cittä di Castello, Lapi, 1893).

Spencer Herbert. Beneficenza nega tiva  e positiva, traduzione 
di Sofia Fortini Santarelli. (Cittä di Castello, Lapi, 1894).

Tacito Caio Cornelio. Le storie, la Germania, la vita d ’Agricola
e della perduta  eloquenza, traduzione di B. Davanzati.
(Milano, Sonzogno, 1878).

Verri A. Discorsi vari. (Milano, Silvestri 1818).
Verri P. Scritt i  vari. Volumi 2. (Firenze, Le Monnier, 1851). •
Vergilio. L’Eneide, traduzione di Annibal Caro. (Milano, Son

zogno, 1900).
— La Vita i ta l iana  nel BOO. (Milano, Treves, 1892).
— La Vita ita l iana  nel R inascimeuto : I. Storia (Milano, Treves,

1893).
— L a  Vita ita l iana  nel 500. (Milano, Treves, 1894).
— La V ita  ita liana  nel 600. II. Lettera tdra . (Milano, Treves, 1895).
— La V ita  ita l iana  nel 700. 1 Storia. (Milano, Treves, 1896).
— L a  V ita  i ta liana nel 700. (Milano, Treves, 1896).
Vico Giambattisla. Principi di u n a  scienza nuova, prefazione e 

note di P io Viazzi — G. B. Vico, Autobiografia. (Milano, 
Sonzogno).

Wentioort Higginson Tommaso. Storia degli Stati Uniti, tradu- 
zione di Sofia Fortin i Santarelli. (Cittä di Castello, Lapi, 1888).
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A C Q U IS T I:

Arioisto Lodovico. Elegie, sonetti e canzoni a cura di Ardengo 
Sof'fici. (Lanciauo, Carabba, 1911).

Capuana Luigi. Cardello, racconto illustrato da G. Gr. Bruno 
(Sandron).

Carducei Giosue. Accapigliature ed altre prose. (Milano, Casa 
editrice italiana, 1909)

Carducci Giosui. Presso la tom ba di F. Petrarca. Ai parenfcali 
di G. Boccacci. (Zanichelli, 1910).

Carlyle Tommaso. Gh eroi. Traduzione e note di Maria Pezze 
Paseolato, con pref. di Enrico  Nencioni. (Barbera, 1897).

Castiglioni Vittorio. Semper recte, alcune riflessioni in torno  ai 
principali bisogni e doveri dell’uomo. (Le Monnier, 1890).

Catani Tommaso. Rosellino nella luna,, romanzo umoristico. 
(Beraporad, 1910).

Cellini Benvenuto. La vita, con note storicho di lingua  e di 
stile per cura di Orazio Bacci con un facsimile dell’ aufco- 
grafo. (Šansoni, 1902).

Compagni Dino. La cronaca, le rime e 1’intelligenza a cura di 
Raffaello Piccoli. (Lanciano, Carabba, 1911).

E llis Edward S. II capitano e la sentinella. II fiume sotter- 
raneo, riduzione dali’ inglese di Teresina  Bagnoli. (Bem- 
porad, 1910).

Ellis Edward S. La caverna deli’ orso. Fiume e foresta, r idu
zione dall’ inglese di Teresina Bagnoli (Bemporad 1910).

Grigorovich D. V. II bambino di gommelastica, traduzione li- 
bera dal russo di Renato Fucini. (Bemporad, 1910).

Guicciardini Francesco. Istoria d’Italia. 10 volumi. (Milano, Ti- 
pografia dei classici 1803).

Hagenbeck Carlo. Io e le belve. Le mie memorie di domatore 
e m ercante con 150 ill. (Quintieri, 1910).

Lauria Amilcare. II signorino, con acquarelli di P. Scoppetta. 
(Sandron, 1901).

Paladini Carlo. Le avven ture  di T riu  T riu  e di Cian fu toto 
e altri  racconti cinesi con 49 ill. di G. B. Bruno. (Bem
porad, 1902).

Piazza Giulio. Ometti e donnine. Monologhi per fanoiulli. 
(Trieste, Vram, 19)1).
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Pitteri Riccctrdo. Pafcria Terra, versi. (Milano, Treves, 1903). 
Pitteri Riccardo Dal mio paese, versi. (Milano, Treves, 1906). 
Quattrini A. G. II terrore della Sonda, avventure di mare ill.

da Minardi. (Soc. ed., Koma)
Righi Augusto. II radio. (Zanichelli, 1904)
Salerno Raffaele Che signilica ? Piccolo vocabolario della lingna 

italiana, con 100.') inc. (Sandion).
Salgari Emil io. Un dramm a sull’Oceano Pacifico. (Bamporad). 
Stanley Enrico. Come trovai Livingstone. Viaggi, scoperte nel- 

l’Africa centrale ill. (Milano, 1878).
Smiles Samuele. II carattere. Versione di F. Verdinois. (Napoli, 

Avitabile, 1910).
Stocco G. Gli scorridori della Iungla, romanzo di avventure  

indiane. (Soc. ed., Roma).
Sloppani Antonio, II bei paese, 60 a edizione illustrata. (Soc. ed. 

Milano, 1907).
Tarducci Francesco. La m itologia classica r ido tta  a libro di

le t tu ra  continuata. (Toschi, 1882).
Verne Giulio. I drammi del Sahara Racconti di avventure.

(Casa editrice, Roma).
Verne Giulio. I figli del capitano Grant Parte I. L’ America 

del Sud (vol. I e II ) . P ar te  I I .  L’Anstra lia  (vol. I I I  e I V ) .  
Parte III . L ’Oceano indiano (vol. V  e V I). (Milano, Bietti). 

Yatnbo. Lo scimmiottino verde, con 100 disegni deli’ autore. 
(Scotti, 1909).

Yambo. Fortunato  per forza. Avventure incredibili, testo e
disegni. (Scotti, 1908).

Quali libri ausiliari p e r  lo studio dei classici e la geo- 
grafia furono a c q u is ta t i :

Georges Calonglii. Dizionario latino-italiano (18 esemplari). 
Kozcnn-Stenta. Atlante geografico (51 esemplari).
Putzger. Atlante storico (13 esemplari).
Orazio. Epistole (5 esemplari), Satire  (51 esemplari), L iriche I

(5 esemplari), L iriche II (5 esemplari)
Schenkl. Dizionario greco-italiano (5 esemplari).

Complessivamente questa  sezione della biblioteca degli 
scolari dispone d i :
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38 esemplari del Dizionario latino-italiano del Georges- 
Calonghi — 5 esemplari del Dizionario greco dello Schenkl
— 51 esemplari deli’Atlante geografioo del K ozenn-S ten ta  — 
13 esemplari deli 'Atlante storico del Putzger — 15 esemplari 
deli’ Eneide com m entata  — 10 esemplari deli’ Orazione pro
Milone di Cicerone com m entata  — 20 esemplari del primo libro 
di Livio commentato — 5 esemplari delle Opere di Orazio 
commentate.

(Curatore della sezione il prol'. G. Saraval).

D) G a b in e t to  d i  s t o r ia  n a tu r a l e .

Custode: Prof. S. Tedeschi.

DONI:

I  b .  Mario Iellersilz, un corno di rinoceronte.
I c. Carlo Zam m attio, un uovo di canarino.
I  d. T eodoro Bartole, u na  biscia d ’acqua.

II a. Gino Camerini, alcuni favi di api.
II c. Enrico Seberich , grana ti  di m iniera e di fiume.
II d L eopoldo IVlonti, una  salam andra  maculosa.

P asquale Cattai, due conchiglie.
G astone Bruneti, parecchie conchiglie.
Carlo N ovelli, un tritone, una  biscia d ’acqua, un cervo 

volante prepara to  all’ asciutto.
II I  n .  P ilade B asilio, un pešce fossilizzato.
III c. Guido Siscovicli, piante fresche e šemi.
V a. Bernardo Benussi, un pezzo d’ ametista.

ACQUISTI:

Tavole murali di Meinhold per la zoologia, 9 pezzi. Tavole 
murali di Pfurtscheller n. 22, 24. Tavole murali di K n y  per 
1’ insegnamento della botanica, n. 1, 12.

Docici tavole murali per 1’ insegnam ento  della geologia
— Parecchi uccelli e insetti  della fauna locale — una P hoca  
v itu lina  — u n a  T a lpa  europea — un Mus decumanus — un
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Mus ra ttus  — uu Ornithornychus paradoxus — dne ermellini, 
di oui l’uno con pelliccia invernale — un Oavia poroellus — 
ima Testuggine palustre — uua Testuggine greca.

La n o tto la : gruppo biologico.
U na  Taenia  solium — un Proteus auguinus — quattro  mo- 

delli d’ anatonom ia um ana :  la testa, il cuore, la pelle e 1’oreceliio
— uu modello di bo tanica: la germogliazione del fagiuolo.

U na  raocolta di piante insettivore.
Lo sviluppo del puleino: prepara to  in formalina
Una raocolta di pietrefatti.
Vari minerali e roccie.

Un apparato  per 1’idrogeno arseniato  — dne tavole dei 
pesi atomici — tren ta  modelli atomici secondo K ekule — un 
caunello idrossigenico — un appara to  per 1’inversione della 
fiamma — un eudiometro -•  un appara to  K ipp - -  reagenti e 
prepara ti  ehimioi, vetrami, porcellane e gomme.

E ) Gabinetto geografico-storico.

Custode: Prof. dot.t. R. do Lnyk.

A G Q U ISTI:

Carle ijeografiche:

1. V. Uaardt. Le Alpi (Edit. Hölzl),
2. Ed. Gacbler. Asia lisica (Edit. Pichler).

Tavole murali.

1. L’interno del duomo di S. S tefano in Vienna.
‘2. Palazzo del P arlam en te  in V ie n n a . .
3. Uodolfo d ’A bsburgo condanna i cavalieri malandrini.
4. Eugenio di Savoia all’assedio di Belgrado (1717).
5. Enrico  II Iasomirgott riceve in feudo il ducato d’Austria.

DONI:

America (sckizzo) di Piero Marcovich, allievo della III h. 
A ustra lia  (schizzo) di 1Jortolo Fonda e d' Alberto Morpuigo, 

allievi della III b.
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F) Gabi netto d i ftsica.

Custode prof. C. Crepaz.

AOQUISTI:

Fischietfco di Galton con scala di Schmidt.
Un term om etro  dim ostrativo ad aloool.
Due cilindri di acido carbonico.
U na lampadina elettrica a palla "00/ iOS.
Un cubo di cristallo per la riflessione totale.
U na pila Cupron,
Due oondensatori.
R iparazione d’uiia batter ia  di pile Bunsen e d ’nn appara to  per 

la declinazione e inclinazione m agnetica.

Gabinetto d i m atem atica .

Custode prof. C. Crepaz. 

A C Q U IST I:

7 modelli per dimostrazioni di
18 n n » n

12
•

» di prisma
3 n «f prismatoide
5 n n piramide
‘2 » 71 piram ide tronca
2 n » tetraedro
2 n 1) ottaedi'o
1 modello n icosaedro
4 modelli » cubo
1 modello n decaedro
4 modelli w cilindro
4 modelli » cono
1 modello n cono tronco

stereometria.

Due piani di proiezione con 17 modelli.
Una raccolta di asticelle di legno per il disegno di proiezione. 

7 modelli per il calcolo intuitivo del volume dei corpi.
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Sfera circoscritta a un  te traedro  
A ppara to  per le sezioni couiclie.
A pparato  generale per le sezioni dei corpi. 
t)na corda di m isura lun ga  20 m.
U 11 teodolite.

2 regoli universali con goniometro
2 regoli sempliti 
G squadrette
2 goniometri
3 cornpassi per la tavola nera.

Sala d i disegno.

Prof. E. Iurizza.

A 0 Q U IS T I:

Vasi anticlii e moderni, bicchieri, piatli e altri diversi og- 
getti  in legno.

3 seatole modelli „Andels“. •
2 cavalletti.
3 ali e penne di vari uocelli.
1 Alcedo hispida.
10 gessi.



VII.

ESAMI Dl  M A T U  RITA

II risultato finale degli csami di maturitä nell'anno scolastico 1909-10 fu il seguente:
a) S e s s i o n e  e s t i v a .

