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CENNI STORICI SULLE ABSIRTIDI
fino ad Augusto

Quel tra tto  di costa, che dall’Arsa estendesi fino al Drin in 
Albania, a li’ epoca deli’ impero romano fu detto Illyris m arittim a e 
dividevasi in Liburnia e D a lm atia : la prima, divisa a sua volta in 
m arittftna e m editerranea, dali' A vsi a al T itius (Kerka), la seconda 
dal Titius al Drillon (Drin). La Liburnia m arittim a, o Liburnia 
propriam ente detta, comprendeva le c ittä  di Alvona, Flanona, Ter- 
satica, Ortopolo, Vegia, A rgiruntum , Corinium, Enona, Iadera e 
S cardona; le isole Absorus (colle c itta  di Crepsa ed Absorus), 
Curieta (con Tulfinium e Curicum) e Scardona (con Arba e Co- 
lentum ). I suoi confini erano 1’ Arsia, il Titius, il mare superum e 
le pendici occidentali dei monti Albii ; centro degli affari provinciali 
era Scardona —  ebbe il nome dai Liburni, popolo antico e potente, 
espertissim o nelle cose di mare e di cui quest’ arida regione era 
principale sede. ’)

L ’ archeologia preistorica, questa scienza del tu tto  nuova e 
cbe ha gi.i fatto tanti progressi, divide la  preistoria in due etä, 
quella della pietra e quella del bronzo e suddivide la prim a in 
periodo paleolitico e neolitico 2). Alla preistoria corrisponde 1’ era 
quaternaria della geologia, era nella quäle, ritira tisi i ghiacciai e 
form atesi le valli del Po, del Reno, del Tibisco, della Loire, chiu- 
sisi i fjords dei laghi lom bardi e cessate le grandi rivoluzioni fi- 
siche del nostro globo, questo ci si presenta nelle condizioni presso 
a poco in cui tu ttod i si trova. II M editerraneo quindi e giä ri- 
stretto  ai confini d ’ oggi, si veggono le coste deli’ Africa setten- 
trionale e si e formato il S ä h a ra ; e chiuso il canale, ehe fra le 
Canarie e le isole del Capo Verde univa il M editerraneo, oltre il 
Sahara, a ll’Atlantico; il Marrocco si divide invece dalla Spagna, si 
ergono le Calabrie, la  Grecia, la  S ardegna; 1’ Adriatico non bacia 
piü i piedi delle Alpi, ne sorge nudo scheletro la Carsia d’ Istria . 
O rb en e ; quest’ era quaternaria della geologia viene divisa anch’ essa 
in due eta (epoche) cioe pleistocenica (etä della pietra), ed alluvio-
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riale moderna (etä del bronzo). E 1’ era in eni il renna, il bue 
m uschiato, 1’ elefante, il rinoceronte, il bue primigenio, i lupi, gli 
stambecclii, il cervo, 1’ alee, il m aiale, vagano per le selve ed i 
piani d ’ Europa e 1’ uomo „curvo la  bella testa, ehe avrebbe potuto 
servire di modello ad un Giove Olimpico o ad un Apollo di B el
vedere, intento a liberare da un rozzo raoncone un renna, clie si 
slancia velocissirao al corso, sem bra sorridere di compassione ai 
tard i nepoti, che nel secolo XIX avrebbero eercato <li ravvisare 
nelle scimmie lo starapo de’ loro an tenati“ 3). L ’ uomo abito infatti 
1’ Europa nell’ era quaternaria e propriam ente gia nell’ epoca ple- 
istoceniea (periodo paleolitieo deli’ etä della pietra). E di lui ci 
rimangono i resti nelle caverne di Aurignac (versaute settentrionale 
dei Pirenei), di Eyzies, Laugerie-Basse, M addalena, nella g ro tta  di 
Lourdes, Engis (Belgio), Brixham in In g h ilte rra ; m a spari colla 
fauna di quell’ epoca, col m am raouth, col rinoceronte megarhino, 
col machaerodus. Non e cosi deli’ uomo neolitico, egli rimase — 
gli Iberi ed i Liguri sono i popoli, ehe abitarono 1’Europa nell’ e- 
poca neolitica 4).

Gli etnologi ed archeologi provarono oramai a sufficienza 
ehe 1’ Europa meridionale - Spagna ed Ita lia  - fu abitata nel periodo 
neolitico dagli Iberi e L ig u ri; aleuni poi sostengono ehe anche i 
prim i abitatori della T racia e Grecia sieno stati Iberi, e siccome 
traccie di popolazioni ibero-liguri si riscontrano anche nel Tirolo, e 
possibile ehe la  Liburnia a sua volta sia sta ta  abitata da tali 
schiatte, od almeno da popolazioni non arie , come appunto non 
eran arii g l’ ibero-liguri ed in generale tu tti  quei popoli, ehe abi
tarono 1’ Europa nell’ epoca preistorica 5). Uno studio accurato dei 
nomi geografici potrebbe schiarire meglio questo periodo di storia 
della L iburnia. Le fonti a cui si potrebbe attingere, sarebbero le 
opere di A starloa „Apologia della lengua Bascognada“ e di Erro 
„Alfabeto della lengua prim itiva de E spana“ E un’ ipotesi come 
un’ a ltra ;  io, tanto per iscoprire qualche analogia, ho ricercato in 
quelle opere e mi sembrö di aver trovato fra i nomi geografici del- 
1’ antica Liburnia e qualcheduno deli’ Iberia, un’ affinitä; anzi mi 
arrischio di porgere al lettore quel poco, ehe mi sem bra abbia 
probabilita di vero. „Alvona“ Albona; alboa valeva quanto pendice 
rocciosa, ona lunghesso, radici queste donde derivano Allobon, Alone 
(Forbiger III. 68), Albonica (Itin. Ant. pag. 447). Un a ltra  deri- 
vazione sarebbe forse quella da ona, buono ed ala pascolo, voci 
queste donde deriva Alavona (Tol. II. 6, 48). Albii, i monti ehe dal 
Nevoso si estendono verso il sud. E ra questo il nome antico delle 
Alpi ed ha la  sua radice in a lb o a ; il Forbiger lo fa derivare dalla 
radice celtica alb. Epperö si noti ehe i Celti sorvenuti si fusero 
in parte agli Iberi (C eltiberi)6). „Arauzona, A urasiona“ Zaravecchia; 
da arauz, lungo, lunghesso, a seconda, ona piede, riva; lunghesso 
la  riva. „A rsia“ il fiume Arsa; il nome ram m enta Arsa nella Boe-
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tu ria  (Tol. II. 4.), il quai uome, secondo Astarloa, e derivato da 
arria, pietra, colla sillaba sa, che equivarrebbe a quantitä; quantitä 
di pietre. „Ausancali“ Yissuch presso Adbina; autsa polvere, siccitä, 
cali, gal, cal, caltea nuocere, confr. Ausantani, authentani. „A rucia“ 
Ottočac; K andier la  chiama Aripium, altri Arucia (v. il giornale 
„ Is tria “ a. 1852-53. La radice ne e ar, che equivale a pianura e 
da ar derivano i norai di Aruci (Tol. II. 4), Arueci (Itin. Ant. pag. 
247), Arunci. „Burnam o B urnum “ Supliacerqua; burna, capo, primo, 
principe confr. Burum  (Tol. II. 6. 43). Buruesca, Burdua. “Cori- 
n ium “ Carin; le sillabe car, gar e cor poste da principio od in fine 
di una parola, hanno il significato di altezza, confr. Caracca (Tol. 
II. 6. pag. 46). Carabis (App. VI. 43), Caranicurn (It. Ant. pag. 
424), Corbula (Tol. 138. 7), Corbio (Liv. XXXIX, 42), Corduba. 
„O rtopola“ Carlopago, 1’ Opsela di P re  Gnido; la  sillaba or e una 
delle piü frequenti come radice dei nomi ib e ric i; o, vale quanto 
alto, r, e eufonico, otsa, susurro, mormorio confr. Ortospeda, Oretani 
(Tol. II. 6. 47). A ragione osservava il K andier che la  ricognizione 
dell’antiea Geografia della Liburnia, della Dalmazia e di tn tto  1’ Illirio 
e fatica da spaveutare li piü esperti; Plinio stesso, parlando di questi 
paesi, serisse „pauca effatu digna, au t facilia nom ina“ e trovava graude 
difficoltä nell’ apprendere i norai bisbetici e strani di quelle regioni. 
Con ciö čredo di aver provato ben p o co ; ho detto tanto per ester- 
nare una mia povera opinione e per eccitare a ltri a studi di m aggior 
entitä, tanto maggiorraente in quanto che sarebbe necessario 1’ e- 
stendere ta li studii anche su altre regioni lim itrofe e ricercare meglio 
il periodo neolitico su tu tte  le isole. Quel poco ehe, rispetto alla 
preistoria, fu fatto per le Absirtidi, e opera del molto Keverendo 
canonico monsignore Giovanni Quirino Ur. B olm arcich ; le scoperte 
da lui fatte, e quasi del tu tto  con suoi mezzi, ad Ossero, sono 
im portantissim e e sarebbe soltanto da desiderarsi venissero queste 
pubblicate a scopo di studio. F ra  a ltri anche il chiarissimo ca- 
pitano B urton visitö in parte le isole, scoprendovi oggetti ar- 
cheologici deli’ etä della pietra. —  E  per le scoperte fatte e 
perche fra le A bsirtidi Cherso fu quella, che negli antichi tem pi si 
distinse, parlerö di questa soltanto, rim ettendo il lettore, per ciö 
che concerne 1’ altra, Lussino, al lavoro del Dr. Nicolich „Storia 
dei L ussini“.

D ivelta dalla costa orientale deli’ Is tria  e non lungi da questa, 
con cui ha comune il carattere geologico, si estende nel procelloso 
Quarnero in direzione di nord-ovest a sud-est (tram ontana-scilocco) 
1’ isola di Cherso, 1’ ls tris  di Scilace, dagli antichi geografi detta  
comunemente Absyrtis (Absoros di Mela, la  Crexa di Plinio, To- 
lomeo la  chiama Absorus, Apsoros 1’ Itinerario Antonino, Apsora 
la  dice Porfirogenito) una delle Brigeidi di Apollonio, la  Cres degli 
Slavi. Bagnata a ll’ est dal Quarnerolo, ad ovest dal Quarnero, dista, 
al punto della sua m aggior vicinanza alla costa d’Istria, due miglia e



mezzo e vam ano mano scostaudosi da questafino alla Puuta d’Ossero, 
silil’ isola di Lussino, di circa 20 m ig lia ; a nord-est, ad una distanza 
di circa tre  miglia, le sta  rim petto 1’ isola di V eglia; ad est, molto 
piü lungi, quella di Arbe, ad ovest invece quella di Lussiuo colla 
Pun ta  d’ Ossero, isola posta a Cherso tanto vicino, da essere con- 
giunta con questa per mezzo di un ponte mobile (C avanella); e 
uno strettissim o Euripo, che uuisce cosi il Quarnero al Quarnerolo. 
Da P un ta  Jablanaz a P un ta  Croce m isura una lunghezza di 35 
miglia, la  sua m assim a larghezza e 7, la minima 1 miglio. Arida 
e rocciosa, ove si eccettui la  parte meridionale (Puuta C roce); la  
costa orientale e selvaggia ed in gran parte inaccessibile, 1’ occi- 
dentale in parte eoltivata, certo meno aspra e dirupata. Quasi a 
m eta evvi il lago di Vrana, ad Oriente del lago il monte Chelm, a 
sud-est 1’ Ostroi (Orlow); alla parte settentriouale deli’ isola s’ erge 
il dirupato Syss. E alla costa occidentale ehe in fondo ad un val- 
lone, ehe s’ apre fra P u n ta  Pernata e Puuta S. Biagio e si restringe 
quasi a m etä verso scilocso fra Punta Covačine e P un ta  Crisize, trovasi 
ai piedi di un monte coltivato ad olivi e viti, tu tto  sassoso, verso 
levante, la citta  di Cherso. Alla costa istessa molto piü al sud, 
g ira ta  la  P un ta  P ernata  e Zaglava, costeggiaudo i dirupati pendii 
del Chelm e passati i porti di S. M artino e Camisa, troviaino 1’ antica 
Ossero, nel canale omonimo, rim petto alla P un ta  d ’ Ossero su ll’ isola 
di Lussino. Chi invece, volgeudo la P u n ta  S. Biagio, indirizza la 
prua verso tram ontana sempre lungo la costa occidentale, passati 
i pendii roceiosi del Syss, s’ incontra nel villaggetto di Faresina, 
antica stazione dei Fertinates. Passato nell’ estremo nord il poito 
di Bngua e g ira ta  la  P un ta  Jablanaz, si volge verso sud nel Quarnero, 
che in ta l punto, cioe fra Punta Jablanaz e 1’ isola di Veglia, prende 
il nome di Canale di mezzo e fra lo scoglio Plaunick e 1’ isola di 
Cherso, quello di Canale della Corsia. E qui appuuto nel Canale 
della Corsia, lä  dove questo si allarga e form a il Quarnerolo fra 
1’ isola e quella di Arbe, ehe alla costa Orientale, a m eta fra P uu ta  
Jablanaz, e P un ta  Croce, giace a piedi di un burrone pro fondo, d ’uno 
scoscendimento di terreuo orrido nella sua bellezza selvaggia, il vil
laggetto di Smergo, luogo di trag itto  fra Cherso e Veglia.

Che gli lberi abbiauo abitato 1’ isola di Cherso, e quindi le 
Absirtidi, non ci sono prove sufficienti per poterlo asserire. II 
nome priiuitivo dato a ll’isola, cioe quello di Istris, non ha riscontro 
colla lingua ib e rica ; il nome di A bsyrtis, posteriore, anch’egli non 
ha riscontro con alcuno dell’ antica Iberia, m algrado A starloa faccia 
derivare la  cittä  di Abscerris (Tol. II. 6. 48) da aclia, p ietra ed 
erria terra, te rra  delle pietre, ed il nome abbia ima certa affinitä 
di origine coll’Absyrtis. Forse iuvece il villaggetto di Vrana (Urana), 
posto non lungi dal lago omouimo, avrebbe il suo riscontro nella 
voce „ u ra “ che neH’antica lingua iberica valeva quanto „acqua“ e 
nel suffisso „na“ piccolo, come Urpanus, il fiume nel paese dei



-  7 -

Carpi, Urce, Urgao, Urbiaca, Urbona, nomi questi che appunto si 
vogliono derivati da „u ra“. Apollonio Rodio nell’Argonautica chiama 
Brigeidi le isole A bsirtid i; i Brigi sono senza dubbio popoli Iberi 
e ne son prove le schiatte degli Augustobrigenses, Axabrigenses, 
Caesarobrigenses nella Lusitiana e m olte altre in generale 
nella Spagna. Erano gli Iberi, secondo Boy Dawkins, agricoltori 
e pastori, non molto nerboruti con capelli neri e ricciuti, dolico- 
cefali o rto g n a ti; seppellivano i loro m orti in caverne ed a prefe- 
renza in camere so tte rran eeu). Phillips li suppone venuti daH’Africa 
e sieno schiatta berbera, che prim a deli’ egizia abbia abbandonato 
1’ Asia, sua sede p rim itiv a7) ; H eer attribuisce loro le abitazioni 
lacustri della Svizzera. Teschi scavati daU’ illustre Canonico Bol- 
marcich ad Ossero in tombe formate in te rra  piena e preparate 
nel tufo, di cui due dolicocefali (uuo dei quali petrificato), armi 
e strom enti deli’ etä della pietra, rinvenuti dal Luciani e dal B urton, 
ci souo prova certa che le Absirtidi furono abitate nell’ epoca neo- 
litica, ed i teschi dolicocefali ci farebbero credere infatti che questi 
primi abitatori sieno sta ti gli Iberi, quegli stessi che occupavano 
la penisola balcanica, 1’ Ita lia  e la  S p ag n a .8) A lato degli Iberi, 
egualm ente nell’ epoca neolitica, vissero i Liguri, estesi su tu tta  
1’Europa occidentale dalla Scozia a G ibilterra e nella centrale, 
Italia , Vindelicia, Betia, Norico, Pannonia, differenti dagli arii, 
popolazione che in alcuni luoghi visse a lato dell’iberica, anzi 
parlö l ’ istessa lingua, in a ltri la  soppiantö, cacciando questa sui 
m onti; cosi nel W alles i Siluri di Tacito 9). Erano i Liguri forti 
e nerboruti, con occhi e capelli neri, brachicefali o rtognati; impo- 
stisi per legge, potenza e relativo incivilimento alla popolazione 
prim itiva dell’ isola, come oggi gli europei nel nuovo mondo, non 
potrebbe essere un’ ipotesi arrischiata 1’ asserire che i Liguri alla 
lor volta abbiano abitate le Absirtidi e quindi la  Liburnia. N iebuhr 
tende a credere i Liguri fratelli dei Liburni dal passo di Erodoto, 
di cui in appresso, e Scilace pare distingua quest’ ultim i dagli 
Illiri. La Liburnia, e propriam ente l ’isola di Cherso, conta parecchi 
castellieri. Sono questi rovine preistoriche, che in generale ven- 
gono attribuite, non so perche, ai Celti. I  Celti passarono in Europa 
m olto piü tard i degl’ Illiri e delle schiatte traco-frigie e le leg h e ; 
trovarono dunque 1’ Europa centrale e meridionale come si dirä, 
in condizioni di incivilimento, in m olti punti, m olto progredito. 
Non credo quindi che si possano loro a ttribuire i castellieri, e 
suppoogo invece che i castellieri sieno luoghi fortificati dove si ri- 
tirarono gli Iberi, per difendere la  loro indipendenza dai Liguri 
sorvenuti o dagl’ I l l i r i ; certo sono opere preistoriche e quindi 
non sono da attribuirsi ai Celti, schiatta  che segui nella trasin i- 
grazione la  traco-frig ia e lelega e quindi 1’ illirica. E vero bensl 
che Polibio (lib. II), parlando della trasm igrazione dei Galli in Ita lia  
(600 a. C.), dice »abitassero in villaggi senza m ura non conoscendo
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nemmeno uso alcuno di suppellettili, essendo semplice il loro modo 
di vivere, dormendo sulla paglia e niun’ a ltra  cosa avendo, fuorche 
la  guerra e 1’ agrico ltura“ ; le sne parole pero e la  sna asserzione 
hanno una sm entita in Giustino (lib. XX. cap. V), Strabone (lib. V.) 
e nel fatto stesso ehe il paese da essi occupato, era tem ito dagli 
E truschi, popolo coltissimo, che non avrä certo dormito sulla paglia 
e non avrä abitato in villaggi, m a in cittä  ricche e popolate. Erano 
i castellieri costruiti, per la m aggior parte, sulla som m ita di monti, 
la  di eni cima s1 avea cura di sp ian are ; venivano quindi su questa 
costruiti ed eretti due cerchi od elissi conceutrici di grandi 
massi di pietra, e credesi tra  lo spazio rinchiuso entro il primo 
cerchio (esterno) ed il secondo, si tenessa il gregge, entro il secondo 
abitassero le persone. Uno studio sui castellieri delle Absirtidi non 
fu fatto ancora, cosa da deplorarsi tanto piu, in quauto che sulle 
isole ce ue so n o ; il piti bello di tu tti poi, per la sna pittoresca 
posizione, e quello di S. Bortolomeo. A chi oltre il Quarnero portasi 
a Clierso, mirando attentam ente verso levante, si presenta spiccato 
contro 1’ azzurro del cielo il moute di S. Bortolomeo, detto pro- 
propriam ente il M o n te ; il suolo non ha ancor cancellata la  linea 
di contine tra  la superticie naturale ed artiticiale della sommita 
di quel m o n te ; il sito fu visitato da parecchi e vi si rinvenne 
grande quantitä  di c o t t i ; e una posizione incantevole ed oltremodo 
p itto resca .10) Sul m onte Syss, il luogo prediletto dei cercatesori, 
potrebbe esservi un altro ca s te llie re ; pare pero se ne rinvengano 
traccie assai dubbie. “ ) Certo e ehe le Absirtidi furono abitate giä 
nell'epoca neolitica, come ce lo dimostrano le armi di p ietra rin - 
venute, i cotti, i castellieri. Siccome dunque le popolazioni del- 
1’ Europa m eridiouale, centrale ed occidentale nell’ epoca neolitica 
furono gli Ibero-Liguri, io snppongo ehe anche la Liburnia nell’epoca 
preistorica sia s ta ta  popolata da tali schiatte, e che a queste deb- 
bansi riferire le arm i di p ie tra  ed i castellieri.

Le popolazioni, ehe nell’ epoca storica abitarono la  penisola 
del Balcan e 1' Europa m eridiouale - orientale, furono gli Illiri ed 
i T raco-Frigi, popolazioni arie. D alla schiatta aria infatti, che in 
origine abitava la Russia al Caueaso, si staccö pel primo il ceppo 
indiano, che abitö 1 'A sia; lo segui r i r a n ic o ; l ’illiro-ellenico occupö 
invece il settentrioiie della penisola del B a lcan ; a li’ illiro-ellenico 
successe il traco-frigio e lelego, ed a questo molto piü tard i 
1’ italo-celtico. II ceppo illiro-ellenico, il primo ceppo di schiatta 
aria ch’ abbia popolata l ’Europa e che sia snccesso alle popolazioni 
ibero-liguri, estese il suo dominio su tu tta  la  penisola tureo-greca: 
spinto dal ceppo traco-frigio s ’ avauzo verso Oriente, occupando 
1’ I ta l ia , ad eccezione della parte nord - ovest, e quasi tu tta  
1’Europa centrale. Popolo colto, come ne fanno fede i resti di 
arm i di bronzo, di ornamenti, di utensili trovati nell’ Ita lia  inferiore, 
resti, che per finitezza di lavoro sono di molto superiori a quelli



—  9  —

descrittici da Omero, da lui ereditö la  coltura il ceppo italo-celtico 
sorvenuto; dagli anticlii storici e conosciuto col nome di „P elasg i.“ 
Iufatti noi vediamo g l’llliri abitare le aride regioni dello D schar-dag 
e delle alpi dinariche; i traco-frigi sorvenuti, le ridenti pianure della 
penisola balcanica dal Dauubio al K arusu, dal Peneo all' istm o di 
Megara; degli Illiri abbiarao traccie perfino nelle isole dell'E geo. 
Sono g l’ Illiri quelli che dauno il nome al mare Adriatico (v. Apol- 
lonio, Calimaco, Virgilio, Giustino, Illyricos s inus; lllyrico mari). 
11 mave Iouio, secoudo Teopoinpo, (Scliol. Apol. IV. 308) porta  
il nome da lono, uu illiro ; i Fenici asseriscono essere stati gli 
Illiri le popolazioni piü antiche deli’ Europa (v. K iepert „über den 
V dksnam en der L eleger“ in den M onatsberichten der Berliner Aka
demie e Deimling „Die L eleger“). Appiano Ale«saudrino li fa de- 
rivire da Polifemo, il ciclope, e da Galatea; Stefano Bizantino da 
Ul ro, figlio di Cadmo, cosi Eustazio ed A pollodoro; Apollonio, 
Sc.lace, Scimno, Avieno e P e s to  da lllo, figlio di Ercole e di Melita. 
Sticcatisi dai loro fratelli 'gli Elleni, che rimasero a lo ttare  coi 
Trači (i Titani), occuparono quasi tu tta  l ’Ita lia  col nome di Veneti, 
Iaugi, Mesapii, Dauni, Poediculi, Siculi, Liburni, Campani, R u- 
tu i, Luceri, come ne sono prova i nomi geografici (Ardea, Arpi- 
nvm, Campania, Capua cd altri m oltissim i), le deita, (il culto di 
Üibele-Ai'rodite), il fatto della celere colonizzazione greca posteriore 
(drca il 1100) ne lP Ita lia  meridionale. 11 jiaese da essi abitato fu 
c'iiamato lllirio, Illyride (Pomponio Mela I.° cap. 3.) o Illyria 
(Stefano e Properzio lib. 1. lileg. V III.); il popolo jioi veniva ap- 
jiellato illyri o illyres (v. Eustazio) oppure illyricanos e illyricianos 
Valeriano cap. XIV.) ed in una m oneta di Decio leggesi anche 

illuriciani. (v. Farlati) Varre sono ]ioi le opinioni circa i P e la sg i; m entre 
Rötli („Geschichte unserer abendländischen Philosophie“ 1. 278-345), 
li fa egizii e fenici, F. Mone „Griechische G eschichte, e F. I. Mone 
„Keltische Forschungen zur Geschichte M itteleuropas (in W eiss 
W eltgeschichte vol. 1. p. 2.) Celti, Halm „Albanesische .Studien“ e 
M üller „Allgemeine E thnographie“ dicouo che i Pelasgi sieno s ta ti 
gli Illirii e le schiatte traco-frig ie.12)

