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C O R  P O  INSEGNANTE

JHrettm'e:
V ettach  G iuseppe, insegnö lingua greca nella V III — ore se ttim anali 5.

Greift' G ioele, professore, insognö lingua greca nella V, VI, VII — ore 
settim anali 11.

O appelle tti H asilio , professore, capoclasse nella I II  B — insegnö lingua 
latina e lingua greca nella I I I  B, storia e geografki nella II B — 
ore settim anali 15.

Geleieli P ie tro , professore, capoclasse nella I I  B — insegnö lingua latina 
nella II B, lingua ituliana nella II  B o III A — ore settim anali 15.

V isin tin i E doardo , professore, custode del gabinetto  di s to ria  naturalo — 
insegnö xcienze natnrali nel I sem. nelle classi I—VI — ore se t
tim anali Ii); nel II sem. I —III, V e VI — ore settim anali IG.

GreilF Iginio , professore, capoclasse nella I A — ipsegnö lingua latina 
nella I  A, lingua italiana nella I  A e III B — ore settim anali 15.

R rm natti A ntonio , professore, custode del gabinetto  di lisica — insegnö
nel I sem. matematica nella 1 A, II A e V — ore settim anali 10;
nel II sem. assente per malattia.

P ornssin i G iovanni, professore — lin dall’o ttobre assento per m alattia.
A i'tieo Don G inseppe, catechista. esortatore per il G innasio superiore, 

custode del fondo libri g ra tu iti — insegnö religione nelle classi 
I —VIII — ore se ttim anali 22.

(’ris to fo lin i Oesave, professore, bibliotecario, capoclasse nella I II  A — 
insognö lingua latina e greca nella I I I  A e lingua latina nella VII

W cnd lenner C arlo , professore, capoclasse nella VI — insegnö lingua 
tedesca nelle classi I I I  A, V—VIII — ore settim anali 15.

M ortean i Luigi, professore, custode del gabinetto  di geografia, capo- 
classe nella V iII — insegnö storia e geografia nella II A, III A, 
IV, V e V III — ore settim anali 17.

M arini Evnesto, professore — insegnö lingua tedesca nolle classi I  A e B, 
II A u B, I I I  B e IV — oro settim anali 18.

A dam i R iccardo , professore, capoclasse nella I  B — insegnö nel I sem. 
lingua latina nella I B, o nella V, matematica nella I II  A e B — 
ore settim anali 20; nol I I  sem lingua latina nella I B e nella V, 
lingua italiana nella I B — ore settim anali 18.

P rofessori:

ore settim anali IG.
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de fiiiyk Riccarrto, dottore in (ilosofia, professore, custode della biblio- 
teca degli scolari, oapoclas.se nolla VII — insegnö storia e geografia 
nella I  A e B, I I I  B, VI e VTL, propedautica ßlosojica nolla VII o 
V III -  ore se ttim anali 20

(Jostan tin i Gnido, professore supplente, capoclasse nella IV — insegnö 
lingua lati na nella IV, VI e VIII -  ore settim anali 17.

B a tf is te lla  M ichele, professore supplente, capoclasse nella I IA  — insegnö 
nol I  sem. lingua latina  nella II  A, lingua italiana nella Tl A e I  B, 
lingua greca nella IV — ore settim anali 20; nol I I  sem. latino o ita- 
liano in I I  A, greco ibid. — ore settim anali 16

( repa/, Casim ir», professore supplente insegnö nel I  sem. matematica 
nella I  B, I I  B, IV, VI, VII, VIII, ,/isica nella VII e V III — ore 
settim anali 23; nel I I  sem. custode del gabinetto  di fisica, mate- 
matica nella I B, IV, V, VI, VII e VIII, fisica nella VII e V III — 
ore settim ali 24.

R avanelli do tt. C esare, professore supplente — insegnö lingua italiana 
nella IV —V III — ore settim anali IB.

B enussi G iovanni, supplente — insegnö nel II  sem. matematica nella
I  A, I I  A e B, III A e B, fisica nella IV — ore se ttim anali 18.

S ahbadin i S a lv a to re , candidato di prova abilitato  in filotogia — nel
II  semestre.

M aestri inccvricati:

P itacco  Don G iorgio, catechista nel Liceo femminile, esortatore per il 
Ginnasio inferiore.

Coen G iuseppe, m aestro nello scnole popolari della ComunitiV israeli- 
tica — insegnö religione israelitica in tu tto  il Ginnasio — ore .set
tim anali 6.

Z e rn itz  Enrico, professore di disegno nel civico Liceo femminile — 
insegnö il disegno — ore settim anali 6.

Sencig G iovanni, m aestro nella scuola cittad ina in Cittä, nuova — insegnö 
la calligrafia — ore settim anali 4.
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P I A N O  DELLE L E Z I O N I

S T U D I  I > ' O B B I j I GO.

C! LA SSE J (A  e 10.

B e l i g i o n e  c a t t o l i c a .  — Due oro per sottiniana.
Catechismo. Spiegazione del simbolo apostolieo, deli' orazione dome- 

nicale, del decalogo o dui p recetti della Chiesa, dei Sacram enti, 
della giustizia cristiana e dei (juattro Novissimi.

Religiorn i s r a e i i t i c a -  — U n’ora per sottiniana.
Lettura del rituale.
Storia Sacra. ])alla creazione del liiondo fino alla mori,e di G iuseppe
Catechismo.
(fra m m utic» cbruica. Iiegcle di lettura.

L i n g u a  la t ina.  Ore otto  per settim ana
Grami/Kitica. Decliimzioni. Comparazionl. Numerali. 1’ronomi. Conju- 

gnzioni regolari.
Lettura. Steiner-Selieindler. Applicazione del le regole g ram m aticali; 

esercizi di memoria.
Cumpiti Cominciando dal novem bre quatt.ro al .nese.

L i n g u a  i t a l i a n a  — Q uattro ore per settiuiana.
(1 ra minuti en. Teoria dei liomi, aggettivi. pronom i c verbi. R egole 

speciali intorno al genere dei nomi, la lbrmazioue del pluralc, 
1' uso deli'articolo, degli aggettiv i o dei pronom i; conjugazione 
del verbo regolare; teoria della proposiziono semplice e oomposta.

Lettura. L etti c spiegati vari brani con riguardo alle regolc gram- 
m aticali; aleuni m andati a memoria.

Cempiti. Q uattro  al mese.

L i n g u a  t e d e s c a .  —  Tre ore per sottiniana.
(irammalica. Fonologia, doclinazionc deli'articolo, del nome e in 

part.c la conjugazione del verbo debole. Esercizi § 1—20 del 
Corso di lingua tedesca di G. Defant.

Compiti. Due al mese.
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Ge o y r a f i a .  — Tre ore per settim ana.
Klementi di geografia astronom ioft, lisica e politica. L o ttu ra  e di- 

segno di carte geografiche c i piü semplici rilievi cartografici.

M a t e m a t i c a .  — Tre ore per settim ana.
Aritmelica. Le quattro  operazioni con num eri in teri o decimali. 

D ivisibilita dei num eri, massimo cormine divisore e minimo 
comune m ultiplo; esercizi preparatori per le operazioni colle 
i'razioni ordinarie.

Geometria (II semestre), introduzione, punti, linoo, angoli, elementi 
della teoria del cerchio, elem enti del triangolo.

Uompiti. Q uattro per semestre.

S t o r i a  n a t u r a l e  — ü u e  ore per settim ana.
I  sem. Zooloyia. M ammiferi cd insetti.

II  sem. Zooloy ia, e eioe insetti nel 1 niese, liotanica liegli a 1 tri 
([iiatro mesi. — Tanto nella  Zoolpgia quanto nella Botanica si 
descrissero le specie piü im portan ti con riguardo ai caratteri 
dei singoli gruppi.

CLASSE II  (A e II).

R e l i g i o n e  c a t t o l i c a .  i)uc oru per settim ana.
Liturgia cattolica.

R e l i g i o n e  i s r a e l i t i c a .  Un’ora per settim ana.
Lcttura  dei rituale.
Storia Sacra. D alla nascita di Mose lino alla lnorte di Giosuo.
Catechismo.
Orammatica ebraica. P a rti del discorso. II nomc e sua divisiono. 

P ronom i assolnti e sut'tissi.

L i n g u a  la t in a .  — Otto ore per settim ana.
Orammatica. R ipotizione dolle forme regolari colla maggior parte 

dellc relative eccezioni. Verbi irregolari o difettivi, avverbi. 
preposizioni, congiunzioni; all’ occasione. alcune delle regole 
p iü  im portan ti della sintassi.

Lcttura. Furono trado tti dallo S teiner - Schoindler Lutti gli esercizi 
relativ i ai paragrafi della grannuatica. Vocaboli e modi di dire 
appresi a memoria.

Compiti. Q uattro  al mese. ,

L i n g u a  i t a l i an a .  — Q uattro ore per settim ana.
Grammatica. Verbi irregolari c difettivi. Avverbi, preposizioni, pro

nomi e congiunzioni. Teoria dei tem pi e dei modi. Teoria della 
proposizione semplice e eom plessa; periodo e sue parti; pro- 
posizioni dipondenti.

Lcttura. L etti vari brani del libro di le ttu ra  con le opportune osser- 
vazioni sin tattiche. Alcune poesie m andate a memoria.

Comp iti. Tre al mese.
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Ling ua  t c d e s c a .  — Tre ore por sottim ana.
D e f a n t ,  1„§ '20 18 — § 51 N. 118.
Compiti. Duo al niese.

G e o g r a f i a  e  S t o r i a .  —  Q uattro ore per settim aua.
0'eotjrajia. Duo ore. L ’Asia, l’Africa, 1' Europa m eiidionalo, la Gran- 

b retagna: sguardo oro - idrografico e politico. Esercizi carto- 
grafioi.

Storia. Due ore. Miti e leggende antiebo; personaggi eil avveui- 
m enti piü im portanti della sto ria  greca e romana.

M a t e m a l i c a .  — Tre ore per settim aua.
Aritineticu. Continuazione di esercizi con m ultipli u divisori. Fra- 

zioni ordinariu e' decimali. lläppo rti, proporzioui, regola dol tre 
semplice. Calcoli degli interessi semplici, il ealcölo di conclu- 
sione.

Gcometria. Assi di sim m etria di re tte  ed angoli; eguag'lianza dei 
triangoli; le p roprieta piü im portanti del ciroolo, dei quadri- 
la teri e dei poligoni.

Compiti. Q uattro  per sem estre.

S t o r i a  n a t u r a l e .  — Due ore per settim aua.
I. sem. Zoologia. Uecelli, rettili, anlibi e pesci.
II. sem. Zoologia nol priuio mese, e cioe invorterbrati inferiori. 

Botanica negli a ltri quattro  mesi. Ooiue in I, nozioni generali e 
descrizioni dolle piante piü oomuni e dolle piü im portan ti con 
riguardo ai cra tte ri dolle relative famiglie.

( 'L A S S E  111 (A  e B).

R e l i g i o n e  c a t t o l i c a  — Due oro per settim aua.
Storia Sacra. S toria sacra dell’A. '1'.

R e l i g i o n e  i s r a e l i t i c a .  — U n'ora per settim aua.
Lcttura  e traduzione letterale dolle principali preghiere.
Storia Sacra. Dalle conquiste fatte  dopo la m orte di Giosuo siuo 

alla m orte di Šansone.
(ratechismo.
GraiiiHiatica cbraica• L ottere radicati e servili. Doclmazione del 

uome e dolle particolle col pronom e sui'fisso.

