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I L  M E T KO  D O C M I A C O
considerato in se stesso e nelle tragedie di Sofoole

II trattare oggidi oggetto di metrica e ritmica greca non fe 
piü impresa tanto ardua e spinosa quanto era avanti un decennio. 
Gli stupendi successi oude meritatamente pouno vautarsi le profonde 
indagini di un Rossbach, Westphal e sopra tutto quelle di I. H. 
Schmidt, se da un cauto hanno dileguata la uebbia ehe ci nascoudea 
la vera e perfetta bollezza delle poetiche forme, e faceva trasparir 
disordine e licenza lä dove reguava la piü esatta regolaritä, il piü 
stretto rigore, dali’ altro canto ci auimauo ad incamminarci fiduciosi 
sulla stessa via non solo, raa a teutare eziandio qualche libero volo, 
purchfc non perdiatno di vista la dedalea seörta.

Non b giä, ua tal volo, a cui m’accingo; imperocche prevedo 
troppo chiaramente i pericoli che starei per correre, quando una 
volta mi fossi slanciato nell’aria. No, io m’ acconteuto di starini 
attaccato alla mia guida, di salire secolei la collina, onde bearmi 
alla vista di quello che fabbricarono le mani e la mente altrui, e 
fissato lo sguardo piü attentamente sopra singoli oggetti, sparsi quä. 
e lä, nella pianura, render conto deli’ impressione ehe mi fecero e 
delle conseguenze ehe ne trassi.

Per ascir di metafora, trattando il metro docmiaco, quäle si 
presenta nelle tragedie di Sofoole, nou iateado imbandir novitä, 
farmi bello di proprie ipotesi, contrariare di proposito i pareri d’in- 
signi metriei, raa anzi col confronto di questi cercberö di dimostrare 
quäle interpretaziono della battuta in questioue sia pili ragionevole, 
piü couforme alle leggi ritmiche e metriehe. Gettato cosi il fonda- 
mento e conosciuta teoricamente la natura e 1’ iudole del metro
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stesso, šara agevol cosa il dimostrare, quai versi di Sofocle sieno 
veramente docmiaci, e dove la misura docmiaca sia iaammissibile.

Dalla rassegna di tutti i versi docmiaci apparirä poi, quali 
forme di battuta Sofocle abbia realmente adottate, quali forme sieno 
puramente immaginarie. Mi si terra poi per iscusato, se, attesa 
1’ ispidezza di materia relativamente nuova, epperö meno conosciuta,
o poco coltivata, mi permetterö di trafcto in tratto qualche breve 
digressione.

II docmio, c desso un ritmo ottasemo ovvero un ritmo decasemo ?

Parrä strana invero questa dimanda a chiunque non siasi 
occupato piü di tanto della misura in discorso. E diffatto quäl dubbio 
pud insorgere circa il mčgeto di una battuta, di cui la
forma fondameutale e, diremo, usuale fe w  w —; vale a dire,
chi non ravviserä in essa una quautitä, di 8 'morae’, un complesso 
di 8 ypivot zpwxo!, insomma una battuta ottasema (toü; öxtacr^o;) ? 
Sarebbe lo stesso ehe metter in dubbio, se il corčo sia o meno una 
battuta trisema (a 3/8), il dattilo una battuta tetrasema (a 4/8), il 
jonico una b. esasema (a % ) e cosl via discorrendo. Eppure vi fu 
tra i moderni un metrico ehe, abbandonata la primiera sua persua- 
sione circa la composizione del docmio, preferl dichiarar decasemo 
quel metro che poco fa gli sembrava ottasemo. E non varrebbo 
la pena di occuparsene d’un’idea altrettanto nuova quanto singolare, 
se non fosse uscita dalla mente di quel grande liformatore delle 
dottrine metriche che ö Westphal. Sl, lo' stesso Westphal che nella 
prima edizione e perfino nel primo volume della seconda edizione 
della sua metrica, staudo alla tradizione degli antichi, considerava 
il docmio composto ritmicamente di 8 brevi (monoseme), nel secondo 
volume della medesima opera, appigliandosi ad un frammento ritmico 
di Aristosseno, 'dimostra l’assurditä della primiera sua interpreta- 
zione, e vi sostituisce la nuova tesi del docmio decasemo.

Follie! esclameranno indispettiti coloro ehe, fedeli seguaci di 
vieti sistemi, in metrica greca non distinguouo altro ehe sillabe 
lunghe e brevi, brevi e luughe. Follie! esclameranno coloro ehe i 
versi greci misurano a braccio, e chiamano pentametro 1’elegiaco 
esametro, perchö ž lungo „ un piö di meno. “ Come si fa, chiede-
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ranno essi, a suppor il valore di dieci brevi lä, dove non ne son
che o tto . j j a j a  n r« !

Si tranquillino costoro, e si accertino che non ci vuole nfe
1’ occhio della linče, ne la verga del prestigiatore. Ci basta quel 
senso per il ritmo che h coimiue ad ogni creatura umana, e la 
forza d’animo di credere, che i Greci non ne sieuo stati priv;. E 
negano diffatto tal senso comune ai Greci coloro che, notando la 
pura e solita quantitä delle sillabe, vanno foggiaudo lo schema del- 
l ’esametro elegiaco sul raodello

_  ZžZš |   ü ü  | _  || _  w w  | — ww | — ||

1 +  1 +  V, +  1 +  1 +  \  -  5

non meravigliandosi punto, che la terza e sesta battuta ž di 2/„,
mentre le altre sono di */g, ma acquetando piuttosto l’irritata sen- 
sibilitä col sommare, a mo’ di merciai, le due frazioni colle poste 
intere, chiamando il tutto poi pentametro, mentre e uu esametio 
uon meno dell’eroico, ‘colla diflerenza che nella 4.“ e 6.a battuta 
v’ ha una sillaba sola, ma di uua lunghezza che & il quadruplo della 
breve '-’ r

| - ^ ü l 1—i || _  _  ww | u  || ovvero
— | _  w w | Lj || — | — I — II dove [\

siguifica una pausa di 2 brevi.
Sono i medesimi — e tra  questi molti insigni filologi —  i 

quali seuza il minimo scrupolo aftibbiano al genio greco versi, che 
sono tanto meno «ritmici, quanto e piü sonoro e specioso il nome 
che van loro attribuendo. Eccone alcune prove:

-------------- w w   un cretico con basi e anacrusi, piü
una tripodia jambo-spondiacaü 

w w — ww  — due pentemimeri dattiliche
con anacrusi!!

 w _  www un dimetro coriambico catalettico con basi
e anacrusi!! ecc. ecc.

Ma lasciamo codesti intrepidi versificatori, ch& tosto o tardi si 
avvederanno della fatuitil delle loro teorie e, a loro massima sod- 
disfazione, verranno a conoscere che, se nelle altre arti la greca 
nazione fu insuperabil maestra di euritmia e simmetria, altresi nella 
poesia non venue meno a se stessa. Ed 6 pur lo stesso metodo che 
si vendica della loro ostinazione, conciossiacchfc nello * scandere’ i

/
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loro versi minimamente osservino i propr! schemi, il ehe —  dioiamolo 
francamente — ž umanamente impossibile, ina il piü dello volto 
vengano tratti a misurare giustamente, senza pur accorgersene, i 
versi ehe vanno recitando.

II docraio adunque, secondo Westphal, sarebbe un 
SsxiöYjlxov, vale a dire una battuta a 10/s o piuttosto un complesso 
di due battute, ciascheduna a 5/g; la secouda poi sarebbe ca tale t ti ca, 
ciod, in luogo dei ultimi 2 ottavi ci sarebbe una pausa equivalente:

—  | w  dimetro acatalettico
v_/--------| u  -  A „ catalettico (docraio)

oppure 1’ultima lunga sarebbe allungata al valore di 4 rnorae:

v  I ^  u -
Prima di pronunziare il nostro parere riguardo questa nuova

interpretazione del metro docmiaco, fa d’uopo ricordare le notizie 
pervenuteci dagli antichi metrici e grammatici sulla natura di questo 
ritmo. Non citiamo norni: chi ha vaghezza di conoscerli, guardi a 
p. 853 della metrica di Westphal. Alcuni sostengono il docmio essere
un antispasto ipercatalettico: v_, w |

Altri lo dividono in un trocheo ed un peöne o altrimenti in 
uu bacchio ed un jambo:

  |  —  -----

  ---  | W  ---  .

Gli uni e gli altri convengono duuque, che il docmio non h
battuta semplice, -ou; ixXou;, ma o 1’ ampliamento di una battuta 
semplice, o 1’abbinaraento di duo battute eterogenee.

I primi sono quei famigerati sillabometri ehe, mediante la 
solita detraetio e adjectio, sanno dedurre ogni metro dali’ esametro 
eroico e dal trimetro jambico. E pur lo stesso antispasto una loro 
invenzione, ehe nou ha aleun fondamento ritmico, nfe puossi avva- 
lorare coi monumenti letterari. Avveguachö nou sia credibile, o 
contrasti al sentimento musicale ehe vi sia esistito una battuta, in 
cui l’ ictus di una tesi monosema dominasse un’arsi cinque volte 
piü grande, ed d un fatto positivo ehe 1’ unica battuta di tal genere,
ove ciož la tesi domini un’arsi di maggior valore, si 6 il coreo
inverso O —. Piü sotto torneremo su questo argomento.

Attesa duuque 1’inammissibilitä di un metro antispastico, & 
inutile parlare della prima definizione del docmio “ antispasto iper
catalettico. A prima vista si conosce ehe tale spiegazione, lontana
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le mille miglia da un siguificato ritmico-musicale, non e ehe puro 
meccanisino, tendente a sezionare in qualsiasi maniera il dato metro, 
pur di cavarne un gruppo di sillabe ehe, se non altro, sia simmetrico:

W .

Ben diversa e la seconda interpretazione, accettata fra gli 
altri anche da Fabio Quintiliano, giusta la quäle il docmio h un 
ritmo ottasemo da dividersi in due battute, 1’ uua a s/8, 1’ altra a 
B/8 o viceversa:

8 8

N :l' 5 „ s  5" 3o<) w _  | _  w _  ß) w  | v-/ —
II docmio sarebbe per conseguenza un’assieme di due battute 

eterogenee, e precisaraente 1’una del genere diplasio (a tempi dis- 
pari, 1 :2), 1’altra del genere emiolio (sescuplo, 3 :2 ); epperö in ogni 
docmio cambiamento di misura!! —

Strana davvero parra tale supposizione. Un repentino cambia
mento di misura, manco male, anzi cosa frequentissima nella mušica 
di tu tti i tempi; ma uua continua ripetizione di questo fenomeno 
entro limiti si angusti, questa e inudita licenza, questa h arritm ia! 
E cosi la & davvero: il docmio e un metro seuza misura, un ritmo 
senza numero. Fin il nome lo palesa: c6/jaios (auclie ^Xd-fto;) vale 
obliquo, bieco, sgliembo, e Aristide Quintiliano nel primo libro rspl 
;j.ou«Kij? lo dice apertameute: cs/jj-io: 31 IxaXouvto Sta t'o "oc/.tXov v.y). 
ävojj.otov Kat [J.r, y.ax’ siiOb OswpeTaOai rr;c puO[W7:ot!a<;.

Ma com’ h mai possibile ehe un tale ammasso di sillabe abbia 
potuto servire agli scopi di un vero poeta e di poeta greco ? II pro- 
spetto dei versi docmiaci reperibili nelle tragedie di Sofocle ne dara 
la spiegazione, perchž da esso apparira manifesta la natura di un 
ritmo, il quäle serve appunto a dipingere Tincostanza, lo stupore, 
il tumulto delle passioni, il colmo della disperazione.

Ora esaminiamo, se le due interpretazioni del docmio summeu- 
tovate rispondono realmente alle esigenze del ritmo.

Secondo la formola ß) il docmio andrebbe diviso in uua bat-
tuta pentasema della forma ^ ------ , ed una trisema della forma ^  .
La piima appartiene, come dissi, al genere emiolio, di cui la specie 
principale ž il peöne — w w w  (peöne primo), colle forme secondarie 

_  w _  (amfimaero, cretico) 
w w w  — (peöue quarto) 

w  w w  w  w  (peöne risoluto);
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la seconda specie 5 il bacchio E qui mi si permetta un’altra
breve digressione che si rende necessaria per far meglio compren- 
dere la vera natura e forma del baccliio e, por conseguenza, del 
docmio.

Chiunque ponga monte e orecchio a cose di mušica, converrä.
die in uua sequola di tuoni di egual ed anclie di differente valore
non c’ e ritmo di sorta, finchfe singoli tuoni non risaltino fra gli 
altri per maggiore iutensita. Questi tuoni marcati, dorainando i tuoni 
piü deboli, forinano con questi un’ unitä percettibile ali’ orecchio, e 
1’ alternarsi di questi tuoni marcati costituisce appunto il ritmo. Non 
c’ h ritmo adunque nel cader ehe fanno le goccie dal tetto, non ritmo
nel picchiar ehe fa il pendolo deli’ orologio, e non ci sarebbe ritmo
nell’ esametro dattilico, se la prima sillaba di ogni battuta non si 
marcasse piü delle altre due (— ^  '-'). A questa 'conditio sine qua 
non’ adempierono gli antichi metrici col distinguere in ogni battuta 
due parti, la parte forte Oset;, e la parte debole apstc, traendone i 
nomi dalla danza. Ove si alternavano sillabe lunghe e brevi, 1’ ictus 
colpiva naturalmente le lunghe. Epperö il coreo (a 3/8), il dattilo 
(a 4/b)> il peöne (a 5/8), ehe sono i rappreseutauti dei 3 generi di 
battuta, si dividevauo come segue:

tesi arsi

— ^  nel rapporto di 2 :1
— n » n 2 : 2
— ^  ^  ^  » » » 3 :2 .

Questa suddivisione delle 3 battute piü frequenti in due sole parti 
non puö effettuarsi perö, come egregiamente ne lo dimostra lo 
Schmidt (Compositionslehre p. 34 ss.), in tutte le battute osaseme 
(a */» 0 */4)1 c^e 80110 l0 seguenti:

 w w il jonico
_  w  u  _  il coriambo
— ^  ^  il dicoreo.

Le prime due specie potevano dividersi in 4 +  2 morae col rap
porto 2 :1  (cf. il coreo), la t e m  in 3 +  3 morae col rapporto 1 :1
(cf. il dattilo). Ma questa pratica puramente matematica non si confä
coll’esecuzione musicale, e nemmeno colla recitazione. Le note piu 
lunghe vogliono essere piü marcate, le brevi meno. Segnando ora



9

con puntiui ( ; ) ( : )  e ( . )  i tre diversi gradi di accentazione, ne 
risulta la seguente 'intonazione’ (come Schmidt la cliiama):

4- v  °  w } a *UJ _  w w j
_L w w a “/g

Si provi di recitare il jonico diversamente, cioö 1  6  u ,  e si
vedrä ehe fe impossibile.

Concludiamo: la sezione del piü delle battute in dne parti, in 
tesi ed arsi, non esclude la possibilitä di dividere aleune battnte in 
tre p a rti; tale partizione & anzi assolutamente necessaria nel jonico 
e nel coriambo. Ma cid non basta. Gli & da essa tripartizione uni- 
camente cbe ci possiarao spiegare 1’ esistenza di una battuta, ehe 
sopra abbiamo citata qual seconda specie del genere emiolio, la b.
bacchiaca Divisa in due parti, la tesi entrerebbe in un
rapporto squilibrato coli’arsi, che sarebbe o quello di 2 :3  

-L _j_ ^  (la tesi piü breve deli’arsi!), o 
quello di 4 :1  J  O (ancor piü insensato).

Ragione vuole si divida in tre, ed allora avremo 1’ intonazione 
decrescente J_ _L consimile a quella 
del jonico ±  _l O il quäle prima pur chiamavasi bacchio.

A che tutta questa tiritera? Per dimostrare ehe 1’unico Schema 
accettabile del bacchio si e appunto il L j_ per quindi dimo
strare che la definizione del docmio composto di una b. pentasema
(preteso bacchio) della forina ^ ------ , piü di un jambo & falsa,
perch& falsa e la struttura di una battuta pentasema, in cui la sillaba 
breve porti 1’ ictus piü forte a dispetto delle due lunghe ehe seguono 
č, —— , come & anormale e falsa la struttura deli’antispasto.

La definizione «) non pecca del medesimo errore. Una delle 
due battute, in cui si smembra il docmio, la pentasema, qui ha 
forma pienamente legale, quella del cos. cretico: J .  O _l . E 1’ altra, 
la trisema? E un jambo, battuta notissima del genere diplasio. 
Eppure la cosa non e tanto piana quanto pare.

Egli un fatto incontrastato ehe nella greca poesia liavvi un 
metro cos. jambico, il metro di Archiloco, il metro del dialogo della 
tragedia e via discorrendo; ma egli h altresi impossibile immagi- 
narsi una singola battuta jambiea battuta in cui la tesi sia
preceduta dali’ arsi, come oggidi non puossi iinmaginare una battuta 
musicale, in cui la parte forte sia preceduta dalla debole. Che se
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la melodia comiucia con alcune note deboli, esse si considerano quäl 
preparazione alla nota marcata, e non si comprendono nella prirna 
battuta. Lo stesso dicasi di una sillaba non accentata, cbe precede 
la sillaba accentata. Talchö nel cos. trimetro jambico

W W W W _

ragion vuole, si escluda la prima breve dalla prima battuta e si 
divida il verso, anzichž

w   | U -------  |V̂ I _ ||
piü giustamente w  I — w  I — ^  I — I — w  I 4-  A II
dimodochk la prima breve faccia le funzioui di una 'nota in levare’, 
e in fine alla mancante breve si sostituisca la pausa equivalente. 
Per mezzo di tale operazione otterransi poi altrettante battute tro- 
caiche: il ritmo resterä, il medesimo. Ü noto cbe 1’autore degli 
“ Elementi della dottrina metlica» introdusse per tali sillabe 'in  le
vare’ il termine anacrusi, e noi lo accettiamo di buou grado.

Gli antichi invece distinguevano le battute ehe incominciassero 
colla tesi, da quelle che incominciavano eoll’arsi, fossero pure di 
egual valore. Cosi distinguevano il trochaeus — ^  dal jambus w —
il jonicus a majori   ^  ^  dal jonicus a minori - — •

Ma se questa distinzione, applicata ad una serie di battute 
eguali, non ne altera minimamente il ritmo, identiche essendo so- 
stanzialmente le tetrapodie

w | ^  | ^  | w -  II
_ w | _ w | _ v ^ | _ / V ||

e pur forza riconoscere ehe ima singola battuta jambica e da per 
sü uha cosa monca, non mai una cosa finita, 1’orecchio esigeudo 
dopo il marcato un qualche riposo. Lo schema w parimenti 
incompleto come e tronca la voce am dr; per completarlo ci vuole 
la breve ^  o in sua vece un respiro equivalente A.  Per la eselu- 
sione deli’ anacrusi militano poi altre ragioni ancora, ma non 5 questo 
il luogo di produrle. Chi desidera viemmeglio persuadersi della ne- 
cessitä di ordinäre le battute iu modo ehe la tesi preceda 1’arsi, 
cf. Schmidt Comp. § 2. Qui basti aver dimostrato ehe il jambo da 
se solo non puö ritmicamente sussistere, ma clie soltanto una serie 
di jambi, con infine una pausa monosema, ö realmente g i u s t i f i c a b i l e : 
una frase jambica non ossere dunque se non una frase trocaica con 
precedente anacrusi.
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Ma prescindendo anche dal fatfco che il complesso ^  — ö una 
cosa monca ed imperfetta, deesi por mente anche ad un altro incou- 
veniente, il cozzo di due tesi di pari valore.

Nello schema a) del docmio ^  — I — ^  — la tesi del jambo 
si urta con quella del peone. Lungi dall’avere un riposo dopo il 
primo sforzo, la voce debbe auzi a nuovo sforzo accomodarsi. Ma 
ciö non h possibile, se non quando la prima tesi abbia maggior
valore della seconda, di modo ehe sulla stessa sillaba la voce possa
opportunamente cadere e cosi prepararsi al nuovo ictus. Epperö e 
mestieri ehe una sola sillaba (lunga, ehe s’ intende) racchiuda in sö 
e tesi e arsi, o, come dicesi iu metrica, ehe la battuta sia sinco- 
pata. Un esempio schiarirä meglio la cosa.

Nelle Trachinie (epodo del 1. stasimo) abbiamo il verso

os jxitrjp jxsv ota fp iuo .

dallo schema ^  w  \j  — w ----- , ehe tradotto in misura
intelligibile, siguifica

«/g -  W I L-  I -  ^  I -  ^  I L_ I — A II,
vale a dire, un’esapodia 'jam bica’ con due sincope, una nella 2.,
1’ altra nella 5. battuta. Ecco che qui s’accozzauo, almeuo in appa- 
renza, ripetutamente due tesi; ma la prima e piü lunga della se
conda, e precisamente di una mora, ehe e il valore deli’arsi: 
l_  =  — ^ . Scandendo ora il verso, fa d’ uopo teuer di una mora
piü lunga la sillaba p.a, e cosi pure la s. ma passate le due
prime morae convien cadere di forza come nelle altre battute.

Questo ‘decrescendo’ non puossi effettuare nello schema del 
docmio in questione: epperö e falsa anche quella definizione,
giusta la quäle il docmio scomponesi in un jambo ed in un peone.

Ora che resta a farsi? Accedere forse all’ultima proposta di 
Westphal e, trascurando i giudizi deli’ antichitä., preferire il docmio 
decasemo ?

Prima di ciö fare, interroghiamoci chi abbia indotto il dottis- 
simo metrico a deeampare dalla primiera sua persuasione, acquistata 
in base alle notizie deli' antichitä,, ed a identificare il docmio ad un 
dimetro bacchiaco catalettico.

L’autoritä impreteribile di Aristosseno. Questo benemerito rit- 
mico (discepolo di Aristotile) dichiara nei suoi frammenti ritmici 
che i megeti ottasemi si scompongono, come i dattili, cosi che la
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tesi abbia il medesimo valore dell’arsi (4 +  4); tutte le altre divi- 
sioni di una quantitä ottasema (1 +  7, 2 +  6 , 3 +  5 e viceversa 
5 +  3 , 6  +  2 , 7 +  1) essere arritmiche. Arritraica essendo perciö 
la sezione 5 +  3 ovvero 3 +  5, non h lecito — cosi conclude il 
Westphal — applicarla al docmio ottasemo di Quintiliano; per con- 
seguenza, il docmio e un mčgeto di altra misura. Siccome poi i 
docrai trovansi spesse volte frammisti a dimetri bacchiaci, ti molto 
probabile ehe uon sieno se non dimetri bacchiaci catalettici.

Ecco svolta in succinto l ’argomentazione di Westpbal. Lo 
Schema del docmio ch’ ei ci presenta, £ il sopraccennato:
w  | w a cui aggiungemmo di nostro talento un secondo
w  1 i_i. Vorremmo soltanto levata fuori anche qui la brove
‘ in levare’, affinchä il bacchio si presenti in una forma, rispetto al
ritmo, inappuntabile:  I — A

ossia -  -  u  | u  A ,
Ora ritorniamo ad Aristosseno. II suo elenco delle battute 

(xč8e<;) e frasi (y.wXa) che si possono adoperare nella ritmopea con- 
tinuata, comiucia dal Sfavĵ av (/ifsOos, che a sua detta non costituisce 
aucora una battuta. II Tpior^ov (ji-̂ eOo? non comporta che il solo 
\&-'oc SotXöiffto?: — 2 :1 .

II si puö scomporre in 1 +  3 e 2 +  2;
il primo rapporto (Xi-yo; xpwrXaato?) e arritmico, il secondo un puO|/.o;
SatxTuXiy.i;: — w w 2 :2 .

II TOvra<jvii*ov |j.. si scomparte in 1 +  4  e 2 +  3 ; il primo 
rapporto e arritmico (Xöyo? TSTpazXacrios), il secondo e un puO^b; 
zatbmxi;: — ^  — 3 :2 .

Lo i|»aY)[Aov [/,. si puö dividere in 1 +  5, 2 +  4, e 3 +  3. II 
primo rapporto (X6fo$ xevwntXcfoto;) & arritmico, il secondo (X. SwtXoteio;)

4 2 s »
e il terzo (X. Tao;) sono erritm ici: -------------- il jonico, - - w — w il
ditrocheo.

Ol sv cy.Tasr([J.(.) jxsŷ Osi laovxat oay.xtXiy.oi t<T» v^vei, sxeiS^usp........
e qui & interrotta la motivazione. Quae utinam ne infelici periissent 
casu, esclama Boekh (de metr. Find. 23). Westphal invece stiina di 
non doverne deplorar la perdita, conciossiacchö il metodo fm qui 
osservato dallo stesso Aristosseno c’ insegni la maniera di smembrare 
tutti gli altri megeti fino al xoö; zEVTejwci£»ioacccr/|j.os, tenendo ognor 
conto dei soli rapporti erritmici, che sono 1 :1 , 2 :1  e 3 :2 . E fin 
qui gli dö ragione. Ma esaminiamo ora che battute semplici ei ponga
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qual esempio dei suoi megeti dali’ ottaserao in su   Sempre bat-
tute in ogni riguardo eguali fra di loro. Cosi nella categoria dei 
zoäs; 5y.Täcr)[xo! ti pone una dipodia dattilica o anapestica, nella ca
tegoria dei r.. una tripodia trocaica o jambica, tra i w.
SsxeecY)|j.oi una dipodia peonica, fra i owSexaai^oi un tetrametro trocaico
o un dimetro jonico e cosi via; insomma non ci pensa nemmeno 
ad un abbiuamento di battute eterogenee, come sono quelle dei 
nostro docmio, il qual docmio era pur da lui stesso, mentre ristara- 
pava la sna opera, considerato un complesso di due battute diseguali. 
II paeon epibatus, il trochaeus semantus e l’orthios non sono me
geti composti, ma battute semplici con tempo molto piü largo, ciofc

4 6 2 8
la p r im a  , ---------- h un peone risoluto ^  ^  ^  w, la se-

8 4 2 1 4 8
conda l j  l j ,  l_j un trocheo — la  te rza  u , u  u  1’ inversione

1 2
della seconda, un jambo w : tutte e tre battute semplici cantate 
in un tempo 2 volte e risp. 4 volte piü largo.

Westphal adunque accousente tacitamente, ehe Aristosseno nol 
suo prospetto 11011 comprendeva megeti composti di battute diseguali. 
E perchfc applica poi la stregghia di Aristosseno ad un ritmo ehe 
per la sua ispidezza vi si sottrae? 11 docmio ottasemo doveva esse re 
oor/.TuXtx.'ov t<7> y^vsi, cioe scomporsi come ii dattilo in modo che la 
tesi fosse eguale all’ arsi (4 :4), soltanto quando le due battute sem
plici fossero state eguali. Ma giacche il docmio non puossi in tal 
guisa dimezzare, giacche il nome, il carattere e tutta l’autichitä lo 
vuole un ritmo bieco obliquo irregolare metabolico, e tu stesso fosti 
della stessa opinione, non inetterlo dunque al paro con megeti re- 
golari e, scopertane la dissimiglianza, allungarlo di due morae, per 
farne un metro decasemo!

Chi sa che lo stesso Aristosseno, dopo aver stabilita la datti
lica qual unica dieresi dei megeto ottasemo, non ne abbia fatta 
eccezione per il docmio? ‘Quae utinam ne iufelici perissent casu’ !

