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R I C C A R O 0  F E L I G I  

Cammemorazione lctta nella VI riunione della Societh Italiana di Fisica 

dal Profi 

A N G E L O  B A T T E L L I .  

E~d~"e.qi Colgeghi, 

Primo atto di ogni l)eecedente Congr~sso della Soeieth m'a 
un salute di aff'etto e di augurio  al nostro venera te  Presidente  
0noeatqo; quest '  a n n o i  hostel lavori si aprono mes tamente  
con la commemorazione  di Lui. 

Non a me sarebbe spettato questo doloroso inearieo : ab- 
l)ianto nella nostea Societg Colleghi illustri, pt'imo ii Prof.  R6iti, 
ai quali Egli ha laseiata laega el'edits di seienza e di affetti;  

calleghi, eui lo aver  seguito da vicino 1' opera  sua, ha  date 
agio di sperimenta,~e per lunghi anni lo spirito di serupoloso 
ldagatope e la vita a t t iva di Lui, e di ammi ra r e  tu t ta  la 

bont~t dell' anhna sua modesta e gentile. 
Ma put' troppo oggi 5 lore impedito di t rovars i  tea noi, e 

pevci/~ il nostt'o P[ 'esidente voile a me atlidato questo tr iste 
u~ticio, ehe adempio eel euore  eommosso. 

Nato 1' 11 Cdugno 1819 in Paema, R i c c a r d o  F e l i c i  t ra-  
sco,'reva 1' adolescenza e la pr ima giovinezza fr'a lotte e pvi. 
vazioni, che at tes tavano /in d' allot'a la sua non comune fer- 
mezza di propositi e ~.ettitudine di spirito. A 20 anni  si recava  
in Pisa con 1" intenzione di p reparars i  alia scuola politecnica 
di P;uqgi, per'oh6 aveva  disegnato di percoreere  la ca r r i e ra  d ' in-  
gegnet'e. Ben presto perb le lezioni del Mossotti e del Matteueci, 
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e, pifl di tutto, 1' invite di quest' ultimo a f requentare  il la- 
boratorio di fisica pea. aiutarlo negli esperimenti,  lo venivano 
distoglie,ldo dal sue pt~imo proposito. Fu cosi che, contbrtato 
anche da aiuti materiali ,  Egli si fermb in Pisa, a continuace 
gli studi felicemente int rapresi ;  ivi nel 1846 dal Matteucci 
venne  nominate aiuto alla Cattedra di fisica. 

I1 Matteucci, uomo d' ingegno fervido, quasi direi esube- 
rante,  di cara t tere  vivacissimo e insoflbrente di h'eni, aveva 
compreso subito che il cahno e modesto giovinetto, da lui scelto 
a collaboratore, e ra  ricco delle preziose doti, che in lui loose 
dffettavano alquanto: costanza invitta, iunga pazienza, spirito 
critico spassionato. E 'l'u tale la stima e la benevolenza da lui 
posta nel Felici, che, fin dal primo anne,  lo incar.icb a pifi 
rip~ese di sostituirlo nelle lezioni , 'pensaudo forse di fare del- 
l' allievo prediletto il sue successore. 

Da parte  sua il Felici, pr ima ancora di d iventare  aiuto, 
aveva date saggio del sue ingegno acute ed equilibrate in al- 
curie osservazioni, in te rne  a nuove r icerche del Sig. Dutrochet, 
pubblicate nel 1844 sul Cimento. 

Ii Dutrochet,  avendo studiato il distende,,si delle goccie 
liquide sopra solidi e sopra altri liquidi, aveva concluso che 
quei fenomeni c rane  dovuti a(1 una fi)rza pa~ticolare che egli 
chiamb eplpolica. Egli aveva escluso affatto che detti i'enomeni 
potessero attribuirsi alla capillaritY, /bndandosi specialmente sul 
eomportamento diverse che essi presentavano al var iare  della 
temperatura .  

I1 Felici, con ingegnose ed esatte considerazioni, fece ri- 
levare come il distende~'si della goccia proveniw~ dull' azione 
di due forze simultanee, cio~ da quella che cagiona l' innalza- 
mento di uua colonna liquida in u[l tube capillare, e dull' af- 
finit'X dei due corpi, le cui superfici sono a contatto. Egli di- 
mostrb cosi come t~osse eompletamente immaginar ia  1' esistenza 
della forza epipolica, pure ammettendo che in quei fenomeni 
potessero eserci tare la lore influenza lo sviluppo di calore e 
Ibrse anche di elettricith. 

