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SULL’ INDUSTRIA DEL BISOLFÜRO DI CARBONIO
I N  P I R A N 0 .

Fra le  nuove industrie in  A ustria lia  recentem en te d esta to  
1’ a tten zion e di clii se g n e  lo  sv ilu p p o 'd e lla  ch im ica  tecn o log ica , 
1’ introduzione e, puö b en  an ch e d irsi, il progresso rapido d e li’ iu- 
dustria d cl bisolfuro di Carbonio in S w oszow ice  presso Craco- 
v ia  ; ove 1’ ultim o zolfo rim asto entro la  m arna su lfurea, dopo  
la  fusione, v ien  con questo m ezzo so lven te  separato  in gu isa  ch e
lo s i  o ttien e piü puro che per lo in nan zi non fosse.

L ’ iudustria non h a  piü di cinque o sei an n i di v ita , com ö  
d ice  il sign or A . N aw ratil ehe serisse a lcun i cenn i in proposito *), 
e gičt fa rapid i progressi e fiorisce sotto  la  d irezion e d el sign or  
M rovec, che fu colui che, im m aginandone i particolari, la  fece  
n ascere gii\ dall* anno 1874.

Sem bra perö che il sign or A. N aw ratil abbia , sen za  volerlo , 
p eccato  d ’ in e sa tte z z a ; perehe il noto tecn o logo  CI. W in kler lo 
asserisce , riven d icand o per se il m erito di aver fatto sorgere questa  
n uova industria  in A ustria  cd in S w oszow ice particolarm ente 2).

’) Chom. Crntralblatt. 1878 p. ‘28!: Jalirea-Bcricht über, die Leistungon 
der Chemischen Technologie für das Jahr 1878 v. Rudolf v. W agner p. 331. 

’) CI. W inkler. Dingl. Journ. 228 p. 3C6.
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L ’ in teresse ch e ha d estato  la  cosa  lie i circoli tecn o log ic i, 
e la  questione sorta su lla  prioritä di C). W in kler com e introduttore 
di una m iova industria, m eritano clie a leun i eenni m ettan o un 
po’ piu in luce 1’ orig ine d e li’ indiistria del solluro di carbonio  
in  A u stria ; onde, tanto  rispettb a l diritto d i priori ta, quanto circa  
le  in novazion i in questa  industria in trodotte, s ia  g iu stam en te dato  
il m erito a chi va  di ragione.

L a  q uestione verterebbe su dne punti, cio6 su lla  prioritä  
d ’ introduzione c sni p erfezion anien ti fatti in questo ram o d ella  
chiin ica tecn ologica . S e , com e Gl. W in kler n ’ e p ersuaso  c con  
lu i m olti cliim ici di G erm ania, il suo progetto  p ello  stab ilim en to  
di S w o szo w ice  tbsse in  rag ion e di tem po e di princip i sc ien tifici 
il prim o n e’ p aesi au striaci, il m erito p el quäle eg li en erg icam en te  
protestö contro i cenni in esatti di A. Navvratil, g li sp etterebb e  
in con testab ilm en te.

Ci sono pero d ei fa tti a  questo progetto anteriori a ssa i, i 
quali, resi di pubblica ragione, possono far m anifesto  clie v ’ ha  
chi, essen do d egno di m en zion e per prioritä, e m eritevo le di lode  
per i p erfezion am enti con gran d e sem p lic ita  e m olto senso pratico  
in q uest’ in du stria  introdotti, no n ci badö pifi clie tanto  ad as-  
sicurarsi la  fam a d’ innovatore.

D a i cenn i d el signor W inkler, clie debbono servir di rettifica  
a q uelli di A. N aw ratil, s i com prende ch e g iii prim a d e li’ anno  
1873 il sign or di B eust, capo d elle  m iniere, g li  fece  proposta  
d’ introdurre n e lla  T ran silvan ia  1’ industria d el solfuro di ca rb o n io ; 
e an d ata  la  cosa  a  vuoto, g li  fu p osc ia  fa tta  n uova p roposta , 
n e ll’ aprile d e li’ anno stesso , per introdurre n elle  m iniere di 
S w oszow ice . in quel di C racovia, il m etodo d’ estrarre lo zolfo  
col m ezzo d el solfuro di carbonio. N el m aggio  su ccessivo  essen d o  
stato  approvato e sancito  il progetto  dal m inistero d ’ A gricoltura, 
il sign or CI. W in k ler  fu a S w o szo w ice  per d irigere 1’esecu zion e .

1 primi esperim en ti; coi vapori di zolfo u scenti dai cilindri 
d elle  fornaci di fnsione, d iedero risu ltati poco in coragg ian ti ; 
perclič, in luogo di bisolfuro di carbon io, i vapori di zolfo m isti 
a vapori d ’ acqua gen eraron o solfuro d ’ idrogeno, com e ben era  
d’ a tte n d e r s i; so lam en te, ripetend o 1’ esperim en to  con zolfo fuso, 
si o tten n e d e l bisolfuro di carbonio.
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In quanto a ll’ apparato di produzione p oi, esso  non avea  in  
s6 n u lla  (li nuovo, se dobbiam o prestar fedc a llo  stesso  signor  
CI. W in k ler; era anzi inolto iraperfetto. T u tta v ia  con esso , in  
m ancanza di in eg lio , si d ied e princip io al lavoro, non in propor- 
zion i m olto v a s t e ; ma tanto che p er 1’ estrazion e dello  zolfo  
resid u a le  si roanifestö van ta g g io so , essen do che so lo  col m ezzo  
d ’ un so lv en te  p o tevasi estrarre 1’ u ltim o zolfo rim asto dopo la  
fusione entro la  g a n g a , da cui una troppo sp in ta  d istillazione  
non g io v a v a  ad es tr a rn e lo ; anzi in v ec e  a perderlo totalm ente, 
com binandosi esso  a lla  ca lce .

N on  e qui il luogo d ’ a g g iu n g ere  che q uest’ industria  andö  
m alam ente zoppicando fino a che un nuovo progetto  d e ll’ am m i- 
nistratore m ontan istico  sign or Schruid e la  d irezion e d el signor  
M rovec le  d ied e  veram en te im pulso e v ita lita , doven dosi qui 
por in chiaro sp ecia lm en te il nascim ento di q u est’ industria n ei 
p a esi austriaci.

Prim a dunque ehe il sign or 01. W in kler si recasse a S w o-  
szo w ice  nel g iu gn o  d e ll’ anno 1873, era aperta  1’ esp osiz ion e  
u n iversa le  a V ien n a ed i ch im ici avean o  ag io  di potervi osser- 
vare un apparato p ella  preparazione del bisolfuro di carbon io , 
il q uäle p otea  ben  dirsi nuovo rispetto  a lla  d isp osiz ion e d elle  
parti e nikjliorato  per la  sicurezza  e p rec ision e del lavoro. Ciö 
che lo ren d eva  ancor piü in teressan te  era che questo non era  
un progetfo scnza  b attcsim o di pratica, m a un apparato che  
lavorava  e b en e da m olto tem po prim a, g iä  d a ll’ anno 1871 
a lm e n o ; perche a ll’ esp osiz ion e di T rieste  avea  pure figurato , 
com e piü tardi a quella  di T rev iso  (1872).

Q uesto fatto ch e non p oteva  essere ign orato  da chi ci m et- 
tev a  tanto in teresse  n c ll’ industria d el sölfuro di carbonio, sp in ge  
1’ orig ine di q u est’ industria n e’ p aesi au striaci un paio  d ’ anni 
alm eno piü indietro . Che perö la  cosa  non fosse  d el tutto igu o-  
rata  ci la sc ian o  supporre g li em endam enti fatti su ll’ apparato  
rudim entale di CI. W in kler, em endam enti ehe corrispondendo  
ecce llen tem en te n e ll’ atto del lavoro, corrispondono pure con q uelli 
ch e rendono ap prezzabile 1’ apparato esposto  n el palazzo d el 
P r a te r ; sen za  perö che nessuno d ei signori che scrissero su ll’ ap
parato di Swoszovvice facessero di quello m enzione.
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C odesto apparato , com e quello  di F eron cel, con sta  di una  
storta  produttrice, di un con d en satore intermedio" e d ’ una ser
p en tin a  per la  con d en sazion e dei vapori di b isolfuro.

L a novitä  sta  n el con d en satore in term edio , eh e n e ll’ ap pa-  
rato di F eron cel era appunto la  parte piü d ifettosa  ; perch&, 
sp esso  otturato dai vapori di zolfo con d en sati, e sp lo d ev a  di 
frequente con grave pericolo. Q ul in vece e can g ia to  in  v a lv o la  
idrica, ch e g a ra n tisce  la  eontinu itä  d el lavoro e to g lie  ogni pe- 
ricolo d ’ esp losion c ; di p iü  favorisce la  con d en sazion e dei vapori 
di bisolfuro, ag ev o la n d o  cosl una con d en sazion e p iü  perfetl.a n e lla  
serpentina. Cioö i vapori che escono d a lle  störte ven gon o  a 
p assare per un cilindro di gh isa , alto forse un m etro e quaranta  
centim etri e d ei d iam etro di quaranta centim etri, di sopra chiuso  
e sotto sen za  fondo, con questa estrem ita aperta iramerso per 
circa d ieci centim etri n e ll’ acqua che sta  in un tino  so tto p o sto ; 
qui huona parte di vapori si con d en sano c vän no a l fondo  
d e ll’ acq u a; m entre g li altri vapori per un tubo ch e sta rim petto  
a quello  ad du ttore p assano n e lla  serp en tin a  a condensarsi.

11 gran d e v a n ta g g io  di questa  v a lv o la  id rica  e che i vapori 
di zolfo si con d en sano, per 1’ am piezza  dei cilindro, sotto  form a  
di gran d i s ta la tlit i sen za  otturare la  v ia  a i vapori di b iso lfu r o ; 
quindi non v ’ ha perico lo  d ’ esp losion e ; la  q uäle se per un for- 
tuito a cc id en te  accad esse , non cag ion ereb b e altra  con segu en za  
ch e lo spostam ento d e lla  p icco la  colonna, d ’ acqua che ch iude  
il fondo d ei cilindro, sen za  ch e ne ab b ia  1’ ap parecch io  a soflfrire 
punto di danno, e senza  interrom perc i! lavoro.