Ma l’ ipotesi di Westphal non solo non concorda coll’antica 
tradizione, essa contrasta eziandio a certe leggi fondamentali di me-
trica. Lo Schema che ei ne propone & il sop raccenuato :

fi s _
^  I v-' — A . Immaginiamoci ora di tal forma un dimetro
docmiaco, verso frequentissimo nelle composizioni di tal geuere
w  | v-» — A || ^ --------| ^  — A II e trascriviamolo tosto nella
forma da noi piü sopra raccomaudata, segregandoue l’ anacrusi:

_  L_
 w | — A ^  II  ^  I — A II •
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Come si farä, dimandiaino a buon diritto, ad osservare quel 
respiro di due morae a meta del verso, nel caso che le due sillabe 
della seconda battuta apparteuessero ad una sola parola? La pausa 
dovrä dunque cadere in mezzo alla parola e spaccarla in due! P. e. 
nel dimetro (Ant. esodo, st. 4)

tov güx. Svxa [AaXXov r( |j.r(S£va

 w | -  Ä ^  II------vy | — A II

converrä fendere la parola |x äX |X o v  per iutercalare la pausa disema. 
Ma questo sarebbe un lacerare le orecchia di cbicchessia, nonchö 
del pubblico greco; e basterebbe questa sola licenza per rovesciare 
tutti i teoremi di metrica.

Seuonche allo stesso Westphal viene in soccorso il secondo 
schema che, per ragion di analogia, aggiungemmo all’unico suo a 
pag. 6, ove sostituimmo alla battuta — Ä  ^  1’equivalente LJ 
11 che vuol dire, invece di intercalare la pausa tra due sillabe com- 
ponenti una parola, si allunghi la prima al valore di una tetrasema. 
Lo espediente & eccellentissimo, e non dicasi arbitrario, poichii real
mente esistono — e lo vodremo appo Sofocle — battute bacchiache 
della üorma i_i ^ , come v’ hanno b. joniche della f. i_i ^  Ma 
so invece quella sillaba lunga della seconda b. fosse 'risoluta’ ^  
invece di —), il che avviene spessissimo, o se le tre, o almeno le 
due ultime sillabe (brevi) di questa b. appartenessero, come sopra, 
alla medesima parola, qual uuovo espedieute ci trarrä d’ impaccio: 
Eccone un caso (If. Taur):

awe^uY5? SXeSpov ävoaiov s -  qjiav
_  L_

^ : w  w  w  | w  w  y \  —  v _ / | —  f \  | | * )

La pausa disema scinde la parola äv|4aiov ed preceduta da due 
sillabe brevi! Allungare la breve «v al valore di 3 morae sarebbe 
cosa iuudita, senza esempio. Anzi si potrebbe diraostrare che quelle 
due brevi della seconda b. sostituiscono puramente la sola disema e 
non ne oltrepassano il valore, adducendo in prova 1’ antistrofica 
congruenza. II verso deli’ Antigone p. e.

i iK tfe tž  [J.’ ž r i T a /o^ , | /  ex.::oawv
w: I w w  /\ u  I u  u  — w |  — A II

*) Circa la forma di questi docmt vodi la I I  parte.
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corrisponde all’ antistrofico

Xž-/p ta  Tav /sp o iv , r a  S’ lx l  y.pat£ ;j.c
— L_

w! w | — A ^  II v-'v-' — ^  I — A II
Giova concludere ehe ^  ^  della seconda b. strofica corrisponde 

a — deli’ autist., come nella prima b. st. corrisponde all’aut. —.
Ma ancor non sono esauriti i motivi ehe ci dissuadono di ab- 

bracciare 1’ ipotesi del docmio decasemo.
II docmio decasemo colla dieresi dattilica ( 5 : 5 =  1 : 1 )  non 

d piü, ciö che dice il uome, un metro obliquo, bieco, squilibrato, 
bensi una battuta ben ordinata e contrappesata, ma perciö appunto 
meno atta a dipingere la perplessitä, il delirio, la disperazione.

A difesa della sua conghiettura Westphal cita il fatto ehe i 
versi docmiaci spesso si trovano frammisti a versi bacchiaci. E questo 
e vero; ma e vero altresi che i doemi ben piü sovente si risolvono 
in battute triseme in continuazione della battuta trisema, che ö 
1’ ultima delle due compoueuti. Vedasi in proposito la terza parte 
della presente dissertazione. Con ciö crediamo di aver dimostrato, 
ehe il docmio non ü, come Westphal vorrebbe, un megeto decasemo, 
ma bensi un m. ottasemo, e che lo schema piü corretto di tal 
metro si & il giä ripetuto ; ------ ^  I — A II.

Ma prima di passare alla seconda parte di questo lavoro, gio- 
vera occuparsi, fosse pur brevemente, di un, fenomeuo, a cui sopra 
accennammo caratterizzaudo 1’indole del docmio, della cos.

B ciö sarä vieppiü necessario, stanteche esso fenomeno ai 
tempi nostri ö, almen in quella forma, piü che rarissimo, impos- 
sibile. Tolta questa anomalia e quella della divisioue delle battute 
a 5/g, la ritmica greca, per ciö che risguarda la dottrina delle bat
tute, coneorda pienamente coi moderni precetti di musica.

Ma come oggidi una melodia scritta nella inisura di 6/„, ecci- 
terebbe a dirittura la ribellioue nel pubblico, cosi il cambiamento 
([/.iTaßsXYj) di misura, quäle si presenta nel docmio ed in altri megeti 
greci, ö por uoi moderni una cosa del tutto nuova, e, dirö tormen- 
tosa. Non giä, che nelle coraposizioui musicali di oggidi non si varii 
mai di misura. Che Dio ne guardi: e’sarebbe il piü atroce dei sup • 
plizi, dover ascoltare per ore intere il medesimo movimeuto ritmico. 
Si noti perö, che il cambiamento dl misura avvieuo entro uuo spazio 
di tempo relativamente grande, dopoche l ’orecchio per un lungo 
tratto ricevette le impressioni di un dato movimento.
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Nel docmio invece, che & im complesso di sole 8 morae, giä, 
cambiasi il ritmo, e da pentasemo ehe fu, diviene a essere trisemo, 
e nel succedersi dei docmi contiuua lotta di dne m isure! Giä a pag. 7 
abbiamo avvortito, quanto bene si confaccia questa titubauza col 
carattere dol inetro. Ora dobbiamo esaminare, so l’antichitä stessa ne 
parla di questo fenomeno, e se noi siamo autorizzati di inferirlo nel 
megeto in discorso.

E diffatto abbiamo degli schiarimenti che 11011 lasciano aleun 
dubbio circa 1’ esistenza d’un cambiamento di misura entro limiti 
si ristretti.

Aristide e Bacchio, trattando la jj,sT«ßoX-/5 puOtj.r/.̂ , ne distinguono 
diverse specie. La |a. -/.otToc Xiyov zo2ty.6v (ehe sarebbe appunto la 
nostra) esiste 2t«v $<; Ivo? ste sva ;j.£T(3£ß»(vYj ov, 2xav II* Ivi? si; 
7tXe!cuc, vale a dire, quando il ritmo da una misura passa ad un’ altra 
od a piü altre, ovvero, coine s’esprime Bacchio, oxav iv. /opah: d; 
(-atMva*) •?, st; -ccva kov Xowröv ixsTaßf), ciož quando il ritmo di trisemo 
diviene (pentasemo) od alloiösemo.

Ecco qnanto basta per autorizzarei a credere ehe nella ritmica 
greea vi sia esistito un tal repentino ed iterato cambiamento di 
misura.

I poeti perö non abusarono di tale licenza, e 1’unico metro in 
questo senso metabolico si 6 appunto il doemiaco, siecome quello 
che era destinato a ritrarre la lotta delle passioni, 1’ incrociamento 
di affetti contrari, la titubanza, la disperazione.

II.

II metro riocmiaco un inetro proteiforme.

Parlando del docmio nou abbiamo linora avuto riflesso se non 
alla sua forma fondamentale, piü frequente, pentesillaba:

v-/ : ------u  | -  A

Ora convien ragionare delle forme secondarie, in cui esso si 
manifesta, ed in primo luogo degli schemi con semplice, doppia e 
triplice dialisi.

*) congetttira di Westphal.
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Per dialisi (StaXuat?) intendiarao la ' risoluzione ’ di una sillaba 
disema (per lo piü in tesi) iu due brevi monoseme: — =  w w.

II doemio consta, come vedemuio, di un bacehio dalla forma
 w, o di un troelieo con l’aisi soppressa — A ; al bacchio
precede 1’ auacrusi ^  '• .

liisolvendo ora nel bacchio le due lunghe una dopo 1’ altra e 
quiudi simultaneamente, avremo gli schemi seguenti:

  --
w w —
— u  v  w

Risolvendo inoltre ancbe la tesi della b. trocaica, otteniamo 
in tutto 8  forme del doemio:

1. v - r ä ------ v-/ i -  A  II
2 . w : w w — w | — A II
3 . —  A l l
4 . w i v - ' w w w w l  A II

5 .  v _ / :  >w> w  —  w  | w  w  A II
6 . v :  -  U U  u  | — All
7. w ; ------w | wv^AI I
8 . w : — w w | wv ^ AI I

Questo numero di forme si moltiplica poi, qualora alla dialisi 
delle lunghe si accopia V irrazionalita  delle brevi.

Chiamasi irrazionale (0X070;) uua sillaba, che non ha il suo 
solito valore, vale a dire, se e lunga ha il valore metrico di una 
breve, e vice versa se & breve, ha il valore di una lunga. II primo 
caso h il piü frequente e s’ incontra regolarmeute nei metri del dia- 
logo e nei versi loga&li. Per il secondo caso abbiamo numerosissimi 
esempi negli esametri di Oinero, nei quali spesso uua sillaba breve 
in tesi fa le funzioni di una lunga. Schmidt introdusse per una 
sillaba irrazionale il segno > .  Nei trim etri della tragedia p. e. tro- 
viamo che 1’auacrusi e le arsi della 2.,la e 4.u battuta sono comu- 
nemente irrazionali:

> :  — u | - > | — u | — > | — w | — A II

II medesimo Schmidt ha dimostrato che la sillaba (lung.a) 
irrazionale nella modulazione lirica della fräse ebbe a portare la 
nota piü acuta, nella recitazione un’ ictus piü forte. — L’anacrusi
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di una frase ritmica & naturalo che sia marcata di piü di un’ arsi 
qualunque della medesima, e perciö troviamo anche nel docmio molto 
spesso 1’ anaerusi rappresentata da sillaba lunga (irrazionale), piü 
atta a sostenere il colpo maggiore di voce, con cui si esordisce 
questo megeto ottasemo.

Ma anche la seconda breve dello schema fondameutale e tal- 
volta irrazionale, quasi fosse 1’anaerusi per la battuta trocaica ehe 
segue. Onde non fe a stupirsi, se, partendo da questo punto di vista, 
un tale Seidler credette di dover stabilire, per giunta agli 8  docmi 
cos. razionali (*ptTixo(), altri 24 docmi irrazionali (aXo^ot), i quali si 
dividono poi in protalogi (irpwTctXoYoi), mesalogi o amfalogi
(älx̂ äXoYoi), secondoche la sillaba irrazionale occupa il pošto della 
priina o della seconda o deli’una e deli’ altra breve dello schema 
fondamentale:

1. >

Docmi protalogi.

: ------w | — A II 1.

Docmi mesalogi.

: ------>  1 - A II
2 . > : — — A II 2 . V-/ : u u  — > : — A II
3. > : \ j — A II 3. : vjvj kjkj >  i — A II
4. > : V-/W A II 4. c c c c >  1 A II
5. > : — kj A II 5. : — > 1 A II
6. > : — KJKS — A II (3. : — ww > 1 — A II
7. > : — — w A II 7. : — — > 1 u u A II
8 . > : — w VJ'J A II 8 . : — > 1 A II

Docmi amfalogi.

1. >  ! - - - - - - - - - - >  I -  A II
2. >  : — > |  — A II
3. >  : > |  — A II
4. >  : >  | A II
5. >  : u u  — >  I A II
6 . >  : — u u  > |  — A II
7. >  : ------------ >  I A II
8 . >  : — >  I \_/w A II

Fatta la rassegna dei versi docmiaci reperibili nelle tragedie 
di Sofocle, troveremo ehe il poeta non adottö tutte queste 32 forme.
Ma ammesso che uon ue esistano piü di 16 o 17, convien pur dire
ehe il docmio ö un metro proteiforme.
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Un terzo fenomeno, rarissimo si, ma pur degno di menzione, 
si h iufine la contrazione delle due lunghe diseme del bacchio in 
una sola te tra sem a =  u ,  per cui il docmio assume 1’aspetto

w  š I—I v-» I — A  II

A suo luogo esporremo i motivi ehe ci indussero ad inter-
pretare cosi aleuni pochi versi di Sofocle. Per ora basti osservare
ehe tale allungamento (tov>5) di una sillaba giä, lunga per s& stessa 
non fc un fatto isolato, che s’incontri solamente nelle battute bac- 
chiache; esso si ripete in ogni esametro elegiaco (v. pag. 5), nonchö 
in moltissimi versi logaedi, ove una sola sillaba occupa 1’ iutera 
battuta (b. sincopata), e puö acconciamente paragonarsi alla contra-
zione di b a ttu te  jouiche (L J ~ --------------------a  buon d iritto
supposta e scientificamente comprovata giä da Westphal.

Fissata pertanto la forma fondamentale del docmio e dedotte 
le forme secondarie di esso metro, vogliamo ora percorrere le sette 
tragedie di Sofocle levando, dal complesso delle paitite liriche, quei
versi ehe, a nostro parere, sono docmiaci.

Lo scopo di tale rivista sarä non quello soltanto, di constatare 
quali forme di docmi il poeta abbia esclusivamente usato o di sco- 
prire altre proprietä dei versi docmiaci, ma principalmente quello, 
di conoscere a fondo il carattere, VžOa; di questa strana misura. A 
quest’uopo converrä svolgere, ancorche in breve, 1’argomento di 
ciascun dramma, fino al puuto almeuo, dove s’ iutuona il ritmo 
docmiaco.

Ogniqualvolta registrando i docmi, ci sarä dato d’incontrare 
qualche nuova proprietä ossia qualche fenomeuo straordiuario, vi 
richiameremo tosto l’attenzione del lettore, riservandoci di riepilo- 
gare in fine tutto ciö che costituisce la teoria del metro docmiaco.

2
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III.

II docmio nelle tragedie di Sofocle.

Aiace.
Morto Achille, le sue armi sono aggiudicate ad Ulisse per 

sentenza de’giudici. Aiace compreso di furore per questa privazione 
esce del senno e fa strage di pastori e di armenti, credendo cosi
togliere di vita tutti i greci. Di poi, tornato alquanto a ßfe, e cono-
scendo di essere divenuto il ludibrio delle genti ed in particolare di 
Ulisse, ei risolve di metter un fiae ali’ esaeerbata sua vita.

'O  soli amici’, esclama egli, volgendosi a’ suoi fidi marinai
(il coro), 'voi che meco passaste il mare e soli aveste cura di me,
deh, ra’ uccidete. Uccidete 1’ animoso guerriero ehe a versar si diede 
il sangue d’innoceuti pastori e di belanti greggie! Ulisse, 1’ autor 
d’ ogni opra malvagia ora beffarmi gode. Ah potessi io spegnere
quel perfido impostore ed ambo i re insierae e poi m orire! II buio
d’inferno e la magion dell’Orco a me sian luce e stanza! O fiumi,
o antri, o lido, o bosco, ancor tra voi starommi, ma freddo cadavere!’

Ecco i primi docrni, unico metro per dipingere vivamente lo 
strazio del dolore, il colmo deli’avvilimento e della disperazione. 
(Secondo v. 3 4 8 -4 2 7 ):* )

id»,
<p(Xoc v au ß ä ta i, \i.6 'ici s|jt,tov <p(X<i)V,
|/.6vot ž t ’ IjAfjivovTSi; ipOw vqj.i.i,

Neli’ antistrofe corrispondono i versi:
Iti ,

vevo? vata? a p io y b v  T£-/vac, 
aXiov S? s z i f i z c  i X ( a a m  xXoc cav,

Lo schema generale per questi due periodi ö il seguente: 

w . : - - - - - - w  | —, w  || zkd — w  | — A II
w w  | _  w  n  w  | - a ]

Due dimetri docmiaci uniti ad un periodo, e preceduti da 
un’esclamaziono di quantitä, indeterminata. L ’anacrusi della secouda

/

*) II testo che seguiamo, is in massima quello di Schmidt pubblicato nella 
piu citata sua „Compositionslehre“.
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fräse docmiaca & in uno l’arsi della battuta trocaica del primo 
monometro. Nel primo verso i due docmt sono divisi per mezzo 
della cos. cesura (to|â , caesura, signiticata colla virgoletta), come 
per lo piii i due trimetri dattilici componenti l’esametro eroico.

Cinque sono i docmi della forma fondamentale (d. critici n.° 1), 
due docmi hanno la doppia breve invece della prima lunga (d. er. n.° 2 ), 
un doemio ha la doppia dialisi nella b. bacchiaca (d. er. n.° 3). Nel- 
l’antistrofe notiamo in due luoglii una lieve discrepanza di forme.

L’ intero periodo docmiaco si risolve poi in trochči e logaedi.
Anche la seconda strofa di questo x6|a|aos (e per conseguenza 

anche l’antistrofe) & eminentemente docmiaca:

s t. 'Opa? tsv Opaaiiv, tbv euy.apBiov 
tov žv Säten; atpeoTov 
b) ä^ößcic [j.s Qvjpa'i Betvbv /e p a c ; 

a n t. ’lw tcccvO’ 5pwv, äxoEvxwv is t  
•/.cawv Spyavov, t&tvov Aaptfou, 
iMßWTOV̂ OTaTOV x’ ahrya  otpaToü,

w : - - - - - - w  | —, w  H I — A II
w : ------- ^  | —, v_y | | ----------- | — A II
w —  w  | —  v_/ | |  u |  -  A  H

Dieci battute della foima fondamentale (d. er. n.° 1), due d. 
er. n.° 2 . I docmi dell’antistr. corrispondono anche riguardo alla 
forma a quelli della strofa; peifino le cesure dei primi due versi 
della str. si ripetono nell’ant. II quai to verso, un trimetro jambico, 
serve di passaggio alla misura del dialogo, alla parte recitativa di 
Tecmessa. Gli altri versi di questa strofa sono logaedi.

La terza strofa consta di 4 periodi, il primo ö docmiaco:
st. tw,

oy.6To; ejxbv cpdiog
r£ks.G6’ IXso8ž [j.1 clv.T~.opoi.

ant. iu>
xopot dt/JppoOo!
xäpaXa t ’ avtpa y.at vq;.o; Imfottov, 
toXuv toX6v [x£ Sap6v t s  8r,

w : — w | — A II
w : ww — u  | — || u u  — w |
^  • I I w I — w II I

-  A II 
- A ]
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Sei d. er. n.° 2, due d. er. n.° 1 e due d. colla tesi tetrasema[
nella b. bacchiaca.

A p. 19 abbiamo accennato a questa rara forma del doemio, 
riservandoci di parlarne piü diffusamente, qualora ci si presentasse 
uii qualche esempio di siffatta contrazione. Ed eccoci nel caso di 
poter soddisfare alla nostra promessa.

II terzo verso di questa strofa e 'cosl dell’ant., misurato col 
compasso degli ortodossi darebbe lo schema

K J  ----  K J  —  K J  ----  - •  K J  —

schema in cui invano l ’occhio cerca la simmetria, l ’ orecchio l ’eu- 
ritmia. Ora la misura dei due versi precedenti & evidentemente 
docmiaca; anche dalle sillabe finali del terzo verso traspare chia- 
ramente il doemio. ben giusto adunque, che quella pretesa dipodia 
jambica si adatti anch’essa alle esigenze del ritmo uniformandosi 
alle battute che la circondano. Basta immaginarsi allungata al 
doppio valore del solito la prima tesi, e si avrä, anziche una trisema
una b a ttu ta  pentasem a ovverosia un bacchio l j  ^    v .

Che a ciö si presti egregiamente la voce IXeuOe della strofa ed 
il xoXuv dell’ant., accorderä chiunque attenda per poco al senso di 
quei versi, uonchö alla ripetizione delle parole maggiormeute accen- 
tate. Sentii vera compiacenza nel vedere confermata questa mia 
supposizione dallo stosso Schmidt a p. 40 della sua „Compositions- 
lehre“ e altrove. II confronto con altri passi, dove ricorre il medesimo 
fenomeno, gioverä a convalidare definitivamente il nostro asserto.— 

A nulla giovano le parole di amore e di conforto, onde Tec- 
messa cerca di stornare il diletto suo padrone dal funesto divisa- 
mento. Rimossi tutti i testimoni ei si trae in luogo appartato e si 
getta sulla propria spada. Insospettito il coro va in cerca di Aiace, 
ma indarno: 'Dov’ö, esclama estenuato, che non andai? Ma nulla 
seppi. Qual fia nume o uomo, esperto dei luoghi, che ne dica se 
vide il fiero A iace?’ In quel mentre si ode la voce di Tecmessa, 
che ha scoperto l’ esangue consorte, e quindi pianti e lai, del coro 
che dispera del suo ritorno, di Tecmessa che, perduto Aiace, ha 
perduto tutto. I versi docmiaci di questo ( v .  879—960) sono:

st. I. T(? av Sf,T« |xot, x(<; čZv <ptXo7C0v(ov 
aXtaSav ž/uv äOxvou? dtyp«;

II. un’esapodia logaed.
f f  f f  f f

III. una pentapodia logaed.
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Xeüccwv ärcuot;
ir/^TAia Y“P l**xpöv otkdxx) rövwv 
una pentapodia logaed.

„ esapodia „
IV. una tetrapodia logaeda

f f  f f  f f

P  f f  f f

f f  f f  f f

V. vQ[wt ejjwti; ata;, 0T0? ap’ aljAĉ Sif];, aopx/.xoz ffXwv 
VI. una pentapodia log.

„ tetrapodia „
„ pentapodia „

ant. I. "EjjisXXe;, TetXa?, £|j.eXXss y_p6vi,) 
oTspsiipwv ap' S>5’ i^miaeiv xay.äv

II ..........................................................

III. ouXu oüv Taöst
ä'p’ 9jv IxeTvo; dip^wv /p ivo;

IV.

V. T t  pa xsXaivtirocv 0’j;j.gv syußp^et toXiStX «; Ävtys 
V I  

Schemi delle b. docmiache:
I. ^ : -------- w  | —, || — W  w  | — A II

w : — w | —, w || ww — w | — A

>  : ---------w  | -  A II
w  : u y  — | — v-> H-------- w  | — A II

 ]
V. >  i >  | —, >  II — >  I —, W II v ^ | — a J
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Periodi docmiaci si alternano con periodi logaedi. I versi doc- 
miaci sono per lo piü dimetri, alcuni monometri, un sol trimetro. 
Le cesure strofiche sono riprodotte nell’antistrofe. Prima comparsa 
dei docmi irrazionali. I docnri antistrofici rispondono per lo piü anche 
nella forma agli strofici: tre sole b. ue fanno eccezione. In com- 
plesso abbiamo 20 b. d. e precisameute dieci d. er. n.° 1, dne cr. 
n.° 2, u d  cr. n.° 6, due protalogi n.° 1, uu prot. n.° 2, quattro 
amfalogi u.° 2.

F i l o t t e t e .

Filottčte figlio di Pe&nte, trovaudosi nell’ isola di Crisa e vo- 
lendo mostrare ai Greci l’ara, ehe Giasone avea quivi costrutta ad 
onore di Minerva, fu morso in im piede dalla šerpe, ehe cnstodiva 
l’ara predetta. I greci, nojati del suo contiuuo lameutaie e della 
schifezza della piaga, 1’ abbandonarono nella solitaria isola di Leuuo 
Dopo dieci anni Ulisse ritorua a questo luogo cou Neottolemo figlio 
di Achille, perchč il figlio di Priauio, Eleno, fatto prigione, avea 
predetto ehe Troja cadrebbe per mano di Filottčte ehe possedeva le 
frecce di Ercole. Istruito da Ulisse il figlio d’ Achille, dopo essersi 
fatto couoscere dal povero esule, gli da, ad inteudere ehe, iugiuriato 
dagli Achivi, avrebbe abbandonato Troja per ritoruarsene in patria. 
Allora Filottete lo scongiura di prenderlo secolui e di condurlo al 
vecchio padre Peante. II coro (di marinai), ignaro dell’astuzia e 
compreso di sdegno verso gli Atridi, intercede fervidainente per lu i: 
‘O di tutto 1’ universo nutrice, veneranda Madre-terra, a te volgemmo
i nostri prieghi ancor quando gli Atridi ingiustamente diedeio le 
armi paterne al figlio di Laerte. — O re, abbi pietä di quest’ infelice 
che tanti affanni sostenne, quanti giammai non provino gli amici 
miei; accondiscendi alle sue brame, e fa ehe con le nostre navi 
ritrovi la sua casa e noi fuggiamo l ’ ira del cielo! ’

Nella strofa s’incrociano i sentimenti di venerazione e ammi- 
razione coi sussulti della collera; nell’ antistrofe il dolore e la pietä 
col timor degli dei.

Non pochi versi di questo 'iporchema’ (v. 391-402||507-518) 
sono docmiaci:
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st. y.ay.st, [j.aT£p %6viC žitrjuSibjAav
St’ ž? tovs’ ’AipeiSäv ößpt? xaa’ iyt'opst,
2ie Ta KOTpia xeu/ea rcapeŽ£Socav,

’Io) jj.ay.aipa Taupoy.TOVWV 
XeivTtov IipsSpe, tw Aapxfou 
oeßa? JmepTaTov.

an t. Ei 8e mxpo6;, avaq, ?x®stS ’ÄTpsföas 
svö) [x£v to  xet'vwv y.ay.bv tmSs y.dpSo«; 
jx£TaTtOe]j,£VS(;, Ivöairep eztjj.sij.0vev,

’Eic’ sbcrvöXou Tayefac vew;
TOpeiiaaijj.’ äv e ; Sojj.ou?, Tav Cleüv 
vejj.eatv fcfUf&V.

w  : w w  — G  | —, w  || G O  — >  | — A II
^ : - - - - - - - - ^  | - - - - - - - , w  | |  w  |  A l l  d imetro baccl i iaco
w : ww w u  u  | — w || v-'v-/ u  | — A J]

| - w  | | ---------- w  | — A II

^ ; ------- w  | — w  | | ---------- w  | — A l l

w ; w w  — w  I — A j

II  secondo verso ö v e ram en te  un  d im etro  b a c c h ia c o ; lo abb iam o  
com preso  ne llo  schem a, pe rch e  5 uno  dei poch i esem pi di ta le  pas- 
sagg io  d a l r itin o  m etabo lico  al r i tm o  co s tan te  p eu tasem o , m en tre  —  
com e vedem m o —  e assa i f req u en te  il p assag g io  a lla  m isu ra  tr ise m a , 
in  co n tiu u az io n e  d e li’ u ltim o  e lem en to  (troca ico ) del m egeto  docm iaco.

A bb iam o  iu o ltre  nel q u a rto  verso  uu baccb io  sincopa to , ed £ 
q u es ta  la  seconda volta ehe lo in co n triam o . N o lla  s tro fa  la  siucope 
cade su lla  s illab a  w del g rid o  di g io ja  l<i> ehe. an co r re c ita n d o , sen za  
b a d a r  p u n to  a l m etro  dovrem o n ecessa riam en te  s t ira c c h ia re . N e ll’an -  
tis tro fe , se non  vi ü, com e n e ll’A jace  (p. 2 2 ) ripo tiz ione  d e lla  m e- 
desim a p aro la  (ču<jt6Xou), ci abb iam o  perö  u n  siuon im o  ( ia y d x ;)  che 
ne fa  le  veci.

D ei 18 d. se i sono er. n .°  1, due  er. n .°  2 , q u a ttro  e r. n .°  3 , 
u n  p ro t. n .°  2 , u n  m es. n .°  1, un  m es. n .°  2 , u n  am f. n .°  1, due 
doem i co lla  sincope n e l bacch io .