Quando poi, nominate aiuto, potg met ter  mane a p~oprie 
r icerche spet.imentali, il Felici pubblicb un primo studio 
sulla termoelettricifft del mercurio,  nel quale, sebbene la di- 
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sposizione non t'osse tale da poter g iungere  alla soluzione del 

problema, egli diede prova  della cautela e dello scrupolo the  
distinsero tutti i suoi successivi lavori. 

Erano quelle le g iornate  del nostro J~iscatto, quando l' I- 
Lali~t s' e ra  desta alia vote  dell '  apostolo genovese,  accingen- 
(iosi alle sue pt'ime prove sui campi di battaglia. Un sact'o 
entusiasmo, che allora non si usava gabellal 'e per  rettol'ica, 
animava l'At(;neo Pisano, dove il Matteucei e il Mossotti - -  

gi'h peltegrini  di seienza e di liberth dall' Inghi l to r ra  all '  Ar- 
geutimt ed alle is(fie Joule - -  insieme cou Leopold() Pilla, con 
Pr~mcesco Poccinotti ,  e sopratut to con Oiuseppe Montane[li 
- -  il candido ed elltusiasta apontolo dell '  italico t ' i s c a t t o -  l'in- 
ibcolavano nella giovent~t univers i taNa il culto per  la pal l%.  

AHa notizia dei grandi  fatti di Milan(), gli studenti di Pisa 
e di Siena, cou lbrzato consenso del Govelmo, p reparano  ]a 
loro guardia  univels i taNa,  inizio di rose maggiol~i. 

Il 22 Mal.zo, ment re  ~ sul finiL~e una lezione del Mat- 
teucci, si spalanca la porta  dell' aula, e la gioventlt  i r rompe  
gridando: << Studenti e prot'essori itltendono parti t 'e  per  la 
Lombardia ! >, I1 battaglione universi tar io  6 Ibrmato : vengono 
scelti Maggiore il Mossotti, Commissario civile il Matteucci, 
Capitani il Pilia, Luigi Pacinotti ,  il Carmignani ,  il Giorgini ;  
l't'a i tenenti ,  Riccal~do Felici. E mal'ciano fl'a i militi scola~'i 
distinti, che un giorno sat 'anno professori,  deputati,  senatori,  

ministl'i dell '  I talia risoi~ta. 
I1 bat tagl ione pat ' t iva da Pisa sotto una festa di fior'i, di 

augm~i e di benedizioni; e, dopo lunghe, faticose ed inutili 
tappe, nel Maggio si fe~,mava nel paese delle Grazie, o re  era  
il quarrier genera le  delle t ruppe toseane, non molto distante 
dat eampo di Cut'tatone. II Felici marc iava  sicuro e franco 

come tin vecchio soldato e man teneva  il buon umoi'e t r a  i 
compagni con le sue inesauribili  al~'guzie. E quando il 29 Mag- 
gio 1' eroico bat tagt ione si mosse verso Curtatone, bagnando di 
~auto sangue generoso la teresa lombat~da, il Felici si t rov6 

semi)re nell '  infuriar 'e della ba t tag l ia ;  e fu egti che sorresse 
il povero Ginnasi che cadeva con la tempia  t~'apassata da una 
palla di turtle, e t'u egli n 'a  i pr imi ad accor[ 'ere accanto a 
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Leoi)oldo Pilla, quaudo questi, orr.ibihnente squal'ciato da uua 
cannouata,  spicava la gr 'and' an ima dicemlo:  <( Non he l'atto 
abbastanza per  1' I tal ia  )>. 

Reso i[ sue tr ibute alia patvia, quando il battaglione uni- 
vers i tar io  venne sciolto definit ivamente,  il Felici torn6 allot 
sua Universit5., alla cahna degli studi. 

Continub per tan to  nel 1849 a supplire helle lezioni il Mat- 
teucci, finch~, ce i l ' anne  scolastico 49-50, lh stabihnente incar'i- 
cato di r egge re  la cat tedra  del sue maestco. 