L i n g u a  l a t i n a  — Sei ore per settim aua.
Grammatica. T re ore. Teoria delle concordanze o dei casi - Usi 

e significati dalle preposizioui.
Lcttura. Tre ore. Cornolio Nipote. Analisi grauamalicale. T radu

zione e spiegazione di parecchio biograhe. Parecchi brani a 
memoria.

Compiti. Tre al mese,
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L i n g u a  g r e c a ,  — Cinque ore per settim ana
Grammatica. Morfologia regolaro (omessi i contratti) sino all’Aor. 

passivo.
Lettura. Analisi c versione cloi rolativi osercizi dello S c l io n k l-  

D e t a n  t.
Compiti. I)uc al raeso.

L i n g u a  i t a l i a n a .  — Tre ore per settim ana.
Lettura  e analisi di brani scelti in prosa o versi.
Compiti. — Due al mese.

Li n g u a  t e d e s c a .  — Tre ore per settim ana
D e fa n t ,  I, § 52 N. 113 — 8 81 N. 170.
Compiti. Due al mese.

S t o r i a  e  G e o g r a f i a  —  Tre ore per settim ana.
Storia. A vvenim enti principali della sto ria  del medio evo, con par- 

ticolare riguardo alla storia della M onarchia austro-ungariea.
Geografia. Gli S ta ti d’E uropa meno 1’ A ustria-U ngheria; 1’ America, 

1’ Oceania.

M a t e ma t i c a .  — Tre ore per settim ana.
Aritmetica. Le quattro  operazioni f'ondainentali con num eri generali, 

in teri e frazionari. lnnalzam ento al quadr^to ed estrazione della 
radice quadrata. N um eri incom pleti; moltiplicazione, divisioue, 
cd estrazione della radice quadrata in modo abbreviato, con 
applioazione ai calcoli di geom etria.

Geomctria. Casi sempliei di com parazione, trasform azione e par- 
tizione delle figure. Misuraziono di liuee e di auperficie. 11 
teorem a di P itagora. Le cose p iü  im portanti in torno alla somi- 
glianza delle figuro geom etriche.

Compiti. Q uattro per semestre.

S c i e n z e  n a t u r a l i .  — Due ore per settim ana.
I sem. Fisica e Chimica. Estonsione ed im penetrabilita dei corpi.

1 tre  sta ti di aggregaziono molecolare. D irezione verticale e- 
orizzontale; peso assoluto e peso specifico. La pressione del- 
l’aria. — Le cose piü im portan ti relative al calore: cambia- 
m enti dello sta to  di aggregaziono, buoni e cattiv i cönduttori, 
sorgenti di calore. — Coesione, adesiorie, elasticita, fragilitä, 
tenacitä, mescolanza, soluzione, eristalizzazione. Sintesi e analisi 
chimica e sostituzione. Le leggi cliimiche fondam entali. Gli 
elem enti principali c lo coiubinazioni chitniche p iü  im portanti. 
Combustione.

II sein. Mineralogia. Descrizione dei m inerali piü im portanti e delle 
roccie piü comuni.
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R e l i g i o n e  c a t t o l i c a .  — Due ore per settim ana.
Storin Sacra fiel N. T.

R e l i g i o n e  i s r a e l i t i c a .  — U n’ora per settim ana.
Lettura e versione del Pentateuco.
Storia Sacra. Da Eli sino alln. m orte cli Säule.
Catechismn.
Grammatica. ebraica. II verbo. Form e e tempi.

L i n g u a  la t in a .  — Sei ore per settim ana.
Grammatica. Teoria dell’uso dei tem pi e dei modi. Cenni sulla 

prosodia e sulla m etrica (Esam etro e Pentam etro).
Lettura. Caesar, Comm. de bello gallieo: 1, V, VrI. EsorcizT di le t

tu ra  e di versione da Ovidio.
Compiti. Tre al mese.

L i n g u a  g r e c a .  — Q uattro ore per settim ana.
Grammatica. R ipetizione e com plem ento della conjugazione dei 

verbi in — w, vei'bi in |J.t; conjugazione irregolare.
Lettura. Esercizi relativi dallo Sobenkl-Defant; traduzione ed ana- 

lisi di alcune favole ivi oontenute.
Compiti. Due al mese.

L i n g u a  i t a l i a n a .  — Tre ore per settim ana.
Grammatica. Sinonimi, derivazioni e raffronti col latino. Idiotismi 

e francesism i piu frequenti. Le piü im portan ti forme di sc rittu ra  
e di stile. P recetti ed esempi. Tropi e figure. Metrica.

Lettura. I P rom essi Sposi, e spiegazione dei m igliori componi- 
m enti in versi e in prosa scelti dal libro usato ed imparati a 
memoria.

Compiti. Due al mese.

L i n g u a  t e d e s c a .  — Tre ore per settim ana.
Lettura. M ü l le r .  Traduzione dal tedesco e dali’ it&liano in tedasco.

I verbi impersonali. Le diverse claasi dei verbi forti, coi re la 
tivi esercizt.

Compiti. T)ue al mese.

S l o r i a  e  G e o g r a f i a .  Q uattro ore per settim ana.
Ripetizione della storia, del medio-evo da Rodolto d’Absburgo. Storia 

m oderna lino ai giorni nostri, con particolare riguardo ai ta tti 
ehe si riferiscono alle provincio austriache.

Geografia e s ta tis tio.tt doll’ impero austro-ungarico . Delineazione 
delle rispettive carte geografiehe.
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M a t e m a t i c a .  —  Ti-e ore per settim ana.
Aritmetica. Equazioni di prim o grado. R apport! com posti, propor- 

zioni. regola rlel tre  oompostn. Calcoli di soeieta, <11 cnt.enn, 
dell’ interesse semplice e com posto, con relativ! esercizi pratiiii.

OeomHna. Posizione di re tte  e p iani nello spazio. Angoli golidi.
I corpi poliedri e quelli a superficie c.nrva. Cnleolo della loro 
superficie e dei loro volum i.

Compiti. Q unttro per sem estre.

F i s i c a .  — Tre, ore per settim ana.
Magnetismo, elettrieitii, meccanicn, stntica o dinam icn: acustica. 

ottion.
Inseriti nelle singole parti gli elem enti della geogrniin astronom ieu. 

C L A 8S E  V.
\ t

R e l i g i o n e  c a t l o l i c a .  — Due ore per settim ana.
Apoloyia del cristianesim o.

R e l i g i o n e  i s r a e l i t i c a .  — lln ’ora per settim ana.
Lettura e versione del Pentateuco.
Storiti Sacra. Dalla inorte ili Säule lino allo scismu politico.
Catechismo.
drammativa rhraicn. Oonjugnzione dei verbi perfetti nella prim a 

forma.

L i n g u a  l a t i n a .  — Sei ore per settim ana.
Lettura. I sem. L ivio: libro I tu tto , XXI le parti pii'i im porlanti.
II sem. Ovidio, ed. Sedlm ayer: Metnmorfosi: N.ri ß, 7, 12, 1H, 22, 

23, 24. 28, 30, 31, 82, 34, 35. — F nsti; N.ri 8, 6, ß. 7. S. 11. 12, 
13, lßi — Ore trist.i: 2, K,

(Ir ammatica. lOsercizi gram m alirnli e stilistici.
Compiti. Tino nl mese.

L i n g u a  g r e c a .  — Cinque ore per settim nnn.
Grammatica. Ripetizione della m ortblogia durnnte la lei tu ra  di 

Senofonte. P i sin tassi: la teoria dei easi, delle preposizioni e 
dei pronomi.

Lettura. Senofonte: Anabasi, trnduzione di alouni squarci della Cre- 
stomnzia dello Schenk!. Memornbili III. Omero: Illiade, Canto 1 
e parte del secondo.

Compiti. Q unttro per sem estre.

L i n g u a  i t a l i a n a .  — Tre ore per settim ana.
Lettin-a. Dali’Antologia, Vol. I, secolo XIX .
Compiti. Due al mese.
L ettu ra  privata, raccomaridata dal professore. M o n t i  : La Feroniade, 

Galeotto Manfredi, Cnio Gracco, il Prom eteo, il Pellegrino Apo- 
stolico, il Bardo della Selva Nera, la Maschei'oniana. Foscor.o:



— 87 —

EpistoJario, l’Aiace, la Ricciarda, il Titeste. M a n z o n i  : il Conte 
cli Gannagnola. S i l v i o  P e i . m c o : Francesca da Rim ini, Eufem io 
da Messina, Gismonda da M andrisio, i Doveri degli uomini. 
' I ' .  G r o s s i : Maroo Visconti, i Lombardi alla prim a crooiata. 
(i. li. N i c c o m n t : A ntonio Foscarini. G .  C a h o a n o : Angiola Maria, 
Damiano. C. C a n t ü : M argherita Pustorla. G i u s t i : Episto lario  e 
parte delle satire. G .  L e o p a r d i : Epistolario. M. n’AzKar.io: Nic.dü 
de’ Lapi, la Disfida di B arletta.

L i n g u a  t e d e s c a .  — Tro ore per settim ana.
(Irammatica. Müller II. Verbi composti. Reggenza dei verbi. L ’av- 

verbio, le preposizioni e le congiunzioni.
Lettura. N o ii: I parte. Traduzione e analisi di molti brani di prosa. 

F requen ti esercizi di traduzione dali’ italiano in tedesco. Eser- 
eizi di dialogo. L e ttu ra  di qualcbe raecont.o doll’ Hauff'.

Compiti. Due al mese.

S t o r i a  e Ge o g r a f i » .  — Tre ore per settim ana.
S/oria orientale, greca e rom ana sino alla conquistä della Spagna

f—13»).

Ma t e n i a t i c a .  — (jua ttro  ore per settim ana
Algebra. Due ore per settim ana. — Nozioni prelim inari e defini- 

zioni. Le quatt.ro operazioni t'ondamentali eon quantita  intiere, 
liionornie e polinomie. Teoria dei divisori e dei m ultipli. Divi- 
sibilita dei num eri generali e partieolari. Teoria delle frazioni 
e calcoli oolle medesime. Teoria dei rapporti e delle propor- 
zioni. Equazioni di prim o grado ad una e p iü  iricognite.

Oeometria. Duo ore per settim ana. — Nozioni prelim inari e deiini- 
zioni. — Linee e angoli. — Proprietä  speciali delle figure ret- 
tilinee, loro equivalenza e t.rasformazione. — Teoria dei cerohio. 
Oalcolo delle aree.

Compiti. Quatt.ro per sem estre.

S l o r i a  n a t u r a l e .  — Due ore per settim ana.
I  sem. Minrntloffin. C aratteri generali dei m inerali. Desorizione 

delle specie piü im portant! e delle roccie che vi si riferiscono.
II sem. ßotanicu. E lem enti di anatom ia e fisiologia vegetale. Mor- 

fologia. II sistem a naturale  delle plante. Descrizioni delle fa- 
miglie piü im portanti.

('LASSE VT.

R e l i g i o n e  c a t t o l i c a .  — Duo ore per settim ana.
Dngmnlica della chiesa cattolica.

