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(w n p lti  anni son corsi, daccliit V antorevole voce dello Schneidewin 
levossi a riprendere V incuria e V abbandono, in cui gli eniditi lascia- 
vano giacere le Trachinie; ma, benclii non sia mancato nel frattempo 
clii alla tragedia prim a neglettn volgesse Io studio e V opera emen- 
datrice, oggi ancora essa resta In Cenerentola della poetica fam iglia  
sofoclea. Diresti, ■ che la er Uica, tanlo tenera con V altre sorelle, • 
di fronte a questa amasse d’ assumere, anzicM V aspetto d’ ancella 
ossequiosa, le dure moniere e il piglio severo d’ una matrigna, solo 
intenta a reprimere ndla  poverina ogni moto di spontanen confi- . 
denza. Aon che le .negasse ttn qitalche pregio; la pareggiava anzi 
talora in 'im impeto di generositi) ali’ Elettra e all’ Antigone — 

fip  at'y.pov, — ma pretendeva poi dettar legge circa le vesti, 
ehr le convenisse indossare, recavale non so qfiali suoi gingilli, di

• cui volea vederla fregiata, le prescrivea, nonchi altro, a qual espres- 
sione doresse compofre il volto; e se una parola, trn atto sfuggiva 
alla gentil creatura, che la mostrasse indocile a que’ precetti, le 
gat'batezze che itdiva, erano tali da fa r le  venire i lucciconi. E  le 
fosse almefto concesso di schermirsi. da coteste premure; ma la fu lig- 
gine, che tanto o quanto n ’ojfusca le roser guance, e toglie venustä alla 
nitida fronte , non per altri puo esser levata, non per altrr s’ apr in)

. alla simbolica fanciulla V accesso a quel trono, che il grau genitore 
le augurava,'quando le arrise la perenne giovinezza dell’ arte; perocchi1 
vana sia apparsa in tanto spazio di tempo la speranza, che aleun 
regio garzone, inanellandola della sua gemma, la ponesse oggetto di 
ammirazione a chitmque, sentendo il fascino della bellezza, si diletti 
nel vario balen'io d’una glauca pnpilla leggere arcani pensieri e divi- 
nare la consapevolezza del Jato.





— Tu verbum verbo curabis redilere fidus 
Interpreti.

PROLOGO.

Al primo albeggiare, Deianira, la consorte di Ercole, spaventata 
da Strane visioni,'balza dal letto e, seguita dalla fida nutrice, esce 
dal palazzo di Ceice, ovo soggiorna co’ figli, in attesa del marito. 
Udiainola:

a6'C0; (J.ŠV soV ap/aio; av.Opwxwv <?av£{;, 
w? ex/, av s/.jj.aOstc ßpoTfiW, xptv av
OaVY) TIC, out’ St /pY)OTO? O’Jt’ £1 TM y.axö; ■
£Y<J) 5Š TOV JJJ.5V, •/.«! TTptV £15 "AtSOU |J.OA£VV 
£&>tB’ iyc'jaoi Suctu/-?) t£ y.al ßaptiv.

Proverbio suona antico, ehe deli' itomo 
Lidamo dir presmiieresti; im a m i  
La morte, sc sin lietu il fa to  o reo;
Ma heu io so del min, non anco scesa 
A Dite, ehe I' ho tnisero ed acerbo.

Ncl primo verso axuu; e mutato dal Fröhlich in ao<f>töv. Como 
spieghisi lo scambio avvenuto fra due voci tanto dissimili, senza che 
ne’ manoscritti so n’ abbia la minima traccia, vano b il domandarlo, 
e ce ne potrebbe venir taceia di pedanteria. N& meno vergognosa 
pedanteria sarebbe l’avvertire, che a Deianira non doveva parero 
troppo sapiente chi aveva dato por un vero universale, quello che 
una dura esperienza a lei dimostrava falsissimo. Stiamoci duuque 
pnghi alla confutazione, che di questa congettura fa un altro dotto 
tedesco, riprovandola per un certo saporo euripideo, ch’egli ci sente; 
ma a patto che non s’ intruda in quella vece cayfe (vero), il quäle ci



.tenterobbe nuovfimente a porre in chiaro la contraddizione, obe sa- 
rebbe fra 1’asserita* venit-i, e la oomprovatu falsita tleli’ adagio. 
Nessuno ignora, como, sstt ox/z(q oquivalga a ire^avTai; ii(N questa locu-

• zionc 6 qui, da riprendere, chi non voglia parimento contestarö la 
genuinita della frase gof(st yxp b. tou y.Astvbv Isoq itesavTac* che leggiaino 
nell’Antigone (v. G21), la quäle dalla presente si scosta solo per 
1’ aggiuntö uosfa, altrettanto opportuno 1&, dove la sentenza s’ ha ad 
affermar vera in sostegno deli’ asserzione precedente, quanto sarebbe 
fuor di lnogo qui, dove 1’ eroina non per altro cita il proverbio, se 
non per dirlo male applieabile al caso suo.

In l/ouca (v. 5) il Blaydes sospettache si celi un aycuca. E 
tanto comune la locuzione aystv ßt'cv, che un’ arbitraria sostitüziorie di 

ad äfsiv aiaiva appare a priori poco verosimilo. Esaminando poi 
attentamente il contosto, si fa chiaro, oho ove i codici deasero avouua 
converrebbe correggerlo in 'i/cuzx Infatti, il proverbio non dice gia 
ehe tino debba essor morto, perchö sia dato stabilire, s’ogli conduca 
triste o lieta la vita; dice bensl, quel ehe Solone volle far intendere 
a Creso, che snlla prosperitä o sulla miseria d’ un’esistenza unmiia, 
non si puo con buon fondainento pronunaiar gindizio prima deli’ ul
tima partita. E piu evidente si rende 1’ aggiustatezza di I/ouca, sur- 
rogando a questo verbo il costrutto eqmvalente di šivat: XC7 5 ; jxev šstiv
— tl)? oltv. av aiüv' iv.y.yJiy.; ßpciöv, ~;':v sev 0avr, tio, ojt’ v. /pvjerToc, o-jt’ d  
tw y.ay.i; ‘ b(io os tov š|v.ov, y.a\ irptv si; "Aiocu jj.oAsiv, Î oiB’ Svt« (jj.si) 
suctu/Tj Ti y.al ßaptiv.

FancivUa am.or, mila patoma ram
D' Kneo, in Plen rune, io tl’ n n eonntibio in riso
Pii) eh'altra donna-Etoliea ternei,

continua 1’ eroina:

V. i)— 12. tu,vvjcTT(p yxp fjV |j.st zczx[j.:c, ’ A/s/.ms v 
S; Ij.’ Iv Tpt<7tv [*op©aTatv iS rjis t xxxpic, 
tfoiTtSv e v a p T a i ip ; c ,  oTa a o t ’ aioXo;
Spavuov sXty.Tsc, ocaXot’ avSpiito y.'jTii
ß 0 'J7Cp(;)p0 ?  . . . .

Krami proco nn finme, 1’AcIteloo,
C/te al padre mi ehiedea, not/o tre forme 
Venendo, or toro in tutto, or variegato 
Volulil angue, orar in viril sembiante,
Cornuto.



I t.ratt.i di Ivap^pi? c di xspožoTi){ presentano tal divario, clie 
diffieilmante si trovbrii chi ačcetti quella correzione, proposta dal- 
1’Herworden, tanto piti ehe, come nota l ’Hense, v.spajTYj; non offro 
alcuna differenza speci lica rispetto a ßsuzpwpc?.

Mono violenta mutazione suggerisce M. Schmidt svop*/Y]c; ma e 
per altro yerso tanto singolare, clie io ci scorgoroi ima bella e buona 
eorbellatnra, so la gravitft, de’ filologi contomporanei consentisse un 
sospetto di questa fatta.

II Meineke avrebbe amato di leggore:

cotTw v jj.sv äpY'r(?  T a ü p o r, o XXo t’ a ts X o ;
Spx/.wv sXty.Ti;. . . .

m
Venendo or toro candido, or dipinto 
Volubil migne. . . .

ingegnosa congettura, la eni probabiliti apparirebbe maggiore, sup- 
ponendo nn errore di traserizione $oitwv |a’ švap-^c, si che il jj,’, quasi 
inntile ripetiziono dol pronome contenuto nel verso precedente, venisse 
coli’ andar dol tempo deliberatamente soppresso. Tuttavia il consenso 
do’ codioi, coi qnali s’ accorda anche Strabone (X, 2. 19), convalida 
la-volgata, nolla quäle, so pur manoa 1’ elemento deserittivo sommi- 
nistratoci in äpY^c, s’ha in compenso scolpita efficacemonte la paura 
provata dalla fanciulla alla vista dello strano am atore: un toro in 
carqe ed ossa!

Segne Deianira dicendo dell’abborrimento suo profondo per quel 
connnbio," o como, sospirato liberatore, venisse alla perline

D' Alcvmena e di Qiove il chiaro figlio,
Che in aspra lotta con colui provandosi 
Mi redimea.

V. 22— 25.' y.ai rpörov [aev av irfvwv
z 'm  äv 5(swoi(x’ '  c ' j  yap eTS’, ccrxt: rjv 
Oav.wv äxapßr,? Osa:, 55’ otv Äsyoi ’ 
t(i.) y«p VW* sw:£i:Xy)y|J.evy] <p6ß<;>,
\).rt |J.ü t'o xoiXXo; aAvcc i-süpci xoTc.

Ma della pitgna i casi 
Non esporrt), chi nol saprei; chi, dssiso;
Videla setiza inorridir, ne dica;
Chi a nie tolto il sentire area paura,
Non fossemi bellezva un dl funesta.



I dne ultiini verai, tacciuti <li tautologin dal Dobree, d’insul- 
saggine, o gm dl 11, dall’Hartung, d’impropriot.il dal Nauckr corrono 
grave pericolo d’ essere posti al bando. Un avvocato, M. Schmidt, 
per salvarli, no toglie tö *<xXXo? (la bellezza), ponendo in quella vece 
t'o [asXacv (l’avvenire). — L ’accusa di tautologia cade da *sö, per 
clii attenda como i detti verai e spri mano ad ogni modo qualche cosa, 
che in -rij? Od«; solo vagamentc era iudicato; esai ci dicono
almeno, perche Deianira non foaae errapßvfc, spiegando di qual natura 
foase il timore, che 1’ angoaciava all’ atroce spettacolo.

Assurdo tim ore! ai replica ; ma noi tale non lo croderemo sl 
facilmente, quando eaao ai fonda sopra una miaterioaa e davvero 
tragica previaiono del vero. Vedete .in f'atti, come queata vantata 
bellezza aia a Deianira cagione non solo d’anaic terribili, durante 
la lotta del suo campione, non prima vednto che amato, con quel 
moatro, alle cui nozze ella avrebbe preferit.o la morte, ma bemanco 
delle fnture calamiti’i, E la bellezza di lei, che tenta Nesso il Cen- 
tauro, il quäle morendo colpito da Ercole preparera la propria ven- 
detta. E perchtS l’ insidioao dono di costui 11011 istia inopero.so, ecco 
venire in campo un’altra bellezza, non meno di quella fatale a chi 
la posaiede, fatale a chi la conosce (v. 4G5 aegg.):

*

to xaXXo<; owr?j; tcv ßi’ov ctioXscsv
y.at y5jv itaipwav c 'j /  Ixoüca Si^opo?
fespes y.dtSoüXwciV . . . .

La Sita bellezsu in lutto e in guai gettolla,
Chi' sciagnrata, riol volendo, ha guasto 
E  fatto  sereo il suol na/io . . . .

II biasimato wie, ben lungi dall’ essere ozioso, richdesto dal- 
1’ indeterminatezza del preaentimento, e coai s!;s6pot b bello e proprio, 
perchö accenna all’ ineacogitabil modo, per cui la bellezza riuscira in 
danno estremo dell’ eroina.

’) Anclie nel v. 1178 e îupsvTa val meglio di iv.qipo'nz (Moineke) s! 
TYjpoiwa (Herwerden) si cdßovTa (Blaydes). Illo lia da porgere un diflicile 
esempio di sommessiono a’ maggiori, di quella 7CiiO«pyJa, che, dote precipua
della geilte dorica e degli Spartani particolarmente, a queat.i s’immagina
pervenuta per tradizione continua dall’antico progenitoro, che primo 110 

introdusse e consacrö la bclla consuetudine. E, dato che la rappreaenta- 
zione dellu Trachinie, quando pur non si eonnetta colla f'ondazione di 
Eraciea Tracliinia, aia indizio d’ una momentanea rlconciliazione fra i due 
primari stati della Grecia, questo accenno sarebbe singolarmente opportuno.



xdXo; 3’ sOyjy.s Zsuc ot^iovtic y.aX<Ö;, 
si 3r, y.»Xö>; " X d/o? y x p  'Hpa/.XsT y.ptTev 
^ug tS g’, as{ t tv ’ £•/. qpößsu <jcßov jpdsw  
y.sivou npjx,Yip«(vsuffa ‘ v li | ‘/a p  stcrorfit 
xxi vui; amoOsi 3ta3$3s‘f|/ivY] Oivov.

Mn ln ben la volse il preside n certami"
Giore, o ben parve. Che d' Er cole assunta 
Al talamo, io pur vo di pena in pena 
Struggendomi per lui: Notte mel porta,
Notte mel toglie, e sol men resta il cruccio.

Nel verso 28 il !;ustäa(a) ovvero i-uvoräa(a) (lei manoscritti, in- 
terpretato negli scolii ûvsXOouca e sonunainente acconcio a designare 
il carattere, a cosl dira, zingaresoo deli’ unione di Seianira con Ercole, 
6 dall’Hense mutato in £;ü;;aG(a). Perche? Perche il Nauck mostra di 
credere che Ju7i«!;(a) sia scorretto, e d’ altro canto la soiniglianza 
de’ tra.tti conferisce qualcliQ verosimiglianza alla proposta emendazione! 
Spodestati i codici, e curiosa olie si venga bol bello all’ ipse d ix it; 
piti curiosa, quando quoll’ ipse, a sua volta, riprende di solecismo 
anche £su!;ow(a), sostituendoci francamente il passivo a(a) oppure 
£su/6sT«(a), Ma sara egli necessario notare che, cosl leggendo, ci 
scost.iamo dai testi tanto, che sarebbe omai fuor di luogo parlare 
d’nna leggiera svista dell’amanuense ? — Nol verso 31 penderei a 
leggere 3ta3s3i7|/.dvY) kžvov =  b. 3ta3o/y;s zsvousy), e cosl traduco, perche 
non riesco a persuaderini che abbia torto lo Scoliast.o, il quäle ad 
dcd'(u ed äwoOst supplisce l’oggetto dal precedente xst'vou zps/.Y)pa(vsuaa; 
anzi mi par questa la sola interpretazione, che ci liberi da una 
tautologia ben piü incresciosa di quella, che altri suppose inchiusa ne’ 
v. 24 segg.

E  figli procreannno, i qitali ei ride 
A pena, eoine chi diseosfo rampo 
Semini c mieta, e visitar non citri.
Tal or fr a ’ sitoi traevalo or lontano 
11 des/in, che lo volle in forza altrui.
Ed or, che ul fin  delle fatiche e giunto,
Or piti Ji ero mi st ringe ii n noro affanno;
CM, poi ehe tnorfo ei stese Ifito il forle,
JVoi </ni in Trachine profttghi abitiamo 
Presno nn cortese utnico, egli ove sin



Nullo ž ehe il sappia ; sol che ja me d’ aeerha 
Ooglia al par/ir lasen) (/rave cagione.
Oh, quasi .il giurerei, eh’ ei vice in guaio;
Che non da ieri, ma hen ■ dieei er cinque'
Lime ei si s/a, ehe non se n’ha novella.

V. 4G—48. y.xcxiv Tt ssiv'sv Trrjj.i.a - TCtatiivjv
Ssatov  Xwc(ov e a x - c / j ,  tr,v iyi>> 0ny.ee 

Oici; dtpwjAai d’isp XaßeTv.

E  grave guaio egli <5; tale in partendo 
Lasciavami uno seritto, eh’ io socen/e 
Prego gli dei von valga a noi svenlnra.

% * • 
V’ ha clii in questi tre versi iiuta 1’ opera del falsario. Dello 

seritto, dicono, o clella tavoletta qui ricordata nessuno fa piü cenno 
nel prologo. Quasiclie la nutrice, sollecita com’e di confortaro la sua 
dolente signora, non debba evitare studiosamente ogni allusione alla 
causa segreta delle sue inquietndini, distogliendola, per quanto sta 
in lei, dal pensarci neppnre," eon indirizzarne la mente a nieno torb.ide 
fantasie. Aggiungoncr, ehe non c’ era per 1’ eroina alcnn motivo d’in- 
sister tanto sulla terribilitii della paventata sciagura; e non veggono 
o non voglion vedere, che il poeta fin d’ ora ei dispone a piü viva 
commiserazione per lei, mostrandocela agitata non da una vaga pre- 
visione di eventi men che lietj, ma dalla certezza, che, so aleun 
sinistro fosse occorso, e’ sarebbe il peggio, che sia dato immaginare. 
Da questa certezza procedono le visioni, cho fanno balzar ne’ sogni 
esterrefatta 1’ infelice donna e non le danno im momento solo di pace; 
ora, la certezza medesima si fonda appunto su quella misteriosa 
tavoletta, ch’ ella ha ricevuto da Ercole nel suo partire; e se, per il 
momento, noi solo ne apprendiamo 1’ esistenza, questo cenno giova a 
preparare le ulteriori comunicazioni, la prima dolle quali troppo ci 
giungerebbe imprevista (e notisi ch’ essa occorre giii nel prologo 
v. 7G seg.), se d’arcane istruzioni avuto' 1’eroina qui non facosso 
parola.

II terzo appunto concorne il voto finale, cho si vtiolo privo 
d’ogni gravitii, percio che dalla ricevuta tavoletta non ridonda all’oroina 
aleun danno. Oh la mirabile scqperta! La tavoletta e da quindic; mesi 
nelle mani di Deianira, ed ella prega che non le nuoca: la distrugga 
in buon’ ora, e sia tranquilla! potrebbesi dire con la .stessa ragione. 
Ma chi non comprende, che i voti di Deianira si riferiscono a’ foschi
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timori suseitati in lei dalla rimembranza Jeli’ ultimo commiato e dal 
tenoro dello scritto consegnatolo, quasi testamento del coosorte diletto? 
E cliiedere al cielo, clio non le sia di pregiudizio 1’ aver ricevuto il 
testamelito di Ereolo, ehe altro e se non supplicare, ehe 1’ eroe, stor- 
nando l’augurio, cho ad un deposito di qüella fatta si connotte abitual- 
mente, rendasi incolume al domestico focolare, e, questa volta, per 
nou abbandonarlo nuii piii ? Cosi fossero pur esauditi que’ voti, come 
g manifesto cho hanno un oggetto ben dgfinito; ma cho posson le 
pr<Tci eontro 1’ inesorabile voler del destino ?

Rispondo la nutrice:

Detonira, mia'donim, io molti lai 
Giit ti vidi menar sulla partita 
D’ Kreole, gemebonda e lacrimosa;
Pur, se i liberi pito servil coimglio 
Assennar, se parlare aperto io deggio, —

*  -  ( _• .
V. 54—57. t:ü); icaict |A=v TcccwSe xXrjOustc, atap

ivSp’o; y.ara ^■njciv cü xtvi,
|j.a/.i3Ta 8'SvTcsp ei-/.!? "Y’XXov, d  xaxpb? 

t:v’ (opav, to5 y.aXiiic Trpiacsiv So/siv;

Come, di tanti fugli, ehe hai d' intorno,
Non mandi alcttno del marilo in Iraccia,
Ed lilo in prkt, ehe, il genitor curando,
L ’o nor proprio curar, čredo, par r to f• *►

Avendo discorso di questo passo al n. 4 dello mio “Schedulae 
criticae,, (Riu. difilol. e d’ istr. dass. 1888), mi restringo a rettificare 
un punto deli’ esposizione quivi datane, avvortondo oho il contesto 
tutto ingiungo d’ interpretare ib.ic per verosimile e di sottintondere 
accanto a 5oy.itv 1’ infinito vejasiv. La nutrico intende d ire : no; cu 

ti vi, [JMdstx tov "Y'XXov, sv-sp siy.ee, ijvttva vi;;.o; Traxpbc wpotv, 
(xakirjv vijj.itv) So y.sTv tcu y.scAio; -picciv/ (y.al ;j.r, v.x/.&q ixoüicv m c a^vco^ovouvra 
rapl ©(ATata). E cho non altro sia j i  senso do’ detti suoi, si rac- 
coglio dalla parafrasi ehe n’ o contenuta nei v. 65 seg.

Neli’ articolo teste citato ragionavasi anclio del verso 58, cho 
(non so con quanta vorosimiglianza) ponsavo s; riducesse alla forma 
genuina leggendo in luogo di ap'Äxou;, lesto, apit xou — conforme 
al sonso, ehe nogli seolii ci e dato dali’avvorbio äpxtw;:

£'/7u? S’ 25’ xj~c~ öip~i ~Z‘J ’oOpd)<jx.£i ccj/ou; —



Ve’, che in bitu» puitto a questa volta ei miiove,
Onde puoi, sc lo stimi espediente,
Bel in io consiglio e del garzon giovarti.

Deianira (chiamando):
* •  *  +

Illo, inio figlio, i dunque ver, che savio 
Parin talora im labbro umil? Costei, 
serva qual liberi scnsi ha espresso.

Illo. E  disse?... fa  ch’io, ne pur lice, il sappia.

Den. Ch’ i  a le vergogna il non ccrcar del padre,
ST lungo spazio wssente, ove dimori.

Illo. Ma ben il so, sc fe  dessi alla fama.

Den. E  dove odi ch’ ei stanzi, il inio figliolo ?

Illo. La trascorsa stagione tutta quanta
JJicon che a Lidia donna egli servia.

Den. Puossi di questo udir scorno maggiore?

Illo. Questa perö >' passata, a quel ch’ io n’odo.

Den. Ed or dove cd fanno, o vivo o inorlo ?
* *

V. 74 seg. Eüßoüia y i i i p T i  fx s \v Eüptkou toXiv 
eiciatpOTeuiiv aüt'sv ^ j/iXXeiv 'eti

Or ncll’ Eubea 
1)’ Eurito la citta farna c che in arme 
Sta campcggiando o a campeggiar s’ appresta. (ßollotti.)

L.’ incertezza eapreasa nell’ ultimo verso non pare facilmente 
conciliabile colla precedente affermazione di Illo (v. G7). E vero che 
voci contraddittorio potevano essere pervenute agli orecchi di lui, e clio 
la prestezza della vittoria ottenuta au Eurito apparirelibo in piii 
cliiara luce; quando risulti consoguita prima ancora, che in Trachino 
sia giunta notizia cei;ta della cominciata oppugnaziane. Pur languc
quell12xt (ancoi'a) nella chiusa, ne ‘jjiXXsiv (indugiare) a’addico punto
ad Ercolo; il quäle infatti piomba i-ovinoao sulla nimica citti\ (v. 258 
segg., v. 361 segg.), tosto uscito di «orvaggio; inline aüxiv, ipsum, 
non vedesi pex-che tenga posiziono, come la cliiamano, significanto:



—  15 —

o doveva 1’ eroe mandare a quolla gesta alcun altro in vece sna?
Quindi io sospetto che s’ abbia a leggere:

Eüßotoa z/i>pT> ŝcolv Eüp’jtou ~aXtv 
ŠTcisTpaTstisiv ' aÜTo Sr, *) yiXXeiv žti.

L ’ Euboica terra d ’ En rilo campeggia,
Dicono, adesso: indugio altro nol tiene:

signifieando che, so Ereole d’un travaglio era prima uscito, sol per 
sobbarcarsi ad un nuovo o piii duro cimento, superata quest’ultima 
prova, egli finalmente si rieondnrra fra’ suoi, p e reli e allora nulla 
piti gli resterä. a fare. Ne diversamente sembra intendere le nltime 
parolo Doianira, salvo ehe, dando loro un senso piči profondo, ella 
torna col pensiero a’ vaticini, il cui tenore dubita 11011 sia per avven-
tura noto anche ad lilo, daeehe egli usa un linguaggio a quelli tanto
conforme.

Chiedo pertanto vivacemente:

a p '  o t s ö *  o r(T ',  (o TŠ/.VOV, ü q  z k u r . i  \ j .o i  

[ t a n i t a  l i i a r a  r r (7 i s  v r ,:  / t i p a ;  T cep t;

Figlio, sai tu ehe intorno a questa terra 
Oracoli nerad ei mi lasciava? —

~ a  t o w ,  iJ-vjrsp ■ tov Y *p

Clic fantastichi, madre? io nulla intesi,

» risponde lilo meravigliando, o Doianira continua solenne:

V .  7 ‘J — 8 1 .  ot TčA suvfjv to ü  ßi'ou |j.eXXei ts X e iv  
rt t o o to v  ä p a a '  aOXov zu; to v  I m s p o v  
to v  Xowr'ov ijSvj pfoTov s u a ito v ' ly z tv.

■» ' 4#

Che a lui recar dee della vita il termine,
Ovoero altnii levando al nuovo rischio 
Giorni sereni serbare in perpetuo.

* •
Che sia troppo chiaro il vaticinio, non dirö io giiY; ma dalle 

ambagi, che gli erano abituali, ebbe appunto nome di XoSjtot; il nurae,

*) Matth, gr. gr. 469, 7 segg.



che al piü celebrato oracolo presedea. Qui poi 1’ oscuritä, era inevi- 
tabile, se il poeta, Os o ^ t l > ?  oliv. aXXoe, trattando il mito di Ercole, 
voleva abbracciarlo in tutta la sua ampiezza o comprensipno, da non 
restare addietro all’ Alicarnasseo, il quäle, stringendo in brevi parole 
il frutto di lunghe ricerche, scrivea, che quelli fra’ Greci pareangli 
soli da approvare, s't ct!;x 'llpaV.Xeia iSpuu^svoi b.vrfnca ' v.a\ to> jj.Iv w; 
äOavrcw, ’0Xu[A7t(<i) 3e STtwvupif)'/, Ououcrt, tco os ŽTep<o wc r^m  Ivscyi'̂ ouat. 
E  ch’ egli questo siasi proposto, e, con prodigiosa arte intrecoiando 
nella favola 1’ allegoria, eccitasse lo stupore de’ contemporanei, e lečito 
inferirlo dall’ aneddoto conservatoci nella Vita di lni, sull’autoritä, di 
Jeronimo, e con qualche varietä, riportato da Cicerone (de div. I, 25, 54): 
“(Sophocles), quum ex aede Herculis patera aui’ea gravis surrepta esset, 
in somnis vidit ipsiun deuin dicentem, qui id foeisset. Quod semel 
ille iterumque neglexit. Ubi idem saepius, ascendit in Ariopagum: 
detulit rein. Ariopagitae comprchendi iubent eum, qui a Sophoele 
erat nominatus. Is, quaestione adhibita, confessus est pateramque 
retulit. Quo facto fanum illud Indicis Herculis nominatum ost„. Infatti, 
il nucleo di vero, che in questa poetica finzione s’ asconde, non puö, 
credo, essere se non questo, che So’focle, grazie* al favore di Ercole, 
pote al nume render servigio segnalato tanto, che non meno che 
all’ eroe ne venne lustro al poeta. Egli gli rostitui la /puaij CTi<qwirt 
rivendicandogli la natura divina con isvelare nel figlio d’Älcmena, 
nello sposo di Avj-t-ocvsipoc (Tellus mariti cupida) o, forse, Avj-iävsipa 
(Tellus taivojjivr, Holis calore gaudens) il Sole fecondatoro, *) “ cui la 
vaga Notto genera suo spogliatore o in fiammeo nembo il ricorca,, 
(v. 1)4 segg.), a quel modo che d’Ercole dice lamontandosi la 
consorte: “ Notte mel porta, Notto mel toglie, e Hol men rcsta il 
cruccio „ (v. 29 segg.).

Ma, lasciando ad altra occasione di ragionare dell’ interpreta- 
zionc cosmologica di questo e degli altri oracoli, che si leggono nelle 
Trachinie, avvertirö che aQXov st? tov ürcspov nella mente di chi parla 
significa 1’ assalto dato ad Ecalia, aOXo? ücTsps; in rapporto al primo, 
di cui si tocca a’ v. 202 segg.; ma, per tragica ironia, la fräse liya- 
desima conserva tutta la sua veritüi, ove la soconda prova, a cui 
l’Eubea eleva (sul promontorio Ceneo) 1’ eroe, sia quolla, piü d’ogni 
altra terribile, col diro Centauro. — Delle congetturo e degli strappi 
fatti qui al testo e bello il tacore.

') Nulle parole di Macrob. Saturn. I, 20 “Hercules est oa solis potestas 
quao humano generi virtutem ad similitudinem praostat deorum,, vodeSi 
fusa 1’ allegoria cosmica ,con 1’ etica.
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V. 82—85. iv oiv tstics y,£ijj,£V(.>, tekvov,
• G:M 6? "'JVŠp̂ OV ; r^.7. ’ ■?! atGMÜlJ.iOx . . . .

|v} iu{utc|Aev sov itatTpbi; I^oAioAsto:,
•/.e(viu ßisv iw jav T sc  5} o t /5|j,s<r0 ’ S[**].

/» tal frangmte adunque a lui non vai,
Figlio, soccorritor? quando o siatn s a lv i . . . .
[O caijijiamo'perduto il pudre tuo,
S ’ egli si salva, o siam con lui spacciati.J

II ßontley (tanto nomini. . . . )  soppresse il verso 84, c foco 
bone; cosi avesse spiuto il passo pili innanzi e condannato como 
suppositizio anclie il v. 85, che un semplice sillogismo no induce 
a erodofe dovuto, come il precedente, ali’ obse,ura diligentia di qualche 
gram matico, od ali’ inavvertenza degli istrioni.