Allova si diede nuovamente  con tutto il l 'ervore alle ri- 
cevche fisiche, e nel 1850 e '51 pubblic0 le due memol ' ie:  
(< Sulla pln)pagazione della eot,, 'ente elettt ' ica nell '  intel"no di 
una s~'era ,, e <( Sulle polaeit'~ galvaniche e sull' inlluenza della 

propagazione della col'l-ente elettcica nei liquidi )>. 
Quest' ultima specialmente ha  un'  iml)ol~tanza singolare, 

l)erchb in essa egli de terminb fin() d' allora 1' andamento  della 
f. e. m. secondat'ia col var ia re  della te,nperatm-a, e scopf.i che 
verso i 40 C. l 'acqua Iu'esenta un minimo di condueibilith: lhtlo 
r i t rovato poi ~'ecentemente dal PL'of. Lussana, e con['evmato da 
altri, sulla COIlducibilitS. delle soluzioni acquose. 

In quell '  epoca appunto, e precisamente  nel 185t, il Fe- 
lici dava pt'incipio alia sua massima ricerca, the  poi 1o occup5 
quasi in intem'ot tameute  fine al 1859, suUa teor ia  dell '  indu- 

z ione .  Egli pelwenne in questo studio alle leggi  delle corrent i  
d' induzione elet t rodinamica ed e le t t romagnet ica ,  deducendole 
unieamento da dati sperimentidi ,  con metodo simile a quello 
usato dall' Amp6t% per seopril~e le formule sulle attrazioni e 
ripulsioni di due elementi  voltaici filiformi. 

Dope ave re  invest igata  l' influenza che su[ fenomeno d'iu- 
duzione esercitano l' intensit~ della cot 'rente inducente,  la ha- 
tu fa  e la geandezza dei cit'cuiti, le distanze, le for'me e le 
posizioni relative dei ciccuiti imhmente  e indotto, egli studib 
il fenomeuo dell '  induzione helle tt'e ciccostanze in eui e.~so 
si pub c:omi:)iere; cio~, t~t~t �9 1' apet'tut 'a o chiusut 'a del cil"cuito 
inducente, per  ii mote relative t ra  l ' indo t to  e l' inducente e 
per  il mete relat ive delle pat t i  di uno stesso cit~cuito. AtTivb 
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cosi alle formole relat ive ai t re  casi diveL'si, deducendone poi, 
come consegueaze,  fatti e principi noti o da lui stesso subito 
verificati. 

Quando il Felici  stabili sper imenta lmente  la sua teoria  
dell' induzione e[ettrodinamica,  si conoscevano gi~, a l t re  teorie 
the, par tendo da ipotesi pifl o meno accettabili, e rano  state 
pvoposte da qualche ann(); fra esse specialmente pregevol i  e- 
~'ano quelle di F. E. Neumann,  di Webe r  e di Helmholtz.  

La teoria  deI Neumann  si fonda sull ' ipotesi che la L e. m. 
indotta sin propoezionale atla velocitY, con la quale cambia la 
distanza fra l' e lemento inducente e l ' indotto,  e a l l a  forza pon- 
deromott'ice che si eserci terebbe Ira i due elementi ,  se l' in- 
dotto fosse a t t raversa to  da una cor ren te  uguale ad uno. 

Questa ipote,si non era  stata giustificata dal Neumann  con 
alcun date sper imentale .  II Neumann  stesso, nell '  assumerla  
come base dei suoi sviluppi analitici, la considers come la pil't 

semplice di quetle cha a l~r'ima vista vengono sugger i te  dalla 
legge di Lenz, ma non fece nessuna eonsiderazione sul l 'esat tezza 
della medesima. 0 r a  la legge di Lenz si riferisce solo al sense e 

non alla grandezza delle corrent i  indotte ; e ra  quindi necessario 
esaminare se e con quale approssimazione l ' ipotes i  del Neu- 

mann si p re s t ava  a i l lustrare  quant i ta t ivamente  i fenomeni di 
induzione. 

Lo stesso inconveniente  si r i scontra  nella teoria dell' in- 
duzione proposta qualche anne  dope dal Weber .  Anch '  essa 
intiecamente tbndata sopca un'  ipotesi non cont 'ermata da al- 
cuna esperienza e ce r t amente  pifi artiticiosa di quella del 
Neumann. 1"~ note infatti  che il Webe r  spiegb i fenomeni  di 
indnzione ammettendo,  secondo un '  idea dovuta al Fechnev,  
che, su due masse elettviche in mote, non agisca soltanto la 
focza di at tcazione o ripulsione conforme alla legge di Con- 
lomb, ma al tre lbrze dovute al movimento  relative delle due 
m a s s e .  

