
Ricorrendo il primo centenario della nascita di ANTONIO PACI- 
NOTTI, (< I1 NUOVO Cimento >>, ricorda la vita e l'opera del grande 
inventore pubblicando l'orazione u~ficiale che il prof. Giovanni Pol- 
vani  pronunci5 nelle celebrazioni pisane del 193~ e che non fu  allora 
riportata da giornali dell'epoca. 

LA REDAZIONE 

LA V I T A  E L ' O P E R A  
DI 

A N T O N I O  P A C I N O T T I  

ricordate da GIOVANNI POLVaNI (~) 

... Nel 1840 il professore di fisica teenologica dello Studio  Pisano,  
L ~ m I  PACINOTTI da Pistoia,  toglieva in  moglie la contessina Cate- 

r i n a  Catant i ,  di an t ica  pa t r iz ia  famigl ia  p i s a n a ;  e, l ' a n n o  successivo, 

i n  quella vecchia casa di Via S. Maria,  oggi segnata  col numero  16, 

e the  allora accoglieva il Gabinet to  di fisica tecnologica e l ' ab i t az ione  

de l professore (1), nasceva ai giovani  coniugi  il p r imo figlio, nel  g iorno 

dedicato al pa t rono  Scacci~ri, appena  dopo the  il sole aveva cul- 
m ina to  sulla citt'~ (2). 

Tenuto  a! fonte bat tes imale  dal Canonico Rossehnini ,  ven ivano  al 

neona to  imposti  i nomi  del nonno  Antonio ,  del San to  Pa t rono ,  e 
quel l i  di Carlo, Raffaello, Paol ino (3). 

(~) Ho aggiunto alla fine dell' Orazione aleune Note di rimando alla pubbli- 
cazione: Antonio Pacinotti, La vita e l'opera (V. Lisehi.& Figli, Pisa, 1934); 
esse haano lo seopo di agevolare il lettore nell'eventuale rieerca e eonsultazione 
di doeumenti paeinottiani. Prendo oeeasione per informare il lettore ehe egli tro- 
ver~ alcune notizie, aleune determinazioni dell'epoea di doeumenti pacinottiani 
e aleune interpretazioni di questi in disaeeordo con quanto dissi nella mia 
conferenza tenuta a Perugia nel 1930 (Confr. Rendiconti della X X X V I  J~iu- 
nione annuale dell'Associazione Elettrotecnica ltaliana, 1931, riportata anche 
ne L'Elettroteenica, vol. XIX, 1932, pag. 455). Sono da ritenersi valide le 
notizie, le interpretazioni e le determinazioni date in questa Orazione, ch~ le 
differenze provengono da nuovi elementi acquisiti: << peritia studio augescit et 
tempore ~. I rimandi alla pubblicazione sopra citata saranno fatti seguendo le 
convenzioni ivi stabilite a pag. 1097, 1098. 
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L'ambien te  pieno di severa austerith, di amore alla scienza, di 
vivo patr iot t ismo - -  caratterist iche di casa Pacinott i  - -  formarono il 
carat tere  del giovinetto, che for te  e bello crebbe, rigoglioso germogli~ 
t ra  undici fratell i  (4). 

I1 Morett i  nella scuola fonda ta  dal Guadagnoli,  il Parducci  nella 
Scuola di Sauta Caterina e soprat tut to  il padre  lo avviarono alla 
severits degli studi (5); sicch~ a ~dic i  anni appena  compiuti, nel 
1857, Antonio, girl allievo da un anno hello Studio Pisano, consegue 
<< a pieni voti e con plauso, a l l 'unanimi ts  del Collegio dei profes- 

gli att i  - -  il titolo di baccelliere in matematiche sori >) - -  come dicono 
applicate (6). 

Sotto la guida e 

MossoT•I, il FF.LICI, 

lo stimolo di maestri  sommi come il BETTI, il 

il giovinetto fu guidato al r igore della scienza. 
Forse Egli  esitb t ra  la matemat ica  e la fisica: il BETTI lo stima va- 

lentissimo, il FELICI 10 chiama utile compagno dei suoi studi, il 
MOSSOTTI 10 ricerca come assistente (7). Vinse il FELICI che di lui 
fece un fisico: ma la fisica verso la quale PACINOTTI si volse in modo 
particolare,  non fu quella puramente  fenomenologica che vuol esser 
fine a se stessa, ma quella appl icat iva  benefica al l 'umanit~.  L ' a m -  
biente del Gabinetto paterno favorl  certo questa tendenza, alla 
quale contribul anche il na tura le  temperamento,  che rese Antonio 
desto alle bellezze del creato ed assente alle beghe degli uomini, 
pronto a dare del suo agli altri,  piuttosto che cercare ricompensa. 

Le lezioni del FELICI sul l 'e let t romagnetismo e sulla elettrodina- 
mica, la le t tura  del terzo volume del Traitg del D~ LA RIVE - -  allora 
da poco pubblicato e rieco di critiche e di indicazioni - -  portano il 
Nostro, l ' anno  dopo del baccellierato (s), a medi tare  i due grandi  
problemi elettrologici del l 'epoca:  quello di t rovare  una  disposi- 
zione prat icamente  vantaggiosa per  l ' impiego tecnico, in una mac- 
china, dei fenomeni elet tromagnetici  e magnetoelettrici,  e quello 
di t rovare  una disposizione anch 'essa  prat icamente vantaggiosa pe r  

la misura  delle correnti elettriche. Dall 'unione feconda nella mente 

di ANTONIO PACINOTTI dei due problemi germina la celebre inven- 

zione. Egli,  in un primo tempo, tenta  infat t i  di risolvere il problema 
delle misure delle correnti, ideando una disposizione <( ad anello >>~ 
nella quale le azioni elettrodinamiehe della corrente su al tre correnti 

o su se stessa possano essere equilibrate dal l 'opporre  loro una coppia 
antagonista  di forze. I1 pensare di abolire la coppia antagonista,  e 
cosl, senz'al tro,  passare da una  disposizione, che PACINOTTI stesso 
riconosee inadat ta  al pr imit ivo scopo, anche se teorieamente corretta,  
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ad una disposizione ehe, con lievi adat tamenti ,  subito gli si appalesa 
vantaggiosissima per  un motore, ~ il t ra t to  veramente di genio di 
A n t o n i o  PACINOq[TI (9). 

Siamo nell 'estate del 1858. I1 giovinetto aveva gi~, in un quinter-  
nuccio da mezzo soldo << comprato alle cartolerie di Angelo VALENTI, 
in Piazza del Montino, registrato le sue pr ime idee sui due gravi  
problemi. Amor di scherzo o innata modestia o fantasticherie di 

ragazzo lo avevan por ta to  a scrivere in testa al quinternuccio << So- 
gni >> (lo); ma niente ~ pifi aderente alla pra t ica  realt~ di quei sogni, 

f r a  i quali Egli regis t ra  la disposizione fondameutale  per la sua 
nuova macchina elet tromagnetica a corrente continua, per  il motore, 

cio~, riconoscendo immediatamente  che l a  medesima disposizione, col- 
l 'essere reversibile, ~ va]evo]e per una macchina magnetoelettr ica a 
corrente continua, cio~ per  la dinamo. In  tale forma anzi di impiego, 

la disposizione ~ pifi facile a essere sottoposta all 'esperimento, e in- 
fa t t i  PACINOTTI per  la p r ima volta usb, settantacinque anni fa, il suo 
anello proprio come generatore. 