N e l p rim o  verso  an tis tro fico  so ltan to  abb iam o  u n  p ro ta lo g o , 
m en tre  n e lla  s tro fa  evvi u n  m es ., ed un  am f. in  luogo  del m es. d e lla  
s t ro fa ;  d e l re s to  le b a t tu te  d e ll’ an t. sono del tu t to  eg u a li a  q u e lle
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della strofa. Anche la cesura nel primo dimetro (come pure nel 
secondo, bacchiaco) ö riprodotta nel dimetro analogo deli’ ant.

II primo periodo del presente iporchema ö trocaico. Nelle ri- 
manenti paitite liriche di questa tragedia non incontriamo altri 
docmi, all’infuori di 2 soli monometri del v. 1081-1217:
Filottete viene a conoscere per bocca dello stesso Neottolemo, iuca- 
pace di sostenere piü oltre 1’ odiosa sua parte, il vero scopo della
di lui venuta, e sdegnato insieme e avvilito prorompe in nuovi
lamenti: 'O  antro che questo mio corpo ricoverasti, ah, tu sarai 
del mio corpo anche la tomba. Vengan pure le brutte arpie a levarmi, 
che io piü soffrir non posso. Iniqua arte ingannatrice d’ improvviso 
m’ ha colto. Ah, vedessi io cosi patire colui ehe fu cagione della 
mia sciagura’.

L ’unica battuta docmiaca della strofa &

F oval S’ ažOdpc?
^ ------- ^  I — A II cui risponde nell’ant.
’I8o£[aocv viv

^  ------^  I — A II. Ä quasi il preludio ai due versi
logaedi che seguono. Due d. er. n.° 1. —

Edippo re.

I  Tebani afflitti da gravissima pestilenza ricorrono al re Edippo, 
perchž trovi modo di liberarli da questa sciagura. Creonte, da lui 
mandato a Delfo, ritorna e riferisce che 1’oracolo ingiunge doversi 
trovare 1’ uccisore di Laio e punirlo di esilio o di morte. Edippo si 
da a cercare costui, allorch& dal vate Tiresia gli vieu predetto, sž 
essere parricida, marito della madre e fratello dei suoi figli. Aceie- 
cato dali’ ira, il re iucolpa Creonte autore di quel fraudolento vati- 
cinio e lo condanna alla morte. La moglie Giocasta e il coro di 
cittadini tebani cercauo di disporlo a piü miti consigli. Ed eccoci al 
y.cMJUrtiov v. 649-6681678-697: 'Deli fa senno, o re, e cedi; un 
amico giusto e pio senza aperta cagioue non debb’essere disonorato. 
Non credere poi ehe procacciando a lui (Creonte) salvezza, a te pro- 
cacci esilio o morte. Che se tali cose io penso, m’avvenga di perire 
odioso agli dei ed agli uom inil’
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II terzo periodo ö certamente docmiaco:

st. Tbv <p(Xov Iv orhbx
ouv fofONii Ki-fio u’ötTijAov ßaXetv. 

ant. "AXt? aAtc, -f«S irpoxovoujxsva?
oaiviTat žvO’ žXyĵ £v omtou [asvsiv. 

v-<: — w  I —, >  II — W | — / \  ||

v-»: | — w  |l — — w  | — /\  J

Due dimetri, il primo colla cesura. Compresa 1’ antistrofe abbiamo 
in tutto 8 battute, due d. cr. n.# 1, tre cr. n.° 2, tre prot. n.° 2.

Anche il secondo ed il terzo verso del quarto periodo

"AXtov eitel äöeo; a<ptXo; 8 tt zuij-aTov 
žXo(|Aav, q>p6vif)atv st Tavo’ e'-/o).

si potrebbero dividere in due megeti ottasemi, se 1’euritmia del 
periodo il permettesse. Ecco lo Schema dell’ intero periodo:

: i  | i  | — w |  — ^  | — w |  — A II esapodia corča?
> :  w  w  | w  || w w  w  | w w  A II dimetro docmiaco?

 ^  I — ^  II ^  I — A II „ „
— v-/ — | — w  — | — w  — || t ripodia pečnica

S ; |   | i   | — w  | — ^  | — ' - ' l  — A II esapodia cor6a
'-, ; i— I l —- I  I I i— I — A 1  „ „

Tripodie, esapodie e dimetri, gettati giü alla rinfusa! Dov’ 5 
il tanto vantato buon seuso de’Greci per la simmetria e per 1’eu- 
ritm ia? — Anzichfc rispondeie da noi a questa giustissima obbie- 
zione, rimandiamo il lettore all’ ultimo libro (5. Buch) del prezioso 
Leitfaden  di Schmidt o piuttosto al primo volurne della grandiosa 
sua opera * die Kunstformen der griechischen Poesie’. La perspicuitä 
e spontaneitž, del suo metodo h tale da convincere i piü ostinati 
avversari, quelli cio& che trattano la metrica senza alcun riguardo 
alla ritmica.

L’euritmia esige ora che il secoudo verso del prefato periodo 
si divida in 6 battute corče, il terzo poi in 3 battute peöniche:

— u | u u w | u u u | u u u | u u u | u u w | u u  A II
w i  w | — w — | — w  — II

perchž allora soltanto avrassi  un periodo veramente architettonico:
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la prima fräse (l’esap. cor. =  6) avrä, il sue contrapposto e corn- 
pimento nell’ ultima (pure un’ esap. cor. =  6), la seconda esapodia 
c. =  6 nella penultima =  6, la terza fräse (la tripodia pei5nica =  3) 
nella tripodia =  3 che immediatamente la sussegue. Insomma, il 
periodo sara euritmico perchö autitetico:

D’altronde la forma stessa del primo docmio, che sarebbe un 
protalogo n.° 4, fedelmente riprodotta, com’ e nell’antistrofe, & molto 
sospetta: basti dire che in tutto Sofocle non ne troveremo un sol 
esempio.

Frattanto siamo giunti alla catastrofe. II tremendo sospetto di 
Edippo si ü avverato: la coincidenza di varie circostanze e la ge- 
nuina deposizione d’un pastore hanno confermato il vaticinio di 
Tiresia. Giocasta s’ & appiccata nel proprio talamo, Edippo colle auree 
fibbie di sua madre e moglie s’fe cavato gli occhi. Brancolando esce 
dal palazzo: 'Ahimfc infelice, esclama (v. 1313-1368), dove sono? 
Orribil bujo mi circonda e al dolor degli offesi occhi s’aggiunge 
l’amara rimembranza de’ miei m ali’. E rivolgendosi al coro: ‘0  servo 
fedele che ti prendi cura anche di Edippo cieco, io ti couosco, la 
voce tua m’& nota. Tu mi chiedi conto della mia sciagura. Apollo 
ne h l’autore. Ma la vista, io stesso me la tolsi, chü il veder a 
me non giova, anzi m’attrista. Amici, deh toglietemi di questa 
terra. Pera colui che me bambino esposto salvö da inorte. Non avrei 
allora ucciso il padre e della donna, che mi dife la vita, non sarei 
m arito! ’

L ’agitazione & grandissima e acutissimi i dolori, il metro & 
pure ag itato :

st. 1. ’Iw MOTOU,
vž<po<; žjjLbv aTOTpoTOV, ottoX6|/,£vov äipatov,

ä5i[Aar<iv t£ y.c«l SuCToOptatov 5v.

ofjAOt,
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an t. 1. ’Io) <f(koi

CU {/.SV Ž[AO? STcfooXo? £Tl [J.0V!|JLSC £Tt '(Xp

-\yicojjiivsi? tov tû X'ov /.vjäsiiov.
<peu fsO .

w : U  ^  I — A II
u u u u u |  ww,  u l w u u w u l u u A  II

^ w  | —, <-> II — -  <w> | — A J

E in guesta e nella seconda strofa i Jocmi son tu tti cantati 
da Edippo. II coro interroinpe il canto recitando qualche trimetro 
jambico (st. 1.) o lo contiuua con breve interludio (st. 2.). II priino 
verso (proodico) del nostro schema e un monometro docmiaco colla 
sincope nella parte bacchiaca: terzo esempio di tale fenomene. Auche 
qui la tovv; cade ambedue le volte sulla w dell’interjezione !o>, ehe 
si presta egregiamente a siffatto prolungamento. Inoltre abbiamo 
un d. er. n.° 1, due cr. n.# 2, quattro d. cr. n.° 4, un mes. n.5 1.
I due dimetri sono d im em ti per opera della cesura.

st. 2. T. ’AtoXXwv ToiS’ rjv, ’AxiXXuv, <j(aot,
o y.ay.3t y.x/.x tsXwv spia ras’ š;j.x ratGsa 

I I  

III. Tt fap I3st |a’ opäv,

I V .  ’\zx's.~>' iv.xirM't S -ct T a /isT a  [Xi 
owcatysT’, m ip(Xoi, to v  [ öXsOpt ov,  
to v  y .arapapÖ T «T ov, i-Tt 3š  y.a't O se t;
E /O p Š T a T C V , ß p o T W V .

N o t a .  — Pev ristrettezza di spazio ommotteromo quind’ innanzi i versi 
analoglii deli’antistrofe, limitandoci a seguare nello scliema ogni eventuale di- 
serepanza.

II covtese lettore poträ facilmente, col testo alla mano, persuadersi del- 
1’esattezza dei nostri scherni. Nel novero delle varie forme docmiaclie saranno 
pero sornpre comprese auche le antistrofiche.
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I . 'w « :------- ^  | —, n ------- w I — A

w t w w  ww u  | —, V_/ || w u  WW I ww A ]
III. w : u u - u  | — A II

IV. w : u u  — w I ww, w || u w  — w I — /\ II

u : v-"-» — w  | —, >  || w u  — v-> | — A ||

> :  v>w — w | u u ,  v-< || w | — A II

> :  ww  -  w | -  A ]]

I I  p rim o  ed i l  q u a r to  periodo  sono d e l tu t to  d o c m ia c i; il 
te rzo  eso rd isce  con  u n  p re lu d io  (m onom etro ) docm iaco , cu i tengono  
d ie tro  4  v e rs i cörei. I q tu t to  2 4  d o c m i: q u a t t ro  e r . n .°  1 , o tto  er. 
n .°  2 , due  er. n .°  3 , due  er. n .°  4 , u n  e r. n .°  5 , c inque  p ro ta l. 
n.° 2 , due  p ro t. n .°  5 .

Edippo a Colono.

Vecchio, cieco e cacciato da Tebe, Edippo si ripara in com- 
pagnia della sua figlia Antigone al colle di Nettuno equestre, non 
molto lungi da Atene, dove si voleva dal fato che morisse. Teseo 
re avvisato della sua venuta viene a parlargli e lo accoglie beni
gnamente. Di che contento Edippo, rimanda con gravi parole Creonte 
e Polinice, i quali per trarlo di quella terra si studiano di fargli 
una forza colorata di ragione. Non riuscendovi Creonte minaccia di 
condur seco Antigone; quindi ne nasce un fiero alterco tra Edippo (0), 
Creonte (K) ed il coro (X), cui corrisponde il ritmo metabolico:

0 . ’IÖ> rciX t;
X. t( Spa;, w ijiv’ ; o!>x x&/' sl$ ßofoavov ei x£P“ v*
K. sTpsu. X. (jou [J.SV oö, TaSe '(& jMojjtivou

quattro trimetri

X. IlpoßäO’ <L3s, ßäxe ßät’ Ivtotoi" 
itiXu; žvafpet«!, 7tiXt<; žjasž * cOivet 
TtpoßaO’ udi (J.0!,
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I — A II

w : --------^  I — i ^  II-------^  | —, «-» H -  u |  -  A II
> .w : —

— W I —, w  II -  u  I — A J  

qu attro  trim etri

— -- | — ^/ | |  w  | — A II
w : w | —, w || — \ j ----- /\ ||

v S  -  -  w  | A ]

II prim o docm io (proodico, corrispondente a li’ ultim o, epodico) 
h a  nella b a ttu ta  bacchiaca, quäl tesi, una lu n g a  te tra se m a : quarto  
esempio della sincope. Anche qui il grido iw (cosi nella  st. come 
nell’ an t.) p erm ette  non solo, m a richiede un prolungaraento  (tovv )̂ 
della tesi oltre il valore ordinario .

II coro, com posto di vecchi decrep iti, prende anch’ esso viva 
parte  nella d isp u ta ; epperö g li vediamo assegna ta  buoua parte  dei 
lirici docmi. Lo schem a deli’ ant. h del tu tto  identico, meno la  priraa 
b. del terzo verso, che nell’ ant. & razionale. Due d im etri hanno
1’ in tag lio  (tojx/,) lä, dove si collegano i due m onom etri; il trim etro  
ne conta due cesure. Delle 22  b a ttu te  undici sono er. n.° 1, otto 
cr. n.° 2 , una prot. n.° 1, due siucopate.

G li Ultimi docm i di questa traged ia  g l’ incontriam o nel canto 
com m atico v. 1447 - 1 4 5 6 1| 1462 -1 4 7 1  e v. 1477 -1 4 8 5  |l 1491 -1 4 9 9 .
S’appressa la  catastrofe finale : i vegliardi del coro, g iä  testim oni
di scene raccapriccianti, svengono quasi a l l’ im provviso rom bar del- 
1’ aere, e m en tre Edippo ne argom enta la  vicina sua  m orte, essi 
invocano la  p ie tä  de’ num i.

N ella  p rim a s tro fa  del coro e’e un  sol verso docm iaco:

T a 51 ::ap’ 9jpwsp au0i; aüljwv avto.

cui risponde nell’ a n tis tro fe :

'Atfopim t o t ’ oüx. aveu i;u|Afopa<;.
w : v v  — w | — w || — — w | — A II

T re d. er. n.° 1, un  cr. n.° 2.

L a seconda strofa & docm iaca, salvo il terzo periodo:

’Evatafou Ss aot> tu^ ci|ai |ay)8’ aXaaxov ävSp EStbv
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I .  w : -  w  I — ^  II w  | — A ll

w !  w w  w u | u w  A ]

II. > •  — w I —, ^  I I -  w |  -  A II
> i  w w  — w  | —, w  | | --------w  | — A ||

I I I .  n-> : — <-> | — ^  I — ' - ' I  — II— v ^ |  — w | - t w | A ]
due  te tra p . jam b .

IV. w : ---------w | —, w | | ------- w | -  A II
> :  w w  -  >  | — A j |

In  tu tto  20 b a ttu te  docm iache: o tto  er. n.° 1, tre  er. n.° 2, due 
er. n.° 4, tre  prot. n.° 2, un  mes. u.° 2, tre  am t. n.° 2.

T re d im etri hauuo la  cesura nel solito posto.

A n t i g o n e .

Morto Poliuice nel combattimento col fratello, Creonte intima 
ehe si rimanga senza l’onore del sepolcro e condanna a morte chi 
fosse ribelle al suo editto. Antigone, sorella deli’ estinto, celatamente 
ricopre di terra il cadavere. T ratta dai custodi dinanzi a Creonte. 
questi la condanna ad essere rinchiusa viva in un sepolcro. Deila 
qual cosa adirato Emone, cbe doveva menarla a moglie, penetra 
nella tomba di Antigone, la vede appesa ad un laccio e di propria 
mano s’ uccide. Euridice moglie di Creonte, addolorata per tante 
sciagure, con mano violenta si toglie di vita. Chiude la tragedia il 
compianto di Creonte.

Quest’ esodo (v. 1261 -1347) 5 tutto docmiaco, se ne eccettui 
il secondo ed il terzo verso della prima, e il penultimo della seconda 
strofa.

st. 1. atepea Oxmse\a’,
& xtavivTOf t s  y.at

i_
: w-w» u u  w | — A II dipodia bacchiaca

— w — | — w — 1| „ peoniea.

II primo di questi dimetri potrebbe essere anebe il nostro 
megeto ottasemo ^  s ^  I — A II; se non che 1’ euritmia



/

33

d e l p e r io d o  e s ig e  eh e  a l  d im e tro  p eo n ic o  c o r r is p o n d a  p u re  u n  d im e tro  
c o m p o s to  d i b a t t u t e  p e n ta se m e .

I I  v e r so  n o n -d o c m ia c o  d e l la  2 .‘lÄ s t r o fa  & u n ’ e sa p o d ia  ja m b ic a .

'XoO'.TTOtTYJTOV a'np&TM'i /a pežv.

L o  sc h e rn a  g e n e ra le  d i  t u t t e  4  s tro fe , c o ra p re se  le  a n t .  e il 
s e g u e u te :
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La tragedia piü ricca di doemi; ne conta niente meno che 68 
battute: quarantatre d. er. n.° 1 , otto er. n.° 2 , due er. n.° 3 , un 
er. n.° 4, un er. n.° 5, un er. n.° 6 , un er. n.° 7, un er. n.° 8 ; 
quattro prot. n.° 1, due prot. n.° 2, un prot. n.° 5 ; due mes. n.° 1, 
un mes. n.° 7.

E 1 e 11 r a.

Oreste salvo per opera di Elettra, dopo che Agamennone fu 
ucciso da Clitennestra e da Egisto, torna in Argo col pedagogo, 
che il condusse bambino in Focide, e con l’amico Pilade. L’oracolo 
d’Apollo avea predetto ad Oreste che dovesse vendicare la morte 
del padre per arti occulte; per la quäl cosa, sparsa prima la fama 
della sua morte, e recando un vaso, dove dice essere raccolte le 
sue ceneri, si appalesa finalmente ad Elettra. Ebbra di gioia la 
buona sorella intuona un’agitatissima melodia (v. 1232-1286), che, 
movendo dal ritmo metabolico, passa a corči sincopati e si risolve 
in incitatiesimi logačdi. Alcuni versi sono semplicemente recitati 
(i trim etri); docmiaci sono

st. ’Jw yova(
','ovat c(ü|xaTO)v d|xot ftXtäTiov,
£ (A S A S T ’ ä p v M z

^  : LJ w | — A II

w  : ----------w  | — , w  II ^  I — A II

v-» i u u  — w  | — A ]

Di piü il nono verso:

ToBe p.£v ou tto t’ dtctoiuw i p io a t  

w : v̂ v_/ — u |  -  w | |  u |  -  A ]

Nel primo verso abbiamo notata la sincope nella b. bacchiaca, 
per cui 1’ w di tw acquista il valore di quattro m orae: quarto esempio 
di siffatta b. docmiaca. Nell’ant. la -rovr, eolpisee la parola wa? che 
quindi si ripete nel verso seguente. In complesso abbiamo 12 bat
tu te: sei d. er. n.° 1 , quattro er. n.° 2 , due d. sincopati.

Gli Ultimi doemi di questo dramma li troviamo nel terzo 
'stasim o’ (v. 1384-1397), ed ö questa l’unica volta, dove questo
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metro metabolico s’ iusiuua in una melodia del coro, cantata a piede 
fermo.

Oreste e Pilade s’ accingouo all’opra vendicatrice. II coro, nel- 
l’accesa sua fantasia, vede inoltrarsi Marte 'cu i l ’ ira e lo desio di 
sangue avampa; le fiere Erinie il seguono per addentar caninamente 
gli empi con morso tal, da cui null’uom si scampa; Oreste impugua 
l’acuto ferro onde cadran le vittime, ed il figliuol di Maja fra le 
teuebre ascoso gli precede’.

Fra un dimetro peonico ed uu bacchiaco divisi da un trim. 
jamb. due dimetri docmiaci:

Tb SucdctcrTcv yJija <putj(5v ”Apr;c. 

jj.£Taopo;j.c< y .x /.w v  uavoupYV)|MCTt<)v

w w w  — w | — w | |  u |  -  A II
w : ww — w | -  w | |  \s \ — f\ ||

Compresa l ’ ant., 8  battute d.: quattro er. n.° 1, quattro er. n.° 2. 
Le parole ayrnvoi vulvs; che in altre edizioni veggonsi aggiunte al 
secondo verso, di maniera che esso diviene un trimetro, lo Schmidt

5 5 | __
le divide in due bacchii: ^ ------ ^  I — A II e cid per amor del-
1’ euritmia.

Trachinie.

II numero dei doemi & tanto esiguo in questa tragedia, che 
non vale la pena di svolgerne 1’ intreccio. La prima battuta appari- 
rebbe — secoudo Schmidt — subito dopo la catastrofe: Dejanira, 
troppo tardi accorta deli’ iuganno del centauro, di propria mano 
s’ uccide. La nutrice reca la triste notizia alle vergini Trachinie.

II terzo verso del *614.10? (v. 878-895) sarebbe adunque un 
monometro docmiaco: -,'uvai, !;impe/si

w  i  w  I — A  II

Visto perö che tutte le altre battute di questo x c^o ; appar- 
teugono al genere diplasio e che lo stesso ŽOo; della scena in discorso 
richiede tu tt’altro che uu ritmo metabolico, uoi preferiamo la misura:

w  • l_  | — w  | — A  II

3
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All’ inconfcro b innegabile che 1’ultima strofa dell’ esodo (1004- 
1043) non sia docmiaea. Ercole lacerato dal crudo uiale si desidera 
la morte:

4.* st. ’Q mzt, tou to t’ eT; täSs (J.s to§£ |*s 
7tp6aXaße y . o u I l  iu> 3«Tjaov.

>•: ^  -  w | >  ii ww -  ^  | -  a II

> i  _  W | _ ( W || ^  _  W | _  A J

Un d. prot. n.° 1, quattro prot. n.° 2, un mes. n.° 2, due 
amf. n.° 2.

Sorvolate cosl le sette tragedie di Sofocle, al solo scopo di 
levare dal complesso delle partite liriche quelle battute che sti- 
mammo essere docmiache, c’ incombe per ultimo il dovere di unire 
in un sol quadro i diversi fenomeni osservati nel corso di questa 
rassegna, e dalla sintesi di questi fenomeni dedurre le norme che 
Sofocle deve aver seguito nel comporre e disporre i suoi docml.

1. 11 ritmo docmiaco e il ritmo delle grandi emozioni d’animo. 
Esso sottentra in luogo di altri ritmi lirici lä, dove il dolore, la 
costernazione, 1’ angoscia, la disperazione fe giunta all’ apice, e ciö 
in merito del suo carattere metabolico, per cui esso, meglio di qua- 
lunque altro, si presta a significare, col continuo scamhio di misura, 
1’ interno tumulto, che esternamente si manifesta nella palpitazione 
del cuore, nell’oppressione di petto, nell’irregolaritä del respiro e 
in tutto l’ atteggiarsi della persona. Ora il fatto di ogni tragedia 
dovendo essere grave e doloroso, e il caso da rappresentarsi dovendo 
essere un cangiamento di fortuna, una ’peripezia’, per cui altri da 
felice stato cade nella miseria, ö chiaro che in ogni tragedia ci 
debbano essere anche i docmi, e, di regola, dopo qualche catastrofe. 
Inoltre, il protagonista essendo quel persouaggio che va colpito da 
tale cangiamento di fortuna, viene da s& che alle menodie del pro
tagonista sia riservata la maggior parte dei periodi docmiaci. Ciö 
non toglie perö che il poeta assegni anche ad un secondo perso- 
naggio, forse non meno notabile del protagonista e vittima pur esso 
doH’avverso fato, buona parte dei tempestosi docmi. Vedemmo p. e.



che 1’ esodo deli’ Antigone, la piü vasta partita docmiaca, & sostenuta 
da Creonte. II coro slesso, prendendo viva parte nella disgrazia 
toccata a diletta persona, o invaso dallo spavento alla vista di 
qualcho orribile spettacolo, intuona o contiuua il ritmo docm iao ; 
cf. l ’Ajace, l’Edippo re e specialmente l’Edippo a Colono. Qualche 
rara volta Sofocle usö il metro metabolico per esprimere 1’ espansioni 
del giubilo. Un bell’esempio ci offre l’iporchema del coro nel Fi- 
lottete; un grido di gioja di misura docmiaca c’e poi neH’Elettra 
Nei veri stasimi del coro noa apparisce mai alcun verso docmiaco; 
una prova di piü, che questo megeto e fatto a tu tt’ altro che a sim- 
bologgiare la pace di pie meditazioni ossia la tenerezza di sincere 
ammonizioni. Una volta soltanto, e precisamente nell’Elettra avemmo 
a notarne una eccezione, giustificata si dallo stesso argomento di 
quello stasimo.

2. Sofocle oppone, per cosi dire, un limite alla variabilitä e 
moltiplicitä delle forme docmiache, in quanto che evidentemente si 
studia di modellare i docmt dell’ antistrofe sulla forma precisa degli 
strofici. Cosi tra i 25 d. antistrofici dell’Ajace 5 sole battute pre- 
sentano una forma che non e quella delle analoghe b. strofiche. Nel 
Filottete tra 10 b. ant. 2 sono discrepanti della forma, neU’ Edippo 
a Colono 5 fra 23, nell’Antigone 12 fra 34, nell’Elettra fra 10 
nessuna, nelle Trachinie 2 fra 4.

Esaminando uno per uno questi casi d’ incongruenza troveremo, 
che frequente & la sostituzione di due brevi ad una lunga, meno 
frequente lo scambio di una breve con una lunga irrazionale. Nel 
caso della dialisi di una lunga, vieu da se che le due brevi corri- 
spondenti portavauo un sol tuono e precisamente quello della lunga 
analoga. Ne fa duopo osservare che il ritmo rimaneva sempre otta- 
serno, qualunque fosse il numero delle sillabe, dalle 5 alle 8, e 
comunque fosse il docmio, o critico, o protalogo, o amfalogo.

3. 1 versi docmiaci sono per lo piü dimetri, dimezzati di solito 
dalla cesura. Non di rado un sol mouometro forma un verso da 
sö. Due, tre, quattro versi docmiaci si raggruppano ad un periodo. 
L’esodo dell’Antigone ci forui il piü lungo periodo docmiaco: una 
serie non interrotta di 6 dimetri.

I periodi piü brevi sono sempre circondati da battute alloitfseme, 
e per lo piü da battute del genere diplasio, talvolta anche da bat
tute del genere einiolio. Nü cid dee recar meraviglia, qualora si
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consideri che il docmio 6 composto di una battuta emiolia e di una 
b. diplasia. II rapido passaggio ovvero ritorno a misura costante & 
poi necessario, com’ fc necessaria la calma dopo una scossa violenta 
del sistema nervoso.

4. Si puö esattainente constatare, quali forme di docmio Sofocle 
abbia esclusivameute adoperate nelle sette tragedie ehe ne rimasero, 
e quante volte vi si ripete il medesimo schema. La seguente tabel la 
ne ofFrirä un ebiaro prospotto:
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I piü numerosi sono i docmt razionali o critici n.° 1, ed & 
perciö ehe quella forma chiamammo la forma fondamentale del 
docmio. I q secondo luogo vengono i critici n.° 2, in torzo luogo i 
protalogi n.° 2. Rarissimi sono i critici n.° 5 e 6, i protalogi n.° 5,

* i mesalogi n.° 1 e 2. Un sol esempio c’& per il critico n.° 7 e 8,
per il mesalogo n.° 7, per l’amfalogo n.ft 1.

Per sedici delle 32 forme di Seidler non si trova esempio di 
sorta, e sono: cinque forme di d. protalogi, cinque di d. mesalogi, 
sei di d. amfalogi.

II numero dei docmi sincopati e di dieci. La somma di tntte 
le battute docmiache reperibili nelle sette tragedie di Sofocle, am- 
monta — giusta il nostro calcolo — a 264. Parecchi megeti otta- 
semi che ad altri parranno docmiaci, e che, per amore di brevitä, 
passammo sotto silenzio, non si addimostrano tali, quaudo sieno 
attentamente analizzati e nella loro conformazione e nel rapporto 
coi megeti circostanti.

Federico Simsig.



BREVI CENNI
sulla  questione del Latino nei GinnasT

Non & giä, per aggiungoro alcunche di nuovo iu una questiouo 
trita e ritrita ch’ io mi accingo ad abbozzare qui alcune idee, sug- 
geritemi dall’esperienza e dallo studio di alcuue opere di didattica giu- 
nasiale; il solo riflesso che non parmi tempo gittato richiamando, 
quanto piü di frequente si puö, 1’attenzione de’ colleghi sopra un ar- 
gomento strettamente legato al benessere de’nostri giunasi, mi e 
sprone a dettare queste poche righe.

