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INTORNO

AL DIRITTO ITALICO PRIMITIVO IN GEINERE

MEMOniA
DI FRANCESCO ROSSI

tetia ncllc adunanzc del gennajo c del febbrajo i8is«.

Ija cognizione delle istituzioni dei popoli, donde la societa romana si com-
pose ricevclte influenza, fu gia avverlilo In allro scrillo (l)chcpossa esscre

spiegazionc e complemento della storia del dirilto romano, poiche questo di-

ritto risulterebbc come un modo od una specie del diritto di quci popoli, e

la sua originc sarebbc trovata nelle forme delle soclela da essi costituite.

Ma soil dirillo romano si farebbe per tal modo compiuto ne'suoi primordj,

polrcbbc ancbc, poiche c di quella specie ora indlcala, svolgendosi nella sua

vita storica esscre riguardato come una contlnuazionc di questo slesso diritto

e dal suo canto compire nella suceessione enel termine la storia di esso; donde
potrebbe formarsi un sistema di diritto oniogeneo, di cui gli elementi stando

Ira loro in rapporto di causa e di cHelto si somministrercbbcro una reciproca

illustrazione.

A fornirc i mezzi di quella spiegazionc c di quel complemento che riguarda

soltanto la parte anteriore di cotesto diritto complessivo mira (2) la presentc

traltazione, la quale vorrebbe consistere ncU'esibire le notizie che si ponno
raccogliere inlorno agli elementi che compongono I'idea del diritto di quelle

soeieta, onde il diritto romano trasse i germi a costituirsi e ad informarsi.

(1) Vedi il Vol. IV di queslc jMemorie, pag. 1C3, 164.

(2) Questo intcnto avverle della diversila del proposito del presents discorso dall' opera
del Sigonio: De antiquo jure JtalicSj la quale tratla di una specie del diritto romano.



i INTORNO AL DIRITTO !T\LICO PRIMITIVO IN GENERE.

Ma per quest'uopo vorrebbesi da prima detcrminare fin dove dovrebbero es-

serc spinlc le riccrche, perehe non si estendano in un terrilorio al di hi dei

confinl del prcscnlc argomcnto. Una medesima regione geografica, coUocando

nellc mcdesimc od in simili circostanze fisiche e morali i popoli die I'abilano,

puo gencrarc somiglianza di senlimenli e somiglianza d'islituzioni: ma questa

cagione puo esserc disturbata od impedita da allre, tra Ic quali c frequentc

quclla della condizione ctnologica, per cui le nazioni sogliono portare con so

c conservare piu o meno lungamente il carallere di vita proprio della lore

origlne.

I popoli d'ltalia adunque ricordati in un antccedente scrillo (1) ponno dislin-

guersi, per rapporlo alia presente questione, in tre specie, cioe 1.° di quelli di

cui non si ha traccia intorno al loro vivere civile, c sono i Liguri e quelli

chc vengono soUo al nome d' lUirj, dei quali pero i Veneti e detto che avessero

adollato coslumi cd abilo cellico (2), di poi le popolazioni messapiche, tra le

quali gli Apuli avrebbcro assunte costumanze greche (3), indi gli Enotro-Pe-

lasgi prima delle invasioni sannitiche, c gli Umbri prima e distinti dagli Etru-

schi e distinti pure dai Sabini che sono dctti loro affini;— 2." di quelli che evi-

denlementc portarono con se in Italia Icggi o cousuetudini giiv formate nel

paese dondc emigrarono, e questi furono i Greci ed i Galli;— 3." di quelli altri

in fine i quali, penetrali in Italia in tempi piu o meno rimoti scnza alcun in-

dizio di prcccdcntc, loro costituzione civile e trovati da poi vivere in questo

paese con ordini civili piu o meno formal!, lianno apparenza di avere qui prima-

mente costituita la loro societa e qui prodotto e svolto il loro diritto. Questi

sono gli Elruschi, i Sabello-Oschi ed i Latini. Delia prima specie di questi po-

poli, come di cosa ignota, non occorre tenere discorso. Per cid che spetta ai

Greci ed ai Galli, perehe venncro in Italia colle leggi o cousuetudini del paese

donde erano uscili, ponno cssere riguardati come che formassero sistema colle

leggi e consuctudini dei loro paesi primitivi, e quindi sarebbe da tenersi la

loro influenza nella societa romana che fosse nei medesiml termini delle isti-

luzioni greche e galliche in genere. Che se si volesse supporre che la loro dimora

ill Italia potrebbe avere modificato leloro istituzioni primitive, e che con que-

ste isliluzioni cosi modificate avessero influito suUa societa romana, vorreb-

besi suggerirc che siffatte modificazioni dovrebbero cssere state secondo lo

spirito e 1' indole delle societa primamente nate e costituite nel paese, e quindi

(t) -l/emonc deU'l. R. hlHiito Lomb.^ Vol. IV, p. 170 e segg.

(2) Polybius, II, 17.

(3) .Moinmsen, Die unterilalischen Dialekle. Leipzig, 1880, p. 91.
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clic la loro influenza per queslo rispello dovrebbe esserc confusa con quella

che escrcitarono queslc socielii. Circa al primo caso perlanto, so non avvenne,

come non apparc, una coniunicazione della vita greca e gallica colla romana

(la modificare cssenzialnicnlc ii caraltcrc della sociela romana, si fa slima che

non sia necessario lo studio delle isliluzioni grcchc c cellichc alPuopo di mc-

gllo chiarirc il diritlo romano, come non sarebbe allrimenti richieslo quello

delle isliluzioni dcllc allrc nazioni per queslo scopoj e circa al secondo caso

vorrcbbcsi pronunziarc die la influenza di quelle isliluzioni, modificalc se-

condo lo spirilo di quelle nalc ncl pacse , sia da considerarsi come una me-

dcsima cosa con queslc, e quindi da essere per queste stessc rapprcsentala.

Ma con cio non inlendesi di ncgare che dove apparisse una qualche accidcn-

lalc conlribuzionc od influenza posiliva di codcsle isliluzioni non sia da essere

inlrodotla con lullo il corredo delle nolizie necessaric, siccomc di qualunque

allra che per alcun caso pure occorresse. Ma ben diversa per il rapporlo in

queslione c la condizione dci popoli che formarono in Ilalia la loro sociela. Di

qucsli secondo i cenni dali in allro scrillo (1) e secondo la nota deposizione

della sloria, i Lalini fornirono i prinii rudimenli alia sociela romana, di poi i

Sabini vi conlribuirono il loro elemenlo, e la sociela elrusca vi escrcilo influenza

coll'esempio c con qualche emigrazione, se non eon dominio dircllo. Ma ed

allri popoli affini o dcrivali dai Sabini, siccome i Sabelli e quelli di lingua osca,

formarono pure al medesimo modo la loro sociela. Qui il principio elnologico

della comunanza di origine puo essersi congiunlo con quello della comu-

nione della regione geografica ed averc rinforzalo quell' effcllo di quesla clic

fu di sopra avverlilo; e quindi, sebbene di alcuni di codesli popoli non ap-

paia una influenza posiliva dirella sulla sociela romana, pure, a differenza dei

Greci c dei Galli die facevano sislema sociale coi popoli di allro paese, puo,

per la somiglianza degli dTelli che sarebbero proceduti da una causa coniune,

ulilmenle essere rinlracciala la loro vila civile per lo scopo d'illuslrare la so-

ciela romana. Per quesla ragione, ollre ai Sabini ed agli Elruschi, vuolsi ado-

|)erare di raccogliere le nolizie, coniunque scarse, che ci rimangono inlorno

le sociela sanniliche, lucane e bruzie (formalc dalle popolazioni di lingua osca),

e, se pure vi ha qualche vesligia, del vivere civile dei Sabelli. Tulli qucsli po-

poli, perchc vissero in quelle societiij formate nei modi e nelle circoslanzc di

sopra indicate, potrcbbero chiamarsi piii propriamcnte ilalici, ed italico quindi

il diritlo o mcglio I'idca del diritlo che in essi si svolse.

(1) Mvmorie dell'f. R. Islititlo Lomb. 1. c.
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Per indicare ora I'ordine, con eui queste societa dovrebbcro essere rappre-

senlatc, pare cbc randamenlo del principio o del pcnsiero legale per enlro di

esse potrcbbe scgnare la norma deU'esposizlone. Queslo principio apparircbbe

nei rapporli di derivazione deU'una daH'altra societa, ed in questa derivazione

naturalmenlc sarebbe involla anche raffinita di cosliluzionc. Dove pero una

silTatla derivazione non emergcsse, ma la comunanza o prossimila di origine

per gli indizj storici non fosse messa in dubbio, si convcrra di rimanere con-

tenti al solo caraltcre di aflinita. Con questo principio si vorrebbe esporre da

prima la societa etrusca, come quella chc presenta meno strelli e meno ab-

bondanti rapporti di derivazione di popolazione indisputati colle altre societa

preallegate, ma solo esibiscc indicazioni di affinila di costiluzionc; di poi la

societa sabina con un cenno intorno a cio che si puo raecoglierc circa le so-

cieta sannitiche, lucane, bruzie e le sabclliche", in fine la societa latina, donde

pill dircltamente derivo la societa romana.

Determinato I'ordine di trattazione deile societa fra loro, vuolsi ora stabilirc

I'ordine dellc materie in ciascuna societa. La via naturalmente da percorrersi in

questo argomento sarebbe quella di prendere il pcnsiero legale alia sua origine e di

seguirlo in tutti i suoi svolgimenti, sia direttamente negli ordini legali, sia in

tutte quelle istituzioni od atteggiamenti che rendono qualche cenno indiretto

del concetto del diritto , i quali possano essere adottati od assunti da un po-

polo ncl suo vivcre sociale. Ma quando le famiglie umane compajono nella

storia gia formate in societa civili, allora redifizio sociale e gia costituito in

tale reciprocanza di azione che gli ultimi atti civili hanno modificato quel

rapporti domeslici c sociali, donde e derivato lo stalo attuale di societa. Vi ha in

questo procedcre un'azionc e reazione, si puo dire, adognipasso, poiche la fa-

miglia genera la tribu, e la tribii reagiscc sulla famiglia; le tribu si riuniscono

a formare la citta, e la cilta reagiscc sopra le tribu, e cosi di seguito ciascun

ordine civile sopra i suoi anteccdenli. La famiglia adunque, la tribu o gente

sono civilmcnte modificate nclla citla. Non si puo piii considerarc la famiglia

ncUo stato puro, non si puo piii esaminare la gente o tribu nella sua sempli-

cita patriarcale. La questione e complessa deU'elemento primitivo domestico

e tribule e dclla modificazione civile. Quindi allorche le famiglie umane si

presentano in islato civile, se non si vuole in una storia positiva del diritto

costruire da prima una storia a priori della famiglia e della patriarchia nella

loro condizione primigenia usando la sintesi a costituire con qucsti dementi

in fine la citla, il che non e conforme al carattere di quella storia, si richiede

deiranalisi prcndcndo primamente a decomporre quel corpo che si presenta

come gia composlo aircsterno osservatore. In questa analisi discendendo dal
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piu composto, siccomc da quello stalo che ha o puo avere modificato nel loro

complesso tuttc Ic condizioni sociali c domcstichc, disccndcndo, si dice, al

meno composlo cd al scmplicc, e lecito cd e debilo di tencrc conto dci prin-

cipj c dei modi, concui pole comporsi la famigiia, la Iribu c la cilta, insomnia

di consideiarc anclic il possibilc processo sintelico in confronlo col risulta-

mcnto civile, quale si prcsenia nella sloria. Cosi adoperando, si crcde di potere

laggiungcrc in qualclic modo randamcnto del pcnsicro legale del popolo, c

poiclie le socicla ilaliclic si prescnlano piu o meno gia composle nella sloria,

cosi dalle slalo di composizione, in cui fanno la loro prima apparizione, sara

da cominciarne il discorso.

In quanto agli allri clcmenti, dai quali si puo pur cavare in modo indiretto

qualchc indlcazionc dell' idea del dirillo in un popolo, come sono la rcligione,

le arli, la lellcralura, la lilosofia, se ve ne ha, i costumi, la moralita del po-

polo, qucsli non ponno prosentarsi che in un atlcggiamcnlo collaterale alio

sviluppo dirello dagli ordini civili, c poichc alcuni di cssi ponno apparire tra

loro contemporanei , cd allri sono di un carallere fondamenlale che rapprc-

scntano tuUa I'idea, siccome p. e. la moralila del popolo, la quale in fine e

talc tale allra sccondo I'idea che il popolo ha della giuslizia, cosi I'ordine da

soguirsi polrcbbe essere quello della successione logica deU'elemcnlo, e dove

si mostra un clemento fondamenlale, che sia da Icnerlo in quel luogo finale,

dove riassume tuUi gli allri.

Un siffallo ordine sara pure seguilo anche nelle socicla italichc per quella

parle dove quesli clemenli diano indizio della loro presenza.
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LA SOCIETA' ETRUSCA. (1)

II popolo clrusco ci e rappresentato negli stessi miti in una forma come gia

polilica, poiche c asserilo da Ccnsorino (2) che il demone Tagete cantasse la

disciplina deirestispicio, la quale fu dai Lucumoni, allora potenli di Etruria,

trascrilta; il die fa supporre la sussistenza di una societa civile. Mancano le

notizie dircltc inlorno alia famiglia ed ai rapporti sociali. So qualche lume si

pud raccogliere sopra quesla materia, k per la via d'induzione, massimamente

da ccrti rapporti della citta. Ma qui pure, per averne la notizia meno imperfetta,

e necessario di procederc sine alia confederazione, nella quale la citta etrusca

e corapresa.

Federazione.

E asserito clic in tutte e tre le Etrurie , nella centrale e prima , nella cir-

cumpadana e nella campana , abbia prevalso il sislema federale. Per 1' E-

truria centrale vi ha tale copia di teslimonianze dirette ed indirette , ed

e cosa cos'i consenlita, che non porterebbe il pregio di addurne speciali

prove (3). Per le altre due Etrurie vi ha I'asserzione di qualche scrittore (4)

e I'argomento di analogia in comune;ma per la circumpadana particolarmenle

occorre anchc il passo di Virgilio gia citato in allro luogo (5) al proposito della

questione ctnologica, tollo dal X dell'Eneide ai versi 20d e segg. : il quale

pero essendo assai controverso e potendo essere inlerpretato come una espo-

sizione di una costiluzione di citta, anziche della federazione, sara riprodolto

in discussione al luogo degli ordini degli Stati particolari. Intanto perche

(1) Fra gli scrittori che hanno gia Irattato o toecato questo argoraento in opere pii'i o

meno complessive, dei quali, secondo le occorrenze, furono avvertite o citate le opinion!,

vuolsi ricordare Gio. M. Larapredi, di cui usci in luce nel 1760 un' opera apposila inlito-

lata : Biscorso del gorerno chile degli antichi Toscani.

(3) De die nalali j cap. IV. Lugd. Balav., 1767. Nee non in agro Tarquinensi puer di-

citur divinittis exaratus (exorttis) nomine Tages, qui disciplinam cecinerit extispiciij qiiain

LucumoneSj turn Etruriw potentes, cxcripserunl.

(3) Dionys. Ilalic. , Allliqu.^ VI, 78. Tiipprivixv anxnM eis OwJsxjt iii-jt(Lrifi.hn'j i^ycji:i-jix;.

Liv. VI, 25. Omnis Etruria XII populis, etc.

(4) MuUer, Die Elrusker, II, 1, 2.

(») Memorie dell' I. R. Islituto Lomb.^ I. c.
,
pag. 209, nola 2.
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deirEliuria ccntrale solamcntc si Iiu qualclie nolizia parlicolarc inlorno agli or-

dini federal! , sarii da Icncrsi di prcfercnza discorso della di Ici fcderazionc,

quasi anclic come di rapprcsenlanle in gcnerc del sislema federalc clrusco.

E cosa ccila adunquc clic rElruiia cenlralc era una fcderazionc di dodici

Slali; ma non e cgualmcnlc fuori di (lueslionc, quali fosscro i mcnibri di quc-

slo sislema, pcrche passando in rassegna le cilia, che od ebbero apparcnza di

esserc stale dclle principali c qiiindi polerono essere federali, o clie furoiio direl-

lamenle nominate come tali, se nc troverebbcro diciassclte. Questc citla fiirono

Cortona, Perugia, Arczzo,Volseno, Tarquinii, Clusio, Vollerra, Rusella, Vclulonia,

Pisa, Ficsolc, Vej, Cere, Falcrii, Aurinia o Calclra, Vulci c Salpino (1). Cid pole av-

vcnirc, rimancndo pur scmprc il numcro di dodici Stall nella fcderazionc,

pcrche le citta federali non furono per avvcnlura scmprc le mcdcsimc, forsc

anche pcrche alcune Ira loro indipcndcnli ed autonome fosscro pcro insicmc

legate in modo che ncirasscmblea federalc rappresentasscro un' unila federa-

lc, e forsc intcrvcnnc che apparissero come principali alcune che crano in

dipendenza di allra cilia, la quale fosse la vera federalc, ossia die dasse il nome
alio Slalo fedcrale (2). Vi ha qualche dubbio ancora, se lulta I'Elruria fosse

nella confcdcrazionc, pcrche Livio sembra insinuare (3), che il lerritorio al

mczzogiorno del Cimino non apparlenesse alle dodici cilia. II lerritorio che

non dava rapprcsentanti federali poteva esserc indipcndenle dalla fcderazionc,

come avveniva appo i Dorj c gli Eoli deU'Asia minore, dove sollanlo una parte

dcllc cilia apparleneva alia Icga. ma poteva anche esserc suddito di quclla.

Non si conosce per la sloria, nc a traverse ai pochi cenni mitologici, in che

mode siasi slabilila la confcdcrazionc elrusca. Corito, Tarquinii sono indicate

come slazioni principali del popolo; pare anche che siano stale successiva-

mente citla egemone o capilane della fcderazionc; di Tarquinii almcno qucsto

|)rivilegio i pii'i riconosciuto; ma il fallo per sc di una confcdcrazionc grandc

come I'Etruria c secondo le apparenze in tal quale forma regolare fa supporrc

nel popolo una vita anteriore non breve di esperienzc per cosliluirsi in quc-

sto stato.

In clTctlo , la fcderazionc e uno dei modi con cui gli uomini tcndono ad

(I) Miiller, Die Elnisker, II, f, 3.

(1) VI, to, Nepesinoruin priitcipes.

(5) IV, 23. I Vejenii cd i Falisci raandarono Icgali circa XII populos; ma il Drakcnbor-

cliio osserva elie la Iczionc di alciini manoscritti pii'i d'lina volla fii prcsa per A' populos.

All'incontro si potrebbe soggiiingere che gli Stall* potcvano essere slali diininiiiti dal nu-

mcro di XII, c nondimcno nominarsi continuanicnie quel numcro come il legale primilivo.

Vol. V. 2
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unirsi tra loro. Essa suppone qualchc cosa di anleccdentc tra i federali die li

abbia condoUi a ([aesto fatto, c qucsto anleccdentc polrebbe esscre facilmcnte

la comunanza di origine. Movcndo con queslo spirito, la federazionc puo essere

talvolta nienle allro chc una preparazione, un grado alia sociela civile, ossia

la sociota civile pu6 essere nc'suoi primordj una federazionc di Iribu. Andando

innanzi per quesla via nc vienc fuori da poi una societa civile unitaria. Talvolta

pcro alcuni popoli chc si tcngono dclla mcdesima origine ponno fare soltan-

to, e lo feccro realmente, qualchc atto comunc a tempi periodici chc ricordi

quesla loro comunanza e stringers! in qualchc vineolo comune a qucsta fog-

gia. Cio avvicne niassimamcnle quando codesti popoli si riuniscono a ccle-

brarc qualchc festa religiosa, a tencr mcrcati e cose soraiglianti. Le loro so-

ciela civili sono coslituile; ma la loro federazionc rimane larga, si attua sol-

tanlo per qualchc scopo di preferenza religioso cd economico, e non precede,

|)erchc non lo ponno o non ne avvertono Timportanza, a formare un corpo

uno politico c regolare. Ma una confederazione che non procedette a formare

uno Slato unilario, che comprende societa civili o cilta di gia coslituite, che

si cslende sopra una superficie oltre Ic dimension! ordinaric dei territorj dei

singoli Slat! , che forma un corpo uno politico e regolare, mentre fa conget-

lurarc prima un'cquipollcnza di forze net singoli Stall component! del sistema

t'cdcrale. la quale detcrmino la sanzione di eguali diritti politic!, permette an-

ehe di trcdcre che abbia avuto luogo da prima una serie di csperienzc ed

uno sviluppo di sapienza polilica ncl popolo, che valse ad ordinarc un corpo

politico I'orlc al di fuori, mantenendo in modo soddisfacente la sovranila dcllc

singolc societa civili chc esso aveva di gia formate. Un siffatto ordinamento

non puo essere adunque chc il prodotto della vita polilica gia avanzata del

popolo, e con cio vorrcbbesi dire che la confederazione clrusca, cosi come

apparc nclla sloria, non sia de! prim! tempi della sociela elrusca. Forsc il po-

polo chc divento I'etrusco, era un'unionc di tribii tra loro di egual forza, dclle

quali ciascuna costitui da se una cilta o sociela civile e col processo del tempo,

nci modi e per le cagioni d! sopra congetturate, s! ordino in una confederazione.

11 luogo deirassemblea federale era il lempio della dea Voltunna (Fanum

Vollumncp), la cui posizione, se si mettono da parte le invenzioni di Annio da

Viterbo, non e ancora stabilita (I). Quivi alle assemblee federali affluiva pro-

babilmenle il popolo etrusco da ogni parte, perehe vi erano in quesle occa-

sion! feslc religiose e mcrcati ; ma ! deputati dei dodici Slati , dcliberanti in

(I) Cluveriiis, Ilul. ./iitiqil. lib. 11, p. 863.
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queslo congrcsso, pare die non fosseio die gli arislocrali, i quali crano delli

principi dai Lalini(l), ed assai probabilmenle /wcMmoHi dagli Elrusdii. II nonic

di principi polrebbe anche indicare un grado supcriorc di nobillu.

Lc asscniblec erano ordinarie c slraordinaric. Lc straordinaric si convoca-

vaiio per niozionc di Slali singolari e talvolla anclie di popoli stranicri (2). Lc

assembiec ordinarie si convocavano ogni anno in primavera, cioe al principio

dciranno inilitare. Qucslc assembiec avevano due scopi, I'uno rcligioso, I'altro

politico. L'asscmblca tosto che era radunata cleggeva un supremo sacerdotc

fcdcraie. Qucsli faceva rofferta fedcrale, consacrava rassembica prcsenle e

con cssa tulta TElruria ivi rapprescnlala per i suoi dcputali. Quando I'Elruria

perdellc la sua indipcndcnza polilica, continuo pure a radunarsi in queslo

iuogo per eclebrarc una fesla di federazionc rdigiosa c di ricordanza iiazio-

nale. In quanto alio scopo politico, si dice die fosse la conservazionc c difesa

della potbnza ed indipcndcnza deU'Etruria al di fuori , donde la guerra c la

pace crano i principali oggctti dcllc dclibcrazioni di questa asscmblca. Se era

delibcrala una guerra fedcrale, cleggevasi un capitano fedcrale. Questi in se-

gno della sua potesla avcva dodici littori, dei quali ciascuno Stato fedcrale ne

forniva uno. Siffalti liltori potevano essere stall un'insegna degli antichi re

ctrusdii rimasta appo 1 magislrali successivi, se non die Livio dice cbe quc-

sli scrgcnti crano dati al re creato in comune (3), cioe al re fcdcraie.

Questa dcnominazionc pcro die, se la potesta rcgia era forte, pare contraria

anche alio spirilo di una islituzionc federate, che nelle nolizic eirusche non

occorre che una o due volte, e veramenle in modo che puo sembrarc inesat-

tezza di csprcssione
,
puo riferirsi forse al capilano supremo di lulta la fede-

razionc. Ycro e che Dionigi parla direllamente degli antichi re etruschi, uno

dei quali, qu.indo era radunato Tesercito comune dei dodici popoli, cioe il fe-

dcrale
,
ne prcndeva il comando ed assumeva i dodici littori in segno della

sua autorilii (4); ma in queslo caso non sarcbbe stato un re fcdcraie nominalo

(1) Liv. VI, 2 : Etnirice pri'iicipum ex omiiibiis populis conjtirationem de bcllo ad faniim

Foltummi) factam mcrcatores a/ferebant. Conf. id., X, 16.

Miiller, Die t'tniskcr, IV, 1, 5.

(2) I Vcjenli cd i Falisci mandano intorno appo tutti i clodiri Stall per ollencre che fosse

intimata una assemblea a Vollunna. Liv. IV, 23.

L' esercito sannitico diiuanda principum Etruria concitinm. Liv. X, 16.

(3) I, 8 cl ila liabuisse t'lniscos (sciliccl XII Iktores), quod ex duodccim populis

lommunitcr crcnto rcgc, siitgulos siiifjuli liclores dcderint.

(4) III, 61: TviprrAt yi/) s^o; eoinjc Ixijrov twv xzTi n-iAiv paji)iMv Iva :7^o>i-/si7Jai e^poososon,

i'j.x Tij Sifffiy) Twv fi^ijiuv jreXixuv jspojTx- ei Si xoivA '/ivotro Tuv 5uo£/i ro/juv 5T/!»Tia T0«; owosxj

rslsxsc; e«t jtxjixSiSaaSxt T'.i ).a,SovTi zrrj xjTOipiTopx ip*r,'J-
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per la gucrra , ma un re di uno Slato fcderale nominato a comandanlc dellc

armi dclla fedcrazionc, il quale pcrclic era re nel suo Stalo, pole anchc con-

scrvare questo litolo alia testa deiia fedcrazionc. Qucste insegne dei liltori

avrcbbcro durato anche da poi che la potesta reale fu abrogata in Etruria; 11

clie suolc avvcnirc per consuctudine di cose passate.

Se il capilano fcderale era nominato per una guerra, pare che la sua aulorila

ccssassc al finirc di quella. Cosi sc il supremo sacerdote era elctlo per la con-

sacrazionc fcderale dell' assemblea , avrebbe dovuto pur cessare con quelle

cerimonie. Le nolizie mancano intorno alia durala di quesle cariche: ma ccrlc

conscguenzc richicdono certe premesse*, e si dimanda quindi chi intimava Ic

assemblee fedcrali, chi Irattava cogli Stati esteri nei rapporti della fedcrazionc

che prima di una guerra c dopo potevano pur emergere? Se non vi fu una po-

lestii pcrpctua o di lunga durata, che cio e contrario alio spirito di un sislcma

di Stall sovrani , vi dovcva pur essere un'autorila federale permanente , se la

fedcrazionc sussislcva come un corpo uno e regolare; vi dovcva essere il po-

terc escculivo dclla fedcrazionc; e questo polcre, pare vcrisimile che dovesse

di prcfcrenza trovarsi in quel capo politico che norainavasi il supremo eo-

mandante dclTarmi.

Furono accennati di sopra i due scopi delle assemblee di Vollunna per

Irarne fuori la notizia dei capi della fedcrazionc; ora per toceare piii spe-

cialmentc dellc altribuzioni di quesle vorrcbbcsi dire che vi ha apparcnza

die silTallc assemblee fossero come il corpo legislativo dclla fedcrazionc. En-

trando di poi nei particolari, trovasi primamenlc qualchc indizio che Ic co-

stiluzioni dei singoli Stall dovesscro essere approvate dall' assemblea fcderale,

perehc a Vej, che avrcbbc restiluita la polesta rcgia eonlro il parere della fe-

dcrazionc, si racconla che sarebbe slata negata, quantunque piii per odio contro

la persona del re che contra il regno, I'assistenza fcderale nelle sue guerre

contro Roma (1). Ma questa mancanza di ajulo puo forse essere inlerprctala

piu ragionevolmenle supponendo che la fedcrazionc nc fu impcdita dairassallo

dei Galli che allora scguiva nella circumpadana (2), poiche ad ogni mode non

poleva essere indilTerente per la fedcrazionc di perderc un avamposto cosi

importante come era Vej verso Roma. Di poi data anche la ncgativa, sarebbe

da vcrificarsi sc cio avvcnissc per un accidcntc anzichc in forza di una Icggc

(1) Liv. V, 1.

(2) Liv. V, II nunc jam pro se fortimam snant illis [Fejentibus) negare (auxilinm).

iiuiT.iine in en pnrte Elruriw (jcnlem iausitalanij noros accolas Gallos csscj aim qiribus lire

[xix sati-i fklaj ncc bdlum pro cerlo sit.
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fcdcrale per avcrc violala la costituzionc. Sc la preallcgala condizionc dcirap-

provazionc dclla cosliluzioue noii era di Icggc in Elruria, era qucsto un di-

(ello lion piccolo, perche una fcderazionc dovcndo pur avere un'unilii d'azione,

un prineipio uno dirigcnle, importa clie sia composla di elcnienli omogenei, c

(juindi puo riccvere un iinbarazzo dalla parziale allernzione di un suo clcmenlo.

Si crcdc anclic clie fosse tenuto per prineipio clic niuno Stale federalc po-

lessc iniraprenderc una gucrra per proprio conto senza I'assenso della fcde-

razionc. Cio apparirebbc dal fatlo clie cssendo slrelta Vcj dalle arini roniane,

cd i Capcnali cd i Falisci facendo istanza presso 1' assemblca di Vollunna, per-

che con inlcnto comune fosse porlo soccorso a quclla cilia, fu loro risposto die (1)

anlea sc id Vcjcntibus negassCj quia, unde consilium non pelissent super lanta

re, auxilium pctere non deberent (2).

Una gucrra pero dccrelala dalPasscmblca era obbligaloria per tuUi gli Slati,

cqucllo che vi si rifiutava poleva essere cscluso dalla fcderazionc. Ma nondi-

incno mancavano talvolla dei singoli popoli allc imprese gencrali (3). Talvolta

anclie si Irova chc Tassemblea rifiutandosi d' iniraprenderc una gucrra federalc,

pcrmelleva pcro ad uno Slalo parlicolare cd anchc agli individui di farla per

conlo proprio (4).

La condizione deH'assenso fcdcrale, perche; uno Slalo polessc fare la guerra

per proprio conlo, c al lullo nccessaria per una fcderazionc; ma la sanzione

del riliulo di soccorso era insufficienlc al suo scopo. Qucsla sanzione si ri-

solvc in cio, chc ogni Slalo parlicolare poleva liberamenle iniraprenderc una

guerra per proprio conlo con uno Slalo cslcro, purclic si accomodasse di farla

colic proprie forze. Ora qucsla facollu poleva far perdcre un membro alia fc-

derazionc, sc qucsla in una guerra disgraziala non volcva inlraprendcrnc la

difesa, o slrascinarla in una gucrra clie cssa non aveva volulo iniraprenderc.

Dcllc conscguenze dannoscdi qucsle guerre parlicolari a lullo il corpo clrusco

vi hanno piii cscnipj ncUa sloria romana, dove divcrsi popoli singolari ncgli

(1) Liv. V, U.

(2) Da prima al passo siircllato di Livio (V, 1) fii ncgalo I'ajuto ai Vcjenti fincbe crano

solto al regno 1 E qiiesia tin' obblivione di Livio? Ad ogni niotlo debbc tenersi per fondalo

in legge clrusca il uiolivo di ncgaliva wide loiisilium non pelissent super taiiln re, auxiliiiin

pcleie non ilebereni? Ma se non aveva un lal fondanienio, avrebbe Livio addollo un tal

niolivo?

(3) Liv. IX, 32: Oinnes Etruriw populi prceler j4relinos ad arma ierunl.

(S) Liv. V, 1 1 : Sanrinini tamen, nominiquCj et prasenlibiis pericuUs consanfjuineonnn

i'l (Uiri, uC si (pii iwvnlulis suw voluntdrii ad id betliim cant, non impediant.

Dionjs. Ill, 81.
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accordi dipacc doveUero rcndcrsi, siccome, p. c, i Falisci, dedilizj di Roma (1).

I fatti sopraccennati, ollrc i difelti ora avvertili, rilcvano uno spirito d'indi-

peiulenza nei inembri dcUa fedcrazione clic non si era ancora picgato ad una

uiiiia federalc vcramcnle rcgolare o clie gia tendeva a dissolvcrla.

L'adunanza dci dcpulali fcderali al tcmpio di Vollunna, non capo-luogo di

alcuiio Stalo foderale c poco importantc per se. polrcbbc far crcdcrc chc i sin-

goli Stati cscrcilassero nella federazione un'autorita equipollenle. Nondimeno

si udi pure parlare di cgemonia in celesta federazione, c prima di Tarquinii, per

taccre di Corilo, poi di Volseno, ed in fine anclie di Chiusi. Una lal quale egc-

nionia di fatto in una federazione sembra inevitabilc, pcrche sembra incvita-

bile clie una cillu per circoslanze piu felici diventi la piu popolosa, la pii'i

ricca, la piiicolta, la piu potentc della federazione. Di qui un' influenza morale,

un'inizialiva, una parola d'ordine per gli allri Stati della federazione, la quale

puo risolversi in una tal quale dirczione od egemonia di fatto. Negli Stall Uniti

di America non vi lia certamente alcuno Stalo capitano, ma quello clic ha la

cilta piii popolosa, piu ricca, e piu intelligente, forse Nuova York, non puo a

mono di far gia sentire piu forlemcnle che gli allri la sua opinione. Una tale

cgemonia puo csercitarsi anchc fuori del proprio Slato, in un luogo terzo di riu-

nionc, a Washington, come a Vollunna. Ma quesla circostanza del luogo terzo

di riunione non si vede che possa impedire anche una egemonia di diritlo,

e Tegemonia riconosciuta di Atene fu cscrcilata anchc al consiglio degli Anfi-

zioni, ondc Tarquinii anche colle forme legali pole essere capilana alle assem-

blee di Vollunna.

L'egemonia di Tarquinii roppresenta lo slato della federazione, in cui prcvaleva

il principio aristocratico gcnealogico o lucumonico. 1 rapporti che ebbe la federa-

zione allora eon Roma sono stall discussi in altro luogo (2). Si congettura dal

Midler che l'egemonia di Tarquinii si tramutasse da poi in Volseno, e cio addi-

venisse per i cambiamenti dei rapporti sociali e dei principj politlci seguili negli

Stati della federazione, prevalcndo la ricchezza la limocrazia sopra Toriginarie

famiglie die fondarono la soeieta,ossia sopra lanobiltagenealogica olucumonica.

Queslo fatto sarebbe rilevato dal eongetluralo carattere dei movimenli di Celio

c di Vibcnna, nomi di famiglie chc Irovavansi in Volseno, di che gia fu dispu-

lato in allro luogo (3). Un somiglianle passaggio delle sociela civili dall'una

(1) Liv. V, 27.

(2) Memorie dell' I. /?. Istilulo Lomb., 1. c, p. 495 e segg.

(3) L c.
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all'altiM cosliluzlonc e ccrlamcnlc atloslato da mollc sloric, c la cosliluzione

cciiluriala di Hoiiia clic vienc dopo la curiata c una conforma di qucsla as-

serzionc. Se il fallo c avvenuto in ([uaiclic luogo, 6 fallibile cd c ccrlamentc

confornic allc solitc spcculazioni a priori inlorno allc modificazioni delta so-

ciclii civile; ma die un lale fallo sia proprio avvcnulo in Elruria, non vi lia

eiie la coiigellura del Miiller ad indicarlo. Dairallra parle Tordine di ccrlc Iruiipc

(lie avevano una sembianza fcudalc, conic si vcdra in scguilo a! luogo della

niilizia, elie duro lungamenlc dentro i lempi roniani , sembra deporre conlro

una modificazionc della cosliluzione da arislocralica in limocralica. La spe-

ilizione di Laric I'orsenna a Homa per riniellervi dcnlro i Tarquinii lia fallo

pur credere, ehc essendo egli re o capo di Chiusi, in quel tempo qucslo Slalo

lenessc Tegemonia. Cerlamenle che sc I'iinprcsa era federale, vi ha grandc ap-

parenza die Cliiusi fosse allora la eapilana della confederazionc , ma cio non

('• dcllo, ne apparc dalla sloria; e sc i Tarquinii non crano quel niagislrali elru-

sclii inviali a govcrnar Roma elrusca, come congellura il Miiller, pole bene la

spedizionc di Larle Porscnna non esscrc che un alio parzialc, donde cadrehbc

ripolcsi deircgemonia clusina che vi sarebbe slala di sopra appoggiala.

La Milizia. — II significato cssenziale di un cscrcilo sla propriamenlc nci

rapporli della difesa eslerna c del dirilto delle genii, c quindi se i rapporii

di pace c di gucrra in uno Slalo federale apparlengono in principio alia fcdcra-

zionc, e qui il luogo di parlarnc.

Quando gli uomini si raceolgono primamcnlc in soeiela, lo fanno per la loro

sociabilila cd anche per difcndersi , c sia per un motivo sia per I'altro vo-

gliouo manlcnore q^ucsta loro soeiela. Per qucsto scopo la soeiela adunciuc si

tienc armala, c sc lale c lo scopo del suo escrcilo, le armi nonsaranno affidalc

se non a clii lia inleressc nella eonscrvazione della soeiela c sccondo che gli

inlercssa. Da qui viene die sc la milizia e un doverc, c anche un dirillo. L'c-

sereizio deirarmi rapprescata anche un dirillo politico, c Torganizzazione di

un esercito puo rappresenlarc le condizioni polilichc dei suoi componcnli. La

riunione degli uomini adunque che cosliluisce la soeiela civile o la cilia, sara

anche resercito: sccondo la quanlila di parlecipazionc alia cosa jiubblica po-

ira essere rarmamcnto e rarmatura dei ciltadini, e cotesti ciltadini sccondo

la loro capacitii a combaltcre usciranno a gucrrcggiare alia campagna o di-

Icnderanno la cilta dal di dcnlro. Mollc soeiela, c forse nclla loro prima co-

sliluzione lutlc , lianno prescntato ad un tempo compcnctrata nell' ordine

politico I'organizzazionc di un esercito altivo e di riserva. In alcune soeiela

greche il capoddlo Slalo noininavasi col solo nome di condottiero deiresercilo

(j-cxr/;-/.-;). SilTatta cspressionc di rapporli polilici die si ercdc di riconosccrc
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ncH'organizzazionc di iin cscrcilo sta quando 1' esercilo c composlo di ciltadini

c per quclla parte clic i niiliti vi sono come ciltadini: ma scrcsercitoc mer-

cenario, in tulto od in parte, nazionale o straniero, non occorrc di avvcrlire

chc esso per il rapporto della mcrcede rappresenta la forza deU'clemcnto po-

litico che per propria aulorila giiela paga.

11 Miillcr(l) faccndo appoggio sulla forma deiresercito urbano dei comizj cen-

luriali di Servio Tullo eongettura che un somigliante ordinamento doveva esi-

stcrc in Etruria, e scmbra quindi portarc opinionc che vi fosse una specie di

fahmgc cUenica, in cui i cittadini benestanti coniparisscro come opliti, armali

di conipiiita armalura, e coslituissero il ncrbo deH'csercilo, nicntrc la classe

inferiore dei poveri, piii leggermente od imperfcltamenle armala, si stringeva

alia parte poslcriore per rinforzare I'impeto dcU'insiemc e dare ajuto in qual-

clie modo. Se cio fosse stato, I'escrcito elrusco avrebbc riflcsso anchc una

coslituzionc polilica timocratica.

Ma con questo esercito cosi congetturalo dal Miiller conipajono anche certe

coorli di genii di campagna, come Livio ne da ccnno (2). Cotesta genie pare

chc fosse in dipcndcnza di clienlela (3) o vassallaggio o famulalo dal propric-

tarj del suolo, ai quail preslava la collura del terreno ed anche il servigio

mililare. Poleva essere quella popolazione umbrica che fu soggiogata dai Pc-

lasgi-Tirreni.

Di poi si trova che talvolta nell'esercito ctrusco, siccome nell'anno 444 di

Roma al .Yadimone, per legge sacrata raccollo resercilo, ciascuno si sceglieva

il suo conipagno (4). Questo ordine fa congetturare che la milizia fosse com-

posta di uomini a cui stesse ben a cuore la conscrvazione dcllo Slalo, che

fosse nazionale c di ciltadini politici.

In fine ricordasi che gli Elruschi avessero truppe niercenarie (5), e si parla

di Porsenna chc avcsse dislribuito la paga ai suoi soldali. Ma in questo caso

e da esaminarsi, se la mcrcede non fosse un fatlo isolato, un c'|ci/iaaf;.c,-, un

indcnnizzo di vilto, e non una paga sistemalica. Tultavolta pare che la no-

bilta si fosse presto ritirala dalla milizia (6).

(1) Die Etniskcr, I!, 3, 1, 3.

(2) IX, 36. ^Jyrestes Elrusconim cuhorles.

(5) Dionys., IX, p. 862. 2uv-V/;WSstxv ^i/i e? ^'f''''i;Ti(i//iviz; o'jvaroJTZTOt Tou;c-2i<Tt.jv 7:;v£tt2s

(4) Liv. IX, 50: Etrusci, Icrje sacraln coacto cxercilu^ cum vir viriim hyhsel {si/ji pcri-

tiili soclinn. V. Turneb., I. 27 adv. c. 7, cl Fid. I. 18 tar. lect. c. 19) quanlis mmquam
alias ante simid cojms, siniul aniimn dimicarunt.

(8) Dionys., V, 28.

(6) MUlIcr, II, 3, B.
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Sc si pui) raccogliore qualche cosa da (|uesle indicazioni, vorrcbbcsi scor-

gere primarnenlc die sussislendo quelle coorli di genii di campagna die ave-

vano scmiiianza di esscrc truppe feudali sino agli ultimi tempi di Elruria,

Taristocrazia lucuinonica avrebbe sussislilo ancora, e quindi ogni ordini! nii-

litarc doveva esserc compalibile con quesla arislocrazia. Percio qucll'csercito

di beneslanli o timocralico, congelturalo dal Miiller, di cui il nerbo era costi-

tuito dagli opiiti, non pare troppo probabilc cbe potesse consistcrc con quclla.

Ma se non si puo facilincnle ammeltere die i ciltadini libcri, beneslanli, non

nobili, in Icmpo di arislocrazia cosliluissero la ^larte piii imporlanlc delPeser-

cito, pare probabilc pero che gli Elruschi avessero un esercito di quclla ar-

matura di sopra descrilla, poiche nelle ballaglie conlro i Romani piii voile

fecero valida rcslslcnza allc legioni roniane , c legioni sono anclie noniinale

da Livio Ic loro ordinanze. Di qual genie adunque, se un siffatto esercilo sus-

sisteva, era composlo? Non dei clienli o vassalli, perche i palroni od i signori

Id avrcbbcro Irovato piu forte di qualunque armamcnlo cssi avessero poluto for-

mare. Di poi al niodo con che sono accennale quelle truppe (cohortes agreslcs,

rEs/carai') da Livio c da Dionigi non pare die fossero disposlc ncH'ordinanza

delle legioni o della falange. Non sembra nemmeno probabilc, che quelle

schiere di opiiti fossero della nobilla, perche dovendo essere le piii nunierose,

cd esscndo la nobilla in minoranza numerica in rapporlo al rimanenle della

popolazione, non poteva baslare all'uopo. Inoltrc dove Taiistocrazia dura, c

Parte della gucrra riduce la milizia in forme severe, falicose, poco brillanli,

la nobilla suole allontanarsene. Essa puo somminislrare gli individui per i po-

st! di ufliciali superior!, come pare facesse Farislocrazia di Cartagine, ma non

coslituisce I'essenza deiresercilo. La cavalleria del medio cvo pole comporsi

di nobili, ma i fanti armati di picche e poi di mosehetlo che risultarono nel

scguilo le truppe pcrmanenli, assoldalc, e formarono il nerbo degli eserciti di

Europa, non furono di nobili. In fine, vuolsi ripelerecio che fa giii acccnnalo di

sopra, che la nobilla clrusca si era assai per tempo ritirata dalla milizia. Dopo

quesle negazioni e quesli ccnni si polrebbe insinuare la congcltura, che se sussi-

sleva veramenle in Elruria queiresercilo di opiiti di sopra dcscrilto, potesse

essere di mereenarj, pagalo e forse anche capilanalo dairaristocrazia.

Colle truppe feudali e colle mereenarie poteva mcglio consistere queireser-

cilo che si raccoglieva eon legge sacrala, perche nella parte superiore poteva

comporsi di nobili, dei quali ciaseuno si cleggesse un suo compagno o fcdcle,

conciossiache in queslo caso chi era scello ed aderiva alia scelta, dassc indi-

zio di essere in condizione inferiore deirdellore.

Nella somma di quesli cenni si vorrebbc adunque conchiuderc che

Vol. V. 3
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sussisleiido rarislrocazia, poiche il falto delle coorti agresti senibra significarlo,

vi polcva cssere un cscicito, in cui si trovassero milizie mercenarie ai soldi

dcll'arislocrazia, di poi Iriippe feudal!, forse in supplimento, e negli estremi

casi coUa leggc sacrala un csercilo lucumonico anchc di caratterc fcudale.

DriiiTTo DELLE GENTi. — Scbbcne i singoli Stati della federazione polessero di falto,

come fu di gia avvertilo, fare la guerra Indipendcntemente dairaulorilii federalc,

e quindi nc risullasse per essi la possibiiitii di fare ancbe Iratlati per conlo pro-

prioj pure, siccome il diritlo di escguire questi alti e transazioni senibrava rile-

nuto in principio come appartenenle alia federazione, cosi essa e da riguardarsi

come I'unita ed il rapprescntante del popolo etrusco in rapporto alle nazioni

straniere; c qui adunquc al luogo della materia federale si puo toccarc del

dirilto dcile genii clrusco. Fu dispulalo se I'ordinc dei Feciali, specie di sa-

cerdoti arabascialori che inlervenivano nelle relazioni estere, fosse d'istiluzionc

elrusca cd originasse da Falerii per quella denominazione che ebbe di Equum

Faliscum. Ma qucsto nome sembra evidenle (1) che dcrivasse dalla posizione

della nuova cilia falisca al piano, da poi che i Romani avendo distrulto il Fa-

lerii vecchio al monle, non permisero ai Falisci di rifabbricare la loro citta in

luogo forlc, onde pero pare che la derivazione deH'isliluzione dei Feciali da

Falerii riposi sopra una falsa spiegazione di parole.

Le relazioni estere di pace dopo la guerra, di alleanza e somiglianti sono

foudate sui traltali: ma prima dei Iratlati e senza i trattati vi e un modo di

vcdere qucsli rapporti secondo la ragione dei popoli. 11 concetto dei rapporti

di cguaglianza tra i membri dell'umana famiglia e una generalizzazione che

non pole nascerc, se non dopo che furono considerati i rapporti di nazioni

determinate. Prima che le societa, non i soli fijosofi, si formassero quel con-

cetto gcneralc, i popoli vivevano tra loro senza legge. Le religioni nazionali

deiranlichita favorivano inoltre Tisolamento dei popoli materialc e morale.

Trovasi neila sloria che se non interveniva tra loro qualchc traltato positive,

i popoli si irallavano reciprocamenle con molla facilita come neniici. Un tal

(|uale diritlo delle genii naturale non appariva che tra i popoli della medcsima

origine, che avevano un qualche cullo comune, poiche I'eguaglianza di originc,

frequentemente divina secondo le mitologie, involgeva anche cguaglianza di

rcligione; ma quivi il dirilto delle genii teneva della nalura del diritlo federale,

meglio rappresentava un senlimenlo di parentela ciie conduceva a slringere

una federazione od anche a formare una cilia unitaria, piuttoslo che a fcrmarsi

(1) Miiller, Dk Elr. Einl. 2, 14.
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a riguardarc i popoli dclla nicdesima originc sollo il punlo di visla gcneralc

di mcmbri cgiiali della famiglia umana. Gli Elruschi non crano per rispclto al

dirillo naluralc dclle genii in condizioni migliori dcgli allri popoli , ciic anzi

la pirateria die esercitavano, dii indizio clic tencvano cerlamenle i popoli stra-

nicii fuori dcila ioro legge. TuUavolla se i popoli tra loro slranicri deiranli-

chilu venivano ai Irallali, c\\k pure ci venivano, cio implica pure in se qual-

che idea di dirillo anteeedcnte al Irallalo slesso. Inipereiocclic , sehbcne nei

Irallali clic slipulavan tra loro sembra clie non niirasscro direllamcntc ad

allro clie a privarsi della facollu di commetlcre cerlc azioni nialeriali o ad

iinporsi ccrte azioni maleriali, pure I'atto per se di scendere ad un irallalo

anclie con solenniu'i religiose pare clie conlcnga una rieognizione implicita di

slipularc con un essere della nicdesima naUira (1).

STATI PAHTICOLARI.

La fcderazionc ctrusca era composta di dodici Stall, dei quail ciascuno in-

viava i suoi depulali alia assemblea federale. Non si conosce il numero, nc

lampoco in clie proporzioni questi rappresentanti crano eletti da ciascun mem-
bro dclla fcderazionc. Ma sembra che alcuni di questi Stati fossero intcrna-

nienle coslituiti di piu parti distinle, Ic quali componevano un corpo politico

che nella fcderazionc compariva come un'unita. Di questa condizione vuolsi

adunque discorrere prima di discendcrc aU'ordinamento inlcrno di ciascuno

Stalo.

Alcunc di queste unita federali risultavano da una fcderazionc subalterna

di altri corpi politici fra loro indipendenti che si riunivano a formare un ele-

incnto solo per la fcderazionc gcneralc. Essi avrebbero amministrata la loro

societa rispettiva per sc , e quindi avrebbero avuto tutti i loro ordini ci-

vili ed i loro lucumoni. Pare pero che in queste fcderazioni suballcrne vi fosse

una cgemonia di dirillo, almeno per la denominazionc della federazione, per-

chc esse sono ricordate nella federazione gcneralc per il nome solo di una

(I) Parlantlo dclla societa ctrusca si parla di tempi assai rimoll, nei quali non pare inve-

rlsimilc die il diriUo naturale fra tutli gli uoraini fosse appena implicilanicntcscntilo; non-

dlraeno anclic I'anticbila stessa avrebbe avulo popolarmentc queslo concello, se Livio, nei

nolo caso del maestro di scuola di Falerii, forse non allribuisse a Camillo le idee dc' suoi

tempi. Cosi nei V, 27. Camillo a quel maestro clie gli voleva mctterc in mano per tradi-

roento i figli dei principal! della ciltS , Ira le allre cose disse .... noLis ciwi Faliscis qxiw

pncto fit Immano, socictas non est: qxiam inrjciicravit natura, titrisrjiie est^ eritqice.



20 LA SOCIETA' ETRUSCA.

cilta chc niostra ili esscrc la principale. Si crede che Nepet fosse cerlamente

di qucsli Stuti indipendcnti o sovrani che non si tnostrano col loro nome nella

federazionc gencrale
,
perche Livio (1) ricorda i prlncipi di Nepet. II Miillcr

inollrc slima di potcr inferirc chc vi fosse una confederazione tra queslo Ne-

pet, Suliio, Capena e Fidene colla cilia di Vcj, perche dopo la conquisla di Vej

queste cilia compajono immcdialamenle come confederale e socie di Roma,

quasi che nel loro sistema federale avessero volulo o dovuto stringersi con

quella cilia ch'cra subcntrala alia loro cilia capilana.

Con queslc federazioni suballerne e senza di esse puo consislerc anche un

rapporto di suddilanza c di signoria Ira cilia e cilia e fra terre e cilia, sicche

formasscro tra le unc e le altre un corpo solo politico (2). Cosi Sabale, il cui

terrilorio coslitui da poi sollo i Romani la Iribu sabatina, pare chc formasse

parte dcWager vejontanus sotto a Vej, e cosi forse Gravisca era dipendenle da

Tarquinii ed Aurinia da Caletra (3).

(1) VI, to, Ncpesinm-uin principes.

(2) Miiller, Die Eir., I, 2, n. 30.

(3) I PP. M;irclii o Tessieri nell' opera dell'^cs grai:e del Mtiseo Kircheriano, Roma, 1839,

a pag. 6 dicono: « Due ciUa che pare fossero niadri di altre cilia, rinvenuto chc ebbcro quel

sirubolo, il quale o rappresentava 11 loro nome od allra cosa al nome loro somigliante, lo

scolpirono su amendue le faccie del loro asse , e lo ripelerono coslantemenle suUe altre

cinque monele, ncllu quali 1' asse dividcvasi. Le diverse cilia, figliuole a queste due mclro-

poli, rilennero tulle net diritto di loro monele I'insegna della madre, e sul rovcscio ciascuna

impresse quel simbolo ch' era il piii acconcio ad indicare loro slesse. Quesia semplicita di

linguaggio simbolico pare propria degli Etruschi, ed in parte anche degli Umbri Igu-

vini ".

E pin sollo i raedesinn autori a pag. 94-98, riferendosi dalla lavola 111 alia IX deU'Allantc,

producono le monele che hanno la ruola su i due lali
,

poi quelle che hanno la ruota da

\m lalo c la bipenne dall' allro , indi quelle che hanno la ruota da un lato ed un vase dal-

I'allro, cd in fine quelle allre che hanno la ruota da un lalo e I'ancora dall' allro. Dopo

di ci(j asscriscono « essere facile di avvedersi che la serie della ruola ripelula ncl diritio e

nel rovescio era il prololipo delle altre. Percio conchiudemmo, dicono, che melropoli es-

ser doveva la cilia che 1' ebbe m uso, e che 1' altre esser dovevano colonic uscile dal suo

scno ». Dinioslrano da poi che quesia melropoli doveva essere Corlona.

A qucsle conchiusioni del .Marclii e del Tessieri il Lepsius nel suo discorso : = Ui'ber die

yerbrcilittuj dcs lUiUschen Miinzsyslems von Elnirlen aiis. Leipzig, 18'(2,pag. 62-63 =
asscnte cosi esprimendosi « fFir stinwtcn kierin gaiiz der Ansichl der f^erfasscr bei

,

dnss die mil dem Hade i^crbundenen zweiten Embleme Sicidtcn angehorten tmd :ur Unlet--

svlieidtinrj diaiicii solllen, wclclie Curtona entwcder aach poUlisch , uder loenirjslcns in Bezug

aiif ihren Miinzfuss als Melropole ansahen. -

Queslo dollo, quanlunquc accolga la possibilila che Corlona fosse melropoli sollanto per
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Siffallc (lipendcnze erano stabilite aiiclie col mezzo dellc colonic, le quali for-

inavansi dcnlro del Icrritorio slesso della federazionc, siccomc si dice die Popu-

lonia fosse colonia di Vollcrra (1).

Qui sorgc naluralmcntc la dimanda, sc I'Elruria circumpadana e la campana,

le quali sceondo Ic tcstimonianze dcgli scrillori e le tradizioni miliclie (2) fu-

rono fondalc dall'Etruria ccnlrale, c le quali pur si dice che si reggessero in

federazionc, slessero anclie in qualclic rapporlo coloniale colla niadre palria.

Dalla tradizionc di Fclsina, giii avvcrlila allrove (3), sarcbbe stala falta qual-

clie induzionc che forse ogni Slato dcll'Etruria centraie forni il suo conlin-

genle a coslituire la circumpadana , c quindi che queslo corpo politico sia

stalo una vera colonizzazione di quella Etruria. Sembrerebbe inollre che nel-

Passallo dalo dai Galli alia circumpadana un qualche ajulo fosse slato porlo a

quesla regione dalla sua madrc palria. Almeno colesla ne avrebbc accolto i

suoi nazionali fnggilivi. Ma oltrc questi ccnni e queslc induzioni non traspare

alcuna traccia che colesla Etruria fosse in qualche modo dipendentc dalla

ccnlrale. Del pari non si conosce, se sussislcsscro rapporli di dipendenza della

campana dalla centraie. Vi furono slabilimenti elruschi in Corsica, siccome ad

Aleria , c forse anchc in Sardegna, per tacere dell'isola d'Eiba che si puo ri-

guardare come terra unila all'Etruria centraie, e si sa csscre stala dipendenza

di Vclulonia; ma ignoransi i rapporli con cui quegli slabilimenti slavano con

quesla Etruria. In gcnere poi non sono conosciute le Icggi di dipendenza delle

oitta lerre , suddile sia per la condizione di colonic sia per quaisivoglia

altro motivo , dal ioro stalo dominante. Ma vi ha un altro rapporlo, il quale

.sc primilivanicnte formossi sulle basi dcll'cguaglianza, pole dcgcnerare e co-

stituirsi in un vincolo di dipendenza, e nella socicla romana certamcnte si

costilui in questo modo, cd c quello del municipio (4).

il lilolo della nioncla, ammcltc pcro che potesse essere ancbe nictropoli politica delle altre

cilta die avc^ano monela porlante il simbolo di Corlona cd il Ioro proprio. Queslo fallo

iiumismatico die da indizio, conumque non csdusivo, di una melropoli polilica di un gruppo

di citla deniro I' Etruria generale di mezzo, non puo essere ricusalo couie confermalivo in

(|ualclic modo delle asserzioni del testo.

(1) Miillcr, Die Elr., 11, n. 1*. yjlii Populoniam Folalcrranoruni coloniam Iraduntj

nei Commcnliirii in Fiirj'iliian Scniani, etc. Jccedunl Firrjilii iiiterpretes a Miijo primum

vdili, I'tc. Gotling.'c, 1825. In Fiig. yEneid., lib. X, ill.

(2) Tarconle, dopo aver fondato I' Etruria centraie, sarebbe passato a fondare la circum-

padana. Vcdi Virgilii Intpp. vetervs ex Palimpseslo Feronensi. Exl. in Class. Auct. e Fatic.

cod. edit. J curanle A. M., T. VII, p. 303. Roma;, 1836.

(3) Memorie ddl'I. R. hlituto Lomb.., 1. e., p. 202-203.

(4) Sigonius, De nnliqiio jure Italia!. Cap. VI Be Municipiis.
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II municipio e rassomiglialo alia isopolizla grcca , cloe a quell'ordinc per

il quale i ciUadini di uno Stato o cilia godono in altro Stato gli stessi diritli

dei cittadiiii proprj, salve di solilo aleune eccczioni di dirilli sovran!. Queslo

rapporlo fra Slati cslcri nacquc cerlamente per un alto del diritlo delle genii

posilivo, 11 quale da poi Irasmutossi in materia di dirillo pubblico rispetlivo

dei due Stall. Cosi la socicta romana aecordando dirltti romani Ilmltatl a Stall

da prima esteri ed imponcndo loro gravi doveri sociall verso di se, 11 eosli-

tulva in una limitala dipcndcnza dal suo govcrno. II municipio si governava

Inlcrnamenlc da so, ma non esercltava alcuna azione al di fuori, sc non col

bracclo dello Stato superlore.

Di silTalti municipj per analogia d'isliluzione poterono forniarsi anclie in

Llruria sla In rapporlo al singoli Slati, sia In rapporlo a tulla la federazlonc; 11

quale ultimo rapporlo per cio si rlsolveva in lanli rapporli speclali col sin-

goli Stall federal!. Non deve qui essere rlcordala Cere, che fu 11 prlmo munici-

pio romano, perche facendo parte col slslema romano deve essere rifcrlta al di-

rillo romano. Ma forse 11 diritlo municipale od isopolilico, se non in lulta la sua

somiglianza, con poea limltazione, fu rcciprocamenle esercitato fra gli Stall dclla

federazione.

Disccndcndo ora proprlamenle aH'ordlnamenlo inlcrno dello Stato, occorrono

alcunc indicazioni circa le disposizion! degll ordlni social!, die ci ponno dare

qualche lume inlorno al earallere della costituzione civile. Feslo riferisce clic

nei libri riluall degll Etruschl (1) era indicalo 11 modo con cul , fra le altre

cose, crano fondalc Ic cilia, divise le tribii, le curie, le centurie; donde emer-

gercbbe clie rordinanicnlo dclla cilia elrusca fosse per tribii e per curie. Si

dice per vcrila che colesti ritual! slano slati compostl ncll'ela romana e per i

Roman!; ma da cio non viene necessariamente, clic in ess! siano slat! sostituit!

gPlstltut! romani agl! etruschl e die con nom! etruschl slano state rappresentale

costumanze romanc. Tuttavolta se la composlzione di quest! Ubri cadde nc!

lemp! romani, e coirinlenlo ora avvertito, non puo negarsi che la loro autoritii

circa alle cose etrusche non ne venga diminuita come conferma delle notizie ora

addollc. Invece si ha da unYolnio, scriltore etrusco, citato da Varrone (2), che i

(1) liititalcs. Cunf. Miiller, Die Elr., Ill, 2, H.

(2) De LL. X, c. 85, ed. Miiller. Per vcrila Varrone dice: Af^ef romanus primum di-

liSH.s in partcis triSj a quo tribiis appcllata Talicnsiimi, Bamnhini , Liiceriim: noniiimUe

,

Ht ail Eiiniiis, Talieiixesa Talio, Ramncmes a JiomulOj Luceres, ul Junius (forse Grcicca-

nus) a Luciimonc. Svd omnia licec vocabula lusca,iit Folnius, qui U-mjmdias tuscas scripsil,

diccbal. Ma se questc Iribii romano erano sislemi di faiuiglie, come e carlo, la divisione
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nomi (Icllc prime liiliii roinanc doi liamnenseSj Talienses, Luceres sarcbbero

vocaboli lolli tlalla lingua ctrusca. Colesla divisioiie loniana era veramente

per iribii, c colcslc Iribii crano pur suddivise in curie ed in decurie o genii.

Se una tale denominazionc adunquc era elrusca, vl ha un indizio che un so-

miglianlc ordinc polessc trovarsi ancbe in Elruria, donde quesli nomi furono

lolli H).

In fine si convicnc di riprenderc in mano il brano di Virgilio gia citato al-

trovc per uno scopo clnologico (2). 11 brano e il segucnte:

u Mantua dives aviss sed non genus omnibus unuinj

Genu Hit triplex, pupuli sub (jentc riiialernij

Ipsa enpnl poputis, tii.ico de saitijuine vires ».

Lasciando stare Ic voci avis e genus che renderebbero un significalo ctno-

logieo, Tordinamenlo della cilia cominccrcbbe con la parola gens, la quale

se genus avrcbbc significalo naz/one, come allrovc si adopcro di dimostrare(3),

dovrcbbe rapprescnlarc un'allra idea. Le parole gens illi triplex pare pro-

prio che si riferiscano alia citla di Manlova; e se gens non e nazione, non

sarcbbc arrisicalo il dire che significando anchc in linguaggio di diritlo

pubblico romano una divisionc dello Slato genlilizia, la divisionc della curia

in genii o decurie, polrebbe pure qui significare una divisionc della jiojiola-

zione di Manlova. Ma qui la genie compare in prinio grado di divisionc, c

polrebbe adunquc equivalcrc a quella che in Roma era la divisionc nelle

(re Iribu della cosliluzione euriala. Viene di poi la parola populus. In altro

luogo (4) fu dcllo esscre manifesto clic Virgilio qui parlassc dci dodici popoli

che formavano TEiruria sellenlrionale. In elTello. i quallro popoli sotlo a cia-

scuna dcllc Ire genii o Iribu conducono all'usilalo numcro dodici dci popoli

della federazione. Ma cotcsli popoli o Stall die dipendevano per quattrcna da

lerritoriale indicata da Varrone si compenetra colla genlilizia, ed i nomi etrusclii di que-

sle tiibu ponno applicarsi anclie a quesia divisionc. Forse il noma gcntilizio fuapplicaloaila

ili\isionc territorialc.

(1) Orioli adopera di diuiostrare che quesli nomi delle Iribu romane erano anclie proprj

dellc Iribu eirusclic, M/Ze tre prime tribii romane, nel Giormie JrcadicOjVo].'58'i, 83, 84,

I8S2, pag. 169 e scgg.

(2) /En. X, V. 201.

Memorie dell' I. R. htituto Lomb.. 1. c, p. 207.

(.5) Ibid. 1. c.

i'l) Ibid. 1. c.
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una rispettiva tiibii in Manlova, erano piultosto suddili di uno Stato unitnrio

clie nou eosliluissero una fedcrazione! Ela condizione fedcrale di cotesta Elruria

si da come per cosa ricevuta! Niebuiir interpreta i popoli per demi, il che sla

colla suddivisione di una cilta, c quindi di uno Stato unitario. Scrvio nel suo

commento a qucsloluogo ticne i popoli per curie, poicliedicc clic Manlova era

divisa in trc tribii, ciascuna Iribu in quattro curie, ciascuna delle dodici curie

aveva un lucumonc, i dodici lucumoni signoreggiavano I'Etruria settentrionale,

L'd uno fi'a loro signoreggiava sopra gli altri. Lo scoliastc Veronese pubblicato

dal Mai (1) asscriscc a questo proposito: Describtio, de quo loquitur (pocla) in ve-

tere Etruria extat. Sed Vergilius miscet duas Etrurias velerem et inferiorem, ut

utriusquc principatum Elrurice (2) sum adsignet. Senibra che Scrvio , come

osscrva anche Niigelc (3), aggiunga qualclie cosa di sue notizie oltre queilo

che appare dai vcrsi di Virgilio: ma se lo scoliaste Veronese dicendo die il

poeta mescola qui Ic due Etrurie , volesse riconoscere in questa descri-

zione un ordinamento fedcrale con egemonia in Manlova, pare invece di

poter dire che da essa emerga una costiluzione di una cilia unilaria anziche

una fedcrazione, perche le Iribii rimangono sempre inercnti alia cilia, e le

curie risultano suddivisioni suballerne delle tribu quand'anche si estendessero

al di fuori. Come poi i capi di cotesle curie polessero essere i capi dei dodici

Stall foderali sovrani, solo dipendenli da un capo fedcrale, non se ne vcde la

connessione(4). In forza di quesle illazioni scmbrerebbe che I'csposizione vir-

giliana significasse piultosto una costiluzione della citta di Manlova che uno

Stato fedcrale, di cui Manlova fosse la capilana. Ma tultavia vi ha qualclie sen-

lore fedcrale in quella parola populi usata anche sempre da Livio ad indicare

gli Stati fedcrali deirElruria centrales e quella parola ca/nt< premessa ai popoli,

ipsa caput populis, rende piultosto cenno di un'egemonia o capilananza di po-

poli federal! die non di dominio sopra una popolazione suddila. In questa dub-

bictii jicro una cosa sembra meno diibbia, ed e die la popolazione di Manlova

fosse divisa per genii o per tribii. Ora se gli ordini inlerni di Mantova etrusca

ponno rappresenlare gli ordini di una cilia etrusca in gencre, si avrebbe qui

(1) Classicoriim y/ucloruni c Faticanis codicibus edilorum etc. Romne, 1838, T. VII,

pag. 306.

(2) Servius pro Elntrice scribil palriw.

(3) Stiidicn liber nliiialischcs ttiid romisclws Slants und Pieclttslvbcn, elc. Scliaffliausen, 1849,

p. 109 in nola.

(1) Miiller, Die Elr. Einl. 3, 3 , N. 23.
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una coiifcrma ili cio clic fu riferilo ili sopra colle cilazioni di Fcslo c tli Vol-

nio, cioe clie la eiUii clrusca in un tempo fosse ordinala per genii o liibu ()).

La Iribu adunquc, prcsa qui anchc col nome e sigiiificato di genie, pu6 cs-

scrc cd c slala, conic in Roma nei [trimi tempi , un corpo o sistcma di fami-

glic, c quindi rordinanicnto dclla cittti per questc tribu puo esscre una dispo-

sizionc dellc famiglie per diversi corpi o sislcmi. Un silTalto ordinc puo esscre

politico ed arlificiale, come il Niebuhr dice essere stato quello dellc genti ro-

mane, nia puo esscre anclie il risultamcnlo di una formazione nalurale genea-

logica. Sc la sociela civile o la cittii primameiite si costituissc nicdianle una

riunionc di patriarcliie, I'ordinamcnlo civile che nc cmergerebbc sarebbe na-

luralmcntc per genii o per tribu, pcrclic ciascuna patriarcliia concorrendo a

formarc una cilia, non fa allro clie trasmularsi in una sezione o parte di quolla

in forma di sistcma di famiglie; dondc viceversa un ordinamento per tribu

farebbe supporrc una riunionc di patriarcliie. Ora se un silTallo ordinamento

nalurale c possibile, pare che I'ordinamcnlo artificiale e politico nclla mede-

sima forma non nc sia clic una imitazione. La cosa piii verisimilc che qui

possa accadcre scnibra rintervento di una sanzionc civile sopra lo stato nalu-

rale gencalogico colle modificazioni portate dalle occorrenti condizioni civili.

Bastcra quindi d'invcstigare I'indolc del nalurale per conosccre anche il ca-

ratlcrc dclPartificialc. Ma sc questo ordinamento precede dalle patriarchie,

per conosccrne la forma ed intcndcrne il carattcrc si convicnc d'invcstigare

la natura di quelle.

La sociela patriarcale suolc formarsi per moltiplicazionc nalurale dellc fa-

miglie da un capo-stipite eoniune. Essa c una faniiglia ingrandila, ed il suo

govcrno suolc chiamarsi patriarcale, pcrche c dell' indole del govcrno di fami-

glia. Tutlavolla vi ha una dilTerenza neU'origine della potesta, pcrche la fami-

glia propriamcnle delta non esistc se non per opera di chi I'ha formata, c non

dura sc non linclie vive il nalurale suo capo. Essa si soslituisce subenlrando

il figlio od il nipole colla moglic c figli al padre od all'avo defunlo: si dice

che la famiglia sta ancora
,
pcrche la base domestica riniane la slessa, ma

(I) Ell ossei'valo die gli Elrusctii mancavano nel nomc jiroprio, a di(Iercn/.a dei RoniaDi,

ili qiiella parte clie imliclierehbc la gcnic. Ma qiieslo indizio noii e necessario, i)erclic non

i; necessario d' indicare seinprc liilli i rapporli peniiancnli di persona clie non csprimono

necessarianienle la sna indlvidualiu\. Di fallo, i Romani dei prinii tempi , cloe dei tempi in

cui la eosliduione per genii era pii'i forle, non avevano che due nonii, e niolli altri popoli

flic visscro cerlainenic in qiiesta condizionc non ebbcro i Ire nomi a foggia dei Romani

posteriori.

Vol. V. 4
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iiropi'iaincnto c iin allro fallo di socicta domeslica. Cotesta societa domestica si

riniiova naluralmcnle, si puo dire, di gcnorazionc in generazionc. Ma la pa-

triarcliia non si spcgnc colla morte del patriarca, perche non c quelle che

riia foniiala c la rendeva definila: la sua potesta si trasmelte, ma la patriar-

cliia rinianc. La sua potcstii puo esscrc trasniessa per primogenilura nclla fa-

niiglia derivala dal primogenito del capo-stipile; e questa allora la famiglia pri-

vilegiala palriarcalc, che equivale alia dinaslia nelle monarchic ercdilarie. Ollre

di cii) la potesta patriarcale potrcbbc essere anchc Irasmessa per elezione dei

capi di famiglia.

Si dimanda da poi sc 1' autorita patriarcale c di natura da pcnetrare e da

esercitarsi neirinterno delle singole famiglie. Qui vuolsi osscrvare che la pa-

triarchia non e una riunione d'individui ma di famiglie; c se nella societa ci-

vile r autorita pubblica duro molto tempo a penetrare nella famiglia coll'e-

mancipazione, colla maggiorennita, col regolamento del testamento e somiglianti',

se in Roma in pieno diritto civile la potesta patria era un dominio quiritario, cioe

assoluto, che competeva al padre sui figli, pare prohabile a fortiori che F au-

torita patriarcale sara slata circoscritta al governo di quel rapporti che spet-

tavano sollanto al corpo dclla patriarchia.

In quanto ai mezzi di sussistenza, se la patriarchia non e che un cumulo

di famiglie , sc la famiglia in questo sistema vi sla come distinta , c anche

possibilc . quantunquc non si voglia cscluderc il caso di una certa comproprieta

di beni, che nello stato di dimora flssa ciascuna famiglia abbia il suo proprio

patrimonio, e che solo la famiglia patriarcale come tale possa esscrc privilc-

giata di un maggiorc patrimonio.

Discendendo poscia alia famiglia propriamente detta, debbesi qui per I'ordine

logico primamente ripetere cio che fu detto or ora intorno alia potesta patria

riconosciuta dal diritto romano; di poi considerando che il padre riesce natu-

ralmenlc la persona piii autorevole nclla famiglia, cd in fine avvertendo di

nuovo ai limiti del potere palriarcalc or ora accennati, pare che si possa fare

una induzione ancora a fortiori, ma conversa, che I'autorita del padre sara

stata il piu possibilc assoluta nclla famiglia posta nel seno della patriarchia.

La famiglia puo comporsi anchc di uomini non nati dal padre, ma di cslra-

nci come rifuggili, protetti o vinti, e quest! sono i clienti, i vassalli, i famoli o

servi, i quali costituirebbcro propriamente cio che per la voce sabina famel, c

latina famulus, servo, nominerebbesi la vera famiglia. Siffatta gcntc sara per

aderire rispcttivamente alle singole famiglie dei padri e costiluirne la parte

sDggetta, perche non pare troppo prohabile che sia per dipendere dalla pa-

triarchia in co.mune, tanlo perche la patriarchia non suole essere che una
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riuuionc di famiglio, dellc quali i pailri soli vengono in conlalto col palriarca

senza alfun cnlc di mezzo, come pcrche sc rassoggcUamcnlo o la prolczionc

dellc personc sono la causa del famolato , csscndo queslo il risullamcnto im-

mediato di fall! e di rapporli individuali , e piii facile in quci tempi , clie clii

si assoggetlo un uomo , sc lo tenga a se adcrcnle, c clii e hisognoso di una

prolczionc, la ccrclii da vicino ad un uomo o ad una famiglia polcnte, che non

al comunc del poterc sociale. Che sc pure anche si vuol concepire die, p. c,

i prigionieri di guerra falli da una Irihii palriarcalc in comunc siano di perli-

nenza di tulla la Iribii, si trova pcro nei coslumi, lorsc per rimmcdiata divi-

sionc della patriarcliia in famiglie, clic i prigionieri vengono loslo divisi tra

quelle. II palriarca, c vero, come padre di una famiglia privilcgiata, pno avere

un numero maggiorc di clicnti e famoli, puo avcrc dei sergenli, i quali ponno

esscre anche i suoi stessi famoli speeiali, per I'escrcizio dcUa sua polcslii pa-

lriarcalc; ma come lale non c necessario, c non e ncmmcno nell' indole di que-

sta socicla di famiglie, che abbia un ordine di uomini o di famiglie suballernc

a cui comandi anche come padrone.

Nei tempi primordiali quando la famiglia primamente si formava e crcsceva

in tribii patriarcale, c conforme all' indole dello spirilo umano che senlendo vi-

vamcnte la sua soggezionc alia divinila collocasse qucgli altcggiamcnti della

sua vita soUo I'autorita di quella, e quindi che si tenesse il padre ed il palriarca

govcrnanlc la famiglia e la Iribu come rappresenlanlc della divinila , ossia

che il govcrno della famiglia e della tribu fosse di diritlo divino. Che se poi

fosse credula ancora qualche Iradizione che dasse un' origine divina alia fami-

glia che ha fondalo il popolo, quesla sarebbe inveslita di aulorita divina, anche

per una causa posiliva gcnealogica, il che polrebbe renderc inerenle a sifTaltc

famiglie una specie d'impero di dirillo divino, siccome avvennc in quelle di

alcuni basilci greci, che regnarono pcrche il loro capo avcva fondalo il po-

polo ed era figlio di una divinila.

Dove il gencre umano pote esscre conosciulo in queslo slalo di palriarchie

di tribu palriarcali, apparc di solilo in queste condizioni.

Quando poi la palriarchia enlra a cosliluirc la cilia c si Irasmula in Iribii

civile, vuolsi saperc se conservera il suo govcrno ed i suoi mezzi cconomici

di sussistenza alia stessa legge di prima. Si dice che la nalura non precede

per saiti, e si puo aggiungere che un alto di riunionc, sc non c al tullo sfor-

zato, che allora e un assoggellamenlo, suolc farsi per manlcncre c conscrvare

quello che si ha. Ora sc Ic palriarchie si riunirono a formare la cilia per con-

servarsi nicglio, avranno adopcrato di manlcncre tullo cio che possedcvano da

prima, che potesse stare colla cocsistenza nella cilia; c quindi un governo ed
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una propricla liniit;\ta diil solo scopo civile sc.nbra vcrisiinilc clic abbia potuto

sussislerc nella patriarcliia cosi Irasforiiiala in Iribii. 11 govcrno della cillu formate

per la riunione dellc palriarchie polra adunquc comprendere in se una riu-

uionc di governi Iribuli con sotto-govcrni doniestici, in cui I'autorita umana

sara probabilmcnlc congiunla coirautorilii religiosa nel padre di famiglia, ncl

capo dcila Iribii, c per la niedcsima cagione nella potesla civile. Queslo e I'or-

dinamcnlo piu facile di una socicla civile , in cui il governo cenlralc non o

obbligalo a conosccre cd cntrare in lull! i rapporli clie sono Ira i menibri clic

coslituiscono la slessa socicla, nia lascia sussislere, Iranne le limilazioni od in-

gcrenze per lo scopo gcnerale della socicta, tutli i governi parlicolari, c queslo

(|uindi assai probabilmcnle e il primo ordinanicnlo della sociela civile.

Ill un governo di qucsla falta, dovcla Iribu rappresentala palriarchia, elapa-

iriarcbia non e clie una riunione di famiglie, la famiglia e la niolccola essenziale

della cosliluzione*, e la famiglia che si pone come tale e si dispone in un lal

modo per conslstere. Ma la famiglia non cssendo in uno slalo isolate, non es-

sendo piu in una semplicc palriarchia , ma costituendo una cilia che puo es-

sere polcule ed c potcnte , senle maggiormenle la sua imporlanza. Ollre al

consisterc, essa vuel manlenere anche la sua imporlanza. Sotlo quesli due punti

di visla vuol cssere considerala la famiglia in quesla cosliluzione.

La famiglia adunque in essa vuol consistere e censervarsi, perche ogni cosa

clic non ha uno scopo transilorio, tendc a conservarsi; ma qui la famiglia vi

tende per uno scopo speciale , vi tende perche senle di essere un clemento

essenziale della cilia che ha formala , della citta che di rincenlro rende lei

piii importanle.

Da cio che fu detto di sepra a pagina 25 apparc che i beni od i mezzi cco-

nemici dclle palriarchie nelle stale di dimora fissa possane anche essere i

patrimonj proprj delle famiglie. Ma ncl trasmularsi dclle palriarchie in Iribii

di socicla civile o cilia, qucsla possibilita di patrimonj dislinli per famiglie

divenla una probabilila, o piultoslo non si vede facilmente come altrimenli

polrcbbe e vorrebbe sussislere la famiglia nella tribu. Le herediu di Romolo

sono una dimoslrazione di qucsla necessila di situaziene. Ora sc la famiglia,

come fu era prcmcsse, in quesla cosliluzione vuol censervarsi, perche si con-

servi, richicdesi che si conservi pure il sue patrimonio*, quindi c verisimile

che in siiTalta cosliluzione il palrimonio della famiglia sia inalicnabile. Ma le

famiglie col succcdcrsi dclle generazioni si molliplicano', ora il palrimonio sara

divisibilc Ira le famiglie nale dalla famiglia in queslo case primiliva? Se lo e,

la divisione puo essere spinla a lal punto, che le singele porzioni di palrimonio

divoniino un mezzo insufficienlc o nullo per la sussistenza. Sc il palrimonio
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(Icvc csscrc godulo in comuiic tra quoste faniiglic niolliplicanlisi, il die ri-

produiTcbbc appiTSSO a poco le dilTicollu delh comunionc dci bcni nella

Iribii, polru pure complossivamenle divenire insufficienle al loro manlcni-

incnlo. Ma i nicmbri dollc succedenli faniiglic, si dirii, non potraniio colla loro

aUivilii procurarsi iiuovi iiiczzi di sussislcnza? Ma una famiglia die lia il foile

senlimenlo della propria conservazionc , vorra fidare all' evenlo ddla capa-

cila dc'suoi postcri [ler maiilcncrsi nclla sua condizionc? non vorra |iiuUoslo

assicurarsi coiilro queslo cvcnlo? Non e cio die vicne doposlo dalla sloria in

jiroposilo delle laniigiie die vogliono e ponno conscrvarsi? Inollrc, quaiido an-

che le faniiglie suecessive possano pure conservare una mediocre sufficicnza

di mezzi di sussislen/.a, se la famiglia vuol conservarsi nella sua inijiortanza

cosliluzionale, sara rassc^nala alia diminuzione economica della sua condizione?

L'iniporlaiiza delle faniiglic non ha fra i suoi componcnti principali anciie

la ricchczza? ed una famiglia sola ricca non e piii potcnte die molle famiglic

poverc die pur ahbiano iid loro complesso un palrimonio eguale alia famiglia

ricca? Se adunque nella cosliluzionc per genii o iribii la famiglia vuol conser-

varsi e vuol conservarsi imporlanle, mi pare cbe non abbia allro mezzo chc

d'inlrodurrc un qualdic freno alia divisibilita della' propriela, doe una specie

di primogenilura o di maggiorasco nel significato moderno. lo non dico die

nella storiavi abbiano esempj espliciti di queslo fatlo in lali situazioni di po-

poli , ma diniaiido se la nalura delle cose non conduce a quesli risullamenli.

Diniando se Tenle domeslico e la sua iniporlanza, elemento essenziale di una

cosliluzionc per genii, senza un cosi falto freno non si disciolga; dimando se

quesla divisibilila e qucsla dissoluzione, findie dura forle lo spirito di qucsla

cosliluzionc, non sia la cosa ad csso piii con(raria (I). So ciic il dirillo roniano

non da alcun indizio csplicilo, anclic nci primi tempi, di primogenilura o di

maggiorasco*, ma la condizione della famiglia romana, massime in ra|i|)orlo

alia cosliluzionc curiala, cbe corrispondcrcbbe alia cosliluzionc per Iribii ora

(I) Si dice die il Clan di Scozia sia un sislema di famiglia che godono il loro palriinonio

ill coiminc. Ma e da vodcrsi so ([iieslo ordine sia disposto per cosliluirc un elcincnto di una

cilia. Ncl oaso concrclo la famiglia non e pii'i considcrala solaiuenle nclla paliiarcliia, ma nclla

riltu, della quale cosliluiscc un elemento cd una forza, una forza clie non vuole sollanlo essere

cunscrvala dalla cilia die ne risulla, ma anclio dalla famiglia stessa chc scntc la sua inipor-

lanza nella coslilu/.ioiie della cilU'i. Ora allrilnicndo alia famiglia queslo inlcnto, come

emerge dai nalurali suoi rapporii i^olla cilia, non si vede come la comunionc scozzese

possa essere confacevole a quesla costituzione. Si lasci da parte per ora die nolle costilu-

zioni antidie di qucsta falla appajono vestigia di assegnamenii di palriuionj, siccomc nellc

liemlitt di Romolo.
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in qucsliono , e forse ancora oscura. Intanlo anclie dai giurcconsulli c pure

slato avvcrlilo die ncl dirilto romano il fondanienlo dcirantica successione era

la conservazione della faniiglia (1). Sc vi ha la primogcnitura od il maggiora-

sco nelia faniiglia tribnle, nasee toslo una distinzionc tra gli uomini dclla slessa

faniiglia, e quindi Ira le famiglic priniogenile e cadcllc.

Una cilia costiluila per tribu genealogiclie nasccrebbe in qucsto modo, c piio

slarc; ma sc non e spenla tosto, nel scguito puo c suole riccvere nel suo seno

allri uomini cd altrc famiglie, Ic quali per la natura pin rcgolala della potesta

civile ponno rimanere in dipendenza direUa dello Slalo, cioe della slessa po-

testa civile, e queste sono la plebe.

Ma la prcscnza di una plebe puo essere un csenipio contagioso per Ic fami-

glic clienli, perehe da forza alia polesla civile, la quale sviluppandosi seni|)re

piii, tcndc ad indebolire il polcre palriarcale dclle Iribu. Fine a clie pero la

costiluzione per genti si mantiene in vigore , il govcrno e con esso il niini-

slero della rcligione die lo infornia si trova naturalmcnte in mano delle fa-

miglie cosliluenti dclle genii; il che vuol dire chc sara arislocralico.

Ritornando ora alia sociela elrusca die fu lasciala all'lndicazione di un or-

dinamcnto civile per genti o tribii, si vorrebbe asserire, chc se un talc ordinc

si verifico , dovette avvenire nei primordj dclla citlir, di poi che cotesle genii

erano probabilmente costituile in una condizione somigliantc a quclla ora con-

getlurata. Con cio non s'inlende di alTcrmare chc la costiluzione per genti o tribu

elrusca fosse naturale od artifieiale, ma sollanlo che la costiluzione gcnlilizia

c di qucsla nalura, c chc siffatla costiluzione elrusca, fosse naturale od arli-

ficialc, c forse pole avvenire prima I'una e poi I'allra cosa, dovrebbe tencre di

questa indole.

Qualche fatto e qualehc asserzionc degli storici vengono in conferma di quc-

slc congctiurc, siceome inassimanienle, in gencrale, del carallere arislocralico

dclla societa elrusca.

Primieramente la fondazione della famiglia, cioe la cclcbrazione del malri-

monio, avveniva pure in Etruria con cerimonie religiose (2). Qucsto atto in-

dica una sanzione dclla divinita cd involge il diritto divino. Ora una specie di

inalrimonj che nasce cd e protclta da qucsto dirillo, non costiluiscc Ic fami-

glic die nc dcrivano in una condizione inferiorc a qualsivoglia altra che si

formasse con allri modi*, e se nella societa vi ha differenza di condizione,

(1) Byukcrshouk , Ob.ieiv.j lib. 11, c. 1. Heinecc, Instil., lib. Ill, t. 1. De IlcvrediUiti

bus, qua' rib intcslato cU'f(;runtur.

(1) Rossbacli, [fnlersuchinigen iibcr die rijmisclie Ehe. Stullgarl , 1883, p. 167-68.
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le famiglic natc col diiitlo diviiio si Irovcranno nella condizionc supcriorc. In

qucslo caso c scnza allrc nolizic si puo asseriro, secondo anchc le vcdulc leo-

rclichc di sopra esposlc, ciie le famiglie elrusche di dirilto divino potevano ap-

parlencre ad una condizionc supcriorc. Vi ha opinionc(l) clic appo gli Etrusclii

vi I'ossc anclic la coeiiUio cd il malrimonio libcro (usus) dci Romani; ma non vi

sono fondaincnli sufficicnti in favorc di qucsla opinione. Nondinicno la mcra-

viglia chc si fa Rossbacli (-2) pcrclie ad un mcdesimo popolo si voglinno allri-

l)uire due sorta diverse di malrinionj, non senibra giuslificala, pcrclic diverse

classi di personc ponno avcrc divcrsi dirilli, c di poi la socicla civile modifi-

candosi col tempo puu modificare e modifica le sue istituzioni di diritlo. Di

fatlo, sviluppandosi in una societa i principj del cosi dcUo diritlo civile umano,

(|uesto subcntra a poco a poco agli istiluli di diritlo divino. Roma in proposilo

di malrinionj ebbe la confnrreatio, la coemtio, Yusus.

A dimoslrarc I'indole aristocralica della societa elrusca vcngono in sussi-

dio anclie i monumcnti scpolcrali cbe abbondano in Etruria , notabili per la

loro magnificcnza e per le iscrizioni die vi slanno sopra, le quali, se sono di te-

nore genealogico, come vcngono interpretalc, darebbero indizio di esscre in-

tilolalc a famiglie ricche e signorili. Moltc di queste iscrizioni significhcreb-

bero ancora die alcune famiglie hanuo durato assai tempo, perclie conlcngono

i nomi dclle medesimc famiglie colle indicazioni, secondo gli inlerprcli, di di-

sccndcnza; inollre i incdcsimi nomi occorrono ancbe per luiigo lem|)o nclla

storia. Dai nomi di persona ancora che leggonsi in esse, emergercbbc il carat-

lere signorile del del'anlo; ma da ((uesli nomi polrebbe risultare qualdie allro

indizio die mi pare di avverlire.

I nomi sogliono esscre dati primamenle agli uomini per un qualdie rap-

porto chc in loro fu osservato dalla societa in cui vivono, e siccomc la loro

prole c ncccssariamentc riguardata come una loro derivazionc, cosi natural-

mcntc succcdc che il nome chc era proprio di colui che ebbe qucsta prole

,

iliventa quelle dclla sua famiglia succcssiva (3). Ma gli uomini vivono da poi

in famiglia, colla quale hanno un rapporlo permanentc e nclla quale debbono

esscre distinti. Da cio viene la opporlunita di dare ad essi un nome corrispon-

deute a quel rapporlo, c con qucsto nome, il quale in relazione a quello pri-

mamenle dalo al loro padre o capo-stipilc n'e come la dccomposizionc in

(1) Rossbach, p. 182-183.

(2) L. e.

(3) Qicc olini prwiwiiiinn (norunt, nunc coijnomina sunt, tit PostumiuSj ^(jrippa, Cie-

•«!/•. — Valor. .Max., cd. Leuiairc. Par., 1823, 11. p. 213.
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quella parlc die loro apparlicnc, cscono inilividualmcntc nominali nclla socicta

gencrale, oil csso suole cssore ricevuto per il loro nomc proprio. Colcsli nonii

propij di faiiiiglia adunque, se non vi ha qualche cagione esterna disturbalricc,

ponno rappresenlarc i rapporti colla famiglia. Di siffatti nomi raccolli dalle

iscrizioni no occorrono da otto o nove appo gli Etrusclil in confronto dei trenla

annovcrati da Varrone tra i Romani (1), e sono airineirca i seguenti: LurUi,

Arntfij Aukj Fel, CumtCj Sethre^ ec, cioe Larle, Arunle, Aulo, Velio, QuintOj Se-

sto. Nclle iscrizioni occorrc lalvolta un Lc clie non puo csscre ben lello, ma si

crcdc die sia Tabbrevialura del vocabolo Lai/cme, donde il latino Lunmo o Lu-

cumo (2). Ora Ira questi il nomc di Larte, per consenso di diversi dotti, c in-

terprelalo anche per signore (3). Che iarte, oltre I'asserzione di Varrone, sia

nonie proprio si vorrebbe desumerlo anche da cio cbe nclle iscrizioni si

uioslra nclle mcdcsimc circostanze in ciii si presentano quelli di Aulo, Ve-

lio, ec. (4):che poi significhi qualche cosa di dislinto, sarebbeconferniato nclla

(1) Valer. Max., II, p. 212. iMliller, 11, 4. Bell. 2.

(2) Properliiis, IV, 1, 29. Prima (jaleritiis yiosuil prwtoria LiKino.

(3) Donaldson, Farronianus. London, 1882, p. 180.

(4) Ecco alcune iscrizioni, tolte fra molte allre dal Lanzi = Sarjfjio di tiiirjiia clruscn.

Roma, 1789, T. II, p. 542, 54(1, 548, 346.

... L. Precu. Larisal.
^''"'9'"-

Laris vel Lars. Precu. Larisu.

Lartii Caxx.na Farsalisla Lars (Cajcs). Preco Laris (Caj) Filius.

C. C«RS C. F. (nianca ncll'ctrusco 1' indi-
•

cazione della paleiniu'i) Varia .\ati s. Ls. Flavei. Ls. Clrial. Rn, . . .

Laris vel Lars. Flavei. Larisal. Ccrial. Ril...

Semplici. Lars (Cajis). Fi.avils Laris (Caj) Filius Cu-

A. Flave a. Ceic.nal ria ratus An. . . .

.\uLE Flave Aulal Ceicmal

AlLlS I'LAVIUS AlLI FlLRS CeCINA SATIS. F. LuFISU. F.

Fei. Lunsu. Felal.

Velus Livisius Velii Filius.

Dalle interprelazioni del Midler (Die Elr. Beilage zii B. II, K. 4. Ucbur die clraskischcii

Sepulcral-Insdiriflenj passim) si raccoglie, 1.° clie il priino posto della iscrlzione e tenuto

dal prenome ossia dal nonie proprio della persona; 2.° che di poi segue il noma della f;i-

niiglia palerna; 5." che se vi lia in seguito al nome di famiglia palerna uno di quegli allii

nouii che sono indicali per prenomi il quale abbia la desinenza in ntj s'intende che sia il

palronimico. Siffallo palronimico e anche intcso sotto la semplice iniziale o sotio il mono-

gramma del prenome in queslo poslo; 4." che il nome che segue dope, o qiiando manclii

il palronimico, dopo il nome della famiglia palerna, ed ahhia desinenza in al o la com-

prenda come in Faniatistia, Faria nalus, s'inlende che sia il nome di derivazione della

famiglia materna, ossia il metronimico.

Gli allri noini che occorrono nolle iscrizioni non fanno alia presenle questione.
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storia romana, dove uoinini clrusclii principali compajono portanii questo

nomc, siccomc Lars Porsenna, Lars Tolunmius, laddovc il nomc dl Arunle e dl Se-

sto e dalo ad uomini clie apparivano di grado infcriore nella famiglia, come
Arunle, Scsto Tarquinio. Ma perclie un nome proprio di un membro di fami-

glia dcvc signilicare siynore? Ed era questo il nome del primogenito? Sc a qual-

cuno dei figli doveva csscre date questo nome
,
pare die dovesse csserlo al

primogenito. E perchi il primogenito sarebbe stalo nominato signore? Forsc

perebe avcsse il possesso privilegialo di palrimonio o quaicbe altra eccczione

di prcminenza sopra i fratclli e Ic sorclle (<)? Aveva il primogenito la primo-

genitura nel significalo moderno, e gli altri fratelli non crano fornili che di ap-

panaggi, cioe di una specie di quarta Trebellianica o di porzionelegiltima se-

condo i moderni fedecommessi? E non sarebbe possibiie che gli altri nomi di

Arunle, Velio, cc, indicassero qucsti rapporti di possesso, anchc secondo I'or-

dine di nascila?

Una qualche induzione in sussidio di questa congettura pud trarsi anclic

dalla famiglia romana. E nolo che nei riti nuziali religiosi romani quando lo

sposo con raccompagnamcnlo dci congiunti conduceva a casa la sposa vcnuto
innanzi alia porta, prima di enlrarvi, la interrogava chi ella ,si fosse, a cui

essa rispondeva: Ubi lu gajus, ibi ego gaja. Per spiegare questa formola si cre-

dettc un tempo di ricorrere ai lessicografi greci, secondo i quali Fate; si"nifica

il bue lavoralore (2). La parola polrebbe quiudi essere pelasgica o meglio piii

in generale delle lingue indo-europee , come fu avverlito in altro scritto (3)

dondc rimasc nd latino. Ma da poi fu osservato che questa voce di Gajus era

nella forma antica Gavins (4), la quale in osco ancora si conserve in Gaviis

in una iscrizionc di Pompej. Questa voce si lascia trarre alia radicale gav che

in lingue affini significa toi'o , vaeca. Ora secondo 1' indole delle desinenze la-

line ed osche il gajus o gavius ed il gaviis non c un sostantivo, come appari-

rcbbe tencndolo per parola greca , ma un aggettivo. Questa parola polrebbe

significarc apparienenle al bue od alia vacca, o meglio possessore deH'ar-

mento rapprcsenlalo per i componenti principali , il bue e la vacca in fine

il propriclario dclla sostanza o patrimonio, poiche di armenti si componevano
originariamcnlc i palrimonj, ossia il padrone di casa; e cosi la sposa al cospello

dci congiunti si dichiarava ed era riconosciula del pari come padrona di casa e

(1) Miiller, II, 4, 3; II, 2, 4.

(2) Ilesycll. V. q. parola Taio; i Eo/iru; ^ov;. EllSth. ad Horn. 2, IftO jSoOt^xio; i £>yaT«i;.

(3) V. Alemorie ilctl' /. R. Istiliito Lomh.^ I. c, p. 178.

(4) .Moiuinsen, Die unleritaliscUm Dialekte, pag. 2B3.

Vol. V. 5



U LA SOCIETA' ETRUSCA.

inadrc di famiglia. II signilicato latino ed osco di questo gajits non sarcbbe pcro

cssoiizialincnlo divorso dairctimologia greca*, ma I'inlerprctazionc chc da Plu-

tarco della formola rifcrita di sopra colic parole c-:ii av y.-Jpic; y.a.1 chc-)e'7z:7r,;

y.xl iy',1 x-jfjia. xa; olv.odhKsivx reiidc dircUa leslimonianza clie anche nciranlicliita

questa formola era inlcsa sccondo le iiiduzioni faltc sui risullamenti delle al-

tuali invcsligazioni linguistichc. Dopo di cio c da avvertirsi chc il vocabolo

di gajus e di cajiis, chc sono lo stesso, pcrchc secondo la legge della pcrmula-

zioiic dcUc consonanli il g ed il c si scambiano nella medcsima lingua , occor-

rono anche come veri nomi proprj romani. Se queste induzioni stanno , si

avrcbbc adunquc anche nella famiglia romana un nome proprio chc signifi-

cava padrone o signore.

Con questo nome di Gajo o Cajo fu interpretato talvolta nellc iscrizioni bilin-

gui ctrusco-latinc il nome di Lai'le (i), ma talvolta no. Nondimeno si polrcbbc

dire anche die rinterprctazionc lalinaforse non fu sempre esatta,perchc fu anche

trovato il nome d'lFel che avrebbe il suo corrispondente nel Velius di forma latina,

tradollo inCajus (2). Ma lasciando stare questa coincidcnza di traduzione romana,

rimarrchbe sempre cotesto Gajas che anche nella societa romana avrebbe po-

tuto signilicare padrone o signore, il quale distinguendosi dagli altri nomi pro-

prj dei membri della famiglia per un significato di possesso potrebbe rendcrc

qualche cenno di una istituzione che un tempo avrebbe sussistito e suggerirc

(juindi inlorno aH'ordinamento della famiglia romana, principalmente nel seno

della coslituzione curiala, ([ualclie idea ciic fosse della nalura di quelle die

furono cmesse circa alia famiglia etrusca per rapporto al nome di Larle.

Le premessc teoretiche di questa queslione favorircbbero questa congettura.

Ma circa alia famiglia etrusca si puo opporre che in essa anche le donne por-

tavano il nome di Larzie. Cio nonostanle questo nome puo non dislurbare la

eongellura ora fatta, perche la primogenita delle figlie, per analogia di caso di

nascila, per avventura porto egual nome che il primogenito dei figli, e forse

anche pole avere qualche privilegio di dote sopra le allre sorelle. Nella fami-

glia romana sMncontra pure (jualclie privilegio di nome Ira le liglie, poiche in

essa la primogenita sola portava il nome di famiglia, e la seconda e la terza

e cosi di scguito nominavansi dal numero ordinale di nascita col nome di Se-

cunda, Terlin o Terlullia, cc. La donna etrusca pero sembra die avesse una

imporlan/.a nolabile nella famiglia e nella societa; il che traspare nellc iscri-

zioni sepolcrali , dove gli uomini sogliono portarc anche il mctronimico e

(1) V. la nola 4
,
pag. 32.

(2) V. Laiui. Swjfjio di lin'jmi etrusca. Roma 1789. T. II, pag. 542 c segg.
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frcquentcmenle a prcferenza del palroniinico, c la munificenza dei sepolcri mu-

llcbri conformcrcbbc qiiesla iiiiportanzn.

Ill sussidio jjoi della qualila dci nomi di farniglia clic sembrercbbcro ac-

ccnnarc qualchc privllogio di posscsso di paliimonio , c insinualo da taluno

che i beni fondi durassero assai tempo nclla niedcsima famiglia, 11 cbe non

avrcbbo potulo avvcnire senza cbe una qualchc istiluzionc della natura del

fedecomnicsso a perpetuilii non nc avesse rcgolata la successione. Si raeconta

per qucslo proposilo che Dccimo Albino Cccina della famiglia clrusca dei Ccicne

o Cccina di Vollcira al tempo dcH'imperatorc Onorio viveva nella sua villa

vicino alia Cecina, c che ivi fu visilato da Rutilio Numaziano, prcfetto di

Roma (1). La siluazionc dei fondi delPantichissima casa Cecina di Voltcrra sul

fiume di qucsto nome darcbbe indizio che quei lerreni fossero da lungo tempo

in posscsso di quesla famiglia, c con cio che vi fossero rimasti per mezzo di

un qualchc vincolo. Ma qucsta durala di posscsso pote accaderc anche per un

accidcnle, pcrchc ad ogni modo colesli fondi per durarc in casa Cecina sino

ai tempi deirimperalorc Onorio avrebbero dovuto attraversare qualche secolo

di azionc del dirilto romano che non riconoseeva nc primogenitura ne fede-

commessi della specie in ([ucstione. Nondimcno si vorrebbe soggiungcre che

se era radicato nella famiglia etrusca il principio della primogenitura, si sara

prevalso della parte disponibilc lasciata al lestatorc dal diritto romano per

coslituirnc scmprc un ente di primogenitura o di maggiorasco, siccomc av-

vcnnc anche sotto una rcccnte legislazione che non riconoseeva nc primogenitura

ne fedccommessi (i maggioraschi di quel regime dipcndevano da una leggc

politica), che alcuni testalori usavano della parte disponibile da essa lasciata

l)cr costituirc un cnlc di natura fedccommessaria.

In faccia alia leggc romana un tale patrimonio non aveva alcun vincolo fe-

decommessario, ma nell'intenzionc del possessore ctrusco vi sarebbc stato

vincolato. Ora se una tale intenzione sussisteva sotto il diritto romano, essa

doveva derivare da un tempo anlcriorc a questa leggc che non riconoseeva

siffatta istiluzionc ; c se avesse poluto resisterc sotto a questa leggc , eonvien

dire che I'istituzione fosse bene radicata nelle abiludini della famiglia etrusca.

Ma se la durala di qucsto fedecommcsso intenzionale sino ad Onorio parcsse

troppo inverisimilc, potrebbe forse valerc in qualchc dimostrazionc della sua pos-

sibilita, che la Icgge romana, se non riconoseeva il fedecommcsso a perpcluita.

(1) Miiller, Die Et,:, H, 4, 'i, N. C, licil. 8.
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per6 non lo impediva soUo la forma ora coiigclturala (1); die I'Elruria an-

chc tlopo il soggiogamcnto visse assai tempo ancora etruscamentc, e con-

servo i suoi popoli cd i suoi principi (Elruriw populi et Etrurice principes); clic

i Roman! vi lasciarono da prima municipj, prcfeUurc c cittii federate; clie quando

I'Etruria venne dircttamcnte sotto il diritto romano non vi era una dotlrina

ne un'o|)inione asccndente nella sociela romana, siccomc vi era nclla societii

della legislazione ora accennata, conlraria a quel principle fedeeommessario;

che il governo di fatlo clie sotto le forme di repubbllca reggeva questa so-

cietii, lo avrebbe piuttosto favorito che avversato.

Per rccarc qualche altro sostegno a questa congcttura si polrcbbe asserirc

cziandio che in Etruria si conservarono assai tempo gli alberi genealogici (2). La

qual cosa non succede senzal'accompagnamenlo della ricchezza, perche chi e di-

ventalo povero, non suole rammentare lungo tempo da poi ed anchc dimentica

lo splendore dc'suoi natali , e la ricchezza mantenuta per molte gcnerazioni

nella mcdesiraa famiglia fa supporrc un qualche freno alia divisionc del pa-

trimonio.
'

Riguardando ora al coraplcsso dellc indicazioni qui esposte intorno alia fa-

miglia etrusca pare intanto che risulti il fatto che vi era in Etruria un ordine

di famiglie ricche e signorili , e se vuolsi , che vi ha qualche apparcnza che

vi fosse la primogcnitura od il fedecommesso sccondo il moderno concetto. II

Miillcr pure accenna privilegi di naseita sopra i bcni di famiglia , aggiungen-

dovi anche sopra le cariche dello Stato, ed il Niigelc ripete questa idea (3).

Le asserzioni degli scrittori dall'altro canto lasciano intendere che vi fosse

una popolazione in istato di clientela o di vassallaggio. Dionigi (4) parla di

(1) Sebbene le soslitiizioni fedecouimessarie del diritio romano fossero dai dollori, appog-

giati alia Novella 1S9, rislrette al quarto grado, pure vi era scnipre una parte disponibile

oltre la porzione legittiiua. Ileineccius, Elem. Juris civ. secuiid. ord. Inst. Da li/jciis exUe-

redandiSj §. 827.

(2) Miiller, II, 4, 2, dice che I'Etruria e il paese delle genealogie dalle famiglie nobili

antiche c dei vanti genlilizj. Orazio, lib. I, c. 1 canla Mecenate=
« MwcenaSj atavis edite regibuSj >>

Persio, Sal. Ill, versi 27, 28, dice =
. ... an decent pulmonem rumpere ventis

Stemmate quod ttisco rainuni millesime duds.

(3) Midler, II, 2, 4. Nagele, Studien, etc. p. 129.

(») IX, p. B62. Lips. 1691.
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ollimati (awaroj'rarci) c di clicnli o famoli (-s^hrxt) (1), dipcndenli dai primi.