Ecco le sue parole :  

<< Presi un anello fat to  con tondino di ferro,  lo ricoprii di seta 
e poi sopra l 'anello rivestito avvolsi in e]ica un filo di rame non 
tanto sottile, eoperto di seta evern ice ,  facendo un solo strato e sal- 
dando f ra  loro i capi del filo di rame dove l 'elica si richiudeva. 

Feci  portare  qucst 'anello da un asse girevole centrato in un disco 
di legno sul quale l 'anello andava a forza. Posi due mol]ette di 
ottone a sfregare, l ' u n a  sopra un fianco, l ' a l t r a  sull 'al tro fianco del- 
l 'anello, la parte  esterna periferica delle spire del filo di ramc, che 
denudai dal l ' invi luppo isolante nei luoghi pe rco r s i  dal|e molle... 
Mi procurai  anche due uguali sbarre di acciaio magnetizzate e l 'oe- 
corrente per sostenerle.., con i poll vicini all 'anello mentre questo 
veniva fat to ruotare >> (~1). Infine alle Inollette ~ unito un galva- 
nometl:o. I1 10 gennaio 1859 (~2) tut to ~ pronto.  Ecco il momento 
della prova memorabile:  PACINOTTI, :ruotando a forza f ra  i poll 
opposti delle calamite l 'anello, ricava, per  il pr imo in tut to il mondo, 
la corrente indotta continua. Non un ritoceo, non una modificazione, 
non una var iante  furono necessari perch~ l 'esperimento pensato, 
riuscisse alla p rova :  esso ~ perfet to di getto, espressione di sicura 
conoscenza delle leggi fisiche, di preciso raziocinio, di acuto intuito 
sperimentale (18). 
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10 gennaio 1859: data faus ta  per la fisica e 2atidica per  l ' I t a l i a !  
Lo stesso giorno Sua Maesth Vittorio Emanuele I I ,  a l l ' ape r tu ra  

della sessione del Parlamento,  pronunciava quel sup memorabile 
discorso che ~ sq,uitta per  la seconda guerra d ' indipendenza.  Un fre- 
mito guerr iero di reclen~zione aazionate pervade l ' I t a l ia .  E casa Pa- 
cinotti, che gih aveva da,to il padre  Luigi come capitano del Batta-  
glione toscano del '48, e che gis f r a i l  '42 e il '46 accoglieva giovani 
s tudent i  dell 'A~eneo Fisaao .per discutere questioni patri0tt iche 
(che al l 'ocehiuta polizia ve~ivano presentate come questioni di fisi- 
ca (1~)), easa PacinoIti  d~ ora volontario alla nuova guer ra  11 figlio 
primogenito Antonio (15). 

Non v '~  tempo per  s tudiare l 'anello, per passare dallo schema- 
tico esperimento di laboratorio alia costrt~ione della macchina o 
del modello di macchina! Via!  Fissare rapidamente sul quinternue- 
cio qualche ~ppunto del l 'esperimento fatto, qualche idea nuova per  
meglio adat ta re  la disposizione alla costruzione di una vera mac- 
china (come abolire l 'elica continua, sostituendo una serie di roc- 
chetti, fa re  a parte  il commutatore.. .  (16), e armarsi  a par t i re  e eor- 
rere per  difendere - -  come aveva proclamato il Re Galantuomo - -  
<< la libert~t del p(~polo, l 'onore del nome d ' I ta l ia ,  il dirit to della 

Nazione >>. 
Ma certo, pur  t ra  le marce, t ra  i bivacchi, t ra  le vigilie delle bat- 

taglie, il pensiero di Antonio, quando pub, ricorre al sup anello. 
E due sere pr ima che i cannoni fossero resi muti  dal l 'armist izio di 
Vil lafranca.  PACINOTTI, a Goito (~7), seduto sopra un ciglione, presso 
un faseio di fucili, pensa di aumentare  l 'azione della calamita fissa 
sopra l 'anel lo col fare in questo alcuni denti ehe, sporgendo, riem- 
piano gli intervalli  f ra  i rocchetti  che debbono sostituire l 'elica con- 
tinua. Pochi giorni dopo, Antonio PACINOTTI posa le armi,  torna a 
1)isa, e si r imettc  a fare lo s tudente (~8)! Ma gli urge dar  forma 
pifi completa alla sua invenzione: passare dal l 'esperimento schema- 
tico alla costruzione almeno di un  modello, e a t tuare  quei migliora- 
menti  pensat i  a Goito. Ed  eceolo porsi al lavoro nel Gabinetto del 
padre, e, con le sue stesse mani  e con l 'a iuto del meccanico POG- 
GIALI (~9), costruire, pr ima de l l ' apr i le  del 1860, la celebre << macchi- 
netta >> che subito, docile ed ubbidiente, va alla p r ima  prova:  va 
come motore e come dinamo, ch~ come motore e come dinamo subito 

Antonio PACINOTTI la speriment5. 
Era  pifi d ' u n  anno che Egli  non scriveva sul sup quinternuccio:  
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ma ora Egli ha un fa t to  eceezionalmente impor tante  da notare e 
lo fa con un r Poscri t to >>, al solito pacato, preciso, senza parole  
d 'enfasi ,  ma neanche senza false modestie. Equilibrio e coscienza 
dei grandi  ! 

<< Poscritto. 1860 Aprile. La macchina elettromagnetica della 
quale ]e prime idee si t rovano qui sopra registrate ~ stata da me 
costruita in piccolo modellino... Agisee bene assai come macchina 
magnetoelet tr ica giacch~ d~ una corrente continua sempre in un senso 
e molto intensa >> (2o). 

Si noti subito che PACINOT~I serivendo << modellino >> di macchina 
elettromagnetica eonferisce fin da principio alla disposizione rea- 
]izzata nel r modellino >> il valore di disposizione vantaggiosamente 
utilizzabile in una vera maeehina. Con la parola  << modellino >> Egli  
ha indieato la r macehinet ta  >> costruita da ]ui, e non ha cereato, 
per  modestia o altro sentimento o pensiero che siano, di diminuire 
il valore della maeehina. 

In tan to  viene l ' epoea  degli esami e Antonio PAClNO~TI f a i l  Su0 
dovere da bravo scolare (21): poi, nei mer i ta t i  ozi di Caloria (_o2), 
su un altro quinternuccio, comprato ora Sotto Borgo, dal MA- 
GNANI (23), comincia a stendere ta descrizione della sua <~ maeehi- 
net ta  >>, a diseutere le varie part i  e disposizioni, a indicarne i van- 
taggi,  a segnare le modifieazioni utili per  passare dal << modellino >> 
alia eostruzione della maechina in grande (asse orizzontale, spazzole 
anzich~ rulli collettori, ece.) e a raccogliere i resultati  di determi- 
nazioni quanti tat ive sperimental i  ehe intanto era venuto faeendo (24). 
Gi~, determinazioni quant i ta t ive sperimental i :  ch~ PACINOITI non 
s'~ fermato alla eostruzione del modello; ~ andato ben pi5 lontano 
deteminando' la potenza, il eonsumo, il rendimento della disposizione 
a t tua ta  e il modo di var iare  di questi elementi  variando la cor- 
rente e la coppia motrice, e cercando di stabilire confronti con mac- 
chine di sistemi preesistenti, se pur  macehine o modelli di macehine 
possono ehiamarsi i gingilli tipo BONIJOL e FROMENT (25). Non solo: 
non bastano gli esperimenti  quant i ta t ivi ;  bisogna fare la teoria del 
funzionamento della macehina, tanto pifl che l 'unico lavoro teo- 
rico, quello del JACOBI, sulle maeehine elettromagnetiehe allora esi- 
stenti, ds risultati  in disaceordo con gli esperimenti  (,_,6). Ed eeeo 
PACINOTTI eimentarsi t r a  il 1860 e i l  '62 (dunque subito dopo co- 
s t rui ta  la r maeehinetta >>) ad una generalizzazione della teoria deI 
JACOBI con l ' i n t rodur re  in calcolo it gioco, delle estraeot-renti di' 
commutazione. L ' impor t anza  di questa r ieerca teoriea pacinot t iana 
non consiste negli svi luppi  analitiei, n~ nelle conseguenze raggiunte,  
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tanto pifi che alcune premesse ed alcuni sviluppi non paiono esenti 
da critiche. L ' impor tanza  ~ nel fa t to  stesso che PAClNOTTI abbia cer- 
cato, subito dopo inventata la macchina, di svolgerne una teoria 
matemat ica ;  n~ l ' impotanza ~ diminuita  dal fat to curioso, provo- 
~ato certo da una suggestione del Traitg del de la Rive, che l ' impo- 
stazione del problema r iguardi  piuttosto le macchine JACOBI che 
quella PACINO'ITI (27). 