L’ esp osiz ion i di T rieste e di T reviso , com e 6 sta to  g ia  
detto, fanno fed e che questo apparato non era n ovello  q uan da  
era aperta  1’ esp osiz ion e di V ien n a ; m a c h e  avea  g iä  una storia, 
a lla  quäle e unita la  fed e b a tfesim a le  d e li’ industria d ei bisolfuro  
di carbonio in A ustria e ch e m ostra com e questa  industria lä  
appunto nacq ue, d ove le  con d izion i favorevoli p o tevan le  presa- 
g ire  una v ita  r ig o g lio s a ; con d izion i ch e em ergono per l ’ im portanza  
d ei lu ogo  ov e  si m anifestö  questa  industria e p el tem po in cui 
princip iö a m anifestarsi. *

Era essa  g ia  sorta  in m olti p aesi d ’ E u rop a; e g li stab ilim en ti 
di D iess n el B e lg io , in Inghilterra, in lta lia , a S iv ig lia  ed a 

L isbona la  fecero rap idam ente con oscere e per cosi d ire popolare,



s l che in  «n a  citta  com m erciale, favorita  d a lla  com oditä d elle  
com unicazioni, com ’ e T rieste , e circond ata  di p a esi ricchi d ’ o liv i 
e com m ercialm ente tributavi, com e sono 1’ iso le  d e li’ A driatico, 
1’ Istria  e la  D alm azia , 11011 p oteasi non p ensare ad una ta le  
in trapresa industriale, per quanto il com m ercio di questa  citta  
ab bia  1’ esclu sivo  carattere di transito, in confronto a quello dei 
prodotti indigen i. E  diffatto i prim ordl d e ll’ industria di cui 
p arliam o sono da rintracciarsi a  T r ie s te ; qul circa n e ll’ anno  
1865 si aprl, in  m odeste proporzioni, una fabbrica di bisolfuro  
di carbonio a llo  scopo di estrarre 1’ olio d a lla  san sa . L e con- 
d iz ion i, com e abbiam o accen n ato , non p otevan o  esser piti favo- 
revoli di quello ch ’ erano al buon andam ento ed  a llo  sviluppo  
di questa  n ascen te  in d u str ia ; e tn ttav ia  essa  non nacque che  
per soffrire, sia  per m ancanza d’ una buona d irezion e tecn ica
o, ciö  ch ’ e forse piti probabile, per scarsezza  di cap ita li. Q uesta
o q uella  ca g io n e  fece  si che 1’ industria non an d asse  e si fece  
com e si fa  coi t i s i c i ; si cred ette di m utar fortuna, m utando  
c ie lo  ; e da T rieste  fu portata a l ’irano, ove finita avrebbe dav- 
vero la  sten ta ta  es isten za  sen za  in fam ia  e sen za  lod e, se il caso
o m eglio  1’ avved u tezza  d ’ intraprendenti ed  in te lligen ti tecn ici 
non 1’ avessero , m utando d irezione, ch iam ata ad una v ita  piti 
v igorosa , ad un vero progresso, e  ciö fu quando passö a lla  firma 
S a lv etti e Comp, sotto  1’ in te lligen te  d irezion e d e ll’ in gegn ere L. 
F urian  n e ll’ anno 1867.

I prim i anni furono anni di lavoro e di lo t t a ; lo tta  in cui 
v insero 1’ in gegn o  e la  costan za  ; poiche quando 1’ interruzioni 
frequenti del lavoro, lo scopp iare d el con d en satore inanifestarono. 
la  gran d e im perfezion e d e ll’ apparato, non si pensö ad  abban- 
donare 1’ industria, b en si a v in cere g li ostaco li che di per di 
segu iti e sp ia ti in  ogn i lor form a, furono fe licem en te superati 
con rara sem plicita . Fu allora  che 1’ in gegn ere  Furian  im aginö  
q u ell’ apparecch io  cosl n atu ra le e cosi corrispondente in p ratica  
ch ’ e la  v a lv o la  idrica, la  quäle e d a  riguardarsi coine perfe- 
zionam ento im portantissim o n e ll’ industria d el bisolfuro di carbonio, 
e che fu introdotto pure n e ll’ apparato  di S w oszow ice .

L e störte ch e in principio erano di gh isa  e  che a, m ala  
p en a  duravano, in m edia, due m esi di lavoro, furono sostitu ite
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con störte d ’ a rg illa  ven u te d a lle  fabbriche di B e r lin o ; in d i con  
altrc di gres da L ione, le  quali sl m ostrarono le  piii resistcnti.

A ccen nan do a questi m ig lioram enti lo facciam o per dar  
m aggior p recisione a lle  n otiz ie  storiche' su llo  sv ilup po d i questa  
industria, non g ia  per sosten ere, com e potrebbe ritenersi, clie  
con questo apparato cosi m igliorato si s ia  fatto  quanto era p ossib ile  
rispctto  a l progresso d e li’ industria d el bisolfuro di carbonio e 
sia s i in questo argom ento d etta  1’ u ltim a parola. Q uesto appa- 
recchio  cosi m ig liorato , se  in  riguardo a lla  sicurezza  del lavoro. 
e p reg iab ile , la sc ia  ancora a d esid erare m iglioram enti cbe facciano  
piü esatto  e piü utile il la v o r o ; perchö porta con se  i due pec- 
cati orig in a li d e li’ apparecchio di P e r o n c e l; cioe a  d ir e : la  
pordita di vapori n e lla  frequente in troduzione d ello  zolfo, e 1’ in- 
terruzione d el lavoro per il caricam ento d e lla  storta  e per 1’ e- 
strazione d elle  ceneri. A m bidue d ifetti g r a v is s im i; l’uno per la  
perd ita  d iretta  d el m ateria le e 1’ altro, per 1’ a lternarsi d e i fuochi, 
dannoso a li’ apparato.

N el prim o e da ricercarsi la  cau sa  d ella  m aggior parte  
dello  zolfo perduto ; perd ita , com e n e ll’ ap parecch io  di P eron cel, 
la  s t e s s a ; p erche n ella  storta produttrice e  n e lla  m aniera d ’ in- 
trodurvi lo zolfo non c ’ e d ifferen za ; e che puö essere va lu ta fa  
a  circa 12%  di zolfo ; perche, teoreticam en te ca lco lan d o , cento  
parti di zolfo dovrebbero dare cen tod icio tto  di bisolfuro di 
carbonio a li’ incirca ; m entre in v ece , con questo apparato, purche  
il lavoro vad a  m olto  b en e cd i fuoclii s ien o  ben  condotti, si ot- 
ten gon o  a  m ala  pen a o ttan tacin qu e o n ovan ta  parti di bisolfuro.

Supponendo ora ehe 1’ esa ttezza  d el lavoro si possa  in  
pratica  sp in gere fino ad  ottennere cen tod iec i parti di b isolfuro, 
risu lta  in m ed ia  una rp erd ita  di c irca dodici parti di zolfo per 
cento parti im p iegate .

Q uindi il difetto eh e in du ce questa  p erd ita  6 grave abba-  
stanza  e la  m aniera di tog lierlo  d eve essere argom ento im por- 
tantissim o p el m iglioram ento di q u est’ industria

B isogn a , 6 vero, riflettere ob e non tutto lo zolfo perduto  
sfu gge com e vapore d al tubo n e ll’ atto d e li’ in tro d u z io n e; m a ö 
vero d el pari cb e lo zolfo com binatosi coi m eta lli d elle  ceneri e 
co li’ allum inio  d e li’ arg illa  e cosa ben p iccola  e si puö d ire quasi 
trascurabile, ca lco lan d o , com e abbiam o fatto, a cen tod iec i le
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parti di b isolfaro ricavab ili da cento di zolfo ; g iacch e  quello clic  
p assa  col bisolfuro c vi si d isc io g lie , non e perduto. La n ecessita  
quindi d ’ un con gegn o  clic to lg a  questo d ifetto , servendo a li’ in- 
troduzione d ello  zolfo sen za  ehe ne su cced a p erd ita , 6 m an ifesta  
per 1’ utile ch e d irettam ente apporterebbe.

E  fa c ile  ch e questo ostacolo  si superi di le g g ie r i;  nientre  
1’ a ltfo , quello cio6 d el caricam ento d elle  störte e  d e li’ a llon ta -  
nam ento d elle  cencri sen za  sp egn ere i fuochi e sospender quindi 
il lavoro, p resen ta  difficolta m olto m a g g io r i; sp ec ia lm en te ove  
s i vog lian o  questi due ostaco li v in cere con un so lo  m iglioram ento.

Q uesti d ifetti danno a lla  parte p rin cip ale d e li’ apparato, 
cioe a lla  parte svilup patrice, un carattere m olto prim itivo e 
rudim entale. Qui stanno le m aggiori im perfezioni d e li’ apparato  
e dobbiam o conven ire che n essu n a  fabbrica puö far m ostra di 
qualche cosa  di m e g lio ; neppure q u clla  di S w oszow ice , per la  
quäle anzi dobbiam o osservare che, tanto nei d ifetti, quanto nei 
m iglinram enti, va  con questa  di P irano di pari passo , eccettu ata  
q ualche differenza n c lla  forma d elle  störte, che sono e llittich e  
in vece d ’ essere cilin d rich e (assc  m aggiore 1*33 m. a sse  m inore 
0'95 m .). Sem brerebbe che lo zolfo v en ga  introdotto in questo  
störte con uno sp ec ia le  apparato; m a la  m enzione e cosl lan gu id a
o poco accen tu ata  che non k da g iu d icare com e cosa  di gründe  
im portanza, ne di gran d e van tagg io .

Un ten ta tivo  per v in cere ((uesti d ifetti lo troviam o acccnnato  
anche n ei m odello  esposto  d a li’ in gegn ere  Furian  ; m a questo  
sem p lice accenno sul m odello , d’ una id ea  che in  pratica  non  
p resenta i v a n ta g g i n ecessar i, la  raccom andano poco a bella  
prim a. D ifa tti questo m iglioram ento sarebbe im regresso  perche 
indurrebbe un in debolim ento  n ella  parte d e lla  storta , la  quäle  
per il p eso  che sopporta e per la  con tinu a e p oten te  azione del 
fuoco a cui e esposta , d eve  essere anche la  parte piii so lida , 
cioe il fondo della  s to r ta ; sen za  a gg iu n gerv i 1’ altro d ifetto non  
m eno grave ehe ne d erivereb be, facend o l ’ operazione dello  scarico  
in  m ezzo a l fuoco ; ove , occorrendo un m iglioram ento, non po- 
trebbe esegu irsi sen za  sp egn ere i fuochi ed  arrestare il lavoro.

Un d ifetto  ancora, conuinc a  tutti g li ap parati in q u est’ in- 
dustria usati finora, 6 ch e il bisolfuro di carbonio ottenuto, 
contenendo in so lu zione d a  otto a d ieci parti di zolfo per cento ,



10

d evc essere sottop osto  ad  un’ altra  d istillaz ion e per ottenerlo  p iii 
puro e per non perderc in utilm en te lo zolfo d iseio lto . Q uest’ e 
perö l’ ostaco lo  ch e per avven tiira  b pifi d ’ ogni altro facilm en te  
su perab ile ove si riHetta a li’ affinitk del carbonio per lo zolfo in 
e lev a ta  tem peratura. Q uando cioe  si fanno p assare dei vapori 
di bisolfuro earich i di zolfo, per un tubo con ten en te d el carbonio  
iu can d escen te , il bisolfuro di carbonio ehe n’ esce ha in se  ap- 
pena traccia di zolfo d iseio lto , essen d osi quello  ch e g iä  con ten eva  
unito a l carbon io , per form are una quantitä corrispondente di 
bisolfuro.

