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DELL’ E D M Z IO U E  REMfllOSA NEI « S l

II nuovo stadio d’istituzioni liberal! nel quäle entrö da due 
anni il nostro impero sccsse pm ondam ente gii enim i. susei- 
tando in molti, essendo .i’uomo per natura piü facile äd esse- 
re astemio che temperante, ardeute brarna di vie piü larghe 
franchigie, in altri non pochi forte apprensibne eh e . la (roppa 
libertä non degenerassQ in Iicenza e non cQmp»ometlfer>se hi 
pubblica tranquillitä e 1’ avvcnire della nionarchia Le scnoje 
si risentirono anch’esse della natura de? tempi, imperci'occlie 
se anche a nessuno possa cadere in mente che le conce&se 
libertä rallentino il freno della scolastica disciplina, sc anche 
tutti debbano convenire nel principio, esscr ora piü che mai 
neeessario di tenerla in vigore, avvegnache qnanto maggiori 
bono le libertä tanto piü 6 necessario di educare la gioventü 
al rispetto verso le «utoriiä ed all’esatta osservanza delie 
leggi; pure parve a taiuni, che la legge fondamentale sui di« 
ritti dei cittadini austriaci, 21 Decembre -1867, e quella sui 
rapporti della scuola colla Chiesa, 25 Maggio \ 868, modificas- 
sero in qualche parte lo spirito del Piano d ’Organiszasione 
pei Ginnasii e derogassero a parecchie delie sue disposbions, 
Di quanta importanza sia la questione lo vede clnuaqjie, Si 
tratta non di un metodo ma di uw» mßss.ma generale, si 
tralta se possa venir tolto daH’insegnamento ginnasiale cid che, 
secondo i priaeipii de! Piano, costituiva linora l ’elemento e* 
ducativo priacipale, cui veniva »ppoggiato ii compito di fcr- 
mara dei earatteri aobili ed clevali. Ben lontanö daiia pre- 
iesa di esaurire in poche pagine un quesiio cosi vitale, e- 
sporrö le mie vedute, coila fiducia di far cosa grata a que’ tutti 
pei quaii 1’ istitüzione della gioventü e di qual.-he (rnportania.
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11 Piano di Organizzazione parte dal principio. ehe comc 
!o scopo deli’ istruzione £ la coltura formale degli scolari, 
cioe lo sviluppo delle loro potenze mentali, cosi il fine del- 
V educazione e la formazione di caratteri nobili ed elevati. 
11 mezzo per raggiungerc questo fine lo vede il Piano 
nell’elemento religioso, al quäle perciö da un’ assoluta impor- 
tanza. « 11 problema di maggior importanza, dice il Piano (In- 
trod. pag. 9), e di piü difficile soluzione pegi’islituti di pub« 
blico insegnamento e di far si, ehe tutte le varie parti pro- 
cedano di conserva malgrado la diversitä delle materie, e con- 
ducano a perfezione il frutto ehe costituisce 1’ ultimo fine del
le discipline pedagogiche, un caratterc elevato e nobile. » 
« La tendenza di tutte le materie deli’insegnamento ad idee 
di religione e di morale, ed una buona disciplina » sono i due 
mezzi ch'esso assegna a tla formazione del carattere. (ibid. pag, 
10). Quindi preserive: « L’ istruzione religiosa ed opportune 
pratiche religiöse dovranno diffondere ed alimentare la vera 
divozione, quelln, che egualmente aliena dalla superstizione 
e dalla bacchettoneria come dali’inane indilferentismo e da uno 
scetticismo superficiale, ha la sua radice neH’umiltä del cuore.
I professori porranno coscienziosamente riguardo, tanto nell’ i- 
struzione che nel loro contegno, ad evitare tutto cid ehe po- 
tessu indebolire i sentimenli della vera religiositä, e si ado~ 
preranno anzi, per quanto sta in loro, a corroborarli. » (ibid. §. 
66. num, 2). » Dal fin qui detto emerge con tutta chiarez- 
za, essere il Piano d’Organizzazione pei Ginnasii tutto pene- 
trato dali’ idea, ehe la religione e un elemento essenziale al- 
la formazione di carutteri nobili ed elevati. Esso preserive, 
ehe gii scolari ricevano 1'istruzione ed un’educazione religio
sa, e quest’ultima non dal solo Catcchista, a cui e affidato 
1’ insegnamento delle veritä religiöse c lo sviluppo dei senti
menti di religiositä, ma si anche da tutti gli altri docenti, 
ili modo ehe tutle le materie deli’ insegnamento tendano ad 
idee di religione e di morale comc od un centra comitne. Pre
serive pure, che opportune pratiche religiöse promuovano la 
vera divozione, e ehe i professori debbano coscienziosamente 
non solo evitare tutto cid ehe potrebbe indebolire il sentimen
ta della vera religiositä, ma adoprarsi anzi, por quanto sta in 
loro, a corroborarlo,
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Nasce ora la questione, se queste disposizioni debbano 
tu tfo ra  servire di norma ai corpi insegnanti nei ginnasii del- 
1’Austria, o se le due leggi, del 21 Decembre 4867 sui diritti 
generali dei cittadini austriaci, e dei 25 Maggio 4868 sui rap- 
porti della scuola colla Chiesa, non abbiano per avventura mo« 
dificata, almcno in qualche sua parte, 1’indole religiosa-mora- 
le del Piano d’istruzione. Io čredo assolutamente ehe no; im- 
perciocche, se anche colla priina legge vennero parificati i 
culti, e la Rcligione Catlolica non si puö quindi piü dire la 
dominante, ma piuttosto la religione della grande maggioranra 
degli Austriaci; se anche per la seconda legge venne sottratta 
alla Chiesa ogni giurisdizione sugl’istituti scolastici, lasciando 
le perö sempre lutto ciö che spetta all’ istruiione religiosa ed 
alle pratiche di divozione; non č perciö che sia stato cambiato
10 scopo a cui devono per la loro stessa natura tendere i gin- 
nasi, ne sia stata modificata in qualche modo la missione edu- 
cativa dei professori, nč tolti di conseguenza i doveri clie loro 
incombono anche sotto il riguardo morale e religioso.

La legge fondamentale sui diritti dei cittadini garantisce 
ad ognuno « la piena libertä di fede e di coscienza » (Arti- 
colo 14.): e quindi appunto con ciö suppone ehe ogni cittadino 
nustriaco abbia una fede e coscienziosaraente la professi. Lo 
Stato rispetta i convincimenti religiosi di tutti, e proclama e* 
guali inanzi alla legge tutte le confessioni, ma da ciö non segue 
ch’esso faccia una posizione legale ali’ irreligione. No certo; 
ehe anzi la detta legge dichiara (Art. 45.) di non tutelare »e 
non quelle associazioni religiöse che sono come tali riconosciute 
dallo Stato, ed esige uno speciale permesso onde introdurne 
delle nuove. Lo Stato puö riconoscere, quando non sieno perico- 
losi alla pubblica quiete, dei nuovi culti (Leg. cit. art. 16), ma 
non mai delle associazioni ehe si professino prive di principj 
religiosi positivi, c sprezzatrici o nemiche di un culto ricono- 
sciuto. Ciö non essendo neppur pensabile, potrassi mai, non 
dirö supporre, ma neanche inimaginare, ch’esso permetta chc 
s’eschida dai ginnasii 1’elemento religioso, o ehe venga attac- 
cato nell’esercizio deli'attivitä ehe legittimamente gli compete?
11 Ginnnsio e chiamato ad istruirc. Potrebbe lo Stato essere 
indifferente a ciö, che la gioventü apprendesse i principii della 
filologia, della m a t e  matica, della storia, delle scienze natura!).
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e non quelli della p rop na  religione? II Ginuasio e chiaraato ad 
educare. Dovrebbero i giovani venir educati a spiegarc gli anti- 
clii classici, a svolgerc problemi, a capire il nesso dcgli avveni- 
menti storici, e non ad un pio sentimcnto reiigioso cd alla ve
ra divozione? Io sono intimamente convinto che non si potreb- 
be fare al governo torto maggiore, che d’attribuirgli in quc- 
stione di tanto momento indifl'erenza o freddezza; impercioc- 
ehe, quand’anche vogliasi Iasciare da parte ogni altra conside- 
razione^ come mai uomini eminenti che reggono le sorti d’ un 
impero potrebbero dimenticare la severa lezione che diede ol 
mondo la rivoluzione francese dell’89, e come Ia mancanza 
deirelem ento reiigioso mcnasse una nazione colla c generosa 
a bagnarsi le mani nel sanguc del proprio re. a coilocar sul- 
1‘ altare la dca Ragione, per decrctare otto mesi dopo I’ esi- 
stenza d d l’Essere supromo? Pido.tc advcrsus Deos sublcita, 
serisse Cicerone, fides cliam cl socieltts humani gene) ix cl ex- 
cellentissimn virlus juslilia  lollilur. Si polrebbe opporre, ehe 
tolta pure dai ginnasi l'istnizioiic religiosa, dossa resla sem
pre aecessibile ai giovani nella Chiesa. Lascio, die non tulti i 
giovani conoscono sempre ed appieno l ’importonza deli’ele
menta reiigioso, e che quando il ginnasio mostrasse di non 
trovaplo ncccss^rio per la loro istituzione, parte di loro po- 
trcb.be non endare a cercarlo nelie Chiese; lascio che al pri- 
ir.o svcgliarsi dolle passioni la severa voce della Religione di- 
vcuta importuna a parecclii, i quali trovano ben troppi esempi 
di persone, die allevate al gusto ddlc  solo cose che ianno uia- 
terialmenle piacere l’esislenza, curano poco la vita dello sp i* 
rito, non amauo la religione, e meno i di lei ministri, foise 
perche persuasc, essere la fede isuona per le inoUitudini, chi 
poi e ehiamato al sapere poternc tar senza, od adotiarne soio 
quel lantü che non gli tla noja. Ma 1’ istruzione che si da nel" 
le Chies^, puo bastare per giovani študenti d’un Ginnasio? 
L'edueazionc religiosa che riceve il popolo, puo stimarsi suf- 
fu'ienfo pegli sludiosi delle scuole me die ?

II popolo dedilo a lavori materiali non sente il bisogno 
di spingcre le sue ricerche in un ordine d ’idee superiori 
alla levatura del suo spirito ed al suo svilnppo mentale; egli 
resta nella religione in cui e nato, o se la cambia, lo l'a, o per 
cause sopranoturali che ve lo determinano, f> per altri estrin-



seci motivi, nun mai in conseguenza di profonde disquibi- 
zioni; professando la religione de’ suoi avi, ciascuno credc 
quanto gli fu insegnato quand’era fanciullo, quanto g l’insegna 
il suo curato, ne gli vicne in mente di potor dubilare che quan- 
t ’ ode possa non esser vero. Kon e cosi di chi cammina sulla 
via della scienza; questi sente profondamente il detto di S. 
Agostino: Quid magis oppclil cfninia quam verilatem? e si da 
ardentemcnte a cercarla; non si appaga di cognizioni super- 
ficiali, ma ne inquirisce il perche, non si piega all’autorita 
d ’altri, ma disamina, analizza, confronta, ned e tranquillo tino 
a che non abbia diradato dalla sua mente ogni dubbio. Ora sc 
l'uomo che ha una vera coltui’a formale scnte cosi profonda- 
mente il bisogno di conoscere la veritä in genere, potrassi 
t'orse dubiiare ch’egli profondamente non senta il bisogno del 
Vero religioso? E s’egli, occupandosi della natura di qualsiasi 
oggetto, vuol venirne perfettamcnte in chiaro, ned e contento 
äinche non abbia sciolto ogni (iubbio, non sarä evidente che allo- 
ra specialmente vorrä andarc al fondo delia veritä quando si 
iratti di cosa che intei'essa ccsi vivamente la tranquillitä della 
sua ccscienza? Egii 3  dunque necessario ehe la studiosa gioven- 
u riccva un’ istruzione graduale, corrispcndente ai bisogni del- 

l ’etä sua e delia condizione acu i vien preparata, la quäle istru- 
xione, oe nel ginnasio-inferiore deve limitarsi d’assai nella ri* 
«'.erca dei perchä, nel ginnasio supei'iore deve prendere forma 
scientifica, sviluppare i fondamenti d- l̂la religione ed il senso 
di quelle grandi veritä che il cristiano cattoJico e chiamato a 
>:redere ed a praticare. 11 Piano d’istruzione chiarna ben a ra- 
gione i'.iane rindifferentismo religioso, e superficiale Io scetti- 
r.ismo, lüiperciocche derivano da un’ignoranza voiontaria e pro- 
urata, e manifestano abbrutimento di spirito e profonda cor- 

. iiaione. Ne voglio diSsimulare, non poiersi parlare nel gin- 
:':asio Jella vera seienza teoiogiea; ma ! principii di credibi- 
litä „ui quali öi baoa la dimottraiione della veritä del cattoi- 
-■ isnio sono tanio evidenti, e tanto logico e il sistema della dom- 
.natica e della morale cattoiica, che basta ai bisogni presenti del» 
a gioventü itudiosa dei ginnasi e serve di soiida base per disqui- 
lsioni ulteriori a progredita coltura, ende covne, a cagion d’e- 
fiüipio, g; riraefte il c.aicolo sublime alle universitä cd allo 

studio domestico, cosi si rimette alla tcohgša od allo studio
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privato Pulteriore sviluppo nella dommatica e nella morale, 
colla differenza perö, ehe chi non si dedicherä al ramo mate* 
matico poträ iasciare ad altri il calcolo sublime, ma qualun- 
que siasi il ramo a cui si dedichi il giovane dichiarato matu
ro, esso dovrä sempre coltivare lo studio dclla religione, im- 
perciocche resta sempre vero ed innegabile, ehe come ogni 
uomo ragionevole deve professare una religione, cosi ogni uo- 
mo colto deve sapersi rendere conto della religione ehe pro- 
fessa.

Come Pistruzione ehe si riceve nella Chiesa non corri- 
sponde ai bisogni dello sviluppo intellettuale dei giovani stu- 
diosi, cosi loro non pu6 menomamente bastare neppure 1’edu- 
cazione ehe il popolo riceve dal clero. II Piano d ’istruzione, 
nei considerare come ultimo fine delle discipline pedagogiche 
e come frutto alla maturazione del quäle deve concorrere 1’in- 
sieme delPinsegnamento, la formazione di caratleri elevati c 
nobili, da al ginnasio un compito delicato assai ed oltremodo 
difficile. II carattere costituisce P to morale deli’ individuo, ab- 
braccia tutte le potenze, informa Panima tu tta; chi ha un ca
rattere elevato e nobile, pensa, vuole e sente in maniera no
bile ed elevata, e non a balzi ma costantemente, e non come per 
isforzo violento, ma per impulso spontaneo, come espressione 
deli’ io morale informato ad elevatezza ed a nobiltä di pensie- 
ri, di voleri e di sentimenti. E crederemo di iniziare Pedu- 
cazione d’un tale carattere senza il soccorso della religione,
o non diremo piuttosto, che per nessun altro mezzo se non 
per quello della religione & possibile di formarlo? Accioc- 
chö P uomo pensi altamente e nobilmente e d ’ assoluta necessi- 
tä che abbia profondamente impressa nella mente 1’ idea del 
dovere morale, e che questa idea sia in lui ferma e preponde- 
rante cosi, da risvegliarsi spontaneamente e con tutta chiarez- 
sa ad ogni circostanza. Ora, questa idea del dovere morale 
puossi derivare d’altronde che dalla sola religione? S’e vero 
ehe la dignitä naturale e in tutti la medesima, sarä pur vero 
che Puomo non puo limitare la libertä del P uomo colPimpoi- 
gli dei doveri morali se non in quanto egli stesso rappresenti 
una volontä superiore, sovrumana, la volontä deli’Ente suprc- 
mo. Si e tanto seritto e tanto declamato contro il principio 
cri&tiano: Non est potestas nisi a Dco . . .  rjui potestati m i-
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slit l)ci ordinalioni resislit (Roni XIII); cppure csso e, come 
il principio dell’ordine, cosi anchc il principio piii liberale tlel 
mondo; perche, negandolo, non resta ehe, o negare l'cguaglian- 
za dclla dignilä innata in tulti gli uomini, o distruggere Pu- 
mana socicta, o fondarla sulla violenza e sul dirillo dclla for- 
sa brutale. Chc se senza religionc non si puö nč anclic com- 
municare ai giovani 1’ idca del doverc morale, quanto meno 
potrassi renderla stabile e predominante? Iunocui vivile: Na
men adest, serisse Ovidio; solo allora sarii slabile e predomi- 
nante 1' idea del dovere, quando slabile e predominante sara 
nclla mente 1’ iclca ehe Scneca inculcava al suo Lucilio: Saccr 
inlra nos spiritus sedel, malorum bonorumque noslrorum ob
se r vat or cl cuslos.