Ma della sua invenzione, delle sue ricerche sperimental i  e teo- 
riche, di tu t t i  i r isultati  ottenuti,  PACINOTTI non d~ notizia alcuna 
sui giornali  scientifici. Perch~ ? Perch~ egli ~ geloso della sua inven- 
zione, che, come ci fa sapere, vuole poter t radur re  in grande con la 
e0struzione di una macchina tipo industriale (2~). 

In tanto ,  fat to  inspiegabile, Pacinotti ,  conseguita con pieno plau- 
so la laurea in matematiche applicate  e dopo un anno di assisten- 
tato presso il padre, abbandona, nel maggio del 1862, il Gabinetto 
paterno e Pisa, e, con quella versati l i th propr ia  dei toscani, improv- 
visatosi astronomo, si porta al l 'Osservatorio di Firenze, aiuto del 
grande astronomo e concittadino Giovan Bat t is ta  DONATI (23). 

Col~ si dava caccia sistematiea alle comete. La iniziazione di PA- 
C~O~TI alle nuove ricerche ~ presto coronata da suceesso. La sera del 
22 luglio dello stesso anno, mentre  insieme col TOUSSAINT << spazzava 
in cielo >> - -  come Egli dice - -  ecco apparirgl i  una nebulosith dal- 

l 'aspet to  di cometa. L'osservazione col canocchiale grande dell 'AMicI 
la rivela << molto bella e con in mezzo un nucleo >>: i confronti  con 
le stelle vicine mostrano che la nebulosith si sposta: ~ dunque pro- 
prio una cometa e per di pifi una cometa nuova. Rapidamente  vien 
data comunicazione al Monitore, alle Astronomische Nachrichten; si 

serive al DONAT'I che ~ fuori di F i rnze ;  si telegrafa al l 'Osservatorio 
di Brera  e a quello di Parigi.  Seguono le osservazioni sistematiche 
per  pifi di due mesi e i calcoli dell 'orbita,  ancor oggi eonservati a 
Firenze e in parte  r iportat i  nelle Astronomische Nachrichten. Una 
polemiehetta sorta con Padre  SECCHI per la priori th dell 'osserva- 
~ione e conclusa a fav0re di PACINOa~'I, ~ poc0 dopo supera ta  dalla 
notizia, g iunta  in  Europa  ehe la cometa ~ stata osservata, quattro 

giorni p r ima  che da PAClNO~rI, dal TUTTLE in America. Ma qui ~ im- 
portante notare che se il riconoscimento pacinottiano del nuovo cor- 
po celeste come cometa ~ posteriore a quello del TUT~LE, la p r ima 
psservazione pacinott iana del corpo stesso ~, come risulta da alcune 
carte inedite, anteriore a quella del ~r'UTTLE per lo meno di sei 
giorni (3o). 

I1 lavoro compiuto da PACINOT~I come astronomo fu intensissimo. 
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Osservazioni sistematiche del disco solare, osservazioni di comete e 
di  stelle, calcoli d 'orbi te  cometarie, fors 'anche inizio dello studio 
dei celebri documenti del Toscanelli, poi illustrati, come ~ noto, dal 
C~-'LORIA (31); ideazione, costruzione, applicazione t ra  i primissimi di 
un cronografo elettromagnetico per la registrazione dei passaggi degli 
as t r i  sui micrometri (35); ideazione e costruzione di tavole grafiche 
per le letture ~]elle differenze di declinazione degli astri (38); attiva 
partecipazione tecniea, forse anehe finanziaria, alla fabbriea (germe 
delle odierne 0fflcine Galileo) di strumenti d 'ott ica,  allora da poco 
fondata  dal DONATI stesso a Firenze, e quindi progetti  e calcolazioni 
di strumenti  ottici svolti giovandosi della teoria del MOSSOTTI, con- 
venientemente ed ingegnosamente adattata da PACINOTTI stesso alle 
condizioni particolari del problema pratico (3~). Infine, per sovrappifi, 
per  dilctto, Egli trova modo e tempo di eseguire anche i calcoli per 
una meridiana da erigersi nella villa paterna di Caloria (35). 

E di tutto questo lavoro, Egli non pubblica che qualche notizia 
sul Monitore, sulle Astronomische Nachrichten e, molti anni appres- 
so, una notieina su 11 Nuovo Cimento (3G). 

Si pub pensare che cosl preso com'era da lavori di astronomia 
e di ottica pratica egli, nei due anni di vita fiorentina dimenticasse 
]a fisica. Tu t t ' a l t ro !  Nel settembre del 1863 si rammariea di non 
poter  aver maniera da pifi di un anno di sperimentare (37); e, l 'anno 
successivo, trova modo di sc~ppare a Pisa, da un treno all 'altro, 
per  sperimentare, nel Gabinetto paterno, gli effetti fotoelettrolitici 
di metalli immersi in soldzioni dei propri  sail. ,N~ questa grossa e 
bella ricerca, che formb l 'oggetto delle prime pubblicazioni (~s) di 
PACINOTTI, esaurisce l'attivit'~ del Nostro; ma, nella stessa epoca, la 
questione della utilizzazione del calore solare comincia ad occuparlo 
intensamente (39). Eg]i pensa di profittare della proprieth che 'ha 
l 'ammoniaca di sciogliersi abbondantissimamente ncll 'acqua e di fa- 
cilmentd separarsene, per costruire una macchina in cui il fluido 
agente scaldato dai raggi solari e raffreddato dal sottosuolo, fosse 
appunto una soluzione acquosa di ammoniaca (40). Ma pifi impor- 
tante  di questo progetto ~ l ' idea che incidentalmente, parlando al 
padre del progetto stesso, Egli espone in una let tera dcl 1863: effet- 
tuare,  cio~, il t rasporto de]l 'energia con macchine magnetoelettriche 
per  (< spedire >>, sono sue parole << il sole che avanza all 'Affrica ad 
il luminare le notti  invernali  in Eur(~pa del Nord >> (41). 

Davanti  a questa proposta, anche se vuol esser considerata, pih 
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che ardi ta ,  fantastica, svaniseono i dubbi, e dovrebbero svanire anche 
le insinuazioni, circa l ' apprezzamento  tecnico e prat ico dato alla 
propr ia  invenzione da Antonio PAcI~o~rI. Cui pu r t roppo  andava 
intanto s fumando la speranza earezzata di costruire la maeehina 
industr iale g r a n d e e  potente;  quella speranza che lo aveva t ra t te-  
nuto e lo t ra t teneva ancora dal pubblicare l ' invenzione e i r isultati  
ottenuti. 