F acen d o  quindi convergore i tubi adduttori d el bisolfuro  
uscente d a lle  s to rte p loduttrici in una storta  od in un tubo 
riem piti di carbone e r isca ld ati d allo  stesso  fornello , ne uscirebbe  
un bisolfuro di carbonio scevro di zolfo, il quäle quindi non 
ab bisogn ereb be di una rettilicaz ion e ulteriore. l ’e lla  sem plicita  
d el m odo con cui puö esser tolto questo d ifetto  com une a tutti 
g li apparati in uso per la  fabb ricazione d el b isolfuro, fa m era- 
v ig lia  che non ci si ab b ia  pensato  n elle  grandi fab ln ich e ove la 
rettiticazione d el bisolfuro costa  m olto lavoro.

N ello  stab ilim en to  di P irano, quando g iu n g esse  a m aggiori 
d im ension i, questo m iglioram ento ne perm etterebbe un’ altro non  
m eno im portante e v a n ta g g io so , va le  a dire 1’ in troduzione d ’ un 
nuovo condensatore, econom ico per lo sp azio  e per il tem po, 
esposto  g ia  n e ll’ u ltim a esp osiz ion e m ond ia le di P arig i. Questo  
con d en satore, d el quäle, per m ancanza di sp azio , non possiam o  
dare ne d isegn o  n e sp ieg a z io n e , fu d etto , d a ll’ in g eg n ere  Furian  
che 1’ im agin ö , C ondensatore a p arig lia , e  verrebbe sen za  dubbio  
alcuno a m odificare v a n ta g g io sa m en te  l ’ apparato produttore, se  
lavorando con un bisolfuro di carbonio scevro di zolfo non si 
av esse  piü d a  tem ere un otturam ento d e lla  serp en tin a  pel con- 
d ensarsi dello  zolfo esuberante, che ora fa n ecessa r ia  una ser
p en tin a  a larghi cilindri, eb iusi a v ite  ad ogn i incurvam ento  
m ediante d isch i levab ili per la  pulitura in terna.

Ma ta li d ifetti, purche la  fortuna arrida a questa  industria, 
non arresteranno certam en te ne affievqliranno 1’ a ttiv itä  e 1’ in 
te llig en te  d irezion e ch e in m eno di quattordiei an n i d iedero  
prove cosi brillanti di s t  e furono so le  ca p a ci di rinvigorire, 
co li’ ultim o guizzo di v ita  che le  rim an eva, »ptest’ in d u str ia ;
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sen za  di che essa , che v id e n e’ p aesi au striaci la  luce per la  
prim a vo lta  a T rieste , a  P irano sareb b e venuta a sp egn ersi 
m iserabilm ente per sem pre.

D el resto, b en ch e con perizia  e so lerte  cura sia  condotta, 
e b enche un continuo progresso segn i la  creseen te sua v ita lita , 
questa  fabbrica & ancora lon tan a assa i d a lle  d im ensioni di q uelle  
di P isa , di S iv ig lia  e di L isb o n a ; d im ension i che, per le  favo-  
revoli con d izion i in cui si trova, d ovrebbe con rap ido sviluppo  
ragg iu n gere.

Puö perö essere ehe appunto le  cond izion i in eni questo  
stab ilim en to  si trova sieno  di ta l natura d a  con sig liare  uno svi-  
luppo len to , m a s ic u r o ; perche le  fonti d el m ateria le  gregg io  
e lo  sm ercio, eh e sono le  precipue con d izion i n ecessar ie  a li’ esi- 
sten za  ed al progresso d ’ una industria , sono o g g id i aceid en ta l-  
m ente fa v o r e v o li; m a se  un giorno un centro d ’ attrazione piü  
n atu rale e piü p otente so rg esse  in  questo stesso  circolo d ’ azione, 
q uest’ industria ne risen tirebb e gravem en te cd il suo avven ire a 
P iran o  sareb be com prom esso ed incerto.

F ortunatam ente per questo stab ilim en to , questo pericolo  e 
p iü  im agin ario  che rea le , per la  natura del p a e s e .c h e  potrebbe  
f'arlo sorgere, la  D alm azia  c io e ; ove 1’ a ttiv ita  e lo  studio sono  
ad altri scopi d irette che a dar v ita  ad industrie u tili, la  cui 
n ecessitii s ia  dettata  dai b isogn i e d a lle  condizion i del paese.

P o ich e  abbiam o fatto em ergere 1’ an zian itä  di questo sta 
b ilim ento su quello  di S w o szo w ice  e p aragon ati i m iglioram enti 
ed i d ifetti d eg li apparati di questi due stab ilim en ti, dobbiam o  
dire (die, per la  vastitä  del lavoro e d elle  operazion i industriali»  
questo e di gran lu n ga inferiore a quello  di S w oszow ice  anzi 
tanto , ch e il p aragon e non regge  in questo  senso ; la  qual cosa  
deriva sp ec ia lm en te d allo  scopo differente a cui tendono.

M entre cio& 1’ estrazion e dello  zolfo e continua, sen za  
repentin e o sc illa z io n i, q uella  d e ll’ o lio  d a lla  san sa  sen te  in vece  
il riflesso di tutte le  o sc illaz ion i a cui il raccolto d elle  o live  e 
s o g g e t to ; le  quali o sc illaz ion i si ripetono su lla  produzione del 
bisolfuro, ch e v ien e  fabbricato  esclu sivam en te  a questo scopo,
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com e si scorge dalle  segu en ti cifre, d ie  m anifestano in pari tem po  
l’ a tt iv itä  tli questo stab ilim en to  n eg li ultim i quattordici an n i:

A nno 1867 K ilogram m i 7280

D 1868 n 9840

J? 1869 6552

» 1870 n 10528

V 1871 n 8984

V 1872 n 10192
1873 11267

» 1874 13031

rt 1875 r) 9958

IV 1876 » 15559

n 1877 m i 2544

n 1878 f* 13686

7) 1879 >y 27737

)7 1880 10640

T o ta le  Kilograram i 167798

P oniam o fine a questi pochi cenn i, perohfe lo sp azio  non  
ei perm ette d ’ esten d erci quauto 1’ im portanza d o li’ argom ento lo 
m er ite re b b e; avranno tu ttav ia  raggiun to  il loro scopo se g iove-  
ranno a conferm are la  prioritä di q u esta  fabbrica e render piü 
n ote , com e ne son  d egn e, le  in g eg n o se  in novazion i di eni abbiam o  
brevem ente fatto  parola.

P u o f , E m a n u e l u  N i c o i .i c i i .



N O T I Z I E  D E L L A  S C U O L A .





PERSONALE mSEGNANTE

D i r e t t o r e .

LOCATI Dr. FR A N C ESC O , cav. delV ordine d i Francesco G iu - 
seppe, m em bro d e li’ I. R. C onsig lio  sco lastico  provinciäle  
d eli’ Istria. Insegnö F is ic a  n ei corsi I I I .0 e V I .0 —  ore 

settim an ali 7.

nocenti efTettivi.

BO RRI L U IG I Prof., insegnö G eografia nei corsi I.° I I .0 IV .0, 
storia  n ei corsi I I .0 IV .0 V .0 e V I.0 —  ore 17.

BR U M A T TI A N TO N IO , in segn ö ted esco  in I.° corso, m atem atica  

in V I .0 fisica in IV .0 c V II .0 — ore 18.

K A T A L IN IČ  Dr. DOM ENICO Prof., in segn ö ita lian o in I I .0 IV .0

V I.n V II.0 —  ore 13.

NICOLICH E M A N U E L E  Prof., in segn ö storia naturale nei corsi
II." V I.0 e V II .0, ch im ica  in IV .0 V .° V I.0 V II.0 —  ore 18.

PE R K O  F E R D IN A N D O  Prof., in segn ö  d isegn o  a m ano libera  
dal II .0 a l V II.0 corso, ca lligrafia  in I.° e I I .0 —  ore 22.

PETROM 10  PIE T R O  Prof. in segn ö  m atem atica  e geom etria  dc- 
scrittiva  in V .°, geom etria  iu U .° III .0 e IV .0 — ore 17.

SPA D A R O  D on NICOLÖ Prof., in segn ö relig ione iu tutti i corsi, 
ed ita lian o  in I I I .0 —  ore 15.

S T E F A N I A T T IL IO , in segn ö  aritm etica  nei corsi I I .0 III .0 e IV .0, 

storia  natu rale in I.° e V .0 —  ore 16.

SU PA N C IC H  Dr. M ICH ELE P ro f., in segn ö  m atem atica  nei corsi
I.° e V II .0, geom etria  d escrittiva  in V I.0 e V II .0, geom etria  
in  I.° —  ore 20, —  g in n astica  —  ore 6.
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S u p p l e n t  i.

M O RTEANI LU IG I, ab ilita to  per geografia  e lin gu a ita lian a, 
in segn ö  ita lian o  in 1.° covsp, ted esco  in I I .0, storia  in 111.° 
e V II .0, geogvafia  in I I I .0 —  ore 15.

RAVALICO NICOLO, in corso di ab ilitazion e per lin gu a francese  
ed ita lian a , in segn ö  ita lian o  in V .° corso, fran cese in  V.°

V I.0 V II.0 — ore 13.

Z E N I NICOLÖ , in segn ö ted esco  n ei corsi 111.0 IV .0 V.° V I .0 e
V II .0 —  ore 16.

C’ a p i c I a s s

N el I.° corso . . ......................... M O RTEA N I LU IG I

II .0 j) • • ......................... • PE T R O N IO  PIE T R O

11 I II .0 !* ..........................SPA D A R O  D on NICOLO

fy
i?

IV .0 ......................... BO RR I L U IG I

V .0 w ......................... RAVALICO  NICOLÖ

n V I.° 11
......................... BR U M A T T I A N T O N IO

71 V II .0 ......................... SU PA N C IC II Dr. M ICHELE
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II.

PIANO DIDATTICO

Religion«.

I - I V  classe, in  ogni c la sse  2 ore per settim ana. —  V  — . 
V I I  ore 1 per classe.

L a m ota d e ll’in segn am en to  in gen era le  ed in ciascu na classe  
in particolare, v ien e  fissata  d alle  Autoritä superiori ecclesia stich e  
(per g l’ Israeliti dai Capi dello  com unitä relig iöse) e com unicata  
a lle  scuole reali d a li’ Autoritä. sco la stica  provinciale.

Meta «P I n scgnamcuto.

I.° Corso. D a l Catechism o m aggiore le cose assolutam ente  
n ecessarie a  sapersi. Sviluppo d elle  stesse  nella  
fede, speranza, caritä. e g iu stiz ia  cristiana, con  
esernpi tratti dali a sacra serittura.

I I .“ „ G eneralita  intorno a l culto ca tto lico : d ei sacra-
m enti e cerim onie r e la t iv e : d elle  feste e d elle cose  
sacre.

I I I .0 „ La storia sacra d el vecck io  e nuovo Testam ento
fino a lla  m orte d eg li A postoli. G eografia lisica  e 
storica d e lla  P a lestin a .

IV.0 „ La storia ecclesia stica . La C liiesa in relazione con
la  civ ilta  greca  e latiua, col sacro rornano im pero 
e coi singoli principi con particolare ritiesso a ll’eta. 
d eg li scolari.
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V .° Corso D ogm atica  g en era le . D ella  R e lig io n e : fonti: d iv in a
m ission e: la  ch iesa  catto lica  1’ unica vera.

