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IE  GEORGICIE DI VIEÖILIO

considerate nei loro pregi d’ argomento e di forma con un 

cenno critico sopra alcuni traduttori italiani delle medesime.

La letteratura lati na possiede nelle Georyichc di Virgilio un 
vero capolavoro. Se v'ö opera d’ arte alla cui perfezione, per valeriui 
d’ un’ esprossione oraziana, abbiano amicamente cospiiato natura ed 
arte, dessa h senza dubbio la Georgica, opera veramente romana per 
l’argomeuto che tratta, opera, che, come osserva uu critico italiano 1) 
“ all’ intriuseca utilitä accoppia il dilotto per le doti di uua poesia 
nitida ed elaborata, quäle l’ eleganza del tempo la richiedeva, piena- 
mente consentanea al genio dol poeta, amico della solitudine e della 
campagua da cui attinse le prime ispiiazioni —

E veramente, siccome una pianta per ben attecchire e metter fiori 
e frutta deve nascere e crescere nel terreno a lei preparato dalla 
natura, cosi ogni ramo di letteratura e di arti belle iu genere pro- 
spera tra quei popoli principalmente ed in mezzo a quelle condizioni 
di vita pubblica e privata, ovo tutto contribuisce a proinuoveine il 
rigoglio e la feconditä.

I Romani erano un popolo agricolo per eccellenza. L’ agricol- 
tura, questa madre dell’ industrie umane, era trattata con ispecialo 
amore da quella nazione sovrana, anzi jiiü forse che al valore del- 
1’ arrni ed alla tempra maschia della razza latina vuolsi attribuire 
il rapido incremento dello stato romano al genio nazionale dedito 
all’ arto agricola, fonte prima di pubblico e privato benessere. Iudi
o non d’ altro ripetono lo glorie future di Homa i poeti deli’ etä aurea,

1) Gins. Arcangeli. V irg ilio  c Ic suc opevc. —
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conie Orazio e lo stesao Virgilio in piii luoghi, ed anche nelle Geor- 
giche lü ove dice: 1)

Hanc olim veteres vitam coluere Sabini,
Hanc Kemus et frater, sie fortis Efcruria crevit 
Scilicet et rerum faeta est pulcherrima Roma 
Septemque una sibi muro circumdedit arces.

Le armi di Roma furono ovunque vittoriose perchfe apportavano 
ai popoli della terra il beneficio inestimabile deli’ industria agricola, 
fattore importantissimo di civile e morale progresso, per cui le na- 
zioni soggette si acconciavano ad ubbidire di buon grado al vessillo 
romano, ehe apriva inesauribili sorgenti di ricchezza nei paesi con- 
qnistati e con tale mezzo potentissimo di civiltä dirozzava le genti.

La spada e la marra furono dunque i fattori della romana gran- 
dezza e 6imboleggiano anche nella poesia virgiliana la floridezza 
dell’ Italia antica, 2)

Terra antiqua, potens armis atque ubere glebae; 
e nelle Georgicbe 3)

Salve, magna parens frugurn, Saturnia tellus 
Magna virum ; tibi res antiquae laudis et artis
I n g r e d io r ............................

Questa idea deli’ estimazione in cui era tenuta 1’agricoltura 
presso gli antichi romani viene espressa anche da Catone: 4)

“ Maiores nostri, (egli serive) virum bonum cum laudabant, ita 
laudabant, bonum agricolam bonumque colonum. Amplissime laudari 
existimabatur, qui ita laudabatur. „

.Premessi questi cenui declarativi deli’ indole nazionale romana 
in quanto manifestavasi in una appassionata propensione ali’ agricol- 
t.ura, ö facile comprendere, passando aH’argomeuto letterario, ehe la 
poesia didascalica nou poteva a meno di nascere ed allignare feli- 
cemente in un terreno cosl ben disposto. Ed ecco quindi ai tempi 
di Augusto, quando le lettere e 1’ arti belle erano giunte al loro 
fiore, spuntare 1’era propizia anche per la didascalica latina e que
sta sorgere d’ un tratto gigante nel poemetto, di cui appunto ci 
occupiamo. Fu grande Ventura per le lettere latiue che in quell’ epoca 
sorgesse un poeta a tal genere di componimenti, dirö cosl, naturato. 
A Virgilio era riserbato il vanto di lasciare, non dirö soltanto tm 
monumento d’ arte iinperituro, ma anche uu’ opera poetica, la quäle

1) II, 582-35. — 2) En. III, 164. — 3) II, 173. — 4) de re. rust. prooom.
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non altrimenti che 1’ epopea pei tempi eroici, ritraesse genuinamente 
l ’impronta nazionale (lei popolo romano, esaltando quella virtü a cui 
Roma dovette gran parte delle sue glorie.

Si dice comunemente che Virgilio nelle Georgiche siasi atte- 
nuto al modello greco, e come nell’ epica avea seguito Omero, cosl 
aucho nella didascalica per istraordinaria felicitä d’ ingegno, rivaleg- 
giando con Esiodo, l'abbia superato.

Ciö non ö vero che in parte. Non che in quanto al genere di 
componimento ed alle leggi d’ arte ad esso inerenti Virgilio non abbia 
attinto all’opera didascalica del vate ascreo, perche anzi egli stesso
lo confessa 1)

Ascraeumque cano Romana per oppida carmen. 
ina ciö non va iuteso nel senso d’ uu’imitazione deli’opera di Esiodo 2) 
quäle han fatta sulle Georgiche stesse alcuni didascalici italiani, come 
l ’Alamani ed il Rucellai. Virgilio padioneggia completamente 1’ ar- 
gomento, perche puö dire della didascalica di questa specie ciö che 
Orazio afferma circa la satira, vale a dire: essa ö cosa tutta nostra 
(tota nostra).

L’ ispirazione a soggetti agricoli non era acquisita, ma, eomo 
vedemmo, sgorgava spontanea dal carattere della nazioue; non era 
un tema, a vestire il quäle occorresse ad uu Romano ricorrere a 
fonti straniere, ma bastava sapesse, come Virgilio, colle grazie e colle 
attrattive della poesia trasfondere in un componimento le impressioni 
proprio ed il tosoro di cognizioni agrarie comuni, si puö dire# alla 
nazione.

E porciö nou immodestia, come a prima giunta potrebbe sem- 
brare, ma pura ed intima persuasione del proprio assoluto dominio 
in tale materia stiggeriscono al poeta ispirato i versi:

.................................Temptanda via est, qua me quoque possim
Tollere humo victorque virum volitare per ora. 3) 

e poi:
Sed me Parnasi deserta per ardua dulcis 
Raptat amor; juvat ire iugis, qua nulla priorum 
Castaliam molli devert.it.ur orbita clivo. 4)
D’ altronde e che altro all’ infuori deli' idea artistica e d’ im 

certo profilo d’ interna disposizione poteva Virgilio attiugere al mo
dello greco ? II poemetto "Ep-;« y.. 'Hlipat di Esiodo e parto poe-

1) Georg. 2, 176. — 2) ”E pvx y.. i%|*ep«i. — 3) G. 3. 9-10. — 4) G. 3. 
291-292.



tico (Jistinto come tu tti i capilavori d 'arte clella (Jfecia classica 
per nativa bellezza e somplicitä di stile, per venusta plastica di forme, 
e per quell' arcana maestria, che sopratutto si ammira in Ornero, di
tratteggiare le cose in modo che 1’ arte sublime deli’ autore non ap-
parisca ed in certo modo asconda s& stessa, da tembrare che la natura 
stessa traeci il quadro delle sne maraviglie.

In tale riguardo, conie in tutte le opei'e d’ arte romane del-
l ’epoca augustea fcroviamo 1’ influenza del classicismo greco, cosi non 
si puö discono^cere 1’ effutto prodotto nolla mente di Virgilio da'.lo 
studio deli’ opera cilata di Esiodo. Ma in cjuanto alla natura degli 
iirgomenti trattati ed al merito intrinseco della massima parto d**i 
medesimi, indarno cercheremmo il riscontro nell’ autore greco, so si 
eccettuino alcune idee tutte speciali d’ ivna parte del poema di V ir- 
gilio, le quali, per la loro natura, si appoggiano al tema svolto nella 
quarta parte del poemetto esiodeo che si chiama comunemonte Ca- 
lendario. II lavoro di Esiodo appartiene, rigorosainente parlando, ai 
didascalici precettivi puramente con teudenza prevalentemente etico- 
morale; mentre le Georgiche, senz’ escludere questa tendenza parti- 
colare, abbracciano, direi cosi, il campo intero della didascalica; av- 
vegnacche vuoi considerare il lato istruttivo, ed eccoti una serie di 
precetti tutti aurei anche in linea, dirö cosi, tecnica; ti piace il ge
liere descrittivo ed ecco innamorarfci le tante descrizioni sparse a 
dovizia pel carme, tutte maestrevoli, tutte animate e lussureggianti 
di bellezza e leggiadria; vuoi il lato morale ed hai di che appagaro 
la tua brama negli splendidi squarci di poesia idilica detlati da cbi 
sente nel profondo del 1’ anima la potenza morale racchiusa nei sem- 
plici e santi costumi della vita campestre.

L’ opera didascalica di Esiodo in quella vece comprende una 
serie di massime d’ argomento morale e sociale diret.te al fratello 
del poeta:

Set 3’ svoj jaOXä veewv epew, \J.iyx vvjirte lljpoKj, 
tra  le quali distinguonsi in primo luogo l'am ore al lavoro, squarcio 
classico tutto intessnto di sentenze auree, come p. e.

e p f o v  t ’ e ü S sv  o v s iS :? ,  aspy tY ) 2 ä  t ’ S v s i s c ;

Ti;; o’aperr,? ISpwT« Oset zpewapotOiv I0y)-/.ov

S; xe ywfja yspevia y.x/.ö) eiet 'pfcao;
viv/.d,rt yaXsxotat /.«OazTi^evo; eTŽscstv,
tm Z 'fc it Z iu; x'jtc; ayaUzxi . . . .



D' agricoltura vi sono pure dei couni, ma non ö il soggetto 
predominante. In questa parte Virgilio ebbe seuz’altro innanzi gli occhi 
l’originale greco, il ehe raecogliesi da qualche passo, come p. e. la de- 
scrizione dell’aratro 1), e 1’ aecenno quando si debba seminaie, arare ec.

Esiodo: 2)
. . . .  VUjJ.viv onelpsiv-^ujjivbv ß;ti)TiJv

Virgilio: 3). Nudus ara, sere nudus.
La seconda parte del carme di Esiodo comprende precetti re- 

lativi alla uaviga/.ione, tra i quali non trovi pressochö nulla clie si 
possa paragouare con Virgilio, se non losse per avventura il luogo 
comuue dei presagi del tempo forniti da c.erti augelli di mare o da altri 
animali. La terza parte intitolata dai critici “ ethica „ b interessante, 
porchö i vi ci vien porto un saggio deli’ ingenua, quasi infantile civiltä 
dei tempi in cui videro la luca le poesie di' Esiodo, nelle quali si 
leggono precetti stranissimi, come

iavjc’ ävz' r,i)vtsu TSTpa(A(j.6vs; ipOic stj,r/eiv 4)
oppure:

itot1 ev z p c /c f j  "CTav.wv äXaBs xpapsovriov 
y.pr)vc(wv oüpstv, 5 )

cd altri tali. Neppure di questa parte si trova un qualche riverboro 
uelle Georgiche.

Yiene la quarta parte detta “ Calendarium „ ed iS veramente 
tale, perche il poeta ne cita ad uno ad uno divorsi giorni dei mese 
spcondo le fasi lunari, aggiungendo quali di questi siano sacri, quali 
profani, in quali si possa con isperanza di buon successo intrapren- 
dere alcuue operazioni, in quali no, e cosi via, p. e :

■jrpwTcv svy; zi~py.c te  y.a; eß5ö;j,v) tepiv Yj;j. stp 

svSey.3tT  ̂ te  SuwSsxahY) ye  ij.jv eoOXst

■fi jxiv SV? xefostv, r, S’eü^pjva vwcpwbv äjjuxaOai 
r, t i  suwisv.a-r; Tr;? h lv /A v r^  jjiif’ äpi-tvwv 6 )

HYjvb; t ’ övSoäTY) y.ä-psv xal ßouv Ipijjwxov 
Ta|j.ve;j.Ev . . . .

8’ £^a).£as-0at e -s i  /» X sz a i t£  xat oibixi 7)

( ’Eptvisi;). —
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Qui c’ h qualche traccia d’ imitazione, del reato di poco mo- 
mento, nelle Georgiche 1)

Ipsa dies alios alio dedit ordine luna 
Felicis operum. Quiutam fugo: pallidus Orcus 
Eumenidesque satae; tum partu Terra nefando

Septima post decimam felix et ponere vitem 
Et prensos domitare boves et licia telae 
Addere; nona fugae melior, contraria furtis.

Cid & quanto a uu dipresso trovasi nelle Georgiche da raffron- 
tare col carme del vate ascreo; per cui non si va errati aggiudi- 
caudo al grande poeta romano la palma tra i poeti deli’ antichitü 
che trattarono il genere didascalico. Cosi la pensa auche il Rucellai 
uei bellissimi versi:

E se non ch’ io t ’ adoro, o chiaro Spirto 
Nato presso alla riva, o ve il bel Mincio 
Coronato di salici, e di caune 
Eeconda il culto e lieto suo paese,
Poichž portasti alla sua Patria primo 
Le palme, ehe togliesti al Greco d’ A,sera 
Che canld i doni deli’ antica inadre.

lo canterei come giä nacque il mele

Ma questo non vo’ far ; perch’ io non cerco 
Di voler porre iu si graud’ orme il piede 
Ove entrar non potria vestigio umano 
Ma seguo 1’ ombra sol delle tue frondi 2).

Scopo d’ ogni poesia e della didascalica in ispecie si e quello
d’istruire dilettando,

Omne tulit punctum, qui miseuit utile dulci 
disse pure il maestro de’ maestri in arte poetica, ed il Parini in im 
suo giudizio critico sopra la “ Coltivazione dei monti „ del Lorenzi 
osserva molto saviamente: “ Quanto mi piacerebbe che il Lorenzi 
avesse riflettuto che gli argomenti di questa sorte sono un pretesto 
per la bella poesia anzicchö il fine assoluto di essa, clio quando si
vuol istruire, conviene trat.tar pianamente, direttamente e semplice

1) Georg. 1. ü7(!-28(i. — 2) Le Api v. -F>0 s».
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mente il proprio soggotto tendendo immediatamente all’ utile, e die 
al contrario, quaudo si scrive in poesia di cui fc proprio il dilette- 
vole, giova di mescolare con buona e costante economia 1’ utile al 
dilettevole. „

Uu’ attuazione splendida, sovra ogni dire maestrevole di tale 
precetto sono appunto le Georgiche di Virgilio, il poeta piü simpa- 
tico dell’antichitä, il poeta cui in ogni genere, ma particolarmente 
nel didascalico, “ le muse atlattdr piü ch’ altri mai

La didascalica fe poesia delle piü difficili, perchž, oltre ai doni 
coniuni ad ogni grande poeta, il didascalico deve mostrar d’essere in- 
namorato del soggetto cli' ei tratta, deve seutir nell’ iutimo dell'anim a 
il bello che deriva da un’osservazioue entusiastica, dirö cosi, delle sce
ne naturali che gli destano le idee e gli affetti ed avvivano in sua 
mano il pennello. E Virgilio in ciö tocca 1' apice. Foggiato da natura 
a semplicitä di vivere, a candidezza di costume, a squisitezza di sen- 
timento, nato e cresciuto in mezzo alle gioje campestri, egli non i- 
scorgeva 1’ umaua felicitä altrove che nella solitudine della campagna. 

Bura mihi et rigui placeant in vallibus amnes
...................................... 0  ubi campi
Spercheosque et virginibus bacchata Lacaenis 
Tayeeta, o qui me gelidis convallibus Haemi 
Sistat et ingenti raraoruin protegat umbra! 1) 

e piü sotto :
Fortunatus et ille, deos qui novit agrestis.
Illum non populi fasces, non purpura regum 
Flexit et infidos agitans discordia fratres. 2)

Quindi nessuno piü di lui adatto a discernere nel miracolo della 
vegetazione gli arcani tratti della inauo invisibile che il tutto dipinge 
ed avviva, nessuno piü di lui poteva provare emozioni piü forti nel 
contemplare lo spettacolo della natura quäle presentasi nella sua 
calma e sublime maestä all’ occhio doll’ uomo ispirato alle pure e ca- 
ste sue gioje. Le creazioui piü vaghe del genio di Virgilio sono ap
punto appoggiate a soggetti rustici, ne puössi trovare sorprendente 
tanto tesoro di poesia nelle Georgiche, quaudo si rifletta che sono 
uscito dalla mano istessa che dipinse la vita pastorale con tanta 
grazia, come leggiamo nell’ Egloghe. — La vena di poesia adunque 
che gli rompe dal cuore purissima e ridondanto ci rapisce immensa

1) G. 2. 189. -  2) 1. c. 195.
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mente alla lcttura delle üeorgiche; ma ne ciö sol tan to, ne i töc- 
cbi pili squisiti, uö 1’esubeianza di fantasia, nö lo splendore della 
forma o le grazie della lingua tanto ci aflfascinano lo spirito quanto 
quel calore d’affetto per le cose descritte ehe irradia dalle sue pa
role e dai quadri tralteggiati, e ci forza ad invagbirci noi pure della 
vita campestre. l’oes'a ed arte stanno sempre associate nell'opera di 
Virgilio, il precelto espresso coi piü vaghi colori poetici alterna c llo  
deserizioni, il ehe produce un pffetto mirabile; ma ciö cbe piü no 
diletta sono i tratti di poesia idilica, che sparsi qua e lä nel poema 
procurano allo spirito il piü grato sollievo, facendoci assaporare in 
certo modo la volutta dei piaceii della campagna Eccone un saggio: 

Et varios ponit fetus autumnus et alte 
Mitis in apricis coquitur vindemia saxis 
Interea dulces pendent c:rcum oscula nati,
Casta pudicitiain servat domus, ubera vaccae 
Lactea demittuut, piuguesqtie in gramine laeto 
lnber se adversis lnctautur cornibus haedi.
Ipse dies agitat festos, fususquo per herbain 
Ignis ubi in medio et socii ciatera coronant,
Te, libans, Lenaee, v o c a t .............................. 1)

Tale aifozioue del poeta pel soggetto prescelto 11011 ö a dire 
con quauta dolcezza traspiri dalla pittura delle operazioni agricole 
anche lo piü semplici ed usuali. Non parlo del canto quarto dedicato 
airapicoltura, dove 11011 scorgiamo deseritti ma dipinti nel modo il piü 
naturale, i costumi, l’mdole e l’a ttiviti\ di quegli industri iusetti; dove, se 
il poeta neli’assunto di “parva componere magnis„2) riusci nella manie- 
ra la piü perfetta, la piü graziosa, la piü sovranamente dilettevole ebo 
imaginar si possa, ciö vuolsi attribuire in gran parte all’evidente 
compiacenza interna colla quäle egli tesse quell’elogio mirabile dello 
api. Ma, como dissi, oltre al cilato luminosissimo esempio, altri ve 
ne sono, e non pocbi ; p. e., il poeta tocca delle varie specie di 
piante di cui ciascuna ania il terreno, a cui sortilla naiura, ed ecco 
colto il destro di dare sfego ali’ esuberanza di sentimento con quel- 
1' ologio caldo impartito ali’ Italia, paese agricolo superiore a tutti 

Salve, magna parens frugum, Saturnia tellusS).
Veggasi inoltre come spirino amore e tenerezza del poeta pel- 

1’ argomento i versi seguenti:

1) G. 2. 521-529. 2) 1. c. -1. 170. — 3) 2. 174. —
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Omiiö adeo gehiis in terris bominumque feraruinquo 
E t genus aequoreuni, pecudes pictapque volucres, 
ln furias igueuique ruunt. Amor omnibus idem.
Tempore non alio catulomm oblita Jeaena 
Saevior erravit campis, nec funera volgo 
Tarn multa itiformes u m  stragemquo dedero 
etc.............................................................

Nel verso virgiliano uoi sentiamo qnasi vibrare la corda d’af- 
fetto con cui il poeta dä vita a ’ suoi concepimenti, ed ö questa una 
dote di cui va piü ch’altri insigne Virgi.io, la cui finezza di seutire 
ed ainabilitä, di esporre Iraspirauo da tutte le sne opere.