F ra  i principali rampolli del ceppo illirico, che dunque si 
estendeva, a ll’epoca in cui i Traci occuparono la penisola balcanica, 
su tu tta  la  costa dalm ata (A tintani, Enchelii, Marcii, Autariati, 
Nesti, Liburni), il litorale croato (Liburni), P ls tr ia  (L iburni, Istri 
e Giapodi) e la  Venezia (Heneti), si distinsero i Liburni. 13)

Sono ben poche le fonti, alle quali si possa attingere, per 
parlare sulPorigine dei L ib u rn i; non solo, ma quei pochi storici o geo
grafi antichi, ehe accennarono a tale popolo, sono d’ opinioni molto 
disparate. Alcuni li vogliono di schiatta italica, altri li dicono illiri; 
i moderni, basaudosi su cio, li fecero ora itali, ora i l l i r i ; il N iebuhr 
sarebbe propeuso a crederli Liguri, ne manca clii li dica perfino 
figli storpiati delle Amazzoni (v. in Lucio „De regno Dalm. et
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Crot. lib. I. cap. III.) Dalle parole di Pliuio, sulle quali appuuto 
appoggiano la loro tesi coloro, ehe sostengono i Liburni sieno 
itali, e fra questi il Carli, non čredo si possa conchiudere in favore 
della loro asserzione. Plinio iufatti non fa menzione deH’origine 
del popolo, raa dice soltanto, uel deserivere la  quarta regione d ’Italia, 
al Cap. X V III del libro III. „flumen Batinum , Truentum  cum amne, 
quod solum Liburnorum  in Ita lia  reliquum  e s t“ „il fiurae Batino 
e la  cittä  di Tronto col fiume del medesimo nome, solo avanzo 
dei Liburni in I ta lia “. Da ciö si scorge soltanto ehe i Liburni a\e- 
vano loro possessi al Tronto, per cui con ragione istessa si co- 
vrebbero dir Ita li i Liguri, gli Iberi, gli E truschi, i Siculi e ehe 
so io. Anzi non m iliterebbe certo in favore deli’ asserzione del 
Carli, il passo di Plinio stesso al capitolo XIX „Siculi et Liburni 
plurim a ejus traetus tenuere . . . Urabri eos expullere, bos E truiia, 
hanc G alli“. „I Siculi ed i Liburni possederono gia molte terre in 
questo paese . . .  gli Umbri li cacciarono, questi furono cacciiti 
dagli E truschi, gli E truschi dai Galli* parole queste che ci ns,r- 
rano infatti l ’avvicendarsi dello sviluppo etnografico nell’Ita lia  antiea, 
occupata prim a dagli Illiri (Siculi e Liburni), quindi dagli Itili 
(Urabri) poi dagli E truschi e Galli, e provano maggiorm ente vere 
le asserzioni di Fligier, M üller e Helbig. Stefano Bizantino, volenlo 
farli greci, li dice i l l i r i ; serive egli cioe che Liburno erasi partito 
dall’ Attica ed aveva foudato colonie nell' Adriatico; un fatto ques-,o 
che parlerebbe certo in favore deli’ asserzione essere i Liburni pc- 
polo illirico, perche 1’ A ttica, se^ondo lo stesso Stefano Bizantim., 
era ab ita ta  a preferenza delle altre  provincie della Grecia antica, 
da schiatte illiriche. I4) Appiauo Alessandrino, parlando della nom. 
guerra illirica, asserisce ehe i Liburni erano schiatta illir ic a ; vi- 
veva Appiano nella prim a m eta del secondo secolo dopo Cristo e 
serisse l’opera 'Pw ^aixä ovver 'Po>{i,aix*) b top ta  in 24 l ib r i ; di lui cosi 
il Liebker uel Eeallexikou „ist aber warheitsliebend und einfach 
uud hat, wenn er sie auch nicht nennt, die besten Quellen zur 
liatlie gezogen“. E quest’asserzione di Appiano, fu oggidi pro vata 
vera dagli studi di Helbig e di Fligier. II H elbig, con studii molto 
accurati, sostiene che i Giapigi, Epiroti e Siculi furono ram polli 
del ceppo illiro-ellenico, popolazioni grecauiclie sorelle, che in 
origine abitarono la  penisola turco-greca e da lä  passarono in Italia, 
cosi il F lig ier; e ve li amm ettono senza commenti, ne osservazioni; 
il Micali auch’ egli li dice schiatta illir ic a ; prova maggiore ne sa- 
rebbero le analogie dei nomi geografici, fra questi Arpi ed Arupium 
in Liburnia, Lacinium promontorio e Lacinienses civitates nella 
Liburnia; Geuusini e Genusus e 1’ ager genusinus (lib. II. Colon, 
e Strab. lib. V III.); Sallentiui e S a llu n tu m ; liburnus mons (Polib. 
lib. IV), Liburna (ln  Zosimo presso Ortelio), Liburni nell’ agro 
praetuziauo, e m olti a ltri che si possono vedere in Plinio e Polibio ; 
dalle Tavole iguvine poi si scorge che i Tuschi (molto probabil-
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mente schiatta illirica), i N arsi, i Japigi ed i Liburni, erano eselusi 
dai riti religiosi degli Umbri. l v) Seilace, Scimno e Dionisio Ales- 
saudrino escludono i Liburni e g l’ Istri dagli I llir i;  di Scilace si 
sa che il suo jtspteXou? non ci giuuse uella sua originalitä e 
m entre alcuni credono sia vissuto molto piü tard i altro Scilace di 
Carianda, altri sostengono sia sta ta  1’ opera saa originale raffazzo- 
nata e copiosamente aum entata in secoli posteriori. Scimno da 
Clnos viveva circa cento anni prima deli’ era volgare, in un’ epoca 
adunque in cui gli Illiri erano soggetti a Roma, m entre i Liburni 
erano ancor indipendenti e non formavano piü coi primi un nesso 
politico, od almeno erano pro tetti dalla repubblica, in un’epoca 
in cui il confiue deli’ Illirio proprio era la  penisola degli Hill ei. 
Di Dionisio il periegeta si sa quali sieno state le cognizioni geo- 
graficlie. E poi da osservarsi clie tu tti e tre  gli scrittori citati, 
greci e poeti, 11011 fanno distinzione di nazionalitä fra Illirii, Liburni 
ed Istri, ma dicono soltanto che ai Liburni succedono g l’ Illiri, 
come gli Istri ai Liburni. Strabone invece, Pomponio Mela, Plinio 
e Tolomeo li annoverano, come si dirä, fra g l’Illiri. N iebuhr, dal- 
1’ aftinita del nome, sarebbe propenso di credere i Liguri ed i Li
burni im popolo solo, ed appoggia la  sua asserzione sulle parole 
di Erodoto, il quäle cosi ne p a rla : ,d i un solo popolo ho potuto 
aver notizie che abiti al di la  deli' Istro, che ha il nome di Si- 
ginni e veste alla loggia dei Medi. E che i loro cavalli sono vellosi 
per tu tto  il corpo, che il pelo e lungo circa cinque pollici, che 
sono piccoli, col naso rincagnato ed incapaci di portare uomini, 
ma che attaccati al carro sono velocissimi. Che perciö quegli abi- 
tan ti vanno col carro. Che i loro confini si estendono fino presso 
gli Eneti, che abitano al mare adriatico. Essi poi dicono di essere 
coloni dei Medi. Come essi sieno coloni dei Medi, io non so com- 
prendere, ma nel corso dei tempi tu tto  puö avvenire. Siginui poi 
cliiamano i Liguri, che abitano sopra Marsiglia, i m ercatanti a m i
nuto, e gli abitanti di Cipro cliiamano cosi i g iavello tti.“ 1(l) Perö, 
siccome a detto di Servio, i Viudelicii stessi erano Liburni, e sic- 
come ancora, come osserva Strabone, i Brenni ed i Genauni erano 
Illirii, sembrami molto diflicile che un popolo di schiatta affatto 
differente, possa aver vissuto in pace, sempre indipendente, ed abbia 
potuto m antenere i suoi usi e costumi fra popoli cosi bellicosi, 
com’erano g l’ Illir i; infatti lo stesso graude storico conchiude di- 
cendo : „Aber ich entfliehe von den Klippen der Sirenen“ (Niebuhr 
„römische Geschichte cap. 180. p. 9 5 .17). Lo stesso N iebuhr dice 
poi i Liburni popolazione pelasgica; ora il nome „P elasgo“ era 
nome collettivo delle popolazioni illiro-elleniche. Che i Liburni 
sieno sta ti quindi popolazioni illiriehe, m istesi forse in parte ai 
Liguri, sembrami, še non certezza, per lo meno la migliore delle 
ipotesi. A mio giudizio dunque i primi abitatori della Liburnia 
furono schiatte ibero-liguri, popolazioni non a r ie ; a queste, in sul
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principio dell’epoca stolica, successero scliiatte illiriclie del ceppo 
illiro-ellenico, estesosi anche su tu tta  1’ Italia , e propriam ente la 
schiatta dei Liburni.

I  confini della Liburnia variarono nelle singole epoclie a se- 
conda dello sviluppo m arittim o e commerciale di questo popolo 
ricco e potente. Divisisi dagli Elleni, loro fratelli, e spinti dai Traco- 
Frigi ad abbandonare le loro sedi primitive della Grecia, le po- 
polazioni illiriche si ritrassero, loro raalgrado, ad abitare i paesi 
montuosi della penisola turco-greca, lä difendeudo la loro indipendeuza: 
a ltri si spinsero alle coste d e li 'Adriatico, altri popolarono 1’Italia. 
F ra  i secondi si trovarono i Liburni, schiatta questa d ie  in origine 
non era lim itata  al solo seno flanatico dall’Arsa allo Zermagna 
e Kerka, ma si deve supporre avesse esteso i suoi possedimenti 
dali’ Istro  al Ionio. Servio infatti dice i Vindelici, Liburni; Strabone 
racconta d ie  1’ anno 800 a. C. i Liburni vengono cacciati da Cor- 
cira per opera di Carsicrate Corinzio, d ie  vi fonda una co lon ia ; 
Plinio, che i Liburni aveauo loro possedimenti anche al Pieeno, e 
Iornandes, colle parole div Floro, dice estese le loro fattorie su tu tte  
le coste dell’ Adriatico. E cosi clie Virgilio poteva ben a ragione 
can ta re :

lllyricos penetrare sinus, atque intim a tu tus 
llegna  Liburnorum , e t fontem superare Timavi

(Aen. lib. I.)

Penetrö d ’ Adria il se n o ; entro securo 
Nel Kegno de’ L ib u rn i; andö fin sopra 
Al fonte di Timavo.

(Caro)

Quando poi al ceppo traco-frigio successe nella trasm igrazione 
dall’ Oriente all’ occidente 1’ italo-celtico, quest’ultim o, dali’ Europa 
centrale, invase 1’Ita lia  e Gallia. Fu allora che i Giapigi o Iapodi, 
clie abitavano 1’Ita lia  settentrionale e media, dovettero in parte 
ritirarsi a tergo deli’ Istria , e for.se occupare 1’ Istria  tu tta , ed in 
parte piü al sud; i Siculi, com’ e naturale, piü al sud ancora; ed 
i Liburni, perduti i loro possessi alle regioni deli’ I s t r o . occupate 
dai Celti giä allora per la  prim a volta, quelle a ll’intimo seno del- 
1’Adria, prese loro probabilm ente dagli E truschi (costretti anch’ 
essi ad emigrare verso il sud dalle regioni del Tirol o), e quelle 
del Piceno lor to lte  dagli Urnbri, furono ris tre tti alla sola costa 
dell’Adriatico, dall’ Arsia al Jonio. Senouche m algrado ritiratisi 
dalla Grecia, i Liburni, e con essi forse grau parte delle altre 
scliiatte illiriche alle coste orieutali deli’ Adriatico, subirono 1’ in- 
fluenza delle popolazioni traco-frigie e leleghe. Infatti le popolazioni 
traco-frigie e leleghe, adoravano la dea lunare, 1’ Artem ide dei 
Greci. Diana caceiatrice, la lueente deitä del cielo, alla quäle univasi
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il demone Virbio. Della dea Artemide, severa vendicatrice e fiera 
nel suo odio, sorgeva un tempio sulle A bsirtidi:

E trag itta ro  nelle dne Brigeidi 
Isole <li D iana: Eravi nu tempio 
Sacro alla Dea sur una d’esse.

(Apoll. A rg .17)

Ai Traci vengono attribuiti anclie i tu m u li; uno studio sui 
tum uli istriani offnrebbe campo di serii e vasti studi per 1’ etno- 
grafia tleli’ I s t r ia ; non mi consta se ne sorgano sulle Absirtidi, 
credo perö ne sia uno sulla som m ita del monte di S. Marco, vicino 
a Capodistria, tum ulo che ora si sta  discoprendo. E ci e prova 
del dominio traco-frigio e lelego Bell’ Adria una lapide aqailejese, 
di cui piü iunanzi.

Fin dai tempi i piü rem oti ebbero i Liburni relazioni coi 
Fenici, con questi inglesi dell’ antiehitä, che non avranno senza 
dubbio tralasciato di navigare 1’ Adriatico, quando le loro navi si 
spingevano fin oltre le colonne d’ Ercole, sulle onde dell’ oceano 
tem pestoso. O ltre al mito di Cadmo ed Armonia, che dalla Beozia 
arrivano nei paesi degli Enchelii (fra il Kerka ed il Jadro), al nome 
di Akelira dato agli Illiri, oltre a quello d ’ Istria  alla penisola e 
di Istris  a ll’ Isola di Cherso e di E lectrides al gruppo delle Li- 
burniche, le lapidi aquilejesi, i costumi stessi dei Liburni, la  copia 
di loro oggetti, rinveuuti sul luogo dove un di sorgeva la  superba 
Ossero, ci dim ostrerebbero come i Fenici fossero riusciti ad assog- 
gettare le schiatte che abitavano le coste orientali dell’Adria, o per
10 meno come i Liburni fossero sta ti g l’ interm ediär! del commercio 
fra 1’ Europa settentrionale e 1’ Oriente. —  Da tu tti i mitografi si 
asserisce che Cadmo ed Armonia fosser venuti ne irillirio , prova questa 
che i Fenici occuparono le coste della Dalmazia ed il Boccardo 
infatti fa derivare la  parola Enchelii, scliiatta illirica, da Akelim 
(v. Carli o. c. vol. I. iib. 111. pag. 150-151). Don Pietro Tomasin 
(neir Archeografo Triestino vol. II. fase. IV. a. 1871) sostiene che
11 nome d ’ Istria  sia derivato dal fenicio e voglia significare , luogo 
chiuso dalle acque,“ il Dr. Braun (Arch. T riest, a. 1877,) anche 
egli lo fa derivare da „I-S e te r“ luogo di rifu g io ; Einsenst'ädter 
dice il nome di Carnia derivato da „caren“ voce fenicia che signi- 
lica corno (Osserv. triest, a. 1870. p. 653). P e r quanto possano 
parere verosimili queste derivazioni dal fenicio e dall’ ebraico, m i 
pare che il nome di Electrides, dato alle isole Liburniche, le lapidi 
aquilejesi e gli oggetti trovati ad Ossero, sieno sicuro prove maggiori. 
Si crede in generale che il nome di Electrides possa esser derivato 
dali’ YjXsxtpov, 1’am bra, di cui i Fenici facevano grande commercio, 
e dal fatto che i greci credevano nascesse qui.

Questo prezioso minerale, di cui i poeti cantarono fosse de
rivato dalle lagrim e sparst dalle Eliadi sulla sorte infelice toccata
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al fra te llo  Fetonte al Pö, tanto  im portante e cosi prezioso anche 
ai tem pi di Omero (Od. IV. 83, XV 480, X V III 295-96. II. VI. 513), 
Erodoto e Scimno dicono derivasse dal P o ; Ctesia lo si raccogliesse 
nell’ India e Sofocle da regioni poste molto piü ad Oriente ancora 
(v. Plinio 37, 11). Plinio, parlando delle Elettridi, dice insussistente 
il fatto che l ’am bra si ritraesse dalle E lettridi „Electrides . . . .  in 
quibus proveniret succinum quod illi (i Greci) ellectrnm appel- 
lan t, vanitatis graecae certissimum docum entum “ (Plinio XXX lib. 
III) e meglio fu provato ciö ancora dali’ Ukert (Über das E lektrum  
und die m it demselben verknüpften Sagen“ in der Zeitschrift für Alt. 
1838 N. 52-53), che sostiene gli antichi avessero ritra tta  l ’ambra 
non dalle E lettridi, dove certo nonsi trova, ne dal Pö, ma dal mare 
del Nord e dal Baltico. II nome dunque di E lettridi dato alle isole 
della Liburnia istriana, o e derivato a queste perche Ossero ne 
sarä stato lo scalo principale (tanta quantitä  infatti che ve ne se rin- 
viene, non si potrebbe spiegare altrim enti) o dalla deitä fenicio-greca 
di E lettra . Io credo E lettra  sia il Baal-M olock dei Fenici, 1’ Ifigenia 
dei Greci, la  Io dei Jonii, deitä queste che significano „il sole 
risp lendente“ adorato dalle schiatte frigie e da queste passato ai 
Fenici. Omero chiama YjXixtwp il sole risplendente e questa voce 
ha, secondo lo Schneider, comune radice con vIIXs-/«pa, ’HXexTpuwv 
’HXsxtpa-. rcoXai (v. 11. VI. 513). E lettra  era la liglia deirOceano 
(p]siodo th . 349 ); E lettra , secondo Apollodoro, era figlia di Atlante, 
una delle sette P le ia d i; era un E le ttra  figlio di Danao ed un’ altra 
figlia di Agamennone, adorato que»to come Giove Agamennone dai 
Lelegi (v. Eustazio presso Omero II. II. 25) insieme ad Ifigenia, 
cioe Elena od E lettra , come E ttore (Saffo framm.) presso i Frigi, 
ed Achille presso gli antichi IllirT, (v. in proposito Fligier o. c. 
pag. 40-41). E dunque E le ttra , il sole risplendente, deitä frigia 
portataci dai Fenici nell’Adria. Rispetto alle lapidi aquilejesi, queste 
ci rappresentano, nel cane che uccide la  lepre e la  cerva, la  lo tta  
dei Fenici colle stirpi traco-lelege, impostesi agl’ Illiri stessi. (v. 
il lavoro del Dr. Pervanoglü nell’ „Archeografo T rie s t.“ vol. V. 
nuova serie, fascicolo II. a. 1877.). 11 cane si vuole rappresenti i 
coloni tiri, la cerva, animale sacro a Diana, i coloni leleghi e 
frigi. II Dr. Bolmarcich asserisce poi di aver prove non dubbie 
della presenza dei Fenici sulle Absirtidi e precisam ente nella razza 
cam ita, nel complesso di riti funerari, nella filologia com parata e 
negli oggetti del commercio fenicio. Anche degli Egizi, per quell’in- 
fluenza ch’ ebbero nella prim a civiltä e per riguardo alla prepon- 
deranza esercitata da principio sui Fenici stessi, ci rimane m e
m oria ad Ossero in animali sacri ad uso d’ idoli, come scarabei, 
serpi, gatti; vi si riuvennero monete spicciole dette „scarabei“, 
datteri, fru tta  bruciate e cosi via.