Egli & noto che l ’ impronta de’ Ginnasi prima dell’attuale 
riforma era essenzialmente latina, e che ci volle del tempo prima 
ehe lo studio del Latino da fine unico deli’ istruzione divenisse mezzo 
efficacissimo pell’ acquisto di quella coltura generale, ehe forma og- 
gidl la meta degli studj ginnasiali. La riforma s’impose da s& e 
fu prima la Prussia a tradurla in atto col suo Piano del 1837, ren- 
dendo ragione ali’ esigenze dei tempi coli’ introdurre fra le materie 
ginnasiali lo studio di discipline piu adatte allo spirito dell’etä. Si 
vennero di questa guisa colmando le lacune della coltura anteriormente 
attinta, e 1’alunno fu messo in grado di appropriarsi il corredo di 
un vasto e svariato sapere.

Entravasi cosi nel periodo di transi/ione ehe ancor oggi non e 
superato. Come avviene di solito nelle novitä., fra la ressa degli 
innovatori impazienti e la tenace reluttanza de’ ciechi adoratori del 
passato, il Ginnasio fu messo nella china pericolosa degli esperimenti 
e corse pericolo di assumere formo ed aspetti ben discosti dalla sua 
natura; seguendo i quali desso avrebbe smarrito la strada e giusti-
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ficata realmente l ’opinione di cki tuttora il ritiene un istituto, che 
ha fatto il suo tempo e che dave oggimai cedere il posto a nuove 
scuole basate su principii megüo conformi alle esigenze dell’attuale 
civiltä 1). Ad ovviare a tale pericolo, a preservare dallo sfacelo 
questo antico palladio del vero sapere, sorsero uomini insigni, che 
pronunciarono l ’unico e decisivo verdetto in argomento; ed al loro 
prudente antivedere accoppiato a consumata esperienza in oggetti 
didattici dobbiamo l’idea, che ispirö la redazione del Piano organico 
de’ nostri Ginnasi nell’anno 1849, vero capolavoro, ove l’arduo pro
blema della riforma ginnasiale trovö la soluzione piü giusta e piü 
rispondente al nuovo ordine di studj.

Infatti mentre la Prancia ci offre ancora i licei dal piü al meno 
attagliati all’antico stampo, con una coltura delle lingue classiche 
estesa piü in lä di quello il comporti il genio dell’etä, la quäle non 
ispasima oggimai piü per le lunghe tattamellate rettoriche, per gli 
esami di pompa abbelliti da sfarzose declamazioni in latino e greco 
o dalla Iettura di componimenti artifiziosi, dalle cosl dette crie ora- 
torie o da altre consimili fastose produzioni, — mentre 1’ istituto 
classico inglese estende bensl la coltura del latino fino ad impra- 
tichire gli alunni nel parlare tale lingua, ma nello stesso tempo non 
tratta la storia nell’ampiezza voluta, limitandone lo studio alla greca, 
romana ed inglese, ed introduce non meno di due lingue vive ol- 
tre all’ inglese, e nelle classi superiori dispensa dal greco i giovani 
che non vanno all’ universitä, sostituendo per questi lo studio della 
matematica applicata, della meccanica, delle scienze commerciali, — 
mentre nell’Italia v’e quasi tutto a fare in tale ramo di stvfdj,
— mentre nella Germania, che ö pure il paese, ove oggidl piü che 
altrove fioriscono gli studj classici, s’ incontra p. e. la Baviera con 
Ginnasi, in cui sopra 184 ore settimanali d’insegnamento non meno 
di 94 sono destinate al latino e greco, e dal complesso delle materie 
restano affatto escluse la storia naturale e la propedeutica; e la 
Prussia stessa coi suoi gihnasi di 9 fino a 11 anni, con orarii di
10 ore settimanali pel latino quasi in ogni classe e di 6 perfino 7 
di greco, assegna pure un orario smilzo alla lingua nazionale, alla 
storia naturale, alla fisica, alla storia stessa, — mentre, come dissi 
in quasi tutti gli stati civili d'Europa il Giunasio entrö in una uuova

1) Hartm ann “die lateinische Sprache ist als Rest des M ittelalters aus 
den Gymnasien zu banneii„ vedi Zeitschr. f. d. ö. Gymn. Iahrg. 1876, 4 Heft.
pag. 273.
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fase, uia non raggiunse peranco il vero equilibrio, uoi troviaino il Giu- 
nasio austriaco assettato su di una base, che, senza togliere allo studio 
delle lingue classiche il necessario sviluppo, offre campo alle altre 
discipline di espandersi entro confini senza confronto piü opportuni, 
al raggiungimento della meta generale del nuovo istituto. Con ciö 
non voglio dire che il Piano ginnasiale austriaco abbia risolta la 
questione in modo che nulla resti a fare. T utt’altra 5 la mia opi- 
liione. II Piano come dissi, nell’ idea che lo ispirö e uelle dispo-
sizioni di massima che contiene la piü genuina e ad un teinpo la
piü liberale riproduzione del nuovo concetto di studii ginnasiali. In
esso & tracciato maestrevolmente il disegno del nuovo edificio e ne
sono additate pure le tracce per 1’ esecuzione, con questo perö, che & 
fatta ampia facoltä d’introdurre modificazioui di dettaglio, quali e 
quante l’ esperienza suggerisce meglio atte ad incarnare il concetto 
tipico, che non puö non essere riconosciuto giustissimo. Io non ini 
sono prefisso il compito di prendere in riflesso tutte le discipline 
ginnasiali, ma parlerö del solo Latino.

Questa lingua doveva cessare d’essere l ’esclusiva padrona del 
Ginnasio: Die Übung der lateinischen Sprache zum Ausdruck eigener 
Gedanken hat ihren Werth als allgemeines Bilduugsmittel verloren, 
und kann desshalb nicht Forderung an das Gymnasium oder des 
Gymnasiums an seine Schüler sein 1). — In altro luogo: Man ver
suchte zuweilen der lateinischen Sprache als Unterrichtsgegenstand 
noch das ganze Gewicht der Bedeutung zu erhalten, welches sie 
einst gehabt, aber bei der fortschreitenden Entwicklung der Mut
tersprache unwiederbringlich verloren hat. 2)

Con ciö veniva prefissa nuova meta II Latino non doveva 
studiarsi piü pel Latino, ma come mezzo di coltura generale. L’im- 
portanza dello studio non veniva per questo a scemare, anzi cresceva 
a piü doppj, poichfc ad un’erudizioue morta, di che imbottivasi prima 
la mente de’ giovani, veniva sostituita una palestra d’esercizio per 
aguzzare l ’ingegno e temprarlo a forza e gagliardia merce il con- 
tinuo raffronto del concetto moderno colla profonditä e la maschia 
vigoria del pensiero classico, per educare il senso linguistico e pro- 
muovere lo sviluppo delle lingue vive col laborioso esercizio delle 
versioni, e finalmente per iuvaghire Tanimo di cose nobili e gene-

1) 0 . E. p. 116.
2) 1. c. p. 101.
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rose coli’esempio di fatti e caratteri grandiosi, quali vengonci sot- 
t ’occhio leggendo le opere classiche di quella nazione sovrana.

La causa si pu6 dire vinta.
L’utilitä, del Latino insegnato con tale intendimento & messa 

fuori di questione e gli avversarj, se ancora ve ne sono, devono 
ammutolire quando si portano in campo a difeaa di quello studio 
argomenti di questa fatta 1): der lateinischen Sprache gebührt als 
Zuchtmittel des jugendlichen Geistes der Vorzug vor der griechischen. 
Ihre strenge Gesetzlichkeit, ihr durch und durch concreter Charac- 
ter, die Schärfe ihrer Begriffe, die eiserne Abwehr jedes unkla
ren, schiefen Gedankens machen das Studium der lateinischen 
Sprache zu einer ununterbrochenen praktischen Übung in der An
wendung der Gesetze logischen Denkens. Wer nicht klar denkt, 
kann nimmermehr echt römisch schreiben, wer ein richtiges und 
gutes Latein schreibt, der denkt auch klar und richtig. Daher 
wird und muss die Sprache jenes Herrschervolkes auch ewig 
in der Jugendbildung herrschen; aber dieses ihr Wesen schreibt 
zugleich mit unerbittlicher Strenge das Gesetz der Methode vor 
nach welcher sie der Jugend mitzutheilen ist: kein Lehrgegenstand, 
mit Ausnahme der Mathematik fordert gebieterischer ein ganzes 
festes Wissen, eine durchsichtige Klarheit, eine Concentrirung der 
vollen Geisteskraft und Geistesspannung als das Studium der latei
nischen Sprache von den ersten Elementen an, und hier eben zu 
allermeist bis zu ihrer feineren und tieferen Erfassung hinauf. Nach 
diesen Principien gelehrt wird die lateinische Sprache für den Knaben 
und Jüngling der trelflichste Zuchtmeister des Geistes, der auch den 
schlaffen Schüler aus geistiger Verdummung aufzurüttelu uad zu 
einem edlen Wetteifer zu entflammen weiss.

Ma siccome il pregio dolle piü nobili idee si misura sempre 
alla streguade’ vantaggi effettivi, di che sono feraci all’umana societä, 
trovato il concetto del nuovo istituto, bisognava anche avvisare ai 
mezzi per renderlo utile ed assicurarne il deciso trionfo. E qui 
s’ebbe di fronte un altro, forse non meno aiduo problema da scio- 
gliere. II savio legislatore del Piano organico, mentre col linguaggio 
della piena persuasione tracciava il carattere deli’istituto riformato, si 
guardö, in fatto de’ mezzi piü acconci a metterlo in atto, di pro-

1) Sono parole del prof. Dr. A. I. P. Henrichsen, desunte dal!» di lui 
disiertazione contenuta nel programma del tiinnanio di Altona, 18G9.
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nunciare 1’ultima parola, ma lasciö questa parte in certo modo in- 
soluta, anzi, a meglio dire, nello stadio di successiva soluzione. 
Ed infatti 1'esperienza ed il tempo che souo la pietra di paragone 
delle piü speciose innovazioni, mise e mette tuttora in luce annual- 
meute fatti ed inconvenienti, i quali vanno mano a mano riparandosi, 
rimanendo perö fisso il concetto primitivo, clie e 1’unico riconosciuto 
giovevole al publico interesse. Ia particolare 1’ insegnamento del 
Latino presta continuamente il tema a dotte e coscienziose ricerche., 
nh fu peranco pronuuciata 1’ultima e decisiva sentenza in argomento. 
NeH’auuo 1849 fu pubblicato il Piano ginnasiale salutato, come dissi, 
con plauso da tutti i fautori del prosperamento di tale genere di 
studj. L’efFetto salutare del medesimo si conobbe immediatamente; 
ma vennero anclie tantosto a gala le parti abbisognevoli di ulteriore 
perfezionamento.

La Risoluzione sovrana 12 Die. 1854, sanzionando stabilmente 
il Piano stesso, trovava d’inculcare si desse maggior rilievo al pro- 
fitto nel latino; il che voleva dire che in tale ramo 1’ esperienza 
aveva mostrato sussistere aleuuehii da rimediare. Questo fu il segnale 
di lunghi e profondi studj impegnati nella questione; studj, ehe 
raggiunsero il colmo dopo la publicazione delle note proposte mini- 
steriali del 10 Ottobre 1857, colle quali si assoggettavano alla discus- 
sione di persone competenti aleune idee e progetti di riforma nel 
dettaglio deH’orgauizzazione ginnasiale. TJno dei progetti piu impor- 
tanti fu quello di trovar modo d’assicurare il maggior sviluppo 
della lingua latina, bandendo la Storia naturale dal Ginnasio inferiore 
e devolvendone 1’orario relativo a benefieio del Latino. Molte ed 
elucubrate disserta/.ioni vennero allora in luce nella famosa Gaz- 
zetta dei Ginnasi austriaci 1): molte e savie idee furono ventilate 
e discusse colla coscienziositä ed accuratezza proprie d’un Bonits, 
d’un Hochegger, d’un Schenkl, d’un Bippart, d’ un Cvičala e di altri 
distinti filologi ed esperti docenti. II risultato delle investigazioni 
mise in sodo ehe il Latino non va, e ehe del fallito progress» 
non voglionsi cercare le cause negli inconvenienti additati dal Mi> 
nistero, ma piuttosto nell’assenza — e allora potevasi dirlo — di 
certe essenziali condizioni di fatto, sul cui concorso s’ era appuuto 
calcolato nella primitiva redazione del Piano. In appresso le cose 
avviaronsi sempre al meglio; si tesoreggiarono 1’ esperienze fatte

1) Ztsclirft. f. d. ö Gymn. Iahrg 1858. i>ag. 121 ss.
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d’anno in anno; i seminarii di docenti provvidamente istituiti dal 
Governo diedero i loro frutti e fornirono un contingente sempre piü 
numeroso di maestri educati alla scuola della m oderna filologia colle 
discipline d’ an Bonitz, che fu l’anima del nuovo giunasio austriaco. 
Con tutto ciö anche oggidi il Latino non va, e non da noi soltaDto, 
ma anche nella Germania, ove esso trovasi senza confronto in mi- 
gliori condizioni d’orario, di metodi e di testi, si ode non di rado 
levare lagni da persone autorevoli 1). Che i Ginnasi tedeschi del- 
1’Austria siano in grado di far prosperare lo studio del Latino m eglio 
che gl’ italiani, lo si comprenderä di leggieri riflettendo alla copia 
esuberante di amminicoli d’ istruzione che sta a disposizione dei pri
mi, i quali possono sfruttare senz’ ostacolo la ricca letteratura sco- 
lastica e filologica della dotta Germania; mentre i secondi sono rimessi
o alla rancida provvigione de’ testi vecchi dannati dalla critica, od 
alle scarse e non di rado infelici versioni di testi tedeschi — e non 
de’ migliori — i quali in una parte essenziale che ö la sintassi non si 
attagliano al genio della lingun italiana. Ciö risguarda la grammatica. 
ßiguardo ai libri d’ esercizj poi, che sono l’anima dell’ istruzione, il 
docente tedesco ha una biblioteca da scegliere, e l ’italiano per la 
ragione suddetta trovasi in desolante svantaggio.

Con ciö avrei adombrata una delle cause, che nei Ginnasi ita- 
liani si oppongono alla piena riuscita del Latino. Resta che di volo, 
e come il consentono i limiti angusti segnati al presente Program- 
ma, io tocchi, anzi sfiori la questione de’ rimedj da adottarsi a riu- 
calzo del fallito progresso.

1) V edi: Dr. L. Wiese — Verordnungen und Gesetze für die höh.
Schulen in Preussen, Berlin 1875, ove a pag. 81 si legge: den unteren 
Classen fehlt es fast durchgängig an der erforderlichen Sicherheit in der Form en
lehre. Die Folge davon ist, dass auch die oberen Classen in den Elementen nicht 
fest sind und grobe Fehler wie veterorum, pauperium , m issit, celebrae, hic 
rogatio bis nach II  und I  sich fortpflanzen (tratfcasi de' Ginnasi dello 
Schleswig-Holstein) II signor Professore Dr. Giulio Rotlifuchs nella dotta 
dissertazione da lui teste pubblicata (Syntaxis ornata, Extemporiren, Praepa 
riren, paedagogisch- didactische Aphorismen zur Mothodik des lat. Unterrichts- 
Marburg 1875) a pagina 2, dico: A’s ich die Stelle (von Nägelsbach) las, er
regte sie desshalb um so mehr mein Nachdenken, weil mich schon seit längerer
Zeit die Frage beschäftigte, was wol der Hauptgrund der nicht zu bestreitenden 
Thatsache sein möchte dass das Endresultat des lat. Unterrichtes im Gymna
sium in einem starken Missverhältnisse steht zu der neun bis elf Iahre hindurch 
von Lehrern und Schülern darauf verwandten Mühe.
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Innanzi tutto vuolsi riflettere ali’ indole dello studio stesso. Io 
non sono assolutamente deli’ opinione emessa tra gli altri dal prof. 
Bippart: das Lateinische liegt uns viel näher; es ist leichter als 
das Griechische zu lernen 1). Appunto quest’ apparente facilitä, rnas- 
simamente per gl’ italiani e uu’ illusione ed inceppa notabilmente il 
profitto. LT affinitä, delle due lingue quasi direi, un inciampo anzi- 
chfc uu ajuto, poiche la malagevolezza del lavoro non istä, tanto 
nell’ apprendiinento dei vocaboli o nell’ iutelligeuza del congegno 
delle forme e flessioni grammaticali, che col sussidio di un buou 
metodo e colla prudente applicazioue delle norme attuali di filolo- 
gia comparata possono venir chiarite, anzi scolpite nella mente de- 
gli scolari. La difficoltä, dello studio risiede onninamente nell’ indole 
particolare della lingua stessa, che h la genuina manifestazione del 
modo di pensare e sentire di un popolo tra  i piu singolari che ab- 
biano abitato la terra. In fatti la profonditä e la maschia vigoria 
dei concetti, la parsimonia non istudiata di espressione, la regola- 
ritä  stretta, dirö cosi matematica dello stile, 1’ assenza d’ ogni e 
qualunque di quelle idee accessorie che nelle uostre lingue fanno 
talora sfumare il pensiero principale, 1’ imbrigliamento imposto alla 
fantasia, sommessa costantemente all’ esigenze della logica, 1’ istessa 
serieta e maestosa riservatezza perfino nella pittura degli affetti, ed 
altre doti consimili si specchiano luminosamente nella lingua dei 
classici latini, formandone un tipo unico, che si stacca dal modo 
moderno di pensare e concepire, ed esige una certa naturale atti- 
tudine per esser compreso appieno, e riprodotto. Ed 6 appunto 
questo il pregio che assicura ed assicurerä sempre al Latino il po
što d’ onore nel Ginnasio, 1’ istituto che fornisce alla societä, il con- 
tingente maggiore d’ uomini nelle cui mani riposano le sorti dei po- 
poli; ed & qui che vuolsi cercare il secreto per cui l’ oculata sa- 
pienza tedesca, in ispecie prussiana, vi dä tanto peso, che non nei 
Ginnast solamente lo fa campeggiare cou ampio orario, ma lo introdu- 
ce nelle Scuole reali stesse con un orario pressochö eguale a quello 
dei nostri Ginnasi. Ciö succede perche allo studio del Latino, messo 
da questo lato giudiziosamente in relazioue colla matematica, viene 
attribuito in particolare 1’ indirizzamento del pensiero a logica esat- 
tezza e succosa brevitä. II Piano prussiano annette giustamente la 
maggiore importanza a queste due materie, perchfc impiegano in

1) Vedi Zeitsch. f. ö. Gymn. an» 1858. pag. 245.



48

grado maggiore 1’ attivitä deli’ ingegno e lo rendono con ci6 meglio 
disposto ad afferrare e connettere tutte le nozioni svariate ehe il 
giovane attinge allo studio degli altri oggetti d’ istruzione.

II nostro Piano riconosce pure la difficoltä dello studio del Latino, 
e la riconoscono pure i piu insigni degli attuali raaestri di metodica, 
como un Wiese, un Wilhelm, un Nägelsbach, al quäle fa meritamente 
plauso il Prof. Rothfuchs nell’ opuscolo anteriormente citato, ove, 
parlando appunto della difficoltä, d’ insegnare il Latino, dice: eine 
schwierige Sache zu lernen ist bildend, dagegen eine Sache auf 
schwierige Art zu lernen kann unmöglich bildend sein. Con ciö egli 
tocca, ma poco appresso esprime addirittura il suo giudicio sull’ e- 
sito non del tutto felice del rispettivo insegnamento: dass im Latein 
nach 9 bis 11 Jahren so wenig geleistet wird, liegt an der fehler
haften Methode. Questa e pure l’opinione del celobre Hochegger, cui 
egli puntella a stringenti ragioni, la dove, lamentando il fatto che nella
1 e II classe con otto ore settimanali d’ istruzione non si arrivi ad 
imprimere stabilmente le forme grammaticali, con calzante espres- 
sione classica esclama: Nos, dico aperte, nos consules desumus. Ed 
il Prof. Bippart vi fa eco, aggiungendo: mangelhafte Ausführung 
trägt einen grossen Theil der Schuld dass das Latein nicht gut 
geht 1). Sommamente difficile e l’aggiungere alcunchž di nuovo in 
fatto di metodica speciale del Latino dopo i celebri lavori dello 
Schräder 2) che dovrebbe essere il vademecum d’ ogni docente gin- 
nasiale o quelli d’un Nägelsbach 3), d’un Wilhelm 4) d’un L att- 
mann 5), d’un Langbein 6), d’ un ßoth 7), d’ un Perthes 8) ed altri, 
oltre alle dotte dissertazioni contenute nei Programmi prussiani 9)

1) Ztschrft, für d. ö. Gymn. 1858; pag. 242.
2) Opera citata. —
3) Gymnasial Pädagogik, herausg. von Autenrieth, Erlangen 1862.
4) Praktische Pädagogik, Wien, Gerold, 1870.
5) Zur Methodik des grammatischen Unterrichtes anf höheren Lehran

stalten, Göttingen 1860.
6) Pädagogischer Archiv.
7) Gymnasial Pädagogik. S tu ttgard  1865.
8) Über die Reform des lateinischen Unterrichtes auf Gymnasien, an- 

nunziato recentemonte nella Gazzetta dei Ginnasl austriaci, anno 1876, Fasoi- 
colo 4. p. 273.

9) Circa a questo, e da deplorarsi che lo scambio dei Programmi non 
possa aver luogo facilmente tra  i Ginnasi austriaci italiani od i prussiani ii| 
vista alla lingua in cui e scritta la dissertazione nei primi.



49

o nei protocolli delle conferenzo dei Direttori, ehe si tengono tratto 
tratto nella Germania con tanto vantaggio deli’ istruzione. Mi liuni - 
terd a spigolare qualche cosa in questo campo, toccando i principali 
cenni di metodica foruiti da quegli insigui maestri ed aggiungendo 
qualche idea venutami dali’esperienza.

Intanto giova anzi tutto rendersi presente la meta da rag- 
giungersi ehe e chiarameute definita nel Piano nostro 1), il quä
le sta quasi a livello colle esigenze ia proposito dei Ginnasi 
della Germania, ad onta che qui l ’apparato dei raezzi sia piü 
ricco e piü in armonia collo scopo. Fassen wir, — dice lo Schrä
der 2) —  diesen nochmals in scharfer Umgrenzung zusammen, so 
bilden ein gründliches und von geschichtlicher Kenntuiss unter
stütztes Verständniss der wichtigsten Schriftsteller so weit sie sich 
für die Schule eignen, allgemeine Würdigung dor klassischen Pe
rioden, Sicherheit in der Auffassung der Sprachgesetze und ausrei
chende Fertigkeit in ihrer Handhabung das Ziel, welchem unsere 
Gymuasien bei dem Unterricht in den alten Sprachen zustreben 
müssen. Altrove 3): Eine vermittelst eines gründlichen Sprachstu
diums und möglichst umfangreicher Lectiire erstarkte Geisteskraft, 
und eine daraus resultireude richtige Anschauung der antiken römi
schen Welt, die als ein weit über den Bereich der Schule hinaus 
dauerndes und mit Liebe gehegtes Bildungselement ein sicheres Fun
dament lege für die nachfolgende Wissenschaft der Jetztzeit. —  II 
Prof. Bothfuchs nell’ opuscolo anteriormente citato vorrebbe portato 
si avanti lo studio del Latino che la lettura degli autori al term i
ne del Ginnasio fosse un divertimento anzichö un lavoro; cosa, se- 
condo me, molto desiderabile, ma difficile a raggiungersi.

E iunegabile che per rispondere a tali esigenze 1’ opera del 
docente deve essere assidua, sagace ed appassiouata. E qui s’ incon- 
trano le prime difficoltä. Pressochö nulla di cid che si riferisce al- 
l ’abilitä pratica al magistero porta il Candidato dagli studj universita- 
rii. Sorge quindi spontaneamente il quesito, se non tornerebbe somma- 
mente utile che nelle citta, le quali albergano Istituti universitär!, ve- 
nisse ridotto uno dei Ginnast ivi esistenti a Ginnasio modello (Muster-

1) § 23, 25 poi Iiistruct. pag. 101, N" II.
2) op. c. § 103.
3) Der lateinische Unterricht auf dem Gymnasium nach Vertheilung und 

Lehrmethode beleuchtet von Prof.' Dr. A. I. Henrichaen — Prog. des Gymnasium 
n Altona J.860, pag. 24.
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o Normalgymnasium) in sull’ esempio, mi pare, della Prussia; dove
il Candidato in sulle tracce di scelti professori ginnasiali avesse 
agio di apparare il metodo pratico per 1' insegnamento degli oggetti 
di sua elezioue. La pedagogia e la metodica giimasiale, che occupano 
pure un pošto tra le discipline che si trattano all’Universitä, do- 
vrebbero essere portate negli esami finali dei Candidati alla stessa 
importanza delle altre materie del gruppo; quindi entrare come 
fattori decisivi nei tre stadii d’ esame. Mi si dirä che il com- 
pito sarebbe troppo forte coli’ esigenze giä d’ altronde non lievi ne
gli altri oggetti. Ciö poträ esser vero; ma nessuno negherä che, se 
& utile sapere la materia, almeno altrettanto utile sarä pel futuro 
docente il saperla insegnare. Sarebbe questo il primo mezzo per 
ovviare all’ inconveniente tante volte deplorato deli’ inesperienza di 
giovani docenti, che vanno a spese degli scolari studiando il meto
do piü opportuno, e lo cercano per la lunga via degli esperimenti 
proprj, appigliaudosi a spedienti che, se non sono sempre fallaci, non 
sono perö i giusti n& gl’indicati dalla scienza; imperciocchž dei me
todi si puö dire, come delle linee: molte se ne possono tirare fra 
due punti, ma una sola ž la retta 1). Che innanzi tutto il docente 
debba infondere nell’ esercizio del suo ministero quel calore d’ inte- 
resse che nasce spontaneo a chi si sente di avere un trasporto, un 
affetto particolare e tenerissimo pel suo nfficio, & cosa nota, e vale 
non solo pel Latino, ma per tu tti gli oggetti che s’ insegnano nel 
Ginnasio. Begeisterung - dice il sullodato professore Henrichsen 2) - 
ist nämlich ansteckend. Ein kalter Lehrer lässt seine Schüler kalt. 
Das warme W ort der Begeisterung, das aus dem Herzen dringt, dringt 
auch dem Schüler zu Herzen, und entzündet die jungen Gemüther 
für das Edle und Schöne.

La coltura da raggiungersi nel Latino abbraccia due parti, 
come ognuno sa: 1’apprendimento teorico-pratico della grammatica e 
1’ inviamento all’ intelligenza ed allo studio proficuo dei modelli 
classici. Qual cosa piü arida, si dirä,, e meno adatta ad interes- 
sare vispi giovanetti, dell’ insegnamento della grammatica latina?