Cotesli pcnesli Irovansi in Tessaglia, pure in condizionc di dipcndenza, donde

si asscriscc ciic procedesscro i Pelasgi Tirrcni che occuparono I'Elruria. Si

dice ciie cola fosse dalo qucslo noinc ai prigionieri di gucrra illirj, i (piali col-

livavano il camjio di un signore per mcrcede, cio6 pare che fossero appresso

a poco quelia popolazione, la quale con condizione divcrsa in tempi diversi,

ma sempre subalterna , e da ullimo servile, viveva sui icricni dei signori, nc

riccvcva protezione (2), lore preslava servizj , tra i quali anclie il militare.

Colesli pencsli di Dionigi costiluivano evidenlcmente le coorli agresli di Livio (3);

al che se si aggiunge die siffallc coorli crano messe insiemc in frclla e conci-

tale dai capi del pacsc, si ha, come fu gia avvcrlito nel luogo della milizia, lutta

la fisionomia delle tmppc fcudali del medio evo dipendenli e condone alia

gucrra dai lore signori rispellivi; e cosi emerge pure I'indicazionc che a canto

delle famiglic ricche e signorili vi crano in Etruria le corrispondenti famiglie

suballerne povere cd in gradi diversi di clicntcla e di famulato.

Ma oltre a cio in sifTalte condizioni di societa occorre pur sempre la deno-

minazione di principi ! Ora qucslo nome significa gli uomini nobili in gcnere
,

oppurc, come indurrebbe a crederlo il congetturalo ordine di fedecommcssi

,

vorrebbe indicare i principali della nobilla, I'alta arislocrazia? e quesla ari-

stocrazia erano i lucumoni? Fra i nomi proprj etruschi fuavvertilo che si trova

una sigla Le, che per quanlo si puo discernere sarebbe lella per Laucme, voce

che s'inlcrprela y>ct Luciimone. Qucslo nome occorre talvolla anclie ncllastorla

romana come nome proprio di persona. Cosi, p. e. , e nominato Luciimone (4)

il figlio di Demarato Corinzio che da Tarquinii emigro a Roma , c fu L. Tar-

quinio Prisco, e Lucumone e pur nominato quel giovinastro di Chiusi che fccc

onla alia moglie del suo tulore Arunte, per cui quesli invito i Galli a venire in

Etruria. Ma qucslo nome dai complesso. delle indicazioni appare die fosse

dalo ai principali magistrati , ai principali della societa , ai dcpulati federal!

;

pare il corrispondenle dcgli Elruriw principes di Livio. Ora non sarebbe

(t) Questo vocabolo deriva da rsviz', pnvcrld, ed e Iradolto per servo, famolo, clienle.

(2) Dionys. 11, p. 84.

(3) IX, 56, tumultuarim agresles Etniscorum cohorles repente a principibtis regioms cjits-

COncitatm, elf. Dionvs. IX, p. 862, 7. IwsXiiKSc-dXv -yip I? arioij; Tuo'onvia; oi 'jvvitwtxtoi

(4) {X^uipuro;) 3euvjo; a-jrot; clvouara, Tw fjth 'Aoovrx, tw oi A-jxouMva. DionvS. HI , 46.

Vuolsi avvertire che il nome di Lucuraone e qui dalo al secondogenito; ma pongasi menle

ancora che il primogenilo prcraorl al padre, e che il secondogenito fu quel personaggio im-

portanle che da Tarquinii passo a Roma, e divcnlO il re L. Tarquinio Prisco secondo la
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[lossibilc die qucslo nonie die scmbra dalo anclic come proprio alia persona

so talvolta non e gia iiuo scainbio coirappellalivo, non fosse colic sembianzc ili

nome proprio cbe unMndicazione di una vocazione o di una capacila polilica

sociale neiravvenire? Per vcritii racconta Livio, che il figlio di Dcmaralo emi-

grasse a Roma perclie era poco slimato in Tarquinii, ma cgli era pur figlio di

madrc ctrusca e pole sposarc una donna, la famosa Tanaquilla , nala in alto

loco (summo loco nata) (<); sicclie pare che egU appartenesse pure al cclo

ku'umonico di Elruria; c se di la partiva per dispetto della poea stima, in die

cratcnulo, cio sarebbe avvcnulo in rapporlo alio stesso ceto di cui facea parte;

il die sarebbe pure una eonfcrma della sua condizione lucumonica. Se adun-

quc il nome di Lucunione quando sembra dato come proprio, avesse quel si-

gnificalo di vocazione che ora c congetturato, ne uscirebbe un indizio che vi

fossero nella nobillii ctrusca degli individui che dalla nascita fossero priviie-

giali alia Lucumonia , cio che dal suo canto significherebbe che vi fosse un

grade superiore di nobilta, ossia un'alta aristocrazia. Una qualchc cnnferma di

qucsto privilcgio nci figli di ccrtc famiglie si trova anche in alcuni scgni cslcr-

ni, sicconie, p. c , nella bolla d'oro, la quale nellc statue etrusche vcdesi al

collo dci faneiuUi, e dicesi essere stato ornamento dei re etrusciii c dci lucu-

moni. Forse il Larte, signore o primogenito, per le eongctture faltc di sopra,

avrcbbc crcato la famiglia primogeuiale privilegiata del patrimonio principale,

e con celeste famiglie primogeniali sarebbe stato formalo il corpo di famiglie,

donde uscivano i lueumoni od i principi di Elruria (2). Per tal inodo i fatti di

Elruria, se cosi stanno, sarebbcro eonformi alle congelturc leoretiche di sopra

csposle. La storia generalc presenta pure qucsta dislinzione di alia e bassa ari-

stocrazia, che potrcbbe dirsi organica, e quando il governo aristoeratico dura

nel suo carallere, dimostra anche talvolla una somigliantc dislinzione di genere

accidcntale. Cosi la moderna VenczLii presento nelP ultimo seeolo I'aspetlo di

un'oligarchia, dove soltanlo alcunc famiglie del patrizialo fornivano i magi-

strati piii importanti della repubblica.

storia volgata. Ora non potrebbe essere avvenuto che il noiuc di Lucunione dalo da prima

:il priiiiogonilo, qiiesto premorto al paJre, fosse trasferito da poi al secondogenilo , c gli

aderissc in modo che nella sloria e nella Iradizionc passasse come se gli fosse slato dalo in

(ii-igine? Le cose die verranno ora delle, forse accresceranno valore a quesla congettura.

(1) Liv. I, 5'i.

(2) i priinogenili delle famiglie cadclte polerono pure essere noniinali larli j ed averc

anche im prixilcgio di patrimonio sopra i fratelli c sorellc, nia contullocio poterono rima-

ncTsi nella condizione della nobilla di secondo grado una volta che un' alta aristocrazia si

fosse fonuala coi patrimonj primitivi privilcgiali di primogcnitura.
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Lc indicazioni ora riforilc rigiiardanli la condizionc dclle famiglie c dei rap-

porli Ira loro csibiscono gli clcmeiUi per una cosliUizionc arislocralica, c quelle

elic aecennano ad una disposizionc di popolo per genii o Iribii vengono in

eonferma di qucsla opinionc
,
pcrche fanno supporrc quella slessa condizionc

di famiglie c di rapporli.

Hislretlosi il popolo in sociela civile , la potesla pubblica avrebbe sancito

(jucsla condizionc di cose, poicbc gli ordini civili di solito non sono clie la

sanzione dei rapporli sociali; ma vi avrebbe inlrodoUo quelle modilicazioni

per lo scopo civile chc non emcrscro nel nascere sponlanco di quci rapporli

c nella spontanea loro forma scnipliccniente sociale.

l!n ordinanicnlo per genii o Iribii nellc condizioni sopracccnnate involge

,

come fu avvcrtilo, un governo interno in ciascuna tribij; ma sopra di essi

vicnc poi il governo dai rapporli esterni fra di loro. Ora soUo a qucsla pote-

sla comunc fu pure in teoria asscrito chc possa formarsi una piche. Miiller (1)

sostienc di falto clic nellc cilia clrusche vi fosse una plcbe libera come in

Roma, che posscdcva alcuni diritli polilici. Dionigi ricorda (2) un'assemblea

(i/.yj.r,7lx) in contrapposlo alle genti (ra yhr,) della nobilu'i , e Livio riferisce (3)

di turbolenze die avvennero in Arezzo Ira la genie Cilnia c la plcbe. Da

tpiesti cenni risullcrcbbe che in alcunc cilia clrusche vi era una cilladinanza

distinla dalla nobilla. Ma conluttocio Niigelc (4) asserisce chc quesle notizic.

non ponno averc un valorc generale , e dalF allra parte che ci vlcne dirctla-

mente riferilo (non dice dondc) die a canto alia nobiltii non vi erano che i

vassalli. Modilica di poi la sua opinionc ammellendo una plebc libera, ma sol-

tanto nellc cilia, ed accenna che cotesta plebc fosse di slirpe elrusca, alia

quale porrcbbc in ralTronlo gli abilanli della pianura consisleiili degli Umbri

vinli e, come cgli dice, anchc dei Pelasgi. In verilii la sloria c'insegna die anclie

nellc cilia degli Stall arislocralici e feudal! si forma un ccto di uomini che di

preferenza csercila le arli ed il commercio, c non e suddilo die del governo

eomune. Ne si vede come la vita sociale jiotrcbbe lungamenle fare di nieno

di (|ucsta specie di popolo, c come poi dal suo canto cotesto popolo potessc

agcvolmcntc acconciarsi nei vincoli di clientela o vassallaggio che involgono

(1) Die Elnislcer, II, 2, 9.

(2) AiUiiiU. \, [). 279. [l=-i»z{ oi (o TjroKJvto;) -/Evo; to TxuzvatTwy (o COIUC VUOlc il Mc-

luilir fonjalo Sul Codicc Vaticano, tx '/hr,) 'lao-ul;, r.i\ Si -V-ivuv i-r.'i zfrj CA/.'Ir.iUj rxo»;j5£t;.

I^i) X, 3. Etriiiidtn ruljvUaic nlj jtrreliiwruiii scdilionihtis moln orto nunliabalur : ubi

C'llniinn ijemts pnvjwtons, dkidnnim in^hlia j)clli aniiix deptHJii . . . lb. 5 . . . scditionibus

(miluin Arrctinonim coinpusilisj ct Ciliiio gciiere in rjrntiuin him jikOe rcducto.

(4) Sludivii iiUr, etc. p. 112.
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i rapporli di scrvigio fcudalc secoiulo il caralterc rigoroso della costituzionc

per goiiti. Ma la plebc in generc piio formarsi per divcrsi allri niolivi, siccomc

anclic per la conquista, quando la potcsla pubblica e gia rcsa cosi forte da go-

veniare dircllamentc le singole fainiglic , come si dice csscre avvenulo in

Roma sino gia dal tempo di Anco Marzio.

Si fa da taluni la dimanda, se la clientela romana fosse derivata daU'Elru-

ria , e Niigeie (A) dicendo che in Etruria I'ordine dei clienti procedette dalla

conquista, pensa die dovelle nel Lazio cssere stato introdotto dal di fuori, poi-

chc, sccondo il primilivo dirilto latino, mcdianle la conquista forniossi la plcbe.

Ma secondo le vedute ore espresso mi parrebbe che la clientela piuttoslo che

la plebc formasi in una soeiela secondo il grado di sviluppo in cui vi si trova

la potcstii pubblica, e che la plebe potu essersi formata in Eiruria oltre i clienti,

quando la societa civile vi era gia nel suo dirilto pubblico cosi forte da gover-

narla, siccome la clientela pote trovarsl nella societa latina ne'suoi primordj.

L'ordinc civile che veniva sopra le genti o tribii, e dove che fosse anchc

sopra la plebe nellc citta etrusche, si componeva di piu elementi. Trovasi che il

capo dello Stato sino al tempo in cui cominciano gli annali di Roma nomina-

vasi re. Si dice che questo re fosse scelto per la durata della sua vita dal seno

della nobilta dello Stato: ma pare che in qualche citta fosse ereditario, siccome

dai noti versi di Orazio e dairelegia di Properzio risullerebbe che in Arezzo la

potcsla regia fosse slata ercditaria nella famiglia Cilnia (2). E asscrito di poi

che il re esercitasse il poterc Icgislativo e giudiziario e fosse ad un tempo il

capilano dcll'armi dello Stato. 11 sacerdozio del pari era riunilo nella persona

del re: e sembrando in Vcj che quello di Giunone fosse ereditario in una de-

tcrminala famiglia, si polrebbe congcllurare che lo fosse in quclla del re. Ma

in quanto al potcre legislative, dove e quando I'elczionc del re era falla dalla

nobillii, la quale aveva una gran parte della popolazione rispcttivamente a se

soggctta , c quando questa nobilta era nominata anche col titolo di prindpi di

Etruria, non pare troppo verisimile che fosse tutto intcro nelle mani del re.

Ma anche dove la potesta regia era ercditaria, vuoisi sempre avverlire, che se

la costituzionc per genii conduce ad un governo aristocratico, anche il re ere-

ditario non polcva cssere che il capo della aristocrazia. Di questi re sono

nominali un Properzio di Vej (3),un Morrio pure di Vej (4), un Porsenna di

(1) Miiller, II, 2, 10. Niigeie, p. 115-116.

(2) lloruliiis, L. I, <. I. Mwccnas, aUnis edile regihiis. . . .

Properlius, L. Ill, El. IX. iMteceiuis, er/iies clruscu de saiirjuinc re(jitm

.

(5) Calo, np. Sen-, ad jEii. VII, v. 087.

(h) Serv. ud .En. VIII, v. 285.
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Cliiusi (1) c(l un Mezcnzio di Agilla (Cere), Pallcato di Turno conlro Enea. PIu-

tarco in Pubblieola (2) narra clie Porsenna fu uno dci re piii potcnli d'llalia;

il die polrcbbc significare che fosse anche il capo dclla confedcrazionc etrusca.

Mezcnzio acquisto una funesla cclcbrilii per Ic sue crudella , e cio darebbe

indizio che forse per la sua encrgia personalc era qualche cosa di piu che un

semplicc capo di aristocrazia.

La polesla regia fu di poi abolila, c Ntigelc asscrisce (3) che luUa I'aulorita

passasse nella nobiilii, la quale forse medianlc un scnato che dagli scritlori la-

lini e noiuinalo concilio, esercito un polerc oligarchico. Si congeltura inollre

(lalio slcsso scritloro clie sill'allo corpo si rinnovasse ogni anno, Iracndo argo-

mcnlo da quelle parole di Livio (4) twdio annuw umbilionis, con cui e indicata

la cagionc pcrclie i Vcjenli si eleggesscro un re. Ma intorno a qucsle asscr-

zioni occorrc primamente di avvertire, come si vcdra or ora, che anche gli

scritlori lalini dislinguevano scnalo da concilio. Di jioi si osscrva die sc il re

non era die il capo dell'aristocrazia, non faceva bisogno di quel passaggio

sopraccennalo di polcre dal re nella nobiilii. In seguilo, se lutla la potesla re-

gia era compcnclrata nel scnalo, il corpo sovrano che qui e rappresentalo

esscre il scnalo, avrebbe riunilo le allribuzioni del governo e del polere ese-

cutivo. Non v insolita quesla mescolanza di polcri in un corpo solo, massime

in tempi, in cui i polcri dello Slalo non sono abbaslanza definiii, ed il se-

nate romano slesso fu un corpo legislativo ed in parte anche escculivo. Ma
scbbene non sia falta menzione di aleun magistrato specialc delcrminato , di

alcun lucumone in luogo del re, pure non si vedc come I'azione immediala del

governo al di denlro ed al di fuori non dovesse esscre escrcitala da un qual-

che magistrato die fosse come un arconle , un console, un landamano od un

prcsidenlc. .Ma se niai quel corpo politico congelluralo da >'agele come inve-

siito di ogni polcre rcgio fosse slalo anche quel scnalo di Falcrii rammentato

da Livio nd nolo caso del maestro di scuola (5), trovasi intanlo che era ra-

dunato dai mngistrati. Di poi, circa alle parole twdio annua' ambitionis dello

stesso slorico, su di cui ISiigde fa fondamenlo per supporre che coteslo corpo

politico si rinnovasse ogni anno, e da avverlirsi che Livio rifcrisce il fatto

in opposizionc Vcjenles contra dclla ddiberazione prcsa dai Romani in

(I) Liv. II, 9. Dionys. V, p. 293.

(-1) C. ifi.

(3) Sludkii, etc. p. 1 17.

(4) V, 1.

(5) V, 27 ... fi iiicKjislratiOtis de re nova cocato scnalti.

Vol. V.
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quell' anno (353 di Roma) di autncnlarc da sci ad olio il numcro dci tiibuni

mililari con polesta consolare. II clic polrcbbc far credere chc il faslidio del-

r annua anibizionc venule ai Vejenti si riferisse allanomina di magislrali, sic-

come crano i Iribnni mililari romani , c non al rinnovamento di un consiglio

sovrano e governativo.

Pare adunque dalle cose era csposle chc un magislralo speciale dislinlo in

luogo del re si irovasse negli Slali elruschi per rappresentarc il polere esccu-

livo". ma non se nc conoscc la condizionc. Tullavolla una cosa cerla viene

fuori dalle parole sopraceitale di Livio twdio annuce ambilionis, ed c clie il

polere sosliluilo al regio era annuo, siccome quello del console romano.

L'abrogazione dclla polesta regia non fu pero generate o pcrmanenlc in

lulla Eiruria, perche nell'anno 319 di Roma Larte Tolumnio e ricordalo come

re di Vej da Livio (1), e lo stcsso storico riferisce di poi cio che fu gia accen-

nalo di sopra (2), die i Vejenii stanchi del broglio annuo si eleggessero nel-

l'anno 352 di Roma un re con dispetto dei rimanenti popoli di Etruria, quan-

Uinqne piii per odio della persona del re che del regno.

Procedendo agli allri elementi dell'ordine civile trovasi di poi menzionc di

un senalo. Livio ne ricorda uno a Vej nelPanno 349 di Roma, un allro a Fale-

rii nel 364 e per ultimo un lerzo in Arezzo nel 544 (3). Gli alii
,
per i quali

questi corpi politici sono nominal!, ponno riguardarsi come di genere del po-

lere esecutivo: lultavia in Falerii, nel caso sopraccennalo del maestro di scuola,

vi ha qualchc cosa degna di piu speciale considerazione. A questo luogo c

delto da Livio che venne convocalo il senalo, che la fede romana c la giusti-

zia dcirimperalore erano celebrate nel foro e nella curia, c chc per consenso

di tutti furono mandati ambasciatori a Roma a far dedizione di Falerii (4). Ora

(|ui il senalo e radunato , ma la virlii di Roma e del suo inipcratorc e lodata

non solo nel senalo o curia , ma anche nel foro. Si dimanda se qucsta lode

era data in due adunanze distinle legali del senalo e dei cilladini chc non

erano senator!, o se per /oj'o non si debba intendere che la piazza. Certamente

che non era mestieri di alcuna adunanza legale per lodare la lealtu di Camillo

e la fede romana; ma se per /beo si vuol intendere solanienle la piazza, qucsta

(1) IV, 17.

(2) V. 1.

(3) IV, 88. V, 27. XXIII, 24.

(4) V, 27 ... a iiiwjistrali/jiis dc re nova vocato scnatu . . . fides rnniana , jiislilia iinpc-

ratoris in foro et cttiia cck'branlur: conscnsinjiie ontiiium tccjnti ad Caiitltlum in caslra ,

atfjue inde permissii Camilli Romam ad SenaUmi ^ qui dnlcrcnt FntvrioSj proficiscuntnr.
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parola stando qui in opposizionc o luiTronto con quclia di curia, il brano

di Livio polrcbbe signiDcare chc in Falerii , ollre la curia, non vi era che la

piazza, il pul)liliio conuine di lulli i pacsi e non gia aicuii'allra adunanza le-

gale c polilica di ciUadini. Ma sc la voce foro avesse qualclie significalo poli-

tico, come p. e. ne aveva il foro romano; se volesse significare almeno il luogo

dove si parlava al popnio inlorno alle cose politiche, c\6 polrcbbe dare indi-

zio di qualche imporlanza polilica ncgli udilori , c Livio polrcbbe aver dello

allora che tanlo nclPuno die ncll'allro corpo o eonvegno polilico erano slate

date queste lodi. La congetlura clie vi fosse un altro corpo od ordine poli-

tico pare clie riccva qualche rinforzo dalle parole susscgucnli consensuque

omnium e non del solo scnato. E che cosa fu dcliberala con qucslo eonscnso

di lulli? Nienle nieno che,Ia dcdizione a Roma. Un affare adunque cosi essen-

zialmente politico che niutava 1' esistcnza dello Stalo, non potcva essere deli-

berato chc nelle forme Icgali, e se il consenso di lulli non era il consenso del

solo senalo, pare clie dovessc inlervenire qualche altro corpo polilico a deli-

bcrare. Vi ha adunque qualche appiglio a eongellurare che vi fosse un altro

ordine polilico in Falerii, ollre il senalo, che esereitava la sovranita', ma que-

sta congcllura sara meglio confermala piii sollo al luogo dove si terra discorso

dci concilii. Inlanlo circa ai polcri del senalo, inlorno ai quali ora si fa inve-

sligazione, appare dalle cose esposte che se il senalo non fu solo in Falerii a

deliberare sopra la dcdizione, vi prese pero la sua parte, e sembra anchc una

parte inizialiva, dondc risullcrcbbe che queslo corpo fosse investilo anclic di

polere Icgislativo o sovrano , o nicglio chc fosse un jjotere componcnte dclla

sovranita.

La storia dei diversi Stall dciranlichila concorda a rappresenlare siffalli se-

nali , con qualsivoglia nomc essi siano indicali , come corpi polilici dotati

di una parte del polere escculivo (quella che c la piii grave), e di una com-

parleeipazione al legislative, e ne risultano tra per la natura dci polcri e la

qualila delle persone che li compongono, come il consiglio piii imporlante

dello Slalo.

Dalle condizioni del senalo di Falerii argomentando per analogia si polrcbbe

dire che gli altri senali di Vej e di Arczzo avesscro le medesime atlribuzioni.

Ma inlorno al senalo di Arezzo, Livio (t), parlando di scnalori e poi di principi

del senalo, da materia a qualche considcra/.ionc. Non si j)u6 in clTello ben di-

scerncre dalle sue parole, se colesli principi del senalo fossero in dirilto qualche

(1) XXVII, 2'i . . . in foro dlatis svnatorilius . . . sepUin priiiiipes senatus . . . ante 7ioctem

c>im liOeris cxicrunf.
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cosa (li (liverso o ili siipcriorc (k-i semplici senator!. Forsc colla dcnomi-

iia/ionc di priiici|)i in (ineslo caso, i quali furono quel scllc clic si cvasero ila

Arczzo eoi proprj fi;^ii per non darli in oslaggio a! Romani , voile Livio signi-

licare i membri piii imporlanli del senalo; forse uso seinplicemenle un nomc

etiuivalente a quello di senatore^ come clie liilli i scnalori si chiamassero an-

olio princii)!", e forsc voile indiearc la condizionc gencralc dei principi di

Etruria ridolta al rapporlo di loro parlecipazione al senalo: ma ad ogni mode

clic vi fosse in un senate non gia un nuniero accidentale di uomini piii im-

porlanli , siccomc crano ncl scnato romano i consolari , ma un ordinc su-

periore di seualori distinlo per diritto, cssendo cosa clie non deriva dalla na-

lurale cd ordinaria formazione di un senalo, si ricliicdc, per ammellerlo, di piii

esplieila dichiarazionc. Invcce pare piii verisimilc clic cotesli senali fossero

composli di quci principi di Etruria di eui e tantc voile discorso ncUc storie

(li Livio, i quali, se sussislcva una dislinzionc tra Ic famiglie nobili, forse ca-

gionata da quclla primogenitura di sopra accennala per congcUura, coslitui-

vano Talla arislocrazia. Cosi il senalo sarebbe stato composto di (|ucsl' ordine

superiore di nobilta, dondc polrebbe pure esscre Iralto argonicnto clie siffalli

corpi fossero i piii importanti dello Stalo. Vorrebbcsi pero qui soggiungere, die

non s'intcnde gia clie i senalori fossero i soli principi, ma che il senalo era

composto di principi, cioe clic I'ordine dci nobili di primo grado forniva csclu-

sivamente i membri del senalo. Qui pure volgendo V argonicnto di analogia

dal scnato di Arezzo agli allri due di Vej e di Falerii si vorrebbe fare slima

che in cotesli vi fosse il medesimo ordinamenlo che nel primo. Dopo di cio

occorre naluralmente la dimanda, se gli altri Slali, ollre Vej, Falerii cd Arczzo,

non avessero di siffatti senali? Poiclic una fedcrazione suolc naluralmente

stringersi fra gli Slali che sono coslituili al medesimo niodo od uniformarli ncl

seguito, cosi parimente per analogia e permcsso di argomenlare, non cmer-

gcndo indizj contrarj, dall'cguaglianza di condizionc fcderalc all'eguaglianza di

condizionc polilica e di amniettere la probabilita che i senali che per acci-

denle furono ricordati in Vej, in Falerii ed in Arezzo, si Irovassero anchc negli

altri Stati federali.

Fu acccnnalo di sopra congetturando inlorno all' esislenza di un sccondo

corpo politico in Falerii
,

clie vi fossero altri corpi che si chiamassero

concilii. Livio di falto in piii di un luogo (I) rammcnla cotesli concilii. Ma

(I) II, 44 . . . prindpcsque in omnium Elrurlce jinimlurum conciliis frcmcbunl. II. 1. Ihi-

maiiii clsi quivta: res ex Elruiiu nunliaOantttrj lumen quia omnihns cunciliis earn rem mji-

Inri nffvrebulw ....
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Niigele, clic avcva ila prima ricordalo un senalo composlo di principi ncllc ire

chtu di sopra indicate (1), scnza alcun ccnno di atlribuzioni, rifercndo da poi,

come fu gi;i accciiiialo, clic luUa la polcsla rcgia era passata nclia nohilla, ag-

giunge clic colcsla cscrcitava la sigiioria mcdiontc un senalo die dagli scrillori

lalini era nominalo concilio. Ma pcrclie Livio avrebbe noniinato in Etruria se-

nalo c concilii, cd il prime per accidenle in Ire cilia ed i secondi in rapporlo

a Uitli i po])oli o Slali? Qnesla distinzione di nonii non da argomenlo a distin-

zione di cose? INiigcle non esibiscc aicuna ragione dcll'idcnlila da Jui asscrila

Ira il senalo ed il concilio; Livio distingue col nomc una cosa dall'allra, ed il

ccnno rcso di sopra inlorno a Falerii non escludc al lulto qualche senlorc di

un secondo corpo polilico in quelle Slalo. Aggiungasi a cio clie la sloria degli

Slali dolla anlicliita , in Grccia ed in Roma
,
porge un costante esempio di un

duplice consiglio polilico, come, p. e., di una bule e di un'ecc/esm inAtene, di

una genista e di una ecclesia in Sparta , di un senalo e dei comizj in Roma.

Semhra adunquc die vi abbiano pii'i argomenti in favore di due corpi politic!,

die non di un solo, e quindi, poichc fu gia posto per congcttura die in ogui

Stato clrusco vi fosse il senalo, e da Livio e detto die i concilii erano di tulli

i popoli di Etruria, e Iccilo di condiiudcre die in ciascuno Stalo vi fosse e se-

nalo e concilio. Se quesle dcduzioni lianno valore, si puo ora ritornare al case

di Falerii e compicre I' argomentazione, asscrcndo die Tatto di dedizione di

quello Slato fu decrelato veramentc da due corpi legali, il senalo ed il conci-

lio, die erano quella curia e quel foro acccnnali da Livio.

Ricliicdesi ora di conoscere quali atlribuzioni spellassero a colesti concilii.

I brani di Livio sopraccitali ci avvertono cbc in quei concilii si trallava di

guerra. Ora la facolla di dichiararc la guerra suppone quella di Irovare i

iiiezzi di farla, e 1' allra di jiolere deeidere della sorle dello Stato, poiche la

guerra jiuo nietterla in (luestionc. Quesle due facoltii involgono il potere legis-

lalivo sovrano , e 1' ultima in grado eminente. Questi alii di guerra e di fi-

nanza ponno ridiiedcrc per esserc inleri la concorrenza di piu poleri, ma ad

ogni modo quel potere che vi concorrc sc non e un sovrano perfello , e un

componenle della sovranita. Colesti concilii adunque, se erano invesliti di que-

sle facolla, polrebbero riguardarsi come un altro potere dello Stato , come un

coefficicnlc del potere legislativo o sovrano. E poiche in cose di guerra sono

da Livio cilali i concilii c non i senati . parrebbe die quei corpi avcssero al-

nieno maggiore autorilii in {|uesta faccenda. Nondiuicno pole avvenirc die

(I) S'li'licn, cli;. p. 112, 117.
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fosse bensi ncccssaiio Tassenso di quesli eorpi per moverc la gucrra;clic fosse

necessaiio per venire a qucsta deliberazione clic prima vi si eccitassc tlcntTo

uiragilazione in queslo scnso; ma da cio nonconsegue clic essi fossero un'au-

torila supcriore ad altro corpo. In quale condizione erano adunque costi-

tuili questi concilii nell'ordinc pubblico? In essi oceorrono pure i prineipi

,

principesque in o)nnium Etruriw populorum coiiciliis fremebant, dice Livio ci-

tato di sopra. Erano adunque siffalli corpi, come fu congetlurato dei senali, com-

posli di prineipi, di soli prineipi? Se cio fosse, qucsli corpi sarebbero slali ari-

stocratici; ma una silTalla composizione darcbbe indizio ancora die quclla di-

slinzione di alia e bassa arislocrazia non sussisleva in Elrurla, perchc i prin-

eipi avrebbero composlo I'uno e Taltro corpo legislalivo dello Slato. Ma 1 prin-

eipi polevano essere mcmbri non soli di quesli concilii
,
polevano per i loro

rapporli sociali trovarvisi come i membri piu influenli , ma anclie esservi in

compagnia di lutli gli altri eiUadini polilici. Queslo rammenlarsi di prineipi

in questi concilii, ed il modo con cui vi sono rammentati, non basta per se a

far credere ebe cotesti concilii si componessero di soli prineipi, e pero la con-

gellura accennata di sopra per i casi contingenti ora indicati puo ancora sus-

sistere. Ma se questa congeltura sussiste , se i prineipi non erano i soli in co-

testi corpi, essi si trovavano in compagnia di altri ciltadini politici; ma se la

eostiluzione era arislocratica, cotesli corpi clic risultavano composli dcgli uni

c dcgli altri, saranno pure stati aristocratici, a guisa della ecclesia di Sparta e

del maggior consiglio di Venezia dopo I'atto di Piero Gradenigo, che erano co-

stituiti da lutto il corpo della nobilta. Questa assemblca aristocratica poteva

comporsi dei rappresentanli delle famiglie gentilizie. Ma Dionigi ricorda in Tar-

quinii (1), come fu gia indicate, un'assemblea e la contrappone alle genii dei

Tarquinesi {i/./J.r,'7lx, y.c/.l rx yh-fi x'M Ta/izJi/irw^), il che vorrebbe dire alia nobilla.

Queslo fallo farebbe perderc alia eostiluzione il suo earallere esclusivo arislo-

cratico. Ma non potrebbe essere uno di quel falli, quali avvenivano in Roma,

dove mentre era ancora in vigore un ordine di comizj, in cui prevaleva I'ari-

slocrazia o la timoerazia , sorgeva a canto un' allra specie di comizj , in cui

dominava la democrazia, e per tal modo le genti di Tarquinii eostituire il con-

cilio, ed ollre a queslo esservi un'assemblea di caraltere plebeo? Da cerli rap-

porli sociali di Elruria manlenuli sino agli ultimi tempi della federazione, cioe

dalla permanenza delle eoorti agresli dipendenli dai prineipi, pare che la eo-

stiluzione civile dei singoli Slali durasse aristocratica, c qui i falli addotli e le

parole non sono abbastanza esplicitc per conlraddirc ad un' induzioue formala

(I) V. p. 270.
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in qucslo modo. Noiulinieno vuoisi tener conlo di qucste indicazioni, di che si

icndcia (jualclie ceiino di solto toccando dellc turbolcnzc o sospettale rivolu-

zioiii di Etruria.

Inlanlo qui ammcttcndo in probabilitii un corpo legislalivo generate in ral-

fronlo ad un senato, per indicarne le relative allribuzioni vorrebbesi asserire

(be il senato , se era composto al modo ebe fu congcllurato di sopra , avrii

avula 1' iniziativa delle ieggi e 1' esercizio degii atti piii importanti del poterc

esecutivo , c cbe al concilio ne sara rimasta V approvazione. 11 senato sara

stato, come fu gia acccnnato, il primo in importanza ed in ordine, il concilio

il secondo. Cosi in Roma il senato, secondo i tempi, faceva un progelto di

legge senatusconsulto , e 1' inviava per T ai)provazione ai comizj, dove con

quesla divenlava legge, cosi in Alene la bule (Beu>.>i') faceva un progetto di

legge progranunUj e V ecclesia approvandolo ne formava un decrcto o pse-

fisma. La cognizione dei bisogni dello Stato e 1' elaborazione del progetti di

legge per provvedere a questi bisogni ricliiedono cerlanientc in modo perma-

nente una sapienza polilica superiore, e sono atti di maggiore importanza che

non quello , e sia ynv fatto con cognizione di causa, di approvare o rifiulare

un progetto di legge. Su questi atti sarebbesi adunque fondata la preminenza

dei scnati etruschi.

Se I'Etruria era in condizione aristocratica , s' intende da se che le magi-

slrature principal! dell'amminislrazione politica e della giustizia , i comandi

delle armi in genere , ollre quelli proprj delle truppe feudali , le rappresen-

tanze diplomatiche, e massimamente ilministero della religione, dovevano cs-

sere nelle mani della nobillii. Circa alia religione fu gia detto che Y etrusca

disciplina era posseduta dai lucumoni, ai quali era stata inscgnala dallo slesso

Tagete. Nondinieno non c forse sovercbio di aggiungere in confernia di cio

,

che Tacito ricorda (1) che nell'anno 800 di Roma il senato romano fu indotto

dall'imperatore Claudio al senatusconsulto viderent pontiftces, qua relinenda

firmandarjue haruspicani^ e nel discorso dell' inipcratore rifcrisce queste pa-

role primores ECruriw sponle aut patrum romanorum impulsu relinuisse scien-

tiam et in familias propagasse, quod nunc seynius fieri^ ece. (2) In quanto poi

al ministero della religione riservato ai nobili vi ha inoltrc una testimonianza

tli Livio (3) , clic dice il culto di Giunone cssere eredilario in Voj in una

(1) Annal. XI, 18.

(2) In Vollci-ra la famiglia Cecina possedeva 1' etrusca disciplina per eredila. Cic. wl fa-

mil. VI, fl. ^1 u (Cwcinani) rulio qncedinn ctruscn disciiilina', (jtmm a jialre ncceperns . . .

(3) V, 22.
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delcrmiiiala goiitc : al cho Plularco in Camillo, come fu gia rammeiUalo, sog-

giuiige clie uu re di Vcj sagrificava a Giunone.

Ma acccmialc qucste niagistralure general! di tutlo lo Stato
,

poiclie nclla

lircsupposta cosliluzione per gcnti in vigore in Elruria fu animesso clie vi fosse

un governo interno proprio dellc genii, si riciiiede era di avvcrlire al rapporlo

in elie slavano quelle magislralure eon quesli governi. Vuolsi adunque ripe-

terc cio clie fu gia accennalo, che siffalle magislralure avranno governalo lulli

i rai)poni eslerni delle genii fra loro e colio Slalo, e quindi clie lulli gli alii

d" inleresse eomune saraiino slali di loro giurisdizione. Quindi alcuni delilli

clic offendcvano I'ordine pubblieo o cio clie era ritenuta la morale pubblica,

alcuni atli civili che modifieavano la cosliluzione della gente loccando la co-

sliluzione della cilia polevano esscre l''allribuzione di quelle.

Noil accadc poi di dichiarare elie la piebe, se non era divisa in condizionc

di clicnlcla o di vassallaggio per le singole famiglie gentilizie, per il clie avrebbc

mutalo la sua nalura, avra necessariamente cosliluilo un ordine fuori dci go-

verni Iribuli gcnlilizj, e dipendente direllamcnlc dai magislrali generali. Que-

sla disjiosizione di rapporti Ira plebe e governo sembra quella die piii nalu-

raliuenle debba forinarsi in quesle circostanze della sociela. Nondimeno quando

un ordine c slabililo. Irovasi cbe Puomo prima di mularlo suole adoperare di

adatlarvi Ic novila elie sorgono nel proeesso del lempo , eomun(|ue non con-

formi al earallere di queil' ordine. Fu gia dello di sopra clie la cosliluzione

per gcnti pole anclie essere arlifieiale. Ora Ira i modi con cui cssa pole essere

coiuposla con arle , fu possibile ancbe quelle di coliocarvi dcniro Ic famiglie

plebce in modo che non divenisscro clienli o vassalle di alcuna famiglia , c

non assumessero la eondizione di famiglie palrone. Nei comizj curiali di Roma

die rapprcsenlano quesla cosliluzione, crano approval! , e per alquanlo lempo

forsc ancbe elclli i tribuni della plebe, donde parrcbbe che ancbe la plebe non

fosse al lullo estraiica a quelle asscmblec: di poi c cosa noloria cbe nelle diverse

genii romane crano inserile delle famiglie plebee e, pare, non clienli di alcun pa-

Irono, siceome, p. e., la famiglia Marcello nella genie Claudia. In siffalla coslilu-

zione arlifieiale sarcbbe slalo dalo esempio come le famiglie plebce polessero con-

vivere nella gcnle senza essere clienli, e quindi sarebbe slalo insegnalo il niodo

alle famiglie clienli, con cui polessero dcvarsi alia eondizione di famiglie ple-

bee. Cosi sarebbe slata aperla la via ad una modificazione di rapporli Ira i

diversi elcmenli della gcnle o Iribi'i, che lendeva a farle perdere il suo carallcrc

primitive patriarcalc ed a solloporla o dispcrderla sollo I'azione del governo

generale. Ma il penelrare piu addenlro in quesla materia ed csaniinare le possl-

bilita di siffalle disposizioni sarebbe piii prcslo un anlicipare una invesligazione
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sulla nalura tlclla cosliluzione curiala romana, clic rcsprimerc qualchc con-

gcltiua sulla eosliUizionc per goiiti dcUa sociclii clrusca. Qui intanlo pare di

polcre asserirc in gcneralc, clie ncl proecsso del tempo I'ordine pul)blico svol-

gendosi, l'aulorili\ coinunc sara senipre andala crescendo, siccomc la iribuie

perdendo, cosi come nel medio evo diminuiva la giurisdizionc dclla giuslizia

fcudale in aunienio della rcgia, perflu'- in fine colesli governi Iribuli o genlilizj

lenevano soniiglianza coi governi feudal! vassalli deiraulorila suprema.

Esposte per qucsli ccnni le condizioni del dirilto pubblico, non rimarrebbe

pill allra materia clie avesse un carattere positivo di dirilto, pcrcbe in quanto

al dirilto civile privato. le notizic clie sc ne lianno , si riducono agli ammini-

coli di congetture iiUorno ai rapporti domcslici o sociali, dei quali fu gia di-

scorso superiormcnle, ed in quanto al dirilto criminalc niuna traccia ci ri-

inasc di qucsla legislazione. Cio non oslante circa al dirilto civile si polrebbc

qui esibirc qualclie indizio inlorno al concetto giuridico della proprictii: ma
poicbe esso e collegato colla (loltrina del lempio,ede ncccssaria la cognizione

di essa per intenderlo inleramenle, cosi pare di diffcrirne il parlarc al luogo

dove si tratlerii di ([uesla isliluzione.

Ma i rapporti sociali si mulano e gli ordini civili sono necessilali a seguirli,

si mutano i primi di solilo nel lento processo del tempo, di cbe come di cosa

possibile fu gia dato qualche senlorc superiormcnle; ma gli ordini civili si al-

terano talvolla anclie in mode violenlo. Vi lia nolizia clie la nobilta etrusca

ebbe qua c lii nci diversi Stati a sostenere di acerbe conlese co' suoi clienli.

Di gia fu rammentato di sopra che in Arezzo seguirono turbolenze di plebe

contro la genlc Cilnia (t); ma i maggiori moli sembrerebbe che fossero avve-

luili in Volseno. Quivi il Miillcr, congetlurando come in allro luogo fu indi-

calo (2), colloca il centro di quel movimento clie avrebbc rovesciata la cosli-

luzione aristocratica per sostiluirvi la timocratica, di cui la influenza sarebbe

stala senlila anchc in Roma, allora elrusea, mediante il censo di Servio Tullo:

se non che a quel luogo fu pure avvertito il poco fondamcnlo di (|ucsla con-

gellura, poslo massimamenle sopra le nolizie esibitc dall'impcratore Claudio.

Nondimeno sillatti rivolgimenli trovansi neirandamenlo storico dellc vicende

politiche , e posteriormente jiare anclie che i Romani per dominare in Etruria

ne suscilassero stimolando lo spirito democralico della popolazione umbrica

soggctta. Ma eontuttocio pur sembra che il carattere aristocralico si conservassc

assai tardi in quelle sociela, poiehe nelle baltaglie al Vadimone, dove fu

(t) Liv. X, 3, 8.

(2) Mcnwrie clcll'I. H. Isliltilo Lom'j.^ 1. c, p. 198.

Vol. V.
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decisa la sorlc di Elruria come corpo intcro politico, c ancora mcnzione dellc

DI ALCUM ELEMENTI CUE TONNO RAPPRESENTARE INDIRETTAMENTE L'IDEA DEL DIRITTO.

Esposta I'idea del dirillo, per quanto fu possibile, in modo dlrctto per i rap-

porti politic!, internazionali e civili, ricliiedesi era di toccare quegli element!

per ! qiiali cssa puo esprimcrs! !n modo indiretto. Fra questi occorre prima-

mcnle la rcligioue.

Relicione. — L' uonio creato dalla divinila con quelle quality morali chc in lui

ravvisiamo, ricevelte da cssa anche la facolta di conccpire la giustizia. Ma dove

cgli, abbandonato a se slesso, formo colla sua immaginazione la religione, non

pote a raeno di crearsi il cielo a lui ignoto ad immagine della terra che cono-

sceva. Quindi cgli come senti se stesso nolle sue vedute, ne'suoi sentimenti,nelle

sue affczioni, formo gli dci, e poscia da cotesli dei cosi fabbricati si fece gover-

nare in terra; dondc vcnne che le attribuzioni di giustizia degli dei in cielo

non sieno che 1' esprcssionc del senlimento di giustizia degli uomini in terra.

11 sentimento della dipendenza da una causa soprannalurale ha generato V o-

pinionc die I'uonio e le sue socicta fossero solto il governo della divinita
, e

quindi si credette che la societa civile fosse retta dal rappresentanle o dai rap-

presentanli di quella. Ma il diritto divino che per tal modo governava la societa

civile faceva qucsto ufficio con mezzi umani , e percio non poteva seguire

r uomo in tutti gli atli e pensicri della sua vita. A raggiungere qucsto scopo

la religione si avanza , e penctra in tutte queste parti; onde tutto cio chc

di morale e di giustizia I'uomo le attribuira in questa funzione, sara un'altra

cspressione dei suoi sentiment! in questa materia.

Queste manifestazion! indirette dell' idea del diritto nelle religion! politeisti-

che, di cui e qui discorso , traspajono dall' ordinamento slesso del panteon

,

dagli atlributi degli dci , dalla dottrina religiosa , la quale per lo piu si com-

penetra negli stessi attribuli degli dei , ossia ne! loro caratteri. Da quest!

caratter! deriva la qualita della lilurgia , la quale nella sua simbolica e pure

cspressione d! cio che s! venera nella divinita , e pero 6 un' altra rivelazionc

del suo carattere.

In queste religion! pare inevitabile il dualismo , da poi che il dualismo

,

quantunquc involga in se una finale contraddizione della mente, penetr6 per-

sino nelle filosofie. La presenza del male sulla terra indusse V uomo ad im-

maginarne un principio, e non essendo capace la sua mente di sottile analisi
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ncU'epoca della formazione delle religion!, cd arrestandosi quindi a cerli gradi

di osservazione die si polrcbbero dire di scntimenlo , facilmenle gii parve di

ravvisare due principj, forsc anclic quasi cquipoilcnti di bene e di male, chc

reggessero 1' universe. Si dice quasi equipollcnli, perclie una equipoiicnza pra-

lica dovea pur condurrc in fine al concello di un impossibile procederc dclie

cose. Nondimeno vuolsi avvcrlire clic allra cosa e che 1' uomo abbia credulo

cd introdotto un principio malo ncl suo sislenia religiose, ed allra cosa die il

male sia stalo rappresenlalo da alcune divinita ncl suo panleon. Ncl primo

caso, riconobbe il male come tale, e di solito lo riguard6 come una forza dis-

turbatrice, a cui si vuolc rcsislcrc, cui si vuolc rendcre nulla, ma non come

un principio Icgislalorio a cui si dcbba ubbidirc; ncl sccondo caso, il male gli

comparve solto il caraltere di una divinila adorabile e da ubbidirsi, e non lo

ravviso come tale; non lo ravviso come tale, pcrche non era lanlo avanzalo

nella scienza morale da polere discernerlo. Nel primo caso, le proporzioni di

forza in cui il principio malo sla col buono, non rende indizio cbe della quan-

tila di persuasione , che il seguace della rdigione ha della morale e giuslizia

possibile sulla terra ; nel sccondo caso, 1' adoralore esibisce una indicazione

diretla del suo sense morale per queslo rispctto sccondo la quantita maggiore

minore dci casi in cui le seambia per bene.

II male adunque pud trovarsi in una religione come principio dualistico av-

vcrtito e come errore che seambia il male per bene. Ora sccondo il senlimento

la persuasione di giuslizia degii uemini abbondcranne o no gli dei ed i loro

atlribuli nel principio malo; sccondo le loro cognizioni di morale emcrgeranno

quel caratteri delle divinila che , essendo immerali
,
pure seno lenuti per

Imoni , e sccondo quesle due cagioni saranno determinate le diverse qualitii e

quantilii di pene in vila e dope la merle alle azioni virtuose e viziosc. La di-

versa qualita degli dei c la diversa natura del codice dei premj c delle pene

ponne cestituire la doUrina morale della religione: ma fu avverlito che anche

la liturgia ha la sua parte morale e che da essa parimente si ponno eslrarre

idee di morale e di giuslizia. La lilurgia puo dare indizio del sense morale del

pepolo nelle diverse sue parti, cioii neiradorazione e propiziaziene sccondo la

qualita c quantita degli dei adorali ed invocati in favore, nella divinazionc sc-

condo gli oggelti, sopra i quali e interrogata la volonla degli dci, e sopraltutto

nella espiaziene, dove si manifesla piii evidenlemenle la qualita della sanzione

medianle le sosliluzioni espiaterie. La espiazione pu6 essere interna cd estcr-

na; ma quande e interna, e per conseguenzn si appoggia essenzialmente sul

pcnlimcnto , non apparlienc pro])riamente alia lilurgia, ma alia detlrina reli-

giosa. Cionenostanle allorchc pure e eslcrna , e si seddisfa di sagrifizj e di
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fesle, non si piio dire chc al tulto escluda il pcnlimento
,
poiche anclic cogli

alii cspialorj estcrni s' intcnde di conlraddirc ad un peccalo commcsso. Ncllc

religioni politcistiche, come quelle chc sono nale nell'infanzia del gencre umano

crcdulc finclic la sua iiilelligenza e poco sviluppala, e dove quiiidi puo man-

care I'aualisi dclla nalura rislauralrice dcU'cspiazione, die essenzialmente ri-

chiede il penlimeuto, I'cspiazione suole csscre d' indole cslerna.

Disccndeiido era allareligione dcgli Eliuschi, Irovasi primamcnle clie questo

popolo e rapprcsentato come assai rcligioso = Gens ante omnes alias eo magis

dedita religionibuSj quod excellerel arte colendi cas (1). Sono ricordali parecclii

libri sacri elrusclii (2), nei quali era esposlo il sislema religioso. Quesli erano

i lagelici, i falali, gli acherunzj, e di poi i rituali. Ai tempi di Cicerone sussi-

sleva una voluminosa opera soUo al nonie di Etrusca diseipUna che compren-

deva i libri aruspicini , fulgurali e rituali.

Sembrerebbe che sollo il nome di lagelici, poiche ogni scienza elrusca deri-

vava daTagelc, fossero compresi tulli gli allri libri deU'etrusca disciplina; ma

invecc lulli gli argomenli speciali farcbbcro supporrc, che i libri lagelici fos-

sero neir anlichila stessa prcsi in un significato piii slrello. Pare che quesli

fossero alcuni libri speciali i quali avevano una forma propria , un' ela piii

anlica
,
poiche si dice die erano in versi , un' autorilii piu grandc di sanlita

che non gli allri. Nondiineno vorrebbesi supporrc chc essi contcnessero la

base sulla quale furono fabbricati nd seguilo gli allri libri dettl falali , ache-

runzj, riluali. I libri falali riguardavano le cose del deslino; gli acherunzj con-

icnevano , si puo dire, il dogma dcU' immorlalita dell'anima; i rituali accom-

pagnavano P uonio individuo come gli Slali per lutti gli stadj della loro vita,

cd insegnavano in ogni luogo come dovcvasi osservarc la volonta degli dei

sino al tempo in cui all' uomo indcbolito dagli anni non piu apparivano pro-

digi , ossia ccssava la sua comunicazione cogli dei.

Gli Elruschi s'immaginavano come a fondanienlo di lutto il panleon cerli dei

senza nome (dii involuti), i quali operavano in questo mondo solamenle in mo-

nienli di grandi mulazioni. Appresso a quesli venivano gli dei del deslino , i

([uali ndPelrusca disciplina erano assai imporlanli (3). Ad essi apparlcneva

Nortia, la dea chc conduce i periodi di tempo. Dalla loro schiera usciva fuori

Tina od il Giove elrusco, come rettore del mondo e vivenle ncl mondo, ed

(1) Liv. V, «.

(2) Midler, Die Etr., III. 2, III. 3, III. 4, III. 6, III. 7.

(5) Commcntarii Seniani in Finjilium. Servius, ad /En. VIII, 398 . . . Iiaiic iiiiimnenliuin

yimlorttm dilationcni Elniacl libri primo loco a Jove dicunt posse hiiiKlrari , poslea a fatis.
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inlorno a lui slavano gli dei consenti, i quali sccondo il concello clrusco recipro-

oamcnlc Ira loro si appartcncvano, esislevano ncllo slcsso tempo, cd crano gli

operator! in qiiesto inoiido. Ma all'ordinc di cose clie csislcva su questa terra

ed al sislcma divino elic la rcggeva, stava conlrajjposlo un allro prineipio die

gli movcva costaiilcmcntc guerra manifcstandogliela con prodigj.

Per peiielrarc. se e possibile, nel signiliealo di ([ucsto sislema pare clic gli

dei involuti fossero Iciiuti come le forzc cosmiche clic operarono c clie ope-

rano i divcrsi modi di csscre dcH'univcrso. Qucsto pcnsamento procedeltc forse

dalla reminisccnza nel genere umano di qualchc grande cataclismo nclla na-

tiira. Ma quelle forze crano dei , il clie viiol dire csscri intelligenli , e non si

put) conccpire uu'opcrazione finale di un essere inlelligenle senza un ultimo

inolivo morale. In tale motivo Tuomo non pu6 a mono di non comprendere

implicitamcnle anclie la decisionc dclla sua sortc, perche esso si ticne sempre,

(|uantunque non sempre avvcrtitamenle , come la corona ed il riassunlo della

creazione. II line di quesli modi di essere o la conclusione di queste ela dclla

creazione pu6 essere considerala sotto lo slesso aspctto della morte deiruomo

individuo sulla terra. Gli agenti fisici operano I'una e I'altra, ma il signlficato

dell'una e gencralmcnlc consentito per morale, e Tuomo puo averlo concepito

anclic per Taltra. Anclie oggidi in faecia della geologia e dellc sue cla geolo-

giche, aslrazione fatta dal dogma religioso , il filosofo morale si dimanda clie

vorrehbc dire una conclusione dell'altuale eta geologica. In questi graiidi mu-

tamenti cosniici, in cui ruomo ritenga compresa la sua sorte, mcntre daH'allra

parte pur sempre crede la sua maniera di vivcre avvinta dai preeclti dclla di-

vinita , c condotlo a pensarc clie la vita morale del genere umano vi sia pur

eontemplata c giudicala. Se cio avviene, siffatle catastrofi ponno anclie essere

riguardate come certc grandi ristaurazioni dclPordine morale , come certi atli

di giustizia die la divinila esercila per rinicritarc il genere umano secondo le

sue opere.

Gli dei del deslino si puo tencre die rapprcscntino il fate. Ma il fato nel

sentimenlo umano non puo essere intcso in modo die sia distrulto il libero ar-

bilrio da una parte, e non vi abbia giustizia applicabilc dall'allra (I). L' uomo

(I) Daunou , Monmivc <iu I'uii examine si les aiicieiis jiliiUifoplies onl cotisideie le ilestin

cuiiiiiie line force (neiiijle on cotniiie ttne puissance inleUi'jenle. Dans le T. Affiles Menioi-

/•(< lie rinstitiit lie France, Jcaileniie dvs inscriplions vl belles-lcllris, 1842, p. 48.

Grotius, Philusopharnm senlenlivs lie Falo et (le eo (juod in nostra est jwleslalc.

Ma la qiieslionc prcsenlc riguarda il signiliealo rlic il popolo allribiiiva al deslino espresso

per i carallcri ilcgli ilci c non Ic opinion! dei lilosofi cd anclie dei poeli, quando quesli
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priniilivo, o mcglio I'liomo spontanco, sentc tutlo cio che si nianifesla in sc

stesso, ill die soiio prova i linguaggi, c quindi non puo pcnsare un dogma di

un falo assolulo, perche sente in se il libero arbitrio e sente la giustizia se-

condo Ic azioni impulabili. II falalismo puo csscre c fu una dollrina filosofico,

perche la ragionc umana essendo capacc di errorc, puo cd lia potuto nella

speculazionc dare un valore sproporzionalo ad un elemenlo sopra di un altrOj

dondc la prevalenza anormale di cerli principj che coslituirono il carattere di

divcrsi sislemi di filosofia die Ira loro si comballerono. Si vorrebbe dire con

do che gli uomini primilivi ncirimmaginare il dcslino pensassero per avven-

lura implicilamente qualche cosa di simile a quelle che noi chiamiamo oggidi

Ic Icggi coslanli del mondo, poiche una siffatla costanza poleva pure in qual-

che parte da essi essere avvertila, di che la dca Norzia che conduceva Ic sla-

gioni poleva essere un indizio. Cio nonostanle si dice che gli uomini ponno

avere inleso che il fate proceda per vie ignole e che dove un avvenimcnto

riesce inesplicabile od appare senza causa, ivi riconosccssero I'azione del falo.

Ma conlra il fato neU'ordine morale sla sempre inmassima I'idea ammessa del

libero arbitrio , ed un falo neH'ordine fisico polrebbe forsc non essere allro

che il velamc della ignoranza di qualche leggc naturale o Tespressione della

opinionc dcgli uomini inlorno alTorigine di quel fenomeni ehc noi chiamiamo

conlingcnli quando non si conoscono le loro leggi. Le cose che occorrcranno

in seguito in questo sislema religioso ammeltendo 1' imputabilila delle azioni

cscluderanno I'idea di un fato assoluto.

Fra gli dd del destine il Tina o Giove che ne esce fuori a governare il mondo,

polrebbe essere come il polcre esecutivo, il quale secondo I'importanza della

cosa, anchc col consenso de'suoi consiglieri consullivi, cioe degli del consenti

(sentito il consiglio di Stato) a norma delle leggi vigenti, cioe del dcslino, prov-

vede ai singoli casi occorrenli. Inianlo il Giove non e mai chiamalo onnipo-

tenle dagli anlichi (1), cd anche la sua polenza non appare come forza organiz-

zatriee costituente dell' universo , ma sollanto in alti accidentali di potere , e

talvolta si allua per ordine degli d^i involuli, tale allra col consenso degli dei

consenli, c qualche volta per moto proprio. Cosi per ordine degli dcM involuli

esprimono un' opiiiione propria individuale. Circa ai poeti lo stesso Daunou asserisce die

secondo i capricci della loro iramaginazione od i bisogni del loro soggetio ci hanno tracciato

alcune iuuuagini del destino ; immagini fuggilive cosi diverse e cosi variabili che e assai

difficile di comporne un sistema.

(I) 1 tradiiltori lianno dale Tepileto di onnipotente a Giove, ed il Monti nell'VIll del-

riliade vers. 2H, fa dire da Neltuno a Giunone quesle parole: Bnmmcnta ch'cgli (Giove)

c onnipotente J ma nel teste greco leggesi ^"'''i "o^'^ ?J«-=-/!o,- ettiv.
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lanciava cerli fulmini tretnendi chc cagionavano Ic grandi cataslrofi dclla na-

tura; per consiglio o conscnso dcgli dei conscnli scagliava allri fulmini di

nalura mcno maligna clic minacciavano soltanto casliglii espiabili , c di molo

proprio gcllava fulmini di carallcrc monilorio ed anclie di buon augurio.

Qucsto Giovc e anco lenulo per il padre delle animc, le quail erano da lui

infuse nei corpi umani, perche Tuonio colla generazione non n'cra lenulo ca-

pacc, cd a Giovc rilornavano dopo la morte (1). Ma <iuesta asscrzione non ri-

mane scnza modificazionc, perche, come si vedra or ora, le animc dei trapas-

sali cnlravano in divcrsi slali.

Giove Tina e anclie poslo in compagnia di Cupra o Giunone c di Menerfa

Minerva. Questa triadc c anclie qucUa del Campidoglio in Roma, dondc evvi

appiglio all' induzione che avessero i medesimi altributi. Dopo di essi occorrc

frequenlcmcnie la Norzia, dea del tempo, appartencnte agli dei del deslino. Di

poi Irovansi ranimentale pareccliie altre divinila rappresentanli i fenomeni na-

turali ed anclie Ic passioni umane, e probabilmenle, come portal' indole pan-

teistica di una religione politeislica , vi era ogni sorta di dei cogli atlributi di

tulti i fenomeni della natura e di tutti gli atteggiamcnli della vita uniana. Fra

quesli abbondavano gli dei del fulmine, siccome, ollre a Giovc che ne aveva

di Ire sorta, erano Sethlans o Vulcano e Marie: e di poi vuolsi ricordare il

Bacco, che non era il Dionysos-Hades degli spiriluali Orfici, ma il dio del pia-

eere sensuale. 11 dio dell' inferno nominavasi Manto, ed era rapprescntato per

forme orrribili. Nell' inferno andavano le animc dei trapassati buone o cat-

live , le quali quando erano considerate soltanto sotto il rapporlo di animc

,

erano delle Slani. Nondimeno pare che sotto al nome di Mani s'intcndesse di

prefcrenza un' anima buona. Nella lingua latina non si trova il manis per

buono, ma vi ha il suo conlrario immanis che significa cn/fZe/e. Pare chc queste

parole di mani e somiglianli facessero famiglia comune con Manlo, e pero che

sicno di stirpe etrusca , e pare quindi che, a malgrado delle forme orribili di

quel dio, vi si comprenda sotto qualche cosa di giuslo c di buono. Laondc deve

fare minor diflicollu che anche le animc buone si irovino sotto al dominio di

quella divinila , siccome del pari anche I'Eliso di Virgilio si trovava sotto la

giurisdizione di Plutonc.

Dopo gli dei ora rammentati vi era come una classe spccialc di dei di grado

inferiore, ed erano i pcnati, dei del penus ossia dell'interno della casa, i /an,

dei lutclari della casa, della cilia , ed una specie di dei delli anche animali,

perche erano le anime buone dei trapassati converlile in dei. Le anime dei

(t) Macrobius, Salurnal., I. 10.
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nialvagi die vagavano in qiicsto mondo iiitorno al loro soggiorno primilivo
,

come spauracchi ai viventi, si chiamavano larve. Con qucsle indicazioni seni-

brcrcbbc che le anime umane si trovassero in trc condizioni diverse dopo la

morlc, a meno chc alcunc opinion!, conic quclla clic fa rilornarc le anime a

Giovc, non fosscro che di una speciale doUrina religiosa, cd altre chc Ic fanno

trasniularc in lari c larvc , lore non altribuissero che una condizione transi-

loria collocandole in queslo stalo, nicnlrc la loro dimora ordinaria fosse quella

deirinferno solto alia giiu'isdizione di Manlo.

Gli dci coniunicavano cogli uomini nicdianle i genj , specie di divinila di

mezzo caralterc, i quali con cio cscguivano un ufficio necessario in una rcli-

gionc positiva.

In fine vi era un Vejovis, divinila nemica, che era autore di mali al gencrc

umano c prendeva piacere a dislurbare I'ordine dcll'univcrso. Queslo e il rap-

presenlante del prineipio malo, e qui si manifesta il dualismo elruseo. Queslo

dualisnio irasparc per avvcnlura anchc dai dipinli inlcrni dci scpolcri di Tar-

quinii, dove vedonsi assalli e persccuzioni di animali I'eroci sopra animali man-

sueli e deboli. Tale era, come importa di conoscere per la presenlc queslionc

e come si poU'; raccogliere, il panteon elruseo.

Dal complcsso dci cenni inlorno ai carallcri cd alle azioni di quesli dci ri-

sullercbbc: 1." chc vi era una cura o provvidenza speciale dclla divinila, la

quale, ollrc razione del diriUo divino, seguiva I'uomo in lulli gli alleggiamcnli

della vita e suppliva al difelto di quello; 2.° chc vi erano dcgli dci , i quali

favorivano le passioni umane; 3." che vi era eredulo il dogma delPesislcnza

delTanima , della sua origine divina , della sua immorlalila, c dei premj

c dclle penech'essa avrcbbe ricevuli dopo la morte delcorpo; 4." chc di con-

tro a queslo sislema di provvidenza vi era un dio del male che tendeva a

dislurbare e ledcre ogni cosa.

Quel sislema di provvidenza moltiplice immaginala negli allribuli o caral-

teri dcgli dci c una conseguenza di quel senlimenlo di dipendenza assolula di

sopra avverlilo, in forza del quale I'uomo vuol essere assislilo c governalo in

ogni cosa, nclla quale si riconosca dipcndente; e qui nel caso concrelo I'uomo

elruseo allribuendo alia divinila una provvidenza di luUi momenti sopra s6

slesso, pare che voglia esprimere il pcnsiero di un governo giuslo e benefico

di quella. Vuolsi di poi avverlirc il dogma dell'esislenza deH'anima e della sua

origine divina, dell'anima die rapprcsenla la vila inleriore dell'uomo, e chc

dall'univcrsale dcgli uomini fu pur sempre riconosciula diversa dal corpo. La

sua origine fu crcdula specialmenle divina, perchc I'uomo ad ogni modo vuol

pure una comunicazione colla divinila, c perche forse non pole a meno di



L.V SOCIETA' ETRLSCA. 87

avvcrtirc la superioriu'i dcllc sue facollii intcllcUuali. II dogma dell'anima di ori-

gine divina coiidiissc (I) a quollo dclla sua immorlalitii, il (|ual(' dal suo canto

geiicio I'allro dei premj c dcllc |)cne iiclla vila avvcnire. Quest' ultimo dogma

sancisec 1' imputabilila delle azioni nella vila terrcna , smenliscc, come ne fu

gia rcso cenno di sopra , la ciedcnza in un fato assoluto, c colla vita oltre la

lomha prcmiata o ]iunita sccondo Ic opcrc, compic (|uciroidinc di giuslizia ri-

niasto iinpcil'cllo nella vila terrena, clie e invocato dalla costiluzione morale

dell'uomo.

Le forme orribili del dio infernale elrusco, sc non baslano per cscludere Ic

anime buone dal suo regno, danno poro indizio di severita di pene per le anime

malvagic; il die annunccrcbbe nn forte senlimenlo di giustizia: ma eonlutlo-

eio quegli uomini colloeando da poi la causa del male in un principio divino,

in qualelie modo lo Icgitlimarono, e con ci6 mancarono di fedc in un mini-

stcro d'intcra giustizia.

LiTiRciA. — luterpretazione della volonla degli dei, c quindi del tempio, dclla

adorazione e propiziazione e della espiazione.

La volonla conosciula della divinita e quella che deterniina i diversi alii

lilurgici, la quale sebbene per il motivo generale di adorazione non abbia bi-

sogno di spcciale interprelazionc
,
pure venendo cssa inlerrogala nci niolli

casi speciali cd essendo gli alii lilurgici che ne conseguono di indole conuine,

pare di far prcccdcrc la divinazione a qualunque allra parte della lilurgia.

La interprelazionc della volonla degli dei involge nella religionc elrusea una

istiluzione clie si applica inoltre alia vita politica, civile, domesliea , militare

ed agricola. Qucsla istiluzione e quella del tempio.

II demone Tagcle avrebbe inscgnalo che lulto il cieio e un tempio in cui

gli dei slavano al sellenlrione e riguardavano al mezzogiorno, a sinistra ave-

vano I'oriente, la parte della luce , del calore , dondc sorgeva il sole , la parte

benefiea, a deslra la parte infausla, dove la luce scompariva e sorgeva la nolle.

La direzione della guardalura degli dei era segnata con una linca clie si ehia-

mava cardine, quella della parte fausta all' infausla da un'allra linca che si

ebiamava decumana. Questc due lince s'interseeavano ad angolo retto, e que-

sta intersezione pare che fosse cio che faeeva riguardare il cielo cosi conside-

lato un tempio, -iwjc;^ un intersecalo da vocabolo greco e forse pelasgieo.

Questa intersezione formava quattro regioni. I segni fausti venivano dalla parte

(I) II (loginn dclla iintnorlnlila dcUnninia ncgli UDiniiii priniitivi pare rhe derivasse dalla

•Tcdenza th essa fosse di oiigine come di nalura divina.

Vol. V. 8
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sinistra, dalla deslra gli infausli. Uii icmpio era anchc una quanlila di cieio

conccpila in nicnlc dall'aruspice c segnata coUe due linee per prendcrc gli au-

spicj dentro il suo spazio. Qucslo tempio celeste, diviso in quattro regioni, cosi

onncopilo in nicnte c pronunziato con parole, era detto dai Romani locus ef-

fatus. Questo tempio era rappresentato anchc materialmenlc in terra, ed era

diviso con assi, cordc, tele. Ma fu anche costruilo un edifizio colic forme del

tempio celeste. La parte poslica o scttenlrionale sino alia linea dccumana for-

niava la cella. la parte anlica o nicridionalc era il vcstibolo od il pronao.

11 principio della divinazione etrusca , se la divinazionc romana clic tanto

niostra di csserne derivata puo rendere qualche cenno , ammetterebbe come

un palto tra gli del c gli uomini che interpellavano la loro volonta, il quale do-

vcva esscrc osservato da ambe Ic parti. Ma in questo concetto vi era , che se

gli dci avcvano fatlo pcrvenire un segno in un detcrminato niodo, erano anche

obbligati verso gli uomini che erano con loro in comunicazionc, di rcndcrc

compiuta la cosa significala per quel modo
,
quantunque la loro intenzione

fosse inleramente diversa dal fatto che era per lo stesso modo significato e

(|uantun(iuc Taccidentc o la frode avessero operate che qucgli che intcrprelava

la volonta degli dei nel tempio I'avcsse ricevuta in quel supposlo modo.

Se il modo con che era ricevuto un segnale degli dei avcva forza di deter-

niinare la loro volonta secondo quel modo, ne veniva naturalmentc che gl'in-

tcrpreli fossero mossi ad usare quel supposlo palto sopraccennalo della divi-

nazione in guisa da ottenerc un modo piii favorevole alia loro intenzione.

Per il pallo suddello tra la divinita interrogata e rintcrprete interrogante

ne veniva cerlamente che la risposladi quella fosse in rapporto coll' intenzione

di questo, e qulndi che come egli la intendeva, cosi fosse in cffetlo, dondc fu

posta un'attenzione speciale alle parole di annunciazione dell'auspicanlc, per-

che essa esprimeva il senso, sollo il quale la divinita era slala interrogata in

un talc oggclto, c quindi la parola teneva il poslo del segnale per chi diman-

dava di conoscere la volonta degli del per mezzo deH'interprele (1). Queste

Industrie o fallacie divinatorie che potrebbero essere di superstizione, se 1' in-

dole della rcligione stessa non le avcsse ammesse, danno indizio che il popolo

che la professava non avcva della divinita quel concetto di potcnza intera e

schietta che ci pare conformc alia sua nalura, ma ancora ci rivelano una ([ua-

lita ermeneutica, la quale c nello stesso ordine d'idee della inlerprclazionp

della legge secondo la lettera, secondo la strctta lettera c la stretta forma. Una

(1) Dionj'S. , II , 6 , zi-j './ rvj; s«v)); oiwviv Xx^'jj-;^
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siflalta inlerprelazionc si irova in vigorc nci diritio romano antico, dove era

sancito, chc clii noii iisava avanli al magistralo Ic precise parole deil'azione

di icgge, era deLvululo dal suo dirillo , e causa cadebat, cd e conformc alia

menle dcgli uoinini die non ponno ancora dai oasi concreli elevarsi ai prin-

cipj dirigcnti, dove la forma alia fine si sosliluisce alia sostanza, e ne diventa

tanlo padrona clic gli uoinini non hadano piii clie a (iiielhi.

Ma nel concetto del Icnipio non vi era soltanto un'idca liturgica; la forma

che rapprescntava la diniora degli dei fu trasportata a tutti i modi di vivere

importanli sancili dalla religione. La citlii , la casa , il letto, e quelP atteggia-

menlo solenne del niorto nel Iclto, ed i sepolcri furono costruiti o disposli a

loggia di tenipio. L'accanipamcnlo niililare del pari era cretto colic leggi del

tempio, ed i campi erano misurati e divisi pure in quella forma. Qui si niani-

fesla semprc quella tendenza dell'uomo ad uniformare gli atti della sua vita

secondo quello die crede essere la volonlii della divinita (jttxia mimina divum).

Pare die la forma del Icmiiio fosse lenuta per la limitazionc di spazio ollima.

pill gradita agli dii, perclic era la forma della loro dimora.

Ma circa aH'applicazione del tempio ai campi sono da considerarsi alcune

circostanzc die lianno riguardo al diritio di propricta. Trovasi negli Agri-

mensori o Gromalici {i) qucsto brano di Vegoja = Cum aulem Jupiter terram

Etruriw sihi vindicavit, jussilque melari campos, signarique ngros, ec. onde se

tliovc faceva misurarc e dividere, s'intende die volesse anche dislribuire. Qui

adunquc non sarebbe per una conseguenza di una vedula gencrale intorno al

diritio divino che la terra fosse possedula in nome di questo diritio, ma nel

concetto etrusco inlervicnc un alto specialc della divinita ad appropriarsi i

lerreni, a misuraili, dividerii o limitarli , e per conseguenza anche a dislri-

buirli. II possesso del fondo e adun(]ue specialmente , avvertitamenle di di-

ritio divino; la sua limilazione lo e del pari. Ma fu detlo or ora die la forma

del tempio era applicata pure ai campi^ il che riesce a dire che ciascun podere,

una vigna, un cainpo aratorio. un pralo, era misurato e limilalo (2) in forma

di tempio, coslituendo il tempio la limitazionc di spazio ottima, voluta dalla

divinita (-9). La limilazione qui applicata ad una cosa sacra con cerimonie

(1) Gromalici ivteres ex recensione Lncltinann. Diagraramata cdid. Rudorfflus. Bero-

lini, 18't8, T. 1, p. 5»0.

(2) Di faHo gli aiispicj erano presi anche nelle vigne e nei campi. I rcsidui di lerreno

ollre il tempio, erano divisi con special! limili delli iii/crsetiVi.

(3) Poiclic ogni lanipo , vigna, campo aialurio o pralo die fosse, era considerate come

\\\\ Icnipio, nc verrclibe die il (cinpio-canipo fosse per ragrimcnstira eirusca ed anche ro-

iiiana. die pare idonlica, la mcdcsiina cosa die la niappa delle tavole del ccnsimenio luilanese.
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religiose, con segni di limilc die crane sacri , assuincva un caraltcrc di sanlila

speciale. La religione con qucsta limitazione scgnava 11 possesso cd il non pos-

sesso, il proprio cd il non proprio , il lecito e I'illecilo, e quindi indicava i

confini del dirillo. L'uomo in qualunquc slalo di sviluppo della sua mcnlo con-

tcnipiatulo i dirilli altrui vi deve riconoscerc i confini dci proprj; ma in qucsta

limilazionc del tenipio emersc forsc il primitivo conccllo, il concetto matcrialc

del diiitto in gcncrc, quale era conformc alia mcnte di qucgli uomini, quel

l)rincipio giuridico di limitazione die si rilcva ncl dirittoromanonclladivisionc

deircrcdita (1), dove il nome dclla credila o palrimonio, hercluni od horctimi,

lia ill sc il significato di ehiuso o limitalo, e I'azione di dividere i diritli ere-

ditarj c indicala col vcrbo herciscere nclla familia herciscunda.

Non si conoscc in die proporzioni i camjii di Etruria fosscro stall prlma-

mentc divisi cd in quail circostanze, pcrclie non si conoscc il principio dclla

sociela etrusca', ma si puo dire ch'essi furono costitulti col concetto del lem-

pio, e cosi Pagrimensura avrebbc avuto origine dall'arusplcina.

Qucslc applicazionl del principio rcligioso del templo al possesso fondiario

eil alia agrimensura ponno far supplinienlo a quel poco die fu esposlo di so-

jira inlorno al diritto privalo di ercditii.

Dopo la divlnazione si richiedercbbe ora di parlare dell'adorazlone c della

propiziazlonc, dellc quail la notizla rlsullcrcbbc per Induzione da clo clic si

dice essere stato prallcato in Roma ad imllazione dell^Elrurla. Da qucsta fonle

per io seopo presente bastera di attlngerc che essa era molliplicc e compll-

cala, perelie, ollrc che ogni divinita aveva 11 suo speciale cullo, moltl alti di

cullo crano dcdlcatl a ciascuna dlvinltii. In questc diverse liturgle c da notarsi

specialmentc 11 culto bacchico, 11 quale riusci alia fine In quei baccanali che fu-

rono proibili dal senatoconsulto Marclano. Quesla mollipliclta di culto, sc c

una conferma di quel sentlmento rcligioso gia avvertllo die rendc I'uomo os-

sequioso In ogni alio dclla sua vita al prccetll della divinita che sono ancbe

quelli della morale , come egli la Intende , rivela pero in qualche sua parte

che esso non aveva della morale un sentlmento perfctto , conciossiachc per

vivere scmprc conforme al voleri della divinita abbia reso gll stessi del, fonle

della sua morale, peccalori In sua compagnia.

Viene di poi 1' espiazlone , la quale avrebbc dovuto tenere dietro alia divl-

nazione , che suolc essere la sua cagione , se 1' adorazionc c la propiziazlonc

(1) Xll Tabula;. Tab. V. Ul uoDibia inter licrcdcx pro porthirifjiis hcrcditalh ercta cifa

sunt, etc. D. L. X, T. II. FamilUc ercisaindw.'f-p'-o;, cbiiiso, slope. eJo'/Wj incliiudo.
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avcssc polulo preccdcre la divinazione. L'cspiazionc in Etruria pare che fosse

(•sterna, c noi primi tempi avvi traccia, come in mollc altrc religioni, che am

mcttessc i sagrifizj umaiii. Nel segiiito fu ricevuta una vittima siipplentc detta

in latino mclior anhmi, la quale era un animate (I).

I sagrifizj uniani nella liturgia ponno csscre considcrati nello stesso oi.line

d'idee che la pena di mortc dci codici criminali, delia pcna di morlc quando

il motive della pena non era tenulo esserc il danno della soeieta da prevenire,

ne la spinta criininosa da frenare, ma bensi la vendetta per il male eommcsso,

cd oggidi nel medcsimo concetto I'espiazione morale o la restituzione dell'or-

dine morale leso. La differenza , ma non essenziale, elie csiste tra il rito e la

pena, si c die la |)ena dejie leggi criminali pcrcuolc il solo individuo colpc-

vole, ma nella liturgia cspiatoria i)u6 essere tenuta tutta una socicla colpevole,

ed il sagrifizio cadcre sopra un individuo per se innoccnte , nia solo reo in

eausa di sociota solidale. Fuori di cio, nell'un caso si faccva una supplica-

zionc c nciraltro si escguiscc un atto col nome di supplizio per placare la

divinila per un pcccato commesso o per ristaurare I'ordine morale e divino leso

per un delitto perpctrato. Quesla eguale dcnominazione avverte deUMdenlila

del concetto.

L'cspiazionc del pari che 1' adorazione c la propiziazionc era molteplice e

complicata si per la molliplicita degli del , come perche essendo esterna era

lacilmcnte portata ad applicazioni speciali per i singoli casi.

Ma per i cenni che si hanno intorno ai fulmini prorogativi , sembra che gli

Ltruschi opinassero non csscre possibile di torre a certi segni divini intera-

mente la loro forza, ma soltanio era dato di protrarne I'azione. Questo indizio

(li espiazione imperfclta , d' incsorabilita finale della divinila , se fosse ccrto
,

sarebbc un fatto assai uotabile nella storia dcllo spirito umano. II dogma della

dispcrazione , se ha potuto formarsi nella testa di alcuni uomini , non fu mai

accollo dal gcnere umano, ne da un popolo inlero. L'uomo in gcnerale vuole

sperare, e quando non puo ritrovare un oggetto di speranza col rngionamcnto,

lo cerca colP immaginazionc. Non pare quindi molto probabilc che in una re-

ligione immaginata dagli uomini sia stato alia On fine chiuso 1' adito in modo

(1) CominenUuii in f''ir(jil. Scnianij etc. Servii, Comm. in /F.neid. V, 483. 0\id. VI, IG2.

La mclior nniiiia del linilo in luogo deH'aninia iminna da indizio di sagnfii-j inuani prere-

diili. La pruciiniliu fiilijiiritoiKin sonibia clio fosse oondolla dull' idea die gli di'l irrilali

I'sigcssero propriamenle il sagrilizio deiruoiiio, il quale era supplito mediante simholiclic

lappresonlazioni scttjndo le Iradizioni di Valeiio Anziate. Arnob. (uk\ rjcn. V, 1.
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sistomatico alia spcranza , alia riconciliazionc colla dlvinlla, ossia all' intcra

procurazionc dei scgni sinislri.

Qucsta, per quanto fu possibile di raccoglicrne ic notizic, e apprcsso a poco

la religionc elrusca considcrala dal lato dcUa presenlc qucstionc. Essa i! pan-

tcistica , come tuttc Ic rcligioni polileisliclic, c dualistica come la piu parle

delle rcligioni immagiiialc dagli uomini. II pantcismo rendc apparenza di una

assidua cura della divinila sopra Tuomo, ma ad un tempo divinizzando lulli

gli allcggiameiUi iimani tciule a giusliGcare qualunque passionc dcll'uomo. Av-

verte i coslumi umani , ma la sua morale non c clic istintiva e spontanea; non

dii indizio di aicun principio medilato o dcpuralo. In Etruria 11 cullo bacchico

clic riusci ai baccanali del senatoconsulto Marciano, depone della connivcnza

della divinila nelle passion! dell' uomo. II dualisnio e un tcntativo di spiegare

il male sulla terra, cd indica nella religione elrusca la non piccola parle die

Fuomo allribuiva al principio malo neirandamento delle cose del mondo. II

panteon clrusco appare ordinalo nci rapporti di quesli due caratteri della re-

ligione.

L'anima immorlalc, impulabile delle sue azioni dopo la sua separazione dal

corpo , darebbe cagionc di potere perfezionare il sislema morale coi premj e

colic pene al di la della lomba : ma la morale difellosa del pantcismo cd il

principio malo elcvato a divinila non permcllono qucslo perrezionamenlo nclla

Vila fulura, c TcspiazioTie pur valida con mezzi cslerni impcdiscc anche nella

morale riccvuta 1' emendazione interiore dell' uomo. In fine , vi ha nclla reli-

gione elrusca qualcbe cosa speciale che sembra improbabile , se fosse slalo

veramcnle inleso nci termini clic si presenta, cd e il caratterc che ricsce in

line incsorabile della divinila.

Da questa specialita in fuori le indicazioni inlorno a qucsta religionc e Ic

osservazioni fatlevi sopra ponno appartenere od applicarsi anche ad allre re-

ligioni formate dagli uomini: ma e natural cosa che 1' idcnlita dello spirito

umano in circoslanze simili abbia dali simili risullamenti.

Arti, Lettere, Scienze, Costumi, Morale.

Ollre I'etrusca disciplina che riguardava la divinazione, assai pochi cenni

si hanno inlorno alia coltura inlcllettuale degli Etruschi, dondc si possano fare

iuduzioni pel presenlc argomenlo. Quello die vicne rapprescntato inlorno ai

lavori darle trovandosi in una gran proporzione applicato ai monumenti se-

polcrali, significherebbe una gran riverenza per i trapassati, la quale involgendo
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scmprc un senlimcnto di religione c di picla, si accompagna pur anclic con

qufillo di morale c di giuslizia.

Si vorrcbbc discorrere da poi dcila Iclleralura propriamcnlc dclla, la quale

rapprcsentando sempre i senlimenli del popolo clie la produce, ha pure alcuni

rami in cui esprimc con maggiorc cvidcnza il sense morale. La lirica sccondo

la qualilu degli oggcUi celcbrali , 1' cpopea |)urc sccondo la nalura dell' avve-

nimenlo Irallalo ed i carallcri clie vi sono rapprcsenlali
,
ponno dare indizio

di questo scnso morale piu o meno rello. Ma la drammalica, siccome quella

clie introduce la sociela in azione, pu6, per un caso clie si dcplora e si delc-

sla, per un fallo clie si disprczza o si mclte in ridicolo , fare sostiluirc nclla

menle per ncgazionc o per implicila conlrap|)osizione la sociela clie si ama e

si desidera, la quale per conseguenza e conforme all'ideale che si tiene per

migliore secondo il proprio concetto di morale e di giustizia.

Fa meraviglia come del popolo ctrusco, clie pare sia stalo cosi colto nelle

arti e dove la nobiltii romana soleva mandare in cducazione i suoi figli prima

che venisse il costume di farli istruirc dai Greci , niun monumcnto c quasi

niuna notizia Icttcraria ci sia stata Iramandata. Imperciocche
,
per taccre dei

canti lilurgici, dalle storie ctrusche in fuori , rammentate da Varrone (1), le

quali non conosccndosi in quale forma erano stese , non si sa se appartcnes-

sero ad una vera letleratura (2) , apprendiamo soltanlo da quel dolto che vi

f'u un Volnio die scrisse (3) Iragedie. Ma e detto che questo scrittorc vivcsse

in tempi posteriori all'Etruria indipendente, e si porta anche opinione da lalu-

no (4) che fosse contcmporaneo cd amico dello stesso Varrone; il che se fosse

stato
,
qucllo scrittore avrcbbe appartcnuto piuttosto alia sociela romana che

aU'etrusca, od almeno non avrebbe forse potuto piii rendcre una sehielta

esprcssione dclla letleratura ctrusca. Oltre a qucsta notizia si trova mcnzione

dei vers! fesccnnini. Questi versi, cosi chiamali da Fescennio, terra d'Etruria

sul Tcvere , erano eomponinicnti pieni di sarcasm! , d' ingiurie e di osccnita

,

solcvansi cantare appo i Roniani , Ira le molte occasion! . massime nelle fe-

sle nuziali. ISon aecade di far commenti sopra 1' osccnita di questi versi, pcr-

che la Icsionc della dcccnza c del pudore e una violazione, la quale, comun-

que rislrctta ad una sola parte del dovere, percuotc pcro anche il principin

(1) Ap. Censor, l)i' die luilali, 17, 6.

(2) Muller, T. I, f^orcriiiiifniiKjj ec. p. 6 c n. 14.

(3) De L. L. ex edit. .MulIcr, L. V, c. 88 . . . iil f^ulniiis, qui Iragmdias lusctts scrifiseraL

Miillcr, IV, », I. n. 1.

(4) Orioli, Giornule Jraid. L. c
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del dovcre in gciicrc. Ma la maldicenza, il sarcasmo, lo sclierno professati per

sislcma cd in niolte occasioni, come la rinomanza di qucsli vcrsi scmbra an-

nunciarlo , rcndono tcslimonianza di un costanle poco rispcUo alia vcrila , e

qui per consegucnza ancho alia giustizia ciie n'e un'applicazione.

Ma la mancanza di IcUcralura in un popolo clic sia gia avanzato nclla vila

civile non sarebbe per la presenle qucslione un fenomeno senza grave signi-

ficalo. Esso polrebbc suggerirc 1' idea che maneo a questo popolo quella forza

di sentimcnto inlorno atle grandi queslioni della vila e dcUa sociela clic pur

suolc prorompcrc anciie in uianireslazioni letterarie. Ma (]ui puo sorgcre la

dimanda, se I'Elruria all'epoca che perdetle la sua indipendenza non fosse an-

cora in quel periodo di azione in cui TaUivita di un popolo e tutla assorbila

a costiluirsi od a farsi potcnlc e grande, ovvero se non avesse dovulo loUare

conlro frequenli c prepolenli assalti eslerni , e fosse perita prima di raggiun-

gcre la civilla delle lellcre , oppure sc un' indole speciale della societa arislo-

cratica elrusca avesse lasciala poca facilila ad uno sviluppo lellcrario , come

avvennc p. e. nella societa spartana. Ma TElruria aveva pur coltivalo con suc-

cesso lo belle arti
,
perchc i monumcnli che cc ne rimangono lo alteslano , c

dove Ic arii sono in llore, per la medesima nalura delle facolla che si svilup-

pano ivi sogliono prosperare le Icllere. Donde adunque colcsla asscnza di let-

teratura? Forse locco all'Elruria I'egual sorle che pare toccata a Cartagine,

dove riesce sempre incredibile che fosse mancata quasi ogni lelleralura , c

quindi che forse la sociela romana soffoco in Etruria , siccome piu facil cosa

che i monumcnli delle arti, monumenti e notizic letterarie.

In questa societa egualmente non appare alcun indizio positive di collura

filosofica, a meno che non si voglia tenere per anlica filosofia saccrdolale una

certa dotlrina sul Genio e sul Lare, od inlerpretare con Seneca eerie proposi-

zioni della scienza fulgurale coi principj della filosofia stoica, ovvero ammet-

terc la congettura che vi fosse accolta la filosofia pitagorica (J). Ma la filosofia

suole emergere in un popolo dopo tuUi gli altri sviluppi intelletluali, e I'Elru-

ria politica pole piu facilmcnte aver cessato di esislerc prima che fosse per-

vcnula al grado di civiltii da professare filosofia.

Procedendo ad altri indizj dell' idea del diritto , vuolsi por mentc ad una

parlicolarila di costumi in riguardo allc profcssioni. In ogni societa, lasciando

stare le prescrizioni di diritto, come sarebbe il sislema delle caste che appar-

tcngono alia parte legale dirella di questa qucslione, I'opinione suole pronun-

ziare alcune professioni onorevoli ed altre no , alcune degnc di ogni ingenua

(1) Miiller, IV, 8, ft.
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persona , ed allrc no. Questa distinzione ( non si parla giili dei mestieri ab-

bielli
,
per i quali in luogo di uno sde};no di classe |»u6 nascere un sense di

ribrczzo ) non puo cscludcrc un scnlinicnlo im])Iicito di differenza di condi-

zione che puo andare sino alia differenza di personalila. In questa distinzione

di opinione vi ha una condizione di piii c meno, che un popolo liene per in-

genue un numero di jjrofcssioni maggiorc che un altro. Un palrizio romano

non csercitava la mercalura; ogni Alcnicse, anclic eupatride
,
poteva suonare

il flauto, danzarc, correre nello stadio olinipico; i Romani facevano esercitare

la musica e la danza dagli allri, facevano combattere i gladiator! , ed essi go-

vcrnavann = Tu regere iniperio pnpulos liomane memento (l). In Etruria j)cr6

vi erano istrioni e commedianli , anzi il nome d' islrionc (isler) si dice etru-

sco; vi erano suonatori e danzatori , i quali non di rado erano chiamati a

Roma ad prociiranda prodigia. Si dimanda ora se questc persone, le quali fra

glingenui Romani non si Irovavano, coslituivano in Etruria un ccto a parte,

oppurc uscivano dal coniune del popolo? Gli ordini aristocratic! che pare pre-

valessero, come fu osservato di sopra , sino alle battaglie del Vadimone, cioe

sino agli ullimi lempi delP Etruria fedcrale, depongono giii di per se contro un

esercizio di qucsle profession! comune a lull! gli ordini di persone. Ma in Etru-

ria (2), e detio che i giuoclii, come la danza armata, la lotta, la corsa, erano

esercitate di solito da! servi o da uomini di grado inferiore, e costiluivano una

classe dislinta di giuocatori. I gladiator! pugnavano ai banchelti dei grand! (3).

II Lanista, o capo dei gladiator! , era di origine clrusca (4). Quest! spettacol!

di gladiator! durante le cene non abbisognano di considerazione per vedere in

che conlo tenessero que! signori la natura umana. Ma vuolsi anche considerare

che questa veduta non era parlicolare a loro. che era comune ad altrc so-

cieta, die era una conseguenza della schiavitu delTuomo riconosciuta allora

dal genere umano.

Se vi era adunque un ordine di persone che teneva le profession! sopra in-

dicate indegne della sua condizione , vi ha in cio stesso un crilerio che oltre

ailc forme dello Stato , vi era anche un'opinione in appoggio d! ((uesic , che

sanciva una differenza di condizione, c per quei tempi si puo dire anche una

differenza di personalita.

(t) Le favole atellane rappresenlalc dai giovani patrizj romani non erano vedute dal pub-

blico. Schober, Die alellanisclun Scluut.ipielf.

(2) MiiUer, Die Dr. IV, 8.

(3) Athencus , IV, lb3. Tij twv uoMjii/m'/ Six; oJ fjovov jv rxvnyjpiat vixi Bionpot; intnoO/zo

(*) Isidoriis, Orig'j. X. Liinista, (jladiator i. e. caniifex lusca lingua appellatus.

Yol. V. 9
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Ma in Elruria vi era anche un'opinionc opposta, ed era chel'elrusea disci-

plina non potesse essere imparata che dai nobili, il che perun'argomcnlazione

convcrsa conferma I'asscrzionc ora enunciata.

In quanlo alia moralita del popolo, come segno indirello dell'idea del dirilto.

oltre a quel diverlinienlo dei gladialori ora accennato , vi hanno alcune indi-

cazioni degli scriltori die danno accusa agli Etruschi di uomini niolli, obesi,

dati ai piaccri della tavola, effeminali. 11 fatlo dei Baccanali, i quali, sebbenc

Livio diea (1) che fiirono inlrodotti in Etruria dai Greci
,
pure presero tanlo

sviluppo in quel pacse, parrcbbe indicare che la moralita pubblica era gia di-

sposla ad accogliere silTatte turpiludini. E qui torna in acconcio per la pre-

sente quislione di confermare quello che fu gia dello circa all'oscenita dei

versi fescennini. Cio nonostant(^e debito anche di considerare che siffatti disor-

dini niorali in un popolo, il quale ha potuto per 1' indole della sua religione

crearsi degli dei che erano anche indulgenli alle passioni dell'uomo, non hanno,

per la condizione intellettuale del medesimo popolo e per il carattere religioso

che copriva qucsti stessi disordini, tulta quella gravita che avrebbero in uno

Slato, in cui la morale fosse stata ridolta a dottrina e non fosse stato ricevuto

un culto di siffatte divinila.

In fine, la moralita etrusca fu anche contaminata da una pirateria abituale,

c negli altri rapporli esterni, tranne nclle ultime loro guerre di difesa, non manca-

rono gli Etruschi di usare quelle violenze che davano indizio, come essi pones-

sero la forza in luogo del diritto, se forse non stimavano in quel tempi che la

forza, come dono degli dei, non fosse la stessa eosa del diritto.

Tale sarebbc stata la societa elrusea. In essa il pensiero legale vestendo le

forme del precetto o del diritto divino avrebbe fondata e governata la fami-

glia, governata la tribii, ed accompagnando queste due istituzioni a formare

la citla, Tavrebbe pure retta piii o meno con rigore secondo 1' avanzarsi della

societa. Cotesta societa sarebbe stata di forma aristocratica, si perche i rap-

porti della famiglia e della tribii ne prepararono gia per se i germi, e si per-

che la conquista del territorio distinse in condizione di signori e di vassalli i

vincitori ed i vinti. Questa preminenza , risultante da una superiorita fisica e

morale, fu aceolla come espressione naturale, fu tenuta per legittima , c pero

il diritto divino la sanciva.

In tal modo si costituirono i diversi Stati di Etruria. Ma la comunanza di

origine e la probabile conseguente somiglianza del vivere sociale e civile

(1) X.\X1X, 8.
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polcvano dcterminarii a riunirsi in un corpo solo. Qucsla riunionc pole anche

csserc voluta o lentala da qualcuno degli Slali coirassoggettamcnto degli altri;

ma forse dopo alquanle espcrienzc requipollcnza dcllc forzc degli Stali singo-

lari non perniisc la riunionc ciic ncllc forme dclla fcderazione. II caraltere ari-

stocratico delle parli componenli dovcva tradursi nel lutto fcderale. Sembra

pero chc nel processo del tempo avvcnissero nei singoli Stali altcrazioni poli-

ticlie da ledere Tintegrilu del sislcma arislocralico , le quali potcrono anciie

influire sul caratlcre della fcderazione. Nondimeno vi ha traccia clie I'aristo-

crazia, piu o meno forte bensi, ma pur scmpre nel suo caraltere, si manlenesse

sino agli ultimi tempi del corpo fcderale. Le altcrazioni ora acccnnale furono

cagionc per avventura anclie di un tramulamenlo di cgemonia (poiehe una

egcnionia vi ebbe in qucsla fcderazione)
,
quantunque non avesscro operato

una mutazionc essenziale negli elcmenti dclla societa civile.

I rapporli del corpo etrusco colic nazioni slraniere erano govcrnati dai trat-

tali positivi , ma fuori di qucsti trattati non pare che la menle del popolo si

fosse bastevolmcnlc svolta da formarsi 11 concetto da riguardare le altre genii

come fossero di una condizione naluralmente rlspeltabile.

Qucsto stato giuridico della sociela era sostenulo da un sistema religioso

,

chc lo soccorreva in quella parte dove 1' azione del diritlo civile non potcva

giungcre, ed era appoggialo o piuttosto era il risultamento del grado d'intelli-

gcnza e di morale che era nclla popolazione. Ma le credenze di una religione

politeistica chc insegnava panleismo c dualismo, comunquc comprendcsse

anche il dogma deirimniortalita dciranima e delle azioni impulabili, non polc-

vano coslituirc un sistema perfelto di morale, e I'cspiazione esterna che si ac-

compagnava co'suoi dogmi toglieva anche forza al principio morale da essa

professalo.

La moralita del popolo, e con essa quelle espressioni che provengono dal

sentimento, naluralmente si foggiavano sopra le credenze di qucsla religione

c sopra i rapporli doniestici , soeiali e civili, effetto e causa ad un tempo, pcr-

ehe qucsle credenze e quesli rapporli erano una creazione od un risultamento

dei scnlimenli e delle opinioni, dei costumi e degli atteggiamenli della sociela.

La sociela elrusca se ebbe il sentimento dclla giustizia, tenne in conto di

legittima anche la forza, e se ebbe la conoscenza del male , lalvolla gli portd

indulgenza o la scambio per bene.

Essa fu una sociela di privilcgi; e questi privilegi pare che durassero sino

aU'estinzione della vita politica del popolo. Ma gli uomini sogliono accoglicre,

come fondanienti di diritto, le dislinzioni natc nelle circostanzc in cui sareb-

bero emcrse quelle del popolo etrusco, le quali pero se prevalsero in lulla la
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sua vita polilica, lasciarono anclic intravedcrc, clic sc la vita non gli fosse

slala lolla, avrcbbe poluto svilupparc allrc isliluzioni.

Una tale socicla fu come pote essere, o come sogliono essere parecchic altrc

sociela riconosciutc al metlcsimo grado di eivillii. Vero c die questa somiglianza

precede in parte da cio, ciic la sociela etrusca fu in qualche modo redintegrata

per congellurc formate per speculazione sopra un jjresunto andamenlo di cose

umane e sopra la condizione analoga di altre societa gia note; ma se la parte

di (luella sociela clie ci fu dato di conoscere per notizie positive, non die con-

iraddire a quelle speculazioni ed a quelle induzioni , si moslrassc conforme e

consentanea alle medesime, ci parrebbe che un allro appoggio sarebbe sommi-

nistralo a quelle congetlure.



DELLA

SISTEMAZIONE DEI LAGHI DI MANTOVA
PER LIBERARE LA CITTA' DALLE INOISDAZIONl

E PER MIGLIORARNE L'ARIA E LA NAVIGAZIONE

MEMORI.l

DELL' INGEGNERE ELIA LOMBARDINI

Leila iiell'adiiii.nnza delT I. R. Islilulo nicdesinio il i;i dicembre IB83.

La sistcmazione dei laghi di Mantova e del corso del Mlncio da cui vengono

formali ha per iscopo, oltre alle vedule strategiche, i mezzi di liberarc la ciltii

dalle iiiondazioni cui va soggetla per elTctto dei regurgiti del Po in plena ed il

miglioramenlo deH'aria e della navigazione, la quale rinianc inccppata in occa-

sione di magra per difetto di profondila, parlicolarmente all'ingressodel Porto

Catena di Mantova. Avcndo dovuto da oltre dieci anni oecuparmi dello studio

dei progetti relativi, siccome trattasi di provvedimenti che intcressano in grado

eminente la prosperita terrilorialc e di quislioni d'arte alquanto involute, sullc

quali vi furono non pochi dispareri fra i piii distinli idrauliei di quesli ultimi

tempi che presentarono proposte, o presero a disculcre quelle fatte da altri, ora

che taluno di que'progctli va ad averc esccuzione, reputo opporluno di porgerne

succinic ragguaglio a queslo Corpo accadcinico, la cui istituzione ha appunto

per oggcllo precipuo silTalli niiglioramcnti.

L'antichissima citta di Mantova venne erella sopra alcuni cumuli di tcrreno

elcvato, i (juali anche in origine dovevano essere circondali da stagni perma-

nenli formati dalle cspansioni del Mincio. II fiumc, escito dal lago di Garda

prcsso Peschicra, discende con rapido pendio cd incassato in profonda vallc fra

terreni diluviali fino a Rivalta, d'onde, perduto il suo declivio cd allraversati i

bassi fondi ne' quali rislagna, passa a scaricarsi nel Po prcsso Govcrnolo (().

(I) In una ^o^a alia niia Mcmuria pubblicala nel I8'i5 sollo il tilolo ^tlre osseixnzwni

ml Po, ho (limoslralo, all'appoijgio di im documenio doll' anno 1048, come anclie allora \i

fosse un lago di Mantova, e quindi I'insussislenza di quanio asseriscono il Cronista Buona-

mente Aliprandi del secolo XV c lo slorico Platina del seeolo XVI, che avanli alia co-

struzione delle chiuse non vi fosse lago, ma sole pralerie ollre I'alveo del Mincio. Sc si
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Vuolsi da taluno die questa sua foce siasi aperla dopo il secolo V e forse dal-

Tarte: die il priinitivo suo corso seguisse, partendo dalle vicinanze di Governolo,

quelle del Fissero e del Tartaro, e die con questo sboccasse in mare per le cosi

dctte Fosse FiUstine, le quali si sarebbero escavate dagli Etruschi che cbbero

doniinio in Manlova. Veduto per allro che Plinio nel descrivere le foci del Po

acccnna alie Fosse Filisline, siccome alimentate dal Tartaro, senza parlare del

Mincio, e che invece annovera queslo fra gli influenti del Po , si avrebbe con

cio fondamcnto di credere che a'suoi tempi la foce del Mincio corrispondesse

aU'odierna sua posizione.

AUorche nel secolo Xll i municipj ddl'Italiasettentrionale, spiegando dopola

pace di Costanzauna energia ed intelligenza straordinaria, operarono que'mi-

racoli d'arte che anche oggidi attraggono Tammirazione delle piu culle nazioni,

i Mantovani non ristettero dal seguire resempio dei lorovicini. IVeirannoll98

il cclcbre architetto Alberto Pitentino intraprcse I'erezione di quelle grandiose

dighe, che sostenendo presso Mantova le acque del Mincio. formano il lago supe-

riorc, il quale si estende finoaRivalta, regolandone il deflusso con unben in-

teso sistema di scaricatori ed utilizzando il salto delle acque per stabilirvi nu-

nierosi opificj. Con una chiusa di ristringimenlo eretta a Governolo presso la

foce del Mincio in Po si venne contemporaneamente a rialzare le sue acque e

ad accrescerc la loro cspansionc al disotto delle inentovate dighe, formandosi

in tal modo il cosl detto lago di Mezzo ed Inferiore.

Con quelle opere che manifestano il sonimo ingegno di chi le propose e le

diresse, si provvidc alia maggior difesa di Mantova ed alle esigenze dell'indu-

stria che in que' tempi era giunta ad un grado sommo di prosperita.

L'anno 1394 venne ricostrutta la chiusa di Governolo in due luci con travate,

a quanto sembra, per fini strategic!, onde stabilire, occorrendo, un salto che im-

pcdisse il passaggio a navi nemiche c fors'anche per arrestare I'ingresso delle

acque torbide del Po in occasione di piene, le quali vanno rialzando il fondo

dci laghi e ad accrescere le cause d' insalubrita dell' aria.

consider! la profondita che doveva in allora avere il bacino dei laghi di Mantova avanti che ve-

nisse rialzalo dalle lorbide e dairaccumulamento delle radici di canne ed erbe paluslri co-

stituenti un miscuglio della polenza di oltre Ire metri fino a raggiungere la ghiaja viva del

sottofondo; che la platea del sostegno di Governolo, stabilita nel 1609 a circa un metro al

disoUo di quella dell'antica chiusa, corrisponderebbe all'incirca al fondo medio del Poante-

riore alia coslruzione della chiusa stessa, e collimerebbe coU'odierno fondo del Lago Inferiore

alia Palata, ossia Ponte di S. Giorgio; se ne polra inferire che il livello delle acque del Po

anche nelle massime magre avrebbe sovrastato in notevole misura all' antico fondo dei la-

ghi, per cui le acque del Mincio rigurgitate dovevano ivi spandersi in forma di stagno

pcrmanenlc , cui si sara dato appunto il norae di Lmjo di Manlova.
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In vista dcllc difllcolta die la navigazionc inconlrava nel supcrare la delta

chiusa, dopo die i Milancsi ebbero applicato ai proprii canali il meraviglioso

loro trovato dclle conche, una pure ne vennc costrutta I'anno 1609, conligua

alia antica chiusa di Governolo, da! distinlo ardiiletto Gabride Bcrtazzolo, che

in una dotta Rdazione in quell'anno stampata da i piu interessanti ragguagli sulla

condizione dci laghi di Mantova per que'lcmpi c per gli anlcriori (2).

II fine precipuo della nuova conca era di facilitarc il passaggio delie bardie

nialgrado la dilTerenza di livello ehc si fosse stabilita mediante le travate della

chiusa, particolarmente in occasione di magre, onde ottenere la profondita ne-

cessaria alia navigazionc. II Bcrtazzolo aveva pure in vista di far uso di quelle

iravate, da rialzarsi mano mano che crescevano le acque del Po, onde inipedire

I'ingresso alle torbide di questo (3), niisura che aH'atto pratico sembra siasi ab-

bandonata, o per difficolta d'esecuzione, o per non pregiudicare la pesca, cui

quelle torbide si considerano da taluno favorevoli.

In essa Rdazione osservasi come dopo essersi raccolto il Po in un ironco

unico arginato, gli interrimenti dei laghi inferior! di Mantova abbiano proce-

dulo con maggiorc rapidita (4), disordine che ebbe a rendersi piii sensibilc ne-

gli ultimi tempi con progressivo danno della pubblica salute a cagione dell'ac-

cresciuta superficie del fondo palustre soggetlo ad alterne emersion! dalle acque,

e della mal'aria che ne e conseguenza, specialmente sul terniinare deU'estate.

Molti furono i progetti che si idearono per portarvi rimedio, i quali possono

distinguersi in due classi, secondo che eraiio intesi a raggiungere lo scopo o

colla permamente immersione delle gronde palustri o colla loro essiccazione.

Alia prima classe appartiene quello delle steceaje proposte fine dal 1693

dal venelo matcmatico Moscatdli onde rialzare il pelo d'ucqua del Mincio,

partilo fin d'allora disapprovato dal Baratlieri e di poi dal padre Lecchi.

(2) Discorso del si'j. Gabriele Berlazzolo sopra il jiiioio sostegno che a sua proposia si

fa appresso la Cltima di Governolo, ec. Mantova, 1609.

(3) Discorso precilalo, pag. 68.