V I.0 „ D ogm atica  sp ecia le . D i D io  U no e Trino. La crea-
zione —  il peccato  orig inale — il R edentore. 
D ella  grazia  — dei Sacram enti —  un’altra vita  
—  il giudizio universale.

V II .0 „ M orale. Concetto e d istinzione. Fondaraenti di mo-
ralitä, —  d el m ale e del bene. D e i doveri di tutti 
g li uomini —  e d eg li uom ini secondo le loro rela- 
zioni su questa  terra. Id ea  d ella  perfezione e v ia  
da seguirsi per raggiungerla.

Lingua Italiana.

Meta deli’ insegnamento per la scuola reale inferiore. L eggere  
e parlare corretto, sicurezza n ell’ usare in iscritto la lin gu a ita 
lian a senza errori di gram m atica e di ortografia; conoscenza  
della  gram m atica e d ella  sin tassi.

Meta d’insegnamento per la scuola reale completa. Versa- 
tezza e correttezza di stile  n e ll’usare la  lin gu a  ita lian a  a voce  
ed in iscritto rispetto a quelli o ggetti, clie stanno entro la  cerchia  
d ’id ee  d eg li sco lari; cogn izion i storiche ed estetich c dei punti 
piti educativ i d e lla  letteratura ita lia n a ; caratteristica  d elle  prin- 
cipali form e esp ositive  d ella  prosa e d ella  poesia, attin ta  per 
propria lettura.

I  classe, 4  ore per settiraana. —  • R ipetizione d elle  parti 
regolari d ella  gram m atica, e d elle  irregolari i punti piti indispen- 
sab ili. P roposizioni sem plici e com poste preše an aliticam cn te da  
sa g g i nel libro di lettura. E sercizt di liu gu a e di ortografia. Esporre 
a  voce ed in iscritto sem plici racconti o brevi descrizion i pria  
le tte  o narrate. O gni m ese due tem i dom estici ed  un tem a sco- 
lastico.

I I  classe, 4  ore per settim ana. —  C om pletam ento d ella  gram 
m atica ; proposizioni sem plici e com poste in base ad un testo di 
gram m atica. R iproduzione a voce ed  in iscritto di brani piti
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estesi e com pleti e tratti dal libro di lettura o raccontati dal 
m aestro. Im parare a  m em oria e recitare brani di p oesia  e di 
prosa anteriorm ente sp iegati. Ogni 14 giorni un tem a dom estico  
ed ogn i 4 settim ane una com posizione sco lastica .

I I I  classe , 4  ore per settim ana. — L a proposizione contratta  
e la  com posta. D iverse sp ec ie  di proposizioni secoudarie (dipen- 
denti), aeeorciam ento d elle  m ed esim e; la  teoria d elle  interpunzioni 
n ella  sua relazione co lla  sin tassi. Com posizioni di varie sp ecie, 
parte d elle  quali re lative a l l ’ in segn am en to  della  storia, d ella  
geografia  e d elle  scienze nalurali. 11 numero d ei lavori in iseritto  
com e n ella  II classe.

I V  classe , ore per settim ana. - -  R ipetizione sistem atica  
d ella  s in ta ss i; d el parlar fignrato, tropi e figure retoriche. II piü 
im portante d elle  d iverse sp ecie di p oesie , d ella  prosodia e della  
mfitrica in unione e in base a lla  lettura. Lettura approfittando  
della  m ateria contenuta n el libro di lettura, per im parare a  
conoscerc m iti anticbi. Im parare a m em oria e porgere. Compo- 
nim enti con rifiesso a lle  scritturazioni piü u sitate n ella  vita  
p ratica; il quantitativo dei tem i com e n ella  II classe.

V  classe, 3 ore per settim ana. —  Prim e id ee  d ella  lettera- 
tura; i principali scrittori del secolo  X III  e X IV  con isp ec ia le  
riguardo a D ante, Petrarca e B occacio . Lettura di sa g g i caratte- 
ristici dei m igliori autori di questi due secoli. Ogni 14 giorni 
alternativam ente un tem a dom estico ed uno scolastico.

V I  classe , 3 ore per settim ana. —  I piü im portanti poeti e 
autori del secolo X V  e X V I. L ettura an a litico -este tica  di alcuni 
canti d e li’ Orlando furioso  d e li’ A riosto e d ella  Gerusateme liberata  
del T asso  e di sa g g i scelti fra i poeti d el seco lo  X V I Tem i com e 

n ella  V classe.

V II  classe, 3 ore per settim ana. —  Lettura ed interpreta- 
zione della  D ivin a  Com media  di D ante. N ozion i d e lla  letteratura  
dei seco li X V II e X V III, attintc d a lla  lettura di saggi 
scelti fra i poeti e scrittori di questi seco li. Tem i com e nella

V classe.
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Lingita Tedcftca.

Meta d’insegnamento per la scuola reale inferiore. Lettura  
spedita, pronunzia esatta , accento corretto; conoscenza di tutta  
la  gram m atica c d clle  piü im portanti regole d ella  sin tassi; spedi- 
tezza nel tradurrc brani di lettura facili d a l ted esco  cd in ted esco;  
im parare la  cop ia  dei vocaboli com uni d e lla  lin gu a; p assab ile  
sicurezza n e ll’ usare la  lin gu a ted esca  a voce ed  in  iseritto senza  
errori gravi in fatto di accento, di gram m atica, di ortografia e 
di interpunzioni.

Meta d’insegnamento per la scuola reale completa. P ien a  
conoscenza d ella  gram m atica c d ella  s in ta ss i;  correttezza in  
atto di gram m atica e di stile n ell’ elaborarc tem i p iuttosto facili;  

con oscen za d elle  produzioni letterarie piü im portanti dei tempi 
m oderni, acqu istata  co l m ezzo di sce lte  letture.

/  classe, f) ore per settim ana. —  L eggere ed  accentuare  
esattam ente le  parole, cogn iz ion e d ella  partc regolare della  gram 
m atica, com presi i verbi piü u sitati d ella  conjugazione fo r te ; 
il piü im portante d e lla  sin tassi e d elle  rego le  di costruzione della  
proposizione sem plice. Im parare a m em oria vocab oli; tiadurre  
sped itam ente a voce ed in iseritto proposizioni sem p lic i n ella  
lin gu a ted esca. S p essi dettati. Ogni B giorni un tem a di tradu- 
zione piuttosto facile  d ’ indole gram m aticale.

I I  classe, 4  ore per settim ana. —  R ipetizione e conupleta- 
m ento della  gram m atica, esercizio d ei verbi d e lla  conjugazione  
forte e d e lla  irregolare. S intassi della  proposizione sem plice. 
Aum ento della  copia d ei vocab oli con riflesso a lla  lin gu a usuale. 
Lettura, eserciz i orto g ra fic i; sp esse traduzioni d alla  lin gu a  d ’in se
gnam ento nella  lin gu a tedesca. Ogni 8 giorni un tem a dom estico  
ed ogni 14 giorni un tem a scolastico .

I I I  classe, 4  ore per settim ana. —  C om pletam ento d ella  
gram m atica. Form azione e connessione d ella  proposizione compo- 
sta . Periodi. Im parare a m em oria vocab oli e frasi. L eg g ere  brani 
di prose e poesie . K accontare ed im parare a m em oria le cose
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le tte . E serciz i ortografici, tem i di traduzione. L avori in iscritto  
com c n ella  II classe .

I V  classe, 3 ore per settim ana. —  Com pletam ento della  
gram m atica  co lle  forme anom ale m eno usitate. La teoria  dei 
ca si, dei tem pi e d ei modi. R accolta  ed esercizi di frasi faeendo  
confronti colla  lin gu a d’insegnam ento. R iproduzione a voce ed  
in iscritto e ricostruzione di brani com pleti e tratti dal libro di 
lettura. E sercizi di stile  con riguardo a lla  v ita  pratica. Ogni 8 
giorni a lternativam ente un lavoro dom estico  ed uno scolastico.

V  classe, 3 ore per settim ana. —  R ip etizione sistem atica  
d ella  gram m atica; prosodia e m etrica. S p iegare ed im parare  
a  m em oria brani di lettura. E sercizi di stile. O gni 14 giorni un 
lavoro dom estico ed  ogni m ese un tem a sco lastico . L in gu a  d’ in- 
segnam ento la  ted esca  prendendo in aiuto la  lin gu a  d ’ in segn a-  
mento.

F /  classe , 3 ore per settim ana. —  Lettura esauriente con 
sp iegazion i relative a lla  gram m atica ed a l contenuto. Prospetto  
d ella  m oderna letteratura sino a G othe e Sch iller. Ogni 14 giorni 
alternativam ente un lavoro dom estico e uno sco lastico . L ingua  
d ’ in segnam ento com e nella  V classe.

V I I  classe, 3 orc per settim ana. — 11 periodo della  le tte 
ratura da S ch iller e G öthe sino agli ultim i tem pi con brani di 
sagg i. Lettura interpretativa di sin go li drammi ed opere ep iche  
dei citati poeti. Tem i com e nella  VI, lin gu a d ’insegnam ento  
com e n ella  V classe.

liingua Franccse.

Meta deli’ insegnamento nella scuola reale completa. P erfetta  
conoscenza della  gram m atica d ella  lin gu a  francese, p assab ile  
sp ed itezza  nel tradarre d a lla  lin gu a  d ’ in segn am en to  a voce ed  
in  iscritto com ponim enti prosaici p iuttosto facili, esa tta  in te lligen za  

di opere francesi p iuttosto facili.

V  classe, 4  ore per settim ana. —  Pronuncia, lettura ed  
a ccen tu a z io n e; gram m atica com presi i pili usitati verbi irregolari 
difettivi ed im personali; le piü im portanti rego le  della  sintassi.
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Im parare a  m em oria vocaboli e frasi. Ogni 8 giorni un lavoro  
in  iscritto.

V I  classe , 3 ore per settim ana. — R ipetizione di vo lo  di 
quanto fu appreso n ella  V classe . Com pletam ento della  gram m a- 
tica  colle forme anom ale d elle parti del discorso flessib ili e collc  
parti in flessib ili. S intassi. Ogni 14 giorni un tem a tlom estieo ed  
ogni 4 settim anc un tem a scolastico

V I I  classe, 3 ore per settim ana. —  R ipetizione o com pleta
m ento di tutto T insegnam ento d ella  gram m atica. B reve prospetto  
d ella  storia della  letteratura. Lettura di opere di m aggior impor- 
tanza form anti un tutto. Tem i com e n ella  VI classe.

Ueograiia e istoria.

Meta d’ insegnamento per la scuola reale inferiore. Cono- 
scen za  d ella  superficie terrestre secondo le  sue d iv ision i naturali 
e p olitich e, precipuam ente quelle della  m onarchia’ austro-ungarica. 
Prospetto d eg li avvenim enti piü im portanti di tutta la  storia  
universale.

Meta per la scuola reale completa. Conoscenza della  geografia  
topiča e p o litica  d e li’Europa, in  isp ec ie  dei rapporti geografici 
della  m onarchia au stro -u n gar ica ; nozione dei piü im portanti 
rapporti d eg li altri continenti. C onoscenza d egli avvenim enti 
principali d ella  storia dei popoli secondo il suo n esso  pramma- 
tico, con isp ec ia le  riflesso a lla  storia d e li’A ustria-U ngheria.