Perö coli’ accrescersi della potenza dei monarchi assiri, va 
mano mano cessando anche nell' occidente la grandezza fenicia ;
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la  Grecia, come lo provano i m iti di Ercole e Teseo, si libera dal 
servaggio fenicio e 1’ Adriatico anch’ esso non viene piü solcato 
dalle navi dell’Asia, ma sorge lucente piü che mai la  stella dell’Ellade.
I Greci, resisi indipendenti, si danno al commercio ed alla navi- 
gazione (Argonauti), a lo tte  contro i P irati, ehe infestavano i mari 
deli’ Egeo (guerra trojana) e le lor terre. Fu allora ehe il loro 
commercio si estese fino a ll’intimo seno deli' Adriatico e giungono 
anzi a fondarvi colonie. E nella spedizione degli Argonauti e nella 
guerra trojana, si scorge la  lo tta  incessante del vergine elemento 
elleno, coi Fenici, nel drago dagli occhi di fuoco, ucciso da Gia- 
sone, in Ino figlia di Cadmo, nelle vittim e umane sacre a Giove 
Lafistio ; in Agamennone ed Ifiginia, in E ttore  ed Achille, in Oreste 
e Pilade, deitä o prettam ente fenicie o dai Fenici assunte per 
mezzo dei traco-frigi (v. anche P reller „Griechische M ithologie“). 
Deila colonizzazione greca sulle Absirtidi ci e prova il mito degli 
A rgonauti e dei Colchi. Questo fatto, che tanto davvicino tocca 
le Absirtidi, cosi ci viene n a rra to : Ino, figlia di Cadmo re di Tebe, 
sposa ad A tam ante, re dei Minii, tanto odiava e cosi fieramente 
i propri figliastri Frisso ed Elle (figli, che Atam ante avea avuto 
da prim e nozze con Nefele), da costringere i due giovanetti a fug- 
gire da Iolco, capitale dei regno. Nefele, lo r madre, donö loro 
un montone dal vello d ’oro e, saliti su questo, i giovani viaggiatori 
attrayersarono l ’ Egeo. Volle il caso che Elle, la  sorella, poiche il 
m ontone che li portava fu giunto presso Abido, cadesse nel mare, 
che da lei ebbe il nome di mare di E lle (Ellesponto, stretto  di 
Dardanelli). II desolato fratello prosegui il viaggio e giunse presso 
Eete, re dei C olch i; uccise in sacrificio il montone, ne appese 
il vello ad un arbore dei boschetto, sacro al dio M arte, ed Eete 
fece custodire questo sacro simbolo, da un drago dagli occhi di 
fuoco. I greci tu tti desideravano ardentem ente di riavere il v e llo ; 
nessuno perö osava cim entarsi ad un viaggio cosi periglioso e ad 
una lo tta  tanto terribile, come doveva essere quella col drago. 
Pelia, fratello e successore di Atamante, tanto seppe eccitare con 
lusinglie e tanto destare nell’animo di Giasone suo nipote, al quäle 
avea rapito il trono, i piü alti sensi di valore, che questi si decise 
di portarsi nella Colchide a rapire il vello. II giovane, avido di 
avventure e di gloria, trovö ben presto compagni a ll’ardita im presa 
i piü valorosi campioni di Grecia, e fra questi Ercole e Teseo, 
Castore e Polluce da Sparta, Telamone, principe di Salamina, e 
l ’ im m ortale cantore Orfeo di Tracia, quell’istesso di cui si racconta 
avesse col suo canto ammansito le belve piü feroci e soffermati i 
fiumi nel loro corso. Saliti sulla nave Argo, donde Argonauti, 
sciolsero gli audaci le vele da Iolco e dopo m olte e difficili im - 
prese, giunsero nella Colchide, il paese posto fra il M ar Nero ed 
il Caspio (la spiaggia dell’ odierna Mingrelia). Col soccorso di 
Medea incantatrice, figlia di Eete, accesasi d ’ amore per Giasone,
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pote questi vincere tn tti  gli ostacoli, che gli si opponevano all’im- 
presa. Gli ignivomi to ri ed i guerrieri arm ati di corazze, ehe di- 
fendevano il vello, furono u cc is i; fu p lačata  1’ ira della dea A rte
mide, ehe coi cani dagli occlii di fuoco custodiva il sacro boschetto, 
e gli eroi, dopo lotte perigliose, si videro in possesso del vello 
tanto desiderato. I’ensarono eglino allora al r i to rn o ; ne Giasone 
volle abbandonare la vezzosa Medea, ehe tanto 1’avea ajutato nel- 
1’ im presa colle sne arti raaliarde, e seco la  preše sulla nave. Ma 
il crudelc Eete, saputa la  fuga della figlia, volle la  si inseguisse. 
Furono arm ate m olte navi e ne fu affidato il comando ad Absirto, 
iäglio di Eete. In questo raezzo gli Argonauti, saputo da Tifi, loro 
pilota, come un ramo del Danubio conducesse nell’Adriatico, pen- 
sarono di far ritorno in Tessaglia per la  via del D anubio1!).) Ma mentre 
aleune delle navi dei Colclii, attraversando 1’ Ellesponto e 1’Egeo, 
giungevano nell’ Epiro, altre, condotte da Absirto stesso, prevenendo 
gli Argonauti, internatesi nel Danubio, giunsero nelPAdriatico e pro- 
priam ente nel paese dei Brigi ed Absirto anzi sur una delle due 
isole fondö una cittä  fortificata, ehe dal suo nome fu chiam ata 
Absyrtos, Ossero. Ne tardarono a giungervi gli Argonauti, che s’eran 
ferm ati in Paflagonia per consigliarsi sulla via da prendersi. Si stava 
per venir a lo tta  ed i Brigi, saputo il caso avvenuto ad Absirto ed 
avendone pietä, decisero di prender partito  per lui. Ma il giovane 
guerriero, prim a di venir alle mani col nemico, penso di tra tta re  onesta- 
m ente col rapitore della sorella e desiderö di aver prim a un 
colloquio con questa. La fiera Medea volle trarne partito  e persuase
lo sposo ad aderire al nero tradim ento ch’ ella meditava. Erano gli 
Argonauti su ll’ isola di Ossero (Lussino), i Colchi su quella di 
Cherso. Fu stabilito ehe 1’ abboccamento fra Absirto e la  sorella 
dovesse aver luogo ai piedi dei gradini del tempio di Diana, ehe 
sorgeva a li’ Euripo (Cavanella) dalla parte deli’ isola di Ossero. Vi 
venne 1’ infelice Absirto, parlö colla sorella, m a nel punto ch’ egli 
voleva partirsi, certo di aver fatto la pace, Giasone, nascosto poco 
lunge, piombö su lui e lo trafisse. Cadde Absirto, e raccolte con 
ambe le mani quanto piu pote del sangue ehe a fiotti gli correva dal- 
1’ ampia ferita, lo gettö maledieendo contro l’iniqua sorella, ehe n’ebbe 
b ru tta to  il bianco suo velo. Gli Argonauti in fretta, levate le ancore, 
sciolsero le v e le ; i Colchi, ardenti d’ odio e di vendetta, pensarono 
d’ inseguire g l’ assassini del loro duce, ma una terribile procella 
scatenata da Giunone, prottetrice deli’ eroe greco, non permise 
ai Colchi di porre ad effetto il loro divisamento. Decisero quindi 
di stabilirsi su ll’ isola e dagli abitanti vi furono ospitalm ente ac- 
colti. A lla spedizione degli Argonauti accennarono Epimenide, P i- 
sandro, Eschilo, Sofocle, Euripide, Pindaro, Ecateo, C allim aeo20, 
Antimaco, Erodoto, Timeo, Scimno, Diodoro, Pomponio Mela, Li- 
cofrone, Strabone, Plinio, T olom eo; piü diffusamente ne trattarono , 
cantando 1’ im presa, Apollonio, il suo im itatore Valerio Flacco ed
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Orfeo. Ch’esso sia un avvenimento favoloso, attribuito prim a ai Mini 
e quindi esteso a tu tte  le schiatte greche, avvenimento in cui si 
scorgono m escolati insieme e usi e costumi e credenze religiöse 
dei Greci e dei Fenici, e certo; ma come tu tti i m iti della storia 
greca anehe la  spedizione degli Argonauti ha per base un fatto 
storico ed e questo la  lo tta  fra la  Grecia e la  Fenicia, e la  fonda- 
zione di colonie grecbe al Mar Nero ed a ll’aurifero Fasi. Che perö 
questo fatto abbia avuto a teatro  anche 1’ Adriatico, e che il 
viaggio di ritorno sia stato fatto su pel Danubio e per l ’Adriatico, 
e che quindi l ’uccisione di Absirto abbia avuto luogo sulle isole della 
Liburnia istriana, lo provö falso il Carli, che che ne dicano il Fortis 
em agari il B u rto n 22) ;  ristretto  prim a al M ar Nero, si estese, colle 
cognizioni geografiche e colla colonizzazione greca a ll’ Adriatico ; e 
quindi falso e per se stesso nei suoi particolari iu quanto risguarda 
il Mar Nero, perche e una ripetizione dei cicli m itico-eroici del- 
1’ etä prim a della storia greca; piü inverosimile poi per 1’Adriatico 
e le Absirtidi per il fatto ch’ era impossibile fosse costä avvenuto, 
come lo prova il Carli 23). Come quindi Apollonio, il quäle per 
primo e solo ne parla, abbia potuto cosi circostanziatam ente e m i- 
nutam ente narrare il fatto, non mi saprei spiegare se non col sup- 
porre egli avesse molto bene conosciuto le isole e specialmente 
Ossero, che quindi al tempo di Apollonio doveva essere ricca e 
potente, e dali’ affinita dei nome di Ossero con quello di Absirto, 
abbia im aginato sia colä avvenuta la tragica line dell’ eroe colco 
ed abbia trasporta to  il teatro  dell’ avvenimento dal M ar Nero al- 
1’ Adria. E vero che anche Orfeo ne p arla ; il viaggio perö fatto 
dagli Argonauti di Orfeo, e dei tu tto  dissimile da quello descrittoci 
da Apollonio. Absirto cioe, secondo Orfeo, fu ucciso e gettato  nel 
Fasi donde scese nel Mar Nero e da lä  oltre il Bosforo tracico e 
la Propontide, attraversando il Jonio e 1’ Adriatico, giunse alle isole 
Liburniche:

La notte adorna di stellato manto 
Gia la  m etä dei suo cammin compiea,
Quando eseguissi il tradim ento nero,
E dei nobile Absirto il destinato 
Eccidio, pel fatale amor, che acceso 
Avea Giasone di Medea nel petto.
Eglino entrambi, dopo ucciso, al fiume 
Iiapido in preda il dierono. Dai fiutti,
E dal vento pel m ar sterile spinto 
Fu ad isole lontane il morto corpo,
Che quindi furo Apsirtidi chiamate.

Orfeo Arg. v. 1026  e seg.

Senonche Orfeo, che alcuni dicono sia vissuto 1200 anni a. C. non 
e che il personaggio mitico, il celebre cantore trace, da cui

2
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trasse il nome la  poesia orfica e la  setta  m itica dello stesso nome, 
fondata circa 600 anni a. C. da Onomacrito, ehe serisse canzoni e 
leggende su Orfeo, seguito da Eudomo, Crisippo, Proclo ed altri. 
La scuola orfica fiori quindi in Alessandria e deli’ Argonautica di 
Orfeo vuole lo Schneider, ed altri ancora, sia una composizione 
poetica del IV secolo dopo 1’ era volgare (v. Schneider „Argonautica“ 
Jena  1830). Ne e da meravigliarsi se Apollonio, ehe serisse in 
A lessandria a li’ epoca del fiore della scuola alessandrina (circa 200 
anni a. C.), leggendo le canzoni dei poeti orfici e meglio conoscendo 
1’ Adriatico e le Absirtidi, forse per le stesse relazioni di queste 
coli’ Oriente, abbia detto Absirto ucciso ad Ossero. E mi pare anche 
il nome di Absirtidi possa essere stato dato alle isole dagli stessi 
prim i coloni greci, alla cui fervente im aginativa, al veder la  Li- 
burnia insulare, si sara affacciata 1' idea delle m em bra squarciate 
di Absirto, per cui il mito degli Argonauti, e non 1’ avvenimento, 
sarebbe prova della fondazione di coloniegreche. A guardare  infatti il 
Qnarnero dalla som m itä del m oute Syss pare invero ehe le isole, 
ravvicinate tra  loro ed ai m argini della circostante te rra  ferma, 
combacierebbero e tu tte  insieme paiono le m em bra squarciate di 
un immenso gigante, che galleggino sulle acque chiuse di un lago 

P iü della spedizione degli Argonauti, a noi venuta coi poeti 
orfici della scuola alessandrina per mezzo di Apollonio Kodio e 
delle relazioni dei Liburni coli’ Oriente, il mito di Diomede e quello 
di Perseo ci son prova di fondazione di colonie greche nell’Adriatico e 
della lo tta  sostenuta dai greci coi Penici. Diomede, figlio di Tideo 
e Deifile, dopo aver prešo parte alla spedizione degli Epigoni ed 
alla guerra trojana, cacciato dali’ adultera moglie Agialia dai propri 
s tati, ripara col rapito Palladio prim a nell’ Etolia, quindi passa alle 
coste d ’ Ita lia  e vi fonda cittä, anzi giunge fino al Timavo (v. S tra- 
bone 214, 215, 284 e Plinio lib. III. cap. X IV .). Vogliono altri 
questo fatto sia da attribu irsi al Diomede tracio, celebre per i 
cavalli nu triti con carme umana ed uccisi da E rc o le ; Klausen 
(Aeneas ecc.) ravvisa nel primo 1’ elemento greco, ehe si estende 
nell’ A dria tico ; nel secondo, si vede nei cavalli nu triti con čarne 
um ana, il rito fenicio ; in Ercole il rappresentante ed il simbolo 
delle guerre di indipendenza dei Greci contro 1’ Oriente. Perseo fu 
figlio di Giove e di Danae, ebbe 1’ incarico da Polidette , re delle 
Cicladi, di portargli il capo di Medusa, una delle tre  Gorgoni, ehe 
abitavano a li’ estrem o eonfiue della terra. Giunto al Pö, tagliö il 
capo a Medusa e dal tronco insanguinato ne usci 1’ alato Pegaso 
(v. Pindaro P itie 10, 30 e s e g .; Virgilio Aen. 7, 371 e 410). 
Senonche i nomi stessi delle isole della L iburnia istriana, mi pare 
derivino il loro nome dalla Grecia. Vengono chiamate Absyrtides 
le due isole di Cherso e Lussino ed Absyrtos la  c i t t a ; il nome di 
Absyrtides mi pare potrebbe avere la  sna radice in a~o Tip«, strappo, 
col suffisso ti?, quasi strappate, divelte o dal vicino continente o
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1’ una o dali’ altra, quasi isole gemine. Anche 1’ aggettivo &|>oppo?, 
ov (da i'pw od opvo|j.i) potrebbe aver dato il nome alle due iso le ; 
atjioppo? si dice del corso dei fiumi o del mare ed e quanto dire 
„che seorre a ritro so “ „ehe va ind ietro .“ E si diceva dell1 oceano, 
dai piü an tic lr geografi considerato qnale fiunie, ehe circondasse 
tu tta  la  te rra  e quindi rivolgesse in se stesso il suo corso (v. anche 
Omero 11. XXI, 456, XXIV, 330; VII, 413). II fenomeno che avviene al 
punto deli’ Euripo, che divide 1’ isola di Cherso da quella di Lus- 
sino, potrebbe infatti aver dato origine al nom e; il Ilusso e riflusso 
del mare, anche per l ’angusto stre tto , e in quel punto violentissimo.
11 Fortis dice che il nome di Ossero possa anche esser derivato da 
<&]) dietro ed 5poc m onte, quasi nascosto dietro il monte. L’ isola 
di Cherso, da Plinio per la  prim a volta detta Crexa, quindi Crepsa, 
vogliono derivi il suo nome da e '/eposöw, disabitato, incolto,
deserto, duro forte, asciutto, privo d’ acqua, giaccio incolto e di
sabitato ; yspao? j < i equivale a te rra  ferma, in confronto di mare 
(v. II. IV, 425. Sof. X X III, 10. Pol. 1, 21, 2, 3, 4, 6, ecc.); mi 
pare la  derivazione da /spao? piü verosimile di quella fa tta  da 
xpawevo? la  voce poetica derivata dalla radice a p 7 t io ,  äproxCw (il 
rapio dei latini) ed attributivo dei venti (v. Od. V, 385, VI, 171, 
II. VI 505 (tioos? )  XVI, 671 ( i m [mcoI ) , strappare, svellere, forse 
dagli irati venti del Quarnero procelloso. Anche il nome del piccolo 
villaggetto di Smergo (in documenti deli’ etä  di mezzo trovasi scritto 
anche Smargo), posto a piedi del burrone profondo, del monte 
squarciato, lacerato, che cade a picco sul Quarnerolo, potrebbe 
avere la  sua radice nel sp-apa-fso) dei Greci, ehe equivale a  crollare, 
rom persi con fracasso. Farasina, alla parte settentrionale dell1 isola, 
la ove questa piü s’ avvicina al continente istriano, potrebbe forse 
aver la sua radice in a b j o i i m ,  strappare, rubare, voce a ttribu ita  da 
Omero ai Ciclopi, a Scilla e Cariddi, ai vortici di mare. La posi- 
zione di quel punto dell’ isola rispetto al vicino continente istriano, 
1’ angustia del passo profondo e procelloso, la rapida corrente, certo 
darebbero ragione a ll’ ipotesi, tanto maggiormente in quanto che 
la schiatta, che abitava quel tra tto  di isola ed il vicino continente 
istriano, era chiam ata Fertinates o Fersinates ed il rc primitivo del 
t .vo ;j.ai sem bra siasi cangiato in f?  (v. per il aivo^ai Odis. XII, 
114. VI, 6, Ap. liod. I, 893). 11 nome certo ha la  sua radice in 
o'lvo? che signilica danno, sventnra (confr. Erod. V III, 165). Syss, 
donde forse il nome del monte, era secondo Pausania un tra tto  
d’ acqua procellosa, a vortici, nella Pieria ed e radice di osüw. 
Curicta o Curita forse potrebbe derivare dal xopto? dei Greci, il 
curvus dei latini, forse era colonia dei (Jureti, dei Cretesi, cosi 
detti dal nome dei sacerdoti della dea Cibele, la Rea dei G rec i; i 
Cureti avevano cölonie nell’ A driatico, ed infatti Epidamno sulle 
coste dell’ lllirio  era colonia cretese; anche Plinio nomina isole 
cretesi nell’ Adriatico, lib. III, cap. XXX, „et quae appellatae contra
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Libnrnos C reteae“ „e quelle chiamate cretesid i contro ai L iburni“; v. 
anche Lucano, Farsaglia lil). IV, „Ulic bellaci confixas gente Cu- 
re tu m .“ Quali poi sieno stati e di qual seliiatta i primi coloni greci, 
ehe si trapiantarono sulle Absirtidi, non e facile il precisarlo. Erodoto 
ci racconta che fnrono i Focesi qnelli, ehe per primi solcarono 
le acque deli’ Adriatico (Erod. I. 1(53); a questi tennero dietro i 
Corinzi, come ci narra  S trab o n e ; sem bra pero ehe prim a ancora dei 
Focesi e Corinzi navigauti cretesi e joni abbiano visitato le nostre 
spiaggie (v. Pervanoglü Arch. triest. vol. VI. fase. IV, a. 1880), ed 
a questi Ultimi sieno successi i Miloši, gli apportatori a noi dei 
racconti degli Argonauti.

F ra ttan to  in Grecia, dopo la  trasm igrazione dorica, cadute le 
m onarchie e fondate invece le repubbliche, piü consentanee allo 
spirito libero degli Elleni, questi estendono sempre piü la loro 
potenza a danno dei popoli vicini, e m entre tino ad ora i Liburni 
non dovevano ehe subire 1’influenza straniera e cogli stranieri di- 
videre i lucri del loro commercio (fenieii-egizi e greci). d ’ or in- 
nanzi eominciano a perdere i loro possessi ed il commercio e 1’opu- 
lenza loro va scemando colla perdita delle colonie. Infatti cirea 
1’anno 800 Carsicrate da Corinto. eompagno di Archia, fonda, se- 
condo Strabone, una eolonia a Corfü e ne discaccia i L iburni; i 
Corciresi subito dopo estendono i loro possedimenti piü al nord 
ed Epidamno, a ltra  eolonia dei Liburni, viene da essa oecupata. 
Cosi Strabone „Navigando Archia alla volta di Sicilia, lasciö Car
sicrate con parte deli’ esereito a Corcira per condurvi coloni. Egli
poi, caceiati i Liburni, che teneano occupati quei luoghi “24) Ai
greci, ehe dal sud occupando le regioni deli’ Adriatico limitavano 
la  potenza liburniea, si uniscono gli E truschi dal nord. Gli Etruschi, 
seesi dalla Rezia ed oecupata 1’ Italia settentrionale, spingevansi 
sempre piü verso il mezzodi ; popolo coltissimo, dedito al com
mercio ed alla navigazione, egli si rese signore deli’ Adriatico e 
m entre impone a Koma stessa, (Servio Tullio, eompagno di Celio 
Bibena e chiamato M astarna, e il simbolo deH’influenza su Roma 
—  eolle Celio) occupa Adria e Spina, ehe divengono lo scalo del 
suo commercio. E forse delle relazioni delle Absirtidi coli’ E truria  
si avrebbero prove m aggiori ancor oggi, se 1’elemento greco non 
fosse stato ormai tanto radicato, da non perm ettere un’ assim ila- 
zione fra i due popoli, tanto piü che il dominio degli Etruschi 
su ll’ Adriatico fu breve e non mi pare probabile ehe i Greci, tanto 
potenti, abbiano tralasciato di navigare 1’ Adriatico a comodo degli 
E truschi, ehe mai fnrono popoli conquistatori. II Lucio, a dir vero, 
vuole il contrario e dice, ehe gli Atriesi, alleati ai Tuschi, agli 
Umbri ed ai Liburni, abbiano tenuto il dominio deli’ Adriatico dal 
738-359 .2:>) II prognatismo nella m aseella superiore nei crani di 
tipo brachieefalo rinvenuti ad Ossero, sarebbe una prova evidente 
della presenza degli Etruschi sulle isole. Alcuni am mettono sia
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1’am bra la  earatteristica dei loro sepolcri '• ad Ossero si rinvenne 
am bra in ta l copia, cbe forse in nessun luogo se ne eseavo tanta,
il che darebbe ragione a li’ appellativo di E lettridi, se nou vi fosse 
sta ta  im portata. Mi pare perö d ie  nell’am bra non ci possa essere 
nna prova sufficiente, perche e i Feniei commerciavano coli’ ambra, 
e i talism ani dei Celti e dei Druidi erano d’am bra, e deli’am bra 
facevano gran uso i Komani stessi. P iuttosto  le monete, idoli, genii 
ed altri oggetti etruschi trovati in Istria  e cbe si conservano nella 
bellissim a raccolta arcbeologica del Siguor Vincenzo de’ Gravisi 
in Capodistria, e m olti in Dalmazia, specie a Lissa vasi e stoviglie, 
ci sono prova cbe gli E truschi avevano anch’ essi loro fattorie alle 
coste orientali deli’Adriatico. Prove di un dominio etrusco su ll’Istria  
ci offre ad esuberanza il Carli (Ant. ita l. lib. I. vol. I), ehe vuole 
etrusche anch e M utila e F av e ria2<i). L ’ emigrazione celtica dalla 
Gallia ('GOO a. C.), fu il primo passo alla decadenza degli istessi 
E tru sch i; 1 'Ita lia  settentrionale veniva occupata dagli Insubri, Boi, 
Ar verni, Biturigi, Senoni, i quali ultim i invadevano perfino 1’lstria , 
e la  L iburnia litorale, anzi dayano il nome di Senia (Segna) ad 
una citta  posta quasi rim petto alla Sena gallica (Sinigaglia) del- 
1’ Italia, da loro gia, p rim a fo n d a ta .27) Secondo il Cubich cbe i 
Celti abbiano occupato in quest’ occasione anche le isole della 
Liburnia istriana, ci sarebbe prova il dialetto parlato  ancor oggi 
sn ll’ isola di Veglia2s); il nome del villaggio di Belley su ll'iso la  
di Clierso, pošto a sud-est del lago di Vrana, e con m olta proba- 
bilitä di origine ce ltica ; la  sua radice non ha affinita aleuna col- 
1’ iberico o fenicio o greco, e nomi della radice istessa si rinven- 
gono invece nella Francia.

Cosi andava mano a mano scemando la potenza liburnica, 
sempre piü ris tre tta  di nuovo dali’ elemento greco dal sud. Dionigi, 
tiranno di Siracusa, fondate pareccbie colonie alle spiagge orientali 
d 'I ta l ia ,  alla bocca deli’ Adriatico, aju ta  i Parii deli’ Arcipelago a 
fondar colonie a Lesina ed ba in suo potere la  navigazione del- 
1 'Adriatico iino ai paesi de’ Veneti (circa 380 a. C.). Secondo 
Diodoro pero i Liburni sarebbero stati piuttosto alleati di quello 
cbe soggetti a Siracusa, se a li’ assedio di Faro (Lesina) soccorsero 
Dionigi contro gli m ir i 2U). E Dionigi introdusse la  scuola e corse 
di cavalli a li’ uopo della guerra, si ehe anche presso i Greci arrivö 
la  farna dei cavalli veneti „pullorum  venetorum .“ Alcune monete 
con cavallo corrente da una parte e testa  barbata dali’ altra, furono 
trovate ad O ssero ; e iucerto pero se sieno da attribuirsi a li’ epoca 
Siracusana. Dionisio il giovane, ehe succede al tiranno, perde tu ttl 
i suoi possessi su ll’ Adria (-343) e gli Illiri, gia in lo tta  col suo 
antecessore, si rendono signori deli’ Adriatico. Gli Illiri infatti, 
prim a d’ ora quasi in oblio, unitisi ai Celti sorvenuti e ris tre tti fra
il Tizio ed il Drino, in lo tte  continue coi Macedoni, resi vani i 
loro sforzi di im possessarsi delle isole dal senno e potenza del



primo Dionisio e dei Liburni snoi alleati, i quali a ragioue vede- 
yano negli Illirii un nemico da tem ersi ben piü del signorotto di 
Siracusa, avevano in questo mezzo estesi i loro possedimenti, a 
danno dei Macedoni, fino ai Cerauni. Soltanto 1’ astuto Filippo pote 
renderli tribu tarii dopo lo tte  sanguinose ed Alessandro anche assog- 
gettarli. M orto pero il grande macedone (323), gli Illiri si 'resero 
di bel nuovo indipendenti, e sotto il loro re Agrone, la  Liburnia 
litorale e 1’ Istria  stessa veugono assoggettate al dominio illirico 
(240 e. C.). Crebbe anzi sempre piü la  loro baldanza, 1’ Adriatico 
fu corseggiato d’ ogni p a r te ; portarono gnerra ai Messenii, agli 
E leori, saccbeggiarono navi romane, e m entre Roma spediva arnba- 
sciatori a T euta, successa al m arito Agrone, e s’ apprestava alla 
lo tta , gli Illiri s1 impossessavano di Corcira, di Epidamno, del 
litorale fino alla N arenta, di Faro (Lesina) ch’ affidarono al governo 
del fario Demetrio, e m olestarono Issa, Lissa, isola liburnica. Scoppiö 
la  lo tta  (220-228) quando Issa si rivolse per soccorso a liom a ed 
ebbe fine eolla sconfitta degli Illiri in ispecie per opera di quel 
Demetrio di Faro, clie da T euta era stato  beneficato. Questi non 
dovevauo passare colle lo r navi Isso (Alessio), e pagare un annuo 
tributo  a Roma. Era sta ta  Issa, colonia dei Liburni, quella che 
s’ era rivolta al patrocinio di Rom a; e da credersi dunque che in 
quelle lotte anche le Absirtidi saranuo sta te  alleate della repabblica, 
tanto piü in quanto che, nelle lo tte  in appresso seoppiate fra De
m etrio ed i Romani e poi sotto Genzio, non si sente parlare dei 
Liburni, i quali anzi, term inata la gnerra ed assoggettato comple- 
tam ente 1' illirio , vengono da Roma rieonosciuti dei tu tto  indipen
denti nell’ assemblea nazionale di Scodra (169 a. C.). Ma da un 
altro nemico venivano minacciati i L ib u rn i: dai D alm ati. Questa 
scliiatta lllirica, che abitava fra il Naro (N arenta) ed il Nesto 
(Cettina), che s’era resa iudipendente dal domiuio illiro sotto Genzio 
(180) prendendo partito  per Roma e la di cui indipendenza era 
sta ta  dalla repubblica riconosciuta nell’ assem blea nazionale di 
Scodra, coine quella dei Liburni (tan ta astuzia politica aveauo i 
Romani), cercava ora di m antenere la propria indipendenza contro 
Roma, che appunto aveva riconosciuti i Dalm ati liberi per ayer 
campo di assoggettarli. ln fa tti quando, liberi, cominciarono a cor- 
seggiare 1’ Adriatico ed estendere il loro domiuio al uord lino al 
Titio e minacciar cosi 1’ indipendenza dei socii di Roma nell’ A- 
driatico (i Daorsi al Naro), la repubblica portö loro g u e rra ; cosi 
Polibio lib. XXXIII, 18. „Dopoche i Lissii ed i Daorsi ebbero 
man dato di comuue consenso piü volte am basciatori a Roma . . . ; 
ed Appiano.“ Aveudo i Dalmati, anche questa a ltra  scliiatta illirica, 
fatto incursione contro gli Illiri, socii dei popolo romano . . . , :!0) 
Vinti ogni volta non tardavano di ribellarsi, e vedendo anzi ris tre tta  
sempre piü la loro potenza dal mezzodi dopo 1’ occupazione di 
Salona, cercano di estendere i loro possessi verso il nord a danno
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dei Liburni, le di cui terre  erano ristretfce giä a quest’ epoca dal 
Titio a ll’Arsia, colle adiaceuti idole. Prom ona, cittä  liburuica posta 
non lungi dalle sorgenti del Tiluro o Nesto (Cettina), 1’ anno 58 
a. 0 . fu occupata dai Dalmati. I Liburni allora, incapaci di diffen- 
dersi eoutro i Dalmati, come aveano preveduto i romani, ricorsero 
ali' ajuto di Cesare, clie allora aveva il proconsolato deli’ lllirio , 
cbiedendo soccorso coutro i Dalm ati. Cosi Appiano „Nel qual tempo 
dunque m entre Cesare com batteva contro i Oelti, i Dalmati e gli 
a ltri Illirii, cogliendo occasione di propizia sorte, rapirono ai Li
burni, anclie questi una schiatta illirica, la c ittä  di Promona. I 
Liburni, dandosi alla fede del popolo romano, chiesero il soccorso 
di C esa re ,31) Furono infatti spediti ambasciatori a Cesare, i quali 
promisero la  dedizione dei Liburni alla repubblica. Cosi 1’ anno 
58 ha line 1’ indipendenza della Liburnia; questa non e piu 1’alleata, 
ma soggetta per libera e propria dedizione a Koma, ehe giä prima 
(178) avea assoggettati g l’ Istri ed i Giapodi (129). E cosi quindi 
clie anche le Absirtidi alla lor volta perdono la ioro im portanza 
politica come stato iudipeudeute e poi protetto  e, ultimo fra le 
regioni deli’ Europa meridionale, riconoscono il dominio della sovrana 
della terra , i cui vessilli si speccliiavano giä su ll’ onde deli’ Oceano 
e del Mar Kosso ed erano sciolti al vento dalle agghiacciate regioni 
della B ritannia alle cocenti sabbie del Säliara. Nelle lo tte  fratri cide 
scoppiate poco appresso fra Cesare e Pompeo ed in quelle del 
secondo trium virato, i Liburni si tenuero al partito  di Cesare e le 
uavi liburnicbe, sconlitte prim a presso Veglia, contribuiscono poi 
alla vittoria di Cornificio su Ottavio, legato di Pompeo M) I Dal
m ati invece approfittano delle lo tte  a loro vantaggio e combattono 
con varia fortuna per la loro indipendenza. Ottaviano Augusto, clie 
ad opera specialmente delle uavi liburnicbe riesce vincitore ad 
Actium, nella sesta guerra dalm atica riesce linalmente ad assog- 
gettarli, celebra il trionfo dalmatico (30 a. C.) e dä alla L iburnia 
una nuova costituzione.