I1 lavoro astronomico, le idee nuove, specie quella della utilizza- 
zione del calore solare, certo lo distrassero; ma fu l ' a l t ru i  indiffe- 
renza, l ' a l t ru i  incomprensione che lo vinsero: il ragazzo poco pifi 

che ventenne fu abbandonato dagli nomini ehe lo eircondavano. 
R, iccardo FELICI, il padre stesso, il MAT TEUCCI, amico di casa PACI- 
NOTTI e che moltissimo st imava Antonio e che, data  la sua posizione 
politica eminente, avrebbe potuto agevolmente aiutarlo, non si oecu- 
parono di questo ragazzo geniale e prodigio e non compresero l ' im-  
portanza dell ' invenzione o non v 'ebbero fiducia. 

Lui sl, supcrando i maestri .  Ma comprese anche di essere il solo 
e di essere solo! 

E allora avvenne la grande rinuncia, il magnanimo dono: piut-  
tosto che ta rdare  ancora la nuova costruzione, si dia al mondo l ' in-  
venzione, senza prender  brevetti ,  senza cercar lucro, senza al t ra  am- 
bizione che quella - -  santissima - -  che l ' invenzione sia legata al suo 
home, al nome di Antonio PAClN0~TI! 

Cosl, nel 1865, do~po cinque anni  di attesa e di ricerche eonchiuse 
in amara  delusione, quando gi~, lasciata Firenze. l ' anno  pr ima era 
stato nominato professore a l l ' I s t i tu to  Tecnico di Bologna (4~), PACI- 
NOTTI dh alle stampe la descrizionee della r macchinet ta  >> (43), offren- 
do a tu t t i  il successo che a s~ mancava.  

Pure  la gelosia nut r i ta  per  la sua invenzione si rivela, nella me- 
moria  pubblicata  nel giornale II Nuovo Cimento, per  una strana,  
voluta laconicit~ - -  ed Egli  stesso lo dice (44), e infa t t i  lo stile di 
quello scritto ~ in contrasto deciso con tut t i  gli al tr i  scrit t i  pacinot- 
t iani - -  la quale perb non gli impedl di dare preciso e completo 
resoconto dei risultati  essenziali raggiunti .  

Ma se laconico Egli  fu nelia stampa, non lo fu  davvero quando, 
lo stesso anno recatosi a Parigi ,  per  incarico del MATTEUCCI, Mini- 
stro della Marina, per studiare le organizzazioni meteorologiche este- 
re, avvicinb scienziati e cost rut tor i :  f ra  quelli il JAMIN, f ra  questi 
il vecchio BR~GUET e il DVMOLIN, successore di I~ROMENT (45). 

Sono ben note le vicende del soggiorno parigino di Pacinot t i :  
Egli  stesso le raccont5 minutamente  molti anni dooo, nel 1995. scri- 
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ve.ndo al direttore de L'Elettricista una le t tera  aper ta  provocata 
da  frasi  inconsulte e (( maligne >> - -  come le chiam5 PACINOTTI - -  di 
un elettrotecnico belga (46). Quantunque note quelle vicende, con- 
viene qui ricordare che in particolare PACINOTTI e col BR~GV~T e col 
DUMOLIN cercb di associarsi per la costruzione di una macchina molto 
pifi grande e potente e perfezionata;  e questo semplice fatto provi  
ancora una volta l ' impor tanza  industriale che Egli dava alla sua 
invenzione (~7). 

Ma l 'epjsodio pifi notevole del soggiorno parigino avvenne nelle 
Officine Froment,  intorno ai venticinque di agosto (4s). Visitando 
appunto  quelle offieine, PACINOTTI ebbe occasione d ' i l lustrare  la sua 
invenzione e mostrare  i vantaggi, la reversibilit~ della macchina, 
ece. anche ad un e~po offieina, (( a una brava  persona >>, per r ipetere 
le parole del DUM:OLIN, riferi te da PACISOTTL Chi era costui? Nella 
let tera del 1905 PACINOTTI non lo dice, ma lascia intendere chi egli 
fosse (49). E ra  il GRAMME, Zenobio GRAM~, come difat t i  pifi ta rd i  
PACINOTTI ebbe a eonfermare per scritto in una lettera al Conte 
Francesco SAVORGNAN DI BRAZZA. La lettera ~ andata  perduta  nel 
saccheggio di Udine del 1917; ma for tuna ha voluto che ne ritrovassi 
a Pisa l a  brut ta  copia, scri t ta in lapis copiativo, ed oggi conservata 
nel Museo Paeinott i  di Pisa. (5o). Quella minuta ,  documento di ecce- 
zionale importanza,  ~ la dichiarazione, seritta di pugno di PACINOTTI, 
di avere personalmente inse~nato e spiegato la propr ia  invenzione 
al GRAMMe, a eolui, ciob, ehe pochi anni dopo se ne arrogava il 

merito. 

Da Firenze, come abbiamo detto, PACINOTTI andb professore di 
fisica e chimiea a l l ' I s t i tu to  Tecnieo di Bologna, dove trovb scarzis- 
simi mezzi di r icerca scientifica. Ci5 nonostante, negli anni f r a i l  
dicembre '64 e il marzo '73, passati a Bologna, Egli potg eseguire, 
come ee lo rivelano gli scritti  dati da lui stesso alle stampe, var i  
lavori riferentisi  a ricerche originali, t r a  i quali par t icolarmente 
notevoli e condotti con vera perizia sono quelli sulla dispersione della 
cariche elettriehe, sulla legge di COULOMB, sulla <( perliquidazione ~, 
sul processo di vaporizzazione e su nuove forme da dare alle caldaie 
per  evitare gli scoppi dovuti  a formazione subitanea di vapore (~). 

Inol t re  l 'esame delle carte inedite, par t ieolarmente  dello Zibal- 
done (52), rileva un tumul to  di idee, di proget t i  di rieerche e di 
ricerche stesse ( talora men che sbozzate), quale davvero non si so- 

spetterebbe. 
Ecco brevemente. 
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Oltre alla questione, gi~t agi ta ta ,  dell 'utilizzazione del calore so- 
lare, Paeinot t i  si propone lo studio delle affinit~ a varie  tempera ture  
e la determinazione delle curve di forze ele~tromotrici delle coppie; 
si domanda  (1865) se un cilindro di ferro che ruoti  intorno al suo 
asse possa magnetizzarsi (la fo rma  stessa di domanda esclude che 
PACINOTTI sapesse che questa sua arditissima conget tura era stata 
gi~ fo rmula ta  quattro anni p r ima  dal MAXWELL) ; pensa come si pos- 
sano raccogliere i prodott i  per  la  combustione in modo da abolire 
i camini (1865); cerca di modificare vantaggiosamente la macchina 
C~Rfi, ; si occupa dello studio delle radiazioni emesse dai var i  corpi, 
alle varie tempera ture  e schizza una  dispozione per s tudiare  la emis- 
sione dei gas e i corrispondenti  assorbimenti ottici (1866); vorrebbe 
sper imentare  se la sola pressione basti a fare combinare ossigeno 
e idrogeno mescolati, e, viceversa, vorrebbe separare l 'azoto dall 'os- 
sigeno atmosferico profit tando della diversa solubilitY, e diversa 
permeabil i t~ magnetica (problemi questi appena,  se pure,  sfiorati 
p r ima di PAcINO~r~rI e attaccati  poi, molto pifi tardi, da  al tr i  ricerca- 
tori);  sper imenta  sul r iscaldamento dell 'acqua esposta ai raggi del 
sole (1866), e, variando in mille guise le sue ~rove, cerca la dispo- 
sizione con la quale l 'acqua si r iscalda maggiormente;  ten ta  di rive- 
lare un 'eventua le  influenza del movimento di un liquido sulla con- 
ducibilit5 elettriea del liquido stesso; determina (1867) la quantit5 
di 'calore inviata  dal sole in ogni minuto primo sopra ogni centi- 
metro quadra to  di superficie te r res t re ;  cerca di a t tuare  una pila 
impiegando sali fusi ;  torna a studiare l 'utilizzazione del calore so- 
lure sperimentando su acqua coperta con olio; si occupa dei pro- 
cessi di mos ta tura  e fermentazione del vino; r iprende ancora (1867) 
la questione dell 'utilizzazione del calore solare, e, a tale scopo, schiz- 
za varie disposizioni, non molto chiare negli schemi, ma chiarissime 
nel principio,  che ~ quello di s f ru t ta re  la differenza di t empera tu ra  
t ra  la superficie e il fondo di una  cisterna o di un lago o del mare 
(sistema oggi di grande at tuali tS);  ed eccolo ancora a escogitare 
nuovi t ipi di pile, nuovi depolarizzanti,  compiere valutazioni gra- 
fiche di forze '  elettromotrici, cercare se la magnetizzazione muti  la 
resistenza elettrica di un conduttore, ecc., ecc. (~3). 