Nome e cognome
Luogo Giorno

Esito dell’esame
Studi

presceltidi nascita

Almerigotti Carlo de Trieste 4 gennaio 1892 maturo ingegneria
Baroni Riccardo 23 aprile 189! medicina
Besso Manri/.io Milano 12 gennaio 1892 » n
Cargne li Alessio Venezia 7 febbraio 1890 D im p. priv.
Cattai Giuseppe TrieBte 30 settemb. 1892 n legge
Costantini Bruno J) 25 gennaio 1892 maturo con (list. „
Crusiz Gastone 5 maggio 1892 maturo
Declich Antonio Visignano 10 gennaio 1892 T agronomia
Demetrio Hermes di Milano 8 agosto 1892 maturo con (list. legge
De Riji Nicolo Trieste 27 dicomb. 1890 ingegneria
Diminich Guido Cormons 4 maggio 1892 n » legge
Gattomo Alfredo Trieste G luglio 1892 maturo »
Gerussi Luigi 8 ottobre 1891 maturo con dist.
Grego Ferruccio Paclia Bagdgo 28 dicemb. 1892 maturo medicina
Ilirn  Guido Trieste 28 aprile 1891 legge
Lenardo Ferruccio di 1. luglio 1892 » Seimzo commorciali
Luzzatto Pietro n 5 giugno 1892 n V
Morpurgo Bruno v 18 giugno 1892 v ingegneria
Niederkorn Ferruccio n 81 ottobre 1892 V legge
Nitscbe Rodolfo D 1 giugno 1892 maturo con dist. ingegneria
Nordio Umberto 7 maržo 1891 maturo »
Polacco Giuseppe n 31 gennaio 1890 » legge
Pototschnig Giorgio D 5 luglio 1892 V T

Rocco Giuseppe D 23 aprile 1892 V medicina
Sallustio Agide 11 21 settemb. 1888 n legge
Seunig Giulio n 12 settemb. 1892 „ medicina
Silvestri Mario 20 dicemb. 1890 maturo con dist. »
Simonato Antonio n 24 agosto 1891 maturo filosofia
Soletti R b o u I !•) 16 agosto 1892 V legge
Spaini Alberto V 6 luglio 1892 11 filologia
Stuparicli Giovanni j) 4 aprile 1891 maturo con dist. »
Timeus Ruggero » 16 febbraio 1892 maturo t
Trauner Giorgio n 12 agosto 1891 » legge
Turco Silio 20 miirzo 1890 * incerto
Vecchi Giampaolo Parenzo 23 oltobro 1891 n legge
Z«y Tullio Trieste 8 dicemb. 1892 Scionze commerciali
Prebil Maria » 1(1 giugno 1891 matura con dist. medicina
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b) S e s s i o n c  a u t u n n a l e .

Norae e Cognome
Luofjo Giorno

Ksito deli’ esame
Studi

di nascita prescelti

Lonscliar Aldo 
lJaulovich Eriiesto 
Polonio Giovanni 
Siderich Giuseppe

Trieste
S.Pictrod-Brazza

Trieste
Trieste

19 agosto
1 HUOBto
5 maržo 

11 settenib.

1892
1891
1888
1888

maturo
JJ
Ji

»

legge
1)

voterinaria
legge

Un candidato fu rimesso ad un anno, 2 a 6 mesi.

c) S e s s i o n  e  d i  f e h b r a i o .

Gilardini Enrico | Trieste [ 20 dicerab. 1890 | maturo | filosofia

ANNO SCOLASTICO 1909-1910.
Sessione ustiva

Furono ammessi a gl i esami 38 candidati e 2 candidate 
una delle quali secondo il prog  rani m a del tipo A.

Per le prove in iseritto ehe si fecero il 7, 8 e 9 giugno 
furono assegnati i temi s e g u e n t i :

1. Per il componimento d italiano fu scelto il g ruppo :
a) Puč essere la guerra  s trum ento  di c iv il tä?
b) Le scienze fisiche nella v ita  moderna.
c) Classieismo e romauticismo.

32 candidati elaborarono il tema n, 4 il tem a b, 4 il tema c.

2. P er  la versione da.1 latino nell’ italiano fu assegnato ai 
candidati della sez. VIIIa Verg. En. XI, v. 836-875, a 
quelli della sez. Vlil/; Liv. V, 39.

3. P e r  la versione dal greco nell’ italiano alla sez. V l i l a  fu 
dato Lisia „contro E ra to s te n e“ § 4-10 (ex^Xeuaev), alla sezione 
VIII b Demostene, de corona § 270 274 — U na candidata  
iuvece della versione dal greco, ebbe uu componimento 
libero in francese dal titolo „Trieste e t  ses environs.

Gli esami orali si terranno. sotto  la presidenza deli’ i. r. 
ispett.  scolastico prov. prof. N Kavalico, nei giorni 6 —10 luglio 
e del loro esito si riferirä nel prossimo annuario.



VIII.
> ' ' I ' • . I i '  ' ’ I i

E L E N C O  DEI DE CRETI P IÜ  I M P O R T A N T I

pervenuti al Ginnasio dalle A utori La .preposte . c

M. C. I. Viemia 28 lnglio 1910 N. 16(570 fissa il valore 
delle note di disegno e di calligrafia, se sono m aterie  d’obbligo 
1) nel ginnasio-tecnico rispetto al disegno e alla calligrafia deve 
valere quan to  e disposto dall’Ord. M. II g iugno 1908 N. 26651, 
P. 10 n. 2;

2) con un sufficente nella calligrafia puo lo scolaro essere 
promosso con distinzione, su parere della oonferenza, quando 
il sufficente sia compensato da un inolto buono;

3) con un insufficente nella calligrafia, corne m ateria d’ob- 
bligo, e con un insufficente in u n ’altra  m ateria lo scolaro e 
senz’altro bocciato;

4) con un insufficente nella calligrafia o nel disegno, se 
sono materie obbligatorie, uno scolaro della I classe non puo 
ottenere ne la dispensa ne la proroga del pagam ento del 
didattro.

M. C. I. Vienna, 8 settem bre 1909 N.' 372-12 Nella classe 
I deli’ i . r. Accademia di commercio e di nautica non saranno 
accetta ti  d ie  scolari promossi regolarm ente dalla IV classe del 
G innasio; a quelli diohiarati idonei in complesso šara permesso 
di domandare alla ecc. i. r. Luogotenenza un esame straordi- 
nario  di riparazione, indicando espressamente la ragione del 
chiesto esame.

Mag. 19 settem bre 1910-VI/213. II prof. Ottone Orusiz e 
nominato direttore della civica Scuola Reale di S. Giacomo.
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Mag. 19 settem bre 1 OlU-Vf/1016. Dal 1 gennaio  1910 la 
dotazione per le collezioni scientifiohe e di C. 18j 0 anziche 
di 1300.

Luog. ‘21 settem bre 1910-V 11/1309. Obbligo di festeggiare 
il 4 ottobre ia modo corrispondente alle condisjioiii locali 1’ 80 
natalizio di S. Maesta.

Mag. 22 settem bre 1910-VI/10. Sussidi e rimunerazioni 
sarauno dati d’ora innanzi ai docenti comunali solo in casi 
ec.cezionali.

Mag. 4 ottobre 1910-V I/1193. E x  § ‘23 della P ram m atica di 
servizio il prof. Fr. Blasig e trasferito provvisoriam ente dalla 
civica Scuola Reale di S Giacomo nel Ginnasio comunale, il 
prof. Ferd. dott. Pasini dal oivico Liceo femminile al Ginnasio, 
il prof. Arnaldo dott. Polacco dal Ginnasio al Liceo.

Mag. ‘20 ottobre I910-VI/9G3 Iliforma tlegli stipendi per 
i docenti comunali.

Mag. 1!) dicembre 1910-VI/4() 1. f docenti Remigio Bailoch, 
Atanasio C hitter ed Edoardo Iurizzu sono nominati con decor- 
renza dal 16 settem bre 1910 professori effettivi nel nostro 
Ginnasio.

Luog. 25 gennaio  1911-VII/I3. Rignardi da. usarsi alle 
piante nei bosclii, specie nella stagione primaveiile.

Luog. 5 febbraio 191 1-VII/j73. Comunica dispaccio min. 
20 gennaio 11)11 N. 47881 secondo il quäle 11011 si devono in 
generale  rilasoiare duplicati di certilicati semestrali (essi possono 
servire soltanto cotne dimissori).

Mag. 6 febbraio 1911 - VI/955. A don Michele Giacomelli, 
nominato catechista  efFettivo presso il nostro Ginnasio, e asse- 
gnato  dal 1 febbraio 1911 rem oltim ento  di C. 3000 e il sussidio 
di alloggio di 0 . 1200.

Luog. '22 febbraio 1911 -VII/ .050. Comunica dispaccio del 
M. C. e I. secondo il quäle si puö d ’ accordo col direttore e 
col capoclasse, introdurre qualche spostamento nel calendario 
dei temi, sempre perö col debito riguardo agli esercizi ginnici.

Luog. 12 marzo 191 l-Yll/461. Si deve cercare di preservare 
la g ioventü dai pericoli che possono presentare  certe rapp re-  
sentazioni cinematografiche,
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Luog. 13 maržo 1911-V I/1 H. Nuove isfcinzioni e formulari 
di quietanze per gli stipendiati.

Dir. della sezione nautica. Con sua circolare de) marzo
1911 comunica essere s ta to  istitu ita  presso quella scuola una 
sezione speciale per i licenziati da u n a  scuola media.

M. C . I. Vienna !6 marzo 1911 N. 4202 Le tasse per i 
licenziati da una  Scuola Reale che in tendono di dare 1’ esame 
com plem entare presso un Ginnasio e di C. 10.

M. O. e I. Vienna 30. m arzo 1911 N,. 8941. Oandidati che 
all’esame di m aturitä  furono bocciati a 6 mesi, e che ripetouo 
volontariam ente la classe VIII, non si possono preseutare  agli 
esami nella sessione di febbraio, se nel certificato semestrale 
pigliano uno o piü insuflicienti.

Luog. 11 aprile 1911 -VII/96. Comunica dispaccio del M. 
O. e I. 1) le vacanze dureranno corne fino al 1907, dal 16 luglio 
al 15 settem bre .2) fino al 5 luglio inclusivo ci sarä scuola 3)
il giorno 2 gennaio  sarä di qui innanzi vacanza 4) il 1 sem. 
term ina 1’ultimo sabato prima del 16 febbraio, la domenica 
successiva comincia il II sem., con vacanza pero al lunedi.

Luog. 16 aprile 1911-VII/18. Suppliche per l’esenzione dal 
greco dovranno essere presen ta te  di qui innanzi prim a che lo 
scolaro entri  nella III classe.

Luog 17 aprile 1911-VII/4. ln relazioiie alla visita del 
sig. Ispett. prov. prof. Nicolö Ilavalico si rileva che le condizioni 
del Ginnasio sono norm ali;  ci sono perö difFerenze 11011 lievi 
nel modo di classiticare gli scolari, differenze che dipendono 
dalla individualitä  dei px-ofessori e anche dalla m ancanza di 
uniform itä  nell’ in terp re tare  le ordinanze m in is te r ia l i ; non si dia 
ai temi piü valore che alle prestazioni orali; nelle conferenze 
si discuta qualche argom ento  pedagogico.

I . ' f t :  direzione delle poste e telegrafi 18 aprile 1911. 11 
Ginnasio comuuale non gode alcuna franchig ia  postale con le 
Biblioteche delle Universitä. 1

M. C. I. Vienna 4 m aggio 191 1 N. 4069. L a  responsabilitä 
personale negli esercizi di tiro a segno non si puo determ inare 
che di volta in volta, al caso concreto.
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Luog. 5 maggio 1911 I. S. N. 213. Nel caso si domandasse 
uuo sfcipendio per viaggi all’ estero, bisogna indicare se e con 
quäle deoreto si č gia goduto uno stipendio siffatto.

Mag. 8 giugno 191 l-VI/687. Vanfcaggi fin d ’ora riconosciuti 
ai pensionandi del Comune

Luog. 9 giugno 191 l-VII-4. II protocollo della conferenza 
ispettorile tenuta  l’ l l  febbraio e stato preso a nofcizia dal Min. 
del C. e della Istr. appar  Disp. 2 giugno 1911 N. 17347.

P. Luog. 22 giugno 1911-VII-62. Invifco ad assistere al 
varo della „Viribus U nitis '1 non degli scolari delle due ultime 
classi.



C R O N A C A

All’ inizio deli’ anno seolasfcico 910-11, iuaugura tosi  il 1 8  

settembre, risultarono inscritti  770 scolari pubblici, 4 privati 
e 15 ragazze ; gli alunni, šaliti poi a 793, furouo divisi in 21 
sezione, una di piü deli’ anno precedente per la istituzione 
della II  classe del tipo A.

Usci dal collegio de’ professori il do tt  Arnaldo Polacco, 
trasferito  pvovvisoriamenfce al civico Liceo fem m in i le ; il can
didato di prova dott. Guido Vogliera, nom inato  docente effet- 
t ivo presso 1’Accademia di commercio e nautioa, sezione com- 
ra e rc ia le ; il candidato  di prova Luigi T arabochia  recatosi 
altrove, e Don Giovanni Ianossevich, r ito rnato  alla fine del
I semestre alla onra d’ anime. E n tra rono  a fa r  par te  del col
legio : Atanasio Chitter, nom inato al pošto del defunto  Carlo 
dott. G ra tzer ;  il supplente  per la filologia classica e per 1’ ita- 
liano G. Corsi assegnato al prof. R. Scarizza ; il dott. Ferdinando 
Pasini qui trasferito  in via provvisoria dal civico Liceo ; il can 
didato di prova per le scienze m atem atiche Antonio Stanich, 
affidato per il suo avviamento didattico al prof. It. Micks ; il 
candidato di prova per la filologia classica Giovanni IiViglii, 
affidato alle eure del prof. P. Ginrco, e col II semestre Don 
M. Giacomelli quäle II ca techista  effettivo.

Continuarono a prestare  1’ opera loro i due candidati  Al
berto de Brosenbach ed E ugen io  Zencovich.

Addi 4 o ttobre fu festeggiato il g iorno onomastico e in 
pari tempo 1’ 80° compleanno di S. Maesta 1’ Im peratore,
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degnam ente messo nel dovuto rilievo da un compendioso di- 
soorso di Don Giusto Tamaro ; il 19 novembre fu celebrata la 
prescritta  messa in suffragio di S. M. la de fun ta  imperatrice.

II I Semestre termiuo il 31 gennaio 1911 ; il II comincio' 
. il 1° febbraio.