L’ idea del dover morale delermina il modo tli pensare, 
ma non basta a rendere sempre elevalo c nobile il modo di 
agire. La virlii, disse Platone, h lanlo bclla, ehe i morlali, se 
la vedesserOj s’ invarjhircbbcro di lei. Solenne vcrila! ma per 
vagheggiare il bello dclla virlii bisogna chc il carallere mo
rale sia giä staliililo, cioe ehe 1’uomo la Irovi in sč medesimo 
e dentro di sč ne assapori la soavilii. L’antico assioma: hjnoli. 
iinlla cupido trova anclic qui, come altrove, la sua applicazio- 
nc. Gli esempi di virlii ehe somministrano i classici anlicbi c 
moderni agiscono potentemente sulla fanlasia degli scolari, e 
concorrono in qualehc modo a nobilitare la loro mente ed il 
loro cuore, ma sono ben lunge dal baslarc alla (brmazione 
d un’elevata c nobile maniera d’agire. I giovani li animirano per- 
che appariscenli, perche esempii di virlii per il momcnlo 11011 

iniitabili, c ehe quimli, non imponendo aleun sacrificio, nuli'luni
no di austero c di esigcnle. Quanti esempii somministrano 
i classici, dai quali la sludiosa giovenlii possa apprcnderc la 
modestia, la puritii c tulte le altre virlii proprie deli’ elä e 
dclla condizionc in eni essa si trova? li sc anehe ve ne fosse- 
ro molti di questi esempii, ne rimarrebbero lorse i giovani 
edilicati in modo, da prenderli comc norma costanle del loro 
comportamcnto? Fino a ehe la iimciullezzn corre I’ innocenle 
sna via. si potrebbe lorse sperare chc tali esempii uniti ad 
n na buona disciplina baslassero a comluila; ma quando la 
Irrvidn adolcscenza tulla 1'anima couimnove, quando il gio- 
vane sovrabbondanle di lorzc incomincia a comprcndcre se
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stesso, e sente nel suo cuore un vuolo ehe lo molesta e lo 
spinge a cercare di che riempierlo, quando il tempestoso impero 
delle passioni ineomincia ad esercitare su di lui la sua gagliar- 
dia, ci vuole ben allro per infondergli risolutezza e perseveran- 
za, per sostenerlo nella lotta! Guai a lui giunto che sia a questo 
punto, se 1’ educazione sua anteriore non fu religiosa: guai a 
lui se non trova in se stesso quel potente clemento, ehe solo 
e eapace di somministrargli la iorza del huon volere, perche 
vsolo vale a sotnministrargliene i motivi, a mettergli a fianeo 
ima guida ehe supplisca alla sua inesperienza, ehe g l’infonda 
eoraggio, che gli porga i rnezzi da combattere eontro se sies
to, di giugnere a padroneggiarsi. Percid, sc il Piano d ’istru- 
zione pei ginnasii vuole ehe si aggiungano all’ insegnaraento 
della lleligione delle opportune praticlie religiöse, le quali 
promuovnno la vera divozionc, non porte desso dalla cogni- 
zione della natura giovanile, e non soddisfa con cio ad un su- 
premo bisogno de’giovani studiosi? Certo ehe se il caraltcrc 
elevato e nobile ha da influirc a rendere elevata c nobile la 
c. os la n le maniera di agirc, questo non per altra via potrassi 
oltenere se non per quella di un’educazione religiosa.

Un carattere elevato non e pensabile senza sentimenti no- 
bili e generosi, c 1’edueazione del sentimento e di tanto mag- 
jrior importanza quanto desso influisee piü potentemente sul- 
I'intelletlo e sulla volontä. Nei giovani, c per la natura del- 
l'e ta , e per la vivida liintasia, c per la stessa vita scolastica, 
luedominano le rappresentazioni sensitive; le superiori si de- 
stano a poeo a poco, a misura ehe si sviluppa in essi il senso 
del bello, del vero e del buono. L’istruzione nei diversi rami 
rhe compongono 1’assieuie deirinsegnamento devc svilupparc 
in essi dei concelli estetiei c morali, ma con cio non č esau-
i ito il suo compilo; essa ha da svilupparc nei giovani il senso 
morale non solo comc lacolta di giudicarc del pregio delle a- 
zioni morali, ma si anchc comc potenza inllucntc ad cccitarc 
prontanientc neirindividuo 1’idea del dover morale, ed a dc- 
deciderlo prontamente ad cscguirlo. Questo e veramente sen- 
lire nobile cd elevato, c conduce i giovani alle piü belic vit
lu. pei cltč la ud ir loro una voec interna ehe li ammaestra, fa 
provar loro un'interna virlti ehe li spinge a perlczionamento 
morale. Ora potrassi cducarc di tal maniera il sentimento
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senza 1'clemenlo religioso? No, mui ; imperciocche se, coine i’u 
detto, solamente dalla religione puö derivare ali’inlelletto l 'i-  
dea del dovere morale, se solamente dalla religione puo de
rivare alla volonta la risolutezza e la perseveranza nel bene, 
se le rappresentazioni morali degli atti corrispondenti lianno 
per base 1’ idea e la neccssilä del dovere, e pur evidente clie 
senza 1’elemento religioso non si poträ mni rendere elevato e 
nobile il sentimento.

La prima condizione per educarc il sentimento si e di 
togliere gli ostacoli ehe le impressioni sensitive oppongo- 
no allo sviluppo dclle superiori; e poiclie quelle sono o 
fisiche o di simpatia, cosi sarii mestieri di eondurre i gio- 
vani studiosi a custodire diligentemente i sensi esteriori, a lug- 
gire le male oceasioni, ad evitare la compagnia dei trisli. 
Tolta dai ginnasii 1’educazione rcligiosa, quai mezzi s’avranno 
nelle mani per ottenere questo intento? Altra condizione e di 
educarc la gioventii a subordinare il sentimento intellcttualc 
ed estetico al sentimento morale, ed a non considerarc coine 
vero o come bello ciö che anche buono non sia. Piii ehe mai 
necessario e questo a’di nostri, quando un numero stragrande 
di giornali e di libri concorre a sconvolgcrc 1’ordine delle 
idee, ad introdurre ingannevoli principii, a suscitare nell’aninio 
immaginoso dei giovani dellc polenti emozioni. Per cducare il 
sentimento e necessario fmalmentc di eondurre i giovani ad 
operare il bene per un motivo nobile ed elevato. Ora qunl 
motivo vorremo insinuarc nell’animo della gioventii? La stima 
di se? Ma per istimare moralmente se stesso & d’uopo d’es- 
sere giii virtuoso; c poi non e forse vero, essere tanti gli a« 
spetti sotto i quali l’uomo puö stimarc se stesso, ehe ben di 
sovente la slima di sč anzi eh’essere d’argine al vizio, diventa 
causa di brutto passioni? Quanti esempii non ci presenta la 
storia, e passata e conlemporanca, di uomini ehe a grandissima 
stima di se stessi accoppiavano eostumi licenziosi? Quanti d 'al- 
tri, nei quali la stima di se degenerava in orgoglio? Proviamo 
invece a collocare questo motivo nella bellezza della virtü. Ma 
anchc il concetto della virtü, come 1’esperienza c la storia 
provano evidentemente, non c per se stesso negli uomini nfc 
abbastnnza chiaro, ne termo, ne perfetto, ne in pralica sempre 
elficace a sostpnere la vaeillante o combattuta volonta. senza il
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lunic della vera religione. Rcsla ehe vi sostituiamo il motivo 
delTonore. Se facciamo consistere 1’onore nella stima ehe al- 
tri hanno e palesano di noi, baslerü a ritrarci da quelle male 
»zioni ehe il pubblico considera comc degradanti; ma non san» 
motivo bastaiitc per determinare gli alti inlerni, o tutte quelle 
opere ehe secondo i principii sociali possono, se anclie immo- 
rali, combinarsi con ccrle idee d’onore, o tulte le allre ehe 
si commcltono nell’ombra di un secreto ehe sfugge ccrto al- 
1'occhio altrui. Ilesterebbe la tema del danno, la spcranzadel 
vantaggio: 1‘egoisino; ma allora addio elcvatczza c nobiltä di 
carattere. La religione sola dä all’nomo un motivo clevato, 
nobilissimo, ed al tempo stesso potente assai per operarc il bc- 
ne; questo motivo e il vereri Deos degli antichi Homani, nobi- 
litato dal principio di amore ehe sommini3tra il Cristianesimo. 
La riverenza figlinlc verso Dio ispirata ne’ cuori dei giovanel- 
ti eccita in essi i piii devoti sentimenti, diventa stimolo pos- 
srute di vera virtii c base d ’ un carattere disinteressato, gc- 
»eroso, capace del piti sublime eroismo ncl sacrificare st? stes- 
si al bene puhblico cd al privato. Questo motivo, eom’ č di tutti 
il piti puro, cosi e anche quello che negli animi dei giova- 
netti piü facilmente s’ insinua, impcrciocche il bello della virtii, 
la so vrana «lignitu deli’ uomo c la consegucntc stima di sc 
stesso, il punto di onore, sono tutte bellissime cose, tulte cosc 
perö, le quali suppongono maturo svihippo c progredita col- 
tura morale; e 1’ cspcricnza giornaliera ci mostra quanto infe- 
liee riuscita 1'acciano que’ giovani, i genitori dei quali basano 
sir principii consimili la loro educazione. Ma 1’ etii giovanile 
e di sna natura espansiva ed incline ali’ alFetto, c sol ehe bcnc 
ta si coltivi, spontanea gcrmoglia in essa 1’amorosa riverenza 
verso Dio, ed inlorma il sito carattere ad elcvatczza e nobilita.

Ne posso crcdcre di aver esngcrato 1’importanza delPcdu- 
cazione religiosa e delle pratiche divote per formare il carat
tere morale dei giovani. Tutta l’antichitü convicne nel princi
pio, ehe la virtii non (l’allronde possa derivarc ehe dalla reli- 
gione. Cicerone, il sistema del quäle e un eclettismo di quanto 
insegnarono e serissero di meglio i filosofi fino a suoi tempi, 
attribuisce agli Dei quanto di g ra ode e di nobile ha il genere 
uinano (Nat. Deor. 11.) S i itiosl, diee, in hotnimi in fjenere menSj 
fides, viri us. conconlia: mule liacc in terru nisi a mificris tl c-



—  13 —

fitere poluernnt? (cap. 31). Credevdum cst neminem virorum  
bonorum ialem fnisses visi adjuvante Deo. (cap. 417). E par- 
lomlo nel II. libro De Legibus tlei templi: Siquidem, scrive 
(cap. -I I), et illud bene dictum est a Pythagora, doctissimo vi
vo, tum  maxime et pietatem et velifjionem versari in animis^ 
quum rebus divinis operam daremus, et qvod T h a ie sq u i sa- 
pientissimus in septem fu i t : homines existimare oportere, quac 
ceincrenlur deortim esse plena. Sc tanto era predominante nel- 
le menti dei pagani l’ idca dclla divinitci, chi potrebbe aciu- 
sai mi d’ aver dato una sovcrchia importanza all’ clcmcnto rc- 
ligioso nei ginnasi cristiani? Ma forsc, pur concedendo la nc- 
ccssilä doli’ istruzionc e dell’ educazione religiosa, potrebbesi 
iredere, bastarc pegli scolari del ginnasio una religionc filo- 

sofica, declinando dal posilivo, niassime dacclie Tarticolo Y l  
dclla legge Decembre 48G7 sui diritti generali dei cittadi- 
ni proclaina il principio che « libera e la scienza cd il suo 
insegnam ento.» La religione filosofica non puö considcrarsi a’ 
di nostri ehe come una masehera per coprire il troppo defor
me volto della incredulitä. Che cosa č qucsla religione filoso- 
fica? 1m dessa mai esistito? No, se non che di nome in chi 
non ne aveva aflatto nessuna. Esaminate tultc le rcligioni dcl 
mondo, c non ne Iroyerclc pur una che non vi presenti un 
commercio degli dei cogli uomini, apparizioni e incarnazioni 
di numi, genii buoni e cattivi, degli oracoli, dei sacrificii, cd 
un sacerdozio. Svolgele le opere degli antichi lilosofi, c vi tro- 
veretc espresso il convincimcnto, ehe il vero religioso non puö 
derivare ehe da una rivclazione; vc lo dice Platone in piü 
luoghi e specialmenlc nel Filcbo, insegnando ehe gli antichi 
piü incini arjli Dei hauno Iretsmesso col mezzo della tradizio- 
ne le sublimi nozioni da loro ricevutej vc lo dicc Aristotele 
ammonendovi, che per iscoprire la veritä e d’ tiopo sceverare 
con diligenza cid che v' č di primilivo, perche qui sla il dogma 
pa terno, che ccrtamcnlc von puö venire che dalla parola di 
Dio (De Mundo cap. 6 ). Sc vi talenta di vedere come la pen- 
sassero i Romani, leggcte Oitaesf. Tuscul. I. cap. I I ,  De Na
tura deorum III di Cicerone, c troverclc, ehe qucst’ uomo 
grande chiamava l’ osservarc i riti dclla famiglia c degli an- 
tenati un custodire la religione tram andata dagli dei, qnoniam 
antiquitas proximc accedit ad deos; c protestaya d’avcr sem-
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pre dil'eso, e che sempre difenderebbe le opinioni ricevule da- 
gli antenati intorno agli dei immortali, ai sacriiicii, alle cerimo- 
nie cd alle divozioni, e ehe nessun parlare di uomo o dotto 
od indollo lo rimuoverebbe mai dali’ opinione elie avea rice- 
vtito dagli anlenali de cullu deorum immorlalium. La lilosofia 
stessa finalmente viene considerala dagli antielii come d’ ori- 
gine divina. Philosophia, omnium mater arlium , quidesl aliud 
nisi, ul Plalo ail,donum , ul etjOj invenlum deorum? Ilacc nos 
prim um ud illorum cullum, deinde ud jus hominum3 qnod si
timi est in generis humani sociclale, tam ad modesliam mutjni- 
tudincmque animi erudiuit: eademque ab animo, lanquam ab 
oculis caliginem dispulit, ul omnia supera, infera, prima, ul
tima, media videremus. Prorsus haec divina m ihi videlur vis, 
quae tot res efficial et tanlus. (Cie. Tuscul. I. 2G). Che se gli 
antichi, privi di rivelazione, cercarono per mezzo della liloso
fia di coordinare con chiarezza le idee tradizionali intorno a 
Dio, all’ uomo cd al mondo, e di stabilire su base sicura l’a- 
desione che ad esse preslavano dietro i rappoiti intimi ed 
adequali di queste idee l'ra di loro, e la chiamavano quindi 
rerum divinarum cl liumanariim , causammque quibus hue res 
continentur scicnlia (Cic. Ol'lic. II. 2.); ciö manifesta la grande 
importanza che annettevano que’ sommi e nobili ingegni al- 
l’elemento x’eligioso. Ma il chiuderc ora gli occhi per non ve- 
dere la luce del Cristianesimo, il ripudiare il suo positivismo
o dissimularne anche solo la esistenza, non sarebbe certo ji- 
losofta, cioe studio della sapienza; sarebbe uno smentire la 
storia, un rinunciare al progresso dcllo spirito umano nclle 
idee speculative non meno che pratiche, un retrospingersi ai 
tempi della schiavitü c de’ giuochi sanguinosi dell’ anfitcatro, 
uno snaturar la famiglia coll’avvilire i ligli al servaggio e 
render la donna ludibrio della brutalita, un ricondurci a qucl 
labirinto di opinioni c di sistemi, dei quali diceva Seneca 
(Epist. 88): Non facile dixerim, utrum m arjis irascar illis, qui 
nos nihil scire voluerunt: an illis, qui ne hoc quidem nobis re- 
liqueruntj nihil scire.

Ma quand’ ogni altro argomento mancasse per dimostrare 
che Paugusto Legislature nö ha mai pensato, nq mai poteva 
pensarc a togliere dalle scuolc medie 1’ elemenlo religioso, od 
a sostituire al positivo Cristianesimo la cosi della religione fi-
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losofica; a toglierne ogni dubbio basterebbc 1'articolo 14 della 
legge sui diritti generali dei cittadini, il quäle garanlisce ad 
ognimo la piena liberlü di fede e di cosciensa. I ginnasii 
sono inleramenie nclle mani dello Stalo: quanto in cssi s’ in- 
segna e si l’a5 lo si insegna, se lo la dietro le norme di 
»n Piano d’ insegnamento emesso dal Governo, e dietro dc- 
creti ministeriali ehe lo spiegano e ne determinano 1’appli- 
cazione; perciö quando il governo si riserva la determina- 
zione delle materie d’ insegnamento e la sorveglianza del mc- 
desimOj 1’esame e 1’ammissione dei testi scolastici e la no- 
mina dei prolessori, quando esclude dalla direzione c da ogni 
ingerenza positiva nell’ andamento di quesli istituti ogn’ altra 
influenza, egli si assume tutta la responsabilitä della riuscitu 
tanto deli’ insegnamento ehe deli’ educazione, in quanto que- 
st’ ultima possa dipendere dali’ organismo del ginnasio stes- 
so, e dalle norme secondo le quali esso viene dal governo di- 
retto. Ora, se la legge garanlisce ad ognuno la piena liberlä 
di fede e di cosciensa^ e cerlo ehe anchc gli scolari del gin
nasio lianno diritto a questa garansia , e piü invero chc 
a ltri; imperciocche l’etä inesperta, irrillessiva, non permette 
loro di apprezzare al giusto il bisogno deirelem ento religiö
se; le scarse loro precognizioni non rendono ad essi possi- 
bilc il distinguere la veritä dall’erro re; il loro sviluppo men
tale, non ancor robusto, non li rende atti a scoprire la connes- 
sione e la concordia delle verita della scienza coi principii della 
lede; la loro posizione subordinata li avvezza fino da lanciul- 
lini a considerare comc indubitabile quanto loro \iene insegna- 
lo, c quando sono in clii piu matura lo sviluppo naturale li 
portn a considerare la religione comc iroppo austera maestra, 
ad cvitare il suono di una voce, che suscita ne’ loro cuori in- 
quictudini c rimorsi. Incombe adunque allo Stalo, responsabile 
comc 11’ č, di lulelarc gl’ interessi dei giovani cd assieme gl’ in- 
teressi delle loro famiglie, 1c quali, al ginnasio allidandoli, al
bi Sliilo li alfidano ondc sicno intellctlualmcntc c moralmcntc 
cducali.

