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L' insegnamento della Fisica nella Universit t di Pisa. 
C e n n i  S t o r i c i .  

PROF. CARLO F E D E L I .  

Le notizie sull'Ls'tituto di Fisic(~ 5))erimcntale dcllo Studio 
Pisan% pubblicate di recente in oecasione del X X V  anno d~in - 
segnamento dell ' i l lustre Prof. Battelli ,  e L X X  dalla fondazione 
delFIsti tut% daWegregio Prof. Oeebialini, ') costituiseono un 
lavoro molto importante  e che sarebbe veramente  desiderabile 
fosse r ipetuto per  ogni Is t i tu to  della nostra  UniversitY, con 
egual competenza a quella dimostrata  da l l 'Au to re  di questa  
pubblicazione. 

Egli  perb non ha t ra t ta to  che una par te  dell 'argomento~ 
ha taciuto completamente~ dicendo della Fisica sperimentale, 
di quella teorica, the  fu insegnata  da tant i  illustri qui fi'~ 
noi~ molti dei quali valenti  sperimentatori ,  tu t t i  quanti  Gali- 
leiani eonvinti .  Ed (~ appunto per cohnare codesto vuot% che 
io mi permetto,  con questo brevissimo cenno di r i tornare sul- 
Fargomento della storia della Fisica nella Universit~ di Pisa;  
cib tanto pih che quando per la ferma volont~ del Ret tore  
Supino, fu costi tui ta una Commissione di insegnanti ,  per  
continuare la storia del Fabroni  (Buonamici~ Paoli, Maggi, 
Fedeli) ,  io mi impegnai di scrivere quella sezione che r iguurda 
i medici ed i natural is t i ;  stimo quindi unu par te  del dover 
mi% lo i l lustrare il punto  di sopru accennato. 

Tralasciando ogni considerazione sui fih)sofi ('he hanno 
insegnato Fisica helle epoche anteriori a quella Galileiana, /~ 
da ricordare~ innanzi tut to,  come, dopo Galileo e la fondazione 

1) ,Votizie .~Ml'I.~tit,lo di Fisica ,',))eri~te~ttale dello Stu(lio Pisa,o  raccolh, 
he] settantesimo amto da]b~ fondaziou(,, vcuticinque~imo d' inscgnamento 
dcl 1)irettore Angcl,J Battelli ,  dal Prof. Augusto Occlli:dini. Pisa, appresso 
Francesco 5b~riotti, 1914. 
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del ~CCimento,,  a Pisa,  n e l l ' a m b i e n t e  universi tar io,  furono 
cos tantemente  eseguite  esperienze~ ora at t inent i  alia F is ica  

generale,  ora piit specia lmente  alla Fis ica  an;male, a quel la  
t he  oggi si chiama Fisiologia sper imenta le ;  ben inteso che di 
ques t 'u l t im~ si hanno tracce anche in epoche anterior;;  perch~ 
l 'uso degli animal;,  in servizio del l 'Anatomia ,  ( ed i o r e s i  pub- 
blico pel primo il documento,  che accerta  in epoca poco di- 
s tante  da quella del Vesalio, dell '  acquisto d i u n a  scimmia, 
ad hoe)  condusse i Let tor i  di quella disciplina ovviamente  a 
sper imentare .  Le esperienze dipoi crebbero molto nell '  epoca 
immedia tamente  success iva  a Galileo; b a s t ;  il r icordare quelle 

ormai  note a tu t t i  i natural is t ;  e a t tes ta te  dal Malpighi  stcsso, 
che si eseguivano in domo B o r e l l i i ,  sopra ad animal;  mandat i  
in don% dal vicino S. Rossore,  dai Pr incip i  Medicei. 

Ma accanto a queste,  che si potr~ dire erano esperienze 
di pu ra  Fisica an;male o Fisiologia, ben  presto vi  furono 
quelle di Fisica e di Chimica o, come allora dicevasi  per  
queste  ultimc, di Alch imia ;  intorno a c h e  io mi l imiterb per  
ora, a r icordare i due Mac-Cole, (1613-1618),  i due scozzesi 
alchimisti ,  che qui, in P isa  insegnando alla Universiti~ leva- 
rono una  certa lama per  le loro esperienze. 

La  sede e le t t iva  di questo esper imentare  fu la Fonder ia  
o Farmac ia  ahnessa  al ~c Giard ino  de '  S e m p l i c i , ,  come io ebb;  
a r icordare in altr i  miei scrit t i  J) e lh. sper imentavano,  insieme, 
Galileiani ardent ;  del metodo del grandissimo Maestro,  e delle 
r icerche di Fis ica pura,  t ipo C i m e n t o ;  uomini illustri apparte-  

nent i  a divers;  ram;  dello scibile, quindi  a diverse Facolt~ 
dello Studio nos t ro ;  come io ebb; ad osservare,  anche in un 
mio recente  scrit to ~) r icordando i g r and ;  meri t ;  di Giuseppe 
A v e r a n i :  quest ;  i l lustri  sperimentatori ,  erano, infatti ,  matema- 
tic;, fisici, giureconsulti~ filosofi~ medici, let terati .  

Sia sufficiente a dir cib, il r icordare i nomi di quell; che 
si unirono quivi a ten tare  esperienze con la p r ima  macchina 

~) Fedeli Carlo; Di alcuni ricordi storici del Palazzo Reale di Pisa Pisa~ 
Tip. Orsolini Pr0speri 1907 e Siena 1912 Tip. S. Bernardino. 

s) Fedeli Carlo ; Introduzione alla lettera di Giuseppe Zambevcari (<Del 
Sonno, della Vigilia e dell'uso dell'Oppio)). Pisa, Stabilimento Tipogra- 
rico Toscano~ 1914~ in Annali U'niversitarir Tomo XXXIII. 
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pneumatica,  fa t ta  fabbricare dal Muschenbrok ed inviata  in 
dono alla UniversitY, da Dus~eldrof~ dalla Elet tr iee Pala t ina  
Anna  Maria Medici, figlia di Cosimo I I I  ed ult ima di qucsta 
famiglia; gli sperimentatori  fllrono Guidone Grandi,  Giuseppe 
Averani ,  Giuseppe Zambeccari,  Luca Albizzi. 

N~ basra;  il 1737 un uomo illustre, Angel() Marehetti ,  
jnsegnava Meecanica e leggeva <<de i n s t r u m e ~ t i s  mechanicis ,>.  

Quel Claudio Fromond, monaco camaldolese, matematico 
insigne, che suppli al maestro Guidone Grandi  e gli successe 
nello insegnamento, sperimentb sempre qui da noi, come lo 
a t tes tano le ricerche delle quMi sono piene le sue opere;  qui 
estese quasi tu t te  : ad es. i (( Saggi sull ' infiammarsi dei corpi )> 
(~ Sulle cause dell 'irritabilit '~ muscolare>> e, come nora anche il 
Micheli, la <<Difesa della teoria della luce emessa dM ~ewton,>. 

<( Va bene, si dir?~, ma non esisteva l ' insegnamento rego- 
lare>>: esistevano perb le esperienze;  e quando il Fromond 
mort il 1765, Leopoldo Guadagni,  nella iscrizione lapidaria, 
ebbe a notgre, come per vent i  anni, avesse profcssato la Fisica. 