(») Nel discorso precilalo, pag. 37, 11 Berlazzolo asserisce che 130 anni innanzi, quindi

intorno al 1480, si sarebbe sul Mantovano raccollo il Po in un ramo unico, contenendolo

fra argini. Siceome fino dul 1.300 circa sarebbesi inalveala la Scccliia e porlala a sboccare

in Po presso S. BenedcUo, lio nolato nclla inia .Meuioria SaU'idrautiia condizione del Po

nei couloriii di Ferriira
,

pag. 10(.MiIano 1883), come dovesse essere presso die <»ii-

tcmporaneo il chiudlmento degli anlichi rami denominali Po Vecchio e Zara, e del ca-

nale arlificiale detto Twjlinta, operazione die avrebbc corrisposto alia riunione del Po

neU'odicrno ramo nnico, dello un tempo Larione o Largione. Dalle Memorie ddl'Abbazia di

S. Benedetto, die aveva posscdimenti estesissimi in que' contorni , si potrebbero ricavare

dati positivi intorno a questo pimto die int«rcssa la storia dd Po.



72 DELLA SISTEMAZIONE DEI LAGIII DI MANTOVA.

RidoUesi in condizione di sommo dcpcrimcnlo tanto I'antica cliiusa quanto

Tanncssa conca di Governolo, pel mcdesimo principio se nc sarebbc inlrapresa

nel 1752 la ricostruzione in una localitii prossima, la quale opera per altro

venue di poi sospesa d'ordine sovrano.

Piii innanzi si accennera all'ullimo progetto di questa specie c cioe alia

diga Chasscloup, la quale in breve andrebbe ad esser eompila.

Alia seconda classe dei progetli per cssiccazione appartiene quelle del co-

lonuello e matematico Lorgna^ presentato nel 1770 alia Reale Aecademia delle

scicnze di Manlova, di inalveare cioe il Mincio in un canale unico arginalo e

di essiccare le gronde lalerali dei laghi con canali di scolo; progetto ricono-

sciuto d' impossibilc csecuzione, specialmente per la permeabilita di quel ter-

reno paluslrc.

Quanlunque il Mari fosse fra gli oppositori a tale progetto, egli altro ne pro-

poueva coi medesimi principj, che includeva il loglimento delta ehiusa e della

conca di Governolo coU'abbassamento del letto del Mincio e suo incanalamento

nei laghi, deprimendo a comodo della navigazione la soglia di Porto Catena.

A tale progetto fece viva opposizione il padre Lecchi in vista delle diffi-

colta di sua csecuzione, che invero avrebbe alquanto esagerate, come pure il

colonnello Baschiera, per cio che concerne la difesa della fortezza di Mantova.

Allro progetto vi fu nel 1807 del colonnello Godinot de Villair, diretlore delle

forlilicazioni di Mantova, il quale proponeva nientemcno che la diversione di

una parte considercvole del Mincio nella eosi detta Molinella o Fossa di Poz-

zuolo, con die, oltre allc difQcolla di csecuzione, si sarcbbe sconvolto il sistema

degli scoli, delle irrigazioni e della navigazione del Manlovano.

A questa classe appartiene finalmente anche la proposta del distintissimo

ingegnere Dari fatta nel 1828 di divertire la foce del Mincio da Governolo a

Scrravalle, della quale si parlera in appresso.

Con dccrelo 20 giugno 1805 Napolcone ordind che venisse reso navigabile

il Mincio dal lago di Garda alia sua imboccatura in Po.

Gil ingegneri Masetti e Somenzari presenlarono ncl 1806, insieme ad una

Memoria, il progetto sommario per un canale laterale al fiume, dopo avere di-

mostrata Timpossibilita di stabilire la navigazione nell'alveo di questo, attesa

la rapidita del pendio e la limitata sua portata.

Aggiornatosi il progetto in vista del notevole dispendio richiesto, il quale

calcolavasi di oltre dieci niilioni di lire di Milano, nell'aprile 1850 venni inca-

ricato di ripigliarlo in esanie pel caso che si fosse trovato di darvi csecuzione,

il che feci mediante una Memoria che nell'aprile di quell'anno rassegnai al-

ri. R. Direzione Superiore delle Pubbliche Costruzioni in Verona.
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In queslo sciillo accennava io pure alle difficolla ciic opponevansi a ridurre

navigabilc il Mincio, sia con un sislcnia di pescajc accompagnatc da conche

lalerali, sia coii opeic di rcgolazionc c risliingimcnlo delPalvco; c rispelto al

canalc latcrale proposto, indicava quali modificazioni avrebhc giovalo inlro-

durvi per migliorarne tanlo randamento clic il profilo longiludinale.

Dopo d'allora vennc coslruUa la strada fcrrala da Manlova a Verona, e suc-

cessivamcnle decrclata la eostruzione della iinea lirolese nclla vallc delPAdige

la quale va in breve ad intraprendersi. II progcUo quindi del canale naviga-

bilc del Mincio avrcbbe cosi pcrduto dclla sua importanza , in quanto che al

cominercio dcH'Adrialico c del Po col Tirolo c colla Germaiiia Cenlrale sa-

rcbbc di giii provvcduto colla nuova strada ferrata; e supposlo pure che do-

vessc esservi qualchc economia nci irasporli coll' ideata Iinea navigabilc, sem-
bra che non possa esscre tale da bilanciarc il nolevolc dispendio richieslo

dalla sua eostruzione. Siccome in quella Memoria ho toccato i rapporli che

il progetto esaminato poleva avere con altri relativi alia sistemazione dei

iaghi di Mantova ed a qucllo specialmente che aveva per iscopo di liberare la

cilia dalle inondazioni del Po, scopo che a mio avviso si avrebbc poluto rag-

giungerc con mczzi assai piii semplici che non erano quelli da prima pro-

posti, ne riporlcro qui un brano che valga a porgere un'idea adequata del

mio pensicro, prcmctlendo alcuni dati slatistici sul Mincio supcriore in essa

Memoria esposli.

DaU'cmissario del lago di Garda nelle fortilicazioni di Pcschiera alia sua

foce nel lago supcriore di Mantova la lunghezza del corso del fiume c di

mclr. 4H60, con una cadula totalc di melr. 49.70 fra i livelli del pelo or-

dinario dei due Iaghi. La sua pendenza media per chilometro e quindi di l'",207,

la (|uale varia fra il limite minimo di 0'",12, e di 3'", 10.

La superfieie del bacino scolante nel lago di Garda e di chilomelri quad. 2044,

e la superfieie del lago di chilometri quad. 362: di modo die il rapporto di

([ucsla a qucUa sarebbe di 1:5,6, mcnlrc pel lago di Como si ha 1:28.8, e pel

lago Maggiore 1:22,3. La grande capacila del lago di Garda a fronte dclla te-

nue portata de'suoi influenti eoncorre a rendere il Mincio fiume di notevole

perennilii, con poca differcnza fra i dedussi massimo, medio e minimo. Dcter-

minali questi da me con mezzi indirctti in via puramcnle presunliva. in base

alle osservazioni giornaliere praticatc pergli ultimi quindici anni alTidrometro

di Desenzano^ si avrebbero i seguenti risultamcnli sulla portala deU'emissario

per ogni secondo.

Per la massima magra del 1835, di +- 0"',06, melr. c. 35,40.

Per Tallczza media del quindicennio, di 0",92, melr. c. 77,20.

Vol. V. 10
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Poi- la inassimu pienu del 1839, ill 1"',88, metr. c. 4 35,14

Per la media dcllc niassime magre annual! del quindicennio, di 0'",50, me-

tri c. 55,41.

Per tal modo I deflussi di massima magra, medio, c di massima plena, sla-

rebbero prossimamcnte come i numeri 1^2 6 4, mentrc per TAdda lacuale

si avrebbero rispeltivamente i numeri 1, 9 e 40,

La magra avvicne di solilo nci mesi di febbrajo, marzo cd aprile, c 1' al-

tezza media mensile clic ad essi corrisponde si comprende fra 0"", 63 e 0™, 68.

Per gli allri novo mesi Taltezza media mensile si contiene fra i limili di 0'"',78

t> di l'",18.

Ncirullimo quindicennio la massima plena annuale 6 stata di 1"',88, la mi-

nima (1835) di 0"',87, e la media di r",40. Le maggiori piene sono state dieci,

delle quail qualtro dal"',10 ad 1"',44, einque da 1"',58, ad 1"',65, ed una di l^jSS.

La durata consueta delle piene 6 di quattro mesi airineirca dal principio al

loro termine, conservandosi in colmo da 20 a 30 giorni entro una latitudine di

variazioni di cinque centimetri. Le piene del 1843 e del 1845 oltrepassarono

in durala setle mesi (5).

Passando in essa Mcmoria ad accennare ad altri grandiosi progetti in corso

di trattazione, aventi relazione colla sislemazione del laghi di Manlova e colla

navigabilila del Mincio ed al piano da me ideato per liberare Manlova dalle

inondazioni, espongo il mio eoncelto nel scguente modo:

>' La sempre crescente allezza delle piene del Po regurgitant! nella citta di

" Mantova con immenso danno delle proprieta e della salute d! quella popola-

>' zione e della numerosa guarnigione che vi soggiorna, richiamarono gli studj

" delle persone deH'arle onde porvi riparo. L'ingegnere Luigi Dari, eoltivando

" I'idea del suocero di lui, direttore Masetti, esposta in un rapporto del 1807,

n presenlo nel 1828 un progetto d'avviso per deviare il Mincio da Governolo,

n portandolo a sboceare in Po prcsso Serravalle. Per tal modo si verrebbe ad

n abbassare di oltre metr. 1,70 la piena di regurgito del Po in Mantova. E siccome

•' un effetto analogo avrebbesi anche per gli stati del fiume maggiormenle de-

f pressi, ripromeltevasi egli di bonificare gran parte delle gronde palustri del

» lago inferiore di Mantova e di migliorare cosi anche la condizione dell'aria.

» Essendosi riconosciuta in massima attendibile la proposta dall'I. R. Can-

" celleria Aulica , si ordinarono i rilicvi e studj per la compilazionc di un

» Progetto sommario bensi , ma appoggiato a dati positivi. I rilievi furono

(8) La massima piena anleriore del 1816 fu di 1"',94 sullo zero e la piii reeente del

12 no\embrel881 giunse a 2",t3, superandocosil'altra di O"',!!) e di 0"',2B quella del 1859.
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n eseguiti, ma I'elaboralo non vcnne porlato a compimcnlo. Si ha per altro mo-

« tivo di credere clic ingcnle abbia ad csserc la spcsa, e forse non niinore di

" cinque milioni (6). E siccome per Ic cose che si csporranno in appresso po-

n Irebbesi, a quanto pare , raggiungerc lo scopo con mezzi piu semplici cd

» economici, sara il caso di disculerc colla voluta malurilii questo grave ar-

" gomento, al qual fine il solloscrillo si propone di rassegnarc un'apposila Me-

'• moria.

» La principal causa dell'insaiubrila dcU'aria di Mantova proviene dalle al-

» ternate emersioni delle grondc paluslri di quel lago uella stagione estiva,

" per cui gli ingegnerl Sonienzari e Maselli ncl primo rapporto informalivo

" del novenibre 1805, sugli inlraprcsi rilievi pel progello di navigazione del

" Mincio, accennavano all' idea di tcnerne elevate le acque mediante ponte con

» chiusa prcsso Governolo. Ma i generali del genio Chasseloup e Campredon

,

» ai quali venne comunicata , lodandola in massima , cbbcro a disconvcnire

'< circa alia scella della localila. Impcreiocche per una parte sarebbe stato me-

» slicri difendere il nuovo edificio mediante apposito forte, c per Taltra le

(6) La proposta venne fatla in una iMemoria inedita pregevolissima, ove si danno le piu

interessanli nolizie inlorno all' indole del Mincio e dei laghi di Mantova e vedonsi discusse

con fina logica e profonde cognizioni d'arte le piu gravi quistioni concernenli la loro siste-

Miazione. Si e notato come il pensiero fosse attribuibile al giii Direttore Gcnerale Maseiti che

lo espose in un Rapporlo del 1807. Anclie in uii Voto emesso quale Ispeltore Generate il *

agoslo 1820 sul modo di migliorare I'aria di Mantova egli diceva: Utile riescirebhe I'asciu-

fjannnlo del Lago Iiiferiorej ina questo non poliebbc oUcnerd sc uon cot dkcrlire il Min-

cio ])resso a G'oie/fio/o per porlarlo a sboccnre in un ptinto iiiferiore quanlu basta perche

il Itirjo non ne ri^cnti.sse i ricjiircjili nelle cscrescen:e. Un tale punlo si troverebbe sollanto

« circa iS tuifjiia dallo sbocco alluale del Mincioj profjetto nffalto rjirjantesco pei varii stioi

uipporti e per I' infjentissimo coslo dell'opera. Quanto fosse giusta qucsia osservazionc lo si

(lesume da cio che col progetto Dari, il quale liniiterebbe la diversione del Mincio a sole mi-

glia 7 '/a quindi a circa % della misura preaccennata , si richiederebbe la spesa di ben cin-

que milioni di lire. Con questa si raggiungerebbe bensi lo scopo di liberare Mantova dalle

inondazluni, ma si ha luogo a dubitare che potesse egualuiente ottcnersi qucllo di bonilicare

le gronde palustri dei laghi. Coll'abbassare di 0°',88 la magra di questi e di r",70 le mag-

giori piene , si bonilicherebbero soltanlo le gronde piu alte. Ma siccome le deprcssc conti-

nuerebbero a rimanere soggettc ad alterne emersioni nelle piene e magre estivc, mentre non

ne sarebbe ollenibile il bonilicamenlo , non verrebbe ncmmeno tolla la causa della insalu-

brita dell' aria. Ne starcbbe I'csempio addolto del lago di Pajolo slalo boniCcato per cssicca-

luenlo intorno al 1780, in quanto die anclie nelle piene eslive esso e difcso dalle iiionda-

zioni mediante le dighe di Pietole e di Cerese, lo che non avverrebbe pei laghi inferiori di

Mantova, i quali rimarrebbcro tullavia aperli ai rigurgiti del Po quantunquc si fosse ribas-

sato il livello di questi.
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» acquc regurgitate avrebbero impedito gli scoli cd arrecato pregiudizio allc for-

n lificazioni di Pletolc. Per le quali considerazioni il gcneralc Chasscloup nio-

» difieo il progctto, proponcndo la costruzionc di una diga altraversante il lago

» inferiore dali'altura Zenetli, ove sarebbcsi erctto uii forte, al campo trinceralo

» del Migliarelto. Nel corpo di essa diga dovevansi coslruire una conca di na-

» vigazione cd un sislcma di scaricalori per rcgolarc il deflusso del Mincio in

" guisa da tenernc abbaslanza elevate le acque sulle gronde palustri del lago,

" ma non al punto d'impedire I'azione degli opificj esislenli nella supcriorc diga

" del Zepclto ossia di Porto. Per siffatta guisa sarebbesi facilitato I'approdo

n delle barchc al Porto Catena di Mantova , ove nelle maggiori magre del Po

n non si ha suUa soglia profonditu ebe basli. Solto il Regno Italico s'inlraprcse

'! la costruzione del terrapieno della nuova diga con una spesa di eirca 500 mila

" franclii, cd approvatosi di poi in massima con risoluzione sovrana del 1841

n il conipimcnlo di quell'opcra, rufficio delle Pubbliche Costruzioni in Mantova

" prcsento il progello per 1' ultimazione del terrapieno da rendersi insommer-

n gibile nelle grandi piene
,
per la costruzione di una grande conca di navi-

» gazione praticabile dai battelli a vapore e per V escavazionc di un lungo

" tratto di nuovo canale del Mincio. L'autorita mililare erasi riservata la pro-

" posta delle allre opere per la costruzione degli scaricatori nel corpo dclla

» diga, per procurare lo scolo alle fosse di Ceresc in sostituzione alia Chiavica

» Valsecchi die diverrebbe inopcrosa", e per I'erezione del nuovo forte.

» Allorclie niediante apposita Conimissione si stabilirono le massime per que-

» sli progctti , vi fu la proposizione del tenenle colonnello del Genio Rhon di

« aggingcre alia conca una niano di porte disposte in guisa di arrestare i re-

" gurgiti del Po in plena. Ma gli altri membri della Commissione la dichiara-

» rono inammissibilc , in quanto che per la continuata affluenza delle acque

» del Mincio a tergo di esse porte, queste non avrebbero arrecato alcun van-

" laggio.

n Nel primo esame pralicato dal sottoscritto al progetto della conca egli si

" persuasc che la proposta delle porte di regurgito era tale da poler porgerc

» materia ad importanti discussioni, per cui allorche la Direzione delle Pub-

» bliche Costruzioni ebbe a dare le istruzioni per alcune riforme nel progetto

" di dettaglio, ordino di comprendervi in via d'appendice I'aggiunta di quelle

n porte e di prescntare eziandio la serie delle osservazioni idromelrichc ])ra-

» ticate a Mantova in occasione delle varie piene del Po. Con questi dati e

" con qucllo delle contemporanee osservazioni pralicate sul lago di Garda per

» taluna di quelle piene, era intenzione del sottoscritto di procedere a qualchc

« studio sugli cffetti oltcnibili da esse porte. Mentre egli nel 1847 trovavasi in
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n missione nello Slalo Estensc, venne riprodotto il progcUo di dellaglio c ras-

n scgnalo in allora agli Aulici Dicastcri. Dopo i sopraggiunti rivolgimcnti poli-

n tici si sono di la ritornalc Ic carte colic osscrvazioni cmcr.sc all'l. R. Consi-

n glio Aulico dcllc fabbriclic. in cio clic conccrne parlicolarmenle il piano

» proposlo per Ic fondazioni della nuova conca , clic si sarcbbc riconosciulo

» cccessivamenlc dispcndioso. Ripigliala di poi in csame dal soltoscrillo la

>> proposla (Idle porte di rcgurgito col sussidio dcllc osscrvazioni idromctriclie

» prcacccnnale, cbbc a rilcvarc die realmcnlc sc nc polrcbbc Irarre un par-

» lito ulilissinio onde liberarc Manlova dalle inondazioni. Imperciocche le

" picne del Po non giungono di solilo a mantcnersi sul scgnale di gnardia ol-

" ire a dicci giorni, c sc per un talc periodo il chiudimcnto dcllc dettc porta

» si combinassc con quello del lago di Garda al suo emissario in Pcschiera
,

" attcsa la considcrevole superficic di questo e la limitata porlata del Mincio

n ancbe in picna, non potrebbe risullarne che un alzamento di 20 a 30 ccnti-

n niclri ncl livcllo del lago. Quando si rimovessero i niolini di Pcschiera delli

" della Pieta onde rendere ivi navigabile il Mincio, si abbasserebbe con cio la

magra e la picna del lago di circa 20 centimelri. E se presso i molini di

Salionzc, ovc vengono tcnutc in collo le acque del lago, siccomc risulla dal

» profile qui unito, e dalle profonditii accennatc nella Memoria del 10 dicem-

bre<806,si coslruisse uno scaricatore di fondo deslinato a procurare maggior

n scarico allc picne, la loro depressione potrebbe portarsi ai 30 o 40 ccnti-

metri.Per sifTatta guisa del tutto innocuo tornercbbc in allora il chiudimcnto

del lago di Garda intcso a liberarc Manlova dalle inondazioni. Un risulta-

mento di talc importanza verrcbbcsi cosi ad ottenere con mczzi assai scni-

" plici, colPapplicarc cioc all' emissario un rcgolatore, ossia chiusa con porte

che giovcrcbbe forse collocare a niontc di Peschiera onde prcmunire anchc

quell'abitato dalle inondazioni cui va sottoposto, risparmiando rcsccuzione

della nuova inalvcazionc dell' ultimo tronco del Mincio, la quale , come si

disse, imporlcrcbbe non meno di cinque milioni di lire. E siccomc all'aprirsi

la chiusa del lago di Garda la picna del Mincio, anchc in conseguenza del

n mentovato scaricatore di Salionzc, verrebbe ad aumenlare tanto nella por-

tata quanto nella durala
,
prudcnte consiglio sarcbbc quello di assegnare

maggiorc ampiezza ai nuovi scaricalori dcllc diglic del Zcpcllo e Cliasseloup

al fine di procurare uno sfogo abbaslanza pronto allc acque scnza pregiudi-

zicvoli gonfiamenti, particolarmcnte ncl lago superiorc di .Mantova ovc sa-

rebbcro cagione di estesc inondazioni. Colla nuova chiusa di Peschiera, ri-

dotto I'immenso bacino del lago di Garda a scrbatojo arlificialc , si avrcbbc

il vantaggio sommo di regolare Tefflusso deireniissario in guisa di provvcdere
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n anclie al suo difclto nclle grandi magrc, circoslanza nella quale ne risentono

» danno le irrigazioni e gli opificj.

" Col chiudimciito del lago di Garda vcrrcbbcro naturalmentc impeditc Ic

" dcrivazioni del Mincio tanlo pel canal! irrigatorj qiianto pel nuovo canale

" uavigabile. Rispctlo ai primi, trallandosi di poclii gionii ne'quali dl solilo

" cadono pioggic slemperate , non sarcbbero a temcrsene danni di qualche

• coiisidcrazionc (7). "

Nella succcssiva eonsulta II luglio 1850, colla quale la Direzione Lombarda

dclle Pubblicbc Coslruzioni prcsentava a quclla Superiore in Verona una in-

formazionc sulle anteriori propostc o perlratlazioni concernenli la sistenia-

zione dei laghi di Mantova, dopo esscrsi parlalo del progctlo che risguardava

la ricoslruzione dei rovinali scaricatori Yaso c Vasetto nella diga del Zepetlo

e di quello dclla diga Chasseloup , si aggiungono le seguenti considerazioni ri-

spelto a questo ed alia preaccennata idea di liberare Mantova dalle inonda-

zioni.

" Circa al servizio della diga Cbasseloup polrebbe queslo limilarsi alia sla-^

- gione estiva onde mantcnere coperte le gronde palustri c ncl rimanenlc

r dciranno ai soli casi di magna che rendano difficile I'ingresso dclle barclie

•' nel Porto Catena. Fuori di quest! casi si polrebbe lasciare apcrta la conca

" per niaggior coniodila della navigazione.

» Al progello c slata fatta un'appendice per allungare la conca di melr. 9,30

" onde applicarvi una mano di porle di regurgito dcstinate ad escludcre le plene

" del Po. Ma siffattd allungamento si riconosce inutile
,
potcndosi stabilire Ic

" portc neirinterno della conca a monte di quelle inferiori, al fine di ollenere

'• cosi un piii valido appoggio nella fabbrica.

n Per tal modo la spesa si limiterebbe a quella delle porte e loro accessor].

n Nella Memoria rassegnata lo scorso aprile il sottoscritto diretlore si era

» falla riserva di presentare alcuni suoi studj per dimostrarc come si possa li-

" bcrare Mantova dalle inondazioni mediante le preaccennate porte di rcgur-

" gito, qualora il loro chiudimenlo fosse pressoche conlemporanco a quello

'• di apposita chiusa da costruirsi prcsso Peschiera all' emissario del lago di

" Garda. Compalibilmente coUe molte occupazioni d'ufficio avendo ora dato

n Pullima mano a tali studj , si onora di prcsentarne i risullamenli nel Pro-

y spetto A. Esso coniprcndc una scala idrometrica presuntiva degli cfflussi del

(7) Forse all' alio pratico si polrebbe anche diiranle il chiuclimcnlo del lago di Garda de-

i-ivarnc quel corpo d'acqiia die occorresse per alimenlare la Fossa di Pozzuolo, iuipedcndo

con clilusa provvisoria la discesa di esse acque nel Irallo successivo del fiunic.
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1 lago di Garila ricavata da quei dati chc fu possibile raccogliere, e quindi la

» scric dcllc osscrva/.ioni idroinclriclie pralicale agli idroinclri del laghi di

" Manlova durante Ic pionc die sono avvenute dal 1823 in poi. Si sono pure

" conlrapposle Ic osservazioni conlcmporance pralicale sul lago diGardaail'i-

» dromelro di Descnzano pel pcriodo posleriore aHSSS, isliluendo per le due

« maggiori picnc del 1839 e dell' aulunno 1846, c per allre ancora, il calcoio

^ idroniclrico dcgli alzamcnli die cola si sarebbero avuli con lale cliiudimento,

n cd altro simile per la plena del 1823 in base a dati approssimativi.

1 Liinilandosi il prospello alle piene che si alzarono fino a mclr. 2, sotlo la

" massiina a Mantova, c ritenuto che il cliiudimento delle porle in cnlrambe

:' Ic localilii dovessc clTelluarsi quando il regurgito del Po giunge al segno

'1 di prima guardia, ossia di melr. 1,50 sotto la plena massima , si avrcbbero

•' i seguenti risultamenli che vedonsi riassunti in fine.

'' Ncl corso di 27 anni si sarebbero avulc quindici pienc, undid delle quali

" soltanto superarono il segnale di prima guardia ed avrcbbero ricliiesto il

» ehiudimenlo delle porle per alcuni giorni.

" Nella plena del 1823, il ehiudimenlo del lago di Garda per giorni dodiei

:' avrebbe ivi cagionato un rialzamenlo di circa cent. 28, con che essa si sa-

" rebbc porlata a melr. 2,08, sullo zero di Desenzano, quindi a cent. 14 sulla

' plena massima del 1816, che arrive a nietri 1,94.

» Nella plena del 1839, il ehiudimenlo per giorni 12 avrebbe rialzalo il lagodi

' Garda di cent. 30, di modo che la plena massima di questo avvenula nd dicem-

" brc successive poleva porlarsi a circa melr. 2,16, ossia a cent. 22 sopra quella

" del 1816.

^' iNclla plena aulnnnale del 1846, 11 ehiudimenlo sarebbesi esleso a dieci-

-^ setle giorni con un alzamenlo di cent. 43 die avrebbe portala la plena di

•' quel lago a melr. 2,03, quindi a cent. 7 sulla plena del 1816.

•' Per tulle le altre selle pienc il ehiudimenlo essendo stalo piii breve se

•' ne sarebbero avuli alzamcnli ahjuanlo minori.

" Da cio si puo inferire che qualora colla rimozione dei molini di Pcschiera

• e coll'applicazione di uno scaricalore di fondo a quelli di Salionze, giusta

- I'osservazione falta nella precedenle Mcmoria dello scorso aprile, si abbas-

" sassero le pienc del lago di Garda di circa cent. 40, sc ne polrebbe praticare

•^ il ehiudimenlo nel modo preaccennalo , senza danno delle sue adiaccnze

,

• libcrandosi eosi Manlova dalle inondazioni , ossia limilando Palzamenlo dei

» regurgill al segnale soltanto di 1." guardia, inferiore di melr. 1,50 al livello

di plena massima.

' Durante il ehiudimenlo dei laghi di Mantova e di Garda i primi dovreb-

" bcro alzarsi alcun poco per raccogliervi le acque di ricmpimenlo deiralveo
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>» del Mincio superiore e quelle procedenli da parecchi canali di scolo che ivi

n conduiscono. Ove tale rialzamcnlo dovcssc essere sensibile, si polrcbbcio

« dopiimcic Ic aequo coilo scaricarne una parte nel lago bonificato di Pajolo,

" di una supcrficic di ollic due chilomelri e mezzo, il quale e soggetlo alia

n servitii d'inondazione per le vlste mililari (8).

» Mentre in addictro si volcvano sprecare 300 niila o 400 mila lire per opcrc

« paliativc di difcsa dalle inondazioni, che non avrebbcro inipedito gli elTetli

" dellc sorgive, c quindi il danno reale di esse inondazioni, nicdiante invcce

" I'acccnnalo chiudimcnlo dei lagbi con un dispcndio di un lerzo forse di

« tale somma sarcbbc otlenibile un rimcdio radicale (9) ".

II mio progello di libcrare Mantova dalle inondazioni del Po col contempo-

raneo chiudimcnlo delle porle di regurgito nclla diga Chasscloup e dell'emis-

sario del lago di Garda, anziche rimanere una semplice speculazione, siccomc

di solito avviene di tali proposte, andrebbe con ogni probabilita ad effettuarsi.

LM. R. Ispcllorato del Gcnio in Verona, il quale ne ebbe conlezza c con-

venne nell'utilila del proposto partito, in occasione della coslruzione del gran

ponlc sul Mincio continuativo alia strada ferrata da Verona a Brescia, sollo del

qftnle si c disposto un ponle militare in servizio della forlezza di Peschicra,

alle pile di qucslo ha di giii falto applieare un sistema di portc angolari colic

quali si potra chiudere in tullo od in parte Temissario del lago di Garda (10).

Siccome poi la strada ferrata da Verona a Mantova deve ora prolungarsi

fino al Po prcsso Borgoforle onde unirsi a quclla dell' Ualia ccnlrale, attra-

vcrsando il lago inferiorc di Mantova sulla diga Chasscloup, per talc circo-

stanza si accelerera il compimenlo di essa diga coUa costruzione nel corpo di

(8) Al fine di c\ilarc in siniili circoslanze I'accumulanicnlo delle acque nel Lago Supe-

riore potrebbe gio\are di far precedere il cliiudiiuenlo del lago di Garda a quello della Diga

Cliasseloup qiianto basia per scaricare la piu parte delle acqiie occupanli ralveo del Mincio

snperiore.

(9) Qualora, coiue e probabile, non abbiasi a rendere navigabile il Mincio giusta il piano

proposto, che avrebbe ricliiesto la soppressione dei inolini di Peschiera, la spesa dovrebbe

elevarsi a niaggior somma per siffatta apposila soppressione, o per la rifornia di qtiegli in-

ferior! di Salionze.

(10) Ciascuna dulle cinque arcate del ponle principale avenli I'aperlura di 22"',26 venne

suddivisa in Ire kici della larghezza neUa di B"',9B, ciii si sono applicale altrellanle coppie

di porta angolari. Sollo i Ire archi di mezzo la soglia o plalea si e abbassala di 0"',60 al con-

fronto di quella alUiale deU'emissario solto il ponle della strada postale veneta, riescendo

cosi di 3"',0S solto il livello della uiassima plena. Per le altre due arcate il livello della

nuova soglia collinia con (luello della priniitiva. Il lembo superiore dellc porte e di 0"',4K

piii elevato della m." p.% cd in laluna di esse sonosi pralicate delle aperture di scarico al

fine di viemmeglio regolare 1' efflusso del lago.
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qucsla ilcUa conca di navigazione cui verrebbero applicale Ic portc di regur-

gito dcslinalo ad arrcstarc quello dellc picnc del Po. Per tal inanicra sarebbe

disi)osIo quanlo occorrc ondc liberarc Mantova dalle inondazioni. salvo a prov-

vcderc ancora per la innocuilii di siffalla luisura mediante I'abbassamcnlo dellc

piene del lago di Garda, ollcnibilc, come si disse, col diminuire il ringorgo ca-

gionalo dalia prima posta di moliui presso Peschiera c dalle altre due poste

di qucili di Salionze (M).

Assicurata coUa diga Chasseloup la navigabilila del lago inferiore di Man-
tova e I'ingresso dellc barclie iiel Porlo Catena anche ncilc maggiori magre, c

vcrisimilc clie abbiasi ad escguire il raddrizzamento del Mincio presso Gover-

noio colPabbandono della conca e della cliiusa in istato di niassimo deperi-

mento, rimanendone cosi libera la foce a maggior comodo della navigazione.

L'approfondamenlo di alcuni dorsi del Mincio polrebbe in allora agevolmente

oUcncrsi colla forza dclle sue acque in occasione di magre del Po, avvicen-

dandone, mediante la diga Chasseloup, raccumulamento nci laghi inferiori di

Mantova e lo scarico successivo (12).

Un fcnomcno meritevole di essere studiato, attesa I'imporlanza delle conse-

guenzc cbe nc possono derivare, si e quello che si manifcsla nel lago supe-

riore, ove le acque sono generalmenlc mantenutc ad un livello pressoche co-

slanle col mezzo dellc diglic di sopra descritte, falta eccezione delle maggiori

piene di regurgito del Po.

La erosta dellc gronde palustri si e ivi gencralmente slaccata dal fondo e

rcsa galieggiante, lo che non avvienc pei laghi di mezzo ed inferiore. Quelle

(11) Qiiiilora liiiiporlanza del servizio ilei molini ili Salionze a comodo delle prossime po-

pulazioni nc ricliicdesse la eonservazioiie
,
questa polrebbe conciliarsi coH'allivazione di

Mil aiiipio scaiiealore ove si modificassc la disposizione e la forma delle ruote motrici. Ai

due salli successivi da cssi fonuali si polrebbe soslitiiirne uno solo, collocando i molini, an-

ziclie Irasversalmenle, obbliqtiamenle al corso fluvialc. Qiialora poi alle ordinarie ruole a

palcllc si sosliliiissero delle litr/jines, qiiesle polrebbero agire con maggior effello iilile an-

che con variazioni di livello delle acque superiori ed inferiori c scojpre in proporzione al-

I'allczza del sallo.

(12) II progello di raddrizzamento del Mincio in Governolo venne disposlo nel 1823 col-

I'idea di abbaiidonare lanto la conca ([uanlo I'annessa cliiusa, edilicj che si Irovano in uno
slalo di massimo deperimenio con qualche pericolo dei prossimi caseggiali di qnella borgata.

In allora poleva esservi qualche dubbio sulla convenienza della sua csecuzione, a uieno cbe

non si fosse conteniporaneamenle pensato ad abbassare la soglia ed il fondo di Poilo Galena

e qualche dorso del canalc del Mincio. onde ollenerc profondila che basli per la navigazione.

.Ma ora che Irallasi di compirc la Diga Chasseloup, rimarrebbe provvedulo tanio al difello

di profondili sidla menlovala soglia, quanlo alia facile escavazione dei dorsi che s'inconlrano

nell'ahco del Mincio.

Vol. V. u
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groiidc nalanti , cui si da il nomc di cuoroUi, avcnli una potenza o spessorc

di I'iri'a un metro, coprouo nientemeiio die una supcrficle di ben 250 torna-

ture niflriclie, corrispondcnli a circa 2/3 di quclia di tullo il lago superiors,

in islalo ordinario. Lc lantc volte cssi si spezzano, e le parti isolate, di una

oslensione talora di olive mille mctri quadrali, vengono qua e lii spinte dai

venti, cd ove per inawertcnza si lascino aecuniulare presso gli scaricalori ddla

diga del Zepcllo, accresccndosi la corronte presso il fondo, ne risulta un grave

pericolo alia sicurezza di qucgli edilicj clic verrcbbero per lal modo scalzati.

Appositi guardlani sono dcslinati a condurre e raccogliere quei cuorolli iso-

lati presso le sponde del lago ove vengono fermati con pali. A prcvenire clic

inalgrado cio abbiano ad accumularsi contro gli scaricalori, i prineipali di que-

sti sono preniuniti a qualclie distanza da steccaje o palale clic li arreslano.

Circa alle cause per lc quali simili cuorolti non si manifestano nci laghi in-

feriori di Manlova, sembra che le piu influenli sieno le torbide del Po che ivi

giungono ncllc maggiori piene , e la vcgetazionc cui si fa luogo nelle magre

("Stive su quei deposit!, per cui il niiscuglio di cssi c delle radici formanli il

londo palustre, acquisla maggior consislenza c gravita specifica. E I'una e I'al-

ira di tali cause essendo di minore efficacia ncl lago superiore, ove non arri-

vano lc lorbide del Po, riescono ivi i cuorotti piii Icggicri dell'acqua, e nelle

jiiene la forza idrostatica di quesla supera I'adcrenza delle piii antichc radici

prossimc al fondo donde si distaccano c rcndonsi, come si disse, galleggianti,

conlinuando pero a vegctarc sopra di essi lc canne.

Essendosi considerali quei cuorotti siccome pregiudiccvoli alia pubbliea sa-

lute c pcricolosi per la sicurezza dcgli cdificj summcntovali, si c falta la pro-

posla di rimoverli, almeno per la parte piu prossima alia eilla, accumulandoli

con sovraposizionc in alcuni seni o rienlranze delle sponde del lago ove. si

fermerebbero con pali (J 3).

Dovendosi ora rialzare anchc i laghi di mezzo ed inferiore ad un livcllo

costante col eompimenlo della diga Chasseloup, e loglicre cosi I'ingresso alle

torbide del Po, nasce il dubbio che non abbiano ivi a formarsi cgualmcnle i

(13) Perriimiovcrc quei cuorotti, condurli in appositi seni del Lago Superiore e sovrapporre

gli uni agli altri, si propone dl avvicemlarc col mezzo degli scaricalori della diga del Ze-

petto ralzamenlo ed abbassaraento del livcllo del Lago Superiore. Nel primo caso si tnglie-

rebbero e si esportcrebbero i cuorotti lino alia lucalila ove dovrcbbero collocarsi , e dc-

presse di poi le acque, si fermerebbero mediante pali contro il fondo. Con un succcssivo al-

zamenlo delle acque se ne sovrapporrebbe un secondo sirato. E per altro da avvertirsi che

siffatti alzamenti del Lago Superiore non potrebbcro effettuarsi che in moderata niisura cd

in circoslanza ncUa quale le acque del Lago di Mezzo sieno abbastanza alto per non tcmersi

danno dall'eccessivo sallo di quelle che si scaricano dalla diga del Zepcllo.
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cuorolli natanli, con clic vcrrebbe nicno I'elTclto die si attendc nc'rapporti

i};icnici dal coprirc con uno stralo (racciua abbastanza jirofondo Ic gronde

palustri. Scnibra die rendondosi pari ie circostanze col lago superiorc si ab-

biano ad averc clTclli analoghi, se non cbc in queslo il male avrebbe presa

un'immensa cslcnsionc, per esserc I'opera dei secoli , mcnlrc pei laghi infe-

rioi'i si avrebbe campo di consultare i'esporipnza c di provvedere mano mano

che ineoriiineiassc a niaiiifcstarsi il disordino.

Qui giova osscrvarc ciic allorquando nel 1844 un'apposila Commissionc ci-

vile e mililare ebbe a slabilirc le niassimc pel compimcnto dclia diga Chasse-

loup, qiiclla si aminise di conservarc le aequo a lergo di essa diga nei lagbi

infcriori al livcllo coslante di 4'" sulia soglia di Porto Catena , ossia di 3'" sul

livello di magra ordinaria, colla quale altezza si verrebbcro a coprire sufli-

cientcmente le gronde palustri piu alte scnza impedire Pazionc dcgli opificj

csislcnli nclla diga del Zepctlo.

La Direzione Gcneralc dellc Pubblichc Coslruzioni ebbe in proposito ad os-

servare che, solto i rapporli igienici, baslerebbe manlenercle acquc al livello

iiorinale preaccennalo nei soli mcsi di estate quando sono Icmibili gli effetti

dclla nial'aria, menlrc nei mcsi d' invcrno e di primavera giovercbbc limitare

ralzamcnto a quanto si richiede per comodo della navigazione, alia quale oc-

corre la profondila di circa 1"',50 sulla soglia di Porto Catena. Per lal inodo

si eviterebbe un grave inconvcniente, quale sarebbe quello deila niaggiore

umiditii delle case di Manlova, ncl easo ehe i laghi inferiori si conscrvassero

in tulto Tanno ad un livello non mcno alto del normale suindicato, cioe di

metr. 4 sulla menlovata soglia. E siecome erasi proposlo di tenere la soglia

dei quattro nuovi scaricatori della diga Chasscloup, in allora idcati, di un me-

tro piu elevala che non sia quella di Porto Catena, si suggeri di slabiliriie in-

vece due alio stesso livello di questa, onde peter abbassare le acque dei laghi

lino alia magra attuale e pralicare cosi agevolnieute le oceorrevoli riparazioni

agli edificj della diga del Zepetto e di Porto Catena. Col tenere dcpresse le

acque neirinverno e primavera giusla Ic norme preacccnnate verrcbbesi ezian-

dio a scemare I'ineomodo della navigazione pel passaggio dclla nuova conca.

Un'altra Commissione del i847 riconobbe ragioncvoli Ic premesse osscrva-

zioni c eoiicluse potersi tenere dcpresse le soglie dei quattro scaricatori in

eorrispondenza a quella di Porto Catena.

Sc quindi nei mesi d'inverno c di primavera, duranti le magrc che talvolta

si prolungano alia prima quindicina di maggio, si avesscro a niantcncre le acque

dei laghi infcriori ad un livello non piii alto dcirordinario, suiricicntc per una

comoda navigazione, suUe gronde piu elevate si svilupperebbc la vegetazione

c con cio esse prendcrcbbcro maggior consistenza.
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Qui nascc il dubbio chc lasciando di poi sommcrgcrc Ic canne cd erbe Ic

quali si sarcbbero sviluppatc c vcnendo esse ad infracidirc, non abbia a de-

rivarnc progiudizio alia pubblica salute.

Di questo argomiMito cbbc ad occuparsi il Direttorc Gcneralc dellc Pubbli-

chc Coslruzioni Masetti, dislinto per vaslo saperc e consumata csperienza lo-

cale, in un pregcvolissimo suo volo del 4 agoslo 1820, sulle cause dell'insa-

lubrltu dciraria di Mantova e sui niezzi di provvcdcrvi, fra i quali raccomanda

appunto il compimcnto dclla diga Cliasselnup (14).

Secondo lui, il lago superiore sarcbbe il meno pregiudicevole all'aria al con-

froiUo dei laglii inferiori per ravvicendata cmersione dellc grondc paluslri di

questi nei mcsi di luglio, agosto e scUcmbre.

Lo sviluppo dellc canne non lo considera generalmente nocivo, e fa disUn-

zione di quelle chc allignano ove I'acqua si manliene in poca altezza sul fondo

dc! lago c dellc allrc chc crescono ove I'altezza dellc acque c nolevole. In

qucstc ullime localitaesseriescono male e si trascurano lasciandolc infracidirc,

cd ivi fra di loro si arrestano galleggianli erbe paluslri ed alberga una slraboc-

chevole quantita di insetti chc insicme impulridiscono. In lali situazioni cgli

ne consiglia rcslirpanicnlo.

n Ove invece I'acqua si manticnc in poca altezza, la vegctazionc dellc canne

n e piu vigorosa , i loro fusti crescono piu grossi c piu consistenli. La non si

" abbandonano; raccolgonsi anzi con diligcnza e servono a molti usi gia noti,

n formando un ranio d'induslria c di cornmcrcio di qualche importanza ".

Passa in seguito a dimostrare come in quest'ultinia localita la prcsenza delle

canne possa tornare piuttosto giovevole alia salubrita dell'aria.

Se la poca profondila dclle aequo c causa di rigoglioso sviluppo delle

canne, c se questo avvicnc anche sui cuorotti del lago superiore, ove difalli

sc nc raccoglie in copia, non dovrebbe comparativanicnte riescire ivi di

niollo pregiudizio alia salute.

Dalle premessc cose rilevcra questo Corpo accademico come sienvi ancora

dclle inccrtezze inlorno al modo di provvedcre al risanamcnlo dell'aria di Man-

tova e di tante altrc localita chc trovansi in pari condizione, c conic la so-

luzionc dei dubbj chc insorgono non dipenda soltanto da quella di quistioni

tecniche, ma da principj lisici cd igienici. A mio avviso rargomento c di talc

gravilii da meritarc che gli sludiosi abbiano a rivolgcrvi le loro osservazioni

e mcditazioni e che se ne formi il tema di un quesito pel confcrimcnlo di

taluno dei varj prcmj che la munificcnza sovrana, o la liberalita di benemc-

rili cittadini hanno destinati per cosi nobili fini col mezzo di quest'!. R. Islituto.

(U) Yedasi la nula (C).
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PROSPETTO
fionlenenle le Osservazioni idrometriehe dei laghi di Manlova e di Garda cd il

calcolo ondc delcrminare il (jrado di alzamrnto dell'ullimo, ove venisse c/iiiiso

conlemporaneumenlc agii allri, alio scopo di difendere Manlova dai rifjurfjiti

del Po in piena.

AvvERTENz.v. — II piinlo stabile iiidicaiUc il Jivi'iio ordiiiario dei lago siiperiore

di Manlova risulta mcUi 5,03 sopra lo zero dell' idroineiro a Porto Catena , e me-

tri G,04 sopra la soglia di dclto poito. La niassinia |)ieMa del 1831) si e clevata lino

a metri 2,42 sopra il livdlo ordinario del lago superiorc , e fino a metri 7,43 sopra lo

zero di delto idromeiro, ossiano metri 8,4G sopra la soglia di Porto Catena. La piena

inassima del lago di Garda e quclla del 1816, elie si e elevala a metri 1,'J4 sullo zero

dcllidromelro di Descnzano, quindi a metri 1,88 sulla massima magra del 183o. II

chiudimento dei laghi avrehbe luogo quando le acque giungono a metri l,oO sotto la

massima piena a Mantova e |)ei gioriii segnati con asterisco.
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DESCRIZIONE D' UNA MACCHINETTA
CHE SERVE A RISOLVERE IL PROBLEMA DI KEPLERO

OSSIA A TROVARE L" ANOMALIA ECCENTRICA DATA L' ANOMALIA MEDIA

QUALUNQUE SIA L' ECCENTRICITA'

MEMORIA
D I

FRANCESCO CARLINI

Lctta nell'adunanza del is agosto issi.

\jrli antichi astronomi , i quali erano intimamenle persuasi che 11 moto

rcale degll astri dovess'essere circolare cd uniforme, furono natuialmente con-

dolti ad immaginare che le ineguaglianzc che si osservano nel loro corso , e

che ritornano col medcsimo ordine ad ogni rivoluzione, non fossero che appa-

rcnli cd avessero origine da cio , che la terra si trovasse collocata lonlana dal

punlo ccnlralc. Tolomco adoUando quest' idea , forse piii antica di lui , voile

rcndcrla piii speciosa , considcrando neirinterno di ciascuna orbila tre punti

posti sopra una medesima relta ed equidistanti fra loro; il primo de' quali (non

considcrando qui I'aggiunta dell' epiciclo, il quale avcva per ufficio di rappre-

sentare la parallasse annua) era il ccnlro del moto uniforme, il sccondo il

ccnlro delle distanze costanti , il terzo il luogo occupato dalla terra. In tal si-

slema , chiamando 2e la distanza dal primo al terzo punto , avveniva che le

longitudini gcoccntrichc erano affette da una ineguaglianza proporzionale a 2e,

c le distanze erano soltanto sotloposte ad una ineguaglianza proporzionale

ad e. Tolomeo non reca alcuna ragione deH'aver collocato il ccntro del moto

uniforme discoslo dal centro del circolo descrillo dal pianeta, ne poteva re-

carla, non avendo dalle osscrvazioni di aliora alcun dato sullc distanze retli-

lincc dei corpi cclcsti. Eppure la sua ipotesi si accosta mirabilmcnte alia

Icggc del moto cUitlico, giusta la quale il primo termine dello svolgimcnto in

seric dell'equazionc del ccnlro e egualc al doppio dcirecccntricita moltiplicata

pel seno deiranomalia media, mcnlre il primo termine, dopo la costante, dello

svolgimcnto del raggio veltore c egualc alia semplicc ccccnlricita moltiplicata
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pel coseno del medesimo angolo. Egli dunquc aperse la strada al rilrovamento

della Icgge del moto degli astri
,

giusla la quale il ccnlro del sole trovasi

all'un de' fuoclil deircUlsse, menlre c airallro fuoco e non al cenlro clie ii

niovimenlo di esso c con qualche approssimazionc proporzionale al lenipo.

II Kcplcro, avendo adoltato il sistema copcrnlcano ^ ebbe in mano il modo

di dedurre dall' osservazione non solo la posizione della visuale dircUa ai pla-

net!, ma anche la lunghezza della visuale slessa espressa in parli della di-

slanza media della terra dal sole. Egli rivolse le sue indagini al molo del pia-

neta Marte, ed avendo soUomesso al calcolo un gran numero delle osservazioni

lasciategli da Ticone , riusc'i a stabilire il fatto fondamentale, ch'egli espresse

nei seguenti termini: Itaque plane hoc est: Orbita planetw non est circulus, sed

ingrediens ad lalera utraque paulatim^ iterumque ad circuit aniplitudinem in

perigeo exiens, cujusmodi figuram itineris ovaleni appellitant (l).

Restava a stabilirsi la relazione fra il tempo trascorso dopo il passaggio per

rafelio e Tangolo al fuoeo. Egli aveva riconosciuto che, stando ancora al moto

circolare eccentrico, la somma di tulte le distanze e prossimaniente al tempo

periodico, come una parte di questa somma al tempo corrispondente; e quindi

immagino di trasferire questa proprieta aH'cllisse. Indi per un lampo di genio

indovino che alia somma de' raggi vetlori fra di loro vicinissimi poteva sosli-

tuirsi la superficie del settore ellittico •, e cosi stabili la Icgge delle aree pro-

porzionali ai tempi.

La storia di tali scoperte moslra abbastanza che I'ingegno umano non giunge

sempre alle recondite verita matematiche per vie dirette ed esalle; il Keplero

conosceva benissimo il debole delle sue dimostrazioni, e mostrava di temere

il giudizio dei puri malematici e particolarmenle del Vieta. Egli con molta sa-

gacita riusci a stabilire la relazione csatta che sussiste fra le anomalie media

e vera , introducendo I'angolo ausiliario che chiamiamo la anomalia eccen-

trica , e quindi insegno come esattamente si poteva risolvere il problema in-

verse-, ma quando per la soluzione del problema diretto si trovo aslretto a ri-

correre a metodi approssimativi e di falsa posizione, voile prevenirc le obbie-

zioni dicendo : lUi/ti sufficit credere solvi a priori non posse j propter areas et

sinuum tTipoyB^eiai/. Erranti mihi , quicumque viam monstraverit , is erit mi/ti

magnus Apollonius (pag. 300) (2).

Intorno alia soluzione deU'equazione trascendente

X + e sin x ^ 2

(1) Astronomia nova AiTiOAoniTos, seu Pliysica coclestis Iradita commcntariis de motibus

slellJC Martis. 1609, pag. 213.

(2) Disse ApoUonius in hiogo di yJpollo^ alludendo ad ApoUonio Pergeo, autore del Irat-

lato delle Seziotii coiikite.
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nclla quale z e ranomalia media ed x ranomalia ecccntrica, i gcomelri po-

steriori lion Jecero allro passo fiiori di qucllo deirapplicazionc ad essa delia

teoria dclle scric; c forlunatamenlc queslc offcrirono soluzioni abbastanza co-

mode ed esalte, fin tanto che si trallo di applicarle alio orbile de' piancli pii-

marj, Ic cui eccentricila sono molto piccolc, od anchc ad alcune eomctc mo-

venlisi in orbite eliiuiciie allungalissime per Ic quali si ha ricorso alio

svolgimenlo in una serie ordinala sceondo le potcnze di K— e (1).

Ma nel secolo corienle cssendosi scoperlo un gran numero di piccoli pianeti

od asleroidi, alcuni dci quali hanno una eccentricila che uguaglia il quarto

del scmi-asse maggiorc , ed cssendosi inoltre riconosciuto clic varic cometc si

muovono in orbile ellilliclie nellc quali s'inconlrano eccentricila d'ogni niisu-

ra, e forse piu spesso quelle di 5/5, di ^/^ e di "/g, e finalmente cssendosi con-

siderali i moli dei binarj di slelle, ovc Irovansi dimensioni consimili, gli svol-

gimenti in serie divennero talvolla insufficienli, c convenne ritornare ai mctodi

indiretti.

Ecco come si esprime su tale argomento il Gauss nell'insigne sua opera:

Theoria motus corporum ccelestiunij pag. 10.

Problenia inversum, celebre sub nomine problematis Kepleri, scilicet ex ano-

malia media invenire veram atque radium vectoretn , longe frequentioris itsus

est. Astronomi cequationem cenlri per seriem infinitam secundum sitnts angulo-

rum mulliplicium progredicntem exhibere solent, quorum sinuum coef/icienles

singuli el ipsi sunt series secundum poteslales excenlricilalis in infmilum excur-

renles. Iluic formulw pro ccqualione cenlri^ quam plures auctores evoluerunt,

/lie immorari eo minus necessarium duximus, quod, nostra quidem judieio , ad

usum practicum, prwserlim si excentricilas perparva non fucril, longe minus

Idonea est, quam methodus indirecla.

In uno scritlo ch'io pubblicai in mia giovenlu su lal problcma, avea mossa

conlro lo scioglimenlo col mezzo dellc serie un'allra difficolla, avcndo creduto

tli potcr dimostrare clic esse ccssano d'essere convergenli quando P eccentri-

cila passa un limite determinato. Ma il celebre matemalico ledesco Jacobi ( il

([ualc un anno prima della deplorala sua morte si era presa la cura di dare

iradotta in ledesco quella mia anlica Memoria (2) , corredandola di note ) fecc

(1) Nellc Effemeridi di Milano per I'aiino 1 83 1 ho presenlale le formole die servono in

qufslo caso alia soluzionc del problciua di Keplero corredandole con due eslcse lavolc die

mi furuno apprcslale, I'una dal prof. Lorenzo Isnardi delle Scuolc Pie, I'allra dal sig. Slani-

bucclii, Aggiunio del nosiro Osscrvatorio.

(2) L'litersucliiiiKjcii i'tber die Ctiwcrijenz tier Hi-ilic dmxlt tvelclic dns Kepler' schen pro-

likm fjelofst loird, von Franz Cnc/iiit, nel Giornalc inlltolato Astronomisdte Nncliriditen

,

die si pnbblica ad AKona , n. 700, nuirz 1880.
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avvertirc, fra gli allri, uno sbaglio di calcolo da mc commesso, corretto il quale

si dimostra chc la serie, come e data dal Lagrange, dall'Oriani c da altri , »>

convcrgentc, qualunquc sia I'ccccntricita.

lo faccio duiiquc qui la mia rilrallazione; ma devo avvertirc nello stesso

tempo chc la convergenza della serie puo, oltre cerli limiti, essere tanto lenta

clic la riccrca, col mezzo di essa, d'una sola equazione del centro ricliieda

molti mesi di lavoro.

/Equalto, prosegue il Gauss, quce ad transcendentiuni genus referenda est,,

solutionemque per operationes finilas direclas non admiuit, tentando solvenda

est J iiicipiendo a valore quodam approximalo ipsius x, qui per methodos ido-

neas toties repetitas corrkjilur , usque duni illi wqualioni exacle satisfaciat.

Quodsi hce correeliones hand temere, sed per normam tulam aique cerlam in-

slituuntur vix ullum discrimen essentiale inter methodum taleni indireclam at-

que solutionem per series adest, nisi quod in ilia valor primus incognitw ali-

quatenus est arbitrarius.

L'autore non da alcana regola malematica per la scella di qucsto prime

valore approssimalo, alia quale lacuna ha doltamenlc supplilo il collega noslro

Frisiani in diverse Memorie inserite nelle Effemeridi astronomiche di Milano

,

ncllc quali estendcndo alle cquazioni trascendenti i criterj dati dal Fourier

relalivamenle alle algebriche , mostra i limiti entro i quali si puo restringere

il valor inizialc deH'anomalia eccentrica.

Mi ha pcro egli stesso falto avverlito, all' occasione d'un escmpio numcrico

ch'io gli aveva proposto da trattare, che I'esatta applicazione dclle sue regole

richicderebbe talvolta operazioni lunghissime. Ora I'aslronomo che si accinge

a rintracciare gli elcmenli dell'orbita d'un astro nuovamente scoperto , non

puo sagrificare un lungo tempo alio scrupolo di non aliontanarsi dal rigor ma-

tematico , ed ama mcglio avventurare una supposizione arbitraria, quando e

ccrlo che I'errore di essa verra rettificato nelle successive approssimazioni.

Molte volte poi le prime ricerche deH'orbita d'una cometa o d'un pianeta si

fanno graficamentcj alle quali operazioni, se si tralta d'una cometa die si

consideri come mossa in una parabola, riesce assai comodo I'uso della scala

dclla caduta parabolica inimaginata dall' ingegnosissimo Lambert. In vista di

tali considcrazioni , mi parve che non dovess'esserc inutile falica I'immagi-

nare e far costruire una macchinetta che prestasse lo stesso vantaggio per

rispclto alle orbite ellittiche e servisse a risolvere 1' equazione del Keplcro

,

massimamcnte nei casi in cui 1' cccentricita non e ne piccolissima nc pochis-

simo divcrsa dall'unita.

La macchina mi riusci molto semplice , non avendo alcun bisogno di
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discgnarc I'dlissc, nc di prcndcrc dislanzc col compasso da riporlarsi sopra una

scab. TuUo si lidiiec alia tonsionc d'un filo da allungarsi in modo die I' ar-

chctlo di'scrillo dalla sua eslrcniitii riesca langonlc ad una riga: la quale oi)era-

zionc, sc non c nci posluiali dclla gconietiia d'Euclidc, c peri) assai |)iu facile

di quella chc comunemcnle s'adopcra per coslruire graficamcnte un' cUisse.

L'cquazione clic noi vogiiamo risolvcrc e, come si e dcllo

,

X + e sin x z^ z

ove le anomalic sono prcsc dall'apogeo e non dal pcrigeo, aH'inlcnlo di icn-

dcre i scgni posilivi, cio die facilila mollo la costruzionc.

Sia un circolo APL diviso in giadi
, sul quale giri un diamctro MP portantc

un nonio , od avcnte uu movim<;nto dolce per mezzo del pignone P. Un rag-

gio lisso AC sia diviso per mezzo d'una scala in parti dcciinali , c sovr' esse

scorra un indicc portantc una |)unla B prominenle c mobile [ler mezzo di una

vile. Aireslrcmita del diamctro mobile sia legato il capo d'un lilo o di una

sollil cordicdia , la quale si appliehi ndl'interno d'una gola scavala suUa co-

sla del circolo, passi per il forellino A del raggio fisso, ed abbia ncl suo pro-

lungamcnlo un bolloncino T scorrcvole a sfregamento.

Cio posto: primo, si faccia scorrerc I'indice sul raggio fisso, e si fcrmi sulla

divisione chc corrisponde all'eccenlricita ddl'cllissc die abbianio chiamata e.-

Sccondo , si faccia scorrerc il diamclro mobile in modo die I'indice P cor-

risponda al grado della data aiiomalia media , indicala con z.

Terzo , si slenda il filo sulla gola e si ripicghi sopra il raggio fisso, indi si

faccia scorrerc il bolloncino fino a clic colia sua cslrcmita inferiore toccbi la

punla B.

Quarto , si faccia progrcdire il raggio CP fino ad un punto Q , delcrminalo

in modo che la cordicclla aecavallala alia punta giunga colla sua eslre-

mila , cioc colla parte inferiore del bolloncino , a slrisciarc in T sulla costa

del raggio CO, descrivcndo un ardictto di circolo. di cui esso raggio sia la

tangente. E facile il vedcrc die la dill'crcnza fra gli ardii AP c AQ e eguale

alia perpcndicolarc BT calata dal punto B sul raggio CQ. Ora se I'arco AQ e

eguale ad a;, la distanza CB ^: e^ sarii la perpcndicolarc BTrrcsina;; e

([uindi I'angolo x soddisfcra aH'cquazionc x -f- e sin x zzi z.

Ora (juando col mezzo ddia nKicdiina si sia otlcnulo un valore di x che

non si allontani dal vcro die di jiodii ininuti primi, sarcnio ccrli che col nie-

lodo delle successive soslituzioiii ( il (|ualc conduce ad una specie di serie ri-

corrente a scala di rdazione Irasccndcnte ) ci andcremo sempre piu e con

cerla regola accostando al vcro valore di x. II Gauss, come abbiamo vcduto,

raccomanda queslo mctodo , sebbenc segua poi in pralica un"altra via.

Vol. y. 13
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Sia x" 11 prlmo vaiorc appiossimalo dl x oUcnulo per mezzo della nostra

maccliina, si faru successlvameulc

x' := z — e sin a;", x" — z — e sin a;' a;>"' = z — e sin a:'"" 'I

Ora si piio dimoslrare chc se si prendono le dilTcrenze finite fra 1 succcssivi

valori dl x", x', x" ecc, cosicchc si abbia

(A) x = x" 4- A x" + A a;' 4- A x" cce.

qucsli termini convcrgono verso una progressionc gcomctriea, per lo che calco-

lati soltanto alcuni del prinii, si potra dircttamcntc trovarc la somnia dci ri-

MKincnli.

Infatli cssendo A a;'"' rr a;*'"*"'*— x^"\ x<"^^' zzz z— esinx'"^ aiW^rz— e sin x'"^"

sara A a;i"> zr e (sin x*"~"'> — sin a;*"' ) in — e A sin a:*"~''

;

Ed essendo A a;^"^'' (quando n e alquanto considerabile) quantila mollo

plccola , sara prossimamenlc A sin a^"~'> =z cos x*"~" A a'"~",

( (|uindi, A x ^"' zr — e cos x '"""'• A x^"~'\

Ora poiche 11 vaiorc dl x*"' converge verso x, quello di A x'"' convcrgerii

verso — e cos x . A x'"""", che e quanlo dire die la scrie dei valori convcr-

gerii verso una progressionc geomclrica , 11 cui rapporto sia — e cos x.

Se dunquc si fossero calcolali 1 termini dell' equazione (A) fino a A x*''

,

si avrcbbe 11 resto della scrie dope Ax^''"*' espresso prossimamente

A x"''

da , cd il valore totale
I + e cos X

A x<"'' , ,
A x'"'

X rz: x" + A x" 4- A x' . . . + A x'"^ " -\ zz x*"' -J -

I -\- e cos X l-\-e cos x

ove nel secondo niembro bastera metterc un valore dl cos x approsslmato.

Per mostrare rutilita di qucsli mctodl scegliercmo un' orbita la cui ecccu-

Irlcita sia alquanto considerabile, sicclie ricsca troppo lunga c falicosa la so-

luzione per mezzo dcllc scrie conosciulcj sia dunque e :=: 0,6, e sia I'anoma-

lia media ~ presa dall'apogco =: 100°; opcrando colla macchinetta die ho

lallo coslruire, la quale ha 8 pollici di diamelro cd c divisa con un nonio in

gradl c declml di grado , trovo chc 11 valore approsslmato ddl'anomalia ei-

ccutrica x c di 68" cd alcuni minuti; prendo percio in numcro tondo

x" zz 68° 0' 0".

II logaritmo poi dell' eccentriclta espressa in mlnuti second! , ossia di

log 4—-, mi risulta = 5,0925763836. Escguendo 1 calcoli col mezzo dollc
sin I

'

lavolc dl Vega a died dccimali, trovo succcssivanicnte:
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x" =z 68". 0'. 0",0000

J-' = 68. 7. 32,7611

X"— 68. 5. 51,2732

!•'":= 68. 6. 13,9740

x'*::z68. 6. 8,8939

a> = 68. 6, 4 0,0307

e sin x"z= M 4747,2389

e sill a:' =114848,7268

e sill x"rr 114826,0260

e sin x"'zr: 114831,1062

e sin a:'^= 114829,9694

e sin X' = 114830.2237

x" = 68" 0. 0. 0000

2— e sin x" rr 68. 7. 32,761

1

2 — esinx' zz 68. 5. 51,2732

2 — esiiix" -;68. 6. 13,9740

2 esinx"'=68. 6. 8,8938

2 — esinx"rrC8. 6. 10,0306

2 — esinx' =z 68. 6. 9,7763.

St'rivciulo 1(! iliilerenze IVa i luiiiu'ri ili'li'uitiina colomia, cil i rapporli ciic sus-

sistono IVa di esse, si trova

A x" = + 452.7611

A X' = — 101,4879

Ax" = + 22,7008

A X'" = — 5,0802

A x'" =: 4- 1,1368

rapporli

0,2543

0,2242

0,2237

0,2238

0,2238

0,2237
A x^ = —

Arreslandoci alia (iidercnzacorrispondcnte aU'indice p=:5 , avrcino dunquc

A X '*' A x'^'

X — x'^> -+- r'3)

e cosx 1+0,6 cos68".6

cd in numcri .^TzreS". 6'. 10",0306-
0,2543

1,2235
68". 6'. 9",8228.

Se si sosliluiscc ([ueslo valore ncU'cciuazionc data

sin X = i 00"
sinl"

si troverii csser cssa soddisfalla fino alle diccimillcsimc di minulo sccondo.

La maccliina ciie sopra abbiamo dcscriUa c coslrulla sulla supposizionc

clic jj base dclla punta B sia un punlo matemalico; ma sc noi rilcniamo

ebe qucsta punla sia, eouie e in reallii, un ciliudro, la cui base abbia un

ra{!gio piccoiissimo ebe chiamcrcmo r preso per unila ii raggio del eir-

co|o APL si vcrra, opcrando ncl modo dcscrillo, a delerminaro un angolo x'

ebe differirii dalPanoaialia ccccnlrica x ebe si cerea d'una quaiililii pieeo-

lissima ebe eiiiamercmo w. Seguendo la seric delle operazioni sopra indi-

eate si vcdra faeilmcntc ebe nel caso ora conlcniplalo quando lindiee

e in P, la lungbezza del filo lino alia base del bottoneino ebe si fa toc-

eare il cilindro, invece di essere 2 + 1

—

e (inlendendo per 2 Tarco rcl-

tifieato pel raggio 1), sara 2+ 1 — e — r. Quando poi aecavallato il lilo al
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cilindi'o, si fa slrisciarc il bolloncino sul raggio AQ, la lungliczza del iilo si

compone di quallro pari!. La prima k I'arco rellificato x'; la scconda e la

rclta the dal piinlo A va lino al puiilo ove il filo riescc langcnle alia base del

eiliiulrelto di raggio r. Trasciirando Ic quanlila dell'ordine di r'\ e non le-

nendo neppur cento della grossezza del filo, si puo rilenerc questa parte

r::AB^i — e. La terza e rarchelto del cilindro abbraccialo dal filo, il quale,

trasciirando sulla sua lungliezza linearc le quantila di second' ordine, si trova

die forma al cenlro B un angolo zr 90° — x'. t dunque la lungliezza di questa

parte di filo z=r (90"— x), posto per (90° — x') I'arco slesso rellificato. La

quarla c la perpendicolare al raggio CQ prolungala fino al punlo dove diviene

tangentc al circolelto, la eui lunghezza e eguale alia perpendicolare condotta

dal ceulro della base del cilindro al raggio medesimo, ed ba per valorc e sin j'.

Ora poicbe la lungliezza del filo e rimasla invariata nelle due posizioni del-

Talidada, avremo I'cquazione:

z+ i — e — r= x'+ 1 — e-t- r (90°— x') + e sin x'

,

ossia zr^x' + esinx' +»• (1 -4-90° — x) nzx' -f- esinx' -f-j- (2.5708 — *').

Ma I'angolo x cbe noi cerchiamo e che abbiamo supposto := x' h- w e quello

dcterminato dall'equazione z :^x-[- e sin x :zr x' -i-tu 4- e sin (
»' + «), ossia,

Iraseurando scmpre Ic quantila disecond'ordine, 2=rx + o)-|-e sin x+wecosr',

Parngonando i due valori di z, dovra essere oj (l h- e cos x') r:r (2,5708 — x'),

„ , .
2,5708— x'

e finalmentc '>> zn r ; : .

1 + e cos x'

Questa quantila rappresenla in parti di raggio la correzione die dovrebbc;

fnrsi alTangolo x' dalo dalla macchina per avere I'anomalia eccenlrica x por-

risi)ondenle alia media z

.
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RICERCHE
SOPRA ALCUNE SERIE ASTRONOMLCHE

MEMORIA

1)1 PAOLO FRISIANI

Prescniata il giorno 20 iiur7.o loiii.

0.V/uando Irattasi di csprimere ii terminc geneiale dello sviluppo di alcune

(luanlila in scric procedenli pei seni coseni dei mullipli di dali angoli, si usa

gcneralmcnlc di sostituirc allc funzioni circolarl clie entrano nclla funzioiie

da svilupparsi , Ic loro corrispondcnti csprcssioni iniaginarie
;
quindi di svi-

luppare col leorcma di Maclaurin le oUcnule funzioni in serie procedenti per

Ic polcnzc di quanlila abbaslanza piceole accio sia adcmpila la condizionc

della convcrgcnza; finalmcnte di risosliluirc allc csprcssioni iniaginarie le cor-

rispondcnti funzioni circolari. Questo proecsso, di cui Lagrange fece grand' uso

in due Memorie inseritc ncgli Alti dcirAccademia di Berlino per gli anni 1769

c 1776, c gcncraJmcnte adoUato dagli analisti posteriori, csige clic le proposte

cquazioni, sulle quali elTelluarc lo sviluppo, siano opportunamcnte preparate in

guisa clie, dopo gli sviluppi c Ic accennate sosliluzioni, abbiano a scomparire

lutte le csprcssioni imaginarie. Eppure il passaggio per tali csprcssioni, quan-

lunque Icgillinio in se slcsso, non scmbra cosi neccssario da escludere la pos-

sibilitu di allro mctodo clie risolva direllamcntc la qucstione scnza rinlervcnlo

di tali quantita ausiliaric clie, in ultima analisi , sono dcstinale a scomparire

ilal risultato finale. Ben e vero cbc randamento seguilo da allri geonielri, spe-

fialmenlc nello sviluppo dclle anomalic cbc cnlrano nclle cquazioni del molo

clliilico, precede per via dirella. Ma non in tutte qucste soluzioni appare cosi

nianifesta la Icggc dei termini da poterne consicurezza desumere Tcspressione

analitica del terminc generalc. fi pur vero ehc altri analisti tennero posterior-

menle allra via, e presenlarono i coelTicicnli degli sviluppi col mezzo di inle-

graii iJeiinili. Queslo mctodo, die al terlo piii direllamcntc e con iiiii risparmio
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di calcoli conduce alio scopo , sarcbbe ad ogni altro prcferibilc, qualora gli

inlcgrali dcliiiiti, clie rappresentano i cooflicienli general! dellc serie pcriodiche

ollenule, o losscro di (luelli di cui Tanalisi lia giii rcgislrati i valori in termini

finiti , fosscro tali ainieno da potersi detcrniiiiare con nielodi piii sempliei e

S|)edili di quell! clic si esigono per la loro originaria c dirclla delcrminazionc.

Qualora tali casi non abbian luogo , come il piii dellc voile aceade , I'espres-

sione del lerniine gcnerale ])er un integrale dcfiiiilo non prescnla clic apparen-

tcnienlc la soUizione dclla questione, scnza esscrc di alcun vunlaggio per le

praliche applicazioni.

Tali riflessioni mi indusscro a rivangarc il campo gia da lanli analisli solcalo

c presenlare ai eullori dell'aslronomia leorica i risullati dellc mic riccrche per

giungere alia delcrminazionc dei termini general! dclie principal! serie aslro-

nomiche. Nel mctodo da me seguito gli integral! definil! sono impiegat! come

sempliei ausiliarj di dimoslrazione per giungere alio scopo, approfiltando di

una ben nota c gencralc propricta d! alcun! di cssi. Dall'analis! clic presenlo

risulla elie ogniqualvolla il coctlicicnte generico dello sviluppo Irovas! rapprc-

sentato da un integrale definilo di cu! Tanalis! ha gia nelle sue tavole regislralo

il valore
,
giova servirscne di prefcrcnza , come puo vedersi nell' esempio del

paragral'o sccondo. Quando all' incontro si imbatle in uno di ignolo valore

,

giova scrvirsi del processo dirclto, il quale porta seco il vantaggio di fornire

in pari Iciiipo il valore dell' incognito integrale , se non per termini liniti ,

almeno per una sommaloria. II processo di queslo melodo potcva renders! chia-

ramcnte manifesto anche eon una sola applicazionc ad un easo abbastanza

complesso che abbracciasse tutti gli allr! da esso dipcndcnti: ma ho stimato

opportuno di evitare questa somma generalita che avrcbbe proeurato alio stu-

dioso maggiorc diflicolta al ccrlo , e forsc minor profilto. II mctodo si rcnde

manifesto per mezzo delta sua applicazionc a parecchi escmpi, inconiinciando

dai piii sempliei e scguendo in lutti lo stesso andamenlo, onde appaja dai casi

special! che si prescntano , come si abbia a proccdere in casi analoghi. Del

resto . dalla dipendenza die le soluzion! posteriori hanno colic precedent!

.

polra il lettorc da se stesso desumere da quale maggiorc gcneralizzazione dipen-

dano i casi da me tratlali, i quali pero abbracciano per loro stessi le prineipali

serie dell' aslronomia cleinentare. Mi lusingo che qucsto processo semplicc cd

uniformc, idcnlico in tutti i casi c dotalo della voluta generalita , scnza sover-

cliio impiego di calcoli, forsc polra un giorno Irovar luogo negli ordinarj Iral-

tali di aslronomia.
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SI-

Sopi'ii le differenzkdi delle potenze dei seni e coseni.

Prima di islituire I'indaginc sullc forme general! dcllc seric, clic formano il

soggelto delle segucnli riccrchc, c opportune prcmellerc I' esposizioiic di una

pro|)ricla spcllanle alia teorica delle fiuizioni circolari, di cui si farii uso nel

seguilo.

fi nolo clie lo sviluppo della polenza n"'"" di sin z procedc pei coseni dei

inullipli dell'areo z, quando il numoro inlero n sia pari; c proeede pci seni

dpi inullipli di z^ quando n sia dispari. Lo stesso vale per lo sviluppo del

prodollo sin"2r cos (/2; , ovc 7 sia numcro intcro. Si vuol ora dimoslrare clie

airinconlro la diffcrenziale (ji — ijosima j^Hq stesso prodollo e sviluppahilo pei

seni dei multipli di z, eomunque n sia pari dispari. Se si |)one per brc-

vita n — i{in-h i)-\-
(J
rza , n — ii{ni-\-i)— ^ :=: /S si vuol provarc che, qua-

lunque siasi n, si lia

-^^^ |(«+<7)"-' sill («+ (/)! 4- (/t — ^)"-'siii {it—q):A
il"~' siii"3 cos q:

dz"-* 2'

(0
I . nln — 1) ... (11— in) \ , . r , . ^ I

-[ II— 1)'"+'— ^ ^{a"-'sinaz + p"-'siUiSrJ

ove la sommaloria designala eon - deve prcndersi per lulti i valori di

I

m rz o , 1.2 indeOnitamcnte, ossia deve pigliarsi da mz^o ad m zr -..

Inl'alli e nolo che per n nuinero pari si ha

n

sin"rrr — (cosnr. + ll— i)'"*"' ^^ cosn:} W
J." } I .-i .... {tn -+- i) \

e per n numero dispari si lia

sin nz +1(— i)'"*' — 5^ ^— sii. ar} (i)

II—

1

2"

essendo a rr ;j— 2 («» 4- 1
)

, cla 3 essendo presa da "» zr o ad m — n— 1 ,

o, cio chclornalo slesso, da m^o ad mi^i-
,

giacchii i lermini dovuli a
o

valnri di /» :-> n — 1 scompajono per si slessi.
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Si inoltiplichino le anzidcUc cquazioni per cos qz cd avvcrlcndo csscre

tus nz cos qz ^ — \ cos (ii -^ q)z -\- cos (ii — <])-[

sii) n z ci.s qz z:z — ] sin {a -[- q) z -+- siu (n — <j) ~i

cos az cos ^: :rr —
J
cos a i + cos /Sz f

2

—
) Sin ^ "^ -L ««" '' " ^sin a: cos qz ^: — i sin a: 4- sin fiz i

si avra per n pari

n

(— 1)2 I

sin"z cos qz ^ —
j
cos{h -\- q)z -i- cos (n — q) z

n (n— I ) III —• m

)

^ (_ i)'" + i -^ '.
! : (cos az + cos (iz)

I . !i (in 4- I

)

e per n dispari

(— >) ''
,

sin" z cos qz rz j^^
— 1 sin {n -\- q)z -+- sin {n — q)z

-^ Z _ ,y" + i _!^ 1 1^ : (sin az 4- sin ,5?) }

I .2 {m -\- 1)
j

Delia prima di queste equazioni si prcnda la differenziale {n— i)«im3^ ^j ayver-

tendo die per n numcro pari si ha, qualunque siasi h

(^"-' cos hz - , , . ,= (— 1)2 h"-* s\n hz

( elic il fattore (— 1)- (— 1)- rr (— 1)" si riduce airunilu per cssere n pari,

la suddclla esprcssione coincidera coH'cquazione (1). Parimcnli pigliando della

scconda delle superior! equazioni la differenziale (n — i)«ima^ ed avvertendo clic

per ?! nuniero dispari si lia
,
qualunque siasi h

(i"-' sin hz 'izzl
; =L (— 1) 2 A"-' sill hz

e die il failure (— \)~^ (— i)~2~:^(— i)"-' clie affella il secondo inembro

si riduce all' unita per cssere n dispari , si vedra die aiichc in questo easo

I' esprcssione risultanle coincide coH' equazionc ({).
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AH'inconlro , menlre la polcnza n'*'"'^ di cos z c rapprcscntata, come e nolo,

da una esprcssioiio unica sussistciUo per qualsivoglia valorc pari o dispari

di n, lo sviluppo dclla dilTei'L-nzialc (« — i)'^"""' di cos": sin ^z forniscc una

cspressione clie cambia secondo ciic n 'v. pari o dispari , assumendo forme

analoglic a quelle clie lianno luogo nello sviluppo della potenza ji"""^ di sin z .

Infalli
,
qualunquc siasi n, ed esscndo «=:«— i[m-^\) si ha

,
^"("— ') • ("— m) )

= +- ; ;—J— cosaz (4)
I . 2 .... (nj+ i)

)

Se si molliplica questa espressione per sin^z, ed i prodoUi del scni per co-

scni si riducano a scni dellc dilTerenze dcgli arclii, e si prenda d'ambi i membri

la difTercnzialc (/i — ,p™:'^ avendo quindi riguardo clic per n pari si lia

rZ"-' sin/jz i .

, ,— — i)^* /i"-'cos/jz
dz

c per n dispari risulta

fi"-'sin/iz oni
. , . ,

nz (— i) -^ /i"-' sin/iz
n — 1 ^ 'd

si otlcrra ncl caso di n pari 1' espressione

" [(«— (7)"-'cos(ra—(/)z— (rt+^)"-« cos(«+ 9)^^-^
fi"-' cos"z sin (/z (

— i)'M ' -" «^
/

[n — i)....(rt— I

1 . 2 .... {in -\-
1

)

"" -
/ N ^^1 1 cospz— a" ' cos a z) l

e per »i dispari 1' espressione

"-<
[ (".+ 7)"~' sin(«-|-^)z — (rt— </)"T.' sin (/i— <y)

^/"~' cos"z sin <yz (— J I

n{n— i) .... (n— m)
dz—' — 2"-' Vlir ^Illil :::i(a''-'sinaz— i3"-'sin/3z)

I 1.2 .... (m -4-
1

)

J

ove a,/3 hanno le gia stabilile significazioni.

Si potrebbcro combinarc queste cspressioni collacquazione (1) perottcnerne

relazioni fra Ic dilTercnziali di funzioni circolari, che in niolli casi tornano utili

a compendio di calcoli; ma non dovcndo qui fame uso per le ricerche, di cui

mi occupo , ometlo di fame parola.

Vo/. r. 14
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§ II.

Termine generate deU'anomalia vera per I'eecentrica, dell'angolo delta verticate,

e delta tongitudine etiocentrica.

Sia i)ioposta Tequazione
tang x:z:ni lang^ (5)

dalla quale si voglia dcsumcrcla differenza x—j espressa pei scni dci mul-

lipli dcU'arco J. La proposta,di(Tcrcnzialarapporlo allevariabili oc^j^ diventa

dx 2 771

dy 1 -t- ( 1 -1- 771''') cos 2 ;^ -f- 771-

I 777 I

Pongasi ^zO , sara 0<. t c si olterra m=z , con che la prcce-

denle si Irasforma nella

dx I — 5^

dy I -\~ -2.0 cos "ij -\- 0'^

la quale
,
posto 2j zz z , si canibla nclla

dx I — 6-

dz 2 1+ 2 5 cos 3 -|- fi'''

Facciasi il primo membro =:(i e suppongasi fx rapprcsentato da una serie

periodica procedente pei coseni dei multipli di 2 , ossla rappresentalo compen-

diosamente da
I — C'

UL^ ^4^, + 2 ji, cos iz (6)
I

ove la 1 indica la somma dei termini che nascono dando ad i tulti i valori

4.2.3 .... airinfinito, e siano Ao,Ai quanlita indipcndenli da z da deter-

niinarsi. Si molliplichi la prccedcnlc posizione per cos jz.dz e si integri fra

i limili z^o , zzttt . II lerniine conlenente Au si ridurra a zero, c per il

uoto teorema di inlcgrali definili , cioe che / cos ax cos bx . dx e sempre

zero, finche i numeri a, b sono fra loro diversi e divenla =. -
,

pel solo caso
2

di a:=bj si vedrii clie nclla escursionc dei numeri i.2.3 aUribuili ad i
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scompariianno tulli i termini dcila sommatoria, ad eccczionc di qucllo in cui

risulta j^^i- Poslo il valorc dcll'inlpgralc e lolla la 2i si avra

2 IJ. COS I Z

7T-«3i—C-

/'•iAa COS iz

7:r- "2
1 — J'

e egualc a zero , si avra "

'•=^/^ -2 cosz

E notoclic rinlegraicdefinitoconlcnuto in qucstaespressioneedatoda —^ (—5)'

2(

—

oy
'~^

oiule /l,rr -p , il qua! valore posto nellaequazionc (6) e rimesso per y-

I— j"

cio cite esso rappresenla , si avra riduccndo

dx zn ^udz -^ 1
{
— C )' cos iz . dz

Quindi inlcgrando, cd indicando con C la coslante arbitraria , sara

X ::=. C -^ Ax)Z -\- 1 = sin iz
i

ossia riposlo per z il suo valore aj

( -- 0'
xz^C -\- ^^oY +• - •

: sin 2 iy
i

Siccomc per j^o risulta dalla (5) x=zo, cosi sara C^o. Inoltre sc nella

slcssa equazionc (5) si suppone "»rz:i, dove csscre xzzzj
;
ma per m rr i

si ha C^zOj e quindi per qiiesto valorc la preeedenle diventa y^iA^y os-

sia ^„rr-
, e con cio la trovala equazione si ridurra a

{•

x—j — l{—\y-i\niiy (7)

la i incomineiando da izzii e procedendo indelinitamentc , cio die si indi-

elierii ncl seguito coll' esprcssione , la - estcsa da i=:i ad 13: - . NcUc
o

seguenli riccrche si ammeltera sempre clie Ic costanli ehe cntrano nellc cspres-

sioni da svolgersi in scrie siano tali da soddisfarc alle condizioni della con-

vergenza delle scrie ollcnute.
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E nota r applicazionc clic della prcccdenle formola fecc Lagrange alia liso-

luzionc dei trlangoli sfericl. lo mi limilo qui alia applicazionc della medcsima

ad aleuae equazioni di maggior uso nell' aslronomia.

-l."Si sa clie fra ranomalia vera ^v ,
I'cccenlrica ;=:-£', I'eccentricila :ne

esislc la rclazione

Vaog - V = ]/—^ lang - E (8)
2 'I — e 2

Falto quindi X = -I', j)'= -£, "«=: l/ , da cui risulta

che porremo = /^ , si avra dalla (7)

^' sin iE

\n

V -E--,! : (9)

2.° Ritenuto clic la superficie terrcstre corrisponda alia figiira generata dalla

rivoluzione di un meridiano cllitlico intorno all' asse polarc coineidenlc col-

]' assc minore dell'ellisse generatrice , la direzionc della gravila in un punio

qualunque del suddctlo meridiano clliUico non passera pel centre della terra,

ma taglieru il grand' asse in un punto fra il cenlro e rcslremila dell' asse mag-

giorc. V angolo comprcso dal raggio terrestre c la direzione della gravita clie

i; normale alia curva generatrice, dicesi angolo della verticale che chiamo w
,

e rangolo che la stessa direzione fa col grand' asse dell'ellisse, e la lalitudine

gcografica che pongo rr / . L'angolo fatto dal raggio terrestre ed il grand'asse

sarii rr/.— to. Cliiamalo pertanto a il semi-asse maggiore ,
b il minore del-

I'elisse generatrice , ed x^y le coordinate di un punlo di latitudine 1 posto

sul meridiano cUittieo, e supponendo il semi-asse delle x coincidente con a,

e quello delle / normale ad esso , sara facile vedcre , che la retta compresa

fra Pestremita dell'ascissa x ed il punto, in cui la direzione della gravita taglia

il semi-grand^asse a, rappresenla la sotto-normale, che pongo =«. Risulta

(luindi Kr3—:x: ma siccome si ha pure ian-(X — oAzz:-, e tang/. ^-
a- X n

cosi si olterra fra /. ed « la relazioiie iang(X — u):^ — inngA. Questa, essen-

do della forma (5) ,
ponendo xzn^t. — (o

, j^ / , m zr — , sara 5 ^z. ——-,

ossia 5^ :, essendo e I'eceentricita. Quindi sara

i(2— e"'')'

sin 11 1.

3." Si imagini un punto m mobile in un piano passante per un punto fisso S.

Un piano fisso ncUo spazio passi pel punto S e faccia col primo un angolo «

.
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l/iiUersczionc di questi due piani faccia con due relle Sy , Sy' condottc da ii

I' una ncl piano fisso , Tallra ncl piano clic conlicne ii punlo m, un angoio

comunc a. Sia /3 I'angolo comprcso dalla retla S/', e I'intersczione; v quello

compreso daiia slessa Sy' c<i Snr, e v' Tangoio chela projezioncdelia rclla Sni

sul piano fisso fa colla 5/ . L'angolo v'— « sara la projezione sul piano fisso

ik'irangolo v — /3 , cd il Iriangolo sferico rcllangolo. in cui v— /S e I'ipo-

icnusa ,
v'— a il lalo adiaccnle , c f V angoio inlcrccllo , dara la relazione

tang(v'— a; = cos 9 tang (i'— ^) . Nel caso del moto di un astro m soggello

aH'altrazionc del sole siluato nel punlo S, il piano fisso sarii quello dell'ec-

clitica ; il piano clie col preccdente forma l'angolo <p sara quello dell'orbita;

I'intcrscziono sara la linca dei nodi; la Sy sara la retta die dal sole va al /

d'ariclc. Sni rapprcsentera il raggio vetlore, v' la longiludinc, e i- — /S Tar-

gomento della laliludine dell' astro.

Si otterra quindi 1' angoio i'— a pci seni dci pullipli di v— /5
,

ponendo

X zr v'— a
, y =: V— /3 , /« rr cos f , da cui zz tang- —

'f , onde V equazio-

ne (7) dara

1 :— I tang -fj sin 2i{v— fi)-[^

Se si ecrca inveec l'angolo v— jS pei seni dei mullipli di v— a , si farii

= t"— /5 , 7 31 v'— a
, m^ , da cui 0:zz— tang^ — 'i

,
per cui dal-

I

.1:
. , , - ,

la (7) risuUcra

' / I \*'
.

V — [j '-— v'— a-f-Z — llang— Cil sinai {v'— a)
l\ 2 /

§111.

Termine generate dell' anomalia media per la vera.

Noll' antecedenle paragrafo ho traltalo un caso generale di sviluppo in fun-

zion<! periodica, ncl quale il coefficicnlc .!, e espresso per un inlcgrale definilo,

di cui si conosuc il valore in termini finili. Negli esempi che seguono, il detto

ciiefiicicnte generico c espresso per un integrale definito di cui non si conosce

il valore in termini finiti. Pero ricorrendo ad allro processo si olliene il termine

generale che si ecrca, c dal valore ottcnulo si puo risalire alia delerminazione

deir inlcgrale definilo corrispondenle, espresso per una sommaloria.
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Si cciclii primicramciUc il lerminc generate dell' anomalia media cspressa

pei scni dei mullipli dell' anomalia vera con un proccsso clie possa servir di

guida nelle ulteriori riccrciie. Dalla nola equazione differenzialc esprimcnle la

legge delle aree , clie si verifica ncl molo cliuico , si ha

i\Uz
(i -|- e cos vj'^

iiicui ZjV sonole anomalic mediae vera conlatc dalpericlio, iU=:(i— e") ',

ed e e reccenlrieila.

Segucndo il processo indicato indietro si avrebbc

dz
i\\ -y =i Jo + ^^i COS iv

(
I o)

civ

essendo ^, =:

da i zr I ad / :zr —

.

o

- / : r^ '^^
) !''> - essendo presa

~J (i -f-ecos i^)-'

L' integrale non essendo dato in termini finiti , si ricorrera alio sviluppo in

serie per Ic polenze di e che si suppone < i . Si avra

( 1+ e cos i')~-^ I + - {— I
)" (n -{- I ) e" cos" !»

Si sostiluisca per cos" t' il suo valore dato dali'espressione (4) e posto

e dz
-:=e , n— 2(m4-i)rra , DX- i izz A
2 av

si avra

n(n— \) .... (n— ni)X ^il' {— \)" (n-\- x):" cos nv + 11' i-^ i)"(m4-i)£" ^ cos av
1 . 2 .... (in -+- I

)

I I

La 1' essendo presa da n:= i ad n^-, e la S da m^i o ad m rr -
;

o o
ossia ponendo

I .2 .... {ni-\- i)

sara

X^ 1' Pcos nv + 33' Q cos a.v

Si imagini la .V rappresentata da una serie procedente pei coseni dei multipli

di V. il cui termine generalc sia indicate con 5,cosii', sarii X^zl'B^ cos iV
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la 1 osscndo prosa (la tm ad zm-. Scgucndo 1' andamenlo del paia-

grafo sccondo , risulliTa

Bj r:z —
I
X cos iv . dv e quindi

Bi :=. — 1' P
I

cos ^Ji* cos jV . Ji' H 22i' Q / cos av cos iV . dv .

u

Nclla cscursionc di n da i ad - indicala da 2', che alTctta il nrimo ter-

mine del secondo membro, non poira rimancrc, in forza dell'acecnnala propriclii

deirintegralc definilo, ciie il Icrminc risultanlc dall'unlco valore n^zi
^ e nel

sccondo tcrminc non rcstcranno che i due valori risultanli da « — 2(m-+- 1) ^ i

V da n— 2("i+ 1 ) =: — i , ossia quel soli risultanli da " ^= 2(m-}- i)+ /
,

H m .«{/«+ i)— i. PeisuddcUi valori di n gli inlegrali divcrranno eguali a -,

scompariranno le sommalorie per n , e poslo per brevita

u (m -\- t) ~\- i HZ u , a (hj + 1 )— i z:z v

cd indicando con A', cio che divenla P per nzri e con //„,//„ cio che di-

venla Q per nz^u , n:=n> , si avra

B,-N,^lH„^in, (..)

nella quale sara

« (h— I ) .... (u— m)

J7„=z(-.)"{t^+l)£'

1 . 2 .... (m -(- i)

l'(l' l) .... (V III)

I 2 .... (m+ i)

Si scomponga la 2//,, in ire parli , cioe

1H, = 1,H, + H[,^1,H„ (12)

la i, essendo presa da m^io ad mz^i— 2, la ^,i indicando il valore di //..

per inzzii— 1
, e la 2, essendo presa da mzzzi ad mrz: - .

Si scomponga ulleriormente la I,//,, in due parli, tanlo pel caso di 1 numcro

pari, che pel caso di i numero dispari, cioe la prima da m^o ad m— — 1.



112 RICERCHE SOPRA ALCUNE SERIE ASTRONOMICHE.
i

2
V. la scconda da m rz — ad m^zi— 2 pel caso di i pari ; e pel caso di

dispari la prima da m =: o ad m =z • 1 , e la scconda da m^
'2

ad m^i— 2. Essendo v=:^m — (:'— 2) la 3 prcsa fra i limlli mrro,

m rrr - — 1 per ( numero pan , fra 1 limili m zz: o , m zz 1 per i

numero dispari c da escludcrsi, pcrchc nella delta escursione risultcrebbero

valori di y negalivi od cguali a zero , e quindi in conlraddizionc coll' ipotesi

di « > o e quindi di v>o . La scconda parte in cui fu scomposta la -, //,

, , , , ,
•'(f— ') {y — "0

risultera zero per se stessa
,
giacche la frazione conlenuta

1 . 2 ... (m+ I

)

in //,, a motivo di t'=z2m

—

{i— 2) diventa zero per ciascuno dei valori di in

neir escursione da mm— ad mizri— 2 per i numero pari e da mzz:
2

"^

2

ad m^z i— 2 per i numero dispari, c cio si avvcra divenendo zero il nu-

nieralore senza chc talc divenga 11 dcnominatorc. Infatti il numeratore cqui-

vale al prodotlo (i' — m) {i>—m +1) {v— m +2) ... {v— 2)(v— i)v
,

quindi

se i e numero pari pei valori di

m HZ i— 2 , I — i , .... —
2

divcntano rispellivanienlc zero i fatlori del detto prodotto dal primo al tcrzultimo

inclusivi. Se i e numero dispari pei valori di

diventano rispcltivamente zero i fattori stessi dal primo al penultimo inclusivi.

Levato pertanto dallaformola (12) la 3,//,, ed avuto riguardo, chc per m—i-i
si iia t'=:i, c quindi H^.^Ni , la stessa (12) diverra

•LH, = N, + l.H,

Ma si ha, ponendo il valore di H^

v(v— I ) .... (v— m)
i,^„ = 2,(-.)"'(-+0£"-^ '

' '

\
1.2 .... (/K+ 1

)

nella quale si polra diminuire il primo limile della quantita /, purche s'accresca

la m della stessa i sotto il segno 1. In talc ipotesi risulta v~i{m-\-i)+i— u

e quindi

II III— I ) .... (u — (m -4- i))

I,W., rz 1{- ,)" (u+ i)s" ^ ,\.\ ,
1 . 2 .... (m-h I -+-1)
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Si ponga per brcvila

i<(u— i) .... (u — m) _ ^
I . 2 .... (m + i)

sarii

II (u l).... (u TO— i) (u TO

—

i)(u TO — a)., .(u

—

m (')

(. 2 .... (m-\-i -\- ~ ((m + 1 )+ I

))
((w -f- I ) 4- 2) .... ((to+ , ) 4. ,)

Posto nel molliplicalore (Iclla F in luogo di u il suo valorc 2(m4-i)-f-i si

vedrii clic csso equivalc all'unita. Quindi si avra l-i //,. =r 1H„ ; si avriv pcrlanto

5, = 2(iV, + !//„)

M(li I ) .... (u to)
)

ossia B,=. 2 (—1)' (i-l-i)e' + S(— i)"(ij4-i)c"
. 2 .... (m + 1)

Accresccndo di un'unita il primo limilc e di allreltanto diminuila la m sotlo 2

,

cd osservando, die in tal caso si lia u:i;2to+ j, c (

—

ifm + i^f^— ,y^ ^j_

sultera

B,= . j(_.)' (,-

I
,)-

I

V( ,)....„.,.
('"+'+')("' + .>2)....(TO+ .-+(TO+.))j

I
1.2 .... TO I

la E' csscndo presa da to^^i ad m-=i- . Ma se si moltiplica la frazione
o '

comprcsa da i' sopra c sotlo per to -4- i , e si osservi che tutta la funzione

alTeltada i' si riducc
,
per to

— o, a (— 1)' (j -t- i)£' si polranno fondere in

un solo i due termini di cui consla la Di , e si avra

B, = (_ .)• a.- 2(TO + ,).-
('• + "' + -)(' + "' + -^)-(' + .TO+,)

1 . 2 .... (to + 1)

essendo la 1 presa da to^zo ad to:=- . Siccome era X^l' B/cosiv

essendo 1' presa da jm ad i"^- , ed Ar^iU-; 1 , si otterra
O rff

'

iU^ = I + 2'5, cos iV

Se questa si paragona coll'cspressione (10) risulta

r
, ."t;.". ...,

dv — z^' (' 3)

»^ COS II'

(1 -j-e cos w)-

Ko/. V. 15
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Dairintcgralc poi dcUa (10), omcssa la coslante arbitraria, per cssere z —

o

qiiando o vzzio , cd avulo riguardo al valorc di i\\, si ottienc finalmente

'
( 1 1

la I' ossendo presada j"= i ad i=-. La B, coslituira, sviluppando la 1'

,

una seric iiidefiiiila proccdenle per le potenzc pari o dispari di £ secondo clic

11 nuniero i sara csso stesso pari o dispari.

SIV.

Termine generate delta sviluppo del logaritmo del raggio terrestre.

Neirantecedcntc escmpio si e dato il termine gcnerale di iino sviluppo pro-

ecdcnte per coseni dci mullipli di un angolo; in questo e nel scgucntc para-

grafo prcsento due esempi, uno relativo alio sviluppo per coseni di multipli

pari di un angolo , 1' altro relativo alio sviluppo per coseni di multipli dispari.

Nella stcssa ipotesi del paragrafo secondo , num. 2 , e ritenulc le medcsime

dcnominazioni , si cerclii il termine generale dello sviluppo del logaritmo del

raggio terrestre espresso per coseni dei multipli della latitudine geografica I .

, r 6^
.

Si era ivi oltenuta I'espressione tang A ^ -
, e per esscrc n zn ~x , si trova

- b^
xtang), := — r- Ma dall'equazionc ccntrale deU'clisse j'^z^—{a^— .r^), com-

binala coUa precedentc , si cava

1 — e-* sin-' X a'' I — e- sin- /.

ovc la e rappresenla reccentricita. Questi valori posti nell'equaz." r-zr .r^-l-/-,

danno
_e2(-j_e2)sin2X

=
1 — e^ sin^ X

ossia,poslo e-(2 — e-):^c, e^^d e prcsi i logaritmi , risulla

2/1-] — /(I— csin^X) — l(^—dsm-l)
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SlaiUc la (ticcolczza dell' ccccntricila, si polranno svilupparc i logaritmi del

sccondo mcmbro per Ic polcnze di c , d . e raccolli i termini sollo una som-

matoria prcsa da « := i ad «=-, indicala al soiilo con X', si avra

/(-)=: S' sin'^"X
\a/ in

Sosliliiilo per sin'^")> 11 vaiorc chc nasce dalla formola (2), c poslo

« — (m+ i)rra, . ~p
in "J.-"

(— ,)'.+ m4-i ,;«— f." 2«(2K — i) .... {in — m)

an 1-" I . 2 .... (m -f- 1

)

^

si ollicnc

( -\:= IP cos ml -i- II' Q cos ia/. (i5)

ove la 2 senza apice 6 presa rapporto ad in, cd indicherii, come anclic nel

seguito , chc la sommatoria incomincia dal limile zero c progredisce indcfini-

lamentc. Siceome lo sviluppo di M-) procede evidenlemenle per coseni di

multipli pari di /. , cosl sani csso rappresenlato da

/ (
-

1 = 5„ 4- I'B.i cos 2 D. ( 1 6)

la sommatoria essendo presa da i^i ad i^= - . Segucndo il processo'del

paragrafo secondo , risultera

Bii = ~
/ H-) cos 2iX . dl

ed in forza dcir cspressionc (15)

B.2, z^ — 1' P j COS in), cos 111 . dl -{— 11'Q I cos ixl cos 2 /A . d).

Si osservi ora chc dcllo sviluppo di -' non rimane , nella prima parte del

valore di B-a, che il tcrminc risullanlc dal valore n:=zi
, c nella scconda
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iioa riinangono die i due lermini risullanti da a := ± «'

, ossia risultanli dai

valori

ft :zz m -[- I -\- i , n ^ m+ i — j

Posto per brcvilu i (m + i -+- 1) ^ u , a (m+ 1 — i) ^ v si avru

nclla quale sara

(
— I

)' d' — c'

N: =
n u

H.

H.

_(_,) rf2_c'J u{u—\)....(u— m)

U a" I . 2 .... (W + l)

_(—!)' ri'^— c^ v(i/— i) .... (i^— m)

V' 2" I . 2 .... (m + 1)

Decoiuponendo , come si e fatto nel paragrafo terzo , la 2//„ nelle tre parti

I, //, +//^,+ -i/A , la I, essendo prcsa da m^o ad mz=-i(i— 1), la //,.

indicando cio che divenla //,, pel valore mz=: 21 — 1 ela So essendo presa

da m^zii ad "izr-, si vedra facilmente: 1.° che la It Ho scompare, sia
o

perche i termini dovuti all'escursione di m , da m^o ad m:=i— i, dareb-

bero per v e quindi per n valori negativi zero, contro I'ipotesi; sia perche

ncll'ullcriore cscursione di »h , da mzrzi ad "11^2(1— 1) , la frazione che

entra nella 2, H,. diventa cguale a zero; 2." che la //„ per m:=:2i— i si

cambia nclla A',, c la So//,, diventa eguale a S//„.

Si olliene quindi , come nel citato paragrafo

,

ossia, posti i valori di Ni,Hu

U H

l(-i)' ,t'~c< ^(—1)' di—c'^ ii{u—i)...{u— m)

I 21 2-' u 2" 1.2 .... (m 4- 1)

Accresciuto di un'unita il primo limite della sommatoria, e di altrettanto dimi-

nuita la m che cnlra nella funzione , si avra

_ Id' —c' ^, d' + "' — c'-*-'" (n— 2) (u— 3) .... (if—(m+ 1)) 1

*'~^~'^
I

J 2-' "^^ (i+m) 2^ ('•*-'")
I . 2 .... m

I
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Molliijlicando la frazionc affetla da 2', sopra e sotto, per (m-t-i)(u— i}2, [cd

osservando che per mz=o la quantila solto I' si cambia in —- , si po-

tra sopprimerc questo termine, riduccndo a zero il primo limilc della somma-

loria , cd oUenersi I'espressione monomia

i, — (
i;

,_!_„, •

(2 (, _!_,„) ^,) ^2(,*„.) •

i.2....(m + i)

111 I'ui la sommatona e presa da m :^ o ad m :rr — .

o

L'cquazione (16), in cui pongasi 1' ottenuto valore di B-^i , cd avverlendo

t'sscrc Bff^o , fornirii I'espressione generale del logaritmo di - pei coseni

dei multipli pari della latiludine A .

§ V.

Termine generale dello sviluppo della latitiidine eliocenlrica. ]

Se nel triangolo sfcrico di cui si c parlato ncl paragrafo secondo , num. 3

,

si cliiama I'angolo che la rella Sm fa col piano fisso , 11 qual angolo nel

moto di un astro intorno al sole rappresenta la latiludine cliocentrica, si avrii

la relazione

lang 5 :zz tang f sin {v — a)

Trattasi ora di rappresentare con una espressione generale 1' angolo pei scni

dei multipli di v'— a. Pongasi Oz=:x ,
y'— a zrj , tang^^^zm. Si dilTerenzi

l'cquazione tangx^msiay
, a cui si riduce la proposta , ritenendo m co-

stante 1 e poslo rzz£ , i/{£(i — e)} ^ iH si avra
I -I- TO''

' r I \

dx .. COS y— zzritt ^^ (.7)
ay I — £ cos-j-

Esscndo la £ quantila inferiore all'unita, si sviluppi la frazione per le polenzc

di £, c raccolti i termini solto una sommatoria presa da nrro ad h zz -
,

si avra

ay
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Richiamata r cspressione (14) c poslo «— (m + i) — «
, j^i____ — P,2-

£" (in + i) 2w(2M — i) .. (an + i — in) _
2^-^'

I . 2 .... (w-4- I)
~ ^

la prccedente diventa

(IjC
-—:=I.Pcos (271-1- i)r -I- 2IQ cos(2« 4- i)y (i8)

la prima I psscndo presada nz=o od nzzz - c le altrc due relative ad »«,?«

esscndo prese fra gli stessi limiti zero ed infinite.

dx
Dalla prccedente equazione si rileva che lo sviluppo della -j- procedc per

dj
coseni dei niullipli dispari di y , ondc potra rappresentarsi compendiosamente

colla

-— = 25.,,^, C0S(2!-+- 1)7 (19)
dy

I

la sommaloria essendo presa da izrzo ad izzi-. Col solito processo si avni
o

2 /^^ dx

ossia, poslovi il valorc date dalla (17)

2ill p^ COSJ)^ cos(2i -f- i)y

B...='-ff 1 — £ cus' y
(20)

Ma (lucsto integralc definite non essendo ottenibile sotlo forma finita, come

([ucllo clic entra nel valore di A; del paragrafo secondo, si dovra invece so-

dx
1 , V . .

stituire per -r- u trovato valore (18), e si avra
djr

2 /*"

R),^.,:^— "L r i cos (9.n -\- \)y cos [li -\-
\)
J . dy

^ J
u

H- - 'L'L Q I cos (2a -t- \)j cos(9.i + O7 • ^J'

u

Nello sviluppo della soniviiatoria relativa ai valori di n zr o , 1 , 2 .... non rimanc
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iiella prima parle deiranleccdcntc binomio chc il tcrmine dovulo ad wm , e

iiella scconda noii rimangono die i due termini risullanli da 2a 4- 1 :=±(2/-4-i)

ossia quci soli proveiiienli da « = m-t- 1
-f-j , n = in + \—i. Posto 2(ni+i+j)=",

a (m-f- I — I) rr V
, si ollcrra

5,, ^, = JV, -+. 2//„ + IK,

nella (|uaie saru

ff — m
^"'^'"' ("+)«(»-,) ..(^4-, — ,„)"— "^^
-V'-' ..2.... (m-l-,)

"' 1.2 .... (m ~\- i)

la sommatoria essendo presa da mrro ad mz= - .

o

Si imagini decomposlo il termiue IK,, nolle tre parti

ovc 2i e presa da m^o ad m^^ii — 1, la A'^, essendo il valore di A',, per

m ^: 2j , c la S.J essendo presa da miz:2i-f-i ad m := - . Scgueudo il pro-
o

cesso del paragrafo terzo risulterii facilnicnte : {." clie 2i A',, scomparc , sia

perclie i valori di m da zero ad i— i rendono negativa la n, contro I'ipotesi,

sia perche i successivi valori di m da i a 21 — i rendono allernativamcnte

zero i fallori di cui consta il numeratore della frazione compresa in A\ ;
2." die

risuila A'^zrTV, ed inoltre S-iAV ^ S//„
,

per cui si otlienc

la quale, posti i valori di A',, //„ , e ritenuto H=:2(m+ i +/), si riduce a

p m I
^* £»'+< + . („_<_,)u(u_,)..,.(„4-,_,„)l

•O3. + I = Jtl {—r -+- i ;;— . ; ; ; > •

fa-' 2" 1.2 .... (m-{- \) ^

Se in qucsta si accrcsce di un'unita il primo limitc zero c si sostituisea /«— 1

in luogo di m , c si molliplidii la frazione alTelta dalla sommatoria sopra e

.sotto per M(m+ i)j si vedra die per w^o tulta la quantila affetta dalla 2 si
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riduce a —7- e quindi si polra ancora ridurre il primo liniite a zero e sci'iversi
2"'

semplicemcntc

2-(»i+l) u 1 . 2 .... (hj-H 1)

77

Qucslo secondo nicmbro , ove si soslituisca - alia £\\ , fornira il valorc del-

/^ COS V COS (21 ~^ I ) V—:^ 3—^ . dy , che cntra ncU'espressione (20),
, _ ecus-

J

Se si Integra I'cquazione (i9), postinella B:.i+, i corrispondcnti valori di x,)

s, i\\ c falto ii-\-i=id
J

si avri la lalitudine 5 espressa da

sin 2(p m+i /sin ^V("'"*'> ii(ii— i).... (k— m)-1 /sin ^y ('"-•')
ii(ii

r+7) \ 2 /
~7

) \ 2 / 1.2 .... (/»+ 1)

Ic due somniatorie, di cui una e relativa ad t, e I'allra ad »j , essendo prese

fra gli stessi liniili zero c 1' infinllo.