Nč si dica, chc lo Stalo garantirebbe abbastanza la piena 
liberlä di jede e di cosciensa degli scolari purche, lasciando 
la cura della loro isliuzionc cd educazione religiosa alla fami- 
glia ed al clero, v^tusse rigorosamcnlc chc venissero insc-
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gnatc ai giovani cose contrario ai principii della religione ehe 
professano. No ccrlamcntc, imperciocche 1’ istruzione c 1’ edu- 
cazione religiosa non sono attendibili dalle famiglie solo e dal 
clero; e tolte queste dalle scuolc, riuscircbbc impossibilc al 
governo d’ impedirc la diffusione d’ idee c di massimc conlra- 
rie ai principii religiosi dei giovani, i quali perciö resterebbe- 
ro esclusi dal bcneficio deli’Art. 44 della legge 21 Dec. 48G7. 
Che 1’ istruzione data nelle famiglie e nelle Chiese non basli 
per corrispondere ai bisogni dei giovani studiosi, fu mostralo 
sopra. Riguardo ali’ educazione, c bensi verissimo che lc fami- 
glie, che il clero devono concorrere con tutte lc loro forze 
insiemc alla scuola ad cducare la gioventü, c che dove rnan- 
chi questo concorde operare, a poco puö riuscire 1’ cfFctlo 
deli’ cducazione scolaslica; ma e altresi innegabilc che a ben 
poco riuscirebbero i piü ben dirclti sforzi della famiglia c del 
clcro, sc il ginnasio, limitandosi ad istruirc, negasse loro l ’ap- 
poggio cducativo, 1’ appoggio della sua autoritä c della disci
plina scolastica; imperciocche questo suo stesso conlegno ne- 
gativo farebbe perdere alla religione ogni importanza agli oc- 
chi dei giovani; la indocilita, la svogliatezza, 1’ indiflerenlismo 
ne deriverebbero di necessaria conscguenza. Ma sia pure che 
lc famiglie cd il clcro bastino si ali’ istruzione che ali’ cduca- 
zionc religiosn; tolta questa dal ginnasio, comc fari il gover
no a fjuranlire agli scolari la piana liber la di fede c di cn- 
scienza? Ammctlo ben volcnticri che il §. 47 della legge 21 
Decembre non trovi applicazione alle scuolc medic, nelle qua
li non si tratta di profondc disquisizioni scicntifiche, ma di 
principii introduttivi, d’ una ginnastica dcllo spirito che adde- 
stra c rendc alti ad attingerc alla scicnza nelle univcrsitii. 
Dirö ancora di piü, la vera scicnza non č mai ncmica della 
fedc; quclla scicnza invccc la quäle camminando sni trampoli 
d’ arrischiatc ipotesi fa passi smisurati c fabbrica sistemi siini- 
li ai castelli innnlziti dai fanciulli colle carte da giiioco^ ehe 
vanno a fascio ali’ apporvi d’ un’ ultima earla, non puö invo- 
carc in suo appoggio il sopraddclto paragrafo, in cui il lcgisla- 
torc ha di mira il vero progresso della umana mente verso ia 
verita, c non mai la liccnza dcllc opinioni c la libcrtli d c irc r- 
rorc. (li» non oslantc ncssuiio vorrä negare la possibililä, che 
in visla del molleplicc contatlo dcllc velita religiöse con allri



—  17 —

rami deli’ istruzione, gli scolari odano, imparino c ripetano 
delle cose contrario ai principii della loro fede; e questa sol» 
possibilitä basta a togliere la garansia della piena libertä di 
1’edc e di coscienza ehe la legge pronuncia a favore di tuttu 

Si dirä: lo Stoto non puö impedire tutti i disordini; esso 
garantisce anche le persone e le proprietä, ma chi pretenderä 
mai ehe ii governo renda impossibili le uceisioni ed i furti? 
Nessuno di certo; ma perche? Perche non si puö far custodi- 
re  ogni campo ed ogni easa da un gendarme, ne mettere a 
fianco d’ ogni persona una guardia di polizia; ma quando ha 
nelle mani dei mezzi coi quali impedire i disordini, non li 
impiegö forse sempre, e non ii impiega anche adessu il provvido 
nostro governo? Ecco il motivo per cui le nuove leggi, parifi- 
cando i culti. proclamando libera la scienza cd il suo insegna- 
mento, dichiarando 1’ istruzione nelle materie profane indipen- 
dente dali’ influsso di ogni socielä religiosa, non solo non aboli- 
rono 1’ istruzione religiosa nelle scuole niedie, ma ne lasciarono 
anzi la cura, la direzione c V hnmediata sorveglianza alla ri- 
spettiva Chiesa o socielä religiosa (Legge 21 Dec. 1867 Art, 
•17 -2 5  Maggio 1868 §. 2.). La era questa una logica conse- 
guenza della piena libertä di fede e di coscienza garantita ad 
ognuno dalla Legge sui diritti generali dei cittadini, era l’ u- 
nico mezzo di tranquillare le famiglie e di impedire la dan- 
nosa pressione ehe si sarebbe forse potuto esercitare sulla fede 
e sulla coscienza degli scolari. Per la stessa ragione non si po- 
tevano abolire nelle dette scuole le pratiche religiöse. Io sono 
ben lontano dal convenire nell’ opinione deli’ Ab. Gaume, il 
quäle vorrebbe tolti dalle scuole i classici pogani, e sostituita 
in loro vece anchc per 1’ apprendimento della lingua greca e 
della latina la pura letteratura cristiana. I classici sono e 6aran- 
no sempre fonte inesauribile non solo di belle forme, ma si anche 
di alti concetti; ed e pur evidente che i Santi Padri, special
mente queüi del quarto e dei quinto secolo, s’ ispirurono anch’es» 
si alla lettura loro. D’ altronde il nostro Piano d'Organizza- 
zione, e le ordinanze ministeriali relative, con savie misure 
pedagogiche nell’ ammissione dei libri di testo e sussidiarii, e 
con opportune istruzioni ai corpi insegnanti, rimossero in gran 
parte il pericolo a cui accenna l ’ illustrc Vicario di Kevers 
Per quanto pero si voglia attenuare I’ influsso che il pensiero
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pagano puo csercitare sulla cristiana gioventu, e ’ resta semprc 
vero, ehe la lettura degli antichi classici trasporta gli scolari 
in una mnniera di civiltä assai diversa dalla nostra, o(Tre loro 
dei caratteri rnaschi ed ammirabili, ma non in tutto degni 
d’ imitazione, e presenta eome eroiche delle azioni, le quali sc- 
condo i principii del Cristianesimo sono colpevoli. Qaando 
Pomponio Attico disperando di guarire si lascia inorire d’ine- 
dia, qunndo Catone si uceide per non sopravvivere ni In repub- 
blica, non sembra che in quosti due uomini, modelli 1’ uno di 
virtti private 1’ altro di pubbliche, il suieidio possa passarc 
come lecito, possa p-rfino parere glorioso? Qunndo i trecento 
giovani congiurano per ueciderc Porsena, non pare chc 1’amo- 
re per la patria giustifichi P assassinio del nemico? Gli antichi 
Greci e Romani sono ammirabili per lo studio imparziale del 
vero, per coerenza di principii, p«r severa applicazione dei 
medesimi, per carattere gagliardo c ferino; per che I’ educare la 
gioventu alla lettura dei classici puo riuscire del massimo 
vantaggio al pubhlico e privato interesse nella fiacca etii no- 
.stra, in cui tanto poco c’ e d’ indipendenza c di forza, e la 
niaggior parte degli uomini pensa colla testa del partito a cui 
appartiene piti assai ehe colla propria, in cui sono alPordine 
del giorno le mezze misure c P agirc secondo P opportunila 
<lel momento anziche dictro un piano fissato, in cui P audacia, 
quantuuque inipotenlc, sa di poter stare minacciosa di fronte alla 
iimida irresolutezza. Questa educazione pero non risguarda chc 
il lato sociale; e benche la sia del massimo interesse, pur č in- 
negabile, volendo anclie considerare la gioventti solamente da 
questo lato, ehe la nostra viti famigliarc e politica, la nostra 
civiltä e la natura delle noslrc istituzioni sono tanto diverse 
da quelle dei Grcci c dei Romani de’ tempi classici, che quan- 
do potessero rivivere gli eroi ehe ammiriamo, essi a’ di no- 
stri penserebbero ed agirebbero in manicra affatto diversa da 
quella con cui pensarono ed operarono venti o piti secoli fa.
11 Cristianesimo e penetrnto in tutto, e tutto ha riformato; 
Pantico paganisrao e morto, ed assicmc con lui Paspetto sot
to cui si considerava 1’ individuo, la famiglia, lo Stalo; resu- 
hcitare fra di noi la pagana civillä riuscirebbe tanto impossi« 
bile, quanto il portare nel nostro clima la vegetazione dei 
tropici. La nostra educazione dev’ essere quindi cristiana. e sc
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dagli anlichi Greci e Romani si puö premiere a modcllo il 
carattere, questo modello bisogna riformarlo secondo la natu
ra dei tempi c degli uomini; altrimenti opcrando, si educa- 
rebbero dei caratteri che nella societä attuale mal sarebbero 
a pošto. L’ educazionc religiosa degli scolari e dunque neces- 
saria, considerata anehe dal solo lato sociale; ma quanto pivi 
non lo £ dal lato morale!

La ragione per cui, eome fu notato sopra, il paganesi- 
mo ci preselita dei caratteri magnaniini, non pero in tutto 
imitabili, e considera comc virtuose delle azioni, ehe secondo
i nostri principii sono condannevoli, si e perche ad esso man- 
ca il vero concetto della virtii. Se esaminiamo tutti gli uomini 
grandi deli’ antichitä, vediamo ehe tutta la loro virtii riduceva» 
si, comc la troviamo definita in Cicerone, ad una rationis abso
lutio (Fin. V. 14), ad una in sc perfecta et ad summutn per- 
dueta natura (Leg. I. 8). £  sempre ratio^ sempre natura; 
privi di rivelnzione, non conoscevano i gentili ne tutto il pre- 
gio della vita, nö la dignitä naturale deli’ uomo, ne 1’ c- 
slensione de’ suoi doveri. lndi, anche dai sommi, la pietas er- 
ga Deos considerata comc doverc spcciale, ma non come mo- 
ventc c come fine di tuttc le azioni, la dignitä naturale di» 
sconosciuta ncgli scliiavi e parvipesa nella plebc, la virtii ri- 
dotta all’ honeste vivere, et fortiter m ori; ma il primo inde- 
terminato e da doversi eruire dal communi onmium judicio 
et optimi enjusque studiis et factis, perche consistente in ciö, 
qiiod tale cst, u t detracta omni utilitale, sine aiiis premiis 
fructibusve per se ipsum possit jure laudari (Cie. Fin. 11. 14); 
il secondo l'atto consistere in ciö che chiamavasi coli’ Arpinate 
mortis dolorisqne contemtio (Tuscul. 11. 18). Che se gli anti« 
chi Greci e Romani aveano pure l’ idca d’una vita futura e 
d’ una retribuzione; tuttavia non troviamo mai, che neppure i 
piii virtuosi s’ apparecchiasscro a ben morire; cssi partono dalla 
scena di queslo mondo con istoica ficrezza, ne si curano 
punto di esaminare, se alcuna delle loro azioni possa per av- 
venlura inflairc sinistramente sulla sorte che di lä li aspetta. 
Ned e a farsene meraviglia, impcrciocche la difettosa loro 
aretologia, combinata col principio che il peccare d tamquam  
transilire lineas, c che quam lange progrtdiare, quum semel 
transieris, ad augendmn transeuvdi culpam nihil pertim t (Cic.
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Parad. III. cap. i ) ,  }i induceva a scartare dal numero dei pec- 
cati una serie ben lunga di atti umani, cioe tutti quelli che 
cwnmuni omnium judicio non si ritenevano come tali, o ehe 
in gravitä a questi non si sarebbero potuti parificare. S’ ag- 
giunga, che non avendo gli antichi Pidea della rcmissionc 
delle colpe, consideravano i delitti come inespiabili (Leg. I. 14), 
e ehe la massiraa, doversi praticare la virtu unicamente per 
s i  stessa, escludeva dal loro cuore il sentimento della speran- 
za, od almeno lo riduceva ad un sentimento indistinto ed 
inefScace.

Ognun vede, come la vita e la morte dei pagani sia af- 
fatto diversa dalla vita e dalla morte d’ un vero cristiano, c 
come pereiöj a togliere 1’ influsso ehe sull’ animo dei giovani 
possono esercitare le letture classiche, sia mestieri di dar lo
ro un’ educazione religiosa ed avvezzarli a pratiche divotc 
i'orrispondenti alla fede che professano, acciocche questa fede 
non si limiti al solo intelletto, raa p«ssi ad informare la vo- 
lontä ed a nobilitare il sentimento, senza di che non si alle- 
verebbero giovani veramente morali. Non si dica, trovarsi in 
tutte le religioni del mondo delle persone veramente morali, 
e potersi quindi rendere tali i giovani studiosi anche sen
za dar loro un’ educazione Lasata sopra principii di una de- 
terminata credenza religiosa. Se si parla d ’ una moralitä sog- 
gettivas ossia del corrispondere degli atti alla pura coscien- 
za deli’ operante, ammetlo ehe non solo fra gli antichi Greci 

Romani vi fosse d ella  vera m oralita, ciö del lo studio di 
essere morali in tutle le azioni, ma ehe anche la vi sia nel- 
le religioni non cristiane, e pcrfino ne ammetlo la possibilitä 
rispelto alle selvagge tribü. ehe abitano 1’ interno deU’Affrica, 
le foreste deli’America c 1’ isolc deli’ Occania. Ma non e que- 
sto lo stato della questionc; non si tratta nel ginnasio d ’edu- 
care i giovani ad essere morali solo soggellivamentc, ma si 
anche oggetlivam entC j di avvezzarli ad un sistema d’ agire, il 
quäle sia morale non solo secondo il loro con vin cim ento , ma 
si anche in se stesso. Ora come oltenerlo? Forse col dare a- 
gli scolari un’ educazione, se non contraria, almeno estranea 
alla religione che prolesseno ? Forse col dišav vezzarli dal le 
pratiche del culto, e dai doveri di pietosa divozione ehe la 
Ohiesa a cui appartengono da loro domando? Cerlo ehe no;
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lasciando 1’ istruzione, e togliendo 1’ educazione e le pratiche 
religiöse, si lormerebbero dei giovani, tulta la religiositä dei 
quali consisterebbc nel supere i danimi della loro Chiesa; ap- 
prenderebbero questi dal Catechista, come dal prolessore di 
storia apprendono il sisttma religioso di Conlucio e di Älao- 
metto. ne vi darebbero maggiore importanza; dessi non eser- 
citerebbero alcun influsso sul loro cuore c sui loro castumi. 
Uscirebbero cosi dal ginnasio de’ gio'ani veramente morali? 
Come ogni uomo ragionevole deve avere una reiigione, e co
me nessun uomo di coscienza prolessera una reiigione della 
cui veritä non sia convinto, cosi e nestieri ehe ognuno os- 
servi le leggi, usi dei mezzi di santilitazione, e pratiehi il 
culto della reiigione ehe professa. 11 rimanersi in una reiigio
ne senza 1’ intimo convincimento ehe sia la vera, ä pusillunimi- 
tä; avvegnache non si possa chiamare altrimenti il credere, o 
mostrar di credere ciö che alle proprie convinzioni non cor- 
risponde; ma il modilicarsi la reiigione ehe si proiessa a pro
prio talento, scartando dai dommi, dai mezzi di santificazione, 
dalle pratiche di culto tutto ciö che non va a genio, & sconfinato 
orgoglio che pretende di tributäre a Dio un omaggio arbitrario, 
capriccioso, diverso da quello ch’ egli addomanda; e parvipen- 
denza della propria lutura sorte, avventurandola col trascurare i 
mezzi di salvezza e le pratiche ehe impone la reiigione; e man- 
canza di quell’ appassionato studio pel vero religioso, di quella 
severa sericta n< 11' apprczzarlo, ehe lorma il londo dei grandi 
caratteri di Grecia e di Roma. Sono questi i principii ai quali 
dobbiamo educare la nostra gioventii, se vogliam renderla 
veramente morale; cd a questi principii fanno ossequio le 
nuove leggi; si per ciö che spetta ad istruzione, che per ciö 
che concerne 1’educazione eil a pratiche religiöse, esse per nulla 
modificano le disposizioni dei Piano d ’Organizzazione.