R e l i g i o n e  i s r a e l i t i c a  — Un’ora per settim ana.
Lettin'« o veviiouu dei Pentateuco.
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štori a Sacra, Regno d’ Israele.
Catechismo.
Grammatica ebraica. Conjugazione cloi verbi perfetti nello altre torme.

L i n g u a  la t in a .  — Sei ore per se ttim ana
Let Iura. Salustio: Bellum  Jugurth inum .
Virgilio: Buc. I, V: Georg. I, vv. 1— 12, 1<>5—514; II, 185—17U: 

Aeneid. I—Ul.
Cicerone: Cat. I.
Esercizi gram m aticali o stilistic i secondo il Gandino.
Compiti. Uno al mese.

L i n g u a  g r e c a .  — Cinque ore per settim ana.
Grammatica. S in tass i: Le preposizioni. II prouom e. Generi, tem pi 

e modi del verbo.
Lettura. Omero: Iliade III, IV, VI, VIII e XXIV.

Erodoto: Ist.. IX  — S enofon te : Memorabili, brani scelt.i.
Compiti. Q uattro  per Semestre.

L i n g u a  i t a l i a n a .  — Tre ore per settim ana.
Lettura. Dali’Antologia, Vol. II: II settecento. — T a s s o : la (Jer. 

liberata, I —VII, e Ariosto, Orl. t'ur. I -X X II .
Compiti. Uno ogni tre  settim ane.
L e ttu ra  privata, raco m andata dal professore. Gozv.i: La d i fesa di 

IJante, 1’ O sservatore e le Novelle. M. C bsaiio tti: I  canti d’ Ossian. 
V a r a n o : Visioni. M b t a s t a s i o : Alouni dramrni. La Merope dol 
M a f k b i , alcune tragedie deli’A m m k r i  e le principali commodie 
del G o l d o n i .

L i n g u a  t e d e s c a .  — Tre ore per settim ana.
NoS: I P a rte : L e ttu ra  e versione con osservazioni gram m aticali 

e filologiclie. Esercizi di dialogo. Schiller: W allenstein.
Cobenzl: R ipetizione della teoria del verbo, parte della sintassi.
Compiti. Due al mese.

S t o r i a  e  G e o g r a f i a .  — Q uattro ore per settim ana.
Storia rom ana dalla conquista dfill’Ita lia  sino al .'57-r> d. C. Storia 

del medio evo, colla geografia relativa.

M a t e m a t i c a .  — Tre ore per settim ana.
Alt/eLra. Potenze, teorem i ed oporazioni relative. Radiči. Logaritm i. 

Eqüazioni di secondo grado pure e miste. Equazioni blquadra- 
ticbe od esponenziali.

Geometria. S tereom etrla. E lem enti di trigonom etria plana.
Compiti. Q uattro  per sem estre.

S t o r i a  n a t u r a l e .  — Duo ore per settim ana.
Zoologie). E lem enti di anatom ia o fisiologia umana. 11 sistem a zoo- 

logico esposto per das,si o per ordini con particolare riguardo 
alla specle di m aggior im portanza.
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CLASSE VII.

R e l i g i o n e  c a t t o l i c a .  — Due ore per settim ana.
Morale. D o ttrina morale della Chiesa cattolica.

R e l i g i o n e  i s r a e l i t i c a .  — Un’ ora per settim ana.
Lettura e versioue del Pentateuco.
Stori a. R egno tli Giuda.
Catechismo.
Grammatica ebraica. I verbi quiescenti.

L i n g u a  la t i n a .  — Cinque ore per settim ana.
Lettura. Cicerone: 111, Catil. pro Sestio, Lelio: V irgilio: Eneide,

IV, IX.
Esercizi. stilistici secondo Gandino.
Compiti. TJno al mese.

L i n g u a  g r e c a .  — Q uattro ore per settim ana.
Lettura. D einostene: O lintiaca I, If, III; Filipp. 1, III.
O m ero: Odissea I, V, VI, VII, V lil.
Compiti. Q uattro per semestre.

L i n g u a  i t a l i a n a .  — Tre ore per settim ana.
Lettura. Dali’A ntologia, vol. III. II Seicento e il Cinquecento. Studi 

p reparatori alla le ttu ra  della D ivina Comui., Dante, Interno. 
Alcuni canti appresi a memoria.

Compiti. Uno ogni tre  settim ane.
L e ttu ra  privata, raccomandat-a dal professore. A .  T a s s o n i : La Secchia 

rapita. G a t . i i . r i : Dialoghi. M a c h i a v r l u  : Le Storie fiorentine. 
A r i o s t o : Satire.

L i n g u a  t e d e s c a .  — Tre ore per settim ana.
Noe: II P arte . L e ttu ra  di brani in prosa ed in verso con parti- 

colare riguardo alle nozioni di le tte ra tu ra  contenute nel testo . 
Traduzione dali’ italiano nel tedesco. Schiller: Willi. Tell.

Letteratura. I prim ordi ed il primo periodo classico.
Compiti. Due al mese.

S l o r i a  e  G e o g r a f i a .  — Tre ore por settim ana.
Storia m oderna e conteinpoianea.

M a l e m a t i c a .  — Tre ore per settim ana.
Algebra. Equuzioni indeterm inate di 1 grado. — Equazioni di II 

grado a due incognite. — Equazioni biquadraticlie ed esponen- 
ziali. — Progressioni aritm etiche e geom etriche. In teresse com- 
posto. Perm utazioni e combinazioni, variazioni e binomio di 
Newton.
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Geometria. T rigonom etria e geom etria analitica piana.
Compiti. Quatt.ro per sem estre.

Fi s i c a .  — Tre ore per settim ana.
Nozioni prelim inari. P roprie ta  generali e particolari dei eorpi. 

Station. Dinamica. Idrostatiea. Aerostatioa. Calorico. Klementi 
di eh i mi ca.

P r o p e d e u t i c a  f i l o s o f i c a  — Dne ore per settim ana. Logiea.

OLASSE VTII.

R e l i g i o n e  c a t t o l i c a .  — Dne ore per settim ana,
Storia della Chiesa.

R e l i g i o n e  i s r a e l i t i c a .  U n’ora per settim ana.
Lettura e var s ion e del Salterio.
Storia. Dai tem pi di Alessandro il G rande sino alla d istruzione di 

Gerusalemme.
Catechismo.
Grammatica ebraica. Analisi gram m atieale.

L i n g u a  l a l i n a .  — Cinque ore per settim ana.
Let!urn. O razio : U na seelta dalle Odi, daile Satire e 1’ Epistola 

“De arte  poetica,,.
Tacito: Annaii, I, II.
Compiti. Uno al mese.

Li n g u a  g r e c a .  — Cinqne ore per settim ana.
Lettura. P latone : Apologia di -Socrate, Critone. Lachete, Epilogo 

del Pedone.
Sofocle: E lettra.
Omero: Odissea, XII e passitn.
Compiti. Quatt.ro per semestre.

L i n g u a  i t a l i a n a .  — Tre ore per settim ana.
Lettura. Dali’A ntologia vol. IV: Origine o successivo svolgiraento 

della lingua italiana. Le le tte re  italiane noi secoli XTY. XV. 
Riepilogo della sto ria  della le tte ra tu ra  dalle origini sino ai 
giorni n ostri.

Dante: Pnrgatorio.
Compiti. Uno ogni tre settim ane.

L i n g u a  t e d e s c a .  — Tre ore per settim ana.
Noe: II P arte. L e ttu ra  dei brani di prosa e di poesia dei princi

pal! se ritto ri da Klopstook lino a Goethe. Traduzioni dall’ ita- 
liano in tedesco, dal Manzoni. Schiller: Ju n g trau  von Orleans.

Letteratura. P ino alla m orte di Goethe.
Compiti. Due al mese.



S t o r i a  e  G e o g r a f i a .  — Tre ove per settim ana.
Geografia, sto ria  e sta tis tica  deli’ Tmpero austro-ungBrico, e rieapi- 

tolazione della sto ria  greca e romana

M atematica. — Dne ore per settim ana.
R ipetizione di tu tta  la m ateria con applicassione ed esereizi. 
Compiti. Q uattro  per sem estre.

F i s i c a .  -  Tre ore per settim ana.
Magnetismo. ElettricitA. Acustica. O ttica. Klementi di astronom ia.

P r o p e d e u t i c a  f i l o s o f i c a .  - ü u e  ore per settim ana.
Psicologia empirica.



UT.

E L E N C O  DEI  LIBRI  Dl  T E S T O

adopnrnti n e ll’ in segn am en to

1. Relif/ione cattolicn.

C l a s s b  I: Oateclii.smo grande.
C l a s s b  II: P. Cimadomo, Catechismo tlel cvilto cattolico,
C l a s s k  III: S toria saora del V. T.
C l a s s k  IV: Schuster S toria del N. T.
C l a s s k  V : Wappler, T ra tta to  di veliki on e catto lica P. I.
C l a s s k  VI: „ „ „ I*. II.
C r . A s s K  VII: „ „ ■ „ „ I*. III.
C i .a s s e  VIII: Fessler, S toria della Chiesa di Cristo.

2. R eligione israeliU ca.

C l a s s i  i n f k r i o k i : Bibbia ebntica: Form  u lori o delle orazioni. — Ehrmann,
Storia degli israeliti, tvadotta da S. R. Melli. — S. It. Melli,
Catechismo,

Clabsi s t  pkr roKi: Bibbia ebraicn. — S. 1). Luzzattn, Len ioni di teologia
m orale israelitica. — E him m n, 'e. s. — S. It. M elli

U. T A n ffu a  l a t in a .

Gram m otica di A. Scheimller nella I —IV, dello Schultz nolle altre  classi.
Schultz, R accolta dei temi, n el le classi III, IV e V.
Gandino, La sin tassi la tina m ostrata con luoglii delle opero di Cicerone, 

ecc. P arte  I, nelle classi VI, VII, VIII.
C l a s s k  I: Scheimller, EsercizI per la gram m atica latina.
C L A S S K  II . „ tj v  v  v

C l a s s r  III: Comelio Nipole, ed. W eidner-Zem itz.
C l a s s k  IV: Ccxare, Del liello gallico,'od. Detant. — Ovidio, Poesie scelte 

ed. Sedlmayer-Casagrande.
C l a s s r  V: Titu Licio, ed. Zingerle. — Ovidio, ed, Sedlmayer-Casagrande.
C l a s s k  V I: Saluntin, ed. Scheindler. — Virgilio, od. G iithling.
Cr.ASSK VII: Cicerone, O rationes selectae, ed. Klotz. — de od'., Virgilio, 

ed. Giithling.
Classk VIII: Orazio, ed. min. Müller. — Tacito, ed Halm.



4. L in gu a  greva.

Gram m atica Curtios-Hartel 111 tufcte le classi.
C l a s s e  I I I : Schenkt, Nuovi esei'cizi greci.
Olasse IV * d jj •> u
C l a s s e  V : „ Crestom azia di Senofonte. — Omero, Iliade, ed.

Defant.
C l a s s b  V I: Iliade, ed. De fan t — Erodoto, ed. Lauczizky (Gerold). — 

Senofonte, nella Crestom azia dello Schenkl.
C l a s s b  V ll;  Dcmostcne, ed. Defant. — Omero, Odissea, ed. Pauly-W otke. 
C l a s s b  V III : Platone, ed. Christ-Cristofolini. — Omero, Odissea, ed. Pauly- 

W otke — Sofocle, ed. Teubeer.

