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LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1749.

LEGGE 8 agosto 1930, n. 1419.
Approvazione della Convenzione consolare italo=turca firmala

a Itoma il 9 settembre 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

BE D'lTALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghianio quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno é nellp Co-
lonie alla Convenzione consolare con Protocollo finale e pro-
cesso verbale di firma stipulati in Roma, tra PItalla e la

Turchia, il 9 -settembre -1929.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla data dello scambio
delle ratifiche degli Atti di cui alParticolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossely
varla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MussouNI - GRANDI - DC BONO
Rocco - MoSCONI - BorrAI,

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Contention consulaire entre le Royaume d'Italie
et la République turque.

ßa Majéstá le Roi d'Italie, et le Président de la République
turque désireux d'établir les rapports consulaires entre les
deux Pays sur la base du droit international général et du
principe de la réciprocité et de déterminer, dans ce but, les
règles de Padmission réciproque des fonctionnaires consu-

laires, les privilèges et immunités dont ils jouissent, ainsi
que leurs attributions, ont résolu de conclure une convention
consulaire et out, à cet effet, nommé pour leurs Plénipoten-
tiaires:

Ha Majésté le Roi d'Italie :

Son Excellence BENITO ÀÍUSSOLINI, Chef du Gouvernement,
Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre Secrétaire d'E.
tat pour les Affaires Etrangères;

Le Président de la République turque:
Son Excellence SUAD ËEY, Son Ambassadeur extraordinaire

et plénipotentiaire près Sa Majesté le lloi d'Italie;

Lesquels, ayant vérifiée leurs pleins pouvoirs, reconnus en
bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

OHAPITRE I.

Fonctionnaires consulaircs.

'Art. 1.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à re-
cevoir dans les ports, villes et localités situés sur son terri«
toire des consuls généraux, consuls et vice-consuls de l'autre
Partie. Ces fonctionnaires pourront être de carrière ou hono-
raires.

Les agents honoraires des différents grades sus·énoncés
devront être choisis parmi les sujets des Hautes Parties Con-
tractantes. Au cas où ces Agents honoraires appartiendraient
à la natioualité du Pays où ils doivent exercer leurs fon-
ctions, on devra avant leur nomination obtenir par la voie
diplomatique l'assentiment du Gouvernement dont ils sont
les sujets.
Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le

droit de ne as >ermettre l'établissement de consulats dans
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cettaines localités ou portion de son territoire. Cette réserve,
cependant, ne serait applicable à l'une d'elles sans l'être,
galement, à tous les autres Etats.

Art. 2.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls présenteront
leurs provisions et seront réciproquement admis et reconnus
selon les règles et formalités établies dans l'Etat de leur ré-
sidence.
L'étendue de chaque circonscription consulaire sera fixée

par la Partie qui aura nommé les fonctionnaires susindiqués
et sera communiquée à Pautre Partie. Il en sera de même

pour toute modification ultérieure à apporter aux circon-
scriptions consulaires précédemment fixées.
L'étendue d'aucune circonscription ne pourra comprendre

des localités ou portions de territoire où Pétablissement de
consulats n'est pas permis.

Art. 3.

Les consuls généraux, consuls et vice-cönsuls pourront
exercer leurs fonctions dans leur circonscription dès qu'ils
auront été admis et reconnus avec les formalités établies con-
formément aux règles et usages en vigueur dans le Pays de
leur résidence.
Sur le vu de leurs lettres de provision ils recevront l'exe.

quatur ou autre admission aussitôt que possible.
Si, dans un cas particulier, l'une des Parties estime que

l'exequatur ou autre admission ne peuvent pas être accordés
ou qu'ils doivent être retirés, elle en communiquera à l'autre
Partie les raisons dont elle aurg seule l'appréciation et dans le
second cas avant le retrait- de l'exequatur ou autre admission.

'Art. 4.

Les consn1s généraux, consuls et viée-consuls, à moins qu'ils
ne soient sujets de PEtat de leur résidence, seront munis par
le Ministère des Affaires Etrangères du Pays, oil ils exercent
leurs fonctions, d'une carte spéciale d'identité, portant la
photographie et b signature du titulaire, établissant sa qua-
lité oilicielle et le recommandant à la protection des autorités
locales.

Art. 5.

En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des consuls
généraux, consuls et vice-consuls, les fonctionnaires adjoints
seront autorisés, dans l'ordre fixé par l'Etat dont ils relèvent,
à exercer, par intérim, les fonctions du titulaire, à condition
que leur caractère officiel ait été porté auparavant à la con-
naissance des autorités locales compétentes.
Les autorités locales, dûment prévenues, seront tenues de

leur prêter assistance et protection et de leur assurer, pendant
la gestion intérimaire, la jouissance des exemptions, préroga.
tives, immunités, honneurs et privilèges reconnus par la pré-
sente Convention au titulaire qu'ils remplacent.
En cas de décès d'un consul général, consul et vice-consul de

carrière ou honoraire, sans qu'il existe aucun remplaçant dé.
signé, les autorités locales procéderont sans tarder à l'apposi-
tion des scellés aux archives, en présence du répresentant con-
sulaire d'une Puissance amie et de deux citoyens de la Partie
qui a nommé le défunt. Elles aviseront immédiatement par
l'intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères FAm-
bassade de l'Etat dont relève le défunt et lui enverront un
exemplaire du procès-verbal qu'elles dresseront à cet effet.
' La levée des seellés sera effectuée en présence des autorités
locales par le successeur ou par tout autre fonctionnaire di-
plomatique ou consulaire désigné à cet effet par l'Etat dont
relève.le Consulat.

CHAPITRE II.

Privileges et immunites des fonctionnaires consulaires.

Art. 6.

Les consuls généraux, consuls et vice-cöfisuls pourront äps
poser à la maison où se trouvent leurs bureaux ou chancels
leries l'écusson des armes de la Partie qui les a nommés,
avec unë inscription qui désigne le caractère ofilciel du Con,
sulat. Ils pourront également arborer le pavillon national
sur ladite maison, aux jours des solennités publiques de

leur Pays, ainsi que dans d'autres circostances d'usage, étant
bien enténdu que ces marques extérieures ne pourront jainsip
être interprétées comme constituant un droit d'asile_; ellés
serviront à désigner la maison consulaire.

Ils auront droit aux honneurs dus à leur situation oficiele
le dans toutes les circostances où ils exercent leurs fonctions
officielles et en particulier lorsqu'ils représentent le Gous
vernement qui les a nommes.

Art. 7.

L'ensemble des pièces à l'usage des bureaux pour le ser a

vice officiel consulaire et le local spécialement affecté au dés
pôt des archives consulaires sont inviolables. Ces pièces et
ce local doivent être parfaitement distincts des pièces sera
vant à l'habitation personnelle du fonctionnaire consulaire
et ne peuvent être affectés à d'autres usages. Ils ne peuvent
dans aucun cas servir de lien d'asile. Les autorités locales n°e
peuvent sous aucun prétexte visiter ou saisir les papieriqa
font partie desdites archives. Ces papiers seront complètes
ment séparés des papiers personnels du consul ainsi que des
livres et papiers relatifs au commerce ou à Pindustrie .que
le consul honoraire pourrait exercer.

Art. 8.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls de carrière,
ainsi que les chanceliers, secrétaires et secrétaires-inter-
prètes, fonctionnaires de carrière, jouiront sur le territoire
de l'autre Partie de l'exemption de toute réquisition, pres
station ou logement militaire. Cette exemption ne s'étendra;

pas aux immeubles appartenant aux fonctionnaires consus

laires susvisés dans le Pays de leur résidence, à moins qug
les bâtiments qui s'y trouvent ne soient affectés au service
consulaire ou ne servent de logement auxdits fonctionnaires,
En outre, lesdits fonctionnaires seront exempts de toutes

contributions directes, mobilières au somptuaires, réelles
ou personnelles, imposées par l'Etat ou par un autre corps
constitué d'après le droit public du Pays, à moins qu'elles
ne soient imposées à raison de la possession de biens ims
meubles ou sur les intérêts d'un capital employé dans 16
Pays de résidence desdits fonctionnaires.
Les fonctionnaires consulaires honoraires seront exempts

seulement des réquisitions et logements militaires pour les
locaux affectés aux bureaux de leur chancellerie et à leurs
archives, même s'ils sont sujets du Pays de résidence.

Art. 9.

Les consuls généraux, consuls et vice-bonsuls, ainal que
tous autres fonctionnaires consulaires de carrière sont aum

torisés, lorsqu'ils rejoignent pour la première fois leur pos
ste, ou dans le trois mois suivants, à faire entrer, eri frans
chise, le mobilier, les vêtements, les e,ffets et les ustensiles
de ménage appartenant à eux et à leur famille, à la condition
de les faire examiner. Cette exemption pe s'applique paa aux
articles de consommation.
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Sur indications motivées fournies dans ce délai de trois
mois par l'autorité diplomatique dont relève l'agent et sans
autres formalités, ledit dólai de trois anois serà prolongé
du temps effectivement nécessaire au fonctionnaire consu-
laire pour recevoir ses meilbles et effets personnels dans des
-conditions normales; toutefois cette prolongation ne pourra
gxcéder un nouveau délai de trois mois.
Chacune. des Hautes Parties Contractantes s'engage, en

-outre, à autoriser l'entrée en franchise de tous drapeaux,
uniformes, écussons, registres, papiers à entête, cahiers à

souche, passeports, certificats, timbres, documents publics
et toute autre fourniture de bureau, y compris les coffres-

forts et les machines à écrire, expédiés à l'adresse des con-
suls généraux, consuls et vice-consuls.

'Art. 10.

Les batisses on locaux affectés à la résidence consulaire
el; qui sont propriétés de l'une des Hautes Parties Con-
tractantes sont exemptés de l'impôt établi par l'Etat ou

par un autre corps constitué d'après le droit public du

Pays, et qui frappe ces iinmeubles on leur revenu.

Art. 11,

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ne sont pas
justiciables des tribunaux du Pays de leur résidence pour
les actes qui découlent de leurs fonctions.
Sous réserve des privilèges et immunités mentionnés dans
a présente convention, les chefs de poste et autres fonction-
naires consulaires seront soumis dans les mêmes conditions
que les nationaux, tant en matière civile qu'en matière cri-
minelle, à la juridiction des tribunaux de l'Etat de leur
Msidence.

Art. 12.

En matière civile ou commerciale la contrainte par torps
ne pourra pas être prononcée, soit comme moyen d'exécu-
tion soit comme mesure conservatoire, contre les consuls
énéraux, consuls, vice-consuls et chanceliers de carrière.
Les agents précités ne liourront être mis en état de dé-

tention préventive ou d'arrestation que s'il s'agit d'une in-
fraction punissable d'après la Tégislation locale d'un em-

þrisonnement de trois ans au moins.
Si l'un d'eux est mis en état d'arrestation ou poursuivi

autrement, l'Ambassade de son Pays en sera prévenue im-
Médiatement par le Gouvernement de l'autre Partie.

Art. 13.

. Lep fonctionnaires consulaires seront obligés, sur l'invi-
†,ation des autorités judiciaires, de répondre comme témoins
en justice. Les chefs des postes consulaires de carrière pour-
ront, en cas d'empêchement résultant des nécessités de ser-
Vice, déposer aux sièges des Consulats, dans le délai fixé
par l'autorité judiciaire.
Dans ce cas, l'interrogatoire aura lieu d'après les formes

prévues par les lois locales et le procès-verbal sera également
dressé suivant ces formes.
Les fonctionnaires consulaires pourront refuser de dépo-

per sur'tous les faits qui ont trait à Ï'exercice de leurs
fonctions.

'Art. 14.

Les fonctionnaires consulaires de chacunë des IIautes Par-
ties Contractantes jouiront en outre, sous condition de ré-
ciprocité, dans le territoire de l'autre Partie, des mêmes
ÿrivilegès et immunités que les fonctionnaires consulaires

d'une tierce Puissance, qui ont le même caractèrà et qui oc-
cupent le même rang, tant que ces derniers jouissent de ces
privilèges.
Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes

qu'aucune d'elles ne pourra invoquer le bénéfice résultant
d'une convention avec une tierce Puissance, pour réclamer en
faveur de ses fonctionnaires consulaires des privilèges on

immunités autres ou plus étendus que ceux accordés par
elle-même aux fonctionnaires consulaires de l'autre Partie.

Art. 15.

Les gérants des Consulats généraur, Consulats et vice-
Consulats jouiront, pendant leur gestion intérimaire, des
privilèges et immunités reconnus aux titulaires.

CHAPITRE III.

'Attributions consulaires.

Art. 10.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls sont autorisés
à sauvegarder les droits et les intérêts des sujets du Pays
qu'ils représentent et, notamment, à protéger et à encourager,
le commerce et la navigation desdits sujets.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent s'adresser

aux autorités administratives de leur circonscription et faire
des réclamations auprès d'elles pour toute infraction aux

traités et conventions en vigueur entre les deux Parties ou
aux principes généraux du droit des gens.

Ãrt. 17.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et chanceliera
auront le droit pour autant qu'ils y sont autorisés par la lé-
gislation de leur Pays:

1. de recevoir, soit dans leurs bureaux, chancelleries ou
domiciles, soit au domicile des intéressés ou à bord des na,
vires de commerce de leur Pays, les déclarations que .pour.
ront avoir à faire les commerçants ou autres sujets de la
Partie qui les a nommés, les capitaines, les membres de

l'équipage ou les passagers de ces navires;
2. de dresser, de cert.ifier authentiques ou de légaliser

les dispositions testamentaires des sujets de leur Pays;
3. de dresser, de certifier authentiques ou de légaliser

tous actes et contrats, quelle que soit la nationalité des .per-
sonnes dont ils émanent ou qui les concluent, pourvu que
ces actes et contrats aient exclusivement rapport à des biens
situés ou à des affaires à traiter ou exécuter sur le territoire
de la Partie qui a nommé le fonctíonnaire consulaire i

4. de dresser et d'enregistrer les contrats concernant

la vente de navires, le prêt à la grosse, la gage et l'enrôle-
ment, ainsi que tout autre contrat nécessaire à l'exercice de
la navigation, et d'enregistrer les contrats d'achat des navi-
ser, poursu qu'une des parties contractantes soi ressortis,
Sante de l'Etat dont relève le consul;

5. de délivrer et de viser, conformément aux prescriptions
de l'Etat qui les a nommés, les passeports et tous autres
documents oiliciels;

G. de faire tous les actes se rapportant au service mi-
litaire et à la visite sanitaire des conscrits sujets de l'Etat
qu'ils représentent;

7. de traduire et de légaliser les tradugtions de toute
espèce d'actes et- de documents émanant des autorités ou
fonctionnaires de leur Pays;

8. de recevoir le payement des prestaitions, rentes ou
Ìndemnités allouées aux ayants droit, selon les lois de PEtat
dont ils relévent et notamment par Papplication des lois de
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prévoyance sociale. Il est bien entendu que le droit précité
reconnt; aux fonctionnaires consulaires ne saurait impliquer
pucun engagement pour le Pays ot) ils résident.
Tous ces actes et contrats dressés, certifiés authentiques

ou Iégalisés par les consuls généraux, consuls.et vice-consuls
et scellés de leurs sceaux, ainsi que leurs copies,4xtraits ou
traductions certifiés conformes par lesdits fonctionnaires con-
nulaires sous leurs sceaux, auront dans le Pays pù rési-
dent ces fonctionnaires, le caractère de documents authenti.
ques et la meme valeur et la même force probante que s'11s
avaient été dressés, certifiés authentiques ou conformes, ou
légalisés par un officier public :de ce Puys. La valeur et la
force probante augmentionnées s'entendent seufement au
point de vue de la forme et non du fond et la force exécu-
toire de l'acte oir du contrat. Toutefois, en tant que ces actes
ou autres documents visent des affaires devant recevoir leur
exécution dans ledit Pays, ils seront soumis aux droits de
timbre et autres taxes exigés par les lois du Pays ainsi
qu'A toutes formalités y régissant la matière. .

Dans le. cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité et

l'expédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un
des Consulats respectifs ou sur l'authenticité et l'exactitude
des copies, extraits ou traductions susmentionnés, on ne

poui·ra en Tefuser la confrontatiòn avec l'original à l'inté-
reséé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette
collation s'il le juge nécessaire

Irt. 18.

, Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que
les représentants diplomatiques, pourront célébrer les ma-

ringes de leurs nationaux s'11s y sont autorisés par la légi,
slation de leur Pays.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux mariages où

l'un des futura est sujet de l'autre. Partie.
Les fonctionnaires .consulaires et les représentants diplo-

matiques précités devront le plus tôt possible porter les
mariages susvisés à la connaissance des autorités du Pays
où ils résident.

'Art. 19.

§ II, - .S'ils se produit, sur le territoire de l'une des
.Parties à l'égard d'un sujet de l'autre, des circonstances
qui, d'après les lois de cette dernière Partie, rendent née
cessaire l'organisation d'une tutelle ou d'une curatelle, les
autorités locales en informeront sans retard la fonetionnaire

consulaire sur le lieu ou le plus proche.
§ III. - Dans les six mois à dater du jour où le fonctioite

naire consulaire a reçu l'avië prévu au paragraphe -2, il
rganisera la tutelle ou la curatelle conformément à lajoi
de la Partie qui l'a nommé et désignera à Fautorité locale.
le tutetir ou le curateur qu'il a choisi. S'il s'ägit d?une tar
telle ou d'une curatelle à organiser à cause d'interdiction
le délai sera d'une année et, dans ce délai, 14 décision d
la juridiction nationale - le cas échéant, celle qui refusg
l'interdiction - devra être produite à l'autorité locale. :

Si le fonctionnaire consulaire ne s'est pas, conformé aux
dispositions de l'alinéa 1 dans les délais y mentionnés, on
s'il <léclare qu'il n'organisera pas la tutelle ou la curatelle
l'autorité .locale pourra procéder elle-mênte à l'organisations
à l'administration et.A la surveillance de lastutelle.cou de
la curatelle conformément à ses propres lois.
Les mesures prises par l'autorité locale dans les cas visés

à Falinéa 2 seront levées aussitôt que le fonctionnaire con•
sulaire se sera conformé aux dispositions de l'alinéa 1.

§ IV. - La tutelle ou la curatelle organisée par le fonc
tionnaire consulaire s'étend, de plein droit, à la personnq
et à l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers du Infi
neur ou de Pincapable.
II. est -bien entendu que pour l'administration .et l'aliéna

tion des biens immobiliers du mineur ou de l'incapable, In
tuteur ou le curateur désigné suivant les alinéas précédentg
se conformera aux lois du Pays ou ces bien sont situés,
- § V. - Dans le délai nécessaire pour organiser la tutelld
ou la curatelle, le fonctionnaire consulaire pourrà, provis
soirement, remplis lui-même les fonctions de tuteur ou d4
curateur touchant la personne et l'ensemble des biens du
mineur ou de l'incapable.
, § VI. - Le fonctionnaire consulaire pourvoira à l'accomo
plissement des mesures de publicité prescrites par la log
territoriale en cas d'organisation d'une tutelle ou d'une cue
ratelle de sa compétence.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que
les représentants diplomatiques, ont le droit de dresser les
actes de naissance et les actes de décès de leurs nationaux
sitivant les formes prescrites par la législation de leur Pays.
Les autárités locales, ainsi que les fonctionnaires consu-

lãÏres, sont tenus de se communiquer réciproquement dans
un délai maximum d'un mois, les cas de naissance et de dé-
cès des persoilnes appartenant à la nationalité des fonction.
maires consulaires.

TITRE I.

Tutelle et ouratelle.

Art. 20.

Les consuls génGraux, consuls et vice-consuls de cliacune
des Parties pourront, en matière de droit de famille et de
capacité, organiser des tutelles et curatelles pour les sujets
de leur Pays ayant leur résidence sur le territoire de l'au.
tre Partie, ainsi que de -surveiller l'administration de ces

tutelles et curatelles. Dans l'exercice de ces fonctions.ils se
conformeront aux dispositions suivantes:
. § I. - L'organisation, l'administration et la surveilhince
de la tutelle et de la curatelle seront régies par la législa-
tion de la Tartie à laquelle appartient la personne dont 11
importera d'établir la tutelle ou la curatelle.

Trras II,

ßuccession.

Art. 21.

En ce qui concerne les successions mobilières des sujets
de l'une des Hautes Parties Contractantes sur le territoire
de l'autre, les consuls généraux, consuls et vice-consuls da
Pays du défunt auront les attributions suivantes:

§ I. - En cas de décès d'un sujet de l'une des dent
Dautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre,
les autorités locales devront donner avis immédiatement au
fonctionnaire consulaire désigné ou au plus proche.
Les fonctionnaires consulaires, de leur côté, devront don«

ner le même avis aux autorités locales lorsqu'ils seront in«
formés les premiers.
Les autorités locales devront transmettre le certificat de

décès au fonctionnaire consulaire avec l'avis mentionné à
l'alinéa précédent et feront connaître ce qu'elles savent tone
chant les héritiers, leur résidence et l'existence des dispoi
sition testamentaires.

§ II. - Les consuls généraux, consuls et vice-consula da
Pays du défunt auront, soit en personne soit par l'entres
mise d'un délégué, le droit de mettre la succession sous

scellés, conformément à la législation de leur Pays, soit
d'oflice, soit à la demande des intéressés, aprés en Avok
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prévenu à temps les autorités locales compétentes, si le
llafunt n'a pas fait de testament, ni nommé d'exéduteurs
estamentaires et si les ayant droit, soit légitimes ou na-

turels soit testamentaires, étaient mineurs, incapables ou
absents, ou bien si une contestation surgissait entre les
nyants droit à la succession, ou si les exécuteurs testamen-
Jaires nommés ne se trouvaient pas dans la localité où s'est
puverte la succession.
Les autorités locales ont le droit d'assister à cette mise

hous scellés et d'apposer également leurs propres scellés;
i elles ne se sont pas présent6es en temps utile elles pour-
ront croiser leurs propres scellés avec ceux du fonctionnaire
consulaire.
Les scellés apposés de part et d'autre ne pourront être le.
és sans la coopération des autorités locales. Si ces auto-
Xités ne se sont pas présentées après une invitation qui leur
& été adressée par ledit fonctionnaire, au moins 48 heures
lauparavant, le fonctionnaire consulaire pourra procéder de
jui-même à la levée des scellés. Il dressera ensuite un in-

gentaire de la succession en présence des autorités locales
pi elles ont répondu A son invitation. Les autorités locales
signeront avec lui le proces-verbale dressé en leur présence
'pana pouvoir exiger dès frais au taxes quelconques pour
leurs vacations. Si les autorités locales n'on pas répondu à

l'invitation, le fonctionnaire consulaire leur transmettra une
copie certiûée conforme de l'inventaire dans un délai de 8

jours à partir de la date à laquelle l'inventaire a été ter-
zúiné.

: § IIL - Si des sujets sont créanciers de la succession
þþ ont. des droits à faire valoir sur la succession à titre
B'hérédit6 ou de legs, ils pourront en prévenir le fonction-
.11aire consulaire et lui demander de procéder conformément
ur dispositions du paragraphe 2 à la mise sous scellés.
S'il n'est pas donné suite à cette demande dans un délai

le 12 heures au maximum, majoré le cas échéant des délais
de distance fixée dans le code de procédure civile local pour
la signification des assignations, les autorités locales auront
e droit de mettre la succession sous scellés conformément
la loi du Pays. Le fonctionnaire consulaire pourra croiser

ses propres scellés avec ceux de l'autorité locale. L'autorité
ilocale ou le fonctionnaire consulaire pourront demander que
la levée des scellés et la formation de l'inventaire se fassent
et le procès-verbal soit signé de concert. Si le fonctionnaire
onsulaire au l'autorité locale ne se présentent pas sur une
invitation reçue au moins 48 heures à l'avance, majoré le
cas échéant des délais de distance fixés dans le code de pro-
cédure civile locale pour la signification des assignations, la
Pattie plus diligente pourra procéder seule à la levée des
sceÚés et à la formation de l'inventaire. Une copie certi-
fiée conforme de l'inventaire sera transmise au fonctionnaire
consplaire ou à l'autorité locale suivant les circonstances.

§ IV. -- Le fonctionnaire consulaire fera, s'il y a lieu,
les pubblications touchant l'ouverture de la succession et
Pappel des ayants droit conformément aux lois du Pays ou
auX usages locaux et communiquera ces publications à l'au-
torité locale. D'autre part, cette dernière pourra également
faire des publications analogues.

§ V. - Le fonctionnaire consulaire aura le droit, dans
les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, de se faire délivrér
tous les éléments dont se compose la succession, y compris
les papiers du défunt et notamment son testament, s'il exi-
ste, dont des particuliers, des banques, des sociétés d'assti-
rances, des caisses publiques, etc., ou des autorités locales
seraient déténteurs, aux mêmes conditions auxquelles le dé-
funt aurait pu en demander la remise. Si la totalité ou une
partie des biens de la succession se trouvaient frappées de
saisie ou de séquestre, le fonctionnaire consulaire ne pourra

prendre possession desdits biens avant que la saisie ou le

séquestre n'aient été levés.
Si au cours des opérations de mise sous scellés d'inven-

taire ou de-liquidation une saisie ou un séquestre étaient
pratiqués sur les biens successofaug l'ordonnance y relative
sera signifiée au- fonctionnaire consulaire qui deviendra dé-

positaire des bien saisis ou séquestrés.
Le fonctionnaire consulaire pourra faire vendre aux en-

chères publiques tous les objets mobiliers de la succession
susceptibles de détérioration ou d'une conservation diffiche
ou onéreuse, en observant les formalitéd établies par lès lois
ou les usages du Pays de sa résidence.

§ VI. - Le fonctionnaire consulaire conservera comme dé-
pot soumis aux lois du Pays de sa résidence les objets in
ventoriés, le produit de la vente des meubles, si elle a en

lieu, et le montant des créances rentrées, pendant les troie
mois qui suivront la dernière publication sur Pouverture de

la succession ou, a défaut d'une pareille publication, pendant
les quatre mois qui suivront le décès. Au cours de ce délai il
recouvrera, aoit à Pantiable, soit pai• voie judiciaire, les
créances, rentes, dividendes d'action, intérêts d'inscription
de la dette publique, et tous autres sommes et revenus dus E
la succession, et 11 donnera bonne et valable quittance aux
débiteurs.
Le foctionnaire consulaire prélèvera, toutefois, immédia-

tement sur l'actif de la succession, les frais de justice, ainsi
que les droits et taxes consulaires. ou ceux dus aux autorités
locales, les frais d'enterrement du défunt, les frais de dere
nière maladie, les frais éventuels pour Pentretien de la fa-
mille du défunt, les gages de ses domestiques, le loyer.
§ VII. -- Sous réserve des dispositions du prémier alinée

du paragraphe VI, le fonctionnaire consulaire aura le droit
de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires dans
l'intérêt des ayants droit en vue de la conservation de la suce

cession.

Il pourra administrer la succession lui-même on la faire
administrer par un ou plusieurs délégués qu'il nommera et
qui agiront en son nom. Il aura qualité pour délivrer des
certificats aux héritiers en vue de leur légítimation.
§ VIII. - Si au cours du délai fixé au 1er álinéa du parã«

graphe VI, il s'élève des contestations à l'égard des réclama,
tions qui pourraient se pioduire contre la succession de la
part fles sujets de n'importe quel Etat, la décision conc'er-
nant ces réclamations, en tant qu'elles no reposent pas sud
le titre d'hérédité ou de legs, appartiendra aux tribunaux
du Pays.
Si le montant de la succession ne sullisait pas à payer.les

dettes, les créanciers pourront, si les lois du Pays les y auto·
risent, demander aux autorités judiciaires locales compée
tentes la décision de faillite. Après la déclaration de faillite
toute la succession devra ôtre remise au juge commissaire et
aux syndies de la faillite, le fonctionnaire consulaire étant
chargé de répresenter en personne ou par l'entremise de ses

délégués les intérêts de ses nationaux dans la faillite.

§ IX. - A l'expiration du délai 1116 au 1er alinéa du para-
graphe VI s'il n'existe aucune réclamation contre la success

sion, le fonctionnaire consulaire, après avoir payé et acquitté,
d'après les tarifs en vigueur dans le Pays, tous les droits,
frais et comptes à la charge de la specession, entrera en pos-
session définitive de la succession, qu'il liquidera et trans
smettra aux ayants droit sans avoir d'autres comptes à ren-
dre qu'à son propre Gouvernement.

§ X. Dans toutes questions auxquelles pourront donner
lieu l'ouverture, l'administration et la liquidation des suce

cessions des sujets de l'un des Pays dans l'autre, les consuls
généraux, consuls et vice-consuls ou leur déléguês, seront
untorisés de plein droit à représenter Phoirie et seront ofD-
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ciellement reconnus comme représentants de celle<i sans êtré
tenus de justifier leur manilat par une procuration spéciale.
Le fonctionnaire consulaire aura donc le droit de se pré-

senter en personne ou par l'entremise de ses délégués devant
les autorités locales compétentes, de défendre les intérêts
commùns des héritiers en.tout ce qui concerne la succession
et.de répondre aux demandes formulées contre celle-ci.
Tðutefois, il est tenu de prévenir les exécuteurs testamen-

taires éventuels ou les héritiers susvisés présents, ou leurs
délégués, de toute demande qui lui a été présentée contre la
succession, afin que ces exécuteurs ou les liéritiers puissent
faire valoir leur opposition contre ces demandes.
Le fonctionnaire consulaire étant considéré comme repré-

sentant de l'hoirie ne pourra être personnellement mis en
cause devant les autorités du Pays dans une affaire concer-
nant la succession.

§ XI. - Le droit successoral et lé partage de la succession
mobilière seront soumis à la loi nationale du défunt, Toutes
les questions reposant sur le titre d'hérédité ou des legs et
touchant le droit à ladite succession ou à son partage, seront
décidées par les tribunaux ou autres autorités compétentes
se tropvant sur le territoire du Pays dont relevait le défunt
et conformément à ses lois nationales. Ces décisions seront
reconnues dans Pautre Pays.

§ XII. -Ën cas de décès d'un sujet°d'unë des Parties sura
venu stir le territoire de l'autre, dan une localité ou portion
de territoire dans laquelle l'établissement d'un Consulat
n'est pas permis conformément à Particle Í,' alinéa 3, toutes
facilités seront accordées au consul de la circonscription la
plus proche et un bref délai lui sera donné pour Paccomplis-
sement des formalités nécessaires à cet effet.
Cependant, jusqu'à l'arrivée du fonctionnaire consulaire,

les autorités locales compétentes, dans le cas prévu au para-
graplie 2, procéderont à Papposition des scellés sur les biens
successoraux et dresseront un inventaire desdits biens, en
observant les lois du Pays. Une copie légalisée de Pinven-
taike, Pacte de décès et tous les papiers qui établissent la
nationalité du défunt devront être remis azu susdit; fonction-
naire.

§ XIII. - Si Pauforité locale a dressé Pinvënfaire de la;
succession en l'absence du fonctionnaire consulaire, soit en
vertu du paragraphe III, soit en vertu du paragraphe XII,
elle prendra au sujet de la succession toutes les mesures

prescrites par les lois du Pays et gardera comme dépôt son-
mis auxdites lois la succession mobilière pendant le délai
fixé au paragraphe VI et la fera parvenir à Pexpiration dudit
délai au fonctionnaire su.sdit, gu à son délégué, pour être re-
mise aux ayants droit.
Dès que le fonctionnairé tonsulaire aura demandé la re-

mise de la succession conformément aux dispositions du pa-
ragraphe V ou se sera présenté personnellement ou par l'en-
tremise d'un délégué dans la localité où la succession s'est
ouverte pour' prendre les mesures nécessaires touchant la sue.
cession, Pantorité locale, qui serait intervenue, devra se

conformer aux dispositions des paragraphes VI à XII.

§-XIV. - En cas de succession de toute personne faisant
partie de Péquipage, des passegers ou autres voyageurs, su-
jets de l'une des Parties, décédés ou sur le territoire de l'au-
tre, soit à bord, soit à terre, ou sur un navire en navigation
hors des eaux territoriales, les consuls généraux, consuls et
vice-consula du Pays du défunt seront seuls compétents pour
apposer les scellés, dresser les inventaires et faire tous

autros'actes otheiels nécessaires en v'ue de la conservatión
et de la liquidation de la succession.
j'XV. IÀs dispositions des paragraphes II à XIV> ne

s'appliqlLent pas agx gu.cossions immobilières.

TJne copie légalisée de Pinsentaire lley,ral être remise ou

envoyée aux fonctionnaires consulaires sur le lieu ou au plus
proche.
Les questions reposant sur le titre d'hérédité ou de lege

et touchant le droit à la succession immobilière ou à son par
tage seront soumises aux lois du Pays dans lequel les ime
meubles sont situés.
La connaissance de toutes demandes ou contestations tone

cernant ge successions immobilières appartiendra exclusi-
vement aux tribunaux ou autres autorités compétents de ce
Pays. Las tribunaux et autorités sussisgs sont tenus de
prendre à Pégard des biens immeubles du iléfunt les mêmes
mesures conservatoires qu'ils doivent prendre d'apròs la lée
gislation du Pays à l'égard des successions immobilières de
leurs nationaux.
L'administration des imnieubles faisant partie de la suë-

cession appartiendra exclusivement au fonctionnaire consa-
laire ou à ses délégués, lesquels se conformeront aux lois du
Pays où ces immeubles sont situés.
§ XVI. -- Les ilispositions du présent article seront appli-

quées par analogie aux biens mëuÑës et irnmeubles qui, se
trouvent sur le territoire de Pune des Itarties et qui appar,«
tiennent à la succession d'un sfijet de l'autre Partie décédé
hors de ce territoire.

Trru H•I.

Novigation.

irt. 22.

En matière de navigation les attiibutions des fonãtions
naires consulaires respectifs sennt régies par les dispositions
suivantes:

.
§ I. - Les cönsuls généraux, consuls et vice-consuls pöurs

ront, en se conformant aux réglements du port où se trouw
vent les fonctionnaires consulaires susmentionnés, faciliter
Pentréé et Pexpédition des navires battant leur pavillon nas

tional et leur preter leur appui, pendant la duren du séjour
dans la circonscription consulaire.
A cet efet ils pourront se rendre personnellement ou ena

voyer des délëgués à bord desdits návires dès que ceux-ci
auront été admis en libre pratique, interroger.les capitaines,
les membres de l'équipage et recueiller des renseignements
des passagers, examiner les papiers de bord, dresser des mas
nifestes, recevoir, conformément à Patt. 17, des déclarations
sur le voyage, la destination et les incidents de la traversée
et autres déclarations des membres de l'équipage et des pas-
sagers, procéder aussi par tous experts de leur condance à
toute verification en cas d'avarie ou à toute enquête en cas
de sinistre, prévue par leur loi nationale.
Les autorités territoriales compétentes pourront, en cas

de nécessité, faire directement dans les ports de leur Pays,
à bord des navires de commerce de l'autre Partie, une opé-
ration en vue d'une instruction, perquisition, saisle, mise en
état d'arrestation, arrestation préventive, audition de té-
moins, mise à exécution d'un jugement ou tout autre acte
de contrainte officiel.

§ II. - Les consuls généraux, consuls et vice-consuls se<

ront.exclusivement chargés du maintien de Pordre intérieur
à bord des navires de commerce battant leur pavillon nas

tional.
Les contestations de toute nature entre le capitainë, les

officiers et les autres membres de Féquipage et spécialement
celles relatives à la solde et à Paccomplissement des engages
ments réciproques contractés, seront résolues par les fones
tionnaires susvisés, et tant qu'ils y sont qualifiés, d'apþ
les lois de PEtat dont ils relèvent.
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Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque
lek désordres survenus à bord des navires seraient de nature
à troubler la tranquillité et l'ordre public à tefre au dans
le port, ou lorsque des personnes ayant la nationalité du
Pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouveraient
mêlées. Dans tous les autres cas de désordres à bord, les au-
torités locales se borneront à prêter leur appui aux fonction-
naires consulaires ou aux capitaines, en cas d'absence du
consul, s'ils en font la deniande. En particulier elles auront

. 4 ramener à bord tout individu inserit sur le rôle d'équipage
et à 1%rrêter, à moins qu'il ne s'agisso, dans ce dernier cas,
d'un sujet du Pays. La mise en état d'arrestation aura lieu
sitr denlande écrite adressée aux autorités locales et accom-
pagnée d'un extrait authentique du rôle de l'equipage et sera
maintenue pendant deux mois. _Si le navire reste plus long-
itemps dans le port, le détenu doit être ramené à bord jusqu'au
départ Au navire.
Les frais de l'arrestation et de la détention seront à la

thärge de l'Etat dont relève le fonctionnaire consulaire.