I  classe, 3 ore per settim ana. — Principi fondam entali d ella  
geografia  in  quanto che sieno in d ispensab ili a com prendere la  
carta geografica  e possano cssere appresi in modo intu itivo. 
D escrizione som m aria d ella  superficie terrestre secondo le sue 
proprietä, naturali con riguardo a lla  sua d iv ision e in popoli e 

sta ti (co li’ uso continuo della  Carta).

I I  classe, 4 ore per settim ana. —  A Geografia , 2 ore: g eo 
grafia sp ecia le d e ll’A sia  e d e li’ A fr ic a ; descrizione cstesa  del 
suolo e dei fiumi d’ Europa (facendo costante uso d elle  Carte 

geografiche sco laaticlie c m urali); geografia  d e li’Europa occi-
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dentale e m eridionale. B . S toria , 2 ore: Prospetto d ella  storia  
d ell’ antichita.

I I I  classe, 4  ore per settim ana. —  A. G eogra fa , 2 ore: 
G eografia speeialo del rim anente di Europa e segnatam ente della  
G erm ania. B. Storia , 2 o r e : Prospetto d ella  storia d e ll’ evo m edio 
con isp ec ia le  rilievo dei m om enti d ella  storia patria.

I V  classe, 4 ore per settim ana. — A. G eografia, 2 ore: 
Geografia sp ec ia le  della  m onarchia austro-ungarica, punti prin- 
cipali della  dottrina d ella  costituzione. G eografia d e ll’ Am erica  
e d e ll’ Australia. B. S toria , 2 o r e : Prospetto d e lla  storia d e ll’ evo  
m oderno con estensione particolare a lla  storia  d e lla  m onarchia  
austro-ungarica.

V  classe, 3 ore per settim ana. —  Storia d e ll’ antichitä, con  
riguardo ai dati geo g ra fk i che stanno in connessione colla  m e- 

desim a e con particolare rilievo degli am m inico’i di coltura.

V I  classe, 3  ore per settim ana. — Storia dei seco li VI sino  
al X V II presa n el m edesim o modo.

V I I  classe, 3 ore per settim ana. —  Storia dei seco li X V III  
e X IX  presa nel m edesim o m odo. Breve prospetto della  statistica  
d ell’ A ustria-U ngheria  con sp ec ia le  riguardo a lla  costituzione  
dello Stato.

Matematica.

Meta d insegnamento per la scuola reale inferiore. Spedi- 
tezza nci calcoli co lle  cifre e segnatam ente nella  loro applica- 
zione a casi pratici im portanti. S icurezza n e lle  prim e quattro 
operazioni fondam entali con num eri generali, com e pure nella  

loro ap p licazione n ella  so lu zione di equazioni di primo grado  
con una e piü incogn ite.

Meta per la scuola reale completa. C onosccnza fondata della  
m atem atica  elem entare cd eserciz io  spedito n e lla  m edesim a.

I  classe, 3 ore per settim ana. — S istem a decadico. L e op e
razioni fondam entali in num eri astratti ed in concreti senza e 
con frazioni decim ali. Norm e principali della  d iv isib ilitä , m assim o  
divisore com une e m inim o m ultiplo com une. Frazioni com uni.
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Trasform azione d elle  m edesim e in frazioni decim ali e v iccversa. 
Calcoli con num eri com plessi con adeguato riflesso a lla  cosidetta  
pratica ita lian a  (calcoli co lle  parti aliquote). Tem i dom estici 
secondo il b iso g n o ; ogni 6 settim ane un tem a sco lastico .

I I  classe , 3 ore per settim ana. —  M oltiplicazione e divi- 
sion e abbreviata con numeri d ecad ici. II piii im portante d ella  
dottrina d elle  m isure e dei p esi del denaro e d elle  m onete. 
R iduzione d elle  m isure, dei pesi e d elle  m onete. T eoria d ei rap- 
porti e d elle proporzioni. C aten a; ca lco li d ei percento, d ’in teresse  
sem p lic i, d el d isconto, del term ine m e d io ; rego la  di partizione. 
Tem i in iscritto com e n ella  I classe.

I I I  classe , 3 ore per settim ana. —  A vviam ento a lle  prime 
quattro operazioni fondam entali in num eri gen era li. Portare un 
binom io a lla  secon da e terza p o te n z a ; estrarre la  rad ice qua- 
drata e la  cubica da numeri sp ec ia li. R ip etizione d el quantita- 
tivo d eli’ aritm etica finora trattato e fondato esercizio  del 
m edesim o m ediante tem i adatti. C alcolo degli in teressi com posti. 
T em i in iscritto com e nella  I classe.

I V  classe, 4  ore per settim ana. —  T eoria  scientificam ente  
svo lta  d elle  prim e quattro operazioni fondam entali con numeri 
gen erali. M assimo d ivisore com une e minimo com une m ultiplo. 
T eoria  d elle  frazioni com uni. E quazioni di primo grado con una  
e piü in cogn ite. Soluzione d elle  cosidette equazioni in parole. 
R ip etizione del quantitativo d e li’ aritm etica finora prešo ed  
esercizi fondati n el m edesim o m ediante tem i an alogb i. T em i in 
iscritto com e nella  i  c lasse .

V  classe , 5 ore per settim ana. —  A ritm etica  generale, 3 ore 
per se tt im a n a : R ipetizione connessa d el quantitativo d e ll’aritm e- 
tica  gen era le finora prešo. I sistem i m unerici in gen erale ed il 
decad ico  in  partieolare. D iv isib ilita  dei numeri. Frazioni decim ali. 
P otenze e  radici. Num eri im m aginari e com plessi e le  quattro 
operazioni fondam entali coi m edesim i. R apporti c proporzioni. 
L ogaritm i.

G eom etria , 2 ore per settim ana — P lanim etria. Tem i dom e
stici secondo il b iso g n o ; ogni 0 settim ane un tem a sco lastico .

V I classe, 6 ore per settim an a . —  A ritm etica  generale 3 
ore per settim ana: F razion i continue. Equazioni quadrate con
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una in cogn ita . E quazioni esp on en zia li. E quazion i ,d iofantiche. 
P rogression i aritm etiche e geom etriche. Calcolo d eg li in teressi 
com posti. T eoria  d elle  com binazioni. T eorem a su i biuom i.

G eom etria , 3  ore per settim ana. —  G onioinetria, trigono- 
m etria piana, stereom etria. L avori in iscritto com e n ella  Y  
classe.

V I I  classe , 5 ore per settim ana. —  A ritm e tica  generale, 2 
ore per se tt im a n a : T eorie fond am entali d el calcolo  di probabi- 
lita  con ap p licazion e ad  una tab clla  su llc  m ortalitä, il piii 
im portante sulle ser ie  aritm eticlie di ordine superiore con  
riflesso a lle  in terp olazioni.

G eom etria , 3 ore per settim ana. —  T rigonom etria  sferica  
con ap p licazion e a q uesiti d e lla  stereom etria  e d e li’ astronom ia  
sferica. G eom etria an a litica  d el p iano  e segu atam en te le  rette,
il cercliio e le  lin ee  d e lla  sezion e con ica prese an a liticam en te. 
R ip etiz ion e per v ia  di num erosi tem i d el quantitativo d ’aritm e- 
tica  e geom etria  in segn ato  nplle c la ssi superiori. L avori in 
iscritto com e n e lla  V classe .

IHscguo gcoiuetrico e geometri» rappresentativa.

Meta d’ insegnamento per la scuola reale inferiore. Cono- 
scen za  d eg li e lem enti d e lla  geom etr ia  e d e lla  teoria  d elle  
costruzioni geom etriclie . S p e d ite z z a .n e l d isegn o  lin eare.

Meta d’ insegnamento per la scuola reale completa. Cono- 

scen za  d ella  teoria d e lla  projezione e sicurezza  n e ll’ ap p licarla  
a lla  teor ia  d elle  om bre ed a lla  prospettiva .

I  classe, G ore per settim ana. —  Teoria della geom etria in tu i- 
tiva . D isegn are form e geom etriclie p iane a m ano libera secondo
i m odelli che il m aestro p rogetta  su lla  tab ella , accom pagn and oli 
di brevi sp iegazion i n ecessar ie a com prenderli, cio6 d isegn i di 
lin ee  re tte  e curve, di an go li, trian goli, p oligon i, cerchi, e lliss i e 
com binazioni di queste figure. Ornato geom etrico , d isegn o di figure 
gcom etriche occupanti sp azio , a m ano libera e secondo le  norm e 
d ella  prospettiva, esegu ito  dietro ad atta ti m odelli di filo di m e
ta li»  o legn o  n e ll’ ordine segu en te : lin ee  rette e curve, p o ligon i, 
cerchi, corpi stereom ctrici.
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I I  classe, 3 ore per settim ana —  P la n im e tr ia , la  lin ea  retta  
illim ita ta  e il tratto in  lu n g h e z z a ; teoria  d eg li a n g o l i ; sim etria  
e congruenza di figure p ia n e ; proprieta d el eercbio , p osizione  
d elle  rette rispetto  al cerchio, an go li n el cercliio , v icen d evo le  
p osizione di due cerehi. —  S p ieg a zio n e  d ei requ isiti p el d isegn o  
lin eare, uso dei m edesim i. E screizio  n elle  piü im portanti costruzioni 
p lanim etricbe con ad egu ato  riguardo a li’ ornam ento costruttivo.

I I I  classe , 3 ore per settim ana. —  C ontinuazione d ella  p la 
n im etria  ; m isura e proporzionalita  d ei tratti in  lu n g h e z z a ; som i- 
g lia n za  di figure p iane a lin ee  rette ; ca lco lo  d e li’ area d elle  figure 
p ia n e  ; sem p lic i casi di trasform azione e d iv ision e  d elle  m edesim e. 
P rincip i fondam entaili d e lla  stereom etria  in riguardo a lla  v icen -  
d evo le  posizione d elle  rette e dei p ian i nello  sp azio  ; proprieta  
dei corpi piü im portanti e rap p resen tazione' d ei m ed esim i n ella  
loro b ase, n el loro sp aceato  e n elle  loro r e t i ; calco lo  d e li’ area  
e d el contenuto cubico.

I V  classe, 3 ore per settim ana. — L e operazioni a lgeb ra ich e  
fondam entali in v ia  grafica  ap p lican d ole a tem i concernenti la  
d iv ision e  di superficie e la  trasform azione di figure p iane. D eter- 
m inare la  posizione di lin puuto n el p iano e relativa  applica- 
zione a casi pratici. T eoria  d e lla  costruzione d elle  piü im portanti 
curve p iane (lin ee  d e lla  sezione con ica , lin ee a rigiro, sp irali).

V  classe, 3 ore per settim ana. —  T eoria  d ella  projezione  
ortogonale : punto, retta, p iano ; v icen d evo le  relazion e fra questi 
tre elem en ti sp ieg a ta  per v ia  di tem i ad atta ti (riferendosi sem pre  
ai rispettiv i teorem i di stereom etria''.