Ma consideriamolo ora sotto il riflesso deU’ai te agricola. L’opera 
di Virgilio considerata da queslo lato ci si presenta come uno specchio 
delle cognizioni e delle pratiche agrarie dei Komani a’suoi tempi; per 
essa apprendiamo fino a quäl punto fosse giunta quell’ arte benefica, 
ed invero raffrontando le idee ed i modi suggeriti dal poeta colle no- 
stre costumanze in proposito, ci prende stupore che quell’arte fosse per- 
venuta a queH’epoca a tanta altezza, benche non avesse il sussidio delle 
scienze fisicbe come lo ha oggidl. Si avverta poi che Virgilio non 
ci da precetti e teorie basate sopra uno sterile empirismo in mate- 
ria agricola; egli e agricoltore intelligente, quasi direi filosofo agrario 
che indaga le ragioni delle cose ]) ed espone pensieri, e veduto che 
1’ addimostrano per que’ tempi maestro in agricoltura.

In questo riguardo chi non conosce 1' aurea massima, che si 
legge nelle Georgiche? 2)

............................................ laudato ingentia rura
Exiguurn colito.

Lode i grau campi e nei minor s’ appigli 3) ?
In agricoltura, soggiunge in altro luogo, se non v’ e progresso,

la rota volge rapida a irind ietro :
Vidi lecta diu et multo spectata labore 
Degenorare tarnen, ni vis humaua quotannis 
Maxima quaeque manu legeret. Sic omnia fatis 
In peius luero ac retro sublapsa referri 4).

Sentenza questa dali' amore pell’ arte indettata anche a qualche 
poeta didascalico italiano, come p. e. allo Spolveriui,

Che non di rado il contadin mal saggio
1) Vedi C. 1 v. 415-424. — 2) 2 .413 . — 3) Alamani, La Colt.ivazio-

ne. — 4) 1. 197-201.
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Piü cbe nebbia e vapor, ei la sna sorte,
Da se ai forma, « beu sovente ancora 
Con lo sconvoltü oprar, col peusar torto 
La sua golpe s’ adduce ed il suo tarlo 1).

e 1’ Aricci:
Men faticosi modi ignavia sozza 
l’ersuase ai codardi: infimo grego 
Cui mai di novitä, stimol non move,
E servo e cieco va dinanzi all’ uso 
Stupidamento e il ver non mira o sprezza 2).

Cosi pure clii non iscorge in Yirgilio 1’ appassionato agricoltoro, 
l’affettuoso amico del contadino laborioso e solerte nel quadro tutto 
tenerezza o grazia, cou cui ci dipinge il veccliio Coricio,

..................................................cui parca relicli
Iugera ruris orant, nec fertilis illa iuvencis
Nec pecori opportuna soges, nec comoda Baccho 3),

e che pure, ad onta di cid, riusci mercü rindustre ingegno e 1’ in- 
defessa attivitä a trasformare uaa sterile landa in uu giardino ri- 
deute ed ubertnosissimo ?

Benehfc soltanto 1’ agronomo di professiono sia in grado di ap- 
prezzare tu tta 1’ eccellenza dei precetti agricoli di Virgilio, tuttavia 
non v’ö cbi, ancbe a lume di buon senso, non riconosca vere alcuno 
delle massime che verremo citando.

II terreno smuuto da prolungata produtfcivitä, iia d’uopo di ri- 
poso, o lasciandolo alcun tempo, per dirla coli’ Aricci, “ poltrir mag- 
gese „ od alleviandolo per lo mono colla spminagione alternata di 
vegetali meno abbisognevoli di succo nutritivo,

Alternis idem tonsas ces?are «ovales 
Kt 8egnem patiere situ durescere campum 
Aut ibi flava seres mutato sidere farra,
Unde prius laetum siliqua quassante legumen 
etc....................................................... 4)

Vuoi sapere quando abbiasi a seminare orzo, lino etc. PEcooti 
il precetto:

Exercete viri, tauros, serite bordea campis,
Usquo sub extremum brumae intractabilis imbrem 5)

1) Spolv. la Coltivazione del riso. — 2) Coltivazione degli «livi. — 
3) i .  127 ss. — l) 1. 71 ss. — 5) 1. 210.



I nostri agricoltori non seminano orzo e frumento nei terreni 
vestiti, perche quel geuere di cereali danneggia le piantagioni e, como 
dicono, le abbruccia. Cosi Virgilio,

Urit euitn lini campum seges, urit avena

Venghin dopo costor 1’ orzo e 1’ avena 
Ma ponga cnra in ciö che questa suole 
Vie pili danno portar seccando i cainpi
Al non saggio arator, cho spigbe e stramo

Alamani 1).
Vogliamo sapere in quante maniere si propaghino le pinnte e 

ce ne istruisce il poeta vestendo 1'argomento di parole e frasi quanto 
mai espressive, come per citarne u n a :

Silvarumque aliae pressos propaginis arcus 
Exspectant et viva sua plantaria terra 2),

1’ operazione che qul in veruacolo appellasi “ provenare
Uno de’ precetti piu semplici di agricoltura, benchfc non sem

pre osservato, si fe quello di adattare la coltura all’ indole, alle pro-
prietk, alla positura dei terreni.

Un paese p. e., come il nostro, dove la campagna ridente, ehe 
ne circonda, ci presenta una fuga, dirö cosl, di colline ehe si succe- 
dono 1’ una ali’ altra or basse or dolcemente salienti a modica al- 
tezza, ove, se eccettui le poche vallate distese tra  i colli, la coltiva- 
zione dei cereali non puö far buona prova, un paese, dico, come 
il nostro vuol essere piantato preponderantemente a viti, ulivi ed 
alberi fruttiferi in genere. Virgilio stesso ve lo suggerisce o agricoltori, 

Quare agite, o, proprios generatim discite cultus 
Agricolae, fructusque feros mollite colendo,
Neu segnes jaceant terrae. Iuvat Ismara 3) Baccho 
Conserere atque o!ea magnum vestire Taburnura 4).

I giovani germogli degli alberi fruttiferi, ehe spontanei sorgono 
dalla radice della madre, vogliono essere trapiantati e cresciuti poi 
con amorevole cura dal colono, altrimenti

Pomaque degenerant sucos oblita priores 
E t turpis avibus praedam fert uva racemos 5).

Chi sa quante volte il poeta avrä colle sue mani stesse eseguito 
quanto con lucida esattezza e peregrina eleganza ci suggerisce ri-

1) L» Coltivazione. — 2) 2 .26. — S) Paese montiiOBO della Tracia. — 4) Catena 
di monti nella Carapania, ossia Terra di lavoro. — 5) 2. 59, 60.
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guardo alla niauiera di nobilitare lo pianto col mezzo doli’ innesto 
veramente detto o doli’ inoculazione, di cui ci da una pittura par- 
lante 1) cho cbiude:

........................... nec longum tempus, et iugeus
Exit ad coelum ramis folicibus arbos,
Miraturque novas frondes et 11011 sua poma.

............................................ nia guardando in giro
Si bella scorge 1' adottiva prole
Cbe i veri figii suoi posti in oblio
Lieta e piena d’ amor gli altrui nutrisce 2).

Tocca indi dolle qualitä dei terreni, cui esamina da vicino ad- 
ditaudo a quali specie di piante sia adatto ciascuno:

Nunc locus arvorum ingeniis: quae robora cuique,
Quis color, et quae sit natura ferendis.
Difficiles primum terrae collesque maligni,
Tenuis ubi argilla et, dumosis calculus arvis 
Palladia gaudent silva vivacis olivae . . . .  3).

Cosi il poeta c’ insegua quäle terreuo sia confacente alle viti, 
quäle ai foraggi, qualo a ’ cereali, quäle sia sopratutto il terreno, ehe 
qui dicono forte, perchfe risulta dal dissodamento di boscaglie o d’al- 
tre terre digiune per lungbi anni d’ ogni coltura:

Et nemora evertit raultos ignava per annos,
Autiquasque domos avium stirpibus imis 
Eruit; illae altura nidis petiere relictis 4).

Quest’ ultima idea degli nccelli cbe lasciano ie sedi fin’allora 
incontrastate, & degno ornainento alla precedonte deserizione e rnostra 
la valenlia del poeta nel dar vita alle cose anebe meno appariscenti.

Beato, dicono qui, il contadino cbe volta la terra prima dei 
rigori invernali, lasciando ai geli la cura di sciogliere e sminuzzare 
le glebe. Cosi Virgilio:

His animadversis terram multo anto memento 
Excoquere et magnos serobibus concidere montis,
Ante supinatas aquiloni ostendere glaobas,
Quam laetum infodias vitis gentis —  Optuma putri 
Arva solo: id venti enrant gelidaeque pruiuae,
E t labefaeta movens robustus iugora fossor 5).

Come debbansi piantaro lo viti, so spesse o raro e dove in un
1) 2. 73-82 — 2) Alnmani np. c, — 8) 2. 177 ss. - -  4) 2. 207. — 5) 2. 25!>«s.
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modo e dovo nell’ altro si raccoglie dai versi segueuti:
.................................Si pinguis agros metabere campi,
Deusa sere; in denso uou seguior ubere Bacchus;
Sin tumulis adclive solum collisque supiuos,
Indulge ordinibus, nec setius omnis in unguem 
Aiboribus positis secfco via limite quadret 1).

Quanto poi aggiunge riguardo alla cura della vite lo manife
sta vero maestro in tale ramo di agricoltura. Qui impari quando si 
debbano piantare le viti

Optuma vinetis salio, cum vere rubenti 
Candida venit avis longis invisa colubris.
Prima vel autumni sub frigora . . . .  2).

Iu approsso 3) ci racconla ehe gli agricoltori de’ tempi suoi 
ponevano entro i solehi, ove si mettevano le viti, dei pezzi di pie- 
tra  pomice a varie specie di conchiglie, perebö succhiando 1’ acqua, 
riparassero le radici dal soverchio umore in tempi di strabocchevoli 
pioggie, e le inumidissero poi ne’ momenti d’ arsura.

Le viti lasciavansi, come tuttodi in molte parti d’ Italia, ere- 
scere appoggiate agli alberi, sui quali libere estendevano le loro 
torte braccia; ina prima che ciö avvenisse si educavano, tenere an- 
cora, reggendole, come presso di noi, a pali e forche fiuchk avessero 
rnesso forze d’ attortigliarsi agli alberi di sostegno 4). Quivi leggonsi 
pure quegli stupendi versi con cui si preserivono i modi da spguirsi 
nell'allevare la vite:

Ac dum prima novis adolescit frondibus aetas, 
Parcendum teueris, et dum se laetus ad auras 
Palmes agit, laxis per purum inmissus liabenis,
Ipsa acie nondum falcis temptanda, sed uncis 
Carpendae manibus frondes interque legendae,
Inde ubi iam validis amplexae viribus 
Exierint, tum stringe comas, tum braccliia (onde.
Ante reformidant ferrum; tum denique
Dura exerce imperia et ramos conpesce fluentis 5).

Tutto questo squarcio di didascalica precettiva relativo alla.vite 
ö un capolavoro de’ piü rari, perocchfe in es.-o non vediamo solamente 
il grande poeta che tutto anima, tutto avviva col suo pennello divi
no, ma l’esperto, l’intelligente agricoltore (he a m ,  come altrove di-

1) 2. 275-286. — 2) 2. 319. — 3) 2. 346. — 4) 2. 358 ss, — 5) 2. 362-372.
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cemmo, la campagua appassionatamente, o della vito in special mo
do si appalesa tenerissimo. Tali saggi di vera didascalica illeggiadriti 
di colori non accattati ai repostigli rettorici, ma adorni di tinte va- 
ghissime ed aniinati da un alito di caldo aflfetto ehe il poeta vi tra- 
sfonde, tali tratti, dico, sono rari e Virgilio ž appuuto in qnesti iu- 
superabile.

Si trovano bensi dei brani anche nei didascalici italiani ove 
1’ indole del componimento esige, dird cosl, ehe il poeta si diffonda 
in qnalche tratto di carattere lirico. Cosi 1' Alamani copia Virgilio 
la ove dice:

O Beato colui che in pace vive 
Dei lieti carnpi suoi proprio cultore 
A cui stando lontan dali’ altre genti 
La giustissima terra il cibo apporta 1).

ma del resto troverai bensi molta facoltä poetica, magistero d’ arte 
ammirabile, forme improntate di leggiadria e buon gusto, ma argo- 
menti preši a prestito da Virgilio o da serittori di cose agrarie, co- 
me il Columella e Plinio tra i latini, il Soderini 2) ed altri tra i re- 
centi rispetto a ’ suoi tempi.

Piü di tutti gli imitatori di Virgilio leggesi volentieri il Ruc-
cellai 3), poeta che s’addimostra prešo di caldo amore pel soggetto
e ehe, sebbene calchi le orme dol grande maestro, il fa perd con a- 
scoso artificio e con «na perizia singolare, tanto da eludere, come 
vedremo, il lettore.

Lo Spolverini 4) tratta un soggetto nuovo, come giustamente 
osserva nel proemio:

Te dono almo del ciel candido Riso
Solo fra tanti in mille e mille carmi
Lodati semi non ancor deseritto 
Cantar i n t e n d o ........................................

Egli mostra padronanza deli’ argomento e sa vestire i concetti 
di forme vaghe ed espressive in modo da istruire e dilettare ad un 
tempo, come p. e. la ove parla del la scelta del suolo:

Quella in cui la pallente argilla o’ 1 duro 
Tufo, o 1’ infame creta avesser nido 
Fuggir si deve nulla men ehe ogni altra

1) Op. c. — 2)  Coltivaziono della vito. — I<o api. — 4) La coltivazio- 
no del Riso.
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Dovo sterilo algente e rozza ghiaja
O sabbia i m p e r i ..................................
Tranne sol questa, ogni altra tena, o sia 
Di quol vario color clio vezzeggiando 
Mostrar suole colomba al collo iutorno
O fosca o biondeggiaute, o ehe il giacinto 
Kassembri o’ 1 croco, allor clio trito e spavso 
Di poche acquose stille appar vermiglio,

Ed il sistema d’ irrigazione delle risaie, argomento piuttosto 
restio a poetica deserizione, e pero esposto a rigore d’ arte e con 
gusto poetico:

Vuolsi inalzar con magistero accorto 
Ove piü incliina disuguale il fondo;
A ciö traverso alla frapposta valle 
Possa per 1’erta incamminarsi il rivo.
Tal bisogno perö, sul cominciarsi 
Fuggir si vuol da cbi ben dritto intende;
Chö pria cliinate con esperta mano 
Di tratto in tratto dolcemente 1’ aje 
Fa clie discenda a lenti passi 1’onda.

Anche dove parla dei vari generi di concimi sa pure colorire 
1’ argomento, tu tt’ altro ehe poetico, di termini e modi appropriati ed 
eleganti: ma in altri luoghi non possiamo schermirci da un certo 
senso di noja, p. es. nel leggere il brano di circa 800 versi, con 
cui c’ insegna la mauiera di cercar 1’ acqna. Cosi pure non pare gran 
fatto armonizzante col genio della didascalica italiaua 1’intramezzare 
i precetti agricoli di episodi aventi a soggetto fatti deli’ antica 
mitologia, i quali, se piacciono in Virgilio, perchö a lui cadevauo 
spontanei dali’ indole dei tempi, non possono perö andar a genio a noi, 
se non sono usati con somma parsimonia.

Un didascalico italiano della buona scuola ci sembra di trovare 
nell’ Aricci, ehe non imita Virgilio come i precitati, riducendo a veste 
italiaua, quasi letteralmente, degli squarci delle Georgiche ; ma lo imita 
sapientemente, cercando di ammodellare il suo lavoro ai tipi di quel 
grande, che ö, e sarä, sempre il maestro di tale poesia. Io son per 
dire ehe 1’ Aricci, il quäle, come vedremo, ci diede anche una tra-

2
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(liizione delle Georgiche. dopo Virgilio, si legge col maggior piacere, 
tanto piü ch’ egli tratta fra gli altri un argomeuto che serve, dirö 
cosi, a completare le Georgiche. In queste tra la licca descrizio- 
no delle varie maniore di piantare, crescere ed educare gli alberi, 
non s’ incontrano della pianta sacra a Minerva che rapidi e fuggevoli 
cenni 1), il che c’ indurrebbe a credere che il poeta non avesse gran 
fatto esperienza deli’olivo. Ciö non dovrebbe recarci stupore. Dond’e 
ehe Virgilio in principal modo attinse il tesoro delle sue cognizioni 
in fatto di agraria, se non dal suo paese natale, al quäle, anche nelle 
varie vicende della sua vita, il legava sempre un affetto tenerissirao 
per la grata ricordauza dell’avito podere che lo avoa veduto nasce- 
re, ed a cui avea prodigato tutte le suo eure prima di trasfe- 
rire il soggiorno a Koma. Anche nelle Georgiche ne fa menzione 2) 
e nominandolo non puö reprimere una lagrima di cordoglio, pensando 
senza dubbio alla spietata spogliazione delle terre che colpi i suoi 
compaesani durante le note distribuzioni di campi ai soldati dei 
triumviri. Ora, che i dintorni di Mantova siano fiorenti di rigogliosa 
vegetazione, che ivi la natura spiegln tu tta  la pompa de’ suoi doni 
in fatto di cereali, di frutti, di vino, ö cosa nota, com’ö noto che le 
vaste e pingui praterie di quei luoghi favoriscono in grado eminente 
la pastorizia; ma che quella sia la patria degli ulivi nessuno il dirä. 
Egli e perciö, come dissi, che si legge assai volentieri il poemetto 
sulla Coltivazione degli ulivi dell’ Aricci, il quäle copre in certo 
modo una lacuna delle Georgiche.

II carattere di originalitä, ö dunque ciö che in primo luogo ci 
alletta, senza dire poi del pregio intrinseco del lavoro, che manifesta 
nell’ autore intelligenza vera ed amore del soggetto, luminosa evi- 
denza e grazia di dizione poetica.

Ecco, p. e., uuo dei modi suggeriti dall’Aricci a promuovere la 
fertilita degli ulivi, per la giustezza del quäle ci appelliamo agl’ in- 
telligenti:

Ma null’altro alimento e di piü frosco 
Succo fecondo riuvenir tu puoi 
Per 1’ albero gentil, delle tenaci,
Erbose umide zolle e delle piote 
Ben marcite e scomposte.

F ra i nostri agricoltori vige un pro vorbio agricolo applicato

1) 2. 420-425. — 2) E t qualem infelix am isit Mantua cainpum. 2 .198 .
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ali’olivo, ehe dice: “ Fammi povcro se vuoi che ti faccicc ricco„. Su 
talo operazione della potatura degli ulivi 1’ Aricci si diffonde molto, 
osservaudo in primo luogo giustam ente:

............................ che 1’ umor sorgente
Dalle radici ad allattar la pianta 
Quauto meno si volge a nodrir rami 
Tanto piü abbonda ai pochi.

Indi circa al tempo utile per tale operazione soggiungo:
............................ Util non meno
Che necessario fu il potar per tempo 
Si percbö non danneggi alla ricolta 
Crollando i rami all’alternar de’ spessi 
Colpi; si come ancor perche di sughi 
In primavera oltre 1’ usato abbouda 
In  tu tta sua fecondita la pianta,
E quindi in miglior modo si rintegra.
Delle impresse ferite e le risalda.

Altrove il poeta ci da un saggio del culto religioso che in tu tti
i tempi professarono gli uomini all’olivo:

“ Ne a far colta del frutto osi men casta 
Mano ardita accostarsi ai rami santi

La Coltivazione deli’ olivo deli’Aricci, come dissi, e condotta 
con molta maestria, e dimostra lo studio fatto dal poeta nei nnjflelli 
classici in quanto si appalesa nel caldo interessamento pel soggetto, 
nella conoscenza profonda delle cose descritte e uell’accuratezza e 
grazia della pittura.

Nella Pastorizia, altro poemetto didascalico dell’Aricci, v’ e del 
bello non poco, ma come disse il Kucellai parlando iu, genere della 
didascalica, cosi puössi asserire anche qui, trattandosi deli' opera citata 
dell’Aricci, essere sommamente difficile il porre il piede in si grn- 
d’orrna quäl’ h il terzo canto delle Georgiche, dove appuuto Virgilio 
discorre degli animali. Qui iucontii una serie di quadri, uno piu bello 
dell’ altro, dove a dovizia sono profuse tutte le grazie d’ una poesia 
verameiite classica. Tutto che di vago, di attraente ne offre la na
tura nelle forme, nell’ indole e nei costumi degli animali ü ivi ri- 
tratto con mano m aestra: arte e poesia soiio associate in modo cosi 
mirabile, cosi stupendo, che non si saprobbe imaginaro l’oguale.