§ III. - Les consuls généraux, consuls et vice-consuls
pourront faire arrêter et renvoyer à bord les marins et toute
autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie
des équipages des navires battant le pavillon national, qui
an1•aient déserté. A cet effet ils devront s'adresser par écrit
aux autorités locales compétentes et justifier, au moyen de
la présentation des registres du navire ou du rôle de l'équi-
page, ou en produisant une topie authentique de ces docu-
ments, que les personnes réclamées faisaient réellement pare
tie de l'équipage. Dans les localités où il n'existe pas de fonc.
tionnaire consulaire, la demande susindiquée pourra être
faite par le capitaine lui-mòme° aux mêmes conditions. Sur
cette demande ainsi justifiée on donnei'a auxdits fonction-
naires consulaires et capitaines tout concours et toute assi-
stance pour la recherche et l'arrestation .de ces déserteurs
afin de les conduire à bord.
Toutefois, au cas où le déserteur aurait coinmis quelquë

crime ou délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à sa
remise, jusqu'à ce que le tribunal ait rendu sa sentence et
que celle-ci ait reçu pleine et entière exécution. .

Ler Hautes Parties Contractantes conviennent que le ma.
rins ou tout autre individu de Féquiýage sujet du Pays dans
lequel s'effectuerait la désertion sont exceptés des stipula-
tions du présent article.

§ IV. - Losqu'un navire battant le pavillon d'unë des
11eur Hautes Parties Contractantes fera naufrage ou échoue-
ra sur les côtes de .Pautre Haute Partie Contractante, les
autorités locales devront porter le fait à la connaissance du
consul général, consul et vice-consul de la circonscription et,
à son défaut, à celle du consul général, consul et vice-consul
Je plus proche du lieu de l'accident.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires

tures, qui feraient naufrage ou échoueraient sur les côtes du
Royaume d'Italie, seront dirigées par les consuls généraux,
consuls ou vice-consuls de la Republiqtle Turque, et récipro-
quement toutes les operations relatives au sauvetage des na-
vire italiens qui feraient naufrage ou échoueraient sur les
côtes de la Republique Turque, seront dirigées par les con-
suls généraux, consuls ou vice-consuls du Royaume d'Italie.
L'intervention des autorités locales n'aura lieu dans les

deux Etats que pour assister les fonctionnaires consulaires,
ou leurs délégués, maintenir l'ordre, garantir les intérêts
des sauveteurs étrangers pour l'entrée et la sortie des mar.
chandises sauvées et pour sauvegarder' les intérêts généraux
de la navigation.
En l'absence et jusqu'à l'ai·rivée du fonctiohnairë consu-

laire ou de la personne qu'il déléguerait à cet effet, les auto.
rités locales derront prendry toutes les mesures nécessaires

pour la protection des personnes et la conservation des objets
qui auront été sauvés du naufrage.
L'intervention des autorités locales dans ces différents

cas ne donnera lieu à la perception de droits d'aucune espèce,
hors de ceux que nécessiteront les opérations de sauvetage
et la conservation des objets sauvés ainsi que ceux auxquels
seraient soumis en pareil cas les navires nationaux.
Les marchandises et les effets sauvés ne seront soumis au

payement d'aucun droit de douane à moins qu'ils ne soient
destinés à la consommation intérieure.
§ V. - A moins d'arrangements contraires entre les par-

ties intéressées au navire et à la cargaison, l'avarie subie
en route par le navire d'une des Hautes Parties Contrac-
tantes sera réglée par les consuls g&néraux, consuls ou vice-
consuls de cette Partie, si la navire fait relûche dans un port
de leur circonscription.
Toutefois, l'avarie sera réglée par les autorités du Pays si

un sujet du Pays ou d'une tierce Puissance est intéress6 et
qu'il n'y eit pas eu moyen de régler l'affaire à l'amiable.
§ VI - En dehors des fonctions susindiquées, les consule

généraux, consuls et vice-consuls ne pourront exercer, en
matière de navigation, que les autres fonctions de caractère
purement administratif, comptable on technique qui leur '
sont confiées par les lois du Pays dont ils relèvent.
Remarque: Il est entendu que par le terme équipage meri.

tionné .aux paragraphes qui précèdent on comprend le capi-
taine, les oiliciers, les marins, chauffeurs et toute autre per-
sonne engagée à bord du naviro.

Trrna IV.

.
Dispositions générales.

Art. 23.

Les attributions consulaires prévues dans les ai*ticles 10 à
20 et 22 dans les localités ou portions de territoire, visées
dans le dernier alinée de l'art. 1*, seront exerebes par le
consul le plus proche.

Art. 24.

Les fonctionnaires consulaires de chacunë des Hautes Pa1*.
ties Contractantes pourront exercer, à charge de réciprocité,
dans le territoire de l'autre Partie, les mêmes fonctions que
les. fonctionnaires consulaires de toute tierce Puissance qui
out le même caractère et qui occupent le même rang.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 25.

La présente Convention s'applique égalliient aux Colonic
italiennes.

Art. 26.

La présente Convention sera ratifiée dans le þlus liref élai
possible à partir de sa signature et les ratifications en seront
éclmngées à Angora aussitôt que fairé se pourra.
La présente Convention aura la durée de trois ans à partir

du jour de l'échange des ratifications. Cependant, si elle n'est
pas dénoncée six mois avant Pexpiration de ce délai, elle sera
prolongée par voie de tacite réconduction pour une durée in-
déterminée et sera alors déponçable en tout temps en restant
exécutoire pendant six mois à partir .du jour de la dénon-
ciation.



En foi de (11161; les Plénipotentiaires stianommés ont signé
la présente Cohvention et l'ont muniè de leurs sceaux.

Faite à Itotnë, le 9 septembre 1929, en deux exemplaires,
dont un sera rbmis à chacun des Etats signataires.

Pour l'Itálie: Pour la Turquie:
(L. ß.) Mttssor.t.NI. (L. ß.) SUAD.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli a§ayi esteri:

G1tANDI.

Conférence italo-turque
gödt 14 conclusion d'une convention consulaire.

PROCES-VERBAL

Les DélégdtÌons italienne et turque se sont réunies le 0

septembre 10Š à Roma, au Palais Chigi, pour procéder à
l'examen défittitif du projet de Convention consulaire qui
a été l'objet des discussions faites dans les précédentes
séances.

Art. .1er A 15..
Approuvée.

Art. 10.
Approtted.
La Délégätion italienne déclare qu'ayant consenti à sub-

stituer le 111ot a sujet » à celui de « ressortissant » dans l'ar.
ticle 10, elle entend que dans ce mot sont compris tous les
sujet sank tttttttne distinction.
La dél6gtttion turque n'a pas d'objections & cet égard.

Art. 17 à 19.
'Approttede.

Art. 20.
Approuvé.

Les dent Û légatioris ,d'uti comniun accord, déclarent
ntendre les dîspositions de l'art. 20 colume ipplicables
aussi à la dittion du conseil judiciaire.

, 'Art. 21 à 26.

et Protocole final.
2pproudda.
Les detix Délégations, d'un commun accord, déclarent en- •

fin qu'elles jugent inutile d'insérer dans la Convention une

dispositiott ydgticulière pour rŒgler Ifusage°de la'correëpon-
dance par thiilt•e, parce que, it'aprèa les usage, les Heutes ,

Parties Colindbtantes aussi admettent que la correspondan·
ce susdito petit invoir liett libretnent entre les Consulats sis '

dans le teti•ÍtoÑe des Hautes Parties Con,tractaptes et les
.

Ambassades, Légations et Consulats des Pays respectifs.
Le Président Le Président

le la Délégation italiennea - de la Délégation turque :
A. GENNINI SUÁD

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli Affari Ested :

ORANDI.

Protocole final.

Au cafon le Gouvernement de la République Turqiie adhé-
rergit à la tonvention Internationale pour la navigation

aérienne de Paris du 13 octobre 1919, on inettrait en vigtieur,
une loi sur la navigation aérienne, les deux Hautes Par-
ties Contractantes, par un échange de notes, établiront que
les attributions consulairs en matière maritime, prévues dans
la présente Convention, soient étendues A. la navigation
aérienne, à moins que Fadhésion ou la loi précitées ne ren-
ferment de réserves contraires.

Rome, le 9 septembre 1923.

Pour l'Italie: Pour la l'urquie:
MUSSOLÎNI. SUAD.

Visto, d'ordine di Sua Maestã il Re:
Il Ministro per gli Agari Esteri:

GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1980.

Approvazione degli orari e programmi d'insegnamento delle
Scuole e dei Corsi secondari di avviamento al lavoro.

IL MINISTRO .PER L'EDUCAZÏONE NAZIONALE

Veduta la legge.7-gennaio 1920-VII, n. 8;
Veduto 11 R. fleereto-legge 0 ottobre 1930-VIII, n. 1379;
Sentita la ßezione III del Consiglio superiore dell'educa«

zione nazionale;
Decreta:

Art. 1.

Sono apprövãti gli annessi orari e programmi d'insegná<
mento:

a) delle Scuole secondarie di avviamento al lavoro, vale-
voli, per quanto riguarda la prima e seconda classe, anche
per i Corsi secondari annuali e biennali, di cui ai comma 2°
e 3° dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 ottobre 1930-VIII,
n. 1379 ; ,

b) dei Corst secondari annuali e biennali di avviamento
al lavoro, a programmi ridotti, di cui al comma 4° dell'art. 3
del citato Regio decreto-legge.

'Art. 2.

In applicãsiolie del comma 3° delPart. 2 del citato Regió
decreto il programma delle esercitazioni per le femmine nelle
Scuole miste a -tipo agrario sarà limitato alle applicazioni
di scienze, alle pratiche di orticoltura e giardinaggio, alle
curg di coltivazione a piante erbacee ed arboree da pieno cam-
po, alle pratiche inerenti all'allevamento del pollame, dei co-
nigli, delle api e dei bachi da seta. Potrà essere consentito,
caso per caso, in relagione alle esigenze locali e ai mezzi di-
spoliibili 10 svölgimento di una parte del programma delle
esercitazioni del tipo =industriale femminile.
In applicazione del medesimo comma dello stesso art. 2 le

esercitazidhi pratiche nelle scuole miste a tipo industriale
sarà, difeyenziato, in rapporto al sesso, con l'adozione, per
le femmine, dei programmi del tipo industriale femminile,
con de ridazioni ,che, etiso per caso, saranno indicate dal Mi-
nistero in relazione alle esigenze locali ed ai mezzi dei quali
la 5°cuola dispone.
Non si.farà Inogo alla diferenziazione di cui ai precedenti

comma nelle Scuole aventi sede in località dove esistono
Scuole di tipo industriale femminile o commerciale miste.
Le dette norme si applicano direttamente dai Regi prov-

veditori agli studi, anche ai Corsi annuali e biennali.

Roma, addl 8 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: Gwumo.
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Programmi delle materie di coltura generale comuni a tutti i tipi. STORIA, GEOGRAFIA E COLTURA FASCISTA.

LINGUA ITALIANA.

AVVERTENZA. - L'insegnamento della lingua italiana dovrå adde-
strare gli alunni all'uso semplice, corretto ed efficace dell'idioma
patrio nell'esposizione orale e scritta.

Con idonel commenti alle letture e con opportuni richiami anche
alle altre materie di studio, esso dovrá, inoltre, offrire argomento
e motivo ad osservazioni e riflessioni che valgano a sviluppare le
facolth intellettuali dell'alunno educandone il carattere e il gusto.

Per le nozioni di grammatica si tifuggirà generalmente dallo
studio teorico di regole ed eccezioni, ma si ricorrerà, invece, nelle
letture, a continui, accurati, razlónali esercizi pratici.

Gli esercizi di composizione riguardanti idee e fatti di comune
dgipjgig¿ gesunti in parte dall'osservazione individuale, in parte
dâllè^18tttire e dalle materie di studlO, 68tunüO diretti e corretti
in modo da abituare, a grado a grado, i giovani a sentire e pen-
sure Jt ignamente e a scrivere con garbo.

CLASSE I (Ore 4).

Scritto. - Esercizi graduali, sotto la guida dell'inse-
gnante, di composizione su argomenti conosciuti dall'alun-
no Baggi di composizione su cose e fatti della vita che
circonda il fanciullo; qualche lettera familiare.
O,rale. - Letture, opportunamente scelte, di racconti e

descrizioni di autori moderni intorno al lavoro nelle sue va-
rio manifestazioni.
Enercizi di composizione orale.
Mitgje scelte di prosa e di poesia di classici che abbiano

partledlare efficacia educativa e culturale.
Elen¢\lti di grammatica: richiami e sviluppi delle nozio .

ni apprese nelle classi elementari, con ulteríori accenni di
fonetica, morfologia e sintasi semplice.

CLAsse II (ore 4).:

Noriffo. - I medesimi esercizi e saggi prescritti per la
prima classe, con maggiori esigenze sullo svolgimento e sul-
la correttezza grammaticale e linguistica; facili parafrasi e
riassunti di letture narrative; esercizi su vari argomenti di
corrispondenza familiare.
Orale. - Letture scelte da opere moderne, attipenti, ol-

tre che glPeducazione morale e civile, agli aspetti del lavo-
ro ¶ gella vita nelPepoca contemporanea.
E§ergigi di composizione .orale.
Letture scelte di prosa e di poesia di classici, adatte anche

alla .educazione del carattere e del gusto.
Esercizi di grammatica e di sintassi.

CLASSE III (OTO 3).

- Beritto..- Relazioni su argomenti conosciuti dalPalun-
no; asþnti di letture ed esercizi di corrispondenza, volti
aditt tua're alla chiarezza e alPefficacia delPesIiosizione.
Oralà, - Letture di brani di scelte opere moderne in pro-

sa e in poesia atte ad illustrare le finalità delle diverse
professioni o mestieri, gli aspetti molteplici della produ-
ione e la funzione del lavoro, come mezzo educativo e come

fonte di benessere individuale e sociàle - Lettere, desunte
ancþe ga adatte riviste, sulle piil importanti attività della
Naziotie, su viaggi e scoperte di grandi navigatori ed esplo-
ratori antichi e moderni, sulle invenzioni del genio italiano,
su le

, colpaie, sulle condizioni e sullo sviluppo economico
de 14 väyk regioni, sui costumi e le tradizioni popolari.
Egereist di composizione orale.
Letture scelte di prose e poesie di classici, adatte non solo

all epitura. speciale..de1Palunno, ma anche alPeducazione
del agttere e del gusto.

AVVERTENZA. - Lo sturlio della Storia avrà carattere prevalentë-
mento narrativo ed aneddotico, cou opportuni yllerimenti geogra-
flei. L'insegnante presenterà gli avvenimenti sotto forma di qua-
dri descrittivi, facendovi risaltare le figure dei grandi personaggl,
ma non trascurerà il nesso ideale che lega fra loro le vicende del-

la storia, mettendo soprattutto in evidenza la parte gip,riog AVuta

dall'Italia nello sviluppo della civiltà. Nello svolgimento della ma-

teria, l'insegnante si accontenterà di brevi cenni di storia alltica,
mediovale e moderna; darà invece un conveniente sviluÞPO.All4
storia contemporanea. fermandosi specialmente sul periodo (lel
nostro Risorgimento, sulla grande guerra e sulla rinascita nazio•
nale per opera del Fascismo, mettendo in rilievo, di questo ult1ntd,
i motivi ideali ai quali s'ispira.

L'insegnamento della Geogra11a avrà prevalentemente scopo in+
formativo e descrittivo. Eviterà, quanto più possibile, definizioni
ed aride enunciazioni di nomi e di cifre, richiamando a volta a,

volta quanto varrà a risvegliare l'interessamento degli alunni-e ser-
vendosi dei mezzi didattici più appropriati, quali carte .murali,
atlanti, schizzi dimostrativi, proiezioni flsse e cinematografiche.
Scopo principale dell'insegnamento sarà, poi, quello di dare al
l'alunno la conoscenza particolare della situazione dell'Italia nel

mondo, del posto che il nostro Paese occupa fra gli altri Stati, della
sua importanza, dei suoi interessi e delle sue necessità.

Per la Coltura fascista si darà particolare svolgimento alla
Carta el Lavoro o all'ordinamento corporativo dello Stato.

CLASSE I (OTO 3).

Storia. --- Brevi cenni sui principali popoli del bacino del
Mediterraneo prima di Roma.
Roma nei tre periodi monarchico, repubblicano e impes

riale - I principali avvenimenti e le figure più rappresenta<
tive - La missione civilizzatrice di Roma nel mondo .- Il
Cristianesimo.
Cenni sulle grandi invasioni barbariche e i nuovi regni

romano-germanici; l'islamismo e la civiltà araba in Italia;
l'ordinamento feudale e la Cavalleria.
I Comuni e le Repubbliche marinare - Cenni sulle Crociate
Le grandi scoperte geografiche e le invenzioni che hanno

determinato lo sviluppo sociale ed economico della civiltà
moderna.
. Il Rinascimento nelle arti, nelle lettere e nella vita ita
liana.
Cenni sulle Signorie, i Principati e la preponderanza stra

niera in Italia.

Geograße. - Nozioni di geografia astronomica - Lettura

delle carte geografiche.
Denni di geografia fisica ed antropica; acque oceaniche e

continentali, terre emerse, l'atmosfera e il clima, fenomeni
vulcanici - L'uomo: popolazione, razze, lingue, religioni,
ordinamenti politici, emigrazione e colonie.

L'Europa in generale : cenni sui principali Stati europel
con speciale riguardo alle loro relazioni con l'Italia.

CIASSE II (OTO 3).
ßtorïa. - La Riforma protestante e la Controriforma cat-

tolica - Il dominio spagnuolo in Italia.
La Rivoluzione francese e il periodo napoleonico - Il Coli-

gresso di Vienna.
Il Risorgimento italiano : moti e figure principali, lo Sta-

tuto Albertino, le guerre d'indipendenza, formazione del-
l'unitA italiana, Roma capitale d'Italia.
Le imprese coloniali.
La guerra mondiale, con particolare riguardo alPItaliä

Vittorio Veneto - I nuovi confini delPItalia.
Il dopo-guerra e la rinascita per opera del Fascismo. Il

Duce.

Geograße. - L'Italia in particolare: notizie di geografia'
fisica, antropica, politica ed economica - Le varie regioni
con speciale riguardo a quella in cui trovasi la Scuola,
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Le altre parti del mondo in generale, con speciale riguar-
o ai loro rapporti con l'Italia.
Le colonie italiane.

CLASSE III (OTO 4).

ßtoria oconomica. - Sviluppo civile ed economico del-
PItalia dal 1815 al 1861; Pinizio della grande industria, le
costruzioni ferroviarie, la marina mercantile.
Le condizioni dell'Italia dal 1861 al 1870 ; la restaurazione

finanziaria e la costruzione dello Stato unitario.
L'Italia dal 1870 al 1914; le iniziative coloniali, l'ascen-

sione economica, lo sviluppo demografico e l'emigrazione.
L'Italia nel suo sviluppo civile ed economico dal 1914 ad

oggi - Gli Italiani all'estero.

Geografia della produzione e del commercio. - Impor-
tanza della prodtizione agricola e principali prodotti del-
l'agricoltura, dell'allevamento e della pesca.
Importanza della produzione mineraria e principali pro-

Botti.

Le principali industrie italiane con particolare riguard<> a

quelle ove sorge la Scuola.
Le vie e i mezzi di comunicazione e trasporto - Vie ordina-

rie, ferrovie, autostrade - Vie di navigazione interna - La

navigazione marittima - I porti - Le vie aeree.
Posta, telegrafo, telefono, radio.
Scambi commerciali: correnti e forme.
Coltura fascista. - L'ordinamento dello Statö fáscista

e le principali istituzioni del Regime - I doveri del cittádino
verso lo Stato, la società e la famiglia.
" Nozioni sulle leggi riguardanti il lavoro.

LINGUA STRANIERE.

AVVERTENZA. -- L'insegnamento della lingua straniera avrà ca-

rattere prevalentemente pratico e sarà svolto per mezzo di frequenti
esercizi di conversazione e di lettura. L'allievo, al termine del

corso, dovrà dar prova di saper leggere e tradurre correttamente

in italiano qualche facile passo, di saper scrivere e tradurre nella

lingua straniera qualche semplice lettera familiare o commerciale,
nonchò di saper sostenere una semplice conversazione d'interesse,
pratico e tecnico nella lingua straniera studiata.

CLAsSE I (OTO 3).

Elementi di fonetica e relativi esercizi di lettura - Scrit-
tura sotto dettato, di parole note - Esercizi mnemonici di
nomenclatuda scolastica e familiare.
Principî di 'inorfologia, dedotti dalle letture e riassunti

ordinatamente.
tudio a memoria dei più frequenti costrutti caratteristici

dellä lingua straniera.
Brevi conversazioni nella lingua straniera.
Esercizi di traduzione orale e scritta dalla lingua stra-

niem.
Inizio alla composizione mediante facili risposte a do-

mande relative ad argomenti studiati.

CLASSE II (Ore 3).

Studio ordinato delle regole di ortoepia e loro principali
eccezioni.
Nozioni fondamentali di ortografia - Applicazioni ad eser-

cizi di dettato di semplici proposizioni.
Sviluppo della morfologia senza ingombro di troppe ecce-

ziom.

Esercizi mnemonici di parole e frasi d'interesse professio-
nale.
Ërequenti esercizi di lettura e frequenti conversazioni nel-

la lingua straniera sulle cose lette o studiate.

Esercizi scritti di domande e risposte.
Traduzioni orali nella lingua straniera di facili racconti e

descrizioni.
Traduzione scritta in lingua straniera, con larghi aiuti e

spiegazioni da parte dell'insegnante.

CLASSE III (OTO 3).

Irregolarità morfologiche più notevoli - Regole e princi-
pali eccezioni di sintassi, caratteristiche nella lingua stra-
niera - Particolarità linguistiche: omonimi, sinonimi, frasi
idiomatiche, ecc., dedotte dalle letture e riordinate sistema·
ticamente - Esercizi di lettura e dettato - Piccole composi-
ziont d'interesse pratico nella lingua straniera - Traduzioni
nella lingua italiana di lettere di argomento professiondle,
oppure di un'opera letteraria di autore moderno o di bt·ani
di essa - Esposizione nella lingua straniera degli argomenti
appresi dalle letture e relativa coliservazione - Traduzione
nella lingua straniera di lettere familiari.e commerciali.

MATEMATICA.

AVVERTENZA. - L'insegnamento dell'aritmetica deve avefè india

rizzo eminentemente pratico; suo scopo principale sarà tittello di
addestrare e rendere pienamente sicuri gli alunni della tecnica
delle operazioni già apprese nella Scuola elementare, in modo che

nessuna difficoltà di calcolo si presenti loro ne,11a risoluzione scrit-
ta o orale di facili problemi.

Le poche nozioni di calcolo letterale, volto alla trasforma21one
e semplificazione di espressioni algebriche e alla risoluzione di fa-
cili equazioni, debbono servire sovratutto come strumento per ren-
dere più spediti i calcoli aritmetici,.e per risolvere alcuni proble-
mi che per via esclusivariente aritmetica sarebbe più difficile trat-
tare.

Nell'insegnamento della geometria deve essere fatto uso dell'in-
tuizione e delle illustrazioni e verifiche sperimentali, atte. a persua-
dere l'alunno delle proprietà delle flgure e delle regole (li misura;
il docente si servirà pertiò, secondo 1 casi, 'degli strumenti di dise-
gno o di _acconci modelli (che.potranno.essere costruiti anche dagli
stessi alunni) o di qualche apparecchio di misura, quale là bilan-
cia. Ciò non esclude che l'insegnanté non possa opportunamente,
specio attraverso esercizi graduali bene scelti, far uso del metodo
deduttivo, in modo che da talune proprietà <lelle flgure sperimen-
talmente apprese o da particolari ipotesi l'allievo sia condotto a

ritrovare, quasi senza accorgersene, altre proprietà delle gutt11 lo
esperimento non valga più come strumento di ricerca, ma come
mezzo di controllo,

. CLASSE I (OT€ 4).

Aritmetica. - Numerosi esercizi e problemi pratici, scrits
ti ed orali, sulle quattro operazioni con numeri interi e de-
cimali, con speciale riguardo a quelli relativi al sistema
metrico decimale - Uso delle parentesi; esercizi gradturli di
calcolo rapido e mentale.
Potenze dei numeri interi e decimali.
Caratteri di divisibilità più comuni - Numeri. primi

M.C.D. e m.m.e.

Frazioni e operazioni con esse; numerosi e semplici pro-
blemi pratici scritti ed orali; esercizi graduali di taleolo
rapido - Trasformazione di una frazione ordinaria iri deci-
male con una data approssimazione.
Esercizi . sulle misure non decimali (tempo, angoli, anis

sure e monete estere).
Geometria. - Segmenti ed angoli; rette perpendicolari a

Misura (con una data approssimazione) dei segmenti o degli
angoli; nso della riga graduata e del rapportatore . Rette
parallele.
Poligoni; in particolare triangoli, qua.drangoli e loro pro-

prietà più significative, di regola enunciate solamente o ri-
cavate sperimentalmente -(mediante l'uso della riga. gradua-
ta e del rapportatore).
Numerosi esercizi in a.pplicazione dell'aritmetica alla geo-

metria.
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CMSSE IÎ (OTO 3).

Aritmetica. - Itadici quadrate con assegnate approssima
zioni e regole per la loro determinazione; uso di una ta-

sola di quadrati.
Rapporti e proporcioni - Problemi del tre semplice e com-

posto (regola pratica, metodo delle proporzioni) ; percen-
tuali, interesse, sconto . Problemi di partizione e di mi·
scuglio.
Gcometria. -- Circonferenza e cerchio; archi, corde ed

angoli al centro e alla circonferenza, tangenti - Problemi

grafici elementari . Poligoni regolari.
Concetto di ßgure piane equivalenti; para-llelogratumi e

triangeli equivalenti; .teorema di Pitagora.
Segmenti proporzionali; triangoli e poligoni simili,
Regole pratiche per da misura di lunghezza della circon-

ferenza, dell'area dei principali poligoni, dell'area del cer-
'chio - Ampiezza e lunghezza, di un arco.
Itette e piani nello spazio; nozione di angolo diedro e di

angoloide - Solidi geometrici più comuni (prisma, parallele-
pipedo, piramide, corpi rotondi) e regole pratiche per' la mi-
aura della loro superficie e .del loro volume,
Numerosi esercizi sulle varie parti di geometria piana e

solida con dati forniti possibilmente. dall'esperienta.

CLASSE III (OTO 2).

Aritmetica. - Numerosi problemi di aritmetica e geome-
tria. sul programma svolto nelle classi precedenti, con parti
colare riguardo alla specializzazione, del corso e, possibil
mente, con dati forniti dall'esperienza.
Elementi di calcolo letterale. - Concetto di numero rela-

tivo e pratica delle operazioni con numeri relativi -,Calcolo
di espressioni letterali per particolari valori assegnati alle
lettere - Monomi e polinomi; regole di calcolo per la tra-
aformazione. eyeynplificazione di espressioni letterali.
Semplici equazioni di primo grado ad un'incognita - Ap-

plicazione a problemi vari (compresi quelli yli carattere geo.
metrico), con particolare rigua.rdo all'indirizzo del corso.

SCIENZE FISICHE E NATURALI.

ÄVVERTENZA. - L'insegnamento, dato sempre in modo oggettivo
e integrato da opportune letture scientifiche e visite a stabilimenti,
deve proporsi di fornire agli scolari, in forma essenzialmente sem-

plice, le nozioni principali di cui hanno bisogno nella vita per po-
tersi rendere conto del mondo che li circonda; ma soprattutto deve
mirare all'educazione dello spirito mediante o la sola osservazione,
come nella maggior parte dei casi della storia naturale, o median-
te l'osservazione e l'esperimento come nella chimica e nella fisica.
Accentil all'utilizzazione dei prodotti naturali e alle applicazioni più
comuni della fisica e della chimica sono non soltanto utili per la
vita pratica, ma adatti a tener desto e vivo il senso della realtà
e a far intendere l'importanza di alcuni problemi per la vita della
Nazione.

Sarà poi cura dell'insegnante di guidare l'alunno che, con per-
sonali raccolte, esercitazioni o costruzioni di semplici dispositivi,
cerchi di approfondire le conoscenze, e di far intendere, ogni volta
se ne presenti l'occasione, l'armonia altissima che regna in natura
e la bellezza delle cose apprese.

CLASSE I (Ore Ê).

I tre regni della natura . Gli animali vertebrati più co-

muni; principali caratteri differenziali tra mammiferi, uc-
celli, rettili,. anfibi, pesci - Gli animali invertebratii più co-

mum.

Gli animali più utili all'uomo, con speciale riguardo a

quelli che interessano le iindustrie locali - Gli animali più
11ocivi all'uomo; mezzi di difesa, '

Corpo umano e sue principali funzioni.

Cenni sulla struttura e sulla .vita delle plante - Le più
comiini liiante utili (piiante alimentari, tessili, medicihali,
combustibili), con particolare riguardo a quelle che intere;
sano le industrie locali - Le più comuni piante dannose.

CLASSE II (076 ).

Corpi solidi, liquidi, gassosi e loro proprietà generali.
Cenni sul principio d'inerzia, sul moto uniforme e vario,
Nozioni sulle forze e sul peso deil corpi - Leva • Bilance.
Dimostrazione sperimentale del principi di Pascal e Ar,

chimede.
Peso specifico - Pressione atmosferica, barometro.
Cenni sul suono.
Nozioni sul calore - Temperatura - Dilatazione dei corpt,

termometro - Mutamento di stato fisico dei corpi - Cenno
sui combustibiili di impiego comune - Cenno sulla trasfob
mazione del calore in lavoro e viceversa.
Nozioni sulla luce e sugli strumenti ottici più semplici.
Nozioni sul magnetismo e sulPelettricità cenno sulle ap.,

plicazioni più comuni.
Cenui di meteorologia.
Corpi semplici e composti - Leghe, aria e acqua.
Qualche minerale tra il più importanti per le industrie e

Pagricoltura.

IGIENE.

CLASSE II (Ore 1).

Únria e Ìa respirazione - Effetti dannosi del tabacco, spe-
cialmente nella giovane età - Le piante attorno alla casa

e presso gli stabilimenti - Igiene delPalimentazione; vita.
mine e loro importanza - I dannil de1Pabuso del vino e delle
altre bevande alcooliche.
Pulizia della persona, delle vestimenta e delPambiente.
Vantaggi dell'educazione fisica.

CLASSE III (Ore 1).

Infezioni e loro trasmissibilità; mezzi di difesa.
Princiipali malattie infettive con particolare riiguardo alla

malaria e alla tube'ecolosi - Influenza dell'igiene pulla mo
bilità e sulla mortalità.
Igiene del la,voro - Malattie professionali.
Soccorsi d'urgenza.

DISEGNO.

AVVERTENZA. -- L'insegnamento del disegno deve avere la scopo
di abituare gli alunni a tracciare correttamente figure geometriche,
a copiare dal vero, a risolvere problemi elementari di applicazione
pratica, anche nell'intento di renderli atti a ideare combhiažioni
di elementi geometrici per formare semplici disegni decorativi.
Il disegno, educando il sentimento artistico dell'alunno, lo deve

aþituare all'osservazione nonchë alla conoscenza e alla esatta rap-
presentazione delle forme.

Orassa I (ore 4)

Disegno a mano libera. - Tracciamento di segmenti ret-
tilinei in ogni direzione e loro divisione ad occhio - Traccié
mento di angoli, di rette perpendicolari e parallele.
Tracciamento di poligoni, di circonferenze e di altre cuž-

ve più comuni.
Copia dal vero a semplice contorno di elementi naturali

e di oggetti comuni - Motivi ornamentali semplici - Fregi.
Disegno a memoria di cose semplici osservate.
Disegno geometrico. - Esercizi elementari per l'addestig-

mento all'usg degli strumenti di disegno.
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Facili problemi relativi alle rette, agli angoli e.alle figure
piatie più comuni, in coordinazione con Pinsegnamento della
geometria · Esercizi di scrittura su disegni.

CLASSE II (Ore 2).

Copia dal vero a semplice contorno.
Disegno a memoria di cose semplici osservate.
Tracciamento di rette e cerchi tangenti, raccordamenti.
Esercizi di composizione ornamentale in base preferibil-

mente ad elementi naturali, e con particolare riguardo al-
l'indirizzo del corso - Esercizi di coloritura.

CALLIGRAFIA.

CLASSE I (Ore 1).

Esercizi di cor.sivo e rotondo.

CLAssa II (ore 1).

Esercizi di corsivo con intestazioni in iuglese.
Esposizione estetica dei caratteri studiati.
Prospetti numerici.

CANTO CORALE.

CLASSI I, II, III (Ore 1).

Richiami delle nozioni musicúli studiate nelle classi ele-
mentari.
Canti patriottici - Canti fegionali - Canti religiosi.
Cori di opere classiche italiane più facilmente adattabli

a giovanetti.

Programmi delle materie di coltura tecnica per il tipo agrario.

DISEGNO PROFESSIONALE.

CLASSE III (Ore 2),

Scale di proporzione - Segni convenzioimli usati nel dise-
gno topografico - Mappe di piccoli poderi - Planimetria di
piccole costruzioni rurali.

ELE31ENTI DI SCIENZE APPLICATE.

CLASSE III (Ore 2).

Elementi di chimica agraria. - Nozioni di chimica del
terreno e delle piante - Fertilizzanti - Nozioni di chimica
tecnologica (mosto, vino, olio, latte, burro, formaggio, an-
tiparassitari).
Elementi di patologia ocyclale. - Nozioni sui funghi -

Cenni sulle più comuni malattie prodotte da parassiti ve-
getali.
Nozioni sugli insetti - Cenni sui più comuni nemici e pa-

rassiti animali delle piante coltivate.
Cendi sulle più comuni malattie prodotte da condizioni

sfavorevoli dell'ambiente.
Riconoscimento delle più importanti malattie che possa

farsi in base a caratteri macroscopici facilmente rilevabili
dagli alùnni.
Le Stazioni di patologia vegetale e di entomologia: loro

illiportanza e unicio.

ELEMENTI DI AGRICOLTURA
E DI INDUSTRIE AGRARIE.

CLASSE II (Ore ß).
Nozioni di climatologia applicata all'agricoltura.
Terreno agrario; formazione, stratificaziorie, composizione,

proprietà fisiche - Classificazione dei terreni . Dissodamenti
e seassi - Correttivi e ammendamenti - Risanamento e siste-
mazione dei terreni - Mezzi per diminuire i danni della siceità
- Irrigazione.
Lavorazione ordinaria delle terre; mezzi .e modi di effet.

tuarla.
Concimazione delle terre - Sovescio - Siderazione.
Moltiplicazione delle piante erbacee; seminatrici - Molti-

plicazione delle piante legnose; vivai; innesti.
Consociazioni - Avvicendamenti - Esame degli avvicen-

damenti locali più comuni e modificazioni da introdurvi.
Raccolta e conservazione dei prodotti - Preparazione dei

prodotti per il mercato.

Casse III (ore 3).
Coltivazioni erbacee: cereali, leguminose un seme, plante

tuberose, piante a radice carnosa, piante industriali; pasco-
li, prati, erbai:; piante ortensi.
Coltivazioni arboree: vite, olivo, gelso, piante da frutto,

piante forestali, piante ornamentali.
Industrie agrarie. - Enotecnia - Vendemmia - Seelta e

pigiatura delle uve - Governo della fermentazione · Svina-
tura e torchiatura.
Cure da prestare al vino - Malattie e difetti del vino.
Caseificio - Il latte: mungitura, trasporto, conservazione;

composizione - Cenni sulla preparazione del burro . Cenni
sulla preparazione dei formaggi.
Oleificio - Raccolta e consertazione delle olive - Estrá-

zione, conservazione e depurázione dell'olio.
Preparazion) casalinghe con l'ura e ebrMal frutta in ge-

nere.

Importanza dell'agricoltura per Peconomia nazionale. '

- Cenni sui sistemi di cultura e di aniministrazione, con
speciale riguardo a quelli dominanti nella località.
Cenni sui miglioramenti fondiari, con particolare riguar-

do a quelli maggiormente consigliabili per la località.
Esame delle possibilità di sviluppo dell'agricoltura locale.
Ceuni sul credito agrario - Consorzi agrari - Associazioni

cooperative per la vendita dei prodotti - Cenni sulle assi-
curazioni.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura: ufficio e impor-
tanza.

Norme principali sulla prevenzione degli infortuni.

ELEAIENTI DI ZOOTECNIA.

CLAsse III (ore 1).
Generalità intorno agli animali domestici utili all'agri-

coltura.
Nozioni di igiene degli animali.
Alimentazione del bestimme.

Allevamento degli, equini, dei bovini, degli ovini e dei
SUInl.

Compra-vendita del bestiame.
Anímali da cortile, baco da seta, api.