V I  classe , 3 ore per settim ana. —• II trian golo  m ateria le  
(cubico), projezione di corpi confinati da superficie p ia n e ; sezion i 
di corpi coi p ian i, v icen d evo li se z io n i di corpi confinati da super* 
ficie p ian e . II piü n ecessario  su lla  rap p resen tazione di lin ee  curve ; 
produzione e rapp resen tazione d elle  piü im portanti superficie curve  
che piü sp esso  occorrono in pratica.

V i l  classe , 3 ore per se ttim a n a . —  S ezion e p ian a d elle  piü 
im portanti superficie curve, p ian i tan gen zia li sopra le superficie  
curve. A lcuni tem i sem p lic i su lla  d eten n in azion e d e li’ om bra nel- 
1’ illum in azion e a raggi p ara lle li. P rojezione centrale (prospettiva)
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lim itata  a ll’ e ssen za  ed a lla  costruzione di a lcuni tem i elem entari. 
ß ica p ito la z io n e  di tutta la  m ateria  col m ezzo di tem i.

Storia naturale c lisica.

Meta d’ insegnamento per la scuola reale inferiore. Cono- 
scen za  d cllc  principali form e del m ondo organ ico  ed in organico, 
b asa ta  su ll’ in tu iz ione ed  esercita ta  nel d istingu ere. —  C onoscenza  
d ei fenom eni n atürali faeilm ente in te llig ib ili e d elle  loro le g g i,  
aequisita  per v ia  di esperim enti, con rifiesso a lle  ap p licazion i pra- 
tich e eh e p iü  faeilm ente si com prendono.

Meta d’ insegnamento per la scuola reale completa. P rospetto  
sistem atico d ei gruppi di an im ali e di p iante iu b ase a lla  eono- 
seen za  dei fatti p iü  im portanti su lla  loro anatom ia, fisio log ia  e 
m orfologia. C ognizion e d elle form e e d elle  proprietä dei m inerali 
di m aggiore im portanza, nonclie d ei fatti p iü  r ilevan ti sul eam po  
d ella  geo log ia . —  In te llig en za  d ei piü im portanti fonom eni natu- 
rali e le g g i naturali eol m ezzo di esperim enti e di d im ostrazioni 
in  quanto ehe a ciö basti la  cogn izione d ella  m atem atica  e le 
m entare.

I  classe, 3 ore per settim ana. — Istruzione in tu itiva  aven te  
per oggetto  la  s to r ia  n a tu ra le  e segn atam en te I sem estre : an i- 
m ali verteb rati; 11 sem estre: an im ali invertebrati.

I I  classe, 3 ore per settim ana — Istruzione in tu itiva  aven te  
per og g etto  la  sto r ia  n atura le  e segn atam en te I se m e s tr e : m ine- 
r a lo g ia ; II  se m e s tr e : botan ica .

I I I  classe, 3  ore per settim ana. — F isica  esp erim en ta le: 
proprietä gen era le  d ei corpi, calorico, elettricitä., m agnetism o.

I V  classe, 3 ore per settim ana. — F isica  esperim entale : sta- 
tica  e d inam ica  d ei corpi so lid i, fluidi, gocc io lan ti e a er ifo rm i; 
suono, luce.

V  classe, 3 ore per settim ana. —  S toria  n a tu r a le : Id ee  fon- 
dam entali an atom ico-fisio log iclie  d el regno an im ale con isp ec ia le  
rifiesso a g li an im ali di on lin e  superiore ; ordine sistem atico  d eg li  
anim ali.

V I  classe, 6 ore per settim ana. —  A. S to ria  naturale, 2 ore 
per settim ana : Id ee fondam entali an atom ieo-fisio log icb e d el regno
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v eg e ta b ile . O n lin e sistem atico  d elle  p iante, faccndo em ergere le  
fam ig lie  piü im portanti. —  B. F isica , 4  ore per se tt iin a n a : Qua- 
litk gen era le  d ei eorpi, i cosid etti effetti d e lle  forze m olecolari, 
m eccan iea , accustica .

V I I  classe , 7 ore per settiraana. —  A. S to ria  n a tu ra le , 3 
ore per settiin ana : m ineralogia , e lem en ti di g eo lo g ia . — B. F is ic a , 
4 ore per settiin ana : M agnetism o, elettr ic itä , ealorico, luce. T eorie  
l'ondam entali d e li’ astronom ia.

Cliimica.

Meta d’ insegnamento per la scuola reale completa. In te lli-  
geu za  fondata d e lle  le g g i ch im iehe acq u isita  m ed iante esp e r im en ti; 
cogn iz ion e d elle  raaterie prim e di m aggiore rilievo e d e lle  loro 
pifi im portanti com binazioni eon riflesso al lu ogo  in cui si trovano  
ed  a lla  loro im portanza rispetto  a i fenom eni d e lla  natura e al- 

'  1’ industria.

I V  classe, 3 ore per settim ana. —  P rosp etto  d elle  m aterie  
prim e piü im portanti e d e lle  loro com binazioni di m aggiore in te- 
resse  per la  v ita  pratica.

V  classe, 3 ore per settim ana. —  L e g g i cliim iche M e ta llo id i; 
m etalli leggeri.

V I  classe , 2 ore per settim ana. —  M etalli p esan ti Com bina
zioni d el ciano. Idrati di carbonio ed  i loro prim i derivati.

V I I  classe, 2 ore per settim ana. —  I sem estre : Continua- 
zione e ch iusa d e lla  cliim ica  organ ica . II  s e m e s tr e : R ip etizione  
con n essa  di tutta la  cliim ica  con breve accen n o  a lle  m oderne 
teorie ch im iehe.

(L avori pratici nel laboratorio, ai quali prendono parte so la -  
m ente g li Scolari piü bravi senza  trascurare g li altri d overi loro 
im posti d a lla  scuola , ven gon o fatti in  ore non ob b liga te  a ll’ in se 
gn am ento .)

Dlsegno a mano llbcra.

Secon d o il p iano d idattico  del 9 agosto  1873, N . 0708, D ., 
perö lim itando 1’ istruzione n e lla  VI e V II c la sse  a  2  ore per
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settim ana per ciascu na class6 . II m odellare rim ane riservato  
a lla  lib cra  p artecipazion e d eg li scolari pili bravi.

Calligrafia.

Meta d’ insegnamento. U n a ca lligrafia  le g g ib ile  e itiacevole  

a li’ occhio.

I  e I I  classe , in  ciascuna 2 ore per settim ana. —  E serc iz i 
secondo sa g g i escludendo ogn i sp ec ie  di scrittura artificiosa.

Ginnastica.

Meta. G raduato rinvigorim ento e con ven iente coltura del 
corpo a llo  scopo di acqu istare a g ilitä  n ci m ovim enti. C onsolida- 
m ento d ella  sa lu te e d ella  freschezza dello  spirito, eceitam ento  
e svilup po d e lla  forza vo litiva , d e lla  persevcranza e d el sentim ento  
per 1’ ordine.

E serc izi. G raduati a lle  d iverse etä degli a llie v i, e consistono  
in m ovim enti ordinativi ed  in esercizi eleinentari, c i o e : eo lle  
b accliette —  sa lti di fune —  trave d’ equilibrio — sca la  orizzon- 
ta le , vertica le , obbliqua —  pertiebe di ša lita  —  p arellele  — cordino  
volan te —  cava llin a  — sbarra —  an elli — passo di volo .

/
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O R A  H I  O
A TENORE DEL PIANO DIDATTICO PER LE SCUOLE REALI DELLMSTRIA

M A T E S 1 E G O R S  1
1 83ss

I 11 III I V V VI |VII 1 co

l l e l i g i o n e ...................................... i! ou 2 2 1 1 1 11

Lingua d’ insegnam ento . . 4 4 4 3 3 3 3 24

Lingua ted esca  ......................... 5 4 4 3 3 3 3 25

L ingua francesc . . . . — — — — 4 3 rt
0 10

Geografia e storia . . . . 3 4 4 4 3 3 3 24

M a t e in a t ic a ................................ 3 3 3 4 5 6 5 29

D isegn o  geom etrico e geo-  
m etria rappresentativa 6 3 3 3 3 3 3 24

Storia  n a tu r a le ......................... 3 3 — — 3 2 3 14

F is ic a  . . . . . . . . - - — 3 3 — 4 4 14

C h i m i c a ...................................... — — — 3 3 2 2 10

D isegn o  a m ano lib era  . . — 4 4 4 4 2 2 20

G i n n a s t i c a ............................... •2 2 2 2 2 2 2 14

T ota le  ore . . 28  129 29 31 34 34 34 219
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III.

LXBHI D’1NSEGNAMENT0
DEI QUALI SI FECE USO-

Per la «lottrina religiosa.

I.° Corso C ateehism o m aggiore.
II.0 „ P. Cimadom o —  C atechism o del culto cattolico.

III .0 „ Schuster —  S toria  sacra  d e li’ antico  e d el nuovo
Testaraento.
F a v en to  —  G eografia di terra san ta .

IV .0 „ Martin — p arte IV. storia d e lla  C hiesa.
V .° „ W ap pler —  parte I.

V I .0 „ W appler —  p arte II.
V II .0 „ W appler —  parte III.

l*cr la lingna italiana.

I.°  e II.? Coi'so D em attio  F . •—  G ram m atica elem entare.
I.° Libro di lettura per le  c lassi dei g in n asi

inferiori parte 1.
11.0 „ Idem  parte II.

111.0 e IV .0 „ D em attio  F . —  S in tassi d elle  lin gu a ita lian a .
111.0 „ Libro di lettura per i g in n a si in feriori parte III.
IV .0 „ Idem  — parte IV.

V .° „ Carrara —  A n to log ia , parte I.
V I .0 „ Idem  —  parte II.

T asso  —  G erusalem e liberata .
V II.0 „ D ante —  D iv in a  com m edia.

Carrara —  A ntologia  parte III.
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Per la lingua tcdesca.

I.° I I .0 I I I .0 Corso Clauss —  G ram m atica d ella  lin gu a  ted esca , 
ed iz. 1877.

IV .0 „ Fritscli M. —  G ram m atica d ella  lin gu a te 
desca, ed iz. 1876. (V icn e adoperata  fino al 
V I I 0 corso.)
Clauss —  Libro di lettura, A n to log ia  ted e
sca , parte I. ediz. 1877.

V .° „ N eum ann —  Libro d l lettura, parte I.
V I .0 „ N eum ann —  Libro di lettura, parte II.

VII." „ N eum ann —  Libro di lettura, parte III.

Per In lingua francese.

V.° V I.0 e V II.0 Corso A hn —  G ram m atica.
„ P löetz  —  L ectures cb oisies.

Per la Geografia e Storia.

I .0 II .0 Corso K lunn —  parte I. ed iz. IV.
K ozenn  —  A tlante sco lastico  di geografia , fisica  e 
p o litica  — ed iz. ita lian a .
V ogel —  A tlante di carte m ute.

II .0 „ W eiter — S toria  d e li’ evo antico.
M enke —  A tlan te  d el m ondo antico.

I I I .0 „ K lunn — G eografia un iversa le, parte III. ediz. IV.
K ozenn  —  A tlan te com e sopra.
W eiter —  S toria  d el m edio evo.
Spruner —  A tlante storico geografico.