Che se ben si guarda ai programmi degli insegnamenti ,  
come si t rovano nei R o t u l i ,  quasi tu t t i  i filosofi t ra t tando  
<<parva Naturalia)>, come si diceva allora, esposero Fisica, e 
Fisica Galileiana, spesso comprovata da un loro assiduo spe- 
rimentare.  Anche  l' abate vallombrosano Ottaviano Cametti 
(1747-1789) fu insegnante di questo tipo, come lo dice la sm~ 
'< M e c h a n i c a  s eu  b r e v i s  T r a c t a t u s  de motet  e t  e q u i l i b r i o  , ,  e l 'al tra 
sua dissertazione " d e  M e c h a n i c a  f l u i d o r u m  ,, pubblicata ~ 
Fi renze  nel 1777. 

Ma venendo pih part icolarmente aW insegnamento della 
Fisica (' da notar% che t r e  filosofi, i quali si succedettero l 'uno 
all 'altro, G[ov. Bat t is ta  Caracciolo, teat ino di iNapoli (1740-1761) 
il grande Paolo Frisi, barnabi ta  milanese (1761-1764), quando 
dalla Metafisica e da l l 'E t ica  insegnata qui all 'Universit , t  fino 
dal 1755, passb al l ' insegnamento di Ari tmet ica  ed Algebra ;  e 
Giovanni Andrea  Tommasini di Serravezza, che succedette al 
Frisi,  insegnarono l 'Ott ica matemat icamente ;  ci6 che prima 
non era stato mai fatto. Quindi con questi  tre compure un 
primo torso di Fisica matematica,  che fu poi continuato da pih 
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e d i v e r s i  i n s e g n a n t i ,  ad  u n  t e m p %  t a n t o  q u e s t a  d o t t r i n a  e r a  

t c n u t ' t  in  o n o r e  n e l l o  S t u d i o  n o s t r o .  

C h e  gi'~ n e l  1751  i n s e g n a v a  F i s i e a  B a r t o l o m m e o  B i a -  

n u e e i ;  d i p o i  q u e l l ' A n d r e u  O s t i l i  r e p u t a t i s s i m o  e g i u s t a m e n t e ,  

n e l  suo  t e m p o ,  d a l  1765  d u r b  i n  t a l e  i n s e g n a m e n t o  f ino al 

1784 ,  n e l  q u a l e  a n n o  fi t  e h i a m a t o  p r e e e t t o r e  p e r  l a  M a t e m a -  

t i e a  e lu  F i s i e a  de i  f igl i  d i  P i e t r o  L e o p o l d o ,  p e r  e o n s i g l i o  d i  

M o n s .  A n g e l o  :Fabroni .  I1 gr~mde F e l i c e  F o n t a n a ,  t) (come 1o 

c h i a m a v a  F i l i p p o  P a e i n i ) ,  u n o  de i  p a d r i  de l l '  i s t o log i a ,  dopo  

e s s e r e  s t a t o  qu i ,  u u  a n n o ,  f i losofo,  e f u i l  1766 ,  i n s e g n b  s e m p r e  

F i s i c a  a F i r e n z e ,  r i m a n e n d o  p e r b  P r o f e s s o r e  a P i s a .  

P e r  d i m o s t r a r e  corn '  e r a  d i s t r i b u i t o  1' i n s e g n a m e n t o  di  

q u e s t a  p a r t e  d e l l a  F i s i c a ,  p r e n d o  la  s i t u a z i o n e  d a l  s i l l abo  del  

1780-81 .  

I f is ici  t e o r i c i  e r a n o  3:  

B a r t o l o m e o  B i a n u e c i ,  o r d i n a r i o  

O s t i l i  A n d r e a ,  s t r a o r d i n a r i o  

F o n t a n a  F e l i e e ,  I n s e g n a n t e  a F i r e n z e  n e l  M u s e o  de '  P i t t i .  

M u  gi ' r  i l  1 7 7 4  f r a  g l i  s t r a o r d i n a r i  d i  F i s i c a  e r a  s t a t o  

i s c r i t t o  qu i ,  p r o v e n i e n t e  d u l l ' A e e a d e m i a  de i  :Nobil i  d i  F i r e n z e ,  

L o r e n z o  P i g n o t t i  2) l a  l a m a  de l  q u a l e  ~ f o n d a t a  p r i n c i p a l m e n t e  

sui  1)e l l i ss imi  a p o l o g h i  e s u l l a  s t o r i a  d e l l a  T o s c a n a .  

1) Di quest 'uomo veramente grande mi occupai a lungo nelle lezioni 
professate l ' :mno passato ncl corso di Storia della Medicina; ed aveva 
continuato in questa estate ad ottenere notizie positive su lui e sul ira.  
tello Gregorio~ altro naturalista,  dal loro paese nativ% dal Trentino;  
quando la guerra, sci.tguratamente, mi tolse il modo di proseguire codeste 
indagini. I merit i  ~li questo illustre sono cosl grandi che non si potr?~ 
m~i abbt~stanza studiare 1~ sua v i t a e  le sue esperienze: designo a l h  
attenzione degli studiosi la 3[emoria sui moti del!'iride, che g da pochis- 
simi couosciuta e che fil seritta quaud'egli  era professore a Pisa. 

") Su questo illustrc letterato e storiografo, io ebbi a constatare, 
ehe molti  anni fa nell"unbiente universitari% per tradizion% crano dif- 
fllse delle m)tizie molto incerte e non corrispondenti al veto. 

Mi place di rettificarle e aeccnn-rre i punti  principali  delia vi ta  
scientifica de1 Pignotti .  Fu detto che era prete:  cib non g vero. Studib 
nel Semiuario d'Arezzo, dove comp~ gli studi letterari ,  quindi nel 1763, 
si inserisse studente di Medicina a Pisa dove - -  quasi eertalnente - -  fu 
scolare del Fontana, e di quell ' insigne natural is ta  ehe fil Pietro Rossi 
fra gli altri v~denti elm in quel tempo reudevano rinomato lo studio delle 
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P a s s b  egl i  f ra  g l i  o r d i n a r i  solo ne l  1793 e fino al  1801 

i n segnb  F i s i c a  a l P U n i v e r s i t ~ ;  in  q u e l F a n n o  fu d i s p e n s a t o  da l l e  

p u b b l i c h e  lezioni~ d i p o i  d a  ogn i  spec ie  d~ insegnameu to  p e r  la  

m a l f e r m a  sa lu t e  e p e r  i l  n u o v o  ufficio di  s to r iog ra fo  r eg io  e 
q u i n d i  d i  a u d i t o r e  u n i v e r s i t a r i o .  