Addi 8, aprile il prof. Costantini, incaricato dal signor 
Direttore, si tratterm e una m ezz’ ora in u n a  deli,e aule del- 
1’Istituto, a discorrere con molfci dei genitori e maestri degli 
alunni della prima classe per d imostrare quali danili possano 
derivare ai ragazzi dali’ assistere a rappresentazioni cinemato- 
graficlie di slorie immorali o dalla le t tu ra  di romanzi a tti  a 
scaldare le fantasie o a perventire gli animi. In quell’ occa- 
sione fu raccomandato alle famiglie di cooperare con gli inse- 
gnan ti  per avvalorare 1’efficacia e il prestigio della scuola.

II 6 m aggio 1’ Is ti tuf, o fece vaeanza per la solita scam- 
p agna ta  ; ebbe pure vaeanza il giorno 13 e il ‘20 giuguo pei
le elezioni politiche e il 24 giugno per il ^aro della „Viribus 
U n i t is“ ; varo al qualö intervennero, invitati, una c inquan tina  
di scolari delle dne ultime classi, accompagnati dal direttore 
e da alcuni professori.

Le prove di m aturita  in iseritto fnrono tenute  liei giorni 
7, 8 e !) g iugno; gli esarni orali seguiranno il (i luglio e si 
chiuderanno il 10.

Dalla m eta  di dicembre fino ai primi di gennaio 1’ Istitu to  
hi onorato ilalla. vis ta deli' ispettore scolastioo provinciale 
p ro f  N Havalico, il quäle dopo avere assistito alle lezioni di 
quasi' tu tti  i professori, nella conferenza ten u ta  1 ’ 11 febbraio 
1911 ci fu largo di incoraggiamenti e di eonsigli ; il giorno 28 
aprile assistette a parecchie ore di disegno il sig. consigliere
E. Hreeler, il quäle pure ci dette dei preziosi suggerim enti e 
infine nell’ ultima se ttim ana di maggio 1’ Istituto fu visitato 
dal M. R. Oominissario vescovile, Carlo dott. Mecchia, ehe ri- 
trasse ottima impressione deli’ insegnamento religioso e del 
profitto degli scolari.

Non furono molto buone le condizioni sanitarie degli in- 
s e g n a n t i ; prescindendo dalle solite indisposizioni di brevissima 
dui-ata, per una lussazione all’ omero destro ebbe un permesso 
di assenza per tu tto  il I Semestre il prof. Sav. N icco lin i; per



una recidiva al suo male fu dovuto nuovam ente operare il 
prof. U. dott. Vittori che rimase assente dal 15 novem bre in 
poi; esaurito dal troppo lavoro e malandafco in salute fu co- 
stretto  a m etä  novem bre a stare lontano dalla scuola il prof.
F. dott. Pasin i;  finalmeute il prof. L  Granello, ainmalatosi 
molto gravem ente, dovette coi primi di gennaio rinunziare al- 
1’ insegnamento. I colleghi A. de Brosenbach, G. (Jorsi, G. Co- 
stantini e G. Lnghi si adoperarono volonterosi a sostituire gli 
assenti. Per fo r tuna a metä novembre il prof. Niccolini, seu- 
tendosi alquanto  migliorato, rinunziö volontariam ente al suo 
permesso e si dichiarö pronto a riassumere 1’ insegnam ento  
nella I d  (10 ore settim auali);  cosi svincolato il docente B ro
senbach pote sostituire il prof. Vittori in Ic.

II 2 luglio, g i i  quasi compiuto l’anno scolastico, il nostro 
Ist i tu to  fu colpito da una perd ita  irreparabile : il prof. Sten«» 
Tedesclii, in uu momento di desolato sconforto, si tolse la 
vita, che gli parve oscurarsi di ogni affetto p er  1’angoscia di 
perdere la madre moribonda, la quäle era s ta ta  tu t ta  la luce 
della sua esistenza. Di Lui, valentissimo cultore degli studi 
filosofici e naturali, collega impareggiabile, maestro affabile e 
buono non potremmo dire com piutam ente ora ohe siamo re- 
pen tinam ente  addolorati dalla perd ita  atroce.

Ottime furono invece le condizioni igieniche degli allievi, 
dei quali qua ttro  soltanto furono obbligati ad abbandonare  la 
scuola o a ritirarsi allo studio privato per g rave neurastenia. 

L ’anno scolastico terminö il 5 luglio.



X.

Esercizi ginnastici — Giuochi all’aperto 

Gite — Visite d ’istruzione.

Gli aluuni inscritti  alla g innas tica  furono 273, divisi in 
7 sezioni, di cui 5, ehe comprendevano le classi superiori, furono 
istruite nella civica scuola di ginnasfcica di via della Valle e 2 
ehe com prendevano le classi mferiori, per m ancanza di spazio, 
nella palesfcra della scuola cifctadina di via Nuova. Auche durante  
i mesi invernali di quest 'anno scolastico nella sezione VI (classi
IV « e IV b) furono fatti  eseguire dal docente E. Paulin  eser
cizi co' m anubri, co’ bastoni, con le clave e al passo a volo 
abbinati alla mušica. L’ allievo, Oscarre Sebifcsch della IV b 
presto 1’opera sua sonando il piano. II 15 maržo fu aperto  il 
corso regolare dei giuochi clie fu chiuso il 30 giuguo. Le le- 
zioni si tennero nei pom eriggi nel piazzale sotto il Castello in 
via Tommaso Grossi. Gli alunni vennero divisi in 8 sezioui 
con gli i s t ru t to r i :

Romedio Rom agna ore settimanali 4.
Eugenio  Paulin ore settimanali 10.
I capisquadra divisi in 2 sezioni, inferiore e superiore, 

ebbero 4 ore settimanali d’ istruzione.
La distribuzione delle sezioni e le ore d ’ insegnam ento  

meglio appariranno  dalla tabella ehe segue.



TABELLA STATISTICA

delle varie sezioni di ginnastica e giuochi ali’ aperto del 
Ginnasio Comunale superiore. 

dal 15 settem b re 1910 al 30 giugno 1911.

Vi

III

IV

VI

Vli

I a 

I d  

I b

I c 

II«

II b 

I l c

II d

III a  
III A
III c

IV«

IV b

V  a 
Vb

VI a
VI b 

V i l a  
VIIA 

VIII a 
VIII b

G iorna te  'S ‘n

mercoledi
3 - 4

sabato
3 - 4

mercoledi
4 - 5

sabato
4 - 5

lunedi
3 - 4

giovedi
3 - 4

lunedi
4 - 5

giovedi
4 - 5

lunedi
5 - 6

giovedi
5 - 6

martedl
4 - 5

venerdi
4 - 5

lunedi
6 - 7

giovedi
6 - 7
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24
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20
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23
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20

16
15
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11
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10 
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5
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Somma
complessiva

giorni

63

63

63

63

66

63

63

63

63

63

63

66

63
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A diffondere ti’a la scolaresna 1'iufceresse per i giuochi 
all’aperto, s’ istituirono nei mesi di dicembre e di geuuaio, in 
singole classi del gimiasio delle squadre di foot-ball.

Parteciparono con propria  squadra al giuoco, clie fu or- 
d inato e disciplinato da nn professore nei fondi comunali 
Wildi, le seguenti classi;  II «, II I« ,  I I I  c, IV « , IV b, V a,
V h e VI.

Chiuso il periodo d’ allenamento verso la fine di aprile, 
segui un girone interno, dal quäle lisci prima in classifica la 
IV a, seconde e pari le classi IV l  e V i  e te rza  la II« .  La 
classe vincente ebbe in premio un busto dantesco, acquistato 
mediante i contributi della direzione, di alenni professori e dei 
giuocatori stessi, e del quäle r im a n a  detentrice sino ali’ aprile 
1912. Una s ta tu e t ta  in bronzo e ima pergam ena rappresenta- 
rono rispett ivam ente  il II e 111 premio.

Furono introdotti, quest’ anno, gli eserc zi di tiro a segno 
ai quali si iserissero 3S allievi. L’ insegnam euto teorico, co- 
minciato ai primi di dicembre, fu imparfcito dal prof. Carlo 
Corä Essendosi questo ammalato, gli esercizi tenuti nella 
scuola di via R nggero  Manna, furono diretti dal prof. An
tonio Budinich, della civica scuola tecnica all*Aequedotto. La 
frequentazione fu soddisfacente ; i risultati disereti.

Negli ultimi mesi di scuola di ques t’ anno, in seguito ad 
accordi presi fra il Comune e la Societä, G innastica Triestina, 
si sarebbe dovuta a tt ivare  per gli scolari delle due ultime 
classi una  sezione nautica per l’esercizio del remo. A tal uopo 
furono anche ordinati a un costru ttore  navale della nos tra  re- 
gione due lancioni a sei remi ciascuno, i quali doveva.no venir 
consegnati alla Societä Ginnastica il 10 giuguo. Ma essendosi 
verificata una irregolaritä nei materiale adoperato, il Comune 
si vide costi'ett.o a non poter accet.tare le imbarcazioni pre- 
sentate e a com m etterne allo stesso costru ttore delle alfcre, le 
quali dovranno esser pronte 1' anno venturo in modo d ie  su 
bito al principio della stagione favorevole si poträ  iniziare 
anclie questo genere di a t tiv itä  sportiva.

Per Ia m aggio la ta  fu fissato il giorno 13 di maggio, nei 
quäle giorno ciascun docente, con la brigate lla  della sua 
classe o fatta  m aggior com pagnia con 1’ unione di piü gruppi,
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in traprese la escursione, tanfco aspe tta ta  dagli allievi, col pro- 
posito anz itu tto  di dare ai ragazzi piü giovani uuo svago 
nella libertä d’ima g io n ia ta  trascorsa all’aria aperfca, ed anche 
di offrire la occasione di conoscere ed ammirare luoghi e cose 
notevoli per ricordi storici, o pregi artistici, o fonnazione geo- 
grafica e geologica. E  tu t to  il giunasio fu in moto, o per una 
passeggiata di alcuue ore, o per una  g ita  sino a sera, o per 
un viaggio di due giorni.

Gli allievi delle classi I a, Ib , I c, con i capiclasse profes- 
sori Saraval, Gentille  e Brosenbach, šaliti coli’ e lettrovia  ad 
Opicina, percorsero poi la via Vicentina, sulla quäle furono 
ragg iun ti  dalla I d col prof. Niccolini, che aveva fatto piü 
lungo cammino oltre S co rco la ; fcufcti insieme sosfcarono a P ro -  
secco, donde per Barcola tornarono in cittä.

La II a, col prof. Tedeschi, porfcatasi per mare a Rovigno 
ed ivi pernotta to , si recö a piedi la mattina, a t traverso  la villa 
di Rovigno, al pittoresco canale di Lemme.

La 116, col prof. Lughi, raggiunse con una marcia, Val 
d ’ Oltra, attraverso  Servola, M uggia e Muggia vecchia, col tra- 
ghetto  poi arrivö a Capodistria, donde si compi il r itorno 
per mare.

Parecchi scolari delle classi II c, IV  b, V a e VI a, in 
numero di circa una  cinquantina, accom pagnati dai professori 
Balloch, Bidoli, Brusin, Corsi, GraziussL e Zencovich intrapre- 
sero una g i ta  alla volta di Cividale del Friuli e di Udine. Arrivati 
la m att ina  col treno a Cormons, prosegairono con dei carri 
per Cividale. Qui fu loro prim a cura di visitare il Museo, dove 
le preziose raccolte dei m onum enti  della s toria  passata, e armi 
romane e barbariche, i cimeli, e le croci, i salteri a ttrassero  for
tem ente  1’ a ttenzione dei nostri scolari, specialmente dei piü 
grandi. Ma piü g rande  fu ancora  1’impressione su di essi eser- 
c i ta ta  dal Tempietto di S. M aria in Valle, con le sue figure 
adoranti delle vergini ancelle, i suoi stucchi meravigliosi, i 
suoi vecchi scanni in tag lia ti  di bellissimi disegni trecentisti .  
Dopo essersi fermati alquanto ad ammirare r in ca n tev o le  pae- 
saggio stendentesi alle rive dei Natisone, si impiegö il resto 
dei pomeriggio ancora  disponibile a visitare altre cose note- 
v o l i ; alla pala  dei Pellegrino, nella chiesa di S. Maria dei
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battufci, si fece 1’ultim a tappa  della rap ida  e deliziosa visita,
Da Cividale la comitiva torno per ferro via a Trieste dopo 

aver fatto  una  ferm ativa ad Udine, dove si am m irarouo i 
palazzi, i m onumenti il castello ed i giardini.

Gli scolari della I l a e q u e l l i  della IV a. aocompagnati dal 
prof. don Giacomelli, compirono la šalita sul monte Taiano.

L e  classi III a e III b, coi professori L e t t ich  e Ziliotto, da 
Carpelliano, dove giunsero con la ferrovia, si reeai'ono a piedi 
sino a Prevallo e di qui cominciarono la šalita del monte Re. 
Al ritorno rifecero 1’ itinerario deli’ andata.

II prof. Brol e il prof. Marussig guidarono le classi III e
VI b ad Aquileia, dove arrivarono oltre Grado per mare. 
Molto interessante fu la visita  della basilica, dei nuovi mo- 
saici e del Museo, dove fu gnida a l tre ttan to  do tta  quanto 
cortese il prof. Maionica

II prof. Chitter guidö una  comitiva di allievi della V b 
in una escursione geografica snlla sella della Bacia Risalirono 
con la ferrovia la vallata  dell’ Isonzo, spum eggian te  e verde 
n el suo letto eroso nel calcare e poi le valli deli’ Idr ia  e della 
Bacia scorrente attraverso 1’alluvione cosparso di ciottolame. 
L a  m attina , da Podberdö salirono con fatica ma con lena su 
per un  sentiero che 11011 e ra  se non un torrente  asciutto snllo 
spartiacque, dal qnale ebbero improvviso il grandioso spetta- 
colo della valle di Feistritz, dom inata  dal Tricorno, coronato di 
bianche nevi. Scesero quindi al lago della W ochein  e dopo avere 
com piuta la fa tica e il d ivertim ento  della g iornata  con una 
buona vogata, tornarono soddisfatti e conten ti col treno della 
sera a Trieste.