Dal complesso di cio clie lino qui sono venuto espouendo, 
mi pare potersi coucliiudere clie i primi popoli cli’ abbiano abitate 
le isole Absirtidi sieno sta ti g l’ Iberi e L ig u ri: a questi successero 
i Liburni, schiatta illirica ricca e potente, ehe si estendeva dal- 
1’ Istro  al M editerraneo, con possessi alle coste orientali d’ Italia. 
Indipeudenti d ap p rim a , dovettero gli Absirti dividere il lucro 
del loro commercio coi Feuici e furoiio gl’ interm ediarii fra 
questi e gli Egizi. Sorta a potenza la  Grecia, gli E lleni, dopo 
lunglie e crudeli lo tte , foudarono loro colonie silile isole (i 
cretesi-joni, m ilesi, focesi e corinzi 1300-800 a. C.) Circa a ll’epoca 
in cui la  tradizione vuole fondata Koma, gli Etruscbi se ne im- 
possessano; e cogli Absirti dividono i lucri del commercio deli’ Adria 
(750-380); al dominio etrusco succede quello dei Greci della 
Sicilia (380-330 a. C.); mantengono una indipendenza relativa dai
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Celto-illiri (330-229) linclie costretti d all a prepotenza di questi, 
fan alleanza con Koma (229 -5 8 ); quindi gia fiacchi, strem ati di 
forze, spinti dai dalm ati, si danno alla repubblica (58 a. C.) E 
da ritenersi la fama di loro potenza ascenda ai secoli primi della 
storia, ed in quelli soltanto sieno stati veramente iudipendenti e ricchi 
e potenti tanto  da tram audar ai posteri la loro fa m a ; nei secoli 
successivi invece quasi sempre o alleati o p ro tetti o soggetti agli 
stranieri, pare siensi resi celebri soltanto come popolo dedito ai 
commercii ed alla navigazione, come famosi marinai, e corsari 
arditissim i.

Ne ci giunsero notizie abbastanza esatte sugli usi, costumi 
e form a di governo dei Liburni. Secondo Scilace Cariandese, erano 
essi popoli clie si governavano in forma ginocratica o per meglio 
dire erano le donne quelle, ehe governavano lo stato e con tu tta  
probabilitä ciascuna isola avrä form ato una repubblica a se, confe- 
derata alle a ltre . Pii ed ospitali, erano essi am anti del giusto e 
e deH’onesto ; sem bra soltanto ehe le donne, tanto indipendenti, 
non avessero giustam ente osservato le leggi m atriinoniali, una 
prova forse deli’ influenza del domiuio Orientale. Scimno dice i 
Liburni vestissero sempre vesti lugubri e nere (mandia), fossero in »u- 
mero di cento e ciuquauta migliaia, ottiiuo il loro terreno e ricco di 
prodotti, sem bra avessero fatto liso del ta tuaggio .33) Erano espertissim i i 
Liburni nelle cose di mare e dai liburni furono dette „liburniche“ 
quelle biremi leggerissime tanto celebrate dai romani e clie com- 
batterono a Myle e ad Actiuin. Arditissim i pirati, corseggiavano il 
Jouio ed il M editerraneo tin alle coste d ’Africa, percorrendo in un 
sol giorno ben ventotto leglie : Zosimo dice le loro navi valessero 
per dieci di a ltra  specie e fossero veloci tanto da superare una 
nave a ciuquauta remi. Erano queste ad uuo o due alberi, alte 
molto alla poppa, da uuo tino a dieci ordiui di remi (SsxYjpY]?), costruite 
con leguo di abete, di pino o cipresso ; i Liburni furono i primi 
ad introdurre nella costruzione navale la  pece ed il lino M ) .

Kispetto poi al nome dato alle Absirtidi, il piu antico dei 
Geografici che di esse ci faccia cenuo, le chiama Istris, o per meglio 
dire non ne conosce clie una soltanto, quella cioe di Clierso. E 
questi Scilace di Cariauda (circa il 500 a. C.), il quäle ci da anche 
la  mi.iitra deli' isola, m isura non giusta per veritä, perche la lun- 
ghezza ehe ci da Scilace, corrisponderebbe alla lunghezza deli’ isola 
di Clierso da P u n ta  Jablanaz a li’ Euripo 35). Apollonio Kodio, nel- 
1’ Argouautica, le conobbe col nome di Brigeidi, seppe cioe clie 
a li’ epoca deli’ uccisione di Absirto si chiamavauo Brigeidi. 3U) 
Scimuo da Chios (100. a. C.), Strabone (20 d. C.) Lucano (60 
d. C.), Diouigi il Periegeta (100 d. C.), Orfeo (300. d. C.) Ste
fano Bizantino (480 d. C.) le chiamano A b sirtid i.37). Pomponio 
Mela (50 d. C.), e dopo di lui Pliuio (70 d. C.) per i primi le 
distinguono e danno a ciascuna delle due isole il suo nome; Pom -
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ponio cliiama Absoros, Cherso ed Absyrtis, Lussino; Pliiiio invece 
Crexa, Cherso, ed Absirtium, Lussino.3*) Tolomeo poi (130 d. C.) 
non fa ceimo clie di una soltauto, Absorus (Ossero) e dice esservi 
due cittä  Crepsa (Cherso) ed Absorus (O ssero )3M). —  Dagli sto- 
rici dell’etä di raezzo, Socrate (400), Sozomeno ( HO) e piü innanzi 
Paolo Diacono, e conosciuta col nome di isola fianonese.40) Ne 
parlarono quindi Palladio Fosco „De situ orae Illy ric i“ lib. I I ;  
Mauro Orbini „Regno degli S lav i:“ Freschot, „Memorie storiche 
della D alm azia ;“ P ietro Coppo, „Del Sito dell’ I s t r ia ;“ Carlo Ste
fano, „Dizionario geografko ; il L u c io ; il Fari ati ; d ’Avity nelle 
D escrizioni; Salraon ne V iaggi; La M arti ni ere nel suo „Dictionaire 
alla parola A b sare ;“ C arli; Forbiger; M ännert, „Geographie der 
Griechen u R ö m er;“ Ukert, „Geographie der Griechen u Römer, 
W elcher in Aescli. T rilog .;“ Pascali, Cronichon; gli autori d’ isolari, 
ecc. ecc., forse peggio di tu tti  il Dizionario geografico dello Strait'o- 
rello, nella prim a edizione, e fra tu tti il piü accurato il chiarissimo 
abate Fortis.

Pare  quindi che il loro nome primitivo sia stato quello di 
isole Brigeidi, dalla popolazione dei Brigi, che le abitarono (Iberi- 
Liguri, epoca preistorica); ebbero quindi 1’ appellativo di Istris (i 
Fenici); mutarono ancora il nome in quello di Absirtidi, Cherso e 
Lussino (i Greci). La c itta  piü im portante deli’ isola di Cherso 
senza dubbio fu Ossero e la piü an tica; dai suoi avanzi vetusti 
si deve arguire sia sta ta  colonia preistorica, quindi fenicia; occu- 
pa ta  poi diii Greci (mito degli Argonauti), ebbe il nome di Absorus. 
Certo fu ricca e potente ella, che avea aperto a se dinnanzi l ’Adria- 
tico, e quindi per le navi piü facile 1’ accesso ai lidi d’Ita lia , ella, 
che avea a ridosso il monte alto e roccioso, ancor oggi faro dei 
naviganti deli’ adriatico su p erio re ; ella, lo scalo piü im portante 
del commercio deli’ Adria, decaduta dopo la fondazione di Aquileja 
e la soggezione deg l'Istri, vide nascere e sparire il fasto, la  gloria, 
1’ opulenza della Fenicia, della Grecia e deli’ E truria. Ed infatti 
doveva essere ricca ed im portante molto se Scilace la  conosceva 
tauto da darne quasi 1’ esatta  m isura deli’ isola e se Apollonio cosi 
m inutainente ci descrive 1’ Euripo ed il tempio di Diana, per 
cui non sarebbe troppo arrischiata ipotesi il dir Cherso la princi- 
pale fra le liburniche senza per questo far derivare il suo nome, 
come desidera il F o rtis , dal futuro del verbo v.[jšco comando, 
regoo .41)

Cherso, la cittä, deve essere sta ta  fondata in epoca posteriore 
ad Ossero, altrim enti Apollonio ne avrebbe fatto cetmo egli, che 
come appare, conosceva bene l ’isola. II suo nome perö, di radice 
greca, la  farebbe una colonia greca ; e quindi che dovrebbe essere 
esistita  prim a dei dominio romano, forse a ll1 epoca dei dominio 
sicurasano ; la  sua fama, anche per la  istessa posizione geo- 
grafica, era oscurata da Ossero, come quella dei piccoli luo-
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glii di Faresina, trag itto  alle coste d’Istria, e Smergo, luo- 
go di passsaggio a Curicta. Soltanto colla decadenza d’ Ossero, 
colla foudazione di Aquileja, sorse Clierso; anzi all’epoca di Plinio 
doveva essere gia non molto inferiore ad Ossero, se da lei prendeva 
il nome l ’ isola. Certo e che esisteva all’ epoca di Tolom eo; Plinio 
dice gli abitauti dell’ isola si chiamassero F ertinates „E t ex insulis, 
F ertina tes“. E da notarsi ancora ehe non tu tti gli scrittori, che 
parlarono sulle Absirtidi, le annoverano fra le isole L iburn iche; 
souo questi Scirano e Diouigi il periegeta (v. i passi citati nelle
note). Scilaee perö. il piü antico di tu tti  i geografi, dice la  Libur-
uia fossesi estesa dall’Arsa allo Zermagna, quiudi le isole Absirtidi 
dovevano auch’esse appartenere alla L iburnia; Scimuo perö e Dio- 
nigi, poeti tu tti e due, credo ayranno voluto farne cenno speciale 
per aver carnpo di parlare di Assirto e di Medea, perche infatti 
Mela e Plinio le annoverano fra le liburniche, come Tolomeo. Dio- 
nigi, che viveva nell’ epoca in cui le Absirtidi veramente erano isole 
liburniche ed aveano il loro couventum inScardona, certo non le conobbe 
beue e, coine dissi, le avrä chiamate Absirtidi, dividendole dalle 
liburniche, per il fatto di Absirto. Scimno forse le conobbe in im 
epoca (100 a. C.), in cui sarauno sta te  piü im portanti delle a l t r e ;
e da teuer conto poi del fatto che tu tti e due sono poeti, e che
quiudi e da prestarsi m aggior fede senza dubbio agli accuratis- 
sitni Pomponio Mela, Plinio e Tolomeo. II F arla ti (Jllyricum  sacrum  
vol. 1.), basandosi sulle parole di Strabone, le chiama japidiche. Ora 
mi pare che ciö non risulti dalle parole di Strnbone, il quäle cosi 
ne parla; „Alla spiaggia dei Iapodi, succede quella dei Liburni....; 
lunghesso la riva tu tta , alla quäle ho acceunato, ci sono le Ab
sirtidi.... quiudi c’ e C yrattiea presso ai Jap o d i“. E vero bensi che 
egli in appresso aggiunge „seguono le liburniche“... ma s’ egli avesse 
voluto asserire che appartenessero o fossero appartenute ai Iapodi, 
l ’ avrebbe detto chiaram eute; dice poi che seguouo le liburniche, 
come quelle ch’ erano piü viciue alla Liburnia litorale e nel centro 
della Liburnia m arittim a. Strabone stesso poi asserisce e vero che
i Giapodi, quando fiorivauo, si estendevano dall'uno a ll’altro con- 
tine (dal Timavo allo Zermagna), ma non dice avessero pos- 
sedimenti sulle isole. Credo quiudi che anche Strabone, copiando 
da Scirano. le abbia divise dalle Liburniche, senza conoscerle ab- 
bastanza. E che non le abbia abbastanza conosciute, risu lta  dal fatto 
che dice i Giapodi occupassero il litorale liburnico, m entre sulla 
base di Mela, Plinio e Tolomeo, il Lucio prova che i Giapodi mai 
giunsero al mare (v. Lucio o. c. lib. cap. V. pag. 30), e che in - 
vece i Liburni, anche prim a dell’epoca del domiuio romano (ante 
romanorum tem pora Lucio 1. c.), abitavano il paese fra g l’ Istri e 
gli Illiri, fra 1’ Arsia ed il T itius, malgrado auche in ciö siauo 
d ’ opposti pareri Scilace, Livio e M ela ; Scinmo e D ionigi; S tra
bone e Plinio.
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') A quell’ epoca infatti col nome di Liburnia coinprendevasi anclie parte 
deli’ antica Iapigia (paese che in origine stava a tergo ed al nord della Liburnia) 
dalla Sava ali’ Adriatico, dal I)rin (Drinus) alla Gorana e sue citta erano: Te- 
diastum, Arucia, Ardetium, Stlupi, Curcum, Ausancali, Varvaria, Salvia, Adra, 
Assisia, Burnum, Sidrona, Blanona, Cuporum, Nedinum e, a differenza dell’altra, 
veniva chiamata Liburnia mediterranea.

2) Codesta divisione della preistoria, addottata in appresso da tutti, fu 
proposta da letterati danesi, Thomson, Nilson e Worsaä, al quäle ultimo in 
ispecie deve attribuirsi il merito di aver fatto della preistoria una scienza. Vedi 
in proposito le opere di Lisch, il fondatore della prima societä di storia ed 
antichitä in Germania, „die Pfahlbauten in Meeklemburg“, Lyell „Principii di 
Geologia“ ed „Elementi di Geologia“ di Lubbock „I tempi preistoriei, origine 
dell’ incivilim ento“ ; Palconer, il celebre paleontologo, „Meinorie e note paleon- 
tologiche“ edite dopo la sua morte da Murchison, Lartet „Materieux pour l’hi- 
stoire de 1’ liomme“ Keller, Evans, Busk ecc.

3) v. Stoppani Corso di Geologia vol. 11.
4) Alcuni archeologi, o meglio paleontologi, sostengono 1’ uomo abbia 

abitato 1’ Europa gia nell’ epoca terziaria della Geologia (M ortillet, Bütimeyer 
„Spuren der interplaciären Ablagerungen in der Schweiz, in Archiv für Anthro- 
]iologie VIII. 2 Heft. 1875). Süll’ autoritä di Virchow, Desor, Steenstrup, il 
eongresso archeologico di Biusseles del 1872, negi) recisameute tale fatto. Cosi 
in proposito lo Stoppani: „Questa violazione di tutti i principii della geologia  
e della palcontologia, muovono a dispetto chiunque abbia delle convinzioni 
scientificlie. Del resto le vantate l'eliquie dell’ uomo terziario sono selci scheg- 
giate, ossa spezzate, ammaecate, sealfite, citate coine indizio di lavoro umano, 
quasi 1’ uomo soltanto avesse la facolta di scheggiare o di scalfire le roccie e 
gli ossami.“ E piü innanzi: „Uel resto i congressi preistoriei col riserbo e 
coli’ indifferenza con eui gli uoinini serii hanno accolto questo geliere di comu- 
nicazioni, serbando il loro ingegno per eose migliori, hanno giudicato couie si 
conveniva la scoperta dell’uomo terziario“ (Stoppani o. c. vol. II p. 743). <!irca 
poi 1’ uomo paleolitico, la sua sparizione resta sempre un enigma. Secondo il 
Fortis „Saggio di Osservazioni sull’isola di Cherso ed Ossero“ anche l'isola di 
Cherso sarebbe stata abitata nell’ epoca paleolitiea. Infatti dopo aver visitata la 
grotta di Ghermosal (alla parte meridionale dell’ isola, Gherinose) egli dice, 
parlando delle ossa fossili „ma ciö non pertanto la quantita, clie ne incontrammo 
e degna di destar meraviglia e dar da pensare di m olto.“ E cosi ch'egli in base 
a scoperte fatte anclie a P latt ed allo scoglio Scriutini, crede abitata 1’ isola 
giä all’ epoca pu leolitica; infatti il miseuglio di grossi denti, una mandibcla, 
vertebra ed ossa umane „aleun poco maggiori dell’ usato nella nostra eta“ con 
denti di bue o di cavallo o d’ uomo, queste breccie ossifere, ci farebbero credere
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1’ isola abitata daH’uoiuo paleolitico. E da desiderarsi d ie dei liiolti giovani colti 
di Clierso, qualcuno alnieno si dedichi tun amure allo studio della preistoria e 
rieerclii uelle caverue, sui castellieri, sui tumuli traci, la storia delle Absirtidi.

5) V. F ligier, „Beiträge zur vorhistorischen Völkerkunde Europas“ Humbolt 
„Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der 
vaskischen Sprache“ Virchow „Die Urbewohner Europas“ Philipps „Ursprung 
von Stammes und Städtenamen in südlichen Gallien ( Sitzungsberichte der 
Wiener Akademie. B. 07). Detto .,L)ie Einwanderung der Iberer in die pyreneische 
Halbinsel“ Müller „Allgemeine Ethnographie.“ Humbolt poi sostiene (pag. 130 
§ 33) che essendo i popoli trasmigrati dali' Asia, la penisola balcanica, la via 
naturale che conducevali nel cuore d’ Europa, doveva di necessitä essere stata 
abitata da Iberi. Fligier invece, mentre, come Humbolt. prova la penisola bal
canica abitata da Iberi, nega che questi sieno venuti dali’ Asia oltre gli Urali, 
anzi oltre 1’ autica Latonia in Europa, ma prova invece sieno venuti d’Africa e 
siensi estesi dalla Spagna al nord ed all’ est d’ Europa. Confr. anche Diefenbach 
„Celtica“ e Schiaparelli „Le stirpi ibero-liguri nell’ltalia  centrale.“

°) Colla scorta appunto del Forbiger alcuni vorrebbero provare che i
nomi „Albii“ „Alvona“ ed „Arsia“ sieno nomi derivati dal celtico ; perö fra le
molte citazioni analoghe di cittä e tiumi, la maggior parte si trovano nella 
Spagna, Gallia e Britannia. Confrontisi Alonae, Allobon nella Spagna; Alonae 
nella Britannia, Alonis vicino a Marsiglia, Arsa, Arsi cittä e popoli della 
Spagna; gli Albani, citati per affinitä etimologica cogli Albi montes, erano 
schiatte illiriche (v. F ligier o. c. pag. 4) e potrebbero essere gli „Albani illyri“ 
di Tolomeo. Si sa poi che tutta 1’ Europa occidentale, da Gibilterra alla Scozia, 
fu abitata da stirpi ibero-liguri, le quali si assimilarono in generale, fatte poche 
eccezioni, ai Celti.

") Boy Dawkins, die Holen und die Ureinwohner E uropas; traduzione 
dall’ inglese di Spengel, Lipsia e Heidelberg 187(3.

8) Phillips, die Einwanderung der Iberer in die pyreneische Halbinsel. 
Wien 1870.

u) U signor cav. Luciani rinvenne a Clierso nn’acietta di pietra nera ed
il signor Burton molti cotti, tra i quali un vaso di argilla di struttura prinii-
tiva, uuo scalpello di pietra, una spada logora di bronzo. Ma ciö che piü di 
tutto colpi 1’ illustre capitano inglese, si fu un lume eterno, sulla cui base 
c’ erano segnate delle linee orizzontali, proprio come gli Oghams inventati dagli 
Sciti. (v. Burton, Scoperte antropologiche in Ossero, nell’ Archeografo triestino 
vol. V. fas. 11. a. 1877). II signor Luciani crede che a Clierso si debbauo 
trovare parecchi oggetti deli' epoea neolitica. Gosi egli ne parla in una lettera 
al Dr. Buzzi: A Clierso ci dissero che nelle famiglie dei oontadini si tengono 
come infallibile guarentia contro il fulmine certi pezzi di pietra nera, che dalla 
descrizione dovrebbero essere altrettanti armi o stromenti deli' etä della pietra. 
Osservarono altri che lo st.esso avviene in altre parti dell’Istria e specialmente 
sui Carso. Non e facile accertarsene perche la cieca superstizione impone, dicesi, 
al possessore di farne mistero (v. la lettera nell’ opuscolo del Burton „Note 
sopra i castellieri o rovine preistoriche della penisola istriana).

"') v. Tacito, Agricola XI „Silurum colorati vultus, et torti plerumque 
crines et posita contra Hispania Hiberos veteres traiecisse easque sedes occupasse 
fldein laciunt; v. anche Ami. 32, 33; anche il Malte Brun dicc abitassero nel 
paese di Galles; v. anche Agostino Thierry „Istoria della conquista dell’ lnghil- 
terra per opeva dei Normanni.“

") v. rispetto ai castellieri dell’ Istria un’ esauriente esposizione nel 
citato opuscolo del signor Burton. E naturale che le aceidentalitä del terreno non 
permettessero clie i cii'coli fossero in ogni lor parte perfetti. Circa poi il castel- 
liere di S. Bortolomeo, v. una lettera del Luciani al Kandier nell’ Istria a. 
I. N. 35.