F r a  i f is ici  c o m p a r e  come s t raord inar io~  i l  1790~ il  Dot-  

t o re  T o m m a s o  C o m p a r i n i  di  Vinci~ gi~ l e t t o r e  di  E t i c a  d a l  

1785~ uomo n o t e v o l e  de l  q u a l e  h a  s c r i t t o  cosi  bene~ e con 

t a n t a  sereni t '~  di  giudizio~ i l  n o s t r o  Prof .  C l e m e n t e  L u p i ;  ') 

e i l  1789 come s t r a o r d i n a r i o  di  A l g e b r a  R a n i e r i  G e r b i  d i  

P i s t o i u  che fib ne l  s egu i t% fisico s t imat i ss imo~ e che  nel  1804 

s u c c e d e v a  a l  P i g n o t t i  n e W i n s e g n a m e n t o  de l l a  F i s i c a  t eor ica .  

F u  ques t i  u n  uomo di  v a l o r e  mol to  al  di  s o p r a  de l  co- 

mune~ ed  e se rc i tb  i n f luenza  g r a n d i s s i m a  n e l l a  d i r e z i o n e  de l lo  

Studio~ f ra  le a l t r e  cose  f u  benevolo~ s e m p r e  ve r so  gl i  s tu-  

denti~ con g r a n d e  a c u m e  d i s c e r n e n d o  que l l i  che  s a r e b b e r o  

d ipo i  r i u s c i t i  b u o n i  i n s e g n a n t i .  

D i  lui~ d i sse  b e l l i s s i m e  e g i u s t e  p a r o l e  A n t o n i o  Pac inot t i~  

n e l l a  f e s t a  c o m m e n m r a t i v a  d e l l a  Scuo l a  M e d i c a  Pis to iese~ 

poch i  ann i  or  sono.  

I1 G e r b i  p u b b l i c b  un  v o l u m e  di  F i s i c a  mol to  a p p r e z z a t o  

ne i  suoi  tempi~ ed  u n  compendio~ a d  uso  deg l i  s t u d e n t i  d i  

M e d i c i n a  ch% p e r  l u n g a  epoca~ c o s t i t u l  i l  l i b ro  d i  t e s to  p e r  

ques t i .  A s c o l t a t o  con c o m p i a c e n z a  d a l  P r i n c i p e ;  f ra  gl i  altri~ 

a i  q u a l i  f a v o r i  F a d i t o  aWinsegnamen to~  ~ d a  r i c o r d a r e  L u i g i  

P a c i n o t t i .  A1 Congre s so  deg l i  s c i enz ia t i  de l  1839 fu p e r  a c  

c l amaz ione  e l e t to  P r e s i d e n t e  g e n e r a l e ;  poco dopo  cessb  dal-  

F i n s e g n a m e n t o .  

scienze e della Medicina a Pisa, dei quali baster'h che ricordi uno solo, 
Antonio Matani. I1 Pignotti, una volta ]aureato~ esercitb la Medicin~in 
S. Maria Nuova, in Firenz% e di li, come ho detto nel testo, passb a 
Pisa. Fu grandemente aiutato dalla Casa Corsini, alla quale rimase stret to 
di  caldissima amicizia, segnatamente al colto e munifico Don Lorenzo 
Corsini, Gran Priore di Pisa per l 'Ordine di Malta. ]~ verissimo quanto 
osservano vari biografi, che egli non pubblicb di Fisica, se non alcune 
congetture metereologiche; ma ~ certo che fn uno sperimentatore quanto 
mai assiduo ed un cooperatore del Guadagni. 

i) Lupi Clemente, Notizie biografiche di Tommaso Comt;arini lJrofessore 
nell ~ Universith di Pisa.  Pisa, Nistri, 1894. 
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Come narrow, esattamente il Prof. Oeehialini, venne f inal  

mente compiuto il voto, espresso da Mons. Gaspare Cerati 

Provvedi tore  fino dal 1740~ e il 1748 fn nominato il Dottore 

()arlo Alfbnso Guadagni  fiorentin% alla cattedra di Fisica 

sl)erimentale per la prima volta formalmente ist i tuita;  quando 
ancora r isuonava PUniversit~ della lama del di lui tYatello 
Leopold(), giurista insigne. 

I1 Guadagni  entrb e x t r a o r d i n a r i u s  e fu solo ordine~rius  il 
1757, durando nello insegnamento fino al 1795~ nella qual 

epoca gli succedette Leopoldo Vacc~'~ come straordinari% ehe 
durb fino al 1799. 

Ma, a questo punto~ io stimo che si debba eedere la pa- 

rola al Fabroni,  il quale parla con grande cognizione di eausa 
e vera competenza di Carlo Alfonso Guadagni  che aveva eo- 
noseiuto personalmente~ in quel frammento del I V  volume di 

Storia delia nostra Universit~ ehe fu pubblicato negli Annali  
della medesima per volonth del Rettore Supino e dietro le 
r premure del Senatore Buonamici e mi% per cura del 

ricordato illustre collega e specialmente del Prof. Paoli, il 1911. 

Le pagine del Fabroni  dieono molto pih che non il bre- 
vissimo ed incompleto eenno del Micheli. 

I n  una nota ~) egli r iassume la biografia e i meriti del 
Guadagni  come segue:  

<( Natus  hic erat Florentiae iisdem parentibus quibus Leo- 
poldus Guadanius,  de quo superiori in volumine pluribus di- 
ximus, pridie Kal. februarii  an. 1721. ]n  patria praeceptores 

humaniorum l i t te rarum habui t  hemines Scholarum Piarum~ 

Pisis antem grav iorum disciplinarum Corsinium~ Fromondium~ 
Tallinium, Soriaur, Pasqual ium et Gottium. Florentiae etiam 

in medicina audivit  Cocchium et in Nosocomio S. :Mariae plu- 
r imum hanc facultatem exercuit. Qnia non mediocriter profe- 
cerat in rei herbariae Scientia, Florentini Academici (Societas 

l) Vedi: Frammenti del Volume IV della Storia dell' Universit'X di 
Pisa di Monsignor Angiolo Yabroni trascritti da]l'aut(glafo esistente nel]a 
Biblioteca di casa I:ranceschi dal Prof. :Michele Yen'ueei, e inseriti nel 
Tome XXX degli Annali  delle ~M~'(r~ilg~ ~'v~ta~e, a la~gine 85 e ~6 in 
nora. 
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lh)tanica appe l l a l ) a tu r ) i l ium sibi ab cpistolis adiunxerunt .  
Coepit au tem vel ab auno 1744 domi docere physicae  studiosos, 

nec cessavi t  u m q u a m  habere  pr iva tas  scholas iis temporil)us, 
qfiibus vacaba t  Lycei  Pisani muneribus.  I l laec Ihma cclebra- 
ba.ntur, quare  non Academiae  sohtm fiorentinac Apa th i s t a rum,  
Furfureorum,  Georgicophilorum, sed et iam Cortonensis  et Cae- 
sarca Leopoldina. cure in suis numerarunt .  A Leopohlo M. E. 
D. mandutum habui t  ea curandi  quae ad pondera  et mensuras  
pertinebant~ cum non ferendam essc iudicasset  earum in di- 
t ione sua varietatem~ nec non subiiciendi oculi l iberorum suo- 
rum, dum Pisis  crant,  Phys ica  exper imenta ,  in quibus  exau- 

riendis mandat is  minime passus  est desiderar i  di l igentiam 
S U ~ E  >>. 