II prof. Micks accom pagnö una  comitiva di scolari delle 
classi superiori a Venezia. Andata e ritorno con i piroscafi del 
Lloyd, dal quäle furono concesse notevoli facilitazioni. Visita- 
rono il palazzo dei dogi e la basilica, conobbero e ammira- 
rono 1’ a r te  e la vita di Venezia sul canal grande, a Rialto, ai 
giardini, al Lido Si recarono anche a Padova, dove videro la 
augusta  U niversitä, il museo civico, la chiesa del S an to ,  il 
caffe Pedrocchi.

U n’ altra  comitiva di scolari delle classi superiori compi 
la šalita del Moute m aggiore  d ’ Istria, P artendo  da  Lupogliano
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dove si arrivö ool treno alle 7y2 del mattiuo, furono sulla 
v e t ta  a m ezzog io rno : vista discreta sull’ arcipelago e sulla 
terraferm a. Alle 7 erano di ritorno a Lupogliano, essendovi 
diseesi per il rifugio e per 1’altopiano di Brest.

Gli scolari deli’VIII a, sotto la guida del p ro f  Scarizza, 
com pirono la šalita del Mataiur, saleudo dalla p a r te  di Santa 
Lucia e discendendo dal versaute  opposto sino a Cividale, 
donde tornarono  per ferrovia a Trieste.

Oltre alla maggiolata, auche altre  gite  di varia durata ,
con vari obiettivi di svago, di isfcrnzione, di igiene ci fnrono
durante  1'aimo scolastico e qui succintam ente si registrano.

9 maržo. Prof. Blasig. Šalita del Lanarö (516 m.) con 23 
scolari delle classi V e VI a. Partenza dal g iardino pubblico 
alle 8 ant. a t traversando il bosco Bidischini, per Conconello, 
Opicina e Repen si raggiunse  il somino del Lanaro alle 11 a/4. 
Bella vista sulla valla ta  del Vipacco e sulle Alpi Giülie. Ritorno 
per Contovello, s trada  Vicentina, Barcola.

19 maržo. Šalita  del Kucel (1239 m.) in selva di Tam ova, 
23 partecipanti della l i l  b V«e V ia .  Diseesi a Reifenberg si at- 
traversö la valle di Vipacco e per K arm nie si arrivö alla ve t ta  
alle 12, tn t ta  coperta  di neve alta Si sostö a lla  capanna  fo- 
restale prossima e si discese per Batuje e D ornberg  a Preba- 
cina, ove si raggiunse  il treno.

13 aprile. T a jano  1029 m. con 39 scolari dalla II ali’VIII.
Si raggiunse in u n ’ ora da Piedimonte la vetta. Splendida vista 
sul mare e sulle Alpi Giulie. Si discese per Carpelliano, Mi- 
cheli e Draga, ove si preše il treno.

1 maggio. T rav ersa ta  della selva di Tarnova. Con 29 
scolari della II b, IV b V  a, VI a si discese a Prebacina, 
poi per D ornberg  eil Ossek, si arrivö alla casa forestale a Kar- 
nizza alle 12. Poca neve, bella vista. Si ritornö per Tarnova, 
K ronberg  a Gorizia.

25 maggio. S. Servolo con .'(> scolari della l a  e b. Reca- 
t.ici a Monte Castiglione colla ferrovia si arrivö ai ruderi del 
castello alle 5 '/4 pom. Quindi si ritornö per S. Odorico della 
valle e per scorciatoie a S. Giuseppe, per la Chiusa, Cacciatore 
alla B otonda del Boschetto alle 8 V8.
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II prof. Teileschi condusse, il 13 ofctobre, gli allievi della 
I I «  ad Opcina salendo per Triestenico e discendendo per Pro- 
secco e Barcola. Con gli allievi della V b visitö, il 16 ottobre, 
la g ro t ta  di San C anziano; sali, il 29 novem bre sul Taiano e, 
il 25 maržo, a San Servolo d ’ Arfcoise.

11 prof. Corsi intraprese, il 1 di novembre, una passeg- 
g ia ta  alla vedetta Alice, con ritorno per Trebiciano e il 
Cacciatore, e il 21 novem bre una escursione per la valle della 
Rosandra. Torno nella valle della Rosandra il 23 dicembi-e con la 
classe V a, con quäle compi una passeggiata, il 2 febbraio per 
Opcina, Prosecco, Miramar, Harcola. Con la I I I«  e la, V a riu- 
nite fece un giro sull’ altipiano per Banne, Trebiciano, vede tta  
Alice, Boschetto.

II prof. Marussig fece il 13 ottobre, una passegg ia ta  alla 
vedetta  Alice con gli allievi della Vrt, e con quelli della VI/;, 
il 18 febbraio una escursione a Banne per visitarvi la fabbrica 
di ghiaccio.

II prof. Zencovich condusse la classe lic- ad Opcina sa
lendo da Miramar e la s trada Vicentina, ed u n ’ altra  volta  per 
la parte  opposta di Monte Spaccato.

I professori Nicolini e don Giacomelli accom pagnarono il 
3 gitigno gli allievi delle classi I d e II d ad una  escursione 
per la valle della Rosandra. con šalita e visita  del castello e 
della g ro t ta  di San Servolo.

II professor Ziliotto teče il 23 dicembre una  passeggiata, 
con la 111«, alla vedetta  A l ice ;  si approfittö una  sosta per 
svolgersi una p a r ti ta  di giuoco del pallone.

Le classi l b  e Id , con i capiclasse, professori Gentille e 
Brosenbach fecero; il 3 giugno, una  passeggiata al Cacciatore, 
dove si visitč la villa Revoltella.

11 p ro f  Gentille fece visitare, d uran te le varanze  di Pasqua, 
la collezione petrarčhesa  agli allievi della classe ottava, i quali, 
per la cortesia degli agg iun ti  B ru m att i  e De Franceselii, po- 
t.erono esaminare i cimelii conservatici, i codici, le miniature, 
i quadri. Lo stesso professore guidö gli allievi della I b alla v i
sita della cattedrale  di San Giusto e del museo lapidario di 
ques ta  e di quella illustrando la storia, i pregi storici e arti- 
stici.
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XI.

E L E N C O  DEGLI S C O L A R I  C L A S S I F I C A T I
iieU’ aimo 1910-1911.

( L ’ a s t e r i s c o  c o n t r a x s e y n a  q u e l l t  che f u r o n o  d i c h i a r a t i  i d o n e i  c o n  d i s t i n z i o n e )

A g o s t i n i s  B r u n o  
A l l i c h  G u i d o  
A r b a n a s s i c h  G i u s e p p e  
A r t e l l i  F i l i p p o  

* B a t t i c h  C e s a r c  
B a t t i s t e l l i  M e n o l t i  
B e l t r a m e  G i o v a n n i  
B e n u s s i  G i n o  
B i z i a k  E i m a n n o  
B r a d a s c h i a  M a r i o  
B u g l i o v a z  F e r r u c c i o  
B u s s i  V i t t o r i o  
B e c h t i n g e r  M a r i a  
B o s e h e t t i  A d a  
C a d a l b e r f c  3 r u n o

G i o r g o m i l l a  U m b e r t o  
G i u r g e v i c h  P a o l o  
G o l l m a y r  E g o n e  
G r e g o  P a o l o  
G u a r d i a n c i c  G i u s e p p e  
H i l l e b r a n d  E m i l i o  
I a n n i  G i u s e p p e  
I a n o v i t z  E d o a r d o  
I e r o n i t i  L e o n a r d o  
I u r s c h e  A u g u s t o  
L a h  G i o v a n n i  
L a h  M a r i o  
L a n t i e r i  E n r i c o  
L a u r e n c i c h  F r a n c e s c o  
L u s t i g  P i e i o

P l a p e r  U g o  
P o n t e l l i  C a r l o  
P r e s c a  E r n e s t o  
P r o t t i  A r r i g o

Ü L A S S E  I  a.

C a l c a g n o  D a r i o  
C a l d a r a  B i a n c a  
C a l l i g a r i s  G u g l i c l m o  
C a n d o t t i  L u c i a n o  
G a p o r a l i  C a r l o  
C a s a g r a n d e  G a s t o n e  
O h i a n d u s s i  L u i g i  
C h r e t i e n  R a o u l  

* C i p r i a n i  C i p r i a n o  
G l e m e n c i c h  G u i d o  
C r i s t o f o l i  G i o r d a n o  
C u m b a t  M a r c o  
D a l l a  T o r r e  G u i d o  
D a m i a n i  L o r i s  
D a r i s  O l i v i e r o

C L A S S E  I  b.

L u z z a t t o  P i e t r o  
M a c c h i o r o  G i n o  
M a d d a l e n a  G i u s e p p e  
M a n d l e r  B r u n o  
M a r a s s  U m b e r t o  
M a r c a t t i  G i u s e p p e  
M a r c h e s i n i  R e n a t o  
M a r t i n o l i c h  G i u l i o  
M e c c h i a  M a r i o  

* M e r l u z z i  D i e g o  
M e t l i k o v i t z  G i u s e p p e  
M i l i c  M a r i o  

* M o l i n a r i  G i o v a n n i  
M o s c o  V a l e r i o  

* M u r a t t i  G i u s t o

G L A S S E  I  c .

S a j i z  S a n t o  
S c a r p a  S t e l l i o  
S e n i z z a  I p p c r i d e  
S t a d l e r  C o n s a l v o

ü e  F r a u c c s c h i  C a r l o  
D e i l a m a r t i n a  V i r g i l i o  
D e m a r c h i  B e n v e n u t o  
D e p a o l i  M a r i o  
D e r o s a  R o m a n o  

•‘•‘D e v e s c o v i  R e n z o  
D ’ I t a l i a  G i o r g i o  
D o l l i n a r  A l f r e d o  
F a b b r o  A l b e r t o  
F e r i u g a  M a r i o  

* I ' o n d a  G u i d o  
F u r l a n  A l f o n s o  

* G a b r i e l l i  A u g u s t o  
* W o h l  G e m m a

N a n i  M a r i o  
N o d u s  L u c i a n o  
N o v a k  M a r i n o  
P a c h o r  M i c h e l e  
P e s t i a n  E t t o r e  
P i a z z a  E l i o  
1’ i c c o l i  G i o r g i o  d e l  D . r  

C e s .
P i c c o l i  G i o r g i o  d i  E. 
P o l l i t z e r  G u i d o  
S a l o m  D a n i e l e

*  V i t e r b o  C a m i l l o  
Z e l l e r  E g o n e

T r o s t  U m b e r t o  
V a l d o n i  P i e t r o  

* V e r c  L u c i a n o  
* V e r g o l t i n i  d e  G i o v a n n i
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Q u a r a n t o t t o  A n g e l o  
R a p o t e c  M a r i o  
R c n c e l  E m i l i o  
R e t t a  G i o v a n n i  
R i c c i  B r u n o  

* R i m i n i  S e r g i o  
R o s a  B r u n o  
R o s e n s t a k  U g o  
R o u s c h i a s  L e o n i d a

A m o d e o  D a n t e  
B a r t o l e  T e o d o r o  
B o g n o l o  E d o a r d o  
B u c h b i n d e r  M a r i o  
C a m e r i n i  O s c a r  
Č e r n e  R e n a t o  
C i p o l l a  E z i o  
C o l a c u r t o  A l f i o  
C o n f o r t i  I t a l o  
D e l z o t t o  M a r i o  
D e m a i  V i t t o r i o  
D o n d a  F e r d i n a n d o  
F u l i g n o t  G u i d o

A l b e r t i n i  F r a n c e s c o  
A l b e r t i n i  G i u l i o  
A n d r e i c i c  G i o r g i o  
A p o l l o n i o  B r u n o  
B a l d i n i  A m e d e o  

* B a r b i c h  S e b a s t i a n o  
B e n u s s i  A n d r e a  
B i n e t t i  A r i s t i d e  
B i t i s n i g  S i l v i o  
B o n e t t i  M a r i o  
C a l d a r a  V i t t o r i o  
C a l u c c i  P i e t r o

F e r m e g l i a  B r u n o  
F i c i c h  G i u s e p p e  
F i d o r a  G i o v a n n i  
F r a n c a  F r a n c o  
F r a n z o n i  L u c i o  

* F r i z z i  O s c a r

S t e f f a n u t t i  V i r g i l i o  
S t e p p a n  E m i l i o  

* S t i c o t t i  S t e l i o  
S t o c k e l  E z i o  
S t r e i n z  M a r i o  
T a c c h e o  B e r n a r d o  
T e m p e s t a  P a o l o  
T e r p i n  G i u s e p p e  
T e v i n i  G u i d o

T o l o y  C a r l o  
W a r b i n e k  R o d o l l ' o  
W e n g h e r s c h i n  A n g e l o  
Z a d r o  d e  A n t o n i o  
Z a l a t e o  U b a l d o  

* Z a m m a t t i o  C a r l o  
Z a m m a t t i o  M a r i a  
Z a n i n o v i c h  A n t o n i o  
Z o n t a  B r u n o

C L A S S E  I  d.