§ VI.

Sviluppo in aerie della radice di una equazione qualsivoglia;

c (ermine generate dell'anomalia eccentrica per la media.

La riccrca del coeflicicntc generico di sin iz nello sviluppo dcU' anomalia

eccentrica E poi scni dei multipli dell'anomalia media z, desunta dalla equa-

zionc irrf"

—

esiaE, dipendc dal teorema di Lagrange suUa risoluzionc delle

equazioni.

E nolo che la formola

somministra una funzione qualsivoglia {{z) della radice z dell' equaziono

zzzjr4-9(=) • '"^ cssa gli apici indicano dcrivate rispclto alia variabile 7,

e o,f funzioni qualunquc. Ncl caso particolarc in cui si eerchi la semplicc

radice 2, ossia nel caso di f(3)=z3, per cui si ha f{;) ::^ j, f'(7) =: > , la

prccedenle formola si riduce a
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Per la dimoslrazione di queslc formolc si pu6 vcdere il paragrafo GO della Me-

iiiDria Stii melodi d'approssimnzionc nalla ricerca ilelle rwUci dcltc equazioni

|nil)l)licala iicl 1846, od iiisciila iioirAiipeiulicc allc ElTciiicridi aslionoiniclie di

Milano per I'anno 1847, ovc, parlendo dalia leoria deilcyimzmn' involute, vedesi

eompreso iiella dimoslrazione dellc stesse formole anclic il crilerio , sia per

distinguere la specie della radice clie si olliene , sia per dcciderc della con-

vergciiza o divcrgenza della serie elic la rappresenla.

Paragonala I'equazione j-=::

—

v(") colla zzrzE— csinJS', si avra z^=E^

'^(:) = c sill /T
,

yz=:z
,

quindi risullera dalla (23) , raccogliciido i termini solto

una sommaloria presa da /jrr: i ad n=z —
o

...» //:"-'

Ma dall'equazionc (1), in cui facciasi 9=^0, e pongasi n— 2(fn-Hi)zra

si ha

(/"-' siri"z I

«"-' sin nz + i — 1)'"^ '""
•
-^ ^ ^sin az\

I.2.... {m-+-.)
(

Poslo per compendio
e

2 1.2 .... II

(_,j'" + i y>,-i n{n—i) .... (n — m) _
I . 2 .... n 1.2 .... {in -+ I

)

la trovata cquazione diverra

E— z zz: IP silt „z -i- 11' Q sia az (24)

La dilTorenza E— z si imagini rapprcscntala da una serie proccdenle pei seni

del multipli di z, il cui lerminc generalc si rappresenli con J,s'\niz, si avra

E— z :zz 1,'Ai sin

la sommaloria cssendo presa da iz::i ad i zz: - . Molliplicala cjuesla per

f.\njz.dz e prcso IMntegrale rispello a z fra i limili o,- si avra, analoga-

inentc a cio clie si c fatto nel paragrafo secondo

.

/ (E— z) i\n jz . dz rz —A, j sin iz siny: . dz

Vol. V.

°

16
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Viiv una propricla dcgli iiitcgrali (lefinili, analoga a quclla del citalo paragrafo,

risiilta clie T iiUcgralc / sinaz s\i\l>: .dz c scmprc zero pei valorl ili a,b

Ira loro divcrsi , cd c cguale a - pel solo caso dl a:^b . Adunquc nella

escursione del numcro i da uno airinlinito scompariranno lull! i termini dclla

sommaloria, ad cccezionc di quelle in cui sara i^zj
,

pel quale 1' integrale

iliverra - . Si avra quindi
•i

Ai^i - I [E— z) sin iz . dz

la quale, avulo riguardo all'equazione (24), si ridurra a

A, rz — 2'P / sin nz sin iz . dz -\- — —-Q / sin ct.z sin iz . dz (26)-J ^ J
O

La -' essendo prcsa da n:=:i ad /j rr - e la S da mzzio ad mz= -.
o o

Dovcndo la n essere una quanlita niaggiore di zero, nella sua escursione da I

ad - non restera nelprimo termine del valoredi .1,, olie quelle dovulo ad 11:= i

,

e nel secondo non resleranno che due termini, I'uno per /trr ^(nl,-\- i)-\-i
,

I'altro per « := 2 (m-^ 1) — i . Gli integrali si ridurranno a - , scompariranno

lesommatorie relative ad n; quindi, posto 2{m+ i) -{-i^zu , 2(m-i-i) — i zzzv

ed indicando con A', cio che diventa P per nz::i e con //„ , A', cio clie di-

venta Q rispettivaniente per nzizu
,

n:=zv si avra

A, z= iV, + 2 //„ + 111 A',, (26)

nella quale equazione, avuto riguardo al segno negative inlrodotto da sin ( - iz) =

jy. = .

Tj (— i)"' + '/'"-"'i" i((u — 1) ....(((— in)

A'„ =

I . 2 .... i( 1.2 .... ('«+ 1)

1 .2 .... V ' 1.2 .... ("i+ I

)
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Qui pure risullera, come ncl paragrafo Icrzo, clie sconiposla la IK, iiellc Ire

parti

la 2| esscndo presa (la m=:o ad »j^j— 2, la A', cssendo il valorc di A',

per iitzz i— 1 c 2.J esscndo presa da mzirj ad w zr -, scompnrirfi la jiri-

ina ]iarle, la scconda diverra cguale ad A', c si avrii

I.R;= IV, + I.,K,

Quindi ripclendo il processo del paragrafo lerzo per ridurrc a zero il primo

limite di I., cd avvcrlendo clic in tale riduzionc risulla v:^ 2(/h+ 1) -t- ; rz k
,

(_,y„ +,.-i_(_,y„ + t+itm+,) — (_,).«-Hi
si avra

,

/"-'£" ulu— t)....(u— i)i— i)

i.v». .... 11 I . 2 .... (m+ j -+- I)

Ma cssendosi gia trovato indiclro

m(|(— i)....(h — {in-^i)) u{u— 1) .... (u — m)

I . 2 ....(/«+ 2-)- I) I .2 .... (oj-f- 1)

la quanlila sollo il segno i si ridurra ad //„ : quindi si avra

liK,= 1 H„ ondc J, = 2\N, + lff^'(

II valore di //„ si riduce piii scmplicc osservando clie col rovesciare i faltori

si lin

I .2 .... It zz: u{u— i) .... (h— ni) . I .a .... [u— ni— i)

ove posto il valorc nrz 2(m+ 1) -|-t si ottiene

1 . 2 ... u zr u(u— 1) .... {u— in) .1.2 .... {ni-{- i-t- 1)

Quindi la frazione eontcnula in //,, si ridurra ad : -. r Avulo
1 . 2 .... (in -I- 1 -f- 1

)

poscia riguardo al valorc di N, , si avra

t

.1—1,1 ,11-1 -«

,4- v(_,y»M
. 2 .... I 1.2 .... ("1-4- 1) 1.2 .... (in -H i-+- 1)

Si aceresca, come al solilo, di un'unita il primo limilc della -, diminuendo in

pari tempo di uno la vh nclla funzione. Siccomc la u si riduce a 2»j-4-i, cosi
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alia sommalorla prcsa da mzro ad m^-, si polra sostituire la

i' {-')"
I . 2 .... ni 1 . a .... (ni +- i)

csscndo S' presa da mr^i ad »irr-. Se si moUiplica la prima frazionc

sopra e sollo per m -t- i c si osservi clie la funzione cosi ridotta divcnla egualc

ad :
,
quando si faccia mcro

, si avra per /I, I'esprcssionc monomia
1.2.. I

^, = 23(— I)'" ^
'

I . 2 .... (ni-f-
i)

I .2 .... (m+ i)

coliu quale si oUcrra

t— 2 zr 2 2 Z sin J 3
1 .3 .... {ni-\- I ) . I .2 .... (in-\-i)

II coclTicionte generalc di sin iz coslituira una seric indeGnita proccdcnte per

])olenze pari o dispari di £ , secondo chc 1' indlec i sara esso stesso pari o

dispari , come vedesi dalla serie

i 1.2.../) l.(l-t-l) 1 .2.(1+ I
) (1 + 3) I .2.3(1 -f- I

) (1+ 2) (H- 3)

§ VII.

Sviluppo del raggio vettore e termine generate corrispondente.

Per esprimcre il coefficienle generalc dello sviluppo di - nell' cquazionc

-^1 — ccos£', che fornisce la nola rclazionc fra il raggio vettore =:'•
, il

scmi-asse niaggiore ^= a , recccnlricila :=c
, el'anomalia eccentriea :^£',

si dovra coll'cquazione z^zE— esiii£ csprimerc la funzione cos £ per la z.

Qucsla si ottiene ponendo nell'equazione (22), z^zE, f(r)^cos£, y:^~,

f(j')r=cosi, V{y)^— sinz, ly (j') ^: ^(z) ::i ecosz , da cui

( o I
"" '^sin^'z i? (/'* .sin* z

cos L zn cos z —
j
e sin'' z + 1

—-—

;

1-
••

(
1.2 dz 1 . 2 . .^ dz''
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quindi
/ e' e' ds'in^z
— r:r I — e cosz -\ sin^ s H ; h .... (28)
a I I . 2 rtz

Fatto - := p , (lilTcrcnziala la precedenlc cquazionc rispctlo a 2 , c raccoiti i

a

termini sollo una sommaloria , risulta

dp nc" rl"-^ sin" z

dz 1.2 .... n dz"~*

Posto quindi per la differcnzialc («— i^'""'' '• valore die risulta dall' cquazio-

np (I) per 7^0 , c falto

e «"-' e"
— :^ e , n — 2 [in -}-

1 ) rr a , n zz: nP
2 1.2 .... n

(— !)"''' a"-' n{n—\)....{n— m) ^
It .

: :zz n Q

si avrJi

Pongasi

I . 2 .... ri 1.2 .... ('?»+ 1)

~=i:' nP sin nz -h^^'nO s\n ciz (aq)
az

4 = ^'Bi sin iz (3o)
dz

dp
Impiegando il trovalo valore dl -{- si avra , eome nei prccedcnti paragrafi

,

dz

J9.= — 2^' nP I sin /ic: sin iz .dz -\ 2w' «Q / sin as sin is . dz
^- J "J

Qucsla csprcssionc di B, non dilTcriscc da quclla di .1, , data dalia (25), sc noii

in quanlo P, Q iianiio il fallore n . Ripelendo lo slcsso proccsso die eondusse

all' espressione (26) , si polra da quesla dcrivarc immediatanicnlc il valore

di Bi , avverlcndo clic ncl caso allualc la nP si cambia in ilV, , e la nQ
per nz=:i(m-\-i) -\-i :=u si cambia in ?«//„ c per «rr2('n-f-i)— j'^i-

si convene in vK,.. Si ollerra pcrlanlo

ovc A',, //„, A',, avranno Ic stesse significazioni assume nel paragrafo anlc-

cfdcnle.
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Sc r ultima sommaloria si scompone in Ire parli, una relaliva ai limili mz:ro
,

mm I — 2 , Tallra dovuta al valorc chc assume A'„ per m:=i — t
, la terza

rclativa ai limiti mz^/, m = -
, si vedra , come nel citato paragrafo, elic

la prima devc cscludcrsi dal valorc di -fA',, , clic la seconda assume il va-

lorc ii\, , c la Icrza si cambia in lull,,, per cui risulta

B, — 9.[iNi + I.ul/„}

Avulo riguardo al valore di I\', ed alia riduzionc, clic subiscc la frazionc con-

tcnula
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ouanilo la frazionc - si inlcnda imtnediataniciUe csprcssa da una scrie pe-

riodica proccdcnlc pei coscni dei muitipli di z , sara cssa rapprcsentata da

— =^A^-\- ~A, cos iz
a

la sommaloria csscndo presa da izz: i ad i-=i - . ovc saiii
o

A, -ZZ — I — CDS iz . <lz

J

/

Poslo E—Xj siccomc sara — =1 -eeusx , z—x-esinx , d: — {1 —e cos x)tlx .

A, zz —
I

(i

—

c cosx)'- cos {ix — ies\nx\dx

Confroiiiando queslo valore col lerraine gcneralc ollenulo, il valore deH'intc-

gralc deflnito sara dato da

/ (1 — c cos)- COS i{x— e sin x) dx ^ zB'

,

esseiido

B , _ V
(— i)""^'(2m+ /)(m+ i)

;-!('"-').-. ;-•.'.+ .

I . 3 .... (m -f- I ) . 1 . 2 .-.. (in -+- i)

la 1 csscndo presa da mizio ad mzz-. Sviluppala qucsl'ullima somma-

toria si ha il valore di C , espresso da

I (/;)' i. (' + 2)(''c-)- (i+4)('0'' C-KJ) (.-£) ^
' 1

: TT—. :

-:

—

— T~
r-|.3....l"( l(''-|-l) 1.2(1 + 1) (1 + 2) 1 .2.3(z-*-l)(' + 2)(j+3)

il quale coslituisce una serio procc<lcnle per le potcnze pari o dispari di

spcondo clic pari dispari sara il numero i

.
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§ VIII.

Termine generate delto sviluppo del seno di un multiplo qualunque

deW anomalia eecentrica.

Avcndo nel paragrafo seslo oUenuto il valorc di E dcsunto dairequazioiu'

z:=E— (! sins', si ccrelii ora lo sviluppo di siuqE pei seni dci mullipli di 2,

csseiido fj un numero intero (pialunque. Dallu formoia gcncraic (22) si oUerra

immedialamenle

ill (J E— sill (j z :zr q
1'

e" fi"~' sin"s cos q

z

la -' cssendo prcsa da « rr i ad n=-
o

Pongasi in qucsla 11 valore della differenziale (n— i
y^'"''' fornito daU'espressio-

c
no (I) c fatlo - rr £ , ti— ^{ni-{- \) + q^a

, n— 2(m-t-i) — q^C^
2

(«4-9)"-'£"_p (»— ?)"-'^" _^
I . 2 .... n 1.2 .... ti

(— 1)'"+' a"-' s'< 11(11— 1) ....(n— m)

1 .2 .... n 1.2 .... {'«-(- 1)

(_ t;"'-^',5"-'c" it{ii— \) ....{n— in)

I . 2 .... n 1.2 .... (in-{- 1)

si avrii

=zR

= S

— {s\n q E— sin (7= } rr S'i' sin (n+ o)i + i^'Q sin(«— q)z

7 + 11' Jisxno.: + ZS'Ssin |5 ::

Si imagini rapprcsentato il primo mcniliro con una scric procedcnte pei seni

dci niullipli succcssivi di z , col porre

— jsin^f — s'\n q z^ zz 1 'C; sin I3 (32)

ovc la 2' c rclaliva al numero intero i. Seguendo il processo usato nel pa-

ragrafo sesto per la determinazione del valore di /I, , si ollerra per C, il cor-

relalivo valore

C, z^ —IP
I

s\n {n-\-q)z sin iz . dz + —I'Q l sin (h—q)zsiniz.dz

I' II

2 P'' 2 , p^
H 12'^

I
sin c/.z sin iz . dz -{- — 2S'5 j sin /Sz sin iz . dz

II u

ovc la 1' c rclativa ad w, c la 2 ad m

.
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Si dislinguano in qucsta lie casi, cioc di ^ < i" , (/ > i
,
q^^i .

i .° Pel caso di q <.i pongasi

i+ q::zG , i{m-\- i) ~\-^ ^h , 2(w-+-i)— 5 ^rA

i— q zz 01 , 2(m-f- i) -f-w rz;- , 2(m-|-i)

—

u ^s

<; ritcngansi allc lellcrc N, H, K le slcsse significazioni ammcssc nel para-

grafo scslo , caiiibiandovi opporlunainenlc Ic Icllcre al [)icdc. Dovendo nella

espressionc di C, csscre »>o e percio escludcrsi lutli i termini in cui il

valore di n risultcrebbc negalivo , il prinio tcrminc di C, si ridurrJi al valore

clic assume la P per n-i-q^^i, ossia per m= w; scomparirala sommatoria

per n e Pinlcgraie diverra - . Ma per «=:oj la P divenla

,•'-1— 1 c'^

'-- = jy,.

II secondo terniinc di C, si ridurrii al valore che assume Q per «— q^^',

ossia per n^;5. Questo valore sara dato da

,-0-1 /)

1 . a .... 6

II terzo terminc si ridurra ai due valori clie devc assumere la li tanlo per

az::ii — 2 {in -h \) -\- q :^ i , ossia per « ^r 2 (m -t- i ) + w zz /•
,

quanlo per

a^»j — i{ni-h t)-\-q :=-r-i , ossia per n:=2(in-i- \) — iz—h. Pel primo

valore di n la ^ si ridurra a

(—!)"' + '/'—'£' r(r—
I
)....(,— »!)

1 .2 .... ;• 1.2 .... {in-\- i)

pel secondo, avuto riguardo al segno — introdotto da sin(

—

iz) si ridurra a

1.2... ('"-{- l)

= A-,

II quarto terminc si ridurra ai due valori di S per ,S^«— 2(/?i-t-i) — qzz±i,
ossia per nzr: 2{in-h >)+ O^zh , n^2(TO+i)— co^5 . Pel primo valore

di n la S si riducc a

(_,)"' + 1 /'-! ;/' /,(/,_ I) ....(/,_,„) _
1 .2 .... A ] . 2 .... (in -{- I

)

Vol. V. 17
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c pel sccoiulo ,
avulo rigunrdo al segno — inlroilotlo da sin{

—

iz)
, si ri

(luce a

(
— ,)'" + s-i ,•»-! ;9 s{s— i) .... {s— m)

. , nn Aj
I . 2 .... s 1.2 .... {m-\- i)

Raccoglieudo le varie espressioni e separando i termini contcncnti od '>>
,

i

avrii

Senza ripelerc il proccsso del paragrafo scslo, si osscrvi chc ncUa precedcnlc

ospressione il primo trinomio non dilTcrisce da qucUo clie rapprescnta il valorc

di .1, del citato paragrafo, sc non in quanlo le lelterc i ,u ,v si canibiano

rispeltivamente in ,h, k , cd il seeondo trinomio non diffcrisce, sc non in

(luanlo le prcecdcnli Icttere sono rimpiazzatc rispettivamente dalle w ,r
,
s .

Quindi dal valor finale di A, , dalo dalla (27), si dedurri il valor finale di C,

cambiando la i chc accompagna la m successivamente colic Ictlcrc G ,',> .

Rnccogliendo sotlo la stessa sonimatoria per in i valori risultanli dai due tri-

nomj , si 01 terra

^ _. 2 ^. (— ir(m+i)(£0-'" ( {i^f ^ ('0"
'

/
""

I .1 .... (ill -\- l) ( I .2 ....(/« + i) \ .2 .... {lll-h'j

2." Pel caso di q>i si ritcnga alle lettere 0,h,k la stessa significazione

preccdente , c si ponga

q— i ^z ts , 2(m+ i) -(- a =:/3 , i{in-\-i)— rnrro-

Dovendo csserc n^>o , ed cscludcrsi dal valore di C, tutti i termini in cut

risulterebbe n zero o negativa , dovra il 1." tcrmine di C, scomparire
,
giac-

the la n divcnta negativa, tanto per n+ q^=.i, quanto per n-\-q^ — i.

11 2."termine si ridurra ai due valori, che assume Q per n—q^=±i
, ossia

per n =zi-\-q^zO , n:=q— iz=r^. Pel primo valorc di n la Q diventa

= N,

e pel seeondo, avuto riguardo al segno — introdotto da siii(— iz) , diventa

(— >r rr(— iTiV^
1 .2 .... O

II 3." termine di C, si ridurra ai due valori die assume la H per

c/.^n — 3.{in-\-i)+qz:z±i
,

ossia per «zz2(rj-4-i)— arrra , n^2(/n+i)— C=ik .
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Pol piimo valorc di n la li divcnta

(— l)"' + * !'-• f <J{7— l) .... (7— m)

I .2 .... a 1.2 .... (TO-f- l)
;(-.)"A;

Pel secondo, avuto riguardo al segno — inlrodolto da sin(— iz) , divenia

. 2 .... A- ( . 2 .... (ra-f- i)

= A',

11 4." lermlnc dl C, si riduce ai due valori chc assume S per fii^n—
2(m+ f)

—

q::z±.i
J

ossia per nz=:i('n-\-\)-\-0^zh ^ k := 2(m + i) -f-?7i i^jc. .

Pel primo valore di n la S divcnta

(_,)« + ! ,-"-i £* h(h— :).... {h-m)

I . 2 .... /i I . 2 .... (n\ -f- i)

pel secondo, avuto riguardo al segno — introdolto da sin(

—

iz) ^ si riduce a

I . 2 .... p 1.2 .... (f)J-l- l)

Uaccoglicndo gli oltcnuti valori si oltiene

C, —N,+ v//„ + 2A', -t- {— .)" JiV.+ 2//, + 2A;}

Ripclendo quindi cio clie si e detto al numero primo, rispctto ai due triuom.i

die conlienc C, , si avrii pel caso di 7>>'

^ _2 ^(— ,y"(,»4-i){'0-"'
j

{'£)'
,

(izy

i I . 2 ....('«+ l) p.2.... (m+ i) I .2 ....(«I-f-»3)
j

nella quale vale il segno + , od il segno — , secondo chc ^ e numero pari

dispari.

3." Finalniente pel caso di q^^i
, pongasi

i +q z= iiz^O , i{m-\-i)-hO z=.h , 2(m+i)

—

^zk , 2(f7j+i)^/-

Non polcndo n essere ncgaliva, ne zero, il 1.° tcrminc di C, sara da cscludersi,

giacclie pci valori di «-i-/rr±j risultano per n valori o zero o negalivi.

II 2." terniine di C, per "— i rr ±i
, ossia jicr «z=5 , n:^o , si riduce al

solo valore chc assume la per «^5, il quale e espresso da

:=iV«
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II 3." icrminc ili C, si riilucc ai due valori clic dcvc assumcre la li per

arr»— 2(m+ i)-h' =:±' , ossia ai due valori risullanli da nz=. 2 (m 4- 1)3=/-,

n=: a(m-f- 1) — 5 r= A . Pel primo valorc di n la R divcnla

I .2 .... r 1.2 .... (m-H 1)

//,

pel secondo , aviUo riguardo al segno — iiUrodoUo da sin(

—

iz)
,

diveiUa

. ^ A;,.

1.2.... A- 1.2 ....(/»+ 1)

II 4 " leimiiie di C, si riducc ai due valori che dcvc assumcre la 5 per

/3=/(- 2(m-|- 1) — ic=±j
, ossia per « = 2(m-|- 1) -|- 5 = ^ ,

K=2(mH-i)=r.

Pel primo valore la S divenla

. + 1 ;i—i .'• h{h—i).... (h— m) „= til,

\ .2 .... h 1.2 .... ("1+ 1)

pel secondo , avulo riguardo al segno — introdollo da sin( — j'z), diventa

I . 2 .... ('«+ 1)

= a;

Essendo /uram-i-a, risultera K,=FI,, quindi raccogliendo i termini si

avr&
C, rr { A,+ Si/„ -i- ZK,} H- 2 2/^,

II iiriinn trinomio si ridurra, come nei due precedenti casi , a

(_ ,),„ (m-4-i) i-2"'-'
£'i" {ie)''

2S
.2 .... {m+ 1)

'
I .2.... ("i-

cd il terminc contenente //, si dedurra dal valorc di Si/„ del paragrafo seslo,

cambiando ncl risullato la Ictlera m in »• e si avra

2 IH, =: 2l' ^
.

I

la S' essendo presa da mzri ad "t^-
' o
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Uaccoglicndo quindi si avra pel caso di q^i

(_,)'«(,„+ 1) J-'"-* e-'" (ief (— 1
)'" i-"'-> "•-'"

— . -4_ O "^ 'Ci rr 22 ! -^ -—;—

^

.
!

—

-+- aS
I . 2 ....(/»+ i) \ 1 .... (in -k- C)

"
I .;». ....HI. c . 2 .... m

Per compeiictrare i due termini sollo una sola sommaloria si moltipliclii l;i

IVazione alTeUa da 2' sopra e sollo per ('» + i)(m+i). Si riduca il primo

liniile di i' a zero e vi si sollragga cio clie la stcssa frazione diventa per mir:o .

Si ollerra

I .2 .... (w-|- l) / I .2 .... (/;«-+-!;) 1 . 2 ....(»! -|- l)

Le trc espressioni di C, corrispondenli ai ire dislinli easi possono compenc-

irarsi in una sola adollando per convenzionc, clie la letlera w rappresenli la

difforonza fra i c q prcsa semprc posilivamcnle. Rilcnulo i-\-q^i'J cd «^:o

quando risulli '^=7 , sarii facile ollcnersi I'csprcssionc generale

2 (_,)'" ('»+i)('0""
S

(ief
,

(m+i)(j£)"''
I

O, — 2
i.2....(m+i) ( I .2. ....(m-\-C) I . 2 .... (w+w) . (irt-f- i) )

2 2 f^
. — / sin q z s'\a i: . dz

I 77 J

In quesla devc prendcrsi il segno -+- pei due casi di i::>q , i^q ; e pel

caso di i<:q devc pigliarsi il segno -4- od il — sceondo clie la diHerenza '»

2
sara pari o dispari. Cio rilenulo, e poslo C, zn-Di , si avra dalla espres-

sionc (32)

sin qEzn sin qz -\- L' —^ sin iz (33)

E facile moslrare ciic quesla si riduce a

s\a qE^I' Gi i\aiz (34)

essendo

(J _ V V
(— 0'" ('»+') ('0-"'

(
('0"

_^
(m+x){izr ) 3j

i 1.2 .... {ill+ () j
r . 2 .... (in-\-C) ("t-+- i) • ' •'-' •• ('"-+- '•>)

]

ove il segno -v- avra luogo per luUi i valori di q niinori od eguali ad i, ed

avra luogo il -+- od il — , ncl caso di q^>i , secondo che la differenza po-

siliva 'o sara pari dispari, la sommaloria essendo prcsa da m^zo ad hi:^-.
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lnl';Uli osservando clic nclla (33) dcvc scomparirc il Icrmine sin ^z per tiilti

i valori ili », tranne per i^=q , si polra ad esso sosliluirc il Icrminc

— i\nqz I sin <^j sin i: . rti

Si avra quindi dalla (33)

sjn (]E^ 2'
j
—:- -\ sm qz j sin qz sin iz . dz \ sin iz

ossia avuto riguardo al valorc di Z),

sin ^E:^ 2'G, sin j; -f- —I'K

ove si fatlo

A'zr
I
sin (^c sin z'r ! / sin q z sin iz . dz

Ora nclla cscursionc di iindicata da S', quando la i avra valori diversi di 7 ,

risultcra zero Tinlegrale, c quando sarii i:=^q risullcra zero il molliplicalore

dclPinlegralo, e pcrcio sara l'A':^o e si avra I'cquazionc gcnerale (34).

L'espressionc di G, data dalla (35), sviluppando la sommaloria per ?» , for-

nira una scrie proccdcnle per le polenze pari di t quando i nunieri i ,q sn-

ranno cntrambo pari od enlrambo dispari e procederii per le polenze dispari

di f quando Tun di essi sia pari e raltro dispari.

§ IX.

Equazione del centra, e (ermine generate del sua sviluppo.

Dai risultamenti dei prccedenli paragrali si polra con soiiima facilita dcsu-

mere il lerminc gcnerale dello sviluppo dell' equazione del cenlro, ossia della

differcnza w— :. DaU'cquazionc (9), in cui pongasi i^^q
, risulla

^, R'' sin qE

<?

1

la X' csscndo presa da f/:= 1 a 7 = -.

Avulo riguardo al valore di E oUcnulo nel paragrafo sesto , e di sin qE dalo
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(lairequazionc (34), cnlrambi csprcssi pci seni tlei mullipli di z, si otlern'i

,

laccolli i iciinini sollo la slcssa sommatoria per t,

z=S' -(r+Z)sin j: (36)

iiella quale sara

(— I )"'(m -+-!)(/ £)-'" + '

r=z2

^. ^- ,

(— i)"'(m-n)(iey^"' ^

1 .2 .... (to-(- i) . 1.2 .... (m-|- i)

i!"'
I i;=\'i

V, ^ir + ^i>I.
.2... (n»4-i) \ \ .%.... {m-\-(/) I .2 .... (m-t-oj)

)

I I

Le somniatoric 2 sono nrese da mr:=o ad m^: - c la 2
' da or=( a o^ - .

' o o

Si prova I'acilmenle clie I'espressione (36) si riduce a

V— z =zl' Hi sin i: (Zj)

cssendo i' rclaliva ad i, cd ove e

i I .2 .... (oj-t-
1) (

"^
I . 2 .... (;/j + J) 1 .a .... ("1 + oj)

)

La prima 1 di 7/, e prcsa da »; — o ad m rr -
, la sccoiula da '/^ro

a </ rz - e la i ' da (7 rr I a o :rr - . In cssa c p m ^ p , ed '>

' o
^ ' o

'^ H-[/(i— <;•-)
'

t'sprimc la differcnza fra « e 7 assunla posilivamenlc. Pel caso di t/:=i, ehe

darebbe w:r:o , si dovra molliplicare sopra e sollo per in-\-i la frazione

alTclla da 2'. Avra luogo il segno + per tulli i valori di 7 non maggiori di »,

e pei valori di q>i avra luogo il -t- od il — seeondo chc w sara pari o

dispari. Infatli dalla sostiluzionc di Y,Z nella (36) risulta primieramentc

fj --ts
(—')'"<'"+')('-)""

. y
i 1.2 .... (m+ 1)

«'Ssendo

1 . 2 .... (W-|-/) 1 . 2 ....('« -|-y) I. 2 ...(/«+ OJ)

Ma sict'omc il primo termine di V e cguale al valore, ehe assume la (luantita

alTeUa da 2' del seeondo lermine. pel ease di 7^0 , cosi enlrambi si fon-

deranno in un solo affetlo da una sommaloria per 7 presa da 7::=" a 7 := - .

Inolire si osscrvera esscre Ji :^co .
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Quaiulo si voglia esiirimcrc il valorc ili //, per una scric procetlcnlc per le

poteiize di =, si dovrii sviUipparc /^'' per le dclle potenze, ossia vi si dovra

sosliUiirc 1' cspressionc

I

\
.., (v-f-'--h')(<7-+-^4-2)... (7+ 2r— i)

' 2'' 1.2.... r

ove la sominatoria sarii presa da r=r i ad r — - .

Dair cquazionc (37) si polrii dcsumere il valore di //, espresso per un iiilf-

grale delinito , coUo slesso processo, che ncl paragrafo seslo ha servito per la

detcrminazioiic di /!, . Risultera

^^ — I {\r z)s'tBiz.({z"='-4'

la quale. coU'inlegrazione per parti, e coU'avvertcnza che ai due limiti

zz^- la differeiiza i— : divcnla zero, si riduce a

//, zr -^ / cosi:d{v— z)

it:J

Poslo £'=r.r , dalla rrrx — esinx si avrii

il{v — r) i^ ih'— ( I — e cos a') ilx

.Ma dalP equazione fondamenlale

I -he
"g -'= 1/ lang-x

2 V i
— e 2

la
2

1
( I () COS- jX

si cava cis- - 1- =: — . Questo valore
,
poslo nella differenzialc

2 I e cos X j^ ,

_2|

della precedenlc , fornisce dv rz dx . Quindi^
1 — e cosx

^ t/(,_..)_(.-ecos..)^j
^^

I
1
— e COS.X'

)

Si ollerra pcrlanlo 1' integral definito espresso da

/;i/(,_e2)_(i_ecosa:)2 !^ dx = — H,

ove si dovra sostiluire ad //, il trovato valore (38).
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§X.

Sviluppo del iermine generate dcW eqnazione del centra.

Dallo sviluppo dclla quanlila rapprescnlala nel paragrafo preccdenle coii //,

(lipende quelle del Iermine gcnerale doll' cquazionc del cenlro. La forma che

ill tal caso assume Tcspressionc di //, e meiio scmpliee, ma si presla mcglio

al confronto da isliluirsi fra il risullalo ollenuto indielro e quclli gia noli c

raggiunli per allra via. A queslo scope , riincsso nella Irovula formola (38) H

in luogo di cp
, si vcdra facilmenle ehe la sommaloria per rj affelta dal dop-

pio segno, avulo riguardo ai valori di 5,w , si scompone nelle due segucnti

"'
\ .i....{iii.-\-i — q) \ .1 ....{m-\- q— /)

ovc 2, e presa da <7=:i a q^i, e la 2.j da qz=i-i-i a q r^ - . La se-

eonda di quesle sommatorie, col diminuire di / 4- " il 1° limile c coiraccre-

sccre di altrellanlo la q nella funzione, equivalc a

1 . 2 ... (ill -\-q -+-
1

)

Porcii) il Iermine affello dal doppio segno nella (38) , ossia la sommaloria

1.2 ....{lit+ (<j)

si riduce al binomio

^'
I .-A .... (in-\-i— q)

"^
I .2 .... (m+ </-l- i;

Poslo queslo valore Delia (38), rimesso ea in luogo di /f , fallo per compendio

(-i)-"(m+.)(i-c-)-^'" _^^^
I .2 .... (m-j- i)

ed avulo riguardo al fallor comune e' ed al valore di ? , si avra

//,= 2c-]Q + /? + 5| (39)

Vol. V. 18
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nella (jiialc s;in\

Ji=zlliV

S=Z1M

1 .i.... ('"-4-1

—

t/) i'~'i

i' + 'i-\ c,i e-1

\ .2 ....{in-\-i-\-rj) 2'*''

/•/ (_|)7 + 1 p'l + i + i c-(''+'>

.•2 ....(ni-\-<j-i- i) a''+'

ovc uella prima espressione 1, i prcsa da <7:=i a q^^i c la 1 da mzzzo

ad m=r- e ncllc allre due, una sommatoria ^ c presa da 7^:0 a 73=-,
c.

,

o

e r allra da oi— o ad "i ^ - .

o

Si indichi con n nn numcro qualunquc della seric o , i , a , .... , e ritenuto

per - la sommatoria rclaliva a valor! di m della slessa serie, si ponga

1

M

— P„
I .2 ....(in-\-ii)

eolla solita avvcrlcnza, clie pel caso di /trro abhia a nioltiplicarsi la I'razione

conlenula in P„ sopra c soUo per )/i+ 1

,
per coniprendere il caso di mzzo .

Fallo successivamenle nel valore di P„ , n=:i — q , ii=zi-i-q
, ^^7+ 1

,

c poslo

^^,=^'> ^ ^^i-^'' ' T^Ti -S

le precedcnli esprcssioni diverrauno -

ove ^1 e presa da </zri a q:^'-, e la - da q^o a q^-.

Sviluppale le prccedenli sonimatorie ed ordinal! i lermini secondo };1! indie!

orescent! di P si avra

Q— p.A.rJ + P,^,_, p'-' + P,yy,_,p---<-.... 4- P,_,^i,f

if= P, B„ 4- P.^, B,p+P.^.B,f.'+

5 z= P, C„;y-^' 4- P2 C,
0'*- + AC,;/ ^^ + '
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Posti qucsli valori nclPcsprcssionc (39) c raccolli i tcniiini , lisulCi

4-P, (£„/-." 4- CVif^-')

ovc la seiic dci termini in liiica verticale precede indefiailamenle.

Avulo riguardo ai valori chc assnmono A,,, D,,, C,,, a seconda dei diversi

valori dcirindicc r/
,

per cui risulla

^,= I B.,= C..= -

2

2' '

il prccedcnlc rapporto sara dato da

B,-

B.2=

B,=

-I '

2'^

C, z=

^^ = ^

2'

/^, : 9.e' iz: P„ /-/ + i />, r, + -, P, T, + .... + -^ P, ^

+ ;rri^-'^^'. (4o)
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ove la seric ilei lenniiii nclla linca vcrticale proecdcra iiulcfinilamcnlc. Le

(| nan I i la

tlipciuicraiiiio ilalla generica * '

|H'i (liversi valori (li 7 — 1.2.3...../, e lo ^^''i , ^^a , ^^5 , .... indeliiii-

lamenlc risulleranuo ilalla csprcssionc generica

jier iiiui i valori ili 7, da q cguale ad uno a fj cguale alPinfmilo.

§XI.

Confronto fra I'oUenula espressione dell' equazione del centra

e quella data da Lagrange.

II valorc del lermine gcneralc deir equazione del cenlro, avente per coetli-

eienle //, espresso dalla formola (40), coincide con quello dato da Lagrange al

paragrafo dodici della sua Memoria inserita negli AUi dell'Accademia reale di

Berlino per F anno 1769.

Inl'alli allc lellere ii,t,n usate dal citato autorc sosliluile Ic v,z,e, ini-

piegale negli antecedenli paragrafi per rappresenlare I'anomalia vera, la media

e I'eccentricila, e lenuta soU'occIiio la formola di Lagrange si vedra, die il ler-

mine gencrale dell' equazione del cenlro viene ivi rapprcsenlato da

(— 1)' le' A'' sill II (40

ove il valorc di A' si puo facilmente dcsumere dftUa legge clie appare mani-

lesla nelle espressioni di A', A", A", .... Infatti
,
posto per —;—\ di cui si

I -t-m

serve Paulorc c clie rappresenta la frazione , la quanlila indi-
i-4-[/ 1 — c-

cala eon p , si vcdra facilmente essere

A'= P' p'- + ( ,
_ eV-; -^^^ + ( . + e'' f '• ) :^^ + ....

+ '^-(' + (- .y^' e=7/-)^ + c'.(. +(- .)-'^e-^'r')^ + ....
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ovc la prima linea si arrcsta al tcrmine

(+(->)' c^'r'")^"

e hi scconcia progrediscc indcfinitamenlc.

Da qucsla risultano i valor! di K', K",K"'... facendo successivamcnle i:=i,2,3,...

I vnlori di

P', Qs /?s .... X', V, ....

che qucsla conlicnc, si dovranno dcsunicre dai valori generali di P,Q,n,... \, Y...

dali alia pagina 229 delia citala Memoria, c fallovi f'Z=i , dalla leggc che chia-

rainonte apparisec , si dcdurra facilmentc

n, '
. v ^ '' '

*

V,
(—')'"'-"

I .2 .... in

Ii' = -hi

I .2 .... m I .2....(m+ i)

(—)"
'

2 I . 2 .... /n I .7,.... (HI -(-2)

)/I '^Hl -t-*2 r -Jill5,_ilv '<-)'"'"'
1 i i.:>.....m 1 .2. ...((« -1- i)

OVC 1' c prcsa da otzri ad mrr-. Molliplicando la frazionc alTella da -'

sopra c sotlo per in-\- \
, ondc abbracciarc sollo una sola sommatoria , che

incominci da m:^o
, anchc il lermine fuori di essa , si avru

pi _ V (—)"'(m+ I
)(;•.')-'" {m-+- <)i-'

1 . 2 .... (nt -4-
I

)

1 .2 ....(//J-l-l)

._ ^(-,)"'("'+0('O""
I . 2 ....{rn-{- i) 1.2 (m-l-i)

J^i_ v (— )'" ('»+!)('• f)-'"
'•

I . 2 .... (rjl -4- l) l.2...(m+2)

_^, _ ^
(—,)'" ("'-!-« )('»-'" ''

I . 2 .... (m-)- i) 1 .2....(m-J-3)
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t> rosi ilicasi di scguilo , in moilo clie, cliiamala A', la r"™^ letlcra dclla sc-

vie (>', /?', S' .... , si avra in gonoralc

A'.: = 2
I . 2 . .. (»i+ 1

)

1.2 .... (ill -+- r)

111 i t'ssciulo prcsa da mzro ad mz^-. Da qucsla dcrlvano Uillc le pro-

ccdcnli col porrc succcssivamenle r^o, 1,2, — , oiulc alia scric delle

lollorc

/"
, Q' , H- ,

5'
, ....

si potra sosliluire la scrie

^0 1 A'l , A!j , A3 , ....

Con lalo sostiUizionc risultpra

K' = XI ^> + - A'
r.'

-'
( . - c2 ;f-) + -^ Xl rJ-^( . + C' p'') + ...

2 2

lu'l ([ual valore la prima linea si atresia a! Icrminc

;;7^ a;_, K- + (- ')'-' c-^^-) ,.^^('-")

la scconda progrcdiscc indcriiiitamcntc.

Sc si ridcUe clic in qucsla i valori di X'o , A',' , A'a — sono cquivalcnli ai

valori di /'„ , f, , Pj, .... del precedente paragrafo, c die i cocfficlcnti dcllc

piiiiio cquivalgono ai valori, che ncl citalo paragrafo sono slali designali con

r, , F. , .... F, , W,
,

TF, ....

lie risnlla, clic il lermine generale (41) dcU'cquazione del cenlro sara, sccondo

Lagrange , espresso da

(—
I

)'.//, sin i'r (4^)

Rilk'Ucndo inollrc clic in quesla csprcssione di Lagrange gli angoli delle ano-

malie sono prcsc dall'Afelio , e die in qucUa ottenula indiclro sono prcse dal

Pcriclio, si dovriv, per fame il confronlo , sosliluire all'anomalia media z la
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(lilTcrcnza 180"— c , ossia si dovra a sin r sostitiiirc cos i:: s\n izz^ {
— ij'sinjr,

onilc l"ospr('Ssionc (42) divprra

(— I P H, sin i: = H, sin /; (43)

(he coincide coll'cspressionc trovala ncll'antecedcnlc paragrafo.

§Xll.

Equazionc del cenlro espressa per I'angolo dell' eccentricita.

Si olliene un' espressione piii scmplicc dell'equazione del cenlro, ([uaiido vi

si inlroduca un angoio o, il cui scno cguagli 1' cccciilricila. In la! caso
,
po-

slo <• :^ sin 9 , si avra

'
. ' . ' =>

'

ep 3= :zz tang — o , f riz tans -v cus- — .-

e posto

i cos^ —
-f

:rz a. , tang — s ^z /3

risultcra

l.e (jiiali cspressioni , sosliluite nella formola (38) , c t'alto per compendio

(— i)'" ('»+') («|5)-'"

I .2 .... {in ^- i)

foiniranno

z^M

I
)

l.'X ....((ll-\-'j) \ .t ...{'ll-^-'ii)

I

ove la S clie abbraccia luUo il binomio c nrcsa da m^o ail mrr -
, o

dellc due E,S', coniprcsc nelle parenlcsi, la prima c pi'csa da '/:=<) a '/^^-^

c la scconda da n ir: i a (j zr - .

o

II lormine alTetlo da ±i' si puo scomporrc nel scguenle binomio.

j
' 1.9. ..(/"+ < — </) 1 .2 ....('/( 4-

</)
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la 2', csscodo presa da </:=' a f/zr/

,

c -' da q^^t a f/rr-, per ciii

risultcrii

a5' (
B-'l a'-^'l

,. a'-' ^ {- lYi li-'i a'l 1

'
~

i "
I

I .2 .... (m+ j +(jf) '
1 .2. ...(/» -|-/ —^) I .2 .,..(m + (jf)

j

Per sviluppare la //, i)ongasi

^^/

—

"^^-—-=p„ m
1 . 2 .... (ni -f- //)

essciulo n iiii numcro qualunque dclla scric o, i, 2, H .... , c ritcnendo clio

alia liazionc —'

, a cui si riducc il faltorc di IIJ pel caso di m^o
,

abbiasl a sostituire la sua analoga .

1.2 .... (/; -{- 1

Chiaminsi ^, <?, S i tre termini, che nclla espressione di //, molliplicano il

""

2/5'

I'altore comune —^, si avra

ossia , sviliippaiulo qiieslc sommaloric relative a fj
, sara

Q = P„-\-Pi + P.2-i- ••• -+- P.-x

R=:P,[,-> + P,^,f^'^+P,^.[y^ -4-

Sz=— P,r,-^-^P.,r,''—P-j,'+ .... +(_,)'P,,s-^'

Sonimando qiiesle cquazioui ed ordinando i termini risultera Q + R-\- S dalo

(lalla serie

4- P,,S"(> f (- .)',5-') + P, + ,
5-^(. +(- .)'"+' ,S-^') + /', + .5''(. + {- .)' -^ /5

'^) + -

Se qiiindi si pone

i4-( .)"r^"'--^'«

cssendo n un numero qualunque della serie finita 1,2,3 ... i
,

c parimenti
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csscndo n un numcro qualunquc dclla scrie indeflnita i , a , 3 ....
, il valore

del rapporlo di IJ, : — sara dato dalla serie

P. + P, A-, H- R K, -t- .... 4- P, y, + /', + , ^. -t- P, + 2 W^ + ....

Sp invecc dclla (44) si pone la seguenle

'' = P
1 .2 .... (hj4-")

2/3'
il valore del rapporlo H. : —r- sara rappresenlalo da quesl'altra serie

P„ a" -{-P,aF,-^P.2 a^F., -f- .... + P, «' F, + P,^., a'+ ' W, -+- P,^, a'-^ «^^ .. .

Qucsle espressioni di W, , dalle quali dipcnde il termine generale dell'equa-

zione del cenlro, sono di forma analoga a quella data dal sig. Hansen, aslro-

nomo a Gotha, nel num. 986 del Giornale Inslilut 24 novembre 1852, e ripro-

dolta al num. 836 del Giornale Aslronomiscfie Nachrkhten per I'anno 1853, e

forniscono entrambc , dal lalo della semplicila ed cleganza di forma, gli slessi

vantaggi che la formola del citato autore presenla.

Vol. V. 19





SE GLI ARABI DEL MEDIO EVO ABBIANO AVUTA QUALCOE INFLUENZA

SUI PRIMORDJ DELLA MODERNA LETTERATURA.

MEMORU
D I

ANDREA ZAMBELLI

Leila nell' .1 unanza 23 febbrajo 185i.

<iRien no conlribua tanl a eveiller rinslincl poetique

des populations du Midi que leurs guerres et leuis

relations avec les Arabes d'Espagne ».

Fauriei.: lltst. de la poesie proven^. T. I, p. j.

i^ella prima delle Memorie sull'influenza dell'Islamismo pubblicate nel prece-

lif'iile Volume (1) io dimostrai fra I'altre cose, come gliArabi,i quali iradussero

tame opere scienliGche, non si curassero dei poeti, degli oratori e degli storici

greci e latini; onde mancarono dei grandi benefiej cui somminislra la lettura

di quelli : benefiej ehe a noi vennero in si gran eopia dalTattcnto studio clie

vi ponemmo, pel quale ci fu falta abilita di avere migliori proporzioni nel-

Parte e una piii sicura direzione nella ricerca del vero e del belle. Sdegna-

vano, io diceva, e gli idiomi e le poeliclie ed oratoric bellezze dell'Occidente.

siccomc eslrance ed avverse alia favcila naliva di cui anda\aii superbi
, ed

alParaba poesia ed al Corano, dove trovavano il gcrine di ogni cosa ciie bella

e verace fosse. Parrebbe dunque che per queste ragioni. da nie sviluppate in

quclla Memoria . non abbiann gli Arabi avula . pur nei loro tempi migliori

.

(I) Pag. 522
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alcuna influenza sulla nostra lelteratura. Nulladimcno, sc cio si credesse, avreb-

besi un' idea incompiuta della nostra storia letteraria c delle origini della poe-

sia italiana, che ne fu il primo principio, c fu delle prime a sorgcre di mezzo

alle lenebre del medio evo, ed b. pure e sara sempre una delle incontrastabili

nostre glorie. Sarebbe quello un errore; sarebbe un opporsi a quanto ban di-

mostrato con severa critica in tale proposito e Gingucne e Sismondi e Fauriel,

a cui vuoisi prestare intiera fede; sarebbe un'ingralitudine verso gli Arabi dei

secoli di mezzo, ai quali, non che le scienze, anche le nostre lettere hanno

obblighi, gia registrati negli annali di esse.

Ma come un popolo, la cui lingua non ha corrispondcnza veruna colla no-

stra, ne mai la voile avere, pote influire sui primordj dclPilalica poesia? Come

gli Arabi che tanlo avversavano i poeti greci e i latini , da loro abborriti per-

che idolatri
,
poterono avere alcuna parte nel risorgimento delle lettere ita-

liane a cui furono un tipo, un modello le greche e le latine? Come i seguaci

dell7s/am^ si ostinati ncmici del Cristianesimo , con dogmi e massime morali

e civili tanto diverse
,
porsero una mano alle nazioni cristiane perche faces-

sero i primi passi in un aringo, dove poi queste giunsero a tanto gloriosa me-

ta ? Vediamo per quali vie si possa scioglierne il curioso problcma , anzi in

che guisa lo abbiano sciolto autorl gravissimi, e se a quanto essi ne disscro

rimanga da aggiunger qualcosa , sicche vesta il mio ragionamento alcun che

di nuovo che lo renda gradito ed interessante. In un tempo, che tanto si parla

e in bene e in male del Maomettismo, o che si dicano cose nuove o che sol-

tanto si ricordino le gia osservate , cio pure potra contribuire ad appurare il

vero ed il falso di quelle dicerie, e a far vedere, se abbian tutta la ragione co-

loro che gridano ai Maomcttanl la croce addosso.

Seguiamo innanzi tutto la scorta dei falti che non ammettono contraddizione.

£ questa sempre la miglior via per poter giungere a scuoprire la verita. Quindi

trarremo le deduzioni che ci condurranno ad una conclusione soddisfacente.

Che gli Arabi siano stati in ogni tempo ardenti ed egregi cultori della poe-

sia, e un falto incontroverlibile. Sin dalle clii piii remote, e nella Felice

e nella Deserta Arabia risono soave e gradila la voce dei poeti*, dei quail i

piii segnalati aveano 1' ambito onore di appendere i proprj versi alle pareli

della venerata Caaba : anzi il principale molivo a fare die gli Arabi crcdes-

sero Maomelto un ispirato da Dio , fu appunto la poctica olcganza del Cora-

no, I'esser questa la miglior poesia cui vanli la lingua araba. Divino pel suo

altissimo poema fu chiamato Omero dai Greci; divini per cio stesso apparvero

agli Ilaliani e Dante e I'Ariosto: Tentusiasmo orientale, non pago di quel li-

toio, crcdclte trovare neiraulore ddV Islam j si poeticamenle dcttato, un
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uomo il quale a faccia a faccia favellasse con Dio e nc fosse il minislroe I'a-

poslolo; lanta efficacia ebbe su que' popoli la poesia! Qual maraviglia pertanto

che i succcssori del profcla amasscro e protcggcssero i poeli? Noi glii vedemmo

nella picdella Memoria
,
quaulo favore oUenessero quesli in sino alia corte

degli Omniiadi , che scienziali non furono , ma solo missionarj e guerrieri.

Colmaronli di liccliczze c di onori gli Abassidi; piii ancora i Califli del Cairo e

di Cordova; ne gli Almoravidi, ne i re di Granala, ne i Persian!, ne i Turchi

slcssi lasciaron mai di apprezzarli ed onorarli. « Era quello uno dei mezzi

migliori per acquistare cclebrita , dovizle e polcre "
, dice Viardot (1).

Ma che poesia era codcsla? Non al ccrlo quale la Iroviamo in Omero ed in

Virgilio, in Sofocle ed in Terenzio. L' epopca
,
propriamenle delta, manco del

luUo all'araba Iclteralura. Vi manco pure il dramma, alle rapprescnlazioni del

quale troppo opponevansi i pregiudizj religiosi c il gran riserbo dei coslumi

domeslici in un popolo, a cui ne faceva un precello la naturale gelosia del-

I'Harem e lo slesso Corano; onde si chiuse ed oeculte agli altrui sguardi sono

le donne in Oriente e impenelrabili i segreti della famiglia (2). Erano strofe,

odi , novelle , romanzi in onore d'un eroe o d'una donna amala; erano alle-

goric, cavate da un giardino, da un fiore, da un fcnomeno della natura; erano

dialoghi poelici quelli clie piacevano agli Arabi: poesia che il Viardol risguarda

come frivola alquanlo, segnalamente nei poeli di Cordova, e piulloslo un se-

gno di decadenza che di grandezza e di gloria (3); ma dove Iroviamo con ma-

raviglia alcuni elcmenli, che a primo aspetlo non parrebbero proprj dell'lsla-

mismo, eppure produssero frulli mirabili Ira i Provenzali c tra gli Ilaliani di

quel tempo. Dei quali elemenli il precipuo era I'amorc; non II sensuale dei

Greci e dei Romani , ma un amor puro, scevro da bramc volultuose , come

dice Fauriel (4), uno spirilo cavalleresco; il quale, e vero, si ingrandi e raf-

lino nelle belle valli dell' Ebro e del Tago , ma era pur quello che imagi-

navasi e seiilivasi lin dai tempi di Maomello
,
quello dell' antica Arabia e del

Deserlo
,
quello che si nobili affelli ispiro ne' poeli orienlali per le figlie degli

(i) Histoiie da .-Irabes et des Mores d'Espagne, Tom. II, p. 122. V. anclie Ginguene,

Hixloire litti'raire d'ftalie. Premiere partie, ch. IV.

(2) V. Sismondi, De la Litliirature du Midi de I' Europe, T. I, p. 61. Viardot, ibidem;

T. II, p 125.

(3) V. ibidem, T. II, p. 126-27.

(4) Uisi. de la pocsic provengale j T. Ill, p. 328 et suiv.
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Sclieick , degli Eiiiiri c doi Sullani (1). Che se alcuno mi tlomandi , come co-

destoamorc , di ciii si vuole liovar P origine nelle lende arabe e nclla mol-

Iczza asialica dcUe corli di Siria e di Cordova
,
polcsse conciliarsi colla sen-

siiaie e dispolica poligamia e sorgcre nel pello d' iin musulmano , sposo e

padrone d' una moltitudine di donne e di schiave, diro, essere pur questa una

verita islorica, la quale non i)u6 rivocarsi in forse; si aulorevoli e chiare ne

sono le leslimoniunze. La ilimoslrano, cogli csempj clie io pur vidi, i due scril-

lori eitati poe'anzi; prima di cssi avcala dimoslrala in simil guisa I'accura-

tissimo ed imparziale Ginguene (2); T aflerman pure senza il menomo dubbio

e Rampoldi (3) c Sismondi. " Quolla dclicalezza di scnlimenli
,

quel mislico

amorc dei Provonzali , dice quest' ultimo (4) , ha coll' araba poesia e coi co-

slumi dell" Orienle un piii slrelto rapporto che non si crederebbe ».

convicn dire con alcuni, non essere stata la poligamia orientale una cor-

ruttcla dei cosluini, bensi una condizione originaria ed essenziale di que' po-

poli; la quale anzi nc modero la ingenita intemperanza , ne prevenne i con-

seguenti disordini, c non ne dislrusse i sentiment! morali, ne rese impossibile

iiuella specie di culto cui pur semprc aspira,e di cui pur scmpre abbisogna un'a-

niantc, una sposn, una madre: culto del quale, a dir vero, non mancano gli

csempj fra gli Arabi, fra i Pcrsiani, e in sino Ira i Turchi (5). e d'uopo cre-

dere con allri, che, cosi quivi come altrovc, I'umana fantasia che bene spcsso

ama crearsi un mondo imaginario, il quale, soddisfacendone il natural ta-

Icnlo di alTcttuose e nobili espansioni , ne rallegri gli ozj e i passatempi, e la

trasporli fuori dell'ingrato campo d'una faslidiosa realta, si desse ad idealismi

poetici die nulla aveano che fare coi coslumi; onde la donna, che effettivamente

cravi in uno slato di degradazione, fosse divinizzata come se appartenesse ad

una niaggior nalura della nostra; non allrimenti che nel medio evo essa (6), pur

rimasta ne' castelli feudali, qual' era gia nelle antiche societa , la serva e non

la compagna del marito , appariva signora e regina ne' poemi cavallereschi

:

conlraddizione dello spirito umano, che non fu la prima ne I'ultima! sc ne

(1) V. Fauriel, ibidem.

(2) llial. till, d'llalie, prem. piirlie, cl). IV.

(5) .-/imali Musulnmni., Vol. IV, nola 21. Vol. VIII, nota 8S.

(4) De la litleralure du .Midi dc I'Europe, T. I, p. 95.

\3) V. Sismondi, ibidem. Viardot, T. II, pag. 130. Leltrcs de Ladv Montague, trad, par

Anson. Paris, 1830. L'bicini, Leltres sur la Turquie., lelt. XXI.

(6| V. Laboulaye, Rccliprcln'^ sur In candilitin (iMIe el pnlilirjiic des fcmnn's. Livre cin-

iliiit'iiio. ell, premier.
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anclie di (|iicsla sccoiula su|)i)osizionp si rimanga peisuasi, ei e forza concliiu-

dere, die riiulolc di quegii Arabi , amaiUi del inaravijjiioso e di lulto cio die

sublime e poclico fosse o paiesse , riuscisse piii forle di ogni umana inslilu-

zione, cd anche dclla legge ad essi imposla dal loro profeta.

Cliccche, ne sia, eonformc si leggc in quelle loro cassidi o gazzelle o di-

vani H), come ii chiamarono, essi furono poeli perchi; d'un amore o vcro o

finto ma pure cavallcresco amarono. Forse a ragione Viardot, die pur tanlo Ii

loda c di lanlc cose Ii fa benemerili , trovo frivole codcsle slrofe , codesle al-

legorie, eodesli dialoglii poetici degli Arabi di Spagiia, c, come dissi, vi scorsc

un indizio dclla loro dceadenza: clic ccrlo, menlr' essi in cotal forma poela-

vano , cadeva Toledo in mano dei loro nemici c nc erano minacciale le piii

nobili parli del CalilTato di Spagna. Ma, s'cgli e pur vero die silTatle rime d"a-

more, silTallc prose di romanzi inspirarono i primi poeli provenzali. da cui

poi tolsero a poetare gli llaliani, ben fu decadenza degna di memoria quella

die divennc I'aurora della nostra poesia.

Questo accadde in rcalla-, e i fatli parlano essi. Veramente
, se per la parola

cavalleria si voglia inlendere una elevatezza di eroismo, di sens! gcnerosi e ma-

gnanimi, onde il forle si assuma la dil'esa del debole, noi la Iroviamo fra molli

popoli cd in molle cla , cioe a dire, in lutte quelle che furono intermedie fra

la selvatichezza in cui gli urgcnli bisogni della vila assorbono tuUi gli altri, e

fra la civilta die per sc medesima guarenlisce abbaslanza il cilladino. Essa e

propria dei tempi eroici o semibarbari, nci quali la prolezione d'un valoroso

che ami le grandi imprese e i falti slraordinarj , salva gli imbelli dalle prepo-

Icnze allrui. In questo senso erano cavalieri, non solo gli eroi del medio cvo.

ma ne' piii anlidii secoli e Sansone e Otoniele e Giasone eTeseo, e poslerior-

mente i Gerraani e gli Scandinavi , la cui fralernila d' armi e le eroichc gesle

sono ricordate da Tacilo, dall'Edda e dai Nibelunghi. Ma , se a codesto voca-

bolo si annellano le idee oramai ricevule , sccondo 1' uso dei poeli e della

lingua nostra, i cavalieri propriamente delti, o religiosi o mililari o sponlanei

mondani che fossero, non si trovano che nelle eta di mezzo. II dottissimo

llecren, nel suo rinomato Saggio suite Crociate, ne riferisce I' instituzione ai

Franco-Germani , dove, eom'egli dice, « la pluralita delle donne non fu mai

in uso, e che sempre moslrarono per esse il maggiore rispelto ^' : anzi la fa

nascere in Francia e parlicolarmente in Provenza (2). Allri pur sono del suo

avviso; ne sanno indursi a credere, die ad un ordinc di persone. cos'i nobile

(1) hassideli, Ghazul , ^l-dyouan.

(2) Ilmlem, p. 120 I '2

1
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e Icalc, cosi riverente verso il bel scsso, abbian mai dato origine i Musulmani,

fra cui la poligamia c il dispolismo teocralico dcgradano le femmine c la di-

gnila uinana; ma pcnsano , clie codesta origine debba iiivece ricercarsi nelle

rafliaale armi e nellc investiture delta feudalila dapprima, indi in una magna-

niina reazione contro i soprusi di essa , e uella galanteria che il tempo por-

tava, e ncl Cristiancsimo , il quale sublimo gli umani alTclti col purissimo suo

culto e nobililo la donna, giii lanlo dcgradala dall'anlico paganesimo. E i feu-

dali e i popolani c i rcligiosi e i galanli cavalieri, queste successive grada-

zioni dclla cavallcria, non pare a quegli scrittori che imaginare si possano

fra i Maoniellani. Allri , a costoro mono avversi, qualcosa concedono ad essi,

ma non tanto che possa porsi in paragone dell' influenza franco-germanica e

crisliana. Michaud, nella sua Storia delle Crociate, quasi neppure gli accenna.

Senza parlare dei Franco-German! , cui lanlo atlribuisce il prelodato Hee-

ren (1), e i quali
,
per dir vero , al tempo dei Merovingi , non dettero alcuna

prova di riverenza verso le donne, anzi ne abusarono con scandalosi costumi,

peggiori della orientale poligamia; senza parlare tampoco del feudalismo, or-

ganizzalo dappoi, nei castelli del quale la donna era in realta piuttoslo la

serva che la compagna del marito; lacendo in somma di luUo cio, che h pure

una veritu istorica , dir6 anch' io colla solita schiettezza in tale conlroversia

quello che imparzialmente ne penso. Non nego in fatti , che alio stabilimenlo

ed ai progressi della cavalleria contribuisse preeipuamente la religione cri-

stiana. Gli ordini gerosolimitano, teutonico e dei Templarj, quelli spagnuoli di

San Giacomo, di Alcantara e di Calalrava, e il portoghese di Evora
, e gli allri

inlrodolti appresso , ricevellero certamente anima e vita, ricevellero forma e

legge dalle solenni cerimonie del Cristiancsimo, dalla fede robusta in lui , dal

vincolo con una sola donna che esso consacra, dallo spirito di carilii che pur

trovo nei dogmi cristiani un germe cosi fecondo. Chi mai potrebbe negarlo ?

Non furono , bensi, quel cavalieri ne onesli ne generosi tulli come nella lon-

tananza dei tempi li crediam noi che tali li vedemmo nei poemi e nei ro-

manzi: ma eroici e miracolosi pur furono nelle eta migliori, perche ne inspi-

rava e sosteneva il coraggio uno straordinario impulso di convinzioni religiose.

Ma, d'altra parte, ne pure si puo mettere in dubbio, avere avuta anche gli

Arabi, segnatamcnte quelli di Spagna, una cavalleria, e fors' anche prima che

questa sorgesse nell' Occidenle. L'imparziale e dolto Rampoldi in piu di un

luogo de' suoi Annali ci informa , che sin dall' ottavo secolo il famoso Abde-

ramo 1, quegli che pel suo valore e per le altre doli del corpo e deH'animo si

W) Ibidem,^. 119120.
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acquislo nelle Sjiiigiie uu si gran numcro di adcrenti da polcrc Irasferir quivi

la dinaslia c il calilTalo degli Ommeiadi, giii cadulo in Siria, vi dclle il primo

imjjulso alio spirilo cavalleresco , die poi s' introdusse in Europa. « Gli Arabi

di Cordova, divcnuta allora il ccnlro deiriirbanila e dcUa galanleria, valorosi,

lanalici ed amanti dclle donne sino al delirio, furono, egli dice, i modelli, anzi

i fondatori dcUa cavalleria europea (i). Cio |)ure alTcrmano e dimoslrano e Si-

sinondi (2) c Faurid (3) e Viardot (4). I priini princi|)j di cssa
,
pare in falli

(•he si debbano riferire a quel valoroso e magnanimo principe musulrnano,

da cui discesero tanli allri collivalori e prolellori d'ogni scienza e d'ogni bel-

Tartc in Ispagna: piincipj, clic poi produssero frulli mirabili tra i succcssori

di lui, massime in Abderamo III, il cavalleresco amanlc di Zora, in Ben Karous

e ncl grandc Almanzorre. Dcgni cavalieri mostraronsi in sino coi ncmici ; e

ne i)ropagarono lo spirilo non solo fra i loro corrcligionarj , bensi ancora fra

i crisliani di Spagna, come si raccoglie da quelle mcniorie.

Ed anche nella declinazione degli Ommiadi di Cordova, (juando gli Spagnuoli

cominciavano a minaeciarne I'impero, scosso dalle sanguinose conlese fra gli

Arabi c i Berberi d'AlTrica, gia non vi si spense il cavalleresco onore , anzi,

quasi fiaccola prima di eslinguersi, parve risplendervi di insolita luce. " I mu-

sulmani Rabili (Rabbit), o (juarda-frontiere , furono il lipo della cavalleria re-

ligiosa e ne offersero I'idea », dice Conde. « Erano , egli prosegue , cavallieri

scelti, i quali professavano una cslrema auslerila di vita, una gran coslanza

nei pericoli e nelle faticbe, e clie per voto si obbligavano a difendere le fron-

tiere : mai non doveano fuggire , ma combatlere intrepidamenle e morire al

loro poslo ". « £ verosimile, egli soggiunge, che da codesli rabili derivassero

cosi in Ispagna come tra i cristiani di Oriente gli Ordini militari, lanto celebri

pel loro valorc c pei servigi resi alia Cristianita (5) '^. Di lale opinione e pure

il dolto e giudizioso Fauriel (6); lo crede anche Viardot, chc in queslo propo-

sito mi sembra coscienzioso ed imparziale: del quale mi giova riportar qui il

passo relativo a maggiore dichiarazione del niio assunto. " Dopo avere rico-

nosciuto il vantaggio d'una simile milizia (sono ([ucste le sue parole) gli Spa-

gnuoli senza dubbio dovettero senlire il bisogno di opporvi altri insliiuti di

(1) rlimiili Musiilinaiii^ Vol. IV, nota 21. Ibidem^ Vol. VIII, iiola 8o.

(2) De la Littevatiire du Midi de I'Europe, T. I, p. i)G-'.»7.

(3) Hist, de la puvnie provencale , T. I. p. 2G.

(4) Nist. des Arabes et dcs Mores d'E^pmjiie, T. II, p. 199.

(5) Histnria de la domination de los /Irabes en t'spana: Parte II, lap 117. in nuUt.

(6) Hixl. de la puiisic provenrale , T. I, p. 26 et suivantes.

Vol. V. 20
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cavallcria. Cosi furono fondati i trc priiicipali Ordini mililaii di Spagna, quello

di Alcantara ncl H50 dai cavalieri di Salamanca; quello di Calatrava ncl H58
dai monaci di San Bernardo chc difcsero qncsta cilia ; e quello di San Gia-

conio ( Sanl Yago) nel 1162 dai cavalieri di Leone: ncl qunl tempo fu pure

inslituito TOrdlne di Evora nel Portogallo. Vero i , chc la piii parte degli altri

Ordini militari d' Europa , cio sono gli Spcdalieri di San Giovanni di Gerusa-

lemmc (divcnuti appresso i cavalieri di Rodi e di Malta), i Templarj c i Teu-

tonic!, inslituili a mano a niano in Paleslina nel 1099, nel 1115 e nel 1128,

esistevano gia prima degli Ordini di Spagna e avrebber potuto servir loro di

niodello. Ma i Rahiti , chc gli Spagnuoli avevano sotlo gli occhi, c in faccia a

cui si inconlravano, erano bene antcriori a lull!
;
giacclie, quando I'ultimo ca-

liffo Omnieiade, Heschem 111, recavasi alle fronliere ncl 1026, la storia parla

di quelli come d'un Ordine creato da lungo tempo: onde convien dire, egli

soggiunge, che i Rabiti abbiano preceduto, almeno d'un secolo
,

gli Spedalieri

della prima Crociata (1) ".

Da questi fatti , che non credo possano essere rivocati in forse da ogui piu

severa critica, si puo agevolmenle dedurre, avere avuta la cavallcria del me-

dio evo la sua origine dagli Arabi di Spagna; i quali, come dissi, gia non I'ap-

presero nelle valli delTEbro e del Tago, ma sin dai tempi di Maometto, e for-

s'anche prima, come si puo congetturare dai famoso poema di Antar , ii cui

eroe era un guerrier valoroso, ramante della bella Ebia, il difensore dci deboli.

In breve, come anche affcrmano e dimostrano e Viardot e Fauriel, cosi la ca-

vallcria obbligata come la spontanea, cosi la religiosa come la mondana, che,

qualunque fosse, richiedeva pur sempre una espansione di affetli , una gene-

rosita di sensi , fu originata , non dagli antichi Germani (2), valorosi e leati

,

ma duri e ruvidi; rispellosi
,
quando che fosse, per le donne, nia cerlo ne te-

neri ne galanti per esse; non dai feudalismo (3), piu falto ad opprimere che

a proteggere; si bene dall' Arabia. Principio sin dagli antichi secoli nel De-

serto; si mantenne, anzi progredi, nelle tende degli Sceicchi, nelle corli di Si-

ria e di Cordova; passo da ultimo in quella dei Mori di Granata, di cui e an-

cor celebre il valore e la gentilezza; ne cess6 di esser araba che alia caduta

di essi.

Se dobbiam credere a Rampoldi c a Viardot , non vi mancarono tampoco

valorose e gentili donne che la inspirassero e promuovessero
;

quelle, che

(1) Ifht. (Ics Jrabes el des Mores d'Esptujne^ T. II, p. 203-204.

(2) Vedi Sisinondi, De la Litlerature da Midi de I'Europe^ T. I, p. 271.

(3) Fauriel, Hisl. de la poesie proven^ale, T. I, c. IS, T. Ill, c. 41.
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iiella biUliiglia di Ycnnouck , solto il ealiffato ili Omar, furono la principalc

cagiono per cui i Miisulmani riniascro vincilori , noii ostanlc il nunicro assai

maggioro dclle niilizic di Eraciio (I): Lcileli , ramanle di Mcgnun , nclla se-

conda nicla del secolo ollavo, di cui si disse clie era la piii casta c la jiiii

bella dcllc oricnlali (2); Waladat, Aysclia, Safia, Lobnali, Falinia, Maryem, Rlia-

dyah , cd allre clie fiorirono, sognatamcnte in Ispagna , nci secoli nono c de-

cinio, e Ira per la bcllezza, per la doUrina, e per V elegaiiza delle poesie, no-

velle e sloric
,
pur da loro compostc (3) , animavano c sostenevano il valore

dci cavalieri ugualmcnte c forsc piii clie nou faecssero le donnc dell' Occi-

denle , die nou erano colte e civili del pari. La civilla eras! allora rifuggila

fra gli Arabi, come ancli'io dimostrai preccdentriuenle: pcrcio appunlo, dicoiio

Fauriel eViardol, vi ebbc priucipio quella cavallcria chc proleggcva i deboli

e gli opprcssi
;
pcrcio essi dcttero i primi escuipj d'eroismo, d' umanilii , di

magnanimila cogli avversarj istessi
;
pcrcio introdussero nclle Spagne ed al-

trove qucllo spirito di galanteria per le donne, quella generosa elevalezza d'o-

nore c di valore, clic cosliluiva il fiore e I'cssenza d'ogni cavalleria.

Certo, ne anche per questo dobbiamo illuderci a lale proposito, come fanno

coloro, i quali troppo altribuiseono a siffalta gcnlc che era pur scmpre musul-

uiaiia. Gli espressi prccelti del Corano , le usanze oricnlali , la poligamia e il

conscguenle riserbo del eostumi domeslici non permeltono alle donne di far

uioslra di se sul tealro dei polilici avvcuimenli : ond' e , che, traune per av-

vcnlura il fallo di Yermouck, il quale pure accadde nei primordj del fana-

lisnio musulmano, c qualclie allro consimile, le slorie non ci ricordano (juasi

alcuna donna maomeltana, la quale, non che seguire gli eserciti, si fiammet-

lesse alia scoperta nei pubblici affari : se qualcuna vi influi , come avvennc

piu voile, nol fece che nei pcnelrali della sua casa. VIslam , che concede al-

I'uomo una molliludine di domic, non concede alia donna che la compagnia

d' un sol uomo : una diversa condolla di essa , (juando pur mai siasi lenula
,

era quindi un'eccczione piutloslo tolierata che apjirovala. Nei canipi musul-

mani o che arabi fossero o turchi , o alTricani o asiatici o europei , non tro-

viamo in falli quella quanlila di donne e di fanciulle che si veggono Ira i Cro-

ciali : non una clie somigli Fiorina, la guerricra ed intrepida amanle di Sveno

che comballe e uiuore al suo tianco ; ne Margherila di Francia, nc Berengaria

(1) Vedi Raiiipoldi, /limali Musulmani, vol. II, nula 21.

(2) IbUlvm, vol. IV, nola 10.

(3) Vedi Viardot , ilj'idfm^ T. II, p. 130-131; Comle, ///.<(. de hi domination de Ion Aia-

lei cii /.'xiHiTiii^ P. II, cap. 87.
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di Navarra, ne Elconora di Guienna, ne quel drappcllo di doiine clie mililo va-

lorosameiUc sotto gli slcndardi dclla Croce ncl passaggio del re Luigi VII e

deir impcratorc Corrado , ne allre siffattc. Di codestc eroinc , forsc non luUe

iMste ed onorale , ma clie pure per la niaggior parte il I'urono , c forli inollrc

e magnanime , non ci offrono alcun paragonc le slorie orienlali. Erano frulli

niirabili del Crislianesiino, che sollcvo la donna dalla degradazionc, in eui la

tengono gli altri culli : ne io so dar torto a Micliaud (1), 11 quale per la ra-

gione addolla , fa un gentile rimprovero al Tasso di avere introdollc nel sue

poema quelle
,
per altro si leggiadre e commovenli finzioni , di Arinida e di

Clorinda.

Ma, del resto, fatlo sta, che anclic codesli Crociali , ingranditi dalla fantasia

di quel poeta oltre cio che realmcnle furono c forse di lii dal naturale , ci

sono dipinti dal coscicnzioso Mlchaud siccome uomini di piultoslo rozzi e

liarhari clie gcntili costumi, quali avcali resi il reggimenlo feudalc che allor

pesava sulla cristiana Europa. La caccia, il giuoco, i tornci e gli altri certami

crane quasi i lore soli passatempi ; cd anziche insegnarvi qualcosa, impara-

rono invece a mano a mano non poco nel lontano Oriente , come llecren (2)

ci informa. Fatto sta pure, che, come dimoslrano i prcallcgati Ranipoldi, Fau-

riel e Viardot, da cui non discorda Sismondi ^ e come io stesso osservai |)iii

volte, fra gli Arab i di Siria, d'Affrica c di Spagna regnava a quel tempo la dol-

irina, la civilta e la gentilezza. u Valorosi al pari dei cristiani , dice 1' impar-

ziale autore della Storia delta poesia provenzale, cssi erano molto piii civiliz-

zati (3) ". Ne tampoco puo recarsi in dubhio
,
giusta le cose dctte e dimo-

strale, e giusta cio che affcrma e dimoslra il prelodato Fauriel , che in quelle

guerre tra Cristiani e Maomettani, ondc son piene le storie del medio evo , da

(juesti venncro i primi esempj di croismo, d'umanita, di generosita eziandio

pei nemici, in una parola, di costumi cavallereschi assai prima che la caval-

leria avesse un nome; da loro i primordj di essa cavalleria e delle sue o sacre

o gucrresche o galanti formole: soprappiu , la galanteria, questa delicata gen-

tilezza delle sociali corrispondcnze , era nata fra gli Arabi , come si vide piii

sopra. E da chi I'appresero? « Dal colto ingegno delle donne, dice Viardot (4),

le quali sapevano inspirar 1' amore e comandare il rispetto ». Cio pur dice

Fauriel (5); cio appare evidente dalle memorie di que'tempi.

(1) Hisloire des Croisadcs ^ L. XXI, cli. I.

(2) Essai sur les Croisades.

(3) Tom. I, p. 425.

(4) Hist, (/cs y-/iabes ct des Mures d'Espurjne ^ T. II, p. 197.

(5) Hist, de ta poesio pruveiignle., T. Ill, p. 329, e T. I, p. 313
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Convien dire perlanlo , die anclie dal fondo dei loro /tarem , anche segre-

gate da ogiii altro uomo clie il lor signorc non fosse, Ic donne maomellane

,

coi versi c coi romaazi, potcssero |)roniuovere fra i seguaci dell'/s/an* genlili

e generosi sensi ed eccilarvi le cavallercsche virlii. Se , al pari delle donne

crisliane , non aveano la facollii di eonversar coi gucrrieri e di accenderne

colla loro prescnza il coraggio c I'amore, il quale anche fra i Crociali non era

sempre caslo c pudico , fu ad esse falta abilita di supplire ad una immcdiala

influenza con un'allra mediala e sopra genii incivilile non meno elHcace, cio6

con quella degli scritli, per suscitarvi alTelli, i quali, nclla mancanza dei sensi,

fossero percio appunto piii idcali
,

piii imaginarj
,

piii poelici e cavalleresclii.

Lo attestano i due autorevoli scriltori citati pur dianzi ; lo atlestano i fatti.

Per le quali cose, clie vere ed effeltive furono, io diro senza esilazione, che

la poiigamia non fu sempre la peste, la corruttela dell'Oriente, come credono

alcuni, e clic anclie fra i Maomcltani pole nascere cd allignarvi quella delica-

lezza, quella nobilla di sentiinenti , onde venne a formarsi la cavalleria. Qua-

lunque sia il modo, eon cui si sciolga codcsto problema istorico , non poira

mai negarsi I'evidcnza del fatto. Vero e die la cavalleria, consecrata dal Cri-

sliaiiesimo e mantenula dalla di lui morale purissima
, tanto diffcrcnte dalla

musulmana
,
qua.ilo lo e il pcrfello e divino Codlce di Cristo da quello umano

ed iniperfello dell'arabo prol'ela
,
pole perfezionarsi , eslendersi e a lungo so-

slenersi «ssai piii che nol polerono i cavalieri maomeltani: i quali, al cessare

delle arabc dominazioni di Siria , dell'EgiUo e di Spagna, cessarono anch' essi

per dar luogo alia lartara e lurcbesca ferocla. Io mai , non che preporii
,
pa-

reggiero i soldali di Maomello ai guerrieri di Cristo; non mai Abderamo a Gof-

frcdo e a San Luigi . ne i Rabili ai cavalieri gerosolimitani. Ma, comunquc

siasi, diro pure a scansamenlo di cquivoci, che quando dominavano gli Arabi

moslravansi quesli superiori alia imperfella legge di Maomelto ed inferiori

a quella perfella di Cristo i Crociali.

Secondo le cose delte, la cavalleria del medio evo ebbe adunque Torigine

dagli Arabi ; assai prima che altrove divenne fra loro un ordine di persona

,

uno slatulo in Ispagna ; c da essi 1' appresero primilivamenle gli Spagnuoli

,

come anche si dimostro. Ora
,
parccchie cause la inlrodusscro quindi nel

mezzodi della Fraiicia, cioi; a dire nell' Aquitania (I), nella Sellimania (2( e

nclla Provenza. Allorche, dopo i primi sforzi dei re delle Asturie i Crisliani a

mano a mano, in quelle perpetue guerre contro gli Infedeli, fondarono parecchi

(1) Guiciina.

(2) Linguailocca.
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regni nelle Spagnc riconquistate, le dinaslie che no sorscro inNavarra, in Arra-

gona, in Calaiogna, in Castiglia e nel Porlogallo, crano tiitte di schiatla franccso;

c i nialrimonj vi fuvono pur quasi scmpre Ira principcsse e principi francesi (I).

Oltrc a cio si sa, die gli Arabi dominarono per piii d'un mezzo secoio la Sel-

timania e vi introdussero parecehic arii, parccchie maccliine, parecchi miglio-

ranicnti agricoli, sognatamcnle idraulici, caslelli forlificali, baluardi e lorri ed

allri monumenti arciiitctlonici, armi, operc di ccsello, slolTc preziose, ciiiamali'

pereio opera arabica o saracinesca , come ci informa Fauriel (2): il quale poi

soggiunge , che " ancor dopo che gli Arabi lasciarono la delta provincia , le

corrispondcnze mercanlili e social! e le guerre islesse vi manlennero quelle

cognizioni e quelle induslrie ». " Tranne Carlo Martello , egli dice in un allro

Uiogo , codesle guerre cogli Arabi furono sostenute per I'ordinario dai Gallo-

meridionali, dagli Aquilanj, dai Setlimanj, dai Provenzali (3) '•. Natural cosa era

pertanto, che tra per le relazioni politiche delle corti,pel prolungato dominio,

il ([uale raro e che non influisca sul costume, singolarmente di popoli ancora

ineolti e rozzi, pel bisogno di opporre ai nemici uguali armi e modi guerre-

schi, e pel commercio, ondc le nazioni non solo si comunicano le merci, bensi

ancora i lumi e le usanze , i Provenzali al pari degli Spagnoli, come le arti

e le scienze, cosi pure apprendessero dagli Arabi lo spirito cavalleresco.

Quei valorosi Saraceni
,
quei terribili Mori, che superarono tante volte le

ardue gole dei Pirenei , lasciando negli oecupati o corsi paesi tanti vestigj

delle conquiste e dei passaggi loro; quell' araba civilta, contrapposta alia bar-

bara ignoranza dei popoli occidentali del medio evo*, quei costunii e quegli

ordini eavallereschi , da gran tempo introdotli fra i guerrieri della mezzaluna
,

presero ben tosto nelTimaginazione degli abitanli di Narbona , di Tolosa, di

Bordeaux un ben maggior luogo che non le feroci inslituzioni e gli usi della

feudalita franco-germana. Emuli del valore germanico, di quel valorc che vi

nasceva dalla forza fisica e dai superbo onore dell' armi, gli Arabi, come dice

Conde (4), e come si raccoglie dai Regolamento di Youzef, re di Granata (5),

vi accoppiavano le dieci virtii, che in sostanza erano quelle del grande Abde-

ramo. « Nominavansi
,
per usare le parole istessc dell' autorevole storico spa-

gnuolo, nominavansi da lui, che aveva i dieci pregj, i quali distinguono i

(1) Vedi Viardot, Hist, den y/rabcs el dcs l/orc.v tl' EspaijiH'^ T. I, p. 217.

(2j Hist, de la iwQsie pruvcufnle ., T. Hi. p. 512-313.

(3) Jbidfin, T. I, p. 422.

(4) //(«/. (/(' Id doiiiiiuicioH (Ic /os Jralici en E-pciiKi., P. 11, cap. 63.

(5; Riporlalo da Viardot nella Storia piii volte tilala, T. I, n. 3
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nobili c i goncrosi, e coiisislono in bonla, prodezza, cavallerla, genlilczza, poe-

sia, bcl (iirc, forza, dcslrezza nella lancia, nclla spada c ncl tirar 1' arco '-.. Da

loro iinparaiono i Provciizali codcslc virlii, die insicme con (juclle dclla ledesca

e franca fcudalitii
,
piodc c magnanima anch' essa fin dai tempi che Tacilo ci

iia descritti, ma pur dura e rozza, crcarono nel mezzod'i della Francia una ca-

vallcria, divcrsa da qucila dei Crociali, benciie vaiorosa del pari, una caval-

Icria ])iu uniana, piii colla, piu atla all'ineivilinienlo dei popoli. Ne apprescro

rclevalezza d'animo, gli ardenti e insieme umani spirit!, gii proprj degii

Arabi , massimanientc dogli Andalusi , come ci inscgna Fauricl (I); la gcncro-

sila coi prigionicri c coi neinici, di cui si trovano esempj non pochi fra i Mu-

sulmani doininatori delle Spagne; la protezione degii oppressi c dei deboli:

la galanleria e la liberalita \)cr le donne; un amore, non mosso da voluttii

cpi)ure incompalibile col malrinionio, talclie si perdeva Tamante prendendolo

per niarilo, in somma un amore che teneva del fantaslico, ma puro, ma caslo

e lecito ; onde nc veniva alle donne un vero primato morale sugli uomini , e

la loro grazia, il loro favore erano la rieompensa di un culto. Tutto cio dimo-

strano evidentemente c Viardot (2) e il prcdetlo Fauriel (3), tanto attendibile

in ogni cosa che concerne la storia e polilica e letteraria della Francia meri-

dionale. « 11 carattere degii Arabi e dei Mori di Spagna, dice Rarapoldi (4), in-

flui ollremodo sopra il reslante degii abitanli della Penisola Spagnola ; i quali

poi I'urono i modclli, anzi i fondalori della galanteria e della cavalleria in Eu-

ropa «. Cbc piii si vuole a persuadersi di quanto io dissi e dimostrai di sopra?

Quindi vennero i primordj della moderna eivilta che dalla Provenza si propa-

garono a mano a mano in Italia, in Francia ed altrovc", quindi prese a sorgerc

la poesia provenzale , da cui ebbe principio la nostra , che dovea col tempo

risplcndere di cosi chiara e perennc luce.

(1) His!, dc la poesie provenfale., T. Ill, p. 512-513.

(2) /list, da .Jrabi's et des Mores d'Espa(jne, T. II, p. 196 c seg.

(3) Ibidem.

(4) .-livmUMnssulmani^l. IV, nota21. Vedi anche Sisniondi noil' opera cilala.T. I. p. 66.





DELLA FILOSOFIA ARISTOTELICA

E DELLE SUE VICEiM)E.

MEMOIil.4
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BARTOLOMEO CATENA

Letla ncir adunanza 15 ilicemLra I8S3.

JJominavano con esclusivo impero le doUrine platonichc, e si nelle scuole

filosoficlic, come nolle opcre di insigni scrittori della Cliiesa se ne riconosceva

visibile la influenza. Pcrciocche se qualche filosofo meritar poteva rallcnzionc

de' cristiani, questi doveva essere Platone, la di cui morale vanta maggior

nobilta e perfczione, talclie i Padri dei primi secoli dcU'era crisliana fecero

dellc massimc platoniclie un quasi domeslico uso per conciliarsi radcsione

de'pagani, prcsso cui I'aulorila di quel fllosofo era sacra e solenne. In mezzo

a cio sorse un genio straordinarlo, Arislotele dico, nalivo di Stagira, greca

cilta, clie per fama c per vastila di scienze rivaleggio con Plalone, suo pre-

cettore, ne giudico Ic doUrine trascendenlali con inlclligente sevcrila, tale, clie

presagi in lui un formidabile antagonista delle idee platonichc, e per poco

non dislrusse i melodi tutti quanti de' filosofi a lui anlcriori. Aristoteles, dice

Bacone da Verulamio, more OUomanorum regnare se hand tiito posse putabat^

nisi fralres suos contrucidassel (1). Ne la riverenza al suo celcbrato maestro gli

imped'i di stabilire principj affalto discordanti, c di fondare un nuovo sistema

che con forze indirctte clideva i principj da Platone profcssati. Pcrciocche,

mcntre questi getlava il principio di nulla alTermare, e di dubitarc su lulto,

secondo chc giudica nelle sue quistioni accadcmichc Marco Tullio (2), »n

(1) Baco, dc aiKjmcnth scicnliarum , lib. Ill, caput IV.

(2) QiKcstionum Acad.j lib. 1.

Vol. V. U
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Platonis libris nihil affirmatur: quwritur de omnibus^ nihil cerli dicitur; lo

Slagirita, in quolla vecp, abbandona le forme platoniclic del diibitarc, per ap-

profondire negli iiilimi loro avvolgimenli Ic cose; e lii dove era scnlimento

di Platoiie, ehc lo spirilo deU'uomo si oltcncbra abilando nel eorpo, come un

lume si cslinguc immerso nel fango, che Ic cognizioni dallo spirilo possedute

per la nobilU'i di sua cslrazione immorlale c divina, si smarriscono alTatlo pel

commercio della materia, c che percio la scienza che a lui dcriva dall'uso e

dair espcrienza dcllc cose, non e una scienza vcrace, ma solo una remini-

sccnza pura, come si esprimc il greco Plolino; Arislolele all'inconlro sostiene

che I'anima non tragge da sc medesima veruna conosccnza di cose, quando

si unisec al eorpo; cir cssa acquista la conosccnza solo medianle i sensi, i

quali sono altreUanli niessaggieri stabilili per rcndere conlo a lei di quanto

avvicne fuori di cssa; che da tali particolari conoscenzc a lei derivanti dal

ministero de'scnsi, cUa si forma eol suo inlellcUo conoscenzc universali, certe,

evidenti, ond'c costituita la scienza. Era pertanto assioma dclla scuola arislo-

telica: Nihil est in inlelleelu quod non fuerit in sensu: il quale assioma veniva

poseia formalmcntc proclamalo con quella logica sentenza: omnis idea ortum

duett a sensibus. Ammctleva pero Aristotele, che tutte le umane idee non hanno

reale csistcnza, quale se la forma il nostro spirilo, ma che lultavia hanno loro

esistenza o per via di composizione, come allorquando dalle iniagini disgiunte

di oro c di vionte si forma I'idea di un monle d'oro; o per via di diminuzione,

ovvero di ampliazione, come allorquando dall' imagine di un uonio di ordi-

naria grandezza se ne forma un gigante od un pigmeo', o finalmente per via

di accomodamento e di proporzione, come allorche dall' idea di una cosa che

si c vedula, si forma 1' imagine di una cosa non aneor cadula soU'occhio.

E cosi, argomentavano i seguaci di qnesto principio, noi concepiamo Iddio,

che non puo cadere solto i nostri sensi; lo concepiamo solto forme al eorpo

apparlenenti. Sul qual punlo ci e dato di rilleUcre, che sebbene tulle le no-

stre idee non sieno somiglianti al parlicolar eorpo, clie ci venne falto di ri-

mirarc, elleno pero sarebbero corporee, e non ci rappresentercbbero oggctlo

che almeno parzialmente non avesse ferito i nostri sensi. Quindi non conce-

piamo idee che per mezzo di imagini simili a quelle che si formano nel

nostro intcUetto, quando veggiamo o imaginiamo dei corpi. Ora, per imagi-

narci la divinita solto quelle forme corporee, quale oggeUo disparalo in natura

ce ne porge 1' imagine, onde la divinita si costiluisca visibile? Che sc laluno

ama spicgar la cosa per via di induzione, non v'ha oggctlo che piii distinta-

menlc concepiamo, quanto il nostro pensicro slesso, nc v'ha proposizionc che

sia piii evidenle di quesla: Se penso, dunque esisto. Or potremmo noi rilevare
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I'cvidcnza di ([ucsla proposizioiic, scnza posscdcrc nclla nostra nicntc lidea

del ppnsicro c dcU'csislcnza? Clic sc cio non piio iiiipugnarsi, si addomanda. per

mezzo di qual scnso soiio esse ciUralc in noi? Sono |)er avvcnlura luniinose

o colorate, per venire irasmesse a noi mediantc la visla? Hanno esse un

suono aeuto o grave |)cr esserci coniunicate coii'udilo? Olezzano esse o no,

feriscono le papilie del gusto, porlano rihrezzo di freddo, o sensazionc di

caldo, sono aspre al tatto, o dilieate per cssere pereepitc mediantc I'odorato,

il gusto, il contatlo? Che sc oppongasi tali idee essersi formate da altre ima-

gini sensiliili, ei si dica quali sicno qucslc imagini, onde si pretendono ori-

ginate I'idee dell'csistcnza e del pensiero, c come esse lian i)olulo coslituirsi

per mezzo della eomposizionc c dcU'anipliamenlo, dclla diminuzione o dcUa

proporzione. In tal modo ragionano gli oppositori del principio comune alle

seuole aristoteliclie del Irascorsi tempi, i quali concliiudono dicendo ehe le

nozioni del pensiero c dell' esislenza non hanno in vcruna maniera origine

da'sensi; ma ehe I'anima ha la facolta di formarsclc da se, quantunque accada

sovente die dessa sia cccitata a formarsele per I'impulso di alcun chc, onde

sono fcriti i sensi, nella stessa guisa ehe un pittorc puo essere indotlo a di-

pingerc una tela per la nioncta clie gli si |)romelle, scnza die dir si possa per

questa cagionc chc la dipintura fu originata dal promesso danaro. Sembra

dunque false per se, ehe lulte le nostre idee vengano dai sensi, e chc un gran

numcro di idee, non avendo alcun rapporto con una imagine corporea. non

possano scnza una aperta assurdila riferirsi al loro niinistero, quantunque dir

si possa in contrario, chc nessuna idea del nostro spirilo non abbia sua ori-

gine da' sensi sc non per occasione, o, per cosi csprimermi, se non per (jue'

movimenli die si destano nel cerebro, e danno occasione airanima di for-

marsi diverse idee, chc clla non si formcrebbc scnza cio. Pare chc Arislotcle

rilevala abbia la deficienza del principio da lui stabilito, procurando di cor-

roborarlo col mezzo del suo organo universale, die e il suo secondo nielodo,

su cui fonda I'arte dclla dimoslrazione, mediantc il sillogismo, di cui la ma-

teria potendo cssere necessaria, o contingente, o sofistica, e da lui spicgala in

differcnti libri dimostrativi e logic! , al quale oggctlo egli pensava dovere es-

senzialmcntc giovare le sue famose died categoric, le quali non sono ehe

diverse classi, alle quali Arislotcle voile ridurrc tutli gli oggelli de'nostri pen-

sieri, comprendendo tuttc le sostanze sotto la prima, e gli accidcnti tutti sotto

le altre nove. Di quesle categoric si e fatto ne' tempi andati un non so chc di

mistero, quantunque, per vero dire, non solo esse non giovino a formarc un

raziocinio, cio chc e lo seopo della vera logica, ma sovente esse vi rechino

nocumcnlo. Perciocchc si riguardano tali categoric fondale sulla ragione c sulla
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veritii, mcntrc sono punti affatlo aibilrarj, ed hanno per fondamento la pura

imaginazionc di iiomo die prcscrivc Icggi agli allri, i quali hanno allrettanto

dirillo di coordinarc in altra guisa gli oggctii de'ioro ponsieri. Inoltrc lo stu-

dio di qucstc categoric accostuma gli uoniini ad appagarsi di niolti, e ad ima-

ginarsi di posscdere lo scibilc umano, quando sol posseggono nomi fillizj, che non

dcstano nelia mcnte alonna idea cliiara c distinta. Quindi ne derivo in fdosofia

la falsa scicnza di clii si imagina di sapcre cio che realmcnle non sa, e con

troppo di Icggerczza consente alle cose di cui non si lia certczza, ma solo

opinione: disposizion d'animo contraria al sentinienlo comune de'scnsati lllo-

sofi, i quali soslcnevano sapicntein nihil opinari, e per la quale Cicerone biasi-

inando se stesso cliianiavasi macjnum opinalorem. A laeere delle teorie fdosofiche

di Aristotcle, cio die ancor piu lo distingue si e il genio delle osservazioni, il

collcgarc nelle indagini I'attivitu piii maravigliosa colla piii oslinata costanza

c sagaeita dcllo spirilo; si e I'aver rilevalo che ogni e qualunque subbietto

dclla nalura e dcU'arte forma una immensa serie di fatti, ora fra lor somi-

glianti, ma tali da non rimanersene confusi, ora troppo differcnli, perche

tosto ne balzi aH'oechio la disparita. Da cio il partito da lui preso di primie-

ranicnle inlerrogarc la natura, di rischiarare la sua Icsi col frequenle uso delle

divisioni e delle definizioni, di non inoltrarsi nel soggiorno della verita se non

dopo averne esplorati gli esteriori recinli che la tengono rinchiusa : questo

progctto potcva tutt' allri sgomentare che lui: egli si pose avanti gli occhi la

sloria generale e particolare della nalura, la materia delle sue investigazioni,

I'origine e Teternita del mondo, le cause, i princlpj e le essenze degli esseri,

la entita c I'azione reciproca degli dementi, la composizione e la decompo-

sizione de'corpi, le quistioni sull' infinito e sul moto; le dispute riguardanti

il volo, lo spazio e il tempo non furono a lui sconosciute. Quanlo mai esisle,

quanto mai si opera ne'cieli, nelle profonde viscere della terra e nella super-

ficie de'corpi egli descrisse; tratto delle malerie, ragiono delle distanze, delle

rivoluzioni de'pianeti, della natura degli astri e delle loro sfcre, penetro nel

seno dclla terra, disputo dei fossili, dei minerali, ragiono delle violente scosse

che sconvolgono il globo, c sulla di lui superficie chiamo a disamina i mari,

i Gumi, le piante, gli animali. Segui I'uomo in tutti i suoi rapporti; conobbe

Tanatomia de'corpi, la natura e le facolla dell'anima, gli oggetli delle sen-

sazioni, gli impulsi piii segreti del cuore, le leggi, i governi, le scienze, le

arli, e vide nella caligine de' sgcoli le multiformi, svariale viccnde de' po-

poli e il corso degli umani eventi. Tale fu il filosofo di Stagira, e tali le opere

del suo ingcgno. Tuttavia, malgrado la maravigliosa vastita delle cognizioni,

nialgrado la profondilj delle vedule, le dottrine arislolcliche giacquero per
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mollo tempo ncglclle, nicntre lo spirito brillanle di Plalonc c la sua armoniosa

favella Iraeva in siio favorc le iiiPiUi greclic, adcscalc dalla vivace di lui ima-

gina/Joiic c dalla copia di una dizione seniprc fi-liee v.d insinuanlc, a Ironic

dello stile aristotclico sevcro cd arido nolle sue forme, ed espresso in una

favella che, quantunquc pura, senle dell'austero, o 6 ravvolta in oscurita o

naturali od alTeltate, e stancavano, non elie I'univcrsalila dci IcUori, spccial-

mente la dolicatczza ellenica. La fama di Plalonc era pur dccanlala presso i

Roman! , che derivavano da fonti platonici tutle le dollrinc lilosoficlie. Riporla

Suida, elic Arpocrazione di Argo insegno tali dollrinc a Giulio Cesarc nellc con-

fcrenze clic ebbc con csso lui: clic anzi, siccorne Sci|)ionc e Lelio avcvano co-

mincialo ad inspirare a'Romani rinclinazione verso Ic Icllcrc e la passione di

divenire sapienti; cosi tultc le ragguardevoli persone si reeavano ad Alene per

istudiar fiiosofia soUo Carncade, Fiione ed allri, clic resero ancor piii luminosi

i deltami di Plalone per la ripulazione die ivi si procacciarono. Qucsto molivo

rese pur adcrcnte agli insegnamcnli plalonici il principc della Roniana eloquenza,

Cicerone, che nolle epistole a Quinlo fralello scrivcva: Deus nosier Plato, e nellc

epistolc famigliari confessava : /^/aionem auctorem ergo vehementer sequor (i).

E la scguiva, e la celcbrava nc' varj suoi scrilli, onde altamentc ne saliva il

grido per I'llalia tulla, non solo a cagione di quelli clic profcssavano le dollrinc

platoniche, ma allresi per la copia delle opcre di quel filosofo, che conlinua-

rono a diramarsi fino ai primi imperatori di Roma. Inlanlo le operc di Arislo-

tcle sc nc rimanevano presso che silenziosc, e poiche lanla luce spandcva la

dottrina di Plalone, Aristotelc, che su molli aspelli la impugnava, non pole

delerminarsi a pubblicare i suoi scrilli, solo pago di aflidarli a Teofraslo, il suo

piu fedele discepolo c anco suo succcssore nel Liceo, lalchc Teofraslo e co-

loro che a lui succedellero, Stralone, Demelrio Falerco cd allri, insegnarono

la dollrina di Aristolclc solo per pura Iradizione. Non csislcndo scrillo vcruno

che dispicgasse il pensiero di Arislolele, essa apparve fredda e desliluila di

([uel vigore che valsc a raccomandare le allre selte. Dopo la morlc di Teofraslo.

siccome narra Slrabone (2), Ic opcrc di Aristotelc soggiacquero a lali avven-

ture che abbastanza spiegano la causa del silenzio di que'secoli sulla dollrina

di lui, durante lo strepito die faceva di si; la scuola platonica. Silla, nelle

di cui mani pervennero i prcziosi scrilli di Arislolele, c Lucullo, die nella

guerra contro Milridate si fccc prigione c condusse a Roma il grammalico Ti-

rannione , valcnte conoscilore di quegli scrilli, non soppero apprezzare il

(1) Liber I, epislol. fainiliariiiiii.

(-2) Ub. Xlil. Gcdijidjilikv.
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lesoro clie di Grecia recavano in Roma. Ma Andronico Rodio, quivi venule, csli-

matorc quale cgli era del nierilo di Arislolelc, pose tania cura ed opera su

quegli scritli, clic dir sc nc puo il prinio ristauralore, c qucgli che divulgo per

Roma il merilo di Aristotclc verso il tempo che Cicerone levava alio grido di

se e veniva chiamato alia dignila piii illuslre deila rcpubblica. Inlanto la fdo-

sofia di Plalone, sollo i succcssori di Giuliano, Arcadio, Onorio c i due Teo-

dosii, cadeva in un pieno discredilo. Gli imperalori divenuli crisliani, meglio

aderivano ai sentimenti di san Giovanni Grisostomo, di sant'Ambrogio, di san-

t'Agostino, di san Gcrolamo inlorno alle dotlrine di Plalone, di cui scriveva

Terlulliano (I): Doleo bona fide Platonem^ omnium luvretkorum factum esse

condimentum ; la qual ritlcssione di Terlulliano si avvero sempre piii dopo le

funeste avvenlure di ApoUonio Tianeo , di Porfirio , di Jamblico, di Proclo e di

molti allri Plalonici, divenuli seguaci della magia e dell'aleismo. In quella

vecc comincio ad essere acclamalo Arislotele; ne I'incursione de'Goli in llalia,

le guerre de' Saraceni nelFAsia, la presa di Alessandria falla da' Musulniani, Ic

persccuzioni di Leone Isaurico conlro i filosofi, sconfortarono quesli dall'ab-

bracciare i deltami di Arislolelc. Varj scrillori della Chiesa, che prima erano

accoslumali ai Uori dcU'eloquenza plalonica, e mal giudicavano dellc dollrinc

arislolclichc, iinalmenlc piegarono in favore di questo lilosofo, e riconobbero

che nell'arlc del ragionare da lui insegnala nulla vi avea di falso, che que-

st' arte era solida, e poteva divenir proficua alia religione, che quantunque

sopra naturale, non manca di esscrc alia ragione eonforme. Vi fu pure un

Analolio, vescovo di Laodieea, chiamato da Eusebio il piu sapiente de' suoi

tempi, il quale primo fra i crisliani insegno la dottrina di Arislolele in Ales-

sandria, e colla sua aulorila le concilio grande ripulazione in Egitlo e nel-

rilalia. Sant'Agoslino stesso, di cui lo spirito era cosi penelrante, non avrebbe

posta mano alle opere di Arislolele, se mollo ripulato non avesse il di lui

metodo, talche ne'libri contro Crescenzio egli biasima questo grammalico do-

natisla, perche tendeva a sopprimere I'uso della dialetlica, cosi vantaggiosa

alia difesa delle verilii. Severino Boezio, in fine, che fu Ire volte console in

Roma, dopo avere sludialo in Atene per in spazio di diciolto anni la filosofia

di Arislolele, e dopo averla approfondila con molte medilazioni, la rese cele-

bre per tullo rOccidenle, malgrado i lurbamcnli delle guerre italiche, I'igno-

ranza degli imperanti, la slupidita de' popoli tale, che si prendevano per nc-

gromanli gli erudili in qualche ramo delle scienze umane, siccome il Bellarmino

scrisse di papa Silveslro II che sapeva di filosolia c di gcometria.