In effetto, la fraso disgiuntiva cominciata da r( ciawa^sOa trova 
il suo logico riscontro, sebbene retoricamente non compiuto, si nel 
verso 84 como nel verso 85: ciascuno di essi, prešo isolatamente, 
potrebbe soddisfare al senso, ma 1’uno rende superfluo 1’ altro. D ’altro 
lato, non si incontra ne in questo ne in quello aleuna di quelle 
oscurittV, clie dan no solitamente occasione a note esplicative; piuttosto 
si potrebbe pensare, ove il v. 84 s’ accettasse per genuino, ad una 
giunta destinata a far pivi manifesta 1’ antitesi. Ma la giunta non 
androbbe in nessun caso oltro y.sivsu ß(ov utHwovTo;, o meglio xs(vou 
uwOivxse, e troppo saremmo ancora lontani dali’ tim bi to del trimetro, 
perche altri non dovesse discernere il testo dalla chiosa. Supposto 
adunque ehe 1’uno dei ilue versi fosse davvero di Sofoclo, 1’ altro 
non avrebbe avuto assolutamente ragione di essere; cosl, la presenza 
del secondo esclude 1’ autenticitči del primo, e la presenza del primo 
1’ autenticitä, dol secondo: tu tt’e due s’hanno quindi a ripetere dalla 
non avvertita reticenza, o dallo studio, per se non dannevole, di mo- 
strare, come dato il primo membro della disgiuntiva, fosse determi- 
nato anche il tenore del secondo. Quali note amplificative, ambedue
i versi, identici nella sostanza, hanno un valore; accettati invece per 
elementi costitutivi del testo, non fanno ehe guastare la ingegnosa 
composizione del dialogo, 12i dov’ esso tende a procedere piü con- 
citato .*)

’) La sospensione del senso fu prima avvertita dali’ Hense, con 
<l>iosto perö, ch’ egli dopo '0 serissu xsfvsu ßfov «Jibaam«;
ê oAwASTo;, laseiando in parte luogo al inalum omen, ed obbligando so
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Non oserci applicare lo stcsso ragionjimento ai versi 88 s. o
OO s., per qiianto possa darci ombra il riricalzarsi del vüv cL Scrisse 
dottainente di questo luogo 1’ Heim soeth: “Haec cum manifestum esset 
non posse sic a poeta scripta esse, Hermannus tertium et quartum 
versum ut alius hitius fabulae recensionis partem uncis inclusit (noquo 
enim ftigiebat opinor illum in liis vorsibus dictionis Sophocleae ele- 
gantia)| Dindorfius tamquam interpolatoris additamentum eiecit. Son- 
tentiae duae sunt: 'si novissem oraculum, iam diu adfuissem’ ot*
‘solita patris fortuna non ita metuere de eins sorte sinebat’. utramque 
ab Hyllo de incuria sua so excusaturo non inopportuno proferri nemo 
negabit, modo recte altera alteri noxa sit. correcto igitur ix, quod 
post vüv scribebatur, in ela et vüv lenissima mutatione in oiv, quid est 
cur sive de duabus recensionibus sive de interpolatoro somme»«i‘? n 
Congettura notabile, sebbene, a rigor di termine, forse non neces- 
saria. Infatti, conservando vüv o’c cuvr/Jr,; tcxj«? ciiy. ix ~x~:pzz 
irpaxapßsiv suoš Satpiatvetv äfyav, il senso voluto dali’ Heimsoeth 11011 

resta escluso, staute il valore abusivo che puö attribuirsi al presente; 
e, per di piü, nelle parole di scusa si conterrebbe an pensiero rassi- 
curante per Deianira. E dali’ accčttare qualsiasi mutaziono dovrebbe 
ritenerci anclie il sospetto, che a bello studio il poeta faccia parlar 
cosi perplesso il giovinetto, in procinto di partire. ’) Giacche 1’ultimo 
verso, dov’ ei si ripromette zxoav ^uOicOat Töivs’ ahifinx'/ ~ipi, acquista 
diverso significato, secondo che il xwvss si riporta ai vaticini (Qscipaxa) 
nominati nel v. 86, ovvero alle cose dette ne’ versi 88 s.

stesso ad una scrie di congettuve inverosimili circa 1’origine del guasto, 
ehe secondo l’ipotesi jiostra spiegasi molto piü semplicemente.

Anclie nell’ altro luogo discusso dallo stesso erudito, Sopli. Phil. OGI, > 
inclinerei ad accettare la sua ipotesi d’ una involontaria äxosiwftYjctc.
Ma il vizio si torra con la giunta d’ una sola lettera, anziclie con Ja so- 
stituzione di Osjj.'.c a ~xpz:.

Neottolemo dovea dire a un bei circa:
et [j.v. O;;;.1.;, OeXcip.' «v, s! dk y.vj tocpegx',
[oüä äv xuy_stv gz xoüse Xwrapotp.’ eit].

Interrotto da F ilottete: ccu xs fiovüic, Icxi x’, w xexvov, ecc. 
egli si ferma al r.xpiax', che per 1’ influsso della seguente aspirata ili- 
venta irapicO’. E cosi probabilmento aveva 1’ archetipo, salvo che il <■), 
con elisione in fin di verso, facilmente vi sfuggiva all’ attenzione de’ 
copisti. Non 6 quindi fortuita coincidonza, se anche nella riaposta all’ fort 
OijJ.’.; fa seguito xxpiaTM (GG7).

l) D’un caso consimile cosi discorre il Kvičala (Beitrr. zu Sopli.
El. 891): Statt des handschriftlichen T(T> \6y<t) schlagen Fröhlich, Reiske, 
Nauck xwv Aeytov vor, was Jahn aufnimmt Es lilsst sich aber nicht nur
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Oh, vatlu, madret c tjiä gran tempo seco 
Šarci, sc noto il vaticinio m’ erg..
Ora} il destiuo iisato a noi del padre 
Troppo feiner nil trepidar consentc.
Ora, Nintendo; e’ non stan) ehe appieno
Io della cosa non conosca il vero.

Nol greco vuv S’d»; puö aver per oggotto sottinteso Ozcfdjtov
ßaJjjv, e in questo caso si dovrebbe spiegare: ora ehe ho udito 1’ora- 
colo, faro del mio meglio, per venire in cliiaro della cosa. Ma ûviYjjxt 
puö anche stare assolutamente, ed allora s’ha ad intendero: ora, 
come capisco, e’ non puö maneare, ch’ io nori apprenda a puntino, quel 

•che significhi tremare per la Vita di mio padre. Cosi ad ogni tratto 
vedremo nelle Trachinie usata con un artificio, che a’ non greci puö 
j)arore financo soverchiamente ingegnoso, la tragica ironia; ma chi 
attenda, che la favola, non alterabile nel fondo. a questi accorgimenti 
s’ adattava ben piü cho al progressivo svolgimento d’ una passiono, 
si contentenV di rieonoscere, che il poeta non indariio siasi adoperato 
di trarro da essa tutto quel partito che si poteva, facendovi pompa 
di una particolare coffa, che, a diritto od a torto, il sottile ingogno 
de’ suoi connazionali approvava.

I  due vorsi cho chiudono il prologo:

/w p s i vuv, w Tvai ' y.ai y'xp Lcziptit 16 y ’ £u 

Tpa'jsstv, sitet tc6 0oito, y.epäs? ejJOTOAä,

son rosi dal nostro Dollotti, socondo la comuno interpretazione, a 
questo modo:

Va’, figlio, va’. Contessa aver del bene,
Anco tardi ottenuta, utile l  sempre.

Ed il Nauck non tralascia di osservarc, ehe il seguito del 
dramma man da come 1111 bagliore d’ironia sulP ultima fräse. Sta bene;

die Zulälssigkeit, sondern auch die Richtigkeit der handschriftlichen Lesart 
nacliweisen. Sophokles hat geflissentlich diese etwas geschraubt« Con- 
struetion gewählt, weil der Vers nach der Intention des Dichters doppel
sinnig sein soll. Elektra spricht diese Worte in dem Sinne et Ti vjSst Tto 
Ai*'!,). . . .  aber für die Chrysothemis, welcho von dor trostlosen Situation 
noch nichts weiss und noch nichts wissen soll, haben die Worte der 
Elektra einen anderen Sinn: sie fasst dieselben in dor Bedeutung: si toi 
aü> yjScvŷ  -tc Svsrnv.



ma non si noghora che ci sia contraddizione tra la sicura previsione del 
meglio, che si palosa »nelle parolo ora pronmiciato da Deianira, e 
que’ presagi sinistri, da cui costantemente mostravasi agitata sin qui, 
e che la muovono appanto a mandare Illo presso l ’araato eroe; non 
si negherä,, che, piü che a sollecitaro la partenza di lllo, la sentenza 
allegata varrebbe a consolarlo del dover rimanersi, mal sao grado, 
in casa; perche, se “contezza aver dol bene, anco tardi ottenuta, utile 
e sempre,,, chi vorrä affrontare per averla i rischi d’un viaggio in 
paese non amico? Meglio aspettarla tranquillamente, dove si tsta. 
Che so altri vegga qui un conforto ad Illo, dolente di non ossersi 
mosso prima, gli converrebbe anzi tut.to leggoro contro il metro yjtbpei 
vuv y', w xxij  o poi, ad ogni modo, gli incomborebbo l’obbligo di 
inostrare che i~v. rMv.zo xö y ’ itpaorcstv, y.spoo; toüto qjHroXa non <V 
solecismo per £-äv iruOvjtai. Spiegando poi “ la notizia della prosperita 
d ' altra personq,„ rendesi addirittura paradossale la sentenqp. con 
quella giunta arbitraria; perocche, se quest’altra persona m’ e indif
ferente o nemica, non veggo, qual profitto io possft ritrarre dal 
conoscerne lo liete venture.

Tante e si gravi obiezioni sollevansi, non contro il testo, ma 
contro la esposizione, che troppo ciecamcnte so 110 viene da un pezzo 
ripetendo. In Sofocle wpäccitv e it66:tTo hanno il inedesimo soggotto (t'i; 
sottinteso), e l’eu späcsetv sta qui, proprio come al v. 57, dovo fu 
parimente franteso, nel senso di siovt» -pxjsxiv. Ad Illo, che scusa 
la precedente sua inerzia coli’ ignoranza doi pericoli paterni, dai quali 
soltanto deriva per ltii l’obbligo doll’assistenza, Deianira risponde 
accettando tacitamente la sua giustificazione, ma eccitandölo ad una 
pronta riparazione, adesso che l’indugiare piü oltro sarobbe colpa 
iinperdonabilc:

SI, fuß io, vanne; ancorchti tardi, il bene,
Tosto di e conto, oprar lucro ne itnborsa.

Ne ci dolga, clio per tal modo quella prosunta ironia son vada 
perduta. Un’ironia non mono crudele s’ascondo ne’ detfci dell’ eroina, 
la qualo alla fonnola usualo “ meglio tardi che mai „ surrogando 
quest’ altra piü circostanziata e piü vera : “ a fare il bene (xo -f eu 
^paassiv), tosto cho sia noto, per quanto possa essor tardi, non ci 
si pu6 cho guadagnare,,, signilica implicitamento quollo cho tosto i 
suoi casi comproveranno, cho il mole a chi lo fa, in qualunquo tempo
lo faccia, non puö che riuscire pornicioso.



PARODO.

Entrano le giovani amiche di Deianira, qnindici fanciulle di 
Trachine, ehe prendendo lor pošto sull’orchestra, cantano:

STROKA I.

V. 94— 101. Sv atsXa Nu; evapt£o|AŠva
T1/.TSI y.5CTi'Jvä^£t TS (pXoYtsöjJ.JVOV

"AXtov "AXiov aiTto
touto y.apüäjai t 'ov ’AXy.;j.r,va; ttoO» p.oi ‘ ircOi j-i.iv 
ahi to t’, (T) Xa[j.-pa ci£po~2 ^Xs'/sOutv 
v) r s - m a ;  aüX w va; r) o i c z a l a v i  asefpct?  Y J d < i v . c ; 
sfe’, io y.paTtaTiüwv y.at’ o|x;j.a.

L vi che la Notte costellata (jenem
Stio spogliatpre e in fiamnteo
Nembo il rieorca, il Sole il Sole io snpplico
Nunz'iarm öve sia d’Alcmena il fujlio:
Dore mai sempre, tu che o il seno avvanipi 
Del mar con chiari lampt,
0  a’ continenti gemini declini?
Paria, Siijnure de’ raggi divini!

L’evapt̂ ojAEva de’ testi, riprovato quasi sconcio errore dall’Hense, 
o dal Nauck notato di contnuldizione con aüXa, 6 difeso cosi dal 
Meineke: “Mirabile visum ost noctem fini propinquam dici evapi^ojjivav, 
mirabilius ctiani eandom lianc noctem diem non modo parere sed 
etiam sopire, quod rectius do nascent'e nocte dicendum erat. Ac 
prius illud ita explicari video, ut nox ad finem vergens diei spiculis 
confici dicatur. At quo pacto dies nondum natus matrem, id est noctem, 
conficero possit, non assequor. Enimvero meminisse decet cum poeta 
nobis rem esse, qui px-aeclara imagine hoc dicit: die sterbendo Nacbt 
gebiort aus ihrem Schosse den Sonnenstrahl. Huic adiunxit poeta 
y.aTSuvaî t, nullo iam ad ivapt^sjjtiva respectu habito, sed solam noctem 
ob oculos habons; in quo nihil est quod a poetica oratione alienum 
sit. ivapiijitv autem quum praoter usitatam significationem etiam inter- 
ficiendi notionem habeat, mihi quidem poeta non nimium ausus esse 
videtur, quod noctem fini propinquam lvap£i;jLsvY)v, id est Ovvfcy.cucav 
appellarit. Nolim igitur hunc locum, in quo nihil non egregie dictum 
est, de vitio suspectum habere. „
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Tuttavia, poichö le congetture piovono cd il Wecklein propone 
cjvopt'(c|A£va, 1’Hense iitavatpo|.*iva, il Poclit imajjtatßcjjiva, non sari\ fuor 
di luogo avvertire, che Ivapi^iva v.v.tv. forma un concetto unico quasi 
identico a •tfr.Tcusa ivapt^ixat, o ehe la notte puö venire spogliata 
dal Sole, solo in quanto, essendo atoXa, perde la sna, diremo cosi, 
Mzkcvr,- al sorger deli’ astro diurno. Anclie il participio «Aĉ î ojAsvsv 
va inteso eome apposizione predicativa, e non come attributo od 
epiteto all’ oggetto: aXta; <pXcYt£sT«t y.a-iuva£6|.iivcs uwb t5j; vtmo«;, e sa- 
rebbe fare ingiuria a elii lia occhi per vedere, so ei fermassino a 
notare la verit;\ di questa deserizione del tramonto.

Un errore 6 senza dtibbio ne’ codici, ma un po’ piü sotto, dove
si legge jj.ct r.iOt |mi r.ziz vatit w t ’. Qui gli editori si stanno paglii
alla soppressione deli’ incomodo Trat c, suggerita gi;i dal Porson, la
quäle, men tre restituisco la corrispondenza metrica coll’antistrofe, laseia 
sussistere bon altre difficoltä. La priina consiste nel disaccordo degli 
scolii col testo : chi annot(') accanto a ireOt (asi, Xstrat eixit, StaTptßit, non 
ebbe certo sott’ occhio il va(it; la seconda s’ ha nel passaggio repen- 
tino dalla forma recitativa all’apostrofe, ehe tuttavia puö essore 
forse seusato; la terza, piü grave, risulta dalla costruzione di vafat 
con mvct’a; aüXiövac r, StcaaTstv a^itpet? y./.tO;!;, ehe, sintatticamento 
forse incensurabile, ci forza a rappresontarci Ercole sia soggiornante 
(fra le Nereidi forse?) ne’ šeni marini, sia reclinato sopra i Aue con- 
tinenti (perchž il testo ha proprio Stcaawiv asifpets xXtOsf;), 1’ asiatico 
e 1’ europeo.

Meglio sarebbe ammettere per aAsyifho anche qui il senso tran- 
sitivo eh’ esso ha altrove, o costruirlo senz’ altro con tovu«? aüXwva ,̂ 
mentre il secondo oggetto si desumeri dalla fra so participiale aggiunta.
II Sole, appunto perche sil mari e terre spande i suoi raggi, e idoneo 
all’ ufficio di y.ijpu!; o jxr(vur^c, che il coro qui gli attribuisco: dovunquo 
Ercolo sia, il Sole dee pur saperno qualcosa. E se al Sole no chie- 
dono le donzelle Trachinie, gli 6 cho troppo 1’ eroe tarda a venire, 
ed esse attendono poco meno impazienti di Doianira il suo ritorno; 
non a caso dunque ci sta ati( to t’. II secondo |j.ot non punto indi- 
spensabile, o dal confronto stesso col verso 1215 doll’Aiace jj.it 
v.c, iV čiv T£p(it? iTWTat dimostrato di dubbia fede, accuserebbe qui 
la svista de’ copisti, che d’ un toOi [J.äv y.hl tcot’ letto ttoOc y.a vat'it 
kgt’, trassero .quäle röOt jj.ct vat'it ttot’, quäle tiOi vatii to t’, indu- 
cendo cosl chi seguiva a fare un mazzo di \j ,o t e di ivaTc, in onta al 
inotro,

Cosl 1’ interrogazione ripigliata con maggior enfasi direttnmente 
(jjuv) determinerebbo la nuova forma doll’ invocazionc; cosl il testo
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risponderebbe alla chiosa; cosi, in tine, d’ uri concetto mostruosd, 
•como quello d’ un uomo, c fosse pur alto quattro braccia, anzi ben 
cento volte pivi grantle tleli’ omonimo colosso Earnese, d’ un uomo, 
dieo, adagiato sull’Asia e 1’Europa, si trae, senza altro scambio clie 
tl’ una lettera, 1’ immagino viva e bella tli Pobo, ora sui mari or sulle 
terre diffondento i raggi suoi fervidi. E, ineraviglia maggiore, la 
strofa si appalesa con format,n per modo, clie 1’allegoria cosmica, o 
diremo l’ equazione 'Hpay.Xvjs ed "HÄtoc svtauaioc, non abbisogna d’ altra 
dichiarazione.

A N T IS T R O F A  I.

V. 103 —111. raOoöjAiv’ ‘ 5 vip (ppsvt xuvOavoj/.ai 
tav äjjwptvs(/Y) AvjVocvitpav äst, 
ola w ’ aOXtov Spvtv,
o ü ~ s t ’ euvct^siv ä?ay .p ijT w v (iX s iä p w v  TtdGjv, «X X ’ 
eup.vacTov d v 3 p b ; Ssfy .a t p ^ e u a a v  65oii 

£vO'j|j.(si^ dt'iodq dvavSpt& Tciut T p& ^ecO ai, y .r / .a v  
s u s tz v c v  eX icöJouaav a 'c a v .

Adorato! in stio amor, certo, di ßebile 
Angello in guisa, I’ unica 
Deianira ui duol, nb mai del piangere
11 seine deponendo aseitiga il ciylio;
Ma in tema assidua per I' errante sposo,
Ignara di riposo,
Nel conscio letto, n’ redova sospira,
Lassa ! di guai presaga si martira.

llsOouijiva leggono i codici nel v. 103, ed Eustazio oon gli scolii 
spicga tcOsucyj. Ma pur ammettendo, che possa aver qui luogo il 
medio dinamico, clii loderä, domanda giustamente il Meineke, una 
ospressione. corae quosta: desiderante mente nunquam consopit ocu- 
lorum desiderium ? D’ altro canto, la concorde testimonianza de’ testi 
o de’ grammatici inferma qualsivoglia congettura, per la qnale i 
carattori tramandatici soffrano alcuna benehe lievo altorazione, como 
wsvoujjiiva (Musgrave), wtsoujjiva (Meineke), TOTWjj.sva (Zippraann), 
^sßcujjiiva (Hense), per non dire di tcQcu rXix (Nauck), che non toglie 
anzi aggrava la difficoltii del troppo inculcato x60s?. II tentativo, 
che qui sopra s’ b fatto, consiste nel dividere koOoujaev’ ' a, ai che 
possa intendersi T::0ii;;.čv(a) soggiunto a modo di epifonema all’stirä 
del verso precodento, ma non rosti e'sclusa 1 apostrofe ~g0sujji5v(s), 
che manterrebbe 1’ ambiguitä certo non fortuita della strofa.



STROPA II.

V. 112—121. lloXXa '{kp <osx’ ä'/.d\J.xmt;
'h V5 X0 U ^  ß sp £ Ä  T t ;

y.6;j.ax’ äv’ sopet «vxoi
ß « V t’ 2KISVT5! x ’ " i s t ,

cuxw S£ x'ov KaSjJiô sv̂
Tps®it xis’ aijei ßiixou
toXÜTOVOV ( Ü - T t i p  - i A T f O C
KpvjGiov ‘ äXXä xi? Oiwv 
atev äva^Xa/^xov "At- 
sa er ei Scj/wv spO/Et.

Conie di Noto a I’ impeto 
0  d’Aquilon si oeggono 
Alti per l’ ampio pelago 
Marod ire e venire,
Tale aijita il Cadmigena 
La travagliosa furia  
Del /ato, al par de’ Cretici 
F lütti; ma sempre incolume 
Lo scorge im dio di Bite 
Lunge a la soglia immite.

Una Heve menda si nota ncl v. 114, dove al trimotro dattilico 
manca un sillaba. L ’ Erfurdt inserl ev, ma piü procisa o piü evidente 
riesce la descrizione, ed unche piü facilmente spiegherebbesi, parmi, 
la corruttela, ponendo invece •/.jjj.ocx’ av’ supsi vovxw. In fatti, era ovvio 
distinguore V.Ojxaxa vsupsV tzsvxm, e qtiindi levare 1’ incomodo v, ovvoro 
interpretare y.j;j.ax’ av süpii —övxc.» o sopprimere po.scia la particella 
corao superflua e mal collocata, arizi addirittura molesta per chi 
leggeva piü sotto lor( invece di Vco*. ')

Anche il v. 117 suscita qtialche dubbio. Comunemente si leggo 
xp&pst xb 3’ aü-et, o la viziosa antitesi de’ dtio verbi, che son tanto 
simili, da parere il secondo niento altro ho non una chiosa apposta 
al primo, si corregge sostituendo a xpstpsi sia crxpstfii sia exepst. Ma 
nel Laurenziano dalla prima mano avovasi ä!jit e non ; ondo io 
sospetto, che originariamente stesso qni x-n  Verbale di aaau). Male 
infatti si muta Tpl<pa, che non meno acconcinmonte s’appropria al

’) Circa ava col dativo cfr. Matth. ö7i),* • .



soggetto Ts5i ßistou tmX6tovsv =  ßistsc c3= c irsXuirovo;, che al "termine 
comparato y.uij.aT̂ , il quäle cöl suo complemento predicativo zoXX» 
ci ricbiama l’omerico xpost y.iiij.2 ; ed il dativo modale ai*si, quasi 
Xstßpsv STrat-ffeov, risponderobbe ottimaraente all’ to; della relativa.

ANTISTROFA II.

V. 122— 131. &y £7:t|j.£|j.i0jj.dva ’cö’ ä 
XiTa |j.sv ävTia 3’ otao. 
c -a ;j.t v ä p  c 'j '/. ä z o T p ’j i t v  

sXxtSa t3cv ay«6 av 
X pvjvat c ’ ' avaXYYj'W ' y * P  c ^ 3 ’

6  TOivra y.pa(vwv ßotstXsu?
IxißaXs Ovatoi:; Kpovi'Sv)? ‘ 
äXX’ 7:rj;j.a y.a\ */2 pa 
«Sei y.uxXdQmv otov äp- 
y.x:t uipsipioic y.sXsuOov.

vl /<7, cAe sen rammariea, 
lilundo insieme e contrario 
1' parierb. — La eandida 
Spenie non dei band irr,
0  donna! immune il vivere 
Dal dnol non dien ne il massimo 
Moderator Saturn io;
Na sovra tutti volgono,
Come l’Orse in Empiro,
Lutto e piactr lor giro.

Incertissima b la restituzione del v. 122. La variante sm;j.sp.iopiva 
er’ äosTa, offertaei dal Paris. 2711 ed approvata dal Turnebo, in luogo 
di £TO[X£;AfOjjiva; «36a, che leggesi negli altri testi, 1’ iniporfetta corri- 
spondenza coi numeri della stj'ofo e 1’ impacciata sintassi di ilv.ot jj.sv 
«■ma 5’ cfco), concorrono ad eccitare il sospctto d’ una corrnttela. Dello 
omendazioni tentate dai precedenti ragiona lucidamente e sottilmente, 
coino suolo, 1’ H ense; ma la proposta sua di invertire 1’ online della 
seconda strofe e deli’ antistrofe, mutando insieme il testo cosl: uv 
žirt;v.sjj.tpcjj.£vot s’ Eoitca [jiv, ot'tv.x 3’ sl'cü), sebbene compiacentemente accet- 
tata dal Nauck, e modicina peggiore del male.

Avesse_ almeno scritto er’ I3si<ya per mettere in ac-
cordo il participio col suo verbo, come_ solevano i Greci; e ne fa 
jirova la nota locuziono yjxpiam jACi ai:cxptvä;j.£v5 i;. Ma, anche in tale



ipotesi, quäle espressione del coro implica nn biasimo por la regina? 
Bene ha Deianira fin dal principio del prologo tenuto tal linguaggio, 
da farci con certezza arguire, che alle sue doglianzo dovesnero essere 
avvezze le fanciulle Trachinie. Le quali in lei, oho de’ continui tra- 
vagli d’ Ercole si dispern, procacciano ridestare altro affetto dieondo, 
s ’ io mal non avviso : wv icO' ä Xsia piv ävT i'a  3’ cl'cw
“ delle quali cose a chi si piango, v’han de’ conforti, ch’io blandi 
comeche ripugnanti all’ostinato dolore arrecherö La mutazione non 
eccede i termini piü ristretti, o se ne togli un A convortito in A si 
ferma tutta nella sillaba a;, che il dissenso dei testi dimostra viziata.

Anche nel v. 131 mi sono attenta'to di ritoccare la volgata, 
convertendo apy/rov in apy.Tct e xiXsuOst in /iXsuOcv. Sofocle, ehe altrove 
ha scritto y.uxXoüv ßaciv (Aiac. 19), e a credere che anche qni abbia dato 
un analogo complemento a y.uxXeüv.

La similitudine accennata nella chiusa si proseguo ancora 
nell’ epodo, che male altri pretese stacCarne:

V. 132 —140. pivsi yxp oik’ aiiXa
vl*5 ßpcToictv, s’jte y.fjpii oiks wXouto?, 
äXX’ asap ßeßaice, t<7> o’ i~ip/ixyi 
yßipetv xz. v.v. aTspeaOai.
8. y.*i ok rav ävaaaav eXnfoiv Xiyio 
zxo?j-jX i'ilayju') ' s~i! x(q u>2s 
T£'/.VI«Tt / vjv’ aßouXoV c’.OiV;

N i sempre il cielo luccica 
Di stelle, ne perintm dnolü e letizia,
Ma jnassnn tos/o, e varia 
Vece di riso e pianto.
Questo tu pur tien fermo in cuor, io dico,
Heina; e chi cotanto... f
Vide nun Giove a’ fujli suoi nimico?

Caro fanciulle, chi vi avesso dotto clio sul conto doll’Orsovoi 
bevevate grosso, pensando clio solo a certi periodi brillassero* a’ 
mortali, perche Cn,llisto olvj a'|j.p.opo? Ist! XcsTpö > ’Qxsavoio, con qual 
sonora risata sarobbe stato accolto dal vostro coro! E voi vi saresto 
certo ostinato nell’ opinione, che solo la notte sorena mostri agli 
nomini lo costellazioni, e clio insieino con 1’aisXa vui; sfcompariscano 
anche l’Orse; oppero al raggio loro vi parrebbo di non aver tanto 
male assomigliata la funesta lucc dcl ^yj|/.a e delle y.i;p:r, nonchö la
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gioconda delln yapi « del ixXoüxor. Abbiatcvelö ora per d e tto : un’altra 
volta tenete por voi cotesti sl strampalati paragoni, porche rischie- 
roste altrimenti d’ cssor niandato a imparare gli eloment.i doll’ astro- 
nomia da quelli che talora proprio faciunt, per dirla con Terenzio, 
intcllegendo, ut nihil intellegant.

Nol penultimo verso coniido aver restituita la mano del poeva 
scrivendo invece di x « ’ atev fc/siv come lmnno i testi, cxafiat’ evfeysiv. 
E lo arguiseo dal dnplice scolio. Infatti, clii annotö: cfeip y.at <sk Xs'fw 
X p'ijvat spovsTv y.»t /p i j s x a T ;  s X ra s t  ßsG "/.isO ai mostra avero intoso: “ lo 
qnali cose io dico che te pure, o regina, tengono fermamente in 
isperanza,,; montre chi esposo : ä v.x s s  ß s 'jX s;j.a i c p 5 v x i£ stv , cxt x p sT o v x a t 
y .al ex. v.x/.ü'i sTrt ä v a O a  x3c avO poV uva, forsa piu veramente prese c x a o a ta  
,come complemento predicativo dell’oggetto a: ula qual massima a te 
pure, o regina, io raceomando di mantenere inconeussa in tua mente,,.

E P iso m o  i.

A questi affettuosi conforti replica 1’ eroina:

Istrutta di wie pene, il veggo, o cara,
Tu sei, ma del mio cnor tuf ta l’ ambascia,
A h ! non sappi giammai, come or V ignori.

V . 1 4 4 — 1 5 0 . xb Y«p viäijov sv x tto w o i ßcav.sxai
X<ipctuiv a ü T iü  y.ai vtv cü O iX zs ; Oesu 
cüo’ i'|J.ßpo; cüSs 7rvsu|/axwv 4p|j.r( y.Xovst, 
äXX’ a;j.c/_0;v si*a(psi ßi'sv
s ;  xsüO’, sw ; «vxl rapO ivsu  'fjvr, 
y.X^Ofj, Xaßy) x’ sv vuy,xl <ppcvx!2iov jj.ips; 
•ijxGt zpo? avSpb; xsvivwv (pc.ßcujj.ivvj.

Ta/» ha suoi spazi adolescenza, oi’erra 
Tn sicurti), n i lei tange o celeste 
Ardore o pioggia o imperversar di venti;
Ma fr a  i diletti placida e serena 
Cresce, in sin che la vergine si cangi 
Li donna, c il coniugal letto le apprenda 
Temere or pel marito ora pe’ Jigli.

Credetti un tempo, che giustamente s’impugnasse la genuinitiV 
del v. 145. Ora, considerando che una sola varietii si nota ne’ testi,



e questa tennissima, in quanto, scambio di owtoü,» che loggosi no’ cosl 
detti apografi, il Laurenziano da aÜToO, volentieri confosso 1’ errore 
preso, e, ritrattando quanto scrissi al N. G dollo mie “ Schedulae 
criticae „, francamente sostengo che il presente costrutto altro non do- 
manda sc non d’essere inteso. E spiogo: xb yap vsaijov sv TsisfoSi ßioxtzM 
n t? auTou /wpoutv, che sono precisamente quelli descritti dallo'Scoliaste 
siccome sjTrjpr^ivsi uto ajxspijxvfa; twv sv ßüo -/.r/.wv.