Se non che, dalle parole della legge 25 Maggio 1868 
§. 2: La cura, diresione edimmediata sorveglianza de li'istru- 
zione religiosa c delle praliclic di rdigione per le diverse con- 
fessioni religiöse, nelle scuole popolari e medie viene lasciata 
ulla rispeltim chiesa, o socielä religiosa, parrebbe potersi in- 
ferire, che come, parlando di ginnasii catlolici, la istruzione 
religiosa e aflidata esclusivamente al Catechista sotto la sorve- 
glianza del Vescovo, o dei rispettiyo Commissario Vescovile.
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eosi aache al solo Catechista sotto la direzione del Vescovo 
spettar dovessero l’educazione religiosa e le pratiche di religio- 
ne. Che lo stalo lasci alla Chicsa la cura, la direzione e la sorve- 
glianza iaimediata delle cose religiöse, la ö una conseguenza 
delle nuove leggi, lo spirito dclle quali si e di rimuovere o- 
gni pressione ch’ esereitar si potesse sui convincimenti reli- 
giosi dei cittadini austriaci, ossia di garantir loro la piena 
libertä di lede e di coscienza. Lo Slato, senza contrad- 
dire ai proprii principii, non poteva non riconosccre nella 
Chiesa l’esclusivo diritto di giudicare e disporre delle cose di 
fede e di coscienza, cd e perciö che, com’ esso per mezzo 
delle suc Commissioni esaininatrici si convince se i professori 
abbiano la necessaria estensione e precisione di cognizioni nei 
rami d’ insegnamento ai qaali sono dcslinati, come per mezzo 
de’ suoi lspcttori scolastici dirige e sorveglia 1’ istruzione ed 
in generale tulto l’ andamenlo dei ginnasii; cosi doveva natu
ralmente lasciare alla Chiesa ed alle altre Societä religiöse il 
diritto di convincersi intorno alla idoneitä dei soggetti, cui 
avesse da venir affidato 1’ insegnamento religioso, ed il diritto 
pure di direzione e sorveglianza iminediata del medesimo. II 
voler dedurre dalle anzidette parole della legge, essere la cu
ra della religione aflare del solo clero, non appartener dessa 
piü all’ organismo ginnasiale, poler quindi i corpi insegnanti 
jgnorarne, a si dirc, 1’ esistenza; sarebbe un frantendere asso- 
Iutamente il senso della legge, cd un altribuirc avventatamen- 
te al legislatore delle intenzioni che non ebbe, nü poteva ave- 
rc. Certo, che, costituendo la religione uno degli oggelti spe- 
ciali del corr.plessivo insegnamento ginnasiale, essa deve venir 
trattata, come lo viene, da appositi catechisti, c quindi, per 
quanto risguarda la pura istruzione, quest’ oggetto sta eselu- 
sivamente in mano dei medesimi. Ma fra 1’ istruzione e l’edu- 
cazione religiosa corre grande divario. L’ istruzione e affidata al 
solo catechista, come le altre materie sono alfidate ai singoli 
rispettivi docenti; ma l’ edueazione religiosa deve formare il 
cömpito comune di tutti, e tulti se ne devono occupare co> 
scienziosamente. Imperciocche se ogni docente ginnasiale e non 
solamente istrultorc ma pur educatore, se l’ educazione mora
le della gioventü studiosa, come lu detto sopra, non e possi- 
bi!e spnza 1’ elrmcnlo religioso. se per clemento religioso,
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quando si voglia rispettare la garanzia che dä la legge della 
piena liberal di fede e di coscienza, non si pnö intender altro 
che la religione professnla dagli scolari; non v’ha punto di 
dubbio, che all’ educazione religiosa dcvano concorrere tutti i 
docenti, ft ben vero ehe il catechista v’ e chiamato in primo 
luogo, che questo cömpito incombe piü a lui che a qualunquo 
altro docente; nia egli e altrettanto certo. che gli sforzi del solo 
catechista i on prodrrrebbero che dei moschini risullati ov’ e- 
gli non venisse nell’ opera sna edneativa sorretto anche dagli 
altri docenti La scolnresca venii bene educata. quando. come 
prescrive il Piano, tutte le materie deli’ insegnamento collime- 
ranno nella tendenza ad idee di religione e di moral'' (Intro- 
duz pag. -10), cd i professori di concerto s’ adopreranno, per 
quanto sta in loro, a corroborare i sentimenti della vera rc- 
ligiositä (§. 66.).

Parte deli’ educazione religiosa formano le praticlie di di- 
vozione Gli antichi Greci e Romani vi annettevano grande 
importanza, considerando tuni maxime et pictatem et religio- 
nem versari in animis, (jmim rebus divinis operam daremtis 
(Cie. Leg. II. 11); grande importanza vi annelte pure il Pia
no d’ Organizzazione, quando le prescrive qualc mezzo per 
diflondere cd alimentare la vera divozione (§. 66); e la legge 
23 Maggio 1868 (§. 2), lasciando alla Chiesa la cura, la dire- 
zione e 1’ immediata sorveglionza dcir islrusione e dellc prali- 
che di lieligionCj come suppone obbligatoria quella, eosi sup- 
pone egualmente obbligatorie anche queste. Si opporrä, che 
la legge 21 Dcc. 1867 dice: nessnno poter esserc coslretto ad 
un atlo rdiyioso, od a prender partc ad 7ina funzione eccle- 
siastica, ma essa legge soggiunge: in quanlo cli’ egli non sia 
soi/fjello uW aulorilä d’ un ailro, il qnale a cid possa legitti- 
mamente obbligarlo (Art: 14). E nessuno certamente vorrä ne- 
gare. che il ginnasio non possa obbligare i suoi allievi alla 
t'requentazione delle praticlie religiöse prescritte dal Piano e 
dalle vigenli leggi supposte in attivitä.

Dalle cose fm qui delte parmi potersi conchiudere con 
tutta ccrlezza, che le recenti leggi sui diritti generali dei cit- 
tadini e sui rapporti della scuola colla chiesa non modificarono 
punlo i principii e le lendenze del Piano d’ Organizzazione 
per i nostri ginnasii. La natura impresse neH’ uomo il rispet-
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to ali’ autoritä e I’ amorc alla liberta; dali’ armonico sviluppo 
di questi due elementi dipende la buona educazione. Chi svi- 

» luppa solamenle il priino, educa alla superslizione ed al ser- 
vilisino; chi solo il secondo, alla irreligiositä ed ali’ anarchia. 
Nobile c santo e il cö;npito dei corpi insegniiti, delicala assai 
la loro missione, gravissiina la loro responsabilitä; ne possono 
Iasciarsi trascinare dall’ andazzo di eccentriche opinioni, chia- 
raati come sono ad istruire ed educare dei giovani savi e calmi, 
capaci di apprezzare e di usufruttuare le franchigie costitu- 
zionali, che il governo imperiale ha concesso ai popoli del- 
I’ Austria.

OIOVANKI PE FAVENTO.



D E LL ’ ALLEGORIA CHE STA IN C IP O  A L M  DIVINA COMMEDIA.

L allcgoria eh’ apre il divino poema (il canlo I d e li 'In
ferno) viene dai commenlalori interprelala giusla i canoni che 
Danle stesso voleva venisscro seguili nelP esplicazione per- 
felta delle sue eanzoni (1), e della lerza cantica della Com
media (2); perciö si sludiano di trovarvi piü sensi, e di or- 
dinarli fra loro in modo che sveli in una sinlesi possibilmcnie 
completa l’intendimenlo inliino delPautorc della visione. L 'al-

(1 )  Si vuulo sapore, ehe lo sc r i l tu re  >si possono interniere o dubhonsi 
sponcro niassimamenlo per qua tt ro  sensi. L ’ u n o s i  ebiama lit teralo, o que- 
sto ü quello cbo non si (listende piü oltro che la lc t tc ra  prnpia. —  L ’ al- 
t ro  si chiama allegorico, o questo « quello cbi* si nasconde sotto il m anto  
di questo favole, ed o una ve li ta  naseosta sotto bclla menzogna; siccomo 
quando dico Ovidio, cbo Orfeo face» colla cetera mansueto lo fiere, o gli 
albori o lo piotre a so m u o v e re ; che vuol dire,  che M savio uomo coli«
Btrumento della sua voco fa mansuescero o uniiliaro li crudeli cuori,  o fa
lnuovcro alla sua volontä coloro cbo non banuo vita  di scien/.a o d ' a r t e ;  
e coloro d ie  non banuo vita  ragionovolo di seien/,a alcmia sono q u a si couid 
pictre. —  II torzo senso s i ebiama m o r a le , o questo ö q u e llo  cbe ii le t to ii  
deono iu ten lam en te  andaro appostando p«»r lo scrilture,,  a util i tä  di loro, o 
di loro  discenli;  siccomo appostaro s i puö n e l vangelio,  qu audo Cristo  salio
lo monlo per trasfigurarsi ,  cbo delli dodiei apostoli no m e n o  seco l i  t r e ;
in  cbo m oralmento si puö in tendere ,  cbo alle secretissimo coso noi doveinn 
avero poca compagnia. —  Lo quarto  senso si ebiama anagogico, cioe sovra 
senso; o quest’ e qu ando spiri tualmento  si spono una sc r i t tu ra ,  la quäle c- 
ziandio nel senso lit teralo ,  per lo coso  significato, significa dello superne  
coso doll’ oternale  gloria;  siccomo vodor si puö in quel cauto del profeta, 
cbo dico, cbo nell’ uscila del popolo d’ Israelo d’ Egit to ,  la Giudea o futta 
santa o libera. Che avvogna essero vero, secondo la let tcra ,  sie manifest«, 
non meno e vero quello cbe spir i tua lmente  s ' in tende ,  cioö ehe nell 'usciM  
deU’anima del peecalo, e ss a  si e fatta sanla o libera in sua potestade. 
Conu. II- I.

(2 )  Ad evidenliam ilaquo dicendorum scicndum est,  quod ist ius ope- 
peris (Comoediae) non est simplcx sensus, imnio diei polest polysomum, 
lioc est  p lu r ium  seiiBimm; nani alius sensus osl qui habetur per l i te ram , 
alias est qui habetur per siguifieata per litvrum. Kt piiunis dicitur H iera-

4
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legoria si presta senza dubbio n molte spiegazioni; e di lanti 
ehe vi ccrcarono dontro, molti dissero dclle cosc ingegnose 
assai e sottili. Secondo me, per giungere alla spiegazione piii 
semplice e piü sicura, conviene badare a ciö, ehe la moltipli- 
citä del senso ehe sembrano racchiudere le figure particolari 
non osti alFarmonia loro con qucl concetto principale ehe 
pur deve dominare nelPallcgoria, e che quest’ultimo concetto 
si faccia prova di indovinarlo dali’ indole personale del poeta 
stesso e dnlla qualitä delle sue ispirazioni. Dante, massimo e 
sommo nella Commedia, adotta nei commenti chregli fa al
le creazioni sue proprie quel metodo di sottilc ed erudita a« 
nalisi, ehe gli e comune coi dotti suoi contemporanei. Sta bene 
per la scuola, e pel trecento: ma chi ora troppo insistesse su 
quella via rischierebbe, commentando, di frantendere ed im- 
jniserire I’opera del genio.

Reco brevemente quanto mi e noto essersi seritto intor» 
no al senso morale deH’allegoria. La selva e Firenze, la lonzu> 
il konec  la lupa sono 1’invidia, la superbia, 1’avarizia (*), vizi 
ehe danno a Dante una battaglia disperata. Egli tenta di sfug- 
gir loro, e salire il colle della buona vita; ma respinto dalla 
lupa, viene soccorso da Virtjilio (Pumana ragione),che lo per- 
suade n fidare nella religione (Beatrice); c da loro richiamato 
ai salutari e potenti ricordi della vita avvenire (peregrinazionc 
per 1’ inferno, pel purgatorio c pel paradiso) viene tratto a sal- 
vamento per altro calle. Questa spiegazionc puö stare per la

lis , secundus vero alh 'goricus  sivo m yslinus. Qui modus traetandi,  u t  in«- 
l ius  pntn.it, potest considerari in bis versibus:  « In oxilu  Israel do Acgyp- 
to, domus Jacob do populo barbaro,  faeta cbI. .ludaea snnclifloalio oj us, I- 
n 'ai‘1 poleslas oj us. » Nam si literurn  šolam inspiciatnus, signifleatur uobi« 
uxilus Cliiirum Israel do Aegypto, tempore Moysis; si a lleg o ria m ,  nobis 
eigoifieatur nostra  redemptio liicla per C h r is tu m ; si m oralem  sousum, si- 
eniDc.itur nobis eonversio animao do luctu ot miseria peecati ad s ta tu m  
g ra t iae ;  si anugogir.um , signitloatui' oxitus animao sanctae ab Imjus col- 
] uptiouis sorvilulo  ad anternae gloriao libortalom. Lil quamquam  isti seit
ens mystici variis appellentur nom inibuB,  genera li ter  omnes dici possunt 
allegorici.  ( |uum Bint a literati sivo historiali diversi. Nam uH cgoria  dici- 
t u r  ab «.\\ilot; graeee, quod in lati imin dicitur  a lieuum , »ivo divorsum, K- 
p is t . X L  7.

( r) Superbia, iuvidia ed avarizia sono
L e  t i o  f a v i l lu  c ’ b a u u o  i uori  a cc cs i .

I n f .  17.
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selva, pel colle, per Virgilio c per Beatrice; ma per quanto 
riguarda le fiere, i vizi con cui Dante e alle preše, mi pare 
convenga distinguere. Le tre bestie rappresentano altrettante 
passioni impossessatesi del poeta, contro cui egli lotti per libe- 
rarsene, ovvero dei vizi dominanti nella societa clie lo circon- 
da. contro i quali egli. intemerato, abbia intrapn so il disugualc 
conflitto? Nel primo caso la lonza e la lupa mal sarebbero 1’in- 
vidia e 1’avarizia. Si dalla pittura ehe lasciarono di Dante i 
contemporanei, che da quanto si raccoglie dagli seritti suoi 
stessi intorno alle sue tendenze ed al suo carattere, egli ci 
appare d’animo alto c generoso, lontano si dalle imidie, chc 
da bassa aviditä di danaro o d’altro. Della pocu offesa latta da 
lui per invidia, v’ha una dichiarazione sua espressa in un luogo 
del poema (1). Meglio se per la lonza s’intenda la sensualitä, 
alla quäle si per testimonianza de'suoi biografi, che per con- 
fessioni sue stesse ripetute, egli pagö pure qualche tributo 
d ’umana debolezza. Se non ehe anehe questa spiegazione non 
va esente da dilfuolta. All’epoca della visione (aprile -1300) il 
poeta andava cinto d 'una corda con cui avea aleuna volta ten- 
tato prender la lonza (2). Ria se la lonza e la sensualitä, comc 
si spiega ehe il poeta sperasse vincerla coll'aflrontarla, egli 
che ben doveva sapere come questo vizio si superi solo col 
fuggirlo? E poi la corda, se ha a significare cosa ehe presidii 
dagli incentivi del senso, non si puö intend« re ehe come sim- 
bolo di vigilanza, d’annegazione, di penittnza; com’e dunque 
che viene usata dal poeta per esercitare alto d’ impero su 
d’un peccato d’indolc si differente dalla sensualitä, qual e la 
frode? (3). Per tutte queste cose mi sembra, che qualora nellc 
tre fiere si vogliano ralligurare de’vizi da cui losse combattuto
il poeta stesso, la comune interpretazione non n’esce ne sicura 
nč spontanea per rispetto a due di esse_, vale a dirc per la 
lonza e per la lupa. Bene si puö invece vederc ralfigurata nel

(1 )  P u rg .  X II I .  133.

(2 )  Io avea una  corda intorno cinta,
K con ossa pensai aleuna volta 

P re u d e r  la lonza alla pelle dipinta
r»t. Xv:.

(ö )  In f ,  Inc. cit.
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Jeone la superbia, della quäle Dante fu notalo da’ conlempo- 
ranei, come attesla nclla Fila che di lui scrissc il Boccaccio: 
Mollu presumc di ,vt\ ne cjliparvc meno valcrc ch’ci valcsse. E 
ne fa confessione sincerissimamente esplicita il poeta stesso coi 
versi -136- 139 del canto XIII del Purrjalorio. Del resto quella 
tli Dante, almeno qualc trapela da’suoi scrilli, piü ehe su- 
perbia era alterezza.

Vcdiamo ora se il senso morale dell’allegoria regga, 
quando nelle tre liere s’adombrino 1’invidia o la sensualita, 
1'orgoglio, e 1’avarizia o la cupidigia in generale, interpre- 
tate non come passioni di Dante, ma come vizi dominanti in 
Firenze. In tutli quc’luoghi del poema ovc s’inveiscc contro 
I'invidia, la superbia e 1’avarizia fiorentina (d), mi pare ehe 
1’autore dia al senso una tinta piti sociale c politica ehe pura- 
menlc morale. Chi e famigliare alle cantiche avrä poi osser- 
vato, come Dante rifugga dal condannare la scoslumatezza del
la sua cittä in persona sua propria; fa scagliarle censura dallc 
anime monde con cui s’abboeca nel purgatorio (2) e nel pa- 
radiso (3). Qui sarä forse soverchio notarc, ehe se Dante a- 
vesse inteso di rapprescntarc nclla lupa 1’avarizia nel senso 
morale, sarebbe stato bene slrano il vaticinio da lui pošto in 
bocca a Virgilio, ehe un duce o principe 1’avrebbc un di cac- 
ciata d 'ltalia per forza d ’armi (4). Per quanto e delto, il sen-

( 1 ) 1  principal! sono (ollro il giä citalo dol VI deli’ In fe rn o ) :

G enie  avnrn, invidiosa, superba.
In f .  X V .