NOZIONI DI CONTABILITA' AGRARIA.

Crasse IIT (ore 2).
Mozioni ylerile°ntari riguardanti. la pratica ,degli affari:
fatture, ricevute, quietanze, effetti commerciali.
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Trasporti delle derrate; documentil relativi; tariffe.
Partite e conti - Documenti e libri contabili.: inventari,

prime note, giornale, mastro . Norme per la tenuta dei

conti nelle piccole aziende domestico-patrimonigli . .Pre-
ventivi - Consuntivi.
Opuni sui patti colonici della Provincia a Il libretto co-

lonico.

ESEllCITAZIONI PRATICHE.

AvvenE.NzA. - Le esercitazioni pratiche si effettueranno-nei cam-
pi didattici comunque a disposizione della Scuola, e si svolgeranno
in relazione all'andamento delle stagioni e delle coltivazioni..

Quando la Scuola non sia attrezzata.per una deterInínata eser-

citazione o per un gruppo di esercitazioni, gli alunni saranno con-

dotti ad effetfuarle, o quanto meno ad assistervi, presso aziande
o stabilimenti d'istituzioni agrarie o di altri enti pubblici e anche
di privati.

Le esercitazioni che costituiscono applicazioni delle geienze na

turali sono di spettanza dell'insegnante di agraria.

CMSSE I (Ore 12).

Applicazioni. di acienze. - Preparazione di piccole rac-

colte di piante utili e dannose - Esame di piante e parti
di piante, dal vero o da modelli.
Esercitazioni agrarie. - Suddivisione del terreno in ri-

quadri, prati, porche, ecc. - Formazione di aiuole..- Lavori
leggeri al terreno (spietramenti, zappettature, rastrella-
ture) - Trattamento dei semi - Seminagione - Cure di col-
tivazione alle piante erbaceo da campo, da orto, da giar-
dino (sarchiature, estirpatura di male erbe, diradamenti,
trapianti, cimature, scacchiature, ecc.) - Raccolta dei pro-
dotti.

OLASSE II (OTO 11).

"Applicazioni di scienze. - Formazione di piccole colle-
zioni di terre cayatteristiche della plaga in cui sorge la
Scuola, d'insetti utili o dannosi, di materie impiegate nel-

l'agricoltura.
Esame di modelli di parti di animali e loro riproduzione

schematica.
Osservazioni microscopiche più comuni.
Escroitazioni agrarie. - Ripetizione con maggiore svilup-

po del programma della prima classe.
Inuuanicatura di attrezzi.
Itibattitura di falci e di falcioli, affilatura di coltelli da

innesto e di altri strumenti da taglio.
Pulizia e manutenzione degli attrezzi e delle macchine

agricole.
Imballaggi - Costruzioni di stuoie, di cesti di vimini e

di canna, ecc.,
Formazione di masse letamiche, preparazione di terricci

e d,l terricciate - Trattamento del letame da stalla - Prepa-
razione di mescolanze di cúncimi - Spandimento .dei diversi
concimi.
Tracciamenti per piantagioni di alberi - Piantagione e

allevamento di alberi - Cure di coltivazione alle piante ar-

borce.
Pratiche varie inerenti all'allevamento del pollame, dei

conigli e delle api.

- CLAssE III (dre 10).

Applicazioni di scienze. - Saggi pratici elementari pei
il riconoscimento delle qualità delle terre e della natura
del concimi.
Determinazione, con metodi semplici, della densità de) mo-

stg ¿let vino, del latte, ece,

Formazione idi campioni di terre, conciini, sementi, anti-
crittogamici, prodotti agrari, per . l'invio ai laboratori di
analisi.

Esercitazioni agrarie. - Ripetizione con maggiore svilup
po delle esercitazioni della seconda classe.

Preparazione di miscele anticrittogamiehe, insetticide é
venetiche.
Trattamento dei semi nei.magazzini.
Innesti al tavolo.
AssÏstenza e, in quanto possibile, partecipazione a lavori

eseguiti con le più comuni macchine agrarie e ad operazioni
di montaggio e smontaggio di parti delle macchine stesse.

Pratiche nella stalla relative alla preparazione dei man-
gini, al governo degli animali, alla pulizia dei locali, ecc.
Pratiche nella cantina, nel caseiticio, nell'oleificio, nellá

bigattiera, nei magazzini, ecc.
Operazioni sussidiarie di potatura degli alberi da frutto

e delle viti, in aiuto ad operai specializzati - Trattamenti
contro le malattie e lotta contro gli animali dannosi.
Innesti sul posto.
Preparazione dei prodotti ortensi per la vendita.
Costrtizione di siepi morte, kli stecconate e di recinsioni

diverse.
Esercitazioni carie. -- Allineamenti - Misura di distanze

- Piccoli rilevamenti con canne metriche - Tracciamenti di
piccoli frutteti, orti e giardini familiari - Uso del livello ad

acqua e della livella a bolla d'aria.

Per il tipo industriale e artigiano.
Specializzazioni per: meccanici-falegnami, edili, tessili, minérari.

PREMESSA.

L'insegnamento delle materie di cultura tecnica è comune
nei primi due guni per tutte le specializzazioni; la diversità
di indirizzo è propria della terza classe aljorchè l'allievo si
è definitivamente orientato verso una determinata attività

pratica.

DISEGNO PROFESSIONALE.

CLasse I (ore 2).

Sviltippu ût motivi geometrici e ornamelitali e di fregi iii
rapporto alle applicazioni a setnplici lavori in legno, in med

tallo, in stucco, ecc., che vengono eseguiti nelle ore di eser-

eitazioni pratiche.
Scale di riduzione: esercizi relativi.

CLASSE II (OT6 i).

Tracciamento di curve speciali: policentriche, sezioni o-

niche, ecc.
Esercizi -semplici sulla rappresentazione quotata e sulle

convenzioni del disegno professionale.
Elementi di proiezioni ortogonali e loro applicazioni per

la rappresentazione di oggetti interessanti Le specializzazio-
ne - Schizzi dal vero quotati, col metodo delle proiezioni,
di attrezzi e di elementi costruttivi semplici interessanti la
specializzazione. s

Esercizi di compenetrazione e sviluppo di solidi nei casi
più semplici.

CLASSE III (meccanici-falegnami) (ore d).

Modanature e loro applicazioni (cornici, basamenti, i

uadri, ecc.) - Specchiature, tramezzi e collegumenti vari.
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Schizzi dal vero quotatii e riporto in iscala di mobili setn-
plici, di serramenti, ecc., con pianta, alzata e sezioni.

Disegno di chiodature e tubazioni, bullonil, dadi, viti,
biette, ecc.
.Schizzii dal •vero quotati e riporto in iscala di semplici
prgani meccanici, di macchine e di attrezzi d'officina.
Lettura ed interpretazione di semplici disegni tecnici.

Cenni illustintivi sulle macchine a vapore, sulle mac,
chine a combustione interna e sulle mac¯chine idrauliche.
Cenni elementari sui mezzi meccanici di trasporto.
Nozioni sulle principali applicazioni dell'elettricità ai co-

muni impianti di illuminazione, forza motrice, telegrafia e

telefonia - Alfabeto Morse - Cenni sulle correnti alternate
ad alta frequenza e sul loro impiego nelle radiotrasmissioni.

CLASSE III (edili) (ore 6). CLASSE IIÎ (LOSSili) (Ore 2).

Applicazione delle proiezionil ortogonali occorrenti al di-
segno costruttivo del anuratore.
Elementi fondamentali di disegno di forme architettoniche.
Disegno di elementi di fabbrica, rilievi dit alcuni di essi

con schizzi quotati e relativo riporto in scala.
Lettura ed interpretazione di semplici disegni tecnici.

.
CLASSE III (ÉOSSili) (Ore 3).

'Applicazioni sulle proiezioni ortogonali - Eccentrici per
le arinature fondainentalii - Eccentrici a collare e a cu

Schizzi quotati a mano libera eseguiti dal vero senza

di strumenti, e riporto sulle tavole, di utensili, di pezzi e
particolari di macchine tessili e di filatura, tenendo conto
delle convenzioni in uso e della esatta nomenclatura del

modello in rilievo.

CLASSE III (minerari) (Ore 4).

Rappresentazione in pianta, profili e sezioni di lavori mi-
nerari - Schizzi di connessure delle varie parti delle arma-

ture e di organi meccanici semplici - Interpretazione di
pjani di niiniera.

ELEMENTI DI SCIENZE APPLICATE.

CLASSE III (meccanici-filllegnami) (ore 3).

Macchine semplici e aneccanismi più comuni adoperati
nella pratica (ruote di frizione, ruote dentate, trasmissioni
per cinghie e funi, meccanismo di biella e manovella, ec-

centrici, ecc.).
Concetto di lavoro ed applicazioni - Cenni sul rendimento.
Nozioni sulle sollecitazionii semplici a cui può essere sot-

toposto un corpo e dati praticii relativi al suo modo di
comportarsi - Concetto di carico di rottura e di carico di
sicurezza con esempi pratici'.
Cenni sulla combustione - I combustibili d'impiego comune

11ell'industria - Cenni sulla trasformazione delle varie for-
me d'energia, con esempi pratici.
Cenni illustrativi sulle macchine a vapore, sulle mac-

chine a combustione interna e sulle macchine idrauliche.
Cenni elementari sui mézzi meccanici; di trasporto per

acqua, aerei e terrestri.
Nozioni sulle principalit applicazioni dell'elettricità ai co-

muni impi.anti di illuminazione, forza motrÏce, telegrafia e

telefonia - Alfabeto Morse - Cenni sulle correnti alternate
ad alta frequenza e sul loro impiego nelle radiotrasmissioni.

CLASSE III (edili) (ore 2).

Macchine semplici e meccanismi più comuni adoperati
nella pratica edilizia (ruote dil frizione, ruote dentate, tra-
smissioni per cinghie e funi, taglie, paranchi, verricelli, ecc.).
Nozioni sulle sollecitazioni semplici a cui può essere sot·

toposto un corpo e dati pratici relativii al suo comporta-
mento - Concetto di carico di rottura e di carico di sicu-
rezza con esempi praticil.

Macchine semplici e meccanismi più comuni adoperati nel-
la pratica (ruote di frizione, ruote dentate, trasmissioni per
cinghie e funi, meccanismo di biella e manovella, eccen-
trici, ecc.).
Concetto di lavoro ed applicazioni - Cenni stil rendimento.
Nozioni sulle sollecitazioni semplici a cui può essere sot-

toposto ún corpo e dati pratici relativi al suo modo di com,
portarsi - Concetto di carico di rottura e di carico di sè
curezza con esempi pratici.
Cenno sulla combustione , Ì combustibili d'impiego co,

mune nell'industria.
Cenni sulle macchine a vapore, sulle macchine a combu-

stione interna e sulle macchine idrauliche.
Nozioni sulle principali aþplicazioni dell'ele.ttricità ai co-

muni impianti di illuminazione e forza motrice, telegrafia e

telefonia-- Alfabeto Morse - Cellni sulle correnti alternate
ad alta frequenza e sul loro impiego nelle radiotrasmissioni.

CIABSE ÎII (mÍnOFRYÎ), (OY€ Û).

Macchine semplici e meccanismi più comuni adoperati nel-
la pratica (ruote di frizione, ruote dentate, trasmissioni per
cinghie e funi, meccanismo di, biella e manovella, eccen-

trici, ecc).
Concetto di lavoro ed applicazioni - Cenni sul rendimento.
Nozioni sulle sollecitazioni semplici a cui può essere set-

toposto un corpo e dati pratici relativi al suo modo di com-
portarsi - Concetto di carico di rottura e di carico di sicus
rezza con esempi pratici.
Cenni sulla combustione - I combustibili d'impiego co-

mune - Cenni sulla trasformazione delle varie forme d'ener
gia, con esempi pratici.
Cenni illustrativi stille macchine a vapore, sulle macchine

a combustione interna é sulle macchine idrauliche.
Nozioni sulle principali applicazioni dell elettricità ai co-

muni impianti di illuminazione e di forza motrice.
Cenni elementari sui mezzi di trasporto.
Ñoziolíi sulle principalí applicazioni dell'elettricità ai co-

muni impianti- di illuminazione, forza motrice, telegrafia e

telefonia - Alfabeto Morse - Cenni sulle correnti alternato
ad alta frequenza e sul loro impiego nelle radiotrasmissioni.
Minerali e loro proprietà : descrizione delle principali spe-

cie - Cenni sulle rocce e loro età - Principali tipi di giacì-
menti utili loro caratteristiche - Esempi locali.

TECNOLOGIA.

CLASSE. III (meccanici-falegnami) (ore 4).

Nozioni sui legnami. - Essenze più comunemente impie-
gate dal falegname e dall'ebanista, loro caratteri distintivi
e proprietà, studiati col sussidio di collezioni tecnologiche a

Taglio, scelta e conservazione dei legnami - Misure commer.

ciali e prezzi.
Lavorazione dei legnami. - Banco, utensili più comuni e

norme per misurare, tracciare e lavorare - Collegamenti dei
legnami - Adesivi e loro impiego - Giunzioni speciali.· Cenni
sulla compensazione, impiallacciatura ntarsio e decorazio-
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ni in genere - Finitura e conservazione degli oggetti in le-
gno - Cenni sommari sul funzionamento delle macchine per
la lavorazione del legno - Cautele d'impiego.
Nozioni sui metalli. - Metalli e leghe metalliche di co-

mune impiego - Loro principali proprietà meccaniche e tec-
nologîche studiate con semplici esperienze - Cenni sulle pri-
me lavorazioni metallurgiche, con particolare riguardo a

quelle siderurgiche - Forme e misure commerciali più co-

muni dei profilati di ferro.
Lavorazione dei metalli. '- Prime nozioni sui tre gruppi

fondamentali di lavorazione dei metalli (foggiatura per via
di fusione, foggiatura senza fusione e lavorazione per aspor-
tazione di truciolo) con relativi cenni sui reparti di fonde-
ria, di fucinatura e di lavorazione meccanica.
Attrezzi e norme per le lavorazioni elementari di fucina-

tura e saldatura.
Attrezzi più comuni per la lavorazione manuale dei me-
talli - Operazioni semplici di scalpellatura, segatura, lima-
tura, foratura, filettatura, ecc.
Cenni sulle operazioni di tempera, ricottura e rinseni-

anento degli utensili d'acciaio al carbonio e sulla loro affi-
latura.
Studio elementare del trapano e della limatrice - Cenni

sul tornio' - Nozioni sulla determinazione del costo dei pro
dotti.
Nozioni sulle norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro.
CLASSE III (edili) (ore 2),

Nozioni sulle pietre naturali, ghiais, sabbia, pozzolona,
argilla, ecc.
Produzione della calce viva - Avvertenze sul suo trasporto,

conservazione e -spegnimento.
Pozzolane, cementi, calci idrauliche e gessi; loro proprietà

principali.
Malte: vari tipi e regole pratiche per le miscele.
Laterizi più usati - Cenni sulla loro fabbricazione.
Legnami più in uso nelle costruzioni s Impiego, dimen-

sioni e conservazione dei legnami.
Cenni sulle pietro artificiali - Materiali per pavimenta.zio-

ni - Cenni sui materiali refrattari.
Nozioni elementari sul ferro, ghisa, acciaio, nei riguardi

dell'arte edilizia in genero - Prodotti usati nelle costruzioni
come la.miere, profilati, tubi, colonne, ecc.
Seelta, misure e prezzi dei materiali.
Principali nozioni sulPimpiego dei anateriali ansiliari e

speciali come retro, catrame, stucchi, colori, vernici, mate-
riali idrofaglii, ecc.

CLAssE III (tessili) (Ore 3).
Nozioni ge11erali sulle libre tessili più importanti: .cotone,

la-na, lind, seta, seta artificiale, canapa, juta, ramiè - Pro-
venienza e notizie sommarie sulla loro coltivazione - Carat-
teri distintivi e mëtodi pratici di riconoscimento.
Concetti elementari sulla filatura e torcitura del cotone,

seta artificiale, lana, lino, ca.napa e sulla filanda e filatoio
della seta.

Dei filati e loro titolazioni principali - Notizie sulla tor-
sione e ritorcitura - Diverse qualitA di filati e loro caratteri-
stiche per l'inipiego.
Del tessuto e sue classifiche . Operazioni preparatorie per

la .tessitura : preparazione dei rocchetti e delle spole e mac.
chine-relative, orditura.e piegatura delle catene, cenni sulla
imbozzimatura dei filati . Telaio a mano : generalità e fun-
zionamento dei telai a mano, macchine d'armatura relativa
- Telaio meccánico: generalità, funzionamento e nomenclas
tura del telaio snecca_nico semp.lice - Movimento della car

tena : apertura del passo, sospensione e movimento del licci,
eccentrici per le armature fondamentali, cenni sulle ratieg
e sulle macchine Jacquard, letture relative, regolatori e fret
ni - Movimento della trama: lancio .della navetta, movi
mento della cassa battente - Cenni sui principali tipi di
cambianavette con relativi esercizi di lettura.
Nozioni sulle norme principali per la prevenzione degl

infortuni sul lavoro.

ELEMENTI DI COSTRUZIONI.

AVVERTENZA. ... Dall'insegnamento degli elementi di postruziqaq
debbono essere bandite, per quanto possibile, le formule, avva140•,
dosi invece con larghezza di dati pratici.

Nel corso del programma saranno indicati gli strumenti adopé
rati per i singoli lavori.

CLASSE III (edili) (ore 8).

Costruzioni. -- Nomenclatura delle parti di uä ëdificio 4

Muri e norme pra.tiche per il loro collegamento - Collegas
mento dei legnamil nelle varie strutture - Armature e impala
cature - Solai semplici . Pavimenti e soffitti - Coperture e
materiali relativi più usati nella regione - Archi, volte, can-
tine - Aperture - Lavori di fondazione.
Scale: tipi più comuni e modo di costruzione - Zoccoli,

cimase e cornicioni - Opere accessorie o di finimento,
Cenni sul computo metrico.
Elementi sul calcolo del prezzo di costo di un lavoro

.
õ

sulla contabilità di cantiere.
Nozioni sulle norme principali per la prevenzionë dg

infortuni sul lavoro.

TESSITURA'.

AVVERTENZA. - Le lezioni devono essere accompagnate da eëers
citazioni grafiche in appoggio alla teoria.

Omsse III (tessili) (ore 5).

Come si ottengono i tessuti - Classificazioni relative .
Studio sulla rappresentazione grafica delPintreccio - Rap-
porto delle armature - Armature fondamentali e derivate -
Lieci, maglie, postarelle, rimesse, pattini - Rimettaggi - Cals
colo delle maglie - Messa in carta per il movimento dei licci -
Intrecei ridotti e calcolo delle maglie relative - Analisi di
un tessuto semplice- con applicazioni alle armature fonda-
mentali e ai principali tipi di rimettaggi a Sui tessuti con
armature omogenee - Sui tessuti con armature dissimili.
Studio sulla tovaglieria e disegno tecnico relativo - Stum

dio sulle note di; ordimento - Lettura dei cartoni per macchi.
ne d'armatura per telai a mano - Tessutil a più oi•dimenti'
ed una trama . Tessuti a più ordimenti e più trame - Stu-
dio sui rigati e quadrettati ottenuti da diverse disposizionil
di fili e trame colorate, intrecciati in armature: fela, ba-
tavia, spina, ecc.
Operazioni per la messa a telaio di un tessuto operato a

Arcate - Gruppi . Telarino - Tavolette forate . Maglioni -
Pesi - Passature - Collettaggi - Montatura a corpo semplice
e montatura mista - Analisi e disposizione di tessuti operati
con Papplicazione delle suddette montature.
Modo di ricavare la carta tecnica e sua utilitit nel disegno

tessile.
Breve cenno sui conti di fabbrica tessile.

LAVORI MINERARI
E CENNI SULLE INDUSTRIE DERIVATE.

CLASSE III (mÎB€PRPÎ) (Ore 4).
'Abbattimento delle rocce: attrezzi del mingtere, mine ed

esplosivi - Perforazione a mano e meccanica - Scav gio O
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e sotterranei, gallerie, pozzi e cantieri; loro sistemazione ed
armamento - Nomenclatura e descrizione dei principali la-
vori di miniera - Trasporti sotterraneil e trasporti esterni:
inateriale mobile e fisso - Cenni sui vari servizi: estrazione,
wentilazione, eduzione delle acque, illuminazione (vari tipi
di Iampade di sicurezza e loro impiego) - Norme di sicurez-
za dei lavori - Cenni sulla preparazione dei mineralil, usata
'localmente - Cenni sulle industrie metallurgiche e minera-

largiche derivate dai prodotti locali.

NOZIONI DI CONTABILITA' DEI LAVORI 3IINERARI.

CLASSE III (mÎHerafi) (OTO 2).

Computi relativi allo scavo, alla produzione ed al consu-
ino di materiali vari - Prezzi di costo - Calcolo ed analisi.

Cenni sul libretto di lavoro, sui foglit paga, ecc.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

AVVERTENZA. - Afflucllè tali esercitaZioni poSSano svolgersi 10-

gicamente e con l'efficacia desiderata, saranno precedute ed inte-

grate da succinte ma adeguate lezioni esplicative; che, descriven-
do sommariamente utensili e procedimenti, valgano a supplire prov·
visoriamente la mancanza di quelle cognizioni che gli allievi ap-
prenderanno giol nel reparti di lavorazione.

Per quanto riguarda le esercitazioni pratiche su legno e su me-

talli, che nel primo biennio sono comuni a tutte le specializzazioni,
mentre nella terza classe sono esclusive della sezione meccamc1·

falegnami, sarà dato maggiore sviluppo all'uno o all'altro gruppo
di esercitazioni in relazione alle esigenze locali.

Nell'orario delle esercitazioni sono comprese visite ad aziende,
stabilimenti, impianti industriali, cantieri edilizi, ecc.

CMSSE I (Ore 1Û).

Esercitazioni su legno. - Esercizi graduali diretti a far
apprendere Fimpiego degli attrezzi più comuni e di facile

maneggio - Applicazione a problemi correnti di tracciatura.
Ricavare da tavolette di lägno figure semplici, oggetti fa-

¢ili di uso comune, ecc.
Composizione di motivi decorativi con accoppiamenti di

figure geometriche (ricavate da tavolette di legno sottili e
di diverso colore), effettuati mediante incollature su appo-
sita parete di legno.
Escroitazioni su metall¡. - Esercizi graduali su filo di

ferro, comprenilenti le operazioni di raddrizzamento, piega-
mento, ecc. - Formazione di figure geometriche piane e figu-
re geometriche solide, ottenute previa esecuzione del loro

sviluppo - Costruzione di piccoli oggetti in filo di ferro.
Esercizi elementari di shalzo su lamiere sottili . Esecu-

zione dello sbalzo. di una figura geometrica piana di tipo
semplice .

Esecuziöne di fregi in shalzo.

Esercitazioni enrie di plastica.

CLASSE II (Ore 1Û). -

Escrcitazioni su legno. - Esecuzione di incastri e unioni
di parti di legno di vario tipo, code di roniline apparenti,
seminascoste, nascoste - TInioni con mortase e modanature
- Costruzione tTi piccoli oggetti - Eservizi semplici di. in-
tarsio.
Esercilazioni su metalli. - Esercizi graduali di limatura

di superficie piane parallele e ad angolo retto fino a rag-
giungere l'esattezza corrispondente all'uso della lima dolce,
del piano di paragone e ilella squadra di guida - Esecu.
zione di un parallelepipedo su data quota.
Esercizi di saldatura con lega di stagno,
Escrcitazioni raric di plastica.

CL.asse III (meccanici-falegnami) (ore 10).

Esercitazioni su legno. - Costruzione di pialletti, spon-
deruole - Esercizi di semplici impiallacciature.
Finitura di superficie piane, con rasiera, con carta ve,

trata, ecc., e preparazione per la coloritura e per la luci.
datura.

Tinteggiatura per imitazione dei vari legni decorativi n

Lucidatura a cera, a stoppino, ecc.
Costruzione di piccoli mobili.
Esercizi di lavorazione alle macchine fondamentali (1).
Esercitazioni su metalli. - Produzione di squadre sems

plici - Esercizi di scalpellatura di superficie piane parallele
e perpendicolari - Esecuzione con lima dolce, piano di pas
ragone e squadra di guida, di accoppiamenti prismatici con-
trollati da adeguati calibri predisposti.
Operazioni di raschiatura di piccole superficie piane e

curve.

Operazioni semplici di fucinatura su ferro.
Saldatura forte.

Operazioni semplici di tempera e rinvenimento,
Uso della limatrice a mano.
Impiego del trapano per fori ordinari eseguiti su data

tracciatura - Lavorazioni elementari al tornio (1).
Impiego dei maschi e delle madreviti.

CMSSE III (edili) (ore 8).

Esercitazioni per la formazione di malte di diverso tipo,
di calcestruzzi, ecc. - Esercitazioni di muro a secco - Co,
struzione di muri e pilastri, a mattoni ed a pietrame con
malta, nei vari casi della pratica.
Costruzione di piccoli archi e piattabande.
Esercitazioni di intonaco e di qualche altro semplice fini-

mento.
Uso pratico degli strumenti di tracciamento, misura e

controllo del muratore.
Assistenza' alla preparazione ed alla esecuzione di sem-

plici costruzioni in cemento armato.

N.B. - 11 programma suddetto potrà essere integrato da tutte
quelle esercitazioni che riflettono la particolarità dell'industria edi-
lizia locale.

CLASSE III (ÍeBSÎlÎ) (Ore 8),

Filatura. - Esercitazioni pratiche alle diverse macchine
di filatura, con particolare riguardo all'esecuzione di sem-
plici esercizi studiati e compilati durante le ore riservate
alla teoria.

Preparazione. - Esercitazioni alle macchine fondamen-
tali di preparazione - Rimettaggi e loro diverse forme.
Tessitura a mano. - Esercizi manuali di tessitura al te-

laio, con relativa preparazione del medesimo e addestra-
mento alla ricerca della ragione dei difetti - Lettura delle
eartelle sulle macchinette d'armatura e per il cambio delle
navette - Applicazioni pratiche alla macchina Jacquard.
Tessitura meccanica. - Esercizi semplici di tessitura al

telaio meccanico, con particolare riguardo alla preparazio-
ne del me<lesimo.
Esercitazioni di lettura delle cartelle su macchine d'ar-

matura.
Eliminazione del difetti ed inconvenienti di lavoro.
Applicazione delle norme di manutenzione.
Scampionatura. - Esercitazioni progressive per il r.icavo

dei dati necessari alla riproduzione del campione accom-

' (1) L'usos delle macchine a colpando meccanico deve essere ti.
servato ai soli alunni di età superioie ai.14~anni.
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pagnate da facili esercizi sul calcolo inerente alla disposi-
zione dei tessuti lisci.

CLASSE IIII (mÎBOTRTÍ) (OTO 8).

Esame di modelli di apparecchi adoperati nell'arte mi-

neraria, nella preparazione meccanica dei minerali, nella
metallurgia e mineralurgia - Saggi elementari per il rico-
noscimento dei minerali e rocce più comuni - Peso per me-
tro cubo dei vari minerali abbattuti - Applicazioni sulla
forgia ed ofBeina armatori - ¾anutenzione degli attrezzi da
miniera - Esercitazioni all'aperto di perforazione, carica e

brillamento di mine - Esame e manovra di macchine perfo-
ratrici - Semplici operazioni di allineamento - Uso del li-
vello ad acqua e della livella a bolla d'aria, in casi semplici
- Uso delle canne metriche, dei nastri e delle catene - Ri-
lievi topografici semplici.

CLASSE II (OTO $ .

La guardaroba . I corredi per la casa e per le persone >
Nomenclature ordinate e schematiche di tutte le Westimenta
iin genere e dei corredi di biancheria in ispecie.
Conservazione e manutenzione delle vestimenta e della

biancheria.
Detersivi' più comuni - Le più comuni smacchiature · Il

bucato - La stiratura - Il rattoppo - Il rammendo - La tray
eformazione di capi maggiori in capi mmor1 e Putilizzazionò
di scampoli per corredini da neonato, o per piccoli lavorì
utili o decorativi per la casa.

L'igiene personale in relazione al vestiario.
Norme igieniche per bambinil.
Esercitazioni pratiche relative al successivo svolgërsi del

programma.

CLASSE III (ore 3).

In cucina e il suo arredamento - La stanza da pranzo 4
ogni suo corredo.

Per il tipo industriale femminile. Come si apparecchia la mensa - Modo di stare a tavola, di
servire, di sparecchiare, di rigovernare.

DISEGNO PROFESSIONALE. Gli alimenti dal punto di vista economico, nutritiWo, igie,
AVVERTENZA. - 11 disegno professionale è di base alle varie eser-

citazioni di laboratorio e pertanto le alunne devono essere condot-
ta gradatamente a disegnare qualche cosa di propria 'iniziativa ap-
plicando gli studi fatti in precedenza. Le alunne stesse saranno in-
dirizzate all'uso delle matite colorate e delle ttnte, che oltre a svi-
luppare 11 senso del colore, meglio servono a determinare la forma
dei modelli da ritrarro, e gddestrare a disegnarp a memoria, per
mezzo di esercizi sistematici e graduali, eseguiti prima sulla la-
vagna e poi sul foglio,

nico.

Calcolo del valore nutritivo di un pasto familiare - Prese
zo del pasto stesso.
Norme per ben comprare.
Preparazione degli alîmenti e loro cottura.
Esercitazioni pratiche in relazione al successivo svolgerai

del programma. .

Esercitazioni di orticoltura e pollicoltura.

CLASSE II (Ore 2). NOZIONI DI CONTABILITA'.

Disegno di figure geometriche racchiuse da segmenti ret-
tilinei, da archi di cerchio, da curve policentriche - Com-
binazione di elementi geometrici per formare semplici dise-
gni decorativi per i lavori femminili.

CLASSE III (OTO 4).

Applicazione pratica del disegno ai lavori feliiminili.

ECONOMIA DOMESTICA.

CLASSE I (OTO Û).

L'ambiente scolastico - La scuola come casa - Norme di
civiltà da osservare.

L'igiene e il decoro della scuola affidati- alle scolare - Cor-
rettezza, pulizia, dignità di esse nella scuola.
La.casa e la sua salubrità - Ambienti essenziali e adia-

cenze.

L'aria e la respirazione - La ventilazione degli ambienti -
L'importanza delle piante per la salubrità dell'aria e il ri-
spetto che ad esse sil deve - I fiori come elemento decorativo
degli ambienti.
L'acqua, sue proþrietà e suoi usi.

L'importanza dell'illuminazione e del riscaldamento ilei
locali - Vari tipi di illumi.nazione e di riscaldamento.
Pulizia e conservazione della casa e del mobilio.
Esercitazioni pratiche: Nomenclature ordinate - Conver.

sazioni e letture su argomenti che rispeechi.no la casa e la
vita familíare . Pulizia e ordine della propria persona e del
posto di. invoro.
Esercitazioni soevegliate di pulizia di ambienti scolastici

e del'.loro .arredamento.
Esercitazioni di giardinaggio.

CLASSE III (OTO Ž).

Nozionii sulle misure e le monete estere princilpali.
Percentuali - Interesse - Sconto.
La cambiale e i titoli affini.
Il conto e le sue forme - Il conto corrente.
Cenni sul debito pubblico - Investimento di capitali in
titoli del debito pubblico e calcolo della percentuale d'ime
piego.
Nozioni sulle aziende domestiche e di lavoro e sulle sõrit-

ture contabili ad esse relative.
Esercizi di corrispondenza di uso comune nelle aziende-

domestiche e di lavòro.

N.B. -- Nei lavori di contabilità deve essere molto curate lg
forma esterna e la buona calligrafia.

ELEMENTI DI MERCEOLOGIA.

AVVERIENZA. -- Alle nozioni di merceologia si faranno precedere
poche o semplici cognizioni cli chimica in relazione specialmente
alle sostanze alimentari e in genere a quanto può avere applica-
zione nell'economia domestica.

CLASSE III (Ore 2
.

Merceologia .. Generalità - Combustibili - I combustibili
rispetto alPigiene e alfeconomia domestica.
Materie prime e prodotti principali delle industrie tes-

sili · Filati - Tessuti - Esame dei più importanti tessuti di
cotone, lana, lino, seta, ecc.
Bre.vi cenni sulle pelli e le pelliceerie.
Brevi cenni sulle sostanze coloranti.
Gli alimenti e la loro classificazione - Composizione, alte-

razione, conservazione delle sostanze alimeiftari più in uso
Difesa dalle adulterazioni degli alimenti.
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Le bevande.
ehui hulle principali industrie alimentarii
enni sulla trasformazione delle varie forme di energia,

con esempi pratici.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

ÄVVERTENZA. -- Nella prima e nella seconda cl'asse le esercita-
zioni pratiche debbono essere generiche e preferibilmente fatte
da un'unica maestra per ogni classe.

Nella terza classe le esercitazioni saranno opportunamente spe-
cializzate, ricordando che tutte le alunne dovranno frequentare
und4ë¾lue gruppi di esercitazioni fondamentali, cucito o sartoria,
e potranno scegliere non più di un'altra esercitazione tra quelle
he la Scuola à 111 grado di effettuare.

CLAsst I e II (ore 9) - CLÄSSE III (Ore 1Û).

Coli una predisposta graduale serie di esercizi metodici,
sia nella tecnica del °lavoro, come nelle esercitazioni dei
yari tipi di lavoro, le alunne saranno condotte al taglio
di modelli di grandezza naturale o in riduzioni proporzio-
Reli secondo Popportunità e.alla esecuzione di semplici capi
di biancheria e vestiario. Nello stesso modo saranno pure
gradualmente condotte ad eseguire maglie coi ferri e con
l'ancinetto secondo il modello tagliato su carta, a fare mer-
1etti semplici di guarnizione e semplici ricami coi più facili
punti da adattarsi a lavori vari, ad eseguire il rattoppo,
il rammendo casalingo, ad accomodare le maglie.
L'insegnante avrà cura di dare di volta in volta cognizioni

pratiche e ragguagli economici sulle materie prime adatte
ai singoli lavori e sui loro prezzi correnti. Cercherà inoltre
che le esercitaziopi, pure svolgendosi con criteri didattici,
abbiano, per quanto è possibile, uno scopo preciso di uti-
lizzazione, e che le applicazioni non siano uniformi, in modo
che ciascuna alunna possa trovitre nei lavori delle compagne
yna produzione nuova.che le insegni qualche cosa e la edu-
chi al gusto.
Per ogni genere di esercitazione pratica di lavoro si tenga

presente che il fine da raggiungere deve essère quello di
porre la giofiiietta in condizioni di sapere da sola prepa-
rare e condurre a termine lavori molto semplici, ma scelti
cÑ$uori gusto ed eseguiti con precisione e di sapere inoltre
apprezzare giustamente il valore della mano d'opera.

Per il tipo commerciale.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA.

AVVERTENzA. - Ilinsegnante ha facoltà di seguire nello svolgi-
mento del programma di .ciabcuna classe l'ordine che ritiene più
opportuno, come pure ha facoltà di sviluppare con una certa am-

piezza gli argomenti che più si riferiscono alle esigenze locall;
ma deve, tener presente che l'insegnamento si impartisce a giova-
netti the solo da poco sono usciti dalle scuole elementari.

Quindi idee chiare o precise, ma soprattutto pratiche e accom-

pagnate da numerosi esempi. Ogni pttnto del programma richiede
soluzione di problemi e compilazione di documenti e scritture;
percið l'insegnante avrå cura di dare il più largo sviluppo a tali
soluzioni e compilazioni di carattere eminentemente pratico. Nello
svolgei'e gli argomenti clie riguardano le banche, come: depositi,
prelevamenti, assegni, sconto di effetti, ecc., l'insegnante non man-
Cherà di dare, ma in forma del tutto elementare, 11 concetto di
banca e delle relative operazioni, servendosi, per le esercitazioni,
di modelli stampati in uso presso banche e aziande commerciali.

CMSSE 11 (OTO 2).

Computisteria. - Merce, misure e monete - Sistema di
inisure decimali - Riduzioni di misure e di monete pon de-
gimali in decimali e viceversa,

Compra-vendita e sue suddivisioni . Intermediari della,
Bompra-vendita - Peso lordo, tara peho.netto - Calcoli per-
centuali - Fattura - Conto di commissione di compre - Conto
di commissione di vendite.
Nozioni generali pratiche sulle cambiali e sui titoli afini,

quali l'ordine in derrate, l'assegno bancario, l'assegno cir.
colare, il vaglia bancario gratuito, la lettera di credito.
Interesse semplice e calcolo di esso col metodo delle for-

mule e dei divisori fissi - Sconto semplice commerciale •

Sconto di cambiali presso banche e distinta di sconto.
Conto corrente e sue forme - Conti correnti semplici

Conti correnti ad interesse: metodo diretto; numeri neri e
rossi; chiusura presunta - Applicazioni dei conti correnti
ai depositi e prelevamenti presso banche.