5 . Lingua ita lian a.

C lasse 1: Gram m atica ad uso delle scuole. — Libro di le ttu ra  per le 
classi del G innasio inf., P. I.

C l a s s b  I I : c. s. — L ibro di le ttu ra  ecc., P. II.
G l a s b e  I II : c. s. — „ „ „ P. 111.
C l a s s e  IV : Demattio, c. s. — Libro di le ttu ra  ecC , P. IV.
C l a s s b  V : A ntologia italiana, P. I.
C l a s s e  VI : „ „ P. l i .

C l a s s e  V II: Dante, La D ivina Commedia. — Antologia italiana, P. III. 
C l a s s e  V III: „ ,. „ r » P- IV.

6. L in gu a tedesca.

C l a s s e  I : Defant, Corso di liiiglia tedesca, P. I.
Classb 11: „ »
C l a s s e  III:' „ , „ „ »
C l a s s e  IV: Müller, C orsoecc., P. II.
C l a s s e  V : Milllcr, c. s., P. II. — Noe, Antologia tedesca, P. I.
C l a s s e  VI: Cobenzl, G ram m atica della lingua tedesca. — Noe, A ntologia

tedesca, P . 1.
C l a s s b  VII.- Noe, A ntologia tedesca, P. 11. — Cobenzl, Gram m atica. 
C l a s s b  VIII: „ „ » » „ „

7. Geografia e Storia,

C l a s s e  I : Morleani, E lem enti di geografia.
C l a s s b  I I :  Gindel)/, Compendio della sto ria  universale, P. I. — Klun,

Geografia universale, P. 111.
C l a s s b  III: Gindel 1), c. s., P. 11. — Klun, c, s., P. III.
C l a s s b  IV: „ c. s., P. III. — ,  c. s., P. II.
C l a s s b  V : * M anuale di S toria universale. S toria antica.
C l a s s b  VI: „ „ „ „ „ deli’ Evo medio.
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C l a s s e  Vil: Gindely, torno 111.
C i .a s s e  V lil; lian itak, Oompendio di Storia, Geografia e S tatistica detla 

Monarchia austro-ungarica.
Atlante Trampler, 1—Vlil.
Putzycr, A tlante storico II—VIII.

S. Mate m atic«.

C i . a s s e  I e II: Wullentiii, trad. P ostet, Mamiale di aritmetika. — Ho
čevar, trad. Postet, M anuale di geom etria.

C i . a s s e  III e IV: Wallenti n, Avitmetica, P. II — Hočevar, o. s.
C i . a s s e  V: Močnih, T ratta to  di geom etria e ti-attato di Algebra, trad.

Menegazzi.
C i . a s s e  VI: Močnik, id. id.
C i . a s s e  Vil: Močnik, id. id. — Böhm, M anuale logar it uiotrigouomutvioo. 
C e a s s e  VIII: Močnik, id id. Böhm, Logaritm i.

1». Science n atu ra li.

1: Pokornu, S toria illustrata del regno animale, Erm ano Loe- 
soher, Torino e Vienna, 1885.

II: Pokorni/, c. s ,  regno vegetale, versione del prof. Teodoro 
Car u el.

III: Bischiny, E lem enti di m ineralogia, versione di E. G irardi, 
Vienna, 1885. — Vlacovicli, Elem enti di lisica.

IV : Vlacovicli, idem.
V: Pokorili/, c. s., R egno m inerale e regno vegetale.

VI: „ e s., Regno animale.
VII e VIII: Milncli, T ra tta to  di lisica.

10. Propcdeatica jilo.soflca.

C l a s s k  VII: Heck, E lem enti di logiua, versione del dott. Pavissich. 
C i . a s .s e  Vlil: Linilncr, Psieologia empirica, versione del dott. Masclika.

C i .a s s e

C i . a s s e

C i .a s s e

C i . a s s e

C i . a s s e

C l a s s e

C i .a s s e



IV.

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

nello classi superiori

A. T E  M l D' I TA L L A  N  O.

C L A SSE  V.

Oh, quanto bone, 0 J1, quanto male si pilo far colla lingua! (ilom.) — 
So ib s.si ricco! (scol.)— Non e vergogna 1’esser n a ti poveri ma il divon- 
tarlo  per p ropria  colpa (dom.) — E  qui l’inverno! (scol.) — II vecchio 
padro di Orazio im petra dal popolo la grazia pol figlio suo (sulla traccia 
di T. Livio — doni.) — Accanto al fuoco (scene fam igliari — scol.) — 11 
prinio giorno dell’anno — considerazioni, pentim enti e propositi (dom.) — 
“ Post n ubila Plioebus,, (scol.) — Considerate come debbano in tendersi 
le seguonti parole di 1’. P an an ti: “Abbiate, benciicando, tre  cose aperte: 
la borsa, il cuore ed il viso,, (scol.) — Prendendo argom outo dai seguenti 
ver si di A. M anzoni: “ . . . .  dove — sem ina 1’ ira, il pentiniento miete,, 
parlate deli’ ira e delle funeste sne conseguenze (scol.) — B ruto  persuade 
il popolo rom ano a bandire i re  (sulla traccia di T. Livio — dom.) — 
“Clii si aiuta, Dio 1’ aiuta,, — da questo proverbio trae te  argom ento per 
im racconto che lo illustri convenientem ento (scol.) — Lo studio profe- 
rito  — dite quäle Ira le varic matorie clio sono oggetto dei vostri studi, 
sia da voi preferita e portato le ragioni di ta le  prefereuza (dom.) — 
Rom a e Cartagine — parallolo (scol.) — Clie cosa ci dona il grembo 
dolla te r ra ? (dom.) — II buono ed il cattivo operaio — ritra tto  lisico e 
morale (scol.) — Perche i poeti cantano cosi spesso lo m ontagne? (scol.).

C L A SSE  VI.

Giuseppe G iusti lasciö seritto  che “non v’e m aggior ladro d' un 
cattivo libro, perclie ruba le due m igliori p roprietä deli’ uomo, il tempo 
e Pingegno,, — considerate questa sentenza ed illustrate la convenien- 
tem ente (scol.) — La discordia 6 la rovina delle famiglie e degli s ta ti 
(doni.) — “Nihil agendo homines male agere discuut,, (scol.") — Dite quäle 
ira  gli illustri Rom ani ricordati dalla storia  abbiate im parato ad am are 
e stim are maggiormonte, ed esponetene le ragioni (dom.) — lllustrato  
con brevi m a opportune considerazioni i seguenti versi di Lorenzo Pi- 
g n o tti: “Chi viver vuol tranquillo  i g io in i sui — non guardi quanti son 
di lu i pili lie ti — ma quanti son piü misori di lu i„  (scol.) — Dialogo
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fra Don Abbondio e P erpetua dopo la. part.enza di Renzo ehe colle mi- 
nacce aveva costretto  il curato a svelargli il doloroso segreto dell'in ti- 
m azione avuta (doni.) — I doveri del buon cittadino in tem po di pubbliche 
calam ita (scol.) — L ’opera civile e le tte ra ria  di Giuseppe P arin i (doni.) r
II ferro considerato come strum ento  poderosissim o di oivilta (scol.) — 
Perche sia u tile  anche a coloro ehe .si daiino alle I n d u s t r i e  ed ai m e- 
stieri lo studio delle le tte re  (dom.) — 1 viaggi d’ una volta c i viaggi 
d 'adesso — dialogo in ferrovia (scol.) -r- P ro  vare con opportune consi- 
derazioni e con esempi to lti dalla sto ria  come i periooli esterni siano 
spesso cagione del rigoglioso inerem ento dei popoli e degli s ta ti (scol.).

C LA SSE V II .

E roi ignorati (scol.) — In una ricca e vasta biblioteca — impressioni, 
considerazioni e propositi di uno študente (dom.) — Le v itto rie  ehe ri- 
portiatno su noi stessi sono sem pre le p iü  difiicili e le p iü  utili, e percio 
anche le piü gloriose e le piü dolci (scol.) — lllu stra te  la seguonte sen- 
lenza di F. Schlegel: “Se il medio evo tu  una notte, fu pero una bella 
no tte  stellata (dom.) — Beato chi puo dire a se stesso: “ Ho asciugato 
una lacrim a , (scol.) — Prendendo argom ento dai seguenti versi dello 
Schiller: “Q uanto produee la tua man, per poco — da lili solo ne vicne„ 
— tra tta re  del fuoco in quanto a iu ta  1’uoino nella m aggior parte dei 
suoi bisogni e delle sue operazioni (dom.) — Fu detto  ehe tre  cose spe- 
cialm ente m ostrano 1’indole a ltru i: i libri, i regali, gli amici — consi- 
derate quanto sia vera, ed in che senso debba intendersi questa sen- 
t.enza (scol.) — Ne la  poverta puö avvilire gli uom ini forti, ne la ricchezza 
elevare gli anirni bassi (scol.) — E sam inata a parte a parte  la personifica- 
zione della Fam a, quäle ci e data da Virgilio nel libro IV deli’Eneide, 
rilevatene 1’efficace ve rita, e la perfetta bellezza (dom.) — “ P er aspera 
ad astra,, (scol.) — Le lettere, insiem e colle altre a rti e scienze possono, 
se nobilm ente esercitate, concorrere al progresso ed alla prosperita  di 
una nazione (dom.) — Perclie il sole vieue onorato come dio da tu tt i  i 
poeti pagani 'i (scol.) — Perche gli uom ini grandi vengono g iud icati piü 
equam ente dai post.eri che dai con tem poraneiV (scol.).

CLA SSE VJ. 11.

lllu stra te  con opportune considerazioni la seguente sentenza di 
A. Manzoni: “La maldiconza rende peggiore chi parla o chi ascolta, r 
per Io p iü  chi n’e 1’ogget,toB (scol.) — Ciö ehe fu bella la vita, cio clie 
ta  san ta  la m orte (dom.) — E  bello esser tenu to  grande, piü bello esser 
tenu to  onesto; clie le grandi opero ed il grande ingegno non valgono 
a scusare la m alvagitä della v ita  (scol.) — M agra sousa 6 d ire : Cosi 
tanno anche gli altri, “uom ini siate e 11011 pecore m atte,, D ante, P. V 
(dom.) — Si illustrino con ragionam enti ed eseni])i i seguenti versi di 
Orazio: " Saepius ventis ag ita to r  ingens — pinus, e t celsae gi'aviore 
casu — decidunt, tu rres, feriun tque summos — fulgura montes„ (scol.) — 
La sentenza di C icerone: “Socrates ita in iudicio capitis pro se ipse

\



— 97 —

dixit, u t uon supplex au t reus, sed m agister e t dominus v ideretur esse 
iudicum,, e conferm ata o meno dall’Apologia di Platone? (dom.) — Spie- 
gando i seguenti versi di D ante: “F a tti non toste a viver oome bruti — 
ma per soguir v irtu te  c conoscenza,,, parlate della nobilta. dell’uomo e 
della grandezza doi suoi destini (scol.) — Quandö la prim a parte  della nostra  
vita 11011 fu ehe vanitä ed o/.io, 1’ ultim a ])arte di essa 11011 ]>u6 essere 
che disinganno e rim orso (scol.) — Toecando del fine dell’arte, e parti- 
colarm ente della lettera tura, vedere se debbasi o no approvare l’opinione 
di Catullo: castum  esse pium  poetam  — ipsum : vei'siculos nihil
neoesse est„  (dom.) — Clii s tud ia si propone sem pre uno di questi 'tre 
lini: o la sodisfazione dell’aniiuo proprio, o la gloria, o il guadagno — 
considerate quäle di questi lini sia da p reterirsi ed adducetene le ra- 
gioni (scol.) — ‘VLaudamus veteres sed nostris u tim ur aunis,, (dom.) 
Considerato quanto sia vera questa sen tenza: “La v ita  e una battaglia, 
in eni riesce vincitore clii ineglio si e preparato a sostenerla,,, il candi- 
dato ricerehi e dim ostri come gli studi, ai quali lin ora attese, possano 
concorrere ad anim arlo ed agguerrirlo  per la nobile lo tta  a cui si acciuge 
(tem a di m aturitä.)