N~ la scienza, n~ gli studi s t raniano I~ACINO~rTI dal]a vita nazio- 
nale:  quando ne..1 1866 scoppib la guerra,  Egli  domanda al Ministro 
di essere assunto << sia pure come semplice gregario >> - -  sono sue pa- 
role - -  <~ per  parteeipare alla lot ta  che dovr5 decidere dell ' indipen- 
denza e dell 'onore della pa t r i a  i tal iana >> (04). Ma con suo ramma-  
rico PACINOTTI nOn ebbe modo di p render  par te  alia campagna  del '66. 
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Inoltre  in questo stesso periodo di vita bolognese, PACINOTTI ini- 
zia ]e sue partecipazioni ad espo,sizioni: nel '68 a quella di Pisa 
presentando il suo << tubo calefattore >) per  migliorare la fermenta-  
zione del vino (5~), nel '69 a quella di Bologna presentando, oltre 
che una piccola macchina sistema LADD. che in mezzo a molte dififi- 
colt~t Egli s 'era  venuto costruendo con lo scopo di servirsene per  
confronti  con la sua (< macchinetta >) (~s), anche la (< macchinetta >) 
stessa, che cosi, per  la p r ima volta, fu esposta al pubblieo (:'~). l l  
fa t to  non uscirebbe dai limiti della curiositg storiea se PAClNOTTI 
non ci facesse sa,pere di aver mostrato, alla stessa esposizione, il t ra-  
sporto a distanza dell 'energia,  accoppiando con conduttori  l ' u n a  
a l l ' a l t ra  macchina. N5 aleune considerazioni, che oggi sappiamo su- 
perate,  alle quali PACINOTTI accenna par lando de.1 valore economico 
dell 'esperimento,  diminuiscono l ' impor tanza  dell 'esperimento stes- 
so (5~). Con il quale la posizione di PACINOTTI rispetto alla macehina 
ad anello b ormai completa. 

In  breve: Egli  l ' ha  inventata (1858-59), l ' ha  costruita ricono- 
seendone subito ]a reversibilit~ (1860), l ' ha  sperimentata quantita- 
tivamente (1860-62), ha cereato di farne la teoria matematica (1860- 
62), ne ha preconizzato l qmpiego per il trasporto di energia a di- 
stanza (1863) e infine Egli  stesso, appena ha avuto un ' a l t r a  mac- 
china, ha mostrato con pubblico esperimento, la possibilith di detto 
t raspor to  (1869). PAClNO~I dunque, quando aneora del GRAMME e 
del FON~fAINE non si par lava  (<( Gino, eravamo grandi .... e lh non 
eran nati  >>) aveva gi'~ attuato, studiato e sperimentato la sua in- 
venzione sotto tutti gli aspetti: affermare il contrario 5 falsare la 
storia. 

@@@ 

Nel 1871, il 17 Luglio, veniva dal JAMIN presentata  all 'Accade- 
mia  di Francia  una Nota di Zenobio GRAMME che eomunicava la 
costruzione di << une machine magnSto-~lectrique produisant  des 
couranl's continus >>. Questa macchina, di cui il GRAMME si arro- 
gava  l ' invenzione, era identica nel principio e in molti part icolari  
costrutt ivi  a quella ehe Antonio PACINOTTI aveva costruito undici 
anni  prima. Questi protesta  scrivendo al Segretario del l 'Aecademia 
e rivendica a s~ la priorit'~ assoluta dell ' invenzione, lasciando al 
GRAMME i meriti  << d ' avo i r  employ6 assez de t ravai l  et trouv~ assez 

d ' a rgen t  pour la construction >> e d ' ave r  aumentato  il numero dei 
poli. L 'Accademia,  imparziale,  pubblica un estratto della lettera, 
tralasciando il riconoscimento dei due pr imi  meriti  assegnati al 
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GRAMME da PACINOTq:I <( avoir employ~ assez de t ravai l  et trouv~ 
assez d ' a r g e n t  >> (~s). 

i l  GRAMME, sentendosi prote t to  da un brevetto franeese preso 
due anni ,prima (6o), race; e tacers  anche appresso, s fuggendo  sem- 
pre alle r innovate  accuse lanciategli da PACINOTTI... 

@@@ 

A questo punto si impone una digressione scientifica la quale 
sunteggia due lavori critici e oolemici di PACINOTTI stesso : le <( Con- 
siderazioni sulla elettroealamita trasversale >>, s tampate  nel '73, e 
la let tera ai Giurati  dell 'Esposizione di Torino dell '  '84 (~1). 

Nel brevetto preso nel 1869, il GRA~M~ presenta cinque disposi- 
zioni per  macehine produttr ic i  di correnti elettriche d'induzione. 
Di queste cinque disposizioni due eoincidono completamente con 
quella di PACINOTTI: differenza insostanziale g l 'accresciuto numero 
di poli. Le altre tre non sono valide ng per motori, ng per  dinamo: 
voglio dire che macchine, costruite su queste disposizioni, come 
motori s tanno fermi, come dinamo non dgnno corrente+ Queste mac- 
chine, che Antonio PACINOT~rI chiama le << vere invenzioni >> del GRAM- 
ME, dimostrano la pifi completa ignoranza delle leggi fisiche~ Ng 
pub pensarsi  a un iniziale momento di smarr imento o di confu- 
sione, perchg, nel 1871, due anni  dopo aver preso la pr iva t iva  fran-  
cese, il GRAMME brevet ta  in I tal ia,  senza modificazioni di sorta, 
ancora le cinque disposizioni r icordate (62). E nemmeno pub pen- 
sarsi a un artificio usato a bella posta per  nascondere nel bre- 
vetto quello che v ' e r a  di buono (e che era anche usurpato),  perchg 
troppo grossolano e r ipetuto g l 'errore.  In  altri  termini,  questa 
la situazione preeisa delle vere  e delle pretese invenzioni del GRAM- 
ME: le vere  invenzioni sono sbagliate e non vanno, le pretese  inven- 
zioni vanno, ma sono le invenzioni di PACINOTTI. 