La gente  nuova o i subili  guadagni 
Orgoglio e dismisura lian generala  
Kiren/.e in te ,  «i eho tu  giä ten piagui.

I v i  X V I.
La tua citlii d ie  di colui e pianla 

fllio pria  volse lo spalle al suo Fa l to re ,
K di cui e 1’ invidia tanto  pianta,

Prodne« e spandu il nialedetto fioru 
Olie oec.

J'«rad . IX .
( 2 ) P n ig  XXIFF. 07 o segg.
<T>) Parad. XV. 107. 108.

(4 )  Unesli la caccerä por ogni villa
F in  clio 1’ avrä rimesaa ncU’ inferno,
L/i, onde invidia prima diparlilla.

In f .  J
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so morale deH’allegoria non soddisfa pienamenle neppure 
preso da questo lato.

Rcsta dunque il polilico, secondo il quäle si suole comu- 
nemente intendere per la lonza Firenze, per il hone la pre« 
potenza francese, per la lupa la parle guelfa eapitanata dai 
papi. E della lupa sla bene, qualora il eoncetto del poeta si 
temperi riferendolo piü che al gueliismo puro al gueliismo ar~ 
rabiato, cioe alla fazione dei Neri. J\Ia come puö il leone raf- 
figurare Francia, o diremo Carlo di Yalois, se questo principe 
diede piü il nome che la spada alla mutazione di governo che 
i'u eseguila eolle forze di parte nera? Bene chiamö il poeta 
l ’ajuto da lui dato alla fazione, quello d’uomo che si porta in- 
nanzi piaggiando ( l) ;e d  anche il Compagni cd il vecchio Vil- 
lani ne dipingono il l’are meno leonino che di volpe, come 
d’altri s’cspresse Dante medesimo (2). Quanto alla lonza non 
e presumibile che, almeno cosi in senso generale o comples- 
sivo, significhi lo stato di Firenze, mentre pare indubitabile, 
che per Firenze s’intcnda la selva. Ora se la lonza e colloea- 
ta dal poeta fra la selva e il colle, quindi fuori di Firenze, 
come sta che ad un tratto troviamo un’altra Firenze fuor di 
Firenze? Tutte queste contraddizioni scompajono quando si ab- 
bandoni il tenlativo d’un’esposizione polisensa dcU’allegoria, 
c si cerchi piü tosto di fissare il senso semplice e sclüetto che 
piü naturalmente corrisponda al fine cui miraya l ’autore della 
Commedia.

Conviene che noi Italiani del secolo decimonono ci sfor- 
ziamo di ridivcnire per 1111 momento gli Italiani del secolo di 
Dante, cd in quella etä, in mezzo a quella civillä, fra quelle 
furenti fazioni, ci studiamo di entrare nell’animo di un citta- 
dinOj di un magistralo, che per crudeltä e perlidia di que
ste ultime trovasi ad un trallo svelto dal seno della fami- 
glia, privato della patria, spoglialo degli averi e vituperato 
ncH’onore. Sc quest’uomo scrivc un libro, lo scrive perclie

(1) Inf. VI. «0.

( 2> Monlre clio forma io fni d’ ossa 0 di polpe 
(Jim la m adre  mi die, 1’opere inie 
Non furon looninc, ma di volpe. ,

In f .  X X V II .



non puö combattere una battaglia; e poco naturale che in 
iuezzo alle privazioni ed alle umiliazioni dcH’csiglio, al fiele 
dei disinganni, l'ra l’alternare dei timori e delle speranze, fra 
il trepido vagheggian; delle vendctte, egli stenda pacatamente 
e svolga impassibile, da un puato tli vista tulto obbicltivo, in 
un poema il piü variato, in cui si provasse mai genio il’uo- 
ino, il tema della eaduta e della rigenerazione del cristiano (1). 
La figura del poeta, le ombre e gli spiriti, i rapporti del 
poeta con questi, l’intreccio deU’atttiulita storica col quadro 
mistico clie la Commedia ci spiega dinanzi, non sono accessori 
del poema; sono principalitä, c protagonista e il poeta stesso. 
Al Balbo, al W itte, ad altri, par chiaro da un passo della can- 
zone:

Dom le ch’avele inlellello d 'J  more, 

che giä dal 1289 in circa balenasse a Dante 1’idea della pri-

( i )  Mi pare ehe noa s’ apponga il W itte  dando nel coneotto della Di
vina Cominedia la prevalenza al punt» di vista obbiettivo, come ad in ten- 
dimento finale del poeta. Altro e che questo iutendimeuto si possa cavare 
dal poema, avuto riflesso ali’ impressione clie produce nel pio lettore,  altro 
e clie Io si attr ibuisca  al p o e ta ; se Dante non fosse stato  condannato, per- 
seguita to ,  esigliato, čredo cho noi non avressimo la Commedia, almeno co- 
in ’ d, e che per I’ esaltazione di Beatrico sarebbe bastala la visione del Pa ra -  
diso. Ma il Wit te  ( D ante  X llig h ie r i ’ .v g iittlieh e  K um m oedie ü b e r se tz t  
v o n  K a rl W itte , - E in le itu n g )  si r iferi  ad una diebiarazione di Dante stes
so :  « Hst ergo subjectum  tol i us operis (Cominoediae) l iteral iter  tan tn m  ac- 
uepti,  s ta tus  an im arum  post m ortem  simpliciter simiptus. Nam do illo e t  
circa illmn totius operis ve rsa tu r  procossus. Si vero accipiatur opus alle- 
porice, subjectum est  homo, prout rnerendo e t  detnerendo per a rb i t r i i  li- 
i iertatem  Justit ia« praemianti  au t  punienti  obnoxius est  (E p is t.  X I .  8 )̂ ». 
]>la qui invero Dante parla dei soggetto del poema, non deli’ in timo suo in- 
tendim ento  nello scriverlo. E  na tura lrnente ,  egli,  il quäle  0 s’ attmideva, « 
fneeva uiostra d’ attendersi  da Cime, eh’ egli facesse le vendette  doll’ esule,

( Per lu t fia tra sm u ta ta  m olta g en te ,
C am biando cond izion  r ic ch i e m end ici

P a ra d . X V I I ) ,

n o n  p o te v . i ,  p r e s e n t a n d o  il  p o o m a  a q u e l  p o t e n t e  s i g n o r e ,  d i r g l i : G u a r d a l e ,  
t«e voi n o n  fate le v e n d e t t e  m i e ,  c o m o  me lo  so  fare io s t e s s o  c o n  q u e s l a  
m i a  l i n g u n ;  p if i  t o r r i b i l i  d e l l e  v o s t r e ,  p i ü  sicure, - i m m o r t a l i .  E  c o s i  ni 
c.oevi uo i i  p o ln a  e g l i  p r e s e n t a r e  a f f i U o  s v e l a t o  1’ i i i t o n d i m e u t o  s u o ;  d ü 
r f e t  s o r p r « u d e r l i  e  r e u d e r l i  a n i m i r a t i  de l  s o g g « t t o  a p p a r e n t e  d e l  p o e m a ,  
pagn ehe i e n v i  c o n l e m p o r a u e i ,  u i u d u b i t a t a m e u t e  i p o s t o r i ,  m e d i t a n d o l o  e  
c o m p r e u d e n d o  I« p a r t «  o b e  v i  s i  e r a  p r e š a  i l  p o e t a ,  u » u  i s e a i u b i a s s o r o  p e r  
un  asMticu l ’ ardoutu ed implacabile parligiano.
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uta cantiea; č i'uori cli ilul)bio, per 1’ullime parole della Fila 
miovcij che cinque anni tlopo cgli meditnva a glorificazionc 
della sua B<’atrice qualcbe cosa di simile alla terza cantica, al 
paradiso. Se non ehe il poeta, dopo avere di li a parecchi an
ni sofferto ingiuslamcnle pena d'csilio e di poverlü (1), aniplia- 
va la prima tein. e deponeva in due altre cantiche il tesoro 
delle sue giustizie e delle sue vendette. Cosi ebbe vita 1’ope
ra piü originale ehe mai dettasse il piü alto amore e 1’odio 
piu profondo, c n’usei il poema della glorifieazione non della 
sola Beatrice. ma insieme della glorifieazione massima del poe
ta stesso. Necessitä di difesa ispirava il poeta; 1’ iniqua con- 
danna ehe colpiva Dante assente, gli gettava in viso d'aver fatto 
duranie il suo prior uto delle burallerie, e d'avere accetlulo ciö 
che non era lecito, od altrimenti eh3 era lecilo per legge. Un ti- 
ranello od un capoparte si sarebbero risi di una sentenza ehe 
poteva venire annullata a colpi di spada, o soflocata dal grido 
unanime d ’una fazione fiera ed indomita anehe dopo disfatta. 
Ma al cittadino che coll’equitä c eolla moderazione avea disgu- 
stato i partiti estremi; al quäle piü che tutlo gravava le spalle la 
malvagitä e la scempiaggine de’suoi compagni d’esiglio (2)j non 
restava ehe di sperimentarc miseramente come la colpa soglia 
seguire in grido la parle ojfensa (o). Che poteva fare? Appellare? 
Ed a ehi? lnfirmare il giudieato? E come? Eppure in tempi in 
cui erano comunissimi gli abusi della magistratura, gli conveni- 
va far protesta solenne d’ innocenza; cd egli scelse a ciö un mo
do indirelto, ma potente e terribile, e, futta esatta ragione dello 
spirito c delle condizioni deH'ctii sua. caleolato ad invertere 1c 
parti, ad escogilare una corte straordinoria, nella quäle la vit-

(1 )  Gouv. t 3.

(2)  I'i quo' oho piü li graverä  tu spalle
Sara  la compaguia malvagia e scem pi^
C od la quai tu  cadrai in questa v a l l e ;

Che lu t la  ingrata ,  lu t ta  m al ta  ud empia 
Si fara contro a t o ;  ma poco «ppresso 
Ella ,  non tu ,  n ’ avra rossa la tempia.

P a ra d . X V II .
^3) La colpa eeguirä la parte  offenes

lu  grido, coino suol;  ma la vendetta 
F ia  tostimouio al vor cho la diapenei,

Iv i.



— 32 —
tima assumessc le parli di giudiee de’suoi giudici. II poema, 
il canto della riabilitazione, suona per tulta Italia, c destapro- 
fonda impressione quclla giustizia trovata dall’esule 

Presso Colui, clfogni torlo disgruva (1).
Pochi mesi prima d’enlrar de’priori, Dante viene fallo 

degno d’avere una mirabile visione. Pare al poeta ehe le tri- 
bolazioni ch’ei soffre paeifico agncllo nel suo belVovile 

Nemico a ’lupi che gli danno guerra (2), 
trovino pietä nel eospetto di Maria Vergine, dispensiera di tutle 
grazie (3), ehe intereede per lui salvamento (4). Conviene nota- 
re ehe eolla figura di Maria s’apre (S) e si chiude il poema (6). 
Dante era devotissimo della Yergine (7), tanto da meritare ehe 
il servo piti affettuoso di lei, il Santo di Chiaravalle, gli inter- 
cedesse da essa la grazia di fissare ancor vivo 1’occhio nella 
Divina Essenza, tanto da far dire al Santo stesso, ch’ egli non 
avea mai desiderata la beatifica visione piii ardentemente per 
se che per lui (8). dunque merce di Maria., s’ei peregrina 
di mondo in mondo, ovc tra i beati, tra i purganti, e fino tra 
i dannati, ode suonare il decreto, non dirö deirassoluzione o 
giustilicazione sna, ma della sua vera glorilicazione. Nel pur-

(1 )  P a ra d . X V II I .  6 .
(2 )  I v i  X X V . 0 .

(3 )  Donna, sei tanto grande, e tanto vali,
Che quäl vuol grazia, od a to non ricorro,
Sua disianza vuol volar senz’ ali.

La  tua  benignitä  non p u r  soccorro 
A clii domanda, ma molte fiate 
L iberam enta  al domandar precorre.

In te misericordia, in to pietale ,
In  le magnificenza, in to s’ aduna 
Quanlunque in crealura  č di bontate.

l u i  X X X II I .
(■')) Donna e gentil  nel ciel, ebo si coinpiange

Di questo impedimento ov’ io ti mando,
Si che duro giudizio lassü frange.

In f .  I I .
(li)  l u i  loe. cit.
(0 )  P arad . X X X I I I  40 a segg.

( 7) II n o t n e  del  b e l  f io r  c h ' i o  a e t n p r o  in v o c o
12 m a n e  e s e r a  . . .

I v i  X V / / / .  8 8 .

( 8 ) lu i  X X X II I .  28.
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gatorio frequenti aflettuosissime congralulazioni gli vcngono 
f'atte per la grazia oltenuta da lui

Per modo tutlo fuor del modern’’uso (1); 
i santi dottori l’accolgono in cielo gloriosamente (2); in cie-
lo riceve dalla bocca del suo Cacciaguida la lode dell’ in- 
nocenza e della rettitudine cittadina, gli Apostoli gli fanno fc- 
sta, gli vengono svelati arcani decreti, riceve incarico d’an- 
nunziare al niondo de’vivi lo sdegno celeste (3); Beatrice lo as- 
sicura che cenerebbe con lei alle nozze dell’Agnello divino (4).
Che piü? Dio permette che fin dalla bocca dei dannati esca
parola verace d’encomio ali’integritä del cittadino e del magi
strata; ed uno gli accenna ch’ egli sarä viltima deH’invidia di 
cui Firenze e piena a trabocco, un altro gli predice che la 
feccia della sua patria gli si farebbe per suo ben fare nemica; 
altri gli fanno intendere che gli costercbbe caro la sua vera 
e franca parola (5).

(1 )  P urg . X V I .  42.
(2 )  P arad . X I .  in  p rin c ip .
( 3 )  Iv i. X V II .  46-70. -  X X IV -X X V II .  -  X V II .  128. X X V II .  C4.
(4 )  Iv i.  X X X .  135.
(K) In f .  VI. 49. -  X V . 64. -  X V I.  60. Ad espressioni e colloqui di ai- 

mil Datura alludo probabilmonte il poeta anche nel canto IV dell’ Inferno, 
dove accolto dai grandi poeti nella loro schiera, dice esser da loro stato t ra t -  
tcnuto

P a rla n d o  cose che ’ l ta cerc  i  bello 
S i  com’ era  i l  p a r la r  colä dov’era .

Koto a quoBto luogo la non giusta interprelozione cho generalmente st da 
a! passo con cui Virgilio spiega a Dante ii percbe i quattro  grandi poeti del 
limbo venuti  ad incontrare  il compagno che s ’era da loro dipartito, lo salutas- 
soro ad una voce con quel verso :

O norale V a ltiss im o p oela .

La spiegaiiono e contenuta in quclla torzina:

Perocche c iascun  mcco s i  conuicnc  
J\'el nom e che sond la  voce so la ,
F a n n o m i onore, e d i  cid fa n n o  bene.

I couimcntatori cbioaano c o m : I poeti miei compagni fanno beuo ad ouorare 
in«, percbe ö cosa bella e degna di lode, che gli uomini di merito e della stcs- 
k» profesBione si usino a vicenda cortesia e non abbiano invidia l’ uno all’ al
tro. /Inobo il W itte  tradusse:

W eil Ie d e r  n u n  m it m ir  den  N am en  tke iU , 
l ‘en D u d ie  E in ze ltiim m e  n en n en  k ö r te s t,
Thun sic  m ir  I h r  1 an , u n d  so is t  's geziem en d .
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k  d ’uopo, o io m’inganno, collocarsi a questo punto di 

vista per leggere neH’allegoria il piü scmplice c piü proba- 
bile intendimento del poela. Per In selva, quantunque sotto 
questo nomc s’ adombri nella Commedia qualunquc pacse o 
stato male in ordine, c particolarmente l’italia (I), credo Dante 
intenda il Comune di Firenze (2). In cid mi conferma il vedc- 
re ch’ egli chiama Firenze sclva sclvarjrjiu (3), epiteto questo 
certo ne ozioso nč ricercato, ma allusivo alla parte bianca detta

Ma questa osservaziono mi paro futilo c nou degna di Virgilio, cui viou posta 
in  bocca. Uu passo del Machiavello (L’riucip.  6 ) ,  chiarisee ehe cosa significhi il 
f a r  bene Ui u lcu n a  cosa nel senso appunlo iu cui fu qui uaato da I)aulu. II 
passo e questo : « E  debbesi considerare, come non e cosa piü diftlcile a t ra t -  
ta re ,  ne piü dubbia a riuscire,  ne piü pericolosa a manoggiaro, che farsi capo 
ad in trodurre  nuovi ordiui. I’erche 1' in lroduttore  ba per nimici tu t t i  coloro 
cbe degli ordiui veochi fanno bene, o lepidi difensori lu t t i  quelli cho dogli or- 
dini nuovi farebbono be tte ; la quäle tepidezza nasce parle  per paura  degli av- 
versari cbe banno Io loggi in beueltcio loro, pdrto della iucredulitä  degli uo- 
mini,  i quali uon credono in verila  uua cosa uuova, so non ne veggono nata  e- 
sperienza ferma ». Qui f<tr bene d’u n a  cosa  vuol diro evidontemonte t ra rn c  
y a r t i to ,  u tile , con/'or/o. U in questo sonso devesi pure  intondoro nol passo 
dautesco in diacorso. II poeta finge ehe un iuogo dist iulo dol liinbo sia riserva- 
to alle anime degli anlichi acieuziali, le l tera ti  ed e r o i ; l ’avvantaggio materiale  
di cui vi godouo, ü ölte inveco del uudo suolo o dell’ au ra  fosca, essi calcano co
la un lerreno di fresca verdura  e si ricrcaoo ad una luco di fuoeo; l ’avvanlag- 
tfio morale consisio in ciö, che unundosi a gruppi, s ’ iu tra t tengono iu conver- 
eevole consorzio, ove parlano delle onoralo viconde della loro prima vita , delle 
loro buono o graiidi azioni, della purezza o chiarezza della farna c 'h an n o  la- 
soiata, e se ne eongralulauo reciproeam eolo; e di queste coso appunto fa n n o  
bene, > a le  a dire, s o n o  q u p s i i  parlari,  q u e o l e  reminiscenze, queste  debilo 
o n o r a o z e  c l i e l ’ u n o  all’a ltro  rcude, c h e  f a n n o  t rovar loro un  conforto iu quel 
g e u e r e  di osiptenza c h e  fu ad e s s i  d a l l a  divina giuslizia destinato.