IV .u „ H annack  —  C om pendio di storia, geografia  e sta-
t is tica  d ella  M onarcbia A ustro-U ngarica.
K ozenn — A tlan te com e sopra.
Putz —  Storia  parte III. per le classi inferiori 
(ed izion e anteriore a l 1873).
Spruner —  A tlante com e sopra.
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V .n Corso P ütz —  Storia U n iversa le parte I. per le  c lassi 
superiori, evo antico  (ed izion e anteriore a l 1873). 
Spruner —  A tlante.

V I.0 „ Ptttz — parte II., S toria d el m edio evo, per le
c la ss i superiori (ed izion e anteriore al 1873). 
Spruner —  A tlante.
H annak.

V II .0 „ P ütz —  P arte III. E vo m oderno, per le  c lassi su 
periori, ediz. com e sopra.
Spruner.
I lan n ak .

Per la Jflatematieu.

1." IV .0 Corso M očnik T rattato  di aritn ietica  ad  uso d elle  
c la ss i inferiori d elle  souole m edie, ediz. 1877. 
M očnik —  E lem en ti di G eom etria per le  scuole  
rea li in feriori, ed iz. 1877.

V .u V IL 0 „ M očnik — M anuale di A ritm etica e di A lgebra
per le  c la ss i superiori d e lle  scuole m edie, ed iz. 1878. 
M očnik —  G eom etria  per i g in n asi superiori. 
W ittste in  —  P lan im etria , S tereom etria , T rigon o-  
m etria (traduzione Searizza).
M očnik T a v o le  logaritm iche, trigon om etriche, tra
duzione ita lian a .

Per la Geometria (icsrrittiva.

V .° V I.0 e V II .0 Corso. Per ora seritti dal D ocente.

Per la Storia naturale.

1.0 Corso P okorny — lteg n o  an im ale ed iz ion e illustrata  187G.
11.0 „ P okorny —  K eguo m inerale 1877 e R egno vegeta le ,

ed iz ion i illustrate.
V .0 „ Scbm arda —  E lem en ti d i Z oologia .

V I .0 „ M an gan etti —  B otan ica .
V II.0 „ B onizzi —  M ineralogia.
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Per la lisic«.

I I I .0 IV .0 Corso Schabus — Principi fond am entali d i lis ica .
V I.0 V II.0 „ G anot —  E lem en ti di fisica.

Mltncli —  T rattato  di fisica.

Per la Cliimica.

IV .0 V II .0 Corso R oscoe —  L ezioni d i ch im ica elem entare.
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IV.

TEMI  SeOIaASTICI
NELLA LINGUA D’ INSEGNAMENTO ELABORATI NEI TRE OORSI

SUPERIORI.

V. C O R S  O.

1. In coronazione d el Petrarca.
2. V an tagg i e danni p roveu ienti ai g iovan i d a lla  frequenza  

a l teatro.
3. Im portanza d e lla  stam pa.
4. Morte di R afaello .
5 . L a g ioveu tü  6 la  prim avera d ella  v ita .
G. R egolo , lum inoso esem pio di vero am or patrio.
7. Rom a a lla  n otiz ia  d e lla  seonfitta  al T rasim eno.
8. C arattere d ’ A lcib iad e.
9. L a vera am icizia  non puft m antenersi ehe fra persone on este. 

10. Im portanza d e lla  n av igazion e.

V I. C O R S O.

1. C oncione di Goffredo a i guerrieri crociati per anim arli al- 
1’ im presa d e lla  conqnista  di G erusalem e.

2. U n  buon libro e un buon am ico.
3. U n a  tem p esta  di m are.
4. L a n ecessit^  m adre e m aestra d elle  in ven zion i.
5. II carbonio e le  su e produzioni.
6. Q uäle relazione corra fra le  arti figurative e la  p oesia  e in  

eh e s ’ avvan tagg in o  reciprocam ente.
7. II ferro.
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8. L a m ano quäle strum ento di lavoro.
9. M aom etto e  il suo tem po.

10. S ciagu re d e lla  guerra e benefizi d ella  p ace.

VII. C O R S  O.

1. II sorger d e lla  lu na  in una sera  d ’ estate.
2. L a forza d e li’ ab itudine.
3. 11 torchio idraulieo.
4. L ’ o ssigen o  n ella  resp irazione um ana.
5. V a n ta g g i eh e deriverebbero a li’ Istr ia  d a lla  istituzion e di 

societä, en o log ich e .
6. Come si p ossa  d ifend ere 1’ A llig liier i d a lla  ta ec ia  d ’ in grati- 

tudine verso G uido da P o len ta , suo am ico e suo osp ite, per 
aver p erpetuata  n e ’ suoi versi im m ortali 1’ in fam ia di F ran- 
eesea  d a  R im ini.

7. L ’ oceliio  um ano n e lle  su e relaz ion i fisiche e m orali.
8. Le gem m e.
9. S i rag ion i su llo  varie sp ee ie  dram m atiche e se  n e deter- 

m inino i caratteri d ifferenziali.
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V.

N O m m  STATISTICHE

N 0  T I Z I E
C 0 R S I

<u
"n
o

O sserva-
zioni

1 II lili IVI V VIVII H

a) N um ero degli scolari.

Iscritti e frequentarono . . 
L asciarono 1’ istituto  duran- 

te 1’ a n n o ................................

17

2

12

1

10 12 7

2

10

1

14 82

6

Tutti cntto- 
lici e di lin- 
gua mater
na italiaua.

b) P a tr ia  '

D a li’ I s t r i a ................................
Da T  r i e s t e ................................
D a  V e n e z ia ...............................
D a lla  D a lm azia  . . . .  
D a  K lagenfurt . . . .

17 11

1

10 10
2

5

1
1

10 12
1

1

75
3
1
2
1

Di diversi 
distretti

c) T asse scolastiche

P a g a n ti il d idattro in I. sem . 
n  n  I I -  h

E sen ti dal p agam en to  in 
fine d’ a n n o .........................

16
10

5

4
2

7

5
5

5

8
5

6

3
3

1

3 
5

4

12
12

2

51
42

30

d) Stipencliati

D al fondo p rov in cia le  . . 
D a l le g a to  G abrieli . . . 
D a l le g a to  Castro . . . --

1
1 ---

1 2 2

1
—

5
1
2

Con f. 100 an. 
Con f. 63 an. 
Con f. 105 an.

e) B isu lta to  delle classifi- 
cazioni

Riport. I. c la sse  con em inen. 
» !• n
„ II. „ riparabile  
„ II. „ non riparabile  
„ H I. „

N on  furono classificati . .

1
7
3
2
1
1

2
5
2

2

3
5
2

11

1

4

1

7
2

1
13

7
52

9
3 
1
4
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ETA DEGM SCQkAKI
ALLA FINE DELL’ ANNO.

CORSI

. A .  3ST  i T I

iT
O

T
A

L
E

1 0 1 1 12 13 14 15 16
17 18 19 20

I.° 2 2 6 5 2 17

II.° — — 5 4 1 1 — 1 — — — 12

I I I .0 — — — 5 — 2 3 — — — — 1 0

IV.» — — — — 1 — 3 4 2 — 2 1 2

V.° 2 2 2 1 — — 7

V I.0 3 1 4 2 — 1 0

V II .0 3 5 3 3 14
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VI.

AUMENTI AKLE COKLE%IQNI

B I B L I O T E C A

B ellav itis . L ezioni tli geom etria  d escrittiva  v. 1. —  Cantoni. 
E lem en ti di fisica  v. 1. — Q uetelet. A stronom ia v. 1. — F ran cesch i. 
D ia lo g h i di lin gu a  p arlata  v. 1. —  Secch i. L ’ unita  d elle  forze 
fisiche v. 2. —  Costero c Lefebvre. D izionario fran cese-ita liano  
ita liano-francese v . 1. —  C Yriarte. II M ontenegro v. 1. — Atto  
V annucci. S toria d e li’ Ita lia  antica  v. 4. —  Schm id. Teofiltf o ssia  
il g io v a n e romito v. 1. —  detto. Altri racconti storici e m orali 
v. 1. — dtto. Fernando. S toria  di un g iovan e spagnu alo  v. 1. —  
dtto. L e uova di P asq u a  v. 1. —  dtto. Sette nuovi racconti v. 
1. —  detto. E nrico di E ich en fels v. 1. —  detto. L a  croce di 
legn o  v. 1. —  detto. II t ig lio  o il perdono d e lle  offese v. 1. —  
detto. I  due fratelli v. 1. detto. A ltri racconti ded icati a li’ adole- 
scen za  v. 1. —  detto. A gn ese, o ss ia  la  p icco la  suonatrice v. 1. 
detto. E u stach io . v 1. —  A nton io , o ssia  1’ orfano di F iren ze v.
1. —  dtto. R osa  di T annenburg v. 1. —  Bartoli A . : S toria  della  
letteratura ita lia n a  v. 1. —  K olbe. Zeitschrift für das R ealschul
w esen  fas. 12. — Hof- und Staats-H andbuch 1879 v. 1. —  W agner. 
Jahresbericht Uber d ie L eistun gen  der chem ischen T ech n olog ie  
v. 1. —  E gger  A l D eu tsch es Lehr- u. Lesebuch c. 5.

D O N I

D a li’ E ccelso  M inistero :
B otan isch e Z eitsch rift 187!) fas. 12. —  B ericht der H andel

u. Industrie v. 1. —  Bericht der H andels- u. G ewerbe-Kam m er 
in B u dw eis 1871-1875  v. 1.
D a li’ E cce lsa  L u o g o ten en za :
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M ovim ento com m ercialc di T rieste n cl 1878 v. 1. —  N av i-  
g azion e A ustro-U ngarica  a li’ E stero 1878 v. 1. — N avigazione  

e Commercio in  porti au striaci v . 1.

D a li’ In clita  G iunta p rovin cia le :
de F r a n c e sc h i: L ’ Istria, note storiche v. 1. —  R elaz ion e  

ed  A tti d e lla  G iunta prov.

D a l S ig . S tefano conte R o ta :
B otta . S toria d ’ Ita lia  dal 1789-1814 v. 4 .

D al S ig . B. Dr. S ch ia v u z z i:
E lenco degli uccelli v iven ti n e ll’ Istria  ed  in isp ec ia litä  nel- 

1’ agro  p iranese.

Sioria naturale.

L ox ia  curvirostra —  S y lv ia  curruca — N ucifruga caryo- 
catactes, il m aschio e la  fem m ina —  Syrnium  aluco.

Sp liyraen a vul.

P liy llosom a —  Squitta m antis.

E lep h an tasia  m ierocarpa.

N o v e  tavole m urali di Z oologia .

Segu ito  d e li’ a tlante di b otan ica  di T enon e e P asq u ale —  

fascico li 61 a l 64.

S egu ito  deli’ a tlante di Z oologia  di G. B osch i —  fascico li 

157 al 162.

Fisica.