I2) Fligier „Beiträge zur Ethnographie der Balkanlialbiusel pag. 3. e 
segg. Ilelbig. „Studien über die älteste italische Geschichte“ in Hermes XI
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Band. 3. Heft. Berlin 1870. Schuhardt in Kunhn’ s Zeitschrift XX. 284. Conze 
„Zur Geschichte der Anfänge griechischer Kunst“ in Sitzungsberichte der Wiener 
Akademie 1873. Raoul-Rochette „Iournal de Savants“ Iuin 1853 pag. 352. 
Müller Fr. „Allgemeine Ethnographie“ Wien 1873. P ott „Blätter für literarische 
U nterhaltung“ Camarda „Saggio di grammatologia comparata sulla lingua 
albanese“ Masclii „Discorso sull’ origine, costmni e stato attuale degli Albanesi.“

13) in hase agli aecuratissimi studi del Pligier, del Helbig e degli autori
piü sopra citati, ho creduto bene di annoverare anche gli lstri fra le popolazioni
illiriche, malgrado i piü detti autori non ne faccian cenno nei loro scritti. Come 
Illiri li conobbero Strabone, Pomponio Mola, Appiano, Marciano e Dionigi; coine 
illiri, per i loro usi e costumi, li conobbero i Komani s te s s i; 1’ aver adoperato 
in commercio il victoriatus, moneta illirica, li fa illiri. E d’ altronde una cosa 
ben difficile che mentre i Veneti (di cui Polibio scrisse Y‘VClS nävu noXaiiv, schiatta 
assai antica, ed Erodoto disse essere illiri) erano illiri, ed i Vindelici, di cui in 
appresso, i Giapodi, i Liburni alla lor volta, gli Istri sieno stati di differente 
schiatta e propriamente Celti, popolazione questa che occupö 1’ Europa molto 
piü tardi degli Uliro-elleni. Non sarebbe per6 mi pare troppo arrischiata ipotesi 
il supporre l'Istria abitata a sua volta da schiatte ibero-liguri, commistesi in 
appresso agli Illiri sorvenuti, come potrebbe esscre il caso per i Liburni (v. 
Niebuhr rüm. Gesch.).

u ) v. Stef. Biz. in Lucio o. c. lib. I. cap. III. E da notarsi ancora che
Solino li dice popoli di schiatta asiatica. Itispetto poi al fatto dell’oceupazione
della Grecia da parte degli antichi Illiri v. Pligier o. c. pag. 38 e seg.

,5) v. H elbig o. c. vol. XI. fase. 3 pag. 2C9 e seg. Pligier o. c. pag. 3
e seg. e rispetto agli Etruschi pag. 38; v. anche Micali „1’ Italia avanti il do- 
minio romano parte I. cap. 2, nota 9.

lc) v. E r o d .  lib. V. c a p .  9-10. (jlouvou? S e  3 u v a j a t  7 i> jf ) E a 0 a t  o tx E O V T a ?  n e p v jv  
t o ü  v I a T p o u  ä v ö p u i j t o u ; ,  'c o l o i  o o v o p - a  E i v a t  S t v i S v v a s ,  š o 0 7 j T i  y p E O p i v o o ?  M v jS c x ’j .  
t o b ?  Z i  T n s c i u ;  a Ü T Ä v  E t y a :  X a o t 'o t t ?  a i t a v  xb  a t u u . a ,  i n t  n s v t s  S a x t i X o u ?  xb  ß a 6 o s  
zu ) v  T p c y o j v ,  o j j . i x p o b ;  5 e  x a t  a i | j / / u c  x a i  ž c S o v a t c i u ?  u v ip a g  t p ^ p e t v ,  ( ^ ' r f V j u . E v o o ?  ok 
ö ; t ’  a p j i a t a  E t v a i  o & x a x m c ,  • ä p ( j . a t Y j X a T ^ s c v  2 e  i c p ö ?  t a ü t a  t o u ;  s r a y i u p i o o s .  v . a r r x ^ i v  
8 e  t o u t i u v  t o b ?  o ’j p o u s  a f / o ü  ’E v e t & v  t ü i v  £ v  T(j> 'AZfi'.'fl. E t v a i  c e  M r (S tu v  o t f E a ;  
ä j r o c x o u j  X e 'y o u o i  • S x m ;  o e  o ’ir o q  jV I/^ocuv  « T to c x o i  YEYo v a a I ’ ^Y*** lJ-^ v  ž / i u  s r e c -  
( f p a a a o ö a t ,  y e v o o t o  o ’ a v  i t ä v  e v  t u )  ( i a x p i ü  y p d v t p .  c ^ o v v a c ;  3 ’ i u v  x a X e o u a t  A i 'y u e ;  
o l  a v m  ü 7 t l p  M a o a a X t t j s  o i x s ' o v t s ;  t o u ?  x o h t t q X o u s ,  K u n p i o i  ž e  x a  S e i p a t a .

1T) v. Servio (schol. Virg. ad 243) e Strabone lib. IV.

ls)  O ’: 8" &i«6ev :toTajj.oIo xarqXoBov ex 8’ EZEpijcav 
Aotd; ’ApiEjitSo; B p ^ to a ?  aYX0®1 vr ôiu;.
T i L v  S ’ ^ x o c  1-cEpTjj (J.EV e v  i s p o v  e g x e v  e S e ö X o v .

Ap. Arg. lib. IV.

la) Elettridi . . . .  perche quivi nasce 1’ ambra, da lor chiamato elettro, 
certissimo segno della vanitä dei Greci.

20) Ritorneremo a Orcomeno . . . che un altro 
Cammino ai naviganti i Sacerdoti 
Abitator’ della Tritonia Tebe 
Hanno insegnato . . . E ’ dicono, che v’ ebbe 
Tra loro anticamente un, che affidato 
N ell’ audacia e valor delie sue genti,
Vineitor sempre, ed in Europa, e in Asia,
Invase innumerabili Cittadi;
Alcune delle quali a’ teinpi nostri 
Sono aliitate, altre deserte affatto.
Poiche m olti anni scorsero dal tempo 
D i si vetuste, e inemorande imprese.
Ma d’ Ea 1’ alma cittä sussiste ancora
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Nel suo splendor: e vivono i nepoti 
Di quegli antichi eroi, ch’ egli vi pose 
Ad abitar. Essi gelosamente 
Conservano le Tavole dagli Avi 
Loro giä scritte, ove la via si mostra 
E di terra e di mar da un capo ali’ altro 
Del nostro Globo. E’ v’ e segnato un fiume,
Che deli’ Oceano entro del piti riposto 
Angolo niette foce, ampio, profondo,
Atto a portar dali’ uno ali’ altro mare 
Una nave Len carca; Istro e chiamato :
E da molto lontan viene col nome.
Ma giunto la, dove fra ’1 Trače, e ’1 Scita
I confini s’ inalzano, divide
II suo grand’ alveo ; e per due rami quindi 
Al mar Tirreno se ne va fremendo,
Quinci a un profondo, e separato seno,
Che dal Siculo mar stendesi addentro,
Poco lontano dalle nostre tcrre.

Apol. Arg. lib. 4. v. 157.

Sl)  O t f i tv  t i t ’ ’IX X up ixo to  . . .
Essi i remi posando in un sassoso 
Porto del mar Illirio, dal serpente 
Della bionda Arnionia non guari lunge,
Assiro fabbricaronvi..............
''A o o p o v  T ta«vxo  . . .

Callimaco. E vuol riferire a Pola.

72) Fortis o. c. pag. 13 del § II. „Io sono ben lungi dal pretendere di 
veder chiaro nel racconto de’ viaggi e della morte d’ Apsirto si, che come dimo- 
strativamente vero ardissi di spacciarlo: ma non posso negare d’ esser piti 
disposto a credermelo in qualclie parte ehe no.“ E al § III. pag. 28. „K forse 
dali’ antica tradizione e venuto, passando da lingua a lingua, il nome conservato 
tuttora della Punta Sonte, che presso il luogo, in cui par debba esser accadu'o 
1’ assassinamento d’ Absirto, sporge un cotal poco in mare.“ II Burton poi nel 
suo pregiato lavoro sui castellieri istriani, cosi in proposito ne parla alla nota 
•1 della pagina 9. „Siami qui permesso di osservare ehe io non trovo ridicola 
la leggenda della nave Argo portata sulle spalle da uomini pel Danubio nella 
valle del Quieto. E vero che i moderni penseranno subito a vere navi od a 
fregate, mentre la classica nave sarä stata un lungo battello, che senza amia- 
mento, avrä pesato due tonnellate. Cosi la sua ciurma di cinquanta remiganti 
se la šara caricata sul dorso senza difficoltä.“ Io rispetto il parere del chiaris- 
simo Fortis, tanto benemerito per 1’ isole Absirtidi, come quello deli’ illustre 
Burton ; mi fo’ lecito solo di osservare ehe, oltre al sembrarmi proprio ridieoli
codesti eroi col battello, non so se i Colchi sieno stati in cosi grande numero
da poter portar anch’essi sulle spalle l’immensa flotta ch’avevano, o se piuttosto 
i bellicosi Iapodi e le altre schiatte illiriche fra 1’ Adriatico e 1’ Istro, avessero 
permesso il passaggio attraverso ai loro stati ad una processione cotanto origi
nale e cosi numerosa. Cosi Apollonio :

Le lor navi gettarono i Colchesi 
A ll’ acqua, e dispiegarono le vele 
Nel giorno stesso ; e senza indugio al mare 
Dieronsi. Un si gran numero di legni
Chi di veder s’ avrebbe atteso ? navi
Non pareano eile giä; ma di palustri
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Augelli innumerabili uno stormo,
0'he sull’ onde aleggiassero gracehiando.

Arg. lib. IV. v. 236 e seg.

J3) v. G. R. Carli. Opere complete v. X. I. e Forbiger „Handbuch der alten 
Geographie“ vpl V e VI.

24) v. Strahone vol. I. cap. 209. 4. pag. 370 deli’ ediz. Teulineriana. 
->.£v/Tot že xov ’Ap/tav ei? r?jv EtxtXtav, xataXinsiv jaex« [lipoo? xtjs oxpaxtä;
. . . . Xepotxpan), ouvoixtoövxa trv v5v KEpxopav xaXoujiivTjv . . . .  exeivov piv 
ouv JxßaXcIvx« Atßupvob? xaTt^ovtaj oixtoat tTjV vy(oov.

25) Lucio lib. I. pag. 31. Atrienses autem, secuti in potestate sua libur- 
nicas insulas, processu temporum, navigationem totius sinus ad se trahsisse.....

26̂  Nella raccolta archeologica del sig. Gravisi a Capodistria, raccolta che. 
si potrebbe benissirno chiamar Museo, tanto e ricca e ben ordinata, ed in cui si 
rinvengono oggetti trovati nella sola Istria e Trieste, fatta eccezione di pochis- 
simi, si trovano i seguenti oggetti etrusch i: Capodistria, una tibia con intaglio 
di Baccante, un genio alato, cane come amuleto, un pipistrello, un’ elmo di 
dubbia provenienza. Gologorizza, mezza flgura di idolo. Trieste, un idolo. Vil- 
lanuova al Quieto: nionete che rappresentano una testa della Gorgone veduta 
di faccia e liel rovescio un busto di cavallo, una moneta coli’ iscrizione HAT 
(Hadria) Atria, con testa di donna, che esce da una conchiglia e nel rovescio il 
Pegaso volante. Ad Orsera: una ruota a sei raggi col rovescio un cavallo cur
rente. Trieste; una testa di Sileno, al rovescio un cane accovacciato — H AT; 
una testa barbata con corona di alloro ed al rovescio una testa di bove. Un 
busio di Lupa e di Cinghiale, di probabile provenienza romana.

2:) v. Trogo Pompeo in Giustino lih. XXIV. Livio al lib. V. Plinio lib 1 
XII. Polibio lib. II. e Strahone specialmente deli' occupazione di Adria e Spina 
nel lih. V.

28) v. Cubich „Notizie naturali e storiche sull’ isola di V eglia“ vol. I. 
cap. XI. pag. 107.

29) Diod. vol. III. ed. Teub. lib. XV. „I Liburni aver condotto cavalli per 
le lotte sin dagli intimi seni (deli’ A driatico).

3n) v. Polibio lib. XXXII. cap. 18. Tu>v ’laauuv (xoci xii>v Aa^poiüv)) hXeo- 
vaxi; itEitpsoßsöxo’xcov Et? xy;v 'Piijxvjv, xal oiasaipotSviiuv, Sxc AsXjiaxEi? r rp yiupav 
aStxoöoiv, xal xä? jt&Xeis xd; jjlei’ aixiüv xaxxojiEva; • owxat 2e Etatv ’Eitixtov xat 
Tpayüpiov; Appiano „Dalmatae, alia item Illyriorum natio, in Illyrios populi 
romani socios incursionem cura fecissent . . .

31) Appiano „Quo autem tempore Caesar apud Celtas cum imperio erat,
Dalmatae caeterique benigniora fortuna utentes Illyrii, Liburnis, quae item I l
lyriorum gens est, Promonam urbem abstulere. Liburni in populi romani fidein 
concedentes, Caesaris in propinquo agentis, opem implorarunt. Per le lotte contro 
gli Illiri e Dalmati v. Polibio vol. IV (Lipsia 1836). v. anche Aul. Hirtius „de 
bello Alexandrino“.

32) Di questa hattaglia navale parlo Lucano nella Farsaglia al lib. IV e 
nomina la schiatta dei Cuieti (Veglia), per cui sembra la hattaglia sia avvenuta 
appunto nelle acque del Quarnero. v. anche il periodico „la Dalmazia“ 30 Ot- 
tobre 1845 N . 27, ove se ne parla.

Non eadem belli totum fortuna per orbem 
C on stitit; in partis aliquid sed Caesaris ausa est
Qua maris Hadriaci longas ferit unda Salonas,
E t tepidum in molles Zephyros excurrit Iader 
lllic  bellaci confixas gente C u retnm ...............

Phars. lih. IV.

33) Hi reguntur a mulieiibus, quae sunt virorum ingenuorum uxores, 
coeunt vero (etiam) cum servis suis virisquc regionis vicinae (Sc ilace); e Scimno
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„Admodum pios eos esse ferunt justosque et hospitibus bonos, civilem amare 
societatem, maxime studere vitae et raoribus cultissimis (dal Cubich.); e ancora

Narrasi che in quell’ isole, ali’ intorno 
D el seno adriaco, vivano a un di presso 
Cencinquanta di barbari migliaia 
Che coltivano un ottimo terreno 
E ricco di prodotti. Ivi sovente 
Partoriscon le pecore gemelli.
Beuche vicino al Pontico, e diverso
II eliina di quell’ isole ; la neve
Poeo vi regna, e non di molto il diaecio.
Ma freseo il suolo, ed umido mai sempre 
Le pioggie vi manteugono : che spesso
Ali’ iraproviso vi si turba 1’ aria,
Massimamente in le giornate estive,
E vi scoppiano folgori e improvvisi 
Turbini vi s’ aggirano, e tifoni.

ed il Holstein, nella traduzione, rispetto alle v e s t i:

Olim eontigisse nonnulli asserunt 
Ineendium Phaetontis haee cirea loea,
Ideoque turbas ineolarum omnes adhue 
Incedere atra veste, et habitu lugubri.

34) v. Appiano: Liburni navibus plurimum valuisse memorantur, alia II-
lyriorum natio agendis praedis ex Ionio, atque insulis famosa, quae eitis eam in
rem navigiis et insigni levitate praestantibus uti solebat; eoque factum est ut 
Romani etiam nune celeres et expeditas biremes, liburnieas appellent. II Pancirolo 
e Vegezio da Zosimo : Postremo adjicit veloeissimum liburnarum genus, quas 
navibus decem praevalere affirmat Zosimus. Videntur autem non minus veloces
esse quam quae quinquaginta remis a g u n tu r  Minimae remorum liabent
singulos ordines, majores b in o s; idonae mensurae ternos vel quaternos, interdum 
quinos sortiuntur ordinum gradus. Ed Orazio nel lib. I. Epod.

Ibis Liburnis inter alta navium,
Amice, propugnacula,

Livio poi (lib. X, 2) Illyrii, Liburnique et Histri gentes ierae et magna ex parte
latrociniis marittimis in fa m e s  Dione Cassio (lib. 49, cap. 34). 01 oe yäp
SaXaaooi xal o: Taupi’axoc Atßupvoi ie y.a\ ’läicaos? piv oöoe sx to5 Jtp’tv
[isxptov e? tob; 'Piujjiatf/us eitpaosov. . . .

35) Scilace di Carianda visse al tempo di Dario figlio d’ Istaspe (circa 
dunque il 500 a. C.) e viaggiö le coste deli’ Asia dalle foci dell’ Indo al Mar 
llosso. Nel suo jteptnXoos egli ci descrive anche l ’Adriatico, che fa di dimensioni 
molto maggiori di quanto non sia. L’ opera sua dicesi siasi stata eopiosamente 
aumertata in secoli posteriori e non ci sia giunta nella sua originalitä. La mi- 
gliore fra le edizioni delle opere di Scilace e quella del Müller „Geographi 
graeei minores, Parigi 1855 — Post Istros Liburnorum gens est. Ea in gente 
urb s sunt juxta m are: Lias (probabilmente Pianona perche Plinio e Scilace 
vanno d’ accordo nel dar principio alla Liburnia coll’A rsia; v. anche Artemidoro 
in Stefano Bizantino) ; Idassa (la Tersatica di Plinio), Attienites (Segna), Dyirta 
(sconosciuta), Alupsi (la Lopsica di Plinio e Tolomeo, gli abitanti cioe della 
riviera di Iablanaz), Olsipedetae (1’ Ortopula di Plinio, Carlopago), Hemiani. 
Ante hanc regionein hae sunt insulae quarum quidem nomina dicere iiabeo (nam 
sunt etiam multae quae carent nom ine): Istris insula longitudine stadiorum 310, 
latitudine stadiorum 120 (Cherso); Electrides (Veglia), Mentorides (Pago). Haec 
insulae inagnae sunt. Tum fluvius Catarbates (Zermagna). Praeternavigatio Li- 
burniae dierum duorum.
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36) Apollonio Rodio, poeta epico, scolaro di Cnlliiraco, fiori in Alesandria 
ali’ epoca dei Tolomei (247-204 a. C.) e scrisse 1’ Argonautica, pivi tardi tradotta 
quasi, ma amplificata di molto, da Valerio Placco (I. secolo di Cristo), imitatore 
di Virgilio.

A««*; 'Apttjjiižo; Bpof-qcS«; arooSi vrjoou?.
E tragittaro nelle dne Brigeidi 
Isole di Diana . . . .
. . . .  vr;o5 aytZöv, Sv not’ tŽEifiav

B p u ’c ' ' ‘ i t e p i v a t e t a c  r ivr.itE pr^jE  
. . . .  vicino al tempio, cui di contro eretto 
A Cinzia i Brigi abitatori avieno

Arg. lib. IV.

37) Scimno, geografo da Chios, descrisse nella itEpcTjfEot; le spiagge ma- 
rittime a Nicomede, re di Bitinia, circa 100 anni avanti 1’ era volgare.

Sequitur deinde mare quod Adriaticura vocant 
Theopompus ejus optime explicat situm,
Quod qua peninsulam facit cum pontico ;
Ibi insulas similes Cycladibus obtinet,
Quarum quidem alias nuncupat Apsyrtides,
Electridasque, sed alias Liburnidas

Eridanus hic fert succinum pulcherrimum

Olim c o n tig is se .....................................................
(traduz. di Holstein).

Strabone di Amasia, nato 1’ anno 66 a. C. morto l’anno 24 d. C., scrisse nell’anno 
quarto del regnq di Tiberio un’opera geografica in 17 libri, opera, cbe, con quella 
ui Tolomeo, i‘ la fonte principale per la geografia antica, e con lui ha principio 
una nuova era per questa scienza. Met« 2£ tov tüiv ’lairoSuiv 6 Acßupvix&c; itapaJtXou^
ECTl, piEl̂ lDV TOO "pOTEpOM OtOtSiOti; (7tEVTaXOOHHS) ŽV 2£ TCo JtapäjtXlp,
» o p t i o i s  '■ /v 'in /.'/jv  ty iu v  [JiEypi A aX |j.a8 fiu v  x a i  Excip?<»v A tß 'ip v ß  iwJXtc:. [ J a p ’ ÄVijv 
2 ' y(v s iito v  i t a p a X tw  v f,oo[ jj.«v a !. ’A<J/i>pTt2es, u e j ji  S j  7) M a ž e t a  X s - p i a t  JiaspÖ E ipai 
tö v  äSsX tpov ’ A 'lw pTO v aiiT r.v  2 :u )X < m a. E JtE ita  vi K opax tcx -J j x a x ä  t o b ;  ’lqnÄ Ä tS  . 
s'.6’A :^ 'jp v ! 5 s ;  P ' Ttxxutpay.ovT« tö v  «ptö jxov . E t(T a/.X at v fjao t 'fvu>pt|i<uTaT at 2’ "M osai 
Tpa’fo'jpt'jv. (vol. II. cap. 315 lib. VI ed. Teubner) e prima al vol. I. cap. 124 
lib. II. v-Tjoot 2? Ei3tv EV iaOfta Qoyycti p .lv  ul itpo  r tfi  ’IX X upi'Soj, etc te' ,A ,|opTi?E? 
x a l  K 'jp a y .f .v .r , y .ai A t3 u p v ’'2Ec. Alla spiaggia dei Giapodi succede quella dei 
Liburni, piü lunga della prima cinquanta sta d i; liavvi in quella un fiume, oltre 
il quäle si portano le merci alla cittä di Scardona e Liburna (?) Lunghesso la 
riva tutta, alla quäle f.o aceennato, ci sono le Absirtidi, dove dicesi Medea abbia 
ucciso il frateUo Absirto, che la inseguiva. Quindi c’e Cyrattica. preseo ai Giapodi. 
Seguono le liburnidie in numero di quaranta; poscia altre, le piü note di tutte  
poi Issa, Traugurio . . .  — Lucano nella Parsaglia al libro III. (nato a Cordova il 
38 d. C. inori vittima deli’ invidia di Nerone 1’ anno 65)

Colchis, et Adriacas spumans Apsirtis in undas.

Pionigi il periegeta, detto anche Afer o Alessandriao, visse sijcondo alcuni 
all’ epoca di Augusto, secondo altri di Domiziano o Settim io Severo (dunquc 
circa 1’ anno 100 d. C. per prendere una via di mezzo), scrisse itEprrffssic otxoo- 
jjiEvvjs, seguendo in tutto Eratostene (v. Müller o. c. vol. II).

Verum quum Adriatici sinistrum alveum maris 
Intraveris in navi, Iapygiam in terram 
Invenies fortis Diomedis confestim insulam,

8
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Quo heros venit, infensa Venere,
Quando peroptatorum adiit gentem Iberorum 
Suae uxoris consiliis. malevolae Aegialeae.
Deinceps autem maris ad ortum Ionii 
Absyrtii insularum apparet immensus tractus,
Quas olim Colcliorum lilii incursarunt, quando

defessi fuermit.
Deinceps post has Libnrnicae sitae sunt.

Orfeo (circa 300 d. C.) v. pag. Iß.
Stefano Bizantino. Visse alla fine del VI secolo e scrisse un’ opera dal 

titolo „Etlm ica“ (v. Westermann Lipsia 1839 e Meineke, Berlino 1849).
'A d ap tie r; vfjOO!, itpi? tu) ’A?pta änb 'A<j/upTO’j  ’Aitjtou cv jttä So-

Xo-fovTjÖevToi; üito Tf(? äoeXwfj? A lijž tta ;; <ii v/jaiüitat ’A 'lop iti;, xat ’AtMpttoi.
L’ isole Apsirtidi nell’ Adriatico, dette cosi da Apsirto figlio di Eeta. ehe 

in una d’ esse isole fu ucciso a tradimento dalla propria sorella Mcdea. Quindi 
gl’ isolani chianiansi Apsirtesi e Apsir/.i (v. Fortis o. c. pag. 6).

3S) Pomponio Mela, spagnuolo d’ origine, seinbra abbia scritto al tempo 
di Claudio iinperatoro (41-54 d. 0 . ) :  di lili ci rimane lo scritto „De situ orbis“ 
in tre libri. Nel 1erzo egli cosi ci parla delle isole deli’ Adriatico : „In Adria 
Absoros, Celadusae, Absyrtis, Issa, Trucones, Hvdria, Electridas, Tragurium, 
Diomedea, Aestria, Asine atque, nt Alexandriae, ita Brundusio adjacens Pharos 
(cap. 7).