( 1) Qui sarai tu  poco tempo silvano,
R  sarai meco senza tempo civo 
i)i quella l loma oikIo Cyisto e Ilomauo.

P u r ff. xxxri.
(-2) io  veggio tue tiipolo che divepla

Cacciator di que’ lupi in sulla riva 
Del Gero fiumo e tu t t i  gli sg o m e n ta ;

Vende la carue loro, essendo viva,
Poscia gli ancide como antica belva,
Molli di vita , e se di pregio priva.

Sangnityoao esce della t r is ta  selva.
lu i.  X I  r.

(•1 ) Abi quanto a dir quäl era e  cosa dura
Ouesta  selva selvaggia, ed aspra e forte,
(jbp nel penaiev r inueva la paura!

In f. /.
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selvaggia (1), ch' era la piti torbida, e si componeva de' cil- 
tadini nuovi, selvaggi del locos se si volesse dirlo con un’ espres- 
sione usata dal poeta stesso (2). £  contro questi che 1’ Alli- 
ghieri sfoga la terribile ira sua in molti luoghi si della Com
media che del Convito, perchč la confusionc entrata con essi 
c per essi in Firenze

Principio fu del mul della citladc (3).
La morte che in questa regna e la morte degli ordini civili; es* 
sa faceva la disperazione di Dante, il quäle tenlava ogni modo di 
ridar vita alla cosa pubblica (A), e perciö studiavasi di salire al 
collc illuminato della giustizia, della pace e del buon governo. 
Ma appena egli mette piede fuor della selva, ecco attraversar- 
gli il cammino tre fiere, che appartengono esse pure alla sel
va, ma ne guardano il confine c vi girano attorno; fanno la 
ronda perchč

Gli abitator della misera vulle (5) 
non 1’abbandonino e si rifuggano al colle della salute. Queste 
sono scelte da ciascuna delle tre pesti cittadine di Firenze, e 
le rappresentano.

Nclla lonza ravviso la par te piti mobile, piti falsa, piti vile 
delle fazioni, la gcnle nova dai subili guadagni (6), quella 
che manda

lo puzzo
Del villan d? Aguglion, di <juel da Signa,
Clic giä per baratlare ha Vocchio aguzso  (7).

E fermiamoci qui al barallare, perchč e capitale d ’aiumctterc

(1 )  Dopo lunga  toozono
Verranno al sanguo, e la parto  selvaggia 
Caccurii 1’ a ltra  con molta oflbnsionc.

P urg . VI,

(2 )  L a  tu rb a  clie r imase 11, selvaggia
Pa rea  del Ioco, rimirando iatorno,
Com e colui clio nuovc coso assaggia-

Iu i  I I .

(3 )  F a ra d . X V I.  08.
(4 )  Daule aduui(uo . . . vivendo civilinonto od onosla o etudiosa vita ,  

fu  adoperato nella repubblica aesai. L eo n a rd o  K rci. Vila di D ante.
(5 )  Puri7. X IV . 40.
(G) In f .  X V I. 73.
(7 )  P a ra d , X V I,



che Ic macchie piü vergognose nel pelo della lonza (l) espri- 
mano la corruzione che introduce nella cosa pubblica 

Ogni villan ehe parteggiando vienc (2).
Senza ammettere ciö, non si comprende come una corda, ond č 
cinto Dante, e colla quäle egli avea pensato

alcuna volta 
Premier la lonza alla pelle dipinla (3),

forzi Gerione, la sozsa imagine della frode (4), ad atto di som™ 
tnessione ai poeti. Gerione e una figura, una specie di tipo 0 
rappresentante dei dannati per aviditä di lucro, e particolar- 
mente, fra quesli, di quelli che sendo costituiti in uüici o di- 
gnitä abusareno della i'ede pubblica. Perche i pocti, giunti sul 
ciglione della roccia verticale al baratro cui presiede Gerione, 
possano discendervi, conviene che questa ilera, custode della 
bolgia, salga a loro per l’aere, se li carichi in groppa, e li 
porti al fondo. La difficoltä sta nel muovere Gerione a pre- 
starsi a questo ufficio; qual mezzo s’impiegherä all’uopo? Ca- 
ronte non vuol prendere nella barca Dante, ma Virgilio l’am- 
m ansa; Minosse vuol distorlo dall’ entrare fra’morti, e Virgi
lio l’accheta; Cerbero inf'uria, e Virgilio il fiacca, come sgo- 
menta Pluto, come si fa ubbidire da Flegias, come stordisce il 
Minotauro, come rende docili i Centauri. E quanclo la reni- 
tenza dei diavoli chiude in faccia a Virgilio le porte di Dite, 
ecco un messo divino che scende al soccorso, le spalanca, e 
libera a’poeti la via. Giova osservare che tutte le opposizioni 
fatte al passaggio di Dante per l’inferno, finchö s’arriva alla cer- 
chia custodita da Gerione, vengono rimosse quasi sempre da 
Virgilio, una volta da un angelo, tutte sempre per opera so- 
vrannaturale, tutle indipendentemente da virtü che fosse in 
Dante stesso. Ed ora come si assoggetterä Gerione, figura spa- 
ventevole ad ogni cuore piu fermo, e certo tanto piü inl'ensa 
al poela fatto degno di tanta grazia, quanto piü perversa c piü

(1 )  Kd ecco, quasi al comineiar dell’erla ,
U n a  lo n z a  lo g g n r a  a p r o s t a  m o l t o ,
C hs di pcl maculato era covertn.

In f. I.

(2 )  P urg . VI. 12fi.
(3 )  In f .  X V I.  100.
O )  Iv i.  XVII, 7.



neraica del bene ehe le altre ree potestä incontrate da lui fino 
a qui nel regno della gente morta? Veramente molti, leggendo 
per la prima volta 1’ Inferno, si sai*anho aspettato a questo passo, 
che per l'ar salire la bestia, Virgilio ricorra a qualche scon- 
giuro dei piü potenti, o che, al niego del mostro, sia bisogno 
d ’un nuovo intervento di qualche messo celeste. Nulla di tutto 
ciö. Virgilio comanda (notisi la parola solenne), comanda a Dan
te di sciogliere da se la corda che avea inlomo cinla, quella di 
cui sopra dicemmo; se la fa dare, la gelta rjiti ncWallo bur- 
rato, ed il mostro appena tocco da quella, la alto d’ obbe- 
dienza e sale per mettersi a servigio del potere che a se Io 
tira (*). Ad ottencrc la soggezione di Gerione non intervengono 
quindi mezzi sovrannaturali: e una corda ond'e cinto abitual- 
mente Dante, che opera la meraviglia. Ria che significherä que- 
sta corda perche abbia tanta potestä sulla frode? Nel canto VIT 
i l i .  del Purgatorio, Dante dice di re Pietro d’Aragona, che

D ’ogni valor portd cinla la corda.
Con questa fräse scritturale voleva dire, che quel principe a- 
vea Tanimo armuto di tutte quelle forti virtü che vegliano a 
combattere le passioni od i vizi loro opposti. Qui la corda, a pa- 
rer mio, non puö significare che il complesso delle virtü del 
disinteresse, della reltitudine, della lealtä; quell usbergo, di 
perfette doti cittadine e di magistrato, armato del quäle Dante 
giä da parecchi anni prima del 1300 sosteneva pubblici uffici, 
e dovea pochi mesi dopo sostenere quel priorato che gli fruttd 
calunnia e condanna. 11 luogo dell’/n/erno ultimo citato, 6, 
secondo me, il colmo della glorificazione che il poeta tributa 
a se come uomo, e comc magistrato, e trascende tutti gli al- 
tri modi di glorificazione, benehe si molteplici ed originali,

( ' )  Io aveva una corda intorno cinta,
E  con essa pensai alcuna volta 
P rendor  la ionza alla pelle dipinta.

I ’oBcia cbe I’ubbi tu t ta  da ine sciultu,
Si come ’l duca m ’ avea comaudato,
Porsila a lui agjrroppata e ravvolta.

Oud’ei si volse in vor lo dostro lato, 
ß  alqunnto di lungi datia sponda 
La  gittö giuso in quell’ alto burrato.

K pur oonvien cbe n o \ i ta  risponda,
ilicea fra mo uiodesmo, al nuovo c e n n o ,  
d i e  '1 t n a e s t r o  c o n  l ’ o cc b io  s i  t e o o n d « ,
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cui ogli seppe dar vila c colore nel Punjalorio, c massinie 
»el 1‘aradiso. Alla specchiata integrila del magistralo ehe fra 
breve dovrä sotloslare ad iniqua calunnia conccdc decreto di 
lass«, che, inentre sugli altri sforzi ribelli d’inferno e desli- 
nata ad aver possanza la virlii di Virgilio, sulla 1'rode abbia 
dominio la virtü deH’iimocente, che verrä infamato di frode (1). 
Questa interpretazione spiega poi pianamente, come colla corda 
delle sue doti e virtu civili, colla saviezza c colla moderazione 
della parola, coll’esempio dell’onestä e dclla giustizia, col sa- 
crificio al benc pubblico, senza rispelto alcuno ai partiti ostre
ni i (2), Dante facesse prova di prender la lonsu, vale a dirc 
di volgere gli animi selvagrji a que’buoni consigli che non fu- 
l*ono uditi (3).

Atii quanto cauti gli uomini esser denno 
Presso  a color che non veggon pur  1’ opra,
Ma por onlro i pensier nriiran col senno I

E i  diese n m e ; Toslo v e r rä  di sopra
Ciö cb’ io a ttendo;  e elio il tuo penaier sogna 
Testo  convieu ch’ al tuo viso si seopra.

Seiripre a quel ver c’ ha faccia di meuzogna
I)e ’ 1'u o m  chiuder le labbra  qu an t’ ei puole,
Perö  ehe senza coipa f« vergogua.

Ma qui tacer uol posso, e per  le note 
Di questa  cominedia, le l lo r ,  ti giuro 
S te lle  non sien di lunga grazia vole,

C h ’ io vidi per quoll’aer grosso e scuro 
Venir nolaudo uua figura in suso 
Meravigliosa ad ogui eor seeuro.

I v f .  XVI.

(1 )  Qui a completa inte lligenza dollo spirito dol poeta, convieno notare,  
ehe dove Dante in generale parla per tu t lo  il corso della sua porogrinaziono 
ne ll ’ Inferno con quasi ogni speeie di dannati ,  pure per tu t to  il giro della bol- 
gia dei baraltieri  ( In f .  XXI. X X II .)  si chiude in uu altero silenzio, o lascia 
clio loro parli solo Virgilio. Anzi non nppena ogli si proseuta al baratro  dogli 
usura i ,  si fa losto eacciar via da essi ( Iv i .  XVII) .

E d  u n , ehe d’ u n a  se ro fa  a z z u r r a  e g ro ssa  
S e g n a to  u vea  lu suo sa cch ello  b ianco ,
N i  d is s e : Che / a i  tu  in  q u cs la  /o ssu  ?

Or le  ne  va .

(2 )  L a  tua  fortuua tanlo  onor ti serba
Chu 1’ uua  parto  o 1’allra  avranno farno
Di to, ina luugi Ca dal boceo 1’ erba.

In f.  XV.

(3 )  Nel canlo VI deli’ Inferno Danto fa diro a Ciacco, che in F irenze

C iu s ti  son d w } t/ia non  v i  sono in /esi.
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Sc quindi per la lonza intendasi la sordida, vile e piü 

corrotta feccia delle fozioni, ncl leone mi pare debba vedersi ad- 
ombrata la prepotenza, il fare oppressivo di quelle; e badisi^ 
trasparirc da tulti gli seritti di Dante, e restarne testimonianza 
ne’suoi contemporanei, che per fazioni egli non intendeva pro- 
priamente la parle ghibellina, ne la guella, ne la bianea ne la 
nera, considerate o in se stesse rispetto al puro principio po- 
litieo, od alla fatolitä, ehe per 1’indole feroce c barbara del 
tempo, travolgcva in esse irresistibilmente persone, famiglie, 
consorzi, cittä; mn sibbene intendeva le esorbitanze, c le cru- 
deltä di ciascuna parte; ond’e che s’ ha onore appo lui il me
rilo si guelfo ehe ghibellino, e trovano riprovazione gli atti c 
i partiti estremi dei Bianchi e dei Neri.

Nclla hipu veggo im’ imagine della degradazione piü pro- 
ionda eui possa diseendere una parte; aviditä d’aequisti c po- 
tere, insaziabilitä di possessi e d’ampliamento, implaeabilitä, fe* 
rocia, crudeltä, gelosie, prontezza a variati connubii; tutto ciö 
mette il poeta in conto alla lupa; fa riscontro alla deserizione 
chc in dne parole da Sallustio di Roma negli ultimi tempi 
della repubblica: Rapcre omnes, trahere, neque moclutn neqae 
modestiam vielores habcrc, foedn crudeliaque in civis facinora 
faccre (1). E per lupi significa il poeta in piü luoglii della

A elii volova alluderc il poeta? E  difficilo infovinarlo. A be stesso in primo 
luogo molto probabilmcnte, so riscontriarao queeto paBso cou quello dul XV 
della s le6sa cantiea:

M a quell' in g ra lo  popoln m aligno  
Chc discese  da F iesole ab an lico ,
IS lične  an co r del m onte  c del m acigno,

Ti t i  fa r ä j  p e r  tu o  ben fa r ,  nem ico.

Ma a cl»i n l t r i?  A Guido Cavalcanli, suppongono quasi unaninii  i conimenta- 
tori,  e uo recano por ragione, che quosti fn 1’amico di Dante,  e oosi iofluenla 
in patri«, clio Benvenulo da Imola lo cliiamd a lle r  oculus F lo rcn lia e  tcvi- 
p o re  D a n tis. Ma, quantunquo Dante si profossasso amico dol Cavalcanti,  puro 
per quel conno ehe ne fa nel eanto X deli’ Inferno (v. 6 2 .6 3 ) ,  cenno oscuro, 
ma ehe piü ehe d’ allro pare toccare del disaceordo fra i principi politici dei duo 
amici,  non si renda vcrosimile questa allusione. !?e Dante uon fosse stato ei 
poco amico ai popolani, erederei  ehe per l ’altro dei duo s’ avesse ad intendero 
Dino flempagni, uomo e m apislra to  lanto ia temerato  o ealdo d’amore dolla 
patria,  ehe da quanto rilevasi dalla modesta sua Cronaea, pure in cireostanza 
diffieili, persuadendo di concordia c di paco. uon fu privo di polcre Ccneiliativo 
sitll’ animc de’ suoi concittadini.

( I )  Coli!. I I .
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Commedia i Guelfi ncri si di Firenze che di lulla Toscana (I), 
i veri arrabbiati di loro parte. Anche nelle Rime di Dante F i
renze fc chiamata lupa. Yeggasi la canzone IV, ov’egli rim- 
provera alla sua cittä i dissidii e gli odi, la ineuora a segui- 
re meta piti degna, c conchiude:

Eleggi omaij se la fraterna pacc 
Fa piü per te, o H star lupa rapace.

E dunque, a me pare, Firenze, che come fornisce si ricco 
oontingente di spiriti alla prima cantica, si modesto alle altre 
due, cosi somministra anche la significazione delle fiere descrit- 
t« nella introduzione del poema. Naturalmente e le giustizie e le 
rendette deH’csule dovevano colpir prima e piü da vicino il pac- 
se, che in mezzo alle parti d’ltalia si poco senno mostrava e 
tanta ferocia, e dal quäle era venuto il colpo che si prof'onda- 
mente ed irreparabilmente avea ferito il poeta. A quest’ opera 
solenne di retribuzione dovevano por mano ciclo c lerru (2), e 
venirvi fatta parte non solo alfazione deironnipotenza divina, 
ma, subordinatamente, a quegli arcani poteri che accanto alla 
fedc piü viva trovavano pure credcnza nel medio evo. Al tem
po di Dante Virgilio era piü in farna presso 1’ universale come 
inaestro di scienze occulte, che come cantore d’Enea e d’Augu- 
sto, e come insegnatore del bello slile (3) che avea fullo onorc 
al poeta nostro. Ai commentatori recenti passö inosservato 1’ in
teressante scritto dello Siebenhaar: De fabulis quac rnedia tteta- 
u  de P. Firgilio Marone circumferebantnr.