All’ incontro nel v. 140 riconosco ora, cho nello scolio 1’ espres- 
sione avqAwv csospdTHjTi sembra additarci nn errore di trascrizione 
latente in o'jssv, tanto piü che nel Laurenziano dinanzi alla voco mc- 
desima si nota nna lacuna con tre lottere erase. Lo Schenkl e l’Hense 
hanno pensato a ßta, ma la difficoM. di spiegare la trasformazione 
d’nn vocabolo si ovvio in cü:ev toglio verosimiglianza a questa con-. 
gettura, e cosl pure, sebbene in grado alquanto minore, a pro- 
posto dall’Heimsöth. Scrivendo öpir/j .si evita questo scoglio; perchö 
nulla vieta di supporre, che altri leggesse cü [;jw$, e che il librario, a 
cui dobbiamo il Laurenziano, dopo aver dipinto le tre lettere cü |j-, 
avvedutosi della impossibilitA di mantenere il gonitivo hv£U|j.»twv senza 
un sostantivo, che lo roggesse, dato di frego a que’ tratti, scrivesse 
risolutamente cü?fv, che fu senza contrasto accettato da quanti vennero 
poi, o che dal Catulliano “ nullo contusus aratro„ parrebbe suffi- 
cientemente difeso, ove lo scolio prima citato non ne invalidasse 
la fede.

Quanto al v. 147, non saprei accottaro le modificazioni, ehe ci 
vorrebbe introdurro l’Hense, e la versione che n’ ho tentata sporo 
basti a dimostrare 1’aggiustatezza della locuziono e!;ai’pet ßüv, che, 
specificamente greca nolla giunta ßicv, valo perö in sostanza 11 si 
rileva„ “ vien s u „ .

I  versi 151 segg. possono sospettarsi intrusi nel contesto e 
tolti di peso da alcun’altra favola; ma sarebbe ipotesi solo modiocre- 
niente probabile, e non vuolsi defrau<lare qui il Nauck della dobita 
lode, perchfe non siasi ancora indotto, diötro 1’ osompio del Dindorf, 
a condannarli: lo edizioni doi classici 6  beno che rispecchino fcdol- 
monte la tradizione, sinche non s ’e raggiunta la certozza assoluta 
della corrnttela.

V. 153 segg, TraO?) [i.b cuv er, toaa’ 7 ’ lx,Xau<ja[jw;v ’
SV 3’, cToV OUTOn) TpicO-V, aÜTtV.’ ■

Di wollt aff mini io t/iu teco wi p iam i;
Mo I’ uv, du' sin qui tacqui, or vo’ du', intemla.



Cosi panni sia da interpretare, non essendo conseutaneo, cho 
nel piangero i propri guai, Deianira eccopis.s'c -questo o quello, 
anzi il pili grave e tonnentoso, o richiedendo la sintässi cho nell’in- 
ciso si supplisca il vcrbo della propoaiziono, ontro la quäle esso ö 
collocato, inassime qui, dove 1’ antitesi fra gli avverbi cj-io xpooOiv ed 
aimV.a a viva forza sembra imporcelo. Ari c o ra, Sv S’, clav oiiirio TrpooOsv 
(šjjiKrcv), xjy.v.' ši;:p« accresce 1’ importanza della comunicazione- ehe 
1’ eroina uta per fare, raentre sv o’, olov oCxw xpooOsv (î AausajAVjv), alrclv.' 
e?spw 1’ attenuerebbe.

V . 155 — IGO. 55bv yitp tt(v TiXsuTatav avai*
(o p i;.ax ’ a ~ ’ ci '/ .w v  'I l p a / .A ^ c ,  t o t ’ sv c c ;;,s i ;

Xswcei xaXqiuv csXtov iyYs-;p;<;j.;j.3V7;v 
5 'jvOr,;j.aO’, a ja c i irpocOsv cüx. £tX y) t o t s  

xoXXou; OL'fM'tOi- s'tüv outoo <?paoat, 
a  XX’ t i  o p s tew v  s’.p-s x o u  Oavo'j;j.svoo.

Qjiando di qua per l’ ultimo v'iagijio 
11 grand’ Ercole uscia, nelle wie stanze 
Lasciava impresso in iavoletta milica 
Uho seritto, clie pria no n ardl mai,
In fante imprese eh’ ei tento, spieganni;
M a aveva al fa r, non al morir, la men/e.

Non čredo ozioso avvortire, come Deiänira dicendo rr,v TeXeuTatav 
cc6v accenni inconsciamente, che quando Ercole si mosse 1’ ultima 
volta di casa, ogli s’incamminava a quol viaggio, ch ’ 6  davvero 1’ ul
timo. Nou diversamente si esprime Antigone t o v  rco-ptoiTav OaXa;;.ov 
avu T o u s a . Ecco le sne precise parole: opii’ z;j.’} w  ' ( i z  7 :a T p !a ;  i t iA tT a i ,  t š v  

v s a T a v  oobv s T č f ^ o u u a v ,  viaTov o s  «ef f o s  Xsuooeuoav asXi’ou! (Ant. 804 segg.).

V . 101 — 172. viiv 5’, š t ’ oux. Sv, v .-t jj.sv A l /o u ;  o ti 
/ p s ir j  ;a’ sAsuOai XT»jcriv, sks S’ yjv tIk v o i?  
y.otpav rcaTpMa? -fyc, statpSTOV všjaoi,
/p iv o v  rpoTaSac, w - Tp(p.v)v0v ifjvtV oiv
yv(!)pa; izr, t i  /.äviaiato? ßsßwc,
t o t ’ r, OavsTv /psivj cros tmSs t« o  /povw,
75 touO’ *jirs-/.3pa|jNivTa t o u  /p o v o u  t s a o ?  

t o  Xomov v;3y) ijvjv aXuTcv^T«]) ß(ü>.
Totaik’ sspa'Cs xpo; Oswv st|j.ap|j.sva 
tiov ’llpoxXefwv s/.TsXeuTäoöa! ?:ivwv, 
w- TYjV «aXattäw or,-;;v au5r(ca{ xots 
Atocwvi Stoowv iv. -sXsiacwv 'iyrr



Provvido or troppo, ei divisb il clovuto 
Premib a me del connübio, e quäle a’ Jigli 
Sorte del patrio stiol partita asseg ni,
Fissone il tempo, che itn trilunio in bando 
Qualor dimori, l’annuo giro pieno,
Allora, in questo punto, o morte il yittngc,
0  superato il termine fatale 
11 resto de’ suoi dl viurä felice.
Tale a’ travagli nostri, egli dicea,
Destinato da’ numi il ßn  s’ appresta;
CM sl parlava in Dodona I’ antica 
Quereiä per bocca delle due colombe.

Ho reso, per quanto era in me fido interprete, “ veri)um verbo,,, 
ma dcvo affrettarmi a soggiungere, die, quantunque sibillina sia la 
versione, non le cede perö nell’ oscuritä intrinseca il testo, reHtaiulole, 
questo s’ intende, superiore per molte parti cosi nell’ apparente cJiia- 
rezza, come nella profonditä delle eniminaticlie allusioni. Ma di quoste 
piü innanzi; importa prima stabilire, qual sia la lozione piü proba- 
bile, poiche talnno de’ moderni, porsuaso che s’abbiano come spuri 
ad espungere i tre verai 16(3— 1G8, non rifugge noppure dall’eroico 
rimedio della contaminazione e vorrebbe scrivere:

/pivov z p o xat Tpip.r;vo; rjvf/a 1(14
/wpa; axefoj -/.ävcstiicrto; fizßu: 1G5
t'sv 'Hpay.Xstov «asXeoTäcOai irdvov. 170

Leggo dunque nel v. 1G1 w; čt’ gux Sv, omondamento ovvio per 
chi rifletta che Sofoclc non distingueva nella grafia il maschilc tov dal. 
neutro Sv. Che un copista distratto, sotto l’ influsso del v. IGO aXX’ 
(T); T! Späawv v.pxz y.cü Oavou|;.svo;, permutasse il genere del participio, 
non e punto inverosimile; ma inverosimile sarebbe che dal conget- 
turato tsOv/^wv si fosse arbitrariamente cavato ŠV obv. <V>v, od incre- 
dibile poi che Sofoclc siasi esjiresso a questo modo: Ercolo, quasi 
piü non vivesse, disse ecc. So che il greco usa il suo oii/it’ ed 
SXwXst e le frasi somiglianti, a quel modo cho noi pure, e vivi e sani, 
abusivainento diciamo “ eccomi spacciato, i’ son morto,,; ma la pas- 
sione, che spiega e giustifica siffatte locuzioni, non ha luogo qui; e 
Deianira quanto dico beno, che Ercolo accoimniatandosi lo lasciö 
certe istruzioni, che davano a divodere, com’ei presagisse cho quella 
poteva essere 1’ ultima volta cho le parlava; altrettanto direbbe male,
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che Ercole, quasi persona non piü viva, lo prescrisse qucllo ehe do- 
vesse accadere di li a quindici mesi.

Nel v. 1G4 mantengo Tp(p.Y)viv a dispetto della presiinta con-
cordanza con xavta’jctoc, facendo stima che i copisti dovessero esscr 
piü tosto tentati a togliero die ad introdurre il biasiinato disaccordo 
de’ casi. E dal Laurenziano assumo rjvtV i'v, perche non veggo la 
ragione che altri avrebbe avuto d’ inserire qui un äv, che i codici 
antcriori non avessero offerto, mentre capisco invece benissiino, como 
il corrotto izr,;i del Laurenziano raedesimo trasforinandosi in xxsfy 
dovesse determinare la mutazione di ■/}•/(■/.’ av in rjvfaa. Cangio quindi 
air/jSi nel v. 1G5 in azy xt, e cosi ottengo un valido sostegno per
TptV.Yjvsv, cho ora ben si vede, perche faccia parte da se accanto alla
locuzione tanto diversamente conformata y.xvuüaio; ßsßwc. Piü discreti 
di cosl 11011 si potrebbe essere, mi pare ; la sola conversiono di Tp!;j.v;vsv 
in contrabbilancia tutte le alterazioni, che qui si coinmen-
dano, anzi si manifesta piü grave, chi attenda che a quella contrasta 
la stessa tradizione, dalla quäle queste sono in fondo suggerite.

Vediamo ora, se il senso comprovi la ragionevolezza delle pro- 
posto congetture; ma teniamoci ben presente, che noi ci troviamo 
di fronte ad un vaticinio dolle duplici colombe dodonee, e che un 
poeta vantato C5$s? da quegli Ateniesi, che furono maestri del 
11011 avrii fatto dalla fatidica quercia sonare una predizione, intelli- 
giliile ad ogni bambino. Ricordiamo che Ercole contese gii\, quantunque 
indarno, con Apollo per il delfico tripode; che avea ancli’ esso, come 
Demeter e Cora, sebbone non altrettanto celebrati, i suoi m isteri; c 
che per attestaziono d’ lin contemporaneo, anzi d’ un famigliare dol 
nostro poeta, l’Alcide era in aleun luogo onorato qual dio e riverito 
come croo. llicordiamo che Ercole dio s’identifica coll’almo Sole, curru 
nitido dicm qui prom it. et cclat, e che Ercole eroe, l’infaticato vin- 
dice d’ogni soverchieria, anclie finito il suo corso mortale, dopoche 
per la singolar virtü arces attigit igneas, sopravvive nella sua discen- 
denza, nogli Eraclidi, stretti ancli’ essi, come il divo progenitore, nel 
inomento piü grave della loro istoria, in un connubio etolico, ancli’ essi 
da’ fati portentosanionto condotti dopo un secolaro orrore nella terra 
promessa a costituirvisi in buon assetto di stato.

Ercole adunque, uscendo di casa all’ ultimo suo viaggio, disse 
a Deianira, — che lo disse? Asjreu? ot; '/pdr, k\i<jOxt y.Tijsiv (auTv̂ v), 
che era destinato cli’ essa pigliasse possesso dol letto. •— In veritä, 
ella vi si getta nel pröcesso della tragedia (v. 915 segg.) e vi si 
getta per non sorgerne p iü ; ma Deianira non pensa a cotosto, ne 
forse immagina che nuovo connubio 1’attenda, poicliö il prosento volgo
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all’occaso. Essa intende dire del legato, ehe il raarito le destinava; 
nia non e perö men vero che le .sue parole sono tanto polisense, da 
potervisi nonche altro divinare un’allusione all’Elido coneessa a’ 
suoi Etoli qual premio del eonmibio con gli Eraclidi. Ne quanto 6 

detto poscia rispetto a’ figli di Ercole, contrasta a questa interpre- 
tazione, anzi la dimostra legittima, se pur non .si ammotto, che alle 
disposizioni d’Eroole non abbia risposto obbediento il successo. Perche 
6  noto come i figli di Ercolo non cntrassero al possesso deli’ ereditä 
paterna, che dopo trascorso le tre messi annunziate, sccondo un’ altra 
jinzione, da Febo, cli’ eran poi tre gonerazioni d’ uomini. Ondo si 
ritrae, che anche 1’ indicazione del teinpo, contenuta ne’ versi susse- 
guenti, ha attinenza tanto collo acioglimento dolla favola presente, 
quanto col celcbro ritorno degli Eraclidi. Oh 11011 per nulla le colombo 
interpreti del celeste voloro eran duplici! II aenao piü vicino dol 
vaticinio e natiualmente quello, che dopo quindici moai d’ aaaenza 
Ercolc, se non si sarä ricondotto a caaa, dovrä, credersi inorto; il 
piü recondito e questo, che in un tempo accuratamente, aebbeno 
oscaramente, definito la conquiata o la conseguento partizione dol 
Peloponneao fra Etoli o Dori dovrä, aver compimento, s’ e voro che 
Ercole, 1’ eroe assunto al cielo, non muore. Ma vcramente invilup- 
pata e 1’ indicazione del momento fatale. Potresti intendero che 
quando Ercole, nella sua stirpe, avesse esulato per lo spazio di tro 
mesi, ma tre mesi andando per anni, che formano appunto tro gone
razioni, occuperebbe alfine 1’avito retaggio; ovvero che lo dobba 
occupare stabilmente post trimenstre quoddam spatium (cho torna 
al significato medositno), non senza prima esserci stato per un anno, 
nella persona di I l lo ; ovvero che ciö succedorä,, quando il trinocolo 
Ossilo s’abbatteri, esule dall’Etolia, nell’aniiuo peregrino, cioe ne’ 
migranti Eraclidi, esuli del pari. “ Quando un non so cho trilunio cd 
un assiduo migratore trovinsi dalla patria in bando„ porta il testo; 
ora, poiche 1’ Allighieri non si perita di chiamaro “ occhi del cielo „ 
Apollo e Diana, e Virgilio assomiglia 1’ occhio di Polifemo alla Eobea 
lampa, non si neghenV cho ancho per Sofocle, altra Minerva oscura 
d’ intolligenza e d’ arte, “ trilunio „ potesse, in un vaticinio, valere 
“ trinocolo „.

A completare questo saggio di sonnambulismo resta cho si 
tocchi deli’ allegoria cosmologica. Quando il solo sia lontano dal 
luogo suo, cioe dalla linea equinozialo, un trimestre, cd abbia com- 
piuto il periodico suo corso, allora o gli converra spognorsi coli’ anno 
tenninato, ovvero superato quel punto ogü vivrä immortale; allora 
Deianira, la Terra cho a’ raggi dol “pianeta,, si scalda o foconda,
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inorrä inmeine e risorger&, perche lo sue mistiche nozze col Divo 
s’ haimo .a rinnovaro in ctcrno, o lo* stagioni o i mesi, cho tal connubio 
progenera, avi’anno lor parte fissa nel cielo, ch’ e retaggio del lor 
genitore, del Ais; auTOuatc, del signore eterno de’ Atbc eveauto(.

Tale e 1’ oracolo, che la moderna critica ha sovente preteso di 
rautilare. “Oraculum in utramque partem interpretatur, et recte quidem, 
Deianira 70—81, scrive il Dobree. Sed hic, ubi pessima omnia 
ominatur, inepta sunt ista 1(17— 168; neque audivisse videtur chorus 
823—842. Deinde tres versus (i versi 166— 168) adeo frigidi, ut 
eo solo nomine suspectos haberem. „ II severo Aristarco non s ’ 6  

accorto,' che Deianira non interpreta l’oracolo, ma si contenta di rife- 
rirlo cosi ad Illo oome alle donzelle; non ha inteso, che per inquietare 
una moglie aniorosa ce n’ e piii che non basti in questa trcmenda 
alternativa: oggi il marito lontano morrä o comincerä per lui una 
vita gioconda e tranquilla. Non nego, che il coro ne’ versi 823— 842 
m ostra d’ignorare la duplice possibilitä annunziata in questo oracolo; 
ma il vero e che quivi esso non ricorda neppure 1’ oracolo presente, 
almeno sinche non sia dimostrato che Swcr/.aTo; (82B) deve convertirsi in 
TcXaoiasvoc, impresa ardua piü che non voglia credere taluno: dispe- 
rata anzi, stante il 8uoy.at3£y.«|rr(vov del v. 648, che troppo ingenua- 
mente si afferma sostituito a wiVTsy.aiir/.a^vcv per arrotondare la cifra; 
perche l’impazienza dell’attesa avrebbe evidentemente dovuto indurre 
il coro piuttosto ad accrescere che a diminuire il nnmero dei mesi 
trascorsi in tanto desiderio.

Ed ft vero alt.resi, che la smemorataggine del coro non ci deve 
sorprendere piü di quella dell’ eroina medegima, la quäle pur sapendo 
da Ercole, cho in Eubea, ed oggi appunto, il suo destino s’ adempie, 
non si fa riguardo di mandargli coli\ il peplo funesto. Anzi era forse 
necessario che le giovani Trachinie, nel tripudio per l’anmuiciata vittoria 
deli’ eroe, dimenticassero con Deianira il pericolo presento, se il loro 
consiglio non doveva impedire il corso de’ fa ti ; giacchö altrimenti, 
per inesperte che fossero, era pur naturale, che suggerissero alla 
regina di ritardare la prova almeno tanto, che il momento critico 
fosse passato. Di piü, non vediamo noi, che Deianira, anche dopo 
cho previsioni sinistre la angosciano, punto non si cura di connettere 
il fatto col vaticinio, ed accusando Se di stoltezza (ipio ce jx’ spyov 
ostvbv £*i!pY»5 ;;ivr,v), si restringe a considerare, quali ragiohi avrebbero 
dovuto renderle sospetta la cortesia del Centauro ? Por ultimo, se il 
coro non accenna ne’ versi piü volte menzionati all’ oracolo presente, 
gli e appunto, cho essendo qui apertamente espressa la duplice 
soluzione possibile, la meraviglia per 1’ esito contrario all’ aspettazione
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sarebbe al tutto fnor di luogo; mentre invoce essa e giusjificata 
dali’altro vaticinio, cho nomina semplicepiente una avoßayän xcvwv: g 
non ci rincrosca, 110, di leggero avaSoyjxv, perehe, guai a noi, se b 
Aicc, ’AXvtfî vac; T£y.s; (v. 644), ottenesso inai un’ avaxvoä od avo/a xcvwv ! 
ui tornerebbe issofatto ncl caos.x)

No’ versi 1G9 segg. puoi costruire: xowwxa e?pa£s xp'c<; Oiüv 
r/.T’XiUTiäcÖat [xa] twv 'HpoocXefwv xcvwv e'.;j.«pjjiva; pur la dizione ci con- 
scnte al tresi, ne credo che sia mero caao, d’ inten dore: xciaüxa xcvwv 
(per xoicixcu; xcvou?) 2) xwv 'Hpay.As!wv (cioe xwv lauxoii eyysvwv) £fpa£e 
xpo? 0;wv ei|xap|/,£va £y.x£A£uxä<;Qat.

V. 173—177. y.al xwvBs va[/ipx£ia <juj;.ßa(v£t /pivou 
xou vuv xapcvro? wc TiXjcOvjvai y_pewv. 
wcO’ -fjišii)- süäo’jcav ey.xt)3<žy qxs 
<peßw, ofAai, xapßcücav, el’ j;.s /pr, [j.sveiv 
xotvxwv äpictou <pwxc; lffx$pi)|AŽvif)v.

Ora, questo i  ’l momento, in cui si vegga,
Che sortir deve il vaticinio ejj'etto.
Tal che nel sonno placido sgomenta
Balzo, o care, al pensier, ch’ orba io mi deggia
Hestur dell’uom, che non ha pari al mondo.

J) Non voglio dissimulare die l’inesatta corrispondenza metrica col 
v. 835 deli’ antistrofa, dove ašAtcv pare assodato, muove alcun dnbbio 
circa «wcr/ocxo; apoxcc. L’ interpretazione, cho dell’oracolo danno discorde 
gli scoli a questo luogo ed Apollodoro, 6 indizio notabile della ambi- 
guitA sua, perchfe mentre il mitografo intende dodici anni di faticlie, i 
glossatori spiegano dodici mesi. Ora, cwcs/axoc äpcxo? esclude la Seconda 
accezione e XčXX6|i.£V0c a’pcxc;, come corregge l’Hense, non avrobbe mal 
dato luogo alla prima. Ma una emendazione mezzanamonte probabile n6 
trovo accampata da’ precedenti nt: sovvione a me.

2) Non sarei oggi alieno dal credere, contro quanto disputai gia al 
N. 25 delle citate “ Scliedulae che anche i versi 1020 sog. debbansi in- 
terpretare sul fondamento di questa locuzione, senza mutare un ette nella 
sorittura doi testi:

XaOfcovcv (pred. prol.) 8 ’ ccüvav oüx’ žvSoOev oüx£ OupaOsv
sjxt ij.et e^aviffat ' ßioxou xciaüxa v£jj.£t Zsüc.

E poichž sono in vena di fare annnonda dolle vecchie colpe, com- 
mettendone forse — oh Carneade! — altre non mono gravi, mi sia con- 
cesso qui di ritrattare quanto al luogo citato scrissi de’ v. 1018— 20, che
ora credo integri, tranne una svista di trascrizione in e^xXsov, che era
in origine rjv xXecv; ed ast vjv v’era detto nel sonso stesso dell’Ora- 
ziano (tibi) voltus erat (Sat. XI, 3-‘J).
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La voce'va'jipxica o s’intende per “ adempimento puntuale „ -ed
il Tdivžs risguarderä, 1’ evento prossimo deli’ oracolo, ovvoro vale “ 1’evi
dente certezza,, od il twvSs si riporterž, invece al lontano avvenire. Nel 
primo senso legherai: y.ai t<7>vič vajjiepTsia auf>.ßa{v£t (ouca) tou vuv xapivto; 
Xpivou, (oc(ts) ypr, TcXsaOJjvai; nel secondo : -/.at rrnos vayiptsta, «c /prt 
TiXecO-̂ vai, sujxßanvst ‘/.pivcu tou vuv zapi'ncc. A torto dnnque si scrive 
da talimo to per

A chi eensura siiScucrav come incompatibile col carattere
deli’ eroina, e con quello che il coro ne diceva al v. 107 (sebbene 
con la riserva d’ lin 7CUvOavo|A«t), repliclierei ancora, come feci giä. 
al N. 7 delle wSchedulae„, clie 1’ iperbolica espressione del coro non
s’ha a prcndere alla lettera, se non si voglia del pari credere ehe
Clitennestra sia stata per parecchi anni senza dormire, per ciö che 
ella stessa attesta che, vivo Oreste, ne di giorno ne di notte il dolce 
soiuio scendeva su di lei (Sof. El. 780 segg.). Ed a Deianira doveva 
ben essere il sonno oblio dolce de’ mali, come lo chiama monsignor 
Deila Casa; onde vieppiü compasaionevole appare la condiziono di 
lei, ehe, non si tosto ha cominciato a gustare di quel balsamo, per 
subite visioni di sogno abbrividendo ridestasi alla consapevolezza 
delle sue pene. x)

Annunziato dal corifeo s’avanza, incoronato per segno delle 
fauste novelle ehe arreea, un vecchio Traohinio. Alcide e vivo e 
vincitore! Ali’ eroina, per 1’ impeto della gioia, non par quasi vero 
d’udire 1’inaspettata notizia; ed il vecchio la conferma accertando 
ehe tra breve lo sposo tanto diletto tornorä: ma, si badi, non dice 
tonien) a te, ehe sarebbe smontito dali’ evento, bensi tornem alle tue 
case. Ne basta: s’aggiunge (fotvtna suv ypätsi vty.Yjsipfo, “ con vittoriosa 
possa,,, ehe si verifica poi in modo troppo divorso dali’aspettato, 
quando Ercole compariri stretto nelle indissolubili maglie del Cen- 
tauro. — Richiesto da chi abbia appreso tutto ci6 , il nunzio nomina 
Lica 1’ aralilo, al quäle non fa mistero d’ esser precorso per la spe- 
ranza ehe Deianira avesse in grado e premiasse tanta sollecitudine.

Ed ei che tarda, se buon vento il porta?

') Confesso tuttavia che uists eostruito eoll’infinito m’haqui dello 
strano; e fu tempo, in cui avroi amato di leggere:

wsO’ rfi hoc, su Soüa’ äv exx^Xsi’ i;j.s y.. t. k.,
con una ambiguitü non dissimile da quella inerente al Ciceroniano huno 
itwenem tollend um.
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domanda daccapo 1’ eroina, e 1’ ironia tragioa vuole, clie deli’ easersi 
troppo indugiato nella turba do’ curioisi, 1’araldo imprudente paglii 
poi gravissimo il fio.

Risponde il vecchio, ehe la ressa fatta da’ Malieyi a Lica gli 
toglie di muover passo:

to yotp xoöoüv £•/.auTo; aOstv GiXwv
c’j 7. «v [j.iO-tTO icplv y.aO’ Yjoovrjv xXuiiv.

Cht il desto di saper ciascun ricusa 
Chetare, um i ehe udito abbia a sun posta.

Traduco ordinando: to  yäp i'/.'j.xO-h TtoÖouv (la curiositä.) ey.aut o ;  

cii'/. av î sOsTto OeXwv, urptv y.aO’ 3̂ovr;v y.Xictv; ma la sentenza torna 
altresi costruendo : s '/ .a u T o c , ey.|A*0siv OeXwv, o'jy. äv jj.sOsito to  t c Ooüv, itptv 
y.aO’ YjSovr,v y.Xtkiv:

(7/ie quäl brama saper, pria che I’ appaghi,
Dal curioso interrogar non cessa.

La quäle interprotazione esposta gii'i dal Matthiae (gr. gr. 570) dovoa 
ritenore i critici dalla tcmoritä dello congotture, di eui non aari male 
dare aleun saggio —• Ta fäp xapovO’ ey.asTo; ex.|j.a6siv rcoOwv (Nauclc), t& 
-'xp <j(Xwv ey.auTo; ey.̂ .aOiTv toOüW (F. W. Schmidt), o y ip  toOmv xa; ti; 
y.. t. s. (Weckloin), Ta yxp  zcOou;/sv’ Suti? iy.|j.aO:Tv OeXsi (Hense) — non 
fosse che per concludere a proprio ed altrui ammaeatramento:

to yxp toOoüv sy.auTo; e!*opQoüv 0iXtov 
o ir/. av |;.sOitTo rcp'iv y.aO’ ifj2ovr(v xXauai.

Deianira, re.se le dobite grazic a Giove Etöo, eccita le compagne 
ad intonare 1’ inno della g io ia; al quäle tosto con brove cantico 
prolude il corifeo.

STASIMO I.

V. 205 aegg. ivoXoXuqcTS, Bo;;.oc, y’ ' 
eieoTto? äXaXaiut
;j.iXXsv’j;j.oo; ev 3e y.otv'o; apuevwv 
’ t w  y.Xxyyx t 'ov £Ü ® ap£Tpav 

’ATtoXXwva TtpcuTaTav *
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“ Echeggerete,, o oase, si! ali’ are in alte grida col virgirieo. 
in nn. commisto de’ garzoni ascenda 1’inno al bene-fare trato Apollo 
difensor. „

Fo an debole tentativo di ridurre a pivi facile intelligenza la 
lezione mal esplicabile de’ testi; e nniovo dall’ipotesi che il nodo con- 

’ sista in convertito forse in sostuntivo di attribnto ch’era'
a.xXarfj'i e como tale parallelo ad apcrävwv. Delle altre mutazioni, So[JWt 
*C’ per o;|j.ot;, per ifsotietg, äXaXawt per äXaAatc, la terza quasi
non merita questo nome, e la seconda sembra imposta dal metro 
invariabilmente trocaico, salvo ehe al v. 213, conforme alla natura 
del peana, vi si intercala un’ esapodia dattilica seguita di bel nuovo 
da una tetrapodia troeaica. Resta la prima, notabilo per il senso 
equivoco della frase ävoXoXüijsTS, lijj.c:, ' — alto echeggerete, o casel 
predizione, ehe si avvera troppo diversamente dali’ apparente inten- 
zione del corifeo. Cosl gia nel primo verso sarebbe indicato il carattere 
del cantico, insigne per la tragica ironia, onde vi si parla di aAaAai 
(grida di giubilo, ma anche ululati di dolore) e vi s’ invocano appnnto 
le gemelle deit<Y, ai cui dardi s’ attribuivano le morti improvvise (ad 
Appllo quelle degli uomini, quelle delle eroine a Diana). II peana 
adunque, ad intrecciare il quäle son chiamate le fanciulle Traohinie, 
s’ annunzierebbe fin d’ora non meno qual coro di supplici ehe qual 
festa eucaristica.

. E veramente il terzo stasimo, dove 1’inno qui promesso vien
sciplto, ben corrisponde a siffatto principio, ad argomentarne da quei 
versi della prima antistrofe:

ž xaXXißoas xay'
aüXb? c'jy. av-apsixv
a / 6W xavayav liratvstctv, aXXa 0 i(a?
avt& upov [xo’j j a ;  —

la cui ambiguitiV vorrei riprodurre ad un dipresso cosl:

Tosto I’arguta tibia 
• Non in-giocondo strepito

Vi porta sua melodc,
Ma-l-congruo canto alla letizia s’ ode.

EPISODIO II.

Deianira, avvertita dall’ avvicinarsi di Lica dal corifeo, versi 
222—244, (e giä olla aveva notato lo stuolo delle prigiouiere, 
v. 225 segg.) gli dit il benvenuto, v. 227 segg. :
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Al mesmggier da lungo atteso, “Salve,,,
I ’ (Uco, “se salu te *• in eh) ehe arreehi „!

Fra le donne condotte da Lica trovasi Jole, la nnova fiamina 
di E rcole; e Lica non 1’ ignora. Ma cio 11011 lo ritiene dali’ accettare 

‘1’augurio, v. 229—231: *

Oh ben l' arrivo e benf donna, risponde 
Ali’ acquisto il salnto! a chi li merta,
Ginsto č sempre serbare i detti amid.