G h i r a  G u i d o  
G i a c o n i  V a l e r i o  
G o r t a n  A n t o n i o  
G r i s o g o n o  d e  L i o n e l l o  
G u s t i n c i c h  M a r c e l l o  
K r i r s c h a n  A n t o n i o  
M a i t z e n  L i b e r a t o  
M a r a m a l d i  A l d o  
M a y e r  A m e d e o  
M a u r o  M a r i o  
P a n g r a z i  B r u n o  
P e r n i c i  M a r i o  

* P e t r i s  d e  N i c o l o

P i c i u l i n  G i u s e p p e  
P o g a t s c h n i g  F e r r u c c i o  
P r e l z  F r a n c e s c o  
R o s e t  A l f o n s o  
S a c c h i  G i o v a n n i  
S c a m p e r l e  G i o v a n n i  

* S p i t z e r  P a o l o  
T o z z i  A n t o n i o  
T u r r i  U g o  
V i d o t t o  A n d r e a  

* W e i s s  C a r l o  
Z e n n a r o  M a r i o  
Z u l i a n j  M a r c e l l o

C L A S S E  I I  a.

C a m e r i n i  G i n o  
C e r n o v i c h  V i t t o r i o  
C h e r u b i n i  A n t o n i o  
C h i a n d u s s i  L u c i a n o  
C i v i d i n  L u i g i  
C o e n  G i u s e p p e  
C o n s t a n t i n i d e s  A l e s s .  
C o n t e n t o  E r n e s t o  
C o r o n a  G a e t a n o  
C u m i n  M a n l i o  
D ’ A m o r c  G e n n a r o  
D e  C o r t i  G u i d o

D i o n i s i o  D a u i e l e - G a l l .  
E l e f a n t e  P i e t r o  
E r c o l e s s i  A d o l f o  
F e g i t z  V i t t o r i o  
W a l m a r i n  G u i d o  
D e s s i l l a  C a t e r i n a  
F a b b r o  M a r i a  
M o r p u r g o  M a r c e l l a  
S e n c o v i c h  W a n d a  

* S t a d t h e r r  M a r i a

C L A S S E  I I  b.

G r e g o  L e o p o l d o  
G r e g o r u t t i  A d r i a n o  
G r i o n i  B r u n o  
H e r r m a n s t o r f e r  L u i g i  
I e n c i c h  G i u l i o  
I l l i n c i c h  E n r i c o

L e n g e r k c  G i o r g i o  
L e v i  G i u l i o  
L i c h t e n s t e r n - F r i e d s c h a l l  

[ G a l e a z z o  
L i n a s s i  T u l l i o  

^ L o s e r  V i t o
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G a r g h c t t a  A n t o n i o  
G a r g u r e v i c h  M a r i o  
G e n t i l l i  V i l t o r i o  
G h e r b e t z  B r u n o  
G l a s s o v i c h  C a r m e l o  
G r a t t o n  G i u l i o  
I o n a  C o r r a d o

B o r r u s o  A n t o n i o  
F i n z i  R e n a t o  
P o l i  O r i o n e  
P o l i a k  B r u n o  
P o z z o - B a l b i  L a m b e r t o  
P r e s c a  R o m e o  
O u a r a n t o t t o  A n g e l o  
R e b e k  L u c i a n o  
R e t t a  E n r i c o  

* R i z z a r d i  G i o r g i o  
R o b b a  E g i d i o

A l m a g i ä  G i u s e p p e  
A p r i l e  R o m a n o  
A v a n z i n i  M a r i o  
B l a n k  N i c o l č  
B r u n e t i  G a s t o n e  
B u c h b i n d e r  E g o n e  
C a p p e l l o  B r u n o  
C a r b o n a r o  M a n l i o  
C a t t a i  P a s q u a l e  
C o d r i g  S e r g i o  
C o m e l  B r u n o  
C o r a z z a  B r u n o  
D ’ A q u i n o  C a r l o

A r n e r r y t s c h  A r r i g o  
B a s i l i o  P i l a d e  
B e d n a r z  G u g l i e l m o  
B e n c i e h  M a r i o  
B o r r i  O d i l l o  
B o r r u s o  P i e t r o  
B o z z i n i  E g o n e  
B r a c c h e t t i  M a r i o  
B r a d a m a n t e  G i o v a n n i  
B r a g a t o  L e o n e

* I v a n c i c h  E m i l i o  
K e s i c h  G i o v a n n i  
K r a m m e r  A n t o n i o  
L a n g  P a o l o  
L e n a r d u z z i  A l b e r t o  
L u z z a t t o  G i u s t o  
M a h o r z h i z h  G i o r g i o

C  L A S S E  I I  c .

R o b b a  G i o r g i o  
R o t a  c o n t e  M a s s i m i l .  
R o v i s  A l b e r t o  
R u m e r  G u i d o  

* S a l v a t o r i  M a r i o  
S a n d r i  P i e t r o  

* S a n z i n  C a s i m i r o  
S a r i d a c h i  G i o r g i o  
S e b e r i c h  E n r i c o  
S i b e r n a  R e n a t o  
S i l l i c h  O r e s t e

O L A S S E  I I  d .

D a r d i  M a r i o  
D e r o s s i  L u c i a n o  
D u s a t t i  O s c a r  
G a t t e g n o  S i l v i o  
G o m e z e l  Z o r a n  

* G r a s s i  F e r r u c c i o  
^ I e l l e r s i t z  C a r l o  

K o v a c i c  S t e f a n o  
L a u r i n s i c h  A l e s s a n d r o  
L a z z a r i c h  C a r l o  
M i l o c h  E n r i c o  
M o n t i  L e o p o l d o  
N o v e l l i  C a r l o

C L A S S E  I I I  a.

B r o c c h i  A g a n i p p o  
B r u n a  G r a e c o  
B u c h b e r g e r  A l b e r t o  
B u l l a n g  R u g g e r o  
C a l a b r ö  M a r i o  
C a v a z z a n i  A l d o  
C e r g n a  S e r g i o  

* C u i z z a  T i t o  
C z e r n y  L o d o v i c o  
C a l d a r a  G e m m a

M i o n i  O r e s t e  
M u s ' n a  O r e s t e  
O s t r o g o v i c h  V i t t o r e  
P e r s i c h  G i o v a n n i  
P o l a c c o  E z i o

S m e r c h i n i c h  P i e t r o  
S t a b i l e  P i e t r o  

* T e v i n i  E t t o r e  
T r e v i s a n  A t t i l i o  

* U m e k  E r m a n n o  
V e s n a v e r  C a r l o  
V i s e n t i n i  G i o r d a n o  
W a i z  B a s i l i o  

* W i l l i t s c h i t s c h  O r e s t e  
Z u e c h  S i s i n i o

P a l a n c h  G u a l t i e r o  
P e l l e g i  i n i  E r n e s t o  
P o l l a  M a r i o  
R a g u s i n  S i l v i o  
R i t o s s a  P i o  
R i z z i  B r u n o  
R u s c a  G i n o  
S e g r e  S a l v a t o r e  
S e l v a  O l i v i e r o  

* S p i ' z e r  G i o r g i o  
T r i s c o l i  M a r i o  
T r o j a n  G i u s e p p e  
U s i g l i o  G u i d o

C a l d a r a  M a r g h e r i t a  
D a l i '  O g l i o  G a s t o n e  
D e f f ä r  A l e s s a n d r o  
D e  R o s a  V i t t o r i o  

* F i n z i  L i o n e l l o  
F r o n z  E t t o r e  
K o v a c i c  F r a n c e s c o  
M o r p u r g o  S i l v i o  

* V e n e z i a n  G e m m a  
Z a n a r d i n i  M a r i a
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C L A S S E  l i l  b.

F o n d a  B a r t o l o m c o  
F u r l a n  V i n c e n z o  
G a n d u s i o  E u g e n i o  
G h e z z o  G i o r d a n o  
G r i o n i  G u i d o  

* G u s t i n c i c h  G i u s e p p e  
* I a c o p i c h  G i u l i o  

I a n g a c h i s  G o s t a n t i n o  
K r a l j e v i c h  M i r a n d o  
L a z a r i  P a o l o  
L ö w e n t h a l  M a r i o

M a r c o n e t t i  A r r i g o  
* M a r c o v i c h  P i e t r o  

M a u r o  G i o v a n n i  
M a z z a r o l  E u g e n i o  
M i l l e v o i  P i e t r o  
M i o n i  E g i d i o  
M i o n i  G a s t o n e  
M o r p u r g o  A l b e r t o  
M ü l l e r  L e o p o l d o  
O r b a n i c h  G i u s e p p e  
O r l a n d i n i  F e r r u c c i o

* P a u l i  A r r i g o  
P i t a c c o  M a r i o  

* P o l o n i o  A r r i g o  
Q u a r a n t o t t o  A d r i a n o  
R a p o t e c  C a r l o - D a n t e  
R e n c e l  M a r i o  
R i o s a  A n t o n i o  .
R u t t e r  C u s t r i n  F i l i p p o  
S a n s a  A n d r e a

* G l a s s  G a d d o  
L e v i  A l e s s a n d r o  

* L e v i  T e o d o r o  
* M a r c u s  P a o l o  

N o r d i o  A u r e l i o  
* P o l a c c o  P a o l o  

P r i s t e r  B r u n o  
R a f f a e l l i  G i o v a n n i  
R i z z o l i  R i c c a r d o  
R o s a  G i u s e p p e  
S c a g l i a  b a r .  d e  P i  
S c a l a  R o d o l f o

C L A S S E  I I I  c .

S c a l i a  N a t a l e  
S c a r p a  L i o n e l l o  
S c h e k u r i  M i c h e l e  
S e g a l l a  G i u s e p p e  
S i g o  n  E t t o r e  

* S i s k o v i c  G u i d o  
S l a i c o  G u i d o  
S l a t a p c r  G u i d o  
S l a v i c h  V a l d e m a r o  
S m e r c h i n i e h  F r a n c  

10I 0 S t r ö l l  N a t a n i e l e  
S u h o r  C a r l o

T a c e h e o  F e r r u c c i o  
T a m a r o  U m b e r t o  
T a s t i  G i u s e p p e  
T i v o l i  C a r l o  
V a s c o t t o  E n n i o  

* V i d a l i  D o m e n i c o  
V i e z z o l i  M a s s i m i l i a n o  
V o l p i  d e  N i c o l o  
V r a g n i z a n  F r a n c o  
W i n d s p a c h  D a n i e l e  
W i n d s p a c h  G a s t o n e  
Z n i d e r s i c h  R o d o l f o

A g a p i t o  G i r o l a m o  
A l m a g i ä  A d o l f o  
A r b a n a s s i c h  E z i o  
A r t i c o  G o t t a r d o  
B a t t a g l i a r i n i  L u i g i  
B e s s o  S a b i n o  
B l a n k  G i u s e p p e  
B l a t t  E g o n e  
B o c c a s i n i  F l a v i o  
B r u n n e r  G i o r g i o  
C a p u z z i  O s c a r r e  
C i n k  G i o v a n n i  
C o b e z  U g o

L e g a t  I r m o  
L u c a t e l l i  A n g e l o  
M a r c h i g  G i o v a n n i  
M a r i n i  d e  G i u s e p p e

C L A S S E  I V  a.

C o n t i n  P a o l o  
C r i v i c i c h  G i o v a n n i  
D a n e l o n  M a r c o  
D e l l a v e n e z i a  M a r i o  
D e v e s c o v i  A n t o n i o  

* D u d a n  I g i n i o  
D u s a t t i  C a r l o  

* F a s s e t t a  C a r l o  
F e l i c e  A t t i l i o  
F i l i p p i  F i l i p p o  
F i n z i  B r u n o  
F r a n c a  L e o  
F u r i a n  E g o n e

C L A S S E  I V  b.

P e l l i s  G i o v a n n i  
P e t r o n i o  A n d r e a  
P o d u i e  G a l l i a n o

G a s s e r  E d o a r d o  
G e n t i l l i  A l b e i - t o  
G e r m a n i s  E u g e n i o  
G i a n i  V i r g i l i o  
G o r z a  G u i d o  
G r o s s m a n n  O t t a v i o  
I l l i n c i c h  U g o  
I o n a  G u g l i e l m o  

* L o l y  S o l o n e  
L u y k  d e  E n n i o  
L u z z a t t o  L i v i o  
M o r t e a n i  V i t t o r i o  
M ü l l e r  E d o a r d o

S e b i t s c h  O s c a r  
S t a f l l e r  L e a n d r o  

* S t o s s i c h  B r u n o
P o g a t s c h n i g  G i u s e p p e  S t r e i n z  G i o r g i o
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M e r l i  P a o l o  
M l a t s c h  A t l i l i o  
M o r o  M a r i o  
M o r p u r g o  b a r .  P a o l o  
M u s e t i c h  E d o a r d o  
N i t s c h c  A r r i g o  
N o r d i o  F a b i o  
O r b a n i c h  F r a n c e s c o  
P e l l a r i n i  L u i g i

P o l a c c o  E d o a r d o  
P o l l i  A l b e r t o  
P o l o n i o  U g o  
R e g g i o  S e r g i o  
R e t t a  M a s s i m o  
R u s c o n i  A n t o n i n o  
S a l v a t o r i  S i l v i o  
S b i s ä  S e b a s t i a n o  
S c h w a r z  O s c a r

T a g l i a f e r r o  G i u s e p p e  
T r o j a n  F e r d i n a n d o  

* U r b a n i  A u g u s t o  
V a s c o t t o  G i u s e p p e  
V e i t  E n r i c o  
V e r t o v e c  M a r i o  
Z a r a t i n  F e r r u c c i o  
Z e n c o v i c h  M a r i o  

* Z e n i  G i o v .  B a t t .