(1 )  In f.  X X X III .  29.  P urg . XIV. 50. K8 .
(2 )  P a ru d . XXV. 2.
(3 )  In f.  I 87.

(illSEPPE FRAPP0RT1.



NOTIZIE INTORNO AL GINNASIO.

aa»

F r a p p o r ti G iuseppe dottorc in filosofia, licenziato nclle 
leggi, onorato della sovrana medaglia d’ oro per le scienze, 
Membro deli’ antica Facoltä filosofico - matematica di Padova, 
deli’ Istituto geologico di Vienna, dclle Accademie di scienze, 
lettere ed arti di Padova, Rovereto e Rovigo, e degli Atenci 
di Venczia e di Bassano — professorc c direttore.

M ü h lb e r g  G iacom o dottore in medicina e  chirurgia, M ein- 
bro della Facoltä medico-chirurgica di Vienna — professore.

d e ’ F a v e h to  G iovan n i canonico onorario della Chiesa co n -  
cattedrale di Capodistria, deputato alla Dieta istriana, Membro 
deli’ i. r. Gonsiglio provinciale degli studi, della Ilappreseu- 
tanza comunale di Capodistria e della Societä agraria di Go- 
lizia — professorc.

P e r k o  P a d re  A n ton io  delle Scuole pic — professore.
B abuder G u co m o  Membro deli’ i. r. Consiglio provinciale 

degli studi c della Ropprcscntanza comunale di Capodistria — 
professore.

W idmann P ie tr o  —  docente effctlivo e bibliotecurio.
H am erle  S te fa n o  —  docente effctlivo.
B en u sri B ern a rd o  —  supplenle qualijiculo.
Z u p e lu  G iuseppe d o ttorc  in  filosofia , ab ilita to  al privato  

in se g n a m e n to  d e l cessa to  co r so  b ien n a le  filosofico , d o cen te  
& traordinario al p io  is titu to  G riso n i —  supplenle.

Z e t t o  A n t o n i o  licen z ia to  n c lle  le g g i  —  s u p p le n le .

L o s e r  A n ton io  —  supplenle.
P e tr o m o  ab b ate  F r a n c e sc o  co o p era to re  ed  a m m in is tra to -  

rc p a rro cc liia lc  —  svpplaitc. e mucstru di cunlv.



— 42 —
R aum k ABBATE F r a n c e s c o  co o p cra to rc  p a rro cch ia le  — do

cente slraordinario degli idiomi slavi mcridionali.
G ia n e ll i  B a r to lo j ie o  p itto rc  acca d cm ico  — docente slraor- 

dinario del disegno.
D r iu z z i G iovan n i d o cen te  a lla  i. r . C ap oscu o la  — calligrafo.

II signor Augu sto  D ö r f l e r  m aoslro di g inuastica diodo duran lo  1’ u l
tim o tr im e s lrc  scolastico un corso di esercizi ginnastici di 4  ore pe r so ttim a- 
na , due dollo quali agli štu d en ti dello classi suporiori, duo a quell» dollo in - 
foriori.

Bidello, insemenle ai gabinelti e cuslode del fabbricalo 
G en zo  G iovan n i.

Commissurio Fcscovile presso il G inm sio

11 reverendissimo Signore M ic h e le  G a l lo  canonico, Dcca- 
no del Capitolo della Chiesa concattedrale di Capodistria, con- 
sigliere eoncistoriale, Dccano dislreltualc cd i. r. ispettore di* 
slrettuale scolastico.

Cioica Depulasione ginnusiale;

I signori Rapprcscntanti coniunali:
G a l lo  A u gu sto  doltorc nelle leggi, avvocato, — preside.
d e ’ Hin F rancesco

d e ’ Manzini Giovanni.

Cassiere dcllc lasse scolusliche

II Signor G iovanni Z a n e lla  Cassiere del locale i. r. Ulfi- 
cio delle Imposte.



GLI ŠTUDENTI DISTINTI.

s  & e  s r c a ®  a>’ ®  s  o r n a

c/e^fi a f/ievi c/ie a //a  f in e  c/efflanno 

m eril ar ono aKedlato c/i contejpno 

edem/ifare.

Clusse /. Classe V.

BAICICIl NICOLO'

Clusse II.

CALOGIORGIO ACIIILLE 
STEFANUTTI CARLO

Classe III.

BOTTEGARO GIUSEPPE 
CEBOCII1N MICHELE 
VATOVAZ GIUSEPPE

Classe VIII.

DESANTI DOMENICO 
DOBRI LOVICII MATTEO 
1YE ANTONIO 
IELUSICH ANASTASIO 
MUJESAN FRANCESCO.

KÖNIG MICIIELE 
ZACCARIA PIETRO

Classe VI.

CRAGLIETTO FRANCESCO 
ROSSICH GIOVANNI

Classe V II.

ALESSIO PIETRO 
VRANICI! GIOVANNI
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12 a . 32 s r  (B (D
deijli študenti che nlln chiusa dell’anno 

riporlarono attestalo di complessiva c lasse 
p r im a  con  e m in e n z a .

Classc I.
A. FONDA GIOVANNI
2. BAICICH NICOLO’
3. CHERSICH CARLO 
\ .  FRANCO ENRICO

Classc II.

\  CALOGIORGIO ACHILLE
2. STEFANUTTI CARLO
3. BE.MBO ANTONIO

Classc III.

A. CEBOCHIN MICIIELE
2. BOTTEGARO GIUSEPPE 

VATOVAZ GIUSEPPE 
FURLANI 1SIDORO 
BONETTI GIAMBATTISTA

Ö.
4.
5.

Classe IV.
\ .  PREMUDA TITO 
2. LONGO ELIO

Classe V.
LEVA ANTONIO

2. GROSSICH ANGELO
3. MAVER GIOVANNI
4. ZACCARIA PIETRO

Classe VI.
1. MARCOLIN GIOVANNI
2. VALENTINČIČU AUGUSTO
3. CRAGLIETTO FRANCESCO

Classe VII.
\ .  ROSA PIETRO
2. MAJER FRANCESCO
3. MINCA ANDREA

Classe VIII.
\ .  IVE ANTONIO
2 DESANTI DOMENICO
3. DEJAK CARLO

MUJESAN FRANCESCO
S. LETTICH SIMEONE 
G. VIEZZOLI FRANCESCO

Si distinsero inoltre
N E L  D I S E GN O N E L  CANTO

Yalenliiicich Angusto di cl. VI Majer Francesco di cl. VII
Rismondo Alvise » Craglietto Francesco di cl. VI

Lius Giacomo » Cuglianich Antonio 
Risinondo Alvise

» » 
» »

Berlam Benedetto J) » Coinisso Antonio di cl. V
AjJullonio Giacomo di cl. V Purovel Giovanni di cl. IV
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Aumenli alle collezioni scienliftchc.

A. BIBLIOTECA.

C o ni p r  c. Lc edizioni aldinc di Prato della Spedisione 
di Ciro (2 vol.), dclla Ciropcdia, c dei Dctli memorabili di 
Socrale di Senofonte, - deli’ Iliade d’ Omero (3 vol.), - di Ero- 
doto (2 vol.), - di Yirgilio, - di Cesarc, - d’Orazio (2 vol.), - 
delle Mctamorfosi d’Ovidio, - dclle Narrazioni sccllc da T. Li- 
vio, -  di Fedro, - di Cornelio Nipote, - di Cicerone (Dcgli 
ufficj, della veccliiezza c deWamicizia, dcll’Oratore, Oraziovi 
c lellcrc scellc (6 vol.) ), - di Catullo, Tibullo c Properzio.. - 
di Quintiliano, - di Terenzio c Plauto (Commedie scclte (2 vol.),
- dclle Filippichc di Demostcnc, - delle Tragedic di Sofoclc. 
Lhomond Epitomc hist, sacrac, De viris illust. - Matlura e Pa* 
sato Grammatica ital., - Kriiger grammalica fjrcca, - Schup- 
fer Delle istiluzioni loiirjobardiclicj - Ranalli Ammaestraincvli 
di lellcratura (vol. 4), - Macanlay Storia d’’ Ivghilicrra (2 vol.)
- Shakspearc, Tcatro complelo (7 vol.), - Gibbon Storia dclla 
decadenza de li'iwp. rom. (13 vol.), - Cellini, lc opere (3 voll,
- Gelli Giambattista, lc opere (3 vol.), - Islruzioni e program- 
mi per 1’ insegnaraento ginnasiale nel Regno d’ Italia, - Hirn 
Analijsc člcnicntairc de l’univcrs, - Behm Geograph. Jahrbuch 
(2 vol.), - Brandt De Marlialis vita et scriptisj - Framnjenti 
dei poeti latini Ostio, Levio, ccc., - W eichert De llostio pf*e- 
ta, - II Livio di Drakcnborch (5 vol.), - 11 Livio di Weissen
born (10 vol.), - Göthc’s W erke  (6 vol.), - Schillers /Ferfre 
(2 vol), - Dienger Differenzial und Integralrechnung, - Serret 
Algebra (2 vol.), - Huuibolds Cosmos (4 vol.), - Cavalc* A tli 
degli apostoli, - Endlicher Iconograph. gen. plan. - Burmeister 
Gcschichte der Schöpfung, - Koch Taschenbuch der deutsch, 
und schweitz. Flora, - 'I'ommaseo Pensieri sulVeducazionct 
L ’uomo c la scimmia, - Tirnmb, Cose ulili e poco note, - Smi- 
Ies Chi s'ajuta Dio l'a jula, - Lioy Escursione nel cicloJ E -  
scursionc sotterra, - Macč Storia d 'u n  boccone di ponc, I  scr- 
vitori dclL> slomaco, - Bcsso Inucnzioni e scopcrte, - ErctLicr 
Elein. di JfJeccanica, - Mancino Elementi di fihsofia (2 vol.) - 
Liberatore Elcmcnli di filosofi», - Schillcr, II tcatro irudcllo
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dal IfJajfei (5 vol.), - Fownos, Elementi <li chimica, - Bulletti- 
no deli’ ordinanze deli’ i. r. Ministero deli’ istrnzionc pel 1869,- 
Sehcmatismus der Mittelschulen, Wien 1869. - Giornale di 
Matematica e fisica di Schlötnich e Gantor pel 1869, -Prescott 
Sloria del regnn di Ferdinanda ed Isabclla (vol. 3).

D o n i .  Dal la G i u n t a  P r o v i n c i a l e  I s t r i a n a  gli At- 
ti della sessione dietale del 1868. - D a l l a  P r e s i d e n z a  de l -  
1’ i. r. L o g o t e n c n z a  La Casa Nazarena, poemetto. - D a l l ’ i. 
r. A c c a d c mi a  v ie n ne se d e l l e  s c i e n z e  5 volumi dei pro- 
pri Atti, ed uno dell’Archivio storico austriaco. - Da l l a  Re-  
d a z i o n e  de l  g i o r n a l e t t o  c a p o d i s t r i a n o  « l a  P r o v i n 
ci a » il giornaletto slcsso, annata del 1868 c 1869. - Da l l a  
Di l t a  I ib r a r  i a b e r l i n e s e  l l e r b i g  il vocabolario di con- 
versazione ital. di C. Rcinhardstöttner. - D al p r o f e s s o r e  
S t e f a n o  I l a m c r l c  le opere di F. Paolo Sarpi (8 vol.). - 
D al s i g n o r  A n d r e a  de ’ B r a l l i , l e  stesse (8 vol.). -  D a l 
C a n o n i c o  Gio.  d e ’ F a v e n t o  Innocenzo lil ed il suo se- 
colo di F. Harter (4 vol).  - Da l l a  Di t t a  T e u b n e r  b e r -
1 i n. Sallust. Catilina. - D al D o t t o r  T. R u m p e l  Kleine 
Propyläen. - D al p r o f e s s o r e  Fe  de le Mä h r  La Costru- 
zione sintattica tcdesca del prof. Schneller. - Da l i ’ Abb.  
A n g e l o  M a r  s i c h  Effeineridi giustiuopolit. e Notizie ined. 
di Triestc. - D al D ol t o r e  G i u s e p p e  Z u p e l l i  Piano di Ro
ma, di Napoli e di Pietroburgo, ed alfabeto musicale (4 lav.), - 
D al D i r c 11 o r e Dr. F r  a p p o r t i La Propedeutica lilosofica 
deli’ Abb. L. Schiavi. - Da l l o  š t u d e n t e  G i o v a n n i  Za
la t eo 11 Maestro di civiltii ai giovanetti del Berelta.

Da l l ’ i. r. C o n s i g l i e r c  a u l i c o  C a v a l i e r e  C a r l o  
F i d l e r :  La diviua Commedia di Dante coi commenti del Bian- 
c.hij la grammatica spagnuola del Cöen, I Verbi greci anoinali 
di Weiske, L’Antigone di Solocle dello Schneidewin, II Pinda- 
ro dello stesso, I Discorsi del Machiavelli, Le Bacc. c L’ Ifigen. 
di Euripide, Orazioni scelte d ’ lsocrate e di Lisia, Die Job- 
siade von Kortum, Gli ldillii di Tcocrito, Bione e Mosco rc- 
cati in tedesco, La Propedeutica lilosofica deli’ Abb. Lorenzo 
Schiavi, La traduzionc del Childe Ilarold di Janert, Die Grund
züge der lat. prosod. und metrik von B. Ilabenicht, L. Urlichs 
ClircsIoQiat. pliniana, A. Boschclli, delV OnomalopeUj Herder 
Da v C id nach spanischen Romanzen besungen, Ciccronis Calo
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major erklärt von Sommerbrodt, Gcrlach P. Scip. Afr. der öf
tere, und seine Zeit, Anthologia gracca ad palat. cod. fid. edit. 
(3 vol.), Oratores Attici ex recens. J. Bekkeri (5 vol.), Gin 
Notes snr Pindare, Manzoni I  Promessi Sposis Rccamier Qua- 
tre femmes au lamp, de la rev.s Sintcnis Plularchs Aristides 
und Cato Major; piü altri opuscoletti.

II Ginnasio professa particolare riconoscenza al signor C a v a l i e r e  
C a r l o  F i d l e r  Consigliere aulico presso l’i. r .  Luogotencnza dol Litorale , che 
il giorno 21 niaggio onorö d’ una sua visita il Ginnasio,  ovo colla dottr iua  eil 
amabili tä che lo distinguono, e cogli incoraggiamenli  di cui fu oortese, lasciö 
di so m emoria  veuerata  e cara si nel Corpo insegnaule cho presso la scola- 
resca.  In  tale occasione questo signore volse specialmcute la sua attenziono 
nllo condizioni della biblioteca, si offerse di promuoverue l ’anipliameuto, e 
poco dopo inviö alla stessa i pregevoli doni sopra indioali.

li. GADIKErn.

Fisica. Un’ apparato di Nörremberg, - due lenti conver- 
genli e due divergenti, - uno specchio piano. - due specchi 
piani girevoli intorno ad un’ asse coinune, - un tavolo per 
smaltamenti, - un tino pneumntico, - un elemento Grove, - 
tre  störte; sei tubi ad U; sette imbuti; tre vasi d’ argilla, - 
parecchi preparati chimici, ed altri oggetti di consunio.

Stor'ui naturale. Co m p  r e :  Un arinadio di abete a 12 
lastre di vetro, - una cassetta contenente i reagenti cd i rc- 
quisiti per le operazioni mineralogiclie, - un astuccio conte- 
nente i modelli di pietre preziose.

D o n i :  Dal  s i g n o r  Ca n o n i c o  G i o v a n n i  d e ’ Fa-  
v e n t o  un caprimulrjus europaeus, un ramo di ginestra con 
molti bozzoli, - d a l  p r o f e s s o r e  Dr.  M ü h l b e r g  un exo- 
coetns volitans, - d a l l o  š t u d e n t e  B e n e d e t t o  ß e r l a m  un 
coluber (lavescens, - d a l l o  š t u d e n t e  A u g u s t o  V a l c n t i n -  
c ic li una strix flammea.
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PIANO DELL' INSEGNAMENTO.

II piano specialc deli’ inscgnamcnto progettato c sta- 
bilito lo scorso anno scolastico per il correntc, c rccato a pag. 
58 - 68 degli Atti di questo Ginnasio per 1’ anno scolastico 
4 867 -6 8 , venne in tutte Ic sue parti attivato, cd accrcsciuto 
deli’ insegnamento del disegno, il quäle, per la mutazione di 
douiicilio fatta in sul principio deli’ aprile -1868 dal maestro 
di questo oggetto, era stato sospeso per tutto il secondo se
mestre deli’ anno scolastico decorso. (Vedi gli Atti del Ginna
sio deli’ a. s. -1867 -6 8  pag. 48). La nuova scuola venne aper- 
ta con un corso di 3 ore settimanali al cominciarc del novem
bre 1868, e vi s’ insegnö il disegno a mano libera di paesag- 
gio e d ’ ornamenti.

11 piano specialc deli’ anno corrente continuera ad essere 
in vigore anche nel prossimo venturo, salve aleune modifica- 
lioni, ehe neli’ occasione della visita fatta al Ginnasio dal si- 
gnor Ispettore consigliere Antonio Stimpcl nel giugno del- 
J’ anno corrente, vennero per iniziativa cd a suggerimento di 
questo signore, adottate e deliberate dal Corpo insegnante. 
CJueste consistono in ciö, ehe nelle classi inferiori in luogo 
della grainmatica latina del Soave si riprenderä quella dcllo 
Schulz; nclla prima e nella seconda classe, invece deli’ E  pilo
tne historiac sacrae c della compilazionc De viris illustribus 
del Lhomond si riprenderä il testo degli Esercizj che prima 
era in uso, c che nelle classi quinta e sesta alla lettura dei 
Discorsi sulln l  Deca <li T. Livio di N. Machiavelli veri'a so- 
stituita quella di scelte prose di N. Tommaseo.