■/.jct’ ipyou z/rijciv, “conforme alla natura della cosa recata,,, suona 
il salnto di Deianira. Ora, Lica reca perdizione e morte alla sna 
signora, e perdizione e morte avrii ancor esso. Come i Komani 
ali’ oni e», cosl i Greci annettovano alla or̂ i.-q una gravita straordinaria; 
ed il messaggiero, con le prime sne parolo accogliendo quella, che
per Deianira gli 6  pörta, suggella il suo triste destino. Anclie nel-
l’apostrofe susseguente u c-OsIät1 dvSpöv potreb besi forse notare mio
sprazzo di ainistra ironia v. 232 segg.:

O čara gioia, quel eh’ io prima anelo 
XJdir, di’ prim a: rivedrollo io vivo?

Certo la replica e, come il Nauck nota, significativa, v. 234 s.:

Io, noncM vivo, lo laseiai partendo 
Robust o e allegro e in florida salnte.

Nella intralciata relazione, Lica tocca prima del lungo servaggio 
deli’ eroe presso Onfale di Lidia, e s’ ingogna di connetter con ejnello 
l’ impresa d’Ecalia, ehe finge suggerita dal desiderio di vendicare
lo scorno patito; dal quäle indotto, dice, v. 255 segg.:

•
Oiuro a se stesso egli giurb solenne,
Lui, ehe parte in quest’ onta aver sapea,
Con sna gente e sna donna anco domare.

t ’ov a-f/iciijpa e reso negli scoli tov c-/s3bv tjtV/ toiipxna. tsu 
quasi tov äyyt cmfravTa; il clio noto in risposta a chi suppone dalla fede 
dei grammatici confortata la correziono, anclie dal confronto do’ versi 
251 e 274 segg. cbiaritaci improbabile, t ’ov auTO/stpa. Evidenteinento
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“TXl5TytiP dali’antico annotatoi;e considerato come verbale attivo d* uri 
supposto e certo e sinonimo di (v. 260); ma sulla
scelta del vocabolo influi forse lo studio deli’ ambiguitiV. Infatti solo
indirettamente Eurito avea cagionata la servitii Lidica deli’ eroe, ma 
d’ altro canto con quella sciagura egli era in duplice maniera connesso 
o, per usare la tralazione ehe e nel greco, strettissimamente impa- 
rentato, cioe come padre d’Ifito (la cui uccisione fu causa immediata 
della pena inflitta da Giove all’eroe oOsivi/,’ autbv jaouvov dvOpu>xwv 
SoX(<) sy.Tüviv “ perch6  lui primo a inganno tolto avea di vita,.) e di 
.Tole, unica origine di ta tti questi guai.

Ni' ghtrb a vuoto, ma, espiata l’ onta,
Un esercita aduna ed alla term
D’ Eurito muove.

ZpyjTM, con buona pace del Blaydes (ey.TCOpOst) e deli’ Hense 
(■Jjpyjy.sv), esigo la successione naturale dei fa tti; ’ip/izxi, sorretto anche 
da l-KjTpatJuči nel v. 3G2, k la necessaria proposizione de’ versi 
2G0—280, i quali non tendono a giustificare la distruzione della 
cittii, ma 1’ assalto datole. Dell’ esito della spedizione Lica dirsi piü 
innanzi, ripigliando il filo della narrazione, al v. 281, e ne dira con 
sl terribile evidenza da non lasciarci desiderare ne flpvjxev ne IwcopQsT:

Or que’ superbi, a lt insultar sl pronti, —
Essi son tutti abitator d’ Averno,
La ritta serva. —

Per intanto egli si diffonde in colorir 1’ invenzione sua, con una 
stran a mescolanza di vero e di falso (v. 2G0 segg.):

CM di tanto scorno 
Trn’ niortali ul solo Eurito fea colpa;
C/ie un dl l’ ospite antico alla sua mensa 
Assiso inginrib per mille modi 
Con parole e con perfidi raggiri,
Mentendo lui con le fa ta l i frecce 
Dagli Euritidi in prova d’ a rco vin to,
E  ’1 garria, ehe d’ vom libero ei riba Ido 
Andasse ') — indi, quand’ era avvinazzato,
Scacciollo indegnamente.

‘) ’cihvzi oi, cc'jKoq « v 3 p o ;  w ;  eA euO ipcu  (y')aycns ‘



Vorrei conservata inte'gralmente la lezione <lel Laurenziano, 
mutato solo lAiuOipeu paiciTO in eXsuOepou (f^a^ctTO, clio consentendo 
l’jdentica interpretazione di quello, non n’ escluderebbe im’ altra piü 
conforme alla roalti. ’ So io non prendo errore, il messaggiero liellfi 
foga del dire, riferisce le invettive di Eurito con tanta fedeltä, öho 
risioa di palesare ciö che vnolo ocoulto. Ma in buon punto s’arresta, 
»quando la giunta d’una sola parola lo tradirebbe; e mentre quasi 
scappavagli detto oiycao ÖuyaTipa (sollecitasse il pacentado), cautamente 
trapassa ad esporre 1’ ultimo oltraggio fatto dal tracotante ospite 
all’eroe, con metterlo vilmente alla porta. C ohI lo parolo rim astein 
tronco designano per clii ascolta, naturalmente, la dura servitii di 
Euristeo imposta ad Ei'cole.

Quanto al secondo emistichio dol v. ‘2(54 ed al primo del v. 
2G5, soppressi dal Bergle e dallo Jernstedt, io confesso di non com- 
prendere, come sia potuto balenare alla mente d’ un annotatore qual- 
siasi 1’ xcr(pä spčv! (accanto al quäle non ž punto difficile supplire un 
sXü-v;ci od altro verbo consimile), ne credo opportune che deli’ ostilo 
animo d’ Eurito si taccia, quando le parole risentite c financo gli 
insulti potrebbero al postutto condonarsi all’ antica amicizia, se la 
malignitii dell’offensore 11011 accrescesse 1’ indignazione in clii vedesi 
non solo bistrattato, ma vilipeso o schornito. Clio Eurito non vöglia 
a nissun patto riconoscero la sconfitta de’ suoi figli, fino ad un corto 
segno si spiega e si scusa; ma che non contento di negare ad Ercolo 
il premio pattuito del certame, la bella Jole, venga ora in cainpo con 
ingiuriosi confronti fra la condizione della fanciulla o quella del 
fidanzato, questa & tal perfidia da far perdere il lume degli ocohi a 
chiccliessia.

V. 287 segg. aÜTsv 3’ iy.sTvov, i i t ’ ocv äyvi Ou;j.aT« 
iratpw o) Zvjv’t tvj- äX w csuc,

9P&V’/)TŽ’ w; rf-vna ' tcüto yäp Xoyeu 
itoXXoü vmm- Xe/Osvto? lrfitaxo-v v.Austv.

Ed etjli stesso, come il santo rito
Per la vittoria abbia al yran Padre offertn,
Credi ehe qui sanl. Cosa ad udire
Non ha piii yrata il sermon hmxjo e arcor/o.

D’ una liove menda ascosa in cpcvii vtv; oltro alla ingrata ripe- 
tiziono del pronome, da indizio il Laurenziano col suo ®p6 vijv, che 
porta l’aouto sull’o da mano piü reconte. E perohe 1’ aoristo ?pev7]&ev
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proposto dali’ Hense vale “ rifletti,, ovvero “ fa senno,,, io proferirel 
leggere «ppovvjTs’, che, prešo forse per (ppsvsite, sarebbe stato mutäto 
tla’ trascrittori, offesi si dal plurale, si ancora dali’ insopportabile iato, 
nel modo clie vediamo con 1’introduzione del vtv. Credo poi gennino 
hell’ultimo verso -itsXXou. Attribuiivamente congiunto con a6vou. essoo t *
b -dalla posizione fatto spiccare per l ’arititesi con v-iicttcv : di tante 
cose. acconciamente dette — il messo puö ben compiacersi del’la 
abilitä spiegata nell’ eseguire le sue commissioni — la pifi grata ad 
udire 6  pur questa, che Ercole gia si dispone a ritornare.

Nol patetico sfogo di Deianira (v. '293—313) tacciano di adul- 
terini i versi 295, 301 segg. e 305. Pure il primo 6  giudicato dal 
Meineke, qhanto alcun altro, degnissimo di Sofocle; ed e innegabile 
che agevola il trapasso all’ avversativa, massime se il TfjSs si prenda 
ditticamente per Le obiezioni mosse al distico 301 segg. concer- 
nono parte l’ tcioc, punto disdicevole all’ urbanita attica e ginstificato 
altresl dall’incertezza, in cni versa tuttora colei che parla sulla con- 
dizione di ciascuna delle prigioniero, parte l’rjsav IXsuOspwv ävSpwv,
che non si vuole, a quanto sembra, accettare come equivalente di 
Tjsav IXsüOipat. Eppure non e difficile avvertire, che la menzione de’ 
parenti serve ad un intento ben determinato; giacehti cosi ci si rap- 
presenta il felice stato, in cui aveano secure fin allora tratto la 
vita quelle poverine, e Deianira quasi involontariamente e indotta 
a paventare una possibile analogia fra il destino toccato ad esse e 
l’avvenire de’ suoi propri figli, ove il padre venisse lor tolto. Ne 
sono ora sAsuOspct i genitori delle captive, ma o morti o servi 
(v. 282 segg.), talche esse, cresciute all’ ombra di si valida prote- 
zione, indarno ora li implorerebbero äjAiiviiv ccuXiov Yjfucp. Rispetto 
all’atetesi del v. 305, avvertiro cho sebbene 1’ stc($ct[j.! sembri inclu- 
dere la restrizjone rr^ce ys r,z žit, non s’ ha perö a dimenticare 
che l’animo nell’esuberanza dell’affetto non misura troppo scrupolosa- 
mento le espressioni. Chi mai udendo o leggendo ttelcoiM ai
irpb; Tsuj;.bv oütw or.ip[j.x yutp-fcxni toi, pensa piü in l;t d ’ un semplice 

-/(op- ĵr,; ? Neppure & esatto 1’ appunto che %iopefo Tps; ?ouf«v 
szip;j.x discordi dali’ ordine d’ idee, entro il quäle si aggira 1’ epiteto 
zpzzxh;; Deianira non prega Giovo /cop^sai, sibbene jjtf/rcsTi •/wp'̂ cai. 
Nž il ponsiero disdice ad una madre, per quanto si voglia figurar- 
cela tinicamcnte sollecita de’ suoi; che sino all’oblio pieno ed asso- 
luto di sti, quanto in parole 6  facile, altrettanto h impossibile 
giungere nella ventil della vita, dove, piaccia o no ai sentimen
tal isti, 1’ ordine universale si regge su quo.sta base: omnis 
conservatrix sui.



— 42 —

V. 291 segg. ävaffua, vüv ust xsp'j/t? iiJ.tpxir,' y.upit
Tuiv ;;.iv zapövttov twv 3’ luvj icixuapivv) [Xoy(;>1-

Regina, ora gioir ben puoi, che molte 
Vedi e molte normte odi venture.

Ne’ codici il secondo verso suona, contro il metro, twv jj.sv xapsvTwv, 
t(öv 21 Xoyw. Piü semplice dolle coj'rezioni sin qui proposte
mi sembra quella, che partendo dall’ ipotesi d’una lacuna analoga a 
quella che si nota nei v. 30 o 130, per citare i due primi Itioghi 
che mi vengono a mente, si restringe a geminare la sillaba w», e 
sopprime il come giunta arliitraria di copisti.

Ed ora due parole sui versi 294, 307 segg. e 313. -KX/Zh.tt) <ppivt
parafrasato dallo Scoliaste jj.-Ta Si/atcctivv^, suona stran o a’ mo
derni, e l’Hense lo muta addirittnra in lvatc!|j.tp 9p r .1t. Lo stesso erndito 
pone al v. 0 1 1  /.atp(w* in luogo di ed appena fa grazia al
r.xrJ;/Mz, che si legge piü oltre al v. 1247. Come poi vimgiij.oq e
•/.a(pu; siensi tramutati in zävsty.or, ei punto non si cura di indicarlo. 
Che dico ? non indaga nemmeno, se siji davvero accertata la rela- 
zione di r,xrJ:/M ippevi e di xavst'y.MC. Sofocle ha scritto qui y.Xucuja 
xpä îv Tr,vcs ravŠ(y.(i) fpvri, come piü sotto y.Xuot;j.t xavoty.wj, rna con 
questo non ha impedito agli interpreti di legare il ravot'w;) <ppsv( con 
•/a(pc.;j.’ av ed il xavity.wc con cwOcVta ovvero con ctsXsiv . I  vecchi gram- 
matici non hanno lasciato d’annotare all’un luogo [j.izx Saatos6vYj4 , 
cioe äXv;0=(a; (cfr. v. 347, 348, 409, 411, 412), all’altro ävsvSotaatw;; 
e fu fatica sprecata. Pur non e a dubitare, che xav5t'y.w fpev( inteso 
a questo modo implica una riserva oltremodo signißcativa per chi
conosce la mala fede del messaggiero; 0  chi non ci avesse prima 
pensato, ne concepisce qui un primo sospetto, che coltivato nel pro- 
cesso del dialogo con Lica, lo predispone alla scena dello rivelazioni 
indiscrete e delle smentite, con la quäle si chiude questo episodio.

V. 307 segg. m sucxaXaiva, x(; tot’ et veacviowv;
<*vav2po? •?( Tiy.cuca; zpo; ;j.sv y&p <pjiv 
xavTiov i'TTätpo; toWSs, ysvvafa 8 e tic.

Non oserei sostenere che la lezione sia corrottn, 116 d’altro 
canto voglio tacere che qualche dubbio ci ha luogo. P rim o: nubile 
o mudre partizione viziosa, potendo una donna essere maritata e 
non aver figli. Secondo: clii lia domandato: So’ tu nubile o madre? 
non puo continuar poi, percM ul sembiante se' di tutto questo ignara.
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E se altri intenda, ehe a Deianira Jole sembri ignara, solo t <7>v  iv. 
toO Ya;j.su ftpoafivcjjivuv, chiedesi; perclie pur ora 1’abbia supposta 
Tsy.oüca, mentre non meno premarose suonerebbero le sae parole, 
s’ ella dicesse: Nubile certo ancora; perclie della maternitä e’ si vede 
che tu non liai provate le perie. Per ultimo la contrapposizione di 
Yivvaia con «vavSps? zoppica alquanto. S’ ovvierebbo forse alle dne 
prime difficolti, interpungendo avavžpo;; r, tsv.suc«; ed alle dne ultime, 
dando ad aTcstpô  il senso passivo di “ tale clie non si saprebbe dime 
con certezza checchessia,,; ma oltre alla poca probabilita di tale 
significazione, un indizio esteriore ne fa sospettare della genuinitii 
di ft T£y.suca. Sopra il •/. di 'TSXoyGa il Laurenziano porta un v; onde v’ha 
chi serive Tey.vsScca, non senza il fondamento d’ uno scolio. Senonchž 
questa correzione, bene accetta in quanto ci fa cansare la ripetizione 
della stessa voce alla distanza di soli tre versi (cfr. 311), non ci 
offre altro vantaggio, salvo forse quello di surrogare al participio un 
aggettivo, ehe meglio armonizzerebbe col precedente avavcpoc.

Oonsiderando clie il poeta sembra compiacersi in attribuire a’ 
suoi personaggi una cotal v ir tu divinatoria, si sarebbe tratti ad imma- 
ginare, che qui pure Deianira formuli le sue doinande cosi, ehe agli 
iniziati riesca facile sentire, corne ogni sua congettnra colga nel 
segno. Quindi piacerebbemi clie nelle prime parole di Deianira 
alla sconosciuta rivale e futura nuora sua fosse quell’ ironia, clie 
tanto agevolmente s’otterrebbe leggendo ’ETIKYOYüA in luogo di 
’HTEKOYCA :

O sventurata giovine, chi sei?
Nubile ancora ? pregna P ehe il figliare 
Atico non sai ehe uta, ma buono il sangtte.

Non sembra egli che ali’ eroina baleni un raggio del vero, e 
clie, mentre parla della nobile schiatta, onde presume uscita la gio
vine, usi pur senža avvedersene tali espressioni, ehe chi 1’ ode corre 
col pensiero alla forte prosapia, ehe doveva nascere da Jole? So 
quel ehe valgan le congetture; ma riflettendo al mirabil modo, onde 
nell’ incliiesta susseguente si previene la risposta:

jjuj t w v  T u p a v v to v , E ü p u T o u  c n ro p a  t : ; ,  r (v ;

Figlia ud Eurito forse e de’ signori?

o quanto sia risoluto il pronostico espresso nel v. 3‘21 :

xal t(i) jjir, eiSšvat oi et, —
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che potrebbesi forse, por conservare La duplicita del senso, tradurre:»
•  • «*. • " •m •

Cotioscer l’ esser tuo nega il meschino, *)

la mutazione proposta non appariri troppo arrischiata, ed a me forse 
non si fara soverchio carico, se non mi d i  il cuore di rimangiarmela.

Circa la locuzione ocwrsp v.x\ ©povstv ctSsv ij.orr) potrei citare il 
Seyffert, che nel suo commentario in Cie. Lael. I, coli’usat.a pro- 
fondita, discute 1’ uso di anus, solus, ij.Svoc, žic, nel superlativo iper- 
bolico. Ma io sarei curioso di sapere, como se la sbrighino gli 
impugnatori di questo [j.6rq quando leggono in Omero : cis; ~('xo ecujto 
Tacov "lv/.T(i)p. E gli altri Troiani e gli alleati non c’eran per nul la V, 
Anzi ad Ettore stesso non fassi rimprovero, perclie egli presumosse 
bastare co’ suoi fratelli soli al peso della guerra ? Del rimanente, 
se sconvenienza ci fosse, essa non tocclierebbe soltanto il jj.ivv), ma
i dne ultimi versi ne sarebboro, grazic alla correlazione tvasigtsv- 
scM zzp, cosi affetti, che per farla sparire, bisognerebbe (scusate s’ e 
poco), interrompere i detti di Deianira al v. 311. Ed a questo arri- 
veremo, oh, se ci arriveremo! E strano, si din\, ehe Deianira adduca 
una ragione qualsiasi della sua inchiesta. Non e ella la padrona e 
regina? Tanto basta, perclie stet pro ratione voluntas! O son forse 
piü stringenti le ragioni, colle quali si pretende sopprimere il v. 321, 
dov.e non s’ avea che a mntare, eome sopra vedemmo, tet in tm per 
restitnire (1’affermo senza esitazione) la mano dell’autore dell’Edipo Re?

V. 322 segg. o'h-lptx tm y s  upscOiv oüosv s; leou 
/povm  Stsfcii, ' f / M G G T /  V 1.;  cuoajj.a
7TpO'J17)ViV 0'JTi listov’ c jt ’ Dmcccvx

lnutile, ti dico, il so per prova,
Interrogar, chi mai Ungua non mosse,
Mentre qua vmne, a proferir pur verbo.

Chi desideri avere un’idea della sconfinata licenza ehe s’arroga 
la critica battezzata per superiore, cerchi lo pag. 71—74 dell’Hcnse; 
e osservando poi che tutto quel chiasso procedette dalla trasposiziotfe 
d’ una virgola, eni gia il Brunck aveva assegnato il debito luogo,

*) Meschino sarebbe Lica, in quanto ostinandosi a mentire matura 
la proprift rovina; ma meschino d’Ereole e fli Deianira ei pu6 dirsi, como 
le Furie sono 111 Dante lo meschine della regina doll’titorno piauto.



«♦ • * mormorerä a fior di labbro una variagione dolla famosa fräse del- 
1’ Oxenstjerna. Si A'uolo a tutti i costi che t<7> '{£ rcpöcOsv crj3iv si; i'jou 
■/pivw sicno reliquie d’ antiche chiose versiiicate senza costrutto, e 
11011 si riflctte clic asserire codesto significa elevare l’assurdo a norma 
della critica.

Un ccrto disordine e nello parolo di Lica, sicuramente; ina, 
como egli o indotto ad intromettersi fra Deianira e Jole dal timoro, 
che la sua menzogna sia scoperta, e ben naturale che all’ affettata 
sicurezza di quell’ a'pa cont,rasti 1’ agitazione deli’ animo, e che questa 
si senta nell’ impedita sintassi: cv-tot apa cü3sv stoicsi (slii epwTac ai>T/,v, 
siTi p j) s; focu ys T(l) wpdsOäv xpivw ' ijBs vap cüoa;j.a '{'/mszxi rpotkijvsv 
oütc [Asfijov’ out’ sva, aXX’ auv w;(voucra. . . .

Godo qui riferire con la meritata lode un’ osservazione del- 
l’Henso, che condannando la congettura del Blaydes et<j.w(ou5a, scrive: 
“ es ist dies ein gedankenloser, das Charakteristische des Ausdrucks 
und damit die Intention des Dichters geradewegs aufhebender Vor
schlag,,. Salvo che quanto qui s’ afferma d’wSivcuca, sarebbe lccito 
dirlo di troppe altre voci, non meno indubbiamente sofoclee, sop- 
presse spietatamente da.ll’ Hense medesimo, 11011 ostante il manifeste 
pericolo di togliere all’ espressione aleun tratto caratteristico o di 
pregiudicaro 1’ intenzione dol poeta.

V. 329 segg. Yj 3’ civ kdcOco y.ai scpiuscOw ct£ya: 
c jt o ) :  sx w i; vjStsTa, ic p b ; y .a /c T ;
~clz ouct, AÖmjv rpd; ' f  ejxou Äotr/)v Aaßot ' 
äXt; yoep vj jrcapouca.

Dunque in pace si lasci, cd entri in casa,
Come pih le talenta, ne a’ suoi mali.
Prcscnti il resto ancor per nie s’ aggiunga:
Gia n’ha quanto bisogna!

11 v. 331 direi cho venga per via indiretta a confermare la 
bontä, della lezione manoscritta, quando appaia che 1’ errore procede 
dallo scambio, facile in grazia dell’itacismo, del dittongo si con u. 
A ajttt, aapsusa ed a /a/.a ta  ö’vta fa bei riscontro XOxyj acmr^ o come 
volgarmente direbbesi “ il resto del Carlino,,.

V. 334. s'/w 3k tavsov ži-apv.vj TtOw.

Riprcndono eHap-/.^, come atto a suscitare 1’ idea di non so quali 
domestiche strettezze, e vorrobbero leggere in quella veco £Tristx.rj 
(Hense) ovvero surpsT:/; (Nauck). Introdotta questa correzione, non
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s ’avrÄ, zuppa piü: sara pan bagnato. Toniamoci dunque in buon’ ora 
ai manoscritti, ne’ quali non si comprende, como una sostituzione 
di ŝ apy.fj all’ uno od all’ altro aggettivo potesse avvenire. E tenia- 
movici anche per questo, che non disdicova certo a groca matrona 
sjjapy.Y; TtOsvat Ta i'vSov, quando la faraiglia ricevova un subito incre- 
monto per qualche decina di donne, massime se quoste entravano 
in casa con una particolare commendatizia del padrone (v. 283—28ti),

V. 335 segg. aut«! '(t wpwTov ßai'ov sxw;
|7 .ä0r); a v s u  x ö v o ’,  oöffT tva? dfysi{ s c w  
wv t ’ ouScV sicyjy .cuffa?, i'/.y .x O r^  a  8 s t  ’
T5UTWV ’iyij) Y«p IUäVt’ ŽW5T̂ Y]V £•/(•).

"Avsu Ttövsi e dimostrato erronco dal v. 341, scrive l’Honse e 
scrive il vero ; cutrava? e metricamente scorretto, soggiunge, ed o 
verissimo; 1’ultimo vorso impliea una mostruositä, sintattica, e nenuneno 
su questo puö sorger dubbio; dunque il v. 33ü ed il v. 338 son da 
eliminare — o perche no da correggore, piuttosto? Meno dil'ficile, 
che a prima giunta non parrebbe, torna il restituire la lezione gentiina:

ocüto’j ~(i T tptütov ßai'ov ä |4 is ( v a a ’,  s ^ w :
|j.xOrr: av su tovo’ ovtiv’ ovt’ aystc esw, 
wv t ’ oüSsv sia^y.ouaac, £•/.;.»,«Qr;r, $  Bet,
TIÜTWV ■ yap ItaVT* SXlffTvĵ V SV(,').

Äi, »wa prima soffermati, se viioi 
Costui super chi sia, ehe dentro inoiti,
E  quanto <i duopo apprendere da tale,
Cui non badasti. Io so i,l tatto appuntino.

II prinoipio della corruttela, e chiaro, ehe s’ ha a riporre in 
x i  £’j letto avsu: indi la conversione di tovo’ in t<ovo’, indi ancora 
.vtiv’ svx’ preso per wvtivwv e piü tardi mutato in oöoTiva? da chi 
credette inopportuna 1’ attrazione del relativo. Ora si attenda quanto 
appropriato parli il vecchio indiscroto. Egli, precorso a Lica con la 
notizia della vittoria di Ercole, per avorno premio o grazia appo 
Deianira, deve ora vedere 1’ araldo carezzato dali’ eroina, o sö lasciato 
in un canto, mentre ei saprebbe non solo parte a parto informarla 
d’ ogni cosa che le preme, ma svelarle eziandio la falsitä di Lica. 
Invidia o dispetto lo nmovono a prendero la sua rivincita, e como 
la lingua ha sciolta, nö arditezza gli manca, piantandosi innanzi a
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Dcianira, Eh, prima di rientrare (lo dice) vörrai ben soifermarti 
un tratto,, — sx<o;, j/aOrj; av su xc'iV Svtiv’ ovt’ öiynq ssm, degiiandolo
deUa tua piena confidenza, wv t’ süisv sia^cjuar, troppo maggior conto
face n do di .questa Imona lana di Lica, £y.[j.aOr(c, ä Sit, tsütwv : sl da me, 
e/o) yxp r.rn' exisTiJiAYjv svw. Quanta importanza sa darsi il galantuomo! 
como presenti il jjrossimo distico :

ci'Jizh’ äy.oucrov ’ x«t Y®P 6̂ £  tov xapo?
jiJÖsv jjkxtyjv vjTtouaac, oü3s vGv Soy.w,

Fermati e nscolta. Non fü r  pörti dianzi
Miei detli a caso, iti: fieti ora, i ’ petiso,

e la quasi grottosca solennitä di quel verso:

8 s xpoctj.ev(j)|j.sv, r( v. y prt xsxstv;

E  Hoi, s’ha a rimanere, o che facciamo?

Ma con quäle precisione indica egli ad un tempo 1’ oggetto delle 
sue rivelazibni! Prima di tutto Doianira poträ, (av) farsi un concetto 
esatto dolla lealtä di Lica (cfr. in ispecie i v. 346—8), poi ad ogni 
modo apprendon\ quanto ha caro sapere.

V. 345. -/.y). br, ßeßäst, yw \i-[oc cr âtve-cu).

Se un oggetto si desidera a t7Y);j.atvŠT<i>, il supplirlo dal prece- 
dente diverbio 11011 riesce a’ Greci piü malagevolo di quello che 
sarebbe per noi nella versiono: “ Ecco, o’ son iti; or tua favella 
sveli. . . .  „ Ma non e neppur necessario animottere qui un’ellissi, 
cssendo noto l ’uso assoluto di SY]jjt,a{vsty, del quäle basti citare l’esempio 
aijTS sv;|*avsT, sinonimo di aütb CT)Awači. “ Ecco, e’ son iti; ora l’ indicio 
suoni.,, Che s’ha dunqne a pensaro della correzione del Blaydes 
3 T! \iync, yr^jM'il |xot, alla quäle il Nauck preferirebbe yw ti Xy)c, 
cr.iJtattve jwi, mentre l’Hense, magro compenso do’ molti versi capric- 
ciosame'nte espunti, regala al poeta un trimetro inticro ( “ statt dessen 
man mit leichter Mühe auch besseres aussinnen m ag,,):

y .at er, ß s ß ä c t  ' [vuv 3’ ä ;j.:i f p a c a t  OeXtov 
• /.s iO st; 2x’ ev v<;)J, yw Ai'fc; ovjjjiatvem  —



, m "*11 che, a casä mia, si chiaiha trattare le Trachinie como fossero 
re$ nullius. ')

Nolle rivelazioni del Trachinio sono dne versi (3(i2—4) segnati 
como suppositizi dal Nauck sull’ autoritä doll’H artung; nia nessuno, 
čredo, giungerä a comprendere, come in un costrutto qual sarebbe 
questo:

sirtstpaTi'iii r.y.xp’.i'j. xrjsSs v. m tcaiv 
šzspas

La patria assale di costei, La terra 
Ne preše

la rabbia interpolatrice de’ graminatici abbia insorito:

t/jV t 3 jty)c iv f) .
tov EüpoTov twvo’ sres SesTÔ itv Öpovwv 
y.TsivE! x’ avaxta, r.axipx.

La patria assale di costei, [doo era 
Eurito d’ esto trouo alto siynore,
Uccide il re, padre di lei,] la terra 
Ne prese. . . .

Ne meglio fondata e 1’ atetesi dol Dindorf, che pone lo usate 
parentesi quadre all’ intioro distico 362 segg. E ’ si tratta manifesta- 
mente di una non grave svista. La vicinanza di 8 iaics£siv fece loggere 
0psvwv per Opotov, ecco tu tto :

£XUTp«TiÜSt T.XXpÜX TVjV XXJXTtC, i> f[
Tsv EüpuTov tcvs’ £t7ri Bsarcî siv Opoöv,
■/.Tilvzt x' hx/.xyi xaicpa x^oi v.z\ xi'Ktv
SZipSä.

La patria assale di costei doo’ era,
Tal <jla vociferando, Eurito il prence;
Uccide il re, padre di lei, la terra 
Ne prese.

‘) Anche nel vevso precedente e arbitraria la mu ta /io ne di sipY-xas 
in ap'j'C'Aa1., proposta dall’Honse. II voochio dico somplicemente:

Nulla a te e a queste occulto; altri non vesti.
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O non ti par di udire Lica esaltare a’ Trachini i natali illustri 
Tli .Tole?

V. 365—3G8. y.ai vuv, toc op tže, fjxei. . . .

Ed or, quäl vedi, h (ji n uto, . . . .

Di grazia, clii lia veduto Deianira arrivare testo? Non certo 
Ercole, coino generalmonto mostrano di credere i commentatori; sib- 
bono Lica (cfr. v. 400: v.q r{ yuvrj orjT’ Istiv, vjv V-st; äfiiiv, e v. 417 : xr(v 

- ai/jj.xAWTGV, vjv iz Scjaou;), cioe:

ICIJ-CU*
o'j? ToisS; v «©povTtcTTio; yuvaa’
5rjs’ (dCTi COUAYJV ' ttpOsBiy.a TCOS ‘
o;j5’ sixic, sfaip ž/,Tč0sp|j.avTai ttcOm.

a questa 
Cam chi rispettoso la sconjea,
Ne quäle ancella: non ten fa r  lusinga :
Sl, davver! ne n’e caldo infin ncll’osna.