L’ Alamani fa gustare a chi e iguaro del latino alcunche delle
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maraviglie virgiliane in questo riguardo 1); ma qual’abisso di dit- 
ferenza tra 1’ uno e 1’ altro in fatto di vita, di veritä, di espressione; 
v’ £, quasi direi, la stessa differenza ehe corre tra  un ritratto, se vuoi 
il meglio riuscito, di persona a noi cara e 1’originale. E qui vengano 
a dirci coloro ehe negauo il vantaggio dello studio delle opere clas- 
siche in sulle fonti e sostengono potersene gustare il pregio anche 
in buone versioni. Quäle traduzione mai, sia pure fulgida di tu tti
i pregi d’ invenzione e di stile, poka farci gustare la stupenda pit- 
tura del cavallo di Yirgilio che si legge nelle Georgiclie:

Continuo pecoris generosi pullus in arvis 
Altius ingreditur et mollia crura reponit;
Primus et ire viam et fluvios temptare minaeis 
Audet ot ignoto sese conuuittore ponti,
Nec vanos horret strepitus. Illi ardua cervix 
Argutumque caput, brevis alvus obesaque terga,
Luxuriatque toris animosum p e c t u s ......................
. . . . Tum, si qua sonum procul arma dedero 
Stare loco nescit, micat auribus et tremit artus, 
Collectumque fremens volvit sub naribus ignem 2). 

bensi vero ehe parte non poca del pittoresco, ehe trovasi 
nel brano citato, va messa in conto delle proprieta della lingua lalina, 
che ha sopra le moderne neo-latine il pregio di scolpire 1’ idee e la- 
sciajjne, dirö cosl, l ’impronta naturale nel conio stesso del vocabo-
lo ehe le dipinge, rappresentandoci le cose alla mente ed al cuore 
in modo da farcele vedere quasi in tutte le dimensioni, merce 
la plastica semplicitä, d’espressione, la quäle ci rende il pensiero 
nella sua genuiua figura spoglio da qualunque idea o colore accessorio, 
di ehe v’e tanta esuberanza nelle lingue moderne. Riflettasi, a mo’ 
d’esempio, nella pittura del cavallo alla frase: mollia crura reponit 
(Ta T/.iXr, uypa p.sxe(op(?£t) per indicare 1’ agile e quasi impercettibile 
calpestio del cavallo messo al passo, o 1’altro ehe ritrae il trotto pe- 
sante colle parole: gressus glomerare superbos.

E i versi meravigliosi con eni il poeta insegna ad addestrare
i cavalli alle prove olimpiche od al servizio di guerra, quäle impres- 
sioiie di veritä, e naturalezza non ci destano!

At tribus exactis, ubi quarta accesserit aetas,

1) Veggasi p. e. il libro II v. 503 ss. tlolla Coltivaziono, e si coufronti 
coi versi 51-70 del libro III delle Goorgiche. — 2) 3. 75.
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Carpere mox gyrurn incipiat gradibusque sonaro 
Conpositis, sinuetquo alterna volumina crurura,
Sitque laboranti similis . . . .  1).

La graziosa castigatezza d’espressione poi, ed il velo mefca- 
forico steso sulla pittura della propagazione degli animali, 2), da 
cbi moglio clie da Virgilio puö ossere usato, da quel Virgilio cbo 
ebbe, come ognun sa, nel modio evo ua culto dai popoli pol can- 
dore del suo animo e la serenita quasi divina delle sue ispirazioni poe- 
ticlie ?

L’ammirazione di cui ei sentiamo compresi alla vista di tante 
peregrine bellezze uel terzo Canto va crescendo mano mano se ne 
prosegue la le ttu ra ; ma ciö non basta ; 1’ arte sublime del poeta riesce, 
ad onta deli’ apparente ignobilita dell’argomento, a toccarci non di 
rado il cuore, come p. e. la dove descrive gli amori degli animali 3); 
e c’intenerisce e commuove quasi fino alle lagrime, quando dopo a-
verci appreso le diverse specie di morbi clio infestano l ’armento ed
i rimedi piü acconci a curarne i disastrosi effetti, ci spiega innanzi 
la squallida scena d’ un paese desolato dali’ epizoozia,

Hinc laetis vituli vulgo moriuntur in berbis,
E t dulcis animas plena ad praesepia reddunt;
Labitur infelix studiorum atque immemor berbae 
Victor equus fontisque avertitur et pede terrain
Crebra ferit; demissae aures, incertus ibidem
Sudor, et ille quidem morituris frigidus . . .  *
............................. I t tristis arator
Maerentem abiungens fraterna morte iuvencum,
Atque opero in medio defixa relinquit aratra.
Nou umbrae altorum nemorum, non mollia ppssunt 
Prata movere a n im u m ...................................... etc. 4)

L'Aricci nella Pastorizia segue le traccie di Virgilio, come rac- 
cogliesi da piü lungbi p. e. lä dove ancli’egli raffronta lo squallore 
della natura morta nei paesi boreali collo spettacolo ricreante della 
campagua italiana beata d’un eterno sorriso di cielo e superba di 
splendida e lussureggiante vegotazione 5), o dove tratteggia con toc- 
clii verainente idilici le amene occupazioni dei pastori uelle ore del 
giorno in cui il solo pifi cocenti dardeggia i suoi raggi sulla

1) 3. 190. -  2) 3. 135. — 3) 3. 250. — 4) 3. 478 ss. — 5) 3. 340.
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terra 1). Egli si prova pure d’imitare il quadro sublime di Virgilio 
sui morbi degli animali e ci diletta ed istruisce uon poco 2), ma 
1’ impressione e ben lcggera di confronto all’effetto del verso vir- 
giliano, clie c’ incatena tufcte le potenze deli’ anima, ritraendo e co- 
lorendo le diverse scene in modo si naturale, si. iinprontato di ar- 
tistica maestria, che non ci pare di leggere descrizioni, ma di avere 
innanzi agli occhi quadri sublimi di pittnra, quali potrebbero uscire 
dalla mano divina d’un Raffaello.

Kimpetto a tale incanto di poesia non arreca sorpresa se i di- 
dascalici italiani non ci producono l’effetto ehe pei loro pregi inne- 
gabili d’invonzione e di stile potrebbero produrre. Virgilio e l’apice 
della bellezza in quel genere e di lui si puö dire con Orazio:

Urit enim fulgore suo qni praegravat arte.s 
Infra se positas.

II lavoro del Kucellai 3) ö una iinitazione dolle piü folici del 
quarto libro delle Georgicbe dedicato alle api, ed invero se vi poteva 
esser poeta ehe dopo Virgilio sapesse darci in veste italiana una i- 
magine viva della vita e dei costumi delle api, desso era al certo il Ru- 
cellai, il quäle dimostra padronanza ed amore del soggetto preso a 
trattare, e dispone dei mezzi letterari i piü acconci a vestire i suoi 
concetti con proprietä ed eleganza. E questo non & lieve merito, se 
si rifletto alla prodigiosa bellezza del quarto libro delle Georgiche.

Qui se h lecito, per dirla con Virgilio, di paragonare le cose 
piccolo colle grandi (magna componere parvis), le api possono an- 
dar superbe di aver trovato tale cantore delle loro indnstrie, non 
altrimenti clie Achille pote essere invidiato dal Magno Alessandro 
per aver rinvenuto in Omero il banditoro sovrauo dolle sue gesta.

Egli e dote dei grandi poeti di soi-prendere la natura nell’ ar- 
cano e svariato lavon'o, con cui ne dischiude agli sguardi il teatro delle 
sue meraviglie. L’uomo volgäre osserva, esamina, analizza i feno
meni naturali e ne prova un iuteresse piü che altro per lo sviluppo 
che ne deriva alle siva facoltä intollettive, ma alla mente illum i- 
ta del poeta le cose si dipingono in tu tta la bellezza, di cui le im- 
pronta la natura; le sue sensazioni sono piü vive, piü vibrate, e gli 
oggetti, oltrecche muovergli la mente ed il cuoro, si scolpiscono quali

1) 3. 83 1. — 2) vedi libro VI dolin Pastorizia. — U) Lo Api.



itnagini vive nella sua fautasia, donele escono poi foggiate al vero 
tipo cli’ esiste in natura.

Un saggio luininosissimo di cosi fatto dono poetico si e ap- 
punto ü  quarto canto dello Georgiche. Qui 1’ arte di Virgilio tocca 
il sommo, perchö non si saprebbe ideare maggior magistero di quello 
ehe ivi riluce in tutto il suo splendore. Desso consiste in principa- 
lita noll’ impareggiabile valentia del poeta di vestire con forme e co- 
lori tolti alle scene della vita umana, il carattere e 1’ ingegno indu- 
stre di quegli insetti, che sotto il suo pennello prendono vita e mo- 
venza di esseri intelligenti e sommamente araabili.

Eccone un esempio. Le api in lo tta :
Sin autem ad pugnam exierint - nam saepe duobus 
Kegibus incessit magno discordia m otu;
Continuoque animos volgi et trepidantia bello 
Corda licet longe praesciscere; namque morantis 
Martius ille aeris rauci canor inerepat et vox 
Auditur fraetos sonitus imitata tubarnm;
Tum trepidae inter so coeuut, pennisque corruscant, 
Spiculaque exaeuunt rostris, aptantque lacertos,
E t circa regem atquo ipsa ad praetoria densae 
Miscentur magnisqne vocant clamoribus hostem.

Ipsi per medias acies insignibus alis 
Iugentis animos angusto in pectoro versant, 1)
Usque adeo obuixi non cedere, dum gravis aut hos 
Aut hos versa fuga victor dare terga subegit.

E come sono in vago nodo strette natura ed arte lä dove il 
poeta ne descrive 1’operositä dolle api:

Namque aliae victu invigilant et foedere pacto 
Exercentur agris; pars intra saepta domorum 
Narcissi lacrimam et lentum de cortice gluten 
Prima favis pouunt fundamina, deinde tenacis 
Suspendunt ceras; aliae spem gentis adultos 
Educunt fetus; aliae purissima mella

1) Rucellai. Le api. v. 299 s s . : I  re nol mezzo alle pugnaci schiere
V estiti del colov del celeste arco 
Hanno nei picciol potti animo immenso 
Nati a ll’ impovio, ed alla gloria avvezzi.
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Stipant et liquido distendunt nectare cellas.
Sunt, quibus ad portas cecidit custodia sorti,
Inque vicem speculantur aquas et nubila cooli,
Aut onera accipiunt venientum, aut agmine facto 
Ignavum fucos pecus a praesepibus arcent 
Fervet opus, redolontque tbymo fragrantia mella 1).

E la quiete ehe in sullä sera subentra al lavoro della giornata 
coni’ e con istupenda veritä, descritta !

Vesper ubi e pastu tandom decedere campis 
Admonuit, tum tecta petunt, tum corpora curant;
F it sonitus, mussantque oras et limina circurn. 2)'- 

Viene il momento dello smelare:
Si quaudo sedem angustam servataque mella 
Thesauris reliues, prius haustu sparsus aquarum 
Ora fove fumosque manu praeteude sequacis . . . 3).

Nel disiato tempo che si smela
II dolce frutto, e i lor tesori occulti,
Sparger couvienti una rorante pioggia,
Soffiando l’acqua, ch’bai raccolta in bocca,
Per 1’ aria, che spruzzare il vulgo chiam a,
E convienti anco avere in mano un legno 
Fesso, ch’ebbe gia fiamma, or porta fumo,
Che impedite da quel non piü daranti 
Noja e disturbo nel sottrarvi il mele 4).

II Rucellai suggerisce pure, come Virgilio, il modo di riparare 
alla perdita dell’api col mezzo dello carni bovine putrefatte 5). Qui
il poeta latino innesta lo splendido episodio che leggesi alla fine del 
quarto canto.

Giacche toccammo delle descrizioni, non sarä fuor di luogo il 
dire alcunchö anche intorno a questo pregio d’ uu poema didascalico.

Giuseppe Arcangeli 6) si esprime in tale riguardo cosi:
“Scopo primo delle opere, d ’arte si e il dilcttare, ne dilet-

tcrebbero senza la varietu che porta seco im vago d iso rd in e ...........
Sembra che Virgilio voglia avvezzarc il lettore al severo tuono d i- 
dattico, via appena V ha preso, quasi tema di essere grave, V ab- 
bandona per una piacevolc digressione. „

1) 4. 158. ss. — 2) 4. 180. — 3) 4. 228. — 4) Rucellai o. c. v. 707. ss. 
— 5) ßsuysvei?. — G) Discorso sopra Virgilio o le sne opore,
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Qui ci sara del vero, ma non vorremmo soscrivere iutieramente 

a tale opinione. In primo luogo di disordine, se anche vago, non si 
puö pavlare in un’ opera poetica di quella perfezione: tutto č ivi or
dinato con saggia economia. II primo canto tratta  della coltura del 
terreno, il secondo degli alberi e delle piante in genere, il terzo della 
pastorizia e della cura degli animali, il quarto delle api. II severo 
tuono didattico ricordato dali' Arcangeli non saprei invero ove e- 
sista, perchö tu tti i precetti e per l’argomento e per la venustä e 
l ’eleganza delle forme racchiudono in se tanto diletto, clie il lettore 
ha tu tt’altro che bisoguo d’un sollievo al senso di stanchezza, a cui 
1’Arcangeli sembra accennare.

Vi sono bensi qua e la sparse delle descrizioui d’argomento 
non istrettamente agricolo, ma queste stanno al loro posto e com- 
pletano i quadri- differenti, sorvendo ai medesimi come di vaga cor- 
nice. Questo h un requisito indispensabile della didascalica, voluto da 
tu tti i maestri d’arte in tal genere di poemi.

Inoltre tutte lo descrizioui di Yirgilio derivano spontanee dalla 
natura degli argomenti trattati, ed e anzi ammirabile, in tale pro- 
posito, 1’ artificio quasi iuavvertito del poeta di scendere dal soggetto 
strettamente didascalico al descrittivo, perfino quando trascorre a l-  
1’ incensamento d’obbligo verso Cesare Augusto.

Eccoue p. e. un saggio. II poeta tratta  dei preludj di buono
o cattivo tempo offerti dal sole, a seconda che il suo disco cangia 
di tin ta :

Sol tibi signa dabit. Solem quis dicere falsum 
Audeat? Ille etiam caecos instare tumultus 
Saepo monet, fraudemque et operta tumescere bella,
Ille etiam extincto miseratus Caesare Romam,
Cum caput obscura nitidum ferrugine texit 1).

Spontanea, che piü non potrebbe essorlo, fe la digressione alla 
pittura dell’etä. dell’ oro 2), tema del resto comune anche ai dida- 
scalici della scuola italiana 3). In appresso da precetti sulla coltura 
della vite, e tra le altre cose soggiunge:

 neve (tra i vigneti) olea silvestris insere truncos;
Nam saepe incautis pastoribus excidit ignis 4), 

ed ecco porgerglisi il destro di descrivere da par suo uu iucendio 
in campagna.

1) 1. 4G3. — 2) 1. 125. -  3) Alamani Colt. I. v. 525. -  4) 2. 302. —
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Indi insegna clie le viti vanno piai.tate alla fiuo d’antunno od 

al principio di primavera, e qui un elogio a questa deliziosissima 
stagione deli’ anno

Vere tumeut terrae et genitalia semiua poscunt 1)

...................................... e tornar 1’ erbe ai prati
E le frondi alle piante, e piü sereno 
Far 1’aere e tutta illeggiadrir la terra.
L ’<accorto zappator Farm i riprende 
E silil’ opre ehe il verno a vil condusse
R i e d e ........................................................................ ,
................................................. Per gli ameni campi
E le piazze ridenti e lungo i rivi 
E 1’ime valli iutauto odo il frequente 
Suon d’agresti canzoni e veggo in festa 
E in turaulto ai lavori uscir le ville 2).

Altrove Virgilio dice: La vigna vuol essere cinta di fitta siepe, 
perche non vi possa menar guasti il becco, ed ecco il trapasso na
turale ad una digressione,

Non aliam ob culpam Baccho caper omnibus aris 
Caeditur et veteres ineunt proscaenia ludi, 3)

(deserizione delle feste di Bacco, cosl dette Vinalia e Liberalia).
Passiamo al terzo canto. I tori di razza, cosi il poeta, vogliono 

essere tenuti in disparte dalla feinmina aleun tempo perchö piü si ac- 
cendano in loro gli stimoli della fecondazione 4). Dopo ciö domando 
io, se non čada opportuna la pittoresca deserizione del cozzo di due 
tori ardenti di geloso furore, scena delle piü imponenti clie s’ in- 
contrino nelle Georgiche, improntata di tu tti i caratteri di veritžt ed 
espressa con parole e frasi cosi espressive, cosi rilevate, ehe un pit- 
tore od uno scultore 11011 potrebbero renderla piü evidente.

Ynoi un altro esempio. II poeta tratta della pastorizia insegnan- 
do quäle cura convenga avere al gr egge lanuto d’estato, quäle d’ in- 
verno, e qui annette una deserizione della vita pastorale dei Numidi 
e degli Sciti dimoranti nei paosi boreali, cui natura e matrigna. Ecco 
1’occasione a dipingere lo squallore dei climi nordici ove il sole, 

pallentis haud unquam discutifc umbras

1) 2. 324. -  2) Aricci. Pastomia. — 3) 2. 380. — 4) 3. 212.
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Aeraque dissiliunt volgo, vestesque rigescunt 
Indutae, caeduntqne securibns humida vina 1), ............

Scena imitata anche dall’Aricci 2).
L ’ ultima descrizione, la piu lunga di tutte, e nel quarto canto, 

ove il poeta, dopo averci dipinto maestrevolmente la vita delle api, 
fa menzione anche dei morbi che iiifestauo gli alveari sterminandoue 
talor interi sciami. — Come si puö riparare a tale calam ita? 

Tempus et Arcadii meraoranda inventa magistri 
Fan dere, quoque modo caesis jam  saepe iuvencis 
Iusincerus apes tulerit cruor................................ 8).

L’ arcade pastore h Aristeo; la sciagura clie lo colpi era l ’effetto 
dell’ imprecazione scagliatagli da Orfeo, la cui sposa Euridice fug- 
gendo le insidie tesele appunto da Aristeo, era stata morsa da un serpe
acquajuolo appiattato tra  l ’erba. — L’esposizioae del vago mito di
Orfeo ed Euridice s’ imponeva da se, ed il poeta non poteva scegliere 
argomento piü adatto a chiudere il suo poema, ne fatto piü commo- 
vente a spandere quella vena di poesia calda e soavemente appassio- 
nata di cui Virgilio ö appunto sovrano maestro.

Tali descrizioni dipinte dei piü vaglii colori, di cui dispone la 
poesia latina, non vanno adunque considerato soltauto quali digressioni 
all’ argomento per procurare al lettore un grato riposo, nö come un 
temperamento del severo tuono didattico, ma desse sono strettamente 
legate col soggetto del poema, a cui accrescono splendore e varietä,. 
T utt’ al piü potrebbesi forse appuntare qualcbe rara digressione, 
come p. e. al principio del terzo canto 4), ove il poeta si lascia an- 
dare alla solita apoteosi di Cesare, che vuol parerci un po’ troppo e- 
tesa e intarsiata di pensieri e frasi desunte al repertorio rettorico.

Ancbe nel Canto secondo ci pare di scorgere in un luogo una 
)ve stuonatura. II poeta si dimostra esperto viticultore, come ab- 

biamo osservato, ed amatore tenerissimo di quella benefica pianta a 
cui dedica buona parte dei versi di cui componesi il detto Canto, 
lndi al verso 426 piglia a celebrare i pregi d’altri alberi ed arbu- 
sti, come salici, bossi, piante d’alto fusto che inghirlandano le fitte 
boscaglio del Caucaso, cedri, cipressi, ontani ecc. Di tali piaute viene 
fatto ivi acconciamente risaltare il pregio per 1’ uso che 1' uomo ne 
fa in varii rami d’industria. — E uno squarcio bellissimo che ispirö 
anche 1’ Alamaui a darci de’ buoni versi:

1) 3. 357. — 2) Pastor, vorso la fino. — 3) 3. 283. — 4) v. 16.



L’ adorato cipresso iu piü leggiadri
Delicati lavori si mette iu uso
Da servar gli ornamenti e i dolci pogni
D’ amorosa donzella, ehe tacendo
Cola iu seno il desio dol nuovo sposo. . . 1 ) .

Quindi dopo aver, como dicommo, esaltato la vite, innamorato 
delle citate pianto esclam a:

Quid memorandum aequo Baccheia dona tulerunt? 2).
Tale stuonatura e perö scusabile per 1’ idee clie vi fanno se- 

guito, in cui si accenna ai danni derivati dali’ abuso del vino.
La bellezza delle deserizioni virgiliane emerge, piü che altro, por 

la ragiono dei contrasti con qualche poeta didascalico italiano p. e. 
1’ Alamani. Lasciamo ove questo loggiadrissimo verseggiatore di cose 
agricole tratta  argomenti, dirö cosi, tecnici, nei quali indarno cerche- 
resti 1’ esperienza profonda ehe traspira dai precetti agrari di Virgi- 
lio B). Consideriamo soltanto il gusto poetico delle due deserizioni. 
Nel libro quarto v. 750 ogli pada dolle doti richieste ad un buon 
castaldo o tra le altre cose soggiunge:

Non sia gioviu soverchio o troppo antico 
Ch’ a quella dignita, la forza a questo 
A bastanza uon fia: 1’eta di mezzo 
L’ una e 1’ altra conviene; e ch’ aggia sposa 
Che si bella non sia, ehe dal lavoro
Amore o golosia lo spinga a casa.