Eppure & qui, ove provasi la capacitä del vero docente, 
che, se ö tale, poträ senza sforzo condurre 1’ istruzione come vi
vamente lo descrive il sullodato prof. Henrichsen: Aber freilich

1) Wilhelm, pr. P. pag. 75.
2) 1. c. P. 21.



gehört dazu von Seite des Lehrers die liebevollste Hingabe an seine 
Schüler, und Geist, Feuer und Leben. Er muss auf den untersten 
Stufen vom häusslichen Fleisse fast nichts verlangen, als weniges 
aber festes Memoriren und höchstens Repetiren. Die Schule muss 
hier fa st alles leisten. Hier muss bei strenger Zucht, aber ohne 
jegliche Pedanterie das Übersetzen, das Aufsagen, das Präpariren, 
das Kepetiren, bald in lautem, fröhlichen Chor 1), bald mit Namens
aufruf, streng nur der eiue Schüler, zum munteren, fröhlichen, 
wetteifernden Spiele werden. Der Lehrer muss das erreichen, dass 
die Schüler vor Begierde brennen, reden zu dürfen, dass sie ein 
Aufgerufenwerden als eine Gunst betrachten, dass die kleinen hoch 
empor gehobenen Hände zu flehen scheinen: Lass m ich! 0  lass 
mich! — Und sitzt einmal ein Knabe in sich versunken und dumm 
vor sich hinstierend, flugs muss des Lehrers scharfes Auge ihn 
erspäht haben; eine rasche Frage deckt seine Schlaffheit auf, und 
ein kurzes, je nach den Umständen scharfes Wort straft sie. Andere 
Stra fen  müssen zu den seltenen Ausnahmen gehören. Ein Lehrer, 
der des Stockes, des Nachsitzens, der Strafarbeiten oft bedarf, zeigt, 
dass ser geistige Zucht zu üben nicht versteht; wo die geübt wird, 
sind Ungezogenheiten, Plaudern und anderes der Art unbekannte 
Dinge, und ist das Lernen ein fröhliches, aber dabei ernstes Spiel; 
wird sich der Schüler seiner Fortschritte selbst bewusst und ihrer 
froh, dann wird auch der Träge und Schwache zuletzt doch mit fort
gerissen, und erndtet lieber Lob als Tadel aus dem Munde des ge
liebten Lehrers, in welchem er den väterlichen Freund vielmehr, als 
den strengen Zuchtmeister erblickt 2).

L’insegnamento della grammatica, se vuol essere impartito 
con frutto, non e certamente facile. Esso deve essere intanto essen- 
zialmente pratico; iutendo dire di un sistema pratico ordinato, 
non cieco; di un sistema, che aeuisee fin dalle prime lo spi- 
rito di osservazione e di raffronto innato nei giovanetti, e li 
guida a procedere regolarmente dal fenomeno alla legge, e non 
viceversa, come talora si usa erroneamenente II motivo e indicato 
chiaramente dal prelodato signor Henrischen: die Grammatik hat

1) Circa a questo convengo col Sigr. Dr. Herrmann (Gazzetta dei Gin- 
nasi austr. a. 1876. Fascicolo IV pag. 273) ove dice: das Aufsagen der ganzen 
Classe iw Chor ist nicht zu billigen, da dies nur zu leicht in Spielerei und 
Lärmmachen ausartet.

2) Progr. des Gym. von Altona 1869. pag 4.
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ihren hohen relativen Werth für die Erlernung der betreffenden Spra
che ; aber sie hat einen noch höheren absoluten Werth als tref
flichstes Mittel zur Ausbildung und Stärkung der Denkkraft. 
E di poi continua: Man hüte sich vor dem sehr üblichen falschen 
Verfahren, dem Schüler die Kegel fertig mitzutheilen, und sie dann 
durch Beispiele zu erläutern; viel mehr muss der Schüler dazu an
gehalten werden sich selbst die Regel aus den Beispielen zu abs- 
trahiren. Grammatik muss fest gewusst, aber, was noch wichtiger, 
sie muss .auch klar begriffen sein ; erst dann erzeugt das gramma
tische Wissen auch ein grammatisches Können. Cid sta in perfet- 
ta armonia colle massime dello Schräder 1) e colle auree osserva- 
zioni in proposito, eontenute nella dotta dissertazione che si legge 
negli Atti del Ginnasio di Potsdam, 1869, ove 1’ autore molto sa- 
viamente opiua; Est ist schwerer in sexta (I.B) ein Meister des la 
teinischen Unterrichts zu sein als in prima (8a); indi raccomanda il 
metodo del M itarbeiten, Miterzeugen da parte del Maestro e 
chiude col dire: fa d’uopo prima intuire (anschauen), poi definire, ec.

Che poi una tale reciprocanza continua della teoria colla pra- 
tica, della regola coli’ esempio presupponga 1’ uso da parte della scuo- 
la di un libro d’esercizj redatto con giusta intelligenza di metodo, 
& cosa troppo chiara perchti occorra spendervi parole, e per conse- 
guenza balena di subito agli occhi 1’ impossibilitä, d’ uniformarsi in 
pieno a tale metodo per parte di noi docenti in Ginnasi italiani, 
cui stanno a disposizione i testi dello Schulz e Schinnagel, all’ ul
timo dei quali qnadra a capello, ma anche al primo in qualche 
parte si riferisce 1’osservazione del sig. Hochegger 2): “über dieses 
nothwendig einzuhaltende Mass (parla del compito della I  e II  CI.) 
wird oft hinausgegangen und durch Einbeziehung zu starker P ar
tien aus der Casus-und Moduslehre aus der Participial Construction 
und dgl., wird der Lehraufgabe der dritten und sogar der vierten 
Classe vorgegriffen.

II signor Wilhelm s’ accorda perfettamente coi procedenti mae- 
stri di metodica, rispetto all’ insegnamento della sintassi, dicendo: die 
syntaktischen Regeln sind nicht aus dem Lehrbuche der Grammatik: 
zu lernen 3 ); ma riguardo alla parte etimologica sembra dissentire:

1) 0 . c. pag. 339.
2) Ztscbrft. f. ö. G. 1858 p. 449.
3) P. P. p. 50.
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die erste Einübung der Regeln unmittelbar nach der E rklärung  
hat immer in einfachen und leichten Sätzen zu geschehen 1). — 
E perö certo, che col metodo superiormente citato si promuo-
ve assai meglio fin dalle prime 1’ attivitä, degli scolari e si ripara
all’ inconveniente cosl egregiamente descritto dal Sig Henrichsen : 
das ist die Schattenseite unserer jetzigen wohlorganisirten Lehranstal
ten : Sie schulen gut, viel besser als früher; aber die Selbstthätigkeit 
ist auf ein geringeres Mass reducirt: daher haben wir viel weniger 
schlechte Schüler, weit mehr gu te ; aber daher wird auch die Schule 
der Gegewart vielleicht weniger ausgezeichnete Männer bilden,,

Recisamente proscritta da tu tti i maestri di metodo 5 la pra-
tica di attenere gli scolari alla riproduzione in iscritto dei paradig
mi grammaticali, operazione nojosa, che sciupa tempo e fatica iuu- 
tilmeute. Pochi e rapidi cenni vanno premessi all’esposizione delle 
forme in sul principio. L’esercizio pratico deve dominare, e, svolta 
che sia praticamente una partita grammaticale, si deve tornarci so
pra, tesorizzando le osservazioni fatte. Tutto ciö che turba l’ intui- 
zione dello sviluppo regolare degli elementi grammaticali vuol esse- 
re scrupolosamente evitato, senonsivuole che nasca confusione nella 
mente del giovanetto per natura giä disposto a fissare di preferenza 
1’ attenzione su tutto ciö che sa di straordinario e di anormale. Egli ö 
perciö che il Piano nostro rimette saviamente alla seconda Classe 
le eccezioni, ed i Programmi prussiani vanno ancora piü oltre 
omettendo perfino le deviazioni dalla regola nella terza declinazio- 
ne come l ’ acc. in im , l’ ablativo in i  ed altre consimili; cosi pure 
le forme greche della declinazione latina si rimettono alla Clas
se dove si comincia a studiare quella lingua^ di alcuoe delle ecce
zioni poi non si fa neppure menzione, limitandosi di farle osservare 
di passaggio ed alla sfuggita quando ricorrouo negli esercizi e qui 
pure facendole apprendere come vocaboli, non come irregolaritä.

Ciö ö giusto, si dirä, ma senza un testo di Grammatica com- 
pilato in piena conformitä, ai suaccennati precetti, non si poträ se- 
guire 1’ oi'diue voluto. II testo & senza dubbio la bussola dell1 i- 
struzione, e nessuno vorrä negarne 1’ importanza, tuttochö sussista 
il fatto di docenti che con testi cattivi danno frutti migliori di 
altri con testi eccellenti. La Grammatica dello Schulz in uso qui 
da noi non corrispoude per giudizio anche del Wilhelm 2). L’ istes-

1) Pag. 63.
2) o. c. p. «y.
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sa luce di sistema che fu messa nel caos anteriore della Grammn- 
tica greca deve esser posta anche nella latina, ed a ciö si arrivers\ 
di certo, se lice arguire da qualche Schema di giä tracciato 1). —■ 
Con un tal sistema si puö rappresentare il quadro delle forme 
grammaticali con tanta chiarezza ed evidenza ehe anche la men
te piü ritrosa non puö a meno d’ intravvederne il filo. La maggior 
difficoltä starä. perö sempre neH’arduo e paziente lavoro che devesi 
durare per far sl che le forme stesse facciano presa nelle meuti 
dei fanciulli e vi aderiscano in modo iudissolubile; e ciö non si o t- 
tiene che col continuo e sapiente tirocinio pratico. Soguendo l’ordi- 
ne naturale delle cose cho ci assicura sull’efficacia senza dubbio 
maggiore della lettera scritta di confronto alla parola fugace, non 
sarebbe, a mio parere, deserto di effetto il metodo di dividere ogni 
ora di lezione in due parti; la prima destinata agli esercizj scritti, 
la seconda agli orali. I primi dovrebbero consistere nel resoconto in 
iscritto, fatto eseguire sulla lavagna, d’ un breve compito domestico di 
volta in volta assegnato. II docente approffitterä del momento di sosta 
durante la traduzione di ogni siugolo esempio per parte del giova- 
netto che trovasi alla tabella, per rivedere e segnare gli errori nei 
fascicoli degli altri scolari e controllarne pure la correzione im- 
mediata. Con ciö docente e scolari non hanno durante tutta 1’ ora un 
momento di riposo, ma l’eifetto compensa ad esuberanza l’ impiega- 
ta fatica. S’intende da sö che le proposizioncelle assegnate devono 
esser rigorosamente conformate al tipo di quelle che il giovane tro- 
va nel rispettivo libro d’esercizj.

Ma la brevitä del lavoro, si dirä, facilita il plagio e 1’ abuso 
dell’ appropriarsi la fatica altrui per parte dei fannulloni, che abbor- 
racciano alla presta in sullo scartafacio il tema del compagno dili- 
gente, copiato nell’ intervallo di tempo che precede lo scocco del-

1) Vedi. Progr. des Königl. Gymn. Georgiani zu Lingen-Ostern 1870: Spe- 
ciraen einer lateinischen Grammatik vom Dir. Dr. Passow. L’autore partendo dal 
rifles80 giusto che una prudente appücazione degli studii filologici comparativi non 
puö a meno di rendere facile 1' apprendimento delle prime teorio grammaticali, 
ci offre un saggio di grammatica esteso fino al verbo regolare inclusivamente. 
La parte del nomeö, a mio parere, buona, benchö si possa ancora semplifleave. 
L’aggettivo e tra tta to  egregiamente. II verbo non arriva a quel gvado di sempli- 
citä ed evidenza che 1’ autore vuol raggiungere. Ad ogni modo la strada da 
battersi e quella e non altre e — ne sono certo — quando sarä comparsa 
una grammatica latina redatta su quei principj lo studio del latino procederä 
generalmento assai meglio.
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l ’ora. Ciö puö succedere, non lo nego; ma i poltroai sono conosciuti, 
e procedendo nel modo iudicato, si arriva a smascherarli facilmente, 
perchfc si tradiscono da s&, o non sapendo o stentando a reuder 
conto del compito ricevuto. Per mezzo di tali esercizi condotti con in- 
stancabile pazieuza ed assiduitä. si giunge — e l’esperieuza me ne 
ba reso edotto — ad imprimere stabilmente le forme grammaticali 
nella mente degli allievi e si ottiene meglio l’iuteuto di provvedero al 
cosl detto „Vocabellernen,, tanto raccomandato auche dallo Schräder 
e dagli altri maestri di metodica. — I vocaboli appresi senza il 
legame di un pensiero, sia pure piccolo, sono, a mio giudicio, inu- 
tile zavorra che aggiava senza render frutto.

Anche alla retta e distinta prouuncia couviene dare fino dalle 
prime il dovutopeso: das Latein - dice Nägelsbacb 1) - welches man 
in den untersten Gymmasialclassen bietet, muss das reinste, ächte- 
ste Latein sein. Oder darf mau am Anfänge des Gesangsunterrichtes c 
für d singen? Quo semel est inibuta servabit odorem testa diu.

Questi cenui riguardano l’ insegnameuto della grammatica, il 
cui studio continua parallelo, anzi strettamente uuito colla lettura 
degli autori e cogli esercizj stilistici fino al termine del Ginnasio, 
dilatandosi mano a mano fino ad abbracciare le norme della cosl 
detta „syntaxi3 ornata,, termine quasi ignoto nei Ginnasi italiani, 
perchfc non v’ &, a mia saputa, nö un testo italiano proprio, nfe una 
adatta versione dal tedesco che possa supplire al bisogno. -

La Palaestra ciceroniana del Seyffert, 1’opera di Nägelsbach, 
(lateinische Stylübungen) raccomandate dal nostro Piano, il Zurnpt, 
il Haacke (gram, stylist. Lehrbuch), il Berger (kl. lat. Stylistik), 
il Krebs (Antibarbarbaru.s), il Döderlein (kl. Synonimik) il Schmalfeld 
(Synonimik) ecc. sono tutte opere che il professore tedesco parte 
utilizza nella Scuola, parte sfrutta ad uso suo particolaie attingendovi 
lume ed indirizzo per guidare gli scolari a scriver in latino con garbo 
e proprietä. Una semplice versione delle opere citate non farebbe 
al caso nostro, non potendosi senza un lavoro sapiente di riduzione 
per opera di mano esperta utilizzare con frutto quegli stu^ij sottili 
di raffronto che i precitati autori fanno con inuegabile maestria tra  
il pensiero latino ed il tedesco, additando pure il modo di volgerlo 
dall’una nell’altra lingua con eleganza e proprietä.

Di questi giorni appunto ebbi tra maui un saggio di tal fatta

1) Gymn. Pd. 2. Aufl. pag. 98.
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publicato dal prof. Rothfuclis 1) il quäle, se mi conviuse dol me- 
rito non comune di uu lavoro, direi quasi anatomico delle proprietä 
stilistiche uell’ una e nell’ altra lingua, non posso perö negare mm 
abbia lasciato iu me 1’ impressione d’ uu voler sottilizzare forse 
troppo in argomento, andando incoutro al pericolo d’ inceppare auzi 
chö promuovere il movimento libero del concetto. Norme e regole 
al certo occorrono per rilevare i punti di uotabile distacco nel modo 
di esprimere lo stesso pensiero colla frase deli’una o deli’altra lin
gua; ma il volerne fissare troppe, tanto vale ehe tarpare le ali 
all’ ingegno, il quäle col progredire nell’ esercizio scopre molte cose 
da se e rifugge dalle pastoje ehe potrebbero imbrigliare lo svilup- 
po spontaneo delle sue forze. Lo stile ž uu arte, a perfezionarsi 
nella quäle occorre bensl tirociuio e guida, ma sopra tutto dispo- 
sizione naturale. E che questa non debba mancare a chi vuol 
scrivere bene in latino, non vi sarä, chi ’l nieghi. Vi sono uomiui 
eruditissimi iu materia filologica che scrivono un latino arido e 
stentato, meutre altri dettano un latino piano ed aggradevole con 
un corredo modesto di cognizioni scientificbe. Con tutto il rispetto 
pei dotti lavori summenzionati, credo che la via piu breve e meglio 
conducente allo scopo sia quella che ci suggerisce il celebre Schrä
der uell’Opera piü volte citata: „die Meister der Sprache mö
gen und werden mit kluger Auswahl auf Grund ihrer schon gewon
nenen Fertigkeiten benutzen, was die römische Lit.teratur überhaupt 
oder doch das klassische Zeitalter derselben an Ausdruck und an 
Darstellungsmitteln bietet; allein die Schüler sind an einem einheit
lichen Muster zu erziehen und auf dieses immer wieder zurückzu
weisen. Es ist ohnehin für den Anfänger eine überaus schwierige, 
wiewohl für unsere Gymnasien unerlässliche Aufgabe, auch nur eine 
Stylgattung der fremden Sprache mit ihren reichen Erscheinungen 
und Mitteln so weit und so klar aufzufassen, dass sie sich nach
ahmend und nachbildend in derselben versuchen können; will man 
diese Aufgabe noch dadurch erschweren, dass man verschiedene Mu
ster iu und durch einander schiebt, so muss vor den Augen der 
Schüler ein unklares Bild entstehen, welches sie nicht einmal klar 
wahrnehnem, geschweige denn iu ihren Arbeiten ausprägen und 
befolgen können. Dieser eine Schriftsteller kann aber nur Cicero

1) Didaktisch-Paeda^. Aphorismen, gid altrove citata.



sein, wofür die Gründe dem eiuigonnassen kundigen Philologen nicht 
weiter entwickelt zu werden brauchen ecc. 1).

La lingua latina e oggidi una liugua morta nell’ uso pratico 
della vita ed il migliore, anzi 1’ unico modo per iscriverla cou sa- 
pore di stile ö l’imitazione de’ modelli classici: “Von Secunda ab ist 
hierbei der syntaktische Zweck durch den stilistischen zu ersetzen und 
dies geschieht durch die reichlich und bis nach Prima hinein geübte 
Im itation. Der Lehrer hat also einzelne Musterperioden aus Cicero, 
zum Theil auch aus Livius genau mit den Schülern zu analysieren 
und die Bedeutung ihrer einzelnen Glieder klar zu machen ecc. 2). 
Si aggiunge che la freschezza, la vivacitä e 1' esilarante ridondanza 
dello stile ciceroniano ridondano a vautaggio dello stile nelle liu- 
gue moderne, come ’l disse tra gli altri anche il Wieland, allor- 
quando, interrogato da chi avesse appreso il suo bello stile tedesco, 
rispose: ,,Aus dem Cicero.,, — Egli h perciö che il Piano dei Ginnasi 
prussiani esteude la lettura di Cicerone a quattro annate scola- 
stiche, vale a dire; si comincia dalla classe IP  3) ove si legge il 
Cato major ed il Laelius insieme con Virgilio; se ne riprende la 
lettura nella II» in unione a Livio 4) e si trattano le Orationes seledac 
piü facili. Nella classe P  si leggono le “ Tusculanae,, il trattato 
„de officiis„ e lettere scelte; tutto ciö in unione a Tacito ed Orazio. 
Nella 1* sono proposte le orazioni piü difficili p. e. „pro Secctio, M u
rena, in  Verrem ecc.,, di piü gli scritti rettorici, B rutus, Orator, de 
Oratore e si continua a leggere Tacito ed Orazio 5).

E cliiaro per tanto che, principiando lo studio grammaticale dai 
primi elementi e gradatamente salendo alla sintassi, prima semplice, 
poi ornata, con una tale importanza annessa all’autore modello in 
fatto di stile, che e Cicerone, il Piano prussiano provvede molto op- 
portuuamente all’ acquisto per parte degli scolari di una coltura

1) Pag. 376.
2) Schräder op. c. p. 380.
3) 11*>. <JI» corrisponderebbero alla nostra settima divisa in due annate, 

la la  e Ib alla nostra ottava. se si suppone pure divisa in due annate.
4) Livio 6 rnesso nel Piano prussiano con plausibile accorgimento nel

la Classe II», e ciö in conformitä al giudicio di valenti pedagogbi, i quali af- 
fermano che nessun autore presenta a principianti difficoltä maggiori di T. 
Livio. Nelle Classi ginnasiali conispondenti alle nostre quarta, quinta e sesta 
si leggono fra i prosatori in prima linea Cesare (anche il Bellum civile), ed al- 
1’ uopo anche Sallustio e Curzio.

5) Vedi Wiese op. c P. I. pag. 321.
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grammaticale fondata e ad uu esercizio sicuro nel maueggio della 
lingua in iscritto. Che dire poi del valido appoggio prestato alle mire 
del Piano dalla ricca collezione di libri d’ esercizio compilati dietro 
un sistema razionale con riguardo costante al successivo dilatarsi 
delle teorie grammaticali, cui puntellano e rassodano nel modo piit 
efficace. 1) II vero libro di esereizj & quello ehe con savio discerni- 
mento procedendo conforme a natura, va gradatamente salendo dal 
facile al difficile, dal noto all’ignoto, dal semplice al complesso. Nö 
per le prime classi soltanto vuolsi avere a mani un tal libro, ma 
anche in tutte le altre 1’ insegnamento della sintassi semplice ed 
ornata deve esser appoggiato ad un testo di esereizj, cbe, per ri- 
spondere meglio ali’ uopo, secondo la giusta opinione dei maestri di 
metodica, vuol correre sempre parallelo, per rispetto ali’ apparato oc- 
corrente di vocaboli e frasi, coli’ autore classico, che si va mano a 
mano leggendo nelle varie classi. Con ciö 1’erudimento grammaticale, 
gli esereizj sintattici e stilistici si fondono nella lettura degli autori, 
e questa in quelli, secondo il sano principio di Schräder “Gram
matik und Lectiire, Phraseologie und Schreibeübungen haben sich 
um denselben Stoff zu gruppieren und in stetiger Wechselwirkung 
einander zu ergänzen und zu unterstützen.

Veniamo alla seconda parte, non meno importante, che & la 
lettura degli autori, la quäle da noi comincia nella II I  Classe.

Da lungo tempo & ventilato il quesito se sia consulto mettere 
Com. Nipote in mano di giovanetti, che, tranne qualche regoletta 
appresa per pratica nelle due classi precedenti, sono affatto digiuni 
di sintassi latina. II quesito non e cosl facile a risolversi. L’ incon- 
venienza esiste; le difficoltä non sono lievi; ma come fare altrimenti ? 
Lo stesso Piano prussiano non risolve la questione. Nella Classe IV 
corrispondente alla nostra Terza £ ammesso 1’ uso del Rothert (klei
ner Livius), un testo ridotto, che viene perö usato poco perchž non 
risponde allo scopo. Si ricorre anche alle favole di Pedro, ma poi si 
riconosce la necessita di leggere Cornelio Nipote. Si raccomanda anche 
l ’uso di una adatta (passende) antologia,— e questa sarebbe la piü 
dritta, — ma non la si nomina.

1) I Tedeschi hanno un numero grando di libri d ' esercizio concomitanti
10 studio grammaticale. Io non dirö che tu t ti  sian adatti, per la ragione che non 
ho fatto uno studio critico dei medesimi, ma ciö clie conforta il docente tedesco 
c il fatto ch’egli puö scegliero pei primi elementi tra  1’ EUendt, il Blumes, il 
Schulze, rOsterm ann, ecc., e per lo partite superiori il Seyffort, il Niigolsbach,
11 Berger, il Süppfle, il Vielhaber ecc.
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Bisognerä quindi finchö non ci sia (lato ilisporre d’ un florilegio 
di brani classici seinplici e facilissimi, continuare a leggere Cor- 
nelio Nipote, il quäle ci offre d’ altronde molti vantaggi nel rispetto 
educativo.

Intanto, ciö che vale per tutte le Classi al principiare 
la lettura di un autore classico finallora sconosciuto, milita in 
ispecial modo per la Terza nei primi passi che si fanno, leggendo 
Corn Nipote. “Für die Praeparation, die ohnehin und jedenfalls im  
A nfänge geleitet werden muss, sind solche Fälle den Schülern vor
aus mit den zum Verständnisse nöthigen Bemerkungen zu bezeich
nen,, 1). La pratica perniciosa di assegnare in preparazione domestica 
un brano d’autore sconosciuto agli scolari, e quel ch’& peggio, di 
pretendere fino dalle prime una versione comprovante l’esatta intel- 
ligenza del testo, porta di naturale conseguenza antipatia per lo 
studio nei giovani diligenti e coscienziosi, che veggonsi dannati a 
logorarsi il cervello in un lavoro eccedente le loro forze, ed uno 
stimolo nei piü negligenti a valersi de' mezzi illeciti delle versioni 
stampate, dei commenti e degli altri amminicoli, che i Tedeschi con 
espressione molto calzante addimandano “Eselsbrücken,,.

II vanto che si fa consistere nel numero delle pagine lette, e 
comperato a prezzo dell’abitudiue alla superficialitä, che s1 ingenera 
negli scolari dal sorvolare sulle cose senz’appieno digerirle. Non multa  
sed m ultum  — dice il chiarissimo sig. Prof. Schenkl toccando que- 
sto argomento, e continua: Es wird wenig schaden, wenn die Sum
me der Lektüre um einige Capitel geringer ist, sobald nur das Ge
lesene wirklich tüchtig durchgenommen worden ist 2). Tutta la nostra 
mira vuol esser quindi diretta a promuovere una lettura fondata, 
la quäle soltanto lascia nei giovani “succo di vital nutrimento,,.

Ma tale ajuto da darsi agli scolari per un certo tempo finche 
si 5 accorti che siano in grado di provarsi da se, vuol'essere pre- 
stato con somma avvedutezza, tesoreggiando le cognizioni pos- 
sedute dai medesimi e guidandoli con paziente e sagace assistenza 
ad impognare lo loro forze stesse nello sciogliere le relative difficolta 
di senso e di lingua 3). Lo Schräder suggerendo pure tale metodo,

1) Wilhelm Pr. P. pag. 07.
2) Ztschft für d. ö Gy. I. 1858, pag. 235.
3) Der Schüler soll nicht vom Lehrer empfangen, sondern vom Lehrer 

geleitet selbst finden . . . Henvichsen op c p. 11.
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osserva molto saviamente che, se tale sussidio della scuola deve du- 
rare fiuo ad im certo punto nella lottura degli autori in geuere, per 
Orazio nou dovrebbe mancar mai 1). Ciö e giusto; solameute vi ag- 
giungerei ancbe Tacito (specialmeute negli Anuali) per le difficolta. 
che ad ogni pie sospinto si rinvtsngono nella profonditä del pensiero 
malagevole a comprendersi in se stesso e piü ancora per la veste 
tu tta propria di uno stile conciso e spezzato.

Una buona preparazione e il primo passo all1 intelligenza dell’ 
autore. Ciö e quanto la scuola deve pretendere dai giovani. La tra- 
duzione vera non e compito dello scolaro, raa il risultato del lavoro 
unito del maestro e degli scolari. 11 metodo pratico da seguirsi e 
dettagliatamente dimostrato dal Wilhelm 2), e con maggior lume 
di scienza dallo Schräder a. p. 367 e seguenti della sua celebre 
opera, che puö dirsi im vero codice di metodica. “Beim Übersetzen 
soll der Lehrer die Schüler möglichst wenig unterbrechen und die 
nöthigen Verbesserungen erst am Schluss des übersetzten Ab
schnitts entweder selbst geben oder durch Fragen erm itteln; die Ü- 
bersetzuug soll bestimmt und treu sein und sich im Ausdruck, der 
Satzform und der Wortstellung, soweit diess bei der Verschie
denheit beider Sprachidiome angeht, an das Original anschliessen. 
Wortreiche Umschreibungen, die Verwendung mehrerer Worte, wo 
eines genügt, uuklare und schiefe Ausdrücke sind zu vermeiden . .
 Neben dieser Treue und Angemessenheit soll aber die Ü-
bersetzunggeschmackvoll sein; ein in dieser Hinsicht taktvoll gewähl
ter Ausdruck zündet bei den Schülern und hilft mehr zum Ver- 
ständniss als wortreiche Erklärungen, Geschmacklosigkeit aber ver
letzt und hindert die Ausbildung der Phantasie. Si deve leggere 
possibilmente molto, ma sempre con fondamento, e per combinare 
una cosa e l’altra basta evitare il vezzo di commentare di troppo 
1’ autore aggiungendo cose che non sono strettamente necessarie al- 
1’ intelligenza del testo. Non bisogua dimenticarsi che non abbiamo 
dinanzi a noi filologi, ma scolari che s’ iniziano allo studio. Cosi 
il Wiose: Es muss möglichst viel gelesen werden, wershalb sich die 
Interpretation nicht in grammatikalische und lexicalische Excurse 
verlieren darf.