Plinio il naturalista e geograf« (nato 1’ anno 23 di Cristo e morto nell’ 
occasione deli’ ernzione del Vesuvio 1’ anno 79). scrisse, oltre ad altre opere 
minori, le Naturalis historiae üb. XXXVII. II celebre naturalista parla in due 
luoglii rispetto alle Absirtidi, e precisamente al üb. III. cap. 25 ed al libro III 
cap. 30 ; il Fortis dice sembrargü che Plinio non a l.lia  ’onosciuto le isole, ma che 
in un luogo copiando da un’ autore le chiami Absirtidi, in un’ altro le distingua 
in Cresa ed Absirtium. „Ceterum per orani a Nesactio oppida Alvona (Albona) 
Flanona (Fianona) Tarsatica (Buccari) Senia (Segna) Lopsica (Iablonaz) Ortopola 
(Carlopago) ecc. insulae ejus sinus cum oppidis praeter supra signincatas Ab- 
sirtium (Ossero) Arba (Arbe) Traugurium, Issa, Pharus, Crexa (Cherso) Cissa 
(Pago) Portunata (prohabilmente Premuda). Ed al cap. 30 „Iuxta Istrorum agrum 
Cissa, Pullariae et Absyrtides Graiis dictae a fratre Medeae ibi interfecto Ab- 
syrto. Iuxta eas Ellectrides vocavere.“

Mi pare invece che Plinio abbia conosciuto molto bene le Assirtidi se 
per il primo nomina anzi 1’ isola di Cherso (Crexa), mai da altri prima di lui 
nominata. e che, parlando prima in generale, le chiami Assirtidi, volendo aver 
campo di parlar anche di Medea ; e quindi giustamente in appresso, facendone 
la distinzione. „Del resto lungo la spiaggia i castelli Alvona, Flanona, Tarsatica, 
Senia, Lopsica, Ortopola . . . le isole poi di quel golfo e che abbiano castelli, 
oltre le giä menzionate, Absirtio, Alba, Traugurio, Issa, Faro, Crexa, Cissa. 
Portunata . . . Lunghesso le terre degli Istriani, Cissa, le Pullarie, le Absirtidi 
cosi dette da Absirto, fratello di Medea, che qui fu morto da lei. Appresso a 
quelle sono le Elet.tridi.

**) Tolomeo, geografo, mateinatico ed astronomo, nato a Tolemaide 
d’ E gitto (fioriva circa il 130 d. C.), il padre della geogiafia, scrisse pareccbie 
opere l’ra le quali reioYpatfixrj b frflrp iz . Cosi egli ne parla al üb. II. N-ijooc 8t 
ttapaxelvTat ri) piv Aißoupvt'a ’Adiopoi; ev -fl jtoXtti; 8Ao, Kp;1}'/., x»\ “AtJ/oppo?. xai 
KouoixTa, tv •<] itiXec? žuo 4>ouXtptvtov, Koupixtov. Isole poi poste appresso alla 
Liburnia, sono Ossero, in cui ci sono due citta Crepsa ed Absoro ; e Curicta, in 
cui ci sono due cittä, Fnlfinio e Curit.to.

40) Socrate, fu compilatore di una Storia della Chiesa in 7 libri in con- 
tinuazione di Eusebio, che con Nicolö Damasceno fa anche cenno dei Liburni, 
e nacque l’anno 380 d. C. a Costantinopoü ; Sozömeno nato 1’ anno 400 a Gaza 
in Palestina . mori ncl 443 a Costantinopoü e fu continnatore di Eusebio (v.
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per ambidue Hnssey, Oxford 1853, Londra 1860 e 1874 ; su Soz6meno Valesius, 
Parigi 1868). Paolo Diacono al lib. XII delle Hist. Miscel. Ob quam rem Con- 
stantius indignatus evocavit Gallnm ; qui qnum contemnere non posset, veniebat 
ad Principem ; qnumque contra insulam Flanonensem venisset, eum illic Con- 
f tantius jussit interimi. Sdegnato Costanzo per tale fatto, richiamö Gallo ; il quäle 
11011 potendo opporsi al comando, portossi presso il principe. Quando perö fu 
giunto di cont.ro all' isola flanoneae, Costanzo comandö ch’ egli colä venisse 
ucciso. (v. anche Niceforo Callisto lib. IX. cap. 23) ; Fortis o. c.

4I) Fortis o. c. pag. 14. „Mi dnole di non poter anche naturalmente far 
derivare i dne noini greci di Clierso K pi'la  o Kpe£a dal futuro del verbo xpi», 
comando, regno : poichfe questa etimologia mi sembrerebbe adattata alla capitale 
di nn’ isola considerabilissima e piü ragguardevole delle altre tutte che trovanai 
sparse pell’Adriatico, ne’tempi anticlii.“ E da notarsi qui che il padre Dolci la 
fa derivare dallo slavo „crapsa,“ ch’egli dice voglia significare rapina. „De Illyricae 
linguae amplitudine et vetustate“ Siccome perö giä Plinio la chiaina Crexa e To- 
lorneo Crepsa e siccome gli Slavi occuparono l’ieola nel secolo VII, come anche 
ne fa fcde la vetusta del dialetto slavo parlato a Cherso e sull’isola, mi pare che 
il padre Dolci abbia prešo nn granchio. II Magi:ii poi nella „Doscrizione del 
Mondo“ dice che le dne isole di Clierso e Lussino nei secoli passati avessero 
formato una sola isola e che i Veneziani avessero tagliato 1’istrno, che le congiun- 
geva. Certo.se cosi fosse, ne Apollonio non ne aviebbe parlato dicendole Brigeidi, 
ne Mela, Plinio <■ Tolomeo l ’avrebbero distinte chiaramente, chianiandole con dif- 
ferenti nomi (v. in proposito il Fortis o. c. ed altre sue giustissime osservazioni 
fatte sui lavori deli’ Enciclopedia del Cluverio e del De La Mart.iniere). Ancora 
trovo di far osservare che, a compilarequesti fuggevoli cenni, non ho potuto aver 
a mia disposizione nell’ originale tutti quei testi, che avrei desiderato, e special- 
mente Scimno, Appiano e Dionigi e che quindi dovett.i ricorrere alla loro tra- 
duzione. C;ö valga almeno a discolpa mia per coloro, che avranno desiderato un 
lavoro piü accurato e profondo.

p ro f. STEFANO PETK IS
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NO TIZIE  I N T O R N O  AL GIN N A S IO .

X.

Giacomo Babuder, ( a/o. dell’ Ordine di Francesco Giuseppe, 
mernbro deli’ Eccelso i. r. Consiglio scol. provinciale deli’ Is tria  e 
D irettore de ll’i. r. Commissione esaminatrice per le scuole popo- 
lari e cittadine, residente in luogo. —  D irettore: insegnö lingua 
latina nella Classe V III, lingua tedesca nella V II; dal 1. Maggio 
in poi, lingua greca nelle Classi I I I  e V ; ore 18.

Docenti effettivi

Maso» Carlo, —  Professore, capoclasse nella V  —  insegnö 
Italiano nella IV, Latino nella V, Greco nella IV  e V I ; ore 18.

Casagrande Alberto, —  Professore, capoclasse nella I I I , — 
insegnö Greco neU’V lI I ;  Latino nella I I I  e V II; ore 16.

Schiavi don Lorenzo; •— Socio corrispondente dell’Accademia 
artistica Raffaello d'Urbino, della filosofico-medica di San Tomaso 
d’Aquino, dell’ Ateneo di Bassano, dell’Aocademia romsum di re- 
ligione cattolica, socio d’ouore della societä degli avvocati di S. P ie tro ; 
seeondo esortatore religw so; Professore; insegnö lingua ifcaliana 
nelle classi V, VI, VII, V IÜ ; Proped«utica filosofica nelle classi 
V II, V III., ore 16.

Sbuelz Carlo —  Custode del Gabinetto di fisica e chimica, 
capoclasse ncll’ V I I I ; Professore; insegnö m atem atica nelle classi
V, VI, VII, V III ; fisica nella IV, VII, V III ; ore 21.
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l)isertori P ietro — Professore, capoclasse nella V I I ;  in- 
segnö storia e geografia nelle classi, I, IY, V, V I I ; Italiano nella 
I I I ;  ore 17.

P etris Stefano —  Professore, capoclasse nella V I ; insegnö 
storia e geografia nelle Classi II, III, VI, VIII; italiano nella I I ;  
dal 1 maggio in poi anclie lingua tedesca nella I ; ore 20.

Zernitz Antonio —  Professore, capoclasse nella I ;  insegnö 
lingua italiana, la tina e tedesca nella I ; dal 1 maggio in poi, ce- 
dette  il tedesco nella I, al Prof. Petris ed assunse il latino nella 
I V ; ore 19.

Matejčič Francesco —  Professore, capoclasse nella I I ;  in
segnö latino nelle Classi II e V I; greco nella V II ore 18; insegnö 
pure lingua slava (studio libero) in tu tto  1’ anno scol. ad ecce- 
zione dei due mesi di Marzo ed Aprile).

Gerosa ö re ste  —  membro dell’ i. r. Commissione esamina- 
trice per le scuole popolari e c ittad in e ; custode del Gabinetto di 
storia naturale; Professore, capoclasse nella I V  (dal 1 maggio in poi), 
insegnö m atem . nella II, III, IV. Storia nat. nella I. II, III, V, V l, 
ore 19. (II sem 20.)

Artico (Ion Giuseppe — cffettivo docente di religione e prim o  
esortatore ;  insegnö religione in tu tto  il giunasio e m atem atica nella 
I ; ore 19.

B isiac Giovanni — docente cffettivo e bibliotecario ;  insegnö 
lingua tedesca nelle classi II, III, IV, V, V III; ore 18.

Milan cav. de Rešetar, supplente, —  approvato a ll’ inse- 
gnamento del latino e greco in tu tto  il ginuasio. coll’uso delle liugue 
tedesca, italiana e c roata ; insegnö latino nella IV , greco nella III 
e V ; ore 16 (fino al 1 maggio, in cui passö a ll’ i. r. Ginuasio 
superiore di Z a ra ) ; insegnö pure lingua slava (studio libero) nei 
mesi di Marzo e Aprile.

Giauelli Bortolom eo — Pitto re  accademico —  insegnö il 
disegno (studio libero) in due corsi, con ove 1 settim anale per 
ciascheduno.

Koinarek Antonio —  docente cffettivo di ginnastica  nell’i. r. 
Is titu to  m agistrale in lu o g o ; insegnö ginnastica e callig rafia ; la  
prim a in 4 corsi di ore 1 settim auali per ciascheduno; la  seconda 
in corsi due di un’ora per ciascheduno agli alunni della I e II CI.

Czastka Giuseppe -— m aestro di mušica nell’ i. r. Istitu to  
m agistrale in lu o g o ; insegnö il canto in due corsi di un’ora se tti
m anale per ciascheduno, ore 2.
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Commissario vescovile peli' istruzione religiosa 

II Reverendissimo Mons. Canonico Giovanni de Favento
giä prefett« ed i. r. professore ginnasiale emerito

Civica Deputazione ginnasiale

Sig. Augusto Dr. Gallo-preside 
„ Giovanni Dr. (le Manzini 
„ Antonio Dr. Zetto 
„ Gregorio conte Totto

liicevitore dclla tassa scolastica (didattro).

Signor Alessandro Bonne 
i. r. Cassiere del locale I. K. Ufficio principale delle imposte.

Zorn  Giuseppe, bidello, inserviente ai Gabiuetti e custode 
del fabbricato.
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II.

n ell’ anno scolastico 1882-83.

CLASSE I. —  R eligione, I. sem. Spiegazione del Simbolo 
apostolico, deli’ orazione domenicale, del decalogo, dei cinque pre- 
cetti della chiesa e della giustizia cristiana. II. sem. Delle dome- 
uiche e feste della chiesa cattolica colle varie cerimonie. — Italiano. 
Esposizione della pavte etimologica della gram m atica del D em attio, 
con esercizl di analisi gram m aticale. E serci z i di gram m atica logica. 
Proposizioni semplici e composte. Teoria della narrazione con al- 
cune faVole dei migliori antori da m audarsi a memoria. Uu tem a 
scolastico ed im domestico per settiniana (brevi uarrazioni). Libro 
di le ttu ra  per la 1 classe del Ginuasio inferiore. P. I. di Fortunato 
Dem attio. Latino. I primi elementi della gram m atica, compresa 
la conjugazione nella forma attiva e passiva dei verbi regolari e 
deponenti. L ettu ra  con m inuta analisi e traduzione. Esercizi di me
m oria. T e m i: Resocouti in iscritto delle traduzioni del libro di 
le ttu ra . T e s t i : Schultz, Gram m atica latina. Libro d ’ esercizi delto 
stesso Schultz, trad . Fornaciari. — Tedesco. Gram m atica, tino 
alla  declinazione debole del sostantivo. L ettu ra  dal M üller (corso 
pratico di lingua tedesca) tino alla pagiua 80. Com piti: uel II. 
sem. uno scolastico ed im domestico per set ti m an a alternativa- 
mente. — Geogralia. Principi di Geogratia m atem atica. La geo- 
gratia lisica e politica dell’Europa, Asia, Africa, America ed Australia. 
Esercizi di disegni geogratici a casa ed in iscuola. Testo Klun, 
parte I. —  Matematica. A ritm etica : le quattro  operazioni fonda- 
m entali con numeri interi e le frazioni ordinarie. G eom etria intni- 
tiva: linee, angoli, triangoli, quadrilateri e loro principali caratteri 
Testo Močnik. Seienze naturali. 1. sem.: i Mammiferi. II. 
sem.: g rin se tti. T e s to : Pokorny trad. da Salvadore e Lessoua.

CLASSE II. — R eligione. Dei Ss. Sacram euti e delle ce- 
rimonie ueH 'ainm inistrazione dei medesimi. —  Italiano. Esposi
zioue della sintassi. Detinizione della proposizione e delle sue specie, 
della frase e dei periodo. An .lisi logica di proposizioni semplici 
e composte. Brani facili di poesia da m andarsi a m em oria. Uu tem a 
scolastico ed uu domestico per settiniana. T e s to : Libro di le ttu ra  
ecc. parte II. —  Latino. Ripetizione delle parti regolari e svol- 
gimento delle irregolari della gram m atica dello Schultz. L ettura
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dal testo di esercizi dello Schultz ; versione e analisi. Esercizi di 
memoria. Prepazione. T em i: ogni quiudici giorni, un tem a iu iscuola.
—  Tedeseo. Elementi della Gram m atica fino al verbo. Esercizi 
continui dal M üller, „Corso pratico“, fino al term ine della parte I. 
C om piti: due in iscuola e due a casa ciascun mese. — Geografia 
e Storia. Due ore di geografia e due di storia. Storia antica. Geo
g ra fk  speciale deli’ Africa, Asia e dei piu rilevanti fiumi d’ Europa. 
Geografia speciale deli’ Europa meridionale. T esti: W eiter vol. I.; 
K lun parte III. —  Matematica. A ritm etica: frazioni ordinarie e 
decimali, regola del tre  cou applicazione, calcolo del percento, m e
todo delle parti aliquote, cognizione delle misure e pesi. G eo m etria ; 
equivalenza ed eguaglianza dei triangoli, loro costruzione e principali 
proprietä dedotte daH’eguaglianza. Poligoni, misnrazioni delle figure 
rettilinee. Teorem a di Pittugora. Trasformazione delle figure re t- 
tilinee e loro partizioni. Somiglianza dei triangoli. Costruzioni basate 
sulla somiglianza dei triangoli ; somiglianza dei Poligoni. Testo : 
Močnik. —  Scienze mitu rali. 1. sem. Complettamento della Zoo- 
logia, c io e : uccelli, rettili pešci, mollusclii e radiati. II. sem.: Bo- 
tanica. T e s to : Pokorny.

CLASSE III. — Religione. Storia sacra deli’ antico T esta- 
mento colla Geografia della T erra santa. —  Italiano. Figure gram - 
m aticali ed esercizi sugli Usi particolari dei verbi e delle particelle. 
Esercizi di mem oria con analisi logica sopra varie poesie e sopra 
brani dei libri di testo  (libro di le ttu ra  p. III). —  Latiuo. G ram 
m atica Schultz ; dottrina dei casi. L e ttu ra : C u rtiu s : M emorabilia, 
Alexandri Magni C. I-XV, XV, XVII-XVTII, XX. XXII, XXIV, X X V II- 
XXVIII, X X X III, XXXVII. Preparazione e trad . T em i: nel 1. sem. 
un tem a scolastico ogni settiinana, nel II. sem. im tem a ogni 14 
giorni. —  Greco. 1 /etimologi a fino al Perfetto, giusta Curtius, ap- 
poggiata al libro d’ esercizi dello Schenkl. Esercizi di memoria, di 
preparazione in iscritto. Temi per casa ed in iscuola nel II. sem. 
ogni 14 giorni. —  Tedeseo. G ram m atica: la  conjugazione debole 
e forte dal M üller: „Corso pratico“ vol. II. fino alla pag. 81. 
Esercizi e compiti come sopra -  - mandare a memoria. — Geografia 
e Storia. I. sem estre : 2 ore geografia ed 1 ora s to r ia ; II. sem.;
2 ore storia, 1 ora geografia. Storia del medio evo. Geografia 
speciale deli’ Europa settentrionale, deli’ America e deli’ Australia. 
T esti: W eiter parte TI. Klun parte III. —  Matematica. A lgebra: 
le quattro  operazioiii con interi e frazioni, innalzamento a potenza 
ed estrazione della radice quadrata e cubica. G eom etria : cerchio, 
linee e poligoni regolari inseritti e circoscritti, calcolo della periferia 
e della superficie del cerchio. T e s to : Močnik. —  Scieuze uatursili.
I. sem. ore 2, II. sem. ore 3, I. sem.: Mineralogia. Testo: Pokorny. II. 
Sem. F is ic a : Generalita dei corpi. Chimicainorgaiiica. Testo: Vlacovicb.

CLASSE IV. —  Religioue. Storia del nuovo Testam ento col- 
I’ applicazione della Geografia della T erra Santa. —  Italiano. liie-
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pilogo <li tu tta  la  Gram m atica. L e ttu ra  dal testo indicato nelle 
classi precedenti, parte IV ; con commenti gram m aticali e storici. 
Esercizi di mem oria sopra poesie classiche. Regole della versifica- 
zione italiaua. Un tem a scolastico ed im domestico per settim ana.
—  Latino. Teoria dei tem pi e dei modi con analoghi esercizi; 
esaurim ento della sintassi. T e s to : Schultz, esercizi e Gram m atica 
latina. L e ttu ra : „Cesare de bello gallico“ (Com. I, II, III, IV, VI). 
Greco- Dal perfetto fino ad esaurire la parte etimologica. T radu- 
zione degli esercizi deilo Schenkl con applicazione della gram m a
tica di Curtius. Esercizi di m emoria. Preparazioue. T em i: Un tem a 
ogni 14 giorni. —  Tedesco. G ram m atica: Verbi irregolari e com- 
p o s ti ; reggenza dei v e rb i; avverbi, preposizioni, congiunzioni e in- 
terjezioni. L e ttu ra : dal M üller, „Corso p ra tico“, il resto del II. 
vol. Esercizi e compiti come sopra. Mandare a memoria. —  Geo
grafi.! e Storia. I. sem estre: ore 2 geografia, 2 ore s to ria ; II 
sem estre : 2 ore storia, 2 ore geografia. Storia modem a. Geografia 
e statistica delFA ustria Ungh. e del L itorale in ispecialitä. T esti: 
W eiter parte III. Klun parte 11. —  Matematica. A lgebra: Del 
perm utare e combinare. Rapporti e proporzioni, regola del tre  sem
plice e eom posta; regole d ’interesse semplice e composto, regola 
di so c ie ta ; equazioni di primo grado ad uua incognita. G eom etria : 
E llisse, iperbole, parabola, cicloide, linea ovale e spirale. Stereo- 
m e tr ia : Posizione reciproca di linee e p ia n i; specie principali di 
corpi so lid i: calcolo della loro superficie e del loro volume. Testo: 
Mo nick. — Scienze Naturali. F isica : meccanica. acustica, m a- 
gnelismo, elettricitä , ottica. T e s to : Vlacovich.

OLASSE V. —  R elig io n « . La chiesa e i suoi domini, parte I. 
Apologia. La Chiesa cattolica e la sola vera chiesa di Gesü Cristo.
—  Italiano. Nozioni generali silila poesia e silila prosa, sni trasla ti 
e figure, sulla buona locuzione italiana. Storia della le tte ra tu ra  dei 
secoli 200, 300, 400, giusta il Testo Schiavi: „Manuale di L ette
ra tu ra “, parte I. Esercizi di memoria. Un tem a scolastico ed un 
domestico ogni 15 giorni. —  Latino. L e ttu ra : Tito Livio, libri V,
VI, V il. Ovidio Lib. I, (describuntur quatuor humani generis
aetates), Lib. V lil, n. 7, 8, 9 Lib. X n. 10. Ripetizione della sin
tassi secoudo Schultz trad . Fornaciari, nonche appositi esercizi di 
memoria. T em i: ogni 14 giorni un tem a per casa: ogni 4 se tti-
mane un tem a in classe. - - Greco. L ettura  dallo Schenkl, Cresto- 
m azia di Seuofonte (Ciropedia) I, giovinezza di Giro, II, Giro ed 
Astiage IX, Giro e Creso dali'A nabasi I, Giro il giovane, III la 
battaglia  di Gunassa, IV Carattere di G iro : V Seuofonte alla  testa  
deli’ esercito. Omero (Iliade) c. I, II. Esercizi di sintassi su ll’ uso 
dei casi, delle proposizioni e dei tempi, appoggiati al testo  apposito
dello Schenkl. Eserc. di memoria. Preparazioue T e m i; uno ogni
4 sett. — Tedesco. Ripetizione delle parti piü im portanti della 
morfologia accompaguate da copiosi esercizi. S in tass i: norme prin-
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cipali e dipendenti. Inversione; uso deli’ iutinito e participio, av- 
verbio preposizione; esercizi di mem oria e di traduzione dali’ ita - 
liano in tedesco e vice versa. Testi : F r i ts c h , Gram m atica ; 
Noe, Antologia tedesca parte I. Compiti: uuo in iscuola e 
due a casa ciascun mese. —  Geografla e Storia. Storia an- 
tica fino alla caduta della repubblica rom ana BO a C. Geografia 
relativa. Temi storici sui caratteri delle varie epoche e perso- 
naggi. T e s to : Pütz, parte I. — Matematica. A lgebra : le quattro 
operazioni con interi e fraz ion i; frazioni continue, rapporti e 
proporzioni, regola d ’ interesse semplice, regola di societä. Geo- 
m etria : Planim etria. T esto : Močnik. —- Scieuze natui’ali. I. sem.: 
M ineralogia. II  sem. Botanica sistem atica. T e s to : Bill.

CLASSE VI. —  Religione. La Chiesa e i suoi dommi, p. II.
I  dommi cattolici svolti nel loro nesso e nei loro rapporti. —  
Italiano. D ell’ invenzione. Nozioue delle varie specie di componi- 
m enti poetici. Storia della le tte ra tu ra  dei secoli 500, 600. Testo 
come nella V. p. II. Esercizi di memoria. Compiti come sopra.— Latino. 
L e ttn ra : da Sallustio, G iugurta Virgilio, Eneide Canto I-1V. 
Esercizi di memoria. Preparazione. Temi come nella V. —  Greco. 
Omero, Iliade C. XI, X II, X III. —  Senofonte, Erodoto, Lib. Y. 
D etti inemorabili di Socrate intiero. Continuazione della sintassi con 
esercizi a voce ed in iscritto  appoggiati al testo  (1 ora per sett.) 
Preparazione. T e m i: uno ogni quattro settim ane. — Tedesco. 
G ram m atica: ripetizione e mnggiore sviluppo delle teorie sintattiche. 
D ottrina dei casi. Costruzioni. Testo di gram m atica, F ritsch, Let- 
tu ra :  Noe, Antologia tedesca, p. I. Traduzione ed analisi di brani 
scelti prosaici e poetici. Compiti uuo scolastico e due domestici 
ciascun mese. Esercizi di memoriu. Geografia e Storia Storia 
del medio evo dal 30 a. C. fino alla scoperta deli’ America 
1492. Geografia relativa. T esto : P ü tz , parte II. Matematica. 
A lgebra; Teoria delle potenze e delle radici, logaritm i, equazioni 
determ inate di primo grado ad uua e piü incoguite. G eom etria: 
Stereom etria, Trigonom etria piana. T e s to ; Močnik. —  Scienze ua- 
turali. I. sem.: Antropologia. II. sem.: Zoologia sistem atica. T esto: 
Schmarda.