Cassa III (ore 4).

Consputisteria. - Monete e loro elementi; principali mo-
nete dei più importanti Stati e loro parità con la lira ita-

liana - Nozioni pratiche sul cambio diretto e sui calcoli fon-
damentali che esso richiede.
Titoli dello Stato - Obbligazioni e azioni di società com-

merciali - Calcoli fondamentali riguardanti l'investimento
dei capitali e fondi pubblici e privati, e determinazione del
saggio percentuale d'impiego.
Ragioneria. - Commerciante e aziends commerciale «

Ditte individuali, società commerciali, cooperative, associa-
zioni commerciali - Consorzi - Capitale e suoi elementi
Inventario e sue specie - Mutazioni di capitale: mutazioni
attive e passive - Scritture e conti - Libri, di registrazione
e loro varie specie - Partita doppia e giornale madtro - Par.
tita semplice.e libri elementari - Bilancio e conto profitti e
perdite a fine esercizio.
Azienda mercantile - Inventario e operazioni con terzi e

con le banche, quali compre e vendite di merci, riscossione
di crediti, pagamenti di debiti, depositi di somme presso
banche, conto di effetti, ecc., Bilancio e conto profitti e
perdite.

ELEMENTI DI MERCEOLOGIX.

CLASSE III (Ore 2).

Merci di uso più comune; diversi tipi della stessa merce ,

Adulterazione e sofisticazione delle merci che principalmente
interessano il centro in cui sorge la Scuola; mezzi semplici
per scoprirle.
Prezzi delle merci e modo di formarli; prezzi alPingrosso

e al dettaglio; cause della loro variazione; effetti della dos
manda e dell'offerta.
Mercati generali e particolari - Fiere ed esposizioni.
Brevetti, marchi di fabbrica-e marchi di.esportazione.

STENOGRAFIA.

CLASSE 11 (Ord 2).

Alfabeto stenografico - Simbolismo delle vocali . C<mso.
nanti doppie · Consonanti composte --Dittonghi • Prefissi e
desinenze - Verbi - Sigle - Abbreviazione logica.
Esercitazioni pratiche di lettura e dettatura.

' CLAsse III (ore 2).

Dettatura e relativa trascrizione di brani di carattere
commerciale, economico, letterario e di lettere commerciali,
fino a raggiungere la velocità minima.di circa 60 parole al
Ipinuto,
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DATTILOGRAFIE.

ÛLASSE IÍ (Ore Ê).
Nomenclatura dei principali pezzi che compongono le mac-
hine da scrivere - Parti del carrello e loro uso - Tastiera
universale e sua suddivisione - Esercizi per la posizione delle
dieci dita.

CLASSE III (Ore 2).

Esercitazioni varie di dettato e copiaturd.
Lettere commerciali - Loro disposizione - Indirizzi.
Fatture con incolonnamento di cifre - Distinte - Estratti

di conti.
Piccole applicazioni steno-dattilografiche - Gare di ve-

locità.

CONVERSAZIONE
E CORRISPONDENZA COMMERCIALE

NELLA LINGUA STRANIERA.

CLASSE III (Ore 2).
Conversazioni su argomenti di carattere commerciale.

. Nomenclatura e fraseologia commerciale.
Conversazioni sulla geografia, specialmente economica e

commerciale, del paese di cui si studia la lingua.
Compilazione nella lingua straniera dei più comuni docu-

menti commerciali (fattura, cambiale, borderò di conto, con-
to corrente, ecc.).
Fraseologia relativa alle scritture contabili.
Nozioni generali sulla corrispondenza commerciale.
Relazione nella lingua straniei'a dei più comuni tipi di let-

tere commerciali (circolari, commissioni, invio di merce, ri-
messe di conti e di valori, reclami, ecc.).

PRATICA' COMMERCIALE.

Crassa II (ore 2).
Esercitazioni sulle varie parti del prograinma di compu-

tisteria nella seconda classe: risoluzione di problemi e com-
þilazione di scritture e di documenti commerciali • Corri-
spondenza commerciale: copiatura delle lettere in partenza
e conservazione di quelle in arrivo (1).

CIASSE III (Ore 4).

Esercitazioni sulle varie parti del programma di compu-
listeria e ragioneria della terza classe; azienda simulata;
compilazione di documenti relativi alle operazioni che in
essa si svolgono; esercitazioni pratiche di scritture per al-
meno tre mesi di esercizio (1).
Arte del vendere: nei negozi e a mezzo di commessi viag-

giatori, rappresentanti e commissionari.

Visto, il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Orari e programmi
dei Corsi secondari di avviamento al lavoro

PREMESSE

T presenti programmi debbono essere considerati come
acmplicemento indicativi. In casi viene fatto frequentemente
uso ,delle parole çenni, nozioni, elementi, allo scopo di ri-

(1) Nel lavori scritti di pratica commerciale dðVranno essere
molto curate la forma e la buona calligrafia.

chiamare gli insegnanti alla necessità di uno svolgimento faz
cile, piano e limitato della materia; ma anche quando le dette
parole non ricorrano, l'insegnante deve contenere lo sviluppo
dei diversi argomenti entro limiti modesti o adeguati al gram
do di capacità e di preparazione deýli alunni, tenendo pre-
acute l'età di questi o lo scopo eminentemente pratico del
Corso.

COllSI ANNUALI.
Corso secondario annuale di avviamento al lavoro a tipo agrädo.

ORARIO.

Ore
setthaa• Provo
mali d'esame

Materio d'ingegnamento:
Italiano .......w...,, 4 s.o,

Geografia, storia e coltura fascista , , . 3 o.
Aritmetica e geometria . . , . , . . . A s. R.
Nozioni d'igiene . . . . . . . *mqq. 1 o.
Elementi di scienze, agraria, zootecnia e con.

tabilità agraria , , , , , , , . , , 5 s. o.

Disegno .........xx.. 2 g.
Esercitazioni pratiche , , , , . , um 8 p.
Religione . , , , , , , , , , , 1
Canto corale

, , , , . , , , . .
1

Totale . , , 29

Programmi.

ITALIANO (cre 4).

Scritto. - Esercizi graduali di composizione su argos
menti conosciuti dalPalunno e sotto la guida delPinsegnans
te - Riassunti di facili letture narrative.
Ora1e. - Letture di racconti e descrizioni attinenti, oltré

che alla educazione morale e civile, agli aspetti del lavoro
agricolo e alle manifestazioni della vita campestre.
Richiamil degli elementi di grammatica, studiati nelle

classi elementari, a mezzo di opportuni esercizi.

GEOGRAFIA, STORIA E COLTURA FASCISTA (ore 3).

Geogroßa. - Nozioni fondamentali di geografia generale.
Brevissimi cenni suil più importanti Stati europei e sullé

altre parti del mondo, con speciale riguardo ai loro rapporti
con PItalia.
Cenni di geografia fisica, politica ed economica delPItalia,

con particolare riguardo alla regione in cui trovasi la Scuola.
Le colonie italiane e loro importanza per la Nazione.
Storia. - I principali avvenimenti e le figure più rappre-

sentative della storia romana . La missione civilitzatrice di
Roma nel mondo - Il Cristianesimo.
Brevissimi cenni di storia italiana dalle invasioni barbari-

che al periodo napoleonico (Comuni, Repubbliche marinare,
Crociate, invenzionil e scoperte geografiche, Rinascimento,
Signorie e Principati, dominazioni straniere, Rivoluzione;
francese).
Il Risorgimento nazionale e i suoi principali artefici.
Cenni sulle .imprese coloniali.
La guerra mondiale, con particolare riguardo alPItalig =

Vittorio Veneto . I nuovi confini delPItalia - Il dopoguerrä
e la rinascita per opera del Fascismo.

N.B. L'Insegnamento della Storia avrA carattere prevalqnte-
ménte narrativo ed aneddotico con opportuni riferimenti geogra•
flei, dando maggiore importanza al periodo romano e alla at ria
contemporanea dal Risorgimento al Fascismo.
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Coltura fascista. - Cenni sulFordinamento dello Stato
fascista e sulle principali istituzioni del Regime - I doveri

del cittadino verso lo Stato, la societñ e la famiglia.

ARITMETICA E GEOMETRIA (ore 4).

'Aritmetica. - Numerosi esercizi e problemi pratici, scritti
ed orali, sulle quattro operazioni con numeri interi e de-

cimali, con speciale riguardo a quelli relativi al sistema
metrico decimale; esercizi graduali di calcolo abbreviato e

mentale.
Multipli e divisori; determinazione in casi semplici del

M.C.D. e m.c.m.
Frazionil ed operazioni con esse; numerosi e semplici pro-

blemi pratici scritti ed orali.
Percentuali - Regola pratica per la risoluzione di problemi

del 3 semplice ed applicazioni. .

Geometria. -- Principali figure piane e solide e regole
pratiche per la loro misura ..Numerosi esercizi di applica-
zioni con dativ ricavati, a preferenza, da misure eseguite di-
rettamente dagli alunni.

N.B. - In armonia con quanto è dello nelle promesse, la scelta
dei problemi d'i dritinet'lea' e '

gebmétrià sard fattà tenendo pre-
senti in particolar modo le esigenze dell'indirizzo del corso. Per lo

studio della geometria si farà .uso di strumenti di disegno o di
modelli o di qualche apparee.chip gi inis.urg, quale la bilancia.
Particolare importanza deve essere data al calcolo rapido e men-

tale.

NOZIONI D'IGlENE (ore 1).

Cenni sugli organi e sulle funzioni principali del corpo
umano in rapporto alPigiene - L'aria e la respirazione -

Effetti dannosi del tabacco, specialmente nella giovane età -

Igiene dell'alimentazione - I danni dell'abuso del vino e delle
bevande alcooliche - Pulizia della persona, delle vestimenta
e dell'ambiente - Vantaggi dell'educazione fisica.
Cenni sulle principali malattie infettive e mezzi di difesa -

Igiene del lavoro - Soccorsi d'urgenza.

ELEMENTI DI SCIENZE, AGRARIA, ZOOTECNIA
E CONTABILITA' AGRARIA (ore 5).

AVVERTENzt. - Fermo restando quanto è detto nelle premesse
ai programmi, finsegnante darù niaggiore sviluppo all'insegna-
mento relativo alle colture erbacee ed arboree e alle industrie agra-
rie più diffuse nella zona in cui si svolge il Corso. Delle colture
ed industrie assolutamente mancanti nella zona si potrà tralascia-
re la trattazione. Nello sviluppare i vari argomenti di agraria e
zootecnia l'insegnanto terrñ sempre presenti lo condizioni locali,
alle quali dovrà spesso riferirsi anche per porre in evidenza, da
un lato pregiullizi corr.enti e pratiche errate o comunque imperfet-
te, e dall'altro esempi degni <li essere imitati.

Elementi di scienze. - I tre regni della natura.
Gli animali più comuni, con speciale riguardo a quelli utili

o dannosi.
Oenni sulla struttura e sulla vita delle piante - Le pîù

pomunil piante utili o dannose.
Denni intorno ai minemli più comuni e importanti per

Pagricoltura.
Corpi solidi, liquidi, gassosi e loro proprietà principalii -

Peso dei corpi - Peso specifico - Pressione atmosferica : ba-
rometro - Dilatazione dei corpi': termometro.
. Mutamento di stato deii corpi.
Cenni sul anagnetismo e l'elettricità - Elettricità atmo-

sferica e parafulmini.
La corrente elettrica e suoi principali effetti - Cenni sulle

applicazioni dell'elettriscità nella .vita domestica e nell'agri-
coltura.

Elementi di agraria. - Cenni intorno al clima - Terreno

agrario - Classificazione dei terreni - Dissodamenti e scassi -
Correttivi e ammendamenti - Sistemazione dei terreni «

Mezzi per diminuire i danni della siccità - Irrigazione.
La.vorazione ordinaria delle terre: mezzi e modi di ef-

fettuarla.
Concimazione delle terre - Sovescio.
Moltiplicazione delle piante erbacee e legnose - Innesto.

Consociazioni e a,vvicendamenti locali più comuni.
Raccolta e conservazione dei prodotti.
Coltivazioni erbacee: cereali., leguminose da seme, piante

tuberose, piante a radice carnosa e piante industriali più
comuni; pascoli, prati, erbai - Cenni di orticoltura.
Coltivazioni arboree: Vite, olivo, gelso, piante da frutto

principali - Cenni intorno ai, boschi.

Cenni di enotecnia: vendemmia, scelta e pigiatura delle

use, governo della fermentazione, svinatura e torchinfura,
eure g vino, malattie e difetti più comuni del vino.
Cenni di caseiticio: il latte (mungitura, trasporto, conser-

vazione, composizione) - Cenni sulla preparazione del bur-

ro - Cenni sulla preparazione dei formaggi'.
Cenni di oleificio: raccolta e conservaziione delle olive a

Estrazione e conservazione dell'olio.

Elementi di zootecnia: Nozioni elementari d'igiene degli
animali.
Cenni sulPalimentazione del bestiame.
Nozioni sull'allevamento degli equini, dei bovini, degli

ovini e dei suini.
Nozioni sulla comprasvendita del bestiame.
Cennii intorno all'allevamento degli animali da cortile,

del baco da seta e delle api.
Elententi di contabilitù agraria. - Misure locali più co-

mum.

Fatture, ricevute, quietanze.
Tenuta del libro dei lavori, della stalla, della cantina,

del magazzino.
Tenuta dei conti di una piiecola azienda rurale - Il li-

bretto colonico.

DISEGNO (ore 2).

Disegno a mano libera. - Tracciamento di segmenti ret-
tilinei in ognil direzione e loro divisione ad occhio - Traccia-
mento di angoli, di rette perpendicolari e parallele.
Tracciamento di poligoni e dii circonferenze.
Copia dal vero a semplice contorno di oggetti comuni {at-

trezzi di lavoro, utensili domestici, ecc.), di parti di piante
(foglie, fiori, ecc.) - Disegno a memoria di cose semplici
osservate.

Disegno Ucometrico. - Esercizi elementari per l'adde-
stramento all'uso degli strumenti da disegno.
Facili problemi relativi alle rette, agli angoli e alle fign-

re piane più comuni in coordinazione con l'insegnamento
della geometria.
Disegno di piccoli appezzamenti.

ESERCITAZIONI PRATICHE (ore 8).

Applicazioni di scienze. - Preparazione di piccole rac-

colte di piante utili e dannose, di piccole collezioni d'insetti
e di materie impiegate nell'agricoltura.
Riconoscimento di sementi - Determinazione con mezzi

semplici della germinabilità delle sementi.

Esercitazioni agricole. - Lavori leggeri al terreno (zap-
pettature, rastrellature, spietramenti) - Formazione di

masse letamiche - Preparazione di terricci e terricciati -

Trattamento del letame di stalla - Preparazione di mesco-
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lanze di cáncimi - Spandimento dei diversi concimi - For-
mazione di aiuole - Trattamento dei semi - Seminagione -

Cure di coltivazione alle piante erbacee da campo, da orto,
da giardino (sarchiature, estirpatura di male erbe, dirada-
menti, trapianti, cimature, scacchiature, ecc.) - Raccolta
dei prodotti - Preparazione dei prodotti ortensi per la ven-
dita.
Tracciamenti per piantagioni di alberi . Piantagione di

alberi.
Cure di coltivazione alle piante arboree - Operazioni sus-

sidiarie di potatura degli alberi da frutto e delle viti, in
ainto ad operai specializzati - Preparazioni di miscele anti-
crittogamiche e insetticide di uso più comune - Trattamenti
contro le principali malattie e lotta contro gli animali! dan-
nosi più comuni.
Innesti al tavolo e sul posto.
Imballaggi - Costruzione di stuoie, di cesti di vimini e di

canna, ecc.
Immanicatura di attrezzi.
Ribattitura di falci e di falcicli, affilatura di coltelli da

innesto e di altri strumenti da taglio di uso agricolo co-

mune.

Pulizia e manutenzione degli attrezzi agricoli.
Assistenza e, in quanto possibile, partecipazione alla ese-

cuzione di lavori con macchine agricole, ad operazioni di
montaggio e smontaggio delle macchine stesse.
Costruzione di siepi morte, di stecconate e di recinzioni

diverse.
Pratiché varie inerenti all'allevamento del pollame, dei

conigli e delle api.
Trattamento dei semi nei magazzini.
Assistenza e, in. quanto possibile, partecipazione a pra-

tiche di stalla relative alla preparazione dei mangimi, al
governo degli animali, alla pulizia dei locali, ecc.
Assistenza e, in quanto possibile, partecipazione alle pra-

tiche più semplici inerenti alle industrie rurali.
Esercitazioni varie. - Misura del volume di biche di fie-

no, di tini, di botti, ecc., con metodi semplici.
Misura di distanze e di piccoli appezzamenti di forma re.

golare col metro e colle canne metriche.

CANTO CORALE (ore 1).

Richiami delle nozioni musicali studiate nelle sénole ele-
mentari.
Canti patriottici - Canti regionali - Canti religiosi.

Programmi.

ITALIANO (cre 4).

Scritto. - Esercizi gradua.li di composizione su afgoa
menti conosciuti dalPalunno e sotto la guida delPinsegnane
te - Riassunti di facili letture narrative.

Orale. - Letture di racconti e descrizioni attinenti, oltre
che alla educazione morale e civile, agli aspetti del lavoro.
Richiami degli elementi di grammatica, studiati nelli

classi elementari, a mezzo di opportuni esercizi,

GEOGRAFIA, STORIA E COLTURA FASCISTA"(oië 3)T

Geografia. - Nozioni fondamentali di geografia, genärald
- Brevissimi cenni sui più importanti Stati europei e sulle
altre parti del mondo, con speciale riguardo ai loro rapporti
con PItalia.
Cenni di geografia fisica, politica ed economica delPItak

lia, con particolare riguardo alla regione m cui trovasi 16
Scuola.
Le colonie italia.ne e loro importanza per la Nazione.
ßtoria. -- I principali avvenimenti e le figure più ralipre-

sentative della storia romana - La missione civilizzatrice di
Roma nel mondo - Il Cristianesimo.
Brevissimi cenni di storia italiana dalle invasioni barbas

riche al periodo napoleonico (Comuni, Itepubbliche maris
nare, Crociate, invenzioni e scoperte geografiche, Rinasein
mento, Si'gnorie e Principati, dominazioni sfrnniera. Rivow
luzione francese).
Il Risorgimento nazionale e i suoi principali artefici.
Cenni sulle imprese coloniali.
La. guerra anondiale, con particolare riguardo all'Italia a

Vittorio Veneto - I nuovi confini delPItalia - Il dopoguerra
e la rinascita per opera del Fascismo.

N.ß. - L'insegnamento della Storia avrà carattere prevalente-
monte narrativ.o ed aneddotico con opportuni riferimenti geogra-
flei, dando maggiore importanza al periodo romano e alla storia
contemporanea dal Risorgimento al Fascismo.

Coltura fascista. - Cenni sull'ordinamento dello Stato
fascista e sulle principali istituzioni del Regime - I doveri
del cittadino verso lo Sta,to, la società e la famiglia.

ARITMETICA E GEOMETRIA' (ore 4).

Corso secondario annuale di avviamento al lavoro
a tipo induitriale.

OllARIO.
Oro
cttima Provo
nali d'esame

Materie Winsegnamento:
Italiano . . . . . . . . . . . . . 4 s. o.

Geografia, storia e coltura fascista . , , . 3 o.

Aritmetica e geometria . . . . . , . . 4 s. o.

Nozioni d'igiene . . . . . . .
. . . . I o.

Elementi di scienze e di tecnologia . . .
4 o.

Disegno............. 6 g.
Esercitazioni pratiche . . , , , , , . 6 p.
Religione............. 1

Canto corale . . . , , . . . , > , 1

Totale . . . 30

Aritmetica. -- Numerosi esercizi e problemi pratici, scritti
ed orali, sulle quattro operaziom con numeri interi e decis
mali, con speciale riguardo a quelli relativi al sistema mes
trico decimale; esercizi graduali di calcolo abbreviatc e

mentale - Multipli e divisori; determinazione in casi sem-
plici del M.C.D. e del m.c.m. - Frazioni ed operazioni
con esse; numerosi e semplici problemi pratici scritti ed
orali - Esercizi sulle misure lineari inglesi - Percentuali -
Regola pratica per la risoluzione dei problemi del tre sem«

plice ed applicazioni . Uso del regolo calcolatore.
Geometria. - Principali figure piane e solide e regole

praticlie per la loro misura - Numerosi esercizi di applicas
zioni con dati ricavati, a preferenza, da misure eseguite
direttamente dagli alunni.

N.B. - In armonia con quanto è detto nelle premesse, la scelta
del problemi di aritmetica e geometria sarà fatta tenendo presenti
in particolar modo le esigenze dell'indirizzo del corso. Per lo stu-
dio della geometria. si fará uso di strumenti di disegno o di mo-
delli o di qualche apparecchio di misura, quale la bilancia. Parti-
colare importanza dev'essere dato al calcolo rapido e mentale.
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NOZIONI D'IGIENE (ore 1).

Cenni sugli organi e sulle funzioni principali del corpo
umano in rapporto sall'igiene - L'aria e la respirazione - Ef-
fetti dannosi del tabacco, specialmente nella giovine età -

Igiene dell'alimentazione - I danni delPabuso del vino e

delle altre bevande alcooliche - Pulizia della persona, delle
vestimenta e dell'ambiente - Vantaggi delPeducazione fisica.
Cenni sulle principali mala.ttie infettive e mezzi di difesa .

Igiene del lavoro - Soccorsi d'urgenza.

ELEMENTI DI SCIENZE E DI TECNOLOGIA (ore 4).

SCIENZE.

I tre regni della natura - Gli animali e i vegetali più
omuni, con speciale riguardo a quelli che interessano prin-
cipalmente la regione e le industrie locali - I minerali più
importanti per le industrie.
Corpi solidi, liquidi e gassosi e loro proprietà principali.
Forze - Peso dei corpi: bilancia e stadera - Cenni sul moto

uniforme e vario - Peso specifico.
Pressione atmosferica ; barometro.
Nozioni sul calore - Temperatura - Dilatazione dei corpi;

termometro - Mutamento di stato fisico dei corpi - Sorgenti
di calore - Cenno sui combustibili d'impiego comune.

Cenni sulle applicazionil più comuni dell'elettricità (sone-
Tie, lampade, apparecchi di riscaldamento, motori, ecc.).

N.B. -- L'insegnamento delle Scienze, limitato alle nozioni piti
essenziali, deve essere dato sempre in modo oggettivo ed integrato
da opportune letture scientifiche e visite a stabilimenti.

TECNOLOGIA.

Falegnami. - Legnami più comunemente usati nella re-

gione; loro caratteri distintivi; loro impiego - Taglio, scelta
e stagionatura dei legnami - Metodi di conservazione - Di-
fetti dei legnami - Forme e misure commerciali più co-

muni; prezzi unitari.
Banco da falegname e utentili piu comuni - Strumenti per

la tracciatura e il controllo - Principali giunzioni dei le-
gnami - Colle e wernici - Cenni sulla rifinitura e sulla manu-
tenzione di oggetti di legno.
Cenni sulle macchine semplici e meccanismi più comuni

adoperati nella pratica (leva, puleggia, vite, cuneo, trasmis-
sioni per einghie e per ruote dentate, ecc.), e sulle principali
macchine per la lavorazione del legno.
Edili. - Nozioni sulle pietre naturali, ghiaia, sabbia, poz-

zolana, argilla, ecc. - Calce viva : sua produzione, conserva-
zione e speguimento - Cementi, calei idrauliche e gessi: loro
proprietà ed usi - Malte di comune impiego e regole prati-
che per la loro preparazione - Laterizi più usati nella re-

gione - Materiali per pavimentazione - Legnami per arma-
ture e incavallature - Criterit pratici per la scelta dei mate-
riali - Misure commerciali piu comuni e prezzi Unitari.
Cenni sulle macchine semplici e meccanismi più adoperati

itella pratica (leva, puleggia, piano inclinato, verricelli, pa-
ranchi ecc.).
Nomenclatura e descrizione delle parti principali di un

edificio - Elementi costruttivi più in uso - Cenni elementari
sulle armature e impalcature più coinuni.

DISEGNO (ore G).

Esercizi elementari per l'addestramento alPuso degli stru-
menti da disegno - Facili problemi relativi alle rette, agli
:mgoli e alle figure piane più comuni - Esercizi per la pre-
i.arazione delI°alunno al rilievo di oggetti aventi attinenza

alla specializzazione, con metodi pratici ed elementari di
proiezioni ortogonali.
' Rappresentazione dal vero di oggetti semplici (oggetti a
forme geometriche definite e qualche elemento naturale) ,
Scale di riduzione: esercizi relativi.
Schizzi a mano libera quotati, col metodo delle proiezioni

ortogonali, e riporto, in scala, di oggetti ínteressanti la
specializzazione.
Lettura e interpretazione di facili disegni tecnici.

ESERCITAZIONI PRATICHE (ore 6).

Falegnami. - Esercizi graduali diretti a fare apprendere
l'impiego degli attrezzi più comuni e la loro manutenzione -

Esecuzione di pezzi di forma prismatica semplice - Esercizi
dil giunzioni semplici, a spina, a forcella, a coda di rondi-
ne, ecc. - Riunione di parti per formare oggetti semplici (pors
tacarte, mensole, cassettine, ecc.), coi metodi più comuni -
Esercizi di finitura con rasiera, carta retrata, ecc., e di

preparazione per la lucidatura.
Edili. - Esercitazioni di formazione di malte di vario tipo,

di calcestruzzi, ecc.
Esercitazioni di costruzione di elementi murari a secco e

con malta, tenuto conto degli usi locali e delle possibilità
della Scuola.
Esercitazioni d'intonaco, d'imbiancatura e di semplice fia

nimento.
Esercitazioni sull'uso della livella, del filo a piombo, delle

squadre e degli altri strumenti più comuni.

CANTO CORALE (ore 1).

Richiami delle nozioni musîcali studiate nelle scuole ele-
mentari.
Canti patriottici - Canti regionali - Canti religiosi.

Corso secondario annuale di avviamento al lavoro
a tipo industriale femminile.

ORARIO.

Ore
setti- Prove
manali t.'esame

J¡ateric d'insegnamento :
Italiano

. . . . . . . . . . , . , 4 s. o.

Geografia, storia e coltura fascista . . . 3 o.

Aritmetica e geometria . . . . . . . . 4 s. o.

Elementi di scienze . . . . . . . . . '! o.

Economia domestica, igiene ed esercitazioni 4 o.

Disegno ............. 4 g.
Lavori donneschi . . . . . . . . . . 8 p.
Religione . . . . . . . . . . , . 1
Canto corale , . , , . . , . , , , 1

Totalo
. . . 31

Programmi.

ITALIANO (ore 4)

ßoritto. - Esercizi graduali di composizione su argomenti
conosciuti dall'alunna e sotto la guida dell'insegnante - Rias-
sunti di facili letture'narrative. ·

Orale. - Letfuré di racconti è désci'izioni attinenti, oltre
che alla edudazioné Ihofale e'citild, dgli aspetti del lavoro
femminile.
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Richiami degli elementi di grammatica, studiati nelle classi
elementari, a mezzo di opportuni esercizi.

GEOGRAFIA, STONIA E COLTURA FASCISTA (ore 3).

Geografia. - Nozioni fondamentali di geografia generale.
Brevissimi cenni sui più importanti Stati europei e sulle al-
tre parti del mondo, con speciale riguardo ai loro rapporti
con l'Italia.
Cenni di geografia fisica, politica ed economica dell'Italia,

con particolare riguardo alla regione in cui trovasi la scuola.
Le colonie italiane e loro importanza per la Nazione.
ßtoria. - I principali avvenimenti e le figure più rappre-

sentative della storia romana - La missione civilizzatrice di
Itoma.nel mondo - Il Cristianesimo.
Brevissimi cenni di storia italiana dalle invasioni barba-

riche al periodo napoleonico (Comuni, Repubbliche marinare,
Drociate, invenzioni e scoperte geografiche, Rinascimento, Si-
norie e Principati, dominazioni straniere, Ilivoluzione fran-
eese).
Il Risorgimento nazionale e i suo principali artefici.
Cenni sulle imprese coloniali.
La guerra mondiale, con particolare riguardo alPItalia -

Vittorio Veneto - I.nuovi confini delPItalia - Il dopoguerra
e la rinascita per opera del Fascismo.

N.B. - L'insegnamento della Storia avrà carattere prevalente-
mente narrativo ed aneddotico con opportuni riferimenti geografici,
dando maggiore importanza al periodo romano e alla storia con-

temporanea dal Risorgimento al Fascismo.

Coltura fascista. - Cenni sull'ordinamento dello Stato
fascista e sulle principali istituzioni del Regime - I doveri
del cittadino verso lo Stato, la società e la famiglia.

ARITMETICA E GEOMETRIA (ore 4).

Aritmetica. - Numerosi esercizi e problemi pratici, scritti
ed orali, sulle quattro operazioni con numeri interi e deci-
mali, con speciale riguardo a quelli relativi al sistema me-

trico decimale; esercizi graduali di calcolo abbreviato e men-
tale - Multipli e divisori; determinazione in casi semplici del
M.C.D. e del m. c. m. - Frazioni ed operazioni con esse; nu-
merosi e semplici problemi pratici scritti ed orali - Percen-
tuali - Regola pratica per la risoluzione di problemi del tre
semplice ed applicazioni.
Geometria. - Principali figure piane e solide e regole

pratiche per la loro misura - Numerosi esercizi di applica-
zioni con dati ricavati, a preferenza, da misure eseguite di-
rettamente dagli alunni.

N.B. --- In armonia con quanto è detto nelle premesse, la scelta
dei problemi di aritmetica e geometria sarà fatta tenendo presenti
in particolar modo le esigenze dell'indirizzo del corso. Per lo stu-
dio della geometria, si farà uso di strumenti di disegno o di mo-
delli o di qualche apparecchio di misura, quale la bilancia. Parti-
colare importanza deve essere data al calcolo rapido e mentale.

ELEMENTI DI SCIENZE (ore 2).

I tre regni della natura - Gli animali e i vegetali più co-

muni, con speciale riguardo a quelli utili e dannosi che in-
teressano principalmente la regione - Cenni intorno ai mi-
nerali più importanti.
Corpi solidi, liquidi e gassosi e loro proprietà principali.
Nozioni sul peso dei corpi: bilancia e stadera

.
Peso spe-

cifico.
Pt·essione atmosferica; barometro.
Nozioni sul calore . Temperatura - Termometro - Cenni

sul mutamento di stato dei corpi - Cenni sui combustibili
più comuni.

Il magnetismo e Pelettricità; cenni sulle principali applb
cazioni.
Brevi cenni sulle materie prime e i prodotti delle indu-

strie che trovano applicazione nelle aziende domestiche e

nei laboratori femminili.

N.B. -- L'insegnamento delle Scienze, limitato alle nozioni più
essenziali, deve essere dato sempre in modo oggettivo ed integrato
da opportune slettura scientifiche - e visite .a stabilimenti.

ECONOMIA DOMESTICA, IGIENE ED ESERCITAZIONI

(oie 4).

Cenni sugli organi, e .sulle - funzioni principali del corpo
umano.

Igiene dei sensi ,- Polizia della persona, dei vestiti e del·
l'ambiente.
Vantaggi dellfeducazione fisica.
L'aria e la respirazione - Norme per la ventilazione, il

riscaldamento e l'illtimi'nažione degli ambienti.
Norme pratiche per la conservazione della casa, degli are

redi, dei vestiti.
Alimenti e bevande; igiene relativa.
Cenni sulPalimentazione del bambino e del malato.
Cenni sulle principali malattie infettive; mezzi di difesa; a

Soccorsi d'urgenza.
Esercitazioni. - Esercizi di governo della casa (spazzare,

spolverare, lucidare, ecc.) - Esercizi di lavatura, smacchia-
tura e stiratura con mezzi familiari - Preparazione di qual-
che pasto semplice, con addestramento pratico alla scelta
e all'acquisto dei commestibili - Apparecchiatura della ta-
vola , Rigovernatura.

DISEGNO (ore 4).

Esercizi elementari per l'addestramento all'usö dagli strum
menti da disegno a Esercizi per la preparazione delPalunna;
a eseguire, con metodi pratici ed elementari, ormamentas
zioni geometriche aventi attinenza ai lavori femminili n

Rappresentazione dal vero di elementi nattirali semplici, e
loro applicazione a lavori femminili.
Esecuzione di cifre e monogrammi.

LAVORI DONNESCHI (ore 8).

Esercitazioni elementari di cucito in biancö, coli ësecus
zione a mano dei punti più comuni, di occhielli, dii orli, ecc.,
con applicazione su oggetti semplici.
Metodii pratici per il taglio e la confezione di faci.li capi

di biancheria personale e per neonati.
Ricami semplici, su motivi possibilmente studiatil dalle

alunne, da eseguire su oggetti di uso personale o casalingo.
Esercitazioni di rammendo e rattoppo casalingo.
Esercizi dì lavori semplici a anaglia con ferri e con une

cinetto.

Qualche esercizio di cucito con la macchina a mano.

CANTO CORALE (ore 1).

Richianii delle nozioni musicali studiate nelle scuole ele-
anentari.
Canti patriottict - Canti regionali - Canti religiosi,
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Co.rso secondario annuale di avviamento al lavoro
a tipo commerciale.

ORARIO.

Oro
setti- Prove
manali d'esame

Jfaterie d'insegnamento :
Italiano . . . . , , , , , , , , , 5 s. o.

Geografia, storia e coltura fascista . . , , 4 o.

'Aritmetica e geometria . . . . . . . , 4 s. o.

Elemenki di scienze e nozioni d'igiene . . . 2 o.

Elementii di computisteria e di pratica com-

merciale . . , , , a a x . , , a 4 s. o.

Calligrafia , , , , , . , , , , 2 g.
. Disegno . . . , , , a « . , , 2 g.
Religione . . « . . . . . .: 1

ÛRBtO COT&l0 a > a a x x x x x x x 1

Totale , , , 25

Dattilografia (facoltativa) , , . . , , , 2 p.

Programml.

ITALIANO (ore 5).
Boritto. - Esercizi graduali di composizione su argomenti

conosciuti dalPalunno e sotto la guida delPinsegnante - Sag-
gi di composizione narrativa e descrittiva ispirati dalla real-
tà - Facili parafrasi e riassunti di letture narrative.
Orale. - Letture di racconti e descrizioni attinenti, oltre

iehe alla educazione morale e civile, agli aspetti del lavoro.
Esercizi di composizione orale.
Richiami e complementi delle nozionii grammaticali ap-

prese nelle classi elementari con ulteriori cenni sulla fone-
tica, sulla morfologia e sulla struttura del periodo.

.GEOGRAFIA, STORIA E COLTURA FASCISTA (ore 4).

Geografia. - L'Europa in generale.
L'Italia in particolare con speciale riguardo alla regione

in cui trovasi la scuola - Le colonie italiane.
Cenni sulle altre parti del mondo.
I principali mezzi di traffico e le più importanti vie di co·

Inunicazione.
Storia. - I principali avvenimenti e le figure più rappre-

sentative della storia romana - La missione civilizzatrice di
Roma nel mondo - Il Cristianesimo.
Cenni sulle più importanti vicende delPItalia durante il

Medio evo - Il Rinascimento - Le grandi scoperte geografiche
e le invenzioni che hanno determinato lo sviluppo sociale ed
economico della civiltà moderna.
Cenni sulle dominazioni straniere in Italia, sulla Ilivo-

luzione francese e sul periodo napoleonico.
Il Risorgimento nazionale e i suoi principali artefici.
Cenni sulle imprese coloniali.
La guerra mondittle, con particolare riguardo all'Italia -

Vittorio Veneto - I nuòvi confini de1PItalia - Il dopoguerra
e la rinascita per opera del Fascismo. .

N.B. - L'Insegnamento della Storia avrà carattere prevalente-
mente narrativo ed aneddotico con opportuni riferimenti geografici,
dando maggiore importanza al periodo romano e alla storia con-

temporanea dal Risorgimento al Fascismo.

Coltu'ra fascista. - Cenni sull'ordinamento dello Stato
fascista e sulle principali istituzioni del Regime - I doveri
del cittadino verso lo Stato, la società e la famiglia.

ARITMETICA E GEOMETRIA (ore 4),
'Aritmetica. - Numerosi esercizi e problemi pratici, scritti

ed orali sulle quattro operazioni con numeri interi e deci

mali, con speciale riguardo a quelli relativi al sistema me-
trico decimale; esercizi graduali di calcolo abbreviato e men-
tale - Potenze.