Lo scrivere le versioni massimamente in sul cominciare della 
lettura di un autore nuovo e certamente lavoro utile, bench& non

1) Op. c. p. 362.
2) Op. c. p. 77 ss.
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affatto indispensabile, ne da annettervi grande importauza da parte 
della scuola. Assolutamente da togliersi e 1’ abuso invalso appo al- 
cuni scolari d’ imbrattare tanta carta scrivendo la versione da loro 
fatta iu precedenza a quella ehe si fa in iscuola. Questa tu tt’ al pifi 
si puö scrivere, come dissi, ed anche rivedere dal docente, ma il pa- 
sticcio che di regola abboracciano nei loro quaderni i giovani rimessi 
alle lor forze soltanto noa saprei a che cosa approdi.

Con questo avrei toccato la prima parte deli’ utilita derivanle 
dalle letture, cioe 1’ intelligenza piena dell’ autore. Prenderö in ri- 
flesso la seconda che il Wilhelm chiama: Aneignung des lexikali
schen Stoffes, ed io estenderei o meglio commenterei cosi: acquisto 
d’ im capitale sempre crescente di voci e frasi, di norme siutattiche 
e stilistiche, di idee e fatti della storia, della letteratura, dell’ archeo- 
logia, in una parola, di tutte quelle notizie attiuenti alla vita pri- 
vata e publica del popolo romano, che si desumono dalle opere 
dei classici.

Tutti i precetti che a tal uopo si potrebbero dare si assoni- 
mano in ciö, che il docente deve trovar modo, affinche i giovani 
s’ impossessino nel vero senso della parola dei brani letti, i quali 
hanno da entraro dirö cosi in succo e sangue.

Infatti la facilitä di orientarsi nella lettura dei classici. il col- 
po d’ occhio nel distinguere gli accessorii dalle cose principali e nel 
ravvisare la struttura del periodo, la prontezza nel cogliere il vero 
valore delle parole e delle frasi ed altri vantaggi di tal fatta deri- 
vano dalla pratica che si va mano a mano facendo nell’ autore stesso. 
II frutto che se ne ricava sta in ragioue diretta col capitale accu- 
mulato e cresce fino a raggiungere quel grado di famigliarita negli 
autori, che mette il giovane in grado di corrispondere senza rile- 
vanti ostacoli alle esigenze deU’ esamo di licenza.

Ma per toccare tale meta occorre anzi tutto che il docente sia 
padrone assoluto del campo. “Dass er hierzu seinen Schriftsteller 
geuau kennen, dass er das vorliegende Schriftwerk vorher aufmerk
sam und in seinem Zusammenhange gelesen und nach den einzelnen 
berührten Seiton erwogen haben müsse, sollte eigentlich keiner Be
merkung bedürfen. Nichts ist armseliger, als wenn der Lehrer Stunde 
für Stunde seine eben erworbenen Kenntnisse wieder zu verausga
ben gewungen ist; von einer freien Beherrschung des Lehrstoffes 
wie der Schüler, kann bei oiner solchen eigenen Gebundenheit nicht
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die Kode sein . . .  1). Questa e una condizione essenziale, avvegnac- 
che in tal guisa gli viene fatto agevolmente di condurre gli scolari 
ad impratichirsi dell’autore, padroneggiando completamente tutto 
l’apparato dei mezzi necessarii a farlo intendere e gustare. Di fatti non 
puö avvenire altrimenti. Siccome in una lingua tutfco e concatenato 
e le cose apprese toniano a comparire in isvariate applicazioni, lo 
scolaro piglia un po alla volta confidonza nelle proprie forze e so 
ne compiace scorgendo como le difficultä e gl’ inciampi gli vadano 
diminuendosi a vista d’occliio. II metodo da tenersi non difficile; 
fa d’uopo solamente in sulle prime di tenacitä e pazienza. II brano 
tradotto e spiegato deve divenire proprietü. dollo scolaro, che inter- 
rogato dovrä saperne render conto, non solo traduoendolo o tutto o 
parte con ispeditezza e proprietä, ma, quel che piü monta, espo- 
nendoue il senso a, mente con parole e frasi ricorrenti appunto nel 
rispettivo brano. Non intendo dire che lo scolaro brontoli machi- 
nalmente le parole del testo apprese a memoria, ma ne esponga, 
come dissi, i concetti liberamente, valendosi del materiale linguistico 
incontrato nella lettura.

Questi brani spartl vanno unendosi da s& nel nesso di un li
bro di Livio, di un canto di Yirgilio, di un’ epistola od una satira 
d’ Orazio, ecc. compiuti i quali, lo scolaro deve sapere orientarsi in 
qualunque punto ed aver presente non solo 1’ argomento generale 
col relativo corredo di voci e frasi in esso rinvenute per la prima 
volta, ma anche tutto il complesso delle notizie importanti ivi pure 
trovate in fatto di storia, antichitä ed altro 2). Mi si dirä: non 
riesce sempre agevole il poter fare questo; perche non tutti gli ar- 
gomenti svolti in un libro od in un canto deli’ autore che si tratta, 
po sso n o  raccogliersi in un nesso spontaneo merce 1’ evidente affinitü 
delle parti, A ciö rispondo, valendomi delle parole del prelodato sig. 
Wilhelm: der Lehrstoff soll nicht bloss aufgefasst und eingeübt, 
sondern auch fest behalten werden; das feste Behalten aber ist ohne 
die das Mannigfaltige durch Zusammenfassung in Hauptpuncten be
herrschende Überblickung des Gelernten nicht möglich; der Lehrstoff 
muss daher nach seinen Theilen so angeordnet werden, dass er leicht 
zu überblicken ist 3).

1) Schräder op. c. p. 372.
2) v. Wilhelm op. c. p. 89.
3) P. p. pag. 68.
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Circa al metodo da me auteriormente toccato dei resocoufci da 
farsi coa parole e frasi del testo, il sig. Wilhelm parrebbe dissen- 
tire 1). Egli vuole che s’ imprimano nelle menti dei giovani le pa
role, lo frasi, le proprietä di sintassi e di stile ed altro, a mezzo 
di copiosi esercizj foggiati iu proposizioni che si fanno tradurre da- 
gli scolari nelle stesse ore di lettura dei classici; non gli dispiace 
anche la pratica di far enunciare senz’ altro le frasi trovate nel 
rispettivo brauo.

Io non nego che la prima parte de’ suoi precetti non sia buo- 
na; ma la vorrei riservata nella sua piena estensione per le ore de- 
stinate agli esercizi grammaticali e stilistici, i quali, sia detto qui 
per incidenza, dovrebbero abbracciare dalla III  alla VI inclusiva- 
mente due ore settimanali per classe, conforme al giudicio del prof. 
Schenkl emesso nella dissertazione altrove citata 2). Circa al secondo 
spediente suggerito dal sig. Wilhelm, nessuno negherä che non sia 
meglio riprodurre le voci e frasi, inserendole in brevi concetti libe- 
ramente esposti sul tema del testo, anzichž pretenderle cosi a modo 
di esposizione staccata, basandosi sul fallace sussidio della memoria. 
Se 1’ esposizione deli’ argomento in latino seguisse, come biasimando 
ne fa cenno il Wilhelm, £ certo ehe dessa non approderebbe ad al
tro fuorchö ad una sbiadila e pappagallesca riproduzione del testo; 
ma cosi non va fatto. II docente non ista li muto ad udire un no- 
joso rimasticamento di parole e frasi latine per parte degli scolari; 
ma egli deve vivificare le parole dello scolaro, staccandole dalla 
servile imitazione del testo, a mezzo di spesse domande, a eui non 
si pu6 rispondere colle precise frasi del libro, ed impegnando in 
certa guisa un dialogo limitato, s’ intende, alla cerchia degli ar- 
gomenti e delle idee appunto ricorrenti nel brano dell’ autore ehe 
allora si spiega. Viene da s& poi ehe iion solo si possa ma si deb- 
ba anzi eseguire quanto il sig. Wilhelm preserive riguardo alla ne- 
cessitä di rassodare nella mente dei giovani le frasi ed i modi varii 
di stile e di lingua a mezzo di opportuni esercizj eseguiti li stante 
pede, sempre perö colla mira diretta di far inteudere bene il testo, 
ehe e il compito esclusivo assegnato nelle ore di lettura.

Tali massime sono facili a seguirsi e compendiano tutta la

1) P. 92.
2) Nella 3» e 4“ io propeuderei per ore tre, in riflesso alla sintassi ehe 

ivi e preseritto di terminare.
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tarragiae di regole sugererite in proposito dai maestri di iuetodica, I« 
quali, se iu grau parte sono effettivauiente proficue al giovaue doceute, 
non si puö negare che alcune non rasentiuo 1’ ideale anziche toccare il 
lato pratico deli’ inseguamento. Egli £ perciö che tra gli altri anche 
il prof. Schenkl annette molta importanza a tale metodo, osservando: 
den übersichlichen Inhalt des lateinischen Stückes soll man latei
nisch wiedergeben lassen, womit schon die dritte Classe den Anfang 
machen kann 1). II far apprendere brani scelti a memoria e certa- 
mente buona cosa, ma se ne deve fare un uso moderato, limitandosi 
a quei passi soltanto, che per concetti sentenziosi o per una maestria 
particolare di forma s’ impongono da se alla nostra attenzione.

In quanto al parlare latino, vi sono Ginnast nella Germania 
ove si ottengono buoni risultati, e si arriva perfino nelle Classi su- 
periori a commentare 1’ autore in latino. II sig. Schräder dotta in 
proposito aurei precetti a p. 388 deli’ opera citata, i quali tu tti si 
compendiano nella massima che tale esercizio, ove si creda pure oppor- 
tuno di farlo, devesi rigorosamente appoggiare all’ argomento ed al 
frasario del testo, intendendosi sempre di autori latini, a spiegare
i quali non fa d’ uopo d’ un grande apparato di eloquenza. Ove 
questa occorre, come per esempio nella lettura de’ poeti, bisogna 
assolutameute far uso della lingua d’ istruzione, per nou storpiare 
la spiegazione sacrificandone la chiarezza e 1’ estensioue al facile 
vanto di dettare quattro idee in un latino magro e lambiccato. Su 
questo proposito osserva molto saviamente il prof. Henrichseu: . . . . 
jedoch muss der Lehrer diese Fertigkeit (di parlar latino) auch voll 
und ganz besitzen, soust interpretire er lieber deutsch 2).

I  maestri di metodica fanno molto conto delle letture private, 
dirette al lodevole scopo di dilatare il campo delle versioni che 
non possouo espandersi di molto nei limiti assegnati dal Piano sco- 
lastico. Io confesso il vero che bramerei di convincermi sul fatto 
non dirö deli’ utilitä di tale misura, che ne sono pienamente per- 
suaso, ma delle modalitä adottate per metterla in a tto ; perchü; non 
so effettivamente come tale compito possa venir messo in armonia 
colle molteplici esigenze della scuola, senza ledere gl’ impreteribili 
riguardi dovuti allo sviluppo igienico della gioventu. Anche in 
Germania si levano voci di persone autorovoli per reclamare un al-

1) Ztsft für 5. G. 1858 p. 232.
2) op. c. p. 58.



leggerimento delle esigenze giži troppo tese 1). Egli e perciö ch'io in 
tale riguardo trovo giusta questa opiuione: die Privatlectüre ist zu 
empfehlen, zu leiten, aber nicht zu fordern. 2). Convengo poi per- 
fettamente col signor Hochegger, che riserva 1’assegnamento d’un 
tale compito per le vacanze autunnali e per alcune tia  le maggiori 
che ricorrono nell’ anno scolastico. E qui sarebbe da segnirsi il piano 
tiacciato dal signor Frik Direttore del Ginnasio di Potsdam, che 
vuole, a mö d’esempio, per le ferie natalizie, o per le pasquali as- 
segnata una delle piccole orazioni di Cicerone, come p. e. pro L iga- 
rio,pro Archia poeta, ec. 3). Per le autunnali il signor Hochegger 
propone si assegni un canto di Omero pel greco, un libro di Livio, 
un canto di Yirgilio od alcunche di simile pel latino, osservando 
in proposito: die Durchprüfung dieses mündlichen Pensums in den 
ersten Lehrstunden des neuen Schuljahres könnte als eine Art sum
marischer Wiederholung des im vorigen Jahre behandelten Lehr
stoffes dienen und auf geignete Weise den Übergang zu dem jetzt 
zu behandelnden vermitteln 4).

Circa alle cosi dette letture cursorie ed intorno al recente sug- 
gerimento del prof. Kothfuchs, di destinare stabilmente in ogni classe 
dalla terza in su un’ ora settimanalo per l’eserci/.io di tradurre ex 
abrupto, io non sarei deli’ opinione di formarne un precetto pel facile 
abuso che ne potrebbe derivare.

Dirö anche della questione dei temi. Massima generale e quella 
che ci addita il Wilhelm: In den schriftlichen Aufgaben muss in 
allen Classen auf Grund des mündlich Vorgenommenen vorgegangeu 
werden. — Circa all’estensione si devono seguire i precetti di Schmidt 
e di Schräder: Beschränkung der schriftlichen Aufgaben aut ein 
geringes Mass, aber desto strenger die Forderung der Sauberkeit und 
Sorgfalt. E di nuovo il Wilhelm: Fehlerhafte Arbeiten sind als 
Mahnung einerseits die Forderungen zu ermässigen, anderseits aber 
auch verdoppelte Aufmerksamkeit auf ausgiebige Nachhilfe durch 
mündlichen Unterricht und insbesondere durch mündliche Übungen 
zu verwenden 5).

1) Entlastung der Schüler ist das allgemeine Losungsw ort-Perthes-V sdi 
Z tft. f. ö. G. 1858 fase. IV pag. 273.

2) Henriclisen.
.'f) Vedi Progr. del Ginnasio di Potsdam. 1869 pag. 20.
-il Zfcschffc. f. ö. G. 1858. pag. 457.
5) pag. 58.
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Per guidare i giovani a formarsi uno stile nessun metodo mi 
pare piü opportuno di quello suggerito dallo Schräder che, come di- 
moatrai altrove, vuole si legga molto in Cicerone e si istituiscano 
gli esercizj prevalentemeute sul modello stilistico di quell’autore. Egli 
non iscousiglia a tale scopo anche dall’uso degli autori neo-latini, 
ßiccome quelli che dettano un latino per struttura e colorito piü 
affine al genere moderno di scrivere; ma tale sua opinione e op- 
pugnata da parecchi altri maestri di metodica.

II volgere in latino brani classici tolti da autori delle lingue moder
ne viene giudicato dallo Schräder: eine zu schwierige Aufgabe, als dass 
sie selbst von den vorgeschritteneren Primanern gelöst werden könnte. 
Man mag am Schlüsse des Cursus den Versuch machen, einen Ab
schnitt aus ihnen in das lateinische zu übertragen um die verschie
denen Darstellungsgesetze beider Sprachen klar und an einem Bei
spiele zu veranschaulichen, allein diess kann nur Frucht bringen, 
wenn es durch die gemeinschaftliche Arbeit von Lehrern und Schü
lern innerhalb des Unterrichtes geschieht 1). Quest’ ö un’ osser- 
vazione g iusta ; ma i Tedeschi possono di leggieri evitare lo scoglio 
citato, perche hanno pronto il riparo nella ricca letteratura scola- 
stica, che loro fornisce i Süppfle, i Seyffert, i Vielhaber, ecc; mentre 
noi restiamo qui pure in iscapito.

Riguardo al modo migliore d’ eseguire la correzione dei temi, 
vi sarebbe molto a dire. I precettori di metodica danuo giustamente 
rilievo alla massima che 1’ opera del docente sia diretta all’ unico 
scopo di impegnare 1’ attivitä. degli scolari; quindi le note, le ret- 
tifiche, le dilucidazioni vogliono esser parche e brevi. E meglio fis- 
sare in sulle prime i segni caratteristici delle varie qualitä di er- 
rori ed atteuervisi scrupolosamente, affiuche lo scolaro sia in grado 
di rettificare lo sbaglio possibilmente da s&. La correzione vera e 
generale vuol esser fatta in comune. Molto frutto porta al docente 
la pratica di annotarsi i falli piü grossolani od in generale piü ri- 
marchevoli col nome dell’ autore de' medesimi, non per esporre il 
giovane a ludibrio dei compagni, ma per aver campo di sovvenire 
al difetto di uno o piü scolari od anche della Classe intera, diluci- 
dando ripetutamente certe regole di grammatica o di stile contro le 
quali piü di spesso si pecca.

Le regole di metodo fin qui esposte, ck’ io andai racimolaudo

1) Schräder op. c. p. 379.
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quä e lä negli aurei scritti de’ maestri di pedagogia e motodica, de- 
vono essere osservate, se vuolsi avviare 1’ insegnamento del Latino a 
miglior esito; ma oltre a ci6 occorrerebbe, a mio parere, uu altro 
provvedimento, ehe riguarda la scolaresca.

Le scuole popolari come sono organizzate oggidl, non hanno 
precisamente il compito di preparare i giovanetti per 1' accesso alle 
Scuole medie. La loro meta si ö quella di diffondere tra  il popolo 
il beneficio di una coltura piu. estesa di quello succedesse pel pas- 
sato, se il fanciullo Bntrasse nel Ginnasio, assolto tutto il corso 
delle scuole popolari, nulla vi sarebbe a ridire. Egli vi porterebbe 
un buon dato di cognizioni e, quel che piu monta, un fondameuto 
bastante di grammatica su cui basare lo studio successivo; ma coloro 
c,h’ entrano nel Ginnasio devono troncare il corso delle Popolari. 
Per conseguenza dopo la riforma, le Scuole medie si trovano a ppg- 
giore condizione di quello lo fossero prima, rispetto alla qualitä, del 
contingente di giovanetti che annualmente ricevono. Urge quindi di 
porvi uu riparo.

Io non dirö ehe s’ istituisca da noi, come nella Prussia, la cosi 
detta „Vorschule“ (scuola preparatoria), nella quäle entrano a sei 
anui compiuti quei giovanetti ehe sono destinati dai genitori a bat- 
tere la carriera degli studj ginnasiali. In quel Corso vengono educati 
ed istruiti dietro un piano conformato pienamente allo scopo a cui si 
vuol arrivare, ehe & di renderli atti ad entrare nella Is ginnasiale, por- 
tandovi lo sviluppo intellettuale necessario ed un corredo sufficiente di 
precoguizioni iudispensabili. Tale provvedimento non esiterei di ehia- 
mare eccellente, benchfc non mi siano nascoste le difficolta ehe po- 
trebbe incontrare da noi. E percid mi pare ehe utilissima cosa e non 
difficile ad attuarsi sarebbe quella d’ istituire tale scuola prepara
toria pella durata di un anno solo, nel quäle, tranne forse un leg- 
gerissimo spruzzo di latino da darsi al termine, il tempo e la fatica 
maggiore vorrebbero esser spesi nell’assodare nei giovanetti con op- 
portuno esercizio le cognizioni grammaticali della lingua materna, 
ed i primi elementi deli’ aritmetica. Ciö dovrebbesi fare a costo an- 
che ne audasse di mezzo il ritardo d’ un anno nel compimeuto 
della carriera ginnasiale — jattura soltanto apparente, perche si 
tradurrebbe in appresso in una maggior facilitä, di šalita da una 
classe ali’ altra, e sarebbero di molto scemati i danni delle ripeti- 
zioni di classi, dell’abbandouo degli studj, e tanti altri inconve- 
nienti morali e fisici; dico anche fisici, perche a sostenere la mole
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ognor crescente degli studj superiori e necessario ehe allo sviluppo 
meutale con a paiallelo anche il fisico.

Prima di chiudere questi cenili faro menzione aucora d’una 
leggiera rifonna da introdursi nell’ orario del Latiuo.

II Piauo prussiano, come dissi in alt.ro luogo, coucede al la- 
tino un orario molto largo. Non meno di dieci oro sono assegaate 
a tale oggetto in tutte le Classi ali’ infuori della prima 1) ove ne 
sono stabilite otto 2). Con un orario cosi ampio, con mezzi d’insegna- 
mento in tanta copia e cosi maestrevolmente adatti allo scopo, non 
e se nou naturale conseguenza clie il Latino vada bone. La coltura 
classica e colä piü favorita che da noi; ma con tutto ciö, secondo 
il mio modo di vedere, il Ginnasio nostro con qualche savia riforma 
di dettaglio potrebbe esser portato ad un prado maggiore di uti- 
litä publica di quello non sia il prussiano. La ragione & cbiara. 
II Latino ed il Greco devono esser il perno deli’ istituzione 
ginnasiale; ma il relativo orario non vuol essere esteso fiuo ad 
usurpare quei limiti ragionevoli di espansione, ehe devono essere 
concessi allo sviluppo delle altre discipline imperiosamente re- 
clamate dallo spirito dei tempi. Egli e pur forza con venire che 
altre  materie, come sono, la lingua nazionale, la Storia e Geo- 
grafia, la Fisica, la Storia naturale, lo studio d’ una seconda lingua 
viva, sono elementi troppo necessarj a giorui nostri perche non vi 
si abbia a dare il debito peso. Ed e qui ove il Piano nostro supera 
in utilita il prussiano ehe, come dissi, tranne la Matematica ed in 
parte la Geografia e la Storia, a tutte le altre materie assegua un 
orario troppo ristretto perche si possa ricavarne un frutto ade- 
guato 3).

II nostro Ginnasio si avvicina di piü all’ assetto normale, ed 
e precisamente la questione del Latino ehe vuol esser studiata o ri- 
solta per poter fare un passo decisivo in meglio. Qui nasce il que- 
sito: si dovrä adunque aumentare senz’ altro 1’ orario del Latino, 
aspettandosi ogni vantaggio da un tale rialzo? La questione k stata

1) I<a nostra ottava.
2) II Gymnasium Joachinum di Berlino ha nella I ore 9. In generale

il rapporto delle ore assegnate alle lingua classiche di coufronto alle altre 
materie e di 1 :1 , rapporto che in qualche luogo si modilica con vantaggio 
ancor maggiore per gli stndj classici. Qui ne ll'Austria 1’ orario delle lingue 
claseiche ha qualche cosa di piii di 1/3 detla massa delle ore d'ifitruzione.

3) La propcdcutica nella Trussia e stata bandita fino dall'anno 1856.
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ventilata e discussa in lungo e largo da penne ta len ti e gli argo- 
menti messi in campo e suffolti ad un ricco apparato di erudizione 
e di esperienze, 1’ hanno, a mio parere, anche risolta in guisa da 
non occorrere altro se non metterne iu pratica i risultati.

11 puuto di partenza nella soluzione di tale problema e cer- 
tamente quello del sig. Hocliegger „ohne eine feste Organisation im 
Lehrvorgange und Lehrmitteln bleibt jede Vermehrung der Studen- 
zalil fruchtlos 1). Lo stesso sig. Hochegger sostieue ancora con va
lide ragioui che, aumentandosi anche parzialmente 1’ orario del La- 
tino, tale aumeuto non debba avvenire a scapito deli’ orario degli 
altri oggetti. Queste massime sono scrupolosameute da osservarsi, & 
vero; ma uno studio pacato deli'argoraento nou puö non mettere 
a luce la necessitä di attuare pur qualche parziale riforma nell’o- 
vario del Latino iu alcune Classi.

11 sig. Prof. Schenkt annota molto giustamente che due 
classi importautissime, la terza e la quarta, hanno poche ore di 
Latiuo. Tale osservazione e divisa pure dal signor Hochegger, che 
dice in proposito : diese Classpu sind für den Erfolg des gesamm- 
ten lateinischen Unterrichtes die wichtigsten, und weil es eben 
nicht möglich ist in der bisher zugemessenen Zeit allen diesen For
derungen zu genügen, so beginnt shon in der dritten und noch viel
mehr in der vierten Classe ein gewisses Schwanken, das sich daun 
durch das ganze Gymnasium fortpflanzt 2). — Altro giustissimo 
appuuto al Piano e fatto pure dallo stesso Hochegger: wir können 
nicht umhin zu wiederholen dass bei der auf sparsamste zugemes
senen Stundenzahl, namentlich in den zwei obersten Classen mit 
nur 5 Lectionen, eine ausreichende Lectüre der vorgeschriebenen 
Classiker und eine nachhaltige Übung des lateinicheu Styls zugleich 
nur bei vorzüglich günstigen Verhältnissen von Lehrern und 
Schülern bewältigt werden dürfte. Diess ist unsere auf persönlicher 
Erfahrung beruhende Überzeugung 3). Tali suggerimenti sono stati 
anche in parte addottati qua e lä; la terza Classe ha ore sei, non 
cinque di Latino, il Giunasio Teresiano di Vienna ha giä da una 
serie di anni sei ore di Latiuo nell’ottava e cosi qualche altro, 
come quello di Buda; ma nella massima parte 1’orario original
mente stabilito nel Piano dura tu tt’oggi inalterato.

1) V. Ztschft. f. ö. G. 1858. p. 452.
2) V. 1. c. p. 44‘J.
3) L. c. p. 128.
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Aggiungendo quindi la mia debole opiniono proporrei pel Latino 
un orario di tale estensione: I  CI. ore 8, II pure 8, come & fis- 
sato nel Piano. In nessuna delle altre Classi 1’orario dovrebbe es- 
ser inferiore ad ore 6 settimanali. Nella terza e quarta propenderei 
anzi per ore sette in vista al fatto che oltre alla lettura dell’autore, 
conviene esaurire la sintassi latina e nella quarta trattare anche 
la prosodia.

Questo aumento d’orario pel Latino in unione al metodo 
d’ insegnamento regolato a norma de’ principj svolti anteriormente 
e puntellato all’uso di testi adatti per ogni singola parte didattica 
deve necessariamente produrre i risultati voluti dal Piauo. Io parlo 
anzi tutto dei Ginuasi tedeschi, percliö noi resteremo sempre al di 
sotto rimpetto a quelli, finche non ci sarä dato d’aver a disposiziono 
il necessario apparato de’ mezzi d’insegnamento por poter rivaleg- 
giare con successo.

G. Babuder
Direttore
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S im s ig  F e d e r i c o  — Bibliotecario, Üapoclasse nella V II.
V e t t a c h  G iu s e p p e  — Capoclasse nella VI.
V i s i n t i n i  E d u a r d o ,  lic en z ia to  n e lle  le g g i  — Custode del ga

binetto di Storia naturale.
P e t r i s  S t e f a n o ,  Membro dell’i. r. Commissione esamina

trice per le Scuole popolari e civicbe (in permesso duraute l’ iutero 
anno scolastico).

Z e r n i t z  A n t o n i o .  Capoclasse nella IV .

I v e  A n t o n i o  - -  supplente esaminato nella Letteratura ital., 
e Filologia cl., Capoclasse nella I I .

P e r s o g l i a  S t e f a n o ,  — supplente esaminato nella Letterat. 
ital., geograf, e storia.



M a je r  F r a n c e s c o ,  Caudidato assolto pel magistero nella filo- 
logia classica — supplente, Capoclasse nella 111.

D e l l a  M a r t i n a  a b b . N i c o l ö ,  docente straordiuario degli 
idiomi slavi meridionali — inseguö latino ed italiauo nella I classe 
e fu inaestro di Calligrafia — Capoclasse nella I.

G i a n e l l i  B a r t o l o m e o ,  Pittore accademico — docente straor- 
dinario del disegno.

C z a s k a  G iu s e p p e ,  Docente straordinario del Canto.

M a t t e o  S a in a ,  bidello, inserviente ai Gabiaetti e custode del 
fabbricato.

Commissario vescovile presso il G innasio:

II Reverendissimo Signore M i c h e l e  G a l l o  canonico, Deca- 
no del Capitolo della Chiesa concattedrale di Capodistria, Consiglie- 
re concistoriale.