(1) Cap. VII. Dc pru'scriplione.



E DELLE SUE VICENDE. 167

Ma la ripulazionc del filosofo di Stagira erasi diffusa con mollo maggiore

slrepilo prosso gli Arabi, giacclits Ic scicnzc passalc di Grecia in Ilalia,

passaiono d' Italia in Africa, c quelli clic furono sccoii d' ignoranza in Eu-

ropa, furono sccoii illuniinali nell' Africa e neU'Egitto, dove sorsc una lurba

di filosofi, chc arricchirono colic loro illuslrazioni le dollrinc di Aristolele.

Fra quesli primcggiano Avicenna cd Averroc, che, conic scrivc 1' Alighieri,

fece il gran commento. Lcvarono essi in tanta fama Arislolclc, che si stabili-

rono universita per insegnarc la di lui filosofia a Coslanlina, a Tunisi, a Tri-

poli, a Fez cd a Morocco: dovunquc in somma slendcvano gli Arabi le loro

conquislc, porlavano pure lo spirilo dclla filosofia da loro abbracciata; e qucsla

lioriva parinicnlc ncllc Spagnc. Gli Ispani dappoi rccarono in Francia i com-

mentarj dclla filosofia arislotclica, di cui si aveva da quegli abitanli poca

conlezza, c siffalta dollrina coniincio ad insegnarsi pubhlicanienlc nell' l!-

niversila di Parigi. lo rammenlo un'cpoca, in cui fu piii varia ancora la

forluna d'Arislotele (1); e sorse il melodo scolastico, che impronlo di sue

forme non la filosofia sola, ma altresi le dollrinc teologiche per rimarche-

volc scrie di tempi. Ma disgrazialamente T Aristolele dclle scuole non era

punlo quello della Grecia, e sol vi si ravvisava una qualchc aflinilii. Le al-

terazioni che la di lui dollrina aveva sofferto presso gli Arabi, esse pure ne

crebbero le incongruenze. Pure I'autoriia di qucsla filosofia era, per cosi dire,

irrefragabile. Dove erasi lanciato il motto: Ipse dixit, era vano il dissenlire,

c solo era Iccila qualchc inlerprelazione concilialiva. Laondc polea riuscir ve-

rissimo il dcllo di Seneca: Versat nos et pnecipilat Iraditus per mantis error

nlienisque perimus exemplis. Coll'appoggio anzi dclle senlenze arisloteliche

pcrccpile a cajjriccio, I'ingegno umano si impcgnava a difcnderc le sue inia-

ginatc stravaganze. Laondc a loglierc le studialc occasioni di un perverso

interprelarc, i libri di Aristolele talora vennero arsi, o ne fu victala la lettura.

Solto Filippo Auguslo un' assemblca di vescovi condannava la mctafisica di

Aristolele; c solto Innocenzo III e Gregorio IX si viclava ai profcssori delP uni-

versita parigina di insegnarc la fisica di lui; c si nolavano di eresia celeber-

rimi insliUitori per essere Iroppo adercnti ai principj di lui. Tutlavia tanto si

cslimava il genio di Aristolele, die in una novella riforma della universita di

Parigi si diede eccilamenlo alio studio di csso, e in cambio di biasimo, la fi-

losofia di lui fu considcrata siccomc rcgola e modello d'ogni allra, lalche al

dir di Patrizio, filosofo vcnelo, si annoveravano migliaja di volunii sopra le

(1; Launoi, De varia //lintoletis fiirtuiia.
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sole materic dallo Slagirita trallalc. Ma il grandc rafTinamenlo di dialeltica, c

la furiosa cmulazionc ciic si acccsc dappoi sulla doUrina d'Arislotele fra i cosi

dctti Nomiiiali ed i Rcalisti, fra i Tomisli c gli Scolisli, ne'quali partiti si divise

la maggior parte dcllc universila europce, fece si che quel carallcre soiido, die

e il caraltcrc csscnziale di Aristotclc, evaporassc, per cosi dire, in sottigliczze

per ogni parte introdollc, c si corronipesse per la confusionc dcllc idee c delie

dispute la gravczza dcUa filosofia aristotelica. L'animosita e I'arbilrio di tutlo

permetlere alia propria imaginazione si spinse al punto, clie il tumulto delle

scuolc faccva risuonarc il nomc di Aristotele, ma la voce di lui veniva soffo-

cata, e la sua doltriua non era possibile ravvisarla. Pel cattivo gusto dc'tempi,

per I'ignoranza delle belle lettere e I'eccessiva foga del ragionare fu aperto

il canipo a quelle vane e sfuinate contese, a quello spirito di tutlo impugnare

per una fanciuUcsca ostcnlazione, che occupo le menti umane per un decorso

di secoli, e degrado la dignitii del filosofo. Gli stessi commenlatori arabi, che

tanto contribuirono alia preferenza di Aristotele sopra ogni altro fllosofo, con-

tribuirono pure alia inlroduzione di termini sconosciuti e barbari nella schietta

dizione aristotelica. II genio brillante della eloquenza platonica gli Arabi

non lo guslavano, e piii li muoveva lo stile conciso e la manicra solida del

ragionare aristolelico. Perciocche, slccome il cattivo gusto de' Goti si stabili

nell'arehitcttura e nelle arti sorelle, cosi i barbarismi e le implicate forme in-

digestc del dire si sparsero negli arabi commenti c negli studiosi degli inter-

preti arabi, che poco sapevano di lettere amene. Per queste vieende dei tempi

e per questa variata condizione dell'ingegno umano fu pure il filosofo di Sta-

gira or dcpresso c deturpato (1), or levato a cielo, siccome gia aveva fatto

Quintiliano, che a tempi ancora autorevoli scriveva: Quid ego commemorcm

Arislotelem, quern dubito scienlia rerum, an scriptorum copia, an eloquendi

suavitate, an inventionum acumine, an varietate operum clariorem putem?(2)

Le mie parole mi hanuo naturalmente ricondotto alle non Iroppo fortunate

epoche del metodo scolastico negli studj sacri adottato, o sia di quel melodo

che si i)raticava da'nionaci che fra i Benedettini avevan I'incarico dell'insegna-

mento: del che mi verra fatto di ragionare in altra tornata.

(1) Gasscndi: Exercitaliones: Paradcxkce.

(2) Inslil. orator, lib. X.
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MElllORU

DI

BARTOLOMEO CATENA

Letla noll'adunanza 8 piu^'nu 1854.

Ua quanto finora ci venne fatto di ragionare inlorno la filosofia aiistotelica,

edil suodominio nolle scuole acclamato per molti secoli, rileviamo quanto sia

giudizioso Tavviso di Cicerone (i): Aon tam auctoritasin dispulando, quam ra-

tionuin momenta qucerenda sunt. Quin etiatn obest plerumque iis qui discere vo-

tunt auctoritas eorum^ qui se docere profitentur. Desinunt enim suum judicium
adhihere: id habent ratum quod ab eo quern probant, judicatum videant. Nee vera

probare soleo id quod de Pi/lhagoreis accepimus, quos ferunt si quid affirmarent
in disputando, cum ex iis quwreretur, quare ita esset, respondere solitos: Ipse dixit.

/pse autem erat Pythagoras. Tantum opinio prwjudicata poterat, ul etiam sine

ratione valeret auctoritas. Veggiamo infatti che dopo i luminosi tcntativi della

mente umana per Ic filosofiche spcculazioni ci abbatliamo in due o Ire secoli

sterili in discopcrte, durante i quali, la filosofia, lungi dairaumcntare il de-

posito dellc idee, non fu nemmcno alta a conservarle; e diretta soltanto da una
cieca imitazione, quasi trascurare la veggiamo i fortunati impulsi a nuove ri-

cerche, e intorpidire sui dettati di uoniini che gi;i vlsscro. E come suole av-

venire nellc abitudini umane, che ogni secolo si informa del gusto e delle

tendenze gcneralmente dominant!, e la dove inclina lo spirito pubblico, ivi si

volge ed armonizza senza altro esame il piu degli uominl: cosi I'invalsa opi-

nione pubblica rese applaudita e decantata, quasi dono celeste, la dottrina ari-

stotelica; ogni individuo si attribuiva a stoltezza il lottarc contro di essa , e

(1) />c natura Deoritm., lib. I.
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crcdeva pure ili rcnderc iin omaggio alia sapienza umana , accogliendo c fa-

ccndo tcsoro inesauribile di scicnza il suo magislero. E tanto piu propizj vol-

gevano i tempi a! domiiiio aristotelico, quanto meno svegliato gli si prescntava

lo spirilo dell' umana sociela, c gli ingcgni crano piu proclivi a ricevere ic im-

pressioni allrui , clie a crearsi Ic proprie. Da cio avvenne chc a qucsto eosi

genciieo fonlc bevevano i loro concctli gli ainalori dell'arte poelica non mciio

chc i piii rigidi dialcllici, i piii indulgciUi sludiosi delle artiliberali, non meno

che il piu acciglialo gcometra, e lanlo il doUo chc dcdicava Topcra sua al sol-

licvo dclla languente umanila, quanto roratore chc si proponeva a scope della

sua facondia la piosperita pubblica o la individualc benemerenza, tanlo il pc-

rito nella legge che pcrorava Ic cause, quanto i dottori di religionc chc pio-

fessavano nelle scuolc la scicnza del cicio , talch6 non nclla sola niedicina

,

non nella sola giurisprudenza , o nelle allre facolta chc eolla filosofia conscr-

vano un vincolo comunc, ma altrcsi ncl Iraltare le dottrine teologiche, sehbenc

le forme della seuola peripatctica immcnsamente si discostassero dalla natura

di cssa dollrina; pur nella loro esposizione si e vcduta una straniera impronta

ed una novila (juanto al metodo ed alia dicitura , se non ncH' cssenza deH'in-

segnarc. Di colali maestri jjosti ad additare la via dclla scicnza sacra si incon-

irano turbc conosciutc dagli stcssi tipografi. 1 fondamenti e i principj, talora di-

fettosi di Aristotile, e quindi di Avcrroe, di Aviccnna, di Alfarabio c di altri

Arabi, le opere dc' quali passarono in que' tempi rozzi dalle Spagne nella

Francia, operarono soverchie invasioni, c giunsero ad arrogarsi un mal intcso

dominio.

Ma di questa seuola non e mio intendimento ne il censurarne i vizj con

animo agitatore , ne resaltarne le virtii. Fcccro di cio bastevole cenno un

Bossuct (1), un Mabillon (2), Elia Dupin (3), lo slorico Fleury (4) , e quanli allri

mai scrissero su di ci6 con franca penna esattamenle cattolica, e sciente delle

inaterie. I celebri seritlori da me accennati, di cui suona si alta la fama, ben

sapevano apprezzare i buoni aulori scoiastici , c la sana teologia die porge-

vano essi alia turba degli studiosi. Ma diclro la loro scorta ci e d'uopo distin-

guere la dottrina, che tali autori raccoglievano dai Padri della Chiesa, dal modo

con cui la csponevano. E noto chc sotlo il nomc di dottrina scolastica si in-

tendc il metodo di insegnarc nella seuola inlrodotto dope il secolo XI!, tempo

(1) Defense de la Trudiiiun.

(!2j De sludiis Moiiasticix.

(01 miiliutheqiie des auteiiis ecclisiasliijucs.

(4) Discours sur I'liisl. exlh.
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in eui la ignoranza, la barbaric c il caltivo j;iislr) ruf;navanc> ncllMnsegnameiilo

tli tutlfi le scienze. Questo nu'todo, ben dilTtMciiK! dall'iiso scguilo fin dal prin-

ci|)io del Crisliancsimo, due principj csscnziali coniprcndeva: i." la riduzione

di tulle le (luislioni in un corpo di leologia; 2.° lo stile e la maniera di tratlare

quislioni silTalle. Gli anli(!hi Maestri dcila Chiesa non si erano assunlo Tincarico

di presenlare un corpo inlero di leologia, eoine divisarono i novelli Scolaslici:

quanlunquc, a vero dire, si ravvisi in taluna delle loro opere il piano inlero

della rcligione c la maniera d'insegnarne la dollrina. E pereii) non trallasi di

porre a quislione quale dei due mctodi ollra migliori vantaggi. Sarcbbe ccrto

intollerabilc pretensione il volere clie il melodo degli anlielii non sia il veri-

tiero, manchi di sua pcrfezione, quasi che la Chiesa ne' suoi secoli piu belli

fosse deslituita di soccorsi all'islru/.ione de' suoi minislri necessarj, e delle ma-
niere di insegnare Ic piii nalurali e le pii'i solide. Malgrado eio, convcngono i

dotti di buon grado, che il melodo di ridurre in un corpo consecutivo lutta la

dollrina saera puo avere i suoi vantaggi, purche tale dollrina sia stabilita sugli

immobili principj della Scriltura e della Tradizione. Convengono pure che per

quanlo si discuta sulle incongruenze e sui vizj della Scolastica, cio non pre-

giudica in verun modo ne alia sanlila, ne alia dollrina, ne ai solidi ragiona-

nienli di alcuni fra loro, al nuniero de' quali sappiamo appartenere un S. To-

maso, eui il mondo caltolico onora come I'angelo delle Scuole, e un vero

doltorc della Chiesa, di eui gli scrilli, scbben dellati colParido stile proprio

del suo secolo, saranno sempre ammirati per la preeisione, il eandore ela esat-

tezza con eui Tautore va tratlando le malerie di dogma e di morale. Ma P e-

sempio delPAquinale non ha potato prevalere in modo che lui solo seguisse la

turba dedicata agli sludj sacri. Profonda era la estimazione, dominante il ere-

dilo di un Pietro Abailardo e di Pietro Lonibardo, vescovo di Parigi, che ridusse

a qualtro libri di sentenze le leologiclie opere dei Padri. e inauguro quel

melodo che piu sorrise all' universale classe degli Scolaslici die vennero dappoi,

e che non a lorlo esaltavano i vanlaggi recall dalla Scolaslica alle scicnze

sacre. Ed in vero noi le siamo dcbilori dcH'ordine e del melodo che regna ncgli

serilti, dell' arte del lenersi fcrnio e coslante in sulla difesa della propria tesi

conlro qualsivoglia altaeco di ehi si avanza ad espugnarla. del giudizio logico

per rilevare se nei sillogismi, o nclle consimili forme sia pralicalo il giusto eon-

fronto dei termini, se Puna o Paltra delle proposizioni premesse sia falsa, o nial

reggente, e se da essa scaturisce spontancamenle il giudizio conseguenle, onde

poi la menle si accostumi a diseernere il paralogismo dal rello senlirc, e a meltere

in palese le illusion! sofisliche e gli insidiosi cavilli; ed onde pure la forza sil-

logislica del disputare determini I'avversario a confessare Pevidenza di cio che
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piu e nuinilo del iirob;il>ile o del vcro. Prcgi sou quesli alia Scolastica amiessi,

per cui cssa, lidando sulla lama dc' suoi primi cullori , cliiamo a se Popera c

gli ingegni del molti, clie pol co'piu fastosi litoli si cclebravano. Perciocche,

a non parlare di Pictro Lombardo, couosciulo soUo I'appcliazionc di Magister

xentei)linrui)i, inollo mossero la fantasia de' postcri Tuno chiamalo Magrio,

Tallro dotlor soUile^ irrefragabile un terzo, c degli allri ciii illuminato^ chi

solenne^ chi universale. La principalc missione di tali slrepilosi autori sembra

esscr (]uclla di aver dato inano ad una infinilu di volumi, parte inipressi,

c parte ancor manoscritti, che riposano Iranquilli nellc grandi biblioleche

,

giacche non par che allettino i leggilori nc per I'utilila, nii per la lusinga dello

scritto. La copia slessa dei libri usciti dalla lor penna ci fa maravigliare del

tempo da essi impiegato, e leracrc die non sia rimasto loro abbastanza

tempo per mcditare. Ad ogni modo, malgrado la rinomanza degli autori e delle

scuole, si veggono le scienze sacre declinare in pcggio. II piii degli Scolastici

ignorando le lingue originali delle opere bibliehe, e le veritierc regole della

critica, prendevano sovenle le sacre pagine in sensi travolli, o (iguraii, e sopra

quesli pretendevano slabilire dommi, che non polevano avere altra base che

il loro vero senso naturale-, cilavano libri apocrifi di Padri, di Concilj, di Ca-

nonisti; percioeche uu ragionar vizioso aveva depravato lo studio del civile

non meno che del diritto canonico. L'alleanza poi di una mal fondata dialettica

coUa logica sacra, e la pretensione di trattarc la dottrina della Scrittura e dci

Padri sotlo la forma e I'organo di una melafisica appresa dagli scritti di Ari-

stotele, e seguace del melodo arabo, rese libero il varco a tutte le quistioni

problematichc, c tali che presentavano piutlosto una scuola di filosofi, chiamati

a propugnare in pubblico le imaginazioui del loro spirito e le polemiche con-

tcnziose, ingombrc di divisioni e dislinzioni e di quelle inette mlnuzie, che al

dire di Bacone Scienliarum frangunt robur (De augmentis scientiarum). E sic-

come la congerie delle quistioni cresccva a dismisura ogni giorno, c fervevano

dispute ingombre di assurditii e di cavilli; cosi lo studioso si riputava a fortuna,

per isbrigarsene, il valersi dei fondanicnti o dei principj talora difcltosi di Ari-

stotele, e dei seguaci di questo, Averroe, Avicenna, Alfarabio ed altri Arabi,

le opere dei quali passate in quelle epoche rozze neU'Occidente, occuparono

di troppo le scuole, e si impadronirono delle scienze piii elevate. Questo sco-

glio non isfuggiva alia vista de'buoni tcologi di que' secoli; ma le turbe non

furono attente ad evitarlo, ne porgevano orecchio docile ad un S. Fulberto di

Chartrcs, ad unS. Anscimo , adun Lanfranco e ad altri, dai quali era mostrato

che ncllc cose della fcde, la ragionc umana e una guida ingannatrice, ed

cspone alFcrrore ed alia illusione chi si lascia adescare, e non valuta a dovere
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i soccorsi della rivelazionc. Dimcnlicato adunquc il nobile e maestoso coniegno

dei Padri, dimcnlicato I'cscmpio di illuminali scrittori, sedolti in (juella voce

(• rapili gli umani ingcgni dalTamor dei pioblcma, dalla j)assione dcilantitesi,

dalla foga capricciosa di istituirc dispute, infinitamente pregiavano Ic distiii-

zioni argute c frivole, le futili sottigliczze, Ic quiddita, gli accidenti, c cercarono

in ogni argomenlo il dubbio, non per difetto di convincimento, ma per ncces-

sita di sislcnia, e per moslrare di provar tutto sillogislieamenle, secondo la

formoia adottala: Videtur ([uod sic, vkletur (juod non; c secondo la pralica in-

valsa di esprimere pure i concetti sacri con termini poco noli e con iiovita

di forme, conlro la senlenza del grandc Basilio {{): Aominn aulem nobis

satis est ea confiteri qiice a sancta Scriplura accepimus, et in his novitatem

vilare. Non enim in inventionc nominum nostra salus, sed in sana divinitatiSj

in qua credimus , confessione. Noi vediamo le traccie di questa furiosa in-

vasione dialetlica segnate ncllc operc degli scrittori de' secoli barbari, dopo

clie Aristotele or col pallio lilosolico , or col manto delle scuole parlo da le-

gislatore in filosofia, e invase gli sludj, e si spinse per enlro ai non concessi

limitari delle sacre aule. Non a lorto dunque scriveva un pio vescovo di

Francia(2), die molti Scolastici piii soltili cbe solidi, volendo avere il vanto

sopra S. Tomaso, banno implicate le verita, cui pretendevano rischiarare

.

danneggialo lo studio delle Scrilture, de' santi Padri e de' Concilj, dissipali gli

ingcgni, ed eslinto a poco a poco lo spirito di piela con quel loro tenore sli-

bralo ed arido di spiegarsi. Alle quali parole noi possiamo aggiugnere lo stile

informe e nojoso, sparso non solamente di formole barbare, ma anclie di con-

cetti non intelligibili cbe a stento. lo bensi amnietterei che in qualche materia,

neH'insegnamcnlo del dogma, a cagion d'esempio, la dizione debbVssere

sgombra d'ogni alTettazione, cbe vi si debba ricercarc la chiarezza e la preci-

sioiie, e non la poinpa degli ornali, ma silTalli scniplici modi ban pure la loro

nobilta e le loro grazie, ma il bisogno della semplicita non loglie cbe puramente

si parii e si scriva la lingua, in cui esprimiamo le cose, aH'inconlro piii ap-

positamenle si paria, piu agevolmente arriviamo a farci intendere; ixi- giova il

lormarsi un scnso parlicolare ed un arlillcio di termini proprj, sconoseiuli nella

lingua slessa di cui ci serviamo. E cosa evidenle che ognuno puo filosofare

,

pu6 disscrlare, parlando bene la propria lingua. Aristotele scrilto aveva in buon

grcco, come Cicerone aveva deltate le sue operc lilosoficbe in buon latino, e

(1) Ei)inti)l(i 410.

(:2) Godeaii, JJistoiie de V EjUae.
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come e coslume de' piii distinli ingcgni tli esporrc i proprj concetti in uno stile

preciso e dcpurato die rivela la forma nativa della lingua di cui c improntalo

rautore. Clic so 11 solo frammisehiarc nolla lingua propria e famigliare un'ac-

cento strauicro niiiovc a disguslo gli orecclii anclic i piii Iriviali, come avvennc

della vecdiia aleniesc, clic scopri quale straniero alia sua ciltii 11 dolcissimo

Teofrasto, e come pur narra il Burcardo nel suo famoso Diario(l), che Ales-

sandro Vi canto solcnncmente ncl suo ponlificalc: uExsullet jam angelica tiiy-

ha" , inlenniscens accentus hispanos in omnium displiccntiam; clic direm di

coloro, i quali pure alTetlando il linguaggio del Lazio, ne disconoscono i modi,

e lo impronlano di una terminologia dissonantc
,

piii arnica dei clamori arabi

die del placido favcUare latino. Era dunque in quelle eta malauguralc deslino

degli sludj serj I'esser gravosi e disaggradcvoli", ne si aveva pensiero die colui

die istruisce, tocca al massimo punto della perfezione, associando alle utili le

maniere dilettevoli.

Sc non die meno ci muove a disgusto lo stile delle scienze scolastiche dis-

adatlo e barbaro
,
quanto il nietodo di discutere le materie, Tingombro delle

dispute frivolc che poscia si accesero, e la farragine delle quistioni soltili, smi-

nuzzate e spesso non aecordate col buon scnso, ne colla rivclazione. E pure

tale era la piega degli ingegni, che posle in noncuranza la Scrittura e la dot-

trina de'Padri, si procurava umano fondamento alle proprie quistioni con

prove estratte da incondudentc filosofia e dall'autorita di profani scrittori. Per

tal modo aprivasi il campo a novelle opinion!, a novelli sistemi, che alia fine

produssero lo scetticismo di que' probabilisti die, condoltisi al punlo di ne-

gligentare gli studj saeri, giunsero col battagliare fra loro in lor concitata favella

a copiarsi a vicenda, a eitarsi gli uni cogli altri sotto i titoli piii vani, final-

nienle a sciorinare errori e novita nelle loro magistrali decisioni, pretendendo

pure che col biasiniare il tenore scolastico si faccia onla e dileggio ai sanli cd

ai veri dottori che pur seguivano quel melodo: qual so taluno biasimando il

ciarlatanismo in medicina, facesse ingiuria alPapostolo S. Luca che fu medico.

lo per me crederei che la copia di sillalti ingcgni fosse quella cho pose ritardo

nel secolo ai progress! della morale evangelica , la quale ne' piii be! giorni

della Chicsa non riconosceva siffatt! maestri, che in genere non sono riputati

ne veri leologi, ne buon! canonist!, no scnsat! filosofi, e di alcuni dc' quali la

temcrita fu repressa da' pastor! che vcgliavano alia conscrvazione del deposito

della fede e della morale*, maestri, io dice, che avvezzavano i loro disccpoh

(1) Diario lus., Codice Ainbrosiano.
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ad una scienza sccca e scarnata, sempre pronta a garrire ed a sostencre stiz-

zosamcnle le disfide col soccorso delle disliiizioni sofistiche c delle ambiguita

insidiose di una insana dialctlica. « Tultavia io non cesso dal maravigliarmi

,

serivcva ii Flcury, che in tempi cosi disgraziali c con si poclii sussidj ci ab-

biano «li scriUori di que' tempi conscivato il deposito della Tradizionc quanto

allc dottrinc. lo di buon grado loro tiibulo quelle lodi clie si mcritano, e be-

nedico, a mia possa, quell' Ente die, a Icnorc delle sue promesse , non ha ces-

sato giammai dal soslenere la sua Cliiesa. Solo io domanderei clie fossimo paghi

(Ii collocare quegli scrittori nel scggio clie e loro proprio , senza elcvarii di

troppo; che non si pretenda d'aver essi raggiunto I'apicc della perfezione , e

che come tali debbano essi servire di modello ".

E veramente troppo grave accusa peserebbe sopra i cullori delle scienze

sacre, sc, immemori dcgli sforzi teutati dalle altre scienze, e delle veglie pra-

ticale per riuscire a buon fine, essi soli se ne stcssero scioperati imitatori de'

secoli che abbiamo percorsi. Le Seritlure e la Tradizione sono per vero dire

le fonti dove essi allingono le loro dottrinc; ma una schielta dizione neU'e-

sporlc , un giudizioso tenore nelle discussioni e nella scella degli argomenli

,

un liberarsi da tulli gli ingobri di una viziosa dialettica, sono di gran giova-

mento per chi ne sa profittare. Sappiamo che dopo Cartesio la filosofia ha fatti

si grandi progrcssi, e il metodo di ragionare si e colanto depurato, chelateo-

logia pure e divenuta piii chiara, piii metodica, piii sgombra di artificj non

suoi e di sfumate sottigliezze che le erauo di sopraccarico, e ad oscuri voca-

boli si e imparato di sostituire nozioni rette e distinte. I grandi uomini che

trattaroiio di scienze sacre, erano pur buoni filosofi, c dcstarono I'ammirazione

dell'Europa colla chiarezza che seppero coneiliare ai loro Irattati di teologia.

Insistcndo sullc ormc di questi ingegni, ancorche quesli altre regole non ne

diano che il loro esempio, saprii ogni cultore delle scienze sacre altenersi ad

una aggiustatezza di doltrine non mcno che ad una lucida esposizione di ma-

lerie. A disgraziato consiglio si appiglierebbero coloro die o per jiregiiidieale

opinioni, o per una trisla influenza di persone e di cose, ponciido in non cale

il screno e il limpido ragionare de' tempi a noi piii vicini, ripigliassero I'aereo

e tempestoso romoreggiare de' secoli andati, e disdegnaiido gli inquieti c mal

nudrili spirit! , non adoltassero ii danlesco

:

•• Non ragionar ili lur . nia guarda e passa. » (I)

(1) htferiw cap. III.
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» l.utta iiei piorni IG luglin i' aRosto ISJG

I_jc scicnzc iialurali, mano mano die allargano a j)iu vasto canipo il loro

lioiniiiio, vaniio gctlando nuovi rami, ciascuno dc'quali, non appena diviene

aigonicnlo di speciali sludj, assume Taspello di una nuova scicnza; poichc

mentre quell' ordine di falti die si raceoglie divenla bastevolc ad occupare lutlc

Ic lorzc deirinldletlo, ricliiede inoltre parlicolari modi di osservazione, e quindi

uualira alliludiiic d'ingcgno, e uu allro andamenlo del pensiero.

In mezzo a quesla apparcnle divergenza dei varj rami scicnlifici si scoprono

cio non perlanlo rapporli senipre nuovi die legano gli uni agli altri; ed accre-

scendosi per lal modo i jiunli di loro contalto, il viccndevole sussidio che veii-

gono a prestarsi ha non poca parte nel rapido loro avanzamenlo.

La scienza delle aeque limitando da principio le proprie ricerche a cio che

risguarda I'archilcUura idraulica propriamcnte delta, all' arte cioe di larle ser-

viro pei comodi.della vita, e di frenare Ic loro irruzioni, dla era scienza del

lullo isolata. Ma vcnnero frallanlo a cadere sotlo locchio deirosservatore altri

fenomcni che per la serie dellc cause e degli effelti si collegavano alia meleo-

rologia, e le potevano fornire la contro-prova delle sue induzioni. Allri feuo-

nuMii i)arvero ripelere ciuelli che in una piu vasta scala dovevano esserc av-

venuti in remote eta del globo , c aggiunsero un nuovo eapitolo alia geologia.

E fmalmcnlc nel paragonc dei fiumi la gcografia fisica trovo un profondo argo-

mento d' osservazione ed un nuovo lume per determinare la complessiva na-

tura d'ogni rcgionc ddla terra. Di modo che se si avessero per un momento a

dimenlicare tutti i diretti servigi che la scienza dellc acque puo prcstare alle

Vol. V. 23
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nazioni, dla forniorebbe ancora una importanle materia di slutlj i)cr Pajulo

chc olTi'L' a molie altrc scienzc nalurali, nella parte specialmcnte che risguarda

la statislica dei fiumi.

Mi si perdoncra poi se per uii giusto sentimcnlo di patria csprinio 11 desi-

derio chc qucslo ramo scicntifico pressocliti nuovo trovi piii volonterosi col-

livatori in (luel pacsc nel quale, per condizioni parlicolari di nulura c d'inci-

viliuienlo, la scicnza dcUe aequo vennc crcata, da prima colic grandi operc

idrauliclic, e di poi colle dottrinc, rccando tanto frutto di pubblica utilitii. Un

succinto ragguaglio dei lavori intrapresi a queslo fine e delle importanti con-

seguonzc clie di gia sc ne ricavano, possa servire di stiniolo per promovere

sifl'alti studj anclie presso di noi, ovc sarebbero assecondati dal concorso dellc

piu favorevoli circostanze.

Sotto il Governo francese esc'i in Torino una Mcmoria di Giuseppe Cuslellano,

profcssorc di geomelria , contenente un progetlo di statislica per i fiumi di

prinio ordine, applicalo alia Senna. L'autore prometteva di pubblicarc eziandio

una statistica del Po, della quale dichiarava avere di gia raccoiti i niateriali.

La statistica delta Senna doveva principalmentc consistcre in una immensa

labclla suddivisa in scssantaquattro colonne, nclle quali si sarebbero esposle

Ic |irineipali iiidieazioni tanto pel fiunie recipiente, quanto pe' suoi influenti.

Molte di quelle indicazioni sarebbero state in vero ulilissime , ma molte altre

di poca importanza. Col dare al suo quadro lanta estensione, sembra chc I'au-

tore si pro|)oncssc dimostrare d'aver dimenticato nulla di cio chc si richie-

derebbe pel fine cui mirava il suo lavoro, senza poi calcoiarc le dilficoltii cui

si andrebbe incontro per riempiere tutte quelle colonne, circoslanza che con-

siglia in casi simili a ristringerc le ricerche entro confini piu limitali cd alia

parte soltanto che puo tornare maggiormente utile. L' espcrienza per altro

cbbe a provare come quclla forma non sia la piu opporluna per dare una giu-

sta idea dell' indole dei fiumi e delle loro qualita caratteristiche.

L'n lavoro di sonima importanza e qucllo del signor Girard sul Nilo, conte-

nuto in una .Mcmoria letta li 16 e 21 giugno 1816 all'Accademia delle scienz(^

di Francia (l). Ch'io mi sappia, egli pel primo avrebbe rapprcsentato grafiea-

mcnte le oscillazioni giornaliere d'un fiume, dandone, rispetto al Nilo, per gli

anni 1799, 1800 e 1801 la curva, le cui ascisse corriSpondono ai tempi, c le

ordinate alie altezze osservate.

(1) Oljspri.ntions siir la i'altee il' E(i!jj)le el sitr I' cxlKiiissenicnl seciilairc da sol qui In

nxouvre. Mem. de I'Ac. des Se. T. 11, an. 1817. Paris, 1819.
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Prcmcssa una descrizione della vallc del Mlo, c dcll'andamento di questo

sino alio shocco in marc , c data una idea del sislcmn dclle irri^nzioni me-

dianle i canali dcrivali dal liiinic, c^Vi passa a delcrniiiiarnc la porlala tanlo

nella niaj^ra ciuanto nella plena, dopo aveinc rilevalo due sezioni.

Esplorata per la magra la velocila media supcrliciale del liumc, ne avrebbe

ricavata la portala unilaria in m. c. 678; c la delerminereblie in m. c. 40247

|)er la plena, facendo uso dcUla nota formola del moto e(|uabile dellc acque

,

avuto riguardo alia pendenza cbc in laic eircoslanza gli avrebbe assegnala.

Dopo avcre pralieali aleuni seandagli mediante I'eseavazione di jjozzi a va-

ric distanze dal Nilo , dall'esaminare la potenza dcllo strato di liiuo argilloso

che ricoprc gli inferior! di sabbia, e dal conrronlarne il livello eon (|ucllo d' al-

euni monumenli slorici, egli ba indagalo quale possa essere stalo I'alzamento

sceolare della sua valle dip(!ndenle dai dcposili lluviali, c lo ealeolerebbe in

cent. 10 a Tebe , ed in cent. 15 ad Eliopoli. Tcrniina poi eol dare un cenno

sulla presuntiva misura di quanto si va avanzando il della del Nilo in mare.

Approfittando dclle misure cseguite dall'autore, e dei dati esposli rispelto

alle altezze giornaliere dclle aeque, ne bo ricavato per semplice approssima-

zione il dellusso unitario medio, ossia il modulo del Nilo in m. e. 4739, il quale

corrispondercbbc a circa due volte e Ire quarti quello del Po.

E notevole la circostanza che tanto gli alzamenti, quanto gli abbassamenli

del Nilo sono scmpre progress! vi senza oscillazioni sensibili, nicno quelle an-

nual!, lo cbe devesi altribuire alia rcgolarc periodicita dclle cause di tali va-

riazioni, alia mancanza d'inlluent! ed alia lunghezza del corso del fiume , il

quale vicne cosi a fare le veci d'un immenso lago per rcndere maggiormente

eoslanto il dellusso ne' sue! tronch! inferior!.

E pur merilevole d'osservazione che dopo tre mes! di magra conlinuata del

Nilo, in tre pozz! escavat! alia sua sinistra presso Esne si rilrovasse Tacqua

clevala, in uno di 4'",97 alia distanza di 3200"'; in uu secondo, di 4",23 in di-

stanza di 1800"'; ed in uu tcrzo , di 3"', 44 sul livello del fiume in distanza

di 1200°', quantunquc lo strato del terreno fosse sabbioso c quindi permeabile,

partieolarmentc pel secondo c terzo pozzo.

II signor Esclier de la Linth, eelcbrc pei benefici sentimenli coi quali ha

promosso e diretto rabbassamento del lago di Wallensladt colla salvezza di un

esteso terrilorio elie nc rimaneva inondalo, in una Menioria lella il 23 luglio 1821

alia Societa elvelica dclle scienze naturali in Basilea ha presenlato un lavoro

inleressanlissimo inlorno al Reno, del quale vedesi I'eslratlo nel T. 17 della

Biblioteca Universale di Ginevra (1821). Avcndo misurata una sezione del liume

presso Basilea, in relazionc alia rilevata pendenza del pelu d'acqua dctermina
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colla torniola irEytelwein la velocila media delle aequo ncUa di versa loro ele-

vazionc, c la eonfronta con ([iicUa ricavata dalla velocila siipcrficiale cspcri-

meiUata oiule reUilicarla. CostruUa con quel dali una scala dci dellussi, c ic-

nulo uu registro giorualiero dclle altezze del liumc dal 1809 al 1820, ealcola

il deflusso integralc e medio d'ogni anno e pev I'intero periodo, il quale ultimo

verrcbbc ad esscre di m. c. 1135 per sccondo. Rappresenlo pure graficamcnte

Ic osservazioni giornalicre lluviali, delle quali si danno ncll'arlicolo quelle de-

gli anni 1816 e 1819, da eui rieavasi avere in quel punlo il Reno un caratterc

alpino, essere cioe ricco d'aeque d'cslale e generalmenle povero d'inverno.

()uesto caratterc i)cr6, come vedrcmo in appresso, sarcbbe nieno pronuncialo

in coal'ronto del Rodano superiore, il cui bacino si limita ad una regione mon-

luosa elevatissima, menlre quello del Reno e dell'Aar una ne comprende assai

estesa c di poca clevazione, ove Ic piogge ed un precoce scioglimento di nevi

sono cagionc di piene anclie nellMnvcrno.

II signor Esclier osserva come sarcbbe utile il confronlare le porlale inte-

grali del fiumc eolle quantita di pioggia cadula eonteniporaneamcnte suH' in-

lero baeino, al clie egli non si e indotlo per la poca confidenza cbc aveva nella

esallezza dcllc carte topografiche. Ma I'aulore dcll'cstratto avverte giustamentc

die non nieno ineerti sono i dati delle misure eseguite, c elie pereio tali con-

fronli polevansi cgualmente fare con somma utilita dclla scicnza.

L'ingcgnere in capo Desfon/aineSj nella sua Mcmoria sullc opere di difesa del

Reno, inserita nel vol. II, J833, degli Annates des Pouts et Cliaussves, da un

prolilo di livellazione di quel fiunie per lulta la frontiera franccse da Rasilea

a Laulerbourg in lunghezza di 225 ehilomelri, ove e riportato il pelo d'acqua

(li magra, medio, e di piena in scdici punti, che sembra corrispondano ad al-

irellanti idromelri. Quindi per Basilea da un prospetto delle altezze mensili

massime e minime dal 1811 al 1832, come pure la tenuta ossla durata dci di-

versi stati d'acqua in ogni mesc cd anno, e nell'inlero periodo dclle osserva-

zioni per diffcrenzc di altezza di circa cent. 50.

Si espongono dali simili risguardanti il periodo 180G-1832 pel Renomctro

(li Kehl; come pure rispetto al decennio 1823-1832 pel Rcnometro di Lau-

lerbourg.

Egli poi inilica la portata unitaria del Hume in magra, in acque nicdie ed in

piena per le ire localitii summenlovale e per Vicux-Brisack, ma non fa ccnno

delle precise altezze cui tali porlale corrispondono; cstremo che avrebbc gio-

vato assaissimo di conoscere, e del quale si avrebbc polulo approfittare onde

rinvcnire la portata media del fiume in que' diversi punti per I'intero periodo

delle osservazioni.
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Gli ingcgncri Chapperon c Legrom, iiclla Meiiioria iiisciila nd vol. I, 1838.

(li ([iiollu rnccolta, daiino alciini ccimi iiilorcssaiitissinii siil rcgiiiio del Rono

;

ma essi si occupano si)('(,'ialiiuMit(! dcgli elTelli oUciiuli dai divcrsi sislciiii di

<lifese delli? spondc, dimosliaiulo i vanlaggi avulisi in ultimo dalle opcrc con-

tinue adcicMili in confronto dci moli salicnli die dapprima si coslruivano.

I lavori pii'i importanti die si conoscano sulla slatistica dci linmi sono (iiidli

dciringegnerc in capo Dausse rispetto ai liumi priiieipali ddia Francia.

Negli anni 1830, 31, 32, 33 c 39 egli avcva presenlati all'Accademia ddle

Scienzc alcuni lavori paiziali su qucsta materia, i quali vennero raccoiti in

una Momoria die nd 1840 oltenne il prcmio Mmilliyon. Dal rapporlo die iie

venue I'alto (1) ricavasi die lo seojio predpuo ilelPautorc qudio si e di slu-

diare F indole dei principali fiumi della Francia per regolarc ncl modo piii utile

i lavori intesi ad agevolarne la navigazione. Le osservazioni si riferiscono a

venlitre slazioiii lungo il Reno, la Loira, la Sonna, la Garonna, il Rodano , la

Mosa, la Senna, la Soinnia, il DouIj, il Mains, Flsera, il Tarn, il Lot, e coni-

prendono nella loro lolalilu 300 anni. Vi si sono aggiunle le osservazioni fatte

da Girard al Cairo , ddle quali si e di gia latto cenno. Per ogni stazione si

danno i prospelti ddle altezze medio mensili c ddle lenute medic di deeime-

tro in deeinielro, rappresenlando le une e le altre con curve nd modo di sopra

indiealo. L'autorc dimostra col sussidio di lutli questi dali come nel proporre

le opere direlte a migliorare la navigazione de' fiumi. ([uali sarebbero Ic chiuse

|)eseaj(! die nc attraversano la sczione, o le strode ddl'alzaja pii'i o meno

elevate, si jiossa oltencre un risparmio considerevole di spesa, lasciando die

rimanga interrolta la navigazione stcssa nel caso di massime magre o ddle

maggiori picne, ove le une e le altre si limitino a breve tempo, lo cbe viene

appunlo indiealo dalla curva ddle tenute annuaii, doe dalla durata dei singoli

slati del (iunie nclle varie sue devazioni.

Da un'ordinanza reale del 27 oltobre 1845 rilevasi che il signer Dausse,

ingcgnerci in capo incaricato del servizio slraordinario jier la prima sezione

dclla navigazione della Senna, ne venne temporariamentc esenluato, essendosi

aulorizzalo ad ultimarc il lavoro slalislico da lui inlrapreso per i principali

liumi della Francia, il quale deve sieuramcnte tornare cli una utilita somma.

Di csso non si e finora puhblicato die un semplice eslralto nel vol. 1, 1842.

degli AiiDnlea des ponls et chaiissees sollo il tilolo: De la pluie el de I'in/luence

dea foriHs sur les cours d'eau^ del quale notcremo alciine cose principali.

(1) CdiuiHt's rcndus dv t'Javlcmlc ties sciences. Tom. II. lug. , die. 1840, pag. 60.
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hi si liiinoslra come una regionc sia laiito piii abbondcvole di pioggc quanlo

piu e esposta ai vent! della marina, o provcnicnti da altri luoglii uniidi , c

come ad accrcsccrne la copia inlliiiseano la maggiorc sua alliUidine e I'esscre

copcria di I'orcslc, circoslanzc die ne aumeiilano i'azione rolrigerante. Indicate

poi dall'aulore, tanlo numericamcntc in prospctli, quanlo graficamcnlc in una

tavola, Ic altczze mcdie mensili della Senna al ponlc della Tournclle in Parigi,

Ic corrispondcnli portatc, la ([uanlita media della pioggia c la lemperaUira, pel

trcnlennio -1807-36, come pure la quanlilii delPevaporazione mensile per Monl-

morency dal 1765 al 1804, istituisce confronli importantissimi, e nc ricava le

pill utili conseguenze. Avcndo calcoiata la quantila annuale della pioggia per

I'inlcro bacino della Senna, dimostra chc di essa non ne pervengono al fiume

clie 0,28 per icrmine medio, e eioe 0,42 ne' sei mesi d'inverno, e 0,17 soltanto

in quelli d' estate, ne' quali combinasi la portala minima della Senna colla mas-

sima quantila della pioggia. Osserva come cio debbasi allribuire alia grande

inlluenza deirevaporazione in un paese quasi piano c denudalo , e come la

cosa fosse assai divcrsa ai tempi deirimperalore Giuliano, quando eioe il suolo

era coperlo di selve, dicbiarando quesli clie in allora la porlata del fiume era

pressocbe eguale tanto ncll'inverno quanlo nell' estate, menlre ora varia per-

fino nella proporzione di 1 : 20. A prova di tale influenza deU'evaporazione

estiva accenna I'csempio dell' anno 1816, nel quale essa fu minima, per essere

stala Testate piovosa e fredda. II deflusso medio di quell' anno avrebbe corri-

sposto a 0,41 della pioggia, con un divario assai minore di talc proporzione

per I'invcrno c per Testate.

II signor colonnello Dufour^ nel fascicolo d'aprile 1844 della Bihlioteca uni-

versale di Ginevra, ha dato un sunto delle osservazioni giornaliere delle altczze

del lago di Ginevra pralicate dal 1775 in poi, per rilevare se siasi alterato, come

laluno pretendeva, il livello delle piene, da cui ricavasi cbe Tallezza massima

di quel lago, e quindi del Rodano superiore, si ha dal lermine di luglio al

principio di agosto. E cio attesa la nolevole clevazione de'monti che vi fanno

corona, Tesposizione settenlrionale del versanle dei principal! di essi, e quindi

la ritardala liquefazionc dc' ghiacci e delle nevi che ne ricoprono le cime.

L'ispettore dei ponti e strade di Francia signor Vallee, nella Memoria intito-

lala: Du Rhone ct du lac de Geneve (Parigi, 1842), prevalendosi delle acccn-

nale osservazioni, di alcune misure fatte dallo slesso colonnello Dui'our delle

acquc che escono dal lago di Ginevra , c di allre da lui pralicale o dedolle

.

delermina gli cfflussi massimi e minimi del Lemano nel suo progelto di ali-

mentazione del Rodano colle acque di quello per agcvolarnc la navigazione.

Da una livcllazione del fiume da Ginevra al mare, ed un prospello della portala
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dclla inagra c della plena tli csso nc' divcrsi suoi tronclii , e quclla ezian-

dio de' singoli suoi iiilliicnli. Tali mlsurc per altro soiio in gran parte pura-

menlc presuntive, cd 1 suoi calcoii per la proj)osla alimenlazione non pole in-

slltulrli elic in via approssluialiva, iterche niancano, come egli dice, le ossor-

vazioni anteriori sulle ailezze giornaliere dellc accjue del Rodano in Lione, ed

a quanlo pare anelic pci tronclii inferlori. Da eio rllevasi di (piale imporlanza

sieno tali osservazioni, la eui csecuzione c raceolla non presenta alcuna diiri-

eolla, e come dalla loro inancanza vengano a rieseire imperfcllc le proposi-

zioni di opere di tanto niomenlo.

Nel secondo volume 1841 degli Annales des pants el c/iaussres e inserita una

Memoria dell'ingegnere in capo signor Laval, nella quale si espongono osser-

vazioni inleressantissime sullc circostanze clie accompagnarono la slraordina-

ria piena dclla Sonna avvenuta ncU'autunno del 1840. Egli da in cssa un pro-

iilo del pelo d'acqua di magra c di piena di quel fiume per tulto il tronco

inferiore a Sainl-Jean de Losne lino alia conlluenza nel Rodano in Lione, in

lungliczza di 211 cliilometri, come pure la rappresentazione grafica c nume-

riea dellc oscillazioni giornaliere del fiume durante la piena, c cioc dal 25 ol-

tobre al 22 novembrc, rispello a quattordici stazioni di (|uella linea fluviale.

Per tal modo scorgesi la leggc coUa quale andavasi propagando la piena stessa

dalle parti superior! alle inferior!. II fatto piu importante clie risulta da tali os-

servazioni quello si e di un notevole ventre di piena manifestatosi all'ingresso

della Sonna in Lione, dipcndente dal ristringersi ivi in piu angusla sezione

,

da due svollc risentilc neU'interno della citlii e dall'esislenza di olio ponli che

la altraversano, i cui argini o rampe d'accesso ingombrano la sezione di piena.

Mentrc questa difatti si elevo di 8"',U nel tronco superiore a Saint-Bernard,

alia dislanza di 28 chilomelri dal primo di quel ponti delli di Serin , in que-

st' ultimo punto invecc si al/.o fino a 10",65, riducendosi poi a soli 6"',43 al

ponlc di Annay in [trincipio della penisola di Pcrrache dope 2750"", ed a 6'°,0

air ultimo ponle della Mulatiere dopo 2600°', ove la Sonna sbocca nel Rodano.

Per tal modo il penultimo tronco fluviale neirinterno di Lione, ove esislono

setle ponli, il quale in tempo di magra lia la cadula di 8 centimelri soltanlo,

e quindi di 3 centimelri |)er chilometro, in quella piena I'avrebbe avula nella

misura veramente slraordinaria di 4
',22, ossia di r",53 per chilometro, distri-

buendosi (juesta per la maggior parte a ciascuno de' ponti summentovali clie,

a guisa di diafranimi, formavano allreltanti slraniaz/.i. Da cio si puo arguire

come per siffatla causa siensi aumentati gli cffetti disaslrosi di quella memo-
rabile piena.

II giovane ingegnere Surelt , in una pregevolissima Memoria pubblicata
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I'anno 1841 (I), lia esposli i risullainenli de'suoi studj suU'indolc dci lorrpiUi

delle alle Alpi, lavoro clio puo loinare ulilissimo. non solo per rinvenire qiial-

elio riparo al progri'ssivo di-gradamcnlo de'inonli diboscati, ma per oslendero

oziaiulio siiiiili ricerelie sulla iiatura dei liuiiii. No aggiungo il seguenlc cslraUo.

che vedesi anclic nel rapporlo della Giunla dell'l. R. Islituto Lonibardo iiicari-

cala dcll'csaiiie delle Mcmoric prescntate al concorso del premio scienlifico re-

lalivo al (luesilo suiriniboscamenlo dc'nioiiti della Lombardia
,
rapporlo iiise-

rilo nel lomo XIV del Giornale del dello Islilulo.

L'autore ha riconoseiuto sussislcrc quanlo aveva affermato il Fabre (2), ed

erasi eoiilraddello da Lecrculx (3), che un torrenle nel Ironco superiorc, par-

tendo dallorigine, forma il suo Ictlo escavando un baeino da lui chiamato ha-

cino (li riceviiuciilo ; che nel Ironco infimo ove scorre sul piano accunuila le

maleric Irasporlale disponcndolc a guisa di venlaglio, elevato in qualche luogo

iino a 60 o 70 melri , su cui stahilisec il suo eorso variabilissimo . che ivi

ehiama letto di dejezione^ e che d'ordinario v'ha un Ironco intcrmcdio ai due

preaecennali , ove non avvicnc ne escavazione , ne riempimenlo, cui egli di-

stingue col nome di canale di scolo.

Da una seric di livcllazioni ha ricavalo che il profdo longiludinalc di que"

lorrenli corrisponde ad una curva convessa verso il cenlro della terra , eon

pendenzc comprese fra i limiti dell'S al 2 per 100, le quali vanno sccmando

niano mano che si discende e che le materic divengono meno voluminose.

Le i)orzioni di curva corrispondenti rispcllivamente al baeino di ricevimenlo

ed al Icllo di dcjezioue sono fra loro continue, unendosi tangcnzialmcnte, <•

quindi senza alcun passaggio repentino di pendenze
,
quando il fondo del tor-

rente e stabilito, quando cioe ad un dipresso e cessata 1' escavazione del primo

ed il riempimento del secondo, condizione che c tanto piii lontana dal verificarsi,

quanlo piii c risenlito il passaggio dalPuna aU'allra porzionc di eurva. 1 diversi

sladj nci quali trovasi il torrente sotto un tale rapporlo li ehiama ela del torrente.

Quando questo ha raggiunto la pendcnza normale, Parte puo in allora inal-

vearlo sul letlo di dcjezioue , e stabilirvi ponti ed allre opere , senza di che

esse sarebbero esposte ad inevilabile distruzione.

Egli ha rilevato che molti torrenti si sono cstinti coll' esscrsi naturalmenle

rivestiti di boscaglia tanto il baeino di ricevimenlo, quanto il letlo di dejezione,

(1) Etude sttr k's torrents dcs liautes Alpes. Paris, 181(1.

(2) Thmric dcs torrents et ri<,iercs. Paris, 1797.

(5) Recliercltcs siir la furiiiation et I'existence des ruisseaiiXjrivieres et torrents. Varis^ 1804.
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cd in iillora non vedesi piii scorrerc su qiiesto che uii scmplice rigagnolo. L'e-

stinzioiiL' dei lorrenii liu liiogo in gcnci-nle (|uaiid() essi sono pervennti alia

pendenza norraalc, c quindl si sono stabiliti di coiso. Ma non poclii ne lia egli

osseivali, i quali si sono cgualmcntc eslinli quanlunquc fosscro ancora iontani

da sifTalta condizionc. Ne ha pcrcio dedolla la conscguenza iniportantissima

,

die sc la natnra, abbandonata alle sole sue forze , ha poliilo op(!rare colPim-

boschiinento tail risultanienli, mollo iiiii si |)u6 speiare qualora essa vcnga sussi-

diala dairarle; nolando pure che ove il lerreno e niaggionnenle sciollo e la-

bile, ed ove il degradanienlo del inonle e piii lapido , lanlo pii'i facile riesce

riniboscliirlo.

Senza seguire Taulorc in cio die consiglia per rivestire di solve i monli cd

eslinguere i torrcnli , aggiungero solo I'osservazione che fa rispelto alle leggi

presso die identidie , le quali rcgolano i fenomeni dclla forniazione c stabili-

incnto lanlo dci torrcnli quanlo dei fiumi; c cioe Ic escavazioni c riempimenti

del Icllo, i divagaincnti di corso, c la curva del loro profilo longitudinale. Solo

che nei torrenli sarebbc a suo avviso in qualchc mode ridolta ad una minor

misura la scala delle distanze di tale profilo, il quale verrebbe a riescire

esagerato , trovandosi in cssi
,
per cosi dire, conipendiala la storia de' fiumi

sopra uno spazio cd un tempo minore , con che ne sarebbe agevolalo lo

studio.

Un altro giovane ingegnere franccse, il signor Bouniceau , ha portate le sue

osservazioni all' ultimo Ironco de' fiumi occanici, soggctti cioe a marea presso

la loro foce (1), per indagare i mezzi di migliorare la navigazione. Premesso

un esame delle leggi che reggono i movimenli delle maree, delle onde c delle

correnti lilorali, e delle conseguenze che ne dcrivano sullc deposizioni de' fiumi

e del mare; come pure una storia delle opere eseguile o proposte per impe-

dire possibilmente che queste ultimo ingombrassero le foci dei principali fiumi

oceanici della Francia c dell'lnghilterra, passa ad indicare il riniedio che ri-

ticne a tal fine efiicacissinio. Propone cioe di contcncre le acque del fiume fra

due dighe longiludinali divergenti da monte a valle, mcrce le quali, mentre si

andrcbbe progressivamentc escavando il canalc interposto, si colmerebbero coi

depositi gli spazj laterali, che verrebbero tolti al dominio delle acque e ridotti

a Goltivazione.

Dopo i risultanienli avuli dal signor Commendatore Afan de Rivera da semplici

guardiani compost! di una serie di pali isolati per otlencre rescavazione della

(1) Elude de la iiaviijHtion des vii;ii'res a iiiaiee, etc. Paris, 18ia.

Vol. V. 24
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foce di un liumi! nel Medilerraneo (I), parrebbe polersi applicare con somma

oconoinia qiipsto inolodo anclie nci fiumi oceanic! onde costruirc Ic dighc pro-

poslc dal signor Bouniceiiu.

II signor ingegncre Daumgarten, addetlo al servizio straordinario del canaie

laterale alia Garonna, e della navigazione di qucslo liunie, mi ha invialo i ri-

sultamonti di trcdici misurc della porlata di (luel Hume nci diversi suoi stall,

c cioe da 0"',44 a 7"',23 sulla magra, ossia zero dciridromclro diTonncins, da

lui eseguite col molinello di Woltniann. Mi ha coniunicalo cziandio tuUi i par-

ticolari di una di tali misure, colle curve rappresentanti la scala delle velocita

sopra ogni perpendicolarc della sczione fluvialc ril'erila ad una esatta livcUa-

zione longitudinalc del tronco di fiume che vi eorrisponde ; eon una seric di

confronti fra i risultamcnti delle pralicate csperienze e quelli che si avrebbero

dalPapplicazione della nota formola del moto equabile, e dell'altra del moto per-

manentc delle acque. Vi ha aggiunto la rappresentazione grafica delle osserva-

zioni giornalierc faltcsi al dctto idromctro dal i." gennajo 1832 a tutto lu-

glio 1844, colla indicazione per ogni anno della retta cui eorrisponde I'altezza

media, e della curva delle tcnute, corredandole di un prospetto della pioggia

mensilc caduta dal 1833 al 1843, giusta le osservazioni praticate ad Espalais,

comune di Porto Santa Maria. Risulta da tali osservazioni che la Garonna, ali-

mentata in parte dalle alte eime de' Pirenei, ha un caratlere semi-alpino, con-

servandosi di solilo ricca di acque a tutto il niese di maggio, dopo di che suc-

cede la magra, la quale dura lino a tanto che non sopravvengano le piogge

autunnali. Mi ha linalmcnte spedite dieci tavole litografiche in gran foglio, ove

e delineato nclla scala di 1:6000 I'andamento del tronco della Garonna inter-

sceante il dipartimento del Lot et Garonne, colle sue adiaeenze. In qucsto ve-

desi segnato lo specchio d'acqua, tanto in corrispondenza alia magra, quanto

ad un metro sotto di essa, con scandagli nunierici lungo il thalweg che ne in-

dicano le variabili profondita. Vi sono pure disegnate le opere di ristringimento

del letto fluvialc eseguite per migliorarne la navigazione
, le quali consistono

principahnenlc in linee semplici o doppie di palafilte longitudinali, eon altre

Irasversali che le uniscono alia sponda, intrccciale si quelle che qucste di vi-

mini, e difese le prime con scogliere a Scarpa. Aleuni de' pali di esse, a date

distanze, servono siccome punti stabili per la livellazione, ed altri stabili nu-

merizzati sono pure disposti lunghesso la sponda destra per determinare 'gli

estremi, e quindi la posizione, delle rette fondamentali costituenti una linea

(1) Del Ijonificaincnto del logo Salpi, ec. Napoli, 1845, pag. 376 e seguenli.
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spczzata conlinua cui si liferiscono tutle le inisurc del piano. Con cio torna

agcvolc il icncr diclro a luUi i cangianicnli ciie avvenf;ono ncl corso fluvialc

rispcUo lanlo al suo andamenlo , (|uanlo al iivelio del I'oiido e del pelo

d'acqua.

II sigiior BergfiaicSj ne! suo Atlante fUieo (1), cspone, mcdianlc alcunc tavole,

la supei'iicie approssiinativa dci bacini doi principali liumi della terra e la pen-

denza di laliini di essi. Quindi in altre lavolc rap|)rt^senla gralicamenle le oscil-

lazioni giornalierc del Reno, dell'Elba, dell' Oder, del Wescr, e di altri liumi

minori della (iermania, riassuniendolc per delenninare le allezze niedie nien-

sili, eome pure le allezze niininic e niassimc di ciascun periodo eui si esten-

dono le osservazioni.

Credo opportune di aggiungerc il seguenle prospelto di tali altezze medie

sulla magra per le imporlanti conseguenze che sc ne possono dedurre. avver-

lendo clie le nilsure sono csposle in piedi, pollici e decimi.

IIENO ELBA OUliK
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pure ho fondato dubbio che ia gran parte quelle differenzc dipendano da di-

fello di osscrvazioiie, altese alcune circoslanzc die verro in scguilo iiulicando.

linpereiocche sc fosscro atlribuibili ad una causa naturalc, per la quale sce-

masse realmenlc il dcllusso medio del fuunc, la diminuzione dovrebbe progre-

dire a gradi di deecnnio in deccnnio, mcnlre vedesi invece sollanto un pas-

saggio rcpenlino dal primo periodo di scssanl'anni al suceessivo di eiuquanta.

Ln elTello simile rilevandosi pure pel Reno ad Emmerich , menlre si scorge-

rebbc appena sensibile a Colonia, cio promovc semprc piii I'aeeennala dub-

biezza, non esscndovi fra que' due punt! alcun influenle del Reno di tanta por-

lata da polerglisi accagionare le osscrvate dilTcrenzc. Ad ogni niodo la que-

stione i- abbastanza inleressanle per le sue conseguenze da merilare di essere

sludiala coUa massima ponderazione al fnie di appurare la verita dei falli.

DalPesanie delta legge seguila nelle allezze mensili delle aeque di que' fiumi, f

,

rilevasi che lanlo I'Elba quanto I'Oder ed il Wescr, il bacino de' quali non

comprende monli di uiolla elcvazionc, hanno il carallere di fiumi jemali

,

avendo una magra prolungala all' estate. 11 Reno inferiore ad Emmerich ed a

Colonia sarebbe bensl riceo d'acqua nell' estate, ma le maggiori piene Ic

avrebbe ancora nell'invcrno, ed al principio della primavera, a cagione dei

eonsiderevoli influenti che vi concorrono dalle basse regioni, e quindi pren-

derebbe cola il carattere di fiume scmi-alpino. A Basilea invece lo avrebbe ve-

ramenle di fiume alpino , con sole piene accidcntali d'inverno, siceome ab-

biamo precedcntemente osservato.

Nei volumi II, III, IV degli Annali delle operc pubbliche del Belgio, raccolla

periodica che esce annualmente, si danno le oseillazioni giornaliere della Mosa

per gli anni -1842-43-44, come pure una storia delle piene c delle inondazioni

di quel fiume, ed un ragguaglio dello slalo in che si trova rispetto alia navi-

gazione, dei miglioramcnti in qualche parte operati e di quelli che rimarreb-

bero ad eseguirsi onde raggiungere in modo piu eompiuto questo fine.

Dopo averc accennato quanto si e fatto o scritlo per una stalistica de' fiumi

d'oUremonti, passero a dare ragguaglio di (|ualche lavoro simile concernente

i fiumi d' Italia.

Fino dal 1820 I'ingegnere Giuseppe Manzotti di Modena, ispettore gcnerale

delle acque e strade , intraprese un lavoro statistico concernente il Po , del

quale diede comunicazione a quell'Accademia delle seienze ncl 1825. Essendo

di poi il suo seritto rimaslo inedilo , egli cbbe la gentilezza d' inviarmelo lo

scorso anno perche ne prendessi cognizionc. L'autore si e fatto a eonsiderare

il dccennio 1801-10, e per ciascun anno rapprcsenta graficamcntc in una

tavola le oseillazioni giornaliere del fiume aH'idrometro di Pontc-Lago-scuro,
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riportandovi con linec orizzonlali Ic allezze medic mcnsili , Ic picne e magic

massime dello scorso sccolo, c di ([ucl jicriodo deeennale, Ic altczzc massima,

ordiiiaria, e minima del marc, riferitc alio zero, ossia guardia del dello idro-

inclro, dislingucndo inollrc suUa scala verticale dcllc altczzc i diversi stall del

liumc, c cioe le magre massime ed ordinaric , Ic acquc ordinaric cd allc, Ic

picnc ordinaric c Ic pienc grandi.

Ad ogni lavola va unito un prospcUo sinotlico ove numcricamente e per

ogni mcse si da in giorni la lenuta, ossia durala del diversi stali del flume; 11

numcro dcllc oscillazionl in alzamcnlo ed abbassamcnlo; Ic allezze massime,

mininie c medic; la distanza dcllc altczzc cstrcme; Ic altczzc massime, mi-

nimc e medic del baromctro c termomclro, c la quantila della pioggia, giusla

le osservazioni fatte a Milano, dcllc quali indicazioni prcsenla in scguilo I' c-

pilogo annuale.

Determinala poi la portata del fiumc sul dato dcirallezza media di quell' an-

no, prevalciulosi delie note formolc del molo equabilc, c ricavata con questo

dato la portata integrale di lutto I'anno, la pone a confronlo colla (luantitii

della pioggia cadula alia superficie dcU'inlero bacino. Indica pure la succcs-

sionc dci mesi dell' anno in ordine alia maggiorc o minorc quantila del dcllusso

del liumc o della pioggia, ed aggiungc utilissimc eonsiderazioni rispclto a quel

confronti per le speciali circostanze di ciascun anno.

Prcsenla in fine un prospetto riassuntivo di lutti quel dali per rintcro de-

cennio, aggiungendo allre eonsiderazioni sul confronlo dci risullamenli relativi

ai diversi anni, ollrc ad importanti notizie, particolarmcnte intorno allc rolle

avveuutc durante lo stesso decennio.

L'ingegnere Manzotli (|uando inlraprese un tale lavoro, clie per cssere con-

dotto come cgli fece, riehicdeva consumala esperienza, vaslc vcdule c pro-

fondc cognizioni della fisica dci fiumi, associate ad una persevcranza non co-

mune, gli crano ignoti quelli di Girard e di Esclicr de la Linlh di sopra acecn-

nali. Ella c cosa spiacevolc che sia rimasto incdilo quel lavoro pregcvolissimo.

mcnlrc colla sua pubblicazionc e a credcrsi die si sarebbe dalo un impulso

cflicacissimo per proscguirlo sopra una scala piu cslesa ancora rispclto al Po

ed agli altri fiumi d' Italia, rendcndo cosi familiari qucgli sludj d'osservazionc.

dai (juali la scicnza devc attenderc vanlaggi di non licvc morncnto.

Ncgli anni 1832 c 1833 vcnnc slampala in Milano, in due volumi in foglio,

la stalislica dci fiumi, laglii c canali navigabili del regno Loinbardo-Venelo, ove,

ollre ad una quantila di notizie intorno alia navigazione ed al commcrcio clic

si escrcila su quelle acquc, sc ne danno allre utilissimc rispclto alia lunglicz-

za, largliczza
,
profondila, pendenza, velocita ed clevazione deile picne dci
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diversi tronchi nci quali i corsi d'acqua sono ilistinli , con una indicazionn

dollo piineipali opero idraulicho in essi csislenii c dci progelli inlcsi a nii-

gliorarnc la condiziont".

Per le Provincie Vcnete si e slampala ncl 1837 un'appendicc iiella quale si

dii lagguaglio dei successivi cangiamenli avvenuti, parlicolarmcnte per operc

postriiorniiMitc t'sognilc, e di alounc nuovc proposizioni di miglioramenti.

Quel grandiose) lavoro, ove souo raccollc Ic pin imporlanti nolizic idrogra-

fichc conccrnenli i Icrritorj preaccennali, non vennc fallo di pubblica ragione,

ma si e deslinato soltanto ad uso degli ulFicj governativi. Essendoscne ormai

esaurita I'cdizione, c a desiderarsi die abbia a pubbliearsene una nuova , la

(]uale conipreuda le ullcriori uolizie clie oggidi si possono aggiungerc. Ove poi

quesla avesse ad essere posta in conimereio, giovercbbc a diiTondere vie uic-

glio le ulili eognizioni cbc raceliiude ed a promuovernc lo sludio.

II cliiarissimo professore Giuseppe Vcnturoiij dopo che vcnnc slabililo nel 4 821

un idromelro sul Tevere al porlo di Ripclla in Roma, ha lenuta nota delle al-

tezze giornalierc del fiume per gli undici anni successivi 1822-32. E siccomc

la portala del fuuiic erasi delerniinala mediantc una misuia dirella cseguila lo

stesso anno 1821 dagli allievi della scuola degli ingegncri ponlificj, e si rico-

nobbe corrispondere a qucUa che sarebbcsi avuta colla nola formola del molo

equabilc, delta di Eylelwein, egli si e prevaluto di laic risullamenlo per co-

struire una scala dei dellussi e calcolare quello inlegralc del fiunie per ciascun

anno. Preso poi per dalo medio della pioggia che cade sull'intero bacino del

Tevere quella che risulla dalle osservazioni fatte a Perugia , ad una notevole

elevazione sul livello del mare (478'"). islitui ulilissimi confrouti fra Tuna e

I'allra quanlita, aggiungendo dolle considerazioni sulle parlicolari circoslanze

dei diversi anni. II luUo vedesi csposlo in Ire successive Memorie inserite nel

volume secondo (1836) de'i Nuovi Commentarj deirAccademia delle Scienze di Bo-

logna. Solo lo scorso anno mi fu dalo consultare quel bel lavoro dell' illuslre

mio maestro
, e siccomc col sussidio di altri pubblicali posteriormcnte si pos-

sono ora estenderc niaggiorniente i confronti, e ricavarne imporlanti conse-

guenze, mi riservo a ritornarc in seguilo sopra questo argomento.

Gli anni 1813-14, solto il Govcrno ilalico, erasi intrapre.sa dagli ufiiciali del

Corpo degli ingegncri geografi una estcsa livcllazionc dell' ultimo Ironco del

Po e dei lerrilorj finilimi, insieme ad una serie di osservazioni conlcmporanee

sulle oscillazioni di livello del fiume e del mare ai diversi idromelri disposli

su quella linea fluviale. 11 signor lenenle-colonncUo Marieni, che aveva avuta

non poi'a parte in quel lavori, si e reso benemerilo col pubblicarne i piu im-

porlanti risultamenli nel tomo 96 della Bibiioteca lluliana (1839), i quali mi

tornarono ulilissimi per alcuni studj da me falli, c che ora verro acccnnando.
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Dopo Ic disaslrose inondazioni del Po avvcnule ncl 1839, avciido poluto ri-

IcvniT die Ic idee della jjjt'iit^i'ii'it;' "O" ('rano Ic piu ^iiislc risjicUo alia realc

coiidizione di (juosto liuni(; , col sussidio dclle iiozioiii clic ho dovuto racco-

glicrc ncH'cspcricnza di molli anni, ho trovato opporluno di puhblicare neN840

i cenni intorno al sislcma idraulico del Po (1).

Ho iiu'omini'ialo dal iircnioUcn^ (|ualcho indicazionc siiirorij^iiic geolo^ica

dt'lla pianura loinharda e sulP indole del Po, e dalo di poi uii ragguaglio sto-

rico del imilamenli ciii ando soggclto il sue corso per cause nalurali , o jier

operc cscguile, come pure qualche cenno sulla misura del prolungamenlo delle

alluvioni in mare, e snila durala dei diversi stali del fiunie, passai ad esami-

nare un punio iniporlanlissimo, c eioe se realnienle il suo londo vada conli-

nuamente elevandosi , e se le cose sicno ormai ridolie a lal segno da recla-

niare un pronto provvedimenlo. Dopo aver dimoslralo cbe , ammesso pure

quest' alzamenlo per 1' ultimo tronco prossimo alia focc, mancavano pero dali

positivi per stabilire elie lo stesso avvenga nei ironclii superiori, c clie in ogni

easo cio avrebbe luogo assai lenlamenle ed in una tenue misura, mi dilungai

alquanlo a parlare delle somme difiicolta che si presentano nel pralicare le os-

scrvazioni di fatto da eui dipende lo scioglimento della quislione, e ad esporre

le cause di errore cui si puo andare incontro, parlicolarmenle nel delerminare

il livello di magra, oppurc di picna. Avvertii innanzi tutto essere mestieri d'ac-

certarsi die le piene e le magre corrispondano rispettivamenle ad un egualc

deflusso ne' confronli islituiti per due epoclie fra loro dislanli ; osservai come

il profilo longitudinale del pelo d'acqua fluvialc vada soggello a considercvoli

modiRcazioni nei diversi suoi stali; e come in quelli di magra esso risenla as-

saissimo gli elTetli delle irregolarita del fondo, tencndosi elevato ovc corrispon-

dono gli scanni inlerposli a due successive corrosioni. Di modo die per un

semplice eangiamento di posizione di queste corrosioni, e quindi per una cir-

eoslanza puramenlc locale, puo alterarsi il livello di una plena o di una ma-

gra di egualc portata riferita ad iin iiunio lisso, quale sarebbe lo zero di un

idroinetro, senza die siasi menomamenle immulato il regime del fiume rispelto

alia sua portala , ed al livello generate del suo fondo.

lo non eonoseo le speciali condizioni del lelto dell'Elba presso Ma<ldeburgo.

ove, seeoiido il sigtior Bergliaus, si rilevo la notevole diminuzione delTaltezza

media delle acque negli nitimi einquant'anni, di cui si e fatto cenno. Ma se

esse e mobile come qudio del Po, potrebbe darsi benissimo che tale dillerenza

(1) Milaiio, 1840, presso Luigi Pirola. Vedi aiiclie Polilecnio, T. 111.
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fosse attribuibilc in molla parte ail una allcrazione locale nclla disposizione

del fondo del Hume avvenula dopo il primo periodo di 60 anni, la quale avrebbe

dalo luogo al passaggio repentino pel periodo sueeessivo, come di sopra fu av-

verlito. Cio polrcbbe cziandio dipendere da cambianienlo nella posizione della

foce di un iiilluenle lorbido che di solilo forma uno scanno nel lelto del raeipiente.

Nel diceinbre 18:25, essendosi eangiata la foce del Taro nel Po eol portarsi pii'i

al basso per due ebilonielri, e sollo un angolo piii favorevolc alia confluenza,

ho nolato come da cio derivasse per ogni slato del fiumc una differenza di

circa 0'",40 nelle indicazioni del due idrometri d'Isola Pescaroli c di Casalmag-

giore, posti il primo a monle, e I'altro a valle di essa foce, menlre per lo in-

nanzi si Irovavano in perfctlo aceordo (l). Avanli percio di slabilire il falto

delPassolula diminuzione delle acque dell'Elba e di quelle eziandio del Reno

ad Emmerich, indicala neWAtlante fisico del signor Bergliaus, sarebbe ad inda-

garsi se cio non fosse per avventura da altribuirsi a cause di errore analoghc

a quelle prcaceennale; ben inleso che non insorga dubbio sull'essersi portalo

qualchc cangiamenlo al llvello delle scale idrometriche cola esistenti.

In un nuovo opuscolo pubblicalo nel <843 solto il titolo: A lire osservazioni

sill Po (2), ho riporlali i seguenli falli che sarebbero di qualche inleresse. Dal

confrontare la niagra slraordinaria del 1609 riferita dal Berlazzolo alia platea del

soslegno di Governolo, da lui coslruUo in aliora alia foce del Mincio in Po, con

quella massima del 1817, ne risulterebbe che 1' ultima si e tenuta di centime-

tri 40 pill depressa, lo che allontanerebbe per quella localila qualunque idea

d'alzamenlo del fondo del Po nel eorso di due secoli.

Riportando il pelo d'acqua della plena del 13 novembre 1839, avvenuta to-

sto dopo la rolta del Bonizzo, a quelle della precedente plena massima del

giorno 8, anteriore alia rotta medesima, si avrebbe avulo in prossimita di que-

sta una maggior depressione di l"',?© in confronto di cio che sarebbesi rilevato

airidromelro di Breseello, posto superiormente alia dislanza di 76 chilomelri.

Si ha quindi un argomenlo per ritenere che la maggiore elevazione delle piene

del Po in questi ultimi tempi debbasi in gran parte attribuirc all'essersi per-

fczionali i suoi argini in modo da poterle contenere, mentre in addietro, attesa

la minora elevazione di questi, esse venivano quasi sempre accompagriate da

rotte, le quali, eol dar luogo a notevoli espansioni e diversioni delle acque,

dovevano naluralmente far deprimere il colmo della piena. Avendo rappresentato

graficaraente il prolilo delle piene del Po avvenute in queslo secolo, riferendole

(1) Vedi Memoria precitata, pag. 19.

(2) Milano, presso Luigi Pirola. Vedi anche nel PulHucnko, T. IV.
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ad una orizzonlalc sulla quale si suppone riporlalo il punlo della massiina

magra di ciascun iilroinclro, vedonsi ivi cliiaramenle le dcprcssioni avvcnulc

per alfune di esse pioiie in causa di nolle dalle ([iiali furono aceompagnate. e

rilevasi pure come lali effcUi andassero gradalainciile sceinando ne' iroiiilii

supcriori coiPaccrcscersi la distanza dalla rolla.

Ilo rappresenlalo eziandio graficainenle le oseillazioiii del Po ai diversi suoi

idioinctri per Tulliino irimcslie i839, duianle il quale avvctineio le meiiiora-

bili piene di sopia menlovate. E per gli ullimi di essi idrouielri prcsso la foee,

ai quali Ic osservazioni si facevano di due in due ore, scorgesi come le oseil-

lazioiii delle maree seciniuo rapidamenle col risalire il fiume. parlendo dalla

focc, di modo clie alia ehiavica Puja, posla a soli 9 chilouiclri dalla focc sles-

sa , esse si riducono a nieno di un quinlo ; alia Cavanella , dopo allri 21 chi-

loinelri, appeua si rendono sensibili, non vedendosenc pii'i Iraccia a Crespino

dopo 28 cliilomelri successivi. Con cio si lia la prova della liniilala distanza cui

si eslcndono in tale circostanza gli clTetti , tanlo dei regurgiti
,
quanto della

chiamata dello sbocco. Nell'esaminare quelle curve distinguonsi a colpo d' oc-

cliio quali sieno le variazioni clie dipendono da cause superiori, e cioe da va-

riato afllusso, dalle allre altribuibili a cause inferiori, come sarebbero i rigui-

gili, imperciocelie si rileva il tempo impiegalo nel propagarsi siffatte variazioni

in direzione discendente per le prime, ed ascendenle per le seconde. E quando

non apparc alcuna successione di tempo, la variazione sembra dipendere da

una causa simultanca
,
quale sarebbe quella di un forte vento chc spira a se-

conda della corrente , od in opposizione ad essa. In qualche altro scritto, chc

irallera in particolare di tale materia, e mio intendimento di far conoscerc pii'i

estcsamente qucste ullime osservazioni, insieme ad allri fenomeni che accom-

pagnarono quelle niemorabili piene.

Nel volume I." dvWe Notizie naturali e civili su /a Z,ombor«Wa (1), pubblicato dal

nostro collcga dottore Carlo Caltaneo in occasione del VI Congresso degli scienziali

ilaliani lenutosi in Milano, ho inserito quel cenni inlorno alio slalo idrograficu

naturale ed artificiale (ic\ paese che potevano Irovar posto in un quadro il quale

doveva accogliere tante allre materie. Senza parlare della seconda parte, nella

quale si dk un' idea delle diversioni operate daU'arte nel corse de'fiumi, delle

arginalure ed allre difese, dei canali di scolo, navigabili ed irrigalorj , e delle

discipline inlorno allc acque; nella parte prima, alia descrizione de' laghi c

liumi, ovc si aecennano i mulamcnti cui questi vanno naturalmenle soggetti .

Iio aggiunto alcuni studj sulla loro portata , i quali risguardano appunto

'(1) Milano, 1844, prcsso Giuseppe Bcrnardoni di Gio.

Vol. V. 25
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dircltamenle la loro stalistica. Col sussidio di alcune misure eseguite onde dc-

tprminnre la portata dell'Adda lacuale c del Po, ho forniata una scala dci dedussi

doll'imo c delPallro liuine, clic vcniie applicata allc osservazioni giornalicrc

dellc allezze pralicalc pel dccennio 1834-43 rispetlo al prime, e pel periodo

1827-40 riguardo al Po. E sc ne sono ricavati per termine medio i deflussi

unitarj mensili ed annual! lanlo per ciascun anno,quanlo per I'intero periodo,

indicandosi eziandio i dellussi massimi e minimi avulisi in ogni mese.

Nel confronlare poi in fine il dcllusso unilario medio di ciascun mesc eon

quello ill lutto il periodo, cui ho dalo il nome di modulo (1), e chc sarebhe

di m. c. 186,85 per I'Adda, e di m. c. 1720 per il Po, ho notato le differenze

in pill od in nieno ehe danno un' idea della dislribuzione dci deflussi nelle di-

verse slagioni dell' anno. Vedansi i Prospelli 111, IV, V e VI che vi sono unili.

Per paragonare il caraltere di quesli fiumi alpini o semi-alpini eon quello d'al-

Iro liunie di pacse piano, nel Prospclto VI ho aggiunti gli cguali confronti fra

i dellussi medj mensili della Senna a Parigi ed il suo modulo, ritenulo di

m. c. 249,55; ed al fine di rendere maggiormentc evidenti le differenze che deter-

niinano 1' indole spceiale di que' fiumi, ne ho rappresenlati luUi i risullamenti

graficamenle nella lav. B, ove si danno le curve dei deflussi medj mensili per

il Po, per I'Adda e per la Senna, insieme a quelle della pioggia, della tempe-

ralura e della evaporazione. Egli e curioso il vedere come le due curve dei

deflussi dell'Adda e della Senna sieno simili, ma diamelralmenle opposle, eor-

rispondcndo nelP estate i massimi della prima coi minimi deirallra,e viceversa

neU'inverno, e come i nodi ove esse curve si inlersecano sieno prossimi alia

retla che rappresenla la media
,
avendosene uno nella prima quindicina di

maggio e I'altro nella seconda di novembre. Menlre i deflussi di que' due fiumi

avrebbero nell'anno un solo massimo ed un solo minimo, ma in tempi affalto

opposti, ilPo che accoglie tanto gli influenti alpini, quanlo quelli dell'Apennino.

i quali si avvicinano per la loro condizione alia Senna, partecipa alia natura

degli uni e degli allri, avendo due minimi e due massimi deflussi, i primi in

gennajo ed in agosto, ed i secondi in maggio ed in ottobre.

Nel Prospclto IX ho dato il sunfo defle altezze delle maggiori piene cono-

sciute d(d Po rifcrite per ciascun idromctro alia massima inagra ; c nei

(1) Al dedusso unilario medio di un flume lio applicato il nome di modulo in quanlo die

esso serve siccome dato di confronlo per riferirvi tutle le variazioni di dedusso die avven-

gono nelle diverse circoslanze, come pure per indicare la portala assoluta de' liumi, nell:i

slessa guisa die al modulo in ardiitetlura si riferisce la grandezza delle diverse parli d' un

edifieio, e dalla misura di quella desumesi eziandio la grandezza assoluta deiredllicio slesso.
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Prospctli VII e X la durata e la misura della porlala inassima, media, ed iiilpgralc

di alcunc dolle ina«j;iori pieno dell' Adda e del Po . per le (|iiali si avevano i

dali a eio nccessarj.

Allorche si pongono a confronlo i dcflussi inlegrali dun liuiiie per ogni an-

no , e pill ancora per ogni semestrc , colla quanlila della pioggia conleinpora-

nea , si va incontro ad un errore in eio clie in generale la neve eadula sul

lerniinarc del secondo scniestre d'liu anno non eoneorre al liurnc! elie al prin-

cipio dell'anno successivo, per il che e lolla la corrispondenza fra i dellussi c

la quantilii della pioggia o della neve caduta. Pei liuini alpini, quale sarebbe

I'Adda, diniostrasi eome il divario fra quelle quanlila riesea ancor niaggiore,

dappoichc gran parle della pioggia aulunnale cade in forma di neve , e non

defluisce al fiume che neU'estate consecutiva.

Avanti di proeedere ad ulteriori confronti fra la porlala di questi fiumi e la

superlieie del loro bacino, aceennero altro lavoro da nic letlo a questo I. R.

Islilulo intorno alia naUira dei laglii, ed alle opere inlcse a regolarnc I'eflusso,

il quale venne pubblicato nel vol. II di quesle Memorie. In lale scrillo lio pro-

euralo di spicgare la somma influenza dei laglii nel regime dei fiumi , dando

un' idea di eio che devesi intendere per capacitu di un logo. Ed ho dimoslrato

consislere qucsta, rispetlo ai laghi aperli, nella faeolla di moderare in inag-

giore minor misura il deflusso del fiume che ne esce, di Irallenere cioe una

parte delle acquc in lempo di plena, e di alimenlarlo nelle magre successive

eolle acque Iraltenute, considcrandosi positiva la capacilii nel primo caso , c

ncgaliva nel secondo. Osservasi come tale capaeilii sia tanlo niaggiore quanto.

a parita d'acqua aflluente, c niaggiore la superficic del lago, e I'allezza sotto

la quale possono in esse accumularsi le acquc, allezza clic dipende principal-

menle dalla minore o niaggiore liberla di elllusso, e eioe dallampiczza, forma

e disposizione dell'emissario. Notasi pure come per la generalitii dei casi s'ac-

cresca la capacila di un lago ove esso venga attraversato da dighe aperte a

guisa di diaframmi (a); provandosi poi, mediante escmpj, come le oscillazioni di

efllusso di un lago, le quali dipendono da quelle delle sue allezze, sieno assai

ininori delle oscillazioni degli aillussi; eome le piene di un lago siano durevolii

di quanto la porlala massinia degli aillussi superi quella degli efllussi; e quale

sia il grado d" influenza delle diverse cause di variazione nel!" allezza delle acque.

Senza enlrare in ulteriori parlicolari sul conlenulo di (jucsta .Memoria , e

sulla applicazione dei principj in essa esposti alia sistemazione dell'emissario

(a) Nelle Note aggiunte net 1848 alia cilala Memoria sni laghi xi porgono scliiarimenti

siille tefjgi che regolano la loro cnpaciu'i.
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del lago di Como e di altri laglii, per non dilungaimi dal mio argomenlo, av-

vcrliro soltanto che nei Prospclli i quali la coiredano, ho trovalo di conipren-

(Icre il sunto dclle altezzc mcdie mcnsili dei lagiii di Garda c di Ginevra
,
pel

decennio 1835-44 rispelto al primo , e pel sellennio 1838-44 in quanto al se-

condo. Riuvcnula poi I'altezza media relaliva airinlero periodo cui si esten-

dono Ic osservazioni per Tuno e per I'allro, con essa si eonfronlano le medic

mensili complcssive , notandosi le dilTercnze in piu ed in meno. Da cio desu-

niesi il caralterc alpino d'entrambi quel laglii, il quale pero e piu pronunciato

ancora per (juello di Ginevra. Abbiamo vedulo essersi dimoslralo dal signor

uolonnello Dufour che I'altezza massima di queslo si ha sul principiarc d' a-

gosto , c quale sia la causa per cui cio avvenga. Ncl Prospelto preaccennato

sc ne ha la prova, vedcndosi eziandio a qual limite giungano tali altezzc nei

varj mesi dcll'anno, c come la minima si abbia in niarzo.

Inlercssandomi di conoscerc la leggc seguita nelle altezzc media mensili dei

liumi deirApennino, lio formato un Prospetto simile pel Tevere, approfiltando

delle mentovate osservazioni esposte dal signor professore Venturoli, c lo uni-

sco in fine al prcsente scrilto. Da esso rilcvasi come il Tevere, per la mancanza

ili ghiaeciaj, sia fiumc jemalc, avendo 1' altezza massima in gennajo, e la mi-

nima in agosto. Rapprescntando graficamente tali risullamenti , se ne avrebbe

una curva simile a quella della Senna , ma colla dilTerenza che nei Tevere c

maggiormente precoce tanto I'abbassamento delle acque dopo I'altezza mas-

sima, quanto il loro alzamenlo dopo 1' altezza minima.

Ritornando ai confront! da me istiluiti nei Cenni idrografici sulia Lombardia

fra la portata integrale del Po e dell'Adda lacuale e la supcrlicie del rispettivo

bacino , avrei detcrminato che il dcflusso annualc del Po corrisponde ad uno

strato d'acqua di 8"' ,781 distribuito suH'intero suo bacino, e quello dell'Adda

lacuale ad uno strato simile di 1"',313. E ne avrei ricavata la conseguenza

,

che a pari superficie scolante il dcflusso annualc del Po corrisponde a qualtro

volte e mezzo quello della Senna; ed il deflusso dell'Adda ad otto volte.

Seeondo il signor professore Venturoli, la superficie del bacino del Tevere

cquivalo a cliil. q. 16725; ed il suo modulo a m. c. 267,26; per il che il suo

dcflusso annualc corrisponderebbc ad uno strato d'acqua di 0'",504, presso

(he Iriplo di quello della Senna {0"',177), quantunqne la quantita della pioggia

ncH'uno e nclTallro bacino present! un divario assai minore, stando all'incirca

ncl rapporlo di 10:7 (1). Quesla circostanza , ed altre che verr6 in seguito

(1) Pel bacino della Senna siiperiormenle a Parigi si ritiene la pioggia luedia di rae-

iri 0'"60, e per quelle del Tevere, giusia le osservazioni di Perugia, di metri 0"',827.
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iiolando, saranno argomcnlo di curiosc indagiiii sulla specialc condizione del

bacino del Tevere (a).

Avendo caleolalo il modulo laiilo per il Po quanto per TAdda lacuale , nii

sono aeciiito a dctermiiiarlo anclic per tulti gli allrl influcnli di qucllo: e

quanlunquc a prima giunla sembri che tale riccrca debba cssere del tutto

vaga
,
pure

,
per le ragioui clie verr6 adducendo , riteiigo the essa mi abbia

ooiidolto a risultamenll abbastanza prossimi al vero , ed ammissibili fuio a

lanto che non si raccolgano dati piu ccrti. lio iunanzi tutto calcolata la su-

perliele d'ogni bacino, tencndo distinta la parte plana da quella niontuosa.

Per la jjrima , avendosi il dalo della pioggia assai prossirno al vero, se ne e

presa una parte aliquota
,
partendo dal rapporlo di essa col dellusso della

Senna
, e cioe da quanto avviene in un paese similmente |)iano. Per la parte

niontuosa si aveva il dalo dell'Adda lacuale, e si c trovato che moltiplicando

pel numcro astralto 0,04165 la supcrficie del suo bacino espressa in cliilome-

iri (juadrali , ne risullava il suo modulo di gia determinalo in m. c. t86,85.

Considerando quindi la maggiore o minore elevazione dei monti di ciascun ba-

cino c la loro esposizione piu o meno diretla ai venti della marina, si e au-

mentalo o diminuito in relazione a cio quel coeflicientc astralto. E medianle

una serie di Icntalivi si sono calcolati i moduli parziali d'ogni influcnle in guisa

che, sommati, dessero prossimamente quello del Po con un eccesso equivalente

ai presuntivi disperdimenti delle irrigazioni; per il che gli errori devono see-

mare d'assai, e limitarsi a qualche divario nei soli moduli parziali, ferma stante

la lolalita loro. Eseguilo un tale calcolo, i cui risullamenli vedonsi esposti nel

Prospelto XI, si avrebbero per la somma dei moduli degli influenti del Po m.

c. 1 795,54. E sicconie quello del Po stesso a Ponte-Lago-scuro sarebbesi de-

lerminato in m. c. 1720, ne risulterebbe percio Tcccesso di m. c. 75,54, il

([uale rapprcsciilcrcbbe per termine medio i disperdimenti delle acquc degli

influenti per le irrigazioni , che sono massimi nell' estate , e pressoche nuUi

neirinverno.

Di quel m. c. 1795,54, m. c. 224,04 corrisponderebbero alia somma dei mo-

duli della parte plana del grande bacino del Po, e siccome questa sarebbe

della superllcie di chilometri quadrali 28326 , ne risulterebbe per essa uno

slralo d'acqua di 0'",25. Supposto che la pioggia media della pianura sla di

(a) Quest! dnii si riferisrono alle usstivazivni fatte dot 1822 n/ 1852. .-/rendo Ji pui

t' atitoie in lite le siicicsske a Inlto il 1849, se n' i; pre\:aliilo al /iiic di renders inayyiur-

tnenle compteto it Prospelto di cui sopra, dal quale desumcsi die le altezze massime tttensili

del Tevere si haniiu in fehbrajo c marzo.
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0",90, quelle stralo d'acqua sarebbe equivalenlc a 0,28 delta pioggia, c quindi

starebbc nello slesso rapporto ehe si ha fia quesla cd il deflusso deiia Senna.

La supcrlicic montuosa del bacino del Po e di chilomelii quadiall 41056:

la soiiuna dei nunkili che vi si riferiscoiio, di ni. c. 1571,50, con che si avrebbe

uno siralo acqueo annuale di 1"'.21. Supposto elic esso corrisponda a ^/i della

pioggia, in luogo di %o calcolali dal signor piofessore Venluroli pel Tevere

,

questa sarebbe ivi per lennine medio di l'",613. E siccome al piede dei nionti

che circondano I'intero bacino puo rilenersi la pioggia itrossimamenle di 1"',0,

ove essa andasse gradalamente crescendo fine alia loro sommita , dovrebbe

cola giungere a 2'" ,23.

Nel bacino lacuale dell'Adda lo stralo acqueo corrispondente al deflusso an-

nuale sarebbe, come vedemmo , di r',313; e ritenulo che queslo equivalga

come sopra a ^/a, della pioggia , essa verrcbbc ad esserc ragguagliatamenle di

1"',75. Supposto che al piede di que'monti fosse la pioggia di 1"',10, sulla

loro sommita essa giungerebbe a 2'", 40.

Ove la pioggia fosse pure di l^jlO al piede dei monti pel Ticino, c di 1"',15

per la Dora Baltea , con un calcolo simile si avrebbe per la sommita di essi

monti la quantita di pioggia e neve di 3'" ,11 ncl primo caso , e di 3"', 48 nel

sccondo. Ne verrcbbc quindi la conseguenza che mile vette de'monti che f'anno

corona al Po la quantita della pioggia e della neve avrebbe per rnisura un'al-

tezza dalle due alle qualtro volte maggiore di quella che si ha per la parte

piana della valle.

Ammesso pure die possa csservi dubbio sui dali dei prccedenti calcoli nu-

merici
,
particolarmente in cio che concerne il rapporto fra la quantita della

pioggia c la parte di essa che si disperde per evaporazione ritenuta in '/'. , e

che questa dovesse ridursi ad una minor misura , rimarrebbe sempre , mal-

grado cio, provato nel modo piii evidente quanto sia considerevole la quantita

della pioggia e della neve che cade suUe alte cime de'monti i quali circon-

dano la valle del Po. Lo che sarebbe principalmente dovuto alia immediata

loro esposizione ai venli della marina ed alia loro altitudine, che e la massima

per tutlo il continente europco, circostanze le quali influiscono ad aumentare.

per una parte la copia dei vapori che si dirigono conlro le pendici di que"

monti, e per I'altra I'azione refrigerante che ne promove la precipitazione.

Siccome poi tali conibinazioni non s'incontrano per qualsiasi altro fiume del-

I'Europa; quindi fra questi, a parila di superficie scolanle, il Po dovrebbe oc-

cupare il primo posto rispetto alia copia delle acque.

Per tal guisa, mentre su quelle cime inospiti sarii sempre impossibile il pra-

licarc osscrvazioni dirette che determinino il quantilativo della pioggia e della
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neve caduta , a cio supplircbltcro le osservazioni idromeliclie praticatc sni

liumi, i quali sono ppriii) a considerarsi siccomc allrrllanli iidomclri chc ci ri-

v(ilano nil f(!iioincno, prevedibilc bciisi in termini j^cnerali, ina die nessuiio si-

curamcnte avrcbbc creduto dovessc avvicinarsi ad un tal limite nella sua misura.

I'rendendo ad esaminare le osservazioni pubblicalc dal si^nor professore

Venluroli rispetlo alle ailczze giornaliere del Tevere dal 1822 al 1832. delle

(|uali si c dalo il sunlo nell' unilo Prospelto , come pnre i delliissi del (lume

ne'diversi suoi slali, mi lia eolpilo la nolevole sua portala in magra, e la na-

tnra dclie sue oscillazioni , lo clie noii si potrebbe sieuramente arguirc dalla

condizione del suo baeiiio. Ma jier meglio spiegarnii su (juesio parlieolare, gio-

vera ricliiamare aleuni priiieipj generali , ed istiluire qualclie eonfronlo Ira il

Tevere ed allro Hume pel quale si posseggono dali abbastanza prossimi al

vero, in quaiito eoneerne la variabile sua porlala.

II grado di perennila di un liunic e lanlo maggiore , quanlo piii il suo de-

flusso niinimo in magra si avvicina al suo modulo , ossia a! deflusso medio.

Nella massima magra, quale sarebbe stata quella del i8i7, il Po si abbasso

lino a 5"', 62 sollo il segno di guardia a Ponte-Lago-scuro . ed in allora il suo

dellusso unilario
,
giusta il Prospelto V dei Cenni idrogralici (1), avrebbe do-

vuto essere di soli m. c. 214. Prendendo in vece uno stalo di magra piii co-

mune, il quale avvcnga ogni qualtro o einque anni, come sarebbe di 5'" ,29 (2)

sotlo la guardia, il deflusso del Po verrebbe ad essere di m. c. 344; e quindi

corrisponderebbe a 0,20 del suo modulo di m. c. 1720.

Negli undici anni pei quali si sono fatle le osservazioni sul Tevere, I'altezza

minima avutasi nel 1825 c nel 1832 sarebbe stata di 5'", 40 sul livello basso

del mare, cui, giusta la scala calcolata dal prefato professore Venluroli , corri-

spondc il dellusso di m. c. 165. E siccome il suo modulo ricavato dalle osser-

vazioni per un tale periodo risulta di m. c. 267, ne consegue che pel Tevere

il deflusso minimo verrebbe ad essere 0,60 del modulo. A parila quindi di de-

flusso medio , il deflusso minimo del Tevere sarebbe friplo di quello del Po , e

percii) il prima verrebbe ad essere flume assai piii perenne del secondo iu).

(1) A'otizio Nalinudi c Cii.-ili sttlla Loinbanlia^ pag. 210.

(2) iNt'Ue inaggiori luagre avveniite durante il Ironlennio 1807-30 11 Po discese sollo la

guardia, nel 1817, o"',62; nel 1823, K^ba; nel 1835, S'JS; nel 1854, 5"',U; nel 1829

e 1833, 4'",1)8. La media di qucste set luagre sarebbe di 5"'.29, cui corrisponde il deflusso

di ni. c. 344.

(a) Prtnilendo i ri.itillatiienii deltf onservazioui conlinuate n tut(o il 1849, i7 Modulo del

Teiere nuwenlerebbv fino a m. c. 292, cd il suo deflusso in tim^sinin maijra discenderebbe
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A quesla eoiiclusionc non si saiebbe sicuramenlc giunli ovc si fosscro sol-

fanto posic a confronlo Ic coiuiizioni dci bacini dci due (iumi. Impcrciocchi'

per quello del Po si ha una supeiTicie piii che quadrupla, c quindi uu maggior

nuniero di cause che dovrebbero contribuire a rciideruc coniparativamenlc

piu pcrenne il dcllusso, quali sarcbbcro fra le allre le pioggic paiziali sui ba-

cini subaherni degli inlluenti. Esso comprcndcrebbe inoltie una immcnsa pia-

nura , ove e rilardato il dcllusso dellc acquc superliciali , c dovrebbc aunicn-

tarsi la copia di quelle che, penelrando nel terreno , alimenlano le sorgcnli e

quindi la magra. La notcvole distanza alia quale sono posle Ic varie sue con-

fluenze viene a ritardare , c percio a prolungare il concorso dclle acque loro

al punlo infcriore ove se ne e pialicala la misura. Di lutli gli influenli del

Po aliri, come quelli deirApcnnino, sono jemali, allrl eslivi, ossia alpini, c di

quest! molti, che insieme conlribuiscono circa Vio dclla sua porlata media, al-

traversano ampj laghi che ne moderano e quindi prolungano rcfllusso. Anchc

la considercvole lunghezza del corso del Po deve influirc a venderne piu rc-

golare e perenne la porlata , attesa la circostanza die il suo letto assai piii

capace vienc a fare le veci di un lago per ritardare lo scarico dellc piene.

Nulla ben poco di lutto cio scorgesi nel bacino del Tevere, di limitata su-

perficic, costituito in generalc da nionti di moderata clevazione, quindi senza

ghiacciaj , c con pochi influenli , di modo che quel fmme dovrebbe avere un

caratterc torrentizio. Ora
,
prendendo ad esaminare con qual legge procedano

le sue oscillazioni d'altezza, rilevasi questo falto veramente slrano, che men-

tre esse in generalc sono lenlissime, e quali si avrebbero per un lago di nole-

vole capacila; in occasione di piogge , o di disgelo di nevi sono invece rapi-

dissinic tanlo neH'ascendere quanto nel discendere, e d'una considercvole la-

litudinc. Quesle cose saltano all'occliio nel modo piii evidente rappresenlando

graficamenle tali oscillazioni, siccome ho falto per I'anno 1822. Basta il dire

che quantunque le maggiori piene avvenute nell' indicate periodo di undici

anni siensi elevate fino a 8"',60 sulla massima magra; pure nel 1825 il

liumc si conserve per 302 giorni fra i limili di 5'", 40, massima magra, e di

e^jO sul livello del mare , con differenze quindi di soli 60 cenlimetri. Entro

tali limiti, sopra 184 giorni del secondo semestre, si sarcbbe mantenuto pure,

per 172 giorni nel 1828, e per 180 giorni nel 1832. Quesla permanenza di

(I III. c. 160; per cui il loro rapporto da 0,60 si ridiirrcbbe a 0,55, lo cliu non cniujia in

massima Ic consegiienze che se ne sono dedolle, avulo anchc ri(juurdo alia circostanza che

ne' confronti col Po non si e })rcsa per queslo la magra massima.
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dedusso fa non lieve conlraslo eol rapido alzanicnlo delle piene die in vcnli-

quallr'oic giunse a 4'", 5'", c perlino a 6'" (26 dicembre 1830), e coi succcs-

sivi loro al>l)assanienti che ncllo slcsso lermiue di veiiliquallrorc sono di 2'",

3'" cd anclic di 4" (2 iiovembre 1827) (a).

Talc feiiomeiio in vero assai curioso non si potrebbe a niio avviso spiegare

in allro niodo fuorciie siipponendo neiic viscorc dc'nionli cosliluenli il bacino

del Teveie una quanliu'i enoiiiie di cavitii nclle (juali rnolla parle dclle actjuc

di pioggia , o provenienti dalla iiqucfazioiie delle nevi , si raccoglie come in

anipio scrbatojo per deduirc succcssivanuMilc al liume in forma di sorgenli.

Per tal modo il Tcvcrc sarcbbc alimcntalo da un dellusso supcrliciale del

suo bacino di earallere affallo torreiilizio , e da un deflusso sottcrraneo d' in-

dole lacuale. E eonsiderando clie il |)rimo devc eessarc, seorsi quatlro o cin-

que giorni dopo la [lioggia , salva una Tuaggior durala ncl caso di disgelo di

nevi, dalTesame delle oscillazioni giornaliere delle altezze, particolarnienle in

cio cbe concernc la maggiore o minore permanenza di esse, facile lorna il di-

slinguere I'uno dalP allro, siccome ho fallo sulla lavola preaccennala. E se ne

inferisce cbe il deflusso sollcrraneo si coniiene fra i liniiti della massinia ma-

gra di 5'", 40 sul livello del mare e deiraltezza media di 6'" ,35, con una lali-

tudine di circa un metro nelle sue variazioni, dal che si avrebbe per deflusso

unitario minimo m. c. 165, e per massimo m. e. 260. Se si corabinino tali

quantila colla rispelliva loro temita , credo di non dilungarmi dal vero asse-

rendo che il deflusso sollerraneo del Tevere non sarcbbe minore di ''/s del de-

flusso totale. Ritenulo quindi questo di m. e. 267 per secondo. e percio di m. c.

8425 milioni in un anno, il deflusso sotterraneo del Tevere non sarebbe al di

solto di m. c. 6318 milioni (b).

Supposlo un immenso lago della superficie di 1800 chilometri quadrati

.

sestuplo cioe di quelle di Garda, e tripio di quello di Ginevra
,
per sommini-

strare la preindicata quantila d'acqua dovrebbe abbassarsi di 3"'.51. Da cio

(a) La piena del 10 dicetnbre 1846 si e alzala sulla 7nassiina iiiarira 11"" c qiiflla slrn-

ordinaria del 1598 \±'",80.

^11 fine di dinioslrare con maggiore evidensa i fenoineni preacceiinati si danno nclt'an-

nessa tuvota Ic rapprcsenlaziuni graficlie delle giornaliere osservazioni dtl Tevere per

I'anno 1822, pel 1854 di massi)na magra, e pel 1856, net quale auennero violle pie>u',in-

dicandnsi eziandio I'alti'zza di qnella inassbna del 1846. Si aggiu\uje pure la curia delle

allezze medie inensili cnn riferimenio alia linea cui corrispundc l' allezza media assolula

per I'intero periodo 1822-49.

(6) fix allra Memoria I'aulore dard ragguaglio di ulteriori studi falti sii (ale argomentn

eol sussidio delle osservazioni posteriurmenle raccoUe.

Vol. V. 26
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si puo arguire come abbia ad essere considerevole la capacita di que' ser-

batoj solleiranei , c come parlendo dai principj csposli sulla natuia dci la-

glii , ad aecrescere la capacitii slessa col prolungare lo scarico possa Influire

la loro suddivislone , e la circostanza particolarmente ciie le acque efduenti

dcvono in generale altraversare gli interslizil degli strati di sabbie c ghiaje e

di alcune rocce permeabili. Queste acque dovrebbero naturalmente esscrc piu

chiare die nou sieno quelle die scorrono sulla superficie del Icrrcno, di modo

che anche il grado di torbidezza delle acque del Tevere porgercbbe un indizio

della loro provenienza.

Taluno potrebbe muover dubbio sulla misura delle acque del Tevere dataci

dal professore Venturoli, in quanlo che si sarebbe ricavata da un solo esperi-

mento. E pero da osservarsi che questo venne pralicato nelle circoslanze del

tiume le piu favorevoli
,
quando cioe si Irovava a 6",20 sul livejio del mare

,

quindi in prossimita dello stalo medio , ma avvicinandosi a quello di magra

;

che il risullamenlo ddla misura diretta, per una felice combinazione, venne a

coincidere quasi perfcttamenle con quello che avrebbe dato la nota formola

idrometrica del molo equabile , la quale servi di base per coslruirc la scala

dei deflussi ; che le allezze medic mensili del Tevere per undid anni si con-

icngono nei limiti di T^fiS e di 5'^,65, la cui media aritmetica corrisponde a

queila di 6™,35 , desunta dalle altezze di tutlo il periodo , e si approssima a

quella dell' esperimenlo ; e che percio non puo attendersi un grande divario

nell'applicazione della mentovata formola per delerminare la scala dei deflussi

del Tevere, particolarmente nei limiti preaccennati. Che se pure vi fosse qual-

che errore sensibile nei dali numeric! esposti, esso non potrebbe pero essere

tale da condurci ad una diversa conseguenza (a).