E nel testo ~ pres~ occasione di par lare  degli aumenti  
ed ampliamenti  subit i  dal mater ia le  Universi tar io ,  sotto Fran-  
cesco I I  di L o r e n a -  dice del Guadagn i  quanto  segue:  

<< Quod ad machines  vero pert inet ,  Carolus Guadan ius  tunc  
cum an. 1748 declara tus  est  phisicae exper imenta l i s  p raeceptor  
eas secum~ perpancis  exceptis~ Florent ia  attulit~ quo in loco 
ad usum pr iva tae  seholae costruendas curavera t .  Quan ta  esset, 
i l larum copia~ quanta  ut i l i tas  ex libro agnoscere  poteris~ quem 
idem semel i te rumque vu lgav i t  cmn hac inscript ione <(Spe- 
cimen expcr imentorum na tura l ium quae singulis annis in il- 
lustr i  Pisano Lyceo exhibere solet Carolus Aiphonsus  Gua- 
danius>>. Vir  sane erat  s ingularis  dexter i ta t i s  in omni expe- 
r imento physico habeudo,  non solmn novera t  quidquid il- 

lustr iores physic i  et artifices inveneran t  sed et in te rdum altc- 

r ius  bene invent is  aliqttid de suo addebat ,  cui rei documento  
esse poter i t  cpistola quam an. 1767 emisit ,  quaque ra t ionem 
docuit  construendi  barometri~ quod in omni regione usui esse 
posset.  Exercuera t  et medicinam, a tquc  i ta  de sc exis t imari  
volebat  se eas tenere artes,  quibus  non mediocr is  ut i l i tas  qua- 
eritm',  quarumque  v im et na tm 'am non rat iocinando,  sed ex- 
per ieado discimus. S i a b  exper iment is  na tu ra l ibus  recessisses~ 

nihil ab eo udivisses,  quod oleret doctr inam. Quia  Pisis  non 

crat  l ibenter,  saepe ab eo desiderasses  di l igent iam in exe- 
quendis,  quae propr ia  sunt  di l igent iorum praeccp to run  b mn- 
neribus~ deserendique officii caussa illi ct iam erat,  quam prae-  
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st, abat opcram (sic) Cuperio, ') homini Britanno, qui domiei- 

]ium Florentiae colloeaverat, et in suis aedibus Musemn 

physieun) instruxerat.  Huic enim nihil negari posse videbatur.  

Tandem ab Academia prorsus discessit rude (hmatus an. 179(i, 

eiusque in locmn, me licet invito, suceessit Leopoldus Vacea, 
qui aliquot annos Parisiis operam dederat phisicis studiis. Mu- 
neri quidem suo satisfacere potuisset, si semetipsum regere 
didicisset. Ir enim novarum cupiditate abreptus, postquam 

Galli Etrur iam occupaverant  aliud nihil habuit,  in quo acquie- 

sceret, nisi studium erga gentes, quibus evertere fimditus 

miseram provinciam, e~ omnia divina atque humana vexare, 

violare perturbare propositum erat. Ingrat iss ime is profeeto 

se gessit erga Principem, a quo saris liberalem mercedeln 
obtinuerat  et mmuam quoque pensionem ad comparandas ma- 

chinas, quae sibi usui in habendis experimentis esse poterant >>. 
Mentre si verificavano per la Fisica sperimentale i fatti 

narrati  dal Fabroni, che ho voluto si conoscessero in tut ta  

la loro integritg, il 180i  dopo superato il period()cos] grave, 

per l 'Universit 's del 1800, e stabilito in Toseana il nuovo go- 

verno del Re d 'Etruria,  veniva nominat.o, come suecessore di 
Cristofi)ro Sarti, filosofo logieo e metafisieo, un prete pratese, 
Franceseo Paechiani, appena trentenne, (era nato il 4 ottobre. 

1771) del quale dirb oltre; la sua nomina fu dovuta alla be- 

nevolenza ed alla stima di Lorenzo Pignotti .  
I1 1801 Giuseppe Gattesehi veniva nonfinato Lettore di 

Metafisica, e, nel medesimo tempo a]la Fisiea sperimenta]e 

si provvedeva, dopo la partenza del Vaee" b ehiamando il Dot- 

tor Cioni da Firenze in quel frammento del 1800-'801 nel 

quale vi fu insegnamento. Nei sillabi in thtti ~ notato ehe feee 
lezione di Fisiea sperimentale, solo nel prineipio della terza 
terzeria, dipoi fl~ dimesso come toee6 a vari altri insegnanti.  

') Questi certamente fl] quel Milord Cooper, (.he ahit6 hmgamente 
Firenze, uomo "~muntissimo degli studi sperimentali e della musica. Fu 
d~L hfi che ebbe incoraggiamenti Salvatore Pazznglfi~ distinto musicist~t 
toscano e uuo dei fond.~tori dell~ famosa Calq~ella nmsi(':fle ,le' Pitti. 
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II d o t t o r  C i o n i  a q u a n t o  r i s u l t a  d a  r i c e r e h e ~  e l , e  io s t e s s o  h o  

i s t i t u i t %  e r a  u n  v a l e n t e  e s p e r i m e n t a t o r e  ~). 

I1 d e s i d e r i o  c h e  n o n  t a c e s s e  F i n s e g n a m e n t o  d e l l a  F i s i c a  

s p e r i m e n t a l e  f e c e  s i  c h e  s ~ i n v i t a s s e  i l  D o t t .  M e l e g a r i  d i  Ge -  

nova~  c h e  t e n n e  p u r e  u n  b r e v i s s i m o  corso .  L ~ 8 0 1 - 8 0 2  en t rb~  

c o m e  f i s ico  s p e r i m e n t a l e ~  q u e l  G a e t a n o  S a v i  =) d e s i g n a t o  d a l  

I ) i g n o t t i ~  c h e  ~ s t a t o  c e r t a m e n t e  u n o  d e i  p i i t  g r a n d i  b o t a n i c i  

d e l  S e c o l o  X I X ~  e c h e  se n o n  l a s c i b  t r a c c i a  n e l l a  F i s i c a  spe-  

r i m e n t a l e  c o m e  a v v e r t e  i l  P r o f .  O c c h i a l i n i ~  se I )pe  p r o f i t t a r e  

d e l l a  c o n o s c e n z a  p r o f o n d a  d e l l a  F i s i c a  e d e l l o  s t u d i o  i n d e -  

f e s s o  d e l l a  s tessa~ s p e c i a h n e n t e  i n  a l c u n e  p a r t i  d e l l a  B o t a n i c a  ; 

c o m e  a r e n d e r s i  c o n t o  d i  c ib  b a s t a  l a  l e t t u r a  d e l l a  <<Fis io log ia  

') Esper imentb  in Pis toia  col noto Luigi Pe t r in i  e diresse una let- 
tcra  al Pacchiani  sulla pre tesa  scoperta  di ques t 'u l t imo,  che ~ buon do- 
cumento di cr i t ica sperimentale.  Fu  addet to  anche al Gabinet to  di Fisica 
di Pi t t i .  Aveva inven ta to  una  ingegnosa macchina pneumatica~ che fu 
sper imenta ta  nel la  Scuola di Fisica della Badia F ioren t ina .  