Civica Deputaeione ginnasiale:

La compongono i S ignori:
P i e t r o  D r. d e  M a d o n iz z a  Podestä. 
A n t o n i o  D r. Z e t t o  
D o m e n ic o  Dr. d f . M a n z o n i

Cassiere dtile tnsse scolastiche:

II siguor G io v a n n i  Z a n e l l a ,  cassiere di I classe del locale 
i. r. ITfficio principale delle Imposte.
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R iparto  delle m a te r ie
N E L L A N N O  S C O L A S T I C O  1 8 7 5 .7 6

Babuder G. Direttore — Greco VIII, Tedesco IV,
5 3

de Favento G. — Religione I-VIII, Matematica II
.16 3

Mason C. — Italiano V, Latiuo V, Tedesco V, Storia V
3 6 3 4

Schiavi L . —  Ital. VI, VII, VIII, Storia IV, Propedeut. VII, VIII
3 3 3 4 2 2

Sbuele C. —  Matom. V, VII, VIII, Fisica III, IV, VII, VIII
4 3 2 3 3 3 3

Simsig F . — Latino VII, VIII, Greco VI, Tedesco VII
5 5 5 3

Vettach G. — Latino VI, Greco VII, Tedesco VI, VIII 
5 4 4 3

V isin tin i E. — Matern. I, III, IV, VI, Storia nat. I, II, V, VI
3 3 3 3  2 2 2 2

Zernits A . — Ital. IV, Latino IV, Greco III, Tedesco III
3 6 5 3

Ive A . — Italiano II, Latino II, Greco V 
4 8 5

Pcrsoglia S. —  Geografia I, Storia II, III, VI, VII, VIII
3 4 3 3 3 3

M ajer F. — Italiano III. Latino III, Greco IV, Tedesco II
3 6 4 3

M artina N . — Italiano I, Latino I
5 8

ore
8

19

16

17

21

18

16

20

17

17

19

16

13

6
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PIANO SPECIALE
DELL'INSEGNAMENTO NELL’ANNO SCOLASTLCO 1875-76

CLASSEI. — R elig io n « : Spiegazione del Sitnbolo apostolico, 
dell’ orazione domenicale, del decalogo, dei cinquo precetti della 
cbiesa e della giustizia cristiana. II. sem. Delle domeniclie e feste 
della chiesa cattolica colle varie cerimonie. —  Ita lian o . Esposi- 
zione della parte etimologica della Grammatica di Mottura e Pa- 
rato con esercizj di analisi gramrnaticale. Esercizj di analisi logica. 
Proposizioni semplici e composte. Teoria della narrazione con alcu- 
ne favole dei migliori autori mandate a memoria. Uu tema scola- 
stico ed un domestico per settimana (brevi narrazioni). Libro di 
lettura per le classi del Ginnasio inf. P I .  — I^atino. I primi ele
menti di grammatica, compresa la conjugazione nella forma attiva 
e passiva dei verbi regolari. Lettura con minuta analisi e traduzio- 
ne. Esercizj di memoria. Temi: Eesoconti in iscritto delle traduzio- 
ni dal libro di lettura. Testi: Schulz, Grammatica latina. — Libro 
d’esercizj dello stesso Schulz, trad. Eoruaciari. — Gcografia. 
Principi di Geografia matematica. La goografia fisica e politica 
deli'Europa, Asia, Africa, America ed Australia. Esercizi di disegni 
geografki a casa od in iscuola. Testo, Klun P. I. — IVIatemati- 
c a : Aritmetica - le quattro operazioni fondamentali con numeri 
iuteri e le frazioni ordinarie. — • Geometria intuitiva - linee, angoli, 
triangoli, quadrilateri e loro principali caratteri. — Testo Moönick. — 
Scicn*e n a tu ra li: — I. Semestre, I Mammiferi. — II. Seme
stre, Gl’Insotti. — Testo, il Pokorny trad. da Salvadore e Lessona.

CLASSE II. — R clig ioue. — Dei SS. Sacramenti e dolle ce
rimonie neH'amministrazione dei medesimi. — Ita liano. Espo- 
sizione della Siutassi secondo Mottura e Parato. — Definizione del
la proposizione e dolle sue specie, della fräse e del periodo. Anali
si logica di proposizioni semplici e composte. Brani facili di poesia 
mandati a memoria. Un tema scolastico ed un domestico per setti-
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mana. Testo: Libro di lettura p. II. — Latino. ßipetizione dol
le parti regolari e svolgimento delle irregolari delJ.a grammatica del-
lo Schulz. Lettura dal testo di esercizj dello Schulz, versione e ana- 
lisi. Esercizj di memoria. Preparazioni. Temi: ogni quindici giorni 
un tema in iscuola. — Tedesco. Elementi dolla Grammatica fino 
alla Conjugazione, esclusivamente. Esercizj continui in base al Mül
ler Corso pratico Parte I. Compiti: due in iscuola e due a casa 
ciascun mese. — Geografia e Storia. I. semestre: due ore 
Geografia, ed un’ora Storia, II. semestre: due ore Storia, ed un’ora 
Geografia. Storia antica, Geografia speciale dell’Africa, Asia e dei 
piü rilevanti fiumi d’Europa. Geografia speciale deli’Europa meri- 
dionale. Testo Weiter vol. I .:  Klun p. III. — Ufatematica. 
Aritmetica: frazioni ordinarie e decimali, regola del tre con appli- 
cazione, calcolo del percento, metodo delle parti aliquote, cognizione 
delle misure e dei pesi. Geometria: equivalenza ed eguaglianza dei 
triangoli, loro costruzioue e principali proprietä dedotte deli’ egua
glianza. Poligoni. Misurazione delle figure rettilinee. Teorema di 
Pittagora. Trasformazione delle figure rettilinee e loro partizione. 
Somiglianza dei triangoli. Costruzioni basate sulla somigliauza dei 
triangoli. Somiglianza dei poligoni. Testo: Močniek. — S c ic n z e  
iia turali. I semestre: Completamento della Zoologia, ciož: uc- 
celli, rettili, pešci, molluschi e radiati. II semestre Botanica. Testo: 
Pokorny.

CLASSE III. — Itelig ione. Storia sacra deli’ antico Testa- 
mento colla Geografia della Terra Santa. — I t a l i a u o .  Figure 
grammaticali ed esercizj sugli usi particolari dei verbi e delle par- 
ticelle. Esercizj di memoria con aualisi logica sopra varie poesie e 
sopra brani del libro di testo: (L. d . Lettura p. III). Un tema sco- 
lastico ed un domestico per settimana. — L a t i n o .  Grammatica 
Schulz: dottrina dei casi (due ore). Lettura: Cornelio nipote “Vito 
degli illustri generali,, (4 ore.) (Milziade, Aristide, Cimone, Lisandro, 
Alcibiade, Epaminonda, Annibale, Pelopida). Eserciz! di memoria. Pre- 
parazione. Temi: nel I. semestre un tema scolastico ogni settimana, 
nel II. semestre un tema ogni 14 giorni. — C ire c o . L ’etimologia 
fino al verbo in m esclusivamonle, giusta Curtius, appoggiata al libro 
d’esercizj dello Schenkl. Esercizj di memoria, preparazione in iscrit- 
to. Temi per casa ed in iscuola nel secondo semestre ogni 14 giorni.
— T e d e s c o .  Ripetizione sommaria delle cose precedentemente
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indicate. Conjugazione debole o forte. Esercizj e compiti come sopra- 
mandare a memoria. Testo: Miiller, corso pratico P. I continuazione, 
ed ev. P. II — Geografia e storia. I semestre, 2 ore gpografia, 
e 1 ora storia, II. semestre 2 ore storia e 1 ora Geografia. Storia 
del medio Evo. Geografia speciale deli’Europa settentrionale, del- 
1’ America ed Asia. Testi: W eiter p. II, Kluu p. III. — Mate- 
m atica. A lgebra: le quattro operazioni con iateri e frazioai, in- 
nalzamento a potenza ed estrazione della radice quadrata. Geome- 
tria : cerchio, linee e poligoni regolari inscritti e circoscritti, cal- 
colo della periferia e della superficie del cerchio. Elisse, iperbole, 
parabola, cicloide, linea ovale e spirale. Testo: Močnick. Selen ze 
natu rali. I. semestre ore 2, II. semestre ore 3. I. semestre: Mi- 
neralogia. Testo: Pokorny. II  semestre F isica: Generalitä, dei cor- 
pi. Chimica inorganica. Testo: Scliabus.

CLASSE IV. — R eligione. Storia del nuovo Testamento col- 
1’ applicazione della Geografia di Terra Santa. — Ita llan o . Analisi 
logica di proposizioni composte, delle frasi, dei gerundj semplici e 
composti, dei periodi e locuzioni poeticke, teoria delle lettere e delle 
varia loro specie. Lettura dal Testo indicato nelle classi prece- 
denti P. IV. con commenti grammaticali e storici. Esercizj di me
moria sopra poesie classiche. Un tema scolastico ed un domestico 
per settimana —  b a t i n o .  Teoria dei casi e dei modi con analogki 
esercizj. Esaurimento della sintassi (2 ore). Lettura: “Cesare de bello 
gallico„ (lib. I. VI, VII (cap. 1-30) (4 ore). Esercizj di memoria, 
preparazione. Temi: Ogni settimana un tema scolastico. — Greeo. 
Dai verbi in jxi fino ad esaurire la parte etimologica. Traduzione 
degli esercizj dello Sckenkl con applicazione della grammatica di 
Curtius. Esercizj di memoria. Preparazione. Temi: Un tema ogni
14 giorni. — Tedesco. Nei primi mesi ripotizione delle cose pre- 
cedontemente indicate. Conjugazione mista e completamento della 
morfologia. Esercizj e compiti dietro il testo Müller p. I I  Mandare 
a memoria. —  Geografia e storia. I semestre, 2 oro Geografia,
1 ora storia, II. semestre 2 ore storia, 1 ora geografia. Storia mo
derna. Geografia e statistica deli’ Austria e del Litoralo in ispecia- 
litä. T esti: W eiter p. III, Klun p. II. — ülatem atlca. A lgebra: 
Rapporti e proporzioni, regola del tre semplice e composta; regola 
d’ interesse semplice e composta; regola di societil; equazioni di 
primo grado ad una incognita. Geomotria-Stereometria: Posiziono
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reciproca di liuoe e piani: spocie principali di corpi solidi; calcolo 
della loro superficie e del loro volurae. Testo Močnik. — Scienzc 
naturali. Fisica: Meccanica, acustica, magnetismo. elettricita, ot- 
tica. Testo Schabus.

CLASSE V. — R elig ione. La Chiesa e i suoi domini. 
P. I. Apologia. La chiesa cattolica «i la sola vera Chiesa di Gesü 
Cristo. — Italiauo. Nozioni generali sulla poesia e sulla prosa, 
sui traslati e le figure, sulla buona locuzione italiana. Storia della 
letteratura dei secoli 200, 300, 400, giusta il testo Schiavi, Manuale 
di Lotteratura P. I. Eserc. di memoria. Un tema scolastico ed uu 
domestico ogni 15 giorni. — Latino. Letture da Tito Livio Libr.
I, e XXI fino al c. 38. Ovidio: Le quattro etä, del mondo, Deucalioue 
e Pirra, Fetonte, 1’Eliadi, Penteo, con analisi e commento. Ripe- 
tizione della sintassi appoggiata alla lettura, nonchö ad appositi 
esercizj tratti dallo Schultz. Iiaccolta di temi trad. dal Fornaciari. 
Esercizj di memoria. T em i: ogni 14 giorni uu tema per casa, ogni
4 settimaue un tema in classe. — Greco. Parte del primo semestre: 
completamento della morfologia. Lettura dallo Schenkl: Crestomazia 
di Senofonte: Auabasi, (Brani 5). Omero Iliade, C. I. Esercizj di 
sintassi appoggiati al testo apposito dello Schenkl. Esercizj di me
moria. Preparazione. Temi: uno ogni 4 settimane. — Tedcsco. 
llipetizioue delle parti piü importauti della morfologia accompagnate 
da copiosi esercizj. Sintassi: Norme principali riguar.io al col- 
locamento delle parole nelle proposizioni principali e dipeudenti. 
Inversione, uso deli’ infinito e participio, avverbio, preposizione, 
esercizj di memoria e di tradiuione dali’ italiauo in tedesco e 
viceversa, Testi: Fritsch Gramuiatica, Pfannerer. L. di Lettura P. I. 
Coinpiti: due in iscuola e due a casa ciascun mese. — Geograiia. 
e Storia. Storia antica fino alla caduta della Itepubblica romana 
30 a. C. Geografia relativa. Temi storici sui caratteri delle varie 
epoche e personaggi, Testo Pütz p. I. — M atciuatica. A lgebra: 
Le quattro operazioni cou interi e frazioni, frazioni contiuue, rapporti 
e proporzioni, regola d’interesse semplice, regola di societä. Geometria: 
Planimetria. Testo. Močnik. — Scienzc naturali. I. semestre, 
mineralogia sistematica. Testo: Pokoruy. II, semestre Botanica 
sistematica. Testo: Pokorny.

CLASSE VI. — R eligione. La chiesa o i suoi Dommi Parte II.
I dommi cattolici svolti uel loro nesso o uei loro rapporti. — Ita-
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liauo. Dell’iuvenzione. Nozione. delle varie specie di componimenti 
poetici. Storia della letteratura dei secoli 500, 600. Testo, come nel- 
la V. p. II. Esorcizi di memoria. Compiti come sopra. —  I.atlno. Let- 
tura : Yirgilio Eneide, canto I, II-Sallustio, de Bello Iugurtbino (1-86) 
con commento. Esercizj grainmaticali e stilistici (1 ora). - Esercizj 
di memoria. Preparazione. Temi, come nella V. — Greco. L ettura: 
Schenkl. Crestomazia di Senofonte, Anab. 1, 2, 4, 5, Omero, Iliade, 
canto I, II, - 220. Continuazione della sintassi con esercizj a voce 
ed in iseritto appoggiati al testo (1 ora per settimana). Preparazione. 
Temi: Ogni 4 settimane un tema. — Tcdcsco. Sintassi: Ripeti- 
zione e maggior svilnppo delle teorie sintattiche. - Dottrina dei casi. 
Costruzione. Gi ainmatica, Fritscb. Lettura : Pfannerer I  torno, - tradu- 
zione ed analisi di brani scelti prosaici e poetici. Compiti: due 
scolastici e due domestici ciascun mese. Esercizi di memoria. — 
(■eografia e Storia. Storia del Medio Evo dal 30 a C. fino 
alla scoperta deli’America 1492. Geografia relativa. Testo: Pütz p.
II. — M atematica. Algebra: tooria delle potonze e delle radici, 
logaritmi, equazioni deterininate di primo grado ad una e piu 
incognite. Geometria: Stereometria - Trigonometria piana. Testo 
Močnik. — Scicuzc naiurali. I semestre Antropologia. II seme
stre : Zoologia sistematica. Testo : Pokorny.

CLASSE VII. — Itelig ione. La morale cattolica. Testo: 
Martin. — Italiano. Dello stille. - Storia della letteratura del 
700, 800, dal testo : Schiavi, Manuale di lett. p. III, Illustrazione 
della I Cantica di Dante, di cui i brani migliori da apprendersi a 
memoria. - Un tema scolastico ed un domestico ogni 15 giorni. — 
Latino. Continuazione della lettura dell’Eneide, (c. VI, V II-v . 
319; VIII v. 195-270 o v. 3 91-fine; 1X 85-360. Eclogbe l , tt5,a ) 
curs. (III, V). - Lettura delle Catilinarie di Cicerone. Esercizj 
grammaticali e stilistici, un’ ora per settimana. Esercizj di me
moria. Preparaziono. T em i: come nella Quinta. —  Greco. Let
tu ra ; Demostene, Olinticho; Omero, Iliade VI, VII, Odissea. — E- 
sercizj grammaticali appoggiati al testo (1 ora). Preparazione do- 
mestica. — Esercizi di memoria. Tomi, desuuti dai brani letti, 
uno scolastico ed uno domestico ciascun mese. — Tcdcsco. (Uso 
della lingua tedesca nell’ istruzione). Iiipetizione di tu tta la sintassi. 
Lettura : Pfannerer I  toino. Grammatica Fritsch. Traduzione ed analisi 
con osservazioni filologicbe. Esercizj di memoria, Compiti: come



79

sopra. — O e o g r a f i a  e storia. Evo moderno con Geografia re- 
lativa. Quadri cronologici. Testo: Pütz p. III. — M atcmatiea. 
Algebra: Ripetizione delle equazioni di prirno grado ad uua e piü 
incognite. EquazionL di secondo grado ad una e piü incognite, 
equazioni esponenziali, progressioui avitmetiche e geometriche, calcolo 
dell’interesse composto, Geometria: Ripetizione della Trigonometria 
piana. Geometria analitica. Testo Močnik. — Science u atu ra ll. 
F is ica : Generalitä dei corpi. Meccanica, chimica inorganica. Testo : 
Ganot. — l ’ropcdeuticu. La parte logicale. Testo : Schiavi.

CLASSE VIII. — Itcliglone. Storia della Chiesa cattolica. 
Ripetizione dei punti culminanti della Dogmatica e della Morale. 
Testo : Martin. — Ita liano. Riassunto della storia della letteratura. 
Illustrazioue della II e III Cantica di Dante, di cui i brani migliori 
da appreudersi a memoria. Un tema scolastico ed un domestico ogni 
15 giorni. — JLatiuo. Lettura da Tacito. Agricola, Storie II  73-85;
V. 1-10. Orazio, Odi I. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 15, 18, 20, 22 ; II,
2, 3, 7, 13, 16, 18, 20 ; III 3, 4, 30; IV 2, 7; Epodi 1, 2, 7, 13 ; 
Carme secolaie. Satire I  1, 4, 9; II 8. Epistole I, 1. Esercizj 
come nella settima. Mandare a memoria. Preparazione. Temi, come 
nella quinta. — örcco . Lettura: Omero, Odissea (Canti I, II 
VII, IX,) Platone, Eutifrone, piti i primi 5 capi del Fedone-Demos- 
tene, le 3 Filippiche e la I Olintica. Esercizj grammaticali come nel
la VII. Preparazione. Esercizj di memoria. Temi come nella VII. — 
Tedesco. Uso della lingua tedesca nell’ istruzione. L ettura: Pfan- 
nerer, torno II. Esercizi di versione libera fatta sopra qualcho 
autore classico italiano. Letteratura nel II semestre : cenni sui prin- 
cipali momenti della storia letteraria tedesca. Grammatica Fritsch. 
Coinpiti come sopra. Esercizj di memoria. — CScograiia e Sto
ria. Storia austriaca e riepilogo della storia universale.' Geografia e 
statistica dell’impero Austro-Ungarico. Testo: Pütz p. I e III. Tomek. 
IVIatcmatica. Ripetizione di quanto fu trattato nei corsi antece- 
denti, Soluzione di scelti problemi. Testo: Močnik. — S e ie n d e  
naturali. Fisica: acustica, calorico, magnetismo, elettricitä, luce. 
Testo: Ganot. — JPropedeutica. La parte psicologica. Testo: 
Schiavi.
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0 G G E T T I  LIBERI
SLAVO

Corso I .  ore 2. — Forme regolari ed irregolari del sostantivo, 
aggettivo e verbo, in via preponderantemente pratica. — Temi ogni
15 giorni. Esercizj di lettura con minuta analisi dal libro Prva  
illirsJca (čitanka.

Corso I I .  ore 2. — Esercizj teoretico-pratici su tutte le parti 
del discorso. Dialogizzare, e temi tratti dai brani piü importanti del 
libro di lettura IllirsJca Čitanka za drugi razred, po A . Wcberu.

Corso I I I .  ore 2. —  Riassunto e completamento della sintassi, 
dialogizzare e temi tratti dal libro di lettura IllirsJca ČitanJca za 
tre tji razred , po A . Webern.

Corso IV . ore 2. — Cenni sulla storia letteraria. L e ttu ra : 
IllirsJca ČitanJca za četrti razred. Spiegazione dei brani piu impor
tanti si in prosa, che in verso con spiegazione linguistica e storica. 
Temi tra tti dal libro di lettura. Della M artina.

C A IV T O
(ore 2)

Corso 1. — Nozioni dei diversi segni musicali e studio pratico 
dei medesimi.

Corso 11. — Ripetizione delle lezioni del primo corso, e pratica 
continua sopra pezzi musicali di diverso stile. CzasJca.

DISEGNO
(ore 2)

Corso I. — Disegno lineare delle figure geometriche, e disegno 
elementare di ornamenti a mano libera.

Corso I I .  — Disegno a mano libera di ornamenti con om- 
breggi e paesaggio. Gianelli.

CALLIGRAFIA
Venne impartito 1’insegnamonto agli allievi delle classi I e II 

un’ora aettimanale per classe. Della M artina.

Coll’approvaziono superioro fu tenuto dal Dlrettore duranto 1’anno scola- 
stico uri Corso straordinario di Lingua todesca, di ore 2 settimanali agli sco- 
lari piü deboli in  talo materia, dalla I I I  ClasBe in su.
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COLLEZIONE
D E I  M E Z Z I  D ’ I N S E G r N A M E N T O

1. B ib lioteca  dei Professor!

Doni: D a li'i . r. M inistero deli' istruzione: Archiv für öst. Ge
schichte (Continuazione). — Sitzungsberichte der K. Akademie 
der Wissenschaften (Continuazione).

D alla Presidenza deli' i. r. Luogotenenza: Gesetz-und Verord
nungsblatt für das öst. Küstenland (Continuazione). — Jah
resbericht des k. k. Ministeriums für C. und U. für 1875. — 
Pflichtexemplare N. 86.

D alla G iunta P rovinciale: Resoconto delle sedute della Dieta 
provinciale., 1875. —  Stieler’ s Handatlas in 107 Karten. — 
Kandier: notizie storiche di Montoua.

D alla Societä del gabinetto di M inerva : Archeografo triestino 
(Continuazione).

D all'i. r. Ufficio di sa n itä : Garois, l’utilizzazione del mare ecc.
D al cassiere sig. Zanella: Becker, öst. Geschichte (frammenti). — 

Margini, reggia oratoria. — Vocabolario della crusca comp.
— Bartoli, del modo di misurare ecc. — Brusantini, 1’ An
gelica. — Gaula, 1’ Amadigi. — Prosa antiche di Dante, Pe
trarca, Boccaccio. — Gessner, idilli trad. dal Soave. — Della 
Casa: il galateo. — Tasso: veglie. —  Ariosto: 1’ Orlando Fu
rioso. — Tommaseo, il Perticari confutato da Dante. — Stan- 
covich, 1’ anfiteatro di Pola. — Conti, prose e poesie, vol. 2. 

D al sig. N . de B ru tti:  Patinus, Imperatorum Komanorum numis- 
mata, Argentinae 1621.

D al prof. Msg. G. de Favento : P. Favento, eure di difterite.

Conipre— Payer, die öst.-ung. Nordpol - Expedition. — L angl, 
Bilder zur Geschichte. — Borgogno, composizioni italiane. — P a- 
rato , comp, italiane. — Mayer, Geschichte Oesterreichs - Biblioteca 
degli scrittori latiui, in 32 volumi - Oest. Gymnasialzeitschrift - Ve
rordnungsblatt des Min. für C. und U. - Testi degli autori latini e
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greci che si leggouo nell’ ottava classe, n.° 106. — D .r L. Wiese, 
Verordutingen und Gesetze für die höheren Schulen in Preussen - 
Platonis Phaedo rec. M. Wohlrab. Sim sig

Bibliotecario

2. B ib lioteca dcgli Scolari

Compre —  de Am icis Olanda, Ricordi di Londra, Spagna. — 
B aker: Ismailia. B lanc:  I prigionieri di Teodoro. — Cantü: Fior 
di memoria. — de Coster: La Zelanda. — Dargaud et Nogarel: 
Daniraarca e 1’ interno deli’ Islanda. — D aux: Tunisi. — de Ga- 
bineau ed a ltri: Viaggi in Persia. — H ayden ed a ltri:  II parco 
nazionale degli Stati Uniti e la Svizzera am ericana.— Isse l: Viaggi 
nel mar Rosso e tra i Bogos. — Livingstone: II primo viaggio di 
Livingstone; lo Zambese; L’ ultimo giornale. —  M auri: II libro del- 
1’ adolescenza. — Mouhot: Nei regui di Siam, Cambodge e Lalos.
— de Moustier ed a ltr i : Asia minore e Turchia. — Poussielque: 
Florida. — Savio: Giappone. — Schweinfurth: Nel cuore deli’ A- 
frica. — Stanley: come trovai Livingstone. — Vambery: Viaggio 
d ’ un falso Dervis nell’Asia centrale. — de V arigny: Le isole San
dwich. — Vigneaux: Viaggio nel Messico.

D ir. Babuder

3. GSabinetto dl Fisica

Acquisti — Bilancia, torchio idraulico, apparato per la pioggia 
di mercurio, batteria di Sruee, pentola di Papin. Sbuele

4. Gabini'tto «II Storla N aturale

Acquisti. — Inuus ecaudatus; Cebus apella; Erinaceus euro- 
paeus; Talpa europana; Meies taxus; Mustella foina ; Lutra vulgaris; 
Euphractes septemcinctus.

Inoltre gli uccelli:
Himantopus candidus; Strigiceps cyaneus; Recurvirostra avo- 

ce tta ; Scops zorca; Platalea a ja ja ; Diomedea exulans: Phalaeroco- 
rax carbo; Corvus corone; Pastor roseus; Cinclus aquaticus; Sitta 
europaea; Trochilus viridis. Visintini.



83

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

CLASSE V. Sul Detto di Cicerone “historia magistra vitae „ 
(Dissertazione). — Le condizioni del suolo banno una grande in- 
fluenza sullo sviluppo della coltura umana (Dissertazione). — Si di- 
mostri con argomementi storici 1’ origine della lingua ita liana.— Le 
origini di Roma (da Tito Livio). —  Pensieri di Enzo prigiouiero dei 
Bolognesi. — II Crociato. — II ratto delle Sabine (da Tito Livio).
— Guido Cavalcanti a Sarzana. — L’apparizione di Matelda a Dan
te (Descrizione). — L’inverno (descrizione). — Gli Orazii ed i Cu- 
riazii (da Tito Livio). — Manfredi e Beatrice (Novella). — Pia di 
Tolomei (Novella). —  L’ intelligenza ed il censo sono la base piü 
sicura per le costituzioni politiche. — Piccarda Donati (Novella) — 
Le quattro etä del mondo (da Ovidio) (Descrizione) — Sed immedica- 
bile vulnus Ense recidendnm est ne pars sincera trahatur (Disser
tazione) — II mare (Descrizione) —  Febo cerca di dissuader Feton- 
to dal suo insano proposito (da Ovidio) (Allocuzione) •— Annibale 
passa il Rodano (da Livio) — Descrizione) — L’ amor patrio del Pe
trarca (desunto dalla sua Canzone all’ Italia. — L’ Istria, (Descri
zione storico-geografica). P rof. Mason.