L'ipotesi di un cosi ingente deflusso solterraneo del Tevere troverebbe un

forte appoggio anche nelle belle osservazioni fatte dall'illustre Prony, rispetto

ai fiumi e canali pci quali si scaricano le Paludi Pontine (1).

Egli ha calcolalo il deflusso unitario di tutte le acque del bacino di quelle

paludi, le quali si scaricano mediante il porlatore di Badino
,
per la magra

j

giusta alcune misure effctlive , in m. c. 31,335; per la plena in m. c. 180, c

per termine in ni. c. 76,20. Quest' ultima quantita darebbe per deflusso inte-

grale annuo m. c. 2352 milioni, mentre se si moltiplichi la superlicie di tutlo

(a) Nei niiovo Prospello le allezze tnedie mensili avrebbero per limiti 7™,10 e 5'",78, la

cui media aritmelica 6'",4'4 si approssima pure alia media assolnta 6°",58 ed a quella del-

l' esperimenlo.

(I) Description hydrogiaphique el historique des Marais Pontins. Paris, 1822.
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il bacino di chilometri quadrati 4303 per 0'",805 , allczza della pioggia che

cade aniiualmcnle a Roma , so ne avrcbbero soli ni. c. 4 049 milioni. Per tal

mode, senza far calcolo dell'elTello dcU'evaporazione, le acquc scaricale cor-

risponderebbero ad oltre il doppio di (|ucllc dclla pioggia cadula. Egli percio

suppone che il bacino di quelle paludi sia alimentato iiicdiantc copiose sor-

gcnli dagli allri a liii prossiiiii coi qiiali si Iroverebhe in coinuiiicazione.

Potrebbe per avvcnluia farsi (lualclie osscrvazioiie inlorno al inodo con che

il Prony ha delerminalo il deflusso medio di sopia esposlo , desumendolo da

quello di magra stato niisurato , e da quelle di piena. Ma prendendo a consi-

derare puramenle quello di magra, esso, supposto costanle, eorrisponderebbe

senipre aniiualmcnle a m. c. 989 milioni, e (]uindi si approssimcrcbbe per se

solo alia quanlita della pioggia cadula. fi in vero probabile che la misura di

quesla licavala dalle osservazioni pralicale al Collegio Romano sia al di soUo

della quanlila reale, allcso che per una mela all'incirca il bacino delle Paludi

Ponlinc e monluoso, avcndosi sul coniorno di esso allezze di 500, 4 000, e per-

fino 4 400 ineti'i, ove la pioggia dovrebbe cadcre in maggior copia che non sia

a Roma. Ma e poi a considerarsi tutlo il dispcrdinienlo della pioggia perevapo-

razione", e la quanlita assai maggioie del deflusso medio di que'canali in con-

fronlo del niinimo slato assunlo per queslo calcolo, di modo clic starebbe an-

cora I'osservazione del Prony rispello all' alimenlo che quel bacino sembra

dover ricevere dagli allri a lui prossimi.

Con quesli mezzi indirclli si verrebbe aduiique a scoprire un fallo interes-

sanlissinio suUa parlicolare disposizione inlerna del lerreno cosliluente il ler-

ritorio romano e quello che gli e conliguo, e sulla influenza di essa nella sua

condizione idraulica. Ed il Tevere
,
quel fuime sacro die in Roma era un

tempo oggelto di venerazione, andrebbe cosi a rivcndicare Tantico suo carat-

tere mislerioso , dimoslrandosi essere assai verisimile che riceva il principals

suo alimenlo dalle viscere della terra.

Ammessa poi una tale ipolesi, si viene a spiegare come non siavi una pro-

porzione costanle fra i deflussi del fiumc e la copia delle pioggie conleinpora-

nec, e come i primi si trovino in un rapporlo niaggiore coUe seconde in tempi

di siceita
,
quando cioc; Ic piogge sono miniine, dovendosi attribuire in altera

qucireccesso di deflusso alia copiosa provigione de' mentovali serbaloj solter-

ranei ove le acquc si sono accumulate anleriormenle.

Dal sunto da me dato dei lavori intrapresi presso di noi ed oltremonli per

formare una statistica de'liumi, e dalle importanli cunscgueiize che si ricavano

nel ravvicinare le poche nozioni di falto che possediamo flnora rispello ad

aleuni de' medesimi , facile si e I'inferirc di quanlo vanlaggio non tornerebbc
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pel progresso dcll'idraulica, e per qucUo delle scicnze affini, il coltivare qucgU

stiulj col pralicnre dilis^pnti osservazioni, e raccoglicrle nel modo il piu oppor-

tuiio oiide dilTondenie possibilnieiilc la cognizione (1).

(1) Dal volume VIII degli .Jnaali di scicnze flnclie e naturali, ec. pubblicati dalla Sociela

d'Agricollura di Lione per I' anno 184S lie rilevalo, nienlre era in corso di slanipa la pre-

seiite Memofia, esscrsi cola isliliiila dal Mimicipio una Coinuiissiono Idroniclrica per gli studj

slalislici sul llodano, e suoi influenti. Essa lia inconiinciali i lavori col 1844, e ne da rag-

guaglio in due rapporti del 7 febbrajo 184S e del 3 febbrajo 1846; acconipagnandoli coi

Prospelli dellc pralicale osservazioni, con altri contenenti i calcoli delle pioggo , e dei de-

(lussi loro confronii, e eon tavole ova le une e gli altri si rappresenlano graficaniente.

Nel 1844 si erano slabilili Iredici osscrvalorj metcorologici nel bacino della Sonna, e due

soltanto in quello del Rodano , i quali furono porlali a quallordici nel 1845.

Le osservazioni idrometriclie si sono da ultimo pralicale in cinque slazioni per la Sonna,

oltre ad allre Auc sopra inllucnti, ed in setle stazioni pel Rodano, e si andavano slabilendo

nuovi idiomeiri anclic siii principali Iribularj di queslo.

U calcolo dei dedussi inlcgrali ed i loro confronii colla pioggia non si sono falli finora

die per la Sonna , della quale si e deterniinata la variabile porlala a Trevoux sopra fjone

dopo tutte le contluenze; e ne esponiamo i piii impoitanti risullamenli.

Superlicie del bacino della Sonna cliilometri quadrali 50670. Pioggia sul medesiuio

,

pel 1844, 0"',854; pel 1845, 0'",960; media pel biennio, 0'",877.

Deflusso unilaiio medio del fiume pel 1844 m. c. 446,50; pel 1845 lu. c. 514,50; e pel

biennio m. c. 480.50; niassimo pel 1844 ni. c. 1840; pel 1845 m. c. 1806 ; media mensile

,

minima pel giugno 1844 ni. c. 73,11; per il luglio 1845 ni. c. 119; deflusso minirao pel bien-

nio nel 20 giugno 1844 m. c. 45,14.

Happorto fra il deflusso integrate e la quantita della pioggia, pel 1844 0,561; pel 1845

0,549; media 0,553.

Nella sla<>ioiie estiva ipu*l rapporlu si liniila di solito a 0,25, ma nel giugno 1844 si ri-

du.sse a 0,095, quanluuque nella misura dell" e^aporazione non vi fosse clu; I'aumeulo di

un quarto in confronlo degli altri mesi estivi.

Sirato d'arqua suH'intera superficie del bacino corrispnndente al deflusso integrate,

pel 1844, 0"',459; pel 1845, 0'",528; media, 0"',494.

Atlesa la tenue indinazione del terrene custiluente quel bacino le picne non si nianifi'-

slauo die cimiue o sei giorni dopo la pioggia, e si profiagano uel liuiue colla velocila di

soli cliilom. 1,9 air era, mcutie quesla e in casi simili di ciiilom. 6.5 uel Rodano, e di

diilom.4.,6 nel Po. Per tale circoslanza le nolizie delle piogge cailule giungono abbastanza

in leuqio per pievcdere una prossima plena ne' tronchi inferiori del fiume, calcolarne per-

lino lallezza e dar quindi le di.sposizioni onde scemarne i Irisli cffelli.

Le piogge sono quasi conleuqioranee ed uniformi in tutla la superlicie del bacino, come

desumesi dalle curve che le rappresenlano per le diverse localila.

La Sonna e fiume jemale, ed ha le sue piene in oltobre e noveinbie per le piogge, cd

in fiibbrajo e mar/.o pel disgclo. La magra e estiva e pmlungata.

Poncndo a cnnfronlo la Sonna colTevere, se ne deduce die la superficie del baiino della
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Un lale argomenlo, per quanto mi e nolo, venne discusso ncl VII Congress©

dcgli seionzali ilaliaiii in Napoii, ovc si i- ben anclie nominala una Commissione,

quantunfiue parecL'iii I'osscro d'avviso non essere (lucslo il niez/o piii aceoncio

per eondtirie a qualclie utile risultamcnto. Quella Commissione doveva compi-

lare un programma indieante i punli che il Congresso avrebbe raccomandali

alio studio degli idraulici ; ma non mi consta che cio siasi fatto. Qualunqun sia

per csscrc Pcsilo di quella proposta, essa prova pero die in gciwrale e ricono-

sciuto il bisogno di far avanzare silTatti sludj. Approlittando quindi di questa

favorevole disposizione, mi permelto di manifeslare sn di cio alcune mie vedule.

pel easo non improhabile die se nc abbia a ripigliare la discussione nel pros-

simo congresso di Genova.

Le osservazioni che devono servir di base ad una sialisliea de'fiumi sono

di nalura tale da non poter essere intraprese e conlinuatc; da un private. Esse

di solilo sono praticate d'ordine dei governi per ottencre i dati necessarj alia

compilazione di qualclie progelto d'opere pubbliche, od anclic alio scopo di

raccogliere una serie di falti che possano tornare utili in ogni tempo solto i

rapporli tecnici o seientifici, prevalendosi quasi scniprc dcgli impicgati che per

dovcre di loro istituto si Irovano nella condizione di eseguirle con facilita. Cio

che maggiormente iuleressa si e, che tali osservazioni non vadano a seppellirsi

prima verrebbe ad essere presso che doppia , con teniii difTorenzc nellallez/.a della piog-

gia, e nel rapporlo fra la qiiantila di questa ed il deflusso inlcgrale. Ma rlspetlo al deflusso

niiniino, onoriiie sarebbe il divario, non giiingendo per la Sonna, a parila del deflusso me-

dio, ad una sesia parte di quelle del Tevere, circostanza die mi conferina sempre piii nel-

I'opinione esternala circa alia speciale condizione di questo Guuie.

Le curve rapprescntanli le allezze del Rodano nelle diverse sue sla/.ioni diiiiostrano come

al disoKo (li Lione scoiiii in esso il carattere alpino per effetlo dell Ains e della Sonna . e

come sieno maggiormente variabili le sue oscillazioni ad Aries dopo tulle le conlluenze.

II pensiero del Muniripio di Lione venne collaudalo dalla Reale Accademia delle Scienze.

ed il Govcrno concorierobbe ora per dare una maggiore estensione a quelle osservazioni.

Nel secondo rapporlo precitalo la Commissione accenna che il signer Anlinori, Direttore

del iMuseo di Firenze, aveva annunziato la prossima istiluzione di osservazioni meteorologi-

che conleniporanee per una gran parte dell' Italia. Facciaino voli perche la cosa abbia ef-

fetlo, e perche venga seguilo I' eseiiipio dei nnstri vicini, nel qual caso vedrebbesi rag-

giunlo lo scopo cui k inlesa la preseiile Memoria i<t).

In) .Vr// 1 iiitnrn Meiitnfia ihi- rnnlorc si nse/rn di coiintiiicdic xuHa sinlislica dc' jiiiini

dura un xuiiId delli' pusteriori ossoriHiZ'oiii fallc siilta Sonna c mi/ Hudiinn stateqli cmlese-

ineiilc iiniali' dalla CtDtiiiiistione Jdrnmelrica di Lione.
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in qualchc arcliivio, ma die sieno messc in vece alia portata degli studiosi
,

perche possano profiUarne neile loro ricerclie.

lo nou intcnJo gia di stendere il programma del quale sarcbbcsi incaricala

la Commissionc del Vll Congiesso ilaliano, ma di dare sollanlo qualclie breve

cenno circa al grado d'importanza di talune di quelle osservazioni ed al modo

che mi sembra il piii semplice per raccoglicrle.

Quelle ehe mnggiormenle inleressano sono le osservazioni idrometricbe gior-

naliere, le quali dcnotano le conlinue oscillazioni del fiume, e clie sono anche le

piu facili ad eseguirsi. Bastercbbe che di esse si pubblicasse in fin d'anno il

sunto per le principali stazioni d'un liume nc'modi di sopra acccnnali, coUa in-

dicazione delle altezze massime e minime, e dclle lenule mensili ed annuali.

Qualora pero occorressero nozioni maggiormente particolarizzale, si dovrebbc

rendere possibilmenle facile la comunicazione de'regislri giornalieri. Questi poi

in qualche caso potrebbero essere d'importanza tale da meritare di cssere pub-

blicali in esteso, comesarebbe di quello tenutosi per I'idrometro di Ponte-Lago-

scuro sul Po , al quale si sono riferite da oltre due secoli tante misure, e che

trovasi nella posizione la piii favorevole, per essere al di sotto di lulte le con-

fluenzc, ed al disopra del punto ove si estendc FefTetto delle maree.

Vengono di poi le misure della portata dei fiumi eseguite direttamenle, op-

pure dedotte da formole idrometricbe, le prime dclle quali pero, alio state in

che si trova la seienza, saranno in generale da preferirsi. Con esse si possono

costruire le scale dei deflussi , ed applicar queste alle semplici osservazioni

idrometricbe praticate in addietro al fine di indagarc tutle levariazioni di por-

tata, e la misura del modulo di ciascun fiume, come pure per istituire confronii

fra le quantila del sue deflusso integrale, e delle piogge cadenti sulla superficie

del suo bacino. Pel Tevere, ove silTatte osservazioni possono condurre , come

abbiam veduto, ad importanti conclusioni, alcunc altre misure che avessero ad

eseguirsi in istato piu prossimo alia magra , e ad un metro circa snll'altezza

media, non presenterebbero difficolta, e sarebbero sufficicnti per calcolarc, col-

I'approssimazione che si richiede, i dellussi integrali. Gioverebbe eziandio ag-

giuugere un nuovo idrometro all'escita del Tevere da Roma , come sarebbe a

Ripa Grande, per confrontarne le indicazioni con quello posto superiormente

alia Ripelta, e dai rapporli delle due scale idromelriche dedurre gli efTetli degli

ostacoli che si oppongono al libero deflusso delle piene nell'interno di Roma, quali

sono, la sezione (luviale forse troppo angusta, gli ingombri che vi fossero disscmi-

nati, le svolle e la limitata luce de'ponti dai quali e atlraversato.Abbiamo veduto

come a queste cause fosse attribuibile lo straordinario alzamento della Sonna

all'ingresso in Lione nell'autunno del 4840, e sono d'avviso che esse abbiano
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pure avuta non poca parte ncUc nicmorabili innondazioni di Roma, e princi-

palmcnlc in quclla del 1598, lorclic il Tcvcre alia Ripella si alzo per 42'",80

sul livcllo di massima inagra. E quando rarchitello Fonlaaa accennava che in

laic circoslaiiza pel ponte Quallro Capi passavano 150 canne d'acqua preniuta,

cgli ci aniiunciava un falto di qualclie imporlanza per la storia di quella slra-

ordinaria plena, e cioe che il fiumc, riempiula I'inlera luce del ponle, vi for-

masse un ballentc : non polendo d'allronde concepire come il Caslelli rilevasse

in quella espressione un errore grossolano, e per dimostrarlo confondesse poi

la pressione, che senza dubbio puo animare una correnle, colla compressione

di una sostanza comprcssibile ({).

Anche le livellazioni di un flume, dandoci unMdea delle variabili sue pen-

denze, e dciraltitudine del singoli punti del sue corso, possono tornare utiiis-

simc per spiegare la diversa indole di qucsto, e non pochi fenomeni dipendenli

dall'azione dei regurgiti, o della chiamala di sbocco. Tale sarebbe qucllo del

cosi dello venire delle piene, nome. che dassi al punlo eve le piene d'un flume

giungono al loro massimo, approssimandosi alia foce in mare, e dopo del quale

il pcio d'acqua s'inflelle convergendo verso il livello pressoche costante del

suo sbocco.

Da alcune indagini da me istituite per il Po, pel Rodano e pel Reno d'ltalia,

sembrami poler inferire che sifTalto punto d'inflessione venga determinato dalla

inlersezione del fondo del flume medianle una orizzontale condolta dalla sua

foce ad un'altezza che corrisponda a quella che ivi avrebbe il flume slesso se

non avvenisse la depressione del suo livello per effello dello sbocco in mare.

Ove cio fosse, vedrebbesi per la chiamata di sbocco conferniata la stessa legge

che le piii recenli ed accurate esperienze sembrano indicare per I'estensione

dei regurgiti, la quale cstensione sarebbe determinala dalla intersezione dell'o-

rizzontale di essi, non gia col pelo d'acqua superiore del flume, ma col suo

fondo, giusla I'antica dottrina degli idraulici italiani che verrebbe cosi a rivi-

vcre, e che a me sembra la piu razionale.

(1) Castelli. Delia misura delle acque cunenli. Corotario X^ ouervazione sesta.

Dopo la lelliira della presenle Memoria pervenne all'autore un libro interessante del si-

gnor Coiiiinendatore Cialdi sulla navigazione del Tevere (') , ove si da appunto ragguaglio

dei itiolti oslncoli die ingombrano quel liume nell'interno di Roma, e ne intcrrompono ivi

la navigazione, dicliiarandosi i medesiiiii sicconie caufd preoipua delle inondazioni della citt^.

Si osserva pure come a cliiarire ques(a cusa possa giovare laggiunta di allri idromelri al-

runico esistente su lutta quclla linea fluviale nel porlo della Ripetla.

(*) Dtillc barcho a vaporo , dclla navigaziono io\ Teveru
, e delta foce to Fiumicioo. RagioDameDto del Commendalorc KU4-

•aodro Cialdi. ec. Roiua, tip. dello Arti , 11U5.
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Le livcllazioni del Po cseguitc i\c\ 1813, di sopra indicate, per (juanto mi

consta, devono essersi proUingato daiia Stcllata ad Ostiglia sul territorio V(;nclo,

e si sarcbbero eziaiidio estese alPAdige. Allra liveilazioiic csatlissima sarebbesi

ora ullimala pel Reno di Bologna, siccomc me ne avvcile il cliiarissimo signor

ispcltore d' aeque e strade prolessore Maurizio Brigiienli. Con qucsli preziosi

niatcriali c a sperarsi eiic possa spargersi niolla luce sui pnnli preaccennati

della scienza idraulica.

Per raccoglierc presso di uoi lulle quelle osservazioni e dilTondcilc fra gli

sludiosi, polrcbbe per avventura sorgere il pensicro di formarne materia di una

periodica pubblicazione. Ma se si considerino tutte le dillicoltii cui si andrebbe

iiiconlro nel mandare ad effelto un tale divisamento, sia per la regolare com-

pilazione di quel lavoro, sia per cio che coiicernc la parte economica, sembra

assai pin ovvio quellodi giovarsi di un giornale di giii esistente, che non abbia

il caraltere di una spcculazione libraria, quale sarebbe, per esenipio, il Gior-

nale deiri. R. Istituto Lombardo. Fatto centro in ogni Stato dMtalia presso di

una persona, che per i suoi studj idraulici e per la sua posizione socialc si trovi

in grado di raccogliere nel miglior modo le suddctte osservazioni, verrebbcro

queste Irasmesse per la successiva loro pubblicazione con quell' ordine che si

riconoscesse il piii acconcio. Si formerebbe cosi un copioso repertorio di fatti,

ove si avrebbe eziandio la Iraccia da seguirsi per raccoglierne altri^ e mano

mano ehc si riempissero in tal guisa le lacunc die presenta in lanto numero

la scienza delle aeque, questa verrebbe ad avanzare sempre di qualche passo.

Se essa ebbe culla nel nostro paese in conseguenza delle speciali condizioni

de'luoghi e del genio particolare che spiegarono i noslri padri, sussistono lul-

tora le stesse circostanze che devono essere di stimolo a faria progrcdire, c

cioe I'opportunita di praticare nuove osservazioni, e le molliplici occasioni di

profiltarne pel pubblico e privato vantaggio.
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Prospelto delle allezzc medie mendli del Tevere dal 1822 nl 1849 (jimla le oasnrva-

zioni fnlle all'/dromctro delta Itipctla all'iinjrpSKo del fnime in Homa. Le nllezze

si riferiscono nl liocllo liasso del mare. Per (ale periodo la ninsaima maijra c a 5,34. Im

piena Uraordinaria del 24 diccmbre 1598 snrebbe (jiunta a 18"',20, (/itella del 1805

(I 15"',58, e tjuella del dicembre 1846 a 16"',25.

'
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MELANOSI DIFFUSA DEGLl ORGAINI DIGEREINTf

IN UN ftJELANCOLICO

DI

ANDREA VERGA

Lulla iicll' :i(luiiai]iH -^o luL-lio iSj^.

L nota, specialmente agli Inglcsi, I'affezione melamlica eui vanno so!<gelti

. polmoiii clegli operaj die lavorano nelle cave di caiboa fossilc. Essendo Ta-
na, die ivi abitualmente si res|.ira, inquinala di gas carbonosi, sia per la de-
llagrazione dellu polvere

, ton eui si meltono alio scoperto i liloni, sia prr il

limio denso che spaiidono Ic lampade alimeiitale dall'olio di lino, ne nascr
una cronica iriilazione dei polmoni con sense di stringinicnlo ai bronchi c
con ricorrenli acccssi asmalici, die accorcia nolabilmcnte la vila. Ne'cada-
vori si rinvienc un abbruniinenio piii o mcno intenso, piu o mcno eslcso, dd
parendiiraa dei pdmone e dclle ghiandole bionchiali.

Si (• iicio conosciuto die a render we/ano^ic? i polmoni non e necessario
che s'inlroduca dal di fuori per le vie aerce una materia carbonosa, giacche
nn pigmenlo bruno simile al carbone puo generarsi in buona copla nci pcne-
irali stessi deH'orgaiiismo per una alterazione spcciale del sanguc. Avvi infatli
nna melnnosi propria dei polmoni dei vccchi che non e per nulla da allri-
biiirsi ad inspirazione di gas c-ubonoso. Laennec fu il primo che nd 1806 de-
scrissc quesla speciale nwlanosi distinguendola in quatlro variela secondo che
la materia bruna si trova in masse nude o saccate, inCltrata profondamente nd
tcssnlo dei |.olmoni e dclle ghiandole bronchiali,o sempliccmcnte dcposla alia
siipcrlicic.



212 MELANOSI DIFFUSA DEGLI ORGAN! DIGERENTI

Allelic nci cadaveri ilei lubercolosi , sopratullo d' cla avanzata , clie furono

])L'r moU"anni lossicolosi c dispnoici, inassimamcnlc d'invcrno, e clie ccdet-

tcro a Ic'iila consiinzioiic, non c raro d'incoiilrarc una materia carbonosa am-

inassala parlicolaniU'iUc nci lobi supcriori doi loro polmoiii.

Mcno ovvla c la melanosi iicgli allri organi, cse vi apparc, e in forma di dc-

posili pill mono (.ircoscrilli, oppure alquanlo diffusa, ma supciTicialc, a mac-

fbie, a slrisce, a punti , a slcilcUc.

Quaiilo agli organi digerenli , si puo considcrarc come una specie di ?)ie/a-

nosi diffusa quel coloraniento ardesiaco die qualebe volla si scorge sulla

mucosa del venlricolo c piii frcquenlemenle su quella dcirinlestino tenue e spc-

eialmcnlc della prima mcla del medcsimo, coloramenlo che, osservato con at-

tenzionc, si risolve in una punleggiatura bruna fornila dalla cslremitii lii)cra

del villi inteslinali, ingorgali per cronica infiammazione di un sangue ncrastro.

Ma la melanosi grave e diffusa degli organi digerenli, quale or sono per de-

scriverc , e caso rarissimo , c a me slesso , in tanti cadaveri che ho tagliati
,

una sola volla occorso. Per questo spcro che mi saranno perdonale le minu-

tezze dalle quali non seppi difendermi nclla compilazione della relativa sloria.

Marco P di Milano, cuoco di professionc , conjugato, fino al 1835 non

avea niai palilo allro incommodo che il sangue del naso ; non febri inlermil-

lenli ne conlinuc, non eruzioni alia pellc, non emorroidi, non cefalee, non mali

d'occhi nc d'orecchi. Bevilore appena discrclo, era gran mangiatore, e singo-

larmenlc appassionato pel caffe puro e pel caffc e lalle. Dal 1835 al 1836

ebbe 4 salassi per una fcbre infiammatoria. Poi siccome gli si era fatlo gonfio

e duro il venire, ricorse ad un oraeopalico che, medianle una polverina, libe-

ratolo di molte feci vecchie seibalose, lo guari. Nel 1838 fu travaglialo da grave

melancolia con fuoco alia tesla; era una malatia analoga a quella a cui po-

scia dovcUc soccombere. Ricorse di nuovo ali'omeopalico , che non polendo

non riconoscere 11 bisogno di emissioni di sangue , lo mando agli allopalici.

Uno di questi, assai riputalo nella citta, con 11 salassi e 40 mignalte applicate

parte alle temple e parte all'epigastrio , in breve lo ristabili. Ma ncll'agosto

1843
,
provando un abito che si era fatto fare dal suo portinajo e trovandolo

mal tagliato , senti improvvisamente come uno seoppio all' epigastrio ed un

iremito generalc, e da quel momento non pole piii aver pace.

lo soglio, Signori , citare questo fatto a coloro che pcrdono il tempo nel-

rindagare la vera causa occasionale d'un accesso di pazzia. Quando vi si e

disposli, il fatto men grave, come e quello d'un laglio d'abito non corrispon-

dente alia propria aspeltazione
,
puo essere fatale. Anche 11 nostro Marco in-

fatti, oltre che aveva gia patito di melancolia nel 1838, si seppe chedaqualche
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uicsc non era Iroppo bene in ccrvcllo. La collcra smisurata clie cgli concepi

conlro il sarlo iiortinajo fu come il luoco clie fa sallar in aria una mina beii

preparala.

Da ([uol inoincnto cgli I'u invaso ilall' idea d'aver commcsso dei sacrilegi c

senli il diavolo lalrargli negii orccciii e borbotlargli ncl venire. Le orine cbe

prima erano sempre acquec si feecro rosse , beneiie conlinuassero abbon-

danti; il venire, gia regoiarissimo , divenue irregolare c scioilo anzi elic no.

Provava avversione alle carni , cd era invece pii'i clie mai avido del calTe e

lalle, dcUe zuppe, dcUa polenta e del pane, del quale bisognava ehe fosse ben

provedulo anehe la nolle, perche ad ogni liallo era niinaecialo da deliquio. II

tremilo c I'inquietudine gl'impedivano di prender sonno , bcnclie si ccreasse

di conciliargliclo con pilloic opiate. Ogni volla chc gli cadeva sott'occhi quel

malauguruto portinajo, gi'ineommodi raddoppiavano. Finche pole contcnersi, fu

curato in sua casa , ma col tempo eccedcndo i palimenti I'individualc tol-

leranza, vide egli slcsso di quanlo peso e di quanlo eruecio fosse aH'ollima sua

nioglie c si rassegno a passare in un ospizio. Tanlo v'cra ancora di senno e

di sentiniento in quel pover uomo ! Prima di fare il doloroso passo si reco a

salulare li amici c i conoseenli, dichiarando pero loro che andava a chiudersi

vivo in una lomba e a pagarc il fio dc'suoi peccali.

Ora ecco quale mi apparvc all' epoca del suo ingresso nell' ospizio di

S. Celso il gennajo del 1845. — fi un uomo sui 64 anni, alto di slatura , maei-

lento e di color terreo; il capo imparrucealo , la bocca mal gucrnita di denti,

la base del collo deformata a deslra da un gozzo voluminoso, la lingua sporca

c come sparsa di polverc biancastra. Cammina ritto lentamente colla dispcra-

zione in vollo, c genie e sospira e fa aulomaticamente certc smorfie colic labra

slringendole e sollcvandole, quasi voglia dire : che disgrazia e la mia! II braccio

deslro e in continuo trcmore, c le dita della mano corrispondcnte sono divari-

cate per una specie di granchio. Se incomincia a discorrere di se non liniscc

piu di lamentarsi e che ha un gran male alio stomaco , ehe gli vien su san-

gue, che ha la diarrca, che gli mancano del tutto le forze, che le medicine

sono affatto inutili, che dovrebbe aver cibi meglio a se confacenti, che dovfebhe

nlineno avere a sua disposizione un confessorc, che vede il diavolo, cec. Ma cio

clie rcndc il suo stato veramenle compassionevolc e la fame. Talvolta cerca

un lozzo di pane , uu biccliicre di latle per carila, seongiurandoci per quanlo

vMia di piu sacro, offrendo in conipenso tullo cio clie possicde, piangendo, di-

sperandosi per ogni rilardo. Di nolle si sveglia come rabbioso e addenla del

pane di cui lien sempre una provigione sotlo il guaneiale.

Mi parvc che la di lui melancolia si polcsse dcfinirc : disperazione della
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salute IcMiiporalc c delta clerna, foiulala suUa strana qualilu c gravczza de'suoi

mali: vcglia, allucinazioni, tremori, chorea, bulimia, ece.

lo non sono, o Signori, deiropinione di qucgli spirilualisli alemanni , clic

faeoiido ceo alle parole di lloinrotli proclamano raliciiazionc nientale per una

malalia deiranima, c soslengouo die ruomo ehe lia sempre negli ocelli c nel

euore 1' imagine di Dio , non pu6 temere di divcnlar pazzo, e chc i lormenli

dcgli inlelici desigiiali coi nomi di slregnti cd ossessi non sono chc la conse-

gucnza deiresallazionc dei loro rimorsi. Quesla leoria assurda , calunniosa e

crudcle non ha , io credo , alcun seguacc in llalia. II mio ammalalo , die era

sempre slalo di carattere dolcc c di ollimi scntimenli
,
per Ic niulate condi-

zioni del suo organismo cvidentemcnte csaggerava a sc slesso alcuni piccoli

I'alli, e fors'anche s'incolpava di peccali die non avcva mai commessi. lo dun-

quc pensai a Irovare quali organi in lui soffrissero di prefcrenza, cd in che

niodo. II ccrvcllo era ccrtamenle affetlo , ma pareva che il fosse sccondari(i-

iiienlc e non gravissimamcnte.Al conlrorio, manifesla era la lesione della sen-

sibililu gencrale c specialmcnte quella degli organi digcrenli.

£ da rammenlarsi chc la malatia scoppio con un accesso di collcra, e die

nei lungo corso della medesima tuUo era causa di noja e di cruccio. II mio am-

nialato si arrabbiava pcrsino perclie io gli dimandava come slesse e perche Itt

diiamava il signor HJarco. Ora i lisiologi, in capo ai quali sta Broussais, am-

nicUono chc I'irrilazione cpigaslrica fa parte del sentimcnlo della collcra, e

che la principal sede di tale irritazione e nello stomaco c negli organi annessi,

i'. che (]uaiido T irritazione c qui primiliva, evoca nel commune scnsorio idei;

di collcra. Era probabile adunque nel mio ammalato un' irritazione del venlri-

colo e dcgli organi annessi, ma tale irritazione non poteva essere che lenta e

d' indole particolarc. In lui infatti non v'era nc sete, ne rossore della lingua, ne

nausea, ne vomili, ne intoUeranza della pressione all'epigastrio, e invece del-

ravversionc ai cibi v'era una csigenza dei medesimi cosi impcriosa da andar

in dcliquio punto che si indugiasse a dargllenc. lo paragonava quella bulimia

al prurito cutaneo end' alcuni sono tormentali in modo da smaniare e graf-

liarsi a sangue. Era un prurito della mucosa del ventricolo che si manifestava

col bisogno irrcsislibile di cibi grossolani chc nc veUicassero le parcti e nc di-

stendessero la cavitii. Accusava infatti il signor Marco ordinariamente un fuoco

intcrno , cui non corrispondeva il calor della pelle , la quale per allro
,

pel

conscnso forse colla mucosa or nominata, faecva scnlire di quando in quando

iin rabbioso prudore. Gli altri sintomi si |)olevano considerare come clTctti di-

rciti riHessi dell' irritazione propagata al sottoposto plesso solare.

Essendo io di questo avviso
,
posi mano a diversi rimedi , e provai

,
per
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quanlo me lo pcrniisc ramnialalo, gli anlillogistici, i bagiii, i vcscicanli, i nar-

colici. Gli anlillogistici noii giovarono, c i! tarlaro siihialo in parlieolarc rcsi-

piii caiiiiia la fame c pin inlelici le notli. Una volla elic Iciilai uii piccolo sa-

lasso, trovai il saiiguc di colore eliiaro, bencho si coprissc di una leggiera co-

irnna. I hagiii tppidi goncrali gli cagionavano uno stringimcnlo di vila. Dei

vcscicanli non ne In applicato die uno alia rcgionc del cnorc un giorno clie

accuso in qiiclla parte nil dolor vivo, c il dolore scomparvc. Fra i narcolici il

iallucario e la Ijciladunna non spicgarono alcun effello : il solo opio fu lolle-

ralo (ino ad 8 gr. al giorno, c riusciva di sollievo.

Progrcdcndo il male, mi confcrinai nelTidoa d'nn"alTe/.ionc del gruppo dcgli

organi digerenli, con degcncrazione dcgli uniori. La bulimia allcrnava coll'av-

versione al cibo : le cgeslioni crano irrcgolari: le fecce dclla nialina erano or-

dinariamcnle ligurale, le successive pollacec, e tulle avcano il colore ddle fo-

glie di quercia secchc : le orine erano copiose , fclide e del colore dell' infuso

di calTc, ma tenui, e colla bollilura non davano indizio d'albuniina. Ogni tanto

vcniva saugue dal naso e muco sanguigno dalla bocca, die Tammalalo diccva

venir dallo stomaco. II sonno concedcva rarissime Iregue a quel disgrazialo

.

e andi'essc islantanee, perdie subito un' orrenda visione , come sc il dia-

volo fosse venulo a portarlo via, lo faceva trasalire. Nelle mie nollurne visile

per lo Slabilimenlo m'abballei piii volte nella di lui figura pallida e lunga

.

(he mcnlre tnlli li allri ricoverati dormivano, percorreva Icnta c clieta. in ca-

micia, simile a bianco fanlasma, il lungo corrilojo, lacendo strane smorfie colic

labra c colle braccia. Ne egli al vederc la mia solleciludine si commoveva,

perdic non aveva piii ue liducia ne speranza in nessuno e si era diiuso or-

mai inlcramente nella sua disperazione. Allre voile inlesi nella sua cclla

suonar cupi c iulerrolli lamenli die parcan qudii dun'anima dannala. « Le

mie convulsioni, diccva, non son quelle dcgli altri. Vorrei avcre lutti i mali del-

rOspedal grande piuUoslo die il niio. Brucio e non sudo. Se guardo una chicsa, la

mia visia si oscura. La mia pdle ha jierduto ogni dasticila. e conserva le pie-

^lie die le si fanno. lo non bo piu alTcllo per nessuno, ne pure per mia moglie.

Non capisco piu quando ho il cibo nel ventricolo , e non senlo piii i moli del

euore. E tulto qucslo per le confessioni e per le comunioni mal fatle ! Dio mi

ba nbbandonalo. Ed io ho pcrdulo me stesso. "

llo voliilo, Signori , ripclervi qucslo soliloquio per farvi aj)prendcre dalla

bocca stessa dell'ammalalo quanto fosse il pcrverlimenlo dclla di lui scnsibi-

lila e per inviturvi a riflellere contro Ileinrolh, die un uonio mcno limoralo e

religioso di lui, uno die non avesse mai fallc confessioni ne comunioni. e cbe

non avesse lampoco pralicata una cbiesa, non poteva cerlamente linire cou

quesia forma di pazzia.
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La bulimia cagiono parecchie indigestloni, soUo due dellc quali roslo conic

niorlo. Una di esse, ncl 24 novenihre dello stcsso 1845, fu seguila da iiroTusa

(liaii'ca , da vomilo c da altri sintomi di vera gaslrite , ai (juali dovctlc rcai-

nicnle soccombcre.

La sezionc del cadaverc fu falta 36 ore dopo la niorle. La giornala era ri-

gida, e il cadaverc nnn ofTriva macciiie lividc sul venire, ne gaz nelle inleslina,

ne mandava un puzzo siraordinario. La sua magrezza apparve minore di quel

ehc sarcbbe parso dal vollo, essendosi Irovalo delic appendici epiploichc sul

pericardio c una discreta copia d'adipe scolorato ai grande omenlo. In genere,

i tessuti crano flaccidi e inzuppati di sangue.

II cranio prcscnla sviiuppale ic prominenze dcUa circospezione e dclla vc-

nerazione religiosa. L'osso occipitaie e grossissimo. La calolla offrc aU'inlerno

del piccoli incavi trasparenli , dovuli alia mancanza dclla tavola vitrea; il

nieno piccolo corris])onde all'angolo antcriorc supcriore dell' osso parietale

dcstro. Le fosse medic dclla base del cranio sono poco profondo c irlc di spi-

goli ossei lagllenli. La dura-madre c inspessila c eosi adcrenlc alia calolla da

non poternela in alcun niodo slaccarc. Non si trovano grumi di sangue ne' di-

vers! suoi seni, come non sc ne trovo in ncssun altro vaso c cavila del corpo.

La soslanza cinerea c le sue variela (subalbida del Gcnnari , ncra del Vicq

d'Azyr) si dlstinguono ncUamenle dalla bianca jjcr il color saluro. La consi-

stenza in genere c normalc, nia si nola una ccrla moUezza al corpo calloso, al

nodo c ai peduncoli del cervcllo, alle emincnze bigcmine ed alia coda del midollo

allungato; ancor piii nolevole c la mollezza del cervellello , massimamcntc

alia vallelta di Haller: anclie i lalanii oUici, massime il sinistro, sono meno con-

sislcnli c mcno sviluppali dci talami olfallorii. Una grossa idalide al ginoeehio

di ciascun plesso coroideo. Non Irovai la ghiandola pineale.

Ipertrofia con degenerazioni colloidec dei due lobi del corpo tiroide, c par-

licolarmenle del deslro: ncl lobo sinistro trovai anclic dclle cislidi ossee. Mac-

ciiie neraslrc lungoresofago; una piu grande, con abrasione dclla mucosa, cor-

rispondenle alia biforcazione dclla trachea. Pleura dcslra immedesimata col

polmone; libera ma assai injettata la sinistra: ambedue i polmoni ingorgati di

sangue nero, e fragili. Cuore leggermente ipertrofico, massime nella sua meta

sinistra', le colonne del ventricolo sinistro taglialc di traverso presentano dei

punti biancbi. Vasi maggiori un po'dilalati con qualcbc punto aleromaloso ncl-

1' aorta. I corpi delle vertebre dorsali sporgono assai eoi loro labri nella cavita

toracica destra : e la niaggiore di queste sporgenze corrisponde alFincontro

dclla decima coll'undccima vertebra, le quali sono ancbilosate: per talc spor-

genza viene rialzalo il nervo grande splancnico deslro. che appare molto pii«

sviluppato del sinistro.
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Inlcslina tenui rilasciate c pienc d'un muco nerastro clic si fa gialliccio

progredondo verso il circo. Puntcggiatiira ncra minula del duodcno e del di-

giuiio, ciic da alia mucosa una liula ardesiaca: pieeiolissinie granulazioni bian-

chiccc non elevate lungo lilco. Le pareli dello slomaco sono grosse ciiea due

liriee per io sviluppo grande della tonaca muscolare c delia mucosa: la prima

olTre palesissimc Ic fibre Irasversc; la seconda e azzurra, mammillare , ru-

gosa, c s|)arsa di piccolc ecchimosi : il piloro i)ernicUe appcua rintroduzione

deirindicc. II fcgalo ha la glissoniana assai grossa e il Icssulo rcsislenle, clie a!

taglio mostra granulazioni ranciate in fondo azzurro: la sua cislide e plena di

bile gialla, non mollo dcnsa. Milza grossa, Iriangolare, un po'ramnioUila e nera

come la polpa di cassia. Pancreas molliccio c lullo nero anche ncl suo ceulro

e nei singoli suoi acini. II reslo sane.

Tra i sintomi offerli in vila dal signor Marco , altri si rifcrivano eommoda-

menlc alFenccfalo, altri alFapparalo digerente, ma alcuni, come quella chorea

telanico-gesticulaloria del braccio dcstro, restarono semprc del lutto niisteriosi.

La sezionc ci rendc mollo probabile la congcttura che essi non fossero chc cf-

fetli riflessi deli' irritazione portata al nervo grande splancnieo destro dalla

notata sporgeuza dei labri dclla decinia cd undccima vertebra dorsale insieme

anchilosatc.

Quanto al sinlomi gaslro-enlerici, e parlicolarmenle quanto a quclla orrcnda

bulimia, ahbiam vcduto die erano sostenuti da un proeesso lento, subdolo. chc

e quello che resc nielanotici il duodcno, il digiuno, Io stomaco, la milza, il fe-

gato e pill di tulli il pancreas. Qualunque sia stata la sua indole , e ccrlo che

vi prcse parte una allerazione del sanguc, e che a questa, anzi che ad assor-

biinento di molecolc carbonose, e da attribuirsi la melanosi slessa. Ad amniet-

tere un vizio ncl sangue fecero inclinare, durante la vita, il colore del saiigue

stesso eslratto dalla vena, che apparve sbiadito, le orine felide e di color cof-

feano , e le facili cmorragic dalla bocca c dal naso ; eonfermarono in questa

idea i reperti cadaverici, cioe I'inzuppamento sanguigno di lutti i tcssuti c le

ecchimosi della mucosa dello stomaco , il muco nerastro raecolto nelle inlc-

slina tenui e la maneanza di grumi in qualsiasi vaso del corpo. Si dircbbe che,

lurbala la innervazione degli organi digercnti ( c qui la nicnle non puo non

corrcrc a quella cresla ossea ond'era rialzato e teso il nervo grande splancnieo

destro), si altero anche la loro circolazionc capillare, e venue ad accuniularsi

nei minimi vasi la parte piu densa e bruna del sangue, si che il blastema c Io

stroma degli organi stessi ne rimase con varia inlensila eolorato.
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SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL PEXDOLO AGLI OKOLOGI

MEMOniA

DI

GIOVAININI VELA DIN I

Letlii nc'll'adunnnza C luglio i85^.

N.(on parrebbc oramai jiiii permesso il ricliiamarc in (lubl)io a clii ilcbbu

nltribuirsi il nicrilo ilclla prima applicazione del |)en(loIo agli orologi, ilacclii'

tuUi convengono andar noi dcbilori alia sagacia dellMIuyghens di tale impor-

tanle scoperla. Ed io, ehe fino a qucsli ullimi niesi tenni per vero cio clic a

qucslo proposilo generalmenlc si credc, non vorrei oggi riaprirc una disputa,

la quale, dopo il molto chc si e dctto, polrebbe per lo meno venire accusala

d'inutilila, se non crcdcssi d'esscre in grado di recare qualche notevole schia-

rimenlo su di un punlo giii lanto discusso e comballulo. A nic senibra the

quanto, o Signori, sono per dire varra a nioslrarvi ncl niodo piu convincenle

ehe a quel somnio filosofo, nella cui menle balcno la prima felicissima idea

di usarc del pendolo come misuratore del tempo, e d'uopo, per esser giusti,

Iributarc pur anchc I'onorc d'avere il primo concepilo il pensiero di rondere

cquabilc col pendolo medcsimo il moto degli orologi. Ovc il mio inlcndimento

non I'allisca, son certo chc accoglieretc con compiacenza il mio discorso, c ad

ogni modo ho fiducia che compartecipercle al mio dcsidcrio di aggiungerc un

nuovo lilolo di gloria ad un nonie che niuno puo niai rammentare senza pro-

fonda animirazionc.

Si sa che il lento dondolare d'una lampada appesa con lunga fune ad una

volta fu per il Galilei un fenomeno ricco di preziosc consegucnze. L'isocro-

nismo delle oscillazioni di quclla lampada gli apparve come una verita, di cui

intravidc il somnio prcgio per le applicazioni doUc quali essa era suscellibiU':

e cos'i il pendolo divenne presto un nuovo slrumcnto prcsentato dal fdosofo

Fiorentino alPAstronomia ed alia Fisica, la quale, per opera sua, lollc a fon-

damento Tespcrienza c Tosservazione, s'apprcstava a studiare le leggi natural!

nclla realla dcM'enomeni, cd a combatlere i delirj della presuntuosa lilosolia

peripaletica.
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11 Galilei era di menlc si elevala, e teneva in cosi gran conlo Ic basi sulle quali

ej;li slava erigendo Tedificio della vera filosofia naliiralc, clie dovcva ncces-

sariainenlc accorgcrsi, dielro diligcnli ed accurate prove iiigcgnosanicnlc ideate,

elie risocronisnio da lui prcsiipposto nel pendolo poteva andar soggetto ad ec-

cezioui (1). Sebbene egli ponesse il fondamento della vera Meceanica, la quale,

al dire di Lagrange (2), aspcttava clii dopo Archimede la sapcssc far progrc-

direj nou pertanlo il inerilo di stabilirc la leoria del movinicnto del pendolo

nou puo dirsi suo, nientre questa teoriea apparve solo nel eelebre tratlato

Horologium oscillatorium deirHuyghens, ed ivi pure imperfelta e non appog-

giala chc ad un principio precario.

Sc nou clie lo stesso niatenialico Olandese, il quale parve aH'insigne La-

grange (3) dcstinalo a perfezionare e eompletare le seoperte del Galilei, met-

tendo fuor di dubbio cio che pure erasi sospetlato dal fdosofo Fiorenlino cirea

al non esatto isoeronismo del pendolo oscillante per archi cireolari di diversa

anipiczza, non giunse nenimen egli a diseoprire, come ne fa fede la pregiata

sua opera (4), che il desiderato isoeronismo potcvasi conseguire quasi esatta-

mentc limitando le oscillazioni denlro piccoli archi. Dal non avere poluto eo-

noscere si fatta iniportantissima proprieta ebbero origine le soltili sue invesli-

gazioni ehe lo condussero all' idea del pendolo cicloidale; felieissima, ove la

si riguardi come la causa occasionale della scoperta di nuovi teoremi di Mecea-

nica trovali nel determinarc gli accident! del moto di un corpo obbligato a

percorrere una cicloide, ma di nessuna utilitii ove la si consideri dal lato della

pratica applicazione.

Huyghens pubblicava il suo pregiato lavoro nel 1673, ma in esso avvertiva

che sediei anni prima, e quindi nel 1657, egli aveva posto alia luce un opu-

scolo nel quale rendeva eonto della fabbrica degli orologi come da lui erasi

immaginata fin da quell' epoea. 11 trattalo dell' Huyghens comincia colla de-

scrizione dell'orologio ch'egli chiama oseillatorioj e quando pure le parole di

questo eelebre Malematico non si eredessero da taluno sufficienti a cliiarire il

niodo col quale egli aveva pensato d'applicare il pendolo agli orologi, una

(1) Galilei. Dialogo sui sisteiiii del mondo: giornala 4." Padova, 1744, pag. 517. —
Opere di Galileo Galilei, nella CoUezione dei Classic! ilaliani. Milano, 1811, vol. XII, p. 528.

(2) '< L'inlervalle, osserva quest' insigne geoiiietra, qui a separe ces deux grands genies

disparait dans Ihistoire de la Mecanique. •> Micaiuque anulylique. Tom. II, pag. 277,

%' ediz. Parigi, 1815.

(5) Opera suddeUa. Tom. I, pag. 222, medesima cdiz.

(4) Cbrislian! Ilugenii Zulicbemii, Ilorutoijium oscillaloriuiii. Parisiis, 1673.
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figtira iilibastanza prccisa di cui corrcdo la sua doscrizionc gioverebbc a rcn-

(IltIo iiianil'i'slo.

La maraviglia clic nccessarianientc indussc nci dolli lale ingcgnosa invcn-

zionc fcce-accoglicrc con trasporto rulilissimo trovato dell'Hiiygliens, il quale,

iiisicnie col pcndolo appliealo all' orologio, olTriva pure col niczzo di laniinc

licloiilali il niodo di roiulcrne isocroiie le osciliazioui.

Per allro una maggior maraviglia deve aver deslalo ropuscolo (1) in cui egli

nd ^657, noil sospcttando ncinmcno die altrl avessc polulo prevcnirlo in que-

slo dil'licile arringo, crcdcUo di moslrarc prima di tuUi come il pcndolo po-

tesse adopcrarsi per modcralore del inolo dcgli oroiogi a ruolc. L' idea di que-

slo suo prinio lentativo, rcsa pure evidenle con un disegno, pole parerc un po'

diversa da quella clic pubblico poslcriormente; ma in soslanza Tuna ricade

ncll'allra, di clie si pcrsuadcra facilmentc cliiunquc e pralico di cose atlinenli

airorologeria', ed in falto la seconda produzionc non dilTcrisce esscnzialmcnle

dalla prima, ciie perl'aggiunla di due arclii cicloidali opportunamente disposli.

E lo stesso Iluyghcns allribuisce tanla importanza a qunsla sua invenzione

che non solo con dispiacerc, ma fm anche con dispelto, nega che se ne possa

conccdcre il mcrito ad altri. Egli ammellc facilmenlo cbe nclla dollrina sulla di-

scesa dci gravi stabilita dal sommo Galilei debbasi trovare la ragiono delle sue

scopcrlc intorno alle proprielii meccaniche della cicloide; ma quanto all'applica-

zione del pcndolo agli oroiogi soggiunge (2): Qui vero Galileo primas hie de-

ferre conanlur, si tentasse eum, non vero perfecisse inventum dicant, illius

magis quam mem laudi delrahere videntur, quippe qui rem eandem meliore

quam ille evenlii investigaverim. Le ragioni addotlc dall' Iluyghcns per difcn-

derc la propricla di qucsta sua inlercssantc scopcrta furono in gencrale applau-

dite dai dolti, e rcsto quindi fin d'allora nei piii la persuasione, che dura fino

a' di nostri, essersi per la prima volta applicato il pendolo agli oroiogi per

opera del malematlco Olandese.

Per vcrilii, quel comune convincimento non impcdi che alcunc persone illu-

slri (3) persislcssero neirallribuirc al Galilei il merilo dell'acccnnata applica-

zione; ma non adducendo esse in prova delle loro asserzioni che tcslimonianze

non abbastanza precise cd acccrtate, lasciarono la conlrovcrsia in tulla la sua

iiicertezza.

(1) Ilorolorjium. Vedansi Ic OiK'ia Mechanica Christ. Iliigenii. Liigd. Balav. 1724.

(2) JIurulo'jiuiii osdllalorium ; ediziono parigina diaiui cilala, pag. 3.

(3) Vedansi Ic Lellcrc incdile di uomini illiislii piiljldicale dal Fabbroni. Firenze, 1775,

Tom. I.
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ll.Moulucla, nclhi prima ctlizione della sua sloria dcllc Malcmalichc. liido-

clu"" ammiralorc del iiu'dosimo Galilei, pur sosleneva con asscvcranza doversi

airiluygliens la coslruzioue dell' orologio a pendolo. Ma il Tirabosclii ne lo

rampognava (i); ed a convincerlo d'errore, anzi d'ingiuslizia, addilavagli csi-

slerc uno di quesli slrumculi fabbriealo da Vinccnzo Gi\lilei, llglio del lilosofo

riorenlino, coll" opera dell'orologierc Marco Trcsfler di Augusta, c glielo indicava

dcscritto dal signor professore Perclli ucH'arlicolo 8.° del volume 2.° del Gior-

nale di Pisa per I'auno 1771 (2).

(1) Storia ilella LcUoi:iliira llaliana. Venezia, 179G. Tom. VIII, pag. 168.

(2) L"nlea clic in qiioslo arlicolo si vorrcbbc allrilniirc a! Galilei risiilla iinicameiilL" da

una lisjiira, la quale u null' allro chc una copia precisa ill ipiclla con cui I'lluyglien.s

diiari il suo concetto, come lo espresse ncll' opera JluroUxjitun vscitUtlortuiii. Basti cio per

vedere qual fede possa nieritare tale articolo, die qui per allro si riproducc:

« IS'oi siamo debilori alia vasia erudizione del dollissimo signor Toniniaso Perelli, piiino

Astronouio deU'Univcrsila di Pisa, di una nolizia luollo inlercssanle la gloria della nostra

Toscana, in proposito dell'applicazione del pendolo all'orologio. Ugnuno lino ad era .sa-

peva, chc il primo osservalore delle oscillazioni dei pendoli era state il gran Galileo Gali-

lei, onore non solo di Fircnzo, ma di lutla Iltalia, e ristoratorc immorlale delle buone

iilosofic, appoggiatc sollanio ai gravi fondamenli delle mateniaticbc, delle osservazioni e

delle sperienze. Ma poehi, alineno di la dai raonli, rimanevano persuasi, che il medesinio

Galileo avcsse il primo ancora applicalo il pendolo all'orologio per la raisura del tempo.

.Si era da piii d'uno riflettulo, non esser verisimile che il Galileo, il quale coUa sagaeita

del suo ingcgno avcva inventalo quella seinpliee e rcgolata misnra , non si fosse poi servito

della medcsima nelle sue astroiiomiche osservazioni. Era parulo impossibile che il Padre

Hiccioli, due anni dopo la morte del Galileo, avesse potulo misurare le ascensioni reUe di

alcune (isse piii illustri coll'uso del pendolo, senza chc il primo inventore avesse niai pen-

sato di applicarlo all'orologio. 1 signori Viviani, Magalolti, Redi, e lulli gli allri soggcUi

i-agguardevoli che componevano la sempre meinorabile Accademia del Cimento, formata

avevano fra di noi una spczie di tradizione favorevole al grand' aslronomo Fiorenlino su

([ueslo punlo. Ed anche il signor Carlo Dali aveva procuralo di rivcudirare alia nostra To-

scana il merito di questa prima invenzione in quella letlera, ove gli piacque di masche-

rarsi sollo il uome di Timauro Anziate. Questo pero, comecche mollissimo per tutti coloro

(the non avevano adollato lo spirilo di partite, era anche poco per la nazione francese,

la (pialc prevenula per la giuslissima faina del grand' Ugenio , a questo, e non al Galileo,

altribuiva il vanlo singolarc di un simile rilrovamenlo. Bisognava che (piella viva voce coslantc,

quella tradizione universale, inconiinciata fra noi fino da' tempi del Galileo, si vedesse con

ispecial trionfo della verila chiaramente appurata, e con una ipiasi rigorosa dimostrazione

oculare stabilila c confermala in guisa, che niuna cosa potesse opporsi in confutazione della

niedesima. Ora di tanto appunto noi siamo debitori al vasto genio del nominate signor Toni-

niaso I'crelli, die in cerla sua Prefazione stampala pocbi mesi sono, ci assicura di a\er

\eduto V potersi vedere da ognuno presso il dollo signor a\A0cato Maccioni, altro professore
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A (laic im' adequala idea del (tongcgno idcalo dall" Iluygliens giovera ri-

cliiniiKire quanlo no dice il Montucla (1). « Lc pcndule, egli scrivc, qui est unc

verge de I'er au i)as de la quelle le poids est suspendu, coninuinique par sa

parlie supericure un mouvement altcrnalif a un aissieu garni de deux petitcs

|)alelles tellenicnt disposees, qu'ii eliaqiie vibration dies nc laissenl passer

(|u'uiie dent de la roue avec la quelle clles s'engrencnt. Cetlc roue ne pcut

done avoir qu'un mouvement aussi uniformc que cclui du jjcndule meme; ct

puisque de son mouvement depend celui de tout le rouage , dont les parties

s'engrenent mutuellement, ct enlin avec elle, cc rouage est conlraint de mar-

cher avec la menie unilormiie, que lc pendule. II y a plus: ce rouage, par

I'aclion du poids ou du ressorl qui le met en mouvement, fait un petit clTort

lontre le pcndule, ct lui communique a peu pres la meme quantitc de mouve-

ment ([u'il en pcrdc a eliaque vibration i)ar la resistance de I'air, de sorte

qu'au lieu de rester vingl-qualre heurcs en mouvement, comme il pourroit

fairc sans cela, il nc pent plus s'arretcr que lorsquc lc poids ou lc rcssort de

tleir L'nivcrsila di Pisa, 1' orologio medesiiuo, munilo di pendolo, c coslruilo per or-

(liin; di Galileo da Marco Trcsfler orologiaro di Ferdinando II, coll'assistenza di Vincenzo

Galilei il liglio, clie era, come ogniin sa, nella scienza delle meccaniche pcrilissiuio. Que-

st' orologio che, fabbrieato raiiiio 1041), per selte interi anni precede la scoperla L'geniana,

aveiulo rUgenio pubblicata la sua opera I'anno 16aG, c il di cui modcllo appena formalo

fu spedito subilamente in Olanda, rimase in mano degli eredi del Galileo: da questi passu

in polcrc del signor Vincenzo Viviani, e dagli eredi di quest' iillimo fu conipralo c lo ri-

tienc lullora il di sopra lodalo signor avvocalo Maccioni. Egli e, confornic si puo vcdere nelle

due lavole in rarae, che si danno alia fine di quest' eslralto, egli e, dissi, nel suo mecca-

nisnio dall'Ugeniano differente alcun poco, ed il motore di esso, in vece di un peso, e una

molla, a cui dopo sono stale aggiunle lo due laminetle cicloidali (Ira le quali si vede

I'oscillanle pendolo), inveuzione senza fallo alia Galileana posteriorc. Delia coslruziune di

un lale orologio ne avevano fatta fede gli Accademici del Cimento, ed il chimico Giovanni

Hechero, cbe ne aveva in Vienna dal signor conle Magalolti udila la slori;., ed in Auguslii

dal Tresfler 1' aveva senlila confermare. Ala in oggi che il noiuinalo signor Toniniaso Pcrelli

ci lia ragguagliali del veracc fondamento, a cui era appoggiata la giusia prelensione, cbe

avevanio gia da gran tempo di queslo falto, speriamo, cbe ancbe lc nazioni oltramonlanc

accorderanno alia nostra Toscana il merilo di qucsta prima invenzione; ne dubitiamo, cbe

una simile confessione sia per oscurare in verun uiodo la gloria dell' imniorlale Igenio, il

quale, sucondo che ancbe aveva osservalo il signor Vincenzo Viviani in una sua leltera,

fhe e la sedicesima del I tomo di (luelle ultimamente slampate in Firenze da monsignur

Angclo Fabroni, cbe banno per tilolu: Li-ltcre faiiiilinri del cunte Lorenzo Magalolli, e di

allri insigni Uomini a lui scritte, si merita per I'appunto I'istessa lode, come se niuno

raai vi avcsse pensato prima, n

{i) I/isloire dcs Mathcmaliques , 2.' ediz. Paris, 1800, Tom. II, pag. 192.
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la machine ccsscra d'agir. M. Iluyghens fit ccllc belle decouverle vers la fin

de ramu-e 165G, et vers Ic niilicii de 1657 11 prcsenta auK Etals une liorlogc

dc sa nouvelle conslniction. 11 la devoila bienlol aprcs par un ecrit parlicu-

lier, ct elle a cle si univcrsellcmcnt adoptee, que Ics pctitcs liorlogcs d'ap-

partemens en onl pris le noni de pendules. »

Nella seconda edizionc della sua opera lo slorico Francese ribaltcva, colle

ragioni clie soglionsi a tal proposito addurre anclie oggidi, le accuse ap-

poslcgli dal Tiraboschi; e quanto all'orologio clic cilavasi per convincerlo

d'errore, non faccva che osservazioni di ben poca importanza; che anzi dan-

done forse Iroppa all'articolo di sopra trascritlo, confondeva cio che si vedra

aver detto il Viviani con quanto si riferiva nell'articolo nicdesimo. Egli, discu-

tendo intorno a tale invenzione, parla allresi d'un disegno Irovato nelle carte

dcUo stesso Vivianij ma convien credere o die nonl'avesse veduto, o che

non fosse quello di cui ci dovrenio occupare; e quando poi si volesse ammet-

tcre che Tavcsse effettivamente avuto sotl'occhio, si dedurrcbbe di leggieri

dalle sue proprie parole che non avrebbe saputo apprezzare il valore del niec-

canismo raffiguratovi. Forse il Montucla avrebbe meglio risposlo al suo cen-

sore su questo punto col ripetergli quanto gia aveva detto lo stesso Iluyghens

a propria difesa (1): Quod si deditd opera celatum fuisse dicant, idem hoc in-

telligunt a quoUhet alio posse obtendi, qui sibi originem inventi arrogare ciipial.

Del resto, I'orologio di cui parla il Tiraboschi, quale vedesi non diro dc-

scritto ma semplicemente indicalo nell'anzidetto Giornale, e in ultima analisi

affalto simile a quello immaginato dall' Iluyghens, come appare manifestamenle

dal disegno di cui e corredato I'articolo. Se pertanto a cio solo si appoggiasse

la priorita della scoperta del Galilei, sarebbe pur forza confessare ch'essa non

si presenterebbe raccomandata da un molto forte argomento.

Non e note I'inventore del primo scappamento usato per rcgolare col mezzo

d'un bilanciere 11 movimenlo delle ruote di un orologio aniniato dall'azione

di un peso (2). Pare che non senza fondamento possa attribuirsi al celebrc

(1) Horologium oscUlatorium ^ ediz. citata, pag. 3.

(2) L' invenzione degli orologi a ruote, ben lungi daU'esscre raoderna, risale a tempi molto

antichi. 11 celel)re Padre Alessandro, Religiose Benedetlino {Traile cjvneral dcs hotioges.

Paris, 1734), osserva che se stiamo alia testimonianza di Plinio (lib. 7° cap. 60), Scipione

Nasica sarebbe stato il primo che in Roma trovo il mezzo d'inelicare le ore del giorno e

della notte con clessidre; ma che invece, dando fede a Vitruvio {Archilecl. lib. 9), dovreb-

besi dare a Ctesibio 1' onore di aver ideato si fatti ingegnosi apparati, i quali, coU' introdu-

zione di convenienti ruote dentate, non solo valevano a segnare le ore, ma inducevano al-

lresi in alcune Ggure movimenti niaravigliosi.
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Gcibcrlo la costruzione del primo orologio a ruole; ed ove cio fosse, convcrrebbe

conccdcrgli pure il merito dell' inlroduzione d' un acconcio moderatorc del

^on c a ncgarsi die cliiiinquc sia slato il primo aulore ili sifTatIi mecranismi, esso me-

riti la nostra lode e, diciam pure, la nostra ainmiraziono. Ma d'altra parte non deve lacersi

che tali congegni, sebbene foruiati con acconcie coiiibinazioni di ruole e di roeeiictti, non

possono pero nieritaro il nomc di vcri orologi a ruotc. Nolle clessidre e I'efflusso d'nn fluido,

o dun scuiifluido, oio cbe csscnzialinente costituisec la niisura del tempo, c se quell'efflusso

e in (nialsiasi iiianicra rcso costaiite, dcvc pur ricscire sensibiliiiente unifornie il niolo da

esso prodollo; vuolsi dire cioe cbe nelle clessidre, dipendcndo la uniformita del nioto dalla

racdcsima lore eostruzionc, non puo vedersi la necessity dell'introduzione d'un regolalore

del movinuMito, quale apparve nccessario allorclie si coneepi I'idca ingegnosa di far dipendere

il molo dclle ruole d'un orologio dall'azione di un peso o da quella di un clastro. Il peso

nel sue discendcre acquisia scmprc maggiore velocila; una molla nell' avvicinarsi alia sua

posizione d'equilibrio perde di forza; (piindi in enlrambi i casi e d' uopo d'un nicccanismo

cbe nioderi c rcnda uniforuic il uiovimenio delle ruole.

Anche 1' orologio cbe ci vicn riferilo essere slalo prcsentato a Carlo Magno dagli amba-

sciatori d'un re di Persia non pare essenzialmente divcrso dai precedenti, e solo cio obe

dice Cicerone nel sccondo libro De naltira Deorum , e nelle Qucstioni Tusculane intorno

alia sfcra di Arcbiiiicde rapprescniante il niolo del Sole e dei Pianeli ci polrebbe far cre-

dere cbe quel grandc Geoiiieira avesse provvcduto la sua maccbina d'un regolalore.

Ne avrebbe potulo essere allrinicnli, ove nel Planetario d'Arcbimede, o in quelle ili

Possidonio, il uiovimenio fosse slalo prodollo dall'azione d'un peso. Ma appunlo percbi-

ancbe dopo la conoscenza di tali maccliine non si ba inemoria cbe abbandonale le comuni

clessidre, siasi (in d'allora ideate di applicare alia misura del tempo I'azione di un peso mo-

derala da quella di un regolalore, e d'uopo credere cbe il molo in quelle maecbine nie-

dcsimc fosse all' uopo prodollo col mezzo d'una manovclla.

Da lakino si credetle die Pacifico Arcidiacono di Verona abbia il primo trovalo il mezzo

di misurare il tempo col movimento di ruole dentate sottoposle all'azione d'un grave ca-

dente, e che a lui quindi si debba I'lnvenzionc del bilanciere deslinato a rendere uniforme

il molo di quelle ruole. Cio sarebbe avvenuto verso la mela del secolo nono; il die non

sembra pero credibile, pcrcioccbe si sa cbe nel Monastero di Cluny il sagrestano, lin anche

ollre la mela del secolo dodicesimo, era obbligalo a consullare la posizione degli astri per

cbiamare 1 rcligiosi alia recila dclle preci notlurne. Pare piii fondala 1' opinione che attri-

buisce il merilo ddl' invenzione dcgli orologi a ruole al cclebre monaco liencdctlino Ger-

berto arcivescovo di Ueims nel 992, di Ravenna nel 997,eSonimo Pontcfice sollo il nome

diSilvestro II nel 999: Guglielmo Merlot non dubita cb'egli ne sia il vero autorc, e con pa-

role cbe accennanoallasuperslizione dei tempi assicura cbe ndtnirafjile horolo'jinm fabrkavit

per inxtrtiiitenlitin diabotica arte iiwmtuiii. L'osservazione che feci dianzi circa all'arcidia-

cono Pacifico parrebbe doversi pure appUcare al monaco Gerberto, sicche anche a lui sa-

rebbe a negarsi la gloria di quesla invenzione per il luotivo cbe dopo un secolo e mezzo

la si vedrebbe tultavia sconosciula ne'monasleri. .Ma per Gerberto il rilardo della diffusione

di si mcraviglioso trovalo non sarebbe die di un secolo e mezzo; e se col pensicro ci

Vol. V. 29
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moto (1). Dal secolo X, o sc vuolsi anche solo dalTXI, fino al XVII nulla si era

fatlo per oUenere un piu convenientc rcgolatorc dcgli orologi, eosicclu"' ai tempi

Irasporlereuio a qiiell' epoca , cci'lamenle simile rilartlo non ci parra lalo da offrirc un mo-

tivo di dubilare ragioiiovolmunte die Geiberlo possa cssere I'aiiloie di tale scoperta.

Clie se a queslo Ponlclice si concede 1' onore
,

per allro conleslalogli dal Lepaule

{Traiti' d'JIitrloijerie. Paris, 1767, pag. VIII), dell'avere pel primo idealo gli orologi

a mole propriauiente detti, e pur forza conchiudere ch'egli abbia dovulo anche imnia-

ginare il mezzo di regolare il molo di (iiiellc ruole, od essere I'aiilorc del primo scap-

paraento, di cui si abbia nolizia. La sloria lino all' anno 1520 non fa cspressa mcnziono

di un orologio chc possa con fondamento dirsi simile ai nostri, e solo a quest' epoca nola che

Riccardo Walingfort, dell' Ordinc di S. Benedetto, abate di S. Albano nno nc costrui die , secon-

do la testimonianza di Gesncr, non avcva il suo simile in tutla I'Enropa. Il secondo orologio

(Vedansi le opere del P. Alessandro, del Lepaule e del Dubois) di cui abbiasi notizia e quello

(be Giacomo Dondi fece costrnire a Padova ncl 1544,6 cbe fu aecollo con tania ammira-

zione da procurare alia famiglia dei Dondi il predicato degli Orologi. In scguilo, cioe net

1570, Carlo V re di Francia chiamo Enrico Di Vic dalla Germania, alio scopo di fame

fabbricar uno pel suo palazzo: e nel 1582, per ordine del Dnca di liorgogna, collocavasi

sulla torre di INoslra Signora a Dijon un orologio gia esislenle a Courlrai, del quale non si

conosce ne il nome deU'aulore, ne 1' epoca della costruzione.

Son questi i prinii orologi do' quali si abbia notizia, ed in cssi lo seappanienio era a

ruota d'incontro; il bUanciere fu da principio una semplice aslicella nielallica aggravala da

pesi cbe si potevano disporrc a differenti dislanze dal ccntro di rolazione e sospesa me-

diante un lilo attaccato agli eslremi della medesima: la torsione del filo faceva in qualcbe

maniera 1' ufiicio della molla spirale tanto ulilmente inlrodolla da Iluygbens a line di

raggiungere una maggiore regolarila ncl molo altcrnativo del bilanciere.

L'orologcria rimase in talc modesta condizione per circa due secoli, lino cioe all'inven-

zione del Pendolo. Il Padre Alessandro, nell' opera cilata, pare die inclini a credere doversi

a Vincenzo Galilei la prima apiilicazione del pendolo agli orologi, e secondo liii non rimar-

rebbe all'IIuygliens che il nierito d'avere perfezionalo questa scoperta. Ma quel celebre

Monaco Benedetlino, dopo aver parlalo, non si sa conqual fondanienio, di saggi fatlisi a lale

proposito in Venezia, cila in prova del suo asserlo gli Atli dell' Accademia del Cimento, e si

sa che questi, anche per testimonianza del Nelli, non forniscono alcuna prova condudente.

D'allra parte, lo slesso Padre Alessandro, proseguendo il raceoulo, soggiunge a pro-

posito del primo opuscolo sull' orologio a pendolo pubblicalo da Huyghens nel 1657, che

Vincenzo Galilei " vouUil lui (cioe ad Huyghens) oler I'honneur de 1' invention j el prelen-

dit que c'etoit a lui meiiie quelle eloit due: ce qui obligea M. Huyghens a donner nn autre

ouvrage en 1658 sous le litre Iforulurjiiiiii. » Non si tcnga pur conlo della poca esaltezza

storica che v' ha in quesle parole, ma badisi solo come con esse lo slesso autore conlraddica

e tolga ogni fede all'opinione ch'egli aveva poco prima manifeslala. II Padre Alessandro non

ebbe forse agio di addenlrarsi in tale queslione, e la lascio nell' incertezza in cui I' ha

Irovala; se gli fosse stale nolo cio die ne diceva il Viviani, a lui non sarebbc ccrlamenle

sfuggilo il senso che si racchiudeva nolle parole di questo valenle Geomelra.

(1) Dubois, Histoiie de I'lluilotjcrie. Paris, 1849, p. 63 e 66.
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del Galilei c tlciriiuyghcns I'linico scniipamento chc si conosccsse era quello

scopcrlo cinque o sei sccoli priiiia, vale a dire era lo seappanicnlo chc noi di-

ciamo a serpe od a ruola d'incontro, il quale, usalo aiicora a' noslri giorni, eessi)

d'essere il solo adotlato negli ordinarj orologi porlalili, appena dacciic divenne

comune il ciliuilro di Graliani e Tancora di Mudge. Ncll'orologio descrilto dal-

riluygliens il pendolo vi c ap|)unlo applicalo col mezzo dcilo scappamento a

serpe, e colic stcsso mezzo e opcrala i'applicazione del pendolo neirorologio

citato dal Tirabosclii. 11 niancare quindi un' irrefragabilc prova per peter as-

sicurare clie quest' ullinio siasi effellivamente coslruito prima chc il geome-

tra Olandcse pubblicasse la sua scoperla gluslilica pienamcnte Topinione seguita

dalla maggioranza del dotli, die si falla invenzione non debbasi allribuire a!

Galilei.

Che anzi alcunc lettcre di queslo sommo scmbrano dcporrc contro di lui.

Scrivcndo egli ncgli ullimi anni di sua vita (J) intorno al niodo di poter col pen-

dolo avcrc un'esatta misura del temi)o, accenna ad ua pendolo avenle la fi-

gura di un scllore circolare, e munito neH'infimo suo punto d'un sotlil ago

destinato a spingcre Innanzi uno per volla ad ogni oscillazione fatla ncllo stesso

verso i denli d'una ruola mobilissima disposta al di sotto del medcsinio pendolo.

L^indicata ruota avrebbc dovuto, secondo il Galilei, comunicare il molo ad un

indice od inimediatamente o col mezzo d'allre ruotc, e cosi il numero delle

oscillazioni del pendolo sarcbbe stato notato dalP indice raedesimo senza biso-

gno die fossero contate dalPosscrvatore.

Trasportandocl ai tempi, ne'quali fu coneepilo ed espresso un tal pensiero,

ci e d^uopo eonfcssarlo ingegnoso, c fln anche, eontro Topinionc di Montucla,

degno di ammirazione; esso per altro non e tale da poterlo considerare nem-

meno come il prinio gcrme dcirdTettiva applicazionc del pendolo alPorologio.

Tale applicazionc quale fu ideata dall'Huyghens aveva per iscopo di ottenere

col mezzo del pendolo un vero regolalore del moto di un orologio animalo dal-

Tazione di un peso; laddove per il Galilei il pendolo, anzichc esscre il mo-

deratorc del moviniento, era inveee I'unico motore.

Anehe questa considerazionc valse ad indurrc nel piii rinlimo convincimcnto

che il mcrito dciraverc pel primo applicato il pendolo all'orologio debba as-

solutaniente altribuirsi ali'lluygliens.

Ne una talc opinione fu solo adottata dai fisiei stranieri all' Italia, tra i quali

(1) Lcllera al Rcalio in data B Giugno 1657; Edizione cilata del Classic! Italian!, tomo VII,

pag. 317.
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oltrc al Montucla gia mcnzionato giova ricordarc il Lalandc (l), il Bailly (2),

il Jiirgcnson (3) cd il Dubois (4), clic invccc gl'Ilaliani slcssi la Icnnoro in

gencralc ccrlissima. Valga per ogni niaggior prova di cio la Icslimonianza del

Nelli (5), del Gerbi (6), del Libri (7), e spccialmcntc del eelcbrc Mossotti, il quale,

UUloche caldo ammiratorc del Galilei, nondimcno pubblicando in Firenzc ncl-

I'anno 4 843 Ic prcgevolissinie sue Lczioni di Fisica Malcmatiea, la dove parla

dclla variazione dcUa gravitii sulla superficic della terra (8), dice espressa-

menlc; era riservato a Huycjhens I'impicgare i pendoli come regolatori del

tempo nella costnizione degii orologi.

Anche la lunga prefazione posla innanzi alia splendida cdizione degli Atli

deirAccadcmia del Cimenlo, clie la munificenza del Gran Duca di Toscana

voile che fosse prcsenlala in done agli Seienziati convenuli in Firenze per il

Congresso eola tenutosi nel 1841, non offrc alcun molivo di poter credere il

Galilei lo scoprilore deiracccnnala applicazionc.

Dopo tuUo cio non parra vero, cd io pure da principio nc dubilai, ehe vi

possa cssere argomenlo incontraslabile per il quale sia forza riconoscere nel

fisico Fiorentino il mcrilo d'avcr cgli pel primo applicalo il pcndolo all'oro-

logio. Ne talc argomento dcve dcdursi da nuovc scoperte fatle in qualchc Ar-

chivio, od in qualche Biblioteca; esso si ha in un'insigne pubblicazionc falta

in Modcna negli anni 1818 e -1821 da un noslro Collega il celebre Gianibattista

Vcnturi. Egli, nella sua prcgevolissima raccolta di Memorie e Letterc incdite di

Galileo Galilei, riporta (9) un brano di Icttera di Vinccnzo Viviani scrilta il

20 agoslo 1659 al Serenissimo Principe Leopoldo De Medici, ed in questo lun-

ghissimo scritto vi ha quanto basta per dover confessare esscre il Galilei il

vero e primo aulore dell' applicazionc del pendolo agli orologi (10).

(1) y/stronomie. Paris 1771. T. 1, pag. 214; T. Ill, pag. 823.

(2) Histoire de I'Aslrommie moikrni:. Paris 1779 T. II, pag. 83.

(3) Meimires sur I'Horlorjcrie exude. Paris 1852, pag, 21.

(4) Histoire de I' Horloijerie. Paris, 18S4, pag. 102.

(b) Vita e Commercio lelterario di Galileo Galilei. T. II, pag. 710.

(6) Corso di Fisiaa. T. I, pag. 212. Pisa 1823.

(7) Histoire des Sciences Malheiiialiques en Jtalie. Paris, 184.1. T. IV, pag. 284.

(8) Lezioni di Fisica. T. I , pag. 59.

(9) Parle seconda, pag. 286.

(10) Si puo leggere qucsta lettera in tutla la sua integrita nell'opera del Nelli dianzi cilata,

la quale, sebbene appaja slampata nel 1793, non fn pero pubblicala che dopo esscre venuta

in luce la prima parte della Raccolta falta dal Venturi, come si deduce da cio die il Ven-

turi uiedesimo accenna nella prefazione posta innanzi alia seconda parte del suo lavoro.



AGLl OROLOGI. 229

Ncllc Ictlcrc clic qursto Filosofo scriveva negli ullimi anni di sua vita io

vcdici null'altro die il tesliinonio del siio forte dcsiderio di risolverc un

proi)i('ma mcccaiiico, ciic doveva in lui destare inlcrosse tanlo piu vivo, quanto

magRiore relazione aveva coll'altro importantissimo delle longiludini. Forsc la

icltera dianzi cltata, ehc diiigeva al Roaiio, non conleiieva ciie una maniera

di nasconderc i suoi sforzi fino aliora male riescili, e forse non era die la

ripctizione d'un modo di eludcre le allrui domande, non dissiiiiilc dairaitro

che gfi si allribuisce: la nalura ha in orrore il vuoto fino ai 32 piedi^ eil oltre

(juel segno to lollera. 11 Galilei, divenuto cicco negli ullimi anni die vissc, non

tralascio di mcditare su queslo problcma, c mi par cerlo avernc cgli in lal

tempo trovata una splcndida soluzionc, che eonfido al proprio liglio Vincenzo.

« Sovienmi, e il Viviani che parla nella lettera dianzi cilala, che gli (a Ga-

lilei) cadde in pensicro, che si saria poluto adattare il pendolo agli oriuoli da

contrappeso e da molla, con valcrsenc invece del solito tempo, sperando die

il moto equalissimo c naturale di esso pendolo avcsse a corrcggere tulti i

difctti dell'arte in essi oriuoli. Ma perche I'esser privo di vista gli toglieva il

potcr far disegni c modelli a fine d'incontrare quell' arlifizio che piu propor-

zionalo fosse aU'effetto concepito, vcnendo un giorno di Fircnze in Arcelri il

signor Vincenzio suo figliuolo, gli conferi il Galileo il suo pensiero, c di poi

piii volte vi feecro sopra varj discorsi, c finalmente slabilirono il modo che

diraostra il qui aggiunto disegno (1), e di mettcrlo inlanto in opera, per venire

in cognizionc del fatto di quelle diflicolla, che il piii dclle volte nelle macchine

coUa semplice speculativa non si possono prevederc. "

La parte di questa lettera che si riferisce a simile scoperta e tulta di un sommo

interesse, ma io non abuscro della vostra corapiacenza, onorcvoli CoUeglii, pro-

seguendo in tale citazione, e solo mi limitero ad acccnnare ehc eonvien cre-

dere essersi perduto il disegno qui menzionato, pereioechc il Vcnturi soggiunge

in una nota aver cgli stimato mcglio ometlerc la figura dell' orologio, che

recarne una non corrispondente alia descrizione del Viviani (2).

La quale descrizione mi sembra tanto perspicua e di tanta imporlanza per

(1) II disegno manca nell' Opera del Venturi.

(2) II Neili, pubblicando I'intiera letlera del Viviani, la eorreda d'una figura, che non ha

con essa relazione alcuna, e cio poi che fa iiiaraviglia si e che la figura slessa riduccsi alia

semplice eopia di qucUa pubhlicala daU'Iluygliens nol suo priuio opuscolo: llnmliKjiiiin. Se

I'lluyghens avesse potuto vedere anche quesia nuova apparente sopcrchicria, forsc originata

unieamente dal non avere il N'elli suflicicnte inlelligenza di siiuili nialcrie, non avrebbe

avuto ragione d'indispcttirscne?



230 SULLA PRIMA APPLICAZIONE DEL PENDOLO

I'allualc qucslionc, ch'io iion so dispcnsarmi dal riferirla colle precise parole

ilcl Vivi;ini medesimo. Egli avvorto clic il si!);nor Vinccnzio Galilei, niorlo 11 padre

nel 1642, noii prima di oprilc del ^649 iiUrapresc la fabbrica dcli'oriiiolo, c

procuro, egli soggiungc, «di avere iiii giovine che vivc ancora(neiranno 1659)

chianialo Domenico Baleslri, magnauo in quel tempo al Pozzo del Ponle Vec-

cliio, il quale avcva qualclie pralica nel lavorare grandi oriuoli da niuro, e

da esse fecesi fabbrieare il lelajo di ferro, le ruole con i loro fusli c rocclietli,

senza intagliarle, cd il rcslante lavoro di propria mano, facendo nella ruola

piii alia delta delle lacche numcro 12 dcnti con altretlanli pironi scompartiti

in mezzo fra denlc e dcnle, e col roccbello nel fusto di numero 6; ct allra

riiola ciie muove la sopraddella di numcro 90. Fcrmo poi da una parte del

bracciuolo, che fa la croce al telajo, la chiave o scalto, clie posa sulla delta

ruola superiorc, e dalP allra imperno il pcndolo, che era formalo di un filo di

ferro, nel quale slava inlilala una palla di piombo, che vi polcva scorrere a

vitc, a fine di allungarlo o scorciarlo sccondo il bisogno di aggiustarlo col

contrappcso. Cio fatto, voUc il signer Vinccnzio che io (come qucgli ch' era

consapevolc di questa invenzione, c che I'avevo slimolato ad effcUuarla) ve-

dcssi cosi per prova e piii d'una volla la congiunla operazione del conlrap-

peso c del pendolo; il quale stando fermo tralteneva il discender di quelle,

ma soUcvato in fuori e lasciato poi in liberta, nel passare oltre il perpendi-

colo, con la piij lunga delle due code annesse airimpernatura del dondolo,

alzava la chiave che posa ed incaslra nella ruola delle tacche, la quale lirata

dal contrappcso, vollandosi colle parti superiori verso il dondolo, con uno

de'suoi pironi calcava per di sopra 1' allra codetta piu corla, e Ic dava nel

principio del suo rilorno un impulse tale, che serviva d'una cerla accompa-

gnatura al pcndolo. che lo faceva soUevare fino alTaltezza d'ond'cra partite; il

qual ricadendo naturalmenle e trapassando il perpendicolo, tornava a sollevare

la chiave, e subito la ruola delle tacche in vigor del contrappcso ripigliava il

suo molo seguendo a volgersi e spingere col pirone susseguenle il dello

pcndolo ".

Quand'ebbi lelle con allenzione queste parole non poleva concepirc come

non avessero bastato le medesime a toglier di mezzo ogni incertezza circa al

primo invcntore dell'orologio a pendolo, e mi rincresceva d' avere lino a quel

punlo dcfraudalo nella mia menle il sonimo Galilei d'un merilo, del quale egli

ricco di tante scoperte pote essere spogliato senza che venisse meno la comunc

ammirazione per lui, ma che d' allra parte bastava da solo a raccomandare uu

iiome alia posterita.

Gli e vero che la lellera del Viviani porta la data del 1659, c quindi e
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posleiiorc alia pul)l)licazione falla daU'lliiyghens. Ma ollrecli6 non v'lia alcnno

il quale anlireblie muover cUil)l)io sulla buoiia fcdc del Viviani e del suo rac-

toiilo pur L'onvaliduto dalle teslinioiiianze clic invoca, parmi elie la priorilii

a favore del Galilei risulli in ispecial modo dalla originalila deirinvcnzione,

lU'lla (juale nulla e lollo a preslanza da cio clie (in allora si conosccva.

Non altri die il lilosofo Toscano potcva a que'lempi risolverc il problema

in uii modo si luniinoso, e cio die niaggionneiUe cceila a maraviglia si e die

qudla vccdiia soluzione puo dirsi nuova anclic dopo due secoli dacdie fu

idcala, perciocdie, per quanio io mi sappia, non vcnne gianimai pubblicato

un eoncetlo simile al qui desoritlo.

.Mi parve quindi di dover Iribulare all'insignc filosofo Fiorcnlino un segno di

profonda ammirazione non gia solo col riprodurre (Og. 1.") il sempliec discgno,

die il Venluri non credeltc di saper indovinare, nia sibbcue col far coslruirc

rdlVuivo rnoddlo die rendcssc a luUi manil'esla I'invenzionc del Galilei.

liiguardo al giuoco di tale scappamenlo, esso e gia baslantemcnlc spicgalo

da quanto nc dice il Viviani. Ma a concepirlo ancor mcglio s'immagini rap-

presentala con 7tin la ruota dellc tacclie^ ed i punti a^ b, c, ccc.. raffigurino

i piedi dei pironi chc debbono supporsi Impiantali in direzione normale al

])iano dcfla ruota medcsima. Sia pq la chiave e questa sia girevolc liberamentc

intorno al pernio 7; cssa poi insicme all'altro braccio rp- coslituisca una leva

angolare, la (juale in virtu del suo peso lende a tenerc appoggiato alia pcrifcria

dclla ruota Peslremo /; dei suo braccio pq. II pendolo, mobile intorno ad o,

riesca congiunto al suo estremo superiore colle due code love ot, og^ la prima

piu corta situala innanzi alia ruota sicchc possa essere succossivamente in-

eontrata dai divcrsi pironi, ossia dalle varic caviglic", la seconda piii lunga

posta di dietro alia ruota medesiina, e in tal posizionc da poter agire sul

braccio qr dell'anzidetta leva angolare. E manifesto die il pendolo oscillando

verso dcstra sollevera la chiave col mezzo della leva piii lunga: quindi la

ruota mn di scappamento, obbcdcndo all'azione del peso motorc, si spingcrii

innanzi, cd il suo nioto durera liadie non verra impedilo dalTinconlrarsi col-

Taltro denlc la chiave ricaduta pel seniplice suo peso. Intanto poi chc la ruota

di scappamenlo si muove, il pirone a urtando contro restrcmila I della leva

piii corta comunica al pendolo la forza opporluna a poter risalire ndFoscil-

lazione successiva a quella die va compiendosi fino alPallezza dalla quale

e preccdentemcntc caduto. Per tal maniera le oscillazioni del pendolo sono

mantenutc sensibilmentc cguali, c I'azionc del peso sullc mote viene mode-

rata dal pendolo mcdesimo, die ad ogni due oscillazioni permelle il passaggio

di un dente dclla ruota dellc tcicclie ossia dclla ruota di scappamenlo.
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II nostro orologierc Kohlschitterj del quale conoscete, o Signori, la somma

valcnlia c pci progcvoli lavori di lui onde va adorno il nostro Gabinetto tccno-

logico, per la onorevolc ricomponsa clic gli decrclaslc in pcgiio di maggior

guiderdonc, e quegli di cui mi valsi per la eostruzione del modello chc ho

ronore di prescnlarvi. Scbbene il lavoro nc apparisca rozzo per la freUa con

oui fa fspguito, c quindi non sia lal pezzo d'orologeria da polcr convcnien-

tcnienlc figurare cogii altri chc posscdiamo, nondimeno io non dubito d'olTrir-

velo, e son cerlo chc cortcsi il gradircle, onde resli Ira noi a lestimonio d'un

allissiino conccUo del cclebre malenialico Fiorcntino.

Sc riUiyghens avcssc avula notizia di talc invenzione, c non si fosse cer-

cato di toglicrgli il mcrilo di sua scoperla col porgli innanzi nieccanismi che

tutli in fondo coincidevano col suo, egli forse, prima di Bernoulli , avrebbe cscla-

mato ab ungue Iconcm, e si sarebbc persuaso che Tapplicazione del pendolo

agli orologi, prima ch'egli la facesse, era stata immaginata dal Galilei.

LMIuyghcns nel suo orologio conservando lo scappamcnto a serpe, non avcva

fatto che sostituire il pendolo al solilo bilanciere; quindi il pendolo si trovava

coulinuamcntc solloposto ail' azione dcirultima ruota; quindi Ic osciliazioni

del pendolo dovevano csserc di ncccssitii mollo ampic; e quindi il corpo on-

d'era terminalo il pendolo non poteva essere che poco pesante. Tutle qucsle

circostanze rendevano il moto dell' orologio irregolare, ne a ridurlo uniforme

poteva in praticn valerc I'ingegnosa inlroduzione della cicloide.

Nel mcccanismo del Galilei il moto del pendolo e inveee quasi affatto libero;

Ic osciliazioni possono essere ridotte a piccola ampiezza, e percio piii vicine

airisocronismo; 1' impulso e dato da una forza che a que' tempi si sarebbe

delta costante; c la lentc del pendolo puo essere quanto si vuole pesante. Ma

v'ha di piii; nello scappamcnto immaginato dal Galilei, trovansi i rudimenti

dell'ancora di Graham comparsa nell'orologeria quasi un secolo piu tardi, e

dopo che il Clement ne presenlo, sarei per dire, I'abbozzo.

Se non chc lanto ncH'orologio deH'Huyghcns quanto in quello del Galilei v'ha

il difctto del rimbaizo (ri'cul) dell' ultima ruota, e forse un tal rimbaizo fu il

motivo pel quale il figlio di Galilei distrusse alii 16 di maggio del 1649, come

ne racconla il niedesimo Viviani, I' opera delle sue mani. Per altro nello scap-

pamcnto adottalo dairHuyghens il rimbaizo e una neccssita; in quello ideato

dal Galilei non solo puo essere ridotto a tenuissima misura, ma e pur possibile

con poche modilicazioni di Icvarlo.

Si irasporli infatti la leva piii corta al di sotto del punto di sospensione del

pendolo, si termini la stessa leva piii corta a piano inclinato, e se ne renda

circolare quella parte su cui cade da principio il pirone, ossia la caviglia; cd
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ccfo tollo affalto il rimbalzo , inUodollo il riposo c conscguita la possibilila

(Ji ridurre le oscillazioiii ad arclii minimi. Per altro siffallo riposo non c talc

chc privi ii pcndolo di grandissima parte di sua liberta, cosicche il meccanismo

di Galilei con qucste pochissime modificazioni, dclle (]uali cgli avrehbc ccrta-

mcnlo liconosciuta la convcnicnza, sarebbe divenuto un pregevolissimo niisii-

ralorc del tempo, non inferiore. quanto al concetto, ai piii stimati cbe si banno

nci nostii Osscrvalorj.

AceiMinai a (|ucsta semplicissima modificazionr come a quella cbc importa

il minore cangiamento nel meccanismo originale. Ma se alia cbiave si sosli-

tuisse una molla o scatto ab (fig. II), la quale essendo munita di un dcnte m
prcsentassc nella sua posizionc d'equilibiio un ajipoggio ad una delle caviglic.

»'• cliiaro ebc movendosi col pcndolo un pczzo come TAB, queslo col lornar il

pendolo verso la molla urterii conlro la medcsima medianle I' appendicc prj.

Per tal maniera la caviglia cbc posava sul dcnte della molla verra liberata

,

ed appoggiandosi sul braccio B opporlunanientc conformalo varra a ridonarc

al pcndolo la forza perduta, sicclic neiroseillazionc successiva esse rltorni nella

posizionc d'onde si suppose essere prima caduto.

Le modificazioni qui accennate non sono le sole delle quali possa essere su-

sccttibilc questo scappamento; a chi c pratico d'orologeria riesce agevole im-

maginarne altre moltissime, ed ancbe pin opportune per rendcre 1' andamento

deirorologio sempre piii regolare. Nc potrebbe credersi cbe il genio del sommo
Galilei non avrcbbc saputo ridurre a perfezione il meccanismo fanto mirabil-

mente da lui idcato. Del rcsto, e pcro facile avvcdersi cbe, ancbe con quelle

sole pill ovvie modificazioni dianzi indicate, un braccio deH'iineora di Grabam

riesce gia bell'c formato , cosiecbe non a torlo dissi die nel concetto di Ga-

lilei v'erano i rudimenli della scoperta che rese celebre il nome dell'orolo-

giere Britanno.

Con (juesto mio lavoro non ebbi solo I'intendimento di rivcndicarc al Galilei

I'onorc della prima applicazionc del pendolo agli orologi
;

pcnsai inollrc di

presentare agli abili meecanici un scmplicissimo concetto originale , ed ancbe

direbbesi nuovo, perche fin qui non conosciuto , dal quale potessero trarre

ntili conseguenze per Torologcria esalta. Ho gia avvertito come nel pcnsiero

di Clement, o sc vuolsi di Hook, dcbba vedersi Poriginc dcH'ancora di Grabam.

e quindi degli scappamenti di Amant, di Thiout, di Lepaute, di Wuillamy, ecc.

Ora non si [)olra ragionevolmcnte sperarc die I'idea del Galilei abbia ad es-

sere cgualmcnlc feconda di preziose ed importanti scopcrtc ? (I)

(1) Un orologio costruilo gia Ja molt'anni dal signor Kohlscliiller, e possediilo da S. E. il

signor Maresciallo Conle IUdetzry, e munito d'uno si'uppaniciilo a riposo, il cui principio

Vol. V. 30
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Un altro seopo poi ebbi ncl far conosccie 1' indicato scappamcnto, ciucllo

cioe di proporlo nella sua origiuale seniplicita per gli orologi da tone, pei quali

lo crcderei sommamcnlc preferibile agli scappamcnli sia ad dncora sia a cn-

viglie, ora anche in tali orologi comuncmentc adottati.

lo penso chc la facilita colla quale puo csscrc costruito, la possibilila di

renderc in esso piccolissimi gli atlrili, e la conscgucnle durcvolczza del niec-

canismo saranno circostanze che non potranno non essere convenientemente

apprezzatc , c chc varranno a farci ira pochi anni amniirarc ncgli orologi da

torrc un'invenzione, cbe, nala nella inenle del somnio filosol'o Toscano , ag-

giunge una gemma alia corona onde per tanti tiloli frcgiarono unaninii quel

Genio i doUi di tutte le Nazioni incivilite.

ricade in qucUo del Galilei e che potrebbe dirsi una niodilicazione di quesl'ulliino, ove il

inedcsimo fosse statu gia nolo. Lo stesso signer Kohlscliilter mi avverliva di cw nell' ocea-

sione cb' io lo incaricai d'eseguire il modello dianzi accennato, e non credo di dovcr ta-

ccre qucsto fatto, che cerlamentc ridonda a sua lode.
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SE GLI AIUBI DEL MEDIO EVO ABBIANO AVUTA QUALCOE INFLUENZA

SUI PRIMORDJ DELLA MODERNA LETTERATURA.

MEMORU O

Dl

ANDREA ZAMBELLI

Letta nrir aduuanza 20 lu<jlio 1854-

JCra gli antichi e fra i moderni, sotio il freddo cielo del nord e sotto quello

splendido e sereno del mezzodi, neH'oriente c neiroccidenle, ogni lelteralura,

ogni civilta ebbe principio dalla poesia. II quale fatto, di cui le storic ci som-

ininistrano lante leslimonianzc , trova una sufliclente spiegazione nella stessa

natura uniana. L' indefinita tcndcnza di essa , che nell' ignoranza delle prime

eta conipensava il difetto del raziocinio col soverchio deli' imaginazione , a

line di appagare in qualche guisa gli intemperanti desiderj dell' intellelto ; uii

maggior bisogno di spandcrsi in quelle menli , in quci cuori , non per anco

liallenuli dai Ireddi caleoli dell' esperienza
;

passioni c fanlasic , die senza il

freno d'un'educata ragione, per cio stesso non conoscevano aleun confine; e

la conseguenle disposizione ad una cieca fede , a crearsi un idolo
,
quale si

fosse , ad amarlo , a pregiarlo , come cosa santa , c ben anco ad ingrandirne

la reallii con fantasliche illusioni ; tutti quest! motivi conlribuirono a render

() Conliniia/.ionc della precedente. Vedi pag. 147.
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poi'lioa la giovciitii ilei popoli
,
quando cssi , iiscili da una selvaguia o imbar-

barila ela, fecero i primi passi nella via dell'incivilimcnto o del risoigimeiiio.

Quindi avvenne che 1' India non ebbe scritture piu anliclie dcgli inni die si

leggono nci Vcdas , e dc' suoi sacri poemi
;

quindi nei prisclii sccoli ascolt6

TArabia il caiilo de' suoi pocli , la Scandinavia e la Germania quello degli

Scaldi e dei Bardi; quindi Esiodo ed Onicro, Livio Andionico, Nevio ed Ennio

furono i predeccssori delle leltere greclie c laline. Nc allrimcnli accadde quando

principiarono a diradarsi Ic tencbre del medio evo e vi spunlarono i primi

raggi della ci villa moderna. Lc lingue spagnuola, francese ed ilaliana quali piu

lontani seriltori vantar polrebbero che il romanziere del Cid, i trovatori della

Pmvcnza c di Sicilia? Che piu? Le favole, le leggende dctrantichita c dei se-

coli di mezzo , dove Irovarono si gran pascolo la pocsia greca e la lalina e

quclla dci moderni , non crano esse in gran parte il fruUo delle superstiziose

tradizioni c delle ubbie popolari? In codesti ,tempi, pieni di religionc e di fan-

tasia, non che il rapsodo e il bardo c il trovatore, il popolo istesso era poeta.

La quale primitiva poesia non potea pur fare che non lenesse del cavalle-

resco , ne solo nel medio evo, si bene ancora in qualche modo ne' secoli an-

ticbi. Vedcmmo infalti ncUa precedenle Memoria, come la cavalleria, ncl senso

largo di questa paroia e quando si voglia intendere per essa una elevatczza

di sensi gcnerosi e magnanimi , onde il forte si assuma la difesa del debole

,

fu propria di ogni tempo che fosse intermedio fra la salvatichezza in cui gli

urgent! bisogni della vita assorbono lulli gli allri , e fra la civilta che per se

medcsima guarenlisce abbastanza il cittadino; propria delle eta eroiche e se-

mibarbare, nelle quali la protezione d'un valoroso, che ami le grand! imprese

e i fatt! straordinarj , salva gli imbell! dalle prepolenze allrui. Or come non

v! avrebb' essa inspirat! ! poeti , i quali
,
per la nalura istessa dell' arte loro

,

vanno presi a tutto cio che sia magnanimo e gentile e vi trovano ampia ma-

teria di leggiadre invenzioni e di commoventi fantasie? Favolose insieme e ca-

vallereschc sono le geste, celebrate dal Ramayana e dal Mahabarata, dall'Edda

e dai Nibelunghi; cavalleresco c Giasone , cavallcresco Ercolc e Teseo , i piii

antichi eroi della greca poesia •, cavalleresco Pirro
,
quel generoso ncmico dei

Bomani , il quale inspiro ! ruvidi ma sublimi vers! di Ennio (1).

Ma , d' altra parte , la poesia non poteva essere veramente cavalleresca ,
se

non (juando vi fosse vera cavalleria, cioe a dire, quale apparve nei secoli di

(I) Le parole ehe il Tasso metle in bocca a Goffredo, il fiore doi cavalieri << Guerreggi3

in Asia e non vi cambio o merco •• somiglian quelle di Pirro « Non cauponanles belUirn

,

sed beiligeranles. >
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mezzo
,

quale io la dcscrissi iiella preilella Memoria. Possono bensi gli eroi

degli antiflii poomi grcci c lalini
,
possono i gucrrieri , cantali gia nelle fore-

ste scantlinave c germaiiiclic
,

pareggiarsi a quelli dci Irovalori nel segnalato

valore e neila inconcussa rortezza deiranimo chc vince ogni piii ardua prova;

ne ieggiam pure lalvolla qualche uinano c liheialc escmpio: ma qucsto era

piulloslo un' ececzioiic clie una regola scguita; c, gencraimente |)arIando, co-

desli prodi del tempo anlico erano ben lungi dal rapprcscntarci un complesso

di forli e generosi sensi , di niagnauimc e genlili virlii che fosse una profes-

sione di fedc, qiiolla insomma die si trova nei cavallieri del medio evo, quando

appunio la eavalleria nelle varie sue class! , o che religiosa o chc mililare o

galante fosse, divenne un istilulo , un sislema. Mollo meno vi troviamo quel-

r amore fanlastico ma Iccito e caste , anzi spirituale , e direm pure pieno di

sotligliezze e di rafTinatezze, clie divenne un elemenlo nei ronianzi cavallcre-

sehi di Spagna c di Provenza. Sensuali erano per I'ordinario gli anlichi amanti.

sensuali i poeli, in sine quelle elclte anime di Anacreonte c di CaluUo, di En-

ripidc e di Virgilio. Ora la moderna eavalleria, che tanto prevp.ie all' anlica, e

che doveva in pii'i nobil guisa inspirarne gli ingegni, ebbe origine dagli Arabi,

come precedentemente si dimoslro", i quali inollre fin dai remoli tempi aveano

avuta una consenziente poesia. Insegnarono quella agli Spagnuoli, ai Proven-

zali, per le ragioni gia dichiarate. Non e dunque da stupire, che ad essi inse-

gnassero ancor quesla.

La lingua araba
,

parlata allora dagli Spagnuoli JHOzarafc/ al pari della pro-

pria
, c studiala piii che la latina : lo scrivere chc faceano le due nazioni, e

imperantc e soggetta, Tuna nell'idioma dell'altra: le intime e frequenti comu-

nicazioni dei popoli della Spagna eon quelli della Provenza, promosse e man-

tenule dalle parenlele francesi dei re crisliani di chc dissi allrovc, dal eom-

mcrcio e dalle guerre istesse tra principi c genti di opposto rito, ma che pure

stimavansi a vicenda ; comunicazioni cresciutc ancor piii dojio I' unione delle

sovranitii di Calalogna e di Provenza nella persona di Raimondo Berlingliieri

,

Contc di Barcellona , il (|uale porlo nel mczzodi della Francia lo spirito caval-

leresco e la letleralura degli Arabi: I'essere le arabe scritture a que' tempi ri-

cereate e sludiate da quanti amavano e i scvcri e gli ameni sludj , di cui , se

pur liinie alcuno aver poleasi , non da altri veniva che dall'Arabia: eceo le

niolteplici vie, quali dirette quali indirellc , ma erticaci tulte , onde T alito

arabo ravvivo la Francia meridionale , capacc anch' essa delle soavi inspira-

zioni , delle impression! profonde e delle fantasliche idee , cui seconda ed al-

fina un caldo eliina , un eiel puro c serciio , un' animala natura. Come si po-

trcbbe, non che pensare, imagiuarc lampoco che cio non avvenisse? Quindi
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si inlroilussc fi"v codcsti popoli la cavalleria; quimli eon cssa la civill;i
, oon

I'ssa la pocsia.

So a tanlo corrispondcnze ed ai loro naliirali elTetli , dimoslrali evideate-

menle da Sismondi (1), da Fauriel (2) c da Viardot (3), si avesse fatta maggiore

alienzionc, non sarebbeio slati alcuni cosi renitcnti di concedere quel inerito

a^li Arab!. Non avrebbe detto il doltissimo Ilccren, die 1' influenza doi Mori di

Spagna non pole gran fatlo dilalarsi fra i Cristiani per la diversitu della lingua

e della rcligione c per 1' esserne slati troppo disgiunli i piecoli regni (4); ne

Sehlegel (5) , di eni pure rispctlo la chiara doUrina , avrebbe posia in dubbio

(|ueir influenza sulla lelteratura provenzale
,
perclie , come alTcrma , vi si op-

poneva I'inlolleranza rcligiosa degli Spagnuoli. Egli allribuisce loro (juel fana-

tico odio , che si Hero e pertinace apparve sollo 11 regno del Ire Filippi : ma

la sloria non ci mostra una sifTalta avversione quando i due cult! si divide-

vano il doniinio delle Spagne
,
quando gli Arabi conservavano lultavia la loro

superiorita lelleraria e scientifica. Pino al tempo di Alfonso X, re di Casliglia,

il quale sperimento anch'egli la musulmana ospilalita, non v' ha regno, dove

non si vegga qualelie principe cristiano fuggilivo alia cortc di un re Moro

,

qualche principe Moro fuggilivo alia corle di un re crisliano. Parimente
,

per

lo spazio di cento cinquant' anni , eransi veduli alia corte dei due Ruggeri e

dei due Guglielmi di Sicilia , siccome appresso a quella di Federico 11 di Sve-

via . i cortigiani arabi mescolarsi ai cortigiani d' Italia , c scelti fra i Saraeeni

i giudici di tuttc le provincie delle due Sicilie .« La nicscolanza dell' una col-

P altra nazione , dice Sismondi (6) , fu intima in tutto il mezzodi dell' Europa
,

ainieno per cinque secoli ".