Di questo tenore ne sciorina una quantitä d ’altri progi dando 
cvidentemento nel nojoso e nel prolisso. Auclio tutto il cauto quarto, 
ove si assegua il tempo pel sominaro e por altre operazioni agrario
ci sembra nojoso pel lusso soverchio di un’ erudiziouo mitologica,
che piaco in Virgilio, ma non soddisfa al gusto moderno.

Osserverö in fiuo che la didascalica italiana trovasi, rimpetto 
alla latina, in difotto d’uii pregio di non lieve momento, voglio diro 
delle persouificazioni poetiche di cose agricole, le quali si prestano 
egregiamento allo spicco del bello didascalico, che cousiste nello spo- 
sare poesia o natura in modo spontaneo ed attraento, come p. o. av- 
vieno nei versi seguenti di V irgilio:

1) Coltivazione, libro IV v. 139 sa. — 2) 2. 455. — 3) p. o. suggerisce 
di battero con canno 1’oliva dai rami piü alti (libro IV v. G07). Veggasi anche il 
modo strano, per non dirpeggio, suggerito liol Cauto V, col quäle insegna a di- 
stniggere gli insctfci nocivi alla vegetazione ncgli orfci.
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Nunc, quo quamque modo possis cognoscere, dicarn.
Eara sit an supra morem si densa requires,
Altera frumentis quoniam favet, altera iiaccho,
Densa magis Cereri, rarissima quaeque Lyaeo 1).

Inoltre non poco accresce il prestigio della didascalica virgilia- 
na la facoltä che ha la lingua latina di prestarsi alle onomatopöe, p. e.: 

Tarn multa in tectis crepitans salit horrida grando 2) 
e la proprietä della lingua stessa di foggiare espressioni, come

............................atque equitem docuere sub armis
Insultare solo, et gressus glomerare superbos 3)
........................... • tortusque per herbam
Cresceret in ventrom cucumis 4); 

oppure il pittoresco:
Stridere apes utero, et ruptis effervere costis 
Immensasque tralii nubes, jamque arbore summa 
Confluere et lentis uvam demittere raiuis 5).

Noi abbiamo fin qui cercato di rilevare i pregi delle Georgiclie 
nell’ intendimento anclie di dimostrare, per via indiretta, quanto sia 
difficile, per non dir impossibile, il ronderne in altra lingua im’ ima- 
gine viva e fedele. Con ciö veniamo alla seconda parte del lavoro, 
che ci siamo proposti, che e di comprovare tale giudicio al lume di 
un’analisi critica di alcune versioni italiane di quell’ insigne poema.

Quanto sia ardua cosa il volgere d’uua in altra lingua un’o- 
pera poetica, e quali doti si richieggano al vero traduttore perche 
possa rispondere all’ assunto, fu gia da noi dimostrato nella disser- 
tazione inserita negli Atti di questo i. r. Giunasio publicati al ter- 
mino dell’anno scolastico 1804-65, alla qualo richiamandoci, non fa- 
remo qui che citaro in proposito l’opinione d’ un critico italiano G) 
col quäle ognuno deve acconsentire. Per tradurre, egli dice “ ci vuolo 
conformitä, di carattere, stantechö deve il traduttore, a riuscire beno, 
entrare nel pensiero e nei sentimenti e nelle veduto deli’ autore che

1) 2. 226-228. — 2) 1. 449. — 3) 3. 117. — 4) 4. 122. — 5) 4. 550-559. —  
G) Colombo, Ojrascoli. vedi Zoncada, Fasti. Parte II. p. 481 ss.
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traduce, che e quanto dire, pensar como lui, sontir como lui, veder 
come lui, esser lui

Ycdiamo quäle dei traduttori delle Goorgiche da noi consultati 
sia riuscito a darci una traduzione ehe ci renda il carattere e le 
fattezze deli’ originale, e ci faccia assaporare ia bello e buon italiano 
parte almeno dei rari pregt ehe tanto ci attraggono nel testo latino.

Tra i piii anticlii troviamo mi Bernardino Dauiello, ehe com- 
pose una version*, la quäle di solito 5 stampata in calce alla tradu- 
zione deli’ Eneide di Annibal Caro. Questa &, a parer nostro, piuttosto 
un saggio come non si abbia a tradurre Virgilio; tau t’ ö ineschina, 
dal lato particolarmente dello stile, che ö tutto quello di stiracchiato 
e di stemperato ehe imaginare si possa. Non parlo dell’impionta di 
Virgilio che in quell’ infelice versione svanisce quasi intieramente, 
per cui potrebbesi dire con Orazio:

Invenias etiam disieeti rnembra poetae.
Lascio la forza e la vigorla della fräse italiana, ehe dovrebbo 

arieggiare la robustezza della dizione latina, la castigatezza d’espres- 
sione, la dignitosa semplicitä e quella, seeondo i casi, or savia tern- 
peranza di tinte, or ricca profusione d’imagini che tanto c’incanta; di 
tutto ciö, dieo, non voglio oeeuparmi, ma limiteroimni a vedere se, 
almeno dal lato dell’interpretazione del testo, il Daniello sia riuscito 
a soddisfarci. In questo riguardo e pur forza coneludere ehe il tra- 
duttore non mostra grande fainigliaritä colla lingua latina, poichk 
non solo sorvöla sui passi per lui scabrosi, 1) ma incappa non di 
rado in errori alquanto massicci 2).

Circa poi alla dignitä. della forma ed aU'armonia del verso ehe 
vogliono essere seguite nella traduzione d’ un lavoro poetico di quella 
natura, basti qui citarue un saggio,

Virgilio :
.................................Si mul alta jubet discedere lato
Flumina, qua iuvenis gressus inferret 3).

Daniello:
Ci6 detto, tosto a gli alti fiumi impone 
Che si tirin  da canto, e dian la strada 
Al veniente giovane.

1) Confr. Canto I. v. 71, 511 — C. II. 20, 45, G4, 75, 80 occ. — 2) Con fr. 
C. I. 422, -  C. II. 98 -  C. IV, 448. occ. — 3) 4. 359 ss.



A ltra traduzione e quolladello Strocchi 1).
Questa & mono dilavata, ma zeppa di spropositi 6 dimostra nel- 

1’ autore una colossalo ignoranza del latino. Non solamente anch’egli 
usa la tattica di sorpassare sui luoghi difricili, raffazzonando cosi 
alla meglio un senso qualunque 2), ma da auche in errori grosso- 
lani 3). Eccone un saggio.

Qual cosa piü facile del verso 169 (canto IV)? ove il poeta latino, 
descrivendo il lavoro delle api, conchiude:

Fervet opus, redolentque tbymo fragrautia molla.
Lo Strocchi traduce:

.................................   L ’ olezzante melo
Ferve in questa d’ odor che sa di timo.

Virgilio. C. IV. v. 174, 175:
Illi inter sese magna vi bracchia tollunt 
In numerum, versantque tenaci forcipe ferrum.

Strocchi:
Chi solleva la mazza e fa conserto
0  stretto nella force il ferro versa.

Veniamo alla traduzione delle Georgiche di Francesco Soave 4).
II Soave, uomo innegabilmente di molto ingogno e di vasta 

coltura, ebbe in ciö avversa la sorte che gli fu conteso di applicare 
la mente ad uno studio speciale, ove senz’ altro sarebbe riuscito ec- 
cellente. Invece, essendo stato a’ suoi tempi incaricato di compilare
i testi per le scuole publiche, gli convenne trattare molti oggetti e 
tra  i piü disparati, per cui se guadagnö in estensione, perdette perö 
in fatto di profcnditä, di dottrina. Considerata dal laf.o artistico la 
sua versione & povera seuza dnbbio, e rende imagine piuttosto di 
una prosa verseggiata che d’un lavoro poetico. Con tutto ciö essa puö 
servire a qualche cosa, non fosse .altro, como sussidio ad intendere 
il testo per chi non e molto pratico della lingua latina. Non si puö 
dire ch’ egli da per tutto colga nel segno, ricorrendo dei passi ovo 
incorre evidentemente in inesattezze, specialmeute 15,, ove, a rilevare 
il vero senso del testo, e mestieri conoscere il valore esseuzialmente 
filologico della parola o della fräse latina.

1) Traduzione delle Georgiche, Prato, Giaclielli 1831. — 2) Confr. I. 31, 
013 — II, 22, 12G, 277-278, 354, 361, 483, — III. Gl, 173, 351, 428, 529 —  
IV 89, ecc. — 3) I, 286, 310. — III, 351, 483 558. — IV, 386 ecc. — 4) Milano. 
Bareti. 1818.



Virgilio :
. . . . medioque refugorit orbo 1).

Parlasi del disco solare, che talora si ottenebra nel mezzo, 
rendeudo 1’aspetto come di una cavitä. II Soave traduce cosi:

. . . . o fra le nubi ascoso
0  ne scopre di se sol una p a r te ; 

ed in altro luogo,
Virgilio:

Aestatem increpitans s e ram zephyrosque morautis 2).

.............................Zefiro accusando
Pigro di troppo a ricondur la state.

In quanto poi aH’oll'otto, veggasi como il brano seguente con- 
trasti per la sua movenza prosaica colla gravitä, del testo 3 ) :

Ciö pošto, allor che giit vicino 5 il tempo,
1 provvidi bifolebi ogni pensiero 
Volgono attenti, onde sia grasso il masebio 
Che trascelser per duce ed alla greggia 
Destinaron marito; e floride erbe
Gli porgono cortesi, e limpid’ onde 
E pingue farre, onde nou ceda lasso 
Al travaglio d’ araor, o i debil figli 
Non portino dappoi la ria magrezza 
Del famelico padre in se trasfusa.

Ma, come dissi, il Soave deve essersi proposto di fornire agli 
studiosi della letteratura latina un ajuto ad intendere bene le Geor- 
giche, ed in questo caso, fatta ragione della scienza filologica a tempi 
suoi, si pud dire ehe sia riuscito.

Fra le traduzioni da me consultate reputo senz’ altro migliori 
quella deli’ Aricci o quella del D.r Francesco de Combi capodi- 
striano 3).

Plim a di parlarne pero conviene premettere che, a rigor di 
critica, non possono venir messe l ’una di fronte all’a ltra e  valutate 
alla stregua di eguali criterj. L ’ Aricci, poeta didascalico, come ve- 
demmo, de’ piü pregevoli si studia sopra tutto di renderci le Geor- 
giche in una veste italiana, ehe ritragga colla maggior possibile fe- 
deltä il pensiero ed il colorito deli’ originale. Quiiidi tu tta la di lui

1) I. 442. — 2) 4, 138. — 3) Virg. c. IV, 123 ss. — 4) Opora postuma 
publica ta a Venezia coi tip i deli’ Antonolli 1873.



facoltä, poetica e posta, dirö cosi, a servizio del testo, per cui non di 
rado gli accade di dover fare una dolce violenza alla fräse italiana 
per foggiarla in modo da rendere genuinamente il concetto virgiliano.

In una parola h Virgilio stesso, che 1’ Aricci vuol farci inten- 
dere e gustare. II D.r Combi invece, visibilmente entusiastato dalla 
sublime poesia delle Georgiche, ch’ egli, poeta imaginoso ed e- 
spansivo, sente nel profondo deli’ anima, coglie di volo 1’ idea del 
testo, ne gusta d’ un tratto la venustä della forma ed il sapore poe- 
tico, e lascia indi libero il volo alla sua fantasia nel riprodurlo in 
forma italiana. Non & dunque la nuda parola o la fräse di Virgilio, 
ch’ egli cerca sopra tutto di riprodurre, ma suo studio precipuo si ö 
quello di derivare nella sua versione quella vena di nobile e calda 
poesia che tanto ci attrae nell’ originale, e di renderci, colle grazie 
della poesia italiana, un’ imagiue viva della sovrana bellezza poetica 
diffusa in ogni parte di quello splendido poema. In tale riguardo 
nessuno vorrä negare che il D.r Combi non ries ca egregiamente in 
piü luoghi, anzi talora rivaleggi felicemente col testo. Eccone qualche 
saggio:

Virgilio tocca dei presagi di buona derrata, che possiamo de- 
sumere dalla fioritura degli alberi in sull’ aprirsi della prim avera: 

Contemplator item, cum se nux plurima silvis 
Induet in florern . . . .  etc. 1).

Combi:
Ma giä al mandorlo guarda, ai primi giorni 
In cui spiega di gemme i rami adorni,
Che se rigoglio di vivaci fiori 
Vinca il pallor della sua verde fronda,
Sara fertile il campo, e a gran calori 
Grande fia che la messe auco risponda.
Ma s’ ombra larga al sol tempra gli ardori,
E troppo delle foglie il lusso abbonda,
Le spiche frangerai sull’ aja iuvano 
Ricche di paglia e povere di grano. 
etc.

L ’ Aricci traduce il luogo stesso cou piü rigorosa fedeltü:
Al mandorlo pon mente, allor che in molti 
Fiori si veste ne’ pometi, e spiega

ll  L 187.



Cnrvando a terra gli odorati rami.
Se abbonderanno i fior, le rnessi ancora 
Abbonderanno, e lnnga opra ti fia 
La mietitura ai giorni estivi; e quando 
Lussureggian lo fronde, in paglia andranno 
Le messi, e invan le triterai sull’ aja.

Virgilio :
Saepe ego, cum flavis messorem induceret arvis 
Agricola et fragili jam striugeret liordea culmo 
Omnia ventorum concurrere proelia vidi 1).

Combi:
, . . . Giä la frale paglia

Delle biade stringeva ed era intento 
A falciarle il cultor, quando a battaglia 
Sorger vidi e cozzar veuto con vento,
E le gravide ariste, insiem cogl’ imi 
Steli divelta, sparpagliar sublimi.

L’ Aricci meno efficacemente:
Mentre giä il mietitor ne le mature 
Spiche si lancia e le si stringe in fascio,
Spesso vid’ io mischiar pugne i discordi 
Venti, e portarsi di radici svelte 
Le piene spighe e le volanti canne.

Un bel saggio di versione fiorita e 1’ esordio del II libro ove 
la versione del D.r Combi gareggia realmente in bellezza col te s to : 

Fin qui del ciel le stelle e i campi culti:
Or te, Bacco, o 1’ouor del tardo olivo 
Canto, e de’ boscbi i teneri virgulti,
Vieni, o Leneo: dei doni tuoi festivo 
E ogni loco: per te di frutti adulti 
Va onusto il campo, e adornasi giulivo 
II pampinoso autuiuio, e ai dogli in vetta 
Freme e spumeggia la vendemmia eletta.

Altrove con vaga amplificazione il D.r Combi avviva la pittura 
delle cose natnrali, p. e . :

V i r g i l i o :
Nascitur et casns abies visura marinos 2)

................................................. e 1’ altera
1) 1. 31(5 ss. — 2) 2. 68.
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Palma o 1’abote, clie le dolci sponde 
lficordera tra i fremiti deli’ onde.

L’ Aricci seccamente:
............................................ed ai perigli nato
Del mar sorge 1’abete.

Dicemmo che il D.r Combi 11011 si attiene al testo rigorosa- 
mente, ma amplifica ed aggiunge. Ecco, p. e. come traduce i tro 
versi famosi del cauto 11 cho cominciano:

Salve, magna parens frugum, Saturnia tellus 1)

Salve, terra saturnia, o tu di prodi 
Madre e di messi generosa altrice 
Se delle tue vetuste arti le lodi,
O graude Italia, a me cantar s’ addice,
Che il foute sacro io ti dischiuda or godi,
E scior m’ attenti, con ardir felice,
II carine asereo per 1’ itale castella 
Si che la farna tua sorga piü bella.

Qui 1’ esuberanza di ornamenti piace, perche trattasi di uno 
sfogo d’ affetto del poeta latino verso la sua patria. Questo passo 
e reso dali’ Aricci assai lauguidamente 2). Eccone altri saggi: 

Virgilio:
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas 
Atque metus omuis et iuexorabile fatum 
Subiecit pedibus, strepitumque Acherontis avari 3)

Combi:
O felice colui che delle cose 
Giunse a veder nelle cagioni ascoso!
Felice lui che 1’ immutabil lato 
E i muggiti deli’ avido Acheronte 
lntrepido non cura.

L’ Aricci meno fiorito, ma piü fodolo traduce:
Felice l’uom, che tutte delle cose 
Le origini conosce; e sotto a’ piedi 
Lo strepitar deli’ Acheronte avaro 
Calca, o i terrori, e 1’implacabil fato!

1) 2. 173-176. — 2) Vedi Opero di Aricci. Padova tip. del Seminario, Fa- 
scicolo VI p. 89. — 3) 2. 490.
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Altrovo il D.r Combi rondo il pittoresco dei versi virgiliani 
as&ai bene, como p. e. lä, ove Virgilio addita la cara ehe vuolsi avere 
per lo giovenclie quando son pregne 1):

Di sotto al giogo, allor, de plaustri carchi
A mnovere costretta ella non s ia ;
Ne dei soffrir ehe impaziente varchi,
Salti spiccando, 1’ impedita via,
O ehe le groppe a rotta fuga inarehi,
Od osi al rio solcar da correntia:
Pasca invece su molli aje gioconde
O di ruscello in sulle dolci sponde.

Chi non riconoscera nel brano citato una freschezza di poesia cho
innam ora?— La stessa ridondanza aggiunge auzi pregio al verso, e
ne cresce 1’ effetto molto piu ehe nella versione meno suceosa del- 
1’Aricci 2). II D.r Combi, come dicemmo, sorpassa certe volte il 
vero valore della frase latina e la  disposizione deli’ idee del testo,
il ehe non si permette 1’ Aricci. Con tutto ciö si leggono piü volen-
tieri tradotti dal Combi ehe dali’Aricci quei versi magnifiei di Vir
gilio 3), con cui ne deserive 1’ orrido de’ paesi boroali:

Ivi perenne ö il verno, e freddo suole 
Sempre il buffo spirar de’ cauri venti:
Ivi mai non avvien ehe tutte il sole 
Fughi dal ciel le lösche onibre surgenti,
Sia che dall’orto splenda o via trasvole 
Per 1’aure tratto dai cavalli ardenti.
O ritorni all’occaso e lä nell’onda 
Vermiglia il cocchio lmninoso asconda.
• • • • • •  i • t • •  t •

(Combi).
..................................................Orrido verno e sempre
Ivi, e sempre aspro gelo i Cauri soffiano.
Non mai disperde lo smorte ombre il solo:
Non quando al ciel sferza i corsieri e poggia,
Ne quando attuffa il carro entro ai vormigli 
Flutti deli’ Ocean, d’ alto scendendo.

(Aricci).
In generale non si va errati asserendo cho, ove predornina nel

1) 3. 140 ss. — 2) O. c. p. 61. — 3) 3. 250 ss.
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testo la parte descrittiva, il D.r Combi riesco senza coufronto meglio 
deli’ Aricci; ma (love trattasi di rilevare il bello ehe sta nel pensiero 
stesso, e dove la natura deli’ argomento uon ammette il lusso degli 
ornamenti, 1’Aricci e senza dnbbio miglior interprete di Virgilio. Con- 
frontisi in tale riguardo la traduzione dei versi 384-404 del Canto 
III, come ce la presentano il D.r Combi 1) e 1’Aricci 2), e si vedril 
cbe uelle cose rigorosainente didascaliche quest’ ultimo si avvicina di 
piü all’elegante semplicitä. del testo. A chiarire questo giudicio ripor- 
teremo qualche saggio. Nel Canto terzo dal verso 425 al verso 449 
Virgilio fa menzione di un serpente ehe infesta i monti calabresi, 
e si rende pericolosissimo nella stagione in cui il cielo ci ü avaro 
d’aequa. La pittura del serpente riceve rnltim a pennellata con que- 
sti versi:

Cum positis novus exuviis uitidusque iuventa 
Volvitur, aut catulos tectis aut ova relinquens,
Arduus ad solem et linguis micat ore trisulcis 3).

II D.r Combi traduce cosi:
........................................quand’ ei la spoglia
Depone antica e si ravvolge fiero 
Nelle vesti novelle e s’ inorgoglia,
0  allor ehe l’ova e il serpentello nero 
Nel covo lascia, e contro il sol la folle 
Vibra liugua trisulca e il capo estolle.

Nessuno negherä che tale versione non ispicchi piü che la se- 
guente deli’Aricci:

....................................... Aliin, deposta
L’antica scoglia, si rinnova, e splende 
Di giovinezza; e 1’ uova entro ai covigli 
Abbandonaudo e i crudi prati, al sole 
Si stiiscia incontro, e fuor vibra tre lingue.

Talvolta perö 1’ Aricci unisce fedeltft e gusto poetico, e ci pre- 
senta il senso del testo nella sua geuuiua bellezza. Ne vediamo un 
esempio uol Canto quarto dal verso 197 in avauti, ove il poeta ci 
espone i costumi delle api:

Illum  adeo plauisse apibus mirabere morem 
Qnod neque concubitu indulgent, nee corpora segnes 
In Venerem solvunt, aut fetus nixibus edunt. . . .