L'  espressione t rovata  dal Weber  per  1' azione indueente,  
esereitata da un e lemento del eireuito pr imar io  su un elemento 
del seeondario, differisee da quella data dal Neumann  ; questa 
differenza per5 seompare nei risultati  finali relativi  all '  indu- 

zione t ra  due eireuiti ehiusi. L '  esattezza di questi risultati  fu, 
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qualche anne dope, stabilita dall '  Hehnholtz, il quale li dedusse 
dal principio della couservazione deil' ene rg ia ;  essi quindi si 
p resen tawmo come leggi naturali ,  e sembrava  probabile il po- 
te r le  stabilire d i re t tamente  mediante  1' esperienza.  

Questa opera  venne  effe t t ivamente  compiuta dal Feliei. 
Pe r  veto,  p r ima ancora  che fosse comparsa  la teoria del 

Neumann,  era  gi~t stata f~tta qualche misura dal Lenz, rela- 
t ivamente  alla quautits totale di elettricith indotta in un roc- 
chetto, nel momeiito in cut esso viene introdotto o tolto da 
un campo magnetico.  Ma tall esperienze avevano poca vela- 
zione con gli important i  risultati  della teoria stessa del Neu- 

m a n u .  

Con poche esperienze, sotto ogni punto di vista inoppu- 
gnabili e geniahneute  concepite, riusci invece al Felici spiegare 
tutti i cast dell' iuduzione f,'a due circuiti chiusi e stabilire 
pet" essi la stessa fbrmula alia quale era  pervenuto  il Neumann.  

E i suet risultati  rendono conto, sia de l l ' induzione  c h e s i  ha 
per  I aper tura  o chiusura del circtfito iuducente, sia di quella 
dovuta al mote re la t ive  dei due c i rcui t i ;  nel men t r e  c h e l a  

formula  di N e u m a n u ,  quantunque possa estendersi  anche 
alle corrent i  indotte che si producono nel pr imo case, non 
sarebbe a tutto r igore applicabile se non al case della iudu- 

zione pel mote re la t ive;  e solo in base ai l'atti sperimentali ,  
cot quali il Felici potb passare dal case delle corrent i  istartta. 

nee a quello del movimento,  si pub inversamente  rat" valere  
la formula del Neumann  anche per  le corrent i  is tantanee.  

La coincidenza h'a il risultato finale della teor ia  del 
Neumann  e la esperienza non pub r i tenersi  come prova  della 
veri th del priucipio fondamentale  da cut essa pacte, e si pub 
dimostrarlo ch ia ramente  considerando l ' induzione prodotta da 
un solenoide chiuso. Infatt i  il Felici mostrb, che una cor ren te  
di intensit'h variabile,  circolante in un solenoide neuWo, desta 
corrent i  indotte in un circuito chiuso che col solenoide sia 
concatenate,  e r a  ci6 5 in accordo con la formula del Felici, 
e il calcolo - -  come fu fatto dal Rbiti - -  conduce, par tendo da 
essa, a risultati concordant i  con I 'esperienza.  

Se iuvece del circuito chiuso consideriamo soltanto un 

elemeuto di esso, applicando al medesimo le due ipotesi fou- 
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damentali del Neumann, dovremmo dice che nell '  e lemento 
considerate non si produce nessuna forza elettromotr~ce di in- 
duzioae, perchb ~ nulla l 'azione elattrodinamica eserci tata  da 
ml solenoida chiuso, in un punto qualunque esterno al medesimo. 
01'a, la forza elet t romotr ice  indotta in un ci~cuito g la risultante 
della somma della fo~'ze elettromotcici indotta net diversi ele- 
menti del ci~)cuito stesso, e i l  ratio da not citato mostra cha 
questa somma in alcuni cast non ~ nulla; in questi cast 
adunque il pl~incipio fondgtmeutale del Naumann si mostl~a in 
dife~to, a mane che non venga speHmentalmente  dimostrato 
che, nel periodo val~iabile della cossente,  un solenoida ehiuso, 
cessando di asset neutro,  eserciti un' azione elettcodinamica 
sugli elementi  del circuito indotto. 