I1 brevet to  del '69 non contiene alcuna delucidazione seientifica 
delle cinque disposizioni presentate  dal GRAMME. Un pr imo aecenno 
di spiegazione, per quelle tipo PACINO~I, trovasi nel certificato, in 
data 1 ~ Apri le  1870, aggiunto posteriormente al brevetto.  Nella 
Nota  invece presentata  a l l 'Accademia dal JAMIN, il GRAMME espone 
un esperimento che dovrebbe costituire lo schema del funzionamento 
della macehina ad anello (6~). 0 ra ,  la disposizione realizzata nel- 
l ' esper imento presentato dal GRAMME (esperimento che non ~ nem- 
meno nuovo) ~ sos tanz ia lmente  diversa da quella che viene realizzata 
nel l '  anello PACINOTTI e mancano completamente, nella Nota  del 
GRAY, ME, quelle osservazioni (le quali sono tu t t ' a l t ro  che immediate) 
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che potrebbero fa r  passare dalla disposizione realizzata nell 'esperi-  
mento presentato dal GRAMME a quella a t tua ta  nell '  anello PACI- 
NOTTI (64). Questi fat t i ,  insieme ad altri  minori,  ma non meno signi- 
cativi, che si possono ricavare dall 'esame dei brevetti  del GRAM- 
ME (65), stanno a most rare  come questi non sapesse rendersi conto 
del funzionamento della macchina ad anello n~ prima,  n~ dopo 
averla costruita. 

Ma basti del GRAMME,: ehg per  i l lustrare l 'opera  di I)ACINOTTI 
non ~ assolutamente necessario par lare  di quella del GRAMME, men- 
t re  il viceversa non ~ onestamente possibile. 

Ricondotto bruscamente dagli avvenimenti  a difendere la sua 
invenzione (~6), PACINOTTI si pone di nuovo e con lena allo studio 
delle macehine elettromagnetiche e magnetoelettriche. Nel '74, dopo 
essersi giovato del suo anello per ]a costruzione di un ingegnoso 
apparecchiuolo, che potrebbe chiamarsi telegonioscopio, adatto a 
trasmettere,  con discreta approssimazione, indicazioni goniometri- 
che (67), eeeolo ideare e costruire, eontemporaneamente al SIEMENS- 
ALTENECK, la maechina a gomitolo (6s), e nel '75 eceolo, passare al- 
l ' ideazione e costruzione di un modello di macchina a volano (~). 

Queste macehine sono ingegnose modificazioni o adat tamenti  della 
pr imi t iva  maeehina ad anello. Poco prima,  cio~ verso il 1872-73, 
PACINOTTI aveva ideato e messo in costruzione, presso la Officina 
De-Moreier a Bologna, una <<macchina a circuito magnetieo ehiuso >>, 
sulla quale nulla di preciso 5 stato possibile rintracciare,  ma che 
doveva (se la mia interpretazione di alcuni disegni inediti 5 giu- 
sta) avere sostanzialmente caratteristiche diverse da quelle delle 
al tre maeehine PACINO'rTI (70). A questo ult imo tipo di << maechina 
a circuito magnetico chiuso >> deve t)ACINOTTI aver  dato in un pr imo 
tempo grande importanz.a: prova ne sia, ehe, a l l 'a t to  della nomiua 
a professore dell 'Universith di Cagliari (Marzo '73) e al conseguente 
trasferimento,  PAC1NOTTI serive al Ministro SCIALOIA pregandolo di 
r imandare  di un anno il t rasferimento perch~ << teme >> - -  sono sue 
parole - -  << ehe r i ta rdando assai la eostruzione [di questa macchina] 
verr~ pr ima utilizzata in Francia  da quegli cite cerca di appropr ia rs i  
le eletroealamite t rasversal i  ad anello >> (71). Ma la preghiera non 
fu  esaudita:  PACINOTTI dovette par t i re  per Cagliari  e sospendere la 
costruzione. Sicch~ l ' anno  dopo, 1874, seriveva al l ' ingegner Ore ste 
LATT~S queste parole:  << la costruzione della macchina.., era comin- 
ciata a Bologna nella Otticina De-Morcier... Ora  mi trovo cosl sprov- 
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visto di mezzi cite non redo come poter  realizzare il molto che manca 
al l ' incominciata costruzione. Anche per l 'addietro  furono difflcolt~ 
del medesimo genere quelle che m '  impedirono di costruire un poco 
pifi in grande qualche macchina magnetoelettrica, avant i  del Signor 
GRAMME >> (72). N~ le cose cambiarono appresso: anche il permesso 
ottenuto nel l ' anno 1874-75 di restare a Pisa (73), se gli valse per  
poter condurre  a termine nel Gabinetto del padre un grosso studio 
sull 'e let tr ici t~ di contatto, i cui r isultati  pubblicb nel giornale I l  

Nuovo Cimento  e present5 poi anehe all 'esposizione di Par igi  nel- 
l '  )81 (74), non gli valse per poter  effettuare in grande la eostruzione 
del nuovo tipo della macchina a volano (75). 

Pur t roppo ,  in tu t t a  la sua vita,  PACINOTTI fu sempre awer sa to  
dalle eireostanze e t raseurato dagli uomini. 

Se si vuole avere maggior notizia dei disagi ineontrat i  da PACI- 
NOTTI nella eostruzione delle sue macchine, si legga la descrizione 
della macchina a gomitolo, e si saprh a]lora che Egli  per  formare  
il nucleo dell ' indotto fu costretto a giovarsi di veechi arnesi di 
ferro ehe aveva in casa e del l 'opera  di un fabbro ferraio,  e si ap- 
prenderg  ehe dovette chiedere in prestito il filo per  fare  gli avvoI- 
gimenti  delle elettrocalamite fisse (76)! Si legga la le t tera  del '94 al 
Ministro ',della Marina e si saprh che l 'offerta  fa t ta  al Ministro stesso 
del propr io  lavoro e della p ropr i a  eompetenza ad unico vantaggio 
e4 << incremento del l ' industr ia  nazionale >> - -come si esprime Paci- 
notti  - -  veniva nel fat to deelinata per  prefer i re  sulle nostre navi 
da guerra  le dinamo straniere, che poi bruciavano per  scarso numero 
di segmenti del commutatore (77)! Si osservi, infine, il pr imo modello 
delle maechine a volano, eostruito nel '75, qui a Pisa, tu t to  fat to a 
fur ia  di r ipieghi  e di toppe (Ts), per  non avere ottenuto dai eostrut- 
tori aiuto sufflciente; tanto ehe, serivendo a tal proposito al suo 
Maestro, Riecardo ~ELICI, circa il tentativo fat to allora di organiz- 
zare a Pisa una piecola offieina per  la eostruzione dei suoi appa- 
recchi, PACINOTTI doveva dirgli essere riuseito vano il tentativo, ed 
eselamare: << la catt iva for tuna  ~ da tempo la mia eompagna 
fedele >> (79) ! 

Quanta  amarezza! Ma anche quanta  maggior ammirazione desta 
in noi quest 'Uomo che, in mezzo a mille diffieolth, in ambiente di 
indifferenza, seppe, anche dopo l ' invenzione, mantenere  il pr imato  
assoluto nelle part icolari  var iant i  della invenzione stessa! 

I1 pr imo riconoscimento dei meri t i  di Antonio PACINOTTI, 8 dove- 
roso, ed ~ espressione di riconoscenza, il dirlo, gli venne dall 'estero, 
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da Werner  SIEMENS, il grande scienziato elettrotecnico germanico, 
che gli feee decretare dalla Giuria internazionale dell 'Esposizione 
di Vienna (80), alla quale PACINO~I avexa partecipato con la sua 
(( macchinetta >>, la << Fortschritts-Medaille >), e che scrivendo nel 

1875 a PACINOT~rI, doveva dire ehe a tut t i  e due, a lui PACINOTTI e a 
s~ SIEMENS, conveniva fa r  opposizione alla duplice u s u r p a z i o n e  - -  

<< Anmassung ~>, il termine ~ del SIEMENS - -  fat ta  dal GRAMME: 
quella dell 'anello con commutatore a PAC~OT~I, quella dell 'auto- 
eccitazione al SrEMENS stesso (sl).. 