CLASSE VII. —  Religione. La morale cattolica. T esto : 
W appler (trad. ital. approv.) — Italiauo. Dello stile. Storia della 
le tte ra tu ra  del 700, 800 dal testo Schiav i: „Manuale di le tte ra tu ra“ 
p. III. Illustrazione della I. Cantica di Dante, di cui i brani mi- 
gliori da apprendersi a memoria. Un tem a scolastico ed un dome- 
stico ogni 15 giorni. —  Latino. Lettura, Virgilio Eneide c. I. II; 
C icerone: Pro Sexto Roscio A rnerino, Esercizi statistico-gram m aticali. 
Esercizi di mem oria. Temi come nella V. — Greco. Omero, Odissea
I, V, VI, VII, Demostene. Olint. I, 11, U l e 1’orazioue della p a c e ; 
ripetizione deli’ etim ologia e della sintassi. Preparazione. Esercizi 
sintattici, giusta il te s to : A. C asagrande: R accolta di esercizi greci
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ad uso dei licei e ginuasi. Temi, 11110 scol. ud lino dom.istioo ogni 
mese. —  Tedesco. (Uso della lingua tedesca nell’ istruzione). Ri- 
petizione di tu tta  la  sintassi. L e ttu ra : Noe, Antologia Tedesca p.
II. Gram m atica F ritsch . Traduzioue ed analisi con osservazioni fi- 
lologiclie. Esercizi di memoria. Compiti come sopra. — Geografia 
e storia. Evo moderno colla Geograiia relativa. Quadri cronologici. 
Testo P ü tz , p. III. Matematika. A lgebra: Ripetizione delle 
equazioni di primo grado ad una e piü incognite. Equazioni di 
secondo grado ad una e piü incognite. Equazioni esponenziali; 
progressioni aritm etiche e geometriche ; calcolo d’ interesse com posto, 
G eom etria: Ripetizione della Trigonom etria piana. Geom etria ana- 
litica. Testo Močnik. —  Scienze natural i. F isica: Generali ta  dei 
corpi. M eccanica: Principi di chimica inorganica. T esto : Münch 
(trad. Mora). — Propedeut.ica. La parte logicale. T e s to : Schiavi.

(JLASSE V III. — R eligione. Storia della Chiesa cattolica. 
Ri])etizione dei punti culm inanti della dogm atica e della morale. 
Testo W appler (trad. ital. app.) —  Italiano. Riassunto della storia 
della le tte ra tu ra . lllustrazione degli ultim i canti deli’ Inferno di 
Dante, della II. Cantica e di alcune parti della III., di cui i brani 
migliori da apprendersi a memoria. Un tem a scolastico ed un do- 
mestico ogni 15 giorni. — Latino. O razio : tu tte  le odi del libro 
IV conteuute nell’ edizioue del Grysar, eccetto gli epodi, le odi II,
III, XXIV del libro I I :  la S a tir a 'I  del libro I e r V H I  del libro
11. Tacito. aunali, il libro X III e parte del XIV. Esercizi stili-
stico-gram m aticali. Esercizi di memorizzazione. Preparazione. Temi 
come nella VII. — ©reco. Omero : Odissea, i canti 111, IV. 
V, VI, VII, Platone, Apologia Demostene, l ’orazione pro pace.
Esercizi di memoria. Temi come nella VII. — Tedesco. (Uso
della lingua tedesca nell’ istruzione). L e ttu ra : N o e , Antologia 
tedesca p. II. Esercizi di versione libera fa tta  sopra qualebe autore 
classico. L e ttera tu ra  nel II. sem estre : Cenni sui principali periodi 
della storia le tteraria  tedesca. G ram m atica Pritsch. Compiti come 
sopra. Esercizi di memoria. —  Geografi a e Storia. Storia austriaca 
e riepilogo della storia universale. Geograiia e sta tistica  dell’ im - 
pero Austro-Ungarico. T e s to : Hannak (Geograiia e sta tistica  del- 
1’ impero Austro-U ngarico). —  Matematica. Ripetizione di quanto 
fu tra tta to  nei corsi autecedenti. Soluzione di scelti problemi. 
T e s to : Močuik. —  Scienze natural i. F is ic a : acustica, calorico, 
magnetism o, elettricitä, luce. T esto : Münch (trad. Mora). —  Pro- 
pedeutica. La parte psicologica. T e s to : Schiavi.

Corso straordinario di liugua tedesca. Esercizi di conver- 
sazione in lingua tedesca tenuti dal D irettore due volte per settim ana 
pegli študenti delle due ultim e classi del Ginnasio superiore.
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X X X .

Dati per cömpiti alle classi del tJinnasio superiore.

CLASSE V. L ’addio dello študente al proprio luogo natale 
nell’ a tto  d’ avviavsi agli studi. — Lette ra ad uu amico perche 
venga a far cornpagnia nella visita a ll’ Esposizione industriale di 
Trieste del 1882. - 11 detto di Enrico 1 1’ U ccella to re : ,A d vin-
dictam  tardus, ad beneficentiam velox.“ —  II serraglio di belve 
del signor Bach. —  11 piti bei giorno che Napoleone I. abbia avuto 
nella  sua vita. — Le obbligazioni dello študente. —- Eroico slancio 
di caritä deU’augustissim a nostra Im peratrice E lisabetta verso una 
povera veccbia d’ Ungheria. La neve considerata sotto aspetto 
agrario ed estetico. —  N ell’ inno del Manzoni I I  N a t a l e  si distingua 
ciö che e veritä storica da ciö che e ornaraento poetico. —- Si 
parli con biasimo di coloro che scrivono con troppa fretta. --  Se alla 
progenie di Adamo spetti m eritam ente sulla te rra  una vita di go- 
dimenti. —  Se alla costruzione dell’ universo abbia potuto prestar 
opera il cieco caso. —  La battaglia  di Lepanto. —  Guardiamoci 
da insani desideri, foraentati da sogni di fantasia. —  Nobilissimo 
atto  di giustizia e di clemenza fatto da un arciduca d’A ustria di 
nome Ferdinando. —  La lepre ladra (racconto). —  ßisogna frenar 
le passioni nel loro nascere. —  I Trappisti nella coltivazione del- 
1’ agro romano, la  quäle purga eziandio dall’ arie malsane. —  La 
lancetta  dell’ orologio paragonata a ll’ um ana lingua. —  Quäle dei 
sonetti del P etra rca  mi abbia fatto la piti bella impressione. —  
Si riprovi la condotta di Cleonte e si difenda il povero contadino, 
coltivatore di api, da lui danneggiato. —  L’ im peratore Teodosio, 
dopo la strage di Tessalonica, alla porta  della cattedrale di Milano.
—  Descrizione della propria patria.

CLASSE VI. „Una delle piti grandi consolazioni di questa 
vita h  1’ amicizia, ed una delle consolazioni dell’ amicizia e quel- 
1’ avere a cui confidare un segreto* (Manzoni): —  Si faccia qual- 
che morale riflesso sopra le terribili innondazioni del settem bre 
1882. —  II nuovo monumento che sorge in Napoli al Serafico di 
Assisi abbracciante G iotto, Colombo ed Allighieri. —  .L a  F a n -  

c i i i l l e s z a  il cor pasce di speme, - Periglio non conosce G i o v i n e z z a ,

-  Des'ia V i r i l i t d ,  V e c c h i e z z a  terne“ (G. Fantoni). —- Un buon 
zingarello che canta le sue sventure alla sagra di Semedella (ro- 
manza). —  Un’iscrizione storica per quel luogo della Garfagnana ove 
1’ Ariosto fu assalito dai m alandrini. II re ttile  s u c u r u j u  ultim a-
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m ente scoperto nel Brasile (ballata). —  II detto deli' im peratore 
Corrado 11.: „Omnium mores, tuos in primis observato.“ — I danni 
d ie  provengono alla societä dai mali romaiizi. — II ritra tto  fisieo 
e morale di Torquato Tasso. —  Le afflizioni deli’ esnle. — Le 
perdite d ie  lia fatto 1’ arte musicale per la  inorte di Riccardo 
W agner e di Jacopo Tomadini. Le infelicitä del cieeo nato. 
- -  Se la storia di Maria Teresa possa per uu poeta epico divenir 
m ateria degnissima di canto. — L’ arte fotografija. —  La no- 
s tra  fu tnra sorte dipende da noi medesimi. La pulitezza e- 
sterna dovrebbe andare di pari passo colla purezza dell’animo. —  
Carlo V. im peratore d ie  raccoglie il pennello caduto a Tiziano.
—  L ’ albero U p a s  dell’isola Giava. — Qual sia la  causa di si 
frequenti ed orribili suieidii eh e si leggono a ’ di nostri sui giornali.
— La preghiera. II m are adriatico sotto aspetto geografico, 
storico ed estetico.

CLASSE V I(. Se si possa dire con C. Cantü d ie  „patriotism o 
e religione sono stati come ipadrin i dell’idioma volgare ita liano“. —  
Se piü debbasi gratitudine agl' inventori della gram m atica oppure 
a quelli delle scienze filosofiehe. -  La maccbina dcll’ epopea dan- 
tesca. — 11 detto deli’ im peratore Ottone II: .Cum  omnibus pacem, 
adversus vitia bellum “. La diftidenza di se medesimo e il taro 
del saggio tra  gli scogli dell’am or proprio“ (Monti. lett. al Perticari).
-— IJna vedova m adre sulla tom ba del figlio cb’ era 1’ unica sua 
speranza sopra la  terra . II rispetto che si porta  ai giorni di 
festa in Inginlterra. — Si dica il proprio parere intorno alla poesia 
del riso ed a quella del dolore, gindicando quäle delle due sia piü 
vantaggiosa. -— Non e rrendicante il solo cordigliero. —  Qual sia 
quella d o t t r i n a  d ie  Dante dice di a s c o n c l e r e  - S o t t o  i l  v e l a m e  d e l l i  

v e r s i s t r a n i  (Inf. IX.) -  - „Nemo propheta acceptus est in patria  sua*.
—  Assennata beneticenza del giovanetto Carlo d’ A ustria, che 
fu poi il glorioso im peratore Carlo V. La caduta di Napo
leone 1. dal culmine di sua gloria. —■ Quali debbano essere, per 
pratico insegnam ento di Locke, i nostri dialoghi. —  La chiesa vo- 
tiva di San Salvatore in Vienna. —  Eroismo di Giuseppe Sieg 
nell1 arrestare il treno di Filadelfia, che avea la  m accbina in flamme.
—  L ’ antivenire i mali d’ ogni sorta  e un arm arsi a portar sovr’essi 
vittoria. —  I buoni ed i cattivi effetti dell’educazione. —  II detto di 
Napoleone I.: „Una nazione atea non e altrim enti domabile che 
col cannone e colla m itraglia. “ —  I m onumenti inaugurati a Ber- 
lino il 28 maggio 1883 ai fratelli Guglielmo ed Alessandro Hum - 
bold. —  O m n i a  s a e v a  e t  i m m a n i a ,  p r o r s u s  f a c i l i a  e t  p r o p e  n u l l a  

e f f i c i t  a t n o r . —  „Chi si pente - Nel verace dolor, to rna innocente“. 
(M etast.) —  Delle virtn necessarie a tu tti, e di quelle che piü 
convengono a particolari classi sociali.

CLASSE V III. La term inata questione intorno a ll’ autenticitä 
della cronaca di Aldobrandino Compagni. Quel proverbio d ie
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d ic e : „Chi e in difetto e in sospetto .“ — Le insigni beneficenze 
deli’ Augustissimo nostro Tmperatore. — Non le forme dei governi, 
m a le  virtü dei goyernanti rendono liete le snddite nazioni. — Im pres- 
sioni che desta il sopravvenir dell’inverno. — II tempo. 11 centenario 
della invenzione di Giuseppe Moutgolfier. Differenza tra  le scene 
d ’ Inferno e quelle del Purgatorio  di Dante. —  Quanto sia uscito 
dal vero il Settem brini allorche insegnö „aver Dante creduto in 
m ateria religiosa a modo suo, secondo sna ragione, secondo un 
ideale religioso eh'ogli si era form a to “, (vol. 1., XVI). —  Esistenza 
e nobiltä del libero arbitrio. - Bellezza ed u tilitä  degli occhi. —  
Di quell’ ammirabile opera di carita ehe fu la  redenzion degli 
schiavi. — A d m a g n a  p r a e m i a  p e r v e n i m n s  p e r  m a g n o s  l a b o r e s . —  II 
detto dell’im peratore Enrico V.: .M iser qui mortem appetit, mise- 
rior qui tim e t“. —  Strane vicende per cui passö la  vita di Nicola 
Gabrini, detto Cola di Rienzo. —  L a disuguaglianza degli uomini 
in ricchezze, ingegno, forza, bellezza ecc. e cosa provvidenziale. — 
Le virtü dell'im peratore Francesco I. effigiate intorno al suo mo- 
num en to : Fede, Giustizia, Pace e F o rz a ; ed il suo d e tto : Amorem 
meum populiš m eis“. —  Di Raffaello Sanzio e de’ suoi quadri. —  
Le rogazioni. —  Forza dei maligni consigli. - J i o n i s -  n o c e t  q u i s q u i s  

p e p e r c i t  m a l i s .  —  L ’amor di patria in contrasto colla odierna em igra- 
zione. — Dei varii principali aspetti onde appare la  dignitä della 
natura umana.

prof. L .  S c h i a v i .
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DATI STATISTICI DELLA SCOLARESCA

P .e la t i v a m e n t e :
N E L . L E C L A S S I 1

i
1
g

a) al num ero

I  pubbliei .

| I IT m IV V VT VII I v in JQ

i 48 38 30 19 1(3 13 11 7 182
Furono iuscritti '  privati. . — 1 1 — — — — 2

1 straord. . — — --- 1 - — — __ 1
Abbandonarono la seuola per 

varie causc priraa della fine
del secondo semestre . . 

Frequentaronofino alla chiusa 
deli’ anno scolastico . . .

(i 4 _ *2 1 1 — 14

12 34 30 19 14 12 10 7 109

b) al luogo n a tivo

Da C a p o d istr ia ........................ 14 8 4 3 C 4 4 2 45
„ altri luoghi dell’Istria . 28 28 2« lt> 0 < 6 5 119
.  Trieste e territorio . . 4 — — — 3 1 1 — 9

Dal G o r iz ia n o ........................ — 1 1 1 — 1 . — 4
Dalla D a lm a z ia ........................ 1 1 — —- 1 — __ — 3
Da altri luoghi della Monarehia 
Dali’ e s t e r o .............................

1 1 — 1 — — — — 3
— — a — — — — — 2

c) alla  religione

C a t t o l i c i ............................. 47 37 30 19 IG 11 11 7 178
G reco-O rientali........................

d) alla  naziona litä

1 1 2 --- 4

Italiani ......................................... 40 31 28 18 14 11 11 7 100
S lav i............................................... 7 6 — 1 *2 — — — 16
G r e c i ......................................... — 1 --- — — 2 _ — 3
Tedeschi ................................... 1 1 --- — — — 3
F r a n c e s i ................................... — — *2 2

e) all’ etii

D ’ anni 9 ................................... 1 _ _ __ _ --- — 1
.  1 0 ................................... 14 --- — — — — — — 14
- H ................................... 12 3 — — — — --- — 15
.  1 2 ................................... 17 10 1 1 — — — — 35
* 1 3 ................................... 4 10 19 1 — — --- — 34
.  H ............................. — 8 8 8 ‘2 — — — 26
* 1 5 ................................... - 2 — 4 o 2 --- — 13
n 1 0 ................................... - — 2 t 5 6 OO — 23
.  1 7 .......................... — — — 4 4 1 — 9
n 1 « ..................................... — — — — _ 1 1 3 5
,  1 9 ..................................... — 1 6
n 2 0 ................................... 1 3 4
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N E L L E  C L A S S I
ca
s
So

f) allo utipendio

Stipendio dal fondo camerale 
Istriano a f. 84 . . . .

I II III IV V VI VII VIII 03

3 1 4
Stip. speciale per scolari delle 

Isole del Quarnero a f. 100 _ _ _ 1 1 1 — — 3
Dalla(JiuntaProvinc. a f. 100 — — — 3 2 1 2 2 10
Dal fondo Dobrilla a f. 100 1 3 — — — — — — 4
Dal fondo Castro a f. 105 1 — — — — — --- — 1
Dal fondo Dr. Bressan a f. 105 — — — — — 1 — — 1
Dal fondo i.r. Finanza a f. 100 1 — — 1
Dal „ Sc. dicar. Chersof. 100 — — 1 — — — — j 1
Importo complessivo degli sti- 

pendi f. 2440

g) alln  tassa xcolastica

I. sem. esenti intieramente . 1 22 14 13 10 5 4 74
I. „ „ per m eti . . — — — — 1 — — — 1
II. „ „ intieramente . 22 30 15 15 10 7 9 5 113
II. „ „ per meta . . — — — — 1 — — — 1
Paganti per intero: I. sem. 44 16 16 8 5 8 6 3 106

„ II. . 22 8 15 4 4 6 2 2 63
Ricavato totale da didattro 

fior. 1402.
h) ogli oggetti liberi

Inscritti: Lingua slava . . 17 22 13 9 11 9 6 87
„ C a n t o ....................... 4 9 5 4 2 11 3 1 39
„ Disegno . . . . 10 8 6 2 3 2 — — 31
„ Ginnastica . . . . 13 18 5 6 5 3 6 4 60

Prospetto  tli cluss. dell'anno  
scolastico 1881-82 , rettificato  

rlopo g li esami d i ripar.

Classe compl. prima con em. 5 4 5 5 4 1 _ i 25
prima . . . 27 20 13 16 9 7 7 7 106

_ seconda. . . 5 3 1 1 1 1 2 14
terza . . . 2 1 2 1 — — 2 --- 8

j Non si preaentarono a subire 
1’ esame di riparazione . . 1 1

A l term ine deli’ an. scolastico 
1 8 8 2 -8 3  riportarono:

Classe prima con eminenza . 
„ p r im a .............................

2 1 3 1 1 5 13
22 20 17 16 10 6 8 7 106

„ seconda ....................... 9 3 1 2 1 — j ; — 16
„ terza ........................ , 3 2 : 5

; Ammessi ad un esame di ri
parazione in un oggetto 5 8 1 8 I _ 2 1 1 - 25

j Non furono classificati . . 1 1 1 1 1 - — — ! 1 4

4
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Alimenti nella collesione dei mezzi d’insegnamento
T. B iblioteca <lei Professori. C om perati; Viaggio in 

Oriente di S. A. Jrnp. L ' Are. Rodolfo —  Lessing’ s W erke —  W in -  
tersperger , der S taatsdienst in Österreich — Hof und Staatshand
buch der österr. Monarchie pr. 1883 — Sterni Arturo , il Divorzio
—  Folli Riccardo, Le scuole seeondarie classiche straniere ed ita - 
liane — Petermann, die Schäden hervorgerufen durch unsere heu
tige Schulbildung —  Schräder, die Verfassung der höheren Schulen, 
pädagogische Bedenken —  Prohaska, die Völker Oesterreich-Un- 
garns V III B. detto, die Zigeuner — Statistshe Centralcomm-ission, 
Verzeichniss der im Reichsrate vertretenen Länder Fessler, 
Geschichte von Ungarn V. Band — Gerber et G reef Lexicon Ta- 
citeum — Filipovič,, Neues W örterbuch der hrvat. u. deutschen 
Sprache — Meyer, griechische Grammatik -  D r. Schlicmann, 
S tad t und Land der Troianer — Notaris, Epilogo della briologia 
jta liana — Ardissone e Straforello, Ennmerazione delle alghe di 
Liguria —  Poggendorffs, Annalen der Physik und Chemie —  
W agnern. Ludwig, Philologische Rundschau — Zeitschrift für österr. 
Gymnasien —  Rivista di filologia classica.

I)oni. — Sitzungsberichte der m athem -naturw iss. CI. I. Abth. 
4-3 , 6-7, 4-5, 6-7, Register X, Goldbacher Dr. Alo-ys, Lateini
sche Grammatik (dono dei libr. Schworella et Heik) N ahrhraft, 
Lat. Übungsbuch zu Goldbacher’ s Grammatick (dono n t supra) 
Ploetz, Schulgram m atick der französischen Sprache (dono della D itta 
libr. H erbig di Berlino) Ploetz, Elem entar Grammatick der franz. 
Sprache (dono lit supra) Dio, versi del canonico D . Giovanni 
Pesante (dono deli’ autore) Curia episcopalis Parentina, 111.mo 
Domino Aloysio Zorn possessionem adeunti... (dono della Curia ve- 
scovile parentina) -  F estb la tt Concordia (5 Esem plari) (dono del- 
l ’ Ecc. Min.) — Settimio Nevaseo, II figlio di contadini e la  con- 
tessa (dono de] sig. Vascotto m aestro della scuola nell’i. r. Casa di pena 
in luogo) - L ettu re  italiane per le Ja s s i  inferiori (dono deli’ e- 
ditore sig. H older Vienna, 4 parti) Fort. /  eniattio, libro di 
le ttu ra  ad uso della 3 .za classe delle scuole seeondarie (dono del 
librajo W agner d’Innsbruck) Relazione generale sulla gestione 
dal 1881 in poi (dono deH’Tncl. G iunta pro vinciale) Pflichte
xemplare N, 45 (dono deli’ Ecc. Luogotenenza) K . K . A kade
mie der W issenschaften, Archiv, fiiröst. Geschichte 63 B. 1, 2 Hälfte, 
B. 64. I Heft Oesterreichische Geschichte für das Volk VII B.
1, 2 Abth., VIII B. 1, 2, 3 Abth. X B. I ,  2 Abth. Fasti sacri
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e profani delle chiese episcopali di Parenzo e Pola ( 3  copie), 
(dono d e ir in c li ta  Gimita prov.) H a r d t ,  geograph. Atlas der öst. 
nng. Monarchie für Fach u. M ittelschulen (dono del libr. sig. Hölrel 
in Vienna) — S e y d l i t s , Elementi di geografia illustrata (dono del libr. 
H irt di ßreslavia) —  Volkszählnngs-ergebnisse vom Jah re  1880 
(dono dell’ Ecc. Luogotenenza) —  Archiv für österr. Geschichte 
t>4 B. 2 Hälfte — K arte von Sicilien zu den Feldzügen 1718-1720 
(dono del sig. Vascotto m aestro superiore) — S t e i n h ä u s e r ,  Lehr
buch der Geographie für M ittelschulen (dono del libr. Tempsky di 
Praga) —  Botanische Zeitschrift (dono deli’ Eccelsa Luogote- 
nenza). (D ali1 on. sig. Antonio Oibanich vennero regalate varie monete.

II . B iblioteca (legli študenti. D oni: D a li’ E r e .  Luogote
nenza , —  C. M orpnrgo : T ra la veglia ed il sonno, Sonetti. — 
Norme di Logica e gram m atica italiana —  Emanuele N ico lich : 
Cenni Storico-Statistici delle saline di Pirano — B. M itrovič: Idea 
fondamentale dell a divina commedia — Oscarre de H assek: Delle 
Tragedie d ’ Alessandro Manzoni — D al M unicipio di Capodistria:
2  copie delle Bellezze della natura. Inni di Antonio Bvionfiglio — 
D ali’ lil. Sig. Pasqnale de B ossetti-Scander : 20 copie deli1 azione 
dram m atica del Dr. Domenico R o sse tti: II 30 Settem bre 1382. — 
D al signor Giorgio barone de .Polesini gin študente di questo gin- 
nasio: Gozzi: Novelle scelte D e tto : L 1 osservatore vol. 2 —
Vittorio Alfieri: Tragedie v. 2 Lodovico Ariosto, Salvator Rosa,
Benedetto Menzini, V ittorio Alfieri: Satire — D an te : Divina Com
media — Vincenzo Monti : Tragedie, Poemi e Canti — Giovanni 
della C asa: Prose e Poesie scelte D a l l o  š t u d e n t e  d e l  V  c o r s o  

C o s u l i e h  G i o v a n n i :  E. Beecher Spow e: La capanna dello zio T om ;
- D a l l o  š t u d e n t e  d e l  V  c o r s o ,  A l b e r t o  J l u m e r :  V erne: Una sco- 

p erta  prodigiosa - D a  M a r t i  a s a  L u i g i  š t u d e n t e  d e l  I V  c o r s o : 
Heyse1 s : Frem dwörterbuch.