2) Era  nato a Firenze il  13 Giugno 1759, ed ~ da notare  ehe l 'amore 
Mle Scienze Natura l i  ed alla Fisica,  gli  fu favori to dal la  pr ima educazione 
le t t e ra r ia  e scientifiea aw~ta per  la bcnevolenza dei Monaci Benedet t in i  
della Badia F ioren t ina ,  in  quello storico Monastero. 

Quando. appunto  il S~vi compieva costg la sua pr ima istruzione,  i l  
monaco Seratti~ precedendo di nmlto le invcnzioni  modcrne applic.lva, 
ad  Meune macchine come forze motrici  la pressione atmosferica e l ' impulso 
del  vapor  di acqua. Cib avven iva  il  1782; mcnt re  l 'Mtro  monaco, i l  P. 
Rossi, maestro di Fisica, usava l ' id rogcno  per  innalzare  un piccolo 
~mrostato. 

Gaetano Savi uscl da quelle scuole buon matematico,  t an to  che, da 
s tudente  pot~ sopperire ai suoi scarsi mezzi economici, facendo il  r ipe- 
*itore di Ari tmet ica  e di Geometria.  A quanto  io ho potu to  sapere da 
relazioni  familiari ,  ment re  s tudiava  Medicina, pare  che al trest  aiutasse 
ncll 'esercizio della Farmacia  il propr ic tar io  di una  delle p ih  ant iche Far-  
macie di Pisa, a l l ' angolo  della Via del Museo colla Via S. Maria,  nel la  
ant ica  casa Fabbr i ,  ora Minati .  

Eserci tb anche la  Medicina qui  in  Pisa;  e, a quanto  sembra, molto 
bene;  brevemente  perb e con poca voglia come egli stesso ebbe a scrivere. 

Molto ed egregiamente  disse di lui ,  Cosimo Ridolfi. Vedi :  EIogio d$ 
4;aetano Savi, in (~ Att i  della Societ'~ dei XL>>, Modena 1846, Tomo XVIII .  
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vegetale  >> nel]e sue sempre ammirande <( Is t i tuz ioni  di B(,- 

tanica >> '). 

L'Occhial ini  dice che il Savi fu ammonito come par t i t an tc  

dei Francesi  e 1)robabilnmnte ]o fu per  sospetti~ essendo egli 
legato d~ molta  amicizia con alcuni segnatamente  di quegli 
insegnanti~ dei quMi dice a pe r t amente  il Fabroni ,  essere stati  
par t ig iani  dei Frances i  <( quod miraberis ,  nonnulli  et iam ex prae- 
ceptor ibus i m m u t ~ t u m  h d s s e  Etrur iae  S t a t u m  non  modo facile  

passi  sed et iam gavisi  sun t :  aper te  quidem Titus  Manzius, 
Vranciscus Vacc'~ et eius filius Leopoldus,  occulte autem~ vel 
sal tem caute Sanct ius et Slopius, aliique pau('i, quos minime 
nominamus~ ne (le eorum fama aliquid nos (letrahere velle 
v ideamur  etc. >>. 

') I mer i t i  di Gaetano Savi, r i spe t to  alia Fisica sl)erimentale , furono 

messi  in  chiaro da Cosimo Ridolfi; egli avver te  ncl ci tato clogio funebre  

come Gaetano t rovb le macchinc  della Fisica nel mass imo depcr imcnto  e 

disordinc e dov~ fat icare per  r imet te r lc  in ordinc.  Ebbe  grande  affluenz~ 

di s tuden t i  alle sue ]ezioni, ]ascib il Gabinct to  di Fis ica  in ordine e co- 

pioso di s t rument i .  Dci mcr i t i  del Savi come insegnan te  di Fisica dovi~ 
convenire  e lascib una  lucida t e s t imonianza  Mons. FM)roni. Quest i  gli 

era s tato cont ra r io  (~ da no ta rc  che f r a i l  F'~broni c i l  P igno t t i  non  

correvano r ' tppor t i  amichcvoli ,  cd il Savi era nn  p ro te t to  del P iguo t t i )  

ma dictro alla t c s t imonianza  dei fat t i ,  dovct te  r icrcdcrs i  cd cbbe a dire 

al Savi:  ( (h)  conI~sso (li avere dei to r t i  a vostro r iguardo ,  per  me non  

sarcste s tato in quel  1)osto, ed ()r~ mi r~rvvedo e r iconosco qnan to  in cib 

fui ing ius to  )>. Si capisce bene che il Fabron i  "lveva sospct to  di t u t t i  

quell i  che t emeva  par teggiassero  per  i Franccsi .  G.~ctano Savi, per6~ gli  

fn caro~ dopo quan to  ho na r r a t o ;  come fu appogg ia to  sempre  anche dal 

succcssore del Fabron i ,  Mons. Puccinel l i  ex gesui ta ,  eompagno di s tndi  

ed amicissimo del Boscovich e dello Ximencs,  voluto  da Pietro Leopoldo 

ncllo inscgnament(  b (~ (lipoi - -  dalla Regina  d'  E t r u r i a  - -  elet to Pr iore  

della ConventuMc di Santo Stefano. Colgo qui  l 'occasione per  r i u n o v a r c  

il voto f:~tto a l t ra  vol ta ,  che ] 'Universi t '~ o t t enga  dalla famigl ia  Pucei-  

nelli~ il car tcggio  chc codesto Uomo valorosiss imo come scienziato~ ebbe 

con gli uomini  p ih  i l lus t r i  del t empo c chc po t rebbc  recar  luce SOl)ra 

alcune vicende dello s tudio nostro .  A me consta  che un'~ vol ta  fr~ codeste 

c.'trtc vi er 'mo dcllc le t tcrc  au tografb  dcl Boseovich. 

Tornando  a Gaet-mo Savi, il capitolo r i gua rdan t e  la Fisiologia vcge- 

tale< ~ ve ramcntc  cosa grande  per  il tempo.  Cfr. le sm~ I.~tit~ziotd di Bo- 

t((nic( b Firenze,  1833~ in 8. ~ 
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Ora appunto il Santi natural is ta  e lo Slop astronomo, 

filrono seml)re grandi amici di Gaetano Savi e da cib il 

sospetto~ che in parte credo poeo fondato. Gaetano~ infatti  da 

1)rimu venuto all'Universiff~ per oper~ dci monaci della Badia 
Fiorentina come egli stesso attesta~ di poi medic() per la crier- 

gica volont'h; come a me resulta~ anehe da rieordi e da carte 

private~ non fu ~pertamente contrario alle novit'~ francesi. 

perch~ invece credett% come ha detto cspressamente uno dei 
suoi biografi~ di non doversi opporre al rinnovamento~ che 

per il genio di ~Napoleone si i n t rodueew utilmentc in molte 

parti  dell 'organismo sociale troppo invecchiato; mentre d~altro 

canto era egli contrarissimo ad ogni eceesso e sopra tutto,  al 

Giacobinismo. Accettb seguendo~ questa corrente moderata di 

idee di essere aggiunto al Maire di Pisa il 1809; ma be~ 

presto si ritirb da quest'ufficio~ apl)unto per le sue idee filo- 

sotiehe e religiose. 