Caratteri di divisibilità più comuni - M.C.D. e m.c.m.

di due o più numeri.
Frazioni ed operazioni con esse; numerosi e semplici pro-

blemi pratici scritti ed orali.
Rapporti e proporzioni - Regola pratica per la risoluzione

di problemi del tre semplice ed applicazioni.
Geometrio. - Principali figure piane e solide e regole prá-

tiche per la loro misura. Numerosi esercizi di applicazioni
con dati ricavati, a preferenza, da misure eseguite diretta-
mente dagli alunni.

N.B. - In armonia con quanto è detto nelle premesso, las scelta
dei problemi di aritmetica e geometria sarà fatta tenendo presenti in
particolar modo le esigenzo dell'indirizzo del corso. Per lo studio
della geometria, si farà uso di strumenti di disegno o di modelli
o di qualche apparecchio di misura, qualo la bilancia. Particolaro
importanza deve essere data al calcolo rapido e mentale.

ELEMENTI DI SCIENZE E NOZIONI D'IGIENE (ore 2).

Scienze. - I tre regni della natura - Principali caratteri
differenziali tra vertebrati ed invertebrati.
Animali più comuni, utili e nocivi con particolare riguar-

do a quelli che interessano le industrio locali.
Denni sulla struttura e sulla vita delle piante - Indicazione

di qualche pianta alimentare e industriale: coltivazione ed
utilizzazione.
Cenni su qualcuno dei minerali più importanti per Pagri-

coltura e per Pindustria, con particolare riguardo a quelli
d'interesse locale.
Corpi solidi, liquidi, gassosi e loro proprietà principali;

peso specifico - Pressione atmosferica: barometro . Dilatas
zione dei corpi: termometro - Il magnetismo, Pelettricità:
principali applicazioni.
Igiene. -- Cenni sugli organi e sulle funzioni principali del

corpo umano in rapporto alPigiene - L'aría e la respiras
zione . Effetti dannosi del tabacco, specialmente nella glo-
vane età - Igiene dell'alimentazione - I danni delPabuso del
vino e delle altre bevande alcooliche - Pulizia della persona,
delle vestimenta e delPambiente - Vantaggi delPeducazione
fisica.
Cenni sulle principali malattie infettive e mezzi di difesa

- Igiene del lavoro - Soccorsi d'urgenza.

N.B. - L'insegnamento delle Selenze, limitato alle nozioni piil
essenziali, deve essere dato sempre in modo oggettivo ed integrafo
da opportune letture scientillehe e visite a stabilimenti.

ELEMENTI DI COMPUTISTERIA

E DI PRATICA COMMEROIALE (ore 4).

1. Nozioni sulle principali misure e monete estere - Com-
pra-vendita di merci; mediatori e sensali - Calcoli percen-
tuali.
Interesse e sconto commerciale semplice.
Nozioni pratiche sulla cambiale e sui titoli affini.
Titoli dello Stato; investimento di capitali in titoli di

Stato e calcolo della percentuale d'impiego.
Nozioni sui conti correnti.
2. Nozioni sulle piccole aziende commerciali e sulle scrit-

ture contabili a<l esse relative; principali operazioni del coms
merciante con i terzi (acquisto di merci, pagamento di spese
relative, fatture, vendita di merci, ecc.) e con banche (scon-
to di effetti, depositi in conto corrente, prelevamenti, ecc.).
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Esercitazioni di corrispondenza commerciale e di compi-
lazione di documenti e scritture commerciali.

N.D. - L'insegnamento di computisteria e pratica columerciale
deve avere carattere assolutamente elementare e pratico; si avrà
pertanto particolare cura di esercitare molto gli alunni nei compu-
ti commerciali, nella compilazione di documenti e, compatibilmente
col grado di capacità e preparazione degli alunni, nella• tenuta dei
libri, sempre dando importanza alla forma esterna e alla buona
calligrafia.

CALLIGRAFIX fore 2).
Esercizi di corsivo e rotondo.

DISEGNO (ore 2).

Disegno a mano libera. - Tracciamento di segmenti ret-
tilinei in ogni direzione e loro divisione ad occhio - Traccia
mento di angoli, di rette perpendicolari e parallele.
Tracciamento di poligoni e di circonferenze.
Gopia dal vero a semplice contorno di oggetti comuni -

Motivi ornamentali semplici - Fregi.
Disegno a memoria di cose semplici osservate.
Disegno geometrico. - Esercizi elementari per l'addestra-

mento alPuso degli strumenti da disegno.
- Fatili problemi relativi alle rette, agli angoli e alle ßgure
piano più comuni in coordinazione con Pinsegnamento della
geometria - Esercizi di scrittura su disegni.

CANTO CORALE (ore 1). .

Richiami delle nozioni musicali studiate nelle Säuñ1e ele-
mentari.

Opnti patriottici - Canti regionali - Canti religiosi.

DATTILOGRAFIA (facoltativa) (ore 2). -

Nomenclatura ed uso delle principali parti della macchina
- Tastiera e posizione delle dita - Dettato e copiatura di fa-
cili lettere commerciali e di semplici fatture.

ProgrammL

ITALIANO.

CL.assa I (ore 3). .

Scritto. - Esercizi gradualil di composizione su argomein
ti conosciuti dalPalunno e sotto la guida delPinsegnante a

Qualche semplice lettera familiare.
Orale. - Facili letture di buoni autori moderni - Esercizi

di composizione orale.
Richiami degli elementi di grammatica studiatil nelle clas-

si elementari, a mezzo di opportuni esercizi.

CLASSE 11 (OTO Û).

Scritto. - Riassuntil di facili letture narrative - Esercizi
di composizione - Esercizi di corrispondenza.
Orale. - Letture di brani di huoni autori moderni, di rac,

contil e descrizioni attinenti, oltre che all'educazione mo-

rule e civile, agli aspetti del lavoro agricolo e alle manife-
stazioni della vita campestre.
Esercizi di grammatica e di sintassi ik applicazione delle

nozioni già studiate.

GEOGRAFIA, STORIA E COLTURA FASCISTE.

CLAssa I (cre 3).

Geograßa. - Nozioni fondamentali di geografia generale,
Cenni sui principali Stati europei e sulle altre parti del

mondo, con speciale riguardo ai loro rapporti con PItalia.
ßtoria. - I principali avvenimenti e le figure più rappre.

sentative della storia romana - La missione civilizzatrice di
Roma nel mondo . Il Cristianesimo.
Cenni sulle invasioni barbariche, sull'ordinamento feu-

dale, sui Comuni, le Repubbliche marinare e le Crocîate,
sulle grandi scoperte geografiche, sul Rinascimento, sulle
Signorie e i Principati, sulle dominazioni straniere in Ita-
lia, sulla Rivoluzione francese e il periodo napoleonico.

COllSI BIENNALI.
Corso secondario biennale di avviamento al lavoro

a tipo agrario.

ORARIO.

Ore acttimanall

classo classo d'esame
Materie 4'insegnamento:
Italiano . . . . . . . . . . . 3 3 s. o.

Geogratia, storia e coltura fascista . 3 2 o.
Aritmetica e geometria . 3 2 s. o.
Nozionil d'igiene .

- 1 o.

Elementi di scienze, di agraria e di
industrie agrarie . . 4 4 o.

Elementi di zootecnia . .
- 2 o.

Elementi di contabilità agraria , .
- 1 s.

Disegno.........,. 2 2 g.
Esercitazioni pratiche « , . . . . 9 9 p.
Religione . . . , , . . . , , , 1 1
Canto corale , , , . . , « . , 1

.

1 '

Totali , , . 20 28

CLASSE II (Ore Ž).

Geografia. - Nozioni di geografia fisica, politica ed eão-
nomica delPItalia, con particolare riguardo alla regione in
cui trovasi la scuola.
Le colonie italiane e loro importanza per la Nazione.
Cenni sui principali centri di produzione e di commercio

della regione - I principali mezzi di traffico e le più impor
tanti vie di comunicazione.
Storia. - Il Risorgimento italiano: moti e figure princi-

pali . Le guerre d'indipendenza - Formazione delPunità
italiana - Roma capitale d'Italia.
Cenni sulle imprese coloniali - La guerra mondiale, coli

particolare riguardo alPItalia - Vittorio Veneto - I nuovi
confini de1PItalia - Il dopo-guerra e la rinascita per opera
del Fascismo.
Cenni sulPattuale sviluppo economico delPItalia;.

N.D. - L'insegnamento della Storia avrà carattere prevalente.
mente narrativo ed aneddotico con opportuni riferimenti geogra-
fici, dando maggiore importanza al periodo romano e alla storia,
contemporanea dal Risorgimento al Fascismo.

Coltura fascista. - Cenni sulPordinamento dello Stato
fascista e sulle principali istituzioni del Regime · I doveri
del cittadino verso lo Stato, la società e la famiglia.
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'ARITMETICA E GEOMETRIA.

CLASSE Î (Ore 3).
Writmetica. -- Nugnerosi esercizi e problemi pratici, scrit-
ti e,orali, sulle quattro operazioni con numeri interi e de-
cimali, con speciale riiguardo a quelli relativi al sistema
metrico decimale; esercizi graduali di calcolo abbreviato e
mentale.
-
-Multipli e divisori; determinazione in casi semplici del M.
C. D. e del m. c. m.
Frazioni ed operazioni con esse; numerosi e semplici pro·

blemi pratici scritti ed orali - Percentuali.
Geometria. - Segmenti, angoli e loro misura; uso della

riga graduata e del rapportatore - Principali figure piane
e loro proprietà più significative, enunciate solamente o ri-
cavate sperimentalmente - Regole pratiche per la misura del-
la lunghezza dil una circonferenza, dell'area dei principali
poligoni, dell'area del cerchio; problemi relatiivi con dati
ricavati a prefenza da misure eseguite direttamente dagli
alunni.

CLASSE II (Ore 2).

'Aritmetica. - Ñumerosi problemi di cafattere tecnico in
applicazione delle nozioni di aritmetica studiate nella pri-
ma classe.
Radice quadrata e sua determinazione con la tavola dei

gundrati; facili applicazioni numeriche e geometriche.
Rapporti e proporzioni - Regole del tre semplice ed ap-

plicazioni.
.
Interesse semplice e sconto ; eseróizi.
Misure a base non decimale (tempo, angoli, principali

,tnisure e monete estere) e relative operazioni; applicazioni.
Geometria. - Ripetizione, attraverso bene appropriati

esercizi e problemi pratici, della materia svolta nella prima
classe.
Solidi geometrici più comuni e regole pratiche per la mi-

Bura della loro superficie e del loro volume; problemi pratici
con dati forniti possibilmente dagli alunni.

N.B. - In armonia con quanto è detto nelle premesse, la scelta
dei problemi di aritmetica e geometria sarà fatta tenendo presenti
in particolar modo le esigenze della specializzazione del corso. Per
lo studio della geometria, si farà uso di strumenti di disegno o di
modelli o di qualche apparecchio di misura, quale la bilancia.
Particolare importanza deve essere data al calcolo rapido e mentale.

NOZIONI D'IGIENE.

CLASSE II (Oré 1).

Cenni sugli örgani e sulle funzioni del corpo umano - L'a-
ria e là respirazione - Effetti dannosi del tabacco, special-
mente nella giovane età - Le piante attorno alla casa e pres-
Bo gli stabilimenti - Cenni sull'igiene dell'alimentazione - I
danni dell'abuso del vilio e delle altre bevande alcooliche -

Pulizia della persona, delle vestimenta e dell'ambiente - Van-
taggi dell'educazione fisica.
Cenni sulle principali málattie infettive, con. particolare

figuardo alla malaria e alla tubercolosi; mezzi di difesa -

Igiene del lavoro . Soccorsi d'urgenza.

ELEMENTI DI SCIENZE DI AGRARIA
E D'INDUSTRIE AGRARIE.

AVVERTENZA. - Fermo restando quanto è detto nelle premesse
ai programmi l'insegnante darà maggiore sviluppo all'insegnamento
relativo alle colture erbacee ed arboree e alle industrie agrarie più
diffuse nella zona in cui si svolge il Corso. Delle colture ed indu-
strie assolutamente mancanti nella žona si potrà tralasciare la

trattazione. Nello sviluppare t vari argomenfi l'insegnante tèrrà
sempre presenti le condizioni locali, alle quali dovrà spesso rife-

rirsi anche per porre in evidenza da un lato pregiudizi correnti e

pratiche errate o comunque imperfette, e dall'altro esempi degni
di essere imitati,

CLAsse I (ore 4).

I tre regni della natura.
Gli animali più comuni, con speciale riguardo a quelli
utili o dannosi.

Cenni sulla struttura e sulla vita delle piante - Cenni sill-
le più importanti famiglie - Le più comuni piante dannose.
Cenni sui minerali, con particolare riguardo a quelli più

comuni e importanti per l'agricolturn.
Corpi solidi, liquidi, gassosi e loro proprietà generali.
Nozioni sulle forze e sul peso dei corpi - Cenni sulle mac-

chine semplici.
Alcune proprietà particolari dei litinidi e dei gas.
Cenni sui principt di Pascal e di Archimede e sulle loro

applicazioni - Pressione atmosferica; barometro.
Nozioni sul calore - Temperatura - Dilatazione dei corpi -

Termometro - Mutamento di stato fisico dei corpi - Sorgenti
di calore - Cenni sui combustibili d'impiego comune - Cenni
sulla trasformazione del calore in lavoro e viceversa.
Nozioni sul magnetismo e sull'elettricità.
Elettricità atmosferica e parafulmini - La corrente elettria

ca e suoi principali effetti - Cenni sulle principali applicas
zioni dell'elettricità nella vita domestica e nell'agricoltura.
Nozioni elementari di chimica del terreno e delle piante .

Fertilizzanti - Nozioni elementarissime di chimica riferentisi
al mosto, vino, olio, latte, burro, formaggio, antiparassitari
più comuni.

Cassa II (ore 4).
Cenni intorno al clima - Terreno agrario - Classificazione

dei terreni - Dissodamenti e scassi • Correttivi e ammenda-
menti - Cenni intorno al risanamento e alla sistemazione dei
terreni - Mezzi per diminuire i danni della siccità . Irriga-
zione.
Lavorazione ordinaria delle terre: mezzi e modi di effet'

tuarla.
Concimazione delle terre - Savescio . Cenni sulla sidera-

zione.

Moltiplicazione delle piante erbacee e legnose - Innesto.
Consociazioni - Avvicendamenti - Esame degli avvicenda-

menti locali più comuni.
Raccolta e conservazione dei prodotti.
Coltivazioni erbacee più comuni: cereali, leguminose da

seme, piante tuberose, piante a radice carnosa e piante in-
dustriali; pascoli, prati, erbai - Cenni di orticoltura.
Coltivazioni arboree: vite, olivo, gelso, piante da frtitto

principali - Cenni intorno ai boschi.
Industrie agrarie - Cenni di enotecnia: Vendemniin, sceltà

e pigiatura delle uve, governo della fermentazione, svinn-
tura e torchiatura, cure al vino; malattie e difetti þiù co-

muni del vino. - -

Cennii di caseilicio : · il latte - (mungitura, trasporto, con-
servazione, composizione) - Cenni sulla preparazione del bur-
ro - Cenni sulla preparazione dei- formaggi.
Cenni di oleificio -- Ruocolta·e conservazione delle olive -

Estrazione, conservazione e depurazione dell'olio.
Importanza dell'agricoltura per l'economia nazionale.
Esame delle possibilità <li evi·1uppo dell'agricoltura locale.
Cenni sul credito-agrazio - Gonsorzi•ngrari.-
Cenni sulle assicurazioni
Le cattedre ambulanti di agricoltura: ufBeio ed impor-

tanza.
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ELEMENTI DI ZOOTEONIA.

CLASSE II (OTO 2).

Generalità elementari intorno agli animali doinestici utili
all'agricoltura.
Nozioni elementari d'igiene degli animali.
Cenni sull'alimentazione del bestiame.
Nozioni sull'allevamento degli equini, dei bovini, degli

ovini e dei suini.
Nozioni sulla compra-vendi.ta del bestiame,
Cenni intorno alFallevamento degli animali da cortile,

del baco da seta e delle api.

ELEMENTI DI CONTABILITA' AGRARIA.

CLASSE II (Ore 1).

Nozioni; elementari riguardanti la pratica degli affari:
fatture, ricevute, quietanze, effetti commercînli.
Tenuta del libro dei lavori, della stalla, della cantina, del

magazzmo.
Tenuta dei conti di una piccola asienda domestico-patri-

anoniale - Cenni sui patti colonicil della Provincia - Il lir

bretto colonico.

DISEGNO.

CLASSE I (Ore Û).

Disegno a mano þbera. - Traccismento in-ogni direzione
e loro divisione ad occhio di segmenti rettilinei -. Traccia-
mento dit angoli, di rette. perpendicolari e parallele - Trac-

ciamento di poligoni e di circonferenze.
Copia a semplice contorno di oggetti comuni (attrezzi da

lavoro, utensili domestici, ecc.), .di parti di piante (foglie,
fiori, ecc.).
Disegno a memoria di .cose .semplici osser.yate.

Disegno geometrico. - Esercizi elementari per Paddestra-
anento all'uso degli strumentíl da disegno.
Facili problemi relativi alle rette, agli angoli e alle fi-

gure più comuni in coordinazione con Pinsegnamento della

geometria.

CLAsse II (ore 2).

Disegno a mano libera. - Continuazione degli esercizi di
copia dal vero di oggetti semplici, di parti di piante, di
parti di animali . Disegno a memorta di epse semplici os-
servate.

Dí¾Uno geometrico. - Scale¯ di proporzione più usate.
Ingra'ndimenti e riduzioni di facili disegni, con riguardo

alle particolari esigenze del corso.
Disegno di piccoli appezzamenti.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

Cassa I (ore 9).

Apµ(icazioni di scienze. - Preparazione di piccole rac-

colte di piante utili o dannose, di piccole collezioni d'in-
setti di materie impiegate in agrícoltura - Riconoscimento
dì sementi.

Esercitazioni agricole. - Lavori leggeri al terreno (zap-
pettature, rastrellature, spietrantenti) - Formazione di aiuo-
N . Trattamento dei semi - ßeminagione = Cure di coltivam

zione alle piante -erbacee da campo, da orto, da giardino
(sarchiature, estirpatura di male erbe, diradamenti, tra-
pianti, cimature, scacchiature, ecc.) - Raccolta dei prodottil
- Preparazione di prodotti ortensi per la vendita.
Formazione di masse letamiche - Preparazione di terricci

e terricciate - Trattamento del letame dii stalla . Preparas
zione di mescolanze di concimi - Spandimento dei divei'si
concami.

Cyssp II (ore 0).

Applicazione di scienze. - Osservazioni microscopiche piil
comuni - Formazione. di piccple.collesioni Ili.terreni carat.
teristici della plaga i,n cui. sorge la ficuola,
Saggi elementari per, il, riconoscimento delle qualità di

una terra.
. .

Determinazione con metodi.semplici. della densità del mo-
sto, del vino, del latte.
Determinazione con,mezzi semliIici della germinabilità dels

le sementi - Peso per ettolitro dei principali prodotti agrari.
Esercitazioni agricole. - Ripetizione con maggiore svi,

luppo del programma della prima classe.
Cure di coltivazione alfe piante arboree - Operazioni suss

sidiarie di potatura degli alberi da ft•utto e delle viti, in
aiuto ad operai specializzati - Trattamenti contro le prin-
cipali malattie e lotta contro gli animali dannosi più co.

muni.
Innesti al tavolo e sul posto.
Suddivisióne del terreno in riquadri, praci, porche, aiuo.

le - Tracciamenti per piantagione di alberi - Piantagione
di alberi.
Preparazioni di miscele antierittogamiche, insetticide e

venefiche di uso più comune.

Trattamento dei semi nei magazzini.
Aasistenza e, in quanto possibile, partecipazione a pra.

tiche nella cantina, nel caseificio, nell'oleificio, nella bigat<
tiera, .nei magazzini, ecc.
Imballaggi a Costruzione di stuoie, di cesti di vimini e

di canna, ecc.
Immanicatura di attrezzi.
Ribattitura di falci e di falcioli, affilatura di coltelli da

innesto e di altri strumenti da taglio di uso agricolo co-

mune.
Pulizia e manutenzione degli attrezzi e delle macchine

agricole - Assistenza e, in quanto possibile, partecipazione
ad operazioni di montaggio e smontaggio di parti di mac.
chine agricole.
Costruzione di siepi morte, di stecconate e di recinsioni

diverse.
Pratiche varie inerenti all'allevamento del pollame, dei

conigli e delle api.
Assistenza e, in quanto possibile, partecipazione a pra.

tiche nella stalla relative alla preparazione dei mangimi, al
governo degli animali, alla pulizia dei locali, ecc.
Esercitazioni varie. - Misura del volume di biche di fieno,

di tini, di botti, ecc., con metodi semplici.
Misura di distanze e di piccoli appezzamenti di forma rego-

lare, col metro e colle canne metriche.

CANTO CORALE.

CassI I e II (ore 1).

Richiami delle nozioni musicali studiate nelle scuole eles
mentari.
anti patriottici - Canti regionali - Danti religiosi,
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Corso secondario biennale di avviamento al lavoro .

a tipo industriale per apprendisti falegnaml, edill a meccanici.

ORARIO.
Orosettimanall

Prove

classe classe d'esame
[aterie d'insegnamento: .

Italiano
. . . . . , . . . . . 3 3 s. o.

Geografia, storia e coltura fascieta. . 3 3 o.

Aritmetica e geografia . . . . . . 3 3 s. o.

Nozioni d'igiene . . . . . . . .
- 1 o.

.Elemeñti di scienze, di meccanica e di
· tecnologia , . . . . , , , , 4 3 o.

Disegno . . . . . . y
*

, , 4 6 g.
Esercitazioni pratiche , , . 10 10 p.
Religione . . . . . , . . , . 1 1
Canto corale. , , , , . . . a i 1 1

Totali
. -, . 29 31

Programmi.

ITALIANO.

CLAssa I (ore 3).

ßoritto. - Esercizi graduali di composizione su argomenti
onosciuti dall'alunno e sotto la guida dell'insegnante -

Qualche semplice lettera familiare.
.Orale. - Facili letture di buoni autori moderni - Esercizi
di composizione orale.
Richiami degli elementi di grammatica studiati nelle cIas-

Ji elementari, per mezzo di opportuni esercizi.

CLASSE 11 (Ore 3).

Scritto. - Riassunti di facili letture narrative - Esercizi
ßt composizione - Esercizi di corrispondenza.
Orale. --Letture di brani di buoni autori moderni, di

racconti e descrizioni attinenti, oltre che alPeducazione mo-
Tale e civile, agli aspetti del lavoro.
Esercizi di grammatica e di sintassi in applicazione delle

pósioni già studiate.

GEOGRAFIA, STORIA E COLTURA FASCISTE.

Casse I (ore 3).

Geografia. - Nozioni fondamentali di geografia generale
Cenni sui principali Stati europei e sulle altre parti del

inondo con speciale riguardo ai loro rapporti con l'Italia.
ßtoria. -- I principali avvenimenti e le figure più rappre-

sentative della storia romana - La missione civilizzatrice di
Roma nel mondo - Il Cristianesimo.
Cenni sulle invasioni barbariche, sull'ordinamento feuda-

lo, sui Comuni, le Repubbliche marinare e le Crociate, sulle
grandi scoperte geografiche, sul Rinascimento, sulle Signo-
rie e i Principati, sulle dominazioni straniere in Italia, sulla
Rigoluzione francese e il periodo napoleonico.

Crassic II (ore 3).

Geografia. - Nozioni di geografia fisica, politica ed eco-

nomica dell'Italia, con particolare riguardo alla regione in
cui trovasi la Scuola.
Le colonie italiane e loro iriiportanza per la Nazione.
Cenni sui principali centri di produzione e di commercio

deffa regione - I principali mezzi di traffico e le più impor-
tanti vie di comunidazione.

Storia. - Il Risorgimento italiano: sloti e figure princi-
pali . Le guerre d'indipendenza - Formazione dell'unità itas
linna - Roma capitale. d'Italia.
Denni sulle imprese coloniali - La guerra mondiale, con

particolare riguardo alPItalia - Vittorio Veneto . I. nuovi
confini, dell'Italia - Il dopoguerra e la rinascita per opera.
del Fascismo.
Cenni sull'attuale sviluppo economico delPItalia,
N.B. - L'insegnamento della Storia avrà carattere prevalente-

mente narrativo ed' aneddotipo con opportuni riferimenti geogra-
flei, dando maggiore importanza al periodo romano e alla 640718
contemporanea dal Risorgimento al Fascismo.

Coltura fasciata. - Cenni sulÌ'ordinamento dello Stato
fascista e sulle principali istituzioni del Regime - I doveri
del cittadino verso lo Stato, la societif e la famiglia.

ARITMETICA E GEOMETRIA.

CLAssa I (ore 3).

Aritmetica. - Numerosi esercizi e problemi pratici,
scritti ed orali, sulle quattro operazioni con numeri interi
e decimali, con speciale riguardo a qúelli relativi al sistema
metrico decimale; esercizi graduali di calcolo abbreviato e

mentale.
Multipli e divisori; determinazione del M.C.D. e m.c.m.

in casi semplici.
Frazioni ed operazioni con-esse; numerosi e semplici eser,

cizi e problemi pratici, scritti ed orali - Percentuali - Eser,
cizi sulle misure non decimali (ore, gradi, misure finglesi).
Geometria. - Segmenti, angoll e loro misura; uso della

riga graduata e del rapportatore - Principali ngure piane e
loro proprietà piil significative, enunciate solamente o rica-
vate sperimentalmente.
Regole pratiche per la misura dalla lunghezza della cir-

conferenza dell'area dei principali poligoni, dell'area del
cerchio; profilemi relativi con dati ricavati possibilmente da
misure eseguite direttamente dagli alunni. .

Crassa II (ore 8).

Aritmetica, - Numerosi problemi di carattere técnico in
applicazione delle nozi.oni di aritmetica, scienze e tecnolo-
gia, studiate nella prima classe.
Radice quadrata e sua deterininazione con la tavola dei

quadrati; facili applicazioni aritmetiche e geometriche. -

Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice.ed appli.
cazioni.

Interesse e sconto semplice - Facili problemi.aulle leghp.
Geometria. - Ripetizione, mediante problemi pratici, del-

la materia svolta nella prima classe.
Appropriate e semplici nozioni sulPequivalenza -e sulla

similitudine delle figure piane, avvalendosi principaltnente
di metodi sperimentali; applicacioni pratiche..
Solidi geometrici piit comuni e regole pratiche per la mi-

sura della loro superficie e del loro volume; problemi pra
tici con dati forniti possibilmente dalPesperienza.

N.B. - In arthonia con quanto à detto nelle premesse, la scelta
dei problemi di aritmetica, e geometria sarà fatta tenendo presenti
In particolar modo le esigenze della specializzazione- del corso. Per
lo studio della geométria, si farà uso di strumenti di disegno o di
modelli o di qualche apparecchio di misura, quale la bilat1ðia
Particolare Amportanza eye essere dato al calcolo rapido e mpa•
talë.

Poi calcoli aritmetici sar bene addèstra gli Iduni a115tso
del.regola chlcolatore.
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NOZIONI D'IGIENE.

CLAsse II (ore 1),
enni sugli organi e sulle funzioni del corpo umano

L'a.ria e la respirazione - Effetti dannosi del tabacco, spe-
cialmente nella giovine età - Igiene dell'alimentazione -

danni dell'abuso del vino e delle altre bevande alcooliche
Pulizia della persona, delle vestimenta e dell'ambiente
eVantaggi dell'educazione fisica.
Cenni sulle principa.li malattie infettive e mezzi di difesa
Igiene del lavoro - Soccorsi d'urgenza.

ELEMENTI DI SCIENZE, DI MECCANICA
E DI TECNOLOGIA.

Scienze,

CLASSE I (Ore Ž).

I tre regni della natura a Gli animali e i vegetali più co-

muni, con speciale riguardo a quelli che interessano princi-
palmente la regione e le industrie locali.
Corpi.solidi, liquidi e gassosi e loro proprietà generali.
Forze - Peso dei corpi: bilancia e stedera . Peso specifico -

Cenni sul principio d'inerzia e sul moto uniforme e vario.
Cenni sui principt di Pascal e di Archimede e sulle loro ap-

plicazioni.
Pressione atmosferica; barometro.
Nozioni sul calore - Temperatura - Dilatazione dei corpi;

termometro - Mutamento di stato fisico dei corpi · Sorgenti
di calore - Cenno sui combustibili d'itnpiego comune - Cenni
sulla trasformazione del calore in lavoro e viceversa; nozio-
no di cavallo-vapore - Cenni sui motori termici più comuni.
Cenno sulle applicazioni pin comuni delPelettricità (so-

nerie, lampade, apparecchi di riscaldamento, motori, tele-
grafia e telefonia) - Alfabeto Morse.
Corpi semplici e composti - Aria ed acqua.
I minera.li più importanti per le industrie.
N.lL - L'insegnamento delle Scienze, limitato alle nozioni più

essenziali, deve essere dato sempre in modo oggettivo ed integrato
da opportune letture scientifiche e visite a stabilimenti,

Meccanica e Tecnologia,

AvvERTmzA -- Per quanto riguarda Pinsegnamento degli elc-
menti di meccanica e di tetudlogia 3ark dato' ptevälerfte sviluppo
a quella parte del programma riguardante le specializzazioni at-
tuate nel Corso in relazipne, alle esigenze locali.

CusSE I (OËO $).
Falegnami. - Legnami più comunemente usati nella re-

gione; loro caratteri .distintivi; ·loro impiego - Qualità e
difetti dei legnami e•metodi pratici per•il•loro riconosci-
mento - Metodo di taglio; di stagionatura e di conservazione
dei legnami Forme e misure commerciali più comuni;
prezzi unitati. 4 - *

Banco da falegname e utensili più comuni - Strumenti
per tracciare e controllare i pesti in lavorazione - Collega-
menti e incastri più comuni nei )avori di falegnameria e

carpenteria.
Edili. - Nozioni sulle pietre naturali, ghiaià, sabbia,

pozzolana, argilla, ecc. - Calce visa: sua produzione,. con-
servimfone e spegnimento - Cementi, calci idrauliclie e gessi;
lor'ofóþrioèà éd usi- Malte di comune impiego.e regole
pratiche per la loro preparäsione - Laterizi più iisati nena
regione - Materiali per pavimentazione - Legnami per at-
mature e incavallature.

Nozioni eÏementari sui «prodotti di ferro, ghisa e acciaio
usati nelle costruzioni edilizie.
Scelta dei materiali, misure commerciali più comuni;

prezzi unitari.
Meccanici. - Metalli e leghe di comune impiego e loro

proprietà principali - Cenno sulle prime lavorazioni metal-
largiche, con particolare riguardo a quelle siderurgiche a
Profilati, tubi, lamiere: misure commerciali più comuni;'
prezzi unitari.
Nozioni elementari sulla lavorazione del metalli fusigne,

fucinatura, aggiustaggio) - Attrezzi e norme elementari cor,.
rispondenti - Strumenti per tracciari misurare' e doutroli
lare i pezzi in lavorazione.

CLAssa II (ore 3).

Falegnanti. - Colle, resine e yernici più comuneinente
usate - Cenni sulla compensazione, impiallacciatura, intarsio
e decorazione in genere - Cenni sulla finitura e conservazio,
ne degli oggetti di legno.
Macchine semplici e meccanismi più comuni adoperati nel-

la pratica (leva, puleggia, vite, cuneo, trasmissione per cin-
ghie, per ruote dentate, ecc.).
Cenni sommari sulle principali macchine per la lavoray

zione del legno - Norme per il loro uso e per la prevenzione
degli infortuni.
Edili. - Principali nozioni sulPimpiego dei materiali ausi

Iiari e speciali usati nelle costruzioni (pietre artificiali, ma
teriali refrattati, eternit, vetro, catrame, stucchi, colori, vere
nici, anaterialii idrofughi, ecc.).
Macchine semplici e meccanismi più comuni a(loperati Iiela

la pratica (leva, puleggia, piano inclinato, verricello, paran^
chi, ecc.) - Cenno sulle macchine più comunemente usate nei
cantieri.
Nozioni sommarie sulle sollecitazioni semplici a chi può

essere sottoposto un corpo, e dati pratici relativi al suo comi
portamento - Applicazioni ai casi più semplici delle costruzio·
ni edilizie.
Nomenclatura e descrizione delle parti di un edificio a

Fondazioni più usate nella regione e loro esecuzione - Collea

gamento dei legnami nelle varie strutture - Armature e im-

palcature - Muri e norme pratiche per il loro collegamento -

Aperture, archi e volte - Solai semplici - Pavimenti e soffitti -
Coperture e materiali relativi più usati nella regione - Cenni
elementari sulle costruzioni in cemento armato.
Scale: tipi più comuni e modo di costruzione - Zoccoli,

cimase e cornicioni . Cenni sulle opere accessorie e di fin
mento.
Norme principali per la prevenzione degli infortuni.
Meccanici. -- Cenni sulle operazioni di tempera, ricottura

e rinvenimento - Cenni sulla saldatura dolce, forte, autoge-
na e sulla bollitura.
Macchine semplici e meccanismi più comuni adoperati nelä

la pratica (leva, puleggia, vite, cuneo, trásmissione per cin,
ghie e per ruote dentate, biella e manovella, eccentricii, ecc.).
Nozioni sulle sollecitazioni semplici a cui può essere sotto-

posto un corpo e dati pratici relativi al suo modo di compor-
tarsi - Concetto semplice di carico di rottura e di carico di

sicurezza, con esempi pratici.
Nozioni sui motori a vapore e a combustione interna più

adoperati.
Sttidio elementare delle macchine utensili più comuni e

rioi-me principali per il loro uso.
Utensili, apparecchi e norme pratiche di affilatura.
Norme principal.i per la prevenzione degli infprtugi.
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DISEGNO.

CLASSE Î (Ore 4).
Esercizi elementari per l'addestramento alPuso degli stru-

menti da disegno - Principali problemi elementari relativi
alle rette, agli angoli, ai poligoni, alla circonferenza, alle
egrve più comunil, alle tangenti e ai raccordamenti - Esercizi
di scrittum sui disegni.
Rappresentazione dal vero di oggetti semplici (oggetti a

forme geometriche definite e qualche elemento naturale).
'Scale di riduzione: esercizi relativi.
Schiàzi a mano libera quotati di oggetti semplici interes-

santi la spécializzazione.

CLASSE II (Ore Û).
Elementi di proiezioni ortogonali e loro applicazione per

la rappresentazione di oggetti interessanti la specializza-
zione.

Schizzi dal vero quotati, col metodo delle proiezioni, di
oggetti ed attrezzi interessanti la specializzazione; loro ri-
porto in scala.
Lettura ed interpretazione di semplici disegni tecnici.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

AVVEMENZA. , Per quanto concerne le esercitazioni sarà dato
prevalente sviluppo al gruppo di esercitazioni riguardanti le spe-
cializzazioni attuate nel Corso.

Falegnaml.

CLASSE I (Ore 1Û.

Esercizi graduali diretti a far apprendere l'impiego degli
attrezzi più comuni - Esecuzione di prismi semplici - Eser-
cizi di giunzioni semplici, a spina, a foreella, a coda di ron-
dine, ecc. - Esecuzione di alcuni oggetti semplici (portacarte,
mensole, cassettine, portavasi, ecc.).

CLAssa II (ore 10).
Esercitazioni più complesse per la giunzione dei legnami,

con applicazione all'unione di pareti di legno con collega-
menti apparenti, seminascosti e nascosti.
Costruzione di attrezzi da falegname - Esercizi elementa-
ri e loro applicazione per la costruzione di infissi e di mobili
semplici - Esercizi di impiallacciatura e placcatura - Eser-
cizi di finitura, tinteggiatura e lucidatura.
Esercizi di lavorazioni- alle macchine fondamentali, (*).

Edill.

Cr;ASSE I (Ore ÎÛ).
Esercitazioni di formazione di malte di vario tipo, di cal-

gestruzzi, ecc. - Esercitazioni di semplici costruzioni murarie
a secco e con malta, tenuto conto degli usi locali e delle pos-
sibilità della Scuola.
Èsercitazioni sull'uso della livella, del filo a piombo, della

aguadra, e degli altri strumenti più comuni.
CLASSE II (OTO 1Û).

Esercitazioni di montaggio di semplici armature e impal-
cature - Esercitazioni di costruzione di elementi di sohti sem-
plici, di soffitti e di coperture - Costruzione di piccoli archi
e piattahande - Esercitazioni di intonaco, imbiancatura e di

finimento semplice - Assistenza alla preparazione e alla ese-

cuzione di semplici costruzioni in cemento armato.