Nella classe terza poi, nel secondo semestre, 1’ insegna
mento della lisica verra aumentuto d ’ un’ ora per settimana. 
tS’ intende da se ehe la psicologia empirica cessa di venir trat« 
tr.itta in ambe le due ultimc classi, corne convenne fare nel 
corrente anno scolastico, e ehe nel p. v. appuuto giusta 1’ artico- 
1" del programina in^erito negli Atti dali’ anno scorso a pag. 65, 
nella classe settima si trattera la psicologia empirica, no 11’ ot- 
tava la logica.



E S A M I  D l  M A T U I I I T A ’.

Per questi si annunziarono d8 candidati, tutti študenti 
pubblici di questo i. r. istituto, e vi sostennero gli esperi- 
menti in iscritto i giorni 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 3i luglio, 
e quelli a vocc i giorni 16  ̂ 17, 48 e -10 agosto. Agli esami 
a voce presiedette per Ia religione il signor Commissario Ve- 
scovile Canonico Decano Michele Gallo, e per tutti gli altri og- 
getti di studio il signor Ispettore provinciale degli studi Antonio 
Stimpel; vi assistettero il sig. Avvocato Dr. Andrea Amoroso 
Membro della Giunta provincialc Istriana e deli’ i. r. Consiglio 
provinciale degli studi, ed i signori Rappresentanti comunali 
Mcmbri della civica Deputazione ginnasiale, Avvocato Dr. Au- 
gusto Gallo, Francesco de’ Rin e Giovanni de’ Manzini. L’esi- 
to degli esami fu il seguente:

Vennero approvati con distinzione:

D eja k  C arlo  

D e sa n t i D omenico 

I v e  A ntonio 

L ettich  S imeone 

M ujesan  F rancesco  

V iezzo li F rancesco .

Vennero approvati:

U en ed ett i G iorgio F a v e n t o  A n to n io  

G h e r s a  P ie t h o  

I e lü s ic h  A n a s t a s io  

d e ’ K u h a c e v ic h  E d u a r d  o 

S oSSICH IiUlGI

B ubba  G iu se ppe  

C andussio  P ietro  

( ’o razza  G iu se ppe

D obrilovich  M atteo

V olpi G iorgio.

Un candidato venne rimesso ad un secondo esaine a vocc 
nel greco al termine di due mesi.
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DISPOSIZIOM SUPElllOlll 
i n l c r c s s a n t i  p a r t i c o l a r  m e n t e

il  Gi n n a s i o .

RISOLUZIONI SOVRANE.

17 a p r i l e  1869. S. M. 1’ Imperatore concedc, ehe a co- 
minciare ilall’anno scolastico 4869-70 il Ginnasio dello Stato 
di terza classe in Capodistria venga clcvato a Ginnasio di sc- 
conda classc.

12 g i u g n o  1869. Sono nominati Membri del Consiglio 
provinciale istriano degli studi per la durata legale d’attivitä 
i professori del Ginnasio dello Slato in Capodistria Canonico 
Giovanni de’Favento c Giacomo Babuder.

16 g i u g n o  1869. £  nominato ad Ispcttorc provinciale 
degli studi di prima classc il finora consigliere scolastico An
tonio Stimpel, cui viene assegnata la rcsidenza in Trieste cd 
uffidata l’ispezione delle scuole medic e popolari di colä, non 
che (piclla della partita umanistica nelle scuole medie dell’I- 
stria,

DISrACCI MINISTERIALI.

1868, 8 o l t o b r e  n. 7497. Al doccnte cflettivo presso 
I' i. r. Ginnasio di Capodistria Prospero Bolla viene conferita 
una cattedra presso il neocretto i. r. Ginnasio di Ragusa.

1869, 16 f e b b r a i o  n. 997. Giovanni Psenner doccnte cf- 
Icttivo all’i. r. Ginnasio superiorc di Capodistria viene nomi- 
iiuto iti ugualc qualitä presso quello di Gorizia.

24 g i u g n o  n. 3401. 11 professore Fedele Mahr viene 
traslocato dall’ i. r. Ginnasio superiorc di Feldkirch a quello 
di Capodistria.

DISl'ACCI LUOGOTENENZIALI.

1868, 8 s e t t e n i b r e  n. 10-486. II. £  approvata la proposta 
l'iitla dalla Dirczione con rapporlo dei 3 settembre 1868 n. 223, 
che pel p. v, a. s. non venga in questo Ginnasio attivato il 
corso preparatorio raccomandato conie istituzione transitoria 
a’ Ginnasi dalla ministcriale ordinanza 24 luglio 1868 n. 6150.

28 d e l l o  n. 11363. 11. Si da l’acolta alla Dirczione di af- 
lidare l’ insegnamcnto del disegno al pittorc accademico bar- 
lolomeo Gianelli.
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G o l t o b r c  n. 11815. II. Si conccde un assegno straordi- 

nario di f. 200 per acquisto di libri, e particolarmcntc d’o- 
pere classiche italiane e latine, a beneficio della biblioteca del 
Ginnasio.

20 d e t  to  n. 42480. II. Viene incaricata la Direzione, in 
evasione del suo rapporto dei 15 ottobre -1868 n. 259, di espri- 
merc al docentc Pietro Widmann la superiore soddisfazione 
pel merito da Iui fattosi nel riordinamcnto della biblioteca del 
Ginnasio.

31 d e t  to n. 42956. II. Viene assegnato al professore 
Padrc Antonio Perko il primo aumento decennale di sistema.

-1869, 13 f e b b r a i o  n. 1461. II. E conferito dal fondo ca- 
merale istriano uno slipendio d’annui f. 84 per la durata dol- 
1’intero corso ginnasialc allo sludente di classe III Michele 
Cebochin.

10 ma r ž o  n. 2597. II. A cassiere per la tassa scolasticu 
presso il Ginnasio \ien deslinato il locale i. r. Esattorc delle 
iinposle Giovanni Zanella.

25 d e l t o  n. 5071. II. Si ammette a sostenerc 1’anno di 
prova presso il Ginnasio il candidato di professura qualificalo 
airinsegnamenlo della storia e della geografla per tutte 1<* 
classi, Bernardo Benussi.

28 d e t t o  n. 5159. II. Yiene approvala 1’assunzione a 
supplenti del candidato qualificato Bernardo Benussi e deli’Ab
bate Francesco Petronio.

51 d e t t o  n. 3151. 11. In riscontro del rapporto col quäle 
la Direzione accompagnava alla Luogotenenza alla fine del I 
semestre i cataloghi ed il protocollo della confercnza di cbiusa, 
si fanno degli clogi c delle osservazioni.

A m a gg  io n. 4769. Viene preša grata notizia delle atti- 
ve e zelanti prestazioni del prolessorc anziano Dr. Giacomo 
Mühlberg quäle sostitulo per tulto il mcsc d’aprile ncH’ul'ficio 
della direzione, in causa di malaltia del direltorc.

26 d e l t o  n. 5564. 11. Si partecipa, essere slato conferito 
dal Comunc di Cherso allo študente di classe I Egidio Mala- 
bolidi uno stipendio d’annui f. 100 por la durata dell’inlero 
corso ginnasialc.



DIvSCIPLlNE SCOLASTICHE  
approvste col dispacci» luogotcnenziale

12 ottobre 1 8 6 8  n. 10705  II.

1 II Ginnasio s’uttende da’ propri allievi ehe nutrano prin- 
cipj e sentimenti religiosi, e li manifestino agli atti; č loro 
stretto dovere d’in ter venire regolarmente e puntiialmente ai 
divini uffici ed alle altre pratiehe di divozione.

2. Gli študenti si mostreranno rispettosi ed ubbidienti ai 
luro superiori; la mancanza di rispetto, segnatainento la disub* 
hidienza e Tinsubordinazione, vengono punite giusta le vigenti 
normali, anche (seeondo i casi) coll'esclusione dal Ginnasio. 
Faranno poi atto d ’ossequio a qualsiasi persona autorevole; 
osserveranno un tralto riguardoso e modesto verso i piti vec- 
ehi; fra loro si tratteranno con amichevole cortesia, e ciascuno 
contribuirä dal canto suo a ciö, ehe la scuola presenti un a- 
spetto decoroso e vi regni una buona disciplina, di cui si sen- 
tano gli effetti anche fuori del Ginnasio.

3. Ogni študente dovrä trovarsi nella sua classe aleuni mi
nuti prima deH’incominciaincnto della scuola. Vi entrerä a capo 
scoperto, si recherä dritto al suo pošto e vi rim arrä tranquillo 
ed in silenzio, oppure conversando a voce moderata col vicino, 
finche giunga il professore. AU’entrare di questo, o d’altro 
suo superiore, o di qualsiasi persona autorevole, come pure 
all’uscirne, s’alzeri» in piedi^ nč sederii sc non invilato. Finita 
la scuola, non restera in classe, uscito ehe ne sia il professore.

-4. Tanto nel venirc alla scuola che ncl ritornarne, gli 
študenti procederanno quieli e composti e senza andarsi indu- 
giando o soflermando senza motivo si per via, ch’ cnlro i re- 
cinli del Ginnasio stesso. o davanti alla porta, o negli muliti, 
sulle scale, o pe’corritoi. Compariranno si in Ginnasio ehe 
ftiori puliti della persona e vestiti deccntenicnte, eviteranno 
fogge d’abbigliamento cbiassose o strane; in iscuola non por- 
teranno bastoni, in pubblico non fumeranno tabacco.

i). Ogni študente veni» alla scuola provveduto dei soli li
bri. deile carte geografich^ dei quaderneUi de’suoi componi-
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meriti, c degli altri articoli indispensabili allo studio di cia* 
scuna Iezione; terrä netto ed in bell’ordine tutto questo cor- 
redo, e cosi si guarderä d’insudiciare o dnnneggiare quello 
de’condiscepoli, d’imbrattare, tagliuzzare o scrostarc panclie, 
sedie, tavoli, o pareti, in qualsiasi luogo chiuso od aperto del 

Ginnasio.
6. Tali danni, ove vengano arrecati per leggerezza, verranno 

fatti risarcire dal danneggiatore, se palcse; se venga tcnuto 
occulto, daH’intera clause; qualora vengano arrecati per mal 
animo o petulanza, il Ginnasio, oltre esigere il risarcimento, 
infligge nmmonizioni o punizioni disciplinari.

7. Durante la Iezione, ogni študente baderä unicamente a 
quella, non disturberä i vicini, non si preparerä a lezioni suc« 
cessive, non parlerä se non interrogato dal professore, o con 
di lui licenza; non uscirä di scuola senza permesso del pro* 
fessore.

8. Intervcrrä a tutte le lezioni degli oggetti d’obbligoj c 
cosi a quelle degli oggetti liberi, qualora i suoi genitori o i 
loro legali rappresentanti abbiano richiesto che prenda parte 
anche allo studio di questi Ultimi.

9. Accadendo ad uno študente di dover mancare senza 
sua colpa a qualsiasi ora di lezione, se ne farä giustificare o 
se ne giustifieherä entro 24 ore presso il professore capoclasse; 
occorrendogli per giusto motivo un permesso d’assenza, lo 
chiederü, se per un giorno, allo stesso professore capoclasse, 
se per piü giorni, al direttore.

-10. Chi manchi per otto giorni continui dalla scuola sen
za farne pervenire al Ginnasio alcuna giustificazione, corre pe- 
ricolo di vcnir considerato e traltato come se avesse rinunziato 
alla conlinuazione dcll’anno scolastico.

41. Ogni študente si entrando in Ginnasio, al momento 
della sua iscrizione, ehe licenziandosi da esso, e tenuto a far 
atto d ’insinuaztone e di congedo si presso il direttore ehe 
presso tutti i professori della sua elasse.

12. fc vietato agli študenti di prendere alloggio o dozzina 
in pubblici alberghi senza espressa lieenza del direttore; agli 
študenti foreslieri corrc 1’obbligo, si al cominciare deü’arxo 
scolastico, ehe nel decorso dello stesso, qualora in tale rap* 
porto entrassero dei mutamenli. d ’ inforraare eca ttaxncntc i! G ir.-
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nasio, prcsso quali famiglic essi abitino, cd alle eure di clii 
sieno stati affidati dai loro genitori o dai legali rappresentanti 
dei medesimi.

-13. II bagno cd il nuoto sono permessi soltunto nei luoghi 
a ciö destinati.

W . E vietalo agli študenti di trovarsi fuori dicasa a tarda 
ora di notte; ehi per casi spcciali avesse a deviare da questa 
norma, e obbligato a giustifiearsenc a richiesta del Ginnasio; 
durante il giorno poi eviteranno gli assembramenti e gli at- 
truppamenti per le vie, sulle piazze, ed innanzi alle cliiese si 
al cominciare che al finire delle sacrc l'unzioni. Eviteranno pu
re tulte quelle rclazioni che non riescono che di perditempo 
c  divagamentoj si asterranno da ogni coinpagnia disdicevole 
o pericolosa.

15. Senza espressa liecnza del Ginnasio nessuno študente 
poträ prender parte ad assoeiazioni od a pubbliche produzioni, 
ove figuri come attore, suonatore, o cantanle.

16. A teatri, balli, festini pubblici o di sociolä cd a ridotti 
puö intervenire ciascuno študente, quando vi vada accompa- 
gnato dai propri genitori o da chi legalincntc li rappresenta, 
od altriuienti n’ottcnga espressa liccnza dal suo professorc ca- 
poclasse.

\7. Lo stesso divicto, colla stessa cccezione, vale per la 
frequentazione di trattorie, birrerie, cafle, e locandc.

d8. Sono vietati in massinia tutti i giochi in luoghi pub
blici, e segnatamente qucllo delle carte, ai dadi, i giochi d’az- 
zardo, ed altri che sciupano tempo c danaro.

49. Si dentro che fuori del Ginnasio ogni študente eviterä 
qualunque sconcezza di parole c d’ alti; 1’immoralilä c la 
corruzione, esauriti i tenlativi dcH’cmcnda, vengono punitc 
coirallontanamento dallo studio.

20. Chiunquc si rifiuti ostinatamente a subire un castigo 
inflittogli dalla scuola, o in altro modo maliziosamcnte \ i  si 
sotlragga, puö per <{uesto solo titolo venir liccnziato dal Gin
nasio.
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N O T I F I C A Z I O N E

L’iscrizione dcgli študenti pel p. v. a. s. -18G9-70 si te n a  
nei giorni 29 e 50 del p. v. ottobre, e 2 e 3 del successivo 
novembre. Si terranno ad un tempo gli eventuali esami di ri- 
parazione c di ammissione; il di 4 novembre avrä luogo la so
lenne apertura del Ginnasio, il 5 eominceranno lc lezioni.

Entro il giorno 50 novembre dovranno soddisfare al ver- 
samento della tassa seolastica pel I semestre tutti qnegli štu
denti ehe non ne sono giä esentati. Chi ehiederä poi 1’esen- 
zione dovrä produrre entro il giorno 50 novembre alla Dirc- 
z.ione del Ginnasio la propria istanza diretta ali’ cccelso i. r. 
Consiglio provinciale degli studi, corredandola dci seguenti 
documenti:

a) Attestato deli’ ultimo semestre scolastico, dol quäle ri- 
sulti ehe 1’aspirante abbia riportato nel conlcgno la nota di 
escmplarc o lodevole, nell’ applicasione quella di ussidua o 
molta, nel profitto almeno la prima classe complcssiva.

b) Attestato esteso dal parroco, visto dal Munieipio, revi- 
sto dal rispettivo i. r. Gapitanato Distrettuale, dal quäle risulti, 
ehe le persone ebiamate dal §. 443 C. C. a provvedere al 
mantenimento ed alle spese deli' istruzionc dello študente, vale 
a dire, il padre, o, se questo e sprovvisto di mezzi, la ma- 
dre, cd in caso clie questa abbia cessato di esisterc, o non 
abbia i necessari mezzi, gli ascendenti paterni, ed in mancan- 
za loro i materni^ non sono in caso di sostenere le spese del 
mantenimento e deli’ istruzionc del liglio, rispettivamente ni- 
pote, senza solloporsi con cid a gravi privasioni. Questo atle- 
stato redatto in forma labellare farä constare il nome e cogno- 
me e la condizionc dci genitori (rispettivamente avi) dello 
študente, il numero, Teta,  c P eventuale giä siguilo colloca- 
mento dci fratelli di quest’ ullinio, poi 1’ csatla indieazionc 
della professione od imj)iego dellc delte persone chiamate per 
legge (§. 143 C. C.) al sostenlamcnto e cura dello študente, e 
della soslanza dallo študente stesso o da essi posseduta in beni 
stabili, eon eventuale indieazione delle passivitä che gravitas- 
scro sui medesimi, come pure dei provenli fissi dellc loro pro- 
fessioni od impieghi.

Ad istanzc mancanli d’ alcuno dei suesposti requisiti non 
si avrä, d’ ullicio, aleun riguardo.

Dalla Dirczione dell’ i. r. Giunasio superioro 
Capodistria li 29 agosto 1869

FHArPÜIlTl.