1) p. 74. — 2) p. 1*24. — 3,) 3. 437.
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Aricci:

Maravigliato audrai d’altro costume 
Ch’ hauno le peccbie: cb& di nozze alcuna 
Non bau vagbezza, ne stempran lor corpi 
Iu molli opre d’amore: ed alla lace 
Non spongono esse dolorando i parti. . .

Questi versi sono 1’ irnagine piü scbietta cbe dar si possa in 
lingua italiana del passo succitato di Virgilio. Vediamo corne lo tra- 
duca il D.r Combi:

Ma piü fia cbe il pudor dell’ape mova 
In chi attento la mira alto stupore,
Cbe voluttade in lei favor nou trova 
E n’ e casto 1’ affetto e bello il core.
Non e l'ape vivipara  1): dali' ovo
I nati suoi con infinito araore 
Svolti appena di sna bocca raccoglio 
Su dali’erbe, da’ fiori e dalle foglie.

Qui v’ e troppa libertä e la versione si scosta dal testo, dissi-
pandone 1’inipressione quasi totalinente.

Dai brani citati si raccoglie cbiaramente quäle sia il carattero 
delle due versioni di cui teniaino parola. Quella del D.r Combi, con- 
siderata dal lato della forma, £ sen/,a dubbio un bellissimo lavoro 
comprovante nell'autore facoltä poetica nou comune, estro de’ piü fe- 
lici, frescbezza di dettato, rotonditä, ed avveuenza di forme, vivezza 
di colorito edarm onia di verso. Essa e opera d’un poeta nudrito alla 
scuola del Cesarotti, da cui ritrae la purezza della lingua e I’ elegan- 
za della frase, ed itisieine il vezzo d’ infiorare ed illeggiadrire lo stile 
caricando le tinte ed amplificando 1’espressioue, iu guisa da raseuta- 
re talora l’ampolloso ed il ridondaute, senza cadere perö mai nel no- 
joso o nell’aft'ettato.

A cbi conosceva di persona il D.r Combi non giunge nuovo lo 
scorgere ancbe nella sna versione delle Georgiche il facile e fiorito 
oratore, il simpatico poeta, die al dono d’una vasta e svariata coltura 
nniva il pregio di saper vestire i suoi concetti di nativa grazia e 
venusta, tanto da innamorare cbi 1’ udiva.. La stessa esuberanza di 
eloquio condita di avveuenza pootica si riscontra ancbo nella versiouo

1) Ant fetus liixibus edunt?
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dölle Goorgiche, e riesce quanto mai a dilettarci nei luoghi ove cam-. 
peggia, come diceuamo altrove, la parte descrittiva; ina nou coglie 
1’ effetto nei luoghi strettamente didascalici, ove il lusso artifizioso 
della veste scema, a parer nostro, anziche crescere 1’ efFetto. II Bel-
lo didascalico lion istä tanto nella ricercatezza della forma, quanto 
nell’ iudole stessa delle rose descritte dalle quali viene colto il fiore 
poetico e dipiuto colla semplicitä stessa con cui ce lo rappresenta la 
uatura. Egli e perciö che nou ci peritiamo di affermare die la scelta 
delle Georgiche fatta dal D.r Combi, per darci un saggio della som- 
ma sua valentia poetica, non fu molto felice; avvegnache questa sa- 
rebbe emersa assai di piü in una vorsioue d’ altro lavoro poetico 
della letteratura latina piü confacente al suo genio, proclive piü che 
altro, al geuere lirico od epico.

II precetto didascalico, lo ripetiamo, vuol essere espresso in 
forma semplice e con istudio speciale di naturalezza, altrimenti se 
ne dissipa 1’ effetto.

Eccone p. e. alcun saggio nelle Georgiche:
Si vero solem ad rapidum lunasque seqnentis 
Ordine respicies, nunquam te crastina fallet 
Hora, neque insidiis noctis capiere serenao 1).

Ma de’ motti lunari al magistero 
E al maggior astro, omai, volgi il pensiero.
Cosi noto & il dimani, o insidia alcuna 
Per notte bella e dolci auro non coglie.

(Combi).
Cosi il D.r Combi anche nei versi susseguenti 11011 ci da una 

idea chiara del fenomono lunare descritto nei testo, o non ce la da 
per la sola ragione ch’egli senza bisoguo si scosta dal testo. L’Aricci 
invece, che studia di esser fedele, ci soddisfa assai meglio:

Se tu al rapido Sole e a le seguenti 
Con ordia Luue aftiserai lo sguardo,
Non sarä, che t ’ inganni il di vegnente
Ne ti deluda col seren la uotte............................

Altrove Virgilio dice:
.......................................Optuma putri

1) l. 424 ss.
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Arva solo: id venti curaut gelidaeque pruinae,
Et labefacta moveus robustus jugera fossor 1).

II D.r Combi stempera il coucetto in sei versi:

Ottimo & il campo dalla putre terra,
E tal si rende se co’ venti a lite 
La gelida pruina si disserra,
O se robusto zappator le trite 
Glebe rilevi, e lor volti la falda 
Alla luce del Sol che le riscalda.

Meglio 1’ A ricci:
..................................................Ottimo e il campo
Che ha morbido il terreno : e tal lo fanno
Le gelate pruine, i venti, e il forte
Zappator che lo svolta e lo rim e sc e ..............

Cosi pure e molto bella nel lavoro del D.r Combi, ma troppo 
si discosta dali’ ordine deli’ idee del testo la traduzione dei versi 322 
fino al 328 uel Canto ter/.o:

Ma quando della state i di rideuti
Corrono al bacio dolle aurette molli.
Torni il duplice gregge ai lieti colli.

II che e una prova di qu. nto dicemmo in genere sulla versio
nedel D.r Combi, il quäle ama sovra tutto di darci de’versi italiani
fioriti ed armoniosi e non si cura sempre di serbarsi fedele al pen-
siero del testo E^li e perciö che a taluno forse potninno sembrare
piü belli i versi citati clie i seguenti deli’Aricci, il quäle s’attieno
all’originale, ma rende ragioue ad uu tempo al genio della lingua 
in cui traduce :

........................... Or quando al dolce
De’ zefiretti lusingar s’appressa 
Lieta la state a la foresta e ai paschi 
Mena la greggia e a la fresca verzura.

Al verso 376 dello stesso Canto, Virgilio ci da un quadro 
della vita famigliare dei popoli nordici. Questi versi mirabili sono 
riprodotti con verace intelligenza e sobrietä di espressiono dali'Aricci: 

Cosi sotterra, entro a cavati spechi,
Traggon sccuro inerte ozio tranquillo;

1) -2. 2U2
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E queroe accatastato od olmi interi 
Svolgon sui fochi, e producendo in festa 
Le notti e in gioco, iinitauo di Bacco
I licor dolci con fermento e sughi 
D’acerbe ostiche p o m a ............................

II D.r Combi si discosta qui troppo dal testo, allargando le idee 
con accessorj e fregl, i quali danno bensi al verso italiauo bella ca- 
denza e grata armonia, ma non lasciano intravvedere netto e preciso 
il senso del testo. Ciö vuolsi attribuire anche in gran parte all’idea 
non molto felice del D.r Combi d’aver scelto, a tradurre le Georgiche, 
l’ottava rima, che ad altri generi di componimenti poetici si presta 
egregiamente, ma qui non 5 a suo luogo, perchö rende l ’autore 
schiavo del verso, e da a questo una movenza lirica contraria all’in- 
dolo della poesia didascalica, che vuol esser piana e dettata nel 
metro che piü si avvicina al linguaggio comuue. E perciö che l ’A - 
ricci lotta con minori difficoltä e piü si accosta al ritmo virgiliano.

In quanto all’esattezza nel rilevare chiaro e giusto il concetto 
dell’ originale, il che risulta da cognizioni sicure e basate sopra uno 
studio essenzialmente fllologico della lingua latina, tanto 1’ Aricci 
che il D.r Combi lasciano alcuuche a desiderare. Piü d' una volta 
accade d’avveuirci in passi, ove non e resa piena ragione al vero 
valore fllologico della parola o della fra?e latina, senza dire poi 
che s’iucoutra qua e lä anche qualche errore reale. Cosl p. e .:

............................................ Sic omnia fatis
In pejus ruere ac retro sublapsa refeiri 1).

(Tutto vion trasportato all’ indietro, referri, a foggia di corrente 
cho ci sfugge al di sotto, sublapsa-subterlapsa, quaudo navighiamo 
a ritroso: idea chiarita da ciö che vien detto nei versi seguenti).

Ne l’uno ne l’altro dei due traduttori volge bene il luogo 
citato.

A ricci:
.................................che al peggio torni
Se non la guardi, ogni altra cosa, o sempre 
Si converta all’ andato.

Combi:
. . . Tutto iu peggio cosi volge e disperso
Va pel torbido fato, e ogni vivente

1)  1. 200 .
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E d’ alta legge a deperir couverso.
L’ intempcsta nox 1) & termine fisso per iudicare la parte 

della notte, iu cui le tenebre arrivano al colino.
II D.r Cornbi traduce cosi:

Notte, si narra, cola tace immeusa,
1’ A ricci:

orribil taco
Notte etorna di teuebre profonde.

Piü sotto 2 ) :
Atque araerina paraut lentae retinacula viti.

L ’ Aricci evita la parola lentae (flessibile, pieghevole) 3) e cosi 
il D.r Combi:

E alle viti fornir ne’ foschi giorni 
Gli arnerini legami altri son destri.

Nella versione dei versi 48;3, 484 del Canto I, ne 1’ uno uti 
l ’altro dei traduttori avverti ehe tauto 1’ iudefinito adpnrere ehe 
1* altro manare dipendono dal verbo principale cessavit, ehe nel 
verso 484 vuol esser sostituito nella forma cessnverunt.

II pittoresco addunt in spatia  4) e tradotto alla sfuggita dal- 
1’ Aricci cosi:

. . . . o gli spazj iutorno corrono 
Veloci.

II D.r Combi lo schiva:
Tal se 1’ auriga al corso di disserra 
Stringe 1' auriga, alto sull’ irto crine 
Degli ansanti cavalli il freno invano.

Altrove :
Iulia qua ponto longe sonat unda refuso 5)

(una pittura maestrevole deli’ onda ehe rompesi e poi torna, refuso, 
a rompersi con vece assidua contro lo dighe).

Ne il giulio llutto, do ve il mare ingordo 
Non mai peuetra.

(Combi).
A cui d’ intorno imperversaudo stride 
La sdegnata marea, dove respiula 
L’ onda giulia risuona.

(Aricci)

1) 1. 247. — 2) 1. 265. — 3) Nel canto II vorso 12 il len tae genestae  e 
pero tradotto liene dali’Aricci „La ginestra pieghevole».— 4) 1. 5 1 3 . - 5 ) 2 .  103.
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Virgilio - C. II 201 - 205:

Nigra fere et presso piuguis sub vomcre terra
E t cui putre solum — uainque hoc imitamur arando —
Optuma frumentis.

II D.r Combi vi scivola sopra o fa mi po’ di confusione:
II nero suol che al vornere permette 
Ferir profondo, e la cui zolla cade 
Sui fianchi al ferro cosl inolle e putre 
Che ceda al passo, ogui frumento nutre.

L’ Aricci, poeta didascalico, intendo meglio Virgilio:
II terren poi 

Che nericcio si mostra, e che l’aratro 
Profondo entro e raollissimo riceve 
(Perocche coli’ arar tale lo rendi)
Alle messi fia buouo.

Virgilio C. III v. 2 4 -2 5  :
Vel scaena ut versis discedat frontibus, utque 
Purpurea intexti tollant aulaea Britanni 
. . . . o come aspetto cangi
La versatile scena, e gl’ intessuti 
Vinti Britanni alzin purpuree tende.

(Aricci).
Anche il D.r Combi non mostra d’avere una idea chiara :

Ecco nel palco effigiato il vinto 
Britanno rosse alzar tende, e ritorti
I  pinti voli, alla gremita arena 
Rat to cangiarsi la volubil scena.

(ln fatti non si comprende bene se il traduttore rappresenti 
1’ idea di Virgilio, il quäle nel secondo verso allude al sipario tea- 
trale di color purpureo su cui erano dipinti Britanni prigionieri 
di guerra —  forse una scena trionfale. —  Figuratamente poi vien 
detto che i Britanni levano il sipario, perche nell’ elevarsi di questo 
dal disotto all’ insu si vedevauo emergore prima di tutto i Britanni 
dipinti sullo stesso).

La traduzione del verso 118 (C. 3) ci fa credere che il D.r 
Combi abbia avuto sotto gli occhi uu testo con lezione differente: 

Ardne eure sono queste.
(Combi).

Del resto si puö esser quasi sicuri che il D.r Combi non deve
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aver adoperato im testo molto accroditato dalla eritica, perche al- 
cune inesattezze non potrebbero d’ altronde spiegarsi.

Virgilio C. III. 193:
Sitque laboranti siinilis (parlandosi del baldo destriero ehe si 

addestra al passo misurato). — II D.r Combi trasanda del tutto 
quella magnifica pennellata:

E come a studio di movenze belle 
Sciogliere i nodi delle gambe snelle.

L’ Aricci cerca di riprodurla, ma non vi riesce:
E composto, e costretto e affaticato 
Mova il passo e le gambe inarclii e svolga.

Al verso 375 del III  Canto tauto il Combi ehe 1’ Aricci in- 
cappano nello sproposito di attribuire il rudentes del testo ai cac- 
ciatori anzichž ai cervi.

Virgilio C. III 391:
Munere sie niveo lanae, si credere dignum est,
Pan deus Arcadiae captam te, Luna fefellit,
In nemora alta vocans . . . .

(parlaudo di Paue ehe, assunta la figura d’ un ariete, Irasse in ag- 
guato la dea Diana).

II D.r Combi traduce:
Bianche laue o f fe re n d o .......................

L ’Aricci piü chiaramente:
........................... te, Delia ingannö ancora
Con sue candide lane.

Yeniamo alla pittura ehe Virgilio ci offre di un paese infe- 
stato dali’ epizoozia. Qui il D.r Combi visibilmente rapito a tanto 
magistero di poesia latiua, vuol render col verso 1’ impressioue gran- 
diosa in lui destata da quella scena stupenda; vi riesce anche in 
parte, ma cade ancho talora nell’enfatico e nel declamatorio, con 
cbe 1’ effetto si dissipa:

Ma il morbo incalza, e 1’ occhio arde, — fremonto 
II respiro del petto esce a profondi 
Geiniti misto, —  nelle fauci spente 
Si fa grossa la lingua, — i moriboudi 
Fianchi travaglia singulto latente,
E tosto avvien ehe dalle liari grondi 
Nero sangue. Che far? Nelle contratte 
Golo infondi di Bacco il vivo latte.
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Virgilio C. IV v. 138:

Aestatem increpitans seram zephyrosque morantis.

Lenta a redire gli parea la state 
E gli alitanti zefiri tardivi.

Qui non & compresa la forza dell1 increpitans, che vale “ri- 
dendosi deli’ estate e dei zefiri tardi a giungere,,.

Virgilio 1) descrive il lavorio delle api entro gli alveari e tra 
le altre eose soggiunge:

Aut onera accipiunt venientum, aut agmine facto 
Ignavum fucos pecus a praesepibus arcent.

10 credo che si poteva lasciar senza difficoltä intatto il senso 
drl testo e riprodurlo quasi alla lettera; tuttavia il D.r Combi con 
certa ampollosita traduce:

.......................affettuose il carco pieno
Le tolgono e feroci all’ indolente 
Fuco 1’ aguzzo stil piantano in seno.

L’Aricci piü esattamente:
Od ai pesi sobbarcan delle stancbe,
Che tornan colle prede; e strette insieme 
Caccian la razza delle vespe inerti.

AU’ incontro e molto inesatto 1’ Aricci nella versione del se- 
guente passo 2):

Si quando sedem angustam servataque mella 
Thesauris relines . . . .  (parlasi dello smelare)

Qualor le custodite arnie e le angliste 
Sedi cercar vorrai.

(Aricci).
11 D.r Combi piü fedelo al senso del testo:

.................................Se dalle celle
llaccor ti piace i custoditi meli 
E il caro dono delle cere belle.

Al verso 375 dello stesso Canto IV il poeta descrive 1’ ingresso 
di Aristeo nella magione della madre Cirene, a cui svela la cagiono 
del dolore che 1’ opprime:

Postquam est in tbalami peudentia pumice testa

1) 4. 107-168. -  2) 4. 228, —
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Perveutuin et nati fletus coguovit nanis . . . .

(II fletus inanis 5 espressione latiiia ehe vale lainenti o que- 
rele, a cui di leggieri puössi recar sollievo).

E deli’ alto dolor ehe gli scolora
II bel volto, ode la mesta 
Cagione.

(Combi).
L’ Aricci colpisce 1’ idea:

. . . . e ehe Cirene
Vano il pianto conobbe esser del figlio.

Inesatta e pare la versione del vago:
Carmine quo captae dum fusis mollia pensa 
Devolvunt 1).

.......................e le sorelle attento
Le porgouo 1’ orecchio, in sui lavori 
La man sospesa.

(Combi).
Anche 1’Aricci non traduce bene:

Mentre prendeau diletto a que’ racconti 
Quelle ninfe addensando i volli al fuso.

Dissi altrove ehe certe imagini sono rese nel testo latino con 
colori cosi veritieri ed efficaci da renderci 1’ effetto d’ un capola- 
voro ritratto o scolpito da un artista valonte.

Una di queste si scorge nel verso 450 C. IV, ove Proteo dopo 
lungo divincolarsi, vinto alla fine, si lascia andare in preda a com- 
movimenti convulsivi, i quali sono forieri dello spirito profetico cho 
tutto 1’invade:

. . . . Ad haec vates vi denique multa
Ardentis oculos intorsit lamine glauco,
Et graviter frendens sie fatis ora resolvit.

.............................................Di ceriileo lume
Fiamineggiando negli occhi e dalla forza 
Che il possedea costretto, ai vaticinj,
Co’ denti fremitando, il labro sciolse.

Qui 1’ Aricci evita 1’ intorsit. —  II D.r Combi iuvece ca-

1)  4. 348.
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ricando le tiute per avvicinarsi alla forza del testo, dä nell’esa- 
gerato:

Proteo, ali’ udirlo s’ arrovella, e ardenti 
Di glauco foco i truci occhi straluna 
Poi digrignando minaccioso i denti,
Non credere, soggiunge . . . .

Yirgilio:
. . . . Tenuitque inhians tria Cerberus ora 1).

(Sembra di vedere Cerbero ehe a fauci aperte ( inhians) tieue 
il muso immoto e volto verso Orfeo, quasi rapito in estasi al lusiu- 
gliiero suon della cetra).

Combi:
...........................Cerbero smarrito
Tacque . . . .

L’Aricci, imperfettamente:
............................ i suoi latrati
Tenne il trifauce Cerbero.

Di questa guisa raffrontando le due versioui potremmo citare 
piü d’ un luogo ancora, dove o 1’ uno o 1’ altro, od ambidue i tra- 
duttori errano, ora fraintendendo il testo, ora schivando le difficoltü, 
ora incorrendo in qualebe inesattezza proveniente dal non rilevare 
netto e preciso il senso della frase latina.

Conchiudendo dird che le versioni deli’Aricci e del D.r Combi 
presentano senza dubbio pregj non pochi e lasciano di molto addietro i 
lavori degli altri tre, di cui toccammo piü sopra; ma non ci danno la 
vera traduzione delle Georgiche, a cui perd piü si approssima quella 
del primo. Benche non ci fosse dato d’avere alle mani tutte le versioni 
italiane delle Georgiche 2), tuttavia non ci peritiamo di affermare 
ehe 1' unico e verace interprete di Virgilio non poteva esser altri 
che Ippolito Pindemonte. Ne abbiamo avuto sott’ occhio aleuni saggi 
contenuti nel libro intitolato: Traduzione dei due prim i canti del- 
VOdissea e di aleune p a r ti delle Georgiche. Modena, Soliani 1811,

I) 4. 483. — 2) Le Georgiche furono tradotte dal Porcachi, da Ber- 
nardino Trento avciprete di Onara, (opera stampata 1’ anno 1805 coi tipi del 
Seminario di Padova); inoltre dal M arci. Luigi Biondi (Pesaro. Tip. Nobili 1833, 
in 8".), da M. Ant. Mario Nigresuoli Gontiluomo Ferrarese in versi sciolti, dal 
Prof. Giuseppe Savio (Palerm o). Havvene anche vina in ottava rima, come quella 
del Dr. Combi, del Conte Lorenzo Tornieri Nobile Vicentino. Vicenza per 
Francesco Modena 1780.
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ove trovansi tradotti i primi 70 versi del I Canto, nonche i versi 
125-159 e 311-334 del Canto stesso; inoltre tutto 1’episodio di Aristeo 
nel Canto IV dal verso 315 alla fine. So eccettui qualche tratto  
d 'una difficoltä, son per dire, insnperabile, per 1’ indole differente 
delle dno lingue, come p. e. i cinque versi alla fine del IV Canto 1) 
e qualche altro ancora, tutto il resto ritrae assai da vicino 1’ im- 
pronta del testo e dimostra clie un grande poeta non puö esser 
compreso appieno e gustato se non da un altro poeta di geuio e di 
ispirazione affine. Ed & questo precisameute il caso del Pindemonte, 
clie scorge addentro gli arcani del linguaggio poetico ascosi a’ profani, 
e spande nella dizione italiana quella vena di affetto, ehe tanto 
piace in Virgilio.