I1 Savi insegnb Fisica sperimentale fino al 1810~ nel qual 

anno~ il metafisico Gatteschi~ che gi~ dal 1807 era stato chia- 

mato fra gli Ordinary di Fisica teorica~ passava alla speri- 

mentale. 

Da notizie raccolte d'r scolari e da eontemporanei~ il 

Gatteschi non godette estimazione uguale 'A quella t r ibutata  

al Gerbi; con questa notizia si viene a confermare quanto ne 

serive 1 ~ Ocehialini. 

In tanto  Mlorch~ il 1803 il Pignot t i  diveniva a ~ d i t o r c  

dell~Universith, lo sostituiva neWinsegnamento non della Fi- 

sica s p e r i m c u t a l e  come ha scritto anche il dotto Prof. Tit(~ 
Martini~ ~) ma della Fisica t eor ica ,  come s t r a o r d i n a r i o  un filo- 

sofo che fino allora in questa qualit'~ aveva insegnato Logica 

e Metafisica succedendo~ il 18017 come gi~ avvertii  a quel 
Cristoforo Sarti che meritatamente godette fama di eccellente 

insegnante e i libri del quale furono lungo temI)o libri di 
testo nelle nostre scuole. 

l) Tito Martini : Franccsco Pacchia~ti e la scoJperta dcl cloro. ~ota Sto- 
rico critica. ((Atti del Reale Isfituto Vcneto di Scienzc Le~tere cdArti)) 
anno accademico 1909-910. Tomo LXIX, parte 2 a, Venczia, Officine Gra- 
fiche 1910. 
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I1 filosofo al quale-allude fu quel singolare ingegno di 
Francesco P~cehiani, d~ molti reputato un geni% d~ altri ac- 

canto alle qualit'~ de] genio essendogli affibbiato, forse non 

ingiustamente l 'epiteto di f~,rbaccio. I1 Paechiani, nato a Prato 

il 4 ottobrc del 1771, prete anzi canonico della Cattedrale 

Pratese, venuto all'Universit'~, lev5 fama altissima di se : cosi 

1o definisee Ferdinando Martini ~) in un suo scritto sul Giusti. 
<< Uomo di tale ingegno e dottrina ehe a dirli mirabili si dice 

poeo: portentosi addirittura>>. I1 Guerrazzi the fu seolare del 

Paechiani insieme a Guglielmo Libri laseib seritto di lu i :  

<(essere nel Pacchiani  materia da mostr~rsi in un punto Dante 

e Galileo ; se egli - -  durante la sua vit~ - -  non si affaticava 

a disperdere i doni di ])io >>. 

Qual vita conducesse lo attcstarono tutti  i suoi contem- 

poranei;  in easa non voleva n~ libri n~ penne:  divagatis- 

simo, buontemponc oltre misura~ iml)iegava gran parte del 

teml)o in ritrovi cogli studenti~ o in quelle socictg eittadinc 

the ri traewmo dalla lieenza i)ropria dei tempi dell ' lmpero 2). 

M a l c  poehe eose the ei restano di lui attestano 1 ~ altissimo 
intelletto c giustifieano pienaInentc la sentcnka (li Ferdi- 

nando I I [ ,  ehe ai reggitori  dello Stndio i quali lagnavan()lc 

poehissime lezioni da lui tenure all~Universit'a~ rispose: Vale 
pih una lezionc del Paeehiani ehc die(ti di mo]ti altri>>. 

Valga per tut te  la risposta che dette a ehi gli ehic(l(~wt 
meravigliato, come mai avesse dato in nora tante opere~ al- 

] ' Ispettore inviato da Napolcone per lo Studio di Pisa, mentre 

l~interlocutore s'~peva che non ne aveva imbblicata quasi ues- 

suna: <<Le ho tu t t c  qui>> risi)ose il Pacchiani  picehiandosi 

sulla fronte. 

~) Fer( l i )mmh) M a r t i n i :  11 (;it~sti ?,'lade~de; i,~ <<Nuova A)~t()l()tai;/ >>, 

!6 Novcmbre  1890, Pl). 592-594. 
~) F r a  le mol t e  s t r a n i s s i m e  con t r ad iz ion i  di ques to  s ingoblre  i)ldivi- 

,~uo, ~ da  not~r(, q u e l b t  mess~l in  chiaro  d~ t u t t i  i suoi  biograt i ,  s~-.'.m- 

~amentc  (l'~ (luclli  t h e  ]o conobb( 'ro d,~ v ic ino;  t h e  egli  1)fete sec()l;ir,,'~.o, 
Der le ab i t ud i n i  (, p e r  il l ingu; ,gg io  ]i l)erissimo, sJ man t (mne  in ' l t ta( 'c: lhih '  

qUal~to tl credenxe,  d i m o s t r a n d o s i  sempre  re l ig ios i s s imo!  
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P e r  u n  e s p e r i e n z a ~  ~) e l l a  q u a l e  t e n e u  m o l t i s s s i m o  e c h e  

lo  c o n d u s s e  a s t a b i l i r c  c h e  Facido m u r i a t i c o  e r a  a n  <( oss ido  

d~idrogeno )> ; g r o s s o l a n o  e r r o r e  d o w ~ t o  al  firtto~ c h e  eg l i  a m m i s e  

v e r a  F i p o t e s i  d e l  Lavois ie r~  il q u a l e  s o s t e n e v a  t h e  1 ~ a c i d o  m u -  

r i a t i c o  ( c lo r id r i co )  f o s s e  d a t o  d a W u n i o n e  d i  u n a  b a s e  a c i d i f i -  

c a b i l e  c o n  F o s s i g e n o ;  p i a n t b  l ~ i n s e g n a m e n t o  nh  v i  f u  m o d o  

d i  t r a t t e n e r l o  ~). 

L ~ e s p e r i e n z a  - ~ f o n d a t a  s u l l a  d e c o m p o s i z i o n c  d c l F  a c q u a  

p e r  m e z z o  d e l l a  e l e t t r i e i t ~ ;  a d i r  v e r o  c o m e  v i e n e  e s p o s t a  

h e l l e  s u a  l e t t e r a  a l  P i g n o t t i  e d  a l  F a b r o n i ~  ~ e l e g a n t i s s i m a ~  

e l a  conc lu s ione~  s e m p r e  in  r a p p o r t o  e l l a  d o t t r i n u  de l  L a v o i s i e r ~  

e o m p r o v a t a  d a  a n a l i s i  o p e r a t e  d a l  B r a n c h i  c e l e b r e  c~himico 

~) Pacehiani Franeesco ; LetWra all'~tuditore Loreuzr l'ig~w~li. Pis~l 
s. t . ,  1805. 

Detto;  Lettera all'Ill.too Sig. Giovanni Fabroui Direttore del R. Ma,~co 

di A~toria Nat~rale e Fisica di Firenze~ Pisa~ s. a. e s. t . ,  1805. 
*) Per esser ehiaro con chi non conoscesse appieno questo periodo 

di storia della Chimic~, riepilogo qui 1o stato della questione the este- 
sissimamente ~ t ra t ta to  nella ei tata e eos~ bella memoria del prof. 
Tito Martini. 