Ne cio dee farci maraviglia. Nel tempo ehc i Maomcltani erano ancora po-

lenti in Ispagna , e tencvano tuttavia il campo nelle lettere e nelle scienze

,

I'araba gentilezza destava in sino fra i ncmici una generale simpatia, e troppo

prcvaleva il sapere degli Arabi perchc i Cristiani medcsimi ne potessero far

senza: dirozzali da quclli i popoli dell'oceidente, conlinuavano nel medio evo

ad averne mcstieri per togliersi alTalto di dosso la ruggine delle elii grosse

,

per mezzo a cui erano si lungamente passati. Gli stessi guerrieri della Croce
,

clie conlro i musulmani combalterono in Orienle tante baltaglie, quelli stessi

(1) Hisloiie ik la litteratnre dii Midi de I'Europe, T. I, oli. troisieme.

(2) Hisloiiu (/t la poisie provencale ^ T. I e III.

(5) llisloire de.i Ai'abes el des Morex d' Espafjnc , T. II, p. 184, et suiv.

(4) Essai sur les Crohades , pag. 120-21.

(ii) In un Opuscolo, pubblicato nel 1818 : Sulla limina e la lelteratitra prmeiizalv.

(6) IHiluire df la lilteratiire da Midi de I'Europe, T. I
, p. 101-102.
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lie portavano in Europa un' improssionc , la quale non era di odio soltanto

,

ma con qualclie nicscolanza di slima e di quasi involontario alTctto, come di-

moslrano Ic noslrc anliciic novellc e poesic. Ma poiclie venne nicno in Europa

I'araba signoria e insieme con cssa sc nc spcnsc la scicnlifica niaggioraiiza

,

e principi e popoli ne dimenticarono la ricevuta influenza e piu non videro

nei Maomcllani die i ncmici del nonie cristiano. Perseguitaronii, cacciaronii

i re di Spagna , divcnuli polcnlissimi ; ne aecrcbbcro 1' abliominio le rnen-

zogne sulla prelcsa ignoranza maomctlana, spacciatc dai Grcci, i quali fuggi-

rono dinanzi al formidabile conquislatoie di Costanlinopoli: ed anclic a' nostri

giorni, in tanla luce di sloriche doUrine, appcna ciie basti la voce di qualcbe

iinparziaic scriUorc a far comprcndcre cbc questa nostra civilla dovelte ai

musulmani in eta lontanc non poca parte del suo risorgimcnto (1). Chi non

erode il beneficio, chi lo ignora; ma la storia die narra la caduta dei regni e

dei popoli , nc regislra e conserva ben anco le opcre seguite nei trascorsi

lenqii, e ne rammcnta i merili a chi voglia pur consultarla.

I fatti insomnia rimangono a schiarimento del vero; ne i falti slorici soltanto,

ma le poesie spagnuole, provenzali ed altre del medio cvo fan certa fede di cio

che debhono agli Arabi i primordj della moderna civilta e letteralura. Vedemnio

nell'anleccdenle Memoria, che cosa fossero Ic cassidi, Ic (jazzelle, i divanij le

maniere, onde poetaronogli Arabi insino dai tempi antichissimi,ma singolarmenle

sullc rive deU'Ebro e del Tago, nientre vi duro la loro potenza. Erano, come si

disse, odi, s'.rofc, pocmi e romanzi in onore d'un croe o d'una donna amata

,

allegoric, dialoghi poetici, novclle, satire e canli funebri. Tali inl'atti io trovai

codesle poesie ndla Crestomazia araba di Silveslro de Sacy; tali nei Trattalo

sulla pocsia orientate di Jones; tali n^WAntologia araba di llumhert. Or che

altro ci olTrc la priniitiva poesia spagnuola, Ira il sccolo undceimo e il decimo-

quinto, se non quc'brevi componinienli lirici, galanti , satirici, cavallereschi,

que' racconti o poetici o misti di prose e di versi , in cui si descrivono o si

cantano le geslc e i meniorabili falti d'uua nazione, la quale tanto opro con-

tro i Mori e pur anco tanto ne appresc , ed altresi lungamenle appresso tanti

vcstigj arabi ritenne nella propria lingua, nelle ardenli passioni, nei fantaslici

ed allegorici concetti? Segnatamente dopo la presa di Toledo, falta nei 4085 da

Alfonso VI, re di Castiglia, divenne qucsto ai nobili signori , istruili dai Moza-

rabi, un onorato escrcizio. Decadcva oramai per la prevalenza dclle armi cri-

sliane la doniinazione dcgli Arabi; ma non per cio crane decaduta la lore

(I) Cio pur dice il Muralori nella Dissert. XLIV. /tnliq. Medii ,'Evi.
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letteraria influenza: TolcdOj git\ rilornata spagnuola quanto al dominio, manle-

nevasi araha lultavia nolle lellere c nclle scienze. Come si legge nelia liaccolta,

elie ne feoe Don Tonniiaso Sanchez (1), o quadernali o stanze scrivcano a!

modo arabico i pocli spagnuoli ; scrivcano ronianze sloriciie, paslorali, more-

sche
,
pareccliic dclle quali , tradoUe o imitate in varie eta e in varj paesi ed

alternate da nuisicali slromenli, furono sempre con tanlo diletto udite e il sono

tuttora sui tealri; anchc poemi scrivcano, non gia quali si leggono nolle lin-

sue di Omero e di Virgilio, ma sul tenore di qucUi di Selianfari e di Motcnabbi,

tradoUi e commentati da Sacy. Sono piultosto raccoltc di slrofc o romanze o

romaticeros, come si cliiamano in Ispagna, racconli poctici dclle gloriose azioni

d'un eroe, d'un caballero, d'un campeador, pur sempre amalo da una donna

e innamoralo anch'egli al pari d'un gucrriero deirArabia, chc non un vcro

poema : e tale iroviamo il celebre Romangero del Cid , di quel condoltier di

Ventura, clie cbbe tutle le virtii e lulli 1 vizj dcgli allri suoi pari, di quel va-

loroso clie vendette ora ai Musulmani, ora ai Cristiani I'invilta sua spada (2);

ma I' imaginazione d' uu popolo , scosso da tante e si segnalale imprese,

ne face , siccome di parecchi altri avvenne , un paladino , il cui nome risve-

glia lulte le mcmorie della cavalleria, un eroe pojiolare, un Orlando, un Artii:

tradizioni clie poi nelle niani di qual si fosse il sue poeta divennero un poema,

anzi un romanzo o una collezione di romanzi che vogliam dirla , ma certo la

pill anlica poesia spagnuola. Simile a codeslo ignoto romanziere fu quello che

canto Fernando Gonzales ; simile ad essi Segura de Astorga nel suo slrano

poema di Alessandro, poema piii moresco che greco", simili parecchi altri, che,

come ben dice Andres (3) , « poetavano in que' regni , conquistati dagli Spa-

gnuoli , dove prima dominavano gli Arabi, e pieni dei loro studj. » Come non

avrebbero preso ad imitarli? Educati nell'araba lettcralura, celebravano i loro

eroi non altrimenti che i loro maestri avean gia fallo dei piu celebri Califfi

,

dei Soldani e dei Visiri.

Ma piu ancora li imitarono i Provenzali , di piu vivo ed apprendente inge-

gno, e che, come si vide, ebbero cogli Spagnuoli e cogli Arabi si lunga e mol-

tiplice corrispondenza. Ne presero l' uso delle odi e delle strofe nelle canzoni

(1) Assai lodata dall'Andres: Dell'orirjine e dei progress! d'ugiti U'tteratiira : T. 1, p. 278

e scguenti. — Vedi anclie : Rumanze slorhhe e moresclie , tradolle da Pieiro Monti con

prefaziono e note.

(% V. Viardol: Hisloire des /Iruhcs et des Mures d'Espngne, T. I, p. 248-49 in nola.

(3) Dell'originu e dei prngrcssi d'ogiii lelleratura, T. 1, pag. 277 e .seguenti : Vedi anclie

Sisniondi : Dn la litlerature du Midi de ['Europe^ T. Ill, cliap. XXlll et suivans.
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c nclle colibole, Ic quali poi in Fiancia si chiamarono couplet, simili alle cas-

sidi e alle gazzelle per forma die le piu Icggiadre fra quelle parevano al Sis-

inondi altrellanlc traduzioni di qiicste (1), cd una inspirazionc araba al co-

sciiMizioso Fauriel (2) : nc lolsero i roinanzi in prosa , a cui si frammcitevano

lunglic scrie di versi da essere cantali , siccome nel roinanzo di Aucassin, ri-

portalo da Fauriel (3) ; la quale araba usanza si scorge non pure in silTatti

racconti, ma sibbonc nclle sloric islcsso, come abbiamo da Conde: le novelle

chc ricordano quelle di Abu Navas, di Alscbancari c di Alhabarat, lullimo dei

quali era pure del regio sangue dcgli Abassidi , come ci informa Casiri (4); le

Mille ed una Nolle, rese oramai popolari da tanle traduzioni; le favole dell'in-

diano Ridpai , o di Calilo c Dimna, .< il cui gusto , dice Andres , si sparse in

Europa per mezzo dcgli Arabi e degli Spagnuoli (5)." Erano (juelli die in Pro-

venza e in Francia si chiamarono Fabliaux; nei quali o che fossero 1' opera

d'un Troubadour o di un Trouvcre, o Provcnzali o Francesi, ollre una curiosa

pillura dei costunii di quel tempo, si Irovano non poclii arabi ricordi, i quali

appajono allresi in alcunc Novelle anliche e nel Boccaccio, die bevclte au-

di' egli non poco a quella fonle (6). II racconto provenzalc del re e dei selte

savj, gli ammaestramenti d'un padre al ficjUuolo^ in cui la piii alia ragione si

nasconde talvolta sotto le piu ingenue forme della finzione, furono, al dire di

Fauriel (7), al quale ne debbo la nolizia , traduzioni dall' arabo o in latino o

ia provenzale , fatte Ira il secolo duodecimo e il decimoterzo. Di somiglianli

io stesso ne vidi nei favolosi ma pure assai niorali e istrullivi racconti del

Solivan el Moth, ovvero dei Confortl politici di Ibn Zafer, che il celebre Midiele

Amari ha fatli conoscere pel primo all' Italia.

Ne qui finiscono le imilazioni dall' arabo nei poeti di Provenza c della vec-

chia Francia. Parecchic altre ne addilano i dotti illustratori di essi. Uarbre

des ballailles, le Rosier des guerres dcUa prisca lettcratura francese fanno ri-

sovvenire a Viardol (8) i litoli allegoric! delle narrazioni arabe, il titolo di Vesle

ricamalUj con cui Al Kalyh denomino la sua Stoiia dei Califfi di Cordova, il

(1) De la litleralure dti Midi de l' Europe, T. I, pag. 96.

(2) Jlistoire dc la poesie provencate, T. Ill, pag. 253.

(3) Ibidem, pag. 183 ct suiv.

(4) Dibliotheca ./rabico-IIispana. Vedi anche Andres: DM' origine , ec. T. I, pag. 504.

(5) Jbidem.

(6) Vedi Sismondi : Hialoire de la litteratare da Midi de t'Eirope, T. I, pag. 317.

(7) Hialoire de la poesie provencale, T. Ill, p. 338.

(8) Histoire des Arabes et des Mores d'Espaijne, T. II, pag. 190, in nola.
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litolo di Spleudore della mezza luna, onde lo stesso autore insigni quella dri

re di Granata. Gli enli misleriosi, gli animali magici, i papagalli maravigliosi,

lo allegoric d' ogni manicra sono eomuni agli Aral)i e ai Provenzali , sccoiido

ci affernia Villomain (1). Sc diuloglii poclici c lenzoni componeano i Trovatori,

c dl argute c, dircin pure, lalor anco licenziose, ne ebbero di simili, anzi di

piu colle e delicate, siccome di piu civili pcrsone, gli Arabi del tempo anlico.

Lc conlesc ora fra due pocli, ora fra un pocla e la sua amante, ora sulla vita

d' uu croe, e simili allrc, mcutovale da Villcmain (2) c da Fauricl (3) non so-

migliano forse quelle di Salalieddin c di Tageddin, quella di Abu Jahia, llglio

del re di Toledo , e di Al-Molemed re di Cordova , ricordate nella Biblioteca

orientate di llcrbclol c ncUa Arabieo-IIispana del Casiri? (4). Uguale ne e a un

di presso la forma; uguale il tenia. Cio pure asscrisee I'Andres; cio i due cilali

scritlori. Anchc ncWAntologia Araba di Humbert io ne trovai alcune , somi-

gliantissimc a quelle clic si leggono nella classica Raecolla di Raynouard.

Un' allra analogia scnibra cvidenlc a Villcmain nci canti funebri degli Arabi

,

imitali da Bcllramc del Bormio, quando pianse la niorte del giovine Enrico d'ln-

gbilterra che egli aveva armalo contro il proprio padre (5) ; ed evidentissima

parve a me pure nclle elcgic arabe, riportatc da Jones (6) e dal detto llumberl,

da cui ritraggono quelle dei Provenzali: un'allra ne scorgiamo nelle satire, in

cui fecero anlicanicnte cgual prova e i poemi arabi di Gerir c deU'Ilamassa e

il persiano Ferdusi , messi in luce da esso Jones (7) , e posteriormente Pictro

d'Alvcrnia e Pietro Cardinal in Provenza (8). Cos! gli uni come gli altri invei-

scono con simil ira e melro contro la corruzione del loro tempo. Gli Emiri , i

Soldani da una parte, dall'altra i perseculori degli Albigesi e la Corle di Roma

sono I'oggetto delle mordaci, diverse, ma consenzienti e cavalleresche invel-

tive. In breve, basta aprire le relative; collczioni di Sacy, di Jones, di Humbert

e quella di Raynouard per disccrnervi ad ogni tratto
,
qualunque ne fosse il

componimcnto e il soggetto , codesle somiglianze , codesti ricordi. Fauricl vi

trova in sino una quantita di parole e di locuzioni arabe, le quali fanno aperta

(1) Cours de litlerature fiaiiraisc , looon qualricme.

(2) Ibidem, leeon troisieme el qualriecne.

(3) Ibidem, T. Ill, pag. 336.

(4) T. I, pag. 126.

(5) Coins d" titleriitarc francaisc ^ lecon qiialrieiue.

(6) Traile sur la pohie orientate, T. II, pag. 196.

(7) Ibidem
, pag. 280.

(8) Vedi Raynouard : Pierre Cardinal. — Fauriel : Ilistoire de la pohie provcncair,

T. II, pag. 198.
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fede d' un egual modo di pcnsare e di scnlirc. Pictro Cardinal, meiilovato

poc'anzi, non dubila di csclamarc, clic vorrcbbe avcre il coraggio di un Tar-

taro e ii bel dire d' un Sniaeono.

Clie piu ? I giiiliiiri, i cantoii dei pocli, pur seinpru d' uii f;rado inferiore,

codestc cronaclie vivcnli , clic rallegravano le nojose nolli dci feudalarj e dclle

dame nei caslelli, e le mensc dellc corli, simili anch'cssi non mcno dcgli au-

lori loro a ([uclii di Spagna, i quali . conie dice il Casiri (1), « cantavano le

nozze delle liglic del Cid, e ncl secolo undceimo c ncl scguente trovavansi in

ogni festa, nei palazzi, nelle pubblichc piazzc e negli alrii dclle chiese, » non

aveau forse un'originc araba? « Come i trovatori di alto affare non andavano

niai senza giullari, anclic i pocti arabi c del dcserlo e di Spagna avcvano i

loro raouis die nc canlavano le poesie e di bocca in bocca le Iramaudavano",

dice Fauriel (2)-, e soggiuuge : " avcre i Provcnzali imitalo da qucsli insino il

violino a tre eorde, con cui accompagnavano il canto e al quale pur davano

un nome, preso dagii Arabi (3) ". E cosi pure, non altrimcnti che nelle corti pro-

vcnzali conteudcvasi c decidcvasi sopra gli amorosi e bizzarri problenii dclla

f/aja scienza, assai prima ebbcro per uso di raccogliersi gli Arabi nelle tende.

nelle reggie, nelle assemblee dclla Siria, di Cordova e della ridcnte Andalusia

per contendervi e decidcrvi sui varj casi d'amore, i quali, ben piu clie nella

realta, esistevano nelle loro fantastiche nienli. Ogni litolo, ogni tenia, ogni co-

stume poetico in somma, o clie di Spagna o di Provenza fosse, in queste eta,

che andiamo esaminando, ci ricorda I'influcnza musulmana.

Se bene, a che dico io di Spagna o di Provenza? Ncl tempo, di cui parlia-

ino, cioe prima che fosse sorta la lingua castigliana, non crano forse trovatori

del pari e Spagnuoli e Provcnzali? Catalano e liniosino non era forse allora

lutl'uno? Sia jicrche in que' primordj delle linguc volgari, le ((uali tra il secolo

undceimo e il duodecimo coniinciavano a sorgere sui vesligj della laliua, giu

guasta e imbarbarita dai dominj di slraniere nazioni, lo spagnuolo, il francese

e i'ilaliano, figli d'una slessa madre, non erano per anco separali, come al di

d'oggi, dai relativi progressi che fecer dappoi ; sia per le frcquenti, anzi con-

tinue comunicazioni tra la Spagna e la Francia meridionale, comunicazioni di

priucipi, di cavallieri, di scienziati e pocti, di Crisliani con Arabi; sia perchc,

mediante i dotti ebrei di quel tempo ed i Mozarabi, cosi gli Spagnuoli come i

Francesi meridional! educavansi alle scuole arabe e ne parlavauo Tldioma al

(1) Bibliollicca Jrahico-IFisjiaiw.

(2) Jlisluire dc la poeo'e provt'iicalr . T. Ill
,
pag. 530.

(3) Ibidem, pag. 559-40.
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l)ari del propiio , come anche altrove si dimoslro; fatto sta, die la lingua pro-

venzalc o limosina , la lingua d' occo
,
parlavasi non solo nel mezzodi della

Francia , ma, salvo qualclic leggieia dilTerenza di dialetlo, ben anco nella Ca-

talogna, nclla Navana, neirAiagoiia , e insino nel paese di Valcnza , dove fu

recala da Giacomo I con la conquisla. Lo afferma Viardot (1). Uno storico spa-

gnolo, Gaspare Ercolano (2), citato da Romey, aggiunge, essere slala la lingua

limosina una dclle Ire lingue maestre di Spagna e la piu generale di tulle, per-

clie infalli stendevasi pure a quella parte di Francia die gia si cliiamo Gallia

(jolica, ai popoli della quale gll Arabi dettero poi il nome di Franclii, ed erano

i Catalan! e gli abilanli del Rossiglione e della Linguadocca, riuniti ab anlico

in un medesimo Stato, in cui anche si mantennero fino ai tempi del cardinale

Richelieu. Soprappiii , PAiidres , il Bastero e la Curde Sainle-Palaye, il prinio

raccoglitore delle poesie provenzali , autorevole luUavia dopo la piii recenle

collezione di Raynouard, propendono a credere spagnuola in origine la lingua

provenzale, e che anzi i Catalan! I'abbiano comunicataai Provenzali. Lo slesso

Viardot (3) ne sospetta. «Forse, egli dice, la lingua provenzale poetica ebbe

Torigine di lii dai Pirenei, giacche i Catalani , nel loro famoso Proclania Cat-

tolico , ricordavano al re di Spagna , die i loro antenati fiirono i primi padri

della poesia volijare. " Anche Villemain la chiania indifferentemente limosina,

provenzale, calalana (4). Per le quali ragioni Uitte non c da maravigliare, che

fra i poeli chiamali provenzali , le cui opere furono raccolte da Sainle-Palaye

e da Raynouard, si trovi un numcro considerabile di Catalani, i quali sono

Mataplana, Bergheden, Montaner, Martorell , Mosen-Jordi , i quattro March ed

altri; e, pcrciocche la poesia in codesta eta cavallcresca era coltivata dai ca-

vallieri, anzi era un' arte al tutto cavalleresea
,
quasi un passaggio alia caval-

Icria , non e da stupire tampoco, che ncU'Aragona, dove, come diss! poc'anzi,

parlavasi il provenzale, si annoverino fra codesti poeli parecdii re di quel

paese, Alfonso 1, Pielro 1, Pietro 111, Giovanni I, da ultimo Giacomo il Con-

quislalore. E convien dire inollre, che la lor corle fosse reputala la culla della

gaja seienza, come infalli chiamavasi allora la piu bella delle arli, se trovalori

c giuUari, di qualunque nazione , avevano per regola di visitarla nei loro

viaggi.

(1) Ilistoiru des Arabes el des Mores d'E-nuKjiw, 1. II, pag. 187-88.

(2) llisloviu de FalenrAa.

(3) Ilisloin' des Arabes et des Mores d'Espagne, T. II, p. 188.

(4) Cours de lillinilurc fratiQiiise, levon troisieine.
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Per taiito in quesio proposilo s'intcndc detto dcgli Spagnuoli ci6 che si dice

del Provcnzali; e per converso: avevano quasi comunc ii linguaggio; comune

avcvano la poesia in quol piimo sorgere di cssa: gli uni c gii ailri rajjprescro

dagli Arabi.

Ne apprescro anchc la rima ? In cio sono divise le opinioni dei doUi. Chi lo

erode senz'altro; clii apertamcnte lo nega ; chi soltanlo nc dultila e riniane in

Cra due. Diro dunque ancli'io in buona eoscicnza quel che ne penso. ^on nego

al Pelrarua , al Varclii, al Muralori (<), avcrc avuli e Greei c Lalini , in sino

dai renioti tempi , i versi o nuineri ritmici , in cui non s'aveva rlguardo ne

a pii'di iunglii o brevi , nc a cesurc, nc ad alcuna prosodia in soninia , come
si us6 nei versi o numeri mclrici , ma solo al numcro delle sillabc. Tali erano

quelli elie Salurnii c Fescennini cliianiaronsi , i quali in cerla guisa ricordano

i noslri. Ma die da codeslo sciollo , benche armonico vcrseggiare , sciollo e

int'omposlo del pari c nel licenzioso tenia e nella forma, dcrivassero Jc mo-
dernc rime, io slcnlo a crederlo; mollo ineno so indurmi a pensarc che cjuclle

fossero proprie della classica poesia greea e latina. Essa, che trovava il metro

nella sola disposizione delle parole , e con le regole metriche, oiid'era suseet-

tiva , creava un'armonia qual noi possiamo piii ammirare clic imilare , non

avcva mcstieri dclia nostra rima. Se tulora la troviamo in qualche verso greco

latino, o fra eraistichi di esso, ci apparc anzi una menda, uno scorso di pen-

na , un certo nalurale islinto , una bizzarra novila, ehe non una bellczza a

proposilo pcnsala (2). Queila coinbinazione di accenti silJabici c di dcsincnzc

siniili , adollala oggidi dai pocti d'ogni nazione
,
perclic mancano appunlo di

queli'arle melrica degli anlichi , non prcse piede nella poesia latina fuorche

quando ne principio a decadere 1' eleganza , come avverte 11 Tiraboschi (3).

Alcune cantiehc , aicuni inni della jirimiliva Chicsa furono messi in rima, non

per altro , clie per renderli piii acconci c piii ricordcvoli al volgo , medianle

le material! consonanze , a cui esso naturalmenlc inclina ; e basta il leggerli

per rimancnie convinti. Ma le rime latino, come anche dicoiio c I'Andros (4;,

e Viardol (51, non si trovano usate con frcqucnza , con ordino stabile e con

(1) Vcdi A nliqiiltatcs Medii /Eoi ^ dissertalio quadragcsima
,
pag. 703; dove sono |nii<!

allegati i passi coirispunilenti dcgli altri duu.

(2) " Era pioocllo dolla poesia melrica latina lo scliivarc lo dusinciizc siniili: » dico

Marzolo ne' suoi Monuiiienli slorici ^ rivelatt daW aiialhi dellu parula ; c allega 1' aulorKa

di Scrvio, die lalora biasiiiia quelle nell' Enciile. Vcdi (lag. S.jo.

(3) Slorin della k'tleraluva ilalinna. Lib. IV, <'ap. IV.

(4) DeWorigiiie ^ eve. T. I., pag. 306.

(5) Hisloire dea Jrutjcs. el des Mures d' E^ipagne , T. II, pag. 19^2.
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uno scopo lollprario, cioe ridolle a sistema
,
prima del secolo undecimo ; non

prima del duodecimo ebbero forma regolare i versi Leonini: « la rima , dice

Marzolo, non divennc clcmento inlegrantc delta poesia fuorclie nei bassi tempi

della lalinilii (1): it clie e quanto a dire , che i poemi religiosi di quel tempo,

SI degeneri da quell! di Virgilio e di Ovidio che a compensariic il dil'ello abbi-

sognavasi della rima, non sono antcriori ai primi saggi dei trovalori spagnuoli

e francesi , e mollo meno il sono alia nolizia dei libri arabi nel crisliano oc-

cidente. Ora , la lingua araba , sin da quando comincio ad averc clii poetasse

e scrivesse con essa, mai sempre ebbe per costume di dire in rima, pcrche
,

come ci insegnano i conoscitori di queslo idioma , segnatamenle Alvaro cor-

dovese (2), lo ricliicde la di lei slessa nalura. « La rima, dice Andres (3), era

talmenle in uso tra gli Arabi fino dai piii antichi tempi che anche negli scritli

prosaici si vede frequentemente adoperala. Nclla Biblioteca dell'Escuriale, cgli

soggiunge , si trovano molti arabici dizionarj , nei quaii non si debbono cer-

care Ic parole, come si usa comuncnicnte in simili libri, nclle letterc iniziali,

ma si bene nelle finali; perciocche tanlo e il dilelto che si prcndono gli Arabi

della rima , die piu lianno in pensiero la desinenza e le ultime leltere delle

parole che non quelle eon cui cominciano. » 11 medesimo dice Viardot (4). In

sino alia severa storia , come abbiamo da Conde , franimetteano le rime ; ed

anche il Corano ne abbonda.

Qual niaraviglia perlanto , che gli Arabi ,
insegnatori di tante cose in code-

sta eta, la quale in tutto I'occidente era quella del ferro; gli Arabi, il cui lin-

guaggio parlavasl c scrivcasi al pari del proprio dagli Spagnuoli , anzi da

chiunque coltivasse allora alcuna scienza, alcuna liberalc disciplina, induces-

sero pure col proprio esempio i poeti e latini e volgari ad usar com' essi la

rima? Non solo Andres e Viardot, i quali vcramente troppo a quelli concesse-

ro, ma e Monsignore Uezio (5) che pecco nel conlrario , e il Massieu e il Qua-

drio e Sismondi e Jones e il coscienzioso Fauriel (6) non dubitano di affermare

che la rima e dovuta agli Arabi. Lo stesso dotlissimo Muralori inclina a cre-

dere che da loro I'apprendessero i poeti siciliani
,
quelli che furon gk'i primi

,

come dice Petrarca. Vero e, nol nego, che monoritme erano le poesie arabe

,

(1) Ibidem, pag. 336.

(2) Juxta quod liiiguw ipahis requirit idioma, egli dice nel suo Indiculum luminosum.

(3) Ibidem, T. I, pag, 312.

(4) Ibidem /t. 11, pag. 192.

(5) Ex Arabibus, egli dice, versuum simili sono concludendorum arlem accepimxn.

(6) Histoire de la poesie proveiifale, T. Ill, pag. 235.
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secondo ci inforiiiano c Saey (1), c Casiri (2), e Jones (3) e Viardol (4), il quale

anzi, in cio sevcro abbasUuiza, riniprovcra il Sismondi di aver loro altri-

buile le rime incrocialc oiie inlrodussero i Provcnzali. La liina unica, alle volte

solo assonante , raddoppiata e soslcnula per una scric di vcrsi , lalor anco

durante un inliero componimento, era quella die usarono gli Arabi: e per cio

appunlo (tanlo (• vero, csscrnc da t-ssi e non da altri derivalo Tuso!) le prime

poesie spagnuolc, il liomanvero del Cid , I'Alcssandro di Juan Lorenzo Segura

de Astorga , Ic romanze di Gonzalo di Rcrcco e dcUArciprele dc llita crano

anch'esse, quali assonant!
,
quali monoritnie , come anche il furono i vecelii

poenii francesi del dceinioterzo e decimo(iuarto secolo, la Canzone di Orlan-

do, llerta dai (jrandi piedi, c simili altri. Viardol (5) in un' Appcndice dclla sua

Storia dcgli Arabi c dei Mori di Spagna, piu volte citala, rijjorta jjarecchi

esempj di nionoritmi ora irregolari, ora regolari, talvolta assonanti, di antichi

poeli spagnuoli c provcnzali che manifestamentc ritraggono dalParaba jioesia.

quale cc la rappresenlano Casiri (6), Jones (7) e Saey (8), di sopra allcgali. I

Irovatori di Provenza presero poi ad incrociare con migliorc arlificio le rime;

ed altri appresso le perfezionarono, siccome fece appunlo il Pelrarca nel suo

inconiparabile Canzonicre. Ma e che percii) ? Dagli Arabi si riconosce il priinn

cscmpio , forse consenzicnte all' indole istessa della loro lingua; la quale . a

differenza delle modernc linguc occidentali che Iianno molte voci consonanli,

molti e svariati scnsi raccoglie in una parola , come avverle Jones , e come

fra gli altri dimoslrano il vocabolo lam, che c robbligata dcsinenza del poenia

di Schanfari tradotto e commentalo da Saey ^9), c il vocabolo ain di ben cin-

quanta significati, secondo ci informa Casiri (iO), e il quale in alcuni versi

arabi, da lui riferili, dove il poeta loda la bellezza della sua amanle . si ri-

l)roduce in ogni desinenza con un'arlc maravigliosa , confornie cgli stcsso ci

alTerma: « Arte, egli dice, che nial potrebbcsi tradurre in qualsiasi allro idioma. «

(1) ChresloriKtihie nrabe ^ T. ill
,
pag. 10.

(2) Bibliolhfca Arabico-Hapana , T. i
,
pag. 85.

(3) Traile de la /joc.sie orknlale^ Section premiere.

(4) Iliil. des yjrabe.i et (/c.v Mores d'EsiJuijne ^ T. II, pag. 19.). Veili aiKtlie Coiide nel

Prologo alia sua Sloria.

(5) Ibidem, T. 11, pag. 192-93.

(6) Ibidem.

(7) Traile de la poesie orientalc, section premiere.

(8) Ibidem.

(9) Chreslomathie arabe, T. ill
,
pnrj. 10.

(10) Dibimllieca .Jrabico-IIispana , T. I, pag. 83.
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I poeli occidental! a tnaiio a niano progredirono dietro quell' aiabo impulso

In somnia , all' Arabia il principio , alia Provenza ed all' Italia se ne deve il

progresso , conforme anchc avvennc di tante arti e scienze che 1' oiienlc

novo e r occidente perfeziono. Ne si dica , che anclie i Goti
,

quelli che nel

secolo quinto venneio dal nort a conquistare e dominaie, dove per breve, dove

per lungo tempo, 1' Italia elaSpagna, usarono ab antico ne' loro versi la rima.

Qualch'ella si fosse codesta lor barbara poesia, quali si fossero codesti versi,

codeste rime , che cerlo non poteano essere gran fatto armoniche ne attraenti,

certo e che i Goti, se ebbero signoria in questi paesi, gia non vi introdussero

ne scienze, ne lettere, ne arti, anzi dai soggiogati popoli apprescro quelle

che ai vinti insegnarono i Musulmani.

Ma, se gli Arabi col proprio esempio eccitarono e Spagnuoli e Provenzali a

far versi e a dire in rima; se insegnarono ad essi i temi, i tiloli, i modi poeti-

ci, trasfusero in loro anche lo spirito, il sentimento, le inlime qualita della

propria poesia? Quale influenza ebbero in cio; quale non v'cbbero? E come da

codesta poesia provenzale, imitatrice dell'araba, ebbero Porigine quelle di al-

tri popoli, segnatamente dell'italiana?

Sara questo il soggetto della seguente Memoria.
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Letta nolle adunanzc Jei j^iuriii i^ .igosto c 'i5 noveoibrc i854>

ijrii anliclii maestri solevano premunire da intempesliva presunzionc i mi-

gliori scolari, dicendo loro clie, ben lungi daH'avcr toccata la mela, essi avevano

appcna imparato a con-er raningo; perclie lo scuole altro non fanno e non

possono, clie insegnarci a studiare. Ma d'altra parte nessuno ignora come sia

antico e generate il lamento , die I'utilita delle scuole fu semprc scarsa ap-

punto perch6 non si curarono mai abbastanza d'insegnare ad apprendere: f

antica c pur troppo provata e Tasserzionc, clic veri sapienti divenlarono sem-

pre soltanto que' pochi ai quali fu possibile di rifare gli studi coll'ordine e col

metodo mancato alle scuole. Puo dirsi percio, che fu semprc riconosciuta iim-

portanza di studiare ordinatamcnte e col metodo piii appropriato; ed essersi

ainieno vagamente sentilo aitresi, che non dovrebbe stimarsi poco fruttuosa

una scuola dove per alcuni anni i giovinetti imparassero principalmente , o

fors'anchc unicamente, a studiare. Le scuole per altro vollero semprc sforzarsi

di addottrinare la giovcntu, anziche insegnarle come si acquisti veracemenlc

la dottrina: di che in diversi tempi furono diverse le cause; ma refletto ha

dovuto sempre essere, che gli allievi licenziati come abbastanza sapienti sen-

tisscro la necessita di ricominciar molti studi per giunger pure a saper qualche

cosa. A dire insomnia la verita, le scuole anziche insegnar a studiare (come

dicevano c forse credevano alcuni maestri), non di rado servirouo appena a

foriiirc notizia di quello che doveva studiarsi e sapersi.

Guardando alia storia delle scuole (non parlo soltanto di noi, ma general-

mcnte d'Europa) vediamo essersi variate col volger del tempo le cosi dcltc

inaleric dell'insegnamcnlo; ma rordine o il metodo d"insegnarlc esscr rimasto

presso a poco sempre lo stesso. Fcrse e vero aitresi, che spesse volte le scuole

accolsero e lenacemente persistettero a insegnar discipline disgiunte da ognl

publica utililii, od a respingerne altre giudicale necessarie. Nondimeno io credo

Vol. V. 32
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che quel famoso ego adolescenlulos existimo in seholis fieri stultissimos, se

pole dirsi una volla con verita rispclto alle cose inscgnatc, cento altre pole

ragioncvolmenle ripetcrsi rispetto al metodo con che s'insegnavano. E questo

dovetle naluralmente accadere: perciocch^ a far sentirc di quali sludi sarebbc

pill utile aver notizia, od e piii dannosa, piu incomoda, piii umilianle I'igno-

ranza, bastano la giornaliera espcrienza e 11 senso comune : ma Tinopportu-

nila di un nictodo si lascia scorgere soltanto da pochi dotali d'acuto ingegno

c abiluali a sottili meditazioni. Quindi ne I'ignavia, ne i pregiudizj, ne altra

causa qualunquc ban polcnza di Icner chiuse pcrpetuamente le scuoic a quelle

scieoze cbc il tempo produce, e dclle quali ciascuno vedc e conoscc rutilita;

ma nondimeno o Tignoranza o la malignita polerono spcsso far si che vi cn-

Irassero inefficaci, sottoponendole a metodi inopporluni: della qual cosa i piu

uon s'avvedono, e i pochi si accorgono e si aflligono indarno.

Gia ciascuno ha dovuto comprendere che io uso qui indistintamente le pa-

role modo, ordine, metodo in un senso larghissimo; a significare lutto cio che

potrebbe dirsi parte estriuseca dell'istruzione; cioe il tempo di cominciarla,

la scclla delle matcrie da insegnarsi, 1' ordine col quale si vuole che succe-

dansi, e il modo onde ciascuna vicne insegiiata. Del reslo, soltanto chi vede le

cose molto superficialmentc si raaraviglia che anche popoli oramai antichi

nella civilta siano tuttora in cerca d' un buon sistcma di studi; talvoila cer-

chino ancora il metodo piu acconcio per bene apprenderc tal disciplina che

il genere umano riconosce principalmente da loro. Soltanto poi chi vuol chiu-

dere gli occhi al vero, soltanto costui puo imputare questa ricerca a intem-

perante amore di novita; affermare che in tempi di maggior costanza, con

sistemi e con metodi ora disapprovati, le scuole diedero frutti universalmente

buoni; e sostenere che quel frutti non mancherebbcro ncppure adcsso, se ri-

sorgessero o la sapienza e T abilila degli antichi maestri, o la diligenza e la

docilila degli antichi scolari. Come a tante altre cose, anche alia publica istru-

zione fu inevitabilc essere pcrpetuamente agitata tra rinclinazionc di molli a

sperar sempre migliore il fuluro ed il nuovo, e la timidila di chi stima che

il germe d'ogni bene possibile sia stato deposto una volla per sempre nel

passalo e nel vecchio: d'onde il mondo paliscc non piccioli danni, quando gli

uni improvidamente Irascorrono, o gli altri contra ragione s' arretrano.

Nella materia di cui ragiono questo solo pud dirsi c provarsi: Che in ogni

tempo e con ogni sistcma di scuole alcuni polerono sempre divcntar sapienti.

Questo ci c dalo dalla storia: ma non servira ccrtamente a provare che i si-

stemi disadatti non abbian nociuto al maggior numero; nc potra indurrc alcun

uomo di sano inlelletlo a credere che gli altri sian diventati sapienti in

virtu d'un sistcma riconosciuto catlivo. La buona riuscila di alcuni pochi
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straordinariamenle privilcgiali d'iiigcgno, c polenli a supcrare ogni difficoltii non

puti farci sconosccrc la somma iniporlanza del mctodo nelP islruzione; ni' dcvn

riinoverci dal crcder buono sollanlo quell' ordiiie c quel sislema clie un rigo-

roso raziocinio cl aulorizzi a sperare gencralmcnlc profillcvolc. Se da uno o

da pochi allievi piendcremo argomento per giudicar dellc scuole, le lodi e i

biasimi ingiusti cresceranno a dismisura. Chi poi vorra credere indilTercnte

I'avcre uii sistcnia di sludi anziclie un altro, dovra coudursi a quella opinione,

piuUoslo a quella iiiancanza d'ogni opinione, che fa aecogliere come uguali

di valorc e di utilila le eose piu conlrarie fra loro.

Ma 1' islruzione d(Mla giovcnlii e di lanlo memento, che ne il private ne il

publico pole mai credcr lecilo il negligcnlarla. E poiche in qucsla materia ancor

piu che in moltc allre la negligenza e prontamenle seguita daiia vergogna e

dal danno, percio gli uomini non volgari di mente c di cuore, e 1 Governi sol-

leciti di ben adempiere il loro officio non potranno mai rimanersi, quelli dal

mcdilare e proporre, qucsli dalP esaminarc c spcrimentarc cio che loro appre-

sentasi con apparenza di probabilc utilila.

Ben fu naturale perlanto che il noslro Islitulo, ordinate a promuovere le

Scienzc c le Letterc e lulla la cuKura intcllettuale in quanto principalmente

pu6 conlribuirc alia publica prosperita, prendesse gia spontaneamente in esame

I'antico sislema d' islruzione, cercando se poleva csser tullora buon fondamento

di civilta per la nazione. E benche allora il Cerpo Acadcmico abbia giudi-

calo convcniente di volgere i suei studi a raccenciare il vecchie edifizie piut-

losto che a proporre la fondazione d'un nuovo, c il sue lavoro sia rimaslo

denlro i termini di una semplice prima propostaj parmi nondimeno che gli

sia lecito cempiacersi di quel pensiero, e non pcnlirsi di quel che propose per

recarlo ad clTetlo. Nessuno ignora quanto fece dope quel tempo la Publica

Aulorila per dare all' islruzione un nuovo c miglier sislema, c come gia varie

parti di queslo sislema si vengano sperimcnlando in diverse provincie della

Monarchia. Percio nessuno dee credere che il mio discorso voglia risolversi in

un consiglio di ripigliare I'antico lavoro; il quale sarebbe oggidi intcmpeslivo

quanto allora fu opporluno e quasi direi necessario. 01tracci6 poi io parlo

delle scuole e dci lore sislemi in gencrale c in astrallo', non discendo a con-

siderarc o giudicarc specialmcntc (luellc d'alcun paese: e il mio preposilo e

innanzi lutto di parlccipare a' miei illustri Colleghi un argomento di studio a

cui mi son volte da qualche tempo con forze cerlamcnle Iroppo scarse, e per

ci6 con gran bisogne di consigli c d'ajuti clie Timporlanza e la nobilla del sop-

getle potranno forsc aquistarmi.

Chiunque propongasi di comperre un sistema di sludi per applicarlo poi ef-

fetlivamenle all' islruzione generate di un popolo domanderu innanzi tullo a
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se slcsso quali sluiU, quali scienzc debba comprendcre. E la risposta, in astrallo.

sara scnza dubbio: Di tiUti gli sludi, di lutte Ic scienze cbe possono dare

atilitii splcndorc, dignila o forza ad un popolo', pcrche ogni popolo, secondo

\c. sue special! condizioni, dcve avere possibilita d'iinparar luUo quello chc

ci c dato sapere. Ma dal popolo che puo imparar tuUo (c quindi ragionevol-

nicnlc domanda di poter tullo studiarc ) cbi vuol pioccdcrc all' applicazionc

(run sislcma di studi, senle la neccssila di Irasportarsi a considcrare I'uomo

individuo, pensando di quali cognizioni debba c possa fornirsi ciascuna

di quelle capacita dalle quali risulta la capacila nazionale: e queslo e lo sco-

glio a cui rui)pc finora ogni sislema d'islruzione publiea. Dovrebbe naluial-

menle insegnarsi a ciascuno quello a ehe sono piii alte le sue facoUa intel-

lettuali, quello di che puo presumersi ch'egli aviiv piu bisogno, o dove e pro-

babilc ch'egli rechera piu profitto a se proprio cd alia socicla alia quale ap-

partiene. Ma la potcnza speciale d'un ingegno non si manifesla ne si lascia

niisurar quasi mai mollo presto, eertameiite poi non in tutti ad una medesima

eta; e per cio poi che dipende dalle condizioni eslrinseche e dalle circostanze

sociali, oltreehe sono incostanti e mulabili, ciascuno scnte come sarebbe duro

ed assurdo , e conlrario non nieno alia privala giuslizia chc alia publiea uti-

lila I'inlerdire al povero certe seuole finche non moslri d' avere altitudine a

trarnc profitto, c accoglicrvi intanlo chiunque e ricco; anche quelli nei quali

non apparisse fiato d' ingegno, e gia fosse manifesla I'avversione ad ogni fatica.

Da un lato pertanlo deve dirsi precoce e imprudente ogni elezione fatta in

eta mollo giovanile*, d'altra parte, lo stabilire un lermine, nel quale presumansi

universalmenle conosciute le disposizioni o atliludini di ciascun giovinetto, e

un contcnlarsi del dubbio in materia chc per la sua importanza richiederebbe

la maggiore ccrtezza. E ad ogni modo se queslo lermine, affmche paja ragio-

nevole, dovra porsi a fanciullezza gia alquanlo malura, non sarebbe un get-

tare alcuni anni (per molti forse i soli anni liberi da allre occupazioni) lo

starlo aspeltando senz'allro studio, che qualc'.ic esercizio di leggere e scrivere?

E non potendoci conlcntare a si poco, e dovcndo iniziare qualche cultura in-

lellettuale , vorremo che sia letleraria o scientifica? vorremo che sia fonda-

menlo a qucUa istruzione coUa quale il maggior numero dcgli uomini dimi-

iiuiscc i disagi della poverla in che si trova, e senza la quale mancherebbero

iuGnite comodita al consorzio civile; o vorremo ehe sia principio di quella

cultura elegante, sublime alia quale possono alzarsi sol pochi, e pur bastano

ai bisogni ed al decoro di lutta una nazione?

I sislemi che in varie parti d'Europa si succedeltcro con fortuna di piii o

men lunga durata possono considerarsi come csperienze gia fatte per vin-

cere le difficolla or ora aecennale; ed 6 percio naturale. che I'esame dellc
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principal! tra quelle cspcrienze dcbba essere la prima parte del lavoro per ehiun-

(|uc Volga i suoi pcnsicri a questo argomenlo. Perclic; a dire clic il tale o tal

altro sistema di studi e ordinanicnto di scuole vuol essere abbandonalo, basta

ncccrtarsi del fatto, che non conseguono il loro fine*, ma per farsi animo di

proporre in eosa di tanlo momenlo un nuovo sistema c nuovo ordine, bisogna

conoscere con ccrtezza che il successo non polcva csscr buono per cagioni

inlrinseclic e inseparabili da quel sistema, cd avcre trovato modo altrcsi d'evitar-

le. lo per era dirosoltanto come la considerazione di quelle esperienze m'induce a

orederle riuscite insufficicnti per questo, che i loro autori cercarono quali malerie

o discipline convenga insegnare alia prima eta, gli uni preferendo quelle che si

fondano sulla memoria
,

gli allri quelle che traggon prolitlo dalla curiosita o

dalla natura imitativa del giovinetti; c dovevano in quella vece indagare come

sipossa nella prima eta predisporne la mente a riccvere con facilita e con frulto

quella istruzione a cui le qualila inlrinsechc e le eslrinscchc circoslanze li fa-

ranno inclinare. In altra condizione ed in altro luogo professai gia publicamente

di creder futuro e fors'anehe vicino un tempo in cui TofTicio delle scuole

potru limitarsi al mettere i fondamenti deU'edueazione intellelluale: istruire

il giovine negli elemcnti di quelle scicnze che vuol coltivare; addeslrarlo

neir uso delle sue facollii; escrcitarlo in accurate osservazioni, in opportune

esperienze, in ragionevoli ipotesi; e cos'i abilitarlo a farsi maestro di se mede-

simo, eompiendo quella istruzione di cui la scuola gli avrii dati i principj ed

appianata la via. Le mie parole riferivansi allora soltanto a quella parte ultima

o superiorc degli studi, colla quale ciascuno si volge ad una meta speeiale;

quando un giovine, come sicuro o almen risoluto del suo avvenirc, al seijno

— Dove natura e i prbni — Casi ordindr^ I'ingegno — Guida cosl cite liii la

palria estimi. Condotto di poi a vedere e tratlar piii da presso quella parte

appunto deir istruzione che devc porre i fondamenti alia cuitura intellettuale

di eiascun ciltadino; toccandone
,

per cosi dire , con mano le molte e gravi

difTicolta*, udendo farsi ogni giorno ai sislemi gia noti non poche ragionevoli

objczioni, ne mai proporsi riniedio al quale non potessero farsi objezioni

ugualmente ragionevoli; considcrando le frequenti mutazioni alle quali sog-

giacque anche nci paesi piu culti qucsta parte cosi detta media della publica

istruzione, incalzata da ineluttabili censure, convinta da iafolicissime prove:

mi parve riconosccre che in vecc di cercare quali cagioni poteron nuoccre a

questo od a quel sistema, sia da investigare se csista una cagionc superiore e

comune a tutti, per la quale finora nessun sistema di studi poti- sodisfar pie-

namentc ai bisogni di un popolo. Dico ai bisogni di un popolo, non alic leo-

rie speculazioni dci dotli; Ic quali se valcssero in qucsta materia quanto
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presumono alcuni, ogni paese avrebbe non uno ma parecchi buoni sisleiiii di

studi. E mi parve allrcsi, die la necessila di cercare questa causa siiperiorr

e comune fosse in ccrlo modo prcnunziala in quel che diccvano i vecchi

maestri (benche poi nel fallo discordassero dalle parole), cioe che la scuola

insegna soltanto a sludiare; e clic la confermasse tacitamentc il senso comunp,

il quale persuadcva a eiascuno clie que' maestri fossero dcgnissimi di ricom-

pensa e di gratitudinc quand'anche non avesscro insegnato altro clie a studian;

con frutto. £ dunque opinione gik antica, c verita generalmente assentita, che

all'istruzionc propriamcnte detta debba aprirsi la via addestrando i giovinctti

a bene studiare. E questo si scorge implicitamentc confermalo anche dalle due

principali censure mosse ai sistemi spcrimentati finora, di volere insegnar troppe

cose, e di rimandare gli alunni voti d'ogni dottrina: le quali censure, ncU'ap-

parenza distintc e contrarie, possono dirsi una sola: perchfe I'uomo general-

mente giudica sovercbia 0|;ni disciplina e nuUo ogni sapere, che non rechi

qualcbe ulilita pronta e inmiediata a chi lo possiede. Ben si puo dire che queste

censure furono spesse volte eccessivamente severe; sopra tutlo per la veduta

troppo corla de' giudicanti, inetti a scorgere e ad apprezzare quella utilita che

non li locca diretlamente. Ciascuno per allro comprende quanto debba esser

dannoso I'affaticare immaturamcnte le giovani intelligenze inlorno a studi ai

quali forse non hanno altitudine; nei quali c probabile (spesso anzi e certissimo)

che non potranno progredire; e dai quali non trarranno mai verun profilto.

Stimo pcrlanto che farebbe cosa di niolla utilita publica e privata , chi pro-

ponendosi il quesito poc'anzi accennato, sapesse ordinare una scuola prepa-

ratoria per la prima giovinezza; una scuola che insegnasse sol qucllo che puo

dirsi veramente necessario a tutli, facendo suo scopo non d'istruire i fanciulli

in qualche disciplina, nia d'ajutare lo svolgersi delle tenere loro nienti, e ren-

der piu pronto e, per quanto ^ possibile, piu sicuro il pronostico sullc atti-

tudini dei singoli ingegni. Educare o trar fuori del loro germe le facolta intel-

lettuali dei giovinctti, senza abituarle ad un esercizio o picgarle a uno studio

piuttosto che aH'altro; ampliare e consolidare la capacitii intellettuale senza

preoccuparla; predisporre insomma gl'intelletti giovanili ad abbracciare con

forze tuttora vergini quello studio che il concorso delle circostanze fara poi

preferire; ecco il problema la cui soluzione mi e venuta parendo sempre piii

necessaria quanto piii fui condotto a dover riflettere sopra questo importantc

argomenlo della publica istruzione. lo non so veramente sc potra mai parermi

d' avere sopra di cio qualche cosa che merit! d'essere sottoposta al giudizio

di questo Corpo Academico ed alia considcrazione del Publico: ma perchc

1' argomenlo e senza dubbio di universale interesse, devo desiderare che
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s'invogli di trallarlo qualcuno baslcvolmcnle fornilo d' ingcgno , di sludi e

d'cspcrienza: c con tal dcsidcrio son venuto oggi a lenerne discorso.

Lascuola prcparatoria o propcdculica, sccondo I'idca ch'io me ne sono for-

mata, polrcbbe promcttersi non poclii vantaggi su gli ordinarj sistcmi. Innanzi

tulto cviterebbc quel male tanto frequcnle di csaurirc o la potcnza o la vo-

lonla d' un giovinclto obligandolo ad ecccssivl sforzi di mente in isludi ai

quail ripugna od 6 inelto 11 suo ingegno. Mandcrebbe inollre alle scuole mag-

giori i suoi aliievi baslevolmcntc maturi d'anni e d' ingegno, con lulta quclla

probabilili ch'e possibile, di non dover pcrdcre il tempo in falicbe insupera-

bili infrultuose. Finalmentc vincercbbe gli altri sislemi in questo, cbc i gio-

vinetli obligali per qualsivoglia molivo ad abbandonarele scuole, si Irovereb-

bcro capaci di progredire anche da se in qualcbe studio, per avere atteso so-

pra tulto ad apprendere appunto come si studii utilmcnte.

Chiunque consideri il mondo qual e , deve persuadersi ciic i casi di studi

improvidamente intrapresi, o interrotti da impensate sventure, se forse non

furon mai rari, saranno in futuro frequenti; e nessuno ignora di quanto

danno pu6 ess^re Tincompiula islruzionc di molta parte del popoio. II male e

si manifesto c si grave, die alcuni anche di buona fede crederebbero onesto

rimcdio I'impedirc o difficollare ai poveri ogni scuola; ricadendo cosi neJl'er-

rore di misurarc i diritti e pronosticare P ingegno dalla riccbezza o da titoli

ancora men competenti", e non accorgendosi chc questo rimedio varrebbe sol-

tanlo per una minima parte dci casi possibili, cioe pei casi di studi intrapresi

senza sufficicnte probability di polerli continuare.

lo distinguo in due class! i giovani ai quali per varie cagioni avviene d'ab-

bandonare le scuole. Negli uni e provata I'incapacila agli studi e morta ogni

volonta: negli altri 6 vivo e vigoroso T ingegno, vivissimo i! desiderio d'acqui-

slar cognizioni. I primi, se banno buona indole, volgonsi a riualche mestiere

che loro piocacci onde vivere onestamenle; con questo solo discapito, d'avere

perduti alcuni anni, c di sentir doloroso per qualcbe tempo I'abituarsi alia

fatica: se I'indole poi non e buona, o se (come avviene) I'ozio della scuola,

il tedio di studi ingrati, e I'abitudine alle umiliazioni cd ai castighi I'lian per-

verlita, cominciano tosto a disordinar la famiglia, e non tardano a niinaeciare

la sociela. A costoro, quasi in ogni paese, vediamo aver proveduto la publica

e la privata filantropia. AI giovine povero ma buono fu agcvolato in pii'i modi

il Irovar dove apprendere qualcbe utile professionc: ai discolo clie si volge

alia propria rovina per una strada rovinosa prima a molti altri, furono apcrli

asili, dove a poco a poco si inuli per modo chc finalmente prometta di
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sS un buon cilladino. Ma non so qual paese porga esempio d'avere pensato a

que' giovaui die lasciano le scuole necessilati, c ne portano un desiderio inc-

stinguibile di piu larga islruzione: del qual desiderio I'animo da nalura gentile

non pu6 spogliarsi, benche obedendo alia dura necessila sottopongasi a falicosi

mestieri. L'infelicila di quesli giovani e meno evidente , ma non per cio meno

grave che qucUa degli altri', e la segreta alllizione clie li lormenla e ben degna

d'csser compianta e alleviata. se qualcuno dicesse che la sociela non cura i

bisogni e i desiderj dei singoli ciUadini se non quanto il negligentarli polrebbe

tornar dannoso a lei slessa; noi gli domandercmmo se non rcco mai verun danno

alia sociela Taver neglella quella classe di giovani dei quali ragiono. Senza dub-

bio deve poter dire di non essere in colpa degli altrui errori chi vuole attribuirsi

il diritlo di punirne gli effetti: e chiunque provo qualche dolcezza di studi , e

dice ad un giovine di buon ingegno c ardenlc di volonla: Contentali di viverc

neli'ignoranza! cestui deve senlir nel suo cuore la risposta che gli sara data,

e I'impossibilita di essere sinceramente obedito. E questa disobedienza e na-

turale chela incorrano molli e senza scrupolo; perche si presenla sotto I'aspelto

delia virtu; quasi conlinuazione sponlunea di quello a che indirizzavanci gia

Ic persone piu care e piu autorevoli con raccomandazioni incessanti di per-

severarvi, con lodi, con prenij, con promesse di comoda e splendida vita. La

coscienza che, almen da principle , deve rimordere gli oziosi ed i discoli, fa

non di rado illusione agli altri: i quali non trovan niotivo di contrastare ad

un desiderio onesto e lodato; ne possono accorgersi facilmente o degli errori

che vanno bevendo, o dei mali privati e publici di che un giorno saranno

forse cagione o strumenlo. — Perciocche il minimo dei danni qui presumibili

sara che questi giovani consumino il tempo e I'ingegno gettandosi avidamente

adogni studio di cui ebbero gia nelle scuole qualche notizia, senza esser abili

a far profitto in alcuno.

Se gli studii e i sistemid' islruzione non avessero colla moralita dei privali

e colla publica prosperita quel legame e quella efiicacia che qui si appalesa;

se aggiungcssero agi e splendore alle nazioni senza concorrere a costituirne

la forza, la sicurezza, la dignita; io non avrei certamenle preso animo d'in-

trattener I'lstitulo con queste considerazioni si ovvie, e tanlo divise da ogni

erudizione, quanto incapaci d'alcuna eleganza. Ma o ch'io al tutto m'inganno,

I'argomento ch'io tratlo riceve importanza e nobilta appunto da queste sue

necessarie relazioni con tutte le classi dei citladini. A me certamenle e av-

venulo di senlirmi, quasi direi, necessitate a meditarlo allorche dalle aslratle

speculazioni dei libri passai a vedere quello che sono e quello che possono

le bene o male ordinate scuole nella sociela; quando ebbi occasione di
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considcrare Ic Iclterc e Ic scienze, non tanlo in sc stessc, quanto nella loro

rclazione col popolo che dcvo apprcndcrle per trartio profillo; non tanlo cnmc

iin complesso di studi rappresenlanle cio die suol dirsi scibile umano, quanto

come un sistema di publiea istruzione, come cosa di somma c continua eflicacia

sulia vita e siilJa prospeiilii dellc nazioni, dclle famiglie, di ciascun cittadino.

Non parlo di qucgli cITolti che dcvono provenirc dalia (iiialita degli studi predo-

minanti: dall'indirizzarc, per csempio, una gencrazione allc Icltere ciic diconsi

amenc o alle discipline puramente speculative ed erudite, i)iuttostoche aile

scienze nalurali cd agli oggctti di ulilitii socialc viva e^esentc: giacclie sotlo

questo rispctto il gcnerc umano gia da buon tempo non crcde possibile crrare,

al di la di un certo liniitc, innocentemente. Ma ([uando vogliamo die una serie

di studi divcnti sistema di publiea istruzione, allora non basta piu esaminarc

nc se riiilicro coiTis|)onda al concetto ddlo scibile umano, n6 se le varie sue

parti siano scientificamcnte ordinate;,bisogna vedere sc possa presumcrsi die

quel sistema, applicato all'istruzionc di un certo popolo, conseguira il suo fine:

il quale non consiste nel dare possibilita ad alcuni di salire fino alle piu alle

sonimita della scicnza, ma si piuttosto ncl procurare la maggior possibile dif-

fusione delle cognizioni generalmente utili e specialmente necessarie a qudia

popolazione. Quanto imperii e quanto sia anche difficile assicurarsi di quesla

speciale attitudine lo riconoscono aperlamenle i Governi: i quali sottopongono

a lunghe prove i sistemi d'istruzione benchc li ricevano da uomini sapienti ed

esperli: non come diffident! della bonla scicnlifica, ma come incerti della conve-

nicuzadiquegli studi e di quci metodi coirindole,coibisogni,eolle condizioni spe-

ciali del popolo a cui dovrebbero applicarsi. E se finora la non contcnlevol riu-

scita di lanti sistemi venne generalmente imputata a difctto di bontiiinlrinseca,

e sperammo di trovarne il rimedio ora sostituendo una materia ad un'altra,

ora allargando o restringendo, per esempio, I'insegnamento dell' algebra, del

latino del greco, I'inefficacia di questi compensi deve persuaderci che non

abbiamo veduto ove slesse quella vera cagione che andavamo cercando. Siimo

pertanio che debba ad ognuno parer necessario o almen ragioncvole il vol-

gersi a investigarla non piij nei sistemi (che non e lecito crederii tutli vi-

ziosi), ma piultosto nel modo di applicarli. Ed io per le cose accennate

gia innanzi son vcnulo neH'opinione, che rimedio unico debba essere il pro-

curar d'altuare generalmente cio che alcuni piaticarono gia in privato:

di aspetlare cioe non oziosamenle quel tempo in cui I'ingegno e I' indole

dei giovinelli si manifestino, e la futura loro fortuna possa presumcrsi con

buon fondamento. Mi parve che il primo crrore in qucsta materia consista

ncl chiamare ad una medcsima scuola, e obligarc ai mcdesimi studi fanciulli

Vol. V. 33
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dilTorcntissimi d'ingogno c di condizioiic, avviandoli tutti ad un punlo, quando

e ben ecrlo die inolli non vogliono, niolli noii possono e non devono andarvi:

crrorc avverlilo dal scnso coimine, c riconosciulo gciieralinenle; ma durato so-

pra lulto per non so qual pcrsuasione, che sia impossibile cvitarlo. Raccogliendo

a queslo proposilo le opinion! e le csperienze piii conosciute, mi sono con-

vinto ognora piii, die una scuola comune allora soilanto sara iililc quando

si terra denlro i limili di una isliUizionc puramcnte preparaloria o propedeu-

lica; e ciie non dcbba disperarsi deila possibilila di ordinarla. Pensando poi

alie uliiilu che quelia scuola polrcbbe rccare, mi parve (come gia dissi) non

ultima quesla, che i giovinetli isliluiti ed esercitati principalmente a ben usare

delle loro facolta intellclluali, qualora per qualsivoglia motivo debban niancar

di maestri, sapranno procacciarsi anche da se una sufliciente islruzione: non

veramenle gl'inetti, ne quclli che nella scuola mostrarono avve.rsione ad ogni

studio; bensi quel giovani descritti poc'anzi, ai quali un'avversa fortuna puo

togliere la possibilita, non puo diminuire il desiderio d'istruirsi. Questi giovani

forniti d'ingegno non meno che di volonta costituiscono, diro cosi, una forza

o potenza che la societa non deve lasciar disperdere, ne contcntarsi purd'im-

pcdire che le divenli dannosa, ma studiarsi di volgcrla a proprio profitto. E

poichc per questi giovani supponiamo chiusa ogni scuola dopo la preparaloria,

parmi che la societa non possa dar loro miglior ajuto che di buoni libri, ne

possa irascurar quest'oflicio senza mancare a un suo debito ed esporsi a danni

assai gravi.

Questi libri saranno un complemento, quasi direi, naturale e necessario della

scuola preparatoria; e dovranno comporsi in accordo con quelia scuola. Sa-

rebbe percio intempestivo, c in parte anche impossibile, tencrne discorso al pre-

senle con qualche particolarita: tultavolta puo dirsi Qn d'ora che, mentre il

loro primo effetto sara d'aumenlare il numero delle persone provedute di utili

cognizioni e di idee precise, accresceranuo colla cultura delle famiglie la pro-

sperita nazionale; e forsc dopo non lungo tempo conlribuiranno eziandio a ren-

der meno frequenti i casi di sludi improvidamente intrapresi, e men numerosi

anche i giovani costrelti ad abbandonare le scuole.

Ma questi giovani degni (per le cose gia dette) della publica sollccitudine;

dcsiderosi di sorger lodati con publica utilita , e sempre in pericolo di cader

tra coloro che usando sconsideralamente I'ingegno son dannosi a se stessi ed

agli altri; questi giovani non saranno gia frutto^ della nuova scuola: della

quale per lo conlrario polrii esser frutto soilanto ch'essi abbiano alliludine a

prcservarsi da molti errori ed a sludiare anche da se ulilmenle. Del reslo

,

poichc a ciascuno c nolo che gia csiste ed e numerosa da per tutlo la schiera
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(li qucsli giovani; cd c maiiifoslo clir mentrc vogliono uscir d'ignornnza sono

in conliniio poricoln ili pcrvortirsi con |)iihliL-o danno : |)crelu'' iion dircino

clic il foniirli di liiioni libri sia iiii bisofjiw dclla socicla, come il provcdcrc di

ricovero o d'islruzioiie o di onesli lavori allrc classi di pcricoianti c pericolali?

Ccrlamcnle non avreino di siibilo libri cosi coinpiuli c cosi iiliii come spe-

riamo ciic |»otrnnno poi farsi |)cr una goncrazionc mcglio proparala a valerse-

nc; ma non per <pieslo dobbiaiiio lemere eiie riescano inlrnlliiosi. Bensi dob-

iiiamo persuaderci iiinanzi tiMlo chc qiiesli libri ((lualiinque possa esscrne il

pregio sotlo altri rispetli) non eonscguiranno quel fine a cui devono principal-

menle aspirarc, qualora non sodisfacciano al desiderio di riuellc cognizioni

scienliliciie e |)osilivc alie quali il seeolo e vollo, e dalle qnali Iraggono la

maggior parte della lore polenza c prosperila le nazioni. Soltanto perche non

contentano un tal desiderio, molte scrillnre degnissime di Intia lode pajono

v6te oggidi e riescono insopportabili alia giovenlii. Qucsli libri dovranno po-

lersi dir nnovi, non gia (come quelli die vcdianio succedersi nelle scuole) per

alcun mnlamento della forma e deH'ordine, o per qualehe ampliazione e relti-

flcazionc dclla dodrina; ma perche vengono in soccorso di un bisogno nova-

mcnlc avvcrlilo, e compongonsi per una elasse di Icllori alia quale non s'

e

mai pcnsato finora. Senza dubbio ha I'Enropa cd abbiamo anclie noi alcuni

libri popolari d'allo pregio e di grande utilita; nondimeno parmi di poler dire

che gli aulori non si proposcro precisamente ne quel leltori nc quel fine di

cui io parlo. II numero dei giovinelli ai quali dovranno rivolgersi i noslri libri,

non fu certameute mai cosi grande come adesso, ne mai si mostro cosi avviato

ad accrescersi: percio da una parte non dobbiamo mcravigliarci se prima d'ora

nessuuo penso di sodisfare ad un bisogno die non si faccva per anclie senlirc:

dair altra parte, senza sconoscere il merilo di alcunc opere gia sussistenli, e

naturalc che dobbiamo desiderar libri nuovi.

Ma dev'essere ugualmente difficile, e superiore alle forze anche delle per-

sonc piii culte, cosi il proporre un intiero sistema di studi, e dimostrare in

qual misura e con qual melodo ciascuiio di essi debba insegnarsi, come il

divisare una serie di libri sodisfacenti al bisogno poc'anzi accennato: perche in

qucsta materia le opinioni e i consigli veramente utili sono quelli soltanto

avvalorati dall'csperienza che il consigliante abbia avuto occasione di fame.

Percio non con altra intenzione che di anticipare una parte di quella parte

virile ch'io contribuirci volontieri a questa nobile impresa, esporr6 qui alcuni

pensieri; i quali valgano, sc non allro, a meglio chiarircilmioconcettointor.no

a qucsti libri ed al loro intento.

Innanzi tutto suppongo chc debbano scrivcrsi per giovani che nelle scuole
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impararono solo a leggere con sicurczza, e tengono della grammatica quel

pochissimo ch' c necessario alia prima interpretazione d' un libro. A quel di

piii che alcuui polramio avere appreso noii dovrebbe raulore avere nessuu

riguardo.

In secondo luogo, suppongo che i giovani pel quali scrivonsi quest! libri non

possano aver pii'i allra scuola ne altro maestro. Percio stimo che dovrebbero

scrivcrsi per sodisfare al giusto loro desiderio di liberarsi dairignoranza, e dar

loro un mezzo sicuro da inganni e da errori per provedersi di cognizioni che

li rendano meno infelici; ma senza intenzione d'invogliarli ne d'ajutarli a

divenlare sapienti. La possibilita che qualcuno di questi giovani o per forza

straordinaria d'ingegno o per altro accidente ripigli i suoi studi, non dovrebbe

avere nessuna cfiicacia ne suUa sceltadella materia, ne sulla forma dei nostri libri.

In terzo luogo, se per trasformare in sistema d'istruzione un complesso di

sludi e sempre necessario modificarlo piu o meno a fine d'accomodarlo a quel

popolo che vuole usarne, sara certamente ancor piii necessario che i libri

de' quali parliamo siano pensati e composti, non come forse domanderebbe la

scienza astraltamenle considerata, ma in quel modo speciale che polra renderii

piu intelligibili ai nostri giovani, quali sappiamo che sono per natura e per

educaziona^ senza curarci ne della forma ne deU'estensione che la materia in

essi trattata suol ricevere altrove. D' onde naturalmente consegue che questi

libri non potranno quasi mai essere semplici traduzioni; e che debbano scri-

vcrsi od essere almeno csaminati e riconosciuti opporluni da persone pratiche

deU'inscgnare.

Finalmente sara necessario che questi libri destinati a giovani che non pos-

sono ricevere alcuna istruzione letteraria propriamente detta, siano tutli di

lingua e di stile veramente italiani.

Non m' e ignoto che gli slranieri ci rimproverano di attribuire soverchia

imporlanza alia lingua o, com' essi amano dire, alia forma. E senza dubbio

se quello studio impcdisce gli altri; se per attenderc alParte di scrivere tras-

curiamo di fare o di apprendere cose degne d' essere scritte, il rimprovero e

ragionevole: ma questo non sembra che possa aver luogo quando vogliamo

"che sian materia dei nuovi libri le scienze naturali, la fisica, la chimica, la

raecanica e le infinite loro applicazioni. Se ci sta veramente a cuore di accre-

scere le cognizioni del popolo; se vogliamo sinceramente farlo partecipe di

quella sapienza sulla quale si fonda la prosperita delle nazioni, dobbiamo cer-

care per quanto ci e possibile ch'esso imparl ad esprimersi con proprietii di

parole e di frasi italianc; affinche a poco a poco quella sapienza fondendosi

coUa lingua, divenli ricchezza nazionale, che possa trasmettersi almeno in
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parte dai padri ai figli anche inavverlilamcnte nel conversarcabiluale. Ma se

Ic idfic pill ncccssaric c piii imporlanli cnlrcranno nel popolo con nomi e

fonnc slranierc, relTello gia puo pronosticarlo ciascuno assai facilmenle.

— Ai compilatori di qucsti libri sara forse neccssario risolvcre Tanlica

qocslione, sc debbano usarsi vocaboli cosi delti scienlifici c tecnici traen-

doli da linguc morle e slraniere, o se convcnga comporre possibilmenle

noini ilaliani signilicalivi dell' oggelto e dellc sue qualilii. In quanto a me
stinio cbe un libro possa conservarsi italiano ancorebe appelli alcune cose per

noml forestieri; purchc il movimento del pensiero nel descriverle sia nostro,

c la frase e il peiiodo siano confornii aU'esempio lascialoci da qucgli scrittori

chc vissero in tempi di pensare e di scrivere sinceramenle nazionale. Siano

pur forestieri, se cosi 6 necessario, i nomi di alcune piante e di alcune pie-

tre; ma chi ci obliga a dire, per esempio, cbe di quelle piante o di quelle

pietre se ne trovano le analoghe nel paese? Perchc direino di voler seguitare

il tale tal altro scrittore giudicandolo doHo su di una scala molto estesa nella

scienza di cui trattiamo? Cbe un corpo va soggetto a inCerruzioni di continuitu?

che I'arsenico e una sostanza di cui bisogna ben guardarsi d'inghioltirne an-

che una piccolissima dose? che sia abbastanza rimarehevole cio che il fran-

cese voile indicarci come assai o molto notabile? lo non vorrei dire, quan-

d'ancbe me ne ricordassi, in quali opere mi sia accaduto di leggere o queste

o consimili frasi: ma se qualcuno le credesse inventate a capriccio, posso pro-

metlere anch'io clic gli sarii abbastanza facile di trovarne le analoghe. Del

resto nei libri dei quali parliamo sara molto piii agevole cbe in veri Trattati

di scienze lo scrivere con purita di voci e di frasi italiane. 11 popolo non deve

desiderare no presumere d'imparar le scienzepropriamenle detle, ma sollantodi

non ignorare cio ch'csse possono dargli per accrescere gli onesli godimenti,

diminuirc lefatiche e 1 dolori, evitare i pericolicbelocircondanoneiresercizio

delle professioni onde vive. Dentro questi limiti credo possibile, e deve parere

a tulti desidcrabile, cbe il cosi detto linguaggio scientifico ceda il luogo ad una

esposizionc poi)olare e comune. Ma benche questo dcsiderio possa oramai dirsi

antico, nondimeno finora nell' opera di popolarizzare la scienza siamo andati

poco piii in la della speranza e del nome. Lc antiche abitudini c'illudono e ci

fan gabbo nelPalto medesimo che ci accingiamo a dislruggorle. Percid vo-

cndo far libri che valgano a diffonder Ira il popolo le cognizioni e i consigli

P'u opportuni per conservar la salulc, diamo loro bonariamente il nome di

Coisigli igienici o Tratlali d^igiene popolare: c il popolo va domandando, c

forsc non liova facilmenle, chi sappia almen dirgli qual cosa piometta il

fron>espizio d'un libio scritto per lui.
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Ma puo, io credo, supporsi ammcsso da tutli, clie i nuovi libri debbano

fai'si piincipalmente di matcrie scicntiGche senza esser Trallati di scicnze; e

die la loro csposizionc non debba presupporre nei lellori ne erudizione, ne

cullura inlcllelluale, ed essere nei voeaboli quanlo e possibilc, nelle frasi e

nel pcriodo onninaniente italiana. Rcslcra dubbio per allro, sc le notizie di

chimica, di (isica, di mccanica, d'industria giudicale necessarie al popolo con-

venga ordinarle divisamenle, in libri chc piglino 11 nonie daiia seicnza alia

quale appartengono; ovvero comporle promiscuamente sotlo qualcbe forma

chc invogli a studiarle e forse ajuli ad imprinicrle nella menioria. Anche sopra

di cio stinio chc uiio scriltore non debba presumere di poler coglier nel segno

senza il consiglio di buoni c diligcnli maestri, i quali conoscano praticamente

rindole, la capacita, la pazienza del nostri giovani. In generale io escluderei

soltanlo le forme del romanzo e del dramma; parendomi aver conosciulo, che

nei libri deslinati ai giovincKi, quanto piii I'invenzione e ingegnosa e atlracn-

te, tanlo e minore o men sicuro reffetlo della parte istruttiva.

Ben sara degno di molta lode e riconoscenza chi sapra (per esempio) rac-

cogliere dal campo delle scienze molte notizie ulili o necessarie, e ordinarle

e comporle tra loro per modo, che ne risulti un volume da poter valere come

una Logica pratica e una Retlorica migliorata. — Quelle arti gia publicamente

lodate, di far parer grandi le cose piccolc o viceversa, di saper ridire le cose

gia detle facendole sembrar nuove, di mettere chi ci ascolta nell' impossibilita

di discerncre sotto I'ingombro delle nostre parole il vero dal falso, speriamo che

siano cadule per sempre. Ma quanto piii il mondo si volge ad un vivere ope-

roso in una continua successione di transazioni private e publiche, tanto piii

diventa necessario che ciascuno faccia qualche esercizio di trovare, ordinare

ed esporre i fondamenti e le prove del vero; il quale, oltreche spesse volte

non si rinviene senza difficolta, non e sempre sicuro ne anche di essere co-

nosciuto ed accolto, se chi Io annunzia non ha capacita di rcnderlo evidente

agli ottusi d'ingcgno, o di farlo vittorioso contro gli amici del falso. Or, non

v' ha dubbio, che le notizie desunte dalle scienze riescono opportunissime

a far comprendcre come possiamo valerci utilmente dei sensi, evitare le

illusioni, concentrare Tattenzione sopra un oggetto, considerare ad una ad

una le sue qualita; opportunissime a insegnare praticamente quando le osser-

vazioni e le esperienze possano dirsi abbastanza ripetute, le ipotesi abbastanza

comprovate per abilitarci a stabilire come regola generale il risultamen-o

ch'esse ci somministrano, o ad accoglierlo come norma direttiva delle noare

azioni.Dalla ripetuta dimostrazione poi di tutle le diligenze necessarie a chiurque

voglia poler adotlare come vera uu'opinioue, o creder provalo il legame l-a un
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elTello e una causa supposla, potra facilmcntc pigliarsi occasione per inse--

gnarealla };ioveiUii come conoscere \c arli di chi per trarei in inganno trascorre

a conchiudcre quando le prove mancano allallo o sono tuttoia insuflTicienli:

d'onde polrcino avere una nuova Logica e una nuova Retlorica, qualunque

sia per essere il nome die vorra darsi a sifTatti libri. Non sarebbe utile cbe i

noslri giovani |)rcsumessero di poler divenlare oratori c ne anclie cioquenti:

ma dobbianio dosidcrarc per allro clie facciansi uomini csercilati a Irovare

ed esporre con facilila c chiarezza il vcro, alii a scoprire ed a rcspingere il

false, e tali cbe all'uopo non mancbino ne per si ne per altri di utili notizie

e di prudcnli consigli. E qucslo, come k necessario, cosi c anebe cerlamente

possibilc conscguirlo col mezzo di buoni libri. Ccrlo e bensi cbe a comporli

si ricbiedera il concorso di molt! valenti nelle singole scienze d'onde saranno

da trarsi i materiali; e deve confessarsi altresi cbe sara frullo di lunga fatica

e della pazicnte cooperazione di molli il dare alle varie parti tal forma cbe a

tulte convenga e cbe le renda tutte ugualmcnte inlelligibili, ugualmenle cfllcaci.

Poiebe il fine ultimo di questi libri, quel fine pd quale soltanto e lecito dire

che ne abbiamo bisogno, si c di soUrarre una parte de' nostri giovani al peri-

colo di pervcrlirsi, gia s'intende cbe dcbbano per ogni modo mantenere e

promuoverc I'osservanza e I'amore della virtii; e cbe ncssun pregio polrebbe

raccomandarli se questo mancasse. Giovera nondimeno avvertire, come anche

in qucsta parte sara necessario procurare di esser nuovi, e allontauarsi sopra

lutlo da quelle forme, so cosi posso dire, troppo infaiilili, le quali conlrastano

vivamente con quel desiderio a tutli comune d'useir di fanciullo: d'onde poi

molli se le recano a noja. Sara iuoltre opportuno cbe gli autori abhiano co-

stanlemente dinanzi al pensiero per qual classe di leltori principalniente essi

scrivono, c qual classe di ciltadini sono presumibilmcnle destinati a formarc.

Oltre poi alle scienze naturali e fisiche ed a quella parte delle discipline morali

cbe ha per suo oggctto di far diritta la mente, ordinate il raziocinio ed eiBcace la

parola (le quali potranno forse molto utilmente congiungersi), sara necessario

S(fhiministrarc ai nostri giovani un libro di Storia; quando e si acuta e si nalurale

la curiosita del passalo, e tanlo dannoso I'averne notizia iinpcrfelta o fallace.

Per mancanza di buone storie inlelligibili dal popolo e dalle donne e stalocosi

gcnerale ed e ancora in molli assai vivo il desiderio di (|uei Romanzi die della

sloria prendono I'apparenza: ma quanto e vero cbe solto un tal nome la nostra

eta ba prodolli alcuni libri ulilissimi c destinati a durar lungamente ncl mon-

do, allrclanto fu nalurale cbe il maggior numero di que' Romanzi cadessc

prestamenle in oblio; poicbti allora soltanto potremmo averne molli perfetti

quando nascessero molli cbe in si- congiungesscro cio cb' c raro a trovarsi

anche diviso, cioe la duplice facolta dello storico e del poela. Sopra lutlo poi
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e ben certo che i giovani dei quali parliamo non potrebbero mai esser condoUi

a conoscerela storia per una via cosi luuga come sarebbe quclla dei Romanzi.

Econsiderando appunlo I'iinmensila dclla materia, parmi che ncl por mano ad

uii libro di storia pel popolo bisognerebbc innanzi lulto dcterminare di quale

e quanta storia esso abbia veramente bisogno. — Nelle scuole dcstinate alia

compiuta istruzione di quella classe ehe puo c deve studiare, e necessario abbrac-

ciar tulto il corso del tempo, e ragionevolc cominciarne la narrazione dalle

origini, per discendcrc, come portati dal volger dei secoli, fine a noi. Le ra-

gioni addotte da molti in contrario son note; e nondimeno prevale quasi uni-

versalmente nelle scuole il sistema anlieo: ne io proporrei di mutarlo. Ma

trattandosi di scrivere un libro di storia per quel fine gia ripeluto piii volte,

di sodisfare ad una ragionevole curiosita, parmi che non sarebbe opportune

risalire oltre quel secoli nei quali ebbero principio le istituzioni e i costumi

delle nostre societa. E rispetto a quell'altro fine, d'impedire le dannose cotise-

guenze di notizie altinte da fonti erronee o corrotle, parmi che basli, o che debba

almeno importare principalmente, il far conoscere come e perche s'iniziarono

certi avvcnimenti dei quali tultora sentiamo gli effetti o si vanno tuttora com-

piendo le conseguenze. Slimo inoltre verissima I'opinione gia espressa da

molti, che debba farsi conoscere preferibilmente la storia del proprio paese a

chiunque non puo studiare quella di tutto il mondo: ma dubito se il nostro libro

conseguirebbe il suo fine qualora fosse di sola storia italiana, e non desse una

sufficiente notizia generale dell'Europa dopo la scopcrta dell' America. Cono-

scendo finalmente quanio sia difficile raccontare la storia moderna con quefia

chiarezza che si richiederebbe per farla intendere e renderla utile ai nostri

lettori", e pensando anche alia necessita di unire colla narrazione dei fatti una

sufiiciente notizia dei luoghi (perche i giovani pei quali vogliamo scrivere non

hanno ne possono avcre cognizione di Geografia), eomprendo il grave incarico

a cui si trovera sottoposto chiunque vorra farsene autore, e la necessita di

consigliarsene prima con molti; specialmente con chi abbia fatta esperienza d'i-

struire persone mancanti d'istituzione letteraria propriamente detta.

Ma oramai, Egregi Colleghi, dev'esservi troppo nojosa questa enumerazione

di cose utili o necessarie con tanta poverla di consigli circa il modo di clTet-

tuarle.La persuasione che I'argomento sia utile ed importante m'indusse a trattar-

ne; ma quanto piu mi vi sono addentrato, tanto piii dovetti sentire la necessita di

non oltrepassar quel confini nei quali mi sono tenuto. Ad ogni modo se qualcuno

trovasse o I'una o I'altra parte del mio discorso non indegna di considerazione,

e volesse rivolgervi i suoi studi e contribuirvi il tesoro delle sue cognizioni e

delle sue esperienze, ne giudicasse infrutluosa la mia cooperazione, io fin

d'ora dichiaro di volergli esser compagno per quel che possono le mie forze.
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Quesia Nola e composfa di quallro parti cliu vertono su propriela di linec , o di super-

fu'io , di coi'pi, in pailc enunciate nci prinii peiiodi di esse; c souo o nuove u dinioslralc

con nictodi clic io repulo prcferibili agli usati sino ad ora.

Parte prima.

|l] Iji ahbiano lo due cqiiazioni

(1) .... y=f{x,ct.) , ==9(j-,a)

fra le x,ij,z coordinate rettangole c la a co.s^ftnte arbitraria: esse rapprcscnte-

raiino una faiviii;lia di linee succcssivamente dispostc le une dopo le altie da

cosliUiiie una iudividuala superficie coiilinua, se coiilinua saiii la seiie dci cor-

rispondenti vaioii dolla a ; ed in una di due piossinic (pialsivogliono di esse

in gcnciale csisteranno punli dislanti daH'allia iiwno o piii degli altri prossimi

punii di essa medesima. Le linee luoglii geonieliiei dei piedi di qiiesle rnininie

niassinie dislanze si chiamano linee di striiigiincnto o di allaigamenlo di (juelle

della faniiglia (1), c formano il principalc soggetto di un inleressanle opuscolo

intitolato: « Ricerchc suUe linee di sliingimento e di allafganiento » pub-

blicato in Verona nel 18.33 dal signor Maggi Pietro, teste falalinenle rapilo alle

scienzc. Ma sicconie egli nel diinostrare la prineipale proprieta di (jueste linee

si valse di principj analoghi a quelli giii da me usati pel case die le linee dclla

faniiglia (1) fossero relle , i quail laseiano qnalehe dubbio suUe conseguenze

ollenute con essi , cosi stiino bene di esporre un' allra diniostra/.ione di essa

insieine ad altre propriela delle linee di stiingiinenlo o di allargainento e delia

suddelta superficie, segnatamente pel case che sia rigata o gobba.

Per seinplieita la derivala presa rispetto alia .r, di una (piantita qnaluiupie l'

del suo valore , si indichera gcneralnienle con U', e quella rispetlo alia a

con U,

.

Vol. V. 34
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Si chiamino /^7,(• lo coordinate rollaniijolc di quel punto, the (' co))tune al

piano norniale di'lla linoa (1) ove conisponde T ordinala j, ed a (piolla linea

dclla laniit!,lia (1) per la qnalela costanlc sia a+ w, w allra coslantc pnie ar-

l)itraria, cd F il qnadiato dolla dislanza di qnesli niedcsinii due pnnli, e pro-

piiamento della distanza del pvimo di cssi dallaliaca (1); vale a dire si abbiano

(2) .... fj =: f{p,'x + io) , r = <^(p,a. + (.'i)
;

{.]) .. .. p — x+{q-ii)!i'^{r— :)z'z=0 , ed

/•' - {p- xf+ [q-if+ {>•- zf

.

Poslo p — x+ i- si hanno cvldcntementc

fj =: U + rii'+ to//,+ eCC. ,

r =^z + r-'+ to-,+ ccc.

,

c la equazione (3) si liduce

av + biii-\- ecc. = ,

dove rt= I +!/'-+:'- e b = y'ij,-[- z'z, , la quale da

c pcio saianno

I! = — - to + ecc. ;

h

jj =: J* — — to + ecc.

,

vd r = :+(r,--^:'jto-+-ecc.

JNei termini ommcssi in tpieslc cquazioni vi sarebbcro to', to', ...

Ouesli valori delle p,q,r sounninislrano

^=(i7r+(»-^»r+b-M') to' + ecc.

ossia Fz=Q M-+ eoo. , dove Q csprimc y: 4- :j — ^ eio(i

y^ + z* + (;/':;, -:'.'/,)'
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noi termini qui ommpssi vi sono w^, to', Ouiiuli la x eorrispoiulcnip ni

puiili (li'llu iiiica (2) avcnti la minima o la iiiassima distan/a dalla (I) in gc-

ni'ialc soildislcra la cijiiazionc

O'co'+ecc. =0 ossia la

CO .... Q'+ccc. =0 ;

c rcndeia la ([uantila Q'-h- ccc. posiliva o nogaliva.

Se nolle csjircssioni anzi ps|)osIo \h'v le /;, q, r si ponossc in vcrc dclla .;

il suo valoiT cavato da (picsl' ultima ('(piazionc, indi si attribnissero divcrsi

valori alia to , si avrcbbeio coordinate della linea luogo geometrico di qnci punti

siuijolari delic corrispondenii linee (2) avonii la minima o la massima tlislanza

ilaiia medesima linea (1) e |)r()priameute da tpiei punti di tpiesla pei quali i

\alori didle .r corrisponderebbero agli attribuiti alia to soddisfacenti tutti la slessa

eipiazione (4). E siccome la to puo cssere tanto posiliva quanto negaliva, c

coir attribuiile \aIori a\ \ ieiiiantisi indofinitivameute alio zero . le corrispondenii

linee rapprescntate coUe equazioni {"I) si approssimano iudermitivamcnte alia

ra])presenlala colle (1); cosi la linea luogo geometrico anzidetlo sc(jheru que-

st' ultima nel punto corrispoudente alia to ^ , e pero a quella x die an-

nullera il ])i'imo termine della equazionc (4). Ma questo |)imIo, per le anzidette

proprieta delle linee rapprescntate colle etpiazioni (2), evidentemeute e un punto

di una linea di stringimento o di allargamento; adunquc per qucstc linee le x, »/, r

saranno quelle funzioni dclla a, die soddisfaranno le due ctpiazioni (1), in

generalc , e la f =0 cioc la seguente

{o) .... ^

—

i + ,/'-+ -J'-
—

j

la quale esprimc appuuto la loro proprieta csclusiva csposla dal Maggi. IIo

delto in gencralc
,

giacclie, pel valore dclla x qui occorrente , pot rcbbe aver

luogo ima di quelle eccezioni clie tal\olta si inconlrano nelle ricerche dci mas-

simi minimi valori delle funzioni; per eseuipio, se esso medesimo fosse mas-

simo minimo valore della x, in generale iion sarcbbe somministrato dalla

ctpiazione (ii) ma il sarcbbe da questa sua proprieta.

Le e(piazioni (1 , 5) c\idcnlemcnle daimo

y x,-\-y, , z X. + :, ,
— ^
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per dciivale rispello alia a dcUc y,z,x coordinate della llnea di stringimento

o (li allarganieiito ; c pen") tjucsta linca sara perpendicolare alia (1), se riescira

iilciilica la (([uazionc

[2] Le linee (1) siano rappresentatc colle cquazioni

(fi) .... v[x.y,z,a)=0 , u{x, y, ;, a) =: ,

Ic i-iii dori\alc paiziali lispello allc x, a daniio cvidcntcmcnto

>J
=- ('•; >'x - 'x lu) , : = - [r^ ».j - r,j a,,)

»/, = ^ [v'z lu - <« n'z) , ;, = ^ (r'a »; - (; «'„)

(love m = iy»; — rl ((^ , e Ic x,y,z coordinate della comspondentc linea

di siriiigimcnio o di allarganiento soddisfaranno Ic stesse equazioni (G) e la

olteiiibile col porre nclla (5) questi valori delle derivate y', z', y, , :,

.

Evidcnlementcsele linee delle famiglie (1,6) fosscro o isotermichc o isotimc,

od unifornienientc illuminate , .... pei successivi punli delle corrispondenli linee

di stringimento le variazioiii di questi enii sarebbero piu intense di quelle che

avrebbero luogo pei corrispondenli panti di qualunque altra linea esistente nella

supcrficie luogo di esse medesime.

Se fosse r = : — a=0, cd u = ii{x,y,z)

(ioe le linee ibssero sezioni piane della supcrlleie rapprcscntata colla cquazione

n(x,y,z) =

c pcipendieolari all' asse delle : , si avrebbero

r'x = , tv = , v'z =1 , i\ = — I , ed anco «'« = e pero

f>! = — Wy , y = — -, , ; = , 2/, = — -,-
, z,— \ ,

c conseguenlemcnte la cquazione (5) ridurrebbcsi in generale alia

lO + V/*""
^
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idcuitica a qucUa die si avrebbc sc Ic lincc fossero ncllo slcsso piano degli assi

dellc x,y c rappn'sciilalc collu ((|u:i7.ion(! «(./•, y, a) = , come si poteva

prevcdere. In (picslo caso , supposlo 1' asse ilellc : vciticale , e la snperficie

rappresenlata colla e(|uazi()ne )((.r, y, s) = (piella di una vallala o del dorso

di un monlC; la liiiea di slrini;;iniento evidentcmentc saia la j)iu ripiila fia Ic

esislciili nelia siipcrlicie iiicdcsirna.

|3j In ullinio, supposlo le liiieo lapprcsentale colle Ire equazioni

y-f{(,r>) , 2 = 9(<,a) , a; = (i.(r, a) ,

/ quanlila da eliininaisi , le derivalc y', z', y, , :, sarebbcro lispellivamenlc

ovc f',f,,.... qui esprimono f{t , ct^'i, f(t , a%, .... , e la quantita Q li-

sulterebbe

((^7;-/v,r+ (^'?,- ?v,r+ (?Y,-/"?,r) : ii^'+f'+o-) ,

die couliene la x nella componenle t , ed in \ ecc della equazione Q',, — in

ijenerale si polia usaie la Q't = , la quale somministrera la oj)portuna t per

riduirc /"(<,a) , (p(<,a) ,
(Ji.(?,a) alio y,z,x coordinate della linea di strin-

giuiento o di allargamento.

1 4] Trovcro qui le liuce di sliiugimcnto o di allargamento per la famiglia

delle superlicic rapprcscntata colla equazione

(7) .... z =/"(.f,y,a)
,

dove le x, y, z cspiiniono coordinate reltangolc e la a una costanle arbitraria.

Si diianiino p, rj, r le cooidiuate del j)unlo eomune alia superfieie cui corri-

spondc la costante a -H w cd alia normale della (7) corrispondente alle ordi-

nate x,y , cd F il quadrato della sua distanza dalla stessa superfieie (7);

vale a dire abbiansi le ecpiazioni

p — x+{r— z)z'=0 , f/ — y + {r— z):, =

F={p-x)'+[q-yf+{r-zf,

(8) .... r =/-(y),7, a+ co) ,

ossia /) = i + 0;'
, q = y -\- (iz, , F = fj-a ed

r = f{x +- Qz' , y + Or, , a + to) ,
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(love ^ ; — r , a =: 1 + :""-+ zj , c Ic z', z, qui csprimono le dcrivale

lt;\r/.iiili f{.v, ?/, a)!,. , f(x,ij, %)',,

.

-

Ma qucsl' ultima cquazione o la sua cquivalcnle

=: oO + luo -f- occ.

ovo /; =r f(x, ?/, a)a soniiiiinislra = — -co piit allri termini nei quali vi

sarebbero w", co'*, . . . . ; aJunquc saia

F = - w-+ ecc.
;

e consegucntemenle le x, ;/ conispondenti a quel punti della supcrfuie (8)

,

die Iiamio dalla (7) la minima o la massima distanza in gcncrale soddisfaranno

le due ecpiazioni

r^j 0)-+ ecc. =: , I- W-+ ecc. = ,

e pcro le

e renderanno Ic quantita (7) + ecc.
, 7 + ecc. ambedue positive ne-

7 - — - + ecc. posiliva. Vale a dire, Ic x, y, z coor-

dinate della linea richiesta saranno le funzioiii della a oftcnibili colla cquazio-

ne (7) combinala colic due segucnli

\ 1 -t- *a -t- - y /x \ I + .^+ ^y jlj

dimodoclic climinata la a da queslc Ire cquazioni, se nc avranno due rapprc-

sentanti la niedesima linea richiesta.

Sc poi la famiglia delle snperficie fosse rapprcscntala colla cquazione

f(,r, y, r, a) =

le cquazioni a surrogarsi alle (9) evidcntementc sarebbero

(,- + !.§ + ,^L= ,
(,;^ + l,j;+,^), = t» •

Non cspongo le cquazioni a surrogarsi alio (9) nei casi die la cquazione della

famiglia delle suijcrfieic debba csscrc la risultanle della eliminazionc di una

,

due, .... quantita contcnute in due, trc, .... cquazioni date fia questc nicdcsime
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quantila , c le coordinate di cssa ,
pcrche iioii prpsciilaiio difficolla , ecccltuata

la liinghczza dci calcoli.

Ksidcntciiioiilo sc k" siipprficie dclla fanii^lla (7) fosscio (|ii('ll(' di clonal tcin-

pcraliira, o di cgiial dunsita , o di igi-oiia'tiicila , la liiica di sliiiigimciilo

saicbbc 11 luogo gcomclrico dci puiiti dcUo spazio tia 1 (piali la rcciproca va-

riazioiic di qucsti cnli sarohhc piii iiitcnsa clic tia i puiiti di (|ualiiii(pte al(ra

liiiea allravoisanlo il inodcsiiiio spazio.

\'6\ Ora jiasso ad csporic alciiiii risidlainoiili rclalivi alia fainiglia delle liiiec

relle iai)prcsciilalc colle equazioni

(10) .... ay ^z hx -\- Ba , «: = ex + Ca
,

dove n, C cd o, h, r, cosoid dcj^li angoli falli da esse cogli assi delle .c, y, :,

sialic fuiizioni deila a, cd alia supcrficic luogo di esse nicdcsiinc.

Esscndo y =1 -X + B , r=-x-t-C, si Iianno•'a ' a

!/' = 7.
' y' = ^ ii], ^"' •

-"' = ^ •
-"' = •^" (7),+ c-'

'

dove Sr = 0;+ hj + (f , M = I,, B, + c, C, ,

cd N = [Bf + CJ) a-+ {rB, - hC,f = B--+ Cj - [hB, + cCf,

c conscgucntemcnlc savanno

= ^.7 f;+2.1/f+.Y.

dimodoche, in queslo caso, avra luogo la sola linea di slringimciito ,
come e

nahiralc; c per le x,y,z coordinate di cssa si avranno

xl- = -aM ,
{y-B)l;=^-hM , (c - C)Vr = - '.I/

•

Le rcltc (10) incontrino la linea data di coordinate p,q{p), rip), cioi- sia

(iB = ag — hp ed uC. — ar — cp,
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e pcro — a'M pyunk ail

(n(?.;-+ .7) - [hh,+ cc,)a,)p + a[hl:,+ cc,)p, - «'(/',?,+ c,r,)

vale a iliiv — aM = pc^, — aT, dove Tz=a, p, + h, q,+ c,r, ,

(luaUinque sia la variabilc piinclpale ; e per le x,ij,z coordinate della linca

(li sliingimento si avraniu) Ic ociiiazioni

{.v-,,)lJ = -aT , {y-cj)lJ = -bT , {z-r)lJ=.-cT,

le quali \isibilincnte danno la

ove E espiime la parte della rctta (10) inlercctta tra la linca data e quclla di

ristrint^iniento. Si chiamino v>,n gli angoli falti dalla rctla (10) colla tangente

e la normale ordinaria doUa cnrva data : d il raggio della cireonfcrcnza oscu-

lalrice di questa curva, c w il raggio di qnella sfera die ha un contatto di

second' ordine con essa ed il cenlro in una di (juellc due sue normali , die fanno

colla normale ordinaria di essa medcsima angoli eguali all' n, cioe, sia d=zzs cos. n

;

le dcrivate suppongansi prese rispelto all' arco della linea data ; e si avra tanto

la cquazionc

ap, + hq,+ cr, = COS. m ,

quanto la

ap,, (/ + hq,i d + cr„ d = cos. n ossia

ap„-h hq„ -Jrcr,,—- ;

c siccome la prima di qucste cquazioni da

a,p, + h,q, + c,r, -+- cip„ + hq„ + cr„ = — m, sen. m ;

cosi sara

r = — m, sen. m — - .

Se le rctte faranno tutte colla linea data angoli eguali fra loro si avra J = — -

,

e consegucntenientc per le coordinate della linea di stringimento, e per la E,

distanza suddctla di essa dalla linea data, si avranno

ed JS:''^* = 4i ossia wHt = ^;
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dimodochc se esse saraimo le norninli oidiiiiiiie dclla linca data avrassi

« <;< — £i

.

ma d' altronde
,
per qucsto caso , si ha anco

dove
'I

(Sj)iiine il coinplesso dpgli angoli di toisionc della slossa ciii\ a dahi

:

ndiiiKjue sam

e quiiidi E maggiorc del (/, come diinoslro allrimonti il Maggi.

Cosi sc la curva dala sarii in una supcilicie, e le ruUe (10) siano nuruuili

(li (piesta superficie, per esscre il scno dcll'angolo fatto dalla tangente la curva

data con (piella della sua conjugala eguale ad ^ , le espressioni dcUe coordi-

nate x,y, z e della distanza E qui csposte \isiI)iIinonte, in qucsto caso, coiii-

cideranno coUe espressioni delle analoglie quantita puljl)lieate cogli Annali del

signor Torlolini mA p. p. niese di giugno dal prof. Brioschi.

Supposlo le rctte (10) tutte perpendicolari alia curva data, facilmente hansi

le due cqunzioni

0; — ^^,+ k-l^, + A-; + 2kT , 0, cos. 0/.- = />, ,

dove At=-,-j , u.; = p-, + (f, + rj , 0^ = 27 + »/? 4- :", , c E complesso

degli angoli descritti dalle rette k come sopra; e pcro si avranno

cioe I'arco della curva di stringiniento e I'angolo O/c da esse fatto colla retta /.

die c nclla stcssa (10).

Le /), q, r coordinate di una trajcttoria ortogonale alia faniiglia dclle relle (10)

soddisl'aranno queslc niedesinic due equazioni, ed anco la

(f)^+i7i,+ rC, = 0;

per cui la conosccnza di qucsle trajcttorie dipcndcrii dall' j\l)D,-\- tC,)(lx , e

lo porzioni delle rctte (1 0) intcrccttc fra due lore trajcttorie ortogonali saranno

eguali fra loro.

Vol. V. 35
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IGJ Si cliiami s I'arco dclla linca (1) corrispomlcntc allc onlinate x, y,z ,

ed ^(s, a) somplicemcntc A 1' area di (juclla porzione o pla^a dcUa super-

liiie liiogo di tulto lo linee (1), clie ha un angolo coinprcso daU'arco .< e da

(picllo doUa linea per cui lo
j ^ {i + f'-+ (^")dx c indipcndenle dalla a,

cioe conispondenle alia ,r,, , die soddisi'a la cquazione

a

eil il limancnte conlorno individuato o almeno in linee indisiduate.

Lc x,y,z ,
pel punto comunc alle prime due linee, evidentemcnte saranno

funzioni dcllc a, s , e qiiesle varialHli indipendenti 1' una daU'altra; e poro

sara |

!'''
] eijuale al sono dell' angolo anzidelto, ovvero erjimle a

\/((3^s2/a — or^y,)- + [xs:-^ — x^Zs) + (z/sSa — y-x-'s) }
•

Ma pel case presente sono

x's Ij'^ — .I'l y's = xlf, , x', :'« — .t'« z's =: J-s ?, .

?/»--'a
- 2/^.--s = (/'?,- ?'//) •^'s >

ed a-; = 1 : ^(1 + /"-+ 9'') ;

adunque sara

(^) :z= ^(/- + r, + (/'?, - 9'Ar) : vc + r+ 9'^)

Dssia

La supcrficie sia la rigata rapprcscntata colle cquazioni (10); e si avra

cd anco
,
per cssere x = sa ,

Oiianlunque qucsta intcgrazione rispelto alia s sia facdnicntc eseguibile , (jua-

luiique sia la supcrficie rigata , nuUadinieno stimo bene di cseguirla pel solo

caso di

f[x, a.) =zr sen. CL — a; cot. t cos. a , (p(x, a) =: rcos.a + arcot.iscn.a
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ossin

a; = s son. i , »/ =r r sen. a — s cos. /' cos. a , s = r cos. a -h s cos. / sen. a ,

cioi" (li limilaiini ;illa supeificie rapprescnlala colla oquazione

y -h- -= » + a; cot." / ,

(he una iperholoiile ili lolazioiie avente r per ragg;io del niininio paiallelo,

/ per angolo I'alto dalle rclte sue gcneratrici coll'asse di cssa c delle ordinale x
,

ed ii eeniro uella oiigine delle coordinate.

In (jueslo caso essendo a = sen. i , b =z — cos. i cos. a , c := cos. i sen. a ,

^=:rsen.a, e C— r cos. a risultano ^,^=:Cos.^« , M=iO , cd A'=j-sen."( ;

e pero

A'a, = J\/ (s" COS.- / + r" sen.- /) ds ossia A'^ =^ ^i^^! (.r^ + «r) dx , cioc

A'^ — ^x \l{x'^+ iir) + i^rm log. [^J[x+m-) + j-) + 'ji(a) arbitraria ,

dove JH — r sen.- / : cos. i .

. La poizionc di superficie abbia il contorno verso I'Drigine nel minimo paral-

lelo,cio6per x od s=0 sia ^(a,0) = e pero anco i4(a, 0)i=:0; e

si avra

-la = '^^x sl{x-+ m-) + jrm log. -
(
v/(a;-+ »«-) + x) .

Se in questa cspressione si ponesse invcce d' x il si'o valore, in gcnerale

funzione della a, c si intcgrasse la risnltantc rispetto alia a, c questo inte-

grate si particolarizzasse mediantc il rinianeute contorno , si olterrebbe 1' area

della porzione o plaga di superficie corrispondente a queste condizioni.

Quest' ultimo contorno corrisponda alia a= , cioe sia nella rclta rappre-

senlata colle eqnazioni ij = f{x, 0) , z = (p(j", 0) , inoltre la rella .« sia ro-

slanle rispetto alia a, c si avra

biniodoehe 1' area della porzione della iperboloide conipresa tra il niiuimo pa-

rallclo e lo avente da questo la dislanza x cioe A{2r.,s) sara
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Si poiijja )/'-+ :" = tr, e fia le .;• , u coordinate rcUangolc del meridiano prin-

cipale della supcrficie si aviii ir^zr+ urcoi.- i ;

<• I'area diaiizi contcinplata saia, conic c nolissimo, cgualo anco alia csprcssioiic

la quale, per cssere w'-f ?(^i('- := -3(.z"+ju-) , si riduce alia scgucnte

ideiilica alia Irovata col inelodo generalissimo sopra usalo , scbbene 1' alUiale

supcrficie sia una di quelle il cui piano tangenle in un pnnlo qualunquc abhia

porzioni da una baiula e porzioni dall' ultra della supcrficie stcssa ;
giacclie

,

come si sa , in csso vi sono ambedue quelle reltc gcneratrici di essa medesima

ciic passano pel punto di contatto.

[7] Si rappresentino con s, 00,0,11, altrctlante parii della rclla (10)

successive r una all'altra, c con p,'/,r, r, quelle parti di lince qualsivo-

gliono esistenii nella supcrficie luogo della famiglia delle stesse rcttc (10), die

lianno i termini variabili ordinatamenlc iiei termini coniuni alle rette s, oj : w, :

0, ir, ti, .... e gli allri in una individuata relta dclla medesima faniiglia: c si cliia-

mino //, /, w, 11, .... i prodotti y/aSen./As' , (/'cSen.^s , »4sen.7s , »vsen.t^s , ....

Sc la d('rivata rispello alia a dell' area di qucUa porzionc quadrilatera dclla

supcrficie luogo anzidetto, clie ha per lali ;;, to, r/ e la parte corrispondcute

di quest' ultima rctta individuata sara egualc ad -^io{h+l), la supcrficie sarii

.ssiluppabile.