Ricavato dalle Offerte di scolari per la biblioteca f.ni 16.

G. Babuder.

III. G ab in e tto  d i S to r ia  n a tu ra le . —  N. 6 forme cristal- 
lograliche di vetro —  N. 5 dispense deli1 atlante botanico dei si- 
gnori Ermanno Zippel e Carlo Bollmann —  N. 1 Pelecanus ono- 
crotalus, dono del sig. Andrea Gherli —  N. 1 Polyporus igniarius, 
fungo di forme gigantesche, dono del sig. Kaleher i. r. control- 
lore nella casa di pena in luogo —  N. 1 A ragosta (Palinurus vul
garis), vin pietrefatto ed vina ricca collezione di alghe marine, dono 
del sig. Antonio Zaratin dirigente la  scuola popolare maschile in 
Parenzo. —  Inoltre vari m inerali provenienti dalle miniere d1 E i
senerz ed un dente d1 Ursus speleus, donati dal sig. prof. Pietro 
D isertori. Un tufo della campagna rom ana — N. 5 pezzi di
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trach ite  —  N. 2 lapilli — N. 4 pezzi difl'erenti di lave —  N. 2 
medaglioni pure di lava provenienti dal Vesuvio, dono del signor 
Giorgio Marchese de Folesini.

Prof. Oerosa.

IV. Gabinetto <li lisica. - Due paja pettini con patrone 
per far viti col tornio — R otella per gli orli —  Term om etro 
m etallico —  Cannello ferrum inatorio —• Camera oscura con appa- 
ra ti accessori — Bagno d ’ argento —  Diversi reagenti chiraici
—  Bussola dei Seni —  Dne volumetri — Crioforo —  Microfono
—  Apparato per la pressione sul fondo Taglia differenziale.

P rof. Slinelz.

Fondi a disposizione per acquisto di mezzi d ’ insegnamento:

1) Ricavato delle tasse d’ iscrizione e duplicati fior. 1 1 6 :2 0 . —-
2) Dotazione erariale fior. 324. — Assieme fior. 4 4 0 : 20.
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VI.

CRONACA DEL GINNASIO.

F a tti rimarchevoli succeduti dopo la fine dell'anno scolastico
1881-82. — II 18 Agosto 1882, solenne ricorrenza del Natalizio  
di S. M . L ' Imperatore venne celebrato, come di solito, colla 
partecipazione dei membri, del Corpo insegnante, p resen tiin  luogo. 
alla funzione ecclesiastica ed al convegno festivo di funzionarj 
dello Stato e del Comune, ehe si radunano ogni anno a solennizzare 
la  fausta giornata.

Nel mese di Setterabre 1882, nell’ occasione in cui S. Maestd  
L ' Augustissimo Imperatore, visitö la  vicina Trieste durante 1’ espo- 
sizione, il D irettore ed il Prof. Don Lorenzo Schiavi, quali rappre- 
sentanti del Ginnasio, ebbero 1’ insigne onore d’ essere ammessi 
tra  le deputazioni, ehe fecero atto di devoto omaggio alla M aesta  
So vrana.

Giorni prim a il D irettore e rasi pure recato nella vicina Muggia, ad 
ossequiare, a nome deli’ istitu to , Sua A ltezza  Im p. Ji Serenissimo 
Arciduca Carlo Lodovico, patrono deli’ esposizione, quando onoro 
di Sua visita il cantiere di S. Rocco.

11 4 Ottobre 1883 fu, come di solito, giornata di festa nell’i- 
stitu to , pella fausta ricorrenza deli’ Onomastico di Sua M aestd  
L ' Imperatore.

Grazie alla c o rte m  del signor Bach, proprietario del serraglio 
di belve stabilitosi a Trieste durante 1’ esposizione, la  scolaresca, 
favorita di molto nel prezzo d’ingresso, ebbe il vantaggio di visitare, 
a scopi d' istruzione, la  celebre menageria, e quindi appresso, per 
gentilezza della rispettiva Direzione, il Museo tergestino.

P er atto pure di particolare deferenza dell’Ecc. Presidio Luo- 
gotenenziale, venne pure porta  facoltä alla scolaresca di visitare 
1’ esposizione tergestina verso un prezzo d’ ingresso mitissimo.

11 Ginnasio venne pure rappresentato dal D irettore nell’ occa
sione in cui Sua Signoria lil. II Rev. Mons. Vescovo Giov. Nepomuc. 
Dr. Glavina prendeva possesso della diocesi tergestiuo-giustinopo- 
litana.

In sullo scorcio del mese di Maggio 1’ Illustrissim o Signor 
Ispettore  scolastico provinciale Dr. Ernesto cav. de Gnad ispezionö 
1’ istitu to , ouorando, al suo dipartire, il corpo insegnante e la D i
rezione di benevoli parole di elogio e d' incoraggiamento.

il  convitto diocesano parentino, creazione di S. E. 1’ 111. e 
Rev. Mous. Vescovo Giovanni Nep. Dr. Glavina, ebbe al principio
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deli’anno scol. un notevole increm ento, esseudovi s ta ti accolti qua- 
rantadue giovani, fra i quali vanno nnnoverati alcuni, ehe dovettero 
1’ insigne beneflcio alla raunifica carita personale del nominato Mons. 
Vescovo, quando lasciö Parenzo, per salire sulla cattedra episcopale 
della nostradiocesitergestino-giustipolitana. La visita di cui il nuovo 
Vescovo parentino S. E. Mons. Luigi Dr. Zorn (attuale Principe Arcive- 
scovo di Gorizia) onorö la Direzione ginnasiale, e le benevoli 
parole dirette in quell' occasione al D irettore sono arra sicura, ehe 
un’ istituzione c o si santa, eom’ e il convitto, alla quäle e legato 
1’ avvenire ecclesiastico della diocesi parentina - polese, prospe- 
rerä sempre piü, ad eterno encomio di chi la  ideö e la  man- 
t ie n e , a vantaggio pure imraenso dell’ istitu to  stesso, eh’ ebbe 
1’ onore di venir scelto per 1’ educazione di quei futuri m inistri 
deli’ altare.

II fondo di benefieenza, la cui istituzione si dimoströ feconda di 
segnalati vantaggi, venne geuerosam ente provveduto, come di solito, 
in particolare dali’ Inclita  (iiuu ta  prov. is tr. protettriee muuifica 
della scoliU'esea povera di quest’ istitu to , e dallo Sp. Municipio locale, 
che non tralasciö di dim ostrare e direttam eute ed iudirettam eute, a 
mezzo della deputazioue civico-giimasial«, il suo vivo interessam ento 
per la prosperitä ognor crescente deli’ istituto.

Venne poi quest’ anuo un aumento di risorse pel fondo sud- 
detto dal rieavato di un’accademia filarmouiea di študenti ginnasiaJi 
tenutasi il 15 Luglio a scopo di benetieeuza, il raerito della quaLe 
spetta  per intiero alle prestazioni solerti, sagaci e pazientississime 
dell’Egregio signor maestro Giuseppe Czatska, il quälecon un’assiduita 
ed uua prem ura superiori ad ogtii elogio istru i a tale scopo gli allievi giu- 
nasiali, che sotto la  stia guida appreudono la musiea istrum entale 
ed il eanto. II program m a dell’ Aecademia, a cui cooperarouo pure 
per atto di esquisita corte;>ia le egregie Signorine Cecilia (Jzatska 
e M aria de M ahoritscb e quest« : 1. Inno dell’Impero (H ayden)—
2 .  Sonata per violino e piano (Czatska) — 3. Coro „La pesea“, 
(Zingerle) — 4. Mose, per violino con aecompagnameuto di piano, 
(Rossini) —  5. Fantasia per Oboe con sestetto (Czatska) —  G. 
Tannhäuser per violino con acc. di piano (W agner) —  7. Duetto 
, L ucia“ per due violini (Donizetti) —  8. Sinfonia, Tancredi, con 
sestetto  (Rossini) — 9. Coro ,o  p a tria“, (Czatska) — 10. Concerto 
per violino (Beriot) —- 11. Polka, „A llegria“, (Czastka). L ’ esecu- 
zione riusci gradita a ll’e le tta  di cospicui Sig.i e darne, ehe corri- 
sposero gentilm ente a ll’ in v ito ; e furono onorati di prove partieolari 
di aggradimento gli študenti giunasiali, Czastka Emilio della CI. III, 
Cavazzani Silvio della V, M anzutto Giuseppe della 111, M artissa 
Luigi della IV, de M ahoritseh Alessandro della II, Calogiorgio 
Giovanni della VI.

La Direzione si onora d’ esprimere le piü sentite azioni di 
grazia agli on. Signori e Dame che intervennero, nonehe a quei



benevoli, d ie impcditi dal parteciparvi, d i e d e r o  s a g g i o  d i  a n i m o  

n o b i l e , rim ettendo con iscritto cortese un im porio, quäle prova di 
vivo interessam ento pel benessere deli’ Istituto.

II D irettore non puö che dir,si fortimato di aver a disposizione 
molti de’ mezzi piü acconci a promuovere il progresso dell’istituto 
iu ogni riguardo. Cosi fosse sempre viva ed im pegnata la coope- 
razione di tu tti i fattori cliiamati ad assicurare il pieno successso 
deli’ opera ediicativa del Oinnasioc non fosse altro, almeno col tenere 
occliio vigile a ehe i giovani ginnasiali 11011 cadano vifctime talor 
di estranee influenze, fatali a loro stessi cd alle povere famiglie, 
ehe li mantengono agli studj con grandi dispeudj e sacritio i!

M o v i m e n t o  d e l  p e r s o n a l e  i n s e g n a n t e .  — L ’anno scol. non fu 
immune di vicende men liete e profittevoli ali’ andamento regolare 
deli’ istruzione. E ra decorso appena il primo mese di scuola, quando 
perdevasi uno dei professori, vittim a di fiera e lenta m alattia . La, 
lacuna fu tosto coperta, essendo avvenuto di aver a pronta dispo- 
sizione 1111 supplente pienamente abilitato, il Sig. Milan ca,v. de Kešetar.

Di quest'a gufsa si procede con regolaritä dai primi di Nov. 
1882 fino al term ine di Aprile 1883, quando per disposizione sn- 
periore detto Sign or de liešetar dovette assumere servigio a li’ i. r. 
Ginnasio di Žara, occupando il pošto laseiato vacante da un sii]>- 
plente, il Sig. Domenico Politeo, che per motivi di servigio veniva 
trasferito  a questo istituto. Questi pero fu atteso invauo ed il Di
rettore unitam eute ai professori P  etri s e Zernitz dovette sostenere 
la supplenza per tu tti e tre gli uitim i mesi del sem estre. Al prin- 
cipio di Luglio venne colto per giunta da 11011 lieve indisposizione
il Sig. Prof. Lorenzo Schiavi, che domandö ed otteime il per- 
messo di lasciare 1’ istitu to  sedici giorni prim a deli’ espiro deH’anuo 
scolaatico. Col principi«) deli’ anuo scolastico 1’ insegnamcuto della 
lingua slava venne atlidato al Signor Professore ginnasiale Francesco 
Matejoic, ehe lo sostenne per quasi tu tto  1’ anuo scol., ad eocezione 
dei due mesi di Maržo ed Aprile, durante i quali venne im partito 
dal sig. de Uesetar. Nel corso deli’ anno s’ ebbe a deplorare come 
fu accenuato, la perdita di un docente, nouehe quella di uno scolaro.

POLA PIETRO
i. r. docente ginnasiale

nato a Trieste il 26 Giugno 1852, compiuti gli studj ginnasiali 
a Trieste, gli universitarj a Graz ed a Vienna, servi da prima 
come supplente al Ginnasio Comuuale di Trieste pello spazio 
di uue anni, quindi venne nominato a docente effettivo in questo 
istituto con Decreto delli 20 Genuaio 1880. —  Sodezza di co- 
gnizioni, soavita e schiettezza di modi, ossequio liverente verso
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i superiori, spirito collegiale, amorevolezza verso gli scolmi, abue- 
gazione to tale di se pella famiglia e 1’ ufficio —  di cui diede prova 
lino agli Ultimi istan ti della sua vita —  furono le doti insigni 
di quest’infelice professore rapito in sul fiore degli anni da morbo 
lento e crudele.

Korlfeyic Marco
da S. V itale in quel di Montona, scolaro della quinta classe ed alnnno 
del Convitto diocesano parentino-polese, era passato due anni ad- 
dietro a questo istitu to  dall’ i. r. Ginnasio di Pisino. —  Modello 
di buon costume e d’ indefessa applicazione, egli seppe, ad onta 
delle difficoltä incontrate in sulle prime, elevarsi fino ad occupare 
un posto eminente tra  suoi compagni di scuola e di convitto, che 
conserveranno sempre di lui la  piü cara memoria.

MSPOSIZIONI SUPEMORI.
8 Ott. 1882 N. 1740 — (Ecc. Luog.) 11 prospetto dei professori e 

docenti aggregati a ll’arm ata compilato a seusi dei Disp. 6 Ag. 1876 
N. 1729 e 21 Nov. 1878 N. 2770 non si presenterä quiud’ innanzi
—  rimesso alle au to rita scol. di riparare entro la  sfera delle pro- 
prie attribuzioni alle lacune dei personale insegnante in casi di 
mobilizzazione.

23 Ott. 1882, N. 14591 (Ecc. Luogot.) Di ogni program m a 
stam pato alla chiusa, il quäle contenesse un lavoro di argomento 
storico si dovrä mandare una copia alla Sp. Redazione delle „M it
theilungen des Institu tes für öst. Geschichtsforschung“ a ll’ Uni- 
versitä in Vienna.

25 Nov. 1882, N. 1553 (Ecc. Luogot.) —  inculca 1’ osser- 
servanza delle disposizioni contenute nel Disp. Minist. 8 L u g lio l8 7 8  
N. 10821, circa la  proibizione espressa a membri de’ Corpi inse- 
gnanti, di teuere scolari a dozzina.

3 Die. 1882, N. 1587 (Ecc. Gons. scol. prov.) —  approva 
due aggiunte fatte allo statu to  disciplinare concernenti il dovere 
degli scolari, di domaudare il permesso alla direzione quando in- 
teudono di pubblicare qualche cosa per le stampe od a ltrim en ti; 
come pure di ottenere il permesso, se vogliono fare qualche gita iu 
luoghi vicini, unendosi iu molti.

14 Dicembre 1882 N. 61(57 (Incl. G iunta prov.) — elargisce 
l ’importo di fior. 150 pel fondo giunasiale di beneficenza.

22. Genuaio. 1883. N. 1251 —  (Ecc. Luogot.) — iuvita la  
Direzione ad avvertire i libraj di non m ettere iu vendita testi scol.



che nou abbiano otteuuta 1’ approvazione superiore, ne edizioui 
nuove di testi di giä approvati, se non sono pure approvate.

12 Aprile 1883. N. 5299. (Ec. Luogot.) —  invita le autoritä  
dello stato a dare commissioni di lavori erariali, alle i. r. case di pena.

24 Aprile 1883 N. 351. (Ec. Cons. scol.) —  dispone il tra -  
sferimento del suppl. de R ešetar a ll’i. r. Ginnasio di Zara e quello 
del sig. Domenico Politeo suppl. da Zara a questo Ginnasio.

12. Maggio 1883. N. 5654. (Incl. Dir. delle Poste) — ri- 
m ette in dono pegli scolari, 60 eseraplari di un opuscolo compren- 
dente le norme risguardanti l ’ istituzione delle casse postali di r i -  
sparmio.

6. Luglio 1883. N. 356 (Ec. Cons. scol.) —  assegna f. 200 
Süll’ esercizio del 1884 per 1’ acquisto di un nnovo armonio pella 
scuola di canto.

15. Giugno 1883. N. 8517. (Ec. Luogot.) —  II D irettore 
ginnasiale G. B abuder viene incaricato di diriggere gli esami di 
m aturitä  nell’ i. r. Ginnasio Superiore in Pisino.
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■VII.

Anministrazione Sei Foiäo p i a s i a l e  äl benefieenza
Fra la cliiuna dell’aimo scal. 1881-82 e l'apertura 

dell’anno scol. 18S2-83.
In tr o ito

Da diversi scolari nel la- 
schire 1’ istituto . . . 

Dal cassiere sig. Mlekus
19.21

1

Assieme f. 20.21

E sito

1. Sussidio in denaro accor- 
dato agli scol. P. P. ed M. 
A. delia 4 cl. e G. B. 
della I ol...............................

2. Per scolari poveri, pagato 
il prezzo d'iugr. alKesp. 
di Trieste................................

3. Libri scol. comp, di sec. 
mano dal sig. A. Komarek.

Assierae . .

f. 10,-

6.85

2—

f. 18.85
Civanzo lior. 1 3(3, diconsi f. uno e trentasei soldi.

Anno scolastico 1882-83

l is itoIntroito

1. Dali’ Incl. Giuuta prov. 
dell’Istria pro 1883 . .

2. D all’i. r. Utflcio delle imp. 
a saldo d’interessi scaduti 
su  due obbliyazion i .

3. Da scolari diversi alla 
chiusa del I sein. 1882-83

4. Dallo Sp. Municipio di qui 
per l'anuo 1883 . . .

5. Kicavato dell’Aecadeinia 
15 Luglio 1883 . . .

6 . Frutto del capitale di f.
292.4 investito al 6 % •

Assieme . . f. 430.14 Assieme . . „ 381.37
Avanzo flor. 48.77 che aggiunto all'avanzo di sopra fior. 1.36 

Da l'avanzo complessivo di flor. 50.13 
Diconsi fior. 50.13, che si aggiungono all'attivo dimostrato nel resoconto

di chiusa dell’anno scol. 1881-82. — (Vedi Programma 1881-82, pag. 77).

1. Per libri scol. per scol. 
150. -  poveri, forniti dal libraio

1?. L o n z a r .......................
j; 2. D elto al lib. G. Ceruivani 

54.60. 3. Mezzi d’ insegnameuto 
comp, di seconda mano 

13.95' 4. Sussidi in denaro a scol. 
(vedi giovu. di cassa) 

100.— j 5. Spese per l’Accademia 
15 Luglio 1883 . . .

93.95 i

17.64

226.91
109.02

2.30

36.66

6.48

Capodistria 31 Luglio 1883.

Gtiacomo Babuder
D ir etto re
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ESAMI DI M A T U R I T Ä

Nel corso deli’ anno scol. subi 1’ esame di maturitä con successo (dopo 
una riparazione conceduta nell’ esame in una materia) il candidato Riccardo Paulin, 
giä scolaro puhlico di questo Ginnasio, il quäle sostenne 1’ esame di maturitä 
a Fiume e dovette a sottostare ad un altro esame in un Ginnasio della Cis- 
leitania per avere accesso alle universitä di questa parte deli' Impero.

Al termine deli’anno scol. 1882-83 domandarono l’ammissione agli esami 
di maturitä sette candidati, študenti ordinarii dell’ istituto ed uno scolaro stra- 
ordinario, allievo del resto anche questi del Ginnasio, rimesso 1’ anno scorso alla 
ripetizione dell’ esame dopo sei mesi.

L’ esame in iscritto ebbe luogo nei giorni, dal 25 giugno alli 3 luglio, 
coi temi seguenti. -

1. Lingua latina: (versione dall’ italiano): Dal Verri „(Notti Romane)“ Notte 
prima, colloquio III lino alle parole: . . . .  che noi fossimo prodotti alla vita.

2. Detto (versione dal latino): Com. Taciti, Dialog, de oratoribus cap.
29 (intero); cap. 30 fino alle parole, „ut omnem omnium artiuin varietatem 
complecteretur.“

3. Lingua greca: Platone, Protagora cap. IX, ’Eitst itdvtEj — S eiray-
YEXXojiat.

4. Lingua italiana: Lodi della lingua latina.
5. Lingua tedesca: Dal libro: Letture ita liane; Parte I. Vienna 1883 (p.

Alfredo Holder). Un bell’atto di giuxtizia dell’Imperatore Giuseppe II. versione.
(j. Matematica: 1) Trovare i numeri, che sono divisibili per 7 e che 

auineutati di 1 sono pure divisibili per 23. — 2) Un padre laseia morendo a 
suo tiglio di anni 5 un capitale di fior, 25.000 i quali vengono uiessi a h'utto 
in una cassa che caloola 1’ interesne comp, del 3 % . Che somnia avra il tiglio, 
quando avra raggiunto 1’ etä di 24 anni, se la cassa paga al principio di ogui 
anno pel mantenimento tior. 600. — 3) Si trovi la supcrficie di un settore sfe- 
rico, che corrisponde ad un angolo al centro di 72" 35'. La superticie della  
sfera di cui fa parte sia ” di un cilindro equilatero. II raggio della base di 
questo, sia 1721 cm.

Gli esami a voce ebbero luogo nei giorni 24 e 25 Luglio sotto la pre- 
sidenza dell’ Ul. Sig. Ispettore scol. provinciale Antonio cav. de Klodic-Sabladoski.

L’ esito e questo : Degli otto candidati presentatisi agli esami, subirono 
felicem ente la prova e vennero dichiarati maturi pegli studj universitairj:

B rnuetti Matleo da Rorigno 
Calioni Giacomo di Albona 
Cattaro Francesco da Pola 
Rozzo Pietro da Capodistria 
Tamaro Giuslo da Pirano

I prilili quattro appliclieranno alle leggi, il quiuto e indeciso.
Un candidato dovra ripetere 1’esame al termine di sei mesi; due altri 

dovranno ripetere 1’ esame in una materia al termiue di due mesi.
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ELENCO D’ONORE
DEGLI SCOLARI CHE ALL A FINE DELL’ ANNO SCOLASTICO

1 8 8 2 - 8 3

R I P O R T A R O N O  L A  C L A S S E  C O M P L E S S I V A

P R I M A  C O N  E M I N f i N Z A

C L A S S E  I .

PIZZARELLÜ ANTONIO 

KRA1NZ GIUSEPPE

C L A S S E  I I .

ZUCCON GIOVANNI

C L A S S E  I I I .

GENIN GIORGIO 

MANZUTTO GIUSEPPE 

CZASTKA EMILIO

C L A S S E  IV .

GOIDANICH PIETRO

C L A S S E  V.

POGATSCHNIG ANTONIO

C L A S S E  V I .

COSULICH MARCO 
ZANOLLA ALPREDO  
MARCHIO GIACOMO 
ULCIGRAI ANTONIO 
NOVACCO GIOVANNI

C L A S S E  V I L

C L A S S E  V I I I .
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A V V I S O .

L’ apertura dell’anno scolastico 1883-84 avrä luogo il 1. ot- 
tobre a. c. colla solenne funzione religiosa, alle ore 10 ant.

L ’iscrizione principiera il giorno 27 settem bre e continuerä 
fino al giorno deli’ apertura, dalli* ore 9 ant. alle 1 porn.

G l i  š t u d e n t i  d o v r a n n o  c o m p a r i r e  a l l ’ J s t i t n t o  n c r o m p a g n a t i  d a i  

g e n i t o r i  o  d a i  r a p p r e s e n t a n t i  d e i  m e d e s i m i ,  i  q u a l i  — a  s e a n s o  d i  

m i s u r e  s p i a c e v o l i  c h e  p o t r e t i b e . r o  v e n i r p r e . s e .  d a l l a  D i r e z i o n e  n e l  c o r s o  

d e l l ' a n n o  s c o l a s t i c o  —  s o n o  t e n u t i  d i  d a r  a v v i s o  a l l a  s c r i v e n t e ,  p r e s s o  

q u ä l e  f a m i g l i a  i n t e n d o n o  d i  c o l l o c a r e  a  d o z z i n a  i  r i s p e t t i v i  fu c jli o  

r a c c o m a n d a t i .  Cosi pure vorranno comparire muniti della fede di 
poverta, estesa in piena forma legale, quegli študenti ehe vorranno 
aspirare all’ esenzione della tassa  scolastica od a sussidj dal fondo 
di beneficenza.

Im m ediatam ente dopo 1’ apertura avranno luogo gli esami di 
ammissione, di riparazione, ecc.

C a p o d i s t r i a ,  31 Lnglio 1883.

II Direttore 

Car. Giac. BAB ÜDER.