ClASSli VI. — Istinto del rettile per il latte (narrazione). — 
“Non 5 il mondan rumor altro cbe un fiato,, Dante. — I falsi dia
manti (racconto). — I dotti Greci, sfuggiti al la presa di Costanti- 
nopoli nel 1453, parlano all’ospitale Cosimo de’ Medici in Firenze.
— Cbi fu durante la vita un indifferente egoista non ha diritto 
negli ultimi suoi tristi giorni alla commiserazione e al soccorso 
altrui (apologo). —  Nell’unione & la forza. — Intorno al detto di 
Aristotele: “la vera amicizia potersi solo trovare fra buoni.,, — Con- 
teguo di Ugo Foscolo verso un esaltato lettore del suo Jacopo Or- 
tis. — N ulla  victoria sine certamine. — II cavallo. — Salvator 
Rosa si salva dai malandrini mercfc l’arte del disegno. — II nau- 
fragio del poeta portogbese Camoens. —  La Spagna al primo ritorno 
di Cristoforo Colombo dall’America. — II verme da seta introdotto in 
Europa por opera di due monaci Basiliani, ritornati dalla Cina. — 
Caducitä, delle terrene bellezze. — Nascita, adolescenza e carattere

%
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di Napoleone Bonaparte. — Si mostrino certi lati di contrasto ehe 
ha la condotta d’uno scolaro premuroso con quelli d’un uegligeute.
— Che cosa volesse significare appo gli antichi quel mito di Net- 
tuno e di Minerva, contendenti per imporre il proprio nome alla 
capitale dell’Attica. —  Di quel misto di travagli e di consolazioni 
ehe ha la vita degli agricoltori. — Che per un primo piede messo 
in fallo, Si fanno cento passi alla caduta. — Lettera al proprio pa- 
dre, risanato da grave malattia. —

CLASSE VII. — Elogio di Torquato Tasso. — Post nubila 
Phoebus. — Impressioni ricevute alla lettura dei primi canti della 
Divina Comedia. — Questione a dialogo fra 1’Indoleuza e la Solerzia, 
portata a decidersi al tribunale della Sapienza. — In morto del 
compianto condiscepolo Innocente d’Ambrosi. — Considerazioni sul- 
l ’abdicazione di Carlo V. —  Come avvenisse 1’abolizioue de’ sangui- 
nosi giuochi de’ gladiatori appo il popolo romano. — II Carnovale.
—  Quanto sia nobil cosa la pietä verso i parenti, verso la pati ia, 
verso Dio. — La vita dell’uomo di mare. — II piu illustre degli 
scopritori. — Si mostri la deformitä, deli’ ira dalla bruttezza de’ 
suoi effetti — L’uomo in lotta colla natura. — Ilomo nascitur ad 
laborem (Job. V. 7), — Quod caret alterna requie, durabile non 
est: Ilaec renovat vir es, fessaque membra levat (O vid. 1. I, ep. 4).
—  Coll’esempio degli Ateniesi, liberati dal siciliano servaggio mercü
i versi di Euripide ch’essi cantavano, si mostri la potenza della 
poesia. — La necessitit, la bellezza ed i conforti della preghiera. —
II verso del Petrarca “Che quanto piace al mondo ö breve sogno,, 
(Sonetto I). — La vita di famiglia. — L’incendio di lloma e Ne
rone ehe vi canta un ditirambo. — Un giovanetto pianga la morte 
d’una carissima sorella (a modo di ballata e quasi con allargamento 
del PetrarcHesco d e tto : “Le soavi parole e i dolci sguardi Sou le- 
vati da terra,,). — Quanta varietä, di fenomeni si ammiri nella na
tura e quanto di versi caratteri negli uomiiii. —  “Nessun maggior 
dolore Che ricordarsi del tempo felice Nella miseria,, Dante, Inf. V.
—  La tratta dei Negri. —  Considerazioni intorno alla rovinosa ri- 
tirata dei soldati Napoleonici da Mosca.

CLASSE VIII. Ben usa delle ricchezze chi le adopera ad iii- 
coraggiare gl’ ingegni. — Parlata di Annibale in cima alle Alpi, per 
sollecitare i suoi Cartaginesi alla conquista d’Italia. — “Chi della



85

gloria ü vago Sol di virtü sia pago,, (Parini). — La preziositä, del 
tempo, in comento al verso di Dante: “II perder tempo a chi piü 
sa, piü spiace„. —  La mušica. —  Se si scontrino relazioni tra  il 
1°. canto del Purgatorio Dantesco ed il 1°. del Paradiso. — Arn- 
monimento di Alessandro Mauzoni: "il Santo vero Mai non tra- 
dir, ne proferir mai verbo Che plauda al vizio e la virtü derida „ 
(In morte di Carlo Imbonati). — “Non chi vittoria ottiene, Ma chi 
ben usa, il glor'ioso nome di vincitor ritiene,, (Filicaja). —  On- 
de il progresso negli uomini e 1’impotenza a progredire negli ani- 
mali ? — Quanto sieno ad apprezzarsi gli occhi nel volto umano. — 
Se sia stata piü la fortuna o il valore che abbia fatto grande il I. 
Napoleone. — Vautaggi e danni deli’ oro e del ferro. — II riso ed 
il pianto. — Donde provenga il piü delle volte negli uomini la lo- 
ro infelicitä. — Che di poema degnissimo & il fatto di Maria Teresa, 
soccorsa contro li suoi rapaci avversari dall’armi pietose degli Un- 
gheri e d’ altri affezionati popoli. — Intorno al detto dell’Ariosto : 
“Le donne son venute in eccellenza D’ogni bell’arte ove hanno po
što cura„. — Quanto sia vero il detto Dantesco: “Superbia, invidia 
ed avarizia sono Le tre faville c’hanno i cuori accesi„ (Inf.
VI.). —  Quidquid ad sumrnum venit, ad finem p r  oper at. — A 
torto disse 1’ Alfieri che Maria Stuarda non poteva offrire che de- 
bole soggetto di tragedia. — Una conveniente mediocritä, di fortu
na reude piü lieta e comoda la vita che le soverchie ricchezze.

Prof. Schiavi.
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Dati statistici della scolaresca

R c la t iv a iu c n te NELLE CLASSI I
a

a) al numero I II III IV V VI VII Vlil
oOJ

) pwbblici 28 28 2 0 14 16 9 11 13 138
Furono isoritti ) pvivati . 2 — — — — — — — 2

) straord.. 2 _ 1 3
Abbandonarono la scuola

per varie cause priraa
della fine del I I  sem. . 3 2 1 _ _ _ 1 1 8

Trapassati ..................... 1 1
Frequentavono fino alla

chiusa deli’ anno scol. . 26 26 19 14 15 11 1 0 13 134
b) al luogo natio

Da Capndistria . . . 1 0 1 1 8 7 4 2 3 1 46
„ altri luoghi deli’ Istria 16 9 9 5 9 6 5 9 6 8
„ Trieste e territorio . . 4 2 2 2 — 1 1 __ 1 2

Dal Goriüiano . . . . — 2 1 __ 1 _ _ 4
Dalla Dalmazia . . . . _ 2 _ _ 1 1 . 1 5
Dal Tirolo italiano . . _ — _ _ 1 1 2 4

_ ...... „ Voneto 2 — 1 3
„ Regno d’Italia . . . — — — — 1 1

c) alla Heligione
C a t t o l i c i ........................... 30 28 2 0 13 15 11 1 1 14 142
Greco - orientali . . . . — — — 1 _ — — — 1

d) alla nazionalitä
Italiani ........................... 30 28 19 1 2 15 11 1 0 13 138
Slavi ............................... _ _ 1 1 — — 1 1 4
G r e c i ................................ — — — 1 — — — — 1

e) ali'eta
Di anni 11 . , . . . 12 1 _ _ — _ __ _ 13

„ 1 2  . . . .  • 7 11 5 — — — _ _ 23
.  1 3 ..................... 7 12 7 3 — — _ _ 29
,  1* ..................... 2 2 5 6 5 1 ... _ 2 1
,  1 3 ..................... 1 2 1 3 3 1 _ _ 11
» 1 6 ..................... 1 — 2 2 5 3 2 -- 15
,  1 7 ..................... — — — — 2 4 7 -- 13
.  1 8 ..................... 2 1 G 9
.  1 9 ..................... — — — — — — — 3 3
.  2 0 ........................ — — — — — 1 3 4
.  2 1 ........................
,  22 . . . 1 1

2 3 ........................ 1
X 1

\
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R c ln t iv a m c n te

f) allo Stipendio

Stip.i dal fondo camerale 
iatriano a flor. 84 . .

Stip. spec. per le isole del 
Quarnero a f. 100 . .

Dal fondo Raunicher a 
flor. 84 e 90 . . . .

Dal fondo P inanza  a f. 150
Dalla G iun ta  provinciale a

flor. 1 0 0 ............................
Sussidiati dal fondo stesso

a flor. 5 0 ......................
Fondi privati a f. 62. 05 
Im porto complessivo de

gli stipendi e sussidi 
flor. 2534;05. 

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

P ag an ti nel I  semestre 
» nel I I  „

B sen tati, nel I  „
n nel I I  „

Degli u sciti nel corso del- 
l ’anno pagarono I  sem.

I I  ,
Ricavato to ta le  del didat- 

tro  f. 1404 
li) frequcntazione 

degli oggetti liberi 
L ingua  slava . . .
C anto: isc ritti . . .
Frequentarono fino al ter

mine dell’anno . .
D isegno: isc ritti . .
Frequentarono fino al ter

mine dell’anno . . .
i) alla Classificazione 

Al term ine dell’anno 1874 
-75 furono rimessi a  ri- 
petere 1’ esaine in  una
m a te r i a .............................

Di questi ripararono . .
Classificazione 1874-75 

rcttificata : 
prim a con em inenza .

prim a cl. . 
seconda cl. 
terza  cl. . 

Non furono classificati

N ELLE OLASSI t«
S
a

I II III IV V VI VII VIII
oKO

— 1 2 — 1 — — 3 7

2 2 — — — — 1 . — 5

_ _ 1 _ 1 _ _ 1 3
1 — 1

— — 2 1 2 1 — 2 8

— 1 — — — — — 2 3
1 1

28 20 13 9 10 6 7 7 100
17 lf> 13 8 10 6 7 7 84
_ 8 7 5 5 3 4 6 38
8 4 — 1 — — — — 13

3 2 _ _ _ __ 1 _ 6
1 1 2

7 2 2 2 3 IG
— 2 2 8 5 5 — 4 26

2 2 8 5 5 __ 4 26
5 15 5 4 4 2 3 3 41

5 15 5 4 4 2 3 3 41

5 4 3 2 5 1 20
4 2 1 -- 2 5 1 -- 15

5 2 2 5 2 2 2 1 21
17 13 11 10 6 7 7 12 82
2 3 3 — — — — _ 8
2 1 5 2 2 — — _ 12

1 1 1 3
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N E L LE  CLASSI OS
a
i

Degli scolari publici ordi- 
narii riportarono al te r 

1 II I I I IV V VI VII V III
oM

mine dell’ anno sc. 1875-76 
un a tte sta to  di prim a cl. 
con eminenza . . . .  

di prim a cl. . . . 
di seconda riparab. 

(attestato in terinale) . . 
di seconda cl. irreparabile  
„ torza classe . . . .  

Non furono classificati

5
14

2
1
2

6
14

3
1
2

3
12

1

3

3
7

3
1

4
5 
4 
4 
1

2
6

1

3
6

1

3
9

29
73

14
4
8

Beneficcnza locale. — L’anuo scolastico 1875-76 sarä ri- 
marchevole nei fasti dell’ istituto per 1’ attivazione di quel Fondo di 
beneficenza a cui s’ era accennato 1’ anno scorso a pag. 68 degli A t- 
ti ginnasiali.

L’ idea ivi lauciata dalla Direzione trovö appoggio e, com’ era 
da attendersi, fu prima la Spettabile Giunta provinciale dell’Istria 
a coglierla e darle vita colla generosa elargizione di f.ni 200 messi 
a disposizione della Direzione, con gentile pensiero, il giorno stes- 
so dell’apertura dell’istituto. Veniva quindi dal Corpo insegnante 
elaborato un progetto di statuti che fu onorato della Superiore ap- 
provazione e suona:

§. 1. II fondo di beneficenza ha per iscopo di soccorrere štu
denti poveri nel proseguimento dei loro studii.

§. 2. II fondo 5 affidato alla custodia della Direzione e viene 
amministrato da un membro del corpo insegnante.

§. 3. II fondo comprende danaro ed oggetti d’istruzione. I li
bri sono depositati nella biblioteca giovanile e formano una sezione 
separata della medesima; cessando di essere adoperati, dovranno ve- 
nir restituiti. II denaro viene amministrato da un membro del corpo 
insegnante scelto a tale scopo dalla conferenza dei professori.

§. 4. Per il mantenimento ed incremento di questo fondo si 
aprono delle collette fra gli scolari al principio di ogni semestre. 
Verranno inoltre accettate delle Offerte in qualsiasi tempo dall’am- 
ministratore. La Direzione e 1’amministratore si riservono ancora
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di fare appello una volta all’anno, e precisameute al principio di 
ogni anno scolastico alla generositä dol pubblico.

§. 5. II fondo ver ra eventualmente aumentato aucora col rica- 
vato di qualcbe trattenimento letterario o musicale da parte dol 
Ginnasio.

§. «. Le Offerte in danaro saranno da distribuirsi i n , sovven- 
jiioni a misura dei bisogni eventuali e con osservanza delle norme del 
presente statuto, a meno ehe l’oblatore non abbia dichiarato ehe 
la  sua offerta debba esser dedicata alla pura fondazione della so- 
stanza cap ita le .— I civanzi di cassa saranno da capitalizzarsi alla 
fine deH’anno scolastico, ed andranno in aumento del capitale del 
fondo di beneficenza.

§. 7. Le sovvenzioni vengono accordate dalla conferenza verso 
domanda in iseritto dietro proposta del capoclasse, ed avuto riflesso 
ai mezzi sussistenti. In casi di urgenza il Direttoro d’accordo col- 
I’ amministratore ed il capoclasse — in assenza di questi il Diret- 
tore solo — sono autorizzati di accordare una sovvenzione fino 
aU’importo di fiorini ö (sei).

§ 8. II corpö insegnanto si riserva il diritto di poter, in base 
ad esperienze fatte, riformare i presenti statuti coli’ approvazione 
superiore.

§ !). L ’ amministratore presenta al corpo insegnanto alla fine 
deli’ anno scolastico il suo resoconto e questo viene pubblicato nel 
programma annuale.

§ 10. In caso di scioglimento di questa istituzione il corpo 
insegnaute si riserva di destinare il fondo ad altro scopo di benefi- 
cenza.

Capodistria 20 maržo 1876

p .  j ->ABUDER
D irettore

N. 440 
" S. I.“

Approvato

L ' I  R . Consiglio scolastico provinciale deli’ Istria  
Trieste il 29 Maržo 1870

Pino m.p.

/



G estione del Fondo
DUKANTE l ’ a n n o  s c o l a s t ic o  1875-7G

A. Iiilro ito

1 Dall’Inc. Giunta prov.
tleli’Istria . . . f. 2 0 0 .—

2 Dal sig. Giandouato 
Colombis . . . „ 10. —

3 Da uua colletta fatta
fra gli študenti della
Classo I . „ 13.25

11 . „ 22 .80
III . „ 7 .9 0
IV

V
VI

VII 
VIII

18.— 
13. 50 
20 , —  

9. —

Totale f. 319.45

B .  E m I o

1 Tasse d’ «Immissione 
por 5 seolari della
Classe I. . . . f. 10 .50

2 Libri scolastici sorn- 
ministrati ad alcuui 
se.olari . . . . „ 19.25

3 Didattro per altri štu 
denti . . . .  „ 4 6 .  —

4 Sussidi in danaro „ 7 1 .—
5 Oggetti di cancelleria „ 4. —

Totale f. 150.75
Introito „ 319 .45

108. 70Kes to

Prof. Carlo Sbuclz 
Amministratore

Atto particolarc (li bencficenza. — L’ lil. Signore Cristoforo 
D.r do Belli bramando ehe restasse un segno deli’ affotto cho nu- 
triva pei suoi compagni di scuola il compianto giovinotto Ltiigi Ot- 
toniello di lui figlio, distiuto scolaro della Ia Classo, rapito improv- 
visameute al Ginnasio da morbo crudelo il giorno 19 Pebbrajo 1876, 
metteva a disposizione del Diretbore la somma di f. J5  quäle ceuso 
legale d’ mi capitale redimibile gi«\ assieurato ali’ esistonza del gio- 
vinetto estinto, esprimendo il desiderio, ehe tale impoito, il quäle 
verrä contribuito regolarmeute d’anno in anno, venga dato di prefe- 
renza ad uno scolaro povero della Classe cui sarebbe appartenuto per 
regolare progresso 1’ amatissimo di lui figlio.

II Direttore ringraziando dal piu vivo del cuore i pii oblatori 
si raccomanda anche pell’ avvenire alla loro generositä.
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K S A M 1  1>I  J I A T U R I T A

S’ iusiiiuarono pell’ esame di maturitä al termine dell’ anuo 
scolastico 1875-76:

Scolari pubblici del Ginnasio 12 | Scolari esterni.......................2*)

Durante 1’ esame in iscritto, che fu tenuto i giorni 20, 21, 22, 
23, 24, 26 e 27 Giugno p. p. furono elaborati i tomi segueuti:

1) Lingua ita lia n a : L’ uomo e per natura destiuato alla so-
cietä.

2) Vcrsione dal latino in  ita liano: Corn. Tacito, Dialogo de- 
gli Oratori, cap. 30, e cap. 31 fino alle parole “neque in vitiis nu
merantur. „

3) Vcrsione. dali'italiano in  la tin o : Morte di Alessandro Ma
gno (Manzi).

4) Versione dal greco in  ita lia n o : Omero, Odissea C. XXIV 
v. 285-330.

5) L ingua tcdcsca: Beschreibung des Geburtsortes (toma li-
bero).
^  6) M atcm atica: P  quesito: Un padre promette a suo figlio
im premio di soldi 20 per ogni problema risolto senza errori; al 
contrario per ogni problema fallato dovrä, egli restituire al padre 8 
soldi. I)opo 30 problemi risulta che al figlio rimangono f. 4, sol. 32. — 
I I0 quesito: Qual posto occupa nella serie 2, 2 ’/*, 3, 3 V2, . . . .  
il nimiero 282, e quanti termini si devono sommare per avere la 
somma 135? I I I0 quesito: Si trovi il volume di una piramide retta, 
che ha per base un ottagouo regolare inscritto in 1111 cerchio, il cui 
raggio h 1, e l ’altezza 3.

7) Lingua slava: Un candidato di nazionalitä slava elaborö 
il tema liboro seguente: “Odkritje Amerike,, po K. Kolumbu — Un 
candidato di nazionalitä italiana ebbe a compito la versione dali' i- 
taliano in islavo di un brano iutitolato: „II levare del sole“,

*) Uuo di quosti si ritirö uel corso degli esauii in iscritto.



Gli esami a vocc fuiono tenuti i giorni 17, 18, 19 Luglio sotto 
la presidenza deli’ 111. sig. Ern. D.r Gnad i. r. Ispettore scol. prov. 

L’ esito dei medesimi £ il seguente;

Vennero dichiarati maturi con ilistiiizionc:

Corsetti Antonio da Velletri (d’ anni 18)
Fonda Gian Donato da Pirauo ( •• 18)
Ravalico Nicolö da Pirauo ( „ 20)

m a tu r i :

Cliersich Carlo da Clierso ( „ 1!))
Gini Angelo da Pareuzo ( . 20)
Leva Giovanni da Lussingrande ( w 19)
Velcicb Giovanni da Dragosiči (is. di Cherso) ( , 19)
Villotti Paolino da Segonzano (Tirolo it.) ( ,, 22)

Due candidati vennero rimessi a ripetere 1’ esame in una ma-
teria al termine di dne mesi. — Dne candidati appartenenti al Gin- 
nasio vennero rimessi ad uno nuovo esperimento in tutte le materie 
al termine di sei mesi, lino (esterno) fu dichiarato semplicemente 
non maturo.

Dei candidati ehe superarono 1’esame intendono di applicare 
agli studj politico-legali 2 ; al magistero nelle scuole medie 4; alla 
medicina 1; indeciso 1.



C p vO N A C A  D E L L ’ JsTITUTO

L ’anno scolastico 1875-70 fu iuaugurato il giorno 16 Ottobre
1875 col solenne Ufficio divino.

II risultato deli’ iscrizione offerse novella prova deli’ affluenza 
oguor crescente di scolari a quest’ Istituto. Prospere pure presen- 
tavansi le condizioni del personale insegnante, poiche le lacuue la- 
sciate dal docente Pietro Mattei nominato al Ginnasio coniunale di 
Trieste e dal doc. Stefano Petris che otteneva un pennesso d’un anno 
per prestare il servizio militare come volontario, venivano coperte 
da due persone pienamente qualificate, i signori Antonio Ive istriauo 
ed Antonio Zernitz triestino, il quäle nel corso dell’ anno veniva no
minato a docente effettivo.

II giorno 17 Ottobre il Corpo insegnante e la scolaresca as- 
sistevano alla Soleunitä cittadina celebratasi nell1 occasione in cui 
Sua Signoria Illustrissiina e Keverendissima il neo-eletto Yescovo 
delle diocesi unite di Trieste e Capodistria Mons. Giorgio D.r Do- 
brilla faceva il suo ingresso nella Cbiesa concattedrale di questa 
cittii.

Li 3 Novembre 1875 tenevasi l’esame di maturita a due Cau- 
didati esterni ed a tre Candidati d e li 'istituto, riinessi dne mesi 
prima a ripetere ,1’esame in una materia. Questi tre venivano dickia- 
rati maturi pegli studj universitarj, cosi pure uno dei due Caudi- 
dati esterni suaccennati; 1’ altro veniva rimesso ad un secondo espe- 
rimento al termine di sei mesi.

Altro esame di m aturitä straordinario tenevasi il giorno 4 Aprile
1876 a duo candidati estern i;-uno  dei quali ritiravasi d a li 'esame 
per indisposizione, 1’altro veniva dicbiarato maturo con distinzione.

II Ginnasio ebbe 1’ onore della solita visita d’ ispezione da parte 
deli’Illustrissimo signor Ispettore scol. provinciale Brnesto D.r Gnad 
nei giorni 29, 30, 31 Maggio; 1, 2, Giugno.

Dall’Eccelsa I. lt. Autoritä scolastica provinciale ebbe la Di-
reziono tutto l'appoggio.

Furono äccordati anche in quest’anno degli importi straordi- 
narii ad incremento dei mezzi d istruzione o pel lustro e decoro 
deli’ istituto. Pel Gabinetto di lisica veune messa a  disposiziono la
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somuia di fior. 3G8; por la Scuola di disegno fior. 92 ; pel com- 
pletamento del mobigliare fior. G02.

Con ciö il Gabinetto di fisica fu messo ad un punto clio poco 
gli manca per raggiungere lo stato normale.

Tali dotazioni straordinarie vamio ormai da qualche anno an- 
meutando notevolmente i provvonti ordinarii, ehe fuiouo per 1’aimo 
1875-76, i spguenti:
Biblioteca dei professori. — Dotazione costante . . . f. 100. —

Duplicati di attest. semestr. „ 4. —
Tasse d’ ammissione . . . „ 75. GO

Biblioteea dogli scolari - -  (contributi v o lo n ta rj) ......... 34.80
Gabinetto di fisica — dotazione co s tan te .... 200 .—

„ di Storia naturale „ ........................... . 84. —

Insieme f. 498.40
II Ginnasio perde colla fino dell’anno scol. tre docenti: il pro- 

fess. Eduardo Visintini va ad occupare una cattedra al Ginnasio 
commiale di T rieste; il sig. Antonio Ive testfe favorito dali’ Ecc. 
Ministero d’ un snssidio di viaggio, parte per 1’ Italia allo scopo di 
perfezionarsi negli studj di filologia romanza per coprire poi una 
cattedra universitaria; 11 rev. Abb. Nicolö Della Martina, doconte 
straordinario d’ idiomi slavi meridionali ed ausigliare per altre ma- 
terie d’obbligo, lascierä pure il Ginnasio per la nomina avuta recen- 
temente a cooperatore parochiale in questa cittä.

La Sp. Autorita comunale fu, come sempre, disposta a favo- 
rire l ’ interesse deli’ istituto, e cosi in ispecial modo la Sp. Giunta 
provinciale dell’Istria.

I /In c l. i. r. Autorita politica distrettualo in luogo fu pure in 
ogni incontro cortese di appoggio e di caldo interessamento pel- 
1’ istituto.

All’Ecc. Luogotenenza di Trieste ed all’ Ecc. imp. reg. Mini
stero dell’ Isti uzione vogliono esser rese le piü distinte grazie per 
la somma liberalitä addimostrata nel dotare di stipendj scolari di 
questo Ginnasio, com’ebbesi reGentemente un esempio, quando dei 
dieci stipendj graziosamente fondati da Sua Miicsta Imp. Heg1. 
Apost. con Venerata liisoluzione dei 23 Luglio 1875 per študenti 
deli’ Isolo del Quaniero, non meno di cinque furono accordali a 
giovani appartenenti a questo Istituto.



D i s p a c c i  p i ü  i m p o r t a n t i
pervenuti durante I’ anno scolastico

21/XII-75 n. 191G9. - - L ’ecc. i. r. Ministero dell’istruzione 
emana 1’ ordine delle vacanze entro 1’anno scol. Le norme relative 
per questo Ginnasio sono le seguenti; L ’anno scol. si apre il 1. 
ottobre —  il primo semestre si cliiude li 26 Febbrajo. — Negli 
istituti perö ehe, come questo, tengono le vacanze di carnovale, 
la chiusa del I Semestre, pel caso non avesse ad essere diätante 
piü di ima settimana avanti o dopo 1’ultimo Sabbato di Carnovale, 
cadrä, in questo giorno. In tal caso il I I 0 Semestre comincerä 
col prossimo Venerdi. — Oltre alle Domeniche e feste comandate 
sono aucora giornate di vacanza: il 4 Ottobre siccome giorno ono- 
mastico di S. MaestiV l'Angustissinio n ostro Imp. c Re — A Natale, 
dal 24 al 27 Dicembre Nel Carnovale, l ’ultimo Lunedi e Marte- 
di (se avesse a coincidere la chiusa del I Semestre, vale la norma 
superiormente iudicata). — A Pasqua, dal Mercoledl prima fino al 
Martedi incl. dopo la domenica di Pasqua — Alle Peutecoste, il 
Sabbato prima ed il Martedi dopo le feste. — Al Direttore e facol- 
tativo di dare due giornate di vacanza entro l’anno scol.

3/XI-75. n. 1791. — L’ecc. i. r. Consiglio scol. partecipa die 
Sua Eccellenza il Sig. Ministro del Culto e deli’ Istruzioue affidö al 
Direttore giunasiale G. Babuder la Direzione deli’ i. r. Commissione 
esaminatrice per le Scuole popolari generali e civicke residente in 
Capodistria.

Lo Spett. Muuicipio locale con Nota 26 Marzo 1876, n. 594 
encomia e ringrazia il Corpo insegnante e la scolaresca per la va- 
lida opera prestata nell’ occasione di un incendio.

20/IV-76. n. 536. — L’Ecc. Consiglio segnalando un caso di 
avvelenamento avveratosi in una Scuola pubblica di disegno nella 
Stiria, mette in seria avvertenza la Direzione a vegliare affinebe gli 
scolari che frequentano lo studio del disegno usino le debite cautele 
liel maneggio dei colori.

26/VI-76 n. 4307. — L’Incl. i. r. Capitanato distrettuale in 
luogo partecipa l ’avviso di coucorso a stipendj per scolari che vogliono 
dedicarsi a ll’agraria nell’ Istituto Francesco Giuscppino di Mödling.
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L’ a per tu ra deli’ anno scolastico 1876-77 avra luogo il 1 otto- 
bre a. c. colla consueta fmmone religiosa alle ore 10 ant.

L’ iscrizione principierä il giorno 27 settembre e continuerä 
fino al gioruo d’ apertura, dalle 9 alle 12 ant.

Gli študenti dovranno comparire a ir istitu to  acconipagnati 
dai gcnitori o  dni rappreseutanti dei mcdcsimi, i quali s o h o  to- 
nuti a dar avviso alla scrivente presso qualc fainiglia intendano 
di collocare a dozzina li rispcttivi fiffli o raccomandati. Oosi pure 
dovranno comparire muniti della fede di povertä,, estesa in piena for
ma legale, quegli študenti ehe vorranuo aspirare ali’ esenzione dalla 
tassa scolastica.

Iminediatamente dopo 1’ apertura avranno luogo gli Esami di 
ammissione, riparazione, ecc.

Dalla Direzione deli’ l„ R. Ginnasio Superiore

Capodistria, li 31 Luglio 1876.

11 Direttovo

G. Babuder
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