La versione del Pindemonte & la piü ampia conferma della 
sentenza oraziana: Vcrbaque provisam rem non invita  seqiicnlur, per- 
chž 1’espressioni giuste ed improntate di nativa elegauza e sem- 
plicitä che s’ incontrano p. e. nell’ interpretazione dei versi 15, 27, 
43-54, 331-335 del Canto I, 496 ed altri del Canto IV non possono 
uscire che da un poeta, il quäle al magistero del verso italiano ac- 
coppia omogeneitä di pensieri e di sentimenti coli’ autore latino.

C». R itb u d er
Direttore

1) 4. 55Ž-558.
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PIANO SPECIALE
DELL’ 1NSEGNAMENT0 NELL’ ANNO SOOLAST1CO 1874-75

(Le ore sono calcolate per settimana).

C lasse I.

Religionc, oro 2. — Spiegazione del simbolo <apostolico, del- 
1'orazione domenicale, dol decalogo, dci cinquo procetti della chiesa o 
della giustizia cristiana. II. som. Dollo domeniche o fosto della cliiesa 
cattolica colle varie cerimonie. de Favcnto.

lta lian o , ore 5. — Esposizione della parte etimologica della 
Grammatica di Mottura e Parato con csorcizj di analisi gramma tičale.
— Esercizj di analisi logica. —  Proposizioni semplici e composte. — 
Teoria della narrazione con alcune favole doi migliori autori mandate 
a memoria. —  Uu tema scolastico ed un domestico per settimana (bre- 
vi narrazioni). — Letture dall’Ambrosoli p. I. M artina.

Latino , ore 8. — I primi elementi di grammatica, cornpresa 
la conjugazione nella forma attiva e passiva dei verbi regolari. — 
Lettura con minuta analisi e traduzione. — Esercizj di memoria. — 
Temi: Ilesoconti in iscritto delle traduzioni dal libro di lettura. — 
Testi: Schulz, Grammatica latina. —  Libro d’esercizj dello stesso 
Schulz. M artina.

Geografia oro 3. — Principi di Geografia matematica. — La 
geografia fisica e politica deli’Europa, Asia, Africa, America ed Au- 
stralia. —  Esercizj di disegni geografici a casa od in iscuola. — Te
sto, Klun P. I. Petris.

M atematica, ore 3. —  Aritmetica - le quattro operazioui fon- 
damentali con numeri intori e le frazioni ordinarie. — Geometria 
intuitiva - linoe, angoli, triangoli, quadrilateri o loro principali ca- 
ratteri. — Testo, Močnik.

Scicnse naturah, oro 2. — 1. Semestre, 1 Mammiteri. 11. 
Semestre, Gl’Insetti. — Testo, it Pokorn.v trad. da Salvadoro e Lessona.

Vižintini.
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Beligionc, oro 2. — Doi SS. Sacramenti o delle corimonie nel- 
l’amministrazione doi uicdesimi. dc Favcnto.

Italiano, ore 4. — Esposizione della Sintassi secondo Mottura 
e Parato. — Definiziono della proposizione o dello sue spocie, della fraso 
o del periodo. — Analisi logica di proposizioni semplici o composte.
—  Brani facili di poesia mandati a memoria. — Un tema scolastico 
ed im domestico por sottimana. — T esto: Ambrosoli p. II.

Latino, ore 8. — Ripetizione delle parti rogolari e svolgimento 
delle irregolari della Grammatica dello Schulz. — ■ Lel tura dal testo 
di esercizj dello Schulz, versione e analisi. — Esercizj di memoria.
— Preparazione. —  Temi: ogni quiudici giorni un tema in iscuola.

M ajer.
Tedcsco, ore 3. —  Elementi della Grammatica fino alla Con- 

jugazione, esclusivamoute. — Esercizj contiuui in base alla gramma
tica dol Filippi, con annessi osempj pratici — Compiti: due in iscuola
o due a casa ciascun mese. Persoglia.

Geografia e Storia, oro 3. — I. semestre: due ore Geografia, 
ed un’ ora Storia. II. semestre: due oro Storia, ed un’ ora Geografia. — 
Storia antica, Geografia specialo doll’ Africa, Asia o dei piü rilovanti 
fiumi d’ Europa, Geografia spociale deli’Europa meridionale. — Testo 
Wolter vol. 1.; Klun p. III. Persoglia.

M atematica, ore 3. — Aritm etica: frazioni ordinarie o decimali, 
regola del tre con applicazione, calcolo del perconto, metodo delle 
parti aliquote, cogniziono delle misure o doi pesi. —  Geomotria: e- 
quivalenza ed oguaglianza doi triangoli, loro costruzione o piincipali 
proprietä dedotte dell’eguaglianza. Poligoni. — Misurazione dolle fi
guro rettilineo. — Teorema di Pittagora. —  Trasformaziono delle 
figuro rettilineo o loro partizione. —  Somiglianza dei triangoli. —  Co- 
struzioni basalo snlla somiglianza dei triangoli. —  Somiglianza doi 
poligoni. Testo: Močnik. Visintini.

Scicnzc naturali, ore 2. — I. soinostre: Completamento della 
Zoologia, cioe: uccelli, rettili, pešci, molluschi o radiati. — II. se
mestre Botanica. Testo: Pokorny. Visintini.
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UcligioM, ore 2. — Storia sacra dell’antico Testamento colla 
Geografia dolla Terra Santa. de Favcnto.

Italiano , ore 3. — Figuro grammaticnli ed esorcizj sugli usi 
particolari doi verbi e dolle particello. — Esorcizj di memoria coit 
analisi logiea sopra vaiie poesie e sopra brani del libro di testo: (Am- 
brosoli p. 111). — Uu tema scolastico ed un domestico per settimana.

Mason.
Latino, ore G. — Grammatica Schulz: dottriua dei casi (due 

ore). Lettura: Cornelio Nipote “ Vite degli illustri generali „ (4 oro). 
(Mil/.iade, Temistoclo, Aristide, Pausania, Cimone, Epaminonda, An
nibale). —  Esercizj di memoria. Preparazioue. — Temi: nel I. se
mestre itn tema scolastico ogni settimana, nel II. semestre un te
ma ogni 14 giorni. Mattel.

Grcco, ore 5. —  L’ etimologia fiuo al verbo in j« esclusiva- 
mente, giusta Curtius, appoggiata al libro d’esercizj dello Scbonkl.
—  Esercizj di memoria, preparazione in iscritto. — Temi per casa 
cd in iscuola nel secondo somostro ogni 14 giorni. M ajcr.

l'cdesco, ore 3. — ßipetizione sommaria delle cose precedente- 
mente indicate. — Conjugazioue debolo o forto. — Esorcizj o compiti 
como sopra - mandare a memoria. — Testo: Filippi. Pcrsoglia.

Geografui e storia , ore 3. —  T. semestre, 2 oro Geografia, o
1 ora storia. II. semestre 1 ora storia e 2 oro Geografia. —  Storia 
del Medio Evo. — Geografia speciale dell’ Europa settentrionale, del- 
1’ America ed Asia. — Testi: Weiter p. II, Klun p. 111.

Pcrsoglia.
M atcmatica, ore 2. — Algebra: lo quattro operazioni con in- 

teri e frazioni, innalzamento a potenza ed estrazione dolla radico 
quadrata. — Goometria: corcliio, lineo o poligoni regolari inscritti 
o circoscritti, calcolo della periforia e della superficio del cerchio. 
—r Elisso, iperbole, parabola,cicloide,linea ovale o spirale.— Tosto: 
Močnik. Sbuele.

Scicnse naturali, I. semestre, oro 2, TI semestre ore 3. — I.
semestre: Minoralogia. — Testo: Pokorny. II semestre. I*isica: 
Generalita dei corpi. — Cbimica inorganica. le s to : Schabus.

Visintini.
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4'ISIMSC I V .

Iieligione, ore 2. — Storia dol nuovo Tostamento coli’ applica- 
zione dolla Goografia di Terra Santa. de Favcnto.

Italiano, ore 3. — Analisi logica di proposizioni com,poste, del-
lo frasi, dei gerundj semplici e composti, dei periodi e locuzioni poe- 
tioho, teoria delle leltere e delle varie loro specie. — Lettura dal- 
1’ Ambrosoli P. IV., con commenti grammaticali o storici. — Esor- 
cizj di memoria sopra poesie classiclie. — Un tema scolastico ed un 
domestico per settimana. Mason.

Latino , ore 6. — Teoria dei casi e dei modi con aualoglii o- 
sercizj. — Esaurimeuto della sintassi (2 ore.) — L ettu ra : “ Cesare 
do bollo gallico „ (lib. I. III. cap. 7 -16.-IV . c. 10-19.-V I. 11-29) 
(4 ore). —  Esercizj di memoria, preparaziono. — Tom i: Ogni set
timana uu tema scolastico. I Mason.

Grcco, ore 4. — Dai verbi in jj.t lino ad esaurire la parte e- 
timologica. — Traduzione degli esercizj dello Schenkl con applica- 
zione della grammatica di Cuitius. — Esercizj di memoria. Prepa- 
razione. —  Temi: Un tema ogni 14 giorni. Simsig.

Tcdcsco, ore 3. — Nei primi mesi ripetizione delle cose prečo- 
dentemente indicate. — Conjngazione mista e completamento della 
morfologia. — Esercizj o compiti come sopra. Mandare a meinoria.

Pcrsoglia.
Geografia e storia , ore 3. — I. semestre, 2 ore Geogralia, 1 

ora storia. II. semestre 2 ore storia 1 ora goografia. — Stoiia mo
derna. — Geografia o statistica deli’Austria o del Litorale in ispe- 
cialita. — Testi: Wolter p. III, Klau p. II. Pctris.

Matematica, ore 2. — Algebra: Kapporti o proporzioni, regola 
dol tre semplico o composta; regola d’ interosso somplico o compo- 
sto; rogola di šocioU\; equazioni di primo grado ad uua incognita.
— Geometria - Steroometria: Posi/.iouo reciproca di linoo o piani; 
specie principali di corpi solidi; calcolo della loro superficie e del 
loro volume. — Testo Močnik. de Favcnto.

Sciensc naluruli, ore 2. — Fisica: Meccanica, acustica, ma- 
gnotismo, clettricita, ottica. — Testo Schabus. Shudz.
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(lasse V.

Religionc, ore 2. — La Cliiesa e i suoi dommi. P. I. Apolo- 
gia. La cliiesa cattolica e la sola vera Cliiesa di Gesii Cristo.

de Favcnto.
Italiano, ore <3. —  Nozioni generali sulla poesia e sulla prosa, 

sui traslati e le figure, sulla buona locuzione italiana. — Storia della 
letteratura dei secoli 200, 300, 400, giusta l’Aulologia del Carrara 
torno I. Es. di memoria. — Un tema scolastico cd uu domestico ogui 
15 giorni. Schiavi.

Latino , ore G. — Lelture da Tito Livio (praefatio L. I. e buo- 
na parte del L. 11). — Ovidio (Trist. I 1: ex Ponto 1 2, IV 4; Fastor. 
I. v. 479-542, do Euandri in Italiain adventu, - v. 543-586 de Hercule 
et Caco - II v. 475-512 de Komulo Quiriuo; Metamorph I v. 89-102 
quattuor humani generis aetates, v. 168-415 üeucalion et Pyrrlia, 
VII 1-158 de Jasone et Medea) con analisi e commento. —  Ripe- 
tizione della sintassi appoggiata alla lettura, nonche ad appositi eser
cizj tratti dallo Schultz raccolta di temi trad. dal Fornaciari. Eser- 
ci/.j di memoria. Temi: uno scolastico ed uu domestico ogni settima- 
na alternativamente. Vcttach.

Greco, oro 5. — Parto del primo semestre, complotamento del
la inorfologia. — Lettura dallo Schenkl: Crestomazia di Senofonte. 
(Hrani 6). — Esercizj di siutassi appoggiati al testo apposito dello 
Schenkl. - Esercizj di memoria. — Preparaziouo. —  Temi: Ogni
4 settimane un tema. Babuder.

'Tedcsco, ore 3. — Kipetizione dolle parti piii importanti della 
morfologia accompagnate da copiosi esercizj. — Sintassi: Norme prin- 
cipali riguardo al collocameuto delle parole nolle proposizioni prin- 
cipali e dipendenti. —  Inversione, xiso deH’infiuito e participio, av- 
verbio, preposizione, esercizj di memoria e di traduzione dal}’ italiano 
in tedosco e viceversa (cont. nella parte pratica della grammatica 
Filippi). —  Compiti: due in iscuola e due a casa ciascun mese.

M attei.
Gcografia e Storia, ore 4. — Storia an lica fino alla caduta 

della Kepubblica romana, 30 a. C. — Geografia relativa. — Temi 
storici sui carattori dello varie epocho e personaggi. — Tusto: Pütz p. L

F dris.
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M atematica, ore 4. — Algebra: Le quattro operazioni con in- 
tori e frazi oni, fraz krni contiuuo, rapporti o proporzioni, regola d’in- 
tcrosse semplice, regola di societä. —  Geometria: Planimetria. —  
T esto: Močnik. Visintini.

Scienzc naturali, ore 2 .— I. semestre: mineralogia sistematica.. 
Testo: Pokorny. — II. semostro Botanica sistematica Testo: Pokorny.

Visintini.

C'lasse VI.

Utiigionc, ore 2. — La cliiesa e i suoi Domini. Parte II. I 
domini cattolici svolti nel loro nesso o nei loro rapporti.

de Favento.
Italiano, ore 3. — Doli’ invenziono. Nozione dello varie spe- 

cie di componimenti poetici. Storia della letteratura doi secoli 500, 
GOO. Antologia del Carrara vol. II. III. Esercizj di memoria. Com- 
piti come sopra. Schiavi.

Latino, oro 5. — Lettura: Virgilio Eneide, canto I, II - Sallu- 
stio, de Bello Iugurtbino con commento ed annessi esercizj gramma- 
ticali e stilistici (1 ora). - Esercizj di memoria. —  Preparazione. — 
Tem i: uno scolastico ed un domestico ogni settimana alternativamente.

Greco, ore 5. — L ettu ra : Schenkl. Crestomazia di Senofonto, 
An. I. II. III. Momorabili (I. IV. V.). — Omero, Iliade. Continua 
zione della sintassi con esercizj a voco e in iscritto appoggiati al 
testo (1 ora per settimana). — Preparaziono. — Temi: Ogni 4 set- 
timane un tema. Vettach.

Tedesco, oro 4. — Sintassi; Ripetizione e maggior sviluppo 
dello teorie sintattiche. - Dottrina dei casi. Costruzione. —  Lettura: 
Ffannorer I tomo, - traduziono ed analisi di brani scelli prosaici e 
poetici. Compiti: dne scolastici o due domestici ciascun mese. — 
Esercizj di memoria. M attel.

Gcogrufla e Storia , ore 3. — Storia del Medio Evo dal 30 a
C. fino alla scoperta deli’America 1492. — Geografia relativa. — 
Testo: Pütz p. II. Petris.

M atcmatica, ore 3. — Algebra: teoria dollo potenzo e dello 
radici, logaritmi, equazioni determinato di primo grado ad una o piti 
incognite. — Geometria: Stereometria - Trigonometria piana. — Te
sto Močnik. Sbudst.



Sciemc naturali, ore 2. — I semestre Antropologi». II seme
stre : Zoologia sistematica. — Testo: Pokorny. Visintini.

Classc VII.

lleligionc, ore 2. — La moralo cattolica. — Teslo: Martin.
de Favcnto.

Italicmo, ore 3. — Dollo stile. - Storia della li te ra tu ra  del 700, 
800. —  Illustrazione della I Cantica di Dante, di eni i brani mi- 
gliori da apprendersi a memoria. - -  Un tema scolastiso ed un do- 
mestico ogni 15 giorni. Scliiavi.

Latino , ore 5. — Continuazione della lettura delTEnoide (C.
IV, VI, curs. (III, V). - Lettura delle duo prime Catilinarie di Cicerone
o deH’“Oratio pro L. Murena,,. Esercizj grammaticali e stilistici, un ora 
per settimana. Esercizj di memoria. — Preparazione. —  T em i: co- 
me nella Quinta. Simsig.

Greco, oro 4. — Lettura: Omero, Iliade (C. VI, VII, IX). 
Platone. Apologia e Critone. — Esercizj grammaticali appoggiati al 
testo ( l  ora). — Preparazione domestica. — Esercizj di memoria. — 
Temi, desunti dai brani letti, uuo scolastico ed uuo domestico ciascun 
niese. Babuder.

Tedcsco, oro 3. — (Uso della lingua tedesca nell’ istruzione). — 
Ripetizione di tutta la sintassi. Lettura: Pfannerer I torno. Tradu- 
zione ed analisi con osservazioni filologiebe. — Esercizj di memoria.
— Compiti: como sopra. Mattel.

Gcografia e storia , ore 3. — Evo moderno con Geografia ro- 
lativa. — Quadri cronologici. — Testo: Pütz p. III. Petris.

Matematica, oro 3. — Algebra: Ripetizione delle equazioni di 
primo grado ad uua o pili incognite. Equazioni di secondo grado 
ad uua e piü incognite, equazioni espononziali, pregressioni aritmeti- 
clie o geometrich», calcolo deli’ interesse composto. — Geometria: 
Ripetizione della Trigonometria piana. Geometria analitica. — Testo 
Močnik. Sbueh.

Scicnzc naturali, ore 3. —  Fisica: Goneralita dei corpi. — 
Moccanica, cbimica iuorganica. — Testo: Gauöt. Sbuels.

Propcdcutica, oro 2. — La parte logicalo. — Testo: Becker.
Schiavi.



«lasse VIII.

Religione, ore 2. — Storia della Chiesa cattolica. — Iiipetiziono 
dei punti culmiuanti della Dogmatica o della Moralo. - -  To,sto: Martin.

de Favento.
Italiano, ore 3. —  liiassiuito della storia della letteratura. —  

Illustrazioue della II  o II I  Cantica di Dante, di cui i brani migliori 
da apprendersi a memoria. Un tema scolastico cd uu domestico ogni 
15 giorni. Schiavi.

Latino. — Lettura da Tacito. (Agricola, — Annali lib. I e parte 
del II), Orazio, Odi (lib. I. lib. II: 13, 15, IG, 1 7 .- I I I :  1, 8. 30); Sa
tire, lib. I. 1 6, 9 : lib. I I :  8. — Epistolo, (lib. I :  1, 2, 19, Epodi. 
1, 2, 7, 13). —  Esercizj cotno nella sottima. —  Mandaro a memoria.
— Preparazione. — Temi, come nella quiuta. Vdtach.

Greco, ore 4. — Lettura: Omero, Odissea (Canti I, II), Platone: 
dialoghi (Fedone), Demosteno, duo orazioni. — Esercizj grammaticali 
come nella VII. — Preparazione. Esercizj di memoria. — Temi como 
nella VII. Mason.

Tcdenco, ore 4. —  Uno della lingua tedesca nell’ istruzione. — 
Lettura: Pfannerer, torno II. — Esercizj di versiono libera fatta so
pra qualche autore classico italiano. — Letteratura nel II semestre: 
cenili sui principali momenti della storia letteraria tedesca. — Com- 
piti como sopra. — Esercizj di memoria. Simsig.

Gcografia e Storia , ore 3. — Storia austriaca o riopilogo della 
storia universale. —  Geografia e statistica dell’ impero Austro-Un-
garico. — Testo: Pütz p. I e III. To me k. Fetris.

Matematica, ore 2. — llipetizione di quanto fu trattato nei 
corsi autecedenti. — Soluzione di scelti problemi. — T esto: Močnik.

Sbuelz.
Sciensc naturali, ore 3. —  Fisica: acustica, calorico, magneti- 

smo, elettricitä, luce. — Testo: Ganöt. Sbuclz.
P ropedeutica, oro 2. — La parte psicologica. — T esto: Zim

mermann. Schiavi.
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O G G E T T I  L I B E R I  

SLAVO

Corso I. oro 2. — Forme regolari od irregolari del sostantivo, 
aggottivo o verbo, in via prepond^ranteinento pratica. — Temi ogni 
15 giorni. —  Esercizj di lettura con minuta analisi dal libro Prva  
Mimica Čitanka.