Si potrebbe sospettare, ehe -"--p abbia prešo il luogo di yjcxep 
(cfr. y. 431), ma fondere in ano i duo ultimi trimetri puö solo chi 
si cimenti a rifare 1’opera del poeta; e rifare 1’opera di Sofocle 
vnol dire non solo falsarla, ma gtiastarla.

V. 371 segg, y.ai Tauxa xoXXot rps; [j.scyj Tpayiviwv 
ä-f5pä $uvs!;i t̂su;v wcauxu; lij.cf,
('ojt’

K questo, a mezzo il foro de’ Trachini,
Ben mille insiem ron me I' udian del pari,
Da farne prova.

Tinita la sua esposizione, il vecchio torna h\, donde avea prese le 
iiiosno, attestando 1’esattezza di quanto hariforito. (baauito? žjj.ct ritrarrä, 
como piace all’ Herwerden, del linguaggio vernacolo, e potrii parere 
j)leonastico acuanto a IJuvel^xouev; ma perciö appunto giova a carat- 
terizzare chi parla (cfr. piü au C~s. Opowv e poco oltre xoiav ioxvjaiv). 
Ne si' oi)ponga, che il Trachinio paleserebbo in queeti due versi cosa, 
che meglio sarebbe riservata al diverbio con L ica; ehe non e questo



*si grave inconveniente, che per evitarlo si dovosse sacriiicaro la veritä 
del dialogo nella scena presente; c Sofoele co ne sa compensarö 
largamente, come avromo tosto ocoasione di vedcro.

V. 379 segg. 7) y.ÄpTÄ Xajj-pi y.a't y. a t’ xal <fuciv
v o n p ' o q  |j.sv ouja -(i')s.ctv Eüpikou t o t s  
’lo/.y] ’xaXetxo, r/;; cy.eivo? c'jsaij.i 
ßXacxaq lowvit, Svjösv cussv urropiov,

Questi versi non sono eho ana sarcastiea conforma all’ esela- 
mazione di D eianira:

a p ’ av (o vu |j.o ; 
x£«u/sv, wsxep oÜTtaYWV Bu&jwütj;

f o «  che ignota 
Eil’ h sl, come il messaggier giurava?

Replica dunque il maligno vecchio : “Anzi chiarissimamente e 
per nomo e per cognomo (stando alla le tte ra : cosl socondo la per
sona come secondo la scliiatta) ad ogni tratto era chiamata Jole, 
nata per padre da Eurito, costei, della quäle colui non e’ era verso 
che ti dicesse 1’ origine, como quegli cho, si vede, non ne sapeva 
nulla,,. Indi 1’imprecazione (383 segg.):

oX o iv to  \i.rt t i  x ocv tä?  o t y.x/.of, T a  8 s  
X a O p a f  3 ?  aav.v. jj.y) x p O T tm ’ ocimo x a x a .

Pera, non tutta la genin de’ tristi,
Mn quäl mente onestä, la fraude in core.

Al confronto con la perfidia di Lica, che mirabilmonto contrasta 
col suo jpiacevol niso, dbito onesto — p ; %pi-o'n’ a'uw v.x/.i — la tristizia 
della comune degli uomini accatta sl poco biasimo, da parer quasi 
degna di perdono. Eeco per cho il corifeo proferisce quolla malo- 
dizione, pensatamento circoscritta alla sola categoria dogli ipocriti, 
perchö abbia a sortire piü sicuro 1’ effetto.

Eppure, qnasi fösse poco, che contro il decoro e 1’ economia 
scenica, in onta a’ manoseritti, i due versi fossero .tolti- al corifeo 
ed assegnati a Deianira, conveniva ancora, ch’ essi tra le mani de’ 
critici assumessero un po’ alla volta, grazie alle eure del Fröhlich, 
secon^lato dal Nauck o dall’Hcnse, questa forma davvero perogrina:



oXsivto novce? o't y.ay.oi', p-äXtcra 8s 

XaOpai’ S? aay.il j/.yj ftpöcovxa Xuccty.

Donde poi quel [>:<■-.<. sia piovuto nel primo trimetro, sei vada 
altri a pescare nel raare magno delle congetturo; i signori eritici 
su questo punto ci lasciano in asso, come non ci spiegano, perche 
propri« aclesso il eorifeo so la pigli con tanto caloro contro tatti i 
ribaldi, mentre dovrebbe pur bastargli il supplizio di colui, la cui 
nequizia lo ha scandalezzato. *)

Ne’ versi sussegaenti riprendono Xofoi; T0‘S v̂ v TCapouciv; e soc- 
corrono scrivendo v.x/.cXc. I ’erche non [j.ivct; ? Perche allora al favorito 
scambio delle uscite in due trimetri vicini non si potrebbe piü ricliia- 
marsi. 2) Ma p.d’i'S'.c sarebbe spropositato nö piü ne raeno di y.x/.oi;; 
quella che confonde 1’ eroina non k la certezza del male presente (clus 
sin ora non se n’ ha la prova manifesta, ed il vecchio Trachinio 
potrebbe esser colpevole di quella falsitä, clie imputa a Lica), ma 
la presenza di due relazioni contraddittorie. Tant’e vero che il eorifeo 
non suggerisce nn rimedio qualsiasi a’ guai presenti, ma unicamente
il modo di uscire dalla presente incertezza:

ttuOou pioXoüsa tavopor, i'ic ■zi/’ ä'i ca^vj 

Xs!;sisv, et vtv rcpb; ß(av tv OsXct?.

Hatto colui ne interroga. Egli il vero 
Paleserä, se tema il tuo corruccio.

V. 3!)3 segg. Tt y_pr„ fuvat, uoXovta ja’ 'HpaxXei Xr,'£iv; —
SiSaäjov. —  w ; epxo'nsq efospäc qj.su.

‘) Se un guasto fosse nel testo, il ehe deve negarsi, con maggior 
verosimiglianza,- che non ahhia fatto il Fröhlich, potevasi espi'imere la 
štessa sentenza, cli’ ei vuole, scrivendo :

oXotro {/.sv Tb toxv xomiv, y.xxiora cs  

XaOpat’ oc a<r/.st |j.y) xpizs'rt’ aux<7> xay.a.

9) Nei versi 436 seg. l’Hense domanda, che in luogo di vano? e Xi^ov 
le due clausole suonino Xöfov ed Ma e proprio accertato, ehe ad
una foresta, la quäle si estenda sopra una montagna, non si possa asse- 
gnare come una base cosi una sommiti? E per 1’Eta non apprendiamo 
noi da* Erodöto (VII, 218) to otipe? roxv sov cpuwv sitfeXeov? Eorse anzi 
per questa ragione le genti circonvicine presero a tenere come sacro a 
Giove quell’ axo^s? Xst|j.wv; 110 io sarei alieno dal credere, che quella cir- 
costanza fosse di qualche inomento nella conformazione del mito, che fa 
quivi appunto sorgere la pira, sulla quäle Ercole clepone la mortalitA.



Dubita 1’ Hense, che una probabile emendazione dol v. 394 si 
possa suggerire, e como insanabile lo soppriino. II metodo e spic- 
ciativo; ma dovendo, cosi penšo ulmeno, il “ suum enique,, valero 
qualcosa anche in critica, noi ricuseremo di sottrarre a Sofocle im 
verso, in cui 11011 c’ e un ette, clie non sia legittima propriota sna. 
E questo facilmente riconoscerä ohi avverta, oho h supplomento 
participiale *) e non congiunzione. Le congiunzioni qni mancano affatto; 
da ciö le parole di Lica acquistano vibratozza, e la fretta rimpro- 
verata ali’ araldo da Doianira, ben si sen to in que’ ti’c m em bretti: 
“ Che devo al mio ritorno dirc ad Ercole? — Parla. — In me vodi 
un uomo a partir presto. „

I  v. 417—420, variamente tormentati dai critici, sono, s’io non 
erro, da interpretarsi cosi:

Trach. La prigioniera, che /r a  noi sconjesfi,
Tu ben m’ intendi___

Lica. Sl. PercM men chiedi ?

Traclr. Anzi no; tu V ignori a tal, che (ho a dirlo?)
La spacciavi per Jole, a Eurito figlia.

Sarcasticamente il veccliio volgo la risposta affermativa di Lica, 
cho intendeva dire soltanto “ so di chi tu p a r l i . al senso "so clri 
ella e„ ; onde trae appiglio ad una replica non meno sarcastica: cuy. 
cjv cl> Tauxr(v [xatotoO«], vjv It: arpolot; (Matth. 522, a), opž$; ’Iöavjv 
zfaay.sg Eüpursu oirspxv äyetv.

Piü innanzi Lica ridotto alle strette dalle incalzanti dmentite 
del Trachinio “ ma, per Dio, clii 6  costui?,, domanda a Deianira, 
ed il vecchio risponde per essa, v. 431 segg.:

Uh che t ha udito dir, che per costei 
Doma f i t  Ecalia, e non di Lidia i casi,
Ma strussela di questo amor la fiamma.

A65w compendia con bella brevitä o veritiY xäw AuScI; y.ai 1t’ 
’0;j.©äÄYj wovwv AÄTp£(j;-».ÄTa (v. 35G segg.), mentre Au?(a, con l ’articolo
o senza, como si legge comunemente, addebiterebbo alla Lidia ovvero 
ad Onfalo una colpa, che in roaltä il measaggiero 11011 aveva apposta

') Cfr. wc wo’, iypnwt novo’ eicfeTacOat cs '/p/, (Ai. 281), ed i passi 
consimili, di cui discorre Matth. 509.
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ne all’ una nö all’altra. 'O xvjao’ žptoc (pavsic xipcstv/ e spiegato dal 
.  Neue por âvsi'rj Tepaac; ma io penso ehe la passione per Jole sia 

concepita quasi fianima, elie divampando (ecco la ragione deli’ aoristo) 
strugga la patria di lei. Al qual propošito giova confrontare, la 
figura non meno effieace usata nel v. 47(5 segg., täutt,? c žsivc; t'p.spi; 
raO’ 'IlpajcXvj SwjaOs — transverberavit — dove parimente quod nov 
fecenmt barbari. . . .  oh, la ilicevo grossa!

II v. 435, in cui Lica protestando contro 1’ indegna parto, ehe 
gli e imposta, d ice: “ Cianoiar con pazzi ad uom savio tlisdice „, ö 
ripreso come scorretto e sconveniente alla persona ehe parla. Eppuro 
al medesimo Lica s’e potuto in questa medesima scena menar buono, 
v.- 414: “ Addio: gn\, troppo fui stolto in badarti,,; e 1’espressione 
voasuvu AY]psIv, ampiamente illustrata dal Wunder, si giustifica senza 
difficoltii secondo Krüger, 48, 9. Ma chi vsmüvti Avjpitv non approva, 
si pigli pure il vccroiivT’ Ivs-f/.siv offertoci dall’Hense ; e sia quind’innanzi 
stoltezza quella, che gli antichi consideravano somma e perfetta sa- 
pienza, stnltorum leni/er ferre insaitiam.

II v. 444 vuolsi apocrifo, perche (riferisco le parole stesse del 
Wunder) “arroganter dicit Deianira mulier modestissima, difficilius 
osse so ab Amore vinci quam deos,,. Ma afferma essa cotesto? Matto 
6 , dico, chi presume rosistere ad Amore. Egli impera e sugli dei, 
come gli piace, e su di me ancora; perche non dovrebbe sentirne 
la possa un’altra, cho sia donna come me? L ’irresistibile potenza 
cl’ Amore e comprovata, prima con un argo m on to dedotto dal mijo, 
poi con quello suggerito dali’ esperienza personale di chi parla. Con 
la particella Deianira non tende a porre in paragone la (lignita 
degli dei e la propria, ma solo a rilevare, ehe la seconda prova por 
loi pesa piu della prima o ])iü di quella vale a rendorla indulgente
alle altrui debolezze. — “Omnitio, soggiunge il Wunder, fieri non
potuit, ut Amoris in se Jolenquo viin aliquam et potestatem esse
Deianira diceret.„ E ’ si vode, cho uno puč) essere dottissiino nel
greco, o di fobbri dol cuore o d’ arti femminili non intendersi gran 
fatto. A Deianira dunque non premora di sapero, so alla passiono 
del marito infodele o molto o poco risponda colei, cho n’e 1’oggetto?
Io penso anzi, cho ella non e mai tanto donna, quanto ne si mostra 
qni, cercando trar partito dolla confusiono di Lica, per iscoprir 
terreno. Quante lusinghe pone in opora! per quante vie lo tonta! 
come lo vorrebbe persuadere, ehe il suo silenzio nuocerebbe a lui, 
senza giovare a nu lla! e quanta serenitä di giudizio ostenta! Gli 6  

ch’ella vuol sapor-tu tto : aXX’ efei xxXrflic. Certe piaghe, chi nol 
sa ? si prova come un’ aere voluttii nol tentarle ed inciprignirle.



Ma che vo io argo montane! o ? Qnello ehe non si ammette per 
possibile, lo vediamo pur fatto poco piü innanzi, al v. 4G2 so gg. 
Giacche, sebbene uno scolio spteghi a quel luogo c'jo’ ei 
aür?j; ipx i 'HpaxAijc, e sebbene ripeta il Wunder, che 11011 ui puo 
neppur pensare, che il soggetto di bnr/.v:rt sia Jole, tnttavia io mi 
sto col Nauck, verso il qnalo, oltro alla struttura-dolle parole, mi 
fa inclinare il contesto medesimo, perchii il >>0 7 5 ; -/.x/.oq 0  l’cvstsc? 
mi pare suppongano 1111a colpa, la (Juale non troppo equamente appor- 
rebbesi a Jole, s’ ella doll’ amore di Ercolo, anziche gioire, soffrisse. 
Dove perö 1’eroina assicura, che quandyanco la straniera bnr/.dr, t<T> 
(fiAstv, non glione terrebbe rancore per la pietä, ehe quella sciagurata 
aveale ispirato sin dal primo inoontro, in quelle sue parole, che 
sarebbero vere solo nel caso che delle conseguenze funeste doll’ amore 
di colei, ella fosse stata istrutta gia al primo comparire di Jole, 6 

facile scoprire 11 n nuovo artifizio della gelosia, intesa non solo ad 
ottenere la franca confessione di quella parte del vero, sulla quäle 
non mostra aver piü verun dubbio, ma a provocare, se il possa, altre 
rivelazioni.

Un’ ultima ragione contro 1’autenticitä, del v. 444 si desume 
dal tenore de’ versi seguenti, 11011 parendo ammissibile, che Deianira 
si professi TijS» tr( vocto AvjsOiiaa — cioe, aggiungono commentando, 
infedele allo sposo. C011I0  se nella malattia d’Ercole l’infedelta sia 
piü che un semplice accidente (au */.»1 Sr/.aiwv «oty.cu? p̂čvoc; r.apy.Tr.Si 
i m Xtoßa, Artig. 791 segg.). E che della stessa malattia soffra a sua 
volta Deianira, la tragedia tutta no fornisce prova luminosa; non 
poca infatti e la parte, che nell’ esperimento del filtro spetta a quel 
fänciul cli ha I' ali, ed il coro co lo dico a chiare no te : a 3 ’
Kfepi; ävauSo? OTHp'x twv3’ ifx/r< Tcpav.TO)p.

Alle vive istanze od alle lusingho di Doianira Lica cede final
mente, e come persuaso che “ ad uom bennato la nomea di mondaco 
6  morte indegna,, (v. 453 segg.), si risolve a confessare ogni cosa; 
ma linisce richiamando all’ eroina la necessitä della rassognazione, 
perche il ciel ne guardi dal pigliarcela con J o le ! toTaa’ ly.sTvo; xsvt’ 
«piGTsOwv yipotv  t o ü  vr^i’ iponoq s i?  S x a v O ’ f jaa to '/  Ifi> .

E Deianira promette: aggiunge che, dono pe)' dono, anch’essa 
vuol farsi onore col marito. L ’ironia direbbesi che qui tocchi il colmo; 
111a Sofoclo e poeta, a cui nessnna altezza e preolusa, 0  nell’ episodio 
seguente, dove il dono qui annunziato, Iwpf^.' r/.sivs tav2p( ty;;
/sp i; (v. G03), vien consegnato all’ araldo, egli saprä offrirci ancora



La scena per un tratto si vuota eil il coro, colebrando il potor 
di- Ciprigna nello .

STASIMO II.

canta 1’ ardue provo d’ Ercole e d’ Acheloo per il possesso di Deia- 
nira, e como la tencra donzella sovra un poggio vicino, spettatrice 
trepidante,. stesse attondondo il suo sposo, v. 52G segg .:

i'fio ik [JtatYjp jj.ev o ia  © pa^to, 
t o  3 ’ aj;.f!Vit'/.Y]T5v vü |j,© a; 
eX eetvsv
y .a z o  i j .a tp b ;  a'®ap ß s ß a / .s v
aicr̂ sp TOpit; £p‘Ö|J.a.

Io parlo quäl chi ndl vaga novella,
Ma la contesa bella 
Guarda pietosamente,
E  dalla madre ita se u’ e repente,
Qual solinga vitella.

\).y.xr{p leggo e non |J.aTV]p, rioordando la nota d’ Esichio |j.ar<5p . 
£it!ff*.cx9S, snt'CrjTwv, spiuvvjT/(£, čolne a dire jj.a'T^p (v. 733). Lo Scoliasto 
intese Trapst« Ta TioXXa, Ta t X e y w  twv irpaYH«TWV; ma il poeta paro 
volesse confrontare la commoziono delle fanciullc non presonti allo 
npettacolo, poco mono ehe indifferente per esso, col turbamento di 
colei, che ci assisteva o sapeva dipendere dall’esito della tenzone 
il proprio avvenire.

Ed ecco che la bella un di tanto contesa rientra improvvisa- 
mente in iscena, con lo sguardo smarrito, quäle se 1’ era immaginata 
il coro, come solinga vitella, senza la scorta fidata della nutrice, 
recando il cofano, in cui ö chiuso il peplo funesto; onde in piü pro- 
fondo senso risulta vero che sXsstvov ajj.jj.evst, che triste fato l’attende, 
come il coro, non fallace jJWiT/,p, ha presagito.

EPISODIO III.

“Mentre Lica sta congedandosi dalle giovinotto captive,,, dice 
Deianira (v. 532 segg.):-

. Celatamente, o care, a voi men venni,
l \ r  dirvi quel r/if la mia inano'ordia,



E  dl mie pene fa r  con voi lamento.
Una fanciulla, oimč, non piti fanciulla',
Ma donna, ho accolta, come carco in nave,
A l tanto affetto mio premio non degno. ')
Ed or dne sidrn sotto ima coltre un solo 
Amplesso ad aspettar; tule a noi rese 
Ercole, il fido, il //non, grazia del lungo 
Tempo, ehe a Ud eustodivam la casa.
Or, io 1’ ira tener non so 2) davvero,
Pel morbo, ond’ i  sl gravemente offeso;
Ma viver con costei quäl donna mai 
Potrebbe, in parte del conmtbio istesso ?

V . 5 d 7 — 5 4 9 . žpcov 7 2 p "H B H N  rr,v piv epTOUffav zpiaM 
vr-i 3s ©Otvsocav, fiv aiscpzai^stv ciXsT 
i c OaA; j .b ;  a v Oo i ,  t i ovž’ 6xsy. Tpdx£t  u i o a .

Chi avesso ancora aleun dubbio circa la molteplico significa- 
zione del mito c 1’ineredibile studio pošto dal poeta in conservar'güela 
piena ed iutiera, attonda como sia espresso da Deianira questo sem- 
plicissimo concotto: a’ vezzi di Jole Ercolo non resisterži, ma pian- 
tando me in un canto, carezzera lei sola. “EBE ei veggendo quinci 
procedente, cadente qui, da tutto onde pur suole 1’ occbio pascere 
il fiore, il pie ritorce,,. Potevasi, domando io, piti ingegnosamente 
vaticinare 1’ avventurosa sorte deli’ eroo, nella (juale la favola simbo- 
leggia la perpetua giovinezza concessa al ministro maggior della natura, 
al ricreatore d’ogni vita? Non siamo ancora pervenuti alla graziosa 
moralitii di Prodico; puro Ercole ci si mostra gii\ in certa guisa dinanzi 
ad un bivio, e Se badiamo a colei, clio dovoa conoscerno 1’ indole 
meglio di chicchessia, fra la "JIßyj Ip^oucra Trpccw, cioö porenne, o la 
®0(vsu(jx, cioe caduca, la scelta di lui non san\ dubbia (v. 550 segg.):

Cer to i ’ veggo, ehe sposo a me fia  detto 
Ercole e alla piti giovane mar i to.

‘) 11 grcco XiüßvjTCV -rij- epj; fpv/ii pu6  altrosl valere:
Premio, ehe tutti i miei spi rti vonturba.

2) sY«b žk Ou|A5J50ai (piv) cüx i—tc?Tx [j m , pu6  dire cosl chi non sa 
serbar raneore altrui, como colui clio nell’iva 11011 sa scrjiar misura; nella 
versione mi studio marilenerc 1’ equivoco medesimo. Cir, v. 552 sogg.



Deianira <• bene la epihpagna dol Divo, ma consorte vera e 
sola di lui e la divina Ebo. P u rv ’lia chi, spregiando l’aütöritä, det’ 
codici e d’Eustazio (p. 1384), 111 uta xaXeiTat in xaXijTai, per il vano 
gusto di sostituire poi al legittimo ävvjp, cli’ e Sano, un rachitico äp’ 
v; o peggio un risibile epa. E dolle emendazioni aceumulate no’ 
tre versi precedenti mi taceio; basti clic, a vedere eome li lianno 
coneiati, e una pietfi, e chi dovesso raccapezzarcisi senza il sussidio 
della lezione manoseritta, ') starebbe fresco davvei’o.

V. 552 segg. aXX’ cü “fap, &CTtsp stzev, spf«fvsiv y.aXbv 
Yuvaty.» vsüv š/suoav ' fj o’ s/w, <f(Xat,
XuTr(p u v  Xii tY)p.a t f j S ’,  u | / t v  ©pas to .

Ma irosa, come dissi, esser sconvienc 
A savia domia, io qual ne ten ga, o care, 
Farmaco altrui luttifico, or vi spiego.

II rimedio (XuTvjptsv) nella intenzione di Deianira dovrebbe esser 
XuTtr̂ j.x a .Tole; sciaguratamente esso si volge in X6 itr([j.ät per lei me- 
desima. Accade egli notare, come il xfjoi, capace della duplice rela- 
zione, torni qui opportunissimo all’ironia tragica?

V. 555 segg. 7) v |;.ct zaXaibv cwpsv ipyatsu zcxk
0  r,pd;.

“ Mi rum epitheton apy_a(ou, sod quao coniecerunt d*,'picu, äy petou, 
äXy.ai'ou, eorum nihil probatur.„ Cosl il Wecklein, che meglio non 
potevasi dit o. Anch’io almanaccai lungamonto su quell’ epitoto, ehe 
sospettavo dovuto ali’ influsso di rcaXaidv; ed Tf/lvsu sarebbomi pia- 
ciuto di leggere si por la poca differenza de’ tratti (t’XIN e PXAT), 
si ancora, perche quosto attributo dali’ un lato spicgherebbo il fatto 
per se prodigioso d’ un regalo offerto altrui da una belva (il ferus 
era soltanto semifer, partecipando della bestiale natura e deli’ umana), 
e dali’ altro si presterebbe ottimamente ali’ ironia tragica, lasciando 
fin d’ ora presentire nel ~aXatsv Stopov un’ insidia. Compresi poi cho

’) epwv, ch’ io sci-ivo per čpto, presuppone un errore ovvio a chi non 
avesso avvertito, clie il soggetto del participio era implicitamente con- 
temito in to>v aÜTwv vajMOV e dalla situaziono indicato con sufficient.e 
chiarezza. Simile svista si nota Oed. 11. v. 1011, dove i testi lianno Tapßtö
7 £ j>er Tapßtov ' ‘i.
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neppur qni la concorde testimonianza dei codici manca di liuon fon- • 
damento. Nesso apparteneva ad una generazione da gran tempo
scomparsa dal mondo, di cui era 1’ultimo rappresentante; il dono 
stesso clie egli, bestia, foco a Deiariira, ci prova, clio era una
besfcia sui generis, di cui lo donzelle Trachinio a vran no udito favo- 
leggiare sovente, sicure tuttavia di non averla mai ad incoritrare sul 
loro carainino. Oltre di clie äpyaio; “antico,, a’attaglia al signi- 
ficato cosmico di Nesso, oho da tempo immemorabile tenta fruire
furtivamente del geloso carco affidatogli da Ercole, e colpito dalla
sactta di esso ordisce cadendo il t.radimento, a cui quell’ invitto 
soggiaceri. Clie se altri preferisea prendere ap/aTs; por “semplice,,, 
“dabbene,,, 11011 andrä molto, c 1’ eroina s’ a v ve d ri, come sot.to specie 
di volerle giovare, il dabben Centauro le abbia pošto in mano lo strit- 
mento infernale della propria vendetta. Ed ella dii'ä, ne’ sospiri:

ziOr/ yoip, «vil tou OvkJowov e Or(p 
£|*s't zacpicyj eu v o iav , rt- 'tthrp-/' ur.žp;

V. 562 segg. S' y.«j>.i, t 'ov toxtpwov rfnv.a cttoXov
ijuv ‘Ilpxy.Xsi to rpohov euvu; £0 i:6 |;.y)v, 
sepoiv ir.' w|j.oi?. . . .

D ’ una emendazione tentata anticamento in tov gtoXov si con- 
serva la traccia nel Laurenziano, ehe segna d’ un punto tov <jtoXcv,
o nella varianto töv itaipwiov otoXmv, clie palesa lo studio di cavare 
1111 senso pur ehe fosse dal testo divenuto enimmatico. twv xaTp(owv
yjv äv.x: utoXwv pare infatti ehe leggesse lo Scoliaste. Se a noi pre-
messe di restituire la lezione su questa base, non ci sarebbe difficile 
congetturare, al modo stesso deli’ H ense:

'd ; vÄ[).\ S7ce\ w aT pw o s t;v  <jt6Xo?
ijiv 'Hpa^Xet te zpwiov eivic i<;r.6\xr(v, ecc.

Ma delle dne lettero dubbie una sola sarebbe mutata, e in 
quella vece sei delle certe dovrebboro cedere il luogo; e poi, con 
quanta verosimiglianza si sosterrobbe clie un costrutto sl piano fosse 
tanto miseramente manomosso? O, se badassimo a cercare il guasto
e ad applicare il rimedio lii, dovo ci aceenna 1’ nutorovolissimo do’
nostri libri? se ct6Xov, manifestamente entrato per congettura nel vorso, 
per congettura ne fosse rimosso?
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Io argomento cosi. Qualora la voce, da quel prepotente ctoaov 
a gran torto climinatra, fosse un nome maschile, tov non sarebbe stato 
alterato ; poiclie il vizio ha contaminato la sola vocale deli’ articolo, 
senza toccare 1’ attributo usato sovente como aggettivo di due termi- 
nazioni, ') si (leve infcrirne, che nel luogo di gtoXov 1’ archetipo abbia 
avuto un sostantivo femminino. E un modo meccanico di trattaro la 
criti,ea questo, ne eonvengo; ma e il solo, se pur mio ve n’ ha, eho 
possa condurei a eonelusioni accettabili. Proseguiamo dunque al passo 
delle lumaehe, ed avvertiamo ehe la voce seorrettamente riprodotta 
non doveva esser troppo famigliare a uoinini lnediocreinente lettorati, 
quali dovean pur essere quelli die maneggiavano i nostri libri, se a 
dispetto della sintassi (perehe dice vero il Nauck che t'cv Ttaipwov 
otoXov ecTccjXYjv e locuzione al tutto inusitata e non confortata da nessuna 
analogia), essi si rassegnarono a sostituirvi quell’ a l tra ; doveva stare 
in accusativo, come si ritrae da Ttjv xorpwov; infine doveva denotar 
eosa, ehe fosse per Deianira iraTpuoc. Ora, non essendo possibilo eon- 
eepire 1’ accusativo accanto ad £czo|j.y;v, so non como il termine del 
moto, necessaria ne viene la conseguenza, ehe s’ abbia a pensare 
ad un nome femminino designante luogo; cioe, presiunibilmente, ad 
un nome di cittii o di regione. Vi capacita? Ebbene, occo qua, poco 
discosta xrc’ Owxoäv (510), nell’Acarnania, una citta, oscura per 
giunta, nominata "Actx/.o; da un progcnitorc di Deianira, la quäle 
era Trat:; yipi'no; Oivew? (569) toü IIopOožovo? toü ’Ayfyopoc, che taluno 
faceva figlio Il'/.supövo? toü ’EviU[j.(wvo? toü ’AsOXfou toü Atbc y.ai IIpuiTOfSVsf»? 
Ti;? Aiuy.aXi'wvsc, [Ar/cpb? 8 s llipißoia? 'Iititovöou toü OixXsou? toü ’Acray.oü 
toü ‘Ep]i.oü y.xl ’Acttaßr(? Trjc Ilyjvstoü, come ne apprendono gli scoli ad 
Eur. Phoen. 133.

Poniaino ora, che il testo originariamente abbia avuto:

s; TUN IIATPÜION 'IIMKACTAKON
’H p a x X e T  t o  TipÖTOv eu v t?  so to |jw )V , 

f£pit)v iz'

Non e egli chiaro, cho un lettore non troppo addentrato nella geo- 
grafia e nella mitologia corrova facilmente il perieolo di distinguero

3 ?  z ä j j . s ,  t r ,v  w a T p w o v  rjv fy .a  o t x / .ov,

e quindi era tentato a snrrogare a sraxov, vero busillis, una voce piü 
piana cd intolligibilo, o precisamente quella cho dalle circostanze

*) Cfr. v. 170 della presente tragedia.
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pareva acquistare alpuna verosimiglianza: vale a dire, trattai^dosi 
d’ una novella sposa, Glihov Trxtpwsv — il corteggib nuziale de suoi?" 
E sien pur grazie a colui, ehe, offrendoei sl bella congettura, non 
isdegno almeno Ldi contrassegnare le due lettero piu gravemente e 
piii palesemente alterate.

Senonchö tutto lo stringSntissimo ragionameato minaccia di 
crollare per la poca soliditiY delle fondamonta.