La singolare concordanza fra i dati sperimentali  e l'espses- 
stone risultante dalle teorie del Weber  e del Neumann dipende 
unicamente dal fatto che il conh'onto, fra i risultati di dette 
faerie e quelli della esperienze, non si pub fare se nan in un 
campo troppo ristretto. Infatti, essendo state stabilite le for- 
mole elementari  dell' induzione soltanto con esperienze ese- 
guite can circuiti chiusi, b. chiaro che, senza contt 'addire alia 
esperienze conosciute o eseguibili con quei circuiti, potremmo 
aggiungere a quelle formule altri termini,  che sparissero in 
ann integrazione lunge una curva chiusa. Ci5 spiega come, con 
ipotesi diffecenti fra lore, si possa, nel campo ristret to della 
esperienze conosciute, a r r ivare  a della formula conco~'danti 
con le esperienze medesime. 

Tutto questo fa sempre pih ~-isaltare il vantaggio che, t ra  
tutte le altre, offre la teoria del Felici;  giacchb ol tre  al pre- 
sentare una notevole semplicitb., ha i[ pregio di r iassumere,  
sotto forma analitica e indipendantemente da qualunque ipo- 
test, i resultati generali  della esperienze. 

Si dave quindi dire che il Felici abbia proprio date una 
base di realtX a concerti che fin allora non avevano cha ca- 
rattere ipotetico. Da allora in pot, infatti, tutte le teoria dell' in- 
duzione elettrodinamica vennero  costruite con uu processo in- 
yet'so di quello c h e s i  era  segaito per  l ' innanzi.  Cost, qualcha 
anne dope le ~'icerche del Felici, 1' Halmholtz prese proprio di 
mira la serie ol'amai Hcca di leggi spel-itnentali gig stabilite 
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con tut ta  evidet,za, e core5 di fonde,'le tutte quante  in una 
stessa formola, la quale h)sse la pi~ genera le  l'ra quelle che 
si potevano pt.oporre per  l" espressione del potenziale elettro- 
dinamieo di due cot+renti, compatibi lmente col ~ n o m e n i  cono- 
sciuti Iin allova e col principle della conservazione dell" e- 
net+gin. O,'bene, abbiamo la soddisfazione di constatare  the 

le formule dot Felici per  l ' induzione,  sono le uniche the 
r ispondano a quelta eondizione. 

Te rmina te  questo lavot+o poderoso, il Felici, senza pren. 
det'e Nposo, pose mane a nuovi studi. Fet+veva allot~a la que- 
stione del valore da assegnat+si alia ~'elocith che impiega I' e- 

lett,'icit'~ a pe,+com'et'e un date ciz+cuito. I resultati  ottenuti 
c rane  diversissimi;  ment.l+e it Wheats ton,  helle sue belle espe- 
r ienze con to specchio girante,  o t teneva la velocith di 460 
mila kin. per secondo, veloeiLs molto superiore  alla vera,  non 
mancavano  esperienze che assegnavano alla medesima valori  
di g ran  lunga pift piecoli, uno dei quail, de terminate  dagli 
astronomi di Greenwich  e Bt'uxelles, scendeva sine a 4300 km. 

A spiegazione di queste divecgenze, il Fa raday  aveva 

fatto giustamente osservare  che una grave  causadi  e r rore  

nelte precedeuti  esperienze si aveva  nolle azioni elettrostatiche 
indutt ive eserei tate sul file dal mezzo in cui esso et+a immet'so 
(quando questo mezzo era  acqua o guttaperca).  Un'  a l t ra  causa 
di erro~e et+a dovuta all '  impiego di ga lvanometr i  o elettro- 
calamite,  essendo it tempo, impiegato dal ferro dolce per  eala- 
mitat'si o dull' ago pet + obbedit+e all '  azioue della corrente ,  dello 
stesso ordine di grandezza del tempo impiegato dalla corr'ente, 
a percom+e~+e piit centinaia di chilometri .  I1 Felici si studib 
di e l iminare  questi difetti, ed ot tenne per  la suddetta velocit~t 
nume~'i vicini a 260 mila kin. al secondo, - -  valore  ancm'a 
alquanto lontano dal veto,  ma pue sempre  soddisfaeente, date 
le condizioni in eui poteva sper imentare  nel LaboratoNo di 

Pisa. 
Nello stesso lavoro il Felici deter+mirth la durata  della 

scintilla, e n e  studib le divel;se fasi, mettendo in evidenza the  la 

scintilla totale si compone di molto scintilline parziali, quasi 
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contemporaneamente al Feddersen, it quale aveva pubblicato 
le sue c/assiehe espeeienze fotografiche soltanto 1' anno prima.  