Doti. C. Ruvanelli.

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

' a) Traduzione di brani scelti da vari autori.

b) 1 seguenti temi liberi:
1. Das Leben Parinis.
2. Ursachen der Kreuzzüge.

Die letzten Z eiten der röm ischen Republik.
I. K arls des V. Beziehungen zu den P ro testan ten .
5. Maria S tuart. (Inhaltsangabe des Schiller’sehen W artes.) 
li. Verdienste Eugens von Savoyen um O esterreich.
7. Maria Theresia und Jo se f  11.
8. “Princip iis obsta,,.

“A rbeit is t des B ürgers Zierde,
Segen is t der Mühe Preis,
E h rt den K önig seine W ürde,
E hre t uns der Hände Fleiss,,.

(Schillert* Glocke )
10. ‘‘Semel emissum, volat irrevocabile verbum,,. (Horaz.)
11. Ursachen der französischen Revolution.
12. W er ernten  w ill, muss säen (tema di maturitä).

r .  W endlenner.



V.

S T U D I  L I B E R I

D i s e g n o .  — Sei ore per settim ana.
Corso I. Eserciüi di disegno geom etrico a mano libera. Foglio 

sim m etriche semplici; o rnam enti piani e semplici.

Corso 11. O rnam enti secondo i modelli dell’Andel, a  semplice con- 
to rno e colorati. P ro spe ttiva  dei corpi geom etrici.

Corso 111. O rnam onti ad acquarello. Copie d’ o rnati dal g e s so : 
p rospettiva  elementare. — Prof. Z ern itz .

Ca l l i g r a f i a .  — Q uattro ore per settim ana.
C arattere inglese, tedesco, rotondo e gotico. — G. Sencig.

G i n n a s t i c a .  — D ue ore per settim ana, nolla civica Palestra, d ire tta  dal 
signor L. de R eya. .

S t e n o g r a f i a .  — Dali’ ottobre, due corsi, con ciascuno due ore alla se tti
mana.
Segni stenografici ed unione di essi per la fonnazione delle parole. 

Sigle degli artico li e dei verbi. — Testo: P rof. E. Noe, M anuale 
di Stenografia secondo il sistem a di Gabelsborgor, applicato 
alla lingua italiana. — P . Dumonte.



VI.

A) R A G G U A G L I STATISTICI
C L A S S E CÖ

1 1 1 m Bg
IV v VI VII Vlil

a b n b n b cn

1. N um ero

Alla fine del 1894-1895 ................ 47 44 32 30 28 23 43 24 19 2 2 14 332
Al principio del 1895-1896. . . . 54 57 41 39 30 31 38 30 2 0 18 2 1 379
E ntrati du ran te  1’a n n o ................ -- — — -- 1 — -- — — -- 1

In sc ritti in  t u t t o ............................ 54 57 41 39 30 32 38 30 2 0 18 2 1 380

. ( gisi app. ali’ Is titu to  . _ — 32 30 24 25 31 24 18 15 18 217
P ro u io ss i| vennti da, di fu o ri. . 4h •18 2 3 — 2 — 3 2 1 a 1 1 2

. . .. f deli’ I s t i t u t o ................ (i 9 6 5 6 4 7 2 — — — 45
R ipeten ti^venuy  j ai d; fu o ri. . — — 1 1 — 1 — 1 — — — 4

S tr a o r d in a r i .................................... 2 — 2

Usciti du ran te  1’a n n o ................... 11 13 4 3 3' 2 — 1 1 1 — 40

Alla fino dol 1 8 9 5 -9 6 .................... 43 44 37 36 26 30 38 29 19 17 2 1 340
Di quosli erano:

scolari p u b b lic i............................ 43 3/ 36 25 30 37 ‘28 18 16 *21 333
„ p r i v a t i ............................ 1 1 — — 1 — 1 1 1 — — 6
„ s tr a o rd in a r i .................... 1 •— 1

2 . 1‘a t r ia

T rieste e te r r i to r io ........................ 29 33 31 •24 2 0 23 25 23 15 1 2 2 0 255
Istria  ............................................  • 8 7 4 5 4 4 8 6 1 4 1 52
Gorizia- G ra d iš č a ............................ — — — 2 - 2 ‘2 — — — — 6
Tirolo ............................................. — 1 — 1 — — 2
U n g h e r ia ............................................ 1 1 — — — 2

D alm az ia ................................ • . • 1 1 — 3 — — — — 1 — — 6
A ustria  inferiore ........................ — — — — 1 — — — 1 — — 2

l t a l i a . . . ,........................................ 3 1 1 1 1 1 — — — 1 — 9
1 — — — — 1

G r e c i a ................................................ 1 — 1 — — 1 — — — — 3
R u s s i a ................................................ — 1 — — — — — — — — 1
B u lg a r ia ............................................ ! i 1

Soiuma . . 43 44 37 36 26 30 38 29 19 17 21 340

3. Lingua materna
41 43 37 32 24 30 34 29 19 17 21 327

Tedesca . . . ................................. — — — 1 1 — 1 — — — — 3
S lav a .................................................... 1 — — 2 1 — 1 — — — — 5
G r e c a ................................................. 1 1 1 5

Somma . . 43 44 37 36 26 30 38 29 19 17 21 340
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C L A S S E cd
a
aoco

1

n b j

n  |

a | 6

I]

a
[I

h
IV V VI VII VIII

4. R elig ion*

C a t t o l i c i .................... ..... 40 38 26 31 2 0 26 30 2 2 15 1 2 14 274
I s r a e l i t i ............................................. 2 3 1 0 3 6 3 5 6 4 !) 7 54
G reco -o rto d o ssi............................... 1 — — 2 — 1 3 — -- — 7
E v a n g e lic i......................................... 1

1 1
1

Senza confessione . . . . . . . -- 2 1

Somma . . 43 44 37 36 26 30 38 29 19 17 2 1 340

5. E tn

Di anni 1 1 ......................................... 2 2 2 2 4 48
1 2 ......................................... 1 2 1 2 19 13 — 2 — — — — 58
1 3 ........................................ 6 1 0 6 13 1 0 . 1 0 1 — — — — 56
14 . . .  , .................... 2 _ 3 5 11 9 1 0 1 — — — 41
1 5 ........................................ 1 — 3 4 3 & 14 14 — — — 44

_ _ 2 1 1 3 9 1 0 1 (» 3 — 39
„ 1 7 ........................................ _ _ _ _ 1 1 2 4 7 9 2 26

1 8 ......................................... 1 — 2 3 1 0 16
1«J......................................... _ _ _ _ _ .— 1 — — 2 6 9

„ 2 0 ........................................ 2 2

„ 2 1 ........................................ — — — — — — — — — — 1 1

Somma . . 13 44 37 36 26 30 38 29 19 17 2 1 340

6 . Domicilio (lei g en ito ri

Del l u o g o .........................................
D i f u o n ..............................................

43 40 35 33 24 27 33 27 18 14 2 1 315
— 4 2 3 2 3 5 2 1 3 — 25

Somma . . 43 44 37 36 26 30 38 29 19 17 2 1 340

7. Classilicassione

o.) Alla fine dell’anno scolastico
1895-1896:

281. Prim a classe con em inenza . 3 31 5 — — — l' 5 2 6 2

2. Prim a c l a s s e .............................. 24 27 2 0 24 16’ 2 0 25' 15 1 1 9 18 2 1 2

3. Seconda c l a s s e ......................... 8 ' 1 1 4 9 4 5 9 2 ' 1 ' — — 56
4. Terza c l a s s e ............................... 2 2 4 2 1 2 l 2 1 — — 17
5. Ammessi:

24all’esame di riparazione . . 4 — 4 1 4 3 — 4 3 1 —
ad osame suppletorio  . 1 1 2

Scolari s f c ra o rd in a r i .................... I  — — — — — — — -- — 1 — 1

Somma . . 43 44 87 36 26 30 38 29 19 17 2 1 340
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! C L A S S E <S
[ II I I I g

IV v VI VII VIII Q
a b * a h

A. T in

b) A ggiunta all’anno sco-
lastico 1894-95:

Ammessi ad esame di
ripar. o suppletorio  . . 6 2 2 3 2 1 2 — — 1 — 19

C orrisposero .................... 1 1 1 1 1 1 2 — — 1 — 9
Non corrisposero . . . 5 1 1 2 1 1 0

Non com parvero . . . .
R isult. ünale del 1894-95:

1. P rim a classe con erain. 5 5 4 3 1 1 5 3 6 2 4 39
2. Prim a c la s s e .................... 27 27 2 1 25 15 15 27 17 11 18 1 0 213
S. Seconda classe . . . . 1 1 8 5 8 9 r> 7 3 1 2 — 59
4. Terza c l a s s e .................... 4 4 1 — 3 2 4 1 — — — 19

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

Somma . . 47 44 32 36 28 23 43 24 19 2 2 14 332

H. T asse

a) Tassa scolastica:
1. P agan ti nel I  Semestre 8 G 36 30 2 2 2 2 2 0 2 1 15 1 2 13 15 242

j» ^  n 27 29 26 18 2 0 2 1 2 2 17 1 0 1 2 14 216

E sen tati nel I Semestre 18 2 1 11 17 8 1 2 17 15 8 5 6 1S8
h d 1 1  h 27 28 15 2 1 10 11 16 13 1 0 6 7 164

2. L a tassa scolastica am-
m ontö nel I  Sem. . . f. 288 288 240 176 176 160 168 150 120 130 150 2046

» !> • • TJ 216 232 208 144 160 168 176 170 1 0 0 1 2 0 140 1834

Somma . f. 504 520 448 320 336 328 3*4 320 2 2 0 250 290 3880

b) Tassa d’iscrizione . . f. 94,— 2 .— 8 ,— 8 ,— 2_ 4,— 4,— 220,—
c) Tassa per la biblioteca

degli scolari . . . . „ 20.—27,—13,— 10,— 9,—11!.-- 9.— 9.50 6 .B0 7.— 132,—

Somma . f. 122. 121 —15— 18,— 9,—12,— 9.— 17. SO 7.50 10,— 11.— 352. ■

U. F re q u en ta z io n e  della
(Ja llig ra tta  e m ater. U bere

C a ll ig ra f ia ............................ 9 14 9 6 2 4 _ — — _ _ 44
D i s e g n o ................................ 9 13 7 1 0 5 5 1 1 2 1 — 54
G in n a s t ic a ............................ 6 4 2 5 2 6 1 — 2 — — 28
S ten o g ra fia ............................ — — — — — — 4 11 3 1 — 19

10. S tipeudi

Numero degli stipendiati . — — — — 2 — 2 5 3 1 — 13
Im porto to tale degli stip. f. 231 270 675 360 150 1Ö8Ü.—



B) STIPENDI E SUSSIDI

Erano st.ipendiafi 13 scolari g iusta  il seguent.o P ro sp e tto :

. a> p Im porto
w
C /)
«5

O)
a XltOlO 

dello stipendio
Decreto di conferim ento Parziale (Jompl.