Corso II. oro 2 . —  Esercizj teorotico-pratici su tutto lo parli 
dol discorso. Dialogizzare, e temi tratti dai brani piü importanti del 
libro di lettura J Ilirska Čitanka za drugi razred , po A. Webern.

Corso III. oro 2. — Uiassunto e coinpletamento della sintassi, 
dialogizzare o temi tratti dal libro di lettura Illirska  Čitanka sa tretji 
razred , po A. Webern.

Corso VI. ore 2. — Cenili sulla storia letteraria. Lettura: I l 
lirska Čitanka za četrti razred. Spiegazione dei brani piü importanti 
.si in prosa, che in verso con spiegazione linguistica o storica. Temi 
tratti dal libro di lettura. Della M artina.

CA1VTO (ore 3)

Corso I. — Nozioni dei diversi segui musicali e studio pratico 
dei medesimi.

Corso II. —■ llipetizione delle lezioni del primo corso, o pratica 
conlinua sopra pozzi musicali di diverso stile. Czaska.

»1SEGNO

Corso I. oro 2. — Disegno lineare delle figuro geometriclie, o 
disegno elementare di ornamenti a mano libera.

Corso II. oro 2. — Disogno a mano libera di ornamenti con 
ombreggi o paosaggio. Gianelli.

CA LLIGRAFI A

Venno impartito rinsegnameiito agli allievi delloclassi I. o II. 
un’ora sottimanalo per classe. Della M artina.

Coli’ approvaziono snporioro fnvorio tennti duranto 1’ a n n o  scolastico due 
Corsi struordinarii di l.ingua tedesca, di ore duo settiman^li per ciascliodnno, 
l ’uno dei quali (Ginnasio iufuriore) fu a s s u n t o  dal Dircttore, 1’ altro (Giunasio 
uupmore) dal Ducontu olluttivo Si". Niiiisig.
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COLLEZIONE

D  E  I  M  E  Z  Z  I  D ’ I  N  S  E  G  JN A  M  E  N  T  O

1. Itihlloleea <loi ProlVvssori

Duranto 1’ anno scolastico 1874-75 la Biblioteca fu accrcsciuta 
delle opere seguenti:
D oni: JDall' i. r. M inistero dell'istrueione: 1) Archiv für österreichi

sche Geschichte (Continuazioue). — 2) Sitzungsberichte der K. 
Akademie der Wissenschaften (Continua/,iono).

D alla  Prcsidcnza d e li'i. r. Luogotcncnsa: 1) Gosetz-nnd Verord
nungsblatt für das oost. Küstenland (Coutinuazione). — 2) Jah
resbericht des k. k. Ministeriums für C. und U. für 1874. —
3) Pflichtexemplare N. 107.

Dalla Giunta Provinciale: 1) Resoconto dello Sedute della Dieta 
provinciale, agosto o settembre 1874. — 2) Relazione generale 
della Giunta sulla sna gestiouo dalla cbiusura della sessione 
dell’anno 1874 in poi. —  Ü) ltesoconfo dello seduto della Dieta 
provinciale per 1’ anno 1875.

D al Municipio di Tr lente: Attilio Hortis: Catalogo dolle opere dol 
Petrarca.

D al professore ginn. Monsignor G. de Favcnto: Montesquieu, Lo 
Spirito delle Leggi. La sacra Bibbia tradotta in greco moderno. 

D alla M acstra dirigente Sig.a E. Lonsar: A. Muratori, Annali 
d'Italia vol. 8.

Coniprc. — Comporato coi fondi dispouibili lo seguenti:

I). Curtius, Griechische Geschichte. — F. Hetlinger, Apologie 
des Cristeuthums -A nnalen der l ’kysik und Chemie (continuazioue).
— F. Diez, Grammatik der romanischon Sprachen - ltivista di Filo- 
logia (coutiuuazione). — A. Schleicher, Compondio di Grammatica 
comparativa. —  M. F ritsch , Grammatica tedesca. —  G. M idier, 
Corso pratico di 1. todesca. —  N. Claus, Grammatica della lingua 
tedesca - id. Antologia tedosca. — E. Seiler, Griechisch-deutsches 
Wörterbuch zu Homer. — G. Schenkl, Uebmigsbucli zum Uoberset-
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zen ins Griechische. — F. Ilübl, Handbuch für Directoren und Pro
fessoren. — I. Sachs, Botanik. — E. K unz, Xonophon ’s Griech. 
Geschichte. —  It. Kühner, Lateinische Vorschule. — 1. La Boche, 
die Homerische Textkritik - id .  Hom. Untersuchungen. — F. A. Wolf. 
ProlMgomena ad Homerum. — Ch. B randts, Geschichto der Griech. 
Philolosophie — B. Kühner, Xenophon ’s Memorabilien — C. Beh- 
dantz, Xenophon ’s Anabasis. — S. Sismondi, Storia delle republi- 
che italiane - Oesterreichische Gymnasialzeitschrift - Yerodnungshlatt 
dos Min. f. C. und U. Simsig.

3. Biblioteoa «legli Stu<lculi

Acquisti: Plutarco, Vite tr. Pompei. — B aretti, Lottere doscr.
— Fleury , Storia m. ev. — M azzoli, Racconti stor. e fav. — Spru- 
ncr 's, Schul - Atlas. — Dante, Divina Com. — Bollin, Opere. — Gol
doni, II burbero benofico. — Moliere, Capi d’ opera. — Caro, Lettere 
scelte. — Zandonati, Guida stor. doll’ autica Aquileja. — M. D ’Aze- 
lio, Palleschi e Piaguoni. — K onti, Cajo Gracco. — Mascheroni, Poe
sie edite ed inedite. — Verri. Avventure di Saffo. — Figuier, Sco- 
perte principali. — Berlendis, Poesie. — Talia, Lettere sulla filosofia 
morale, - Galloria dei letterati od artisti illustri veueziaui. — Franco, 
Risposte popolari. — Giuliani, Metodo per commentare la div. com, 
di Danto. — B arbieri, Eime. — Caro, Apologia. — Valcriani, Voca- 
bolario di voci o frasi orronee. — Mctastasio, Lottoro scelte. — Pan- 
dolfini, Trattato del governo dolla famiglia. — Gondola, Osmauide 
trad. Vidovich. — Jleel, Viaggio in Italia. — II .canto dei Nibelung'i 
traduz. Cernezzi. — Bedi, Poesie. — Chiabrcra, Poesie liriche. — 
Esopo Frigio, Favole trad. Landi. — Costa, Dell’ elocuzione e del- 
l’arte poetica. — Tasso, Aminta. — Ccsari, Novelle. — 11 giovinetto 
guidato a saviezza e civiltä. — Biblioteca dei Classici (le opero non 
adatto alla Biblioteca degli Študenti passano a quella dei Professori).
— Galilei, Scritti scelti. — Gozzi, l’Osservatore. — Poliziano, Stanze.
— Tesoro dei fanciulli. — Petrarca, Rime. — Boccaccio, Decamero- 
ne. Nov. scelte. — D avanzati, Storie ed opere minori di Tacito. — 
D'Azeglio, I miei ricordi (dono dei sig. Giorgio Cobol). Dir. Babuder.

•'S. Oahinctto di Fislea

Metro — Verniero — Argano — Burbera - -  Pesi metrici — 
Pendolo — Giroscopio di Schmidt — Tromba promento — Barometro
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di Fortiu — Baromot.ro alla Bourdon — Manometro — Apparat o por 
la tensiono dei vapori — Apparato di Dumas — Sirona acustica — Tu
bo d’interferenza — Spoccliio di Wheatstouo — Lampada di König
— Disegni di onde secondo Quinke — Speltrometro — Apparato por 
la riflessione della luce — Sestaute — Cannocchiale con oggetti per 
la diffrazione — Apparato por le righe di Frauenhofer — Tre vasotti 
per la fluorescenza — Pirometro — Apparato per determiuare il pun- 
to di ebollizione — Apparato di Melloni — Apparato per il diainagne- 
tismo — Pila di Bunseu — Pila di Meidinger — Apparato di Polil — 
Bussola di Wiedemann — Unitä, per la resistenza dei conduttori di 
Siemens — Keocordo — Quadro di Franklin ad armature mobili ~  
Bottiglia ad armature mobili. Sbuele.

4. (liiibinctto tli Storia Naturale

Acquisti. — Furono acquistafci i seguenti uccelli preparati:
Vultur fulvus; Phasianus colcbicus, mascbio o femmiua; Otis 

tetrax; Ciconia alba; Grus cinerea; Larus ridibundus.
Furono donati: Dallo študente d’ universita sig. G. Vatovaz, giä 

scolaro di questo Ginnasio 82 specie di insetti; dallo scolaro della
V. classe F. G azsoldli un gruppo di Balanus psittacus; dallo sco
laro della I. classe E. de B ru ti una Fungia. Visintini.

La collezione dei mezzi d’insegnameiito per la Geografia o Storia 
si crebbe entro 1’ anuo scolastico 1874-75 dei seguenti oggetti:

2 carto parietali deli’Europa (Kozonn), donate dall’Eccolsa 
Luogotenenza di Trieste. —  Acquisti: 1 Planiglobo (Photo-lytograpbie 
von C. Woldermann.) — Un Mappamondo. — Carta in riliovo della 
Monarchia Ausfcro-Ungarica (Berlin 1875, Ernst Schotte). — Langl- 
Bilder zur alten Gosciclito Liof. G (Bl. 10, 11. 15, 17, 18).

Petris.



Temi d’ Italiano
dati per cömpiti in  iscritto alle classi del Ginnasio Superiore

Clusse V. L’apologo di Meuenio Agrippa. — Michelangelo Buo
narroti, il suo Giudizio Universale e il pontefice Paolo III. — I  cani 
del monte S. Bernardo. — Lettera di risposta negativa alle pregliiere 
d’ un amico. — Come si originassero le due fazioni dei Bianchi e dei 
Neri, e del loro passaggio a Firenze. — Questione a dialogo tra pa- 
drone e colono intorno alla pratica di dare lo zolfo alle viti. — Ma- 
lizioso accordo di due ciarlatani per far deuaro entrambi. — “ Sinite 
parvulos ad me venire; taliuin est enim regnum coelorum „ Matth. 
XIX. 14. — L’incendio di un gran bas ti men to in alto mare. — Li con- 
trarl pronostici di due astrologbi, (novella). — Un ebreo banderajo ed 
un mariuolo fiutosi compratore. — Elogio di quel sonetto del Petrarca 
tra i vari approsi, il quäle, a mio giudizio, puö dirsi il piü bello. — 
Quauto giovi la compagnia delle persone dabbene. — Un testamento 
bizzarro, (racconto). — Eroico esempio d’amor coniugale. — Colla si- 
militudine delle eure che ha un giardiniere per le sue pianticelle si 
illustrino le sollecitudini ehe a ver devo per la suaproleunteneropadre.
— Lettera ad un amico, invitandolo a prender parte ad una giornata 
villereccin. — Uu cavallo divenuto infrenabile (parabola). — Alcone 
cacciatore cho saotta una šerpe avviticchiata al figliuolo. — Nel fatto 
di Gripo pescatore si mostri quäle sia la catena degli umani desi- 
deri. — Del camello, e dei vautaggi ove questo animale b in uso. — 
Logge prudento di Licurgo mal osservata dagli Spartaui. — Meuo- 
crate alla mensa di Filippo, re di Macedonia. — La mietitura e la 
vendemmia.

Classc VI. Li tro amici, (racconto allegorico). — Enrico di Ca- 
stiglia discopro la frode dol gran Contestabilo e dei Baroni dol ro- 
gno. — Un’orrenda piramido di serpenti nella Guinea. — La roligio- 
110 & il piü saldo appoggio nelle calamita della vita. — Episodio dol- 
la strago dogi’ Innocenti. — Impronta caratteristica dei Napoletaui.
— Descriziono di un campo, quäle appare subito dopo avvenutavi 
flora battaglia. — L ’abate Quarantamila, proposto a tipo di certi uo- 
mini ridevolmonte visionari e fanatici. — Quäle sia la mia opiuioue 
intorno alle maschero. — Amo.ro di madre. — Coulronto tra la vita
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dell’Ariosto e quella dol Tasso. — Qualo a inio giudizio sia ii piu 
bello tra li vari brani AiAV Orlando Furioso, ehe ho studiati. — Nozzo 
e fuuorali quasi ad mi tempo uol fatto di Ladislao di Boomia e Mad- 
dalena Sglia di Carlo V III re di Francia. --  Donde sia stato indot- 
to Attila a lasciare 1’ Italia. — Angustio d’una cittil assediata. — 1 
liori che piii mi dilottauo. — Intorno ai giorni di festa. — Vi piaco 
piü la eaecia o la posca? — Del perdonaro le offese. — L ’ozio ü il 
padre del vizi. — Si mostri la voritD, della seguente eselamazione 
di Dante: “ Oh soinma Sapienza, quanta e 1’arte Che mostri in eielo 
e in terra! A chi couvenga 1’ epiteto di scolaro osempla-
re. — “ Chi ben prende il sentier fa gran cammiuo. Volgete a de- 
stra il fresco piedo e franco: il moglio dolla lena e sul mattino „ 
(Maggi). — Ai buoni citladiui e cara la patria.— Quanto sia vero 
ciö che Torquato Tasso diceva ad Alfonso II d’Este nella 3. ottava 
del Canto I. della Gerus. Liber. — La vita del viaggiatore.

Classe V I I .  Parlata di Goffredo di Buglione ai capi della cro- 
ciata. — Quali sentimenti ispirassero Dante a compor la Divina Com
media. — Vantaggi che reca agli uomiui il bue colle sue fatiche, o 
poi colle proprio čarni. — Dell’ industria degli uomini nella fabbri- 
caziono del sale. — Ilimproverate dolcemonte o procurate di porsua- 
dere 1’amico ad abbaudonare il giuoco, a cui mostrasi soverchiamou- 
te inelinato. — Illusfcrazione delle soi compagnie di spiriti mag ni 
del Limbo veduto o doseritto da Dante nel quadro ehe no preselita 
al canto quarto deli’Inferno. — Ultimi istanti di Pandolfo Collenuc- 
cio (scena drammatica). — Si dimostri col fatto di Marco Azio Plauto 
che uii forto amore dolle lettere trionfa di grandi ostacoli. -- U lti
mo parole cho manda un soldato morente, dopo la battaglia, a’ suoi 
piu cari. — Che un delinquente, sebbene sfuggito alle punizioni del
la umana giustizia, non pud mai godere sicura pace. — L’invidia 
noii serve ad altro che a consumar 1’ invidioso. — Piacevoli aspetti 
ehe porgono lo spiaggie dell’Istria a chi lo costeggia. — L' iusauo 
affetto dell’ira non dee confoudorsi con lo sdegno, afletto magnanimo.
— La guerra. — Quäle tra  i quattro secoli di Pericle, di Augusto, 
di Leone X. e di Luigi XIV. sia stato il piü benelico ali’ umanitil. — 
Gli uffict della campana, espressi nel detto: Vivos voco, mortuos plango 
fulgnra frango. — Dell’ ingiustizia cho commotto il suieida, g iustail 
detto di Pior delle Vigno in Dante (Inf. X III.): “L’animo mio, per 
disdoguoso gusto, Crodondo col rnorir fuggir disdegno, Ingiusto fece



» i ß  — L'orgoglio provieno la cadut,a. — Fra Girolamo Sa
vonarola dinanzi a Carlo VIII. di Francia. — Uu’ apostrofe al solo.
— Che, ad eccezione di Francesco Petrarca, i piü grandi lettorati i- 
taliani non furono ben conosciuti dai connazionali so non dopo la 
morte. — II detto di Alossandro Manzoni in fine ai Promessi Sposi, 
che cioe la fiducia in Dio raddolciscc li nostri guai c li rcnde u tili 
per una vita migliore. — Solo gl’ ingegni cospicui e coraggiosi pos- 
sono redimere le lettere. — Agevolati mezzi di comunicazione tra  i 
popoli. — L’Adriatico.

Clusse V I I I .  Raffaello moreute. — Di quel vago, or dilettoso 
or faticante, che ha la vita militare. — Francesco Petrarca difende 
innanzi al veneto Senato il principe Novello di Carrara. — Affettuosi 
ainmoniinenti d’ una madre al figlio che da lei si distacca per re- 
carsi in lontano agli studi. — Le arti belle in quanto ispirate dalla 
Iteligione. — Ogni male non vione per nuocero. — Se al nostro in- 
gegno, che pur sa dominare perfino gli elementi, sia possibilo trovar 
modo d’impedire gli atti della nequizia umana. — Napoleono a San
t ’ Elena. — La forza dell’ abitudine. — Intorno alla lettura doi ro- 
manzi — Si esamini il detto di Cosare Balbo: “ La veritä & sola 
foute di buona pratica ; fonte d’ errori e sempre l ’adulazione (Medit, 
stor. l i . ) .  — Quäle sia per me la cosa a questo mondo piü cara. — 
“ Non für . . . Senza onestä mai cose belle e care „ (Petrarca). — 
„ Muoiono le cittä, muoiono i regui, Copre i fasti e la pompe arena 
od erba „ (Gcrus. Liber. X V . 20). — Che il duello 5 cosa stolta ed 
illocita per legge di natura. — Le cause della violenza in altrui, co- 
mentando 1’epifouema dantesco: “ Oh cioca cupidigia, oh ira folle, 
Che si ci sproni — Potenza dolla parola, giusta il detto
di Gius. Capparozzo: “ Luce dell’alma ö la parola, e l’alma E luce 
in terra del divin pensier,,. — “I vizj caccian le bell’arti in baudo,, 
(Ariosto). — I comodi o g l’ incomodi dell’estate. — La poesia.



Dati statistici della scolaresca

K e la t iv a in e n t c NELLE CLASS1 ci

a
i II 111 IV V VI VII VIII ra

ii) al numcro

Furono iscritti \ Pnbb!ic i■ 27 20 22 20 11 12 10 14 136
) pnvati . 1* — — (D — — — — 2

Abbondonarono la scuola
per vano causo pnm a
della fine del II semestro l 2 — 3** 1 1 1 _ 9

Trapassati ....................... — — — — — 1 — __ 1
Frequentarono fino alla

cliiusa deli’ anno scol. . 26 18 22 17 10 10 9 14 120
b) al Im go ncttio ***

Da C a p o d istr ia .................. 13 7 !) C 2 3 1 5 4G
Yf altri luoghi dell’Istria. 6 10 9 9 G 5 7 7 59
„ Trieste e tonitorio . . ‘2 — 4 1 1 1 _ 2 11

Dal G oriziano....................... 1 1 — 1 __ — __ __ 3
Dalla D a lm a z ia .................. 2 2
Dal Tirolo italiano . . . __ — — — 1 __ 1 __ 2

„ V e n e to ............................ 2 — - - — 1 — — 3
c) a lla  llelitjione

C a tto lic i ................................ 2t) 18 21 17 10 10 9 13 124
Groco- o r ie n ta li .................. — — 1 -■ — — — 1 2

d) alla  N a z io n a litä
I t a l i a n i ................................ 17 1!) ir, 10 19 8 12 117
Slavi ..................................... __ 1 2 i __ 1 1 1 7
Greci . . . .  • . . . . — — 1 — — — — 1 2

e) a ll’ c tä :

Di anni 1 1 ........................... 17 17
» 1 2 ............................ 6 7 — — — — — — 13
» 1 3 ............................ 3 <; 7 Iti
„ 1 4 .................... — 4 10 7 1 — — .  - 22
» 1 5 ....................... • — i 2 8 4 — — — 1.0
» 16 ..................... — — 1 2 4 8 — — 15
» 1 7 .......................... — — 1 — 1 2 4 — 8
,  IH ......................... — — 1 — — — 3 2 (i
» 1!»......................... - - 1 i 8
„ 2 0 ......................... 4 4
„ 2 1 ......................... — — — — — — — 1 1
.  2 2 .................... 1 — 1

*) Erano iscritti dno, m a uno ni rit iro nol corso del I. soincstro.
**) Uno di quosti ora publico t t  ILC 1 corHo dol 1. semestre piihhö allo studio privato.

***) I dati aognonti risguardano &rli scolaii uho Imuno fmiuoututu lil fiCUOlil f uo ni
termin« dcll’anno acolustico.
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R c la t iv a iu e u t e NELLE CLASSI «e
sg

I II III IV V VI V il V ili
ora

f) allo S tipcn dio

Stip.i diil fondo camerale
istriano a flor. 84 . . . 1 1 2 — — — 1 1 6

Dal fondo Raunicher a
flor. 84 e 9 0 .................. — — — 1 — — 1 1 3

Dal fondo Finanza a
flor. 1 5 0 ............................ — — — — 1 1 — — 2

D.illa Giunta provinciale a
flor. 1 0 0 ........................... - 2 1 1 1 1 2 — 8

Sussidiati dal fondo stesso
a flor. 2 0 - 5 0 .................. — 1 2 1 — — 2 — 6

Stipendiati da fondi privati
(Schiffer de ScliifFerstein)
a flor. 140 • .................. — _ 1 1

Importo complessivo dogli
stip. o snss. flor. 2278

g) tassa seolastica
(f. 8 per sem.)