Alla stessa epoca il Felici si aecingeva ad un ' a l t r a  serie di 
,.'iota'the, le quail lo oceuparono di poi per  sette anni conti- 
nui, sul compor tamento  elettpico dei coepi non conduttori  in 
pt'esenza di co:'pi etettpizzati. 

Gig dal Cavendiseh, dal Fa raday  e dall '  Harr is  era  state ri- 
petutamente osservato l' aumento di capaeitA nei eondensatori ,  
quando si sostituisee 1o strato d' ar ia  con quello di una sostanza 
coibente. E eosi l 'Avogadpo aveva  pure  ibemulato l ' ipotesi della 
polarizzazione dei dieletteici: ipotesi the  in seguito fu ripeesa 
dat Belti e dal Faraday,  e the  poi (t846) fu anal i t ieamente  svi- 
luppata dal Mossotti ; ma si deve propr io  dire ehe era  al lora 
spento il ve to  aedore delle r ieerche sperimentali ,  tanto che 
non si e ra  nemmeno  cercato di constatare,  se all' azione eser- 
citata dat coibente prendessero  parte  tutti gli e lementi  di vo- 
lume del eoibente, o soltanto quelli posti alla superficie (lel 
medesimo;  e non si e ra  cet+eato di de te rmina te  il tempo ehe 
impiegano i coibenti a mauifestare  e a peedere quell '  azione. 
Spesso poi non si era  affatto tenuto route  dei fenomeni  di 

peneteazione della eariea, the put' si peesentavano in quasi 
tutte le esperienze.  

It Felici, con ve ra  genialitg sperimentale,  r isolvette queste 
quistioni ed al ter  aIllni. Con ammirevo le  eostanza, dope ave r  
eipetute volte modificati i suoi appareechi  seoondo che gli con- 
sigliava la peopeia esperienza, giunse nel 1871 ad annunz ia re  
the 1' azione elettrica, sviluppata da un eoibente sottoposto al- 
l' azione di un eorpo elettr izzato : 

12 5 un '  azione the  par te  da tutti i punti della massa 
del eoibente e non dalla sola supeeficie ; 

2. ~ 6 indipendente dalto state fisieo di questa super- 
lieie ; 

3. 0 b u n '  azione che si sviluppa rapidamente  ( in  meno 
di ~/,ooo di secondo) e cessa rapidamente  con l' azione esterioee 
indueente,  come il feero dolce suote r@idamente  magnet izzars i  
e smagnet izzars i  ; 
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4. 0 5 proporzionale a quell' azione inducente 0 dipende 
dalla nature  del coibente. 

appunto da allora che la polarizzazione dielettr ica si 
suole quasi considerate  come fatto sperimentale,  anzichg come 
ipotesi. 

Lascio di parlare degli altri lavori minori, che il Felici 
pubblicb in questo torno di tempo, sulla forma di alcune su- 
perfici di capillaritA, e sulla rappresentazione grafica della 
legge delle oscillazioni di un corpo elastico. Nel 1874, per stu- 
diare la legge con cui una masse di ferro dolce perde il sue 
magnetismo, a par t i te  dall' istante in cui viene soppresso il 
campo-- : t e rno  maguetizzante,  immagin8 e costrui il sue clas- 
sico in ter rut tore ,  capace di dare interruzioni  a intervalli ,  esat- 

1 
tamente misurabili, di 2 0 ~  di secondo. Con questo interrut-  

tore, l ievemente modiIicato, studi8 le corrent i  indotte in una 

spirale, durante  il tempo in cui il nucleo in te rne  di ferro 
dolce va rapidameate perdendo il magnetismo. Trov8 che, al 
contrario di quanto pensavano alcuni fisici, l' influenza della 
cor rente  indotta nella massa del ferro sulla velocith della ma- 
gnetizzazione era piccola, minore anzi di quello che si poteva 
pensare. 