Nesso tragittava i mortali oltre 1’ Eveno, e Doianira recandosi 
dalla natia Pleurone ad Astaco non aveva da passare quol fiume! 
Certo, qualora Ercole avesse noleggiato il Contauro per tragittare 
altro fiume, come l ’Aeheloo, ovvero le vasto paludi, ehe jngombrano 
la parte meridionale dell’Etolia, l’obiezione non reggerebbe; ma la 
favola e cosi costante nell’ indieare l’Evono appunto come il fiume, 
in mezzo al quäle il Centauro insolente trovö la morto, che non si puö 
seriamente avanzare aiffatta ipotesi. D ’altro canto tg TtptüTsv suvi; esclude 
la eongettura di una anteriore peregrinazione, che avesse portato gli 
sposi oltre il fiume, costringendoli a rivaliearlo ora; e Doianira parla 
in modo da farci intendere, cho quella era la prima volta, eh’ essa ten- 
tava quel tragitto. Meglio dunque sara 1’ ammettere, cho il poeta, 
ragionando di regione alquanto lontana e poco nota, coinmettesse una 
loggiera inesattezza, como liberamente incorse altrove in vari ana- 
cronismi, che, notati dagli espositori antichi e recenti, non e qui il 
luogo di citare. L ’ incsattozza pe.sa, ad ogni modo, assai mono nel 
poeta che nel geografo. Eppure Strabone, lä dove doscrive questi 
medesimi paesi (Lib. X, cap. II, § 21 segg.), s’aocorderebbe col 
Nostro nel porre 1’ Eveno fra Astaco e Pleurone, so gli editori non gli 
raccomodassero il testo, scrivendo con ordino invertito eiO’ rt IlXeupwv....
e l 9 ’ o E ü i j v c c ,  dq ei ä x b  t o ö  'Av.v.o'j c i a c t c t  iqr/.oc.n I ß S q ^ y . o v x a _ _ _
Tuttavia, dato oh’ egli cosi appunto abbia scritto, come ora si stampa 
(e troppo e probabile, ne io manco per sogno vorroi contestarlo), non 
sarebbe per avventura una inopportuna rominiscenza sofocloa quella 
che sedusse alcuno de’ trascrittori, non abbastanza sicuro nolla coro- 
grafia, a correggere il dettato de! maestro, per troppo ossequio all’ au- 
torittV di quel poeta, al qualo poco piu sü Strabono stesso 1’ aveva 
rimandato ?

(Continua.)
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C O R P O  I N S E G N A N T E

Direttore:
Vettacli Giuseppe, insegnö nel 1° semestre lingua greca nella classe VITI

— ore settimanali 5; nol 2° semestre, lingua greca nella VIII e lingua 
tedesca nella I B  — ore settimanali 8 .

Professori:
drei H’ Gioele, professore, capoclasse della II A — insegno nel 1° semestre 

Ulit/na latina nella II A, lingua greca nella V e matematica nella I B
— ore settimanali IG; nel 2 " semestre, lingua latina e lingua tedesca 
nella II A, lingua greca nella V — ore settimanali IG.

Benussi Bernard«, dottore in filosofia, professore, capoclasse della VII — 
insegno geograjia nella I C, storia e geografia nella III A, III B, V, 
VII, propedeutica nella VII e VIII — ore settimanali 19.

C appelletti B asilio , professore, capoclasse della I C — insegnö nel 1° se
mestre lingua latina e lingua italiana nella I C, matematica nella I C 
e nella I A — ore settimanali 18; nel 2° semestre lingua latina e 
lingua italiana nella I C, geograjia nella I A e I C — ore setti
manali 18.

Gelcieli P ietro, professore, capoclasso nella III A — insegnö lingua latina 
nella III A e nella V.T, lingua greca nella III A — ore settimanali 17.

Visiutini Kdoardo, professore, custode del gabinetto di storia naturale
— insegno nel 1" semestre storia naturale in I A — III A, V e VI e 
fisica nella IV — ore settimanali 19; nel 2° semestre storia naturale 
in I A — II B, V e VI, Jisica nella III A, matematica nella II A — 
ore settimanali 19.

Greift" Iginio, professore, capoclasse della I A — insegno lingua latina e 
lingua italiana nella I A, lingua greca nella VII — ore settimanali IG.

lirumatti Antonio, professore, custode del gabinetto di fisica — insegnö 
nel 2° sem. matematica nella I  B, nella IV, V, VI, Jisica nella III B 
e IV — ore settimanali 18.

A rtieo Don Giuseppe, catecbista, esortatore per il ginnasio superiore — 
insegnö religione nella I—VIII — ore settimanali 24.

de Szoinbatlieiy Gioacliino, professore, bibliotecario, insegnö nel 1° se
mestre lingua italiana nella IV—-VIII — ore settimanali 15.



pristofo lin i Cesarc, prof’essore, capoclasse della III B — insegnö Ungua 
latina nella III B e nella VII, lingua greca nella III B — ore set- 
timanalf 1 0 .

W endlonner Carlo, professore, capoclasse dolla VI — insegnö Ungua 
tedesca nella III B—VIII — oro settimanali 18.

M orteani Luigi, professore, capoclasse dolla VIII — insegnö nel 1° se
mestre geografia nella I A, utori a e geografia nella II A, II B, IV,
VI e VIII — ore settimanali 22; nel 2° semestre storia e geografa 
uella II A, II B, IV. VI e VIII — ore settimanali 19.

Zenker Antonio, professore — insegnö nel 1° semestre mhtematica in III B,
VI, VII, VIII, storia naturale nella III B, fisica nella VII e VIII — 
ore settimanali 19; nel 2° semestre matematica in I A, I C, III B,
VII e VIII, fisica nella VII e VIII — oro settimanali 20.

l’erneclier Giacomo, professore, capoclasse della IV -- insegnö nel 1° seme
stre Ungua latina nella IV e V, lingita greca nella IV; nel 2° semestre 
lingua latina e Ungua greca nella IV', Ungua italiana nella III A e 
nella III B — ore settimanali IG.

Adami Riccardo, professore provvisorio, capoclasse dolla V — insegnö nel 
1° semestre lingua latina nella VIII, ‘matematica nella II A, II B,
III A, IV, V — ore settimanali 21; nel 2° semestre lingua latina 
nella V e nella VIII, matematica nella II B o nella III A — ore 
settimanali 17.

Costantini Gnido, professore supplente, capoclasse della II B — insegnö 
nel 1° semestre Ungua latina e lingua italiana nella II B, lingua greca 
nella VI o geografia nella I B  — ore settimanali 20; nel 2° semestre 
idem tranne la geografia della I B  — oro settimanali 17.

Battistella Michele, professore supplente, capoclasse dolla IB  — insegnö 
nel 1° semestre lingua latina nella I B, lingua italiana nella I B, 
II A, III A e III B; nel 2° semestre Ungua latina nella I B, Ungua 
italiana nella I B e II A, lingua teilesca nella 1 A o I C — ore sot- 
timanali 2 2 .

Pierobon Rocco, professore supplente — insegnö nel 1° semestre Ungua 
tedesca nelle classi I A—III A — ore settimanali IH; nel 2° semestre 
lingua tedesca nella II B o III A, Ungua italiana nelle classi IV—Vlil
— ore settimanali 2 1 .

3Iaestri incaricati:
1‘itaceo I)on Giorgio, esortatoro dol ginnasio inferiore.
Melli S. Ralf., Rabbino maggiore, insegnö religione israelitica nel ginnasio 

superiore — ore settimanali 3.
Coen Giuseppe, idem nel ginnasio inferiore — oro settimanali 4 .

Z em itz  Enrico, professore di disegno nel Liceo femminile, insegnö il 
disegno — ore settimanali (i.

Leban Giovanni, maestro nella scuola popolare al Belvedere, insegnö la 
culUgrafia — ore settimanali 4 .



II.

P I A N O  DELLE L E Z I ON I

S T U D I  D O B B L I G O

CLASSE I A, B o C.

Reli g i o n e  c a t t o l i c a .  — Due ore per settimana.
Catechistno. Spiegazione tlel simbolo apostolico, deli’ orazione do- 

menicale, tlel deciilogo e doi precet.t.i della Cliiesa, dei Sacra- 
menti, della giustizia cristiana e dei quattro novissimi.

Don (J. A rtieo (I A, B, C).

R r I j g i o n e i s r a e l i t i c a .  — Un’ ora per settimana.
Lettura del rituale.
Grammatiea ebrtiica. Regole di lettura.
Sloriit Saeru. Dalla creazione dol mondo sino alla morte di Giuseppe.
Catechismo.

G. Cocii (1 A, B, C)

L i n g u a  l a t i n a .  — Ore otf.o per settimana.
O ni m matica. Declinazioni. Comparazioni. Numerali. Pronomi. Con- 

jugazioni regolari. Verbi deponenti.
Lettura. Schultz. Applicazione delle regole grammaticali; esercizl 

di memoria.
Compiti. Secondo il piano. Prof. 1. «Greiff (I A).

„ M. B attisrella  (1 B).
„ B. C appelletti (I C).

L i ti g u a  i t a l i a n a .  — Quattro ore per settimana.
Grammatiea. Teoria doi nomi, aggettivi, pronomi o verbi. Regole 

•speeiali intorno al genere dei nomi, la formazione del plurale, 
1’ nso deli’ articolo, degli aggettivi o dei pronomi; conjugazione 
del verbo regolare; teoria della proposizione semplice e composta.

Lettura. Letti e spiegati vari brani con riguardo alle regole gram
maticali; aleuni mandati a memoria.

Compiti• Secondo il piano. Prof. I. Greiff (I A).
„ M. B attistclla  (I B).
„ B. C appelletti (I C).



L i n g u a  l e d e s c a .  — Tre oro per settimana.
Gram matica. Fonologia; declinaziolie dell’ ärtic'olo, delnome, coniu- 

gazione del verbo debole nella forma at.tiva. Traduzione a voce 
e in iscritto degli esercizi I-XXV della grammatica di Ci. Müller, 
Parte I.

Compiti. Secondo il piano. I sem. Prof. R. Pierobon (I A, B,C).'

II .{ II Direttore (I B).
Prof. M. B attiste lla  (I A, C).

G e o g r a f i a .  — Tre ore por settimana.
Elementi di geografia astronomica, linica e politica. Lettura di carte 

geografiche. I sem. Prof. L. Morteani (I A).
„ „ (4. Custantini (I B).

II „ „ B. C appelletti (I A, B).
I e II sein. Prof. Ur. Benussi (l C).

M a t e m a t i c a  — Tre oro por settimana.
Arilmetica. Le quattro operazioni con numori intieri o deciinali. 

Divisibilitii dei numeri, massimo comuno divisoro o minimo co- 
muno multiplo, sistema metlico. Le quattro operazioni collo 
fraz ioni ordinarie.

Geometria. Introduzione, punti, linee, angoli, triangoli, elementi, 
della teoria del cerchio. I sem. Prof. B. CappeHetti (I A, C).

„ „ G. Grči ff (I B).
II „ „ A. Zenker (I A, 0).

„ „ A. Brum atti (1 B).

S l o r i a  n a t u r a l e .  — Due ore per settimana.
Zooloyia. Mammiferi. Molluschi. Insetti. Miriapodi. Aracnidi. Oro- 

stacei. Vermi. Echinodermi. Celenterati, Protozoi. — Descrixione 
delle specie piii importanti con riguaulo ai caratteri dei singoli 
gruppi. Prof. E. V isintini (I A, I B, I 0).

GLASSE I I  A e B.

R e l i g i o n e  c a t l o l i c a .  — Pue ore por settimana.
Liturgia cattolica. Don G. A rtico. (II A, B).

R e l i g i o n e  i s r a e l i t i c a .  — XJn’ ora per settimana.
Lettura <• traduzione lelterale delle principal! preghiere c grammatica 

ebraica. Come nella classe I.
Storia saera, I)alla nascita di Mosö sino alla morte di Oiosue.
Catechismo. G. Coe’n.

L i n g u a  l a t i n a .  — Otto ore per settimana.
Grammatica. Ripetizione delle formo regolari colla maggior parte 

delle relative eccezioni. Verbi irregolari, difettivi, impersonali, 
awerbi, preposizioni; all’ oocasione, alcnne delle regole phi im
portanti della sintassi.



Lettura. Furono tradotti dallo Scliultz tut,ti gli esercizi relativ! 
ai paragrafi dellu grammatica. Vocaboli e modi di dire appresi 
a motnoria. •»

Compiti. Secondo il piano. Prof. G. Greift' (II A).
„ G. Costantini (II B).

L i n g u a  i t a l i a n a .  — Quattro oro por settimana.
Gramtnatica. Verbi irregolari e difettivi. Avverbi. Preposizioni, pro- 

nomi o congiunzioni. Teoria della proposizione semplice o com- 
plessa; periodo o sue parti; proposizioni dipendenti.

Let tura. Letti vari brani dol libro di lettura collo opportune os- 
servazioni sintattiche. Alcune poesio mandate a memoria.

Compiti. Secondo il piano. Prof. M. B attiste lla  (II A).
„ G. Costantini (II B).

L i n g u a  t e d e s c a .  — Tre oi'e per settimana.
Teoria deli’ aggettivo, sna doclinazionc o comparazione; dol nume- 

ralo, del pronome, dei verbi ausiliari e deboli, loro formazione
o conjugazione. Traduzione dogli osereizi XXV-L della gram- 
matica di G. Müller, Parte I.

Compiti. Secondo il piano. I sem. Prof. R. Pierobon (II A, B).
II „ „ G. Greift (II A).

Geografia e Storia. — Quattro ore por settimana.
Geoyvvjiu. Duo ore. Riassunto della geogralia matemat.ica e lisica. Gli 

Stati deli’Africa, dell’Asia e deli’ Europa meridionale ed occi- 
dentale; sguardo oro-idrogralico di quosti continenti. Esercizi 
cartografici. .

Storia. Duo ore. Personaggi ed avvenimenti piü importanti della 
storia orientale, greca e romana fino alla trasmigrazione de’ poj>oli.

Prof. L. M ortcani (II A, II B).
M a t e m a t i c a .  — Tre ore per settimana.

Aritmctica. La moltiplicazione e divisione abbreviata; i rapporti, 
le proporzioni, la regola del tre semplice, il sistema metrico, i 
ealcoli degli interessi semplici, il calcolo di conclusiono.

Qeometria. Eguaglianza dei triangoli; le proprietä piü importanti 
dol circolo, doi quadrilateri e doi poligoni.

I sem. Prof. R. Adam i (II B).
II „ „ E. V isintini (II A).

S l o r i a  n a t u r a l e .  — Duo oro per settimana.
I sem. %pulogiu. Uccelli, rettili, anfibi e posci.
I I  sem. liotauicu. Nozioni generali e dejcrizioni delle piante piii

conami e dollo piü importanti con riguardo ai earattori delle
relative famiglie. Prot. K. Visintini (II A, B)«

CLASSE I I I  A  e JI.

R e l i g i o n e  c a t t o l i c a .  — Dno oro per settimana.
Storia sacra. Storia sacra deli’A. T., geografia lisica di Terra Santa.

Don (J. Artico (III A, H).
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R e l i g i o n e  i s r a c l i t i c a .  — Un’ora per settimana.
Lettura del Pentateuco e versiono1 del primo libro “Genesi,, Gap. I.

* Slorin Kitcra. Dalle conquiste fatte dopo la morte di Giosue sino 
alla morte di Šansone.

Catecliiimo. G. Coen.

L i n g u a  l a l i n a .  — Sei oro per settimana.
Grammatica. Teoria delle eoncordanze e dei casi. — Usi e significati 

delle preposizioni.
Let tura. Cornelio Nipote. Analisi grammaticale, traduzione e spie- 

gaziono di parecchie biografie. — Qualolie brano a memoria.
Compiti. Secondo il piano. Prof. P. Gelcieb (III A).

„ ('. Cristofolini (111 BI.

L i n g t i a  g r e c a .  — Cinque ore per settimana.
({rum m n ti en. Morfologia regolare lino ai verbi liquidi
Lettura. Analisi e versione de’ relativi esercizt dello S cb en ld - 

D e fan t.
Con/piti. Secondo il piano. Prof. P. Geleicli (III A),

„ C. Cristofolini (III B).

L i n g u a  i t a l i a n a .  — Tre ore per settimana.
Grammatica. Ripetizione dell’ICtimologia. Teoria dei tempi e modi.
Lettura e analisi di brani seelti in prosa e in versi.
Compiti. Secondo il piano. I som. Prof.'M. Battistellal

II „ „ G. Perneclier/^ ' ’ ''

L i n g u a  t e d e s c a .  — Tre ore per settimana.
11 numerale, il pronome; teoria generale del verBo: sua divisione 

e conjugazione; verbi ausiliari, deboji, riflessivi. Tradtvziono degli 
esercizi L-LXXV della grammatica di Ci. Müller, Parte 1 e II.

Compiti. Secondo il piano. Prof. It. Picrobon (III A).
„ ('. Wemllenner (IIIB).

S t o r i a  e  G e o g r a f i a .  — Tre ore per settimana.
Storiu. Avvenimenti principali della storia del medio evo. I paesi 

della Monarchia austro-ungarica da Carlo Magno a Perdinando I.
Geografia. (ili Stati d’Europa meno I’Austria- IJngheria; 1’America, 

1’Oceania e le terre polari. Nozioni elementari di flsica terrestre. 
Delineaziono di carte geografiche.

Prof. Dr. B. Benu&si (III A, B).

M a t e m a t i c a .  — Tre ore por settimana.
Algebra. Potenzo o radicj, quadrate o cubiche. Le quattro oporazioni 

con quantiti\ algebricho. Le oporazioni di calcolo collo frazioni 
decimali incomplete.

Geometria. Trasformazioni dello figure rettilineo. Teorema di Pita- 
tagora. Somiglianza dei triangoli. Teoremi relativi al corcbio. 
Periferla od area delle figure rettilineo o dol corcbio.

Prof. It. Adami (III Ä).
„ A. Zenker (III B),
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S c i e n z e  n a t u r a l i .  — Dno ove per settimana.
I sem. Mineralogia. Descrizione dei minevali pivi importanti e delle

rocce piü comuni.
II sem. fini ca. Proprieta generali e particolari dei corpi. Elementi 

di cliimica. 11 calorico oolle logge e cogli istrumenti piii impor
tanti clie vi si riforiscono. Cambiamenti doli o stato di aggrega- 
zione. Sorgenti di caloreK

Prot'. E. Visintini (III A).
I sem. „ A. Zenker (III B).

II „ „ A. Brnmatti (III B).

CLASSE IV.

R e l i g i o n e  c a l t o l i c a .  — Dne ore per settimana.
Storia sacra del N. T. Don G. Artico.

R e l i g i o n e  i s r a e l i t i c a .  — lin’oni per settimana.
Lettura del Pentateuco e vorsionc dol primo libro “Genesi,, Cap. VI.
Storia sacra. Da Eli sino a Davide re Sopra tutto Israelo.
Calechismo. G. Coen.

L i n g u a  l a t i n a .  — Sei ore per settimana.
Grammatica. Teoria doli’ uso doi tempi e doi modi. Cenni snlla pro- 

sodia o silila motrica. (Esametro o Pentamet.ro.)
Lettura. Caesar. Comin. de bollo fjjallico I, II, III, VII 1-25. Esercizi 

di lettura e di vorsione da Ovidio.
Con/piti. Seoondo il piano, Prof. G. Pernechor.

L i n g u a  g r e c a .  — Quattro ore per settimana.
Grammatica. 11 verbo. Dal perfetto sino alla fine dolla classe ottava.
Lettura. Esercizi relativi dallo Schonkl-Defant; traduzione ed analisi 

di alcune lavole ivi oontenute.
Com piti. Secondo il piano. Prof. Pcrneclier.

L i n g u a  i t a l i a n a .  — Tre oro per settimana.
Grammatica. Ripotizione doli’ ot.imologia o dolla sintassi; sinonimi, 

derivazioni e raflronti ool latino. Idiotismi o francesismi piii 
frequeuti. Le piii importanti forme di serittura e di stile. Pre- 
cetti ed osempi.

Lettura. “I Promessi Sposi,, e spiogazione dei migliori componi- 
menti in versi o in prosa scelti dal libro usato, ed imparati a 
memoria.

Compiti. Secondo il piano. I sem. Prof. G. Szombatholy.
II „ „ R. Pierobon.

L i n g u a  t e i l e s c a .  — Tre ore per settimana.
Lettura. M üller. Traduzione dal tedesco e dali’italiano in tedesco.

I verbi impersonali. Le diverse classi dei vorbi forti, coi relativi 
esercizi a voco od iu iseritto, eseroizi tedeschi di analisi logica 
e grammaticale.

Compiti. Secondo il piano. Prof. C. W endleuner.
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S t o r i a  e  g e o g r a f i a .  — Quattro ore pel- šettimana.
Bipetizione della storia del medio-evo da Rodolfo d’ Asburgo. Storia 

moderna fino al 1815, con particolare riguardo ai fatti ehe si 
riferiscono alle provincie austriache.

Geografia e statistica deli’ impero austro-ungarioo. Delineazione 
delle rispettive earte geografiehe. Prof. L. Mortcani.

M a t e m a t i c a .  — Tre ore per šettimana.
Aritmetica. — Equazioni di primo grado. Rapporti composti, propor- 

zioni, regola del tre composta. Calcoli di societa, della seadenza 
media, di catena, doli’ intoresse semplice e composto, con relativi 
esercizi pratici.

Geomctria. Posizioni di rette e piani nello spazio. Angoli solidi.
I corpi poliedri e quelli a superflcie cnrva. Caloolo della 1-oro 
superficie e dei loro volumi. I sem. Prof. R. Adami.

11 „ „ A. Bruinatti.

F i s i c a .  — Tre ore per šettimana.
Statica e dinamica. Acustica. Ottica. Elettricitii e magnetismo.

I sem. Prof. E. Visintini.
II „ „ A. Bruinatti.

CLASSE V.

R e 1 i g i o 11 e  c a l t o l i c a .  — Dne ore per šettimana.
Dogmaticä, I parte. Don G. Artieo.

R e l i g i o n e  i s r a e l i t i c a .  — Un’ ora por šettimana.
Lettura o versione del Pontatouco.
Storia sacra. Dali a morte di Saulo lino allo soisma politico. 
Catechismo.
Grammatica. Ilegole di lettura o del nome. S. R. Molli.

L i n g u a  l a t i n a .  — Sei ore por šettimana.
Leti ura. I sem. Ovidio: Una scelta dalle Metamorfosi, dai Pasti e 

dalle Ore tristi.
II sem. Livio: lib. I c XXI. (

Grammatica. Esercizi grammaticali o stilistiei.
Compiti. Secondo il piano. I sem. Prof. G. Perncclior.

II „ „ R. Adami.
L i n g u a  g r e c a .  — Cinque ore per šettimana.

Grammatica. Ripetizione della Morfologia durante la lettura di Se- 
nofonte. Di sintassi, la teoria dei casi c delle preposizioni. 

Lettura. Senofonte: Anabasi, traduzione di aleuni squarci della Cre- 
stomazia dello Solienkl. Omero: Iliade, Canto I.

Compiti. Secondo il piano. Prof. G. Greifi'.

L i n g u a  i t a l i a n a .  — Tre ore por šettimana.
Elementi di rettoricu: Della elocuziono, del linguaggio ligurato, dollo 

stile, caratteri speciali della poesia e della prosa.



— 71

Lettura. Dali’ Antologia Vol 1 : I classicisti ed i romantici tla pa- 
gina 1—400, i brani piti belli a memoria.

Compiti. Secondo il piano. I sem. Prof. Hr. Szom bathely.
II „ „ A. Piorobon.

L i n g u a  t e d e s c a .  — Tre ore per settimana.
Grammatica. M üller, II, e C obenzl. Verbi composti. Ecggenza dei 

verbi. L’avverbio c lo preposizioni.
Lettura. Noö: I Parte. Traduzione e analisi di molti brani di prosa. 

lYequenti esercizi dali’ italiano in tedesco. Eserci/I di dialogo.
Compiti. Secondo il piano« Prof. C. W endlenner.

S t o r i a  e  G e o g r a f i » .  — Tre ore per settimana,
Storili Orientale, greca o romana sino ali’ assoggettamento della 

Spagna (—133). Prof. Dr. B. Bem issi.

M a t e m a t i c a .  — Quattro ore per settimana.
Algebra. Due ore per settimana. — Nozioni preliminari e definizioni- 

Lc quattro opertizioni fondamentali con qu an ti ta intiere mo* 
nomie e polinomie. Teoria dei divisori e dei multipli. Divisi- 
bilitA dei numeri generali e particolari. Teoria delle frazioni o 
calcoll colle medesime. Teorie dei rapporti e delle proporzioni. 
Equazioni di primo grado ad una e pili incognite.

Oeonivtria. Duo ore per settimana. — Nozioni preliminari c defini- - 
zioni. — Linee ed angoli. — Proprieta speciali dolle figure ret- 
tilinee, loro equivalenza e trasformazione. — Teoria del cerchio. 
Calcolo delle aree. I sem. Prof. It. Adami.

II „ „ A. Brumatti.
S t o r i a  n a t u r a l e .  — Dne oro per settimana.

I som. Mihcruloi/ia. Caratteri generali dei minerali. Descriüiono 
delle specie piti importanti e delle roccie ehe vi si riferiscono.

11 sem. Uotanica. Elementi di anatomia e lisiologia vegetale. Morfo. 
logia. II sistema naturale delle pianto. Descriziono delle famiglie 
piü importanti. Prof. E. Visintini.

CLASSE VI.

R e l i g i o n e  c a t t o l i c a .  — Due oro per settimana.
Dogmdtica della Cliiesa cattolica, Parte II Don G. Artieo.

R e l i g i o n e  i s r a e l i t i c a .  — Un’ ora per settimana.
Lettura e rcrsione del Pontateuco.
Storia sacra. Dalla morte di Davide e il 1’ogno d’ Israele. 
CatcchiuMO.
(trammatica. 11 pronome. S. R. Molli.

L i n g u a  l a t i n a .  — Sei ore por settimana.
Lettura. S a l lu s tio :  Bellum Juguthinum.

V irg ilio : Buc. I, V, üeorg. I 1-42, 11 109-176, 819-345, 458-540
111 179-208, IV 8-50, 110-118. Aen. I, II, VII.
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.C ice ro n e : Cat. I. ' „ •
Esercizi grammatieaM c stilistici secondo.il Gnndino.
Compiti. Secondo il piano. Prof. P. Gelcicli.

L i n g u a  g r e c a  —; Cinqne ore per settimana.
Grammatica. Sintassi: Lo preposizioni. II pronome. Generi o tempi 

, del verbo.
Lettura. Om ero : Iliade III, IV, V, VI, XXII, XXIII, 1-200.

E ro d o to : Ist. VII. — S en o fo n te : Memorabili. Brani scelti. 
Compiti. Secondo il piano. Prof. G. Costantini.

.  ’i  '
L i n g u a  i t a l i a n a .

Lettura. Dali’Antologia, Vol. I: II pessimismo nella letteratura, i 
Puristi, gli studi sulla lingua, gli storici del šecolo XIX, la satira. 
Vol. II: 11 setteccnto. *

Compiti. Secondo il piano. 1 scm. Prof. G. Szombatliidy.
II „ „ It. P ierobon,

L i n g u a  t e d e s c a .  — Tre ore per settimana.
Noe, I. Parte: Lettura e versione con osservazioni_grammaticaK e 

filologiclic. Esercizi di dialogo. Lettura di qualehe racconto di 
Hauff.

C obenzl: Ripetizione della teoria del V6 rbo, parte dolla sintassi. 
Compiti. Secondo il piano. Prof. C. W ondlenner.

S t o r i a  e  G e o g r a f i a .  — Quattro ore per settimana.
Storia romana dali’assoggettamento deli’ltalia, in ]ioi, — Storia del 

Medio evo colla geografia relativa. Prof. L. Morteani.

M a t e m a t i c a .  — Tre oro per settimana.
Ahjebra. Potenze, teoremi ed operazioni relative. Radiči. Logaritmi. 

Equazioni di secondo grado pure e miste. Equazioni biquadra- 
tiche ed esponenziali.

Geometria. Storeometria. Elomenti di trigonometria piana.
1 sem. Prof. A. Zenker.

II „ „ A. Brum atti.

S t o r i a  n a t u r a l e  — Duo ore per settimana.
'/joolotjia. Elementi di anatomia o fisiologia umana. 11 sistema 

zoologico esposto per classi e per ordiui con particolare riguardo 
alle specie di maggior impOrtanza. Prof. E. Visintini.

CLASSE VII.

Religione catlolica. — Due ore per settimana.
Morale. Dottrina morale della Chiesa cattolica,

Don (i. Artieo.
Religione israelitica. — Un’ ora por settimana.

Lettura o versione del Pentateuco, del libro d’ Ester e di Rut.
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Storia. Regno d’ Israele e di Giuda. 
Catfchimno.
Grammatica. II verbo. S. R. Molli.

L i n g u a  l a t i n a .  — Cinque ore por settimana.
Lcttura. C ice ro n e : La 111 Catilinaria, la Miloniana, parte della 

Ligariana e dpi Lelio.
V irg ilio : Eneide, V, VI, parte del VII o deli’VIII.
Esercizi stilistic; secondo Gandino.
Compiti. Seoondo il piano. Prof. C. Cristofoliiii.

L i n g u a  g r e c a .  — Quattro oro per settimana.
Lettura I) c m ost eno: Olintiaoa, I, II, III, l’Orazione per la pace. 
O m er o: Odissoa, I, V, VI, VII. Da altri libri passi vari.
Compiti. Seoondo il piano. Prof. 1. Greifi1.

L i n g u a  i t a l i a n a  — Tre oro per settimana.
Lcttura. Dali’ Arftologia, Vol. II o III. II setteoento. llseicento. Studi 

proparatori alla lettura dolla Divina Comm o Dante, Inf., I-XX. 
Alcuni canti appresi a memoria.

Compiti. Secondo il piano. I. sem. Prof. G. Sz o m batliely.

L i n g u a  t e d e s c a .  — Tre oro por settimana.
Noe, II Parte. Lot tura doi brani in prosa o in vorso con partico- 

laro riguardo allo nozioni (li letteratura contonuto nel testo. — 
Traduzioni dali’ italiano In tedosco.

Letteratura. I primordi, o il primo periodo classioo.
Compiti. Seoondo il piano. Prof. C. W endlenner.

S t o r i a  e  g e o g r a f i a .  — Tre oro per settimana.
Storia moderna (colla geografia relativa) e brevo riassunto doll’opoca

M a t e m a t i c a .  — Tre oro per settimana.
Algebra. Equazioni indeterminate tli I grado. — Equazioni di II 

grado. — Equazioni biq uadraticho od esponenziali. — Progres- 
sioni aritmeticlio o geometriche. Interesse composto. Permuta- 
zioni e combinazioni, variazioni o binomio di Newton.

Geometri a. Trigonomotria o geomotria analitica piana.

Fisica. — Tre ore per settimana.
Nozioni prolimimiri. ProprietA generali o particolari doi corpi, 

Statica. Dinamica. Idrostastica. Aerostatica. Calorico. Elementi

II. „ „ R. P ierobon.

dal 1H15 in poi. Prof. dott. B em issi.

Prof. A. Zenker.

di Chimica. Prof. A. Zenker.