Ma maggior risonanza ebbe il tr ionfo che Parigi  tr ibut5 al Nostro 
nel 1881. 

Si riuniva in quell 'anno il primo Congresso internazionale di 
Elettrieith,  e si apriva quella celebre esposizione che fu memorabile 
rivista dei progressi raggiunti  in tut t i  i rami delle applicazioni 
elettriehe. 

1)ACINOTTI era restlo, per sua innata modestia, a partecipare al- 
l 'esposizione; ma infine aderl alle sollecitazioni ripetute di amici e 
ammiratori  ed anche dello stesso Ministro del l ' Industr ia  e Com- 
mercio, inviando, t ra  l 'al tro,  la <( macchinetta >> del 1860, quella a 
gomitolo ed una, assai grande, a volano costruita a Cagliari due 
anni prima, e al solito in mezzo a mille difficolt~ (s2). 

Gli apparecehi di PACINOTTI furono, come si suot dire, una rive- 
lazione. L'EDISON stesso che all '  esposizione aveva grandi installa- 
zioni, fu profondamente colpito dalla (( macchinetta >>, tanto che, 
per  rendere omaggio al Nostro, lo pregb di potergliene fornire co- 
pia (s3). Altre copie furono poi richieste dall 'America, dall ' Inghil-  
ter ra  e dalla Francia  (s~). 

Delegato dell ' I tal ia per le due manifestazioni internazionali, 
quella del congresso e quella dell'esposizione, era il GovI, profes- 
sore all'Universit~t di Napoli, uomo di sicura rett i tudine e di grande 
cultura,  gi~ conosciuto negli ambienti parigini  e in quelli interna- 
z ional i  per aver partecipato alla Commissione metrica. Egli seppe, 
con intelligenza e tenacia, interessare al l 'opera del Nostro i pifi 
grandi  scienziati di tu t to  il mondo che erano convenuti a Parigi  
HELMHOLTZ, KIRCHHOFF, SIEMENS, I~_ASCAR,T, CROOKES, LORD KELVIN, 
LORD RA~_~EIGH...) e mostrar  loro, sulla base di documenti storici, la 
priori t~ assoluta e completa di PACmOTTI nell ' invenzione della mac- 
china ad anello; priori t~ che d 'a l t ra  parte ogni uomo onesto non 
poteva, n~ pub ormai, pifl disconoscere. 

La  sera del vent iquat tro Settembre 1881, in una riunione della 
Society of Thelegraph Engineers and of Electricians di Londra,  
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nella ,Sala delle eonferenze al Palazzo dell 'Eliseo, dopo un ' amp ia  
illustrazione, svolta dal Govi, della macchina ad anello, ecco PACI- 
NOTTI presentare la sua << macchinet ta  >>. e, accoppiando questa alla 
macehina a gomitolo, r ipetere quell 'esperimento,  che gi~ dodici anni 
p r ima aveva eseguito all 'Esposizione di Bologna, del t rasporto del- 
l ' energia  da l l 'una  a l l 'a l t ra  macchina (ss). 

Uno scroscio di applausi interminabil i  saluta il No:stro : 8 espres- 
sione di lode, 8 ammirazione al genio di lui, ~ sincero riconoscimento 
della pr ior i t~ paeinott iana nell ' invenzione della macchina ad anello 
e nel giudizio tecnieo di questa. 

La Giuria  dell 'esposizione decretb al Nostro un ambitissimo 
Diploma d 'onore e il Presidente della Repubblica Francese  gli eon- 
ferl  la decorazione di Cavaliere del l 'Ordine della Legion d 'onore (s~). 

Pisa infine e l 'Univers i ts  tu t t a  chiesero allora insistentemente 
che il Figlio illustre e celebrato tornasse nella citt~t nafia, e, pro- 
fittando del fatto ehe il padre,  ormai vecchio, era desideroso di 
riposo, ottennero che Antonio lo sostituisse, salendo alla cat tedra di 

fisica tecnologica. Questa successione, se rese PACINOTTI lieto di ri- 
congiungersi  ai suoi e agli amici, di tornare in quel Gabinetto ove 
Egli, giovinetto, aveva ideato e costruito la << macchinet ta  >>, di 
poter vivere nella sua indimenticabile citt'~ nafia, fu  in realt~ un non 
lieve sacrificio, pereh~ lo costrinse ad abbandonare la fisica sperimen- 
tale per  un insegnamento che, col titolo di fisica tecnologica, si r idu- 
eeva nel fa t to  a quello di ingegneria agrar ia  (sT). A questo si ag- 

giunse pur t roppo  il col,po terribile che nel 1883 gli inferse la crudele 
sorte col togliergli, dopo appena  dieci mesi di matr imonio la giovaue 
consorte adorata,  Maria Grazia  SEQUI di Cagliari, e la creatura  
attesa (ss). PACINOTTI smarr i to  nel suo dolore, cadde in stato di 
grande abbatt imento e per molti anni appartatosi ,  si ridusse a 
vivere in squallida stanza (89). 

Questo stato si rispecchia nei radi scritt i  pubblicati  hello stesso 
periodo i quali, se si eecettuano la gi~ r icordata let tera polemica ai 
Giurat i  dell 'Esposizione di Torino del '84, un brevetto,  preso nella 
stessa occasione, su alcuni perfezionamenti  della macchina ad 
anello (9o), ed un altro sui t ini a conduttura,  preso nel '86 (91), sono 
di poco momento. 

Ma la fibra gagliarda dell 'Uomo, la amorosa sollecitudine ma- 
terna, un  nuovo amore sboeeiato qui in Pisa, valsero finalmente a 
toglierlo dal l 'abbat t imento in cui era caduto. 

Passato nel 1892 a seconde nozze con Carolina ANGEIaNI (92), la 
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vivente, nobile figura di donna, che conserva insieme coi figli il 
culto sacro delle memorie  famigliari ,  Antonio PACIN0~'TI nuovamente 
costituiscc la sua famiglia,  e, superat i  gli incubi che lo rendevano 
timoroso di nuove disgraz~e, serenato nel l 'animo e nello spirito, ri- 
p rende  la sua attivit~ di studioso. 

Sono infat t i  del 1898 i primi lavori su quella ingegnosa dispo- 
sizione del l 'e let t rocalamita proiet tante (gi~t da lui intravista undici 
ann i  pr ima (9~), consistente nel dispiegamento rettilineo dell 'anello, 
che altri poi, indipendentemente o no, presero pifi volte a studiare. 
Dal la  elettrocalamita proiet tante  PACINOTTI passa alla trazione di- 
r e t t a  con carri  viali elettromagnetici,  nei quali le forze nascono dal- 
l 'azione che, sulle rotaie e sulle traversine, esercitano sistemi di 
elettrocalamite poste al di sotto del carro (94). 

N~ questa fu l ' un ica  soluzione tenta ta  per  la trazione ; ne fanno 
fede alcuni mutili  appun t i  r i t rovat i  f ra  le sue carte, nei quali sono 
schizzate (( ruote di aderenza a trazione >> e var iant i  del cintolo elet- 
tromagnetico, ottenute inserendo una macchinet ta  distributrice delle 
corrent i  (9~). 