O d
K f. | s. f. s.

III A 1 Stip. Francol D. L. 5/ 1 /95 N 23717/VII 126 _ 126 __

v 1 » ginn, triest. 13. L. 5/ 1 /95 11 23718/V11 105 — 105 —

IV 1 V •n V D. L. 6/12/93 11 20861/VII 105 — 105 —

v 1 V OhornCosneck D. L. 25/10/95 11 200<i0/VII 165 — 165 —

v 1 r Cossitz D. M. 3 /7 /92 » 28332/VI 2 1 0 — 2 1 0 —

v 1 Tl ginn, triest. D. L. 29/3/93 7742/IX 105 — 105 —

v 1 n v n D. L. 5/ 1 /90 11 23779/V il 105 — 105 —

J) 1 » » n D. L. 20/ 1 /95 11 23718/VII 105 — 105 —

» 1 v bar. R einelt D. B. 9/ 2 /96 11 1896 150 — 150 —

V I 1 n ginn, triest. D. L. 24/12/90 11 1027S/IX 105 — 105 —

v 1 rt Mazzoni 1). M. 6/12/93 11 59592/VI 150 — 150 —

1) 1 n ginn, triest. D. L. 5/ 1 /96 11 22779/VII 105 — 105 —

VII 1 D Mazzoni D. M. 6/12/93 11 59592/VI 150 — 150 -

r Totale . . — — 1686 —

IJno scolaro obbe nn sussidio di iior. 120 dall’ inclito M unicipio;
3 scolari n ’ebbero uno di flor. 40, 1 nno di (ior. 30 dall’inclita  G innt» 
provinciale deli’ Istria.

L ’ im porto per i libri scolastici d istribu iti dali’ inclito Municipio 
agli scolari poveri di qnesto Ginnasio ascose a  fior 500, e lurono dal 
tondo doi libri g ra tu iti provveduti dei testi necessari 150 scolari.

L ’ [Jniono filantvopica triestina  “La Previdonza,, sussidio parecciii 
scolari deli’ Istitu to  con oggetti di vestiario, con piccoli importi di da- 
naro, o pagö loro per intero :il didatt.ro.

Sieno rese le piit sen tite  grazie ai gon orosi benelattori.



VII.

A U M E N T O  DELLE COLLEZIONl SCIENTIFICHE

A) R iblioteca dei profeasori. 

Bibliotecario: P rof. Cesar*1 Cristofolini.

1. DONI.

D a m . '  e c c . i . r . M i n i s t e r o  d e l  c u i .t o  k  d e l l ’ i s t r u z i o n k  : M onatshefte f.
Math. u. P hysik , Ann. VI, 1.

D a m . ’ e c c . i . r , L u o c i o t k n e n z a  : B ollettino tlelle leggi ed ordinanze per 
H Litorale.

D a m »1 i n c m t o  M a g i s t r a t o  : Die oesterr. M onarchie in W ort u. Bild (lino 
al tascieolo 255) — Bollettino statistico  mensile — R apporto  sani- 
tario  1888-90 — Archeografo Triestino, 1895 — Libriccino d’ igiene, 
cur. dott. G. Bordoni - Uffredazei — B elehrung über die Vermei
dung von U nglücksfüllen durch E lectricität.

D a t . i . a  D i r e z i o n e  d e m . ’ O s s e r v a t o r i o : II B ollettino m eteorologico giorna- 
liero e il R apporte  annuale del 1893.

I U i . i . a  l i b r b r i a  H öpli in M ilano: Dante, L a D ivina Commedia, i 11. dott. 
L. Polacco, 1890 — Id. R im ario perfezionato, 189G — Petrarca, Rime, 
ill. G. Rigutini, 1890.

Dal sig. prof. dott. G. M a r i n a , le sue Ricerclie antropologiche ed etno- 
grafiche sui ragazzi, Torino, 1896. (Bocca.)

Dal sig. ing. D u c a t i  : I I  nuovo acquedot.to in Trieste.

2. ACQUISTI.

Z eitschrift f. d. oosterr. Gymnasien, W ien, 1U9G — Id. f. d. Real- 
schuhvesen, W ien, 1890 — M ittheilungen der k. k. geogr. Gesellschaft 
in W ien, 1890 —■ Giornale storico della le tte ra tu ra  italiana, Torino, 1890 — 
La Cultura, nuova serie, Roma, 1890 — B ollettino di filologia classica, 
Torino, 1890 — R iv ista  id., Torino, 1890 — Statistische M onatschrift, 
Wien, 189G — V erordnungsblatt f. d. M inisterium  f. C. u. ü ., 1890 (2 copie)
— Guida scem. di Trieste, 1890 — Rechts, Nuova geografia universale, 
trad. Brunialti (flno alla dispensa 801) — Müller, Huudb. d. klass. AW . 21 
Hlbbd. — La vita italiana nel settecento, I — II Parnaso italiano —
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Mente e Cuore, 1896 — Baumeister, Erziehung.s- und U nterrichtslehre,
4 voll. — Caprin, Alpi G iulie — D’ Ancona e Bacci, L e tte ra tu ra  ita liana — 
Caaini, id. — Demarchi, il culto privato di Rom a aritica — Belt/er, Moritz 
H aupt — Hildebrand, d. deutsche Sprachunterrich t — Bothfuehs, Beiträge, 
z. lat. U nt. — Schneiderin, Hom er. Vocabulariitm — Petersdorf, M ethodik, l
— Rigutini e Bulle, Dizionario della lingua tedesca-italiana ( 8  fase.) — 
Nerrlich, Das Dogma d. klass. A lterthum s — Pimtoni, 1’ Inno omerico a 
D em etra — A rta iia ’s, Eisenbahn- u. Postkarte v. O esterr.-U ngarn, 1890.

Hi Bibiiotec<i seolnrt.

Bibliotecario: Prof. de Luyk.

I. DON1.

Dal signor Ai.essanduo Savoiuinan:

Verne, Un biglietto di lo tteria  (2 vol.), TI capitano di quindici anni 
(-1 vol.), Un viaggio aereo (2 vol.), Michele Strogoff (4 vol.), TI paese delle 
pelüccie (4 vol.), Due anni di vaoanza (4 vol.), I  500 milioni della Begum 
(2 vol.) — Ventimila leghe sotto  i m ari (4 vol.) — Mayne Heid, Guglielmo 
il mozzo (2 vol.), II capitano della P andora (2 vol.), 11 paese degli ele- 
fan ti (2 vol.), I naufraglii dell’ isola Borneo (2 vol.), Beguin (2 vol.), Seguin 
(2 vol.) — Aymard, H leone del deserto (2 vol.), Gli scorridori dell’ A r
kansas (2 vol.), II Bianco ed il Negro (2 vol.), I p ira ti delle p rate rie  (2 vol.), 
II capitano Jaguard  (1 vol.), II carico d’ oro (1  vol.), L ’ azienda del Mere- 
piutes ( 2  vol.), I cospiratori (2 vol.), I franchi tira to ri del Texas (2 vol.), 
Lo scorticatore bianco (2 vol.), Palla F ranca (2 vol.), II bisonte bianco 
( 2  vol.), L ’ esploratore (2 vol.), La c itta  indiana (2 vol.) — Cooper, 1 nau- 
traghi allo Spitzberg (2 vol.), La pratei’ia (3 vol.) — Johnson, 11 paese del- 
l’oro (2 vol.) — Adriev Paul, II p ilo ta  W illes (2 vol.).

2. AOQUISTI.

Beli/rano, Storia delle colonie (1 v o l) — Caprin, Alpi Giulie (1 vol.) — 
De Amicix, Ai ragazzi (1 vol.) — Duruy, P iccola sto ria  sacra (1 vol.), 
Piccola sto ria  an tica (l vol.), Piccola sto ria  greca (l vol.), P iccola sto ria  
rom ana (1 vol.), Piccola sto ria  del medio evo (1 vol.), P iccola sto ria  dei 
tem pi m oderni (1 vol.) — Van Bryssel, I clienti d’un vecohio pero (l vol.)
— Petrocchi, In casa e fuori (1 vol.) — Conti, Cani, gatti e ragazzi (1 vol.)
— Trowbridge, Mea culpa (1 vol.) — Alcott, Jack  e Jan e  (1 vol.) — Cer
vantes, Don Chisciotte (l vol.) — Mac lntosh, B acconti (1 vol.) — Dolleri, 
S toria d ’un gatto  (1 vol.) — Philipp, Roset.ta (1 vol.) — Lesaye, Gil Blas 
(1 vo l.),— Ouida, Racconti (l vol.) — Deila Bocca Castiylione, S toria della 
rivoluzione francese (1 vol.).
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C) G a b in e t to  M  s to r i«  n a tu r a le .

Custode: Prof. E. V isin tin i.

lina tavola degli uccelli utili.

I>) G a b i n e t t o  d i  J'isien.

C ustode: Prof. C. Crepaz.

G alvanom etro a specchio di W iedem ann — B ottig lia g raduata  di 
L av i — Due lam ine di quarzo perpendicolari ali’aS.se — Una lam ina 
della difterenza di fase */4 X — Un paio di cunei di quarzo perpendico
lari all’asse — Crioforo — R eti di fi 1<\ metallico — Un eubo cavo col 
corrispondente massiccio per esperim enti di id rosta tica — Un piccolo 
tavolo di legno d’ altezza variabile — Corrente a rotazione di P e trin a  — 
R eostato di W lieatstone — M agnete a rotazione di Ampere — Un nonio 
d iretto  e retrogrado — Parallelogram m a delle forze di Chauchy — Ap- 
para ti per esperim enti sni centro di gravitä. — Apparato di F oucau lt per 
dim ostrare il principio di conservazione del piano di oscillazione di un 
pendolo — Due lamine ad angolo per la  capillarita — A pparato di 
congelazione dell’acqua e ru o ta  di Segner per la m accliina pneum atica — 
Un gasom etro di lam iera di zinco del contennto di 160 I. — Apparato 
di Bunsen pel gas tonante — Igrom etro di R egnau lt con asp ira tore —. 
Tre tavole spettrali — Dne tu b i di Croockes, uno contenente sost.anze 
fosforescenti, l’ altro una eroce mobile d’alluminio.

10 Gabinetto d i yeografla e storia.

Custode: Prof. L. M o r t ea ni.

Lobmeyer, W andbilder 1-12 Kiepert, M onarch!» phys. K. — Id.
polit. ed. italiana — Modello della casa rom ana, fabbr. Diesterweif - Id, 
del telaio omerico ibid. — Raccolta di m onete antiche, tipi in galvano- 
plastica d. S turm  in Vienna — Tloppe, B ilder zur Mythologie, 20 tavole — 
Kiepert, E uropa physik. K. — Id. politische K. — Ilühl, geogr. Charakter
bilder, carte  8.1-34 — Lehmann, geogr. Charakterbilder, 9 carte.