Prop«deutica filusofica. — Duo oro por settimana. Logica.
Prof. dott. R. Beuussi.
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* * CLASSE VIII.

R e l i g i o n e  c a t t o l i c a .  —  Dne ore per settimana.
Storia d*lla Cliiesa. Don G. Artico.

R e l i g i o n e  i s r a e l i t i c a .  — Un’ora por settimana.
Lettura o ver slo ne dol Salterio.
Storia. Dai tempi di Alessandro il Grando sino alla distruzione di 

Gerusalemme.
Teologia morale.
Grammatica. Analisi grammaticale. S. .11. Molli.

L i n g u a  l a t i o a .  — Cinque oro por settimana.
Lettura. O ra z i o: Una scolta dallo Odi, dalle Satiro e 1’Epistola “Do 

arte poetica,,.
T a c i to :  Annali, I, II.
L iv io  e V irg il io :  Passim.
Compiti. Secondo il piano. Prof. K. Adami.

L i n g u a  g r e c a .  — Cinque oro por settimana.
Lettura. P la to n e :  Apologia di Socrate, Critone, Lachete, Liside.
S ofocle : Elettoa.
O m o r o : Odissca, XII, parecchi brani passim.
Compiti. Secondo il piano. Dir. G. Vottacli.

L i n g u a  i t a l i a n a .  — Tre ore per settimana.
Lettura. Dali’Antologia, Vol. HI. Considorazioni gonorali sullo s tu to 

dolle lettere nol secolo XVII. Lirici o satirici. Storici. Prosatori 
ehe coltivarono vari generi letterarl. Condizioni dollo lottere nol 
secolo XVI. Storici o politici. Epici. Biografi. Sorittori clio trat- 
tarono vari generi letterari. La Commedia nel cinquoconto. — 
Vol. IV: Origine e successivo svolgimonto dolla lingua itallRna. 
Le lettere italiano nel secolo XIII. Poeti, prosatori. Sorittori del 
secolo XV. Poeti, prosatori. D a n te , commento, doll’ Inferno 
(C. XXI alla fine) e del Purgatorio. Sommario o brani scelti del • 
Paradiso.

Compiti. Secondo il piano. I som. Prof. G. SzoinbatliMy.
II „ „ lt. Pierobon.

L i n g u a  t e d e s c a .  — Tre ore per settimana.
Noe, II parte. Lettura dei brani di prosa o di poesia dei princi- 

pali serittori da KI op,s to ck  lino a G oe the . Traduziono dal- 
1’italiano in tedesco (Manzoni).

Compiti. Secondo il piano. Prof. C. Wendlennor.

Sloria e geografla. -  Tre ore per settimana.
Geografia, storia e statistica deli’ impero ausfro-ungarico, o rica- 

pitolazione doUa storia greca o romana.
Prof. L. Morteani. 1



M a t e m a t i c a .  — Dne ore per settimana.
llipetizione di tutta la materia con applicazione e d esercizi.

Prof. A. Zenker.

F i s i c a .  — Tre ore per settimana.
Calorieo. Magnetismo. Elettricita. Acustica. Ottica. Elemanti di 

astronomia. Prof. A. Zenker.

P r o p e d e u t i c a  f i l o s o f i c a .  — Due ore par settimana.
Psleologia empirica. Prof. dott. 11. Benusai.



E L E N C O  DEI LIBRI  D l  T E S T O

ad op erati n e ll’ in seg n a m en to .

1. Itolig-ione cattolica.

Classe I: Catechisrao grande.
Classe II: P. Cimadomo, Cateehismo del culto cattolico.
Classe III: Storia sacra del V. T. — Geografia flsioa della Palestina del

Favento.
Classe IV: Storia sacra del N. T.
Classe V : Wappler, Trattato di religione cattolica P. I.
Classe VI: „ „ „ „ P . H.
Classe VII: „ „ „ „ P. 111.
Classe V III: Fcssler. Storia della Chiesa di Cristo.

2. Religione israolitica.

Classi inferiori: Jiibbia ebraica, Formülario delle orazioni. — Ehr man n, 
Storia degli israeliti, tradotta da S. ß . Molli. — S. Ji. Metli, 
Cateehismo.

Classi superiori: Bibbia ebraica. — S. J). Luzzatto, Lezioni'di Teologia mo
rale israolitica. — Ehrmanu. s. s. — S. Ji. Melli.

8. L in g u a  Intimi.
« *

Grammatica di G Schnitz, riveduta dal Fovnaciari, in tutte le'classi. 
Schultz. Raccolta dei temi, nello classi III, IV e V.
Oandino. La sintassi latina mostrata con luoglii delle opere di Cicerone, 

ecc. Parte I, nelle classi VI, VII, VIII.
Classe I: Schultz Enercizi por la grammatica latina.
Classe I I : „ „ » „ „ „ 4

Classe III: Cornelio Nipote, od. Zernitz.
Classe IV: Ccsare, Do bello gallico, ed. D elan t, — Ooidio, Poesio scolte 

da Casagrande.
Classe V: Tito Livio, cd. Zingerle. — Ovidio, cd. Sedlnnvyor.



Classe V I: Sallustio , od. Sclieimller. — Vin/ilio , eil Güthling.
Classe V II: Cicerone, Orntiones seloctae, ed. Klotz. — Laelitm, ed Seluche.

— Vin/ilio , ed. Güthling.
Classe V III: Orasio, ed. min. Müller. — Tacito, ed. Halm.

4. Lingua greca.

Grammatica di Curtius-Hartel, in tutte le classi.
Classe III: Sche tM , Nuovi esercizi greci.
Classe IV: „ „ „ „
Classe V : „ Crestomazia di Senofonte. — Oniero, 1 Iliade, ed. Defant.
Classe V I; Iliade , ed. Sclieindler. — Erodoto, ed. Lauczizky (Gerold). — 

Senofonte, nella Crestomazia dello Schenkl.
Classe VII: Demonične, ed. Defant. — Oinero, Odissea, ed. Pauly-Wotke. 
Classe Vlil: Platone, ed. Cbrist-Cristofolini. — Oinero, Odissea, ed. Pauljr- 

Wotke. — Sofocle, ed. Sclmbert-Adami.

5. Lingua italiann.

Classe I: Dcnialtio, Grammatica ad uso delle scuole,-— Libro di lettura 
per lo classi del Ginnasio inf. P , I.

.C lasse II; D einattio, c. s. — Libro di lettura ecc., P 11.
Classe III: „ „ — „ „ „ P. III.
Classe IV : Libro di lettura ecc., P. IV.
Classe V : Antologia italiana, P. 1.
Classe V I: „ „ „
Classe VII: Dante, La Divina Commedia. — Antologia italiana, P. II.
Classe VIII- P III IVVlil. „  „  „  „  „  1 . 1 11,1 r.

6. Lingua tedesca.

Classe I: M ittler, Corso pratico di lingua tedesca, P. I.
Classe I I : ,, „ „ „ „ „
Classe III e IV: Mittler, Corso, ecc, P. II.
Classe V: M ittler, Grammatica della lingua tedesca. — NoS, Antologia

tedesca, P. I.
Classe VI: Cobenzl, Grammatica della lingua tedesca — N ot, Antologia 

tedesca, P. I.
Classe VII: Noe, Antologia tedesca, P. II. — Cohen?!, Grammatica.
Classe V III: „ „ „ „ —

7. (Joografla e storia.

Classe I: Seydlitz, Elementi di geograiia.
. Classe II: Gindel-y, Compendio della storia universale, P. I. — K lu n ,

Geograiia universale, P. 111.



— 78 —

Člasse III: Gindely, c. S., P. II. — K lim , c. s., P. III.
Classe IV : „ c. s., P. III. — „ c. s., P. II.
Classe V: „ Manuale di Storia universale. Storia antica.
Classe V I: „ „ „ „ „ dell’Evo medio.
Classe VII: Pii Iz, Evo moderno, trad. da T Mattei.
Classe V lil: I la n n a k , (Jompendio di Storia, G« o grafi a e Statistica del la

Monarchia austro-ungarica.
, A tlan te T ram pier, I—Vlil.

Putzer, Atlante storico, II—Vlil.

8. Matomaticn.
%

Classe I e II: M očnih, Aritmötica, P. I, versione del dott. G. Zampieri. 
Geometria P. I.

Classe III e IV: M očnik, Aritmetica, P. II, versione del dott. Zampieri. 
Geometri», P. II.

Classe V: M očnik , Algebra, versione di P. Magrini. — M očnik , Trattato 
di Geometria.

Classe V I: M očnik, Algebra. W ittstein, Stereometria e Trigonometria. 
Classe VII e VIII: M očnik, Algebra. W ittstein, Trigonometria. Böhm , Ma

nuale logaritmo-trigonometrico. F rischauf, Introduzione alla 
Geometria analitica.

9. Scienzo linturali.

Classe I: Pokorni/, Storia illustrata del Regno animale, Ermanno Loe- 
scher. Torino e Vienna, 1885.

Classe II: Pokornu, c- s Pokorni/ e Regno vegetale, versione del prof.
Teod. CarueL

Classe III: B itch ing , Elementi di mineralogia, versione di E. Girardi, 
Vienna 1885. Vlacovich, Elementi di lisica.

Classe IV: Vlacovich, idem.
Classe V: Pokorni/, c. s, Regno minerale e regno vegetale.
Classe VI: „ o. s., Regno animale.
Classe , VII e VIII: M iinch, Trattato di lisica.

10. Proportouticu filosofica.

Classe VII: B eck, Elementi di Logioa, versione del dott. Pavissicli. 
Classe VIII: L in d n er, Psicologia empirica, versione del dott. Maschka.

•  *  •



IV.

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

nelle classi superiori

TEMI D’IT ALIANO.

CLASSE V.

Ulisse fra i Ciclopi. La caccia e 1’ uccellazione. Una famiglia di 
zingari. Morte d’Alcone. 11 Nilo e la sua importanza nella storia dell’an- 
tioo Egitto. 11 fuoco. II baeio del perdono. Ad ogni uccello suo nido h 
bello. Gli Ultimi giorni di carnovaje. La ballata nel-secolo XIX. Ricordi 
della mia infanzia. La sola ricchezza non'fa l’uomo felice. I personaggi 
principali deli’Adelchi. II passero solitario del Leopardi.

Al mare, al m are....
Al mio verde fragrante Adriatico. (G. d ’A n n u n zio .)

CLASSE VI.

'II canto d’ Igea (stille tracce del Prati). La morte d’Ildegonda. Storia 
d’una piumina d’acciaio. Elogio degli uccelli. Giugurta ali’assedio di 
Zama. Un sogno bizzarro. Meglio aver nemici ehe adulatori. P ii  e da 
fernere la luainga c.lie la minaccia (dal Fior di virtii). Raccogliere ne’ 
“Promessi sposi,, aleune manifestazioni deli’egoismo umano. La Merope 
del Mattei e quella deli’Allieri. Notti d’estate. Sere d’ inverno. II cai'at- 
tere del Parini studiato nelle sue opere."La letteratura italiana nel set- 
tecento.

CLASSE VII.

Quali fatti preparano il passaggio dell’evo medio all’evo moderno? 
Perclie studiamo 'i Qualisono i pericoli della p o ver t i  e della riecliezza?

. Vita di Dante dedotta in gran parte dal suo poema. La perseveranza 
conduce 1’ uomo ad ottenere il suo intento. Rispetto alla vecchiaia. I 
Franeescani trafugano le ossa di Dante Alighieri. Leggendo 1’ Alfieri.

♦ L’Alighieri della vita nuova. Campane. 11 “Filippo,, deli’Alfieri ed il “Don 
Carlos,, dello Schiller. L’arte non e soltanto tiglia deli’ ispirazione, ma 
anche della sapienza,
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c l a s s e  VIII.

Capaneo, conslderazioni storiche od estetiche. “Ant disco aut di- 
scede,,: pai’ole scritte sulla porta di una scuola. Quo semel est. imbuta 
reccus servabit odorcm Testa din (Orazio). Vantaggi recati dalle rapide 
e numerose comunicazioni moderne. 11 medico II sonno. Le mio predi- 
lezioni letterario. II primo canto deli’“Orlando furioso,, o il primo della 
“Gerusalemme liberata,,. Alberi. La canzone alla Vergine del Petrarca. 
L’ egoista.

Non nel mondo lisico soltantoj anclie nel mondo moralo il moto 6 
vita, e morte il ristagno (tema di maturitii).

TEMI DI  TEDESCO.

Traduzione di brani scelti da diversi autori, nel VII e VIII corso 
per lo piu dal Mctnzom  e Leqpardi.

T o n i  liberi nel V I I  c n e l l 'V I I I  corso:
1. Die lateinische Hof- und Klosterdichtung.
‘2. Des Lebens ungemischto Freude ward keinem Irdischen zu 

Thoil (Schiller).
H. Die Hauptursachen des i!0 jährigen Krieges.
4. Ueber die Volksbücher ernsten Inhaltes.

“Siche, wir hassen, wir streiten, es trennet uns Neigung u. Meinung, 
Aber es bleichet indes dir sich die Locke wie mir.,, (Schiller.)

Die weltgeschichtliche Bedeutung Karthagos.
Wäre es vortheilhaft, die Zukunft vorayszuwissen V

Nur Dämmerung ist unser Blick.
Nur Dämmerung ist unser Glück. (H erder.)

Im Glücke nicht vormessen,
Im Umglück nicht verzagt.



V.

S T U D I  L I B E R I

D i s e g n o .  — Sei ore por settimana.
Corso I. Esercizi di disegno geometrico a mano libera. Foglie sim- 

metriche semplioi; ornamenti piani e semplici,
Coi'so I I . Ornamenti secoiido i modelli del Teubinger, a semplice 

contorno e a mezz' ombra.
Como 111. Ornamenti ad aoquarello. Copie d’ ornati dal gesso;pro- 

spettiva elementare. E. Zernitz.

C a l I i g r a f i a .  — Quattro ore por settimana.
Carattere in^leso, tedesco e rotondo. <>. Leban.

Gin n a s  l i cn .  — Dne ore per settimana, nella civica Palestra diretta dal 
signor L. de lleya.



a r a g g u a g l i  s t a t i s t i c i

1 .  N u m e r o

Alla fine del 1890-1891 . . . 
Al principio del 1891-1892 #. 
Entrati durante l’anno . .

Inscritti in tutto
T-i fgiii app. all’IstitutoPromossi j feenut| *Jal d. fnov.

dell’Istituto . . . .  Ripetenti' yelmti da, [U fuori _

Straordinari .........................
Usciti djjrante l’an n o ..............

Alla tine del 1891-1892 
.Di questi furono: 

scolari pubblici . . . 
iv privati . . . 
„ straordinari .

2. Patria  
•

Trieste e territorio . .
Is tr ia .............................
Gorizia-Gradisca . . .
Tirolo .........................
Dalmazia.....................
Austria inferiore . . .
Ungheria......................
Italia . - .................\  . .
S v izze ra ......................
G re c ia .........................
E g i t to .........................
P o rto g allo ..............
Turchia.........................

Somma 

3. Lingua materna
Ital iana 
Tedesea 
Slava. . 
Greca . 
Inglese . 
Francese

Somma .

C .L  A S S E
II III

| h  \ c  I ( l

27

27

33 33
38 30
2 2

40 38

83 33
0_ 1

1
9 7

IV I V VII VIII

27, 27 38 
31 2!) 42 
- 1 — 1 1

42, 45'
37,
2
3

32,

31

30̂

io  r»
I f

4032

32̂ 40

31

30

31

24 22 37, 2f> 
3 l| 3

H  - |  1 
!

2 —  —

— 1

31 ‘I I 32 40 31

2«), 27

31

40. 30 
— 1

 I__
i I 

29 43 26
251 34:j 22 

1 '  4  2
2 4-1 i
II 1

I I
j  - r25 38 20

2fJ 85̂  25 
3' — 

1

18 32 
4] 4

 I _

i| - !  
i i

2t

_i
_ I _ J _
25 381 5e

32 40, 31

24 3(5 2ß
1 —i _
“l _  

I _
i

2 .')

18 20 19 
(i 8j I

H

27 24

21; 24 

1

1

38 21! 27, 21 •I I I

25

25

c«
a
sow

304
4(X)

12

412
248
119
38
5

357

350
fi

277
44
10
4
4
1
4
7
2
1
1
1
1

357

3' 1

357



3 L A S S E cč
I 1 11 ITT 1 cs— -— ---- ---- IV V VI VII VII o* a b c I a b a b «3

4. Religion«

C atto lic i........................................ 21 2< 2< 2  r Si 2C 20 31 2; 24 ‘>1 290I s r a e l i t i ....................................... I r < 2 f !0. 5 7 ; o 3 fl 51Greco-ortodossi............................. 2 4 1 1 _ 1 O
Evangelici di confess August. . 1 1
Senza con fessio n e ...................... S 1 1 — 1 —1 ___ 

! G

Somma . 27 31 31 32 40 31 25 38 20 27 24
I

25 357

5. Eta

Di anni 11 ...................... 11 11 14 39„ 1 2 .................................... 8 11 10, 1(i 13 58
» .................................... 4 £ 5 8 10 10 8 _ _ _ ___ _ GO» ?4 . . , ......................... 3 3 1 5 7 » 10 14 8 _ _ _ 00
» 1 » .................................... 1 — 1 3 3 f> 4 15 G 8 _ 40
1! l ß .................................... l 1 2 7 71 r> G — 30
» 1' .................................... 1 2 .*1 8 7 i 28

IH ...............- ................. — — — 5 0 8 19
1 9 .................................... — — — — — — — — 1 -- 5 5 H*,  a o .................................... — — — — — — — — 1 _ _ 4 5

» 2 1 .................................... — — 1 1

Sommam 27 31 31 32 40 31 25 38 20 27 24 25 •357

(i. Doinicilio d»*i genitori

Del lu o g o ...................... 22 2f> 28 27 39 30 21 30 23 94 94 ■?3 322Di t u o r i ................................ G 3 5 1 1 4 2 3 3 2 35
■ « K#

Somma . . 27 31 31 32 40 31 25 38 20 27 24 25 357

7. C lassificazionc t

n) Alla fino dell’anno scolastico
1891 - 18!>‘2 :

1. Prima classe con eminenza . 3 3 3 3 5 3 2 2* 1 9 4 G 38‘2. Prima c l a s s e ......................... n; 15 17 17 19 15 11 20 15 19 10 19 1993. Seconda classe......................... 2 G 5 4 r> 4 7 8 2 _ 3 404. Terza classo............................. 2 2 2 4 2 4 1 2 1 1 • 215, Aiumessi:
all’esnme <li riparaziono . . . 4 4 4 4 9 4 4 5 0 5 1 50ad esame suppletorio . . . . — — — — — 1 — _ _ 1

Scolari straordinari...................... -- 1 — — — — — — 1 — — — 2

Somma . f. 27 31 31 32 40
i

25 38 20 27 24 25 357
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Z I A S S E ce
• I II III '  ag

IV v VI VII Vlil
a 1 1 ! c a 1 h a *

V VIII m

b) Aggiunta ali’anno soo-
lastico 1800-01:

Ammessi ad esame di
ripar. o suppletorio . . 3 r 2 5 6 1 4 6 8 4 4 2 50

Corrisposero.................. 2 r> 1 3 4 1 3 4 8 4 2 — 37
Non corrisposero . . . — — — — — — — — — 1 — 1
Non comparvero . . . . 1 — 1 2 2 — 1 2 — 1 2 12
Risult. finale del 1800-01:

1. Prima classe con emin. C 4 C 4 3 2 1 2 3 5 5 3 44
2. Prima classe.................. 23 20 15 23 21 17 18 27 24 17 10 13 237
3. Seconda classe . . . . 8 8 G 5 7 5 3 5) 1 1 4 2 50
4. Terza c la sse .................. 2 1 6 2 2 8 5 —

Scolari straordinari . . — — — — 1 — — — ~ 1
_ z

1 3

Somma . . 30 33 33 34 34 27 27 38 28 24 28 10 3G4

8. Tasse

a) Tassa scolastica:
1. Paganti nel I Semestre 26 35 27 21 30 10 16 38 16 12 20 18 276

» 11 d 10 24 18 23 25 IG 15 31 16 11 10 15 232

Esentati nel T Semestre 4 2 6 18 13 12 12 10 10 14 6 0 110
n j) ^  n 10 7 13 10 17 15 18 12 10 15 7 11 140

2. La tasja scolastica am-
mon t6 nel I Sem. . . f. 208 280,210 102 240 152 128 204 IGO 120 200 180 2340

n H  n • • » 152 102 141 181 200 128 120 248 
1

ICO 110 100 150 1078

Somina . f. 3G0 472 300 37G 440 280 248 512 320 230
_ _

300 330 4318

b)  Tassa d’ iscrizione . . f. IM.—08,—«2,— 4.—10.- 4_ 4,- C,— 4.— 4,— 4,— 234,—
e) Tassa per la biblioteca

degli scolari . . . .  „ i7.r>o 19,—17.50 12.—14,— 9,— 8.50 9,— 0.50 10.50• 8.50 140,—

Somma . f. 81.50 87.—79.50 10.—24.— 9,—12.50 18,—ir,—10.50 14.50 12.50 380,—

} 9. Freqnentazione della
Calligrafla e mater, liber«

C alligrafia ............................ 9 8 0 8 11 _ — 45
( I Corso . . 9 7 G 1 f) 1 20

Disogno  ̂ II „ . . . 1 2 1 6 4 1 15
1 HI „ . . . — — — 2 1 4 _ 1 3 — 1 1 13

G innastica......................... 2 8 5 6 4 1 7 5 — 6 2 — 41

10. Stipenili

Numero degli stipendiati . _ _ 1 _ 1 1 1 4 1 2 11
Importo totale degli »tip. f. -- -- 200 -- -- 12G — 105 105 420 150 227.(10 1383.60

*



Bl S T I P E N D I  E S U S S I D I

Erano stipendiati II scolari giitsta il seguehte P rospetto :

ou Titolo
<Xo 11 o stipendio

Importo
it. 2 
« 1

D
1 Decreto di coriferimento Parziale Compl,

S-5, & fior. | s.* fior. s.

I C l Stip. Vlaeli . . . Luog.e 10/12/91 N. 18199 200 — 200 —

! II B l „ ginn, triest. » f>/ 2 /92 N. 1123 105 — 105 —
III A 1 „ Francol . . i) 30/11/90 N. 182(19/1 X 126 - 126 —

IV 1 „ ginn, triest. 19/11/90 N. 17249/IX 105 105 —
V l V 25/11/89 N. 10716/IX 105 — 105'

VI 2 n 9/12/88 N. 18232/IX 105 — 210 —

n 1 25/11/89 N. 16716/IX 105 — 105 —

V 1 » V 19/11/90 N. 17249/IX 105 — 105 —
1 VII , Mazzoni . . . . Mag.o 20/5/90 N. 1910I/VI 

Luog.e 16/11/90/ N. 15577/IX
150 _ 150 _

VIII 1 Stip. Gattei. . . 77 CO 77 60
1 „ C. bar. Beinolt Dep. di Borsa 13/1/92 N. 5 150 — 150 —

'
Totale fior. . . — — 1138 60

Cinque soolari ebboro un sussidio dallit Giunta provinciale dell’ Istria.
E’importo per i libri scolastici disCribuitl dall’ inclito Municipio 

agli scolari poveri di questo Oiunasio asceso a fior. (>00, o furono prov- 
veduti di tutti i libri necešsari 105 scolari.

II signor K. Schölt elargl a Natalo 1’ importo di fior. 25, perclie 
venisse distribuito a scolari poveri e meritevoli della II B.

L’unione filantropica triestina “La Previdenza,, sussidiö parecchi 
scolari dell’ Istituto con oggetti di vestiario, con piccoli importi di 
danaro, a tro pagö pur iutoro il didattro.

11 signor bar. Giuseppe de Latzarini, nell’anno scolastico 1890-181)1 
allievo di questo Istituto, regalö 17 libri scolastici a favore del fondo 
libri gratuiti,

Sieno rese le piü sentite grazie ai geuerosi benefattori.



VJI.

A U M E N T O  DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE

A) Biblioteca <lei Professori.

B ib li o te o a r io : I sem. Prof. G. de Szombathely 
II „ „ C. C r i s t o f o l i n i .

1. D o n i .

D a l l ’ eco. i. it. M in is tero  d e l  C u lto  ed  Is tru z io n e  : C. v. Duiicker, D a s  
B u ch  vom  Vator R a d etz k y  — Albin o. Teiiffenbuch, N eues. I llu s tir to s  
V aterlän d isch es E hrenpu ch .

D a l i . ’ e c c . i. u. L u o g o t e n e n z a : B o llo ttin o  d e lle  L o g g i eil O rdinanze per  il 
L ito ra le  a u stro -illir ico .'

D all’ inclita P uesidknza ju ’Nicii'Ai.E: D ie  '■oestorreichische M onarch ie  in  
W o r t u n d  B ild  — B o llo ttin o  s ta t is t ic o  m e n sile  d e lla  c it ta  di T r ieste  
e sn o  terr ito r io  — C atech ism o p er  i prim i so c c o r s i ' in  caso  d! infor-* 
tu n io  — dott. Schatzmayer, A v a n zi d e li’ an tico  d ia le tto  tr ie stin o .

D aLI.A 8PETTABII.E DlllEZIONE DELI.’ OSSERVATORIO MläTEOltOLOQICO AsTRONO-
m i o o : II B o llo ttin o  m o teo ro lo g ico .

D a l sig . dott. N atai.k V ianem .o, giiY a llio v o  di q u esto  Is t itu to , ora pro- 
te sso re  n e l R . G in nasio  di T rev iso : L ’ep itaflo  p er  g l i  a u silia r i ca d u ti  
a  C orinto. V enezia  18S)2.

Dal sig. G. dott. M arina, giii allievo di questo Istituto, ora profcssore 
nel R. Liceo di Potenza: Romania e Germania.

D al sig . c a v . S c h r o e d ü r , e secu to re  testa m en ta rio  del do fu n to  s ig . F e d e r i c o  

R e o b n s d o b f f : D’Azeglio, N ico lö  d e’ Lapi. M ilano 1841, B orron i e S co tti, 
4 vo l. leg. in  2 — D’Aaeglio, L ctto re  a G iu sep p e  T orelli, con  fram - 
m onti in c o n tin u a z io n e  dei M ici R ico rd i, II ediz. M ilano, Carrara 
1870 — D’Azeglio, L ettg re  a  su a  m o g lio  L u isa  B lon d ei, per. cura  di 
G. Carcano. M ilano, 1870, R ech ied ei-C arrara  — I'\ Sansovino, V enetia, 
c itta  n o b iliss im a  e t  s in go lare. V enetia, I. S a n so v in o , 168.1 — Bctxzocchi, 
P o es ie . T rieste , 1878, A p p o lo n io  — Carcassonne, C enn i in to rn o  alla  
v ita  di N ico la  B o tta c in . T r ieste , Idoyd, 1877 — Quirini, Stam p alia , 
C anti lirici^  T r ieste , 1817. U na co p ia  di lu sso  ed  u n a  sem p ljce  — 
dott. Iiajajnonti; D ella  v ita  e d eg li sc r itt i do ll’ abate  dott. F ra n cesco  
Carrara di Spalato, 185-1, O liv e tti o G io v a n n iz io  — Cdlini, Vita, II ediz. 
M ilano, S o n zo g n o , 1871 — Occioni, X IV  M aggio  1805. D a n te  unilicil- 
toro d e i m on d i di P la to n e  o d’ A r isto tile , p o e ta  doll’ umaniMu T rieste ,
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1865 — *** Prospetto complessivo (legli spettacoli musicali o coreo- 
grafici rappresentati nel TeatrtS Comunale di Trieste 1840-67. Trieste, 
C. Coen, 1807 — Memorie del Teatro Comunale 1801-76, raccolte 
da im veccliio teatrofilo. Trieste, Appolonio — Bottura, Storia del 
Teatro Comunale di Trieste. Trieste. Balestra, 1885 — Rossetti, Mc- 
ditazione storico-analitica sulle franchigie della Cittii e Portofranco 
di Trieste. Venezia, Vicotti, 1815 — Collana storica diretta da C. Canth, 
Milano, Corona e Caimi, 1863-08, vol. I-Xlt, XIV-XXII, XXIV-XXIX, 
XXXIII-XLL -(assieme 36 vol.) — Alighieri, La Divina Commedia (bibl. 
class. ital. ant. e mod.), Milano, Bettoni, 1825, i5 vol. — Petrarctlj Le 
Rime, id. ib., 1821, 2 vol. — Mancini, La Georgica e 1’ Eneide di Vir- 
gilio. volg. in ottava rima, N 10 doli’ ediz. in 150 esempl. Firenze, 
1837, Ciardetti — Canth, Storia dolla Cittii e della Diocesi di Como. 
Firenze, Le Monnier, 1856, 2 vol. leg. in uno —■ Generini, La, suonata 
dol Dlavolo. Trieste. 1880, Tomasich — Rossetti, Sette lettere inedite 
d’argomento municipale; premesso un cenno biografico doll’autore, 
Trieste, Lloyd, 1874 — Reumont, Gino Capponi, Ein Zeit und Lebens
bild. Gotlia, F. A. Perthes, 1880 — Niccolini: Giovanni da Procidu. 
Berlino 1838. Schlesinger — Rosmonda d’ Inghilterra d. d. senza data
— Arnaldo da Brescia. Berlino, Schlesinger; in un vol. — Canth, 
Ezelino da Romano. Torino, Ferrero e Franco, 1852 — Rossetti, 
Petrarca, Giulio Celso e Boccaccio, illustrazione bibliologica. Trieste, 
1828, G. Maronigh — Cantii, Gli eretici d’ Italia. Torino, Uniono 
tipografica, 1805-66, 3 vol. con ritratto doll’ autoro annesso al I vol.
— IJeljino, Memorie stoi’icho della Republica di San Marino, IV ediz. 
Napoli, Nobile 1805 3 vol. — Gagliuffi, Specimon de fortuna latini- 
tatis, Augustae Taurinorum. Fayale, 1833 — Rossetti, 30 Settembre 
1382 — II sogno di Bonomo Corvo. Nuova ediz. curata dal dott. 
Loser. Un esemplare, Trieste 1882, Pisani; altro esemplare ib. To
masich — %.* Biografla degli uomini distinti coutemporanei. Punt. 
prima, Trieste, Lloyd, 181!) — Gazzoletti, Falco Lovaria, leggenda. 
Trieste, Lloyd. 1815 — Tommaseo, Intorno a cose Dalmatiche e Trie
stine, Trieste, Lloyd 1817 — Romanin, Lezioni di Storia veneta, 2 vol. 
Firenze, Succ. le Monnier, 1875 — Villani, Croniche. TrieSte, Lloyd, 
1857-58, 2 vol. — Cavalca, Vito dei Santi Padri. Trieste, Lloyd, 1858
— Varchi, opere, 2 vol. Trieste, Lloyd, 1858-59 — Guicciardiiu, La 
Historia d’Italia. Venetia, Bovilacqua, 1505 — GitUcianlini, La Hista- 
ria d’ Italia. Venetia, Ugolino,-1590 — Plutarco, le Vite, trad. daPompei 
con aggiunte. Padova, Crescini, 1810-18, 13 vol — Hume, Storia di 
Inghiltemv. Milano, Bettoni, 1825, vol. l-III (bibl. storica di tutte le na- 
zioni)— RoSertson, Storia*dell’America. Milano, Bettoni, 1821-22, vol. 
1-111 (id.) — Sismondi, Storia dei Francesi. Milano, Bettoni, 1822-23, 
vol.J-V (id.) —  C o.i t , Storia della casa d’Austria. Milano, Bettoni, 1821 
(> vol. (id.) — Ihnino,-Delle rivoluzioni d’Italia. Milano, Bettoni, 1820, 
4 vol. (id.) — Giannonv, Istoria civilo dei Regno di Napoli. Milano, 
Bettoni, 1821-22. !) vol. (id.) — l.irio, Storia romana trad. dal Nardj, 
con supplementi. Milano, Bettoni, 1824-25, 7 vol. (id.) — Vvlleio Pa- 
tercolo, Storia Romana — Valerio Massimo — Detti o tVitti memorabili. 
Mjlano, Bettoni. 1820, 2 vol. (id.) — Floro, Storia romana trad. Ligni,
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Salusfio, Le guerrp Catilinaria e Giugurtina, trad. Alfieri. Milano, Bet 
toni 1823, vol unico (id.) — 'Facito, Opero stox'iehe, trad. Davanzati. 
Milano, Bettoni, 1822, 2 vol. (id.) — Brackcnridge, Storia della guerra 
fra gli Stati Uniti e 1’ Inghilterra, trad. Borsieri. Milano, Bettoni, 1821, 
vol. nnico (id.) — Levesque, Storia della Itussia. Milano, Bettoni, 1825-20, 
vol. 3 (id.) — Machiavelli, Le istorie fioront.ine. Milano Bettoni, 1823, 
vol. unico (id.) — Botta, Storia della guerra doll’indipondonza degli 
Stati Uniti d’ America. Milano, Bettoni, 1820, vol. 3 (id.) — Bentivoglio, 
Guerro di Fiandra. Milano, Bettone, 1820, vol. 3 (id.) — Mailet, Storia 
degli Svizzeri, trad. Porcari. Milano, Bettoni, 1823, vol. 2 (id.) — Gibbon, 
Storia della decadenza e rovina dell’inipero romano. Milano, Bettoni. 
1820-24, vol. I-VI, X-XVI (id.) — Trogo I'owpeo, Lo istorie comp, da 
Giustino. Milano, Fontana, 1829, vol unico (id.) — ViUemain, Storia 
di O. (Jromwell. Milano, Bettoni, 1821, vol. unico (id.) — Itampoldi, 
Cronologia universale. Milano, Fontana, 1828, vol. unico (id.) — Gemre, 
Commentari. Milano, Fontana, 1828, vol. unico (id.) — Giambullari, 
Storia d’ Europa. Milano, Fontana, 1830, vol! unico (id.) — Gurzio Itufo, 
l)ei latt.i d’ Alessandro. Milano, Fontana, 1829, vgl. unico (id.) — 
Darila, Storia delle guerro civili di Francia. Milano, Fontana, 1829-30, 
4 vol. (id.) — Salaberry, Storia dell’impero ottomano. Milano, Bet
toni, 1821-22, 3 vol. (id.) — A. Marcellino, Storie, trad. Ambrosoli. 
Milano, Fontana, 1829, I vol. — Vriorato, Historia di Leopoldo 
Cesare. Vienna, Hacque, 1070, 3 vol. in 4° — Ifßand, Teatro prec. 
dalla vita deli’ autore. Treviso, Andrcola, 1829, 24 tomi in 8 vol. — 
Ruripide, Tragödie, trad. da F. Bellotti. Milano, Stella, 1829, vol. unico
— M. Moro, Vedute di Triesto. Venezia, 1854 — Bardi, Vittoria na
vale (di Venezia cont.ro Federico I). Venetia, Piuelli, 1619 — *** AI 
cav. Domenico dott. ßossetti nob. do Scander restituito a sanitä. Trieste, 
Marenigli, 1841 — Summa, La mascliera del Giovodi grasso. S. Vito, 
1840 — Rivista internazionale, 19 dispense dell’annata VIII, 1877.