Meccanic1,

ÛLASSE I (ore 10).
Esercizi graduali diretti a far apprendere l'impiego degli

attrezzi pitt comuni per l'aggiustaggio - Esercizi di traccia-
tura, taglio, piegatura, aggraffatura e saldatura dolce di la-
miere sottili, con applicazione alla costruzione di oggetti
semplici (solidi geometrici, cassettine, ecc.).
Esercizi di limatura di superficie piane parallele e ad an-

golo retto, con controllo a mezzo di squadra e guardadritti.
Esercizi di contornatura su lamiera di medio spessore.

CLASSE II (ore 10).
Esercizi di scalpellatura '- Esecuzione di incastri sem-
plici - Esecuzione di accoppiamenti prismatici con applica-
zione alla costruzione di attrezzi - Operazionil di raschia-
tura.

Operazioni semplici di fucinatura (spianatura, piegatura,
taglio, ecc.) --Esercitazioni di saldatura forte - Operazioni
semplici di tempei•a, ricottura, rinveniinento e affilatura de-

gli utensili più comuni.
,Esercizi dil filettatura con maschi e madreviti.
Esercizi di foratura con trapani a mano ed a motore .

Lavorazioni elementari alle macchine utensili nella Scuo-
la (*).

CANTO CORALE.

CrassI I e II (ore 1).

Richiami delle nozioni muëicali studiate nelle scuole ele-
mentari.
Canti patriottici - Canti regionali - Canti religiosi.

Corsa secondario biennale di avviansento al lavore
a tipo industriale per apprendisti elettricisti.

ORARIO.
Ore settimanali

Prove

classe classe d'esame
Materie d'insegnamento ;
Italiano.........se 3 3 s.o.

Geografia, storia e coltura fascista x 3 3 o.
.

Aritmetica e geometria . . . . . , 3 3 s. o.
Nozioni d'igiene . . . .

- 1 o.

Elementi di scienze e di elettrotecnica 0 4 o.

Disegno............ 4 4 g.
Esercitazioni praticite , , , . , 8 10 p.
Religione . . . . . . . . , , 1 1
Canto corale

. .. . , , . , , 1 1
.

Totali a . , 29 30

Programmi.

ITALIÀNO.
ÛLASSE I (Ore 3)

Scritto - Esercizi graduali di compòsizione su argomenti
conosciuti dalfalunno e sotto la guida dell'insegnante ;
Qualche semplice lettera familiare.

(') L'uso delle macchine a comando meccanico deve essere ri- (*) L'uso delle macchine a comando meccanico deve essgegi.
Servato af, soli alunni di età superiore al 14 anni, servato ai soli alunni di oth superiore ai Ikannt.
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Orale. - Facili letture di buoni autori moder'ni - Esercizi
di composizione orale.
Richiami degli elementi di grammatica studiag nelle classi

elementari, per mezzo di opportuni esercizi.

CIASSE IÍ (Ore 3).
ßeritto. - Riassunto di facili letture narrative - Esercizi

di.coroposizione . Esercizi di corrispondenza.
Orale. - Letture di brani di buoni autori moderni, di rac-

conti e descrizioni attinenti, oltre che alPeducazione morale
e civile, agli aspetti del lavoro.
Esercizi di grammatica e di sintassi in applicazione delle

nozioni già studiate.

GEOGRAFIA, STORIA E COLTURA FASCISTA.

CLASSE T Are ·¾-

Geografia. - Nozioni fondamentali di geografia generale
- Cenni sui principali Stati europei e sulle altre parti del
tuondo, con speciale, riguardo ai loro rapporti con PItalia.
Storia. - I principali avvenimenti e le figure piti rappre-

sentative della storia romana • La missione civilizzatrice')lf
Roma nel mundo - Il Cristianestmo.
'Cenni sulle invasioni barbariche, sulPordinamento feudale,
sui Comuni, le Repubbliche marinare e le Crociate, sulle
grandi scoperte geografiche, sul Rinascimento, sulle Signo-
rie e i Principati, stille dominazioni straniere in Italia, sulla
Rivoluziòne francese e il pei•iodo napolëonico.

OMSSE II (Ore. 3).

Geografia. - Nozioni di geografia fisica, politica ed econo-
mica dell'Italia, con particolare riguardo alla regione m cui

trovasi la Segola.
Le colonie italiane e loro importanza per la Nazione.
Cenni sui principali centri di produzione e di commercio

della regione - I principali mezzi di traffico e le più impor-
tanti vie di comunicazione.
Storia. - Il Risorgimento italiano: moti e figure princi-

pali - Le guerre d'indipendenza - Formazione dell'unità ita-
liana - Roma capitale d'Italia.
Cenni sulle imprese coloniali - La guerra mondiale, con

particolare riguardo all'Italia - Vittorio Veneto - I nuovi
confini dell'Italia - Il dopoguerra e la rinascita per opera
del Friscismo.
Cenni sull'attuale sviluppo economico delPItalia.
N.D. - L'insegnamento della Storia avrà carattere prevalente-

mente narrativo ed ane.ddotico con opportuni riferimenti geogra-
flci, dando maggiore importanza al periodo romano e alla storia
contemporanea dal Risorgirpento al Fascismo. '

Coltura fasciata. - Cenni sull'ordinamento dello Stato
fascista e sulle principali istituzioni del Regime - I doveri
del citstadino verso la Patria, la società nazionale e la fa-
miglia. '

ARITME.TICA. E GEOMETRIA.

CL.4SSE I (Ore 3).

Aritmetica. - Númeroei ésefcizi e problemi pratici, scritti
ed otali, sulle quattro" ol'>erhzibuf edn huineí•i interi e deci-
malf,· con speciale tignartlo 'a tjuelli" relativi al sistema, me-
trico decimale; eseretzi·gfadball di 'cal'col'o abbreviato e

rapido.
Multipli e divisori; determinazione del M.C.D. e m.c.m.

in casi semplici.

Frazioni ed operazioni con esse ; numerosi e semplici eser-
cizi e problemi pratici, scritti ed orali w Percentuali x Esers
cizi sulle misure non decimali (ore, gradi, misure inglesi).
Geometria.- Segmenti, angoli e loro misura; uso della

riga graduata e del rapportatore - Principali figure piane e

loro proprietà più signiilcative, enunciate solamente ovvero

ricavate sperimentalmente. .

Regole prat,iche per la misura della lunghezza della cir-

conférenza, dell'area dei principali poligoni, dell'area del

cerchio; problemi relativi con dati ricavati possibilmente ðµ
misure eseguite direttamente dagli alunni.

CIASSE II (Ore 3).

Aritmetica. - Numerosi problemi di carattere tecnico in
applicazione delle nozioni di aritmetica, scienze e tecnologia
.studiate nella prima classe.
Radice .quadrafa e sua .determinazione con la tavola dei

guadrati.
Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice ed ap

plicazioni.
. Interesse e sconto semplice - Facili problemi sulle leghe.
Geometria. - Ripetizione, mediante problemi pratici, delm

la materia svolta nella prima classe.
Appropriate e semplici nozioni sulPequivalenza e sulla si-

miliitudine delle figure piane, av.valendosi principalmente di
metodi.sperimentali; applicazioni pratiche.
Solidi geometrici piil comuni e regole pratiche per la min

sura della loro superficie e del loro volume; problemi prati•
ci con dati forniti dalPesperienza.

N.B. -- In armonia con quanto è detto nelle premesse, la scelta

dei problemi di aritmetica e geometria sarà fatta tenendo presenti
in particolar modo le

,
esigenze della specializzazidne del corso.

Per lo studio della geometria, si farà uso di strumenti di disegno
o di modelli o di qualche apparecchio di misura, quale la bi•

lancia. Particolare imliortanza dev'essere dato al calcolo rapido e
mentale.

Pei calcoli aritmetici sarà bene addestrare gli alunni all'uso
del regolo calcolatore.

NOZIONI D'IGIENE.

.

CLASSE II (Ore 1).

Cenni sugli organi e sulle funzioni del corpo uniano y

L'aria e la respirazione · Effettil dannosi del tabacco, spé,
cialmente nella giovane età Igiene delPalimentazione .
I danni delPabuso del .vino e delle altre bevande alcooliche a
Pulizia della persona, delle vestimenta e dell'ambiente .
Vantaggi dell'educazione fisica.

Cenni sulle principali malattie infettive e mezzi di difesa w

Igiene del lavoro - Soccorsi d'urgenza.

ELEMENTI DI SCIENZE E DI ELETTROTECNICAL

Scienze,

CLASSE I (OTe Ž).

I tre regni della natura - Gli animali e i vegetali più co.

mimi, con speciale riguardo a quelli che interessano prins
cipalmente la regione e le industrie locali.

Corpi solidi, liquidi e gassòsi e loro proprietà principali.
Forze . Peso dei corpi; bilanch e stadera - Peso specifi-

co - Cenni sul principio d'inerzia e sul moto uniforme e va-
rio - Cenni sui principî di Pascal e di Archimede e sulle lore
applicazioni.
Pressione atmosferica; barometro.
Cenni sul suono: p,roduzione, trasmissione e geloc 44e!

suono,

8
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Nozionil sul calore - Temperatura - Dilatazione dei corpi;
termometro , Mutamento dii stato fisico dei corpi - Sorgenti
di calore - Cenno sui combustibili d'impiego comune - Cen-
ni sulla trasformazione del calore in lavoro e viceversa :
nozione di cavallo-vapore - Cenni sui motori termici piii co-
mum.

Nozioni sulla luce e sulle sue proprietà principali.
Corpi semplici e compostil - Leghe - Aria ed acqua.
I minerali piil importanti per le industrie.
N.B. - L'insegnamento delle Scienze, limitato alle nozioni più

essenziali, dev'essere dato sempre in modo oggettivo ed integrato
da opportune letture scientiflche e yisite a stabilimenti.

Elettrotecnica.

Casse I (ore 4).

Pile a Concetto di corrente elettrica continua e di circuito

elettrico, studiati; complici analogie e facili esperimenti -

Numerosi e facili esercizi suit circuiti elettrici, da risolvere
aritmeticamente e con Pimpiego delle comuni tabelle.
Cenni sulla,potenza e sul lavoro della corrente continua

Rapporti tra le unità usuali di potenza e tra le unità usuali
di energia o lavoto.
Numerosi esercizi numerici, richiedenti l'ausilio della sola

pritmetica, circa l'impiego delle suddette unità,
Riscaldamento dei conduttori prodotto dalla corrente.
Proprietà principali e norme pratiche d'impiego dei mate

riali conduttori e isolanti più comunemente usati, utiliz
zando, per quanto è possibile, .campionari e collezioni.
Studio sperimentale dei principali fenomeni di magneti

smo ed elettromagnetismo.
Cenni descrittivi sulle appliicazioni dell'elettromagnetismo

a: sonerie, avvisatori, interruttori automatici, relais, ampe
rometri e voltometri elettromagnetici.

CLASSE II (OTO .

Cenno sugli effetti chimici della corrente - Nozioni sulla
galvanoplastica e sulla galvanostegia - Accumulatori: de-
senzione e cenno sul funzionamento, norme per il loro im-

plego.
Studio sperimentale dei principali fenomeni di induzione

elettromagnetica.
Descrizione del telefono e del microfono - Cenni sui sem-

plici impianti interni di telefonia.
Nozioni elementari sulle correnti alternate.
Nozioni sui trasformatori, <on particolare riguardo ai pic-

poli trasformatori per impianti domestici.
Denni descrittivi sulle macchine elettriche più comuni.
Cenni sui contat ori elettrici.
Descrizione delle principali applicazioni degli effetti calo-

rifici della corrente (lampade a incandescenza, apparecchi
per riscaldamento domestico, valvole fusibili, amperometro
e voltometro a filo caldo).
3fateriali vari impiegati negli impianti interni di illumi-

nazione e di riscaldamento e in quelle di sonerie: dimensioni
e prezzi, studiati con impiego dei cataloghi relativi.
Cenni elementari sulla telegraíla sistema Morse.
Cenni elementari sulle correnti alternate ad alta frequenza
t sul loro impiego nelle radiotritsmissioni.
Descrizione delte parti costituenti un apparecchio rice.

yente a valvola.
Infortuni che può produrre la corrente elettrica ; modo di

prevenirli.
DISEGNO,

CLASSE I (Ore 4 .

Esereizi eleinentari per Paddestramento alPnso degli stru-
menti da disegno - Problemi più importanti relativi alle ret-

te, agli angoli, ai poligoni, alla circonferenza, alle curve pit't
comuni, alle tangenti e ai raccordamenti . Scale di ridu-
zione; esercizi relativi.
Schizzi a mano libera quotati di oggetti semplici, scelti

fra quelli di comune impiego per l'elettricista.

CLASSE IÍ (OTO Ë).
Convenzioni prescritte per gli schemi elettrici.
Schemi di impianti semplici di illuminazione, sonerie, te-

Jefoni.
Schemi semplici di quadrii e di installazioni di piccoli mo-

tori.
Schemi semplici di stazioni per radiocomunicazioni.
Lettura e interpretazione di semplici disegni tecnici.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

CLASSE I (OPO 8).
Esercitazioni sull'impiego degli attrezzi ed utensili da iin

stallatore elettricista.

Preparazione dei materiali per gli impianti.
Ginnzioni e saldature dei conduttori.

Montaggio e smontaggio di interruttori, valvole, porta-
lampade, sonerie, ecc.
Installazione di semplici impianti di sonerie.
Verifica dei detti impianti, ricerca di guasti eventuali e

loro riparazione.
Crasse II (ore 10).

Installazione di semplici impianti per illuminazione e per
piccoli motori -Impianti interni con tubo, incassati, con

cavo sotto piombo, ecc.
Verifica dei detti impianti, ricerca di guasti eventuali e

loro riparazione.
Impianti semplici di telefoni interni.
Installazione di contatori e di altri apparecchi di misura.
Esercizi di trasmissione e ricezione dei segnali Aforse.
Smontaggio, montaggio e verifica di apparati r. t.
Pratica dell'uso di apparati r. t.

CANTO CORALE.

Classi I e II (ore 1).
Richiami delle nozioni innsicali studiate nelle Scuole ele-

mentari
Canti patriottici - Canti regionali - Canti religiosi.

Corso secondario biennale di avviamento al lavoro
a tipo industriale femminile.

ORARIO.

Ore settimanall

1 II
classe classi Jesame

Alateric d'insegnainento :
Italiano.........x, 4 4 s.o.

Geografia, storia e colturn fascista , 3 3 0.

Aritmetira e geometria . . . . , 3 3 s. o.

Elementi di scienze . . . . . . .
2 - 6.

Nozioni di economia domestica, di

igiene ed esercitazioni , , , , , I 4 a. p.
Disegno . . . , . , a a x . a 4 4 g.
Lavori donneschi , , , , , , ,

10 12 p.
Religione . . . . . . . . . . 1 1
Canto corale

. . , , , , , , , 1 1

Totali . , . 32 32
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Programml,

ITALIANO.

Crassa I (ore 4).

ßeritto. - Esercizi graduali di composizione su argomenti
conosciuti dall'alunna e sotto la guida dell'insegnante -

Qua.lche semplice lettera familiare.
Grale. -- Facili letture di buoni autori moderni - Esercizi

di composizione orale.
Richiami degli elementi di grammatica studiati nelle classi

eleinentari, -per mezzo di opportuni esercizi.

Crasse II (ore 4).

ßeritto. - Riassunti di facili letture narrative - Esercizi
di; clomposizione - Esercizi di corrispondenza.
Orale. - Letture di brani di buoni autori moderni, dit

racconti e descrizioni attinenti, oltre che all'educazione ano-

Tale e civile, ägli aspetti del lavoro femminile.
Eserciszii di grammatica e di sintassi in applicazione delle

nozioni già studiate.

GEOGRAFIA, STORIA E COLTURA FASCISTE.

Crasse I (ore 3).

Geografia. - Nozioni fondamentali di geografia generale
- Cenni sui principali Stati europei e sulle altre parti del
mondo, con speciale riguardo ai loro rapporti con l'Italia.
ßtorio - I principali avvenimenti e le figure più rappre-

seutative della storia romana - La missione civilizzatrice di
Itoma nel mondo - Il Criistianesimo.
Cenni sulle invasioni barbariche, sull'ordinamento feuda-

le, .sui Comuni, le Repul)blÍche alarÏnare e le Òrociate, sulle
grapdi scoperte geografi'ché, äuf Innascimento, sulle Signo-
rie e i Principatii, sulle dominazioni straniere in Italia, sul-
la Rivoluzione francese e il periodo unpoleonico.

CLASSE II (Ore 3).

Geografi«. --- Nozioni di geografia fisica, politica ed eco-

nomica dell'Italia,. con pagticolare.riguardo alla regione in
cui, trovasi la scuola. .

.

Le colonie italia.ne,e Jor.o igngortanga.per la Nazione.

Cenni sui principali centri ,di ,prodqzique, e di commercio
della regione - I pringiipAli.mezzi dj tragico e le più impor-
tanti .vie di comunicazione.
ßtoria. - Il Risorgimento italiano: moti e figure princi-

pali - Le guerre d'indipendenza - Formazione dell'uni.tà ita-
liana - Roma capitald d'Italia.
Cenni sulle imprese coloniali - La guerra mondiale, con

particolare riguardo all'Italia - Vittorio Veneto - I nuovi
confinil delPItallia - Il dopoguerra e la rinascita per opera
del Fascismo.
Cenni sull'attuale sviluppo economico delPItalia.

N.B. - L'insegnamento della Storia avrà carattere prevalente-
mento narrativo ed aneddotico con opportuni riferimenti geogra-
flei, dando maggiore importanza al periodo romano e alla storia
contemporanea dal Risorgimento al Fascismo.

Coltura fascista. - Cenni sull'ordinamento dello Stato
fascista e sulle principali istituzioni del Regime - I doveri
del eittadino verso la Patria, la società nazionale e la fa-
miglia.

AITITMETICA E GEO31ETRIE,

Casse I (ore 3).
Aritmetica. - Numerosi esereizi e problemi pratici,, scriÞ
I ed orali, sulle quattro operazioni con numeri intert e de-

cimali, con speciale riguardo a quelli relativi al sistema mes

trico decimale; esercizi graduali di calcolo abbreviato e anens

tale - Multipli e divisori; determinpione in casi semplici
del M.C.D. e del m.c.m. - Frazioni ed operazioni con
esse: numerosi; e semplici problemi pratici scritti ed orgli a

Percentuali.

Geometria. - Segmenti ed angoli; loro misura con una;
data approssimazione; uso della rîga graduata e del raps
portatore - Principali figure piane e loro proprietà più si,
gnificative, entinciate solamente o ricavate da misure die
rette - Regole pratiche per la misura della lunghezza di una;
circonferenza, dell'area deil principali poligoni, de1Parea del
cerchio; problemi relativi con dati ricavati a preferenza da
misure eseguite direttamente dalle alugne,

Casse II (ore 3).
Aritmetica. - Numerosi problemi di carattere tecnico 112

applicazione delle nozioni di aritmetica studiate nella primé
classe.
Misure a base non decimale (tempo, ggoli, principali inis

surce monete estere) e relati,ve operazioni - Esercizi ed aps
plicazioni.
Radice quadrata e sua determinazione con la tavola dei

quadrati; facili applicazioni aritmetiche e geometriche.
Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice ed appli,

cazioni - Interesse semplice e sconto semplice.
Geometria. - -Ripetizione, mediante problemi pratici, del.

la materia svolta nella prima classe. '

Principali figure solide e regole pratiche.per la misträ dels
la loro superficie e del loro volume.

N.D. - In armonia con quanto è detto nelle promesse, 16 sceÏtg
dei problemi di aritmetica e di geometria sarà fútta tenendo pre,
senti in particolar modo le esigenze della specializzazione del corso.

Per 10 studio della geometria si farà uso di strumenti di dise-
gno o di modelJi o di qualche apparecchio di misura, quale la
bilancia. Particolare importanza deve essere data al calcolo rapi-
do e mentale.

ELËMENTI DI SCIENZE.

CL.4SSE I (Ore 2). -

I tre regni della natura - Gli animali e i vegetali più cãs
muni con speciale riguardo a quelli utili e dannosi che intes
ressano principalmente la regione.
Corpi solidi, liquidi e gassosi e loro proprietà principali.
Nozioni sulle forze e sul peso dei corpi: bilancia e stades

ra - Peso specifico.
Cenno sul principio di Archimede e sulle sue applicazioni,
Pressione atmosferica; barometro.
Nozioni sul calore - Temperatura ; termometro - Cenni sul

mutamento di stato dei corpi - Cenni sui combustibili più
comuni.
Il magnetismo e Pelettricità ; cenni si111e principali applis

caziom.

Brevi cenni sulle materie prime e i prodotti delle industrie
che trovano applicazione nelle aziende domestiche e nei las
horatori femminili.

N.B. - L'insegnamento delle scienze, limitato alle nozioni più
essenziali, deve essere dato sempre in modo oggettivo ed integrato
da opportune letture scientifiche e visite a stabilimenti.

NOZIONI DI ECONOMIA DOMESTICA, DI IGIENE<
ED ESERCITAZIONI.

Cussa I (ore 4)
Cenni elementari sugli organi e sulle funzioni principali

del corpo umano - Igiene dei sensi - Pulizia della persona a

Vantaggi delPeducazione fisica.
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Igiene della casa - L'aria e la respirazione - Norme per la
ventilazione degli ambienti - L'importanza delle piante per
la salubrità dell'aria - I fiori come elemento decorativo della
casa.

L'acqua, sue proprietA e suoi usi.

Importanza dell'illuminazione e del riscaldainento dei lo-
cali - Vari tipi di illuminazione e di riscaldamento.
Pulizia e conservazione della casa e del mobilio.

Esercitazioni. - Nomenclafure ordinate - Conversazioni e
letture su argomenti che rispecchino la casa e la vita fami-
liare - Pulizia e ordine della persona e del posto di lavoro.
Esercitazioni di giardinaggio e di orticoltura; allevamento

di animali da cortile.
entuali esercitazioni di bachicoltura o altro allevamento

speciale, tenuto conto delle esigenze locali e delle possibilità
della Scuola.

CL.4SSE II (OTO 4).
I corredii per la casa e per le persone - Nomenclature or-

diriate ad essi relative - Conservazione e manutenzione della
biancheria e delle Testimenta.
Detersivi più comuni.
Gli alimenti dal punto di vista economico, nutritivo e igie-

mco.

Scelta ed acquisto dei commestibili - Composizione di pa-
sti semplici familiari - Preparazione degli alimenti e loro
cottura - Come si apparecchia la anensa - Modo di stare a

,tavola, di servire, di sparecchiare, di rigovernare.
L'alimentazione del bambino e del malato.
unÏWilla maÌattie infettive e mezzi di difesa - Soccorsi

d'urgenza.
EsercitáoÃi. - Esercizi di lavatura, smacchiatura, sti-

Tatura, con mezzi familiari.

DISEGNO.

CLAsse I (ore 4).

Esereizi eleinentari per l'addestramento all'uso degli stru-
menti da disegno - Principali problemi elementari relativi
alle rette, agli angoli, ai poligoni, alla circonferenza, alle
tangenti e ni raccordamenti - Esercizi di scrittura sui di-

segm.
Rappresentazione 41al vero di oggetti semplici (oggetti a

forme geometriche definite e qualche elemento naturale).
Applicazione degli esercizi precedenti al disegno di mo-

tivi ornamentali attinenti ai lavori femminili.

CLAsse II (ore 4).
Disegno di cifre e monogrammi - Rilievo dal vero di ele-

menti naturali, traendone elementi decorativi di applica-
zione a lavori femminili.
Esercizi semplici di coloritura.

LAVORI DONNESCBI.

CLASSE I (OTO 1Û).
Esercitazioni elementari di cucito in bianco, con esecu-

zione a mano dei punti più comuni, di occhielli, orli, ecc.,
con applicazione su oggetti semplici di biancheria da c:a.
Metodi pratici per .il taglio e la confezione di capi di bian-
heria per neonato e di grembiuli per hambini.
Esercitazioni sui più facili punti di ricamo in bianco,

su .motivi possibilmente studiati dalle alunne.
Esercitazioni di rammendo e rattoppo casalingo.
Esercizi di lavori semplici a maglia, con ferri e con unci-

netto.

CL.4SSE II (OPO 12).

Metodi pratici per il taglio e la confezioue di capi di bian-
cheria persouale tra i più semplici, e di vestitini per i bam-
bini e per le alunne che frequentano la scuola.

Ricami facili in bianco e a colori su disegni studiati dalle
alunne.
Itammendo su tela e su stoffe diverse.
Lavori a maglia con ferri e con uncinetto.
Eserciti di cucito con la macchina a mano.

N.B. - La maestra di lavoro avrà cura di dare, di volta in
volta, criteri pratici ed economici sulle materie prime adatte ai
singon lavori o sui loro prezzi correnti, e farà anche apprezzare
giustamente il valore della mano d'opera.

CANTO CORALE.

Cussi I e II (ore 1).

Itichiami delle nozioni musicali studiate nelle scuole ele-
mentari.
Canti patriottici - Canti regionali - Canti religiosi.

Corso secondario biennale di avviamento al lavoro
a tipo commerciale,

ORAltIO.

Orc sekimanali

classo classe d'esame
Materie d'insegnamento:
Italiano . . . . . . , , , . . 5 4 s. 0.

Storia e coltura fascista . , . . . 2 2 0.

Geografia - 2 2 0.

Elementi di scienze o nozioni d'igiene 2 3 o.

Aritmetica e geometria . . . . . .
I 3 s. o.

Elementi di computisteria, di ragione-
ria e di pratica commerciale . . .

2 5 s. o.

Nozioni d'arte del vendere ed elementi
di merceologia . . . . . , . .

2 3 0.

Calligrafia . , , :. x . . . . .
2 2 g.

Disegno ....x...,,. û - g.
Iteligione . . , , . . . . . . 1 1

Canto corale , , . . . . . , , 1 1

Totali . . . 26 26

Dattilografia (facoltativa) , , , , S 2 p.

Programmi.

ITALIANO.

CLASSE Î (OPO 5).

ßcritto. - Esercizi graduali di composizione, sotto la

guida dell'insegnante, su argomenti conosciuti dall'alunuo
- Saggi di composizione su cose e fatti della vita che circonda
il fanciullo - Qualclie semplice lettera familiare.
Oralc. - Facili let ture di buoni autori moderni, di rac-

conti e di descrizioni intorno al lavoro nelle sue varie mani-
festazioni - Esercizi- di composizione orale.
Letture di brani classici di prosa e di poesia di particolare

valore per la coltura.e l'educazione.
Elementi di grammatica con richiami e complementi delle

nozioni apprese nelle classi elementari e con ulteriori accenni
di fonetica, morfologia e sintassi semplice.



14-n-1930 (IX)' GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITILIX x N. 265 4805

CLASSE.11 (Ore 4).

ßcritto. - Descrizioni e narrazioni ispirate dalla realtà -

Facili parafrasi e riassunti di letture narrative - Esercizi su
vari argomenti di corrispondenza familiare.
Orale. - Lettura di brani di opere moderne, di racconti

e descrizioni attinenti, oltre sche alla educazioile morale e

civile, agli aspetti del lavoro e del commercio nelPepoca con-
temporanea.
Lettura e commento di brani classici di prosa e di poesia

adatti alla coltura e all'educazione del carattere e del gusto.
Esercizi di conversazione su argomenti pratici.
Esercizi di grammatica e di sintassi in applicazione delle

nozioni già studiate.

STORIA E COLTURA FASCISTA.

CLASSE I (Ore 2).
Storia. - Roma nei tre periodii monarchico, repubblicano

e imperiale - I principali avvenimenti e le figure più rap-
presentative - La missione civilizzatrice di Roma nel mondo
. 11 Cristianesimo.
Cenni sui nuovi regni romano-germanici, sulla civiltà ara-

ba, still'ordinamento feudale e la cavalleria.
Ì Comuni e le Repubbliche marinare - Cenni sulle Crociate

a Le grandi scoperte geografiche e le invenzioni che hanno
determinato lo sviluppo sociale ed economico della ci.viltà
moderna.
Cenni sul Rinasciniento nelle arti, nelle lettere e nella

vita italiana.
Cenni sulle Signorie e i Principati, sulla preponderanza

straniera in Italia; sulla Riforma protestante e la Controri-
forma cattolica; sul predominio spagnolo in Italia.
Cenni sulla Rivoluzione fraticese e sul periodo napoleoni-

co - Il Congresso di Vienna.

ÛLASSE II (Ore Ê).
ßtoria. - Il Risorgimento italiano: moti e figure princi-

pali, lo Statuto Albertino, le guerre d'indipendenza, forma-
zione delPunità italiana, Roma capitale d'Italia.
Le imprese coloniali.
La guerra mondiale, con particolare riguardo alPItalia -

3°ittorio Veneto - I nuovi confini de1PItalia.
11 dopoguerra e la rinascita per opera del Fascismo - II

hute.
Elementi di storia economica. - Sviluppo civile ed econ>

inico delPItalia dal 1815 al 1861; Pinizio della grande indus
stria; le costruzioni ferroviarie; la marina mercantile.
Le condizioni dell'Italia dal 1861 al 1870 ; la restaurazione

finttnziaria e la costruzione dello Stato unitario.
L'Italia dal 1870 al 1914; la politica coloniale; l'ascensio.

ne economica; lo sviluppo demografico e l'emigrazione.
L'Italia nel suo sviluppo civile ed economico dal 1914 ad

oggi - Gli Italiani all'estero.
-N.B. --- L'insegnamento della Storia avrà carattere prevalente-

Thente narrahvo e aneddotico con opportuni riferimenti geogranci,
datido mageore importanza al periodo romano e alla storia con-

tentporanea dal Risorgimento al Fascismo.

Coltura fasciata. - Cenni sull'ordinamento dello Stato
fascista e sulle principali istituzioni del Regime - I doveri
del cittadino verso lo Stato, la società e la famiglia,

GEOGRAFIA.

Cassa I .(ore 2).
Nozioni di geografia astronomica - T2ettura delle carte geo-

grafiche.

Cenni di geografia fisica ed antropica: ac.gue oceaniche e
continentali, terre emerse, Patmosfera e il clima, fenomeuÏ
vulcanici - L'uomo: popolazione, razze, lingue, religioni,
rdinamenti politici, emigrazione e colonie.
L'Europa in generale - Cenni sui principali Stati europei

con speciale riguardo alle loro relazioni con PItalia.
L'Italia in particolare : notizie di geografia fisica, antrés

pica, politica ed economica - Le varie regioni con specialé
viguardo a quella in cui trovasi la scuola.

Omsse II (ore 2).

Le altre parti del mondo in generale, con spëciale riguärdo
ai loro rapporti con PItalia.
Le colonie italiane e loro importanza per la Nagione.
Uenni sulla produzione e sul commercio. - I principali

prodotti grezzi e lavorati: loro distribuzione, lavoradioñe e

commercio, con particolare riiguardo al carattere e alle.ne<
cessità della regione ove sorge la scuola.
Comunicazioni e trasporti: le vie ed i mezzi dello scambig

e del traflico, trasporti terrestri, navigazione interna e má
rittima, porti, comunicazioni aeree, movimento postale, teld
grafico e telefonico - Radiocontunicazioni.
Commercio: forme, correnti e intensità del traflico; cötä-

mercio interno ed estero; fiere e mercati nazionali e internia
zionali.

ELEMENTI DI SCIENZE E NOZIONI D'IGIENE.

CLAsse I (ore 2).

Scienze. - I tre regni della natura . Og aniinali verte-
brati più comuni; principali caratteri differenziali fra mams

miferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci - Gli animali invertes
brati più comuni.
Gli animali più utili alPuomo, con particolare riguardo à

quelli che interessano le industrie locali.
Gli animali più nocivi all'uomo; mezzi di difesa.
Corpo umano e sue principali funzioni.
Cenni sulla struttura e sulla vita delle piante - Le più

comuni piante utili (piante alimentari) tessili, medicinali,
combustibili), con speciale riguardo a quelle che interessa-
no le industrie locali - Le più comuni piante dannose.
Ïgiene. - L'aria e la respirazione - Effettil dannosi del

tabacco, specialmente nella giovane età - Igiene delPalimen-
tazione - Vitamine e loro importanza - Alcoolismo - Pulizia
della persona, delle vestimenta e delPambiente.

CLASSE II (Gre Û).

ßcienze. - Corpi solidit, liquidii, gassosi; cenni sulle loro
proprietà generali.
Nozioni sulle forze e sul peso dei corpi - Leva - Bilance a

Cenni sul principio d'inerzia, sul moto uniforme e vario.
Dimostrazione sperimentale dei principt di Pascal e di

Archimede - Peso specifico - Pressione atmosferica; baro-
metro.
Cenni sul suono.
Nozioni sul calore - Temperatura - Dilatazione dei corpi;

termometro - Mutamento di stato fisico dei corpi - Cenno
sui combustibilio d'impiego comune.

Nozioni sulla luce e sugli strumenti ottici più semplici.
Nozionii sul magnetismo e sulPelettricità; cenno sulle àý

plicazioni più comuni.
Cenni di metereologia.
Corpi semplici e composti - Leghe - 'Aria è acqua.
Qualche minerale tra i. più importanti ner Pindustria e

Pagricoltura.
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Igienc. - Vantaggi dell'educazione fisica.
Infezione e mezzi di difesa; malaria, tubercolosi, tifo,

tracoma - Influenza dell'igiene sulla morbilità e sylla mor-
talità.
Igiene del lavoro a Malattie professionali - Soccorsi d'ur-

genza.

N.B. - L'insegnamento delle scienze, limitato alle nozioni più
essenziali, deve essere dato sempre in modo oggettivo ed integrato
da opportune letture scientifiche e visite a stabilimenti.

ARITMETICA E GEOMETRIA.

CLASSE I (Ore 4).

Writmetica. - Numerosi esercizi e problemi pratici, scrit-
i ed orali, .sulle quattro operazioni con numeri interi e de-
cimalii, con speciale riguardo a quelli relativi al sistema me-
trico decimale; esercizi graduali dit calcolo abbreviato e

mentale - Potenze.
Caratteri di divisibilità più comuni - Numeri primit e

scomposizione dei numeri in fattori primi - M. C. D. e m.
c. m. di) due o piiù numeri.
Frazioni ed operazioni con esse ; numerosi e semplici pro-

blemi pratici scritti ed orali.
Geometria. - Segmenti x Angoli - Rette perpendicolari -

Refte parallele.
Poligonii: în particolare triangoli, quadrangoli e loro pro·

prietà fondamentali; poligoni regolari - Circonferenza .

Cerchio.

CLASSE II (Ore 3).

Aritmetica. - Uso di semplici formule letterali per espri-
mere regole di calcolo o di misura, e per mostrare come da
tali regole possgno esserne dedotte altre.
Uso delle parentesil - Calcolo del valore che un'espressiione

letterale assume per assegnati valori numerici delle lettere
che vi compariscono.
Regola per l'estrazione della radice quadrata con assegna-

ta approssimazione; applicazioni.
Rapporti e proporzioni - Problemi del tre semplice e com-

posto (regola pratica, enetodo delle proporzioni) - Problemi
sulle regole di aniscuglio e di società.
Geontetria. -- Misura dei segmenti, degli angoli, dei poli-

goni, della circonferenza e del cerchio (regole pratiche) -

Applicazionii.
Solidi geometrici più comuni e regole pratiche per la mi-

sura della^1oro superficie e del loro volume; problemi rela-
tivi.

N.D. - In armonia con quanto è detto nelle premesse, la scelta
dei problemi di aritmetica e geometria sarà fatta tenendo presenti
in particolar modo le esigenze dell'indirizzo del corso. Per 10
studio della geometria, si farà uso di strumenti di disegno o di
modelli o di qualche apparocchio <ii misura, quale la bilancia.
Particolare importanza deve essere data al calcolo rapido e men-
tald.

ELESIENTI DI COMPUTISTERIA, DI RAGIONERIA
E DI PRATICA COM31ERCIALE.

AVVERTENZA. -- Il <locente avrà cura di sviluppare maggiormente
le nozioni che più si riferiscono alle esigenze locali, avendo però
sempre presente che l'insegnamento è impartito a giovanetti che
provengono dalle scuole elementari e che, quindi, deve essere dato
in forma semplice e mediante continui esempi ed esercizi. Nel valu-
tare i lavori scritti dagli alunni dovrà darsi giusto peso ,alla forma
esteriore e alla buona calligrafla.

CLASSE I (Ore 2).
Nozioni sulle principali misure e monete estere - Compra-

yendita di merci; mediatori e sensali - Calcoli, percentuali.

Interesse e sconto commerciale.semplice.
Nozionii pratiche sulla cambiale e sui titoli aflini.
Esercitazioni di corrispondenza commeróiale e di compila-

zione di documenti'.