Paganti, nel I semestre. . 20 13 15 13 8 0 3 7 85
„ nel 11 * 1!) 13 14 12 7 (i 3 7 81

Esentati, nel I „ 6 5 7 4 2 4 0 7 41
„ nol 11 » 7 5 8 5 3 4 6 7 45

Degli usciti nel corso del-
l’anno pagarono, I som. — 2 — 2 — — — — 4

11 " 1 1 — 2
liicavato I sem. f. 712

„ 11 „ f. 604

h) frcquentazione dcgli
ogijctti lihcri

Lingua s la v a ....................... — 2 4 4 1 1 5 2 19
Canto: iscritti . . . . 5 r> 5 5 2 1 2 5 30
Frequeutarono fino al ter

mine dell’anno. . . . — 4 3 5 2 1 2 5 22
D isegao: iscritti . . . . 8 7 5 10 4 6 5 1 46
Frequeutarono fino al tor-

mino deli’ anno . . . 7 C 3 9 2 3 5 1 36

i) a lla  Classificazione

A l termine dell'anno 1873-
71 furono rim essi a  ri-
petere Vesame in  una
m a te r in ............................. 1 2 4 3 — — 2 — 12

l ) i  questi ripararon o  . . 1 1* 4 3 — — 2 — 11
Classificazione 1873 - 71

re ttif ica ta : ; *
prima con eminenza . . r> 4 (i 4 3 3 4 4 33

piiina cl. . . n i:t 11 9 6 i o :i 72
seconda cl. . . 3 — — — — — 1 v 4
terza cl. . • — 2 1 — — — \

3

*) Uno scoUro uon «ompurvo i»iii »11* istiiuto.
v .
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NELLE CLASSI c«a
a

I II III IV V VI VII VIII
o«2

Al termine deU’an. 1874-75
riportarono un iittestato di

prima cl. con eniiiivnza . 5 2 2 5 2 2 2 1 21
di prima cl. . 13 10 10 10 4 2 Ü 12 Ci7

di seconda riparabile
(attestuto in terinulc) . . 5 4 3 — 2 5 1 — 20

di sBcumla cl irrupur. . . 1 1 1 — — — — — 3
tevza o la s s e ................. 2 1 5 2 2 — — — 12

Non furouu classilicati . . 1 1 1 3

Itcneficciizsi locale. — Lo Spott. Municipio di Capodistria clie 
aunualmente fornisce i libri a študenti poveri dolla cittä, volle que- 
st’anno, gentilmeuto adoreudo ad analoga ricerca della Direzione, ac- 
cordare tale favoro anehe a qualche scolaro forestiero; generositn 
mai abbastanza encomiata, e ehe autorizza la seri vente a spera- 
re ehe le verru dato di tradurre in fatto un'idea ch’essa mitre 
da tempo, e s«robbe di dar vita anche qui, come in altri Iuoghi dove 
osistono Ginnasi, ad un l'ondo di beneficenza per študenti poveri. A 
tale lbndo lo Spett. Connine locale potrebbe, ove il credesse, devol- 
vere la somma ehe spende annualmente, come si disse, per sommi- 
nistrare i libri ai poveri scolari, restando cosl sollevato delle brighe 
dolla relativa amministrazione. L’ Inclita Giunta provinciale, ehe ha 
parte cosi rilevaute tra  i benefattori della scolaresca'povera di que- 
st’ istituto, potrebbe destinare ad ineremento dol fondo suddotto una 
parte della somma ch’Essa spende annualmente per sussidii parziali, 
con che otterrobbe lo stesso scopo. Qualche altro Spett. Municipio 
della provincia potrebbo pure concorrere nell’ interesse de’ proprj I)i 
persone private poi a ci6 disposte per gentilezza d’animo e per zelo 
del bonessore di quest’ istituto non v’ö difetto in cittül, ed a questo 
la serivente non farebbe uppello invano.



I o ml i p er ucquisto di niezzi <1'iiiscg im iiic iit» :

1) Contribuzione degli scolari per acquisto di
oporo per la bibliotoca giovanile . . . .  tior. 08.—

2) Bibliotoca dei Professori a) Dotazione erariale 
fioriui 100. — b) Kicavato dello tasso d’iscri- 
ziono fior. 73. 50. — Duplicaii di attestat.i 
semestrali f. 1. —  Dotti di Maturitä f. 6 . . „ 180 50

3) Gabinetto di Fisica (dotazione erariale) . . . „ 200.—
4) Gabinetto di Storia naturale (dotazione erariale) „ 84.—

f. 532.50

R O N A C A  D E L L  J s T I T U T O

L’ anno scolastico si apri il 4 novembre 1875 col solenne Uf- 
ficio divino, a cui tennoro dietro i soliti osauii di ammissioue, ripa- 
razione e posticipazione.

II numero degli scolari iscritti sorpassö di 25 la cifra degli 
študenti, che si trovavano alla chiusa doll’anno scolastico procedente. 
II Corpo Insegnante non subi alterazioni, tanto fatali al buon anda- 
mento deli’ istruzione, od il solo cambiamento avvenuto fu quollo del 
Sig. Pietro Mattei, che subentrü» in luogo del Candidato G. Paolo 
Scopinicb, il quäle avoa rinunziato al suo posto duranto le vacanze au- 
tunnali. II sig. Mattei poi veniva al principio dol secondo semestre 
nominato a Docente effottivo, con che si salutava il dccitno Docente 
effettivo, numero, che non s'cra raggiunto ancora mai dopo V at- 
tivasionc del presente Idituto. Anche i due soli sig. Suppleuti, che 
rimangono, si trovano di giä in corso d’esamo e quindi prossimi ad 
ottenere un posto effettivo.

Oltre agli atti ricorrenti annualmonto in via ordinaria, la Cro- 
naca di quest’anno registra i seguonti fatti straordinarj.

II giorno 27 ottobre 1874 fu tonuto un esame di m aturitä sup- 
pletorio a quello dei candidati, che lioU’esamo di maturitä, doirauno 
scol. 1873-74 era stato rimesso ad un altro esperimento uolla ma- 
tematica al termine di due mesi. Quest’esame fu tenuto sotto la 
presideuza del Direttoro ginnasialo a ciö dolegato, ed ebbe l ’osito 
che il Candidato fu dichiarato maturo pogli studj universitarj.
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Como 1’anno decorso si constatava ima confortanto partpcipaziono 

dello Autoritit Suporiori pol bonossoro di quost’ Istituto, cosi anche 
nel testü decorso anno scolastico la Direzione od il Corpo Insegnanto 
ebbero la soddisfazione di vedere sempre accolte con sagace e corteso 
premura tulto lo proposto clio veunero fatto nell’ interesse materiale 
e morale deli’Istituto. — Coll’oss. Decreto 7 settombre 1874 N. 918 
veniva partecipato che 1’ Eccelso Ministero erasi compiaciuto di ac- 
cordaro la somma di tior. 100 qualo sussidio straordinario per la 
Biblioteca del Ginnasio.

Col Decreto 8 novembre 1874 N. 1423 venivano accordati fio 
225 per fornire deli’occoi rente mobigliare la Scuola di disegno.

Col Decreto 18 gennnjo 1875 N. 1686 veniva assegnata la vi- 
stosa somma di fior. 960 per ammobigliare convenientemente 1’ufficio 
della Direzione, i Gabinetti, la Sala delle conferenze o le Scuolo.

Col Decreto 17 maržo 1875 N. 339 si assegnavano fio. 1092, 
31 per altri lavori e ristauri nel locale (p. o. 1’applicaziono del para- 
fulmino a nuovo sistema) ginsta i desiderj espressi dalla Direzione 
d’accordo coll’Inclito Municipio locale.

Col Decreto 20 maržo 1875 N. 313 veniva pure concessa la 
somma di fior. 280 por provvedere di nuovi scaffali la Biblioteca 
dei professori.

Queste spese straordinarie si aggiungono alle dotazioni ordina- 
rio aumentate pure, come p. e. por la Biblioteca da fior. 64 a fior. 100, 
pel Gabinetto di Pisica da fior. 130 a fior. 200 o cosl via.

II giorno 27 febbrajo il Corpo insegnante e la Scolaresca in- 
tervenivano alle solenni Esequie celebrate nella Concattedralo di quo- 
sta cittä, in suffragio deU’auima di S. Eccellonza il vonerato Vescovo 
delle Diocesi unite di Trieste e Capodistria, Monsignor Bartolomeo
D.r Legat.

II giorno 3 maržo intervenivasi pure dal Corpo insegnante o 
dalla Scolaresca all’Ufficio fnnebre celebrato in questa Concattedralo 
in suffragio dell’anima del venorando Paroco o Proposito Monsignor 
Elio Nazario Stradi.

II R'iorno 2  aprile u ell’ oceasionc dol fuusto arrivo a Trie
ste di Sua Marsta I. It. Apostolica il Nostro Aii^uslissimo Impc- 
ratore e Re, im a Oeputazionc eom posta del Dircttore e del I*ro- 
fessore Abb. Schiavi recavasi a Trieste per umiliare ulla M aesti 
Sovrana, a iiume del Corpo Iiiscgiiiiute, i seiisi di devoto omajf- 
li'io c di fedelc attaccam eiito.
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II giorno l.g iugno ariivava rillustrissim o sig. Ispottoro scola- 

stico proviuciale Eruesto D.r Cnad, il quäle fermavasi dali’ 1 agli 8 
Giugno assoggottaudo il Giiinasio ad una visita accuratissima.

II giorno 10 luglio il Corpo Insegnauto e la Scolaresca assistevano 
airU fficio funobro colebratosi nella Chiesa Concattediale in suflragio 
dell'auiiua di Sua M aestä il compianto Imperatoru Fcrdinando I.

L’Istituto procedetto tutto 1’anno in piena regolaritä, ne s’eb- 
bero a vorificaro assenze prolnngato per causa di malattia tra i niem- 
bri del Corpo Inseguaute. Ancbe lo stato di salute della Scolaresca 
fu ottimo.

Le Inclite Autorila locali e provinciali corrisposero con bene- 
vola cortesia, ogni volta che s’ebbe d’uopo di ricorrere al loro appoggio.

L’Eccelsa I. It. Luogotenenza di Trieste colla solita liberalitä 
porse benigno ascolto, ogni qual volta dalla Direzione venuero as- 
soggettate ai caritatevoli di Lei rillessi lo condi/.ioni economiche di 
qualche bravo e povero scolaro.

L ’Eccelso Consiglio scolastico proviuciale caldeggiö in ogni 
guisa il prosperamento dell’lstituto, il ehe, mentre obbliga a gratitu- 
dine, e pure di sprone a superare con alaerita e zelo le difficoltä ehe 
si attraversano a chi suda nel campo dell'istruzione e dell’educazioiie 
della gioventü. Questa, d’ indole in generale eccellente, puö venirqui 
con agevolezza guidata ad ogni bel costume, quando Scuola e fam i- 
glia d i reciproco accordo coopcrino alla missionc comune, ehe e 
quolla di dotare i giovani d’una educazione nobile ed eletta, quäle 
appuuto s’attende da chi avra un giorno ad occupare posti distinti 
nella societit.

La serivente chiude qnesti cenni porgendo vivo grazie alle Au
torita Superiori o a tntti quelli, che in qualunque guisa favoreggia- 
rono il benessero dell’lstituto duraute 1’anno scolastico testis decorso.

(>. Haltmler
Dirottoro
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Dispacci superiori piü importanti
pervenuti durante 1’anno scolastico

L’Ecc. i. r. Consiglio scolastico provinciale con disp. 25-IX. 74 
N. 1219 evade il Rapporto finale dell’anno scol. 1873-74 encomian- 
do la Direzione ed il Corpo Insognanto por le zelanti ed, in vista 
alle circostanze, proficuo prestazioni, particolarmente nolla parte cho 
risguarda 1’azione educativa.

Detto 11-XI 74 N. 1451 destina li sig. Prof. Abb. Schiavi o 
Stefano Petris a membri della i. r. Commissione esaminatrico dollo 
scuole popolari e civiche per la durata dell’anno 1874-75.

L’I. ß . Luogotenenza di Triesto - 14-IV 75 N. 3753, - cornu- 
nica la Risoluzione Sovrana 15 mar/.o 1875 relativa alle vacanze 
autunuali, secondo la quäle iu questa provincia 1’anno scol. 1874-75 
dovrä chiudersi col 15 Agosto, e 1’anno scol. 1875-76 aprirsi li IG 
Ottobre. Per l’avvenire poi l’apertura avni luogo il 1 Oltobre e la 
cbiusa dell’anno scolastico li 31 Luglio.

Detta - disp. 24-1X 75 N. 42G4 - comunica le facilitazioni con- 
certate tra l i  dne Ecc. Ministeri della Guerra o della Publica Istru - 
zione riguardo ai professori, supplenti e scolari ehe appartengono alla 
1. R. Arraata.

L’ Ecc. i. r. Consiglio scol. prov. —  disp. G-IV 75 N. 725 —• 
comunica ehe Sua Ecc. il sig. Ministru deli’lstruzione si d corapia- 
ciuta di accordaro che pegli auni 1875-7G e 1876-77 si possano ac- 
cordare esenziojii della metil del didattro.

t
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E S A M I  I> I  M A T U U I T Ä

I) nuno seohistico 1873-74

S’iasinuarono airesam e en- 
tro l’auuo scolastico 1873-74:

Študenti pubblici . . .
„ esterni. . . .

rimessi 1’anno precedente 
a due mesi . . . .  

IJetti a inezzo anno . .

7
5

1
1

14

Di questi applicarono:

alla teologia \ Pu^ ' cj Jb ( esterni 1

alla legge J Pl,.blic! Jbo ( esterm 5

di quesli furono dichiarati: 
uiaturi con dist. publici . 1

„ „ esterni . 2
semplic. maturi publici (5

„ „ esterni 1
llimesso 1’aniio. preced.

a 2 mesi e poi dich. mat. I 
llimesso l’anno prec. a 7* 

anno, e poi dichiar. mat. 1 
dich. imm. e rim. a 2 m. 1* 

» v n itd 1 an. 1

14

alla medicina 1
„ filologia 1

alle scienze naturali 1

II) uniio scolnstico 1874-75

S’ insinuarono ali’osamo di Maturitä e vi furono ammessi dal- 
1’ Eccelso I. K. Cousiglio scol. prov.:

Študenti pubblici del ginn. 14 | Študenti esterni . . .  2

Per l ’esame in iscritto, ehe fu tenuto i giorni 12, 13, 14, 15 
e lG.Luglio p. p., furono assegnati i temi seguenti:

1) Lingua ita liana: Dominio dell’ uomo sulla natura.
2) Vcrsionc dali italiano in  latino : So a reggore una mol- 

titudine £ piü necesaario 1’ ossequio cho la pe-ta.— Da Machiavelli, 
Deche di T. Livio libro III. C. XIX.

3) Versione dal latino in italiano: T. Livio XXVI, 50.
4) Versione dal greco in ital.: Oinero Odissea C. V. 212-2(50.
Un tema speciale di greco fu assognato ad un Candidato, e

suona: Senofonte (Crestom. Schenkl) Anabasi V I: § 60-69

*) Questi) riparö al prineipio doll’anno scol. l.S7.'i-74.



5) Matcmatica". a) Si divida il liumero 231 in dne parti, iu 
guisa clio la prima sia divisibilo por sette, o la seconda per sei. b) Se 

si soinma al priino termine d’una progrossioue arit- 
motica il neslo si ottiono 16, o se dal nono si sot- 
trao il torzo, si ha 12. Si domnnda la somraa dei 
prinii vonti tormini di questa progressione. c) Si 
trovi il voliimo di quella piramide retta, clio ha 
per base il quadrilatoro AlJGDepor altozza 893'7"‘ 
supponendo A D =  All =  578 93 ; DC =  3001 

BC =  420-25 » ; >  a == 40° 30’.
G) Lingua tedesca: A cinque Candidati fu assegnata por teina 

una versione dal todosco, intitolata “ Edelmuth — Agli altri, meno 
mi Cand. ostorno, fu assegiiato un brano di versiono dall’italiano iu to
dosco, o s’intitola: II figliuol prodigo. Ad un Candidato esterno di 
liazioualitä todosca fu dal sig. Ispottore assegnato il torna seguente : 
Aus n'olchon Quollon schöpft man dio Kenntniss der Vorzeit.

T) Lingua s la va : Ai due Candidati cho vi si iiisinuarono fu 
assegnato un brano di versiono dali’ italiano iu islavo clio portava 
per titolo: L' inondazione.

A due Candidati cho si rilirarono per causa d’ indisposiziono, 
1’ uno durante l’olaborato della lingua groca, l’ altro durante quello 
della matomatica, furono assognati i seguonti tem i:

Lingua grcca: Omoro, Odissea C. IV v. 447-496.
Matcmatica'. 1) Si determini l ’aroa ed il lato di uu poligono 

rogolaro di sotto laii inscritto ad un cerchio, so il raggio di quosto 
& eguale a 0'0254 unitä di lunghozza. 2) Duo numori danuo per som- 
ma 815, e diviso il maggioro per il minore si ha 5 iu quoziente e
5 in rosiduo. Quali sono questi numori? 3) Si trovi \'x  dall’oquaziouo

Vl() =  V 1-37129

I)ei Candidati insiuuatisi a ll’osame intondono di applicaro: Alla 
Teologia 2. — Alla loggo 6. — Alla medicina 3. — Al magistero 
por Scuolo modio 4. —  Indociso 1.

L’osame a voco principiö il giorno 11 alle ore 3 pom. sotto la 
presidenza doll’ 1. li. Ispottoro scol. prov. sig. Ern. l).r Cnad.

L’osito dol modesimo ed il giudicio rolativo della Commissiono 
vorrauno comunicati fra brovo nol Foglio ufliciale dol Dominio.



ELENCO D' ONORE
degli allievi che alla fine dell’anno scol. 1874-75 meritarono attestato

di
COKTEGKO ESEMPLARE

Classe I.
Cardona  Giovanni 
Gennaro  Giu se p pe  
Gregoriču  A ntonio  
H ir st  Massim iliano  
Martissa  Giu seppe  
P asqualis A nto nio

(  lasse II.
Ciieksicii I nno cente
SCAMPICCIIIO A n TEO

Classe 1IT.
F onda  F rancesco  
Palisca  Romano

Clause IV.

Classe V.
Gazzoletti d e  F rancesco  
V ig in i B artolom eo

4'lasse TI.
C o u o l G iu sep p e  
D u k ic F r a n c e sc o  
K ram m er E n r ic o  
Iiizzi L o d o v ic o  
V a le n t in č ič  G io v a n n i

Classe VII.
L eva  G iovanni 
Kavalico  N icolö

Classe VIII.
Calogiorgio  A c iiille  
Cehociiin  M ichele

di complessiva 
CLASSE PRIMA CON EJIIXEXZA

Classe I.
P ogatsciinig  F rancesco  
Cardona  Gio vann i 
Lam piču  Gio vann i 
Martissa  Giu se p pe  
F ranco Gio vanni

C'lasse II.
Colcuc Carlo  
Cuersicii I nno cente

Classe‘111.
Lius G iacom o  
F a i l u t t i  G io v a n n i

Classe IV.
M in u t t i Rodo lfo  
Manzutto  Gio vann i 
T omasi A ugusto  
N egki Giovanni 
B ell i d e  nicolö

Classe V.
Lius A nto nio  
P iccoli A nto nio

« lasse VI.
Kizzi Lodovico  
K rammer E nrico

Classe VII.
R avalico  N icolö  
F o nda  G io vanni

Classe VIII.
St e ff a n u t t i Ca r l o .



A V V I S O

i /
L’apertura deli’anno scolastico 1875-76 a v ra luogo il 16 ot- 

tobro a. c. colla consueta fun/.ione religiosa.
L’ iscmione principierä il giorno 12 ottobre o continueržl lino 

al giorno d' apertura, dalle 10 ant. alle 1 pom.
Gli študenti dovranno comparire a ll’Istituto aceompajvmiti 

dai r tu  it or i o dni rapprcscntaiili dci medesimi, i quali sono tc- 
liuti a dar avviso alla scrivcnte press« quäle fainiglia intcndauo  
di collocarc a do/./.iua Ii rispcttivi ti<>'U o raccomandati. Cosi pure 
vorranno comparire muniti della fede di povertD, estesa in piena for
ma legale, qnegli študenti ehe vorranno aspirare all’esenzione dalla 
tassa scolastica.

[mmediatamente dopo 1’apertura avranno luogo gli Esami di 
ammissiono, riparazione, ecc.

Dalla D irezione deli’ I. R. Ginnasio S uperio re

Capodistria, li 15 A go st,o 1875.

11 Direttor«

G. Babuder
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