* A b b a  A n t o n i o  
A n t o n i g  C a r l o  
A p o l l o n i o  G i o r g i o  
B a r o n i  B r u n o  
B a s t i a n i c h  M a r i o  
B e n u s s i  B e r n a r d o  
B e r t o l i  G i o r g i o  
B i s t i n i g  G u i d o  
B i t t a n g a  A l f o n s o  
( J a t o l l a  E t t o r e  
C o c i a n c i g  G u i d o  
C o s t a n t i n i d e s  G i o r g i o

CLASSE V n.

C o n t u m a s  L e o n  
C o s t a n t i n i  F a b i o  
D a n i e l l i  G i o r g i o  

* D e e o r t i  A t t i l i o  
D e s e n i b u s  M a r i o  
d i  D e m e t r i o  A n t o n i o  
D r u c k e r  A l b e r t o  
F e l i c e  E d g a r d o  
F i l i n i c h  A n t o n i o  
F i n z i  A r r i g o  
F u l i g n o t  M a r i o  
F u r i a n  B r u n o

G r a o v a z  G i l b e r t o  
G r e g o  A t t i l i o  
H l u s i k  M e l c h i o r r e  
I a n i b o r  L u i g i  
I v a n c i c h  L u i g i  
K e r n  G i o r g i o  
K r a l j e v i c h  R o b e r t o  
L a n g  A l b e r t o  
L u c a t e l l i  C a r m e l o  
M a u r i g  M a r i o

C L A S S E  V  h.

F e c o n d o  d e  G e n n a r o  P a c h o r  G i u s e p p e  
G u a s t a l l a  Y i t t o r i o  P o g l i a c o  M a r c o  

L e n g e r k e  d e  l o n n  E r n e s t  P o p p e r  G i u s e p p e
L u z z a t t i  A l f r e d o  
M e r l u z z i  G a s t o n e  
M i a c o l a  B r u n o  
M i c h e l i n i  G a s p a r e  
M o r p u r g o  A l d o  
N i c o l i c h  G i o r g i o

* P r e t z  G i u l i o  
R i t s c h e r  E n r i c o  
R i z z i  M a n l i o  
R u s c o n i  A l b e r t o  
R u t t e r  S i l v i o  

* S i b e r n a  P i e t r o

* S t r e i n z  G i o v a n n i  
S u p p a n  D o n a t o  
T i v o l i  V i t t o r i o  
V a s c o t t o  G i o v a n n i  
V i e z z o l i  L o d o v i c o  
V i e z z o l i  P a o l o  
W a l m a r i n  F e r r u c c i o

A l b e r t i n i  A l b e r t o  
A r t i c o  G i u s e p p e  

* B a b u d e r  O r e s t e  
B a l e s t r a  E g i d i o  

* ß e d e n  d e  R i c c a r d o  
B o r r i  B r u n o  
B o r r i  G u i d o  
B o r r o n i  R u g g e r o  
B r a c c h e t t i  G i o v a n n i  
B r a z z a n o v i c h  G r e g o r i o

C L A S S E  V I  a.

B u s s i  M a r i n o  
C a l l i g a r i s  R o b e r t o -  
C a s t e l l a n a  A u r e l i o  
C h e r s i c h  A n t o n i o  
C o s s a r o  D e m e t r i o  

* C u z z i  P a o l o  
D a n i e l i  R i c c a r d o  
D e c l i c h  F a u s t o  
D o m i n i  E n r i c o  c o n t e  d e  
F o n d a  A n t o n i o

G a t t o r n o  M u z i o  
G h e r s a  M a r c e l l o  
H e r r m a n s t o r f e r  L o d o v .  
I u s  L u i g i
L o y  d e  L e i c h e n f e l d  E m .  
M a n d r u z z a t o  P r i a m o  
M a r t i n o l i c h  E t t o r e  
M a r t i n o l i c h  P a o l o



-  102 -

B a r u c h  S i l v i o  
G i r o n c o l i  d e  U g o  
H i r s c h  G i o r g i o  
M a r c o n e t t i  C a r l o  
M e n e g a z z i  E m i l i o  
M i a n i c h  E r c o l e  
M o n f a l c o n  A n t o n i o  
M o r g e n s t e r n  R i c c a r d o  
N e w r l y  L e o  
N o v e l l o  A n t o n i o

A m b r o s i n i  G u g l i e l m o  
* A n g e l i  G i o r g i o  

A n g e l i n i  d e  F r a n c o  
A n g e l i n i  G u i d o  
A p o l l o n i o  A t t i l i o  
B e n u s s i  L o d o v i c o  
B i d o l i  M a r i n o  
B o n i f a c i o  V i t t o r i o  
B o n i v e n t o  R e n a t o

A m o d e o  P i o  
C a r n i e l  F a b i o  

* C o l o m b i s  G i u s e p p e  
* C o s t a n t i n i  G i n o  

C o s u l i c h  A l b e r t o  
C u r t o  C a r l o  
D e l z o t t o  O l i v i e r o  
D o m i n i  c o n t e  d e  G i a n  

[ V i n c e n z o

C L A S S E  V I  b.

O p e k a  G i u s e p p e  
* P a d o a  A l d o  

F a t r i z i  V i t t o r i o  
P e l l e g r i n i  B r u n o  
P e s s i  G i u n i o  
P e t r o n i o  B a r t o l o m e o  
P i e r i  P i e r o  
P o t o t s c h n i g  A l f r e d o  
P o z z e t t o  A n g e l o  
R e i s s  W i l l y

C L A S S E  V I I  a .

C a r m e l i c h  G u i d o  
C o c e a n c i g  B r u n o  
C u d e r  V i t t o r i o  

* D e v e s c o v i  Sergio 
D i e n a  L e o n e  
D o b n e r  R i c c a r d o  
D u d a n  M a r i o  

* F e r l a n  \  l a d i m i r o  
* F e r l e t t i g  P a o l o

C L A S S E  V I I  b.

C L A S S E  V I I I  a.

F ö l k e l  A l f r e d o  
F ö l k e l  C a r l o  
F o n d a  A l d o  
F u r l a n i  I d a  
G a b r i e l l i  F r a n c o  
G e r i n  P i e t r o  
G i u r c o  G i o r g i o  
G o r t a n  G i o r g i o  
G o r u p  M a r i o

R e t t a  L u i g i  
R o s s i  G i o r g i o  

* S e t t o m i n i  d e  P a o l o  
* S t u p a r i c h  C a r l o  

T e r n i  G i o r g i o  
T s c h e r n a t s c h  G u i d o  
V a l e n z i n i  G i n o  
V i l l i  A n t o n i o  
V i s i n t i n i  R e m i g i o  
Z ä n e t t i  G u i d o

G a t t e g n o  M a r i n o  
I l e s k y  G i u s t o  
H i l t y  A t t i l i o  
H e s s  L u c i a n o  
K e n i c h  G i u s e p p e  
K r a l l  P a o l o  
L a u t h e r  C a r l o

S e g h e r  B r u n o  
S i e g a  A n g e l o  
S i l v e s t r i  L u i g i  
S m e r c h i n i c h  G i o v a n n i  
S t e n e r  G i u s e p p e  
V a s c o t t o  P i e t r o  
W i l l i t s c h i t s c h  G u i d o  
Z a y  L i v i o

* G r e g o r i s  V i t a l i a n o  
I e l l u s s i g  G i u s e p p e  
K o s h e r  C a r l o  
L i o n  B r u n o  
M a r n i  L u c i a n o  
M a r s i c h  G i o r g i o  
M u z z a t i  G i r o l a m o  
N a s s o  G i o v a n n i

* L e m e s i c h  G i a c o m o  O s t r o g o v i c h  O r e s t e  
L e v i  I t a l o  P e t r o n i o  E m i l i o

* L i e b l e i n  E r v i n o  *  P f l e g e r  R e n a t o
L u z z a t t i  G i u s e p p e  * P o d u i e  R a n i e r o
L u z z a t t o  A l d o  *  P o l l i t z e r  R e n a t o
M a r c o c c h i a d e  M a r c a i n i  P r e m u d a  E u g e n i o  

[ D o m e n i c o  R a m p o n i  E z i o  
N a s s o  O d d o  S a i n  L o d o v i c o
N o r d i o  F e d e r i c o  S b i s ä  F r a n c e s c o



L e v i  F e d e r i c o  
N o r d i o  A u g u s t o  
P i a z z a  G u i d o  
P i n c h e r l e  G i u s e p p e  
P i s s a c h  V i t t o r i o  
P o l o n i o  B r u n o  
P o r z i a  P a o l o
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C L A S S E  V I I I  b.

S c h o b e r l  L u i g i  
* S t r e i n z  A n t o n t o  
* S u p p a n  G u i d o  

T a m a r o  V i t t o r i o  
V a s c o t t o  P l i n i o  

V e n e z i a n  G i u s e p p e  
V i t e r b o  O s c a r r e

V o r a n o  D a n t e
*  V o u k  M a r i o  
* W o h l  U g o  

Z a m p i e r o  V i t t o r i o  
Z e b o c h i n  O s c a r r e  
Z u l m i n  G u i d o



XII

LIBRI Dl T E S T O

per P anno scolastico  1990-1911 

1. R elig ione cattolica.

C l a s s k  I :  O a t e c h i s m o  g i a n d e  d o l l a  r e l i g i o n e  c a t t o l i c a ,  T r e n t o  J 8 t ) U  

( M o n a u n i )  ( d .  m . ,  2 9 .  V .  9 9 ,  N .  6 2 7 4 ) .

Cr,AS8K I I :  D. V. Monti, C o m p e n d i o  d i  l i t u r g i a  ( s e  v e r r t i  a p p r o v a t o ) .
C l a s s k  I I I :  Panholzer, S t o r i a  s a c v a  d e l  V .  e  N .  T .  t r a d .  B e n e t t i ,  T r e n t o ,

M o n a u n i .  ( d .  m .  3 1  X  1 9 0 7 ,  N .  4 4 1 4 1 ) .

C l a s s b  I V : Panholzer, S t o r i a  s a c r a ,  c o m e  s o p r a .

O l a s s b  V : Endrizzi,  T r a t t a t o  d i  r e l i g i o n e  c a t t o l i c a  P .  I .  R o v e r e t o  1 9 0 6 ,

( V e r .  B I .  1 9 0 6 ,  p a g .  4 6 1 ) .

C l a s s u  V I :  Endrizzi, T r a t t a t o  d i  r e l i g i o n e  c a t t o l i c a  P .  I I .  R o v e r e t o  1 9 0 8 ,  

( V e r .  B I .  1 9 0 8 ,  p a g .  7 0 0 ) .

C l a h s k  V I I :  E ndrizzi, T i a t t a t o  d i  r e l i g i o n e  c a t t o l i c a  P .  I I I .  d .  m .  1 9  I X  

N .  3 8 7 8 9 .
C i-a s s k  V I I I : Zieger, C o m p e n d i o  d i  S t o r i a  e c c l .  ( d .  m .  3 0  I X  1 9 0 8  N .  4 0 2 6 0 .

2. Itelig ione israe litica .

Cr.AssR I: Sidilr kul Iaiiahbv, Porm ulario di preči all’uso scolastico.
V i e n n a ,  S c h l e s i n g e r  1 9 0 1 .  Ehrmann, S t o r i a  d e g l i  I s r a e l i t i ,  

t r a d .  Melli p. I ,  e d .  I I I ,  1 9 0 9 .  Camerini, B r e v e  c o m p e n d i o  

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

e b r e i .
C l a s s i  I I  e  I I I :  Sidür USI Iaiiahbv, P o r m u l a r i o  d i  p r e č i ,  c o m e  s o p r a ;  Ehrmann, 

c o m e  s o p r a .
O r ,  a s  s  u  I V :  Pentateueo ebraieo e d .  Lctteris, V i e n n a  1 8 8 5 .  Tedeschi: R e s c i d  

d & f i a d :  A v v i a m e n t o  a l l o  s t u d i o  d e l l a  B i b b i a ,  I I  e d .  T r i e s t e ,  

U .  C o e n  1 8 7 2 .
Cr.AS8K V .  Bibbia cbraica, e d .  Lctteris, V i e n n a  1 8 8 5 .  Breuer : D e l l a  P e d e .
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C l a s s i  V I :  Bibbia c .  s .  S. D. Luzzatto:  L e z i o n i  d i  t e o l o g i a  m o r a l e  i s r a e l i t i c a ,  

P a d o v a  1 8 6 2 .

O r . A s S B  V I I - V I 1 1 : Bibbia c .  s .  Ehrmann:  S t o r i a  d e g l i  I s r a e l i f c i  t r a d .  Melli p .  I I ,  

I I  e d .  c o r r .  1 8 8 7 .

3. L ingiu i la tin a .

C l a SSK

C r.A ssii

Cl.ASSE

C l a s s k

C i.a s s i  I - V I I I :  Schcindler A. t r a d .  e  r i d .  Ittlg-Dalpiaz, G r a m m a t i c a  l a t i n a ,  T r e n t o  

1 8 1 )0  ( d .  m . ,  3  I X .  0 0 .  N .  ‘2 5 0 1 9 ) .

I :  Seheindler A. t r a d .  e  r i d .  Ittlg-Dalpiaz, L i b r o  d i  l e t t u r a  e  d i  

e s e r c i z i  l a t i n i  p e r  l a  p r i m a  o l a s s e .  T r e n t o  1 9 0 4  ( d .  m . ,  1 0 , - I X  

0 4 .  N .  2 9 2 2 7 ) .