CLAsa: II (ore 5).
Conto e sue forme - Conti correnti semplici e ad interesse.
Titoli dello Stato;.investianento di capitali in titoli dello

Stato e perceutrale d'impiego.
Nozionii elementari sulle aziende conunerciali - Patrimonio

e suoi elementi - Învent;ario - Principali operazioni; con ter-
zi (acquisto di mere -spese relative, calcoli preventivi= di
ricavo di meret, ecc.) e e,on banche (sconto di effettia, distina
te di sconto, depositi in conto corrente, prelevamenti) -

Scritture - Libri obbligatori per il commerciante - Registri
elementari - _Metodi più comuni di registrazione dei fatti
amministrativi.
Esercitazioni pratiche di scritture. di un esercizio della

durata di almeno tre mesi.
Bilancio a fine eser<'izio.
Nozioni elementari sull'organizzazione dei meicati al mi-

nuto, sulla legislazione commerciale dei negozi, sui mer-
cati d'acquisto - Conoscenza dei anercatii di vetidita e nozio.
ni pratiche sui prezzi di costo e di vendita delle merci.
Esercitazioni di corrispondenza commerciale.in rapporto

alle operazioni che si; svolgono in una azienda commerciale.

NOZIONI D'ARTE DEL VENDERE ED ELEMFAT T

DI MERCEOLOGIA.

AVVERIE.NZA. - Le lezioni di arte del vendere avranno carattere
essenzialmente pratico e consisteranno principalmente in esempli-
ficazioni tipiche. Esse verranno integrate con visite a importanti
e ben organizzatt magazzini di vendita. Come indirizzo generale
si terrà presente che il primo anno riguarda l'aspetto materiale
della vendita; il secondo, l'aspetto psicologico dei rapporti con la
clientela.

CLASSE I (OT€ Ž).
Arte del tendere. - Organizzazione materiale del nego-

zio - Presentazione delle merci al banco - Indicazioni relas
tive alle loro qualità e ai modi possibili di loro impiego -

Preparazione per la consegna delle merci vendute (involtig
pacchi, ecc.) - Conteggio rapido dei prezzi di vendi.ta . No·
zioni elementari .sulla réclame dei negozi, con particolare
riguardo alle vetrine · Avviamento alla conversazione col
cliente.
Elementi di merceologia. - Nozioni descrittive sulla tec-

nologia dei più importanti prodotti della regione, possibili
mente integrate con visite a stabilimenti industriali,

CLASSE II {Ore 3).
Arte del vendere. -- L'arte della conversazione col cliente

- Come si forma e come si sviluppa la clientela . Assorti-
mento delle merci - Cenni di psicologia del consumatore.
Elementi di merceologia. - Presentazione di campioni

delle merci più comuni agli alunni, pár insegnar loro pra-
ticamente i modi di riconoscimento delle qualitù, delle adul-
terazioni e delle falsificazioni . Impieghi più cotiluni del
prodotti, avuto riguardo anche ai loro caratteri qualitativi,

CALLIGRAFIA.

CLASSE I (Ore 2).
Esercizi di corsivo e di rotondo.

CLASSE II (OTO ).
Continuazione di esercizi di corsivo e di rotondo.
Intestazioni in inglese - Prospetti numerici e disposizione

estetica.
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DISEGNO. Programmi.

CLASSE I (Ore 3). ITALIANO.

Disepio a mano libera. - Tracciamento di sëgnieliti ret.
tilinei in ogni direzione e loro divisione ad occhio - Traccia-
menÏo di angoli, di rette perpendicolari e parallele.
Tracciamento di poligoni e di circonferenze.
Copia dal vero a semplice contorno di oggetti comuni

31otivi ornamentali semplici · Fregi.
Disegno a memoria di cose semplici osservate.
Disegno geometrico. - Esercizi elementari per Paddestra-

mäno all'uso degli strumenti da disegno.
Facili problemi relativi alle rette, agli angoli e alle figure

piane più comuni in coordinazione con Pinsegnamento della
geometria - Esercizi di scrittura su disegni.

DATTILOGRAFIA (facoltativa).

CLASSE I OTO Ž).

Nomenclatura dei principali pezzi che compongono le inäc-
chine per scrivere - Parti del carrello e loro uso - Tastiera
universale e sua suddivisione - Esercizi per la posizione delle
dieci dita - Dettato e copiatura di lettere commerciali e di
fatture.

CLÄSSE IÍ (OPS 2).:

Esercitazioni varie - 'Applicazioni steno-dattilografiche -

Gare di velocità e di precisione.

CANTO CORALE.

CL.assi I e II (ore 1)

nichiami delle nozioni musicali studiate nelle Sääole ele-
mentari.
Canti patriottici - Canti regionali - Canti religiosi.

Corso secondario biennale di avviamento al lavoro
a tipo alberghiero.

ORARIO.

Ore settimanali
trovo

classe classe d' esame

JIaterie d'insegnamento :

Italiano . . . . . . . , , , , 3 3 s. o.
Storia politica e storia dell'arte , , 2 2 o.

Geografia generale e turistica , y a 2 2 o.

Coltura fascista , , , , , , , y - 1 o.

Lingua francese
. , , , . . , , 6 4 s. o.

Lingua inglese o tedesca . , , w ,
- 5 s. o.

Matematica e contabilità alberghiera 3 2 s. o.

Igiene .........., 1 1 o.

Elementi di scienze e di merceologia . 2 3 o.

Disegno.,,,,,,,,,. 2 - g.
Calligrafia . . , ,. . . , , . . 1 1 g.
Tecnica alberghiera ed escre. pratiche G G p.

Religione . , , / , , , - , , , 1 1
Canto corale , , ,. , , , , , , 1 1

30 32

OLASSE I (OTO 3).

ßcritto. - Esercizi graduali di composizione su argo-
Inenti conosciuti dall'alunno - Riassunti di facili letture
narrative - Esercitazioni varie di carattere pratico (dos
intínde di assunzione in servizio e risposte relative; rispor
ste a richieste di camere e di tariffe; compilazione di indi•
rizzi, di telegrammi e di fonogrammi; richiesta d'infm•mns
zioni sul personale che offre Fopera propria).
Brevi relazioni su visite ad agenzie di viaggio e a ggandi

alberght.
Orale. - Letture di passi di autori scelti, specialmente

fra quelli che possono dare all'alunno più precisa conos

scenza della propria regione - Letture da riviste turistiche -
Esercizi di recitazione di prose e poesie - Richiamd degli
elementi grammaticali studiati nelle classi elementari, peli
mezzo di opportuni esercizi.

Ordse II (ore 3).

ßcritto. - Esercitazioni aventi per oggetto, di preferenza,
la vita e il lavoro d'albergo Risposte a clienti che chies
dono notizie o informazioni di carattere alberghiero e turis

stico - Sollecitazioni di pagamento - Relazioni su visite &

mtisei, monumenti, stabilimenti, mostre, esposizioni.
Orale. - Letture di brani di buoni autori moderni, di

racconti e descrizioni attinenti alla educazione morale e cia
vile e agli aspetti del lavoro - Recitazione di· dialoghi e di!
una commedia = Esercizi di grammatica e di sintassi in

applicazione delle nozioni già studiate.

STORIA POLITICE E STORIE DELL'ARTE.

CLASSE I (OT€ Ž).

ßtoi'io politica. - I principali avvenimenti e le figure piik
rappresentative della storia romana - La missione civiliz<
zatrice di Roma nel mondo - Il Cristianesimo.
Cenni sulle invasioni barbariche, sull'ordinamento feus

dale, sui Comuni, le Repubbliche marinare e le Crociate,
sulle grandi scoperte geografiche, sulle Signorie e i Prin«

cipati, s¯ulle dominazioni straniere in Italia,
storia dell'arte. - Cenni sui principali monunienti dels

l'antichità greca e romana e sui monumenti del Medioevoi
e del Rinascimento, con particolare riguardo a quelli della
regione in cui trovan la scuola.

OCasse II {ol·e 2).

ßtoria politica. - Cenni sulla Rivoluzione francese e sul

periodo napoleonico.
11 Risorgimento italiano: moti e figure priticipali - Lú

guerre d'indipendenza a Formazione delPunità italiana
Roma capitale d'Italia.
Cenni sulle imprese coloniali.
La guerra mondiale, con particolare riguardö alPItalia a

Vittorio Veneto . I nuovi' confini d'Italia.
Il dopoguerra e la rinascita per opera del Fascismo . II

Duce.

N.B. -- L'insegnamento della Storia avrà carattere prevalente-
mente narrativo ed aneddotico con opportuni riferimenti geografici,
dando maggioro importanza al periodo fomano e alla storia oon-
1emporanea dal Risorgimento al Fascismo.
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Storia delfahr. - Cenni sui principali monumenti dai usate, che abbiano attinenza col servizio alberghiero e turi-
Rinascimento ai giorni nostri, con particolare riguardo a stico - Facili conversazioni nella lingua inglese o tedesca
quelli della regione in eni trovasi la scuola; stili e scuole relative al lavoro e alla vita d'albergo - Esercizi di tradu-
artis_tiche. zione orali e scritti.

GEOGRAFIE GENERALE E TURISTICE. MATEMATICE E CONTABILITA' ALBERGIIIElìK.

LÀSSE I° (Ore 2)• LASSE I (Ore 3).

¾oziöhi fondainentali di geografia generale - Lettura di
carte géografiche e topografiche.

enni sui principali Statii europei e sulle altre parti del
mondo, con speciale riguardo ai loro rapporti con l'Italia.
3Tozioni relative alle popolazioni, razze, lingue, costumi.

religioni, ordinamenti politici dei principali Stati del mondo.
yll carattere turistico <li un paese ed elementi che lo co-

stituiscono.
.Cenni intorno alle più importanti organizzaziopi turistiche

nazionaþ e straniere.

Aritmetica. - Esercizi-e problemi pratici, deritti ed orali,
sulle quattro operazioni con numeri interi e decimalig con

speciale riguardo a quelli relativi al sistema metrico deci-
male; eserciei di calcolo abbreviato e mentale - Caratteri di
divisibilità più comuni - Determinazione in casi semplici del
M. C. D. e del m. c. m. - Frazioni ed operazioni con esse;
applicazioni pratiche - Problemi sulla regola del-tre sem-

plice.
Geometria. - Principali figure piane e solide e regole per

la loro misura - Esercizi di applicazione.

CLÀSSE II (Ore 2).

Notizie di geografia fisica, politica, economics d'Italia,
con particolare riguardo alla regione in cui trovasi la scuola.
Le colonie italiane e loro importanza per la Nazione.
11 movimento dei forestieri in Italia - Le stazioni climati-

che (alpine, marine, lacuali) ed idrominerali d'Italia - Città
prevalentemente artistiche - .Linee ferroviarie italiane , Li-
nee di comunicazione con l'estero'-.Le principali linee ferro
viarie· internazionali - Servizi di navigazione nazionali -
P dgüli linde'di navigazionc internazionali . Linee di na-
V1garaone aerea.

COLTURE FASCISTE.

ÛLASSE II (Ore 1).

Cenni sull'ordinamento dello Stato fascista e sulle prin
cipali istituzioni del Regime - I doveri del cittadino verso

la. Patria, la società nazionale e la famiglia.

N.D. - In armonia coli quanto è detto nelle premesse, la scelta
dei problemi di aritmetica e geometria sarà fatta tenendo presenti
in particolar modo le esigenze della specializzazione del corso. Per
la studio deHa geometria, si farà uso di strumenti di disegno o di
modelli o di qualche apparecchio -di misura, quale la bilancia.
Particolare importanza deve essere dato al calcolo rapido e men-

tale.

OpAssrs II (ore 2).

Contabilità d'albergo. - Nozioni sulle misúre e monete
estere - Percentuali - Interesse e sconto semplice.
Tasse di bollo e di soggiorno - Compilazione dei bollettini

d'arrivo e di partenza - Compilazione di conti di ristorante
- Calcolo del costo dei pasti - Determinazione dei prezzi -
Il giornale d'albergo; come si desume il conto del cliente
dal giornale d'albergò - Conti settimanali - Libro cassa, li-
bro movimento dei clienti --Libro di carico e scarico della
dispensa e cantina - Nota del consumo quotidiano.

IGIENE.

LINGUA FRANCESE. CLASSE I (Ore 1).

CLASSE I (Ore 6).

Islementi di fónologia ed esercizi di lettura e dettato -

P1'incipt di morfologia - Esercizi mnemonici di nomenclatura
schlastica e familiare - Studio a memoria di frasi più usate
Fäcili conversazioni nella lingua francese, relative al lavore
e alla vita d'albergo - Esercizi di traduzione orali e scritti.

Organi e funzioni principali del corpo umano - L'aria e
la respirazione - Come si vizia l'aria - Igiene dell'alimenta-
zione - I danni dell'abuso del vino e delle altre bevande al-
cooliche - Pulizia della persona - Vantaggi dell'educazione
fisica.
Polizia della casa e dei locali d'albergo: materiale neces-

sario - Disinfettanti per la pulizia di-lavabi, .vasche, latrine,

ClaSSE II (Ore 4)• ÛLASSE 11 (Ore 1).
Sviluppo della morfologia - Esercizi di lettura e dettato -

Igiene del lavoro -·Mahrttie professionali più comuni alEsercizi.mnemonici di parole e frasi d'interesse alberghiero -

. . .

personale d'albergo; not•me igierriclre preventive - PrincipallCânvel'sazioni nella lingua francese su quanto ha attinenza
. . .

. malattie infettive . Disinfezioni - Soccorsi d'urgenza.edl servizio alberghiero - Esercizi scritti e dialoghi sullo
stesso soggetto.

ELEMENTI DI SOIENZE E DI MERCEOLOGIA.

LINGUA INGLESE O TEDESCA'.
CIASSE Î. (Ore . )..

CLASsa II (ore 5). I tre regni della natura. - .Gli animali più. comuni, con
Elementi di follologia ed esercia di lettura e dettato speciale riguardo a quelli da anacello..

Principi di morfologia - Esercizi mnemonici di nomencla. Studio sommario delle piante alimentari comuni e delle
tura scolastica e familiare - Studio a memoria di frasi più piante tessili.
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Corpi solidi, liquidi e gassosi e loro proprietA generali -

Nozioni sulle forze; peso dei corpi - Cenni sulle macchine

semplici; bilance e statlere.
Nozioni sul calore - Temperatura - Dilatazione dei corpi; ·

termometro I combustibili più comuni (carbone, gas, nafta,
alcool, ecc.) - Vari sistemi di riscaldamento - Impianti di
ventilazione.

CLASSE II (ore 3).

Le principali norme legislative che rególano la vita degli
alberghi.
' Norme ed esércizi intorno alla pulizia e al riordino dei

piani (lucidatura di pavimenti, spolveratura di mobili e di

pareti, rigorvenatura di camere, riordino di saley.
Servizio di ristorante. - Materiale, ripartizione del ser-

vizio, preparativi per i diversi pasti - Igiene e ppligia del

ristorante; ordine ed estetica, regole di servizio, pei'sonale
di ristorante.

Nozioni sul magnetismo e sull'elettricità - Calamita . Bus-

sola - Corrente elettrica e suoi principali effetti.
Illuminazione diretta e indiretta - Luce solare e luce ar-

tificiale.
Elevatori, ascensori, montacarichi, montapiatti.
Centralino telefonico, campanelli - Cenni di radiocomuni-

füE10Bl.

.Nozioni di chimica, con speciale ri.guardo al çarattere ç1el
corso - L'acqua e sua. utilizzazione-negli alberghi - Cenni
sugli impiantt relativi:
Merci di uso più coniuno in albergo e.metodi pratici per

distinguerne i diversi tipi - Adulterazioni di merci di mag-
gior uso in albergo.
Cenni sugli oggetti lavorati di uso piil comune negli al-

berghi e sulla loro conservazione.
Cenni sui prezzi di anercato e sulle cause della loro va-

rinzione.

N.B. - Linsegnamento delle Scienze, limitato alle nozioni più
essenziali, due essere dato sempre in modo oggettivo ed integra-
to da opportune letture scientifiche e visite a' stabilimenti.

CLASSE IÍ (OP€ 6).

Nozioni culinarie. - Organizzazione della cucina d'alben
go - Termini tecnici di cucina - Conservazione delle vivande.
Arte di comporre una lista di vivande.

Vini. - Nozioni generali sulla produzione e conservazione
dei vini italiani ed esteri - Lista delle grandi marche di

.

spumanti, ·liquori, acque minerali.
Serviilo.di disviensa," economato, controllo.

CA·NTO CORALE.

CLASSI I e II (Ore 1).

Richiami de11e nozioni musicali studiate nelle scuole eles
mentari. ·

Canti patriottici - Canti regionali - Canti religiosi.

Visto, Il Ministro per l'educazione nazionale
GmuANo.

DISEGNO.
.

{6324)

CLASSE I (OTO ).

Esercizi elementari per l'addestramento all'uso degli stru-
menti. da -disegno.
Esercizi graduali di disegno geometrico e di ornato - Rap-

presentazione dal vero di oggetti del servizio di sala e di

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1930.

Approvazione degli orari e programmi di insegnamento dello
Scuole e del Corsi secondari di avviamento al lavoro per le spe.
cializzazioni marinare,

cucina.

Schizzi topografici e geografici• IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

CALLIGRAFIA.

CLASSE I (Ore 1).

,Esercizi di scrittura inglese e dii scrittura rotonda . Scrit-
tuta a matita stando in piedi.

CLASSE II (070-1).

Esercizi di scrittura inglese, rotonda e in stampatello a

Compilazione d'indirizzi, cartelli indicatori, avvisi, tabelle,
liste di visande.

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 8;
Veduto il R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 13T9, sul

riordinamento delle Scuole secondarie di avviamento al la-
voro;
Veduto il decreto Ministeriale, in data odierna, col quale

si approvano gli orari e i programmi delle Scuole e dei Corsi
secondari di avviamento al lavoro;
Sentita la Sezione VI del Consiglio superiore dell'educa-

zione nazionale;
Ritenuta l'opportunità di stabilire anche gli orari e i pro-

grammi delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento
al lavoro con specializzazione marinara;

Decreta:
TECNICA ALBERGHIERA

ED ESERCITAZIONI PRATICHE.

CLASSE Î (Ore 6).

Nozioni generali sulla classifica degli alberghi - Descrizio-
ne delle diverse parti d'un alþergo - Arredamento dei'di-
versi lodali: pianterreno, piani, sottosuolo, locali annessi
Il personale d'albergo.

Sono approvati gli annessi orari e programmi d'insegna-
mento delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento al
lavoro per le specializzazioni marinare: navigazione, mecca-
nica, costruzione.

Roma, addì 8 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: Glommo.
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Coltura generale.

Gli orari e i programmi di coltura generale sono quelli
flelle altre Scuole secondarie di avviamento al lavoro.

PROGRAMMI DELLE MATERIE DI COLTURA TECNICA.

Sezione Navigazione.

DISEGNO PROFESSIONALE.

CMSSE I (Ore 2).

Nomenclatura, formd e disposizione delle parti d'uno sca-

fo in legno ed in ferro - Suddivisioni interne (esposizione
elementare e di carattere puramente descrittivo).
Organi del governo della nave.
Classificazione dei cordami e loro impiego.
Nomenclatura e sommaria descrizione dei galleggianti per

i servizi dei porti e degli arsenali.
Nomenclatura di nodi, gruppi, legature, impiombature, cu-

.citure, ecc.
Redancie - Ganci - Maniglie - Bozzelli - Lande . Strop-

pature - Bigotte - Paranchi semplici.

Riproduzione a mano libera da disegni o dal vero di og-
getti facenti parte dell'allestimento di una nave.
Scale di riduzione ed esercizi relativi.
Riliero dal vero e riporto in scala di qualche parte essen-

ziale di imbarcazione di tipo semplice.

CLASSE II (OP6 2),

Riproduzione di carte marine interessanti il compartimen.
to marittimo ove La sede la Scuola.
.
Schizzi cartografici di un tratto di costa, di un ancorag-

glo, ecc.

CLAsse III (ore 2).

CLASSE III (OTO 2).

Principio di Arcliimede applicato ai galleggianti - Centro
di spinta, centro di gravitù.
Cenni descrittivi delle macchine semplici e dei meccanismi

ausiliari di bordo; verricelli, argani, macchine a salpare,
pompe a mano e a motore, ecc.
Applicazione del suono.e della luce alle segnalazioni ma-

rittime.
Cenni sul naviglio mercantile, militare, da diporto.
Carenatura - Scali di alaggio - Bacini di muratura e gal-

leggianti.
Imbarcazioni e mezzi di salvataggio.

Riproduzione di carte marine per la navigazione costiera. ELEMENTI DI NAUTICA E DI METEOROLOGIA.
Schizzi cartografici.

CLAsse II (ore 2).
ELEMENTI DI TECNICA NAUTICA. Elementi di nautica. - La rosa dei senti e le sue diverse

CLAsse II (ore 1). graduazioni.
La bussola - Bussole a secco e bussole a hqmdo.

Materiali usati nelle costruzioni navali in legno e in ferro. L'ago della bussola e le sue proprietà.
Scafo e sue parti principali . Forma dello scafo e della Declinazione magnetica . Cenni sulla variazione della de.

carena, clinazione.
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Deviazione della bussola - Cenno soinmario ed elementare
delle tause che la producono.
Rotta vera, rotta magnetica e rotta bussola.

Cerchio azimutale - Rilevamenti.
Misura del cammino, solcometri.
Lettura delle carte nauticbe.
Lo scandaglio.

Crisse III (ore 2).

Elementi di nautica. - Nozioni sulle correnti - Azione di
una corrente sulla rotta e sul cammino - Nozioni sulle maree
e loro utilizzazione.
Operazione del carteggiare.
Il segnalamento marittimo - Segnali ottici e acustici -

Segnali dei canali e dei pericoli.
Classificazione delle caratteristiche dei fari e dei fanali.
Codice internazionale dei segnali.
Documenti nautici: carte, portolani, ecc. - Il giornale

nautico - Avvisi ai naviganti.
Elementi di manovra: navi a vela e a propulsione mecca-

nica; imbarcazioni a remi, a vela, a motore, barche da pesca.
Regolamento per evitare gli abbordi - Navigazione in tem-

po di nebbia.
Sinistri marittimi (collisione, incaglio, avarie, incendio,

naufragio, abbandono della nave); provvedimenti per evi-
tarli, azione per fronteggiarli.
Elementi di meteorologia. - Movimenti atmosferici - Fe-

nomeni meteorologici - Venti costanti - .Venti periodici -

Venti locali - Cicloni, tifoni, trombe,
Fenomeni elettrici dell'atmosfera.
Tenuta del giornale di bordo per le osservazioni meteoro-

logiche.

, ELEMENTI DI BIOLOGIA MARINA E DI ITTIOLOGIA.

CLAssa II (ore 2).

Il mare - Flora e fauna marittima.
· Nozioni generali sui pesci, crostacei, molluschi, ecc.

Pesci freschi, conservati, disseccati.
Nozioni varie sulla pesca coi diversi sistemi.

CLASSE III (OTO Û).

Caratteri dei principali gruppi di pesci, crostacei, mollu-
schi, ecc.
Distribuzione dei prodotti del mare, con particolare ri-

guardo alla regione ove ha sede la Scuola.
La coltivazione delle neque - Piscicoltura marina - Pisci-

coltura d'acqua dolce - Vallicoltura - Ostricoltura e miti-

coltura.
Celle refrigeranti per la conservazione del pesce.
Strumenti e sistemi di pesca.
Pesche speciali; tonnare, pesca con l'acetilene, pesca del-

Je seppie, ecc.
Pescherie - Capitale e lavoro nell'industria della pesca.

ELEMENTO DI DIRITTO MARITTIMO

.
E DI CONTABILITA' DI BORDO.

CLASSE III (Ore 3).

Diritto marittimo - Della na.ve - Inventario di bordo.
Matricola della gente di mare - Gradi della marina mer-

cantile - Doveri del comandante prima del viaggio, duran-
'te la navigazione ed alParrivo-in porto, secondo le leggij é
i regolamenti marittuni, <commerciali e sanitari.

Contrafto di noleggio - Polizza di carico - Polizza di ad-
sieurazione marittima - Assicurazione della nave e del cas
rico - Dichiarazione di avaria e di abbandono:
Contratto di arruolamento - Stato paghe · Assicurazione

delPequipaggio - Cassa pensione - Diserzione dei inarittimie
Direzioni marittime - Compartimenti marittimi - Capitas

nerie, delegazioni e uffici di porto.
Cenni sulle disposizioni legislative in materia di snesca

Vigilanza sulla pesca.
Contabilità di bordo. - Cenni sulla tenuta dei libri ne-

cessari per Pazienda di bordo (giornale, mastro, libro case
sa, giornale della boccaporta) ; ed esercizi relativi.
Principali atti amministrativi di bordo.

ELEMENTI DI MACCHINE.

CLASSE III (OPB 1).

Combustione e combustibili.
Cenni sulle caldale marine.
Cenni sulle macchine a vapore, alternativë ë a turbinã e

Condensatori, pompe, accessorf.
Cenni sui motori a combustione interna.
Propulsori.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

CLASSE I (076 1Û).

Lavori manuali di attrezzatura.
Esecuzione di nodi, legature, impiombature, ecc.
Esercitazioni nelle imbarcazionii a remi.
Esercitazioni a riva.
Scuola di nuoto.
Alfabeto Morse - Esercizi di segnalazione a mano on bäns

diere, di segnalazioni ottiche, sonore.

CLASSE II (OPS 8).

Esercizi pratici. - Lavori manuali di attrezzatura.
Piccoli lavori pescherecci: costruzione a mano di nasse,

di parangali, di piccole reti.
Operazioni di pesca proprie alla località in cui ha sede

la Scuola.
Esercitazioni nelle imbarcazioni a remi e a vela.
Manovra delle imbarcazioni.
Esercitazioni a riva - Scuola di nuoto - Esercizio di salvi

taggio di persone pericolanti.
Bandiere da segnali - Segnali di lontananza.
Esereizi di segnalazione a mano con bandiere, segnalazios

ni ottiche, acustiche.
Escreizi grafici. - Dato un punto sulla carta nautica ris

dotta, trovare le coordinate geografiche - Date le coordina<
te geografiche, trovare il punto - Misurare la ðistanza tra
due punti sul medesimo parallelo - Dati due punti sul me-
desimo meridiano, trovare la distanza - Dati due punti qual-
siasi (di diverso parallelo e diverso meridiano), trovare la
distanza fra essi e la rotta da percorrere.

CLASSE III (OPO Û).

Escrcizi pratici. - La.vori manuali di attrezzatura.
Piccoli lavori pescherecci: costruzione a mano di. nasse,

di parangali, di piccole reti, riparazione e tinteggio di reti.
Operazioni di pesca.
Manovra delle imbarcazioni.
Manovra delle piccole navi a propulsione meccanica e a

vela.
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Esercitazioni a- riva · Scuola di nuoto - Esercizi di sal.va-

jaggio.
Bandiere da segnali - Segnalii di lontananza.
Uso del Codice internazionale dei segnali.
Esercizi di segnalazione con tutti i sistemi in uso.

Regolamento per evitare abbordi.
Prescrizione per evitare gli abbordi in mare, nell'interno
in prossimità dei porti.
Esercizi grafici. - Risolvere sulla carta marina i proble-

mi ordinari relativi alla navigazione stimata e costiera (car.
teggiare).

N.B. -- L'alunno deve essere in grado di risolvere speditamen-
te, con la parallela a rulli, col compasso e col rapportatore, i pro-
blemi di navigazione che si presentano nella pratica.

Nota. - Per la efficacia delle esercitazioni pratiche bisogna che
la scuola sia fornita, oltre che di una imbarcazione completa (a
remi ed a vela), anche di un albero di manovra per le esercita-
zioni a riva.

Allo stesso fine si coglierà ogni occasione favorevole, per fare
visite, e, possibilmente, esercizi, a bordo di navi e imbarcazioni di
yario tipo.

Sezione Meccanica.

DISEGNO PROFESSIONALE.

CLASSE I (Ore 2).

Riproduzione a mano libera, da disegni o dal vero, di parti
emplici e di accessori di caldaie e di macchine.
Scale di riduzione ed esercizi relativi.
Rilievi dal vero e riporto in scala di elementi di caldaia
organi di macchine.

CLASSE II (Ore 4).

Elementi di proiezione ortogonale e loro applicazíone per
la rappresentazione di parti e organi di macchine.
Rilievi quotati a mano libera di organi elementari di mac·

chine e loro rappresentazione in proiezione e sezioni.

Lettura di semplici disegni.

CLASSE III (Ore 4),

Rilievi quotati a mano libera di parti di caldaie e di mac-
chine, e loro rappresentazione in proiezione e sezioni.
Lettura di disegni di caldaie e di macchine.
Riproduzione di un disegno quotato e particolareggiato

di caldaia o di macchina.

TECNOLOGIA.

CLASSE II (Ore 2).

Nozione sui metalli. - Metalli e leghe metalliche di co-
mune impiego.
Lavorazionc dei metalli. - Fusione, fucinatura, lavora-

zione meccanica.
Attrezzi per la lavorazione a mano dei metalli.
Operazioni di scalpellatura, segatura, limatura, foratura,

filettatura.

CLASSE III (OPO 3).

Nozioni sui metalli. - Cenni sulle princiixtli proprietà
meccaniche e tecnologiche dei metalli e delle leghe metal-
liche.
Cenni sulle prime lavorazioni metallurgiche, con partico-

lare riguardo a quella siderurgica.

Lavorazione dei metalli. - Nozioni sui tre modi fonda-
mentali di lavorazione del metalli: foggiatura per via di fu-
sione, foggiatura senza fusione, foggiatura per asportazione
di truciolo - Cenni sui reparti di fonderia, di fucinatura, di
lavorazione meccanica. .

Attrezzi e norme per le lavorazioni elementari di fucina-
tura, saldatura, bollitura.
Cenni sulle operazioni di tempera, ricottura e rinseni-

mento degli utensili di acciaio e sulla loro aftilatura.
Principali macchine utensili per la lavorazione dei me-

talli: trapano, limatrice, tornio, ecc.
Norme per la presenzione d'infortuni sul lavoro.

ELEMENTI DI 3IACCHINE E TECNICA NAUTICA.

CLASSE II (Ore Ž).

Elcmenti di macchine. Macchine semplici e meccamsmi
più comuni adoperati nella pratica (ruote di frizione, ruote
dentate, trasmissione per mezzo di cinghie e di funi, mec-
canismo della biella e manovella, eccentrici, ecc.).
Concetto di potenza e di lavoro: unità relative - Concetto

di rendimento.
Nozioni .sulle solÍecitazioni semplici, a eni può essere sot-

toposto un corpo - Concetto di carico di rottura e di carico
di sicurezza, con facili esempi pratici.
Cenno descrittivo sommario di caldaie e macchine marine

del tipi più semplici e comuni - Propulsori.
Elementi di tecnico nautica. - La nave - Nomenclatura,

forma e disposizione delle parti d'uno scafo in férro e in le-

gno - Suddivisioni interne - Locali delle caldaie e delle mac-
chine.

CLASSE III (Ore 3).

Elementi di macchine. - Cenni sulle caldaie a tubi di
flamma e a tubi d'acqua.
Cenni sulle macchine a vapore e macchine a combustione

interna - Cenni particolari sui motori semi-Diesel e Diesel.
Cenni sulle principali macchine ausiliare di bordo.
Cenni sulle dinamo e sui motori elettrici - Varie applica-

zioni della elettricitA a bordo - Cenno particolare sulle ra-
diocomunicazioni.
Elemcati di icenica' nautica. - Cenni sul naviglio mer·

cantile, militare e da diporto - Imbarenzioni comuni e di
salvataggio.
Cenni sui cantieri navali, scali,. bacini.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

CLASSE Î (Ore Û).

Escroitazioni marinaresche. - Lavori anannali di attrezza-
tura.
Esercitazioni nelle imbarcazioni a remi e a motore - Uso

della bussola e governo del timone - Senola di nuoto.

Escroitazioni d'officina. - Esercizi graduali di limatura
di superficie piane parallele e ad angolo retto, fino a rag-
gilingere l'esattezza corrispondente all'uso della lima dolce,
del piano di paragone della squadra di guida - Produzione
di squadre semplici.
Esercizi di scalpellatura di superficie piane parallele o

perpendicolari.

CLASSE 11 (Ore 6).

Esercitazioni marinaresche. - Lavori manuali di attrez•
zatura - Manovra di imbarcazioni a remi e a motore.
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Esercitazioni d'officina. - Esecuzione, con lima dolce,
piano di paragone e squadra di guida, di accoppiamenti
prismatici controllati da adeguati calibri.
Operazioni di raschiatura di piccole superficie piane e

curve.

Operazioni semplici di fucinatura su ferro e di bollitura.
Operazioni semplici di tempera e di rinvenimento.
Uso della limatrice a mano.

CLASSE III (Ore 1Û).

Esercitazioni marinaresche. - Lavori manuali di attrez-
zatura.
Manovra d'imbarcazioni a remi e a motore.

Esercitazioni d'officina. -- Ripetizione degli esercizi di
limatura, scalpellatura, raschiatura.
Operazioni di fucinatura, bollitura, tempera, rinveni-

mento.
Uso del trapano, per fori eseguiti su data tracciatura.
Uso dei maschi e delle madreviti.
Cambio di tubi di livello - Smerigliatura e rettifica di ru-

binetti e di valvole.
Esercizi di curvatura di tubi, di applicazioni di flange e

di pezze ni tubi con saldature forti.
Uso dei mastici e di guarniture di varie specie.
Guarnizione e montaggio di elementi di tubolatura, di

porte ed accessori di caldaia - Guarnizione di un premi-
stoppa.
Esercizi di mandrinatura di tubi di caldaia, di chiodatura

e di calafataggio.
Rettifica e raschiatura di cuscinetti.
Esercizio di smontaggio e montaggio di parti di mac-

china.
Lavorazioni elementari al tornio.

Nota. - L'uso di macchine a comando meccanico deve essere

riservato al soli alunni di età superiore ai 11 anni.

Sezione Costruzione.

DISEGNO PROFESSIONALE.

CLASSE I (OTO ).

Esercizi sulla rappresentazione quotata e sulle conven-

zioni prescritte nel disegno di costruzione navale.
Copiare da tavole o rilevare dal vero o da modelli, a mano

libera, parti semplici della struttura di scafi in legno e in

ferro.

CLASSE II (Ore 4).

Disegno di ¡mrticolari dp110 segfo e dell'alberatura, file-
Tandone i dati dal voro o da disegni quotati. .

Esercizi elententari di disegno d'un piano di costruzione
(linee fondamentali)

CLASSE III (Ore 4),

Disegno di piani di barche, di chiatte, di piccoli velieri,
e dei loro particolari di costruzione.

TECNOLOGIA.

CLASSE II (Ore 2).

Nozioni sui legnami comunemente usati nella costruzione
¢ello scafo e dell'alberatura di piccoli velieri.

Difetti dei legnami, modo di riconoscerli = Conservazione
dei legnami - Metodi pratici per calcolarne la cubatura.

Lavorazione dei legnami - Banco, utensili più comuni é

norme per misurare, tracciare e lavorare.

Collegamenti dei legnami - Unione delle parti in legno,
con incastro semplice, a coda di rondine, con denti, con pa-
lella, ecc.

CLASSE III (Ore 2).

Cenni sui metalli usati nelle costruzioni navali.
Cenni sulle principali macchine utensili per lavorare il

legno ed i metalli.

Inchiodatura, impernatura, incavigliatura.
Cenni sui cordami usati nell'attrezzatura e nelle manovre

dei bastimenti.
Cavi di ßbre vegetali e di fili metallici - Diverse quahtä

di tela adoperata nella confezione della velatura.
Ancore, catene, anulinelli, argani, verricelli - Organi di

trasmissione e trasformazione del movimento.
Resistenze passive - Attriti - Cenni sulla resistenza dei

materiali.

COSTRUZIONE NAVALE.

CLASSE II (Ore 2).

Descrizione e nomenclatura delle parti principali dellö
scafo d'un bastimento in legno.
Descrizione e nomenclatura delle parti principali delPal,

beratura, della velatura e dell'attrezzatura.
Descrizione e nomenclatura dei principali oggetti d'arres

damento: timone, ancòra, mulinelli per salpare, verricel-
li, ecc.
Struttura delle imbarcazioni; lavorazione e fittura delle

loro diverse parti.
Lavorazione delle parti principali della struttura dello

scafo, mediante le loro dimensioni e forme fornite dalla sala
di tracciamento o rilevate sul posto.
Lavorazione degli alberi e dei pennoni di legno.
Fittura e impernatura delle diverse parti dello scafo.
Calafataggio e foderatura della carena.

CLASSE III (Ore 3).