!] Lavoisier al]~rmb ehe il solo ossigeno era atto a generare aeidi 
( lo  dice il home ehe gli impose); quindi ogni acido doveva contencrc 
ossigeno. 

L'acido muriatico - -  seiolto ne l l ' acqua  - -  era stato seop,~rto si dic~ 
da Basi]io Valentino, monaco di Erfurt  (1)rincipio del XV see.); er-L 1)or 
1o meno conosciuto nel seeolo XVI. Il Prie~ley lo studib profondamente 
(1772) e stabile, fr,~ le altre cose che si scomponeva 1)er mezzo della 
scintilla elet tr ica con sprigionamento di aria i nfiammabile (idrogeno). Non 
riusci a concludere di quali elementi fosse composto l 'acido ]nuriatico. 

Due anni dipoi lo Scheele scoprl il gas cloro, t rat tamlo la magncsi~l 
nigra (biossido di Manganese) con l'aeidt, muriatico. Il chil't~ic[) svedes(, 
chiamo ques~o gas, a(.ido .~riatico dcflogi.~tic~to. 

I1 Lavoisier studib pure l 'acido muriatico e l 'acido muriatieo dcfio- 
gistieato, ma dominato dulla idea s lrriferit~ b stabili ehe l 'acido mln'iatice 
debba esser formato d~lla unione di un.~ base aeidiitcabile c~)n l'ossig~lm 
e quest~ base ineognit~ chi:~mb base muriatica. Egli inoltr,~ aggiungewt 
the l'~eido muriatico presenta la propriet~ notevolissim'~ di esser atto 
ad assHmere diversi gradi d' ossigenazione; e 1' ossidazion% proseguiva, 
ulteriore, rende t)ih volatile l 'acido mttriatico e meno solubile nell 'aequa.  
Percib egli chiamb qnesto per lui secondo grado di ossigenazionc, acido 
muriatico ossigenato, che non era altro che il cloro. 
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d e l P I f n i v e r s i t ' A  b Ia s e g u e n t e :  <(Cbe P i d r o g e n o  n o n  ha  u n  sol  

~q'ado di  ossid '~zione~ m a  m o l t i s s i m i ;  e h e  u n o  di  q u e s t i  cos t i -  

t u i s c e  P ~cqua~; m l  a l t r o  g r a d o  al d i  so t to  di  q u e s t o  P a c i d o  

m u r i a t i c o  o s s i g e n a t o ;  e M d i s o t t o  d i  que l ]o  d e l P a c i d o  m u r i a -  

r i co  oss ig ' ena to  e s s e r v e n e  m~ a | t r o  t h e  e o s t K u i s c e  P a c i d o  mu-  

r i~ t i co  ,>. 

La  c o n e l u s i o n e  m e n b  g r a n  r u m o r e  il 1805~ p e r e h ~  e o m e  

fa  n o t a r e  i l  P r o f e s s o r e  T i t o  M a r t i n i ,  s e m b r b  ~ m o l t i  f i s ie i  e 

e h i m i e i  cbe  il t r a s f o r m ~ r e  l ' a e q u a  in  a e i d o  m u r i a t i e o  o s s ige -  

ha,to ( s i n o n i m o  allor '~ di  c loro) ,  c o s t i t u i s s e  u n a  s ( 'o lmr ta  d i  

i m p o r t a n z a  g r a n d i s s i m a .  P e r  t u t t i  i p a r t i c o l q r i  io r i m a n d o  

alla. be l l i s s im '~  m e m o r i a  de l  M a r t i n i  p u b b l i e a t ~  il 1910 neg ' l i  

<(At t i  d e l P I s t i t u t o  V e n e t o  di  S e i e n z e  L e t t e r e  ed  Arti>>~ q u i  

mi  p l a c e  di  n o t a r e  e h e  i l  p r i m o  e h e  r i p e r 6  P e s p e r i e n z a  del  

P a e c h i a n i  e n o n  o t t e n n e  r e s u l t a t i  i d e n t i e i  fu  il  M a s e a g n i  ') 

S. M a r i a  N n o v a  a F i r e n z e  i q u i n d i  i l  T b e n a r d  e i l  B l o t  J) i n  

lq ' raneia  ; e m e g l i o  di o g n i  altro~ u n  h o m e  t r o p p o  poeo  r i p e t u t o  

I1 Martini fit notare cite il Paechiani segul letteralmente il Lavoisier 
e pens5 c h e s e  dall 'acido mariatico trat tato con la magnesia nigra si 
svolgeva l 'acido mnriatico ossigenato perch~ l '  ossigeno della magnesia 
nigra (biossido di Manganese) si anisee all 'acido nmriatieo; iaversamente 
sottraendo a l l ' aeqna  dosi diverse d' ossigeno si sarebbe potato ottenere 
ora l 'aeido muriatico ordimtrio ora l 'acido muriatico ossigenato. Cib tanto 
pih ehe dell ' idrogeno e<*me colnponente l 'acido muriatico, era gig stato 
dettd sebbene - -  in modo non determinato ~ dal Priestley, e la Memo: 
ria di questo era comparsa tradotta nel <<Giornale dei Letterati>>, a 
Pisq il 1773. Forse fu :roche nn esperienza tat ta  pochi anni avanti  
dal Simon :~ Berlino che suggeri l ' idea dello esperimento al Pacehiani 
eon,'ebbe a not~re il B~,rze]lotti; e ne dirb nel testo. 

I1 Fabroni al qmde ~ diretta la Iettera citata per seconda era nn 
naturalista di molta lama nella fine del secolo XVIII e mq l>rincipi(~ 
del XIX the fu lungamente addetto al Museo di Scienze Nat , r :di  a Pit t i .  
1~ da non eonfomlersi con Mons. Angelo Fabroni istorieo delia Universit5 
e Provveditore. 

') Maseagni Paolo~ Lettera indb'izzata ad uno dei X L  della Sociel~) 

l ta l iana  delle Scienze~ (~ Nuovo Giornale dei Letterati)), Tomo III~ pag. 226. 

Come ~ noto il Maseagni oltre l ' insegnamento dell 'Anatomia, aveva Pin- 
carieo di quello della Chimiea. 

*) Thenard et Blot; ((Nuovo Giornale dei Letterati)> tomo III,  pag. 366. 

8e,4e VI, gol. X 6 
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e onorato a Pisa,  quello di Giacomo Barzellott i  ') che fu, ot- 
t imo medico e maest ro  di Medicina prat ica,  uno dei padr i  
della Medicina legale moderna e nel medesimo tempo ott imo 
sper imentatore  e chimico. Egli  fece osservare  che il Simon, 
a Berlino, nel 1802 aveva  fatto un '  esperienza consimile a 
quella del Pacch ian i ;  in secondo luogo egli notb che per  es- 
sere corrett i  nel l 'esperienza,  b i sognava  eliminare la presenza  
di s a l i  m u r i a t i c i  nel l 'acqua adoprat% che dev 'essere  purissima.  
Pe r  ultimo il Vol ta  ~) obiettb egli pm'e al Paechiani  che l ' acqua  

adoperata  non doveva  esser pura,  ehe doveva contenere dei 
sali muriat ici ;  ma egli pure  ~ come fa nota te  il M a r t i n i -  
ossequente alla teoria del Lavoisier,  non fece fare un passo 
decisivo alla dot t r ina  dell 'elettrolisi  e non seppe spiegare la 
scomposizione del muria to  di soda. 