F) Gabinetto del dlseyno.

FalleiMck, E lem entarzeichenschule.



VTII.

E S A M I  Dl  M A T U R I T Ä

1 Q 9 4  -  9 5 .

Cii esami orali si fecero nei giorni 8, 9 e 10 luglio, gli
esami di riparazione il di 23 settembre 1895.

Dei 14 candidati, tutti scolari pubblici deli’ Istituto, ehe
si erano assoggettati all’esame, 3 erano stati rim and ati a ri-
peterlo in nna raateria dopo le vacanze. 

II risultato finale fu il seguente:

N o m e
Luogo giorno ed anno

A ttestato Studi scelt.i
d i n a s c i t  a

1. A lberti A lberto Trieste 5 maggio 1877 m aturo (ilosolia
2. Aseoli Alberto n 15 agosto 1877 m aturo con dist. lilosofia
3. Brun Arturo 4 settem b. 1877 j j medicina
4. B runa A rturo >1 7 gennaio 1877 m aturo legge
5. Coen Ara Angelo (i settem b. 1877 m aturo con dist. logge
6 . Dapas Francesco Orsera 12 gennaio 1875 m aturo medicina
7. F in e tti Gino Pisino 9 maggio 1877 V loggo
8 . Orisi Ugo Trieste 1 aprile 1877 n leggo
9. B eyer Augusto Graz 10 novemb. 187f> v diplomazia

10. Savelli Brenno Trieste 23 novemb. 1877 v filosofia
11. Stecher Umberto r 20 dicemb. 1877 M loggo
12. Sten ta  Mario v (i aprile 1870 m aturo con dist. m edicina
13. \Vulz Vittorio rt 24 ottobre 1870 m aturo filosofia
14. Ziegler Nicolö D 20 settem b. 1877 n m edicina

1895- 96.

Vennero ammessi 20 candidati, tutti scolari pubblici del- 
1’ Istituto. 

Le prove in iseritto si fecero nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 
giugno 1895
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Furono assegnati i temi seguenti:

1. Per il componimento italiano:

Oonsiderato quanto sia vera questa sen tenza: “La vita  
e una battaglia, in eni riesce vincitore chi meglio 
si e preparato a sostenerla,,, il candidato ricerchi 
e dimostri corae g li studi, ai quali fmora attese, 
possano concorrere ad animarlo ed agguerrirlo per 
la nobile lotta a cui si accinge.

‘2. Per la versione dal latino nell’ita lian o:

Livio, lib. IV , cap. 8.

3. Per la versione dali’ italiano nel latino:

Giovanni Battista G elli: II Piacere ed il Dolore (dai 
“Oapricci del bottaio,,) “Un poeta greco — pili do
lore ehe diletto„.

1. Per la versione del greeo:

Omero, Odiss. 19, vv. 122— 158.

5. Per la lingna tedesea:

“Wer ernten will, muss säen,, (componimento libero).

(!. Per la matematica:

a) La campana ed il tubo di congiunzione di una 
macchina pneumatica hanno un volume v„ =  3 ,4 dm.3; 
il corpo di tromba ha un volume v t =  1*6 dm.3 
Dopo quanti colpi di stantuffo diventa la densitä 
deli’ aria contenuta nella campana eguale a 0'02114 
di quella cli prima?

b) T)a uu pallono aerostatico si vedono i tlue luoghi 
A e B, la cui. distanza e d =  1800 m., sotto gli an- 
goli di depressione a == 72® 30' e ß =  30° 15'. A quäle 
alte/.za si trova il pallone sopra il piano orizzontale, 
nel quäle giacciono i due luoghi?
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c) Si dimostri analiticamente, ehe le rette che con- 
giungono i punti di mezzo dei lati. di mi qnadri- 
latero formano n n parallelogramma.

Grli esami orali cominceranno ai 10 luglio a. o. sotto la 
presidenza del signor oonsigliere seolastico e direttore cav. 
G. Bab ud'er; sul risultato finale si riferirä nel Programma 
deir anno venturo.



IX.

D E C R E T I  PI Ü I M P O R T A N T I

(lalle superiori Autorita diretti al Ginnasio.

D. L. Io agosto 1896 N. 1*1535-VII. La classificazione 
finale del passato anno scolastioo fu soddisfacente, quantunque 
parecchie fossero le cliflieolta da superare causa le malattie 
nel Corpo insegnante.

1). M. 27 agosto 1895 N. 37772-VI. Al sig. prof. C. Wend- 
lenner e aecordata la III aggiunta quinquennale.

I_). M. ‘27 agosto 1895. N. 44434-VI. II professore nell'i. r. 
Ginnasio superiore di Zara sig. Ernesto Marini e nominato 
professore di lingua tedesca in questo Istituto.

U. M. 3 settembre 1895 N. 46026-VI. II signor prof'. A. 
Zänker e trasferito al civico L iceo femminile e il signor prof. 
G.. P erm in i dal L iceo al Giuuasio eomunale superiore.

U. M. 11 settembre 1895 N. 46608-VI. L ’ insegnamento 
della stenografia e affidato al sig. P. Demonte.

4). M. 16 settembre 1895 N. 47960-VI. E assunto quäle 
supplente per il vacante posto di lingua e letteratura italiana 
il sig. dott. Ccsare BuvaneUi.

4). L 2 dieembre 1895 N. 2(X)45-VI1. In seguito a riv. 
disp. min. 22 novembre 1895 N. 27579 e stabilito ehe per 
()uest! anno eccezionalmente le scuole medie facciano vacanza 
il di 21 dieembre.

L . M. 17 dieembre 1895 N. 62586-VI. II Consiglio della 
Citta oonfermava a membri della Deputazione municipale per 
i ginnasi g li onorevoli signori II Vicepresidente del Consiglio 
dott. C. Dompieri, dott. G. dl Angeli e dott. F. Consolo.

D. M. 12 febbraio 1896 N. 8703-VI. Al sig. prof. E. Marini 
e aceordata la definitivitä nel suo posto.
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D. M 8 maržo 1896 N. 10842-VI. Al sig. prof. A. Brumatti 
e concesso il permesso d’ assenza per m otivi di salute per 
tut/to il II  semestre, ed e accettata 1’ ofFerta di lui di voler 
provvedere del proprio alla sua sostitussione mediante un sup
plente ; e viene assunto, con 1’ approvazione superiore (D. L. 
4 maržo 1896 N. 4681-V1I), quäle supplente per la matematica 
e tisiea, per la durata del II semestre, il caud. math. signor 
Giovanni Benussi.

D. M. 17 maržo 1896 N. 10845-VI. Al signor pro!, doti. 
C. Ramnelli e aeoordato a titolo di rimunerazione 1’ importo 
di fiorini 200.

1). M. 18 maržo 1896 N. 1419-VI. Al sig. prof. K. Vižintini 
e rieonosoiuto siccome computabile a suo tempo per la pen- 
siono il primo servizio, da lui prestato oon abilitazione 11011 

completa quäle supplente ordinario in altro Istituto.

D. L. i! aprile 1896 N. 6873-VII. II candidato abilitato  
in filologia classica, sig. Salmtore Sablxidini, con riv. disp, min. 
‘26 maržo 1896 N. 6960 e ammesso all’ anno di prova, sol to la 
direzione del sig. prof. R. Adami.

D. M. 18 aprile 1896 N. 14248-VI. Al sig. prof. U. Adami 
e aeeordata la definivitä di servizio, e la pr ima aggiunta quin- 
quennale decorribile dal l u luglio 1895.

D. L. BI m aggio 1896 N. 666-P. 8. E. il sig. ministru 
del Culto e deli’Istruzione, considerato ehe il numero degli 
scolari ammessi nella I classe dei ginnasi e ginnasi reali nella  
maggior parte delle provincie negli ultimi anni e ereseiuto 
straordinariamente, ha trovato con Suo dispaccio d. d. 16 di- 
cembre 1895 N. 30011 di richiamare nuovam ente 1’attenzione 
sulle Istruzioni v igenti per l ’ammissione alla I classe ginnasiale.



X.

C R O N A C A  DEL G IN N A SIO

L ’ anno scolastico I895-9G venne inaugurafco il di 18 set- 
tembre con 1’ ufficio divino celebrato, come di solito, nell’oratorio 
dal molto reverendo sig. parroco e commissario vescovile, Don  
C. Fabris; ai 19 cominciärono le lezioni.

Al prinoipio dell’anno risultarono iscritti 879 scolari.
Nel Corpo insegnante avvenuero i seguenti m utam enti: 

1) il prof. C. Zenker passo nel Liceo femminile e il prof. G. 
Peressini dal Liceo femminile nel G innasio; 2) il prof. N. Ra- 
mlico passö nell’ i. r. Scuola femminile di Gorizia e il suo 
posfco venne affidato al prof. dott. C. Ravanelli; 3) il prof. 
(r. Pernecher ottenne im pošto nell’i. r. Ginnasio di E,overeto, 
a lui subentrö, inoaricato deli’ insegnamento della lingua l,e- 
dosca, il professore dell’ i. r. Ginnasio di Zara, K. Marini, abi- 
litato in filologia classica e lingua tedesoa; 4) il candidato 
G. Saram i passö quäle supplente nell’i. r. Ginnasio di Gorizia;
5) per 1’ insegnam ento della stenografia fu assunto il signor 
r .  Deimnte, docente di stenografia nella civica Scuola reale.

Nei giorni 4 ottobre e 19 novembre, g li onomastiei delle 
Loro Maosta gli Augusti Suvrani, il professore catechista celebro 
nell’ oratorio, presente tutto il Corpo insegnante e la soolaresca, 
solenne ufficio divino seguito dal Tedeum e dali' inno del- 
1’ impero.

II di 22 ottobre furono riaperti i corsi di stenografia, in
segnante il signor Pietro Demonte, con 84 scolari.

II di 20 ottobre il sig. prof. G. Peressini, colto da grave 
malattia di occhi, fu obbligato di sospendere le sue lezioni, 
che non pote piü ripigliare per tutto 1’ anno scolastico. Venne 
sostitu ito dai professori Adami, Grepaz e Visintini.

II di 11 novembre giungeva da Roma la triste notizia  
della morte cola avvenuta del benemerito primo direttore del
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Grinnasio comuuale, prof. cav. Onorato Occioni; il Corpo inse- 
gnante, commosso dal grave lutto, inviö tosto alla desolata 
vedova sig.ra L uigia Occioni-Valerio le piü sontite condoglianze.

II 1 semestre terminu il gior.no 15 febbraio col seguente 
risu ltato: di 357 scolari presen ti e classificati ottennero 1’ atte- 
stato di eininenza 21, prima 207, seconda 92, torza 87.

Tosto al principio del II semestre s’ ammalö di nnovo il 
prof. Brumatti, che poi ottenne un permesso d’asseuza per 
lutto il sem estre; ne fecero le veci il candidato di malematioa, 
sig. G. Benussi, assunto quäle supplente in data 26 febbraio, e 

in parte il prof. supplente Crepaz, al quäle restarono cosi affi- 
dati tutti i quattro corsi superiori.

Ai 29 febbraio l ’Istituto ebbe la gradita visita della spel- 
tabile Deputazione ginnasiale, composta degli onor. signori 
dott. Dompieri, dott. Consolo e dott. d’ Angeli, che assistettero 
alle lezioni degli insegnanti dott. Raoanelli, prof. Marini e 
Benussi.