Dislocamento, portata e stazza.
Piano di costruzione.
>fetodi þrgtici pei il tracciamento.
Ricerca-pratica del centro di gravità e del centro di ca-

rena - Equillbiio del galleggiamenti . Cenni sulla stabilità.
Scali.di costruzione.
Struttura e lavorazione della chiglia, unione dei diversi

pezzi. - .Controchiglia.
Struttura e lavorazione delle costole; unione dei diversi

.pezzi - Puntellatura - Rettificazione del contorno e della posi,
zione delle costole.
Lavorazione della ruota di prora - Sua unione con la chis

glia - Lavorazione del dritto di poppa - Sua unione con la;
chiglia - Lavorazione della poppa dei piccoli velieri.
Lavorazione del paramezzale - Lavorazione- dei serrettoni

e delle serrette - Fodere, tavole del pagliuolo.
Struttura dei ponti, dormienti, bagli, baglietti, bracciuolig

anguille.
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Trincarino, suola, boccaporte, mastre, tavolato dei ponti
e delle boccaporte.
Parapetto, scalmotti, fasciame, orlo e falcá - Ombrinali e

porte per scarico d'acqua.
Impernatura, inchiodatura e incavigliatura delle diverse

parti dello scafo.
Calafataggio dei comenti - Foderatura della carena con fo-

gli di rame e di zinco.
Tipi di piccoli velieri per la navigazione costiera e per la

pesca.
Varo d'un piccolo hastimento.
Regole per la stazzatura di bastimenti di piccolo tonnel.

laggio e dei galleggianti non pontati.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

CLasse I (ore 10).

Escroitazioni marinaresche. - Lavori manuali di attrez-
matura - Esercizi di voga e di nuoto.

Esercitazioni d'ogicina. - Maneggio dei principali uten-
sili per la lavorazione del legno; ascia, sega, scalpello, mar-
tello, pialla.
Unione di parti con incastri semplici e a coda di rondine,

con dente, con minciotto, con palella, ecc.
Esercizi di inchiodatura, impernatura e incavigliatura.
Tiibaditura dei perni - Calafataggio dei comenti.

CLASSE II (070 Û).

Escrcitazioni nærinarcache. - Lavori manuali di attrez-

zatura - Esercizi di voga e di nuoto.

Esercitazioni d'ogicina. - Uso delle macchine per la lavd-
razione del legno.
Primi esercizi di tracciamento elementare pratico del pia-

no di barche, chiatte, ecc.
Primi esercizi di lavorazione di parti dello scafo.

CMSSE III (Ore 1Û).

Esercitazioni marinarcsche. - Lavori manuali di attrez-
zatura - Esercizi di voga e di nuoto.

Escroitazioni d'ogicina. - Tracciamento elementare e pra-
tico del piano di barche, chiatte, piccoli velieri.
Lavorazione di parti dello scafo.
Fittura ed impernatura delle diverse parti dello scafo.
Esercizi di tissare a posto le diverse parti - Vari modi di

unione delle parti dello scafo - Rinforzi alle estremità dello
scafo.

Calafataggio dei comenti e foderatura della carena.
Costruzione di timoni e sistemazione della loro manotra.
Lavorazione dell'alberatura - Lavorazione dei.remi,s.Lavori

di finimento.

Visto, il Ministro per l'educazione nacionale:

GIULIANO.

og o oo 1 o o oc
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Coltura generale,
Gli orari e i programmi di coltura generale dei Corsi se-

condari biennali specializzati marinari sono quelli dei primi
due anni della Scuola secondaria di avviamento al lavoro.

PIt0GRAMMI DELLE MATERIE DI COLTURA TECNICA.

Sezione Navigazione.

DISEGNO PROFESSIONALE.

CLASSE I (Ore 2).

Riproduzione a mano libera da disegni o dal vero di og-
getti facenti parte dell'allestimento di una nave.

Scale di riduzione ed esercizi relativi.
Rilievo dal vero e riporto in scala di qualche parte essen-

ziale di imbarcazione di tipo semplice.

,
CLASSE II (OTO 2).

Riproduzione di carte marine interessanti il comparti-
inento marittimo ove ha sede la Scuola.
Schizzi cartografici di un tratto di costa, di un ancorag-

glo, ecc.

ELEMENTI DI TECNICA NAUTICA.

CLASSE II (Ore Ž).

Materiali usati nelle costruzioni navali in legno e in
ferro.
Scafo e sue parti principali - Forma dello scafo e della

carena.

Nomenclatura, forma e disposizioni delle parti d'uno
scafo in legno ed in ferro - Suddivisioni interne (esposizione
elementare e di carattere puramente descrittivo).
Organi del governo della nave.

Principio di Archimede applicato ai galleggianti.
Nomenclatura e sommaria descrizione dei galleggianti per
i servizi dei porti e degli arsenali.
Cordami - Nodi, gruppi, legature, impiombature, ecc.; e

loro impiego.
Vari tipi di paranchi.
Meccanismi ausiliari di bordo: verricelli, argani, mac-

phine per salpare, pompe a mano e a motore, ecc.
Scali, bacini.
Cenni sul naviglio mercantile, militare, da diporto.
Imbarcazioni e mezzi di salvataggio.

ELEMENTI DI NAUTICA E DI METEOROLOGIA.

CLASSE I (Ore 1).

Elementi di nautica. - Segnalazioni marittime - Segnali
dei canali e dei pericoli,

.

Codice internazionale dei segnali.
Classificazione delle caratteristiche dei fari e dei fanali.
Carte marittime; portolani - Il giornale nantico - Av-

visi ai naviganti.

Casse II (ore 2).

Elementi di nautica. - La rosa del venti e le sue diverse
graduazioni.
La bussola - Bussoie a secco e bussole a liquido.
L'ago della bussola e le sue proprietà.
Declinazione magnetica - Cenni sulla variazione della de-

clinazione.

Deviazione della bussola - Cenno sommario ed elementare
delle cause che la producono.
Ilotta vera, rotta magnetica, rotta bussola.
Cerchio azimutale - Rilevamenti.
Misura del cammino: solcometri.
Lettura delle carte nautiche.
Lo scandaglio.
Nozioni sulle correnti - Azione della corrente sulla rotta

e sul cammino - Nozioni sulle Husee.

Operazione del carteggiare.
Elementi di manovra delle navi a vela e ä propulefone

meccanica.

llegolamento per evitare gli abbordi - Navigazione in
tempo di nebbia - Sinistri marittimi - Provvedimenti per
evitarli e fronteggiarli.
Elementi di metcorologia. - Movimenti atmosferici e fe-

nomeni meteorologici.
Venti costanti, periodici, locali.
Cicloni, tifoni, trombe.
Fenomeni elettrici delPatmosfera.
Tenuta del giornale di bordo per le osservazioni meteoro-

logiche.

ELEMENTI DI BIOLOGIA MARINA E DI ITTIOLOGIA'.

CLASSE I (OTO Ž\.

Il mare - Flora e fauna marittima.
Nozioni generali sui pesci, crostacei, molluschi, ecc.
Pesci freschi, conservati, disseccati.
Nozioni varie sulla pesca coi diversi sistemi.

CLASSE II (OTO 2).

Acquicoltura marina, fluviale, lacustre, ecc.
Ostricoltura - Celle refrigeranti.
Attrezzi e sistemi di pesca.
Pesche speciali: tonnare, pesca con facetilene, pesca

delle seppie, ecc.
Pescherie - L'industria della pesca.

ELEMENTI DI DIRITTO MARITTIMO

E DI CONTABILITA' DI BORDO.

CLASSE II (Ore Ž).

Diritto. - Della nave - Inventario di bordo - Matricola
della gente di mare - Gradi della marina mercantile . Dires
zioni marittime - Compartimenti - Capitanerie, delegazioni
e uffici di porto.
Doveri del comandante alla partenza, durante la naviga<

zione, all'arrivo, secondo le leggi e i regolamenti marittimi,
commerciali, sanitari.
Contratto di noleggio - Polizza di carico - Polizza di assi-

curazione marittima - Avaria - Abbandono della nave.
Arruolamento, paghe, assicurazione delPequipaggio - Cas.

sa pensione - Diserzione.
Cenni sulla legislazione in materia di pesca.
Contabilitù di bordo. - Cenni sulla tenuta della contabi-

lità di bordo (giornale, mastro, libro cassa, giornale della'
hoecaporta, ecc.).
Principali atti amministrativi di bordo.

ELEMENTI DI MACCHINE.

CLASSE II (Ore 1),

Combustione e combustibili,
Cenni sulle caldaie marine.
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Cenni sulle macchine a vapore alternative e a turbina
Condensatori e pompe.
Cenni sui motori a covibustione interna.
Propulsori.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

CLASSE Í (OPO 8).

Lavori manuali di attrezzatura - Nodi, legature, impiom-
bature, ecc. - Lavori pescherecci.
Esercitazioni nelle imbarcazioni a remi.
Esercitazioni a riva.
Scuola di nuato.

Alfabeto Morse -.Esercizi di segnalazione a mano con ban-
diere; esercizi di segnala.zioni ottiche e acustiche.

CLASSE II (Ore 4),
Esercizi pratici. - Lavori manuali di attrezzatura - La-

vori pescherecci: costruzione a mano di nasse, di parangali,
di piccole reti.
Esercitazioni nelle imbarcazioni a remi e a vela. Manovra

delle imbarcazioni.
Operazioni di pesca proprie alla località dove ha sede la

Scuola.
Esercitazioni a riva - Scuola di nuoto - Esercizi di sal-

yataggio. .

Bandiere da segnali -.Segnali di lontananza.
Uso del codice internazionale -'-- Esercizi di segnalazioni.
Manovra d'imbarcazioni e di piccole navi a rela e a pro-

pulsione meccanica.
Esercizi grafici. - Dato un punto sulla carta nautica

ridotta, trovare le coordinate geografiche - Date le coordi-
nate geografiche, trovare il punto - Misurare la distanza fra
due punti sullo stesso parallelo e fra due punti sullo stesso
meridiano - Trovare la distanza e la rotta da percorrere fra
due punti qualsiasi, di diverso parallelo e diverso meridiano.
Risolvere sulla carta marina i probletni ordinari di navi-

gazione stimata e costiera (carteggiare). -

Nota. - L'alunno dev'essere in grado di risolvere speditamente,
con la parallela a rulli, col compasso e col rapportatore, i problemi
di navigazione che si presentano nella pratica.

La Scuola dev'essere fornita d'una imbarcazione a remi e a vela
e di un albero di manovra.

Sezione Meccanica.

DISEGNO PROFESSIONALE.

CLÃSSE I (Ore 2).
Riproduzione a mano libera da disegni o dal vero di parti

semplici e di accessori di caldaie e di macchine.
Scale di riduzione ed esercizi relativi.
Rilievi dal vero e riporto in scala di elementi di caldaia

e organi di macchine.

CLASSE 11 (Ore 4),
Elementi di proiezione ortogonale e loro applicazione per

la rappresentazione di organi di macchine.
Itilievi quotati a mano libera di organi di macchine, e loro

rappresentazione in proiezioni e sezioni.
Lettura di disegni, dai più semplici fino a quello di una

caldaia e d'una niacchina.

TECNOLOGIE.

Otasse I (ore 2).

Nozioni sui metalli - Metalli e leghe metalliche di comune
impiego.

Lavorazione dei metalli - Fusione, fucinatura, lavorazione
meccaulca.

Attrezzi per in lavorazione a mano dei metalli.
Operazioni di scalpellatura, segatura, limatura, foratui:a,

lifettatura.

CLAsse II (ore 2).

Attrezzi e norme per la lavorazione elementare di fucina-
tura, saldatura, bollitura.
Cenni sulle operazioni di tempera, ricottura e rinseni-

mento degli utensili d'acciaio e sulla loro affilatura.
Macchine principali per la lavorazione dei metalli; tra-

pano, Ilmatrice, torñio, ecc.
Norme per la prevenzione d'infortuni sul lavoro.

ELEMENTI DI MACCHINE E DI TEONICÄ NAUTICE.

CLAsse I (ore 2).

Elementi di macchine. - Macchine semplici e meccanismi
più comuni adoperati nella pratica (ruote di frizione, ruote
dentate, trasmissioni për mezzo di cinghie o di funi, mecca-
nismo di biella e manovella, eccentrici, ecc.).
Concetto di potenza e di lavoro: unità relative - Coucetto

di rendimento.
Elementi di tecnica nautica. - La nave - Nomenclaturd,

forma e disposizione delle parti d'uno scafo in legno e in
ferro · Suddivisioni interne - Locali delle caldaie e delle
macòhine.

CLASSE II (Ore 3).

Elementi di macchine. - Nozioni sulle sollecitazioni sem-
plici, a cui può essere sottoposto un corpo - Concetto di
carico di rottura e di carico di sicurezza con facili esempi
pratici.
Cenni descrittivi sulle caldaie e sulle macchine marine a

sapore e a combustione interna - Cenni particolari sui motofi
marini. semi-Diesel e Diesel - Propulsori.
Centii sulle principali macchine ausiliare di bordo.
Cenni sulle dinamo e sui motori elettrici - Cenno sulle sa-

rie applicazioni dell'elettricità a bordo - Cenno particolate
sulle radiocomunicazioni.
Risoluzione di problemi elementari interessanti il mecca-

nico navale.

Elementi di tecnica nautica. - Cenni sul naviglio mercan-

tile, militare e da diporto - Imbarcazioni comuni e di salva-
taggio.
Cenni sui cantieri navali, scali, bacini.

ESERCITAZIONI PRATICHE.

CL.4SSE I (OT6 Û).

Escrcitazioni marinaresche. - Lavori manuali di attrez-
zatura.
Esercitazioni nelle imbarcazioni a remi e a motore - Uso

della bussola e governo del timone.
Scuola di nuoto.

Escrcitazioni d'officina. - Esercizi graduali di limatura
di superficie piane parallele e ad angolo retto fino a raggiun-
gere l'esattezza corrispondente all'uso della lima dolce, del
piano di paragone e della squadra di guida - Produzione di
squadre semplici.
Esercizi di scalpellatura di superficie piane paTallele e per-

pendicolari.
Esecuzione, con lima dolce, piano di paragone e squadra

di guida, di accoppiamenti prismatici controllati da adeguati
calibri.
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Operazioni di raschiatura di piccole superficie piane e

curve.

Casse II (ore 6).

Esercitazioni marinarcsche. - Lavori manuali di attrez-
zatura.
Manovra d'imbarcazioni a remi e a motore.

Neercitazioni d'officina. -- Operazioni semplici di fucina-
tura su ferro e di bollitura.
Saldatura forte.
Operazioni semplici di tempera e di rinvenimento.

Uso della limatrice a mano.

Uso del trapano per fori eseguiti su data tracciatura.
Uso dei maschi e delle madreviti.
Cambio dei tubi di livello - Smeriglintura e rettifica di ru-

Linetti e valvole.
Esercizi di curvatura di tubi, di applicazione di flange e

di pezze ai tubi con saldatura forte.
Uso di mastici e di guarniture di varie specie.
Guarnizione e montaggio di elementi di tubolatura, di

porte ed accessori di caldaia - Guarnizione di un premi-
stoppa.
Esercizi di mandrinatura di tubi di caldaia, di chioda-

.tura, di calafataggio.
Rettifica e raschiatura di cuscinetti.
Esercizi di smontaggio e montaggio di parti di macchina.
Lavorazioni elementari al tornio.

Nota. - L'uso delle macchine a comando meccanico deve essere

riservato ai soli alunni di età superiore ai M anni,

Sezione Costruzione.

DISEGNO PROFESSIONALE.

CLASSE I (Or€ 2).

Esercizi sempliti sulls rappresentazione quotata è núÏle
convenzioni prescritte nel disegno di costruzione navale.
Copiare da tavole e rilevare dal vero o da modelli, a mano

libera, parti semplici della struttura di scafi in legno e in
ferro.

CLASSE II (OTO 4).

DÌsegno di particolari dello scafo e delPalberatura, rile-
vandone i dati dal vero o da schizzi quotati.
Disegno di piani di barche, di chiatte, di piccoli velieri,

e dei loro particolari di costruzione.

TECNOLOGIE.

CLASSE I (Or€ Ž).

Nozioni sui legnami comurtemente usati nella costruzione
dello scafo e dell'alberatura dei piccoli velieri.
Difetti dei legnami a Modi di riconoscerli • Conservazioxie

dei legnami - Metodi pratici per. calcolarne la cubatura.
Lavorazione dei legnami - Banco, utensili più comuni e

norme per misurare, tracciare e lavorare.
Collegamenti dei legnami - Unione delle parti in legno

con incastro semplice, a coda di rondine, con denti, con
palella, ecca

CLASSE II (OTO 2).

Cenni sui metalli usati nelle costruzioni navali.
Cenni sulle principali macchine utensili per lavorare ,il

legno ed i metalli.
Xàchiedatiira, imperniatura, incavigliatura.

Cenni sui cordami usati nell'attrezzatura e nelle naino
vre dei bastimenti.
Cavi di fibre vegetali e di fili metallici a Diverse qualità

di tela adoperata nella confezione della velatura.
Ancòre, catene, mulinelli, argani, verricelli - Organi di

trasmissione e trasformazione del movimento.
Resistenze passive - Attriti - Cenni sulla resistenza del

materiali.

COSTRUZIONE NAVALE.

CLASSE I (Ore 2).

Desërizione e nomenclatura delle parti principali dello
scafo di un bastimento in legno.
Descrizione e nomenclatura delle parti principali dell'al-

beratura, della velatura e dell'attrezzatura.
Descrizione e nomenclatura dei principali oggetti di arre-

damento: timone, ancòra, mulinelli per salpare, verricel-
li, ecc.
Struttura delle imbarcazioni; lavorazione e fittura delle

loro diverse parti.
Lavorazione delle parti principali della struttura dello

scafo, inediante le loro dimensioni e forme fornite dalla sala.
di tracciamento o rilevate sul posto.
Lavorazione.degli alberi e dei pennoni di legno.
Fittu1'a e imperniatura delle diverse parti dello scafo.
Calafataggio e foderatura della carena

Casse II (ore 3).

Dislocamento, portata e stazza.
Piano di costruzione Metodi pratici per il tracciamentog
Ricerca pratica del centro di gravità e del centro di spins

ta - Equilibrio dei galleggianti - Cenni sulla stabilità.
Scali di costruzione.
Struttura e lavorazione della chiglia ; unione dei diveisi

pezzi - Controchiglia.
Struttura e lavorazione delle costole a Unione dei diversi

pezzi - Puntellatura . Rettificazione del contorno e della po·
sizione delle costole.
Lavorazione della ruota di prora - Sua unione con la chi-

glia - Lavorazione del dritto di poppa - Sua unione con IN
chiglia - Lavorazione della poppa dei piccoli velieri.
Lavorazione del paramezzale - Lavorazione dei serrettoni

e delle serrete - Fodere; tavole del pagliuolo. ,

Struttura dei ponti, dormienti, bagli, baglietti, bracciuoli,
anguille - Trincarino, suola, boccaporte, mastre, tavolato
dei ponti e delle boccaporte.
Parapetto, scalmotti, fasciame, orlo e falca x Ombrinali

e porte per scarico d'acqua.
Impernatura, inchiodatura e incavigliatura delle diverse

parti dello scafo.

Calafataggio dei comenti a Foderatura della carena con

fogli di rame e di zinco.

Tipi di piccoli velieri per la navigazione costiera e per la
pesca.
Varo d'un piccolo bastimento.
Regole per la stazzatura di bastimenti di piccolo tonnel.

laggio e dei galleggianti non pontati.

ESERCITAZIONI PRATIOHE.

CLASSE I (OTO 8).
Esercitazioni marinaresche. - Lavori manuali di attres«

satura - Nodi, legature, impiombature, ecc,
Esercizi di voga e di nuoto.
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Esercitazioni d'officina. - Maneggio dei principali uten-
sili per la lavorazione del legno: aseia, sega, scalpello, mar-
tello, pialla, ecc. .
IInioni di parti con incastri semplici e a coda di rondine,

con dente, con minciotto, con palella, ecc.
Esercizi di chiodatura, impernatura e incavigliatura.
Bibadigura dei perni • Calafataggio dei comenti.
Uso .delle macchine per la lavorazione del legno.

.
Crasse II (ore 10).

Esercitazioni marinatesche. - Lavori matiuali di attrez-
zatura - Esercizi di voga e di nuoto.

sercitazioni d'officina. - Tracciamento elementare e pra-
tico del piano di barche, chiatte, piccoli velieri.
Lavorazione di parti dello scafo - Fittura e impernatura

delle diverse parti dello scafo.
Ësercizi di fissare a posto le diverse parti - Varii modi

di unione delle parti dello scafo Rinforzi alle estremità
dello scafo.
Calafataggio dei comenti e foderatura della carena.
Costruzione di timoni e sistemazione della loro manovra.

Lavorazione delPalberatura x Lavorazione dei remi - La-

vori di finimento.

Visto, Il Ministro per l'educazione nazionale:

GIUIJANO.

(8325)

DECRETO MINISTERTA . 2ö settembre 1980.

Revoca alla Società anonima « Le Nuove Assicurazioni . La
Fiducia », con sede in Milano dell'autorizzazione ad esercitare
nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 066, e 21 set-

tembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925,
n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito
in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27

ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928,
n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio

1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la deliberazione in data 27 giugno 1930, con la quale

« Le Nuove Assicurazioni - La. Fiducia » Società italiana di
assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è stata
messa in liquidazione;
Considerato che la deliberazione stessa à stata affissa e

pubblica.ta a norma di legge;.

Decreta:

E' revocata alla Società anonima « Le Nuove Assicurazio-
ni - La Fiducia », Società di assicurazioni e riassicurazioni,
con sede in Milano, Pautorizzazione ad esercita.re nel Regno
l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì .25 settembre 1930 . Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1930.
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel

Regno alla Compagnia francese « La Prevoyance » con segle _in
Parigi e rappresentan2a in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPÖRAZIONI

yisti i Regi decreti-legge 29 aprile 1993, n. 900, e 24 set-

tembre 1923, n. 2272, convertiti. in .legge 17 aprile 1925,
n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito
in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27

ottobre 11327, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928,
n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicumzioni private;
Visto il regolainento approvato con R. decreto 4 gennaio

1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 510;
yista la deliberazione in data 12 febbraio 1929 con hi quale

la Compagnia di assicurazioni a premi 6ssi cputro gli in-
fo'rtuni « La Prevoyance » coli sede in Parigi, e legale rap-

presentanza per l'Italia in Milano, La deciso di non assumere
più rischi di assicunazione;
Considerato che la fleliberazione stessa è stata affissa e

pubblicata a nornia dilégge;

Decreta:

E' revocata alla Compagnia di assicurazioni a piemi fissi
contro gli inforturli « Lii Prevoyance » con sede in Parigi,
e legale rappresentanza pei l'halia in Mihtno, l'autdrizza-
zione ad esercitare.nel Regno l'assientazione contro i danni.

Roma, addì S ottobre 1930 . Antio VIII

11 Ministip : 801'TA1.

(6332)

Il Ministro: BoTTAI.

(6353)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N, 11410-30653.
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TIIIESTE

Veduta la domanda presentata dal. sig. Eugenio Kastner
fu Carlo, nato a Cormons il 19 maggio 1883 e residente a

Tri.este, via Romagna n. 94, e;diretta ad ottenere a tertilipi
dell'art. 2 del 11. decreto-legge 10 gennaio 1926, ni 1T, la rt.
duzione del suo cognome in forma italinha e precisamente' in
t< Gasti »;
Veduto che la domanda stessa ò stata affissa per un meke

tanto alPalbo del Comune di residenza del richiedente,
quanto all'albo di questa Prefettura, à che contro di eska
entro quindici giorni dalla seguita affissione nop ptqta
fatta opposizione alcuna;
«Veduti iL decreto Ministeriale 5 agostp 1926 e il R deireto
I aprile 192(n. 404

Decreta:

11 cogliome de si nio Kästner é i·idotto b ad »

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richik
lente indicati nella sua domanda e cion:

Emma Dorbes in Khstner fu Gioffuni, nata il 9 settem-
bre 1872. morlie.

11 þ'fèsåfitë flocreTö~šäià, icúrä delPautgg eqigunge,
totificato al richiedente nei modi.previstiáL n. eteltate
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decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sta
bilite ai on. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì i febbraio 1930 - Anno VIII

li prefeito: Ponno.
(5607)

N. 11419-27870.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Lulik fu
Giovanni, nato a Trieste il 10 marzo 1881 e residente a Trie-

ste, gia Raffineria n. 1, e diretta ad ottenere a termini del-
l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ridu-
zione del suo cognome in forma italiana e precisamente in
« Lylli »;
Veduto che la domanda stessa ò stata allissa per un mese

tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,
quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa
entro quindici giorni dalla seguita aflissione non è stata fatta

opposizione a,leptut
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1920'e'il'R. decreto

7 aprile 1927, n. 404;
Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Lulik è ridotto in « Lulli ».

11 presento decreto sarà, a cura dell'autotità eqmunale,
nottficato 41 righiedente nei modi previsti al n. 6 del citato
decreto Ministeriale.e avrà eseenzione secondo le horme sta·
bilite al nu. A e 5 del decreto.stesso.

Trieste, addt 4 febbraio 1930 - Anno VIII

li prefetto: Poggo.

N. 11410-24368.

IL PitEFETTO
DELLA Plt0VINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Antonio
OIachnich di Giacomo, nato a Trieste il 7 giugno 1891 e resi-
deute a Trieste, Pendice Scoglietto n. 30, e diretta ad otte-
nere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 genaio 1926,
n. 17, la riduzione del suo cognome in forma.italiana, e pre.
cisamente in «.hiacchini »;
Yeduto che la domanda stessa è stata affispa.per.uu mese

tanto all'alba, del. Comune di residenza, d.el, ricþigdente,
quanto alfalho. di questa. Prefettura. e, che contro di essa
entro quindici giorni dalla seguita affissfone ~uda è stata
fatt« opposizione alcuna ;
Vednti il decreto Ministeriale 5 agosto 1920 e il R. decreto

7 aprile 1927, n. 494;
Decreta:

II e nothe del sig. Luigi Antonio Afachnich è ridotto in
« 3tacchini ».
0 uge ridbaione è dispoita þer i famigliari gel fichie-

dente'indienti nella sua doinarida e dioè:

1. Anna Donda in SIaehvich di TAig, nagt il 2 gennaio
1895,-moglief-

2. Aldo di Luigi, natomil 17 gonnälb 1920, figlid;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale,
notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato
decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sta•
bilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 febbraio 1930 - Anno VIII

ll prefetto: PORRO.
(5610)

PRESENTAZIONE DI DECRETI·LEGGE
AL PARLAMENTO

XINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si no-
tifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma
Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la con-
versione in legge del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1400, pub-
blicato nella Gazzetta Ugiciale n. 250 del 25 ottobre 1930, concernente
le norme speciali per la garanzia• del crediti per l'esportazione nel-

l'Unione delle Repubbliche Soviettiste Socialiste.

(6354)

MINISTERO
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926,
n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale he tra-
smesso in data 10 novembre 1930-IX all'on. Presidenze della Camera
dei deputati 11 disegno di legge per la conversione in legge del
R. decreto-leggo 3 luglio 1930, n. 1176, concernento 11 coordinamento
delle norme relative agli Istituti d'istruzione superiore (pubblicato
nella Gazzetta UQiciale n. 201 del 28 agosto 1930-VIII).

(6355)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 8 della legge 31 gennaio 1926,
p. 100, si notifica che 11 Ministro per l'educazione nazionale ha tra-
smesso in data 10 novembre 1930-IX all'on. Presidenza del Senato
del Regno 11 disegno di legge per la conversione in legge del 11. de-
creto-legge 26 giugno 1930, n. 960 (pubblicato nella Ga::etta UMiciale
D. 172 del 24 luglio 1930·VHI), contenente norme per 1 uso delle qua-
lifiche accademiche di dottore in ingegneria ed in chimica indu-
SÍTiûle.

(6356) .

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISTITUTO DI CREDITO
PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA'

110 M A

Preavviso, riguardante l'estrazione delle obbligazioni 6 % della
la emissione di L. 150.000.000, della 23 emissione di L. 100.000.000,
della 3e emissione di L. 50.000.000 e della 46 emissione di
L. 50.000.000, nonchè l'estrazione delle obbligazioni 6 % serie
speciale « Telefonica » della 16 emissione di L. 50.000.000.

Si notifica che 11 giorno P dicembre 1930-IX. jncominciando alle
çrp 9, si procederä in una sala della sedo dell'Istituto, sita in via
Vittório Vericto, 89, alle seguenti operazioni:

., a) Igr .ordine, alle obbligazioni 6 per - cento della 15 emissione
¶i L.. 150.000.g; atitorizzata con deliberaziöueAelpensiglio dí pg•
ta niittui rio ut dåta 25 aprire 1925:
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1 Riscontro e collocamento nell'apposita urna contenento le
schede portanti i numeri dei titoli da 10 obbligazioni, compresi in
certilleati nominativi, imbussolate nelle precedenti estrazioni, di n. 7
ochede recanti i numeri dei titoli al portatore tramutati in certift-
Cati nominativi nel periodo dall'11 novembre 1929 ad oggi;

2° Estrazione a sorte di n. 79 schede per uguale quantità di
titoli da 10 obbligaziotii rappresentanti n. 790 obbligazioni per un
capitale nominale di L. 395.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 4930, rap-
presentate da n. 493 titoli da 10 obbligazioni, per un capitale nomi-
nato di L. 2.465.000, come dal piano di ammortamento a tergo dei
titoli, sono ridotte, in seguito all'estrazione straordinaria di n. 96690
obbHgazioni, effettuata nei giorni 5 eG aprile 1928, proporzionalmen-
te, a n. 3290 per un capitale nominale di L. 1.645.000, rappresentate
da titoli da 10 obbligazioni.

L'estrazione viene poi limitata a n 790 obbligazioni, in propor-
zione a Iluelle rappresentate nella circolazione da titoli compresi in
certificati nominativi, mentre alla estinzione delle rimanenti n. 2500,
rappresentato da titoli al portatore, sarà provveduto mediante acqui-
sto da parte dell'Istituto.

b) In ordine alle obbligazioni 6 per cento della 2a emissione
di L. 100.000.000, autorizzata con deliberazione del Consiglio di am-
ministrazione in data 4 aprile 1928:

.
10 Riscontro e collocamento nell'apposita urna di 271 schede

recanti i numeri dei titoli al portatore da cinque obbligazioni tra-
mutati in certificati nominativi fino ad oggi;

2° Riscontro e collocamento nell'apposita urna contenente le
schedo portanti i numeri dei titoli da 10 obbligazioni compresi in
certificati nominativi, imbussolate nella precedente estrazione, di
n. 964 schede recanti i numeri dei titoli al portatore tramutati in
certificati nominativi nel periodo dall'11 novembre 1929 ad oggi;

36 Riscontro e collocamento nell apposita urna contenente le
schede portanti i numeri dei titoli al portatore da 50 obbligazioni
tramutati in certificati nominativi, imbussolati nella precedente estra-
zione, di n, 2 schede recanti i humeri dei titoli al portatore tramu-
tati in certificati nominativi nel periodo dall'11 novembre 1929
ad oggi;

4° Estrazione a sorte delle seguenti schede:
n. 4 schede per titoli da 5 obbligazioni;
n. 17 schede per titoli da 10 obbligazioni;
n. 3 schede per titoli da 50 obbligazioni e così in totale n. 24

schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 340 obbligazioni
per un. capitale nominale di L 170.000

Le obbligazioni da estinguere nell'arino in corso, in base al piano
di ammortamento a tergo dei titoli, ammontano a n. 2685 rappre-
sentate da• n. 81 titoli da 5 obbligazioni, n. 123 titoli da 10 obbliga-
zioni e n. 21 litoli da 50 obbligazioni, per un capitale nominale di
L. 1.342.500, ma l'estrazione viene limitata a n. 340 obbligazioni in
proporzione a quelle rappresentate nella circolazione da titoli com-
presi in certíílcati nominativi, mentre alla estinzione delle rima-
menti n. 2345 obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, sarà
provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

. c) In ordine alle obbligazioni 6 per cento della 3a emissione
di. L. 50,000.000, autorizzata con deliberazione del Consiglio di am-
ministrazione in data 18 maggio 1928:

16 Riscontro e collocamento nell'apposita urna contenente le
achede portanti i numeri dei titoli da 10 obbligazioni, compresi in
certificati nominativi, imbussolate nella precedente estrazione, di
n. 255 schede recanti i numeri dei titoli al portatore tramutati in
certificati nominativi nel periodo dall'11 novembre 1929 a tutt'oggi;

- 20 Estrazione a sorte dalla detta urna di n. 18 schede per
ugùale quantità di titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 180
obbligaziöni liëf un capitale nominale di L. 90.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso in base al piano
di ammortamento a tergo dei titoli, ammontano a n. 1290, rappre.
sentate de n. ß& titoli da 10 obbligazioni e n. 13 títoli da 50 obbliga-
zioni, per un capitalo nominale di L. 645.000, ma l'estrazione viene
limitata a n. 180 obbligazioni, iri proporzione a quelle rappresentate
nella circolazione da titoli compresi in certificati nominativi, mentre
all'estinzione delle rimanenti n. 1110 obbligazioni rappresentate da
titoli al portatore, sarà provveduto mediante acquisto da parte
de10Istitutor

d) Tn ordine alle obbligazioni G per cento della ga emissione
di L. 50.000.000, autorizzata con deliberazione del Consiglio di am-
ministrazione in data 4 maggio 1929:

Estrazione a sorte, giusta il piano di ammortamento, di
n. 24 titoli da 50 obbligazioni, compresi în certificati nominativi,
rappresentanti 1200 obbligazioni per un capitale nominale di L. 600
mila,

e) In ordine alle obbligazioni 6 per cento serie speciale « Tele-
fonica a autorizzata' con deliberazione del Consiglio di amministra-
zione in data 29 novembre 1929:

Estraziotte a sorte, giusta 11 piano di ammortamentos di

n. 100 titoli da 50 obbligazioni, compresi in certificati nominatigie
rappresentanti n. 5000 obbligazioni per un capitale núminale di
L. 2.500.000.

Le obbligazioni acquistate verranno distrutte mediante abbru-

clamento.
Alle suddette operazioni potrù assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri SeÌ

titoli sorteggiati.

Roma, addl 10 novembre 1930 - Anno IX

Il presidente:.A. DENEDUCE.

(6357)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TEsono - DIV, i · PORTAFOOL10

N. 233.

Media del cambi e delle rendite

dell'11 novembre 1930 - Anno IX

Francia . . , , , . 75.07 Oro . . . , , . 368.50

Svizzera
. , , , , .

370.67 Belgrado , . . , . 33.85 -

Londra - , , , . .
92.794 Budapest . (Pengo) . . 3.35

Olanda . . , , , ,
7.092 Albania (Franco oro). 300 -

Spagna . . . . 220.04 Norvegia . . . . 5.115

Belgin . . . . . . ,
2.664 Russia (Cervonetz) 98 -

Berlino (Marco cro) ,
4.552 Svezia . . . . .. 5.125

Vienna (SchlÌlítige) , 2.601 Polonia (Sloty) . 214 -

Praga . . . . . .,
56.68 Danimarca · · 4 , . 5.Íld

Romania
, . . .

11.40 Rendita 3.50 % . . . 69.65

( Oro 14.92 Rendita 3.50 % (1902). 64.50
Peso Argentine

Carta 6.545 Rendita 3 % lordo 41 -

New York
. . . . 19.098 Consolidato 5 ¾

. . 82.80

Dollaro Canadese
.

19.115 Obblig. Venezie 3.50 ¾. 77.85

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 234.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 novembre 1930 - Anno.IX.

Francia . . a . , a 75.04 Oro e · a , a s , 368.50
Svizzera · · , . . . 370.66 Belgrado . . . . . • 33.875

Londra . , . . . , 92.789 Budapest (Pengo) . 3.35

Olanda . a . . . , 7.692 Albania (Franco cro). 366.50

Spagna -

, . . . 220.37 Norvegia . . . . , 5.115

Russia (Cervonetz) .. 98 -
Belgio . . , , . . . 2.663

Svezia -
. . . , , 5.125

Berlino (Marco oro) . 4.553
Polonia (Sloty) a . . 214 -

Vienna (Schillinge) , 2.692 Danimarca - , a , . 5.115
Praga . . , , . .

56.68

Romania . . . . .
11.375 Rendita 3.50 % . , ,

69.60

IOro 14.92 Rendita 3.50 % (1902), 65 -
Peso Argentino

Carta 0.53 Rendita 3 % lordo
,

41 -

New Ycrk . . . ,
19.098 Consolidato 5 % . .

82.725

Dollaro Canadese
. . 19.115 Obblig. Venezie 3.50 %. 77.85

MUGNOZZA GlUSEPPE, direttore

RossI ENatco, gerente

Rorria - 1stituto Po11grafico dello Stato · G. C.