I I :  I d .  p e r  l a  s e c o n d a  o l a s s e .  T r e n t o  1 8 9 1  ( d .  m .  1 7 .  I V .  9 1 ,  N .  8 2 0 2 ) ,  

I I I :  C o r n e l i o  N i p o t e  e  Q .  C u r z i o  R u f o :  L e t t u r e  l a t i n e  c u r .  

G. Schmidt-G. Vettaeh. V i e n n a  1 9 0 7 .  ( d .  m .  1 8  I V  1 9 0 7  N .  1 4 4 7 9 .  
lillg  C . ,  E s e r c i z i  d i  s i n t a s s i  l a t i n a  p e r  l a  t e r z a  c l a s s e .  T r e n t o  1 8 9 2  

( d .  m .  1 1 .  V I .  9 2  N .  1 2 0 9 2 ) .

I V :  C. Iu lii Caesaris  C o m m e n t .  d e  b e l l o  G a l l i c o ,  e d .  D e f a n t ,  V i e n n a  

e  P r a g a  1 8 9 2 .

C. Nipote  e  Q. Itufo, c o m e  i n  I I I .

lillg  & Leveghi, E s e r c i z i  d i  s i n t a s s i  l a t i n a  p e r  l a  q u a r t a  c l a s s e .  
T r e n t o  1 8 9 3  ( d .  m .  8 .  V .  9 3 .  N .  9 3 0 5 ) .

V : T. L iv ii  a b  u r b e  c o n d i t a ,  l i b .  I - I I I ,  e d .  T e u b n e r .

P. Ovidii Nasonis, C a r m i n a s e l e c t a ,  e d .  G r y s a r - Z i w s a .  V i e n n a  1 8 9 7 .  
C. Iu lii Caesaris  C o m m e n t .  c o m e  i n  I V .

Casagrande:  E s e r c i z i  d i  s i n t a s s i  l a t i n a ,  P a r a v i a  ( V .  B .  1 9 0 1 ,  

p a g .  3 7 6 ) .

V I : C .  Sallustii Crispi, C a t i l i n a  e t  I u g u r t h a ,  e d .  H e u s s n e r  ( T e u b n . ) .  

P  Vergilii M aronis  B u c o l i c a ,  G e o r g i c a ,  A e n e i s ,  e d .  G i i t h l i n g .  

Cicero, T e u b n e r  p .  I .
Casagrande, c o m e  i n  V .

V I I :  M. T. Ciceronis O r a t i o n e s  s e l e c t a e ,  P .  I I ,  e d .  M ü l l e r  ( T e u b n e r ) .  

Casagrande, c o m e  i n  V .  P. Vergilii Maronis, c o m e  i n  V I .  

C l a s s e  V I I I ;  Casagrande,  c o m e  i n  V .
P. I lo ra tii  C a r m i n a ,  e d .  M ü l l e r ,  e d .  m i n .  ( T e u b n e r ) .

C. Cornelii Taciti  O p e r a ,  P .  I :  a n n a l e s ,  e d .  H a l m .  ( T e u b n e r ) .

C i. a s b e

C l a s s e

C l a s s e

4.  L in gu a  greca.

C l a s s i  I I I - V I I I :  Curtius-Hartel-Wcigel-Defant G r a m m a t i c a  g r e c a ,  T r e n t o  1 9 0 8 ,  

( d .  m .  2 6  V I  N .  2 5 4 1 7 ) .

C l a s b i  I I I - I V : Schenkl-Weigel, E s e r c i z i  g r e c i  t r a d .  Defant-Briani, T r e n t o  1 9 0 9 ,  

( O r d .  M .  I I X  1 9 1 0  N .  8 6 0 4 3 ) .
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C r ,  Ass e  V : Homcri I l i a d i s  E p i t o m e ,  e d .  H o c h e g g e r - S c h e i n d l e i -, p .  I . ( d .  m .  

4 .  I V .  9 7 .  N .  7 8 0 0 ) .
Senofonte, e d .  A n a b a s i ,  e d .  T e u b n e r .

C l a s s b  V I :  Homeri I l i a d i s  E p i t o m e ,  e d .  H o c h e g g e r - S c h e i n d l e r ,  p .  1 e  I I .  

V i e n n a  1 8 9 7 .

Herodoti D e  b e l l o  P e r s i c o  e p i t o m e ,  e d .  W i l h e l m - L a u c z i z k y ,  

V i e n n a  1 8 9 7  ( d .  m .  2 1 .  I X .  9 7 ,  N .  2 3 7 3 1 ) .

Plutarco, 2  e d .  T e u b n e r .

C l a s s b  V I I :  Demosthenis O r a t i o n e s ,  ( T e u b n e r ) .  P l a t o n e ,  A p o l o g i n ,  e d .  

T e u b n e r .

Homeri O d y s s e a e  e p i t o m e ,  e d .  P a u l - W o t k e ,  V i e n n a  1 8 8 9 .  

C l a s s b  V I I I :  Platonis E u t h y p h r o  ( T e u b n e r )  c o m e  i n  V I I .

Homeri O d y s s e a e  e p i t o m e ,  e d .  P a u l y - W o t k e .

Sophocles E d i p o  r e  ( T e m p s k y ) .

5. L in gu a  ita lian a .

C l a s s i  I - 1 V .  Turchi, G r a m m a t i c a  i t a l i a n a ,  A l b r i g h i - S e g a t i ,  M i l a n o  ( d .  m .

2 1  V I  1 9 0 9  N .  2 3 2 1 7 ) .

C l a s s b  l :  N u o v o  l i b r o  d i  l e t t .  i t a l i a n e ,  p .  I ,  e d .  S c h i m p f t ,  T r i e s t e  1 8 8 8 .
( d .  m ,  3 .  I X .  N .  1 8 6 0 6 ) .

C l a s s b  I I :  N u o v o  l i b r o  d i  l e t t .  i t a l i a n e ,  p .  I I ,  e d .  S c h i m p f f ,  T r i e s t e  1 8 9 9  

( d .  m .  3 0 .  I I .  9 0 0 ,  N .  8 2 8 0 ) .

C l a s s b  I I I :  N u o v o  l i b r o  d i  l e t t .  i t a l i a n e ,  p .  I I I ,  e d .  S c h i m p f f ,  T r i e s t e  1 9 0 0  

( d .  m .  1 6 ,  V I I I .  0 1 ,  N .  2 0 9 2 8 ) .

C l a s s b  I V :  N u o v o  l i b r o  d i  l e t t .  i t a l i a n e ,  p .  I V ,  e d .  S c h i m p f t ,  T r i e s t e  1902

( d .  m .  3 .  X I I .  1 9 0 9  N .  4 6 5 8 0 ) .

C l a s s b  V :  Chizzola, A n t o l .  d i  p o e s i e  e  p r o s e  i t a l i a n e ,  T r i e s t e ,  1 9 1 0  (d .

m .  2 7  I  1 9 1 1  N .  6 1 3 .

Vidossich, C o m p e n d i o  d i  l e t t e r a t u r a ,  T r i e s t e ,  1 9 1 0  ( d .  m .  6  X I I  

1 9 1 0  N .  4 9 9 9 8 ) .
C l a s 8 e  V I :  ß a c c o l t a  d i  p r o s e  d i  a u t o r i  m o d e r n i ,  M o n a u n i  1 9 1 1  ( s e  v e r r ä ,  

a p p r o v a t o ) .

C l a s s b  V I I :  A n t o l .  d i  p o e s i e  e  p r o s e  i t a l i a n e  p .  I I I  C h i o p r i s  T r i e s t e  1 8 9 1  

C l a s s b  V I I I :  „ n n „  P '  I V  „  „  „

( d .  m .  2 2 .  I I I .  9 1 .  N .  5 0 1 4 ) .

G. L in gu a  tedesca.

C l a s s i  I - I I I :  D efant G. C o r s o  d i  l i n g u a  t e d e s c a ,  P .  I ,  2 »  e d .  T r e n t o  1 8 9 8  

( d .  m .  1 6  X I I .  0 2 ,  N .  3 9 0 0 6 ) .

C l a s s i  I V :  D efant G. C o r s o  d i  l i n g u a  t e d e s c a ,  P .  I I ,  3 «  e d .  T r e n t o  1 8 9 4  

( d .  m .  2 5 .  V .  9 4 ,  N .  1 0 1 0 4 ) .
C l a s s i  V  e  V I :  Noe E . A n t o l o g i a  t e d e s c a ,  P .  I ,  V i e n n a  1 8 9 2  ( d .  m .  3 1 .  

X .  9 2 ,  N .  2 3 0 6 9 ) .
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C l a s s i  V i l  e  V I I I :  Noč E. A n t o l o g i a  t e d e s o a ,  P .  I I ,  V i e n n a  1 8 9 8  ( d  m .  2 ! J  

I .  0 0 ,  N .  5 8 4 ) .
W illom itzer  D e u t s c h e  G r a m m a t i k ,  V i e n n a  1 9 0 7  ( p e r  i l  G i n t i a s i o  

S u p e r i o r e ) .  ( V .  B .  1 9 0 7  p a g .  1 2 3 ) .

7. S toria  e geografin.

G r , A s s i  I - I I I  Kozenn B. A t l a n t e  g e o g r a f i c o ,  e d i z i o n e  i t a l i a n a  a  c u r a  d e l  
p r o f .  d o t t .  M. Steiita , V i e n n a ,  H ö z l ,  1 9 0 4  ( d .  m .  8 .  V I ,  0 4  

N .  1 9 8 2 9 ) .
G i .a s s i  I V - V I I 1 1 T ram pier R., M i t t e l s c h u l a t l a s ,  k l .  A u s g . ,  V i e n n a  1 9 0 0  ( d .

m .  1 8 ,  X .  9 9 ,  N .  2 7 7 0 4 ) .

C l a s s i  I I - V I I I :  P utzger F IV., H i s t o r .  S c h u l a t l a s . ,  V i e n n a  1 8 9 9  ( d .  i n .  1 X I

0 0 ,  N .  2 9 9 4 1 ) .
C i .a s s k  I :  Dr. G ratzer ,  T e s t o  d i  g e o g r a f i a  p e r  l e  s c u o l e  m e d i e ,  P a r t e  I ,

T r e n t o ,  ( V e r .  B l .  1 9 0 5 ,  p a g .  5 9 0 ) .

C l a s s b  I I :  D .  Gratzer. T e s t o  d i  g e o g r a f i a  p e r  l e  s c u o l e  m e d i e ,  P .  I I ,

T r e n t o ,  1 9 0 8  ( s e  v e r r a  a p p r o v a t . o ) .

M ayer F. t r a d .  Reich , M a n u a l e  d i  s t o r i a  p e r  l e  c l a s s i  i n f ' e -  

r i o r i ,  P .  I ,  V i e n n a  1 8 9 8  ( d .  m .  1 9  X .  9 8 ,  N .  2 6 7 0 2 ) .

C l a s s k  I I I :  D. G ratzer, c o m e  i n  I I .
M ayer F. t r a d i  Reich, I d .  P .  I I ,  V i e n n a  1 8 9 8  ( d .  m .  1 1 .  V I .  9 7 ,  

N .  1 2 4 4 2 ) .

C r-A S S K  I V :  D. G ratzer , P .  I I I  G e o g r a f i a  d e l l a  M o n a r c h i a  a u s t r o - u n g .  p e r

l a  q u a r t a  c l a s s e .  T r e n t o ,  1 9 1 0  ( s e  v e r r ä  a p p r o v a t a ) .

Mayer F. t r a d .  Reich. I d .  P .  I I I ,  V i e n n a  1 8 9 5  ( d .  m .  2 t i .  V I I I  

N .  1 8 1 5 0 .

Trampier R. P h y s i k a l i s c h - p o l i t i s c h e r  A t l a s  d .  o e s t .  u n g .  M o 

n a r c h i e  ( d .  m .  1 8 .  X .  9 9 ,  N .  2 7 7 0 4 ) .

C i .a s s k  V :  B ondi A. M a n u a l e  d i  s t o r i a  u n i v e r s a l e  p e r  l e  S c u o l e  m e d i e  
s u p e r i o r i .  P a r t e  I ;  E v o  A n t i c o ,  T r i e s t e ,  1 9 1 0 ,  ( s e  v e r r ä  a p -  

p r o v a t o  e  s e  i l  p r e z z o  s a r &  r l d o t t o  a  c o r .  4 ) .

Cr,ASSK V I :  Zeehe A. M a n u a l e  d i  s t o r i a  p e r  l e  c l a s s i  s u p e r i o r i  d e l l e

S c u o l e  m e d i e .  P a r t e  I ;  E v o  A n t i c o ,  t r a d .  d a l  p r o f .  A .  B . ,  

T r e n t o ,  1 9 0 6 ,  ( s e  v e r r Ä ,  a p p r o v a t a ) .

C i.a s s i  V I I - V I I I :  Gindely A., t o m o  U I ,  T o r i n o  e  P r a g a  1 8 9 5  ( d .  m .  1 8 .  

I X .  9 5  N .  2 1 8 9 5 ) .
C i.a s s b  V I I I :  D. Gratzer, C o m p e n d i o  d i  s t o r i a ,  g e o g r a f i a  e  s t a t i s t i c a  d e l l a  

M o n a r c h i a  a u s t r o - u n g a r . ,  T r e n t o  1 9 1 0  ( s e  v e r n i  a p p r o v a t o ) .

8. M atenuitica.

C i.a s s k  I :  A r i t m e t i c a ,  Jacob-Schiffner-Marussig  ( s e  v e r n i  a p p r o v a t a ) .  