Dai 18-80 marzo l’onor. sig. ispettore scolastico provin- 
ciale cons. Leschanofsky visitö le lezioni dei signori prolessori 
dott. Raoanelli, dott. Lui/k e Marini.

II di 9 aprile l ’Istituto fu onorato della visita deli'111. 
sig. Podesta F. dott. Pitteri.

Ai 10 aprile la spettabile Direzione del Grinnasio di Ito- 
vereto telegrafava la dolorosa notizia della immatura fine del 
professore G. Pernecher, che a soli 89 anni era improvvisamente 
rapito ai suoi cari; il Corpo insegnante, che l ’ebbe collega 
per 15 anni, commosso da tanta iattura, inviö tosto le proprie 
condoglianze alla desolata fam iglia e al Corpo insegnante di 
Rovereto e mando un proprio rappresentante ai funerali.

II di 9 m aggio si fece una bellissima gita di divertimento 
e insieme di studio ad Aquileia. Vi presero parte 250 persone 
tra scolari e professori. Con treno speciale, a prezzi ridottis- 
simi, generosamente messoci a disposizione dalla ferrovia me- 
ridionale e dall’ i. r. ferrovia dello Stato, si passö a V illavicentina  
e di lä a piedi ad Aquileia. Ivi, guidati dai chiarissimi signori 
prof. Majonica, direttore del Museo aquileiese, e prof. A. Pusclii, 
direttore del civico Museo di Trieste, ai quali saremo sempre 
riconoscenti per la squisita loro cortesia, visitammo il Museo,



la Basilica, i uuovi scavi. Indi a piedi per Terzo ci recammo 
a Cervignang, dove accolti dal sig. Podesta Dieossi e dal paese 
in generale con la piü sckietta cordialitä oi fermammo a fare 
il nostro modesto pranzo. Verso sera con la ferrovia si passö 
a Monfalcone, donde, dopo breve sosta, si ritorno a Trieste. 
La gita riusci quanto mai piacevole e istruttiva.

Nei giorni 18-25 m aggio il sig. commissario vescovile, 
canonico don C. Fabris, visito le lezioni di religione.

Ai 22 m aggio, giorno dei ftmerali di S. A. I. e l i  il 
Serenissimo A u c i d u c a  C a k l o  L o d o v i o o  alle 10 ant. venne cele- 
brata nell’ oratorio una messa di suffragio, preseliti tutto il 
Corpo insegnante e tutti g li scolari.

Nel resto 1’ Istituto segui le norme vigenti.
II II semestre termino il giorno 9 luglio, con la consueta 

messa di ringraziamento, finita la quäle segui la distribuzione 
degli attestati.



P R O S P E T T O  DEGLI ALUNNI
ehe rijtortarono la. classe com plessiva “prinia con eminenza,, 

in ordine alfabetico

Classe I A Costantiuides Costantino 
Fabrioci Deoio .
Murlo Maroello .

Classe I B  Oberdörfer Aldo 
de Petris Alberto1
Salem Enrico 
Zueulin Bruno .

Classe II A Bidoli Emilio .
Dompieri Sergio  
G entilli Ettore .
Glanzmann Alberto 
lesurym Daniele

Class« IV Diuon Mario
Mayer Aldo . .

Classe V Cupez Ettore .
Luzzatto Luciano 
Mitrovič Ljubiiniru 
Salom Vittorio . .
Voghera Dino . .

Classe VI Mussafia Guglielmo Amedeo 
Quarantotto Ugo . . . .

da Anchialo (Bulgaria) 
da M ilano 
da Trieste

da Cherso 
da Trieste



Classe VII Gentille A ttilio . , .
Iaklich Giovanni .
Mann Guido . . . .  
Morpurgo Y ittorio . .
de Puppi conte Umberto 
Sternberg Umberto . .

da Trieste

Olasse VIII Benporath Giorgio 
Zanelli Umberto
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A V V [ S O

per il niiuvu h i i i i o  se o la s lic n  1K915-97

A . Amnrimonr. a!la J d im e .

Per 1’aimnissione alla prim a classe sono dali’Ordinanza ministe- 
viale 2 gennaio 1880, N. 85, fissati dne term ini, uno nel luglio e 1’ alt.ro 
net settem bre.

Le iscrizioni si faran n o nel pri m o term ine nel pom eriggio dei 14 e 
15 luglio dalle 4-fi e gli osami di am m issione ne’ di Iti e 17 luglio dalle 
8 alle 11 an t.; le inscrizioni nel secondo term ine la m attina  dei 10, ll 
e 12 settem bre dalle !) ant. alle 12 m. e gli osami di am m issione nei 
di 12. 14 e 15 se ttem bre dalle !) ant. alle 12 m. e dalle 8-6 pom eridiane.

Gli scolari ehe domandano di essere am messi devono venire ac- 
com pagnati dai genitori o dai loro rappresentanti, e tenere tu tt i  p ronti 
i seguenti docum enti: 1. In /M e  di mmeita (di battosimo), regolarm ente 
bollata, dalla quäle risu lti ehe lianno git\ com piti i 10 anni di e ta  o li 
com piranno en tro  l’anno solare 189(>; 2. 1’a ttes ta to  di rivaccinazione; 
:i. una dichiarazione medica — per gli scolari ehe vengono da a ltre  seuole 
basta anche quella della Direziono — da cui si rilevi »Vere essi gli oechi 
immuni da oftalm ia; e quelli (die vengono da una scuola popolare 4. il 
Cevlific.nlo di frequent asione.

L’ osame di am m issione com prende i seguenti o g g e tti:
a) Reji f/ione. Sonovi riehieste quelle cognizioni che in dett-a materin 

si acqnistano nella scuola popolare; o restano dispensati da tale 
osame gli scolari p rovenienti da una scuola popolare, i quali nel 
Certificato di frequentazione nella religione rlportino  almeno la 
no ta “lmono,,.

b) Lingua italiana. L ’ esame viene dato in iscritt.o e a voce.
Si esige che In ncolara sappiu leggere e nerhere xpeditamente; sappia 

nrrirere solin det! a tura xen~a grafi errori di ortografia; cnunuea gli elementi 
della mor/olagia r della n'nitUHxi e >lia quindi in gradu di render conto delia



declinazione e coniugazione regolare, di distinguere le varie parti del discorso, 
ili analizzare la proposizione semplice e complessa, e qiiindi abbin una certn 
pratica n el ricoiioscere 'il soggetto, il predicato (nominale e verbale) e V oggetto 
<diretto e indiretto) d’ ima proposizione. Sono codesti elem enti indispensa- 
bili per 1’alnnno elie voglia con qualche frut,to attendere allo studio di 
altre  dne lingue, in questo is titu to  lin da principio obbligat.orie, quali 
la lat.ina e la tedesca.

e) Ariirnetica. L ’esame si fa in iscritto  od a voce. Lo scolaro deve 
conoscere le quatlro operazioni fotidntnetiliili con nameri interi.
(rli scolari, i quali nell’ a ttes ta to  della scuola popolare lianno nella 

lingua italiana o nell’ aritm etica almeno la nota “buono,, e nelle prove 
soritte dell’esame di am m issione riportano  almeno la no ta  “soddisfacente,, 
vengono dispensati dalle prove orali; quelli poi, ehe nell’a ttes ta to  e nelle 
prove soritte riportano la no ta  “ insufficiente,,, non vengono am messi 
all’ esame orale, ma vengono rim andati siccome nori idonei.

Si nel prim o c oni e nel secondo term ine si decide in via definitiva 
circa 1’am m issione degli esam inati.

Gli scolari ehe sono dichiarati non idonei ad esseire ammessi alla 
scuola media. sia nel luglio, sia in settem bre, non possono dare una 
seconda volta l’esame di am missione 116 nell’ istituto, da cui furono di
chiarati non idonei, ne in un altro, ehe abbia la medesima lingua d’ in- 
segnam ento, ma restano rim andati al prossim o anno scolastico.

P er I’ am missione alla prim a non e da pagare veruna tassa di esami, 
bensi gli scolari dichiarati idonei e iseritti nella m atricola deli’ Istituto 
pagano a titolo di tassa  d’ inserizione f. 2  — e da questa secondo la vi- 
gente Istruzione non puö venire dispensato nessuno e quäle contri- 
buto per la biblioteca degli scolari 1’im porto di soldi 50, a pagare il quäle 
non sono obbligati gli scolari esenti dal pagam ento della tassa scolastica.

B. Ammissione alle classi JI- VIII.

P er 1’am missione ed inserizione nelle altre  classi restano fissati 
i giorni 14-17 se ttem bre p. v. dalle 1) ant. alle 12 mer.

(Ili scolari ehe vengono da altri ginnasi devono venire accompa- 
gnati dai genitori o loro rappresen tan ti e produrre, olt.re i d o c umen ti 
piii sopra indicati sub 1 , 2 , 8 , 1’ultim o attesta to  sem estrale, m unito della 
p reseritta  clausola di dimissione.

IJevono dare 1’esame nella lingua italiana, quelli che vengono da 
ginnasi d’a ltra  lingua d’insegnam ento, e per questo esame non e da pa
gare veruna tassa. Sono obbligati a formale esame di am missione in 
tu tte  le m aterie gli scolari ehe non vengono da altri ginnasi della Cis- 
leitania, ma dall’estero o hanno stud iato  privatam ente Dipende dall’ esito
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dell’esame, al quäle non vengono ammessi che nel caso solo che doman- 
dino di venire in sc ritti quali scolari pnbblici dell’istitu to , a quäl c.orso 
dovranno essere promossi, e fat.to bene o male 1’ esame, essi non rice- 
vono attestato . P er questo esame devesi pagaro a t.itolo di tassa  d’esame 
di am m issione 1’ im porto di f. 12.

Hanno poi 1’ obbligo di annunciarsi nell’ uffioio della Uirezione nei 
giorni suindicati, 14-17 settem bre, anche gli scolari g iä  appartenenti al- 
1’ istitu to . R itardi, che non venissero a tem po debito giustificati ne da 
loro ne da chi ne fa le veci, equivarranno a volontario  ritiram ento  dal- 
1’ istitu to , e passati i giorni dell’ inscrizione chi voglia esservi riammessp 
dovra cliiederne form ale concessione all’ A u to ritä  scolastica superiore.

Gli esami di riparazione e suppletori si faranno nei giorni lß  e 17 
settem bre. Gli scolari che non si pi-esentano a darli in quei giorni, a 
sensi del vigente Regolam ento, rinunciano al beneficio loro accordato 
alla fine dell’ anno scolasbico e vanno considerati come non promossi 
al corso superiore.

L a tassa d’inscrizione per gli scolari non appartenen ti all’ istitu to
— e a questi vanno annoverati anche quelli che 1’ hanno abbaridonato 
prim a della chiusa dell’ anno scolastieo — !• di fior 2, il contributo  per 
la biblioteca im porta soldi 50. Degli scolari appartenenti all’is titu to  sol- 
tan to  i paganti la tassa  seolastica pagano per la biblioteca degli scolari 
il contributo  di soldi 50.

II giorno 18 settem bre alle 8.30 ant. si eelebrerü nell’oratorio  
la messa d’ inaugurazione del nuovo anno scolastico 1896-1897, e ai 
19 settem bre alle 8 ant, principieranno le lezioni.