Con tu t to  cib ~ da r ipetere col ci tato Martini,  che in 
quelle sue memorie  il Pacchiani  affermb due cose ve re ;  la 

p r ima (.he uno degli elementi  dell 'acido muriatico ordinario 
l ' idrogeno; l ' a l t r a  che l' idrogeno pub assumere un grado 

d'ossidazione diverso da quello che forma l ' acqua;  come ~ a p  
punto  il deutossido d ' idrogeno o acqua ossigenata,  la scoperta  
della quale n(in deve at t r ibuirs i  unicamente  al Thenard  (1818). 

Dopo 1' abbandono dell '  insegnamento  il Pacchiani  si ri- 
dusse a Fi renze  ed ivi a poco per  volta,  ammalatosi  (he ebbi 
i part icolari  dal Consigliere Luigi  Minghett i ,  che amorosamente  
lo assisth fino agli ultimi giorni del suo vivere),  fini nella mi- 
seria pih squallida, il 31 marzo del 1835. 

Pe r  dare lm ' idea  pih giusta dello insegnamento della 

Fisica come procedeva  nella Univers i t~  nostra,  r iporto qui  i 
progTammi dei Corsi per l 'anno 1807-1808. 

1) Barzellotti Giacomo; <~Nuovo Giorn~le dei Letteratb>. Tomo III,  
pag. 440. 

'z) Volta ; Saggio di naturali osservazioni sulla elvttricit~. Voltiana. Milano 
1806, pag. 102, e: Collezione delle oI~ere di Alessandro Volta. Firenze 
1816~ tomo II~ parte II, pag. 289. 
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Gerbi 

Aget  de Electricitate,  Galvanismo et Igne hora ter t ia  
antemerid.  Domi vero t radet  l 'hisices generalis elementa. 

Gattesehi 
Prima et secunda a nni academici parte,  de corporibus 

coelestibus aget et optices elementa simul exponet ;  ter t ia  de 
Igue ac de precipuis eius affectionibus et effectibus. Hora se- 
cunda pomeridiana Domi, Phisices generalis et particularis 
f imdamenta trader.  

Pacchiani 
Selcctiora Phisices particularis a rgamenta  per t rac tabi t  

bora prima antemeridiana.  Domi vero Phisices particularis 

elementa tradet.  
Savi 

In Theatro experilnentali exhibeai t  Phisica experimenta  
quae ad Staticam, Hydrostat icam, Pneum,  et  Opticam perti- 
nent. l) iebus Lunae et Jovis post horam tert iam anteme- 

ridianam. 

Dopo la restaurazione del 1815 i fisici teor ic i r imangono 
due;  il Gerbi alla teorica particolare e il Pacchiani alla ge- 
nerale. I1 Gatteschi  iutanto continua la sperimentale. II 1823 
il Pacchiani  era gi~ emeritus, e Guglielmo Libri~ suo scolare~ 
thceva la Fisica generale teorica. 

Il 1826 finiva Gatteschi r i t i randosi;  tu t ta  la Fisica teo- 
rica era assegnata al Gerbi e subentrava al Gatteschi, il Dini i 
il 1832 compare Luigi Pacinotti~ cos'l giustamente elogiato 

da]POcchialini. 
])el Pacinot t i  oltre i meriti specialissilni come fisico da 

prima, poi come fisico tecnologic% non si debbono dimenticare, 
cosa pur troppo oggidi a pochi nora e da nessuno ricordata, 
gli studi di elettro fisiologia fatti insieme al Puccinotti ,  e che 
furono in Italia,  dei primissimi di tal genere. 

AI momento che il 5/atteucci veniva nominato professore 

di Fisica a Pisa  nel 1840, non g uguahnentc  da dimcnticare, 
che il passaggio del Pacinott i  alla Fisica tecnologica, non fu 
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per  questi  gradito~ e det te  luogo ad apprezzament i  ed a con- 
t rovers ie  p iut tus to  ga'avi fra i pih autorevoli  insegnanti  del- 
PUniversit~.  Io ne accenno qui b revemente ;  nella storia ne 
psrlerb quanto occorre non soltsnto con Pesame dei documenti,  
ms  per  quanto io conosc% per deposizioni r icevute  ds  chi si 
t rovb come autor i tg  a dover cahnare gli spiriti  pih ecci ts t i ;  
:perch6 6 dovere dello storico d~essere critico imparzisle~ n6 
di fronte ad un gran  nome~ dimenticaxe i tort i  che anche un 
uomo notevolissimo pub avere avuto. E son ben lieto intanto 
di dire~ che la f igura alta, serens~ pat r iarcale  di Luigi  Pa(.i- 
nott i  rihllge snche in questo episodio~ in t u t t a  la susdntegr i th .  

A proposito delPinsegnamento cosi g ius tamente  celebrato 
di quelPinsigne Carlo Matteucci~ che fu cosi caldo amico di 
mio padr% e che io stesso ebbi la for tuna  di conoscere da 
giovinetto, per  amore della veri tg 6 ds  aggiungere  tin parti- 
colare ormai quasi ignoto ai pih~ ed 6 che fra le tante  e cosi 
notevoli  pubblicazioni  di quelPillustr% le lezioni di Fisiea a) 
cost lucide e che godet t tero cosi g ius ta  r inomanza nel suo 
temp% furono del tu t to  compilate ed estese dal Prof. Fable  

Sbragia,  Mlora aiuto del r icordato Prof.  Matteucci  e del quale 
il Matteucci  r icordava  PopeI's intel l igentissima. 

Lo Sbragia  divenne,  dipoi~ professore di geometr is  e dol)o 
aver  coperto per  molti  snni codesto uffici% che lascib nel 188 G 

mori  nel 1899. 
Mi auguro che queste poche parole possano servire come 

sppendice allo scritto~ come gih dissi impor tan te  sotto tant i  
aspet t i  del Prof.  Occhialini;  e valgano a sempre meglio di- 
mostrare  il gran culto che - -  per  la F i s i c a -  si ebbe ognora  
hello Studio nostro.  Aggiungo ehe questo modestissimo contri- 
buto, io volli scriverlo anche come omaggio sebbene di poca 
ri levanza, pieno di memore  gratitudine~ verso quella Scuola, 
ove io ebbi la sorte di ascoltsre P A c u s t i c a ,  esposta con pro- 
fonditg e con r igore matemat ico  da Riccardo Fel ic i ;  e le ap- 
plicazioni alla teor ia  della musics  e segna tamente  alFarmonia,  
lasciarono in me un  ricordo che durerh quanto la vita.  

l) Matteucci Carlo; Lezioni di Fisica date nella I~j)eriale e Reale Uni- 

versitd eli Pisa. Pisa~ Nistri 1841-42 in 8. ~ 