Accanto a questa r ipresa  di attivit~ concernente le macchine 
elettromagnetiche sono da ricordare le rieerche che, suggerite dagli 
s tudi  cui ]e lezioni di meccanica agrar~a tenure all'Universit~t obbli- 
gavano PACINOT~I, non  meno che dal l ' innato desiderio suo della vi ta  
campestre,  r iguardano le maniere di agevolare la col t ratura dei ter- 
reni  o inserendo t ra  i b o v i e  l ' a ra t ro  un polispasto o riscaldando gli 
orecchioni del coltro o infine facendo passare la corrente elettrica 
dal la  terra  al ferro (o6). Disposizione ques t 'u l t ima che CROWTER e 
HAYNES ripresero molti anni  appresso senza ci tare I:)ACINOTTI, e t ra t -  
tarono come fosse s ta ta  cosa nuova (gT). E infine nel 1911, quando 
gi~t fat to segno ad altissimi onori, socio delle pifi illustri Aceademie, 
insignito del Cavalierato di gran Croce e decorato del Gran Cor- 
done dei Santi Maurizio e Lazzaro, Senatore del Regno (gs), Egli  
avrebbe potuto dar posa al suo spirito inquieto, il nobilissimo sen- 
timentc~ di gra t i tudine verso tut t i  coloro che gli facevano onore 
lo spingeva ancora una  volta, pur  se t tan tenne  allo studio delle mac- 
chine elettromagnetiche, per  tentare di risolvere l ' a rduo problema 
della macchina ad alta tensione (99). 

Presentando il suo t rovato  al Ministro, doveva scrivere infa t t i :  
r La  celebrazione del cinquantesimo anniversario della macchina 
elet t rodinamica con elet trocalamita trasversale ad anello..., mentre  
obbliga Antonio PACINOT~I a sentimenti di grat i tudine,  ha anehe 
ricondotto la sua mente nell ' idee un tempo carezzate; e ad Esso 
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sembra doveroso tr ibuto di gra t i tudine il mostrare che tal r ivista,  
alla quale ~ stato richiamato dal l ' a l t ru i  gentilezza, generi qualche 
f ru t to  >> (loo). 

Cosl spinto era questo suo sentimento, che Egli,  ricordando, nel 
Congresso internazionale di Torino del 1911, la p rop r i a  opera, non 
sdegnb di a t t r ibuire  la sua grande invenzione al l ' impulso datogli dal 
momento scientifico nel quale si venne formando la sua mente di 
studioso dei problemi naturali ,  e non tem~ di umiliarsi  dichiarando 
di aver fa t to  r tanto poco >> per  l 'umani t~ (lol). Quale esempio lumi- 
noso di modestia, quale espressione di fede nella nobilt~ del lavoro 
umano ! Di quella fede che PACINOTTI nei su0i appunt i  giovanili invo- 
cava, scrivendo : r O sincera Fede,  tu fax par te  integrale de l l ' umana  
natura ,  la quale, credo, non solo si trasformerebbe, ma  si estingue- 
rebbe del tutto, se te completamente perdesse. Fede che principal-  
mente in questo consiste: che ogni operazione, mater ia le  o inte]et- 
t iva che sia, ha un premio o una  pena necessaria che ne r ipaga 
il valore morale, e che dall 'azione stessa deriva come seguito e con- 
seguenza di essa >> (lo2). 

Ma pur t roppo  PACINOTTr aveva appena portato l 'u l t imo suo con- 
t r ibuto allo studio delle macchine elettromagnetiche ad alta ten- 
sione, ehe, ai 25 di marzo 1912, subitamente ced~ al male che gi~ da 
tempo ]o minava :  la stessa casa, la stessa stanza, che lo aveva visto 
nascere, ne raccolse l 'u l t imo respiro (lo3). 

Lacr imato  dal mondo i n t e ro ,  Egli  fu sepolto, con grandi  onori, 
nel Camposanto monumentale,  non lontano dalla tomba del suo 
Maestro, Riceardo F~LICI. In  alto le figure bibliche di Benozzo Goz- 
ZOLI e 1)IE~1~o d '0rv ie to ,  sovrastando la quiete del luogo, vegliano. 

Nobile figura di Uomo, di Patr iot ta ,  di Scienziato, di 1V[aestro, 
Antonio PACINOTTI visse la sua esistenza seguendo lo scopo altissimo 
di dare  la sua opera a vantaggio dell 'umanits  

E grande veramente e benefieo f u i l  dono che Egli  le diede con 
la sua invenzione, documentata  inequivocabilmente in quegli anelli, 
in quella r macchinetta >) che Voi, o Pisani, gelosamente conservate 
nel vostro secolare e glorioso Studio (lo4). 

Quella invenzione non a w e n n e  a caso, ma nacque per  sicura 
conoscenza e acuta visione delle leggi fisiche, per  mezzo di meditat i  
e giusti ragionamenti ;  e fu perfe t ta ,  subito. 

Essa costituisce il necessario momento perch~ le possibilit~ pra-  
tiche della corrente elettrica, appena  intraviste, dopo la scoperta di 
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VOLTA, potessero prendere  sieura consistenza e sviluppo. VOLTA 
PACINOTTI, ai quali seguono in ordine di tempo I~ERRARIs-MARcONI: 
ecco i quattro fisici, e tu t t i  e quat tro italiani, ai quali sostanzialmente 
si deve il benefico e meraviglioso sviluppo odierno delle applicazioni 
elettriche. 

Valga per tanto r ipetere qui le parole che il massimo isti tuto 
Scientifico di Franeia ,  l 'Aecademia delle scienze, inviava al Comi- 
tato delle onoranze : 

r Nella storia della eollaborazione di tu t t i  i paesi de1 mondo ai 
progressi  della scienza e della tecnica, il nome di PACINOTTI appor t a  
a l l ' I t a l i a  uno splendore eccezionale, che essa ha il diri t to di riven- 
dicare con ]egitt ima fierezza >>. 

E Pisa, Pisa ehe ha ben ] 'orgoglio di noverare  f ra  i suoi figli il 
padre  della filosofia naturale ,  Galileo GA~II~I, e il fondatore dell 'elet- 
trotecniea, Antonio PACINOTTI, diea dunque a se stessa: r Sume su- 
perb iam quaesitam merit is  >>. 

Cosl anche esortava l ' i l lustre concittadino Cecco BtlONA~ICI, par -  
lando proprio in oecasione della morte di Antonio PACINOTTI (lo~), 
ed io qui r ipeterb ]e sue parole (lo6): .... non vedremo, Antonio 
PACINOTTI, andare verso la sua Universit~ con passo lento e come 
uomo che non pensa alla propr ia  persona, nemmeno alla gloria 
che lo segue, nemmeno ai premi ed onori che poteva raccogliere am- 
plissimi e che non curb. 0 rma i  la tomba ~ chiusa sugli avanzi di lui ;  
ma  resta fuori, e su quella tomba posa, la F a m a  dalla t romba d ' a r -  
gento ed e terna:  la quale, ricordato Galileo ehe qui sper imentava i 
suoi immortali  studi, dir~ a Pisa:  eceo due tuoi grandi  figli, l ' uno  
che 8 prineipe di tu t te  le scienze moderne, l ' a l t ro  che gloriosamente 
ne ha ricalcato le orme... 

E di 1s dalla eerchia delle mura  cittadine, di l~ dai confini stessi 
della Patr ia ,  giunge la voce di quella t romba affermando, esaltando 
la gloria di Pisa e de l l ' I ta l ia  nostra, oggi pill che mai luminosa! 
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