R occlietto per d im ostrare 1’ influenza d elle  correnti sui buoni 
conduttori —  Idem  per 1’ influenza d elle  ca lam ite . —  R occhetto  
di R ulim korff —  Im pugnature con longhi conduttori —  Forte  
calam ita  retta  —  D od iči va si porosi,

M odelli di tubi accu stic i a bocca ed a liu g u ctta  —  Appa
rate di S avart per rinforzare il snono —  D ue d iapson  —  T re  
piastre di crista llo  e due di ottone di forme d iverse, con una m orsa  

di ferro, per dim ostrare fenom eni d elle  v ib razion i.
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Areom etri di Bom c per liquidi pift pesanti e per piü le g g e -  

ri d e li’ acqua.

Ludione.

Un secch ie llo  di zinco per acqua.

Chlmic'a.

U na b ilan cia  per an a lis i ch im iche ed una busta co li’ assor- 
tim ento d ei pesi, fino a lle  u ltim e frazioni di gram m o.

Äpparato per preparare 1’ id rogeno co li’ arroventam ento d el
ferro.

U na fornitura di preparati chim ici per le  lezion i sperim entali.

Qeografia.

Un globo terrestre con  sostegn o.

Carta m urale di geografia  fisica.

G rande carta  m urale della  G recia antica.

Disegno a mano libera e geometrico.

T avole  N. 16 litografate per m odelli om breggiati.

L e d ispense X . X I. X II  e X III , assiem e T av. 40, di Stork, 
Ornam enti di vario genere.

L e d ispense VI. V II. V III e IX , assiem e T av . 30, di A ndel, 
O rnam enti.
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VII.

ESAMI DI MATURITÄ

T red ici sco lari p ub blici di quest’ I. R. Istituto  si presen- 
tarono a ll’ esam e d i m aturitä.

L ’ esam e scritto si tcnne n ei g iorni 22, 23, 24, 25, 26 e 
28  G iugno.

I tem i proposti fürono:

1. Per I» lingua italiana:

II lavoro considerato quäle n ecessitä  d i natura, quäle in d ice  
di c iv iltä  e quäle virtü m orale.

2. Verülonc dal Aedesco ln iialiuno:

N . 9. Ottos Andenlcen — p ag . 142, 143 da N eum ann p. III.

3. Version« dali’ ilaliano in tedesc©:

N . 160, 161, 162 pag. 183, 184 da F ilip p i e H ü gel.

4. Per la lingna i'rancese:

N. 1 E xorde d e l ’oraison funöbre d e la  rein e d ’A ngleterre. P loetz  

ed iz ion e 1876 p ag. 139, 140.

5. Per la matcmatica:

P er scavare un pozzo artesiano a lla  profondita di m. 500 , 
si p agano fior. 3 ,24  per il primo m etro e 5 so ld i di piü per 
ogn i m etro seg u en te . Q uanto si pagherä, per 1’ ultim o m etro e 

quanto per tutto il p ozzo?
Come si procede n e lla  m isurazione n e ll’ a ltezza  di uua m on- 

ta g n a  la  cu i b a se  s ia  in accessib ilö . P oste  le  norm e gen era li, s i
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applich ino ad  un caso concreto su lla  b a se  d ei segu en ti dati 
n u m erici: 3 6 7 “ ; 28°, 7' 1 1 " ; 40°, 26', 18"; l ,3 2 3 m.

S i calcoli la  d istan za  itin eraria  fra V ien u a e P a d o v a , sa- 
pendo d a lle  tavo le  geografieh e ch e per V ien n a  la  la titu d in e  
b orea le e 48°, 12', 35" e la  lon g itu d in e orien ta le e 34°, 2', 4 9 " ;  
e per P ad ova  : la titu d in e 45°, 23', 5" e lon g itu d in e 29°, 33', 57".

6 . Per la geometri» deserittiva:
In un p iano dato a  m ezzo d elle  su e tracce, d isegn are un  

ottagon o rego lare con un lato  p ara lle lo  al coord inato  orizzontale, 
dato il centro ed il ragg io  d el cerchio ehe lo  circoscrive.

S i ta g li un cono circolare obbliquo, ad ag ia to  su l coordinato  
orizzontale, a m ezzo di un p iano in m odo ehe la  sna sezion e  
riesca  un e lisse .

D ietro  un triangolo  trovasi un p iano d iscontinuo p aralle lo  
a l coordinato vertica le . S e  i ragg i lu m inosi p a ra lle li hanno una  
d irezion e arbitraria, d e ter m in a re : a)  1’ om bra p ostata  d al trian
go lo  su l p ia n o ; l )  1’ om bra p ortata  si d e li’ uno eh e d e li’ altro  
su i p ian i di projezione.

L ’ esam e orale si e tenuto n ei giorni 28 , 28, 29 e 30 L uglio , 
co li’ in tervento d e li’ Illustrissim o S ig. G iacom o cav. P abu der  
D irett. d e li’ I. II. G innasio  di C apodistria, in caricato  a presiedere.

In tervennero i m em bri d e lla  D ep utazione M unicipale per 
questo istituto sigu ori P ietro V atta  P od esta  ed  il cav . Carlo de 
F uregoni.

F u  d ich iarato maturo con d istin z io n elo  sco lareP ierob on R occo .
Furono d ich iarati m a tu r i: C ortese AntQnio, G iraldi F ran 

cesco , R etti U go, R isigari D om enico, R obba U lderico.
F u  sosp eso  il g iu d izio  su lla  m aturita di un candidato , rim esso  

a  ripetere 1’ esam e in una so la  m ateria  dopo due m esi.
D n e can d idati furono d ich iarati non m aturi e  rim essi a 

ripetere 1’ in tero esam e dopo se i m esi.
Tre can d idati furono d ich iarati non m aturi, e  due questi 

rim essi a  ripetere 1’ esam e dopo un anno.
U n  ab ituriente si 6 ritirato  in  corso d e li’ esam e a  voce.
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VIII.

CRQNACA DELLA SCUOLA

In principio d e li’ anno su ccesse  carabiam ento n el p erson ale .
II Prof. S ig . O scarre de H a ssek  fu nom inato a l G innasio di S ta lo  
in T rieste, ed  il Prof. S ig . A lb ino Bertam ini a li’ i. r. S cu ola  
M agistrale in Rovereto.

A  sostitu ire g li  an zid etti Professori ven n ero  nom inati a 
m aestri supplenti i S ign ori N ico lö  R ava lico  e N ico l6  Zeni.

Furono conferm ati defin itivam ente per q u esta  scu o la  e col 
tito lo  di P rofessori i S ignori R ev. K a ta lin ič  Dr. D om en ico  e 
N ico lich  E m an u ele .

N e i g iorni 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Maržo 1’Illustr. e R ev. Mons. 
Cav. S tefan o Zarich I . R. Isp ettore sco la stico  provinciale fece  
1’ isp ezion e d e li’ Istituto , finita la  quäle tenue conferenza ed  
esp resse  la  propria sod d isfazione per il buon andam ento degli 
stud i e per lo  stato  in  gen era le d e li’Istituto .

S i k festeg g ia to  il 19 N ovem bre, g iorno onom astico di
S . M . V A u g u stiss im a  nostra Im pera trice  e  R egin a E lisabetta .
II D irettore d iede vacan za , d isponendo cosl di una d elle  due 
giornate in  suo diritto.



IX.

PUBBMCA&EONI d k l u s  AUTQRITA

L’ E ccelso  I. R. C onsiglio  S co lastico  provinciale con D i-  
sp accio  18 M aggio Nr. 377, pavtecipa avere 1’ E cce lso  M ipistero  
del Culto ecl Istruzione approvato d ie  in q uest’ I. K. Istituto  
sieno con servate  nei corsi V.° V I.0 V II .0 le  ore d’ in segn am en to  
d ella  D ottrina re lig io sa  com e fin’ ora.



FONDO DI BENEFIGEN%A
DELL’I. E. SCUOLA REALE SUPERIORE BI PIEANO

I. N e ll’ an no sco lastico  1879— 80 concorsero ad aam cntare
1’ Istitu z ion e  :

L ’ In clita  G iunta p rov in cia le  d e li’ Istria  . .
Lo sp ettab ile  M unicipio l o c a l e ................................
II S ignor B. Dr. S ch iavu zzi contribuente annno

„ N icolö  prof. E av a lico  . . . . .
„ N ico lö  prof. Ženi  ..................................

D ue tasse d ’ esam e d’ «n  d o c e n t e ...........................

f.
100

25
2
1
1
2

s.

40

II. G E S T I 0 N E D E L  F 0 N 0  0.
a) INTROITO b) ESITO

f. s. f. s.
Fondo cassa  a lla  fine P er nn’ obbl. di Stato

d e li’ anno scol. 78-79 •J32 05 portante il N. 25011,
In teresse d e li’ obbliga- con interessi dccorr.

zione di S ta to . . . 27 30 dal 1. novem bre 1879 207 48
D a  enti m orali . . 125 — Sussidt a  sco lari . . 11 —
D a privati . . . . 6 40 Š p ese  varie . . . — 33

A ssiem e . 390 75 A ssiem e . 218 81
D etratto  1’ esito  d ei f. 218 81

restano in  cassa  f. 171.94, i quali verranno im p iegati 
g iu sta  lo statuto.

III. S T A T O  A T T U A L E  D E L  F O N D O

1) Nr. 2 ob bligazion i d i stato d e li’ im porto nom i
n a le  com plessivo d i ..................................................

2) A vanzo di cassa  a lla  fine d ella  presente gestion e

PIR A N O , 31 L u glio  1880.

PEL COMITATO
prof. NI  C O L  O S P A D A  n<>

Visto Cassiere
Dr. I.O CATI Dircttoro

950
171

8.

94
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XI.

A Y Y I S O

L ’ iscrizione d eg li scolari sara nei g iorn i 30  settem bre, 1 e
2 ottobre p. v. d a lle  ore 8 a lle  11 ant. e d a lle  2 a lle  4  pom.

T utti g li scolari che per la  prim a vo lta  ven gon o iscritti, 
p agano la  ta ssa  <li fior. ? .10  a ll’ a tto  d e li’ iscrizione.

Gli scolari che ven gon o  d a lle  pubbliche scuole popolari, 
devono presentare il certificato prescritto dall' O rdinanza Mini- 
ster ia le  7 A prile 1878.

G li esam i di riparazione devono essere fatti per il 5 ottobre.

Dalla Direzione dell’L R. Scuola ßeale Superiore.

P1RANO 30 LUG LIO  1880.

II Direttore 

XD r. LOCATI.



I N D I C E

S u ll’ industria d el B isolfuro di Carbonio iu Piran.o . pag. 

N O T I Z I E  D E L L A  S C U O L A

I. P erson a le  insegnant<3....................................................   pag.
II. P ian o  d id a t t ic o ........................................................................... „

III. Libri d ’ insegnam ento  ................................„
IV . Tem i s c o la s t ic i ............................................................................„
V. N otizie  s t a t i s t i c h e ................................................................„

VI. A um enti a lle  collezion i  ............................................... „
V II. Esam i di m a t u r i t a ............................................................... „

V III. Cronaca della  scuola  ........................................................ „
IX . Pubblieazion i d elle  A u t o r i t ä ......................................... „
X . Fondo di b e n e f i c e n z a .................................................. .........

X I . A v v i s o .......................................................................................... .

3

15
17
31
35
37
39
42
44
45
40
47