G e o m e t r i a ,  C. Crepaz ( s e  v e r r a  a p p r o v a t a ) .
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9. S toria  natu rale.

C r , A s s i  I - 1 I : Schmeil-Largaiolli: S t o r i a  n a t u r a l e  d e l  r e g n o  a n i m a l e ,  T r i e s t e  

1 9 1 0  ( d .  m .  2  I I I  1 9 1 0 ,  N .  3 2 1 1 ) .

Pokorni/, S t o r i a  i l l u s t r a t a  d e l  r e g n o  v e g e t a l e ,  T o r i n o  1 8 9 1  ( d .  

m .  1 4 .  I .  9 2 ,  N .  2 6 9 6 4  o x  9 1 ) .
O i - a s s k  I V : Bisehing A. t i ' a d .  Girardi. E l e m e n t i  d i  m i n e r a l o g i a  p e r  l e  

c l a s s i  i n f e r i o r i  d e l l e  s c u o l e  m e d i e ,  V i e n n a  1 8 8 5  ( d .  m .  3 0 .  I X ,  

8 4 ,  N .  1 8 6 7 2 ) .

C r . A S S K  V  : Scharizer-Valentini. M a n u a l e  d i  m i n e r a l o g i a  e  g e o l o g i a .  T r e n t . o ,  

M o n a u n i ,  1 9 0 1  ( d .  m .  2 8 .  I X .  0 1 ,  N .  2 5 0 2 8 ) .
Sehmeil-Largaiolli. E l e m e n t i  d i  b o t a n i c a  p e r  l e  c l a s s i  s u p e r i o r i  

d e l l e  s c u o l e  m e d i e ,  V i e n n a  1 8 9 5  ( d .  m .  2 0 .  V I I 1 . 9 5 ,  N .  1 6 4 8 3 ) .  

C l a s s k  V I :  Graber-Mik, t r a d .  Gerosa. E l e m e n t i  d i  z o o l o g i a  a d  u s o  d e l l e  

c l a s s i  s u p e r i o r i  d e l l e  s c u o l e  m e d i e ,  V i e n n a  e  P r a g a  1 8 9 6  ( d .  

m .  2 2 .  X I .  9 5 ,  N .  2 7 5 8 1 )

10. F istca.
C l a s s i  I I I  e  I V :  Krist G. t r a d .  Postet. E l e m e n t i  d i  f i s i c a  p e r  l e  c l a s s i  i n 

f e r i o r i  d e l l e  s c u o l e  m e d i e ,  E d i z i o n e  p e r  i  G i n n a s i ,  T r e n t o  1 8 9 4  

( d .  m .  3 .  V I .  9 4 ,  N .  1 0 7 2 6 )



XIII.

AV V I S O

per 1’ anno sco lastico  1911-1912

A) Amtnissione alla 1 classe.

L ’e s a m e  d ' a m m i s s i o n e  a l l a  p r i m a  c l a s s e  f u  d a t o ,  p e r  i l  p e r i o d o  e s t i v o ,  
n e i  g i o r n i  3  e  4  l u g l i o ;  p e r  i l  p e r i o d o  a u t u n n a l e  s a r A .  c o m u u i c a t o  m e d i a n t e  
i  g i o r n a l i .

G l i  s c o l a r i  c h e  d o m a n d a n o  d i  e s s e r e  a i n m e s s i  a l l a  I ,  d e v o n o  e s s e r e  a c c o m -  
p a g n a t i  d a i  g e n i t o r i  o  d a i  l o r o  r a p p r e s e n t a n t i  e d  e s i b i r e  i  s e g u e n t i  d o c u m e n t i :
1 .  l a  fe ile  d i nascita  d e b i t a m e n t e  b o l l a t a ,  d a l l a  q u ä l e  r i s u l t i  c h e  h a n n o  g i ä  c o m p i t i  
i  1 0  a n n i  d i  e t ä  o  l i  c o m p i r a n n o  e n t r o  l ’ a n n o  s o l a r e  1 9 1 1  ; 2 .  V attesta to  di 
vaccinazione; 3. una dichiaraziorie m edica  —  p e r  g l i  s c o l a r i  e h e  v e n g o n o  d a  
a l t r e  s c u o l e ,  b a s t a  a n c h e  q u e l l a  d e l l a  D i r e z i o n e  —  d a  c u i  s i  r i l e v i  a v e r e  e s s i  
g l i  o c c h i  i m m u n i  d a  o f t a l m i a ;  e  4 .  i l  Certificato d i frequentazione, p e r  q u e l l i  
c h e  v e n g o n o  d a  u n a  s c u o l a  p o p o l a r e .

L ’ e s a m e  d i  a m m i s s i o n e  r i g u a r d a  i  s e g u e n t i  o g g e t t i :
a )  Religiöne. S i  r i c h i e d o n o  q u e l l e  c o g u i z i o n i  c h e  i n  q u e s t a  m a t e r i a  s i  a p  

p r e n d o n o  n e l l a  s c u o l a  p o p o l a r e ;  e  r e s t a n o  d i s p e n s a t i  d a  t a l e  e s a m e  g l i  
s c o l a r i  p r o v e n i e n t i  d a  u n a  s c u o l a  p o p o l a r e ,  p u r c h e  a b b i a t i o  r i p o r t a t o  
n e l l a  r d i g i o n e  a l m e n o  l a  n o t a  „ b u o n o “ .

b )  L in gua ita liaria . L ’ e s a m e  s i  f a  i n  i s e r i t t o  e  a  v o c e .
Si esige che lo scolavo sappin leggere e scrivere upeditam ente; sappia  

scrivere sotto detta tura senza g ra v i e rro r i d i orlografia; vonosen y l i  elem enti 
della  m orfologia e della  siutassi, e sia  quindi in  grado d i render conto della 
declinazione e coniugazione reguläre, d i o ixtinguere le varie p a r t i  del discorsu, 
d i analizzare  la proposizione semplice e complessa, e quindi abbia una certa
p ra tica  n el i iconoscerc ü soggetto, il predicato  (nom inale e verbule) e I' og-
getto d ire tto  e indiretto d’una proposizione.

c )  A ritm etica.  L ’ e s a m e  s i  f a  i n  i s e r i t t o  e  a  v o c e .  L o  e c o l a r o  d e v e  c o n o -  
« c e r e  le quattro  operazioni fo n dam en ta li con num eri in teri.

G l i  s c o l a r i ,  i  q u a l i  n e l l a  s c u o l a  p o p o l a r e  h a n n o  r i p o r t a t o  n e l l a  l i n g u a  
i t a l i a n a  o  n e l l ’ a r i t m e t i c a  a l m e n o  l a  n o t a  “ b u o n o , .  e  n e l l e  p r o v e  s c r i t t e  d e l i ’ e s a m e  
d i  a m m i s s i o n e  m e r i t a n o  a l m e n o  l a  n o t a  “ b u o n o , , ,  v e n g o n o  d i s p e n s a t i  d a l l e  
p r o v e  o r a l i ; q u e l l i  p o i  c h e  n e l l ’a t t e s t a t o  e  n e l l e  p r o v e  s c r i t t e  h a n n o  l a  n o t a
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n o t a  “  i n s u f f i c i e n t e  n o u  v e n g o n o  a m m e s s i  a l l ’ e s a m e  o r a l e ,  m  a  r i m a n d a t i  
s i c c o m e  non itionei.

S i  n e l  p r i m o  e h e  n e l  s e e o n d o  p e r i o d o  d ’ e s a m i  s i  d e c i d e  i n  v i a  d e f i n i t i v a  
c i r c a  1’ a m m i s s i o n e  d e g l i  e s a m i n a t i .

Gli scolari dichiarati n o n  i d o n e i  non possono fare una seconda volta 
1’esame di aramissione ne nell’ istituto dal quäle sono stati riprovati, ne in 
un altro ehe abbia la medesima lingua d’ insegnamento, ma sono rimandati 
»1 prossimo anno scolastico.

P e r  1’ a m m i s s i o n e  a l l a  I  n o n  e  d a  p a g a r e  v e r u n a  t a s s a  d i  e s a m i ,  b e n s i  
g l i  s c o l a r i  d i c h i a r a t i  i d o n e i  e  i s e r i t t i  n e l l a  m a t r i c o l a  d e l i ’ i s t i t u t o  p a g a n o ,  a  
t i t i l o  d i  t a s s a  d ’ i s e r i z i o n e ,  c o r .  <1.—  e  d a  q u e s t a ,  s e e o n d o  l a  v i g e n t e  I s t r u -  
z i o n e ,  n o n  p i i ö  v e n i r e  d i s p e n s a t o  n e s e n n o  —  e  q u ä l e  c o n t r i b u t o  p e r  l a  b i b l i o -  
t e e a  d e g l i  s c o l a r i  1’ i m p o r t o  d i  c o r .  1.

B) Ammissione alle classi II- VIJ.

1 giorni fissati p e r  1’ a m m i s s i o n e  a l l e  a l t r e  c l a s s i  si renderanno noti a
tempo.

G l i  s c o l a r i  e h e  v e n g o n o  d a  a l l r i  g i n n a s i ,  d e v o n o  e s s e r e  a c c o m p a g n a t i  
d a i  g e n i t o r i  o  d a i  l o r o  r a p p r e s e n t a m i ,  e d  e s i b i r e ,  o l t r e  i  d o c u m e n t i  p i ü  s o p r a  
i n d i e a t i  s u b  1 ,  2 ,  3 , 1’ u l t i m o  a t t e s t a t o  s e m e s t r a l e ,  m u n i t o  d e l l a  p r e s e r i t t a  c l a u -  
s o l a  d i  d i m i s s i o n e .

D e v o n o  d a r e  1’ e s a m e  n e l l a  lingua italiana  q u e l l i  c h e  v e n g o n o  d a  g i n n a s i  
e h e  h a n n o  a l t r a  l i n g u a  d ’ i n s e g n a m e n t o ,  e  p e r  q u e s t o  e s a m e  n o n  e  d a  p a g a r s i  
v e r u n a  t a s s a .  S o n o  o b b l i g a t i  a  f o r m a l e  e s a m e  d i  a m m i s s i o n e  i n  t u t t e  l e  m a -  
t e r i e  g l i  B c o l a r i  e h e  v e n g o n o  d a l i ’ e s t e r o ,  e  q u e l l i  c l i e  h a n n o  s t u d i a t o  p r i v a t a m e n t e .  
D i p e n d e  d a l l ’ e s i t o  d e l i ’ e s a m e  —  a l  q u ä l e  n o n  v e n g o n o  a m m e s s i  e h e  n e l  s o l o  
c a s o  c l i e  d o m a n d i n o  d i  v e n i r «  i s e r i t t i  q u a l i  s c o l a r i  p u b b l i c i  d e l i ’ i s t i t u t o  —  
a  q u a l  c o r s o  d o v r a n n o  e s s e r e  p r o m o s s i ;  e  f a t t o  b e n e  o  m a l e  l ’ e s a m e ,  e s s i  n o n  
r i c e v o n o  a t t e s t a t o .  P e r  q u e s t o  e s a m e  d e v e s i  p a g a r e  a  t i t o l o  d i  t a s s a  d ’ e s a m e  
d i  a m m i s s i o n e  1 ' i m p o r t o  d i  c o r .  2 4 .

H a n n o  p o i  1’ o b b l i g o  d i  a n n u n c i a r s i  n e l l ’ u f t i c i o  d e l l a  D i r e / . i o n e  n e i  g i o r n i  
e h e  s a r a n n o  i n d i e a t i ,  a n c l i e  g l i  s c o l a r i  g i ä  a p p a r t e n e n t i  a l i ’ i s t i t u t o .  R i t n r d i ,  
o b e  n o n  v e n i s s e r o  a  t e m p o  d e b i t o  g i u s t i f i c a t i  o  d a  l o r o  o  d a  e l i i  n e  f a  l e  
v e c i ,  e q u i v a r r a n n o  a  v o l o n t a r i o  a b b a n d o n o  d e l i ’ i s t i t u t o ,  e  p a s s a t i  i  g i o r n i  d e l -  
l ’ i s c r i z i o n e ,  c l i i  v o g l i a  e s s e r v i  r i a m m e s s o ,  d o v r ä  c h i e d e r n e  f o r m a l e  conceB- 
s i o n e  a l i '  i .  r .  L u o g o t e n e n z a .

G l i  e s a m i  d i  r i p a r a z i o n e  e  s u p p l e t o r i  s i  f a r a n n o  i n  g i o r n i  d a  d e s t i n a r s i  
p i ü  t a r d i .  G l i  s c o l a r i  e h e  n o n  s i  p r e s e n t a n o  a l l ’ e s a m o  i n  q u e i  g i o r n i ,  a  s e n s i  d e l  
v i g e n t e  R e g o k m e n t o ,  r i n u n c i a n o  a l  b e n e f i c i o  l o r o  a c c o r d a t o  a l l a  f i n e  d e l l ’a n n o  
s c o l a s t i c o ,  e  v a n n o  c o n s i d e r a t i  c o m e  n o u  p r o m o s s i  a l  c o r s o  s u p e r i o r e .

L a  t a s s a  d ’ i n s e r i z i o n e  p e r  g l i  s c o l a r i  c h e  e n t r a n o  p e r  l a  p r i m a  v o l t a  
n e l l ’ i s t i t u t o  e  d i  c o r .  4 ,  e  i l  c o n t r i b u t o  p e r  l a  b i b l i o t e c a  i m p o r t a  c o r .  1,
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