Dal sig. Frol'. C. Ciuaiopor.iNi: Iiivista di filologia e d’istruzione classica.' 
Torino, luglio 1890 — giugno 1892, 8 fase.

Dal sig. Prof. B. A d a m i : Q .  Hoi'atii Flacci Omnia poemata cum ratione 
carminmn ecc. Venetiis, apud I. M. Bonollum, 1809.

2. A equisti.

La Gultura, diretta da U. Bonglii, ann. II della nuova sorio, lloma, 1892
— Giornale storico della letteratura italiana, v. XIX — Nuova An- 
tologia, ann. XXVII. Koma, 1892 — Annuario scientifico ed indu- 
striale, Anno XXVII (1890), Milano, Treves, 1891 — Zeitschrift für 
österr. Gymnasien 43 Jalirg. Wien, 1892 — Mlttheilungen der K. K. 
Geogr. Gesellschaft in Wien, vol. XXXV, 1892 — Zeitschrift für das 
Kealschlilwesen hgg. R. Kolbe. Wien, 1892, anno XVII, fase. 1.-5 — 
Zeitschrift l'iir Elektrotechnik. Wien, 18921; ann. X, fase. 1-0 — Verord
nungsblatt dos Min. f. Cultus und Unterricht, 1892 ■- Statistische Mo- 
natschtrif XVIII Jahrg. — Ozanam, Paganesimo e Cristianosimo, I vol. 
Billner, Programm-Arbeiten, in 2 parti — Guida scematica di Triesto,

9
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1802 — Raocolta rti Loggi, vol. VII — Reclus, Nuova geografia uni- 
versalo, 1'asc. 159-500, Milano, Vallardi — Carmina quinque illustrium 
poetaruin (Bombo, Navagcvo, Castiglione, Cotta, Flaminio). Veneti is 
Lilius, 1558 — C. Julii Caesdris Commentarii, Lugduni, apurt. T. Pa- 
ganum, 1540 — Pausaniae rte florentišsimis voteris Graeciae regio- 
nibus Commentarii a li. Amasaoo conversi, Basileae, por M. Isingri- 
nium, 1557 — A. Politiani, Epist. lih, XII, Miscellaneorum ('entnria I, 
Antverpiae, apud Pli. Nutium, 1507 — M. Tullii Ciceronis Topiča art 
C. Trebiitiura, Cremonao, apurt P. Bozolam, 158)3 — M. Tullii Cicc- 
ronis, opora cnni rteloctu Connnontariorum, Patavii, Typ. Seminarii, 
1757, vol. 9 — C. Pii ni i Secundi Nococomensis Liber rte viris illu- 
stfibus, Basileae, ex off. T. Oporini, 1547 — Castigationes Petri Vic- 
torii in M. Tullii Ciceronis epistolas, Basileae, Typ. Ioan. Grapliei, 
1537. — Comento rti Christo/oro Landino so p ra la Comedia di Danthe 
]>oota excellentisaimo, Vinegia, Petro Cremonese, 1491 — Giuseppe 
Bavbievi, O razi oni quaresimali ed altro nuove opero. Milano, Vallardi, 
1887, vol. 7 — Arturo Graf, Roma nella memoria e nell’ immagina- 
/.ione del medio evo, Torino, Loesoher, 188*2-8.8, vol. 2 — Opere del 
conte Gttspurc Gozzi Viniziano, Padova, Tip. della Minerva, 1818-20, 
vol. 1(5 — Heins, Schlüssel zur Aufgabensammlung, 2 vol. — Scholia 
in Euripidem cd. Dindorf, Oxoniao, 18(i3, 4 vol. — Sedlatschek, Das 
Haus Habsburg-Lotliringen — Nigra, La chioma di Berenice — Ebert, 
Geschichte der abendl. Litteratur des Mittelalters, II Bd. — Pozttuli, 
liomani o Peracehi, Dizionario di ogni Mitologia e Anticliita, 8 vol. — 
Jmp. Justiniani Novellae, od. C. E. Zachariae a Lingenthal, 2 pl. in 
un vol. — Just in us rec. T. Ieep, Lipsiae. 1859, un vol. — Jmp. Justiniani 
Institutionum, libri IV, ed. Schräder, Berlin, 1855 — Imp. Justiniani 
Corpus Juris Civilis, ed. Schräder, Berlin, tom. I — Helbig, Das homo
rische Epos, Leipzig. 1884 — 1)'Ancona, Origini del toatro italiailo, 2 
vol., Löscher 1891 — Teatro antico tragico-comico ecc. Venezia, 1785
— Lirici antichi fino al soc. XVI, ib. 1784 — Lirici misti del sec. XVI, 
ib. 1788 — Lirici venoziani del «ec. XVI, ib. 1788 — Lirici filosolici 
ecc. dol sec. XVIII, ib. 1791 — Rusticali dei tre primi secoli, ib. 1788 
Poomotti dol sec. XV e XVI, ib. 1785 —• Parnaso Greco. Venezia, 
Antonelli, 183(5—11, vol. (i — Bonghi, Dialoghi di Platonu, vol. VI, Roma 
1892 — Omero, Odissoa, testo, 10 cop. — Omero, Illiade, testo, 10 cop. — 
Platone, Eutit'rone, tosto, 2 cop. — Platone, Carmide, testo, 5 cop. — 
Fanfani, Lottere — Carrer, Anello di sotto gemmo — Hugo Grntias, 
Do Jure belli ac pacis — Sofocle, Elettra, testo, (Tompsky), 8 copio —, 
Ampire, Viaggio Danfcesco .— Ozanam, Dante o la tilosofia — Serassi, 
Vita dol Tasso — Dante, Volgare oloquenza — Daudolo, Secolo di 
Poricle.

B) Biblioteca «legli Scolari.

B ib lio te c a ri:  Professor! C r i s t o f o l i n i  e C o s t a n t i n i .

Furono acquistati circa 200 volumi di lettoratura, storia, viaggi e 
lottura aniona.
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C) Gabinetto di. Geografi«.

Lehmann, Culturhistorische Bilder 11— Id. geographische Bilder 17.

D) Gabinetto (li Storia naturale.

Quattro racoolte d’ insetti.
Un esemplare di Taenia sol/um, dono dello študente deli’ VIII" corso 

sig. Alessandro de Fontana.

E) Gabinetto di Disegno.

Un’intera collezione degli apparati o model li per il disegno a mano 
libera approvati dali’ Ordin. min. 15 die. 1891, N. ‘26765.



vili. 

E S A MI  DI  M A T U R I T Ä

1890-1891.

Gli esami orali si fecero nei giorni 6, 7, 8 luglio e 3 ottobre 
1891 sotto la presidenza döll’onor. sig. direttore cav. G. Babuder. 

II risultato degli esami fu il seguente:

Nome e luogo di nascita Nato Attestato Studi scelti

Alberti Glistavo di Trieste (> genu. 1874 maturo medicina
Cotroneo Diego H 7 ott. 1874 mat. con dist. legge
Debeuz Ruggero V 10 sett. 1870 maturo medicina
Garulusio Antonio di Rovigno 29 luglio 187*2 ii legge
Garlntti Girolamo di Trieste 18 agosto 1873 ii medicina
Gerin Umberto di Muggia 3 die. 1872 ii tilologia
Heriitzka Amudeo di Trieste 2G die. 1872 n legge
Hirsch Vittorio n 18 niagg. 1873 mat. con dist. filologia
Maechioro Gino n 25 aprile 1874 ii n legge
Paolina Guido » 4 genn. 1873 maturo mate matica
Sturli Adriano ii 12 iebbr. 1873 medicina
Sulligoi Guido ii 12 luglio 1873 v ii
Coen Ara Giuseppe „ 12 agosto 1874 filologia
Mettel Aurelio ii 3 die. 1874 matematica

(Jno s’e ritirato per malattia dopo le prove scritte, due furono 
diehiarati tion maturi gii\ dopo le prove scritte, ed altri due dopo 
le prove orali.

1891- 1892.

Agli esami di maturitä si presentarono 28 candidati ('25 scolari 
Ordinari e 3 scolari privati).

Le prove in iseritto si fecero nei giorni 30 maggio — 4 giiigno.



Furorio assegnati i temi seguenti:

1. Per il componimento italiano:
Non nel mondo lisico soltant.o, anche nel mondo morale il 

moto b vita, o morte il ristagno.

2. Per la versione dal latino nell’italiano:
Cie. de off. III 21 e 22, 8.

3. Per la versione dali’italiano nel latino:

Una versione libera da Tucidide, lib. IV, §§ 15 e Hegg.

4. Per la versione dal greco nell’ italiano:
Sophocl, Aiax vv. 992-1039.

5. Per il componimento tedesco :
AVer schweigt, hat wenig zu sorgen —
Der Mensch bleibt unter der Zunge verborgen.

G o tth f (S p rü ch e ).

ß. Per la matematica:
a) Si risolvano le seguenti equazioni:

V 72 +  x ‘ +  4 i/J +  4 x n =  x  +  2 y 2
Y x T i  +  V r + 2 -  V x  +  y +  Vöo +  4 x U +  a

b) Un tale possiede un capitale di flov. BG34, il quäle e im- • 
piegato al 4°/„, e lo aumenta annualmente al principio di 
ciascun anno non soltanto degli intoi'essi, ma bei anche 
di lior. 810. Qualo sarii il suo capitide dopo 8 anni ?

c) In un triangolo rettangolo 1’ ipotenusa sia eguale alla di- 
stanza del punto M, — (ar, — 0, //, — 0, dalla retta y — 
x  V 48 -(- 56, ed un angolo acuto dol mede.simo sia eguale 
a 85° 20' 6". Si risolva il triangolo.

Gli esami orali si fecoro nei giorni 5, (>, 7, 8 lnglio sotto la 
presidenza dell’onor. i. r. ispettore scolastico provincinle, il sig, cav'.
A. K lod ii- SnhladosJcy. Vi assistettero l’ill.“0 sig. Podestu dott, Fer
dinandu Pitt eri, gli onor. consiglieri comunali e membri della Com- 
missione seolastica signori dott. M. Jiuzäatto, I V. P., dott. (b)isolo, 
dott. Janövilz, dott. G. Vidacovich ; 1’ onor. Dirigente magistratutlle 
sig. Z. Gandiisio e il sig. dott. K. Slocovir/i, assessore e referente 
scolastico.

•' ’ (



II risultato degli osami fu il seguente:

Nome e lnogo di nascita Nato Attestat«) Studi seelti

Benussi Andrea tli Rovigno 11 aprile 1875 mat. con dist. legge
Cambiagio Silvio di Trieste (i maržo 1874 maturo diplomazia
Cossutta Ruggieri di Malnisio 

(Ttali a) 10 sett. 1872 maturo lilologia

Farolli Benvenuto di Trieste 7 nov. 187?! maturo medicina
de Fontana Aless. di S. Maria 

di Belem (presso Lisbona) 29 giugno 1872 maturo diplomazia

Glietz Antnro di Trieste 11 genn. 1871! maturo legge
Jaklich Luigi „ 2!) maržo 1873 mat. con dist. teologi a
Janovitz Guido „ 20 die. 1874 maturo medicina
Liebmann' Giorgio „ 13 febb. 1875 maturo commercio
Lucicli Lazzaro „ B luglio 1874 maturo legge
Luzzatto Angelo „ 21 luglio 1874 maturo medicina-
Martinolich Nicolo di Lussin- 

piccolo 24 agosto 1871 maturo medicina

Minas AI)ramo di Genova 14 genn. 1874 maturo medicina
Pittoni Luigi di Trieste 0 die. 1873 maturo matematica
Po lian z Ettore „ il giugno 1874 maturo legge

.PuecherEdmondo di Rovereto 17 ott. 1873 mat. con dist. legge
Quarantotto Gino di Trieste 1 giugno 1874 mat. con dist. medicina
Rusea Giuseppe „ 19 maržo 1873 maturo legge
Stmsig Giuseppe „ 28 agosto 187;! maturo legge
Tarabochia Emo „ 28 nov. 1874 maturo commercio
Turek Osearre „ 28 telil». 1874 maturo medicina
Vidacovicli Nicol6 „ 10 nov. 1875 mat. con dist. legge
Zennaro Gnido „ 19 agosto 1875 mat, con dist. legge
/orovieli Domenico di Finme 

(Ungheria) 11 ott. 1871 maturo medicina

Uho doi ranili dati fu rimandatO ad alt ra sessione giii dopö finite 
le prove in iscritto; mio per malattia non pote comparire alle prove 
orali; thif ripeteranno 1’esame in una sola materia dopo le vacanze.



IX.

D E C R E T I  P I Ü  I M P O R T A N T I
dnlle superiori Autontä diretti al Ginnasio.

Disp. luogi 23 settembre 1891 N. 15G50-VII. Si comuuiea a 
sensi di una Nota dol rcv. Ordinariato vescovile, olie in segnito ad 
autorizzazione papale negli oratori privati dolle scuole medie di 
Trieste puö d’ora in  poi essere celebrato 1’ufficio divino anohe nelle 
feste maggiori; per cni, per intervento della Curia vescovile e in 
esecuzione della Ord. min. dei 5 aprile 1870 N. 2910, le Direzioni 
restano incaricate di provvedere, che incominciando dali’ anno scol. 
1891-92, fatta eccezione delle ferie stabilite dalla legge, sia eelebrata 
la messa e tennta 1’esortazione in tutte le domeniehe e feste dell’anno.

Disp. luog. 2 Ottobre N. 16202-VlI o mag. (! ottobre 1891
N. 38919-VI. Si approvano la distribuzione delle materie e 1’orario
per il 1° sein., 1’assunzione del sig. R. Pierohon quäle snpplente, e 
si decretano gli assegni delle riraunerazioni rispettive.

Decr. mag. 3 ottobre 18!) 1. II sig. prof. Lorcnzo dott. Gosetti
passa nello stato di riposo, e viene aperto il concorso al posto di
matematica rimasto cosl vacante.

Decr. mag. 2(1 ottobre 1891 N. 41031-VI. E adottato, che nelle 
domeniehe e festein  cni deesi celebrare 1’ufficio divino nell’oratörio, 
il prof. catechista celebri la messa per il ginnasio superiore, il se- 
condo esortatore, Don G. Pitacco, quella per il ginnasio inferiore.

Decr. mag. 31 ottobre 1891 N. 43251 -VI. Sono accordate : al 
sig. prof. H. Cappelletti la quarta aggiunta quinquennalo di soldo, al 
sig. prof. A. Zenker la seconda, e al sig. prof, G. Contnntim l’aggiunta 
di stipendio d’annui f. 200.

Decr. mag. 30 gennaio 1892 N. 343U-VI. II prof. definitivo 
dell’ i. r. sc.uola reale superiore dello Stato in Trieste sig. ‘'Antoniu 
ßrumalti e nominato prof. di matematica e lisica in questo istituto.



05 —

Disp. luog. 18 settembre 1801 o 1) febbraio 1892 N. 1)739-V II
• e ‘2342-VIL Si richiama 1’attenzione sullo Ord. min. 17 giugno N.

9193, risguardante il piano por 1’insegnamento del disegno a mano 
libera nello scuole modie, raccoman.dando, no tengano possibilmente 
conto anchc gli istituti, in cui tale materia non e materia d’obbligo,
0 su quella dci 15 diceinbre 1891 N. 26765, ordinando di 11011 usare 
ehe gli apparati o modelli, ehe colla medesima furono approvati.

Disp. luog. 27 febb. 1892 N. 3751-VII o mag. 27 febb. 1892
N. 8679-VI. Si approvano lo modificazioni fktto nell’ orario e nella
distribuzione dolle materie per il I I 0 sem. e si modificano gli assogni 
rispettivi.

Disp. luog. 8 maržo 1892 N. 3752-VII. I risultati della elas- 
sificazione del 1° som. sono trovati in generale buoni; ma il numero 
maggiore degli scolari doboli riscontrandosi noi corsi medi, e racco- 
mandata inolta severitä negli osami di ammissione, affinche non entrino 
nel ginnasio ragazzi, ehe non sono atti agli studi superiori.

Disp. luog. 17 maržo 1892 N. 4294-VII. Si partecipa, essore 
stati istituiti, coininciando dali’turno 1891, eonformo Dispaeeio min.
1 maržo 1892 N. 23250, stipendi di via^gio di f. 800 a f. 1000, 
destinati per professori di scuole medie, i ipiali intendossoro reeArsi 
a scopo di studi in Italia o in Grecia, e si comunicano le relative 
modalita.

Decr. mag. 20 maržo 1892 N. 12625-VI. Al sig. prof. Pietro 
Gelcich ö aocordata la quarta aggiunta quinquennale di soldo.

Disp. luog. 20 aprile 1892 N. 6270-VII. Salvo le disposizioni 
deli’ Ord. min. 17 giugno 1873 N. 10523, e approvata 1’introduzione: 
1. della “Grammatica,, e degli “Esorcizi latini,, dello Scheint!lev, trad. 
Jiili/ e Dalpias; 2. della “Geometria per il ginnasio inferioro,, del 
dott. Hočevar, trad. Ibs/et, o deli’ “Aritmetica per il ginnasio infe
riore del IVallentiu, trad. lh s td ; 3. della “ Palestra della lingua 
tedesca,, dol Cobenzl; ed e ammesso I’ uso ulteriore, ma soltanto 
ancora per 1’anno Scol. 1892-93, di Dante od. Barbira.



C R O N A C A  DEL G I N N A S I O

L ’anno scolastico 1891-92 venne inaugurato il dl 18 settembre 
col prescritto ufficio divino, clio colebro il M. II. sigi parroco o com- 
missario vescovile I>. C. Fahr is, o colla lettura e spiegazione delle 
Norme disciplinari; o il giorno seguente incominciarono regolarmente
lo lezioni.

Furono inscritti in tutto 412 scolari, per la luaggior parte nei 
corsi inferiori, i quali pereiö con grando vantaggio deli’ insegnamento 
restarono anchc in quest’ anno divini in dno e tre sezioni parallele. 
Questo numero ni ridua.se con la fino del 1° semestre a 38(! e alla 
fine deli’anno a 357. Cotesta diminuzione dol numero primitiyo 
degli allievi toc.ca particolarmente i primi corsi, ai quali apparte- 
nevano oltre <lue terzi degli usciti, e si ripoto ormai su per giü negli 
stessi limiti annualmente. Molti cioe dopo frequontato nel primo meso 
del semestre 1’ istituto, si ritirano, percho non sono in grado di pagaro 
la tassa scolastica, per quanto osigua, non iinportando essa oho 8 f. 
al semestre per il ginnasio inferiore e 10 f. per il ginnasiö superiore. 
Altri si sentono ben presto indotti ad abbandonare gli studi ginna- 
siali causa la troppo scarsa proparaziono ai medesimi, che sposso 
jion riconosciuta nei brevi osami di ammissione, ehe danno al prin- 
cipio dell’anno, per quanto qnesti vongano fatti colla maggior pos- 
sibile accüratezza o coscienziositž,, i*isulta poi tosto nei primi mosi 
d’ istruziono a tutti palese ed evidonte. Alcuni pochi finalmento — 
e sono cinque o sei all’anno — sono costretti di andarsone per ragioni 
disciplinari. La salute della scolaresca fu in goneralo buona. La I I I  li 
ebbe a dcploraro la perdita del condiscepolo Antonio Drasskh da 
Pinguente, scolaro di costuini esomplari, distinto per profitto negli 
studi o per la sua grando bontä amato da tu tti; egli soccombotto a 
lunga e ponosa malattia il dl 14 fobbraio.

II numero degli insegnanti e rimasto il medesimo dell’anno 
scorso. II posto di filologia lasciato vacanto dal sig. prof. provvisorio
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G. Vatovaz, nominato professore effettivo nell’ i. r. ginnasio superiore 
di Capodistria, venne occupato dal sig. Rocco Pierobon piranese, abi- 
litato all’insegnamento delle lingue italiana, francese e tedesca; e i l  
posto di matematica e fi.sica lasciato vaeante dal sig. prof. dott. Lo- 
renzo Gosetti, passato nello stato di riposo, fu conferito verso la fine 
del 1° semestre al sig. Antonio B nm atti, professore definitivo della
i. r. Scuola reale superiore dello Stato in Trieste. L ’ orario ebbe a 
subire in qucst’anno di nuovo molte modificazioni causa le ripetute 
temporarie assenze di uno o 1’ altro degli insegnanti. Non poterono 
per 2-4 settimane dar lezione nel novembre il sig. prof. G. Greiff, 
nel febbraio il sig. prof. I. Greiff, nel maržo il sig. prof. B. Cap- 
peletti, nell’aprile il direttore, perche messi in contumacia causa 
malattie nello loro famiglie; altri manearono per pochi giorni al loro 
ufficio causa piü o meno lunghe indisposizioni proprie. II sig. prof. 
G. SzombathUy poi, colpito da grave malattia fin dai 18 gennaio, ha 
dovuto sospendere le sue lezioni nft ha potuto piü riprenderle per 
tutto il I I 0 semestre. Voglia il cielo assecondare gli sforzi della 
scienza medica, ed esaudendo i voti che per lui facciamo fervidis- 
simi ridonarci il distinto professore, 1’ amatissimo collega sano e per- 
fettamente ristabilito al principio dell’ anno scolastico venturo! Non 
ostante i lamentati inconvenienti, grazie allo zelo riconosciuto di 
questo corpo insegnante ed all’ affetto, ond’ e animato verso 1’ istituto, 
e merce la prontezza e sollecitudino, con cui 1’ inclita Rappresentanza 
cittadina provvede agl’interessi del suo ginnasio, 1’insegnamento non 
ebbe perciö a soffrire nessuna interruzione, e 1’ andajnento delle cose 
continuo, ad essere pienamente conforme ai Regolamenti vigenti.

II ginnasio fu otiorato dalla visita del Magnifico sig. Podesta 
dott. Ferdinando Pitteri il di 26 gennaio.

II di 21 aprile ebbe l’onore di essere visitato da S. E. il sig. 
Luogotenente Cav. Rinaldini, che vi si trattenno per buone tre ore.

Ambeduo gli illustri personaggi congedandosi si dichiararono 
pienamente soddisfatti dello stato moralo e materiale dell’ istituto.

II signor commissario vescovile, M. R. sig. parroco Z>. C. Fabris, 
ispeziomS 1’ istruzione religiosa nei giorni 1(1-21 nmggio.

II 1° semestre fu chiuso il dl 1;3 fohbraio; il H u il 3 luglio, 
nel qual giorno, dopo colobrata nell’oratorio la messa di ringrazia- 
mento, segul la distribuzione degli attestat-i.

r •



XI.

P R O S P E T T O

de.gli ulunni clie riportarono la  c lasse  coinplessiva “prima con em inenza,,
in »rdino alfabctico.

| Classe Cognome, Nomc e Patri a Classe Cognome, Nome o Patri a

■ VIII Benussi Andrea da Trieste III B Savorgnan Rod. Fr. da Trieste
Minas Abramo da Genova Sternberg Umberto „
Pueclier Edmondo da Iiovereto
Quarantotto Gino da Trieste II A Cristian Adolfo da Trieste
Vidacovioli Nicolö d Cusin Leone Alberto „
Zennaro Guido » D’Este Almerico „

VII Ascoli Maurizio da Trieste II B Marcolin Attilio da Trieste
Coen Ara Camillo Mussafia Amedeo „
de Grisogono Adolfo da Pola Quarantotto Ugo „
de Pastrovicli Gugl. da Trieste Sehott Alberto „

Veneziani Alfredo „
VI Braun Giacomo da Trieste

Cleva Giulio » I A Benedettioli Iginio da Trieste
Cupez Alessio Ettore „

v Ascoli Alberto da Trieste Calogari Virginio „

IV Bemporat Giorgio da Trieste I Ji Lanzi Mario da Trieste
Bozža Camillo » Luzzatto Luciano „
Gollob Giovanni» j? Mitrovič Ljubimiro ,,

III A Gentille Attilio da Trieste I C Pitacco Giorgio da Pirano
Jaklich Giovanni n Salom Vittorio da Trieste
Morpurgo Vittorio Vogliera Donato Dino „



XII.

A V V I S O

per il nuovo min« scolastico 1892-J):t

L’anno scolastico 1892—98 cominciera il dl 18 settembre p. v.
L’ inscrizione e gli esami di ammissione alla pi-ima classe, avranno 

luogo nei giorni 14, 15 e 16 luglio e nei giorni 14—18 settembre p. v.
All’ atto dell’ inscrizione gli scolari, che domandano per la prima 

volta 1’ ammissione, dovranno essere acoompagnati dai genitori o loro 
rappresentanti, ed esibiranno tutti la tede di nascita (con cui giusta la 
Legge d. d. 3 giugno 1887, gli aspiranti alla prima classe proveranno di 
aver compito i 10 anni d’ et:\ almeno entro l’aiino solare, e gli aspiranti 
alle altre classi, di avere 1’ eti’i corrispondente al corso in cui intendono 
entrare) e I’attestato di vaccinazione; quelli die vengono da altri istituti 
presenteranno ancora 1’ ultimo attestato semestralo munito della pre- 
scritta* clausola di regolare dimissione, e quelli die vengono da una 
scuola popolare il prescritto Certißcato di frequentazione.

Gli scolari che vogliono essere aminessi alla prima classe, subi- 
ranno un esame di ammissione conforme le seguenti norme, stabilite 
dali' Ord. Min. d. d. 27 maggio 1884, N. 8019:

1. L’ esame di ammissione nella Religione si fara soltanto a voce; 
a voce ed in iscritto quello nella lingua italiana e nell’ aritmetica.

2. SariY dispensato dall’ esame di Religione chi nell’ attestato del IV 
anno della scuola popolare avra almeno la nota “buono,,.

3. Sara dispensato dall’ esame a voce nella lingua italiana e nel- 
1’ aritmetica chi nelle prove scritt.e avrii riportato almeno la nota “soddi- 
sfacente,, e nell’ attestato della scuola popolaro avrä la nota “buono,,.

4. Qualora nella lingua italiana e nell’aritmetica la nota delle prove 
in iscritto risulti insufficiente, lo scolaro non verra ammesso all’ esame 
a voce, ma sarä. rimandato siccome 11011 idoneo.

La tassa di prima inscrizione 6 di f. 2 V. A., o la tassa per la bi- 
blioteca degli scolari importa annui soldi 50.
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