Negli ultimi anni della sua vita, dal 1875 in poi nient 'al-  
t r o i l  Felici diede alia luce, se non t re  pubblicazioni di minor 
conto, due delle quell consistono in descrizioni di esperienze 
da lezione e la terza t ra t ta  del potenziale di un conduttore in 
movimento sotto l' influenza di un magnete ; continu8 tut tavia 
con alacrit'h il sue insegnamento,  e si dedic8 con emote,  insieme 
col Betti, alia direzione del Nuovo Cimento, che, per virt~ 
dei due illustri scienziati, riusci ad acquistare prospera vita, 
ad onta delle difficoltgt che si opponevano al sue fiorire. 

l~" questa l' opera scientifica del Felici. Ci8 che in essa ri- 
salta sopratutto 5 la chiarezza delle vedute, la precisione del- 
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l' esperienza, e i l  r iserbo nella conclusione. La critica finissima 
ch'egli sapeva appliea,~e alle opece altrui, eg~i r ivo lgeva  an- 
zitutto alle proprie,  ptqma di pubblicarle, onde v e n i r e  ad 
esse quella apparenza  (li perfezione. Abile matematico,  di que- 
sto mezzo, altcet~anto potente quauto talvol ta pericoloso, non 
si valse se non quando le sue formule potevano poggia re  sui 
t'isuttati dell '  esperienza.  Di cib diede un classico esempio nel 
lavoro sull '  induzione e le t t rodinamica.  

k queste grandi qualit'h di scienziato il Felici univa  una 
modestia senza pari,  direi quasi morbosa ;  tanto che non si 
poteva paclare a Lui delie sue scoperte, senza recargl i  visi- 
bilmente molestia, n~ ad alcuno b riuscito mai ave re  da lui la 
collezione completa  delle sue pubblicazioni. Con tutto rib i 

suoi colleghi lo nomi . . . .  ,,no due volte r e t to re  dell '  UniversitY. 
di Pisa, pr ima nel 1870 e poi nel 1882., e parecchie Accademie 
itatiane ed estm'e si onorarono di annovera r lo  t't~a i loro Soei. 

(3hi conobbe il Felici da vicino, non solo lo ammirb  pel 
suo valore aitissimo, ma lo arab per  le sue vir t~ domesti- 
che. Egli erasi  f 'ormata una famiglia, conducendo in mogl ie  
nel 1854 Elisa Frullini,  che fu compagna  dolce ed affettuosa 
della sua vita. N' ebbe una sola figliola. Isabella, e a d  essa 
rivolse tutte le amorose attenzioni paterne,  occupando cosi il 
tempo che sopravanzava  ai suoi studi nella cura  della famiglia, 
la cui pace non venne  mai tm~bata, in 50 anni, da una nube 
di discordia o di dissapore. Con gli amici e eonoseenti il Fe- 
lici era cortese e affettuoso; nella eonversazione semper  gio- 
condo e pieno di facezie a rgu te  e gustosissime. Alto di sta- 
ture, di faccia aperta ,  d 'aspet to  franco e deciso, con uno sguard o 
iuvestigatore, caratterist ieo,  egli destava subito simpatia in chi 
lo vedeva o 1' avv ic inava ;  e in Pisa non v '  ha  persona  che 
non lo rieordi encore,  con un elogio grande  nella sua sem- 
plieith ,, Che bel vecchio ch '  egli era  ! ~). 

Tre  grandi  amori  egli ebbe :  la sua Elisa, la sua Isabella, 
il suo Istituto. L'  Elisa lo precedet te  nella tomba quat t ro  anni  

or sono, e fu quello l' ultimo colpo alia sue gi5~ mal f 'erma 
salute. I1 primo, quello che segnb iI principio della sue deca- 
denza Iisica, lo aveva  provato dieci anni  fa, quando, pe r  ri- 
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tit+arsi a vit.a pi~t t l+anquil la ,  a b b n n d o n b  la sun  scuola .  Lo vedo 

n n c o r a  vaecat+e la 1)oeta de l l a  pa l azze t t a  di P iazza  S. S i m o n e ,  

cm 'vo ,  c o m e  sot to il peso di u n a  gean( le  s v e n t u r a ,  e sali~+e in  

cat+rozza n a s c o n d e n d o  In fneein  per' n o n  m o s t c a c e  la  e o m m o -  

z ione .  

P o v e c o  e gt+ande veceh io  ! tu  n o n  sei piit. Ma ['ca le mupa  

di q u e l l '  I s t i tu to ,  t h e  fu t e s t i m o n e  de l l a  t u n  v i t a  operosa ,  ve-  

glier& s e m p r e  la  t u a  metnot+ia: e ne i  m o m e n t i  di s f idueia  e di 

s eon tbc to  essa  ei sat +'& s p r o n e  a pt+oeedere n e l l a  v i a  feeonda  

de l l '  n t t i v i t h  e del  l avo ro .  

m 
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