Di fatto , ammessa questa proprieta , cvidentemcnle si lianno

4 to(/( + /) +

4

" '^ + '") =4 {^+^'>) {I' + '")

'

c peid

— [I — n) ^ —r— :;: =: CIOC z:z q iOSt<inle

rispetto si alia oj clie alia s , e consegucntcmcnte

ja sen. qs =: ^w + ju icn.ps .

.Ma |)er una tpialunquc linea /; esislenle nella supcrficie luogo delle lince
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analoi^lic alia s rappiescntala colic cquazionl (I) ha luogo la lelazione

('he liniitala alia allnalr supcificie , e siipposto il primo Icrniiiie ilclla .< nol

piano ilogli assi (Idle //,:, soiiimiiiislia

;4 sen. ;7^ = y/(E; .r+ 2.Vs -+- N) ;

aduiu[uc a\ rassi la equazionc

g-co + yj{l;s-+ 2.Vs + N) = ^/(^?(.s-+ to)-+ 2.1/^s+ w) + jV)
,

ossia
(
l:f- ff) (.s'-'S; + lo.s^cr + Ms] + J/-- iV(/- = ,

la ([iiale sussistcmlo (pialuiKjiic sia s da

fj'= E; , cd 3/^= ]\'^f Ci0(3 ( 6, /?, + c, C, f = [BJ +C]-{IjB,+ rC, f) l^ .

Ma fjucsl' ultima C(iuazione cquivale alia

{{ac, - ca, ) B, - {ab, - ha, j C, )-= c pero alia li, \~]=C,\^^\

la (jiialc ha luogo per le sole superficic sviluppabili
,
per K; (piali evidejilenieiUe

(• (/'^ = 5; ; aduiique , so la deiivala dell' area suddella sarii eguale ad

cf (>i{li + 1 ''' superficic saia sviliippabile.

Visibilinente in qucsto caso avrassi

X =/(=. + ?).'..

[8j II eoipo compreso tra la supcvficie luogo dellelinec (1): il piano degli assi

delle ordinate x,ij: i due piani perpendieolari all'asse delle j- cornsj)ondeiiti

alle x=:ii , xz:zv>u : e le due superficic, in gencrale cilindriehe, paralldc

all'asse delle ;: cd avcnti per traccc, ncl piano degli assi dellc x,y, le due

linec rapprcsentatc colic e(iuazioni

y = f(.r,h) , ;/ = f{.v,l),

dove h < / evidcntemcnlc ha il volume oguale all'

J
(J^9(x,a) f{x, ay^,/a)'/.r
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E j)(M' tanto nil corpo clic abbia due facce pianc pcrpendicolari coll'assc dclle x

,

e corrispoiulcnti alia .r zz: ?/ , :=v , c la rimancntc siipcrficie policdrica cconi-

posla (li pill |)aili analoi;Iio fra loro, di cui la n eaiiiui sia il luogo geomclrico

(loUa faiiiiglia dclle liiioi'

da a = a
J

ad a —
a.i,+i , a\ ra il volume cgualc ad

j

"
(1 f" ?,. {-r, a) f„

[x , a}'« d(x\ dx ,

dove 3 esprimc la somma algebrica degli integrali per rispetto alia a, die

da I'area della sezionc del coipo parallela al piano degli assi delle ij, z cd alia

(lislanza .r dalla origine.

y r/a ,

cioii le equazioiii della famiglia delle linee (1) esistcnti nella n esima parte della

superHcie poliedriea fossero

il volume della parte anzidetta del corpo lisulterebbe

r(ir-K^ind^)'lx ;

dimodocbe qualtiiKjiie funzione delle a-, a sia la /„ , sc le II,,, Mn saranno

rispetto alia x funzioni algebraiclie-razionali-interc, per qucsto volume avramio

luogo le proj)rieta da me espostc nel tomo decimonono della Societa Italiana

publilieato nell' anno 1822.

Per esempio : sc //„,J/„ saranno cguali una ad Aux'' + BnX + C„ e I'al-

tra a DnX-hE,,, dove An, Bn, Ca, Dn, En siano funzioni della sola a, il

volume anzidetlo sara cgualc a

/
'"{3.^1jA,Da da. + ^-2/(yl„£„ + B,D,:)da]

I I dx
;

1+ x2j{BnEn + C„Dn) da +2jCnE„ (/a)

e pero avra luogo il teorcma suUe cubaturc da mc cbiamato di Torricclli; ed
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anco sarii cguale alia somma dclle aiec dellc due sole sezioni conispondenli alia

x-«+-i^(i-\/;) , ^=«+^(i+f;)
moltiplicata per ^ (r — ?/) .

Pel caso particolarissimo di /„ = 1 qualunqiie sia V n , ii corpo (pii eoii-

toniplato sara lo stesso da me considcrato iii una dellc proposi/.ioni niatematiche

teorieo-pialiche piil)!)Iicalc in Pavia ni'H'anno 1830, die coniiJicndc lulli i casi

di .1,, = , eioe eiie la su|)crlicie convessa del corpo sia rii^ata, ti-iUati par-

zialnicntc da allri in (juesli ullinii anni. Anzi si ])Ui) osservare ehe in (picsti casi

il volume del corpo e anco egualc ad un quarto di r— »/ , molliplicato pel bino-

mio , avente per primo lerniine I'arca della sezione corrispondcnle alia x=iii e per

sccondo tennine il /ri])lo di quella della corrispondcnle alia xmu + ^-(r — it),

come si diniostro nelle proposizioni anzicitate.

Pak TE SECOND A.

Qui esi)onG;o alcune propricla analoglic ad allre da me puliblicate in varie

oceasioni e relative alle linee od allc superficie aventi almeno le rette od i

piani langenti fra loro paralleli ciascuno a ciascuno.

[l
I

Due curve a langenti parallele ciascuna a ciascuna sono nella medc-

sima superficie sviliippabile ; c nei punti dei contatti di esse con due di quesle

langenti parallele qualsivogliono lianno i piani norniali e gli osculalori rispetli-

vamente fra loro paralleli, le normali ordinarie pure parallele. ic derivate dei

complessi degli angoli di contingenza si di prima die di seconda specie rispel-

tivamente eguali , e le curve luoglii dei centri delle loro sfere oseulatrici , die

sono ancli' esse a langenti parallele ciascuna a ciascuna : tutte queste proprietii

io le vitengo per se stesse evidenti ; e passo a dimostrarne altrc.

Si chiamino x, ij, z, .s, (/ ; p, f/, r, S, D ordinatamente le coordinate rct-

tangole, gli ardii ed i raggi delle' ordinarie curvature corrispondenti a due

qualsivogliono punti dei contatti anzidelti.

Pel parallelisnio di queste tangent! sara p funzionc della x, e pero

' f

( 1

)

fj =yp , r =zp

esiccomesono s'=z^{l + y'i+
z''^) , S'- ^l(p"-h '/'"-+ r'2), cd ^' =

^,-

cosi si avranno anco

S'zzis'p' , I)- dp' :
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iili apici indicano cd iiulichcranno dcrivatc rispetlo alia x vaiiahilc principalc.

K per csscre ji =
'J^

, ^^ = 2' si lianno
j'J^J7

=y', j^j^j, = :'; e poio

Ic laiigcnti della ciirva avonlclc coordinate p—x, ij^i/, r— z ossia il raj:;-

i;io vcltorc cgiiale e parallolo alia retta clic unisce i punii, ovc Ic due aiilecc-

(Iciili soiio toccalc dallo loio tangcnli parallcic, sanmno anch'cssc parallcle a

iliK'SIc ulliiiic, la di'iivata del siio arco sara (p— x)'s' cioe S'—s'.

1 raggi doUe sIVro osculalrici di due curve a langeiili parallcic ciascuua a

ciascuna non hanno, in generalc, fra loro una rclazionc analoga alia qui csposla

per (|uelli dellc loro circonferenzc osculatriei
,

perclic la sussislenza di essa

riehiederebbe [p'-d)' cyualc al scniplice prodotto p'.d', cio clic non puo

essere.

l^-l] Le due curve a tangenti parallcle abliiano la dislanza dei suddedi puuli

di conlallo eytialc ad /( cvstanlc; cioc Ira le coordinate di quesli loro punti

\i siano le equazioni (1) cd anco la

(2) {p-uf+{.j-yf+{r-zf^l<'.

Poncndo p z=ix -\- ht , g =:!j -h hii , r = z -\- liv ,

dove t,u,v esprimono nnove funzioni dcUa x, cpicste Ire equazioni (1,2)

si riducono alle

(3) tl =z al' ,
?'':= f «'

,

(4) (-+/r4-f^z= 1 , ove a-^.'ii'-, e c = z'.

La (i) deri\ata rispctto alia x da

che per le (3) riducesi

it + au + rc]t' =zO ;

e pero sara «'= , ovvero

(5) .... I + au + ci: = .

Ammessa la ('=0, le (3) danno u'—O, v'=0; c pertanto sarauno

p — X + A , q T=y + D , r = z+ C ,
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A,B,C sono costanti; ciou la sccoiida curva saia uno dci Iiioglii lu-i qnali si

poira traspoitare la stcssa prima, facendo pcrcoricrc a tulli i puiUi di ossa icttc

oguali c pandlcle fra loro.

L' altra eqiiazioiie cniorsa , cioc la (;J) ("cpiivak'ndo alia

('0 p — x+{f/— !/) a -h {) - z)c = ,

inaiiifosla, combinala colle (I, 2) , le due curve fra loro parallcle ed alia di-

stanza //

.

Faro qui vcdoie come si possa trovarc la scconda di quesle curve tra loro

parallcle allorclie si conosca la prima.

Dcrivando la cquazione (3) , e ncUa risullanle ponendo i valori delle u', v'

dati dalle (3), si otliene la

ossia u = — ^v — ^v' ; e pero stanle la stessa (5) sara

t — -7 [ac — ca)v -{ ,v ,

dove in- — i -\- a' -\- c-

.

Soslitueiulo questi valori delle t,u nella equazione (4), si lia la

r((«c'- ca'f+ «'2+ c's)t.^+ 'inn'{a-c'-aca'+ c']vv'

ossia

la quale da la seguente

mVy'-t- cn{nc'— cn')c = ±ca' v'i"'— m'o^) ,

ove n^ z= 1 + a-.

In quest' ultima equazione si ponga r = ^ jji
,

[a niiova I'unzionc della ./•
;

c si a\ra la

mny= ± caV ( 1 - fx^) ossia (Ang. cos. (x)' = q= ^ ;

e per tanto, ammesso

— ra' r, . » C ca' ,

sara t; = - cus. I,

.

Vol. V. 36
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Ouesto valorc duUa c soslituilo iicllc esprcssioni dclle t, it sopra csposte

soniminislra

t = COS. 5 H— sen. ; ,mil ^ -— n '

Oiiiiuli per le p, (/. r coordinate doUa linoa ricliicsla si avranno

'i~ y — -^i
('''^ '^'^*- ^ ± "* ^™- ^)

'

(7) r = : + — COS. ? ,

ovvero lo t-quazioni (2, G, 7).

Esscndo '-^ =: — COS. ^ , cd ^^ il coscno deiransiolo falto dalla retta h

poir asse delle z , cd — il seno di quelle fatto con questo mcdesiino asse

dalla tangcnie dcUa prima curva , lo H sara 1' angolo diedro compreso dai due

piani die passano per questa langente e 1' uno per la rella h c 1' allro jier la

ordinata z .

Volcndo le funzioni della x valori delle p,q,r per una parlicolare parallela

alia prima curva converia determinare opportunamcnte la costante contenuta

ncir angolo ^ come integrale coniplcto

ill —5 cioe 01 '2-U t'2\

[3j Sc le due curve a langcnti parallelc ciascuna a ciascuna dovesscro

averc eguale ad h costante la distanza di qucstc niedesime tangenli , invece

della cquazione (2) si avrebbc la

{'I-y~ a{p - •'•))'+ [r-z- c(p - x)y

+ {c{q-y) - a'^--z)r-= lr{l + a'+ r) ,

la quale col porre

q = ij -^ liH + a{p — x) cd r =1 z -h hv + c[p — .!) ,

dove u,v esprimono due nuove funzioni della x, visibilmenle si riduee alia

segnente

(8J ^

H-+ V-+ [cH — avf— I + «+ c- .
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E col poiTc lU'Ua (1) in liiogo (k-lli; y, r' i loio valori

»/' + //
»'

-f- [p — x)a'-i- a [p — 1 ) ,

z' + ho'+ {p —xy -h f(;/- I)
,

si liaiiiiu li'

(!») Iui'+ {p — x]a'—0 , I,d'-\- {p —x)c'-0 ,

die daiiiiu la

aV-cV=0 ,

la tpiali' ('oiiil)iiiala colla (8) cd una ilolle (9) sonuninistra le rcciprociio pro-

priota delle due curve, ed anco Ic p,q,r coordinate dcUa secoiida fonnale

colic x,i/,z dcUa prima: come si puo vedere nclla agi^iunta alia Nola sulle

super(icie
, f;Ia jxdililicala ncl 1853 col Giornale dell' I. R. Istilulo Lombardo,

per eui non mi \i tiaUengo; c passo invecc ad indicare come si possa avere

una linea csistentc nella superficie rappresentata colla cquazionc

(10) F{p,q,r) = 0,

la quale debba avere le langenti parallele ciascuna a ciascuna a ([uclle della

ilata rappresentata coUe equazioni y=zij[x), z^z[x).

Per la curva ricliiesta si animetta qz=q{p), e pero

r = r{p., q{p)) ;

e jier il parallelisnio delle tangenti sara

fi[v) = y'
1 cd r'{p) + r\qi]'=z' ,

cioe avranno luogo la cquazionc (10) c la seguenle

(") F\p) + y'F\q) + z'F\r)^0.

Sc in qucste due eipiazioni si ammeltcsse x cuslantc , le //, '/, r sarebbero

evidcntenicnte le coordinate della linca di contatto tra la superficie rappresentata

colla (10), c la cilindrica parallcla alia tangcntc la curva data ncl suo |)nnto

corrispondente alia medesima ordinata .c ; ed ammettendo la x variabile, e

la // quella funzione della stessa x, die rende identiea la ecpiazione q'(j)):=i/\

le p,q,r saranno in vece le coordinate della linea richicsla: evidenleincnle

qucste due lincc avranno le tangenti fra loro conjugate.
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Dcri\;iiulo rispello alia .r la cquazionc (11), in questc ullime ipotcsi dichia-

rale, e poiiemio //' in vccc ili </'(;>), si iia la

(12) (f"(,) + .'/'-^F"{,) + -.--F"{r) + 2,'(;;^) + 2.-'P)
+ 2,V(fi;.));/

+ F'{.i)!i"+ F'{r) z"^0,

la ([ualc combinata colic (10, 11) somminislrcra Ic fiinzioni dcllc x valori

dcUc //, q,r coordinate dcUa famiglia dcllc lincc a cui appartcrra la riciiicsla,

la (pialc si individncia col delerminarc convcnicntcnicntc la costantc contcnula

in (picsli \alori dcllc p,r/,r ed introdotta dalla intC!j;razionc dclla equazionc

clic otterrassi col porrc nella (12) i valori dcllc (j,r cavali dalle (10, H).

1 4] Sc due supcrficie abbiano i piani tan2;cnli parallcli ciasciino a ciascuno

c tulle ci;iiali Ic distanzc dci punti di conlatto di esse con qucsli piani , esse

niedcsinic saranuo od cguali ovvcro parallcle; cioc per questc supcrficie avranno

luogo propriela analoglic a quelle espostc supcrionnente per le linee curve.

Si chiamiuo x, y, z[.r, y) ; p, q, r{p, (j) le coordinate rettangole dcllc su-

j)crficic c i)ioprianicntc di due qualsivogliono loro punti ovc sono loccatc da

j)iani parallcli.

Per le propriela dellc due supcrficie si avranno le due equazioni

(13) r'[p)=z, , r'{q)=:'y;

V la quantita

[p-xf-^{q-yy-+ {r-Zj\2

sara costanle; c le j), q saranno funzioni dclle x,y , le quali sono variabili

indipendcnti.

Si pongano p —x-\-s , q = y+ t , cd r = z+ u
,

dove s,l,ii siano suppostc funzioni delle x,y ; c si avranno le equazioni

p'— {+.<>'
, ;j, = .f,

; q'—t, q,-=i\ + i,,

ed anco le

r'{p)p'+ r'[q)q' — z' -\- u' ,

r'{p)p,+ r'{q)q, = z,+ II,
,

le quali, per le anteccdenti c la (13), equivalgono alle

(14) z's' + z,l'=zu' , z's,+ z,t,= u, ,
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Cos! , csscndo (s'-+ t-+ u-)costante, si hanno le eqiiazioni

(15) ss'-h «'+ mt'= ,

«,«, + 11,+ ini, — ,

lo (|iiali poi valori (14) dcUc dcrivalc n',v, si liducono alle

(s + nz')s + [l + uzy = ,

(s+ ?(:')s, + (< + w--,)^ = ,

the danno Ic

(16) (. + uz') [ts, - s't,] = , [1 + «.-,) (r.s - .s-V,) = ;

I'd pliminando la s dalle (13) Iiassi la

{ 1 7) i[l's,- s'l,) + M ((/'.*, - s'„,) = .

Ma la sussistcnza dellc eqiiazioni (IC) visibilincnte richiede Ic due

s + uz' =0,1 + uz, = ,

ciou Ic superficie fra loro parallelc: ovvero richiede la

I's, — s'l, = ,

la quale per la (1 7) da anco la segucntc

ti's, — s'u, = ,

< gli integrali gencrali di queste due equazioni, dando per t ed a iunzioiii ar-

hitraric della s, riducono la quantita s--h t-+ u' , clie dcv'esseve coslaiite,

lunzione della sola s ; adunque le s, t, u , in questo caso, saranno eostanti.

Vale a dire, la seconda superficie sara un luogo eve potra trasferirsi la prima,

facendo percorrere a tulli i punli di essa retle eguali e parallele.
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Parte teuza.

INcl primo parngrafo di questa Parte vi sono Ic diinoslrazioni analilichc delle

<lno iiroi>osi/ioiii scp;u(Mili, gia cnuncialc o diiiioslralc gconictricamcnte dal si-

gnor Diipiii lU'lla Mcmoiia sui corpi ifallcggiaiiti.

Lo sf/ioni piano di nil corpo , basi di altivllanti snoi scgnicnli cquivalcnti Ira

loro, sono tangcnii nci lispollivi ccniri di gravila ad una mcdcsima supcrlicic

;

cd una (inaluii(|nc di esse (• parailcla al piano langonlo, ncl ccnlio di gravila del

soumcnlo coiiispondculu , alia supeillcie Inogo del cenlri di gvavila di UiUi i

scgnu'iili.

1 1
1

[.(" conrdinatc occorrcnii si supi)orranno tulle reltangolc, cd in gcncrak-

si cliianiiMJinno .r, //, : : \wv6 qncUc del ccnlro di gravita del scgmento si chia-

nierainio /*, Q, H , c (piollc del piano della sezionc jh 'h
''

>
*^^ ^sso si rap-

presenleia eolla ecpiazionc

r = np + bq + (•;
.

Dai |)unli eoninni alio linee , elie sono i contorni delle varie plaglie della por-

zione della superfieie policdiica faccia in generale convcssa del segmento cd

aneo da cpielli ai (piali coriispondono niassinii o minimi valori della ordinata .7-

di esse , si innnaginino altrettanli piani paralleli a quelle degli assi dcUc ordi-

nale //, c ; _e si rappresenti colla

(I) -- = r(-r.y)

la ecjuazione della superfieie conlinua alia quale apparliene una plaga (lualnnque

di quella lisla della poliedriea , che e conq)iesa Ira due qualsivogliono jiiani

prossimi (pii luiminali; c con V si rappresenti il volume dei scgmenli, il quale

non de\e variare dall' un segmento aU'allro; e si avranno

PV=I
J(2 J x{f{x, y) - ax - by - c) dy) dx ,

Q V = 2J{l / y{f[x, y) - ax -by- c) dy) dx
,

/? r = -2 2
J(2 / [f^^x, yf- [ax + by -f cf) dy) dx ;

punlie gli inlegrali rispello alia x si estendano tra gli opporlnni prossinn piani

(lianzi innnaginali e qnelli rispetio alia y agli eslremi valori della // mcdesima

per Ic plaglic ad cssi corrispondenti , Ic quali saranno porzioni di supcrlicic
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vonliiiiii' ;iii;il(i^lu' all;» nipprescnlala colla cquazionc (1); cd i 2i pnsti avaiiti

agli iiitegrali lispclto alia ;/ esprimaiio Ic sommc di tulli gli analoglii inlcgiali

per la iiitcia sezionc del scgmi'iito conispondciUc alia ordinala x , e qiu'lli

sci'itti avanii gli intogiali rispctio alia .t- ospvimnno Ic soininp dc^li inlograli

aiialoghi oc('()iTil)ili [icr liilto il scgmciilo.

Evidentcmcnio il sccoiulo niend)io dclla prima dcllo oipiazioiii (2) sara una

I'unzione dcUc Ire quanlila a, h, c , la cpiale pel caso altiialc doMa csscre data

anzi iiivaiialiilo, per ciii una di (pu'SlL- lie (juaulila saia fuuzionc dcllc allic

due, c qucstc iiidipi-ndenti I'una dall'altra: cpii si tcira la c fuuzionc dcllc n, h ,

(' poio la ft indipiMidcntc dalla h. Siccomc i liniiti di tuUi gli inlcgrali occorsi

lispcllo alia i/ sono, o indipcudcnli dalla posizioin' del piano, l)ase ilfil scguicnio,

(' peio dalle quanlila a, h , o\ vero sono valori dclla incdcsinia y , clii! annnl-

lano i lore conispondcnti (piatlrinonij analoglii all'

/'(.'>.'/) — f'-i' — t'U — c ;

c quclli degli integrali rispcllo alia x sono anciressi, od indipcndcnii dalle

(pianlita a, h , oppurc conispondono a soninie analoghc alia

- /(/'(^' .'/) — "-^ — ''// — 'j ''.*/ '

("he sono milk; cosi ncllc derivate tolali rispetto alle a, h dci second! nicinhri

dclle equazioni (2) si considercranno questi limiti coslanli lulti si rispctio alia a

die rispctio alia /;, giacchc negli sviluppi di tali derivate non vi saranno ([iiellc

dei liniiti dei diversi integrali, o per essere luro medesimi coslanli, ov\ero nulli

i coeflicienti dclle loro derivate. Per comprcndcre facilnicntc quesla dicliiarazione

raiiimentisi chc , essendo

G = fV(,r, z)dx ed F{x, .-) = ff{x, y, z)<ly ,

ovc gli 7^ 1-, s, t siano funzioni dclla :, si hanno

G\z) = f'F'{z)dx + v'{z) F{v, z) ^ n'(z) F{„, z) .

F'(=) = (mdy + s'(z) t[x, ., .) - t\z) fix, t. z)
•J

t

G'{-^) = /"( r/"(-')'/'^)'/x + .'(.) F(r, .) - „'{z) F{u, z)

+ Cs'iz) /-(.r, s, z)dx - CtXz) f{x, I, z)dx

e pero
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Le medesime equazioni (2) o Ic loro cquivalenti

V = aD + bC + cA - I ,

PV = aD + hE + cB — L ,

QV=:aE + bF + cC — M ,

27} r = (i-D + IrF-^rA + 'i.ahE + 2fffC + 2/nC — N ,
•

ilo\e .'1 , B, C, D, E, F, I, L, M, N sono poslc in vece dei valori di

conispondenti alia cp cguale ad

i,x,y, x\ xy,y-, f[x, y) , xf{x, y) , yf{x, y) , f{x, yf

,

deiivate parzialmcnte rispetto alio quanlila a,b , rilcnuta pcio la r fiinziouc!

SI dclla ft die dcUa b, danno le

(3) 0=:B + Ac', = C + Ac, ;

VP'=D-h Be' , IT, = E+ Be, ;

VQ'=E+Cc', VQ, = F+Cc,;

VR'= Da H- Eb + Bc + [Ac + Ba -\- Cb)c' ,

VR,= Fb + Ea+ Cc + [Ae + Ba + Cb)c, ,

ove gli apici in alto significano dcrivate rispetto alia a c quelli in basso deii-

vate rispetto alia h

.

Le prime due di queste otto equazioni danno

, _ B _ C
.

c — ^ , e, —
^ ,

ma per Ic p, q, r coordinate della superficic toccata dai piani delle basi doi

segmenti hanno luogo le tre equazioni

r — ap + bq + c ,

=p + c' , =:q + e, ;
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adiinque si avranno le

p
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si hanno
T-= aa;-+ 'ihxy + cif+ ecc. ,

P- — Ax^-+ IBxy + C//-+ ecc. ,

(love a^zi'+s'- , h-=rs-^sl , c^ns^+C-,

A = \ —Inr -\-a)r , U = h,r—^ns , C = \ — Int + civ
\

c pero i valori dcUc .r,
//

, chc rcndano T coslanle cP massima o minima, e

(liiolli tlu" rciulaiio coslanle Pc T massima o minima soddisfaranno la cquazionc

P'iij) T\.i) - P'{x) T'{ii) = ossia

{Ab - Z?rt).r-+ (f-'l - Ca)x>j -h{rB- Ch)y-+ ecc. = ,

(ioe la scgucnie

(4) D[sx-+ [t — r)xy — sy-) + ecc, = ,

dove D esprimc r+ J + 2»((s^— rf) .

Dimodoclie la liiiea rapprcscntata con (picsla cquazionc (4) saru la projezione

oi logonalc nel piano tangcntc in 31 alia superficic qualunquc , di quella linca

die e il hiogo dei punli, di questa medesima superficic, a ciascuno dei quali

lonisponde una normalc iV die ha le due propricta seguenli: essa e la piii o

la meno dislanlc dal punto n fra quelle clic fanno colla M angoli eguali a

quello fatlo da essa medesima; ed anco c quella die fa il massimo od il mininio

angolo colla slessa M fra quelle pero avenli dal punlo n distanzc pari alia

sua. Oucsle due lince poi sono in 31 evidentemcnte tangenti I'una dell'allra.

Ma la dcrivala seconda esalta della cquazionc (4) visibilmcnle risulla

2D {s + (« - r) »/; - sy'l) + ecc. = ,

dove y[ esprimc la derivata della y prcsa rispcUo alia x, ed ogni lermine

ommesso conliene almcno la prima potenza della x o della )/; adunquc per

le X, y nullc cioe nel punto 31 in gciierale avra luogo la cquazionc

la (juale nianifesta le curve anzideltc langenti in 31 allc linec dellc curvature

feridie della superficic qualunquc: ccco la propricta per la superficic luogo

dei cenlri di gravila dei suddclti segmenti fra loro cquivalenti , cioe dellc cosi

delle carene dei corpi gallcggianti chc polrii riescirc utile segnatamcntc nella

idrostatica.

s
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Pahtk quakta.

EsiioiiLjo qui thic mctodi per iscopiiro fiicihiwnlc le iclazioiii die Imniio luop;n

Ira duco pii'i dcllt'tjuanlila: a arco di una ciir\a fjualuiiquc : <l, D ragi^i dclla

circonlorenza c della sfora osculatrici di cssa: ^,<\) complcssi degli aiigoli di

contingcnza di prima e di scconda specie di cssa mcdcsima: I, u. complcssi

dcjili anijoli comprcsi dalle siicei'ssive jiDsizioni cirelliNe dci raggi <l, D : s, S

arch! dellc (liie curve luoghi deiccnlri della circiiiiicreuza c dclla sfcra anzidettc

:

X arco di quclla curva die ha i raggi vcltori eguali e paralldi ai d : di cui

la maggior parte furono con diversi melodi diinoslrate dai signori Lancrct, Mai-

nardi, Saint-Venant, Molins, Jacobi, Frenet, Joadiimstlial , Briosclii ,

|l]Le x,y,z; a,b,c; A,B,C csprimeranno le coordinate rctlangole

degli ardii a, .<, S ; c gli apici posti ad un simbolo qualunque signifidicraimo

dcrivatc di csso prcse, in gencrale, rispctto all' arco a.

Si ponga x"^i- y'^i- z"^= u ed x"'^+- y'"'^^- z"'-^= v

c si avraniio cvidentemente le selte cquazioni

^'2 1. y'-2^ .'-2^
1 , ^V'+ y'y"+ z'z"=. ,

x-x"'+y'y"'+z'z"'^-u , x'V"+ y"y'"+.-".-'"= ^ »'

,

(I) !/f/-^ 1 , 4 («•'(/ '2= (('2
^

^'3—,,^ cd anco Ic <re scgiicnti

{A-x)x' + [B-y)y' -\-{C-z)z' =0 ,

[A-x)x"+{B-y)y"+{C-z)z"=\ ,

{A-x)x"'+ {B-y)y"'+ [C-z)z"'=Q ,

le quali cquivalendo alio

h[A-x)^z'y"'-y'z"',

h{D-y)=x'z'"-z'x"\

h{C-z)=y'x"'-x'y"',

dove h = x'y"z"'-\- x"y"'z'+ x"'y'z"- x'y"'z"- x"'y"z'- x"yz"'

danno la

IrD' = x"'~i^ y""^-\- z'"-'- {x'x'"-h y'y"'+ z'z"J cioe }rD-= r - »(*

.
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Ma ilalla socoiula csprcssione dclla derivala di '\i csposta nel paragrafo 205

delle mie lezioni di calcolo (Milano 1831) risulla //. = ?r|' ; adiinquc si avra

(2) trD"'}^'-^=v— tr.

visibilnicnte si ha

^'2= i U'".+ y'"f+ ,'"._ (^V"+ y'y"'+ z'z"'f\- £
flOC

(3) r=7-«-4ir3-

come si otlerrebbc colla terza espressione della derivata di ^^ osposia uel me-

(Irsimo paragrafo citato.

Oucsto valore di i];'-, per essere /r =:?«-(]; '^i, da

1-1 3 1 '9/r^ iiv — u — ^ M ;

a|)punto come si oltenebbe usando le notissinic csprcssioni del vokinie di una

piraniide triangolarc dovute 1' una all' Eulero e 1' altra al Lagrange.

Cosi, per essere

' v==(^)V(£)V(^)".

si hanno immediatamcnte

(4) .s'^^^.-l, (5) ?'^=^-S, (6) >/^ = ^

Sc nelle equazioni (2,3,4,3,0) si pongano in vecc delle quantita u, h i

lore valori dali dalle (1) ordinatamente si hanno Ic

(2') rd' = 1 + ir-y-'
, (3') vd' = I + d''-+ d'-'Y'^ ,

(4') vd'^l + s'^- , (3') vd'^d'^+d'-l'^ ,
(C) vd'^W
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le quali combinate fra loro in niodo di climinarc la quantila v, ossia vd^,

soniminislrano allrcUaiitc rclazioni dcUe a, (/, : per escmpio, faccndo una

tale combinazioiic fra Ic (-2', 3'), (3', «'), (2', 4'), (3', 4'), (4', G') risullano

le rclazioni sei^ucnti

(7') /;••}'2= rZ-f-M- d\ \"-= 9'^+ '^^ s'= /)y, s'-2= d''-+ d''\'\ X'2- 1 + h'^-.

Essendo COS. '^d=^{a'x"+ h',j"+ c'z") ed (t'x"+ h'y"-h r'z"=jj
,

si ha COS. S(/ = ^ . Ma per essere (/'— A'ji' ed ./= />•];' risuila -; = -n

cioe —, = COS. SD ; adunqiic 1' angolo sd sara egualc all' SD ossia IJS :

A espriinc \j{D-— d') c propriamcnte la rctta avcnte i termini nei centri dclla

circonferenza c della sfera osculatriei.

[2 1 Sc k esprima la retla aventc i termini in dne j)imli qiialsivoj^liono

di due curve, c ;;, q, r, co ; P, Q, R, le coordinate rcllangole e gli areiii di

esse corrispondenti a quesli due punti , e (3
1' arco dclla linea avenle i raggi

vetlori eijudli e pnralleli alle relte k , cvidentemente si hanno le equazioni

[P-P) [P'-P') + iQ-^l) [Q'-^n + [R-r] [R'-r] = /./.'
,

{P'-pJ+ [Q'-^if+ [R-rJ^r- ^

,{P'-p']P'+ {Q'-^J')Q'+ {R'-r')R-- {P-p')p'- {Q'-q')q'~ R'-r'y=^p
,

le quali danno immediatamenlc le

(7) 0' COS. Ok — co'cos. Mk = k', (8)
()'"— 20Vcos. Geo + io'^= p,

(0) e'cos. 0,3-w'cos. co,3 =,5', dove (10) fl'^rr //2+ /,-3;'-J,

e t csprimc il complesso degli angoli compresi dalle successive posizioni dclla

retta k , c la variabile principale c quahmque.

Facendo coinciderc le curve co, succcssivamente colic a,.<;; a,S; 5,

x

sopra contemplate, le dodici equazioni risultanii e quelle che si possono avere

combinando queste fra loro, rapprcsentano altrettantc rclazioni die hanno luogo

fra Ic quanlita a, s, S, d, lo qui mi limito a contemplare le segucnti

(11) s'cos. (/s = (/', (12) S'coi. DS=D', (13) S'— s'cos. .';S= A'.

( I C) S '2 - 2 S's' cos. S.f + s'2 z= A'-^+ A-y-^

,



-2D4 NOTA DI GEOMETRIA ANALITICA.

die si (Icsumono le priino Ire dalla (7) e Ic altre dalla (8), le quali opportii-

nanicnlc conibinatc fra loro e coUa (17) — I'-^d'- + d-l'- dcsumibilc dal-

la (10) danno le rolazioni di cui si c pnrlalo supciiormente c quelle anco con-

lenenli le S', pi'. Per osempio: ponendo nella (13) i valori dellc S', s' cavati

dalle (11,12), cd osservando clie cos. /)S =
jj

c cos. sS = sen. (is , si

ha tani^. (h = -r cioe lang. ils = tang. DS ,
per cui le cquazioni (11, 12, 13)

danno le relazioni

6Z)= ds , y =z §- = -p.

Cosi la (1 C) I'equivalcnic (5- s' cos. sS)-+ s'^son.^ sS = ^'"-+ A-f^ pc-

la (13) da s'cos. ds = \'\>' , e peio le relazioni

s'=D^' , d'=AY,

V. quest' ultima la r)-^'-= d''^+ d-<\>'- ed anco s'^= d'-^+ d^<y-, die sono

Ira le espostc superiormente.

Col mezzo dellc relazioni csposte si possono facilmcnte scoprire alcunc sin-

i;olarila die lianno luogo allorche Ic s,(/,i|, — abbiano propriola spccia-

li : ad csempio , colla(ll), se sia s'=d' si ha (/., = , c rcciprocamente

sc (Is^O hassi s'=:d' ; c pcro una di qucslc proprieta rcndera la curva s

sviluppata della a; e siccome in tal caso la (17) da '|'=; , cosi la cur-

va a sara piana: c per la prima delle (7'), se sia d costnnle c i\i' non ~e)7),

sara D=:d, e pero A = 0, cioele curve a,s,S saranno cliche ordinarie,

anzi Ic s, S coincideranno.

[3 1 Stimo bene di far osservare die colic cquazioni (7, 8, 9, 10) non

solo si possono scoprire le relazioni suddette, ina anco altre proprieta di due

curve. Sc le tangenti delle curve w, ai termini di ogni rctta k fossero pa-

rallde e questa niedesima retta fosse costantc , la equazionc (7) ridurrebbcsi

alia (0'— co') cos. toA; i^ ; e pcro o sarcbbe 1' angolo lok rello , ovvero sa-

rcbbc 0'=:w', cioe «'z=0. Vale a dire, le due curve 0, to sarebbcro o fra

loro parallcle, ovvero I'una sarebbe il luogo ove si potrebbe passarc I'altra,

facendo percorrcre a tulti i suoi punti rcttc eguali e parallcle fra loro, come si

e diniostrato piu sopra. Cosi se le rcttc /r fossero pcrpcndicolari alle

due curve 0,co, sarebbe /»'=: , cioe le parti di esse intercettc Ira le due

curve sarebbcro ciiuali fra loro.
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Due (ififiiiinle ulhi prima pcirle di fjiifsia Nola.

Prima. Se Ic linec della fainiglia (1) fosscro lappresentale colic cquazioni

\{x,y,z) = , f{x,y,z,jj',z') = ,

(li ciii la scconda e alle deiivatc, per avcrc la liiiea di stringimenlo o di allar-

i^aniciUo col mclodo esposto, bisognercbbe eliniinare dalla scconda di (|uesle

c(piazioni Ic ([uaiUita i/,y' ovvero Ic -, :' mcdianlc la prima di esse , Irovarc

la piiniitiva complcla di qucsla risullanle c rapprcscntare la faniiglia dclle li-

nec (1) colla prima dclle due cquazioni dale combinata con qucsla medcsima

primitiva complcla.

In questi casi pcro convcrra il melodo scgucnlc die non ricliiede inlcgrazioni.

Siccome Ic y,y', z,z' sono funzioni della x e della costantc arbitraria a,

clie sarcbbe introdolla nella primiliva complcla anzidclta , c le cquazioni

r = o , X, = , x"=:0 , x; = o

deiivatc parziali della X = danno

z' = p -+- qy' , z, = qy, ,

z' =p + qy + qy '
, z,=qy, + qy, ,

dove i),q esprimono — ^'(''') • ^'(-) >
~'^'[y] '• '^'{-)

> ^ ''" /''>'/' '

trinonij

e quesli valori dclle z\z, riducono d valorc della Q ad irF, dove ti csprinic

la dcrivata y, , cd F la fiazionc

(1 +f+ r) : (1 + ir+ 2pqy'+ ( I + r)y"-)

formata colic quantila x,y, z, y' ; cosi sara

Q'=zi> Fttu'+ (f; + y'F', + z'f: + y"F;,),r .
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Ma poncndo nolle equazioui f = , f,z=0 i valori esposti delle deri-

vate -, ,
:", z, liansi Ic

n- + y'fu + •^'f: + {p'+ y''j')f-' + (/; + -//.')/'= '

Ic qiiali danno

u'—^ti ,
y"= -^ dove A,D,C esprimono

adunquc saia

C/= g (2^F + CF',, - B[F', + y'Fl + z' F',)) .

(Juindi per le ;r, »/, c coordinate dcUa linea di stringimento o di allargamento

si avra la equazione X= e quclla, clic risultcra, eliminando le derivate y', z'

dalle tre

f=0 , k'^ + yX + zX = ,

2AF + CF; - (F; + /F; + z'F',]D = .

So ncUa equazione f =. non vi fosscro z ,
=' sarebbero

^ = /; , B = - /; , c = n + y'f'y >

e r ultima equazione qui esposta si ridurrcljbe

2F/^; + (/:. + 2/'/.;)f;, - (f:. + y'F'^)fi, = o

.

In ultimo, sc le lince (1) fossero nel piano degli assi delle coordinate x, y

e rappresentate colla equazione alle derivate

/(x, 2/, 2/') = ,

sarebbero c=rj> :=(/=; :' = , F = T+l/'^ ' F^ = Fj, = ,

cd F,', = — 2//'F- ; c conscgucntementc la equazione della linea di strin-

uimento o di allara;amento sarebbe la risultantc della eliminazione ilella deri-

vata y' dalle due cquazioni seguenli

f[x,y,y') = , f;-y'f: = 0.
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Seroinld. 11 paragrufo [7| fii ila me csposto pi-rche laliiiio crede luttora la

propiiota onunciala in csso di liiltc le supeificic goncrabili da una rclta, nicntre

essa ha liiogo per Ic sole siipcrdcie sviluppubiii.

E {[111 stiiiio bene di poire aneo 1' aggiiinla segiienle " sebbeiie assai faeile »

al paiagial'i) lerzo della Aola siille superfi'cie piibblieala iiel Vol. IV di (|iiesle

Mcmoiie.

Essendo Inng. n — m lang. v , e laiig. ii, =: m tang. ;•, , si ba

tang. ((/, — «) =: ?H(laiig. r, — lang. t-) : (1 4- wrlang. v lang. r,) ,

ossia t;ing. // = 2m sen.: : [[I + w'-jcos. s -+- [I —vr)cos. 2x) ,

dove //, : cspriniano gli cffeltivi angoli u,—u, r, — c, e V j: (piello fallo

dalla rella dividente pel mezzo il : colla laiigenl(! la linea della curvatura cor-

rispondente al raggio X .

Questa cspressionc della lang. ij manifesta die , al vaiiaie dell' angolo x

,

varieranno gli y , sebbene corrispondenli a valori cguali del z ; e che i va-

loii deir
//

polraiino essore minori , cgnali o maggiori di (piplli del : medesimo

;

cd aneo clie 1'// avia due valoii minimi assoliili eguidi fia loio , e due massinii

pure assoluli ed cguali ancli' essi Ira loro.

Per indicarc con facililii a quali posizioni dell' angolo z corrispondono (pie-

sti valori dell' y suppongo 1' angolo ; acuto ed il raggio >. ntinorc del p ,

e peri) m < I .

Gli angoli y evidentemente saranno minori , cguali o maggiori dei corrispon-

denli : , sc sara

2 w sen. z : ((1 + nr) cos. c + (l — vi-) cos. 2 j-)

minorc, cgualc o maggiorc di .'

"
, ossia 'negativo, nuUo o j)ositivo il pro-

dotto

(1 — m] lang. - ((1 — w) cos. ; + (! + m) cos. 2x) ;

vale a dire, se il cos. 2.r sara minore, eiiuale o niasriiiore di
'"

~
,

cos. r .

1 minimi valori deir
//

poi corrisponderanno alle posizioni del : individuate

dair .(• r= ovvero dall' ./-^ISO", ed i massimi a quelle individuate dal-

r X rz: + 90°
; ed essi avranno evidenlemeiile per tangenti

2 Hi tang. -Q c : 1 — vr lang.* -^ z

2m lang. -^ : : iiir— lang." -^ :
j

Vol. V. 38





SUL SISTEMA VENOSO

DELLA FOSSA MEDIA DELLA BASE DEL CRAMO UMANO

K SPECIALMENTE SU Dl U.\ NL'OVO CAXALE OSSEO OD AQUEDOTTO
PEK CUl

ESSO COMUMICA C0.\ QUELLO DELLA FOSSA POSTERIORE

ml:MO HIA

1)1

ANDREA VERGA

hvU.t nell'adimaiiza del giorno ii gcnnajo i8j5.

Jli una disposizionc analomica, che io ho parlicolarmente avulo occasionc

di osservare nci cranii dci mcnlccalli, che in gran copia mi prcscnlava la pia

casa alia Senavra, ma die non dubito sia piii o meno ovvia anche negli allri

teschi.

Gli anatomic! menlrc si fanno scrupolo di annovcrare Ira i scni dclla dura

madrc il seno lomjitmlinalc inferiore, che in fin dei conli e una vena, il seno

pctroso-supcriorc, che suole csscrc non maggiorc d'lina vena, c il seno circolare

coronario della sella turca , che lalvolta nianca , e raro die descrivano nci

loro Irallali d'analomia, c che indichino nci loro atlanli il seno pelroso anle-

riore, quel seno cioe die, quando esisle, corrc lungo lo spigolo anlcriore dclla

piramide dell'osso Icmporale (1). Tra gli anliclii che avrcbbcro dovulo segna-

iarlo, perchc essi facevauo I'analomia sui bruti (e un lal seno c manifeslo in

alcuni mammifcri doincslici). non trovai die Wiiislow die io accennasse, col

dire che 6 sono i scni pclrosi, 3 da ciascun lalo , uno anteriorc, uno medio od

angolare cd uno inferiore (2). Tra gli anatomici modcrni poi sollanto Laulh di

(1) Gli anatomici anliclii ila me indarno consullali sii quest' argomenlo sodo: Sanlorini

(Ol)Scrvalioncs anatomic.-c. Vcncliis, 17;24), Acquapcndente (Opera omnia analomica cl pliy-

siologica. Liigdimi Balavoriim, 1758), Cotimnio (De aquediiclibus auris buman:c inlcrnx ana-

lomica disscrlatio. iNcapoli, 17GI), Vicq d'Az5r (Traile d'analomie cl de plijsiologie, avec

planches culoiiecs. PaI•i^<, 178C(.

(2) Esposizione anatuiuica della siriiltura del corpo umano del d.' Jacopo IScnigno Wiiislow

Iradolla dal francese. i\apoli. 177o.Qiicsto illustrc danesc, che fu cbiaiuato il padre dell'a-

nalomia desciilli\a, \isse diil 1GG9 al 1760.
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Sirasburgo (l)cCorlesi di Padova (2) nc fanno mcnzionc. Dei scni pclrosi an-

terior!, il Laulli dice: « alcune voice sono piccolissimij, ne sempre si trovano,

e collocati lunrjo il lembo anteriore delln rocca, preiulono la loro origine dalle

vene delta dura niadre cnlio la fossa media del cranio^, lerminando net seno

carenwso corrispondenle. " Secondo ic niic osservazioni
,

qucsli seni coniu-

iiiciierebbero bi'iisi col scuo cavernoso freciucnlcmcnlc , ma il loro searico

ordiiuirio sarcbbc al di fuori del cranio per il foro spinoso insiemc alle vene

incningcc nicdie, c iiclla fossa poslcriorc del cranio cnlro i seni lalerali corri-

spondenli. II profcssore Corlesi, Irallando lo stcsso argomcnlo, ha quesle parole:

esiste fiiiahnenle spesse voile ini seno pelroso anteriore ed inferiore che oeeupn

il murgine anteriore delta rocca e rieeve parte detle vene delta base del cer-

vello e di quette del tabirinto; esso si scarica ncl cavernoso. » lo non mi sono

mai accorlo die ricevessc direltamenle dclle vene dalla base del cervcUo, e

quanlo alio scaricursi, ripclo clie d'ordinario si scarica insicme allc vene me-

ningce medic atlravcrso al loro spinoso nel plesso delle vene pterigoidec e po-

sleriormcnlc nei seni laterali.

Dell'esislenza di queslo seno noi possiamo gia Irarre ragionevoli induzioni,

dando un'occhiala, anche in un teschio secco
,
alia fossa media o sfeno-lcm-

porale dcUa base del cranio, a quella cioc che c limilata dinanzi dalle piccole

ali dcllo sfenoide, posleriormenle dalla piramide dell'osso temporale, airintcrno

dalla sella turca e all'cslerno dalla squama dcH'osso temporale. In niolli cranii

infatti, massimc d'individni vccciii , e facile il rimarcare in fondo di qnella fossa

due grandi solclii rcllilinci ,
i quali non si potrebbero allribuire all'iniprcssione

dei giri ccrebrali. Essi col loro inconlro al foro spinoso (vedi aaTuv. Ill) for-

mano d'ambo i lati un V aperto
,
di cui un ramo (bb) scorre lungo lo spigolo

anteriore della piramide dcU'osso temporale verso la squama, e I'allro (e c) va

a finirc alia punla della piccola ala corrispondenle dcllo sfenoide, tagliando

obbliquamcnle la fossa ncUa sua parte piii profonda. Nel prinio soico (die in

alcuni mammifcri, come nel cane e ncUa volpe, si Irova sempre e mollo scol-

pilo) si dcvc credere fosse adagialo il seno pelroso anteriore: ncl secondo si

annicchiavano Ic due vene meningee che comunicando ampiamente fra loro

con brevi vene trasverse, aecoinpagnano I'arlcria ineningea media. In qualclie

caso lo Sjiigolo anlcriorc della piramide ove s'inconlra colla squama forma qua c

la dei promonlorii c come dei ponli, sollo i quali ha piii libcro e piii sicuro corso

il sangue di quel seno (d). Nelle sue vicinanzc poi non e raro di Irovarc qualchc

(1) Niiovo inainiale per ranalomico. Tradiuione ilaliana. Milano, 1841, pag. 484.

(2) Degli organi cosliluenli I'apparalo dello sensazioiii. Paile 1.', [lag. 27. Padova, 1842.
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forcllino die allraversando Tosso Icniporale Icrmina al davanli del mcalo udi-

torio cslcrno", csso <i cvidenlemenlc dcsliiialo a mellerc in relazionc il noslro

seno colle vcno pslcrno, c, mcrilu d'osserc aiinovcralo fra gli cmissari del San-

loriiii. Ni'l caiic c iiella volpp nn laic emissario e slraordiiiariameiilc svilup-

palo, c mptte nella vena lomporale.

lo pLTo noil nego il falto die qualdie volla di dello seno non vi abbia traccia.

E (Ilia! cosa c indefcllibilc nolTorganisnio umano? Miora pare sia desso sup-

plito da un piii ragguardevolc [)lesso vouoso della dura niadrc scrpeggianle nella

paile bassa della fossa media del cranio in diiczione irasversa alia grand' ala

dello sfenoide. lo Plio delincalo nella Tav. IV, ove si figura la base d\in tcscliietlo

ancor vestito della dura niadre , in cui il dello plesso appariva naluralmentc

injellato. Nella fossa media destra esso vi e rappresenlalo insieme alle sue

comunicazioni colle vene nieningee medie (a), laddove nella sinistra non si

adonibro die I'omonima arleria (&). Sia poi un jjlesso , sia una sempliee vena

sia un vcro seno, gli slarebbe sempre bene Pepileto di pctvoso unteriore (1 ).

lo non mi assumeio Pimpegno di descriverc minulanienle ne il seno ne il

plesso, die sarebbc lempo sprecalo, giacclie nella complicalissima nostra mac-

diina non vi lia lessulo die presenli niaggiori anomalic die il vascolare . e

particolarmente il venoso.

Tocchero sollanlo di aleune vene, che mi parvero Irascnrale dagli analomiei,

|)cr le quali il sislema venoso della fossa posteriore della base del cranio si

manlicne in dirella conuinieazione col sislema venoso della fossa media. Cosi

pill voile vidi una grossa vena per la quale il sanguc poleva dal seno lalcrale

sinisiro passarencl seno cavernoso dello slesso lalo e viccversa. Nella base del

tcschiello di cui diedi la figura (Tav. IV), si vede parimenli una vena assai lunga

dccorrere dal seno lalerale sinisiro alT angolo inlerno dd seno ollalmiro eol-

lalerale {(). Piu frequenlemente inconlrai una vena die parliva dal seno |)elroso

supcriore e discendendo a larglie spire nella fossa media dd cranio andava a

sboeeare nell'angolo inlerno del seno ollalmico corrispoiidenle. Siniili vene so-

gliono essere manifcslissimc nei bambini avanli e poco dnpo la nascila , non

lianno valvole, eppero il sangue vi puo corrcre in due cpposle dirczioni. e pii'i

frequenlemente s'inconlrano nella mela sinistra dd cranio. Negli adulli, sia per

la prcssione die devc escrcilare sopra di esse la niassa eneefaliea per la posizione

cretla, earallerislica dciruomo, sia per piii recondite ragioni, e parlicolarmenlc

(I) Forsc ancor piu eonvenienle gli sari'blic qiiello di squtimoso, poirlic un lal seno eor-

risponcle all' angolo rienlranlc fornialo dall' int-ontro della pirainidc colla squama dcU'osso

Icmporale, c quindi e liill'aliro clie pnrallclo agli allri dticscni pclrosi posleriore c supcriore.
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per csscrc ccssalo il Msogiio dclk' mcJt'sime, pcrchu ncgli adulti e git> abba-

slanza sviluppalo il corvcllo c V apparalo mombranoso clic lo involgc , si rc-

sliingono c scouipajono anchc del tutlo, si cbe e difficile di rilcvaiie.

Ma una comuuicazionc Ira il sislema vcnoso dcUa fossa poslcriore c qucllo

della fossa media del cranio e coslanlc, o pressoche coslante , alia base dclla

piramide temporalc; ed e sii di essa clie io invoeo, onorcvoli CoUeghi, parlieo-

larmcnle la vostra allcuzione.

1 Irallati d' anatomia ci parlano dellc vene cmissaric masloidec, delle venc

cmissarie parielali\ dellc venc diploic/te occipitalis cc; ma non Irovo in aleuno

di cssi indicalo un canal vascolarc venoso, die alle anzidelle vene poirebbcsi

paragonarc, il quale Irafora lo spigolo siipcriore della piramide temporale alia

sua base. Esso inconiincia postL'riormcnte in quel solco in cni si adagia lu

porzione anteriore disccndenle del scno lalerale, c allravcrsa lo spigolo supe-

riorc della rocca in linea loggcrnienle inclinala dairindietro aH'avanli, daH'c-

slerno airinlcrno, sicclie la sua apcrlura anlcriore ricsee un po' infcriorc ed

ialerna rispellivamenle alia posleriore , la quale anzi lalvolla fu da me Iro-

vala inconiinciarc al di sopra dcllo slesso spigolo, sicclie concorrcva a for-

marla col sno angolo posleriore- infcriorc 1' osso parielalc corrispondenlc. In

(juaklie caso, conic ncl cranio di cui do la figura (Tav. Ill) , il canalc era cosi am-

pio c rello die vi si pole comodanicnle inlrodurre uno stecco (e e). Ma nella

maggioT parte del cranii esso e cosi piccolo e lorluoso che non si ricsee a fargli

passarc denlro un csilc spccillo e ne pure una sclola. In qualche caso dovelli

segar Tosso verlicalmenle in sollili fclle, e solo con queslo arlifizio, dislruUc

le mollcplici sinuosila, poici alH'avcrsarlo con un filo, allenendomi alia guida

di un foro clic appariva ncl ecutro di un dischcUo di soslanza compalla prescn-

talo da ciascuna fella dclTosso. Queslo nuovo aquedoUo (I) dell'osso lemporalc

sfuggi sinora all' osservazione dcgli anatoniici probabilmcnlc anclic per un

ailro molivo
,
per avcrc cioc Ic duo aperlurc ordinarianicnlc raspclto di fen-

dilura scheggialura, c per essere I'apcrlura posleriore, che c la piii grandc, un

pn' copcrla dallo spigolo supcriorc della rocca die suolc csscre picgalo all'in-

diclro. Laonde per assicurarsi se essa esista o no, quaudo non si lia nclle mani

nil osso temporale separalo
,
ne una base di cranio mancantc dclla sua parte

posleriore, bisogna spingere roccliio allravcrso al grande foro occipilalc.

(1) Non mi si riinprovcri I'alniso cli qiicsla parola , clic vennc consacrala tlal Coluiinio c

mantenula da lulti 11 aiialoiiiici poslcriori. L'analogia di scdo e di fanzioni mi consiglid di

lasciar <-oiTcr il nuiiic di (Kjuoiloilo ad im canalc die serve d'astucclo ad un vaso vcnoso. Li

iiqund.i'Ai d t \.i's'ib:ilo o dvUci cicica clic si osscrvano in ailri punii delta piramide detl'usso

lemporalc, cosa sono (inalmenle se noa canali per cui passano vasi sanguigiii ?
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Nci fell , aprcndo il scno laleralc di conlro alia rocca Icmporalc, ovc sla per

ripicgarsi in basso verso il golfo del Lower, si vcdc che non tulto il sangue si

scarica per quella via, nia una parte diverge enlro il scno pelroso superiore

,

clic in queirola e niollo ampio, e un'allra niinore porzione inihocca iin forellino

schiaccialo e scmiliinare (Tav. IV(/) ciic e quasi iu conlinuazione coUa

parte orizzontale del seno laleralc , c vicne a riuscire nella fossa media del

cranio, ove forma un scno lungo lo spigolo antcriorc dclla rdcca lemporale, o un

plcsso, come di sopra ho detto. Facendo eol dito dellc pressioni nclla fossa media

lungo le vene come per spingcre il sangue verso la squama deirosso lemporale,

si vcdc il sangue affacciarsi al dctlo forellino e diseendere ncl seno laleralc.

Cosi si inferisec die anclic il seno petroso anleriore comuniea , come lutli gli

allri scni, coi scni latcrali, c puo vcrsare il sangue nelle vene giugulari. Anzi

a dir vero qucsta nuova via die io addilo mi pare specialmenlc dalla nalura

deslinala a queslo scopo, perchc se voi injcllate del mercurio ncl seno pelroso

anleriore o nella vena che lo rappresenta, dirigcndolo verso il foro spinoso, il

mercurio non polendo scaricarsi liberamentc per queslo, va in parte nel seno

cavcrnoso, e in parte rigurgila per la doppia vena meningea ed altrc lalerali

:

sc invcec lo dirigetc verso la base dclla piramide lemporale, subito lo vedetc

largamente scaricarsi nel seno laleralc corrispondenle, d'onde conchiudelc che

per qucsla parte non c gia Timboccalura, ma lo sbocco del sangue conlenuto

ncllo stesso seno.

La parte superiore del canalelto nel felo e formala da una sostanza carlila-

ginea, cui adcrisce in niodo tenacissimo la dura niadre, corrispondcndo quel ca-

nalelto alia sulura che e Ira le porzioni squamosa, masloidea e pelrosa deU'osso

tcmporalc. Si puo quindi , medianle opportune forbici, spaccarlo e mellcrnc

alio scoperlo rinlerna parcle. Cio facendo, si vede che in esso sboccano dal di

sollo e dai lati molle venuece provenienli dalla rocca. Col tempo la parcle su-

periore del canalello si ossifica c il canale slcsso si rcstringc, e in qualche

caso forsc si oblitera interamenle. In allri casi al conlrario si allarga, crescendo

insicme alle ossa di cui fa parte, e queslo e il caso del cranio di cui io vi dicdi

la figura (Tav. 111). Esso apparliene ad una maniaca pellagrosa di 51 anno die

dimoro nella Senavra per circa 8 anni, e vi mori di labe.

Da queslc osservazioni die io sollopongo al voslro scnno, onorcvoli CoUeghi,

mi giova infcrire che il sislema vcnoso dclla fossa media del cranio non c slu-

dialo quanlo quello della fossa posleriore; che I'uno e in comunicazionc col-

I'allro non solo peril nolo incontro del seno cavcrnoso col pelroso superiore c I'oc-

cipilale anleriore , ma anche medianle grosse vene die dal seno laleralc vanno

al scno otlalmico corrispondenle, e piii frequenlcnicnlc medianle un aqitedoUo
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canalctto clie allraversa lo spigolo supcriorc della pirainidc lemporalc alia

sua base c clie io pcrcio chianicrci di comunicazione. Per 11 scno c I'aquedoUo,

di ciii ho Irallato, vicnc a eonipiersl inlorno alle due piramidi dcllc ossa tem-

porali nclla base del cranio un circolo vciioso di vario kimc ma di corso non

iiilerrollo. circolo ovoidco coUa grandc eslreniita alia base delle dclle piramidi,

c la piccola al lore apico; circolo laglialo ncl mezzo dal scno pelroso supcriore

(•he ne niisurcrcbbe quasi il massinio diameiro c stabilircbbe una nuova co-

municazione Ira la grande c la piccola cslrcmila del circolo. Dall'inlerruzione di

tale circolo puo venire all'economia animale un qualchc dislurbo, e inclino a

credere clie in falti analoghi consisla 1' arcana disposizione di ccrli individui

alle congeslioni cerebrali, alle apoplcssic, alle meningiti, alia mania. Fors'anche

la slcssa comunicazione puo venire anipliala cd csagcrala dalle ripelule con-

geslioni c dalle or cilalc malatlie cerebrali; cid cbe acquistcrebbe probabilila

dall'averla io riconosciula nci cranii dei j)azzi nella pia casa alia Senavra.

Comunque sia, la nolizia di qucsta direlta comunicazione non c senza inlcresse:

essa ci persuade scmprc piu dell'efficacia del sanguisugio dielro le orecchie

nci diversi casi di congcslionc e d'infiammazione del cervello e delle nieningi,

e deve toglierci ogni scrupolo ed ogni esilazione
,
quanlo alia convenicnza di

prcscrivcrlo a quella parte anzi clie alle lempic. Di piu, la saggia economia della

nalura, colla quale sembrava non potersi conciliare il falto di ample e molle-

|)!ici coniunicazioni del sislema vcnoso nella fossa posleriore del cranio lii

dove nulla di simile si risconlrava nella fossa media, viene per tale nolizia a

splendcrc piii nctlamenle, mostrandosl anclie In qucst'ultima fossa con meno

avara dislribuzionc di anastomosl provedulo alia libera clrcolazionc del sangue

venoso.

Forse , o Signori , vi iio Iraltenuto di cosa di leggier momcnlo. Forse c una

minutezza che lasciandocl quasi inccrll se appartenga all'analomia microsco-

pica alia macroscopica, all'analomia fisiologlca o alia palologica, non sara

ricevula con maggiore interesse dai cultorl dell' una che da quelli dcH'allra.

Fors'anche adesso e cosa rimasla nuova per me solo a cul e Inibito da un

pczzo il poler scguire i rapid! progress! della analoraia. IIo dunque dopplo

mollvo dl raccomandarla alia voslra indulgenza.
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intcgralc di una cquazione alio dilToicnzc lineare , a cocfficicnti costanti e

complota , cjnalo fu trovalo da Lagrango , non porgc la risoliizionc algcl)iifa

del pioblonia: le quanlila dale iminedialamente sono i coeftlcicnii della eqiia-

zioiie allc dill'eicnze , nienlrc riiilogiale viene espresso per riiiizioni esponen-

ziali di ciii le basi sono le radici di una etniazionc algcbiica ausiliaiia die nou

sappianio risohere: quindi e che quell' inlegralc, opporliniissinio per la liso-

luzioiic di qucstioni numcriclie , allesa la possibilila di risolvcre una cquazione

numcrica con illimitata approssimazione , non e in falto die la esprcssione di

relazioni sussistenti fra la richiesta funzione e quanlila dipciidenii dalle dale:

dipendenza occulta c di un ordine piti elevalo di (piella die vincola 1' incognila

allc quanlila imniedialanieiite date. In una Meiiioiia pubblicata neiranno 18 45

iicl volume XX I II degli Atli della Societii Italiana ilelle Scienze , ho indicala,

iucidenleinente, la integrazionc algebiica della ecjuazionc in discorso :*nel pre-

seiite sciitto liprcudo 1' argomcnto per svolgcrlo colla dovula cstciisione. Per

nic r integialc e dato immediataniente per i cocfricienti , die sono le (|uantila

conosciule , delle quali e funzione intera , die si coniponc coUo sviluppo di

potenzc intere positive di un solo polinoniio : una delle piu seinplici operazioni

deir algebra elenicntare. La delerminazionc delle costanti arbilraric per mezzo

di valori particolari della funzione ecrcata si offrc facile e spontanea. Le mic

formole senibrano ridotle alia maggiorc possibile seniplieila , da die nci podii

casi in cui , piitendosi lisoKere la ei|uazione algebiica ausiliaiia , anche ie for-

mole di Lagrange porgono 1' iiitegrale espresso jier i dali del problcma , lo e

|)er altro sotto talc apparenza da esigcre non evidenti riduzioni per laggiungere

la scmplicita die spontanea assume la soluzionc da me csibita.
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L'applienzioue ili tale visultamenlo a varie algcbriclic ([ucsfioni sarii il sog-

gollo (li ullcriori niici studi.

Iiulico roil n iiii iniiiu'ro iiitiM-o pusitivo c dalo ,
eon x altio iiimicro iiitcvo

positi\ \ arialiilc , con //,, ima riiiiziono incognita , con .1/^^ una I'linzionc co-

noscitila del segno r . Rapprescnlo colic Icllcre

A
^

, -i., , .t,| I„

lanle qnanlita costanii c date, il ciii nuincro sia n : e snppongo data ad in-

tcgrarc la c(jnazione

Fornio la riinzione

(9\
1.-2.3 m ,; ,j

nclla (jnalc le Icttcre a, S, o, w indicano niiincii inleii posilixi tali ciic

(.")) a + 2g +
:5
Y + uo = t , a + C + 7 + o — m

c I es[)nmo an numei'o lissato ad aibitrio: allribuisco nclla I'nnzionc (iJ) ad

a, (j tnlli i valoii clie lendono soddisl'attc le c(piazioiii (;5), c rappre-

scnlo la sonima dci risiiltainenli cosi oltcnnii col segno P, , dipcndcnte dal

nunicro t aibitraiiamenle stabilito.

La iiinzione /', rende soddisfalla la crpiazione

I/O P,^, = AJ\ + .LP,_, + A,P,_. + .l,P, + .1,^,7^

il sceoiido mcmbro dclla quale, ([uando sia l + I > n , si arresla al tcnniiic

molliplicato per A„ : c Po =: i Per dinioslravc Tasserilo, soslilniti in ambo

i inenibi'i ai siniboli P,+,, P, i loio cirdtivi valori, considcro (piei lenniiii

(lie conlengono il nionomio

A-^*' AlAl If .

Siccomc per oltcncrc la funzionc P,^^ dcvo cambiire nclla prima c(piazi()iic (3)

il t ill I r\ e I'a in a+ 1
,

per cni iii divii ne w+\ , il cocflicientc di
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quel lerminc sarii

{")

<.2.3 (ffl-r-1)

1-2 tx+l|xl.:J- 6x Xl-2

Per la fiiiizionc P, , elie iiclla i'(|ti;»zione (4) i- niolli|)licMla per .1,, le a, C

lion eainbiaiiu valore, ed il coet'licieiilc del riehiesto teiniiiK! si e

/,, 1-2 m
y'l 1.2 .... (/.xi-2 ex xi i

'

I'er la I'linzioiic /',_, , inollipiieata per .1., , eaiiibio nelle e(|iiazi(>iii C.i) a

in a + 1 , 6 in 6— 1 , t iu < — 1 , ed il coel'lieientc di quel lerrniue sara

/ V 1.2 m
^'^> 1-2 (x+l)Xl-2 (S-l)Xl yX XI 5

Per la funzione /^,_2 , nioltiplicala per A.^ , eanibio nelle equazioni (3) , a

in a+1 , Y in 7— 1 , t in / — 2 , e si iia il coefficientc

/ ,, 1.2 »i

^ > 1.2 aXl.2 6X1.2 (y-MXl Xl.2

e cosi di seguito. Molliplicando ora rispellivamenle il numeralore ed il dcnomi-

nalore clella frazionc {b) per a+1 , di (c) per 6, di ((/) per •; e

latta la loro somma si ha

1.2 „i(a+l + e + y +;) _ 1.2 m(m+l)
1.2 (x+l)Xl.2 ex XI. 2 — 1.-2 {z+l)Xl.2 6x Xl-2.... i

clie e appunto il coefficientc (a) dello stesso terniine nel primo inemhro della

e(|uazione (4) : die 6 dimostrala.

Da cio sea;uc evidentemente ciic rintegrale della cquazione (1) puo presenlarsi

sotto la forma

1 =

essendo a^, a, a„_, tantc coslanti indelerniinate.

Aviemo infalti sosliluendo

A,
\ Oo P..+„_, + a. /'x+„-i ••• + a„-i P.-t+ ^Vo P,_^ + J/, P^_., ... + P^M^^ + Po J/x-i I

+

Ai\<XoP,^„-<i+ a. Px4.„-5 - + a,,-. Px-2+ jVoPx-2 + -'A Px-3 ... + PoiJ/x-sl

^,;aoP, +a,P,_, ... + a„_,P,_„^,+ J/, P, _„ + .]/, P^_„_,...j + #^,
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equazioiu' nolla (jualc i eoi'l'lirii'mi di a,,, a, *„_i, ^l^, -V, , in con-

sogiu'irza ilcUa ivla/.ione (4), sono cgiiali idt'iiticaineiilc, csseiulo luiUe per se

le funzioni Pi conlrasscgnale da uii iiulici- t ncgativo.

Sc fdssoi-o dati i valori y^, »/,, y^ y„_, dclla I'linziono i/^. die eorri-

spoiuloiio ad .r ^ , 1 , 2 , 3 n — 1 , faeilinenle csprimerenio per essi 1(!

costanii arbitraric a,|,a, : A eonseguire 1' intenlo ponianio nella e(]iiazio-

ne (3) 71 = , poi successivanicntc a' = , 1 , 2 cd avreiiio le e<piazioiii

die seguono

.1/,
nVo = *o

?/, = ay;\ + a, + J/„P, + J/,

I/, = a^P, + a, P, + a, + M^P, + .V, P, + M,

Vj = a„ Pj + a, P, + a, P, + a,, + Mq P^ + M^ P, + M., P^ -\- .I/3

La prima porge a„ = y^ — M^ .

Moltiplicata la piiiiia per .1 , e sottratta dalla seconda , abbianio

Moltiplieata la seconda per A^, la prima per .4.,, e sottratta la lore somma

dalla terza, si otiiene

C-, = y., — A^l|^ — /I,!/,, — M^_ .

Moltiplicata la lerza equazioiie per A^, la seconda per ,4.,, la prima per A.^,

e sottratta la lore sonima dalla quarta, dcriva

*3 = i/3 — ^i y-2 — ^22/l - ^32/u - ^^3

La funzionc P, si piio presentare solto diverse forme. Se iingiamo die il

segno (/^_o anteposto ad una funzionc della variabile ; rappresenti cio die si

otticne dilTerenziando la stessa funzione un numero di volte indicate da t
,
quindi

|)oncndo nel risultato la z eguale a zero, si ha

(6) P. = rX^ 'nJl :
A ,z + A,z' + .4,

:'
\"

H = 1

e siccome nel risultato della dupliee operazione spfiriscono i termini in cui la :

si Irova clcvata a potenze di ordine maggiore di / , supposto

A^z + A.^z' + A„z'' = o{z)
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possiaino iiclla fomiola (Cj aU'intL-gralc delliiito sostiliiiri; 1' una o Taltrn fiinzionc

<i-i ' 1-3,
|ioi' cui sari

1
"= ' 1 O-lt

'i—l.i I
ii.^t, ^ ,.\^^ -i- A.,^ +,1„^, =-,—5 J iL^o 2. ':(,:)

« = '

"

11 = 1

— 1.2 (
"-=0 ^_i —

ij ^ I
<'.=o r^ •

K supposlo a^ -f a,r + a,:" 4- a„_, c"~' = !-(--)

Applicalo il nostro niL'todo alia cquazione

si lianiio

y. = (P,-..|,P,_,)//, + P,_,y,

c per la equazione

si lianno

.'/. = C'/o-.vjPx + (y,-^f,,'yo--W,)^x-. + C'/o-.i,.'/, --i.,'/„-.i/,)P.-a.

/— j-_3

(.r-3)(.r-Mfx-5) „ 3^
TTTs -'i -'i

'

j
1.-) -'i -'a

"•"
1 .i.3 -I i s

(J--^) (-r--) ,.— s (I I ,^ 1.2.3.i -'i -'i
)

"^ "

P,= l , P.r::.!, , P, =
.4f
+ .1, , P3 = .1^ + '2.1 , .1, + .J , ,

Allro molo<I() , indirctto pern c proiisso , co! ipiale potriMiimo roiispguirp la

Ibrnioia ("i) e il scgucntc. Siano a, €, y ie radiii dclli (•([iiazionc

E{x) = x^ + A^x- + A„x + ^f j = .
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L" inli'i;ralo ilt'Ua oqiiazioiie (7) dato iliilla foiiiiola di Lagrango sara

'\-Vi
{

(.l. + .'l,x-i-a-)«-'

i^o

dove E'[j-) iiulica la diM'iv ata prima di E[x) piosa lispotto ad .;
. Dovrcmo

quiiidi esj)rinicr(' per mezzo dei coefficienli della equazione E{.v) = Ic I'uii-

zioiii siinmetrieho delle sue radici ])ei' le cpiali sono moiliplicate lo y,,, »/,, »/,.

Aeconiio una sola applicazionc dolla lormola trovala , clic sviliippcro in altra

oecasione. Indichiamo eon Q[t) il quolo elie si oltiene dividendo nn polinomio

F[l] = B,,t"'-^" + B^t"'^"-' + Bj'"*"-- + B.^l

per nn secondo

111 +71 — O

Se ponianio

E\^l)- 4«" + A^i"-' + AJ"-- + A„

'i{^) = ?/n''' + ?/i''~' + y-i''"' -^ ^'Z"-^-''

A)?A + " + ^<l?/.+«-) + ^l2?/x- + n-2 + ^-i2/x =
«"+•

(juindi la parte intera della funzionc -gvyy sar

V 1^0" ="J5:fill'

e latlo, j)er brevita

troviamo

+ B.,\t"'-'' d^

cioe
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DEI DIVERSI MEMBRI DEL TEIUIENO TUIASICO iNELLA LO.MBAUDIA

MEMOniA

1)1 GIIUO ClIUOM

I.ella nclle adunanzc 25 gennaju o li giugno ISou.

CON TRE T.\ I OLE.

In niollc pnrli d'Europq i gcologi, chc si occupano di sludiarc la striiUura

del suolo dcllc loro contradc, non inconlrano graiidi difficolla nel dclenniiiaiT.

Ic cpoclic geologiclic cui spcUano i divcrsi baiichi pictrosi die lo cosliluiscono.

niconosciula una volta la diiczionc dellc linec di fratlura dclla corleceia del

globo clii; dicdcro luogo al Irabocco di rocce pluloniclic cd ai consegucnli cl-

fclti di raddrizzanicnto dci banclii scdinicntarii, c di jHOglic prodolte da prus-

sioni lalcrali, possono col sussidio di i'ossiii animali o vcgclali, Irovati anclic

solo in qualdic rara localila, assegnarc il po?lo ad cslcsi conligui Icrrcni quan-

tiinque siano quest! maneanli di avanzi organici. Anzi col solo sUtdio della slra-

tigi'afia riescc sjjosso possibilc indicarc tuUi i divcrsi niembri, per escnipio di

nn dcleiniinalo [)eriodo gcologico, e di assegnarc anelie ai fossili chc si vanno

discoprcndo in cssi per la prima volta la vera loro scde ncUa serie dcllc rouc(^

scdiincntaric. Lungo Ic Alpi, c spccialmcnlc ncl vcrsantc nicridionalc. Ic cose

sono inimcnsanicnte pii'i complicate. In alcuni luoglii della Lombardia, resi or-

mai celcbri per gli studii fatli dai gcologi inlervcnuti al Congrcsso Sciontifico

tenutosi in Milano ncl 4 844, si vedono ancora alcunc ben dceise direzioni di

banclii scdinicntarii, come per csemi)iO; al N. di Padcrno lungo il eorso dellAdda,

chc si c ivi escavato il letto ad ollre iOO mclri di profondilii al di sotlo della cir-

costantc pianura, corrodendo da prima la jjudinga alluvialc in banclii orizzonlali

chc costituiva I'antico lello per cui vagava il liiinie in reinotissiinc cpoche, ed in

scguilo anchc i banchi scdinicntarii s[)eltanti aliepoca Icrziaria iiiferiore ed alia

crctacea,i quali vcdonsi fortcincntc crelti. Si vedc ivi, die qucsti ullimi banchi

sono direlti dal N. ^0. al S. SE., inclinando prcsso a poco a N. NE solto iin aii-

golo di CO gradi, volgcndo quindi il dorso alTassc ccnlralc dcllc Alpi, la qual

diiTzionc ricseirchbc parallcia a qnella del sislcma pirenaico appenuinico.
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Simili (lifpzioni cd iiu'liiiazioni si pi-csciUaiio spcsso al gcologo clic pcrcorre

i priini speroni ilcllc prealj)i a levaiilc ilelPAdda.

Ad Induno, in vece, si riconobbc anclic dagli slcssi indicati gcologi die i

iianchi cirlli di niarnc calcarcc, ricclie di fucoidi, di calcarca grigia giallogno-

ia, alleniaiili col inadigno, di manic rossiccc c vcrdognolc, i)Ovcrc di fucoidi,

di calcarca rossa aiiimoiiilica, di calcarca grigia subcrislalliiia con pictra fo-

caja, c con rare tracce di ammoniti, comprcndcnti i lerreni dai terziarii infe-

liori sine ai giurcsi, si dirigono liiUi verso E. NE., coU'inclinazionc al SO., vale

a dire presso a poco parallelamenle alia dirczionc del sisiema dcUe Alpi prin-

tipali.

In qucsla regionc cd in sili poco discosli tra loro Ic roccc scdimentaric avrcb-

bcro quindi subita I'azione delle rocce eruUive che si fceero strada lungo due

grandi lincc ben distinlc di squarcialurc dclla corleccia solida del globo die

si inlersccano solto uii angolo di circa 30 gradi. Se in qualclie luogo e cliiara

Tazione di luio dei dclli sistcmi, ed in allri luogbi quella deH'altro, per eslesi

trait! intermcdii non e piii possibile di stabilire a quale di essi siano dovuli gli

sconccrti die vi si osscrvano
,
per cui va gradatamente a mancare una delle

pill prcziosc guide del gcologo.

Se poi ci inlcrniamo nci monti della Lombardia alio scopo di giudicarne la

slrullura, ci troviamo inticramente privi di detta guida;le direzioni dei banclii

scdimcnlarii variano ad ogni tralto; variatissinia ne e pure I'inelinazione, e

siamo coslretii a riconoscere die oltre all'azione esercilata dai due sistcmi dei

monii pircnaico appenninico e delle Alpi principali, vi furono altrc cause di

pcrturbazioni piii locali ed immediate, cbe cbiamerci vcrlicali. Se gctliamo

I'occhio sopra la carta cbe bo I'onore di presentarvi, in cui Irovansi segnati i

diversi punti ben dislinli dove per tutta la parte montuosa delle nostre con-

trade sono arrivatc sine alia superficie le roccc plutonicbe dioriliclie e porfiri-

che, le quali ascendono giii, per osservazioni fatle, a 42, riconoscerenio dovuli

ad esse la maggior parte degli sconcerti inestricabili che hanno subilo i banchi

sedimenlarii die nc furono lacerali in lutti i sensi.

L'esatne di quesli fenomeni ci conduce a curiose considerazioni circa I'e-

poca in cui devono essersi manifcstati. Risultcrcbbe in fatti, contro opinioni da

inolti adollale, che Ic rocce dioriliche porfiriche cbe hanno foraccliialo solto

forma di vene, di filoni, di cupole il suolo Lombardo dai Lago Maggiore sino

alia Val Sabbio, tra la catena alpina e Ic appendici subalpine, invecc di esscrc

cmcrse ai piedi dclla catena alpina posteriornienle ad essa, e lungo la stessa

linea di frattura, sarebbcro invecc comparse assai tempo prima.
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1 mcmbri pii'i iiioderni dcllc rocce sedimentaric in lal modo Iraforalc, die io

mi abliia vcduto, spellano al Icrreno di S. Cassiano, cioe agli ulliini deposit! del

lerrcno spcllaiile al sccondo poiiodo del geologi moderni. Nolla zona occu-

pata da (piesli Icrrciii noii riesce possibilc di trovare liaccia di rocce di ejioca

piii niodiMMia, a dilTeienza di cio chc si osscrva iiellc Alpi dove si riconobbcro

innalzali dalle einersioiii graniliclic a 2000 meiri di allczza lerreiii lerziarii

dclPepoca di c|uelli d'accpia dolcc del baciiio di Parigi. 1 lerreni giurcsi creta-

eci, c lerziarii inferiori c inedii si dcposcro dunqiie do))0 compiulc Ic eruzioni

dioriliche e porfiricbc, e prima clie sopraggiungesscro Ic squareiaturc chc liaiino

dalo origine ai sislemi de'monli sopra indicati. Sc i lerreni coniprcsi tra I'epoca

giurese e la terziaria media si raddrizzarono con ceria rcgolarita in direzionc

parallcia all'nno cd aU'allro dci delli sislemi, nelle regioni invcce occupatc da

lerreni piii anlichi gia precedenlcmenle sconcerlali dalle rocce dioriliche e por-

firicbc dovcva di ncccssila nascernc un vero caos. Da cio procedc che la

maggior parlc degli spaccali geologici, ormai numcrosi, chc si haiino di ler-

reni lombardi piii anlichi del giiirese, sor.o di poco giovamenlo pei progress!

delta geologia, e cio deve dirsi specialmenle di qiielli che abbracciando uno

spazio troppo limilalo non fanno conoscerc i rapporti dci lerreni in essi rap-

presentall colle vicine roeec erutlive.

Avendo io slcsso delineali molli spaccali geologici dei noslri nionli, quando

volli a piu riprese rinnovarne le verificazioni, mi accorsi chc diHerivano spesso

dal vero: ricercandone la causa, mi avvidi che variando lalvolla di solo un

cenlinajo di mclri il poslo da cui venne preso un primo spaccalo. si ha una

direzionc, una inclinazionc diversa dci banclii; e lalvolla Irovai mancanli al-

cuni membri di rocce sedimenlarie chc nel posto da prima studialo, si ino-

slravano invcce polenli.

Io pcnso die debbasi allribuirc a lali circostanze la pochezza dei progrcssi

della geologia dei noslri pacsi non solo, nia di tulla la rcgione mcridionalc dcllc

Alpi. 11 celebrc Dc Buch diccva che in Europa sono pochi i luogbi di bassi

inonli rimasli per la geologia cnigmalici, ma die le Alpi si oppongono oslina-

tamenle al loro sviluppo geologico. In fatli dopo i molli scrilli geologici che si

Iianno sopra diverse parli meridionali dcllc Alpi, ed anehe dopo la recenlc pub-

blicazionc delle osscrvazioni inlraprese con grandc lenacilii di proposilo dal

professore Sluder e specialmenle da Escher dc la Linlh (V. Geolorjisc/te Bemcr-

UuiKjen, iiber das NunUiche Vorarlberg und einiija amjrenzcnden Gegendcn

,

Zurigo 1853), non sono ancora le cose ridolle a sufficienle chiarczza. Lo stesso

Escher de la Linlh dice nella prefazione alia cilala opera che: II decidere

sc qucsla successione (di rocce da lui indicata) sia realmenle la vera, se
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specialmcnlc sia slalo asscgnato al Kcuper il suo vcro poslo, sara soggcUo ili ul-

leriori ricerchc. Pcro taiito quesli lavori, quanto quelli pubblicati dal consiglierc

inoiitanislico B. Dc Haiicr sono ili grandc imporlanza per la spcrala soluzione

(IclP enigma.

Esscndomi persuaso dolla ncccssilu, per evilarc studii poco profiUcvoli, di

dirigcre piii partieolarmenlc le riccrche geologichc nei luoghi clie si moslras-

sero meno sconccrlati dalle rocce di Irabocco, dove si scoprissc il punio di

contallo dolle roccc di divcrso pcriodo gcolngico, dove vi si comprendcssero

lulli i iiKMiibri di uno di qucsli peiiodi, mi ricsci di rilrovarc alcuni punli dove

si prcsonta una succcssionc norniale di lulti i mcmbii che compongono i Icr-

reni del periodo triasico. lo penso che lo studio diligentc di questi Icrreni sia

partieolarmenlc utile pci progress! dclla geologia del noslro pacsc, poiche oc-

c'upando una rcgione alquanto vasla, ricscira mcno ardua la determinazione

dei tcrreni e piu anlichi c piii modcrni di essi; e lo sia ben anco per gli usi

pralici della vita. Si e in questa formazione cbc Irovansi Ic piii ricche miniere

di ferro, i piii abbondanli depositi di gesso, alcuni dei quali preziosi special-

mcnlc per Ic arli edilizic, allri piii parlicolarmcnle per ragricollura", vi si tro-

vano |)ure Ic migliori calci idrauliche, e scaluriscono da' suoi banchi le piii

salulari sorgcnli di acquc mincrali.

I luoghi sopra indieali Irovansi nclla Valle di Pczzazc, diramazione della Val

Trompia lungo il torrente Gandina, e prcsso il Lago d'lseo da Govcno sino alia

Val Finale al di sollo di Toline. Lo schizzo che prcsenlo nclla Tav. V, lig. 1 c

rclalivo alia Vallc di Pczzazc, cui si riferisce anchc lo spaccalo, fig. 2. Per

maggiorc chiarezza nclla niia esposizione diro da prima qualche cosa sul Icr-

reno che trovasi immcdiatainenlc inferiore ai tcrreni triasici, cioc suUo schislo

silicco micaceo.

Linea del torrente Gandina nella Valle di Pezzaze.

DeLLO Sr.llISTO SILICEO MICACEO.

Questo sciiisto, che bisogna ben dislinguere dal micaschislo, prcscnlasi in tali

condizioni die ricordano gli schisli della Grauwake degli allri paesi. Nell' in

-

dicala vallc c cosliluilo da slratcrcUi silicei divisi tra loro da laminelle di mica

argenlina inlrccciata insiemc sopra un mcdcsimo piano; la qual mica non si

sfalda in foglie di qualche estensione come accadc delle niiche dei veri schisti

micacci che io credo di epoca piii antica, cioe dcUe epochc azoichc.
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Nel nostio scliisto siliceo micacco la mica vi si vcdc in quanlilii il plii dclle

voile cost limilala clic forma solo una specie di vemicc sugli slialcrelli quar-

zosi. Questa roccia e spcsso mimilamcnle oiidulala a zig-zag, cd i; anclic on-

diilata in gninde in niodo da rorniaie picgiic tali clic i banclii di cssa, dove

trovansi frallurali, scmbia clic accennino di coprirc lerrcni clic in rcalla vi sono

in vece sovrapposli. Bcllissimi cscmpi di qucslo fcnomcno si osscrvano spc-

cialmenle sulla strada per Graliccilc vicino a Bovegno.

Minerali conteniili. — Trovansi d'ordinario in ([uesli scliisli banclii irregolari

di carbonato ferroso conlcnenle dall'uno e mezzo al ire per cenlo di earbonalo

manganoso. In alcune cave da me visi(ale nei monli di Mondaro bo poluto vc-

dere clic i banclii di mineralc non tagliano i banclii dclla roccia a guisa di fi-

loni, ma sono disposli parallcianicnle ad cssi.

II earbonalo ferroso di queslo tcrrcno e confusamcnlecrislallizzato in laminc

chc lalvolla arrivano a 6, o 7 millimctri di diamelro, c non c raro il caso di

Irovarvi qualcbe lamina pellucida per acqua di cristallizzazionc conlcnulavi.

Accadc spcsso di Irovarvi commislo il solfuro di fcrro cuprifcro. Nclla cava

della le Zoic al nord di Mondaro, il banco di carbonato ferroso conlenulovi, cbc

non cccede la grossezza di alcuni dccimciri, si cambia di Iratlo in tratlo in un

banco di solfuro di fcrro cuprifcro di varia riccliczza in ramc. Da alcuni pezzi

di queslo minerale oltenni il 17, da altri il 26 per 100 di ranie contencnle te-

nuissime tracce d' oro. Queslo minerale e accompagnalo dair ankerile e dal

([uarzo latleo cavernoso, c si vcdc che ivi i minerali di rame c di fcrro si vanno

escludendo a vicenda.

Questo scliisto siliceo micacco, oltre al quarzo in islraterelli allernanli colla

mica, conliene lalvolta vene o nodi di quarzo lallco di alcuni dccimciri di

grossezza slrettamcntc connessi colla roccia stcssa.

Fossili conlenuti. — In qucsta roccia non mi riesci di scoprirc Iraceia al-

cuna di fossili; ma se ne Irovano in allre localilii della Lombardia nelle dolomic

azzurre clie formano banchi subordinati a scliisli alTatto simili a questi e per la

composizione loro e pei minerali in essi conlenuti.

Arenaria rossa.

Secondo le osservazioni del barone di Ilauer ( L'eber die Geognoslisc/ten

Verhaltnisse des Nordabhanges der NordiistUchen Alpen zicisc/ien Wien uiul

Salzburg.—Vedi Jahrbuch der GeologiscbenRciclisanstalt. Wicn.l850),rarcnaria

rossa al lembo nordico dcgli schisti della Grauwake si appoggia cbiaramentc
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su di essa c con pari cliiarczza si insinua soUo rAlpenkalk clie si vcile an-

cora piii al nord. Si osserva la medesiina cosa anche nel versante ineridio-

nale delle Alpi quando si ammetta clie I'anlica dcnominazionc di Alpcnkalk

(caleaie alpino) doi gcologi tedesclii, sia rcquivalentc, come credo, del calcare

concliigliare (Musdiclkalk). Nella Valle di Pczzazc lungo il lorrenlcllo Gandina,

il quale ha messe a nudo e corrose le roccc in posto lungo lutlo il suo corso,

si possono vcdcrc i punli di contallo c di sovrapposizione alio scliislo silieeo

micaceo dcllc arcnarie rosse, cd a qiicstc dcUc allre rocce di succcssiva depo-

sizionc. Lungo qiicsla valle il dctlo scliislo e copcrlo immedialamcnle da pri-

ma di una meima argillosa rossa con arcne quarzosc per I'allezza di piii de-

eimelri; in seguito, da banclii rcgolari di arenaria di due a quallro dccimelri

di grossczza, a cui succodono altri deposili di arenaria nei quali nou e pii'i di-

sccrnibilc una decisa sUatificazione.

Quest' arenaria rossa c talvolta costiluila da un aggregato di ciollolini di

(juarzo bianchiccio legali insicmc da un cemenlo di silice concrezionala bian-

diiccia quasi grumosa cbe si sgrelola facilmente Ira le dila^ laraltra c piii ab-

bondante di ciollolini silicci rosei inveslili da un velo ocraceo rosso, e le-

gali insicme da grumi di silice mollo ferruginosa. Fra quesli ciollolini se ne

vcdono alcuni di porfido rosso con cristallelli di feldspato con acqua di cri-

slallizzazione. Conlicne poche paglielte di mica e solo raramenle venuzze di

quarzo lalleo. Quanlunque quesla roccia estcrnamente moslrisi di color rosso

intense, inlernamenie e di color meno carico e quasi cincreo, e molte volte

di color verdiccio, le quali variazioni di colore sono proprie, come e nolo,

dcir arenaria screziala.

Esaminala sotlo il microscopio per riflessione, si distingue facilmente clie

quesla roccia deve essersi prodotla per azione meccanica ad un tempo e chi-

inica, poiche il cemenlo silieeo delle arcne e dei cioUolelli ha I'aspetlo della

silice che si separa dalle sue soluzioni quando e essicala. La potenza comples-

siva di questa arenaria e di circa 340 metri quando non vi si comprendano

gli schisti ora arenacei ora argillosi che si osservano adagiali su di essa, i cui

primi banchi non si saprebbero dislinguere nettamenle dagli ullimi deposili di

delta arenaria.

Questa arenaria per la mancanza di fossili riconoscibili, per la sua slrutlura

in gran parte massiccia, essendo il piii delle volte impossibile di riconosccrvi

dccise linee di stralificazionc, mentre in vece vi si osservano I'endilurc che si

dirigono in lutti i scnsi, trovasi nelle stesse circoslanze delle arenarie screziate

di altri paesi clie si giudicano connesse coll' arenaria de' monti Vogesi senza

che si possa stabilire la linea di separazione della parte da riferirsi alia prima
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arenaria da quella die vi c iiifcriore, clic porla il noinc di Vogesc, la ([uale si

giudica formare una sczione inferiorc c separata.

Per disciiterc a quale epoea possa rifcrirsi la nostra arenaria supcriorniente

dcscritla, non abbiamo allro dalo clic qucllo della sua relazione, ainicno iiella

sua parte superiorc, cogli scliisti arenacei cd argiilosi chc la coprono, c clie si

vedono connessi tanlo pci rapiiorti slraligrafici, quanlo per la coslanza dcll'as-

sociazionc di tutlc qucsle rocce. II profcssorc Sluder nella sua Carta gcologica

della Svizzera, ed Escher de la Linlli nella citata opera, non metlono in dubbio

quesla associazione, per cui ascrivendo al Verrucano I' arenaria rossa clie do-

niina nel versanle meridionalc delle Alpi, compresa la nostra, ritengono che

debbano ril'erirsi alia medesima cpoca ancbe gli scliisti nielalliferi chc la copro-

no. Parmi pero clie a tale sentenza si oppongano i fossili contenuti negli scliisti

arenacei ed argiilosi metalliferi di cui parliamo. Quantunque questi fossili non

Irovinsi die alio slalo di impronta, riescono pero essi ben riconoscibili nelle parti

l)iu elevate delle seric le mcglio esjioslc alle azioni almosferichc, i quali fossili

sono peculiari, come vedrcmo, dell'cpoca triasica. £ pero vcro che la parte in-

feriorc di quesla arenaria rossa presenta in piii luoghi caralteri molto diversi

da quelli della parte superiorc piii connessa cogli scliisli arenacei, si die ri-

manc neiranimo grave dubbio se debba comprendersi lutta fra I'arenaria scre-

ziata, sc parte debba invece rifcrirsi ad epoea piii antica. Vedesi in fatti nel

versante occidentale di questi nionti della valle di Pezzaze, cioe al principio

dclla Valle Camonica, chc, nella parte inferiore dove c riconoscibile ([ualchc

indizio di stratilicazione, essa e discordanle da quella dci banchi supcriori.

Per le quali ragioni ho pensato esscre per ora conveniente di parlare delle

arenarie rosse separatainente dagli scliisti arenacei e argiilosi.

Ad ogni modo io credo che non siavi ragione di riferire al Verrucano, come

feccro Studer ed Escher (opere citate), lutta la scrie di qucsle arenarie cogli

schisli arenacei e argiilosi metalliferi che vi sono sovrapposli, il quale Verru-

cano
,
pei fossili caratlerislici che vi hanno scoperti in Toscana i professori

Savi e Mcneghini, rappresenterebbe nel versante meridionalc delle Alpi il ter-

reno carbonifcro.

Minerali contenuti. — Nella Valle di Pezzaze, chc forma il soggelto delle no-

slre rieerchc, non si e per anchc scoperto nella parte inferiore della arenaria

screziata di cui abbiam parlalo alcun minerale mclallico; solo vi si osservano

alcunc vene quarzose chc senibrano in rapporto col cemenlo siliceo delP are-

naria slessa. Pero c da nolarsi die nci banchi sujieriori di quesla arenaria

nella Val Gaudina i jiiu viciiii agli schisli trovasi raechiuso un banco di

carbonalo fcrroso con podic Iracce di carbonalo manganoso, il quale c lavoralo
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aiicho in gioniata. La cava di queslo niincrale porla il nome di PauUino, ed o

iiiolto riccrcalo per la biiona qualitii del ferro clic se ne olliene. Anche nella

arcnaria rossa dclla Val Grigna a levante di Bienuo nella Yal Canioniea, chc

liillo concorrc a far giudicare di una mcdesima ejioca di quclla di Pczzaze,

csisle un piccolo banco di carbonalo fcrroso chc vcniva allrc volte cscavalo.

Fossili contenuli. — Sine ad era non e stalo possibilc di rilrovare in qucst'a-

rcnaiia. nclla indicala valle, fosslle alcuno ne animale nc vegetalc dcterminabilc

con sicurezza. Nclla rcgionc dovcdomina quesla arcnaria mi vcnnc pero fatto

di rilrovarpc niassi crralici a forma di ramilicazioni inlrecciale Ira loro. I ra-

moscelli conlorli in vari sensi sono cilindrici cd hanno un diamelro di cinque

a sei niillimetri; ma ogni traccia di materia organica c scomparsa, c non e rap-

prcscntala die dalla roccia ehe ne ha assunia la forma. E qucsta roccia al lulto

simile a quclla clie a Darfo in Val Camonica porla il nome di pietra simona,

la quale forma \\\ i banchi piii elevali dell' arcnaria rossa; essa e cola spesso

adopcrata nelle opere edilizie,e nierilerebbc di essere posta in uso piu estesa-

iiicnte nclle parli ornamenlali, essendo saldissima e gradevole alFocchio per la

.sua bella linta uniforme color vinalo. Qucslc problematiche impronlc ricordano

la supposizione del Midler che siano da allribuirsi a vegetabili cui dicde il

nome di Sickleria lahijrintliiformis Miil. (Vedi Neues Jahrbuch von Leon, und

Uronn, 1846). Quantunque i paleonlologi non vogliano ammcUere la supposi-

zione del Midler, quesla indicazione giovcrii a far conosecre la forma singo-

lare delle indicate ramificazioni. Del resto, non sara inutile 1' avvcrtire che

sono diverse da quelle ramificazioni che si osscrvano in alcuni banchi del

Musclielkalk, le quali venncro da Kliider chiamale slijloNli c sarebbero di ori-

gine animale , come di mcduse , ec.

DEGLI SCHISTI ARENACEI E ARCILLOSI.

I banchi superior! delle arenarie rosse si presenlano sempre piii soltili ed a

grana sempre piii minuta; si modificano indi gradatamente in una roccia di

schislo argiiloso. 1 primi banchi decisanienle schistosi contengono ancora mi-

inile arene e pagliuzze di mica disseminati in una argilla ferruginosa. In que-

sli schisti incomincia per la prima volla a soslituirsi il cemento calcare al ce-

mcnlo silicco od al cemcnlo argiiloso fcrruginoso. Dopo una successionc di

mollc decine di metri di qucsta roccia schistosa rossa, incominciano gli schisti

a perdere il lore color rosso: divengono meno ferruginosi e piii calciferi. In se-

guilo si incontrano banchi di una calcarca marnosa ancora ricca di minute
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arcne siliccc clic allcrnano cogli schisli c])iu in alui nella scric vi si osscr-

vano calcarec fciTu;;inose in Lanchi di alcuni nielri di jjolcnza. Dopo ricoiu-

pajono gli sciiisti argiilosi calcileri, nci qiiali Irovansi banclii di iin misciigiio

di argiila di calcc c di carbonalo ferroso, die forma una roccia color bniiio

nclic parli cspostc aiic azioni almosfericlie, non unifornic nella sua composi-

zione ma di IVallura compalla. Gli seliisli argiilosi divengono in seguilo ricclii

di carbonalo ferroso, e tra qncsli si trovano vcri Itanclii di mineralc di ferro

cosliUiito da earhonalo ferroso manganifero.

Lc cave di ferro elic vcnncro aperlc in quesli schisti dalano da epociic assai

remote, c irovansi ora in gran parte innondatc. Porlano esse il nonie di Zoc-

clie, Zaglio e Rassenale.

Passata la zona dei banehi melalliferi, gli schisti ripigliano la loro eomposi-

zionc gia accennata, ed alternano tra loro per la diversa minulczza dei coni-

ponenti e pel colore che mostrasi ora rossiceio ora verdiccio, i quali ultimi

S(Mnpre nel lelto dcUa Gandina eliiudono la scric dei banclii scliistosi arena-

cei cd argiilosi. Quesla successione di banclii non c cliiaramenle visibile die

nel Ictlo del fiume ed In poclii altri luoglii, poiclie decomponcndosi ess! facil-

menle, il Icrriccio che ne risulta maschera d'ordinario ogni cosa. La grossezza

complcssiva di questi sciiisti puo essere valutala a <30 nietri.

Minerali contenuti. — Abbiamo veduto che i bauchi suddelti alternano in

qualchc luogo con banehi di carbonato ferroso manganifero. La composizione

di questo minerale non e eostanle per I'associazionc accidentalc di malerie

componcnti le contigue rocce, ma le parti crislallizzatc in romboedri lianno la

scguenle composizione:

Carbonalo ferroso 0, 850.

« manganoso 0, 131.

" calcico e niagncsico 0, 017.

Totale 0, 998.

Contcngono inollre traccc di solfato baritico che vedesi particolarmcnte dis-

seminato nci banehi argiilosi fcrrifcri vicini ai banehi di carbonato ferroso cd an-

che commisti ad esso. Vi si incontra anche il solfuro di ferro. Nel prolungamcnlo

di queslo lerreno nella Val Camonica Irovasi sopra il vccchio convento di Pi-

sogne un banco costiluito da un niiseuglio di carbonato calcico, ferroso c man-

ganico, di grana finissima, color roseo nelle rccenti fratlure. In una cava ora

abbandonata, inferiore al detto banco, si e anclie ritrovato commislo col mine-

rale di ferro il solfuro di niercurio.

Pclrefalli contemtli.— Nelle parli schistose arenacce,clie vcdonsi saperiormciitc
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ai banclii mclalliferi , non sono affatlo infrcnucnli Ic pctrificazioni. Qiiesto

peio si rinvcngono solo alio stato d'impronla, Irovandosi scmpre scomparso il

guscio calcarc. Si prcscnlano queslc in due modi, cioe o come vere impronlc

ncUa rnccia solida, o come vani risiillanli dalla scomparsa della concliiglia stala

iiivcsllla dalla roccia schisloso-arenaeca scnza die i siioi comiioiicnli abbiano

polulo pcnclrarc ncirinlerno dclla conchiglia slessa. In qucslo caso il vano si

vcdc spesso tappezzalo da crislalli di carbonalo calcico. E ben evidente clie se

i difficile la delerminazione dclle prime, lo e ancor piii delle scconde, Ic quali

nclla zona di queslo terreno che si dirama nella Valle di Scalve trovansi in piii

luoglii in grandc abbondanza.

La difficolta di Irovarnc di facilmentc riconoscibili, mi induce qui a deviarc

da! mio projiosilo di non parlare che di quel fossili die si Irovano nci lerrcni

della Valle di Pezzazc che vado descrivendo, ma mi Iralleno nci limili ben evi-

dcnli di questi slessi lerreni.

I fossili die si Irovano in qucsla roccia schistoso-arenacea nella Val Trom-

pia, e mcglio ancora nelle valli Camonica e di Scalve, apparlengono allc sc-

guenti specie.

Myacites Fassaensis. Tav. VI, fig. I. Qucsla pctrificazione Irovasi sempre alio

stato di nuclco sporgente dalla roccia. Venne essa gia Irovata nello scliislo

rosso connesso colT arcnaria screziata al Lcopoldslcinersec presso Eisenerz. II

sig. Cons, montanislico De Hauer nella sua Memoria: Ueber die Geognostischen

Verhdltnisse des Nordahhanghes der Nordostlichen Aipen, Wien, 1850, ram-

mentando che Leopoldo de Buch vi Irovo associala la Possidonoinya Clarw

Emmerick, osscrva che vi si trova pure VAvicula Veneliana Hau. e die il Mya-

cites Fassaensis incontrasi pure a Rosenthal cd altrove nell'Ablenau. Se questc

pctrificazioni, dice il Dc Hauer, si fossero osservatc solo nel nord dellc Alpi

non aulorizzercbbero una fondata delerminazione delia iormazione a cui ap-

parlengono; ma se ne Irovarono in rocce analoghe anchc nel sud dellc Alpi,

nei dinlorni del Scisser-Alpe presso Agordo ed in molti altri luoghi che indubbia-

mente rappresentano I'arenaria screziata. Nella Memoria pubblicala dallo stesso

geologo nel 1851 (V. Denkschriften der k. Akad. der Wiss.-Math. Nalur. Classe. —
Wien, 1851) ci ha date le figure di questc pelrificazioni con una descrizionc la

piii complela possibile per lo stato imperfeltissimo di loro conservazione.

Al Myacites Fassaensis Irovasi sempre associato nolle arcnarie a grana mi-

nuta connesse coi banchi di carbonalo ferroso un'altra pelrificazione mollo co-

nuinc nei noslri monli, la quale non vedesi mai che alio stato di impronta ora

in convesso ora in cavo. Non c mai possibile di vcdcre quesle impronte pcr-

fellamcnle complete in modo che non e facile il dire a qual genere di bivalvi
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appaiipngidio. Alc:iiiii csciniiliui di ([iicsk' iiii|)roiUe rieordano la forma dclla

Lima Gibbona figurnla dal (lalullo iiclla Tav. IN' della sua Menioria sulla Geo-

SMOsia dnllc Alpi NciicziaiK! (\'. Ainidli (telle Seienzc Aaturali di [loloijua \9>\()).

Allre iiivcce |)i'fsciilano quak'lio aiialuj^ia colla Auicula Venetiuna dell'llaucr,

(igurata nellc lavole acconipagnanti la di hii Mcinoiia sui fossili raccolli nolle

Alpi venctedal cons, nioiilanislico Fiichs (V. Dcnkscliriflen dui- k. Akad. der Wiss.-

Malii. Natiir. Classo.— \Vicn,185l). Alio scopo di chiamar rallcnzionc dci gcologi

sii (picsli fossili gcnoralmcnle non conosciuli, nc presciilo la foniia nclla Tav. VI.

(Ig. 2. 3, i, 5.

CaLCAI\E\ FAIilNACEA.

Nel lelto della Gandiiia, al sue sbocco prcsso la fornatc fusoria dci niincrali

di fcri'o die si scavano nel terrene ora descrillo, si vcde suceedersi agli scliisli

una calcarea farinacea di color bianco volgenlc al gialliccio, la quale e cosli-

luila da vene chc si inlcrsccano in lulli i sensi di carlionalo ealcieo a ininuti

erislalli, i eui inlcrslizj sono riem[)iuli in gran parte da una polverc dcdomica

farinacea. Vi si osservano pure talvolla alcuni vani ta|)pczzati da erislallelti

vivaci (li carbonato calcico die sembrano proccdcre da impronlc di concliiglie

scomparse. Nelle parli csposte alle azioni almosfericlie qucsta roccia assume

un aspello niolto diverso. Acquisla un colore volgenle piii decisamcntc al gial-

lastro per I'ossidazione del fcrro die vi e contenulo, c diviene porosa per la

scparazione della parte farinacea. Qualclie pezzo prescnta il eurioso aspctto

di una roccia costituita da lamine separate le une dalle allre cd inlrccciatc a

crociechio. Questa roccia venue dai nominati gcologi diiamata Rauckwake

per la souiiglianza, io credo, colla roccia di cpiesio nome dei tcrreni del sccondo

gruppo geologico. Ma la compage i)oiosa in queslHiltima Ic e naturalc, menlrc

nclla nostra non e che un elTetto di metaniorfismo. Se al nome di Rauckwake

si vuolc applicare un valore geologico, converrii adollarnc uno diverso per la

roccia die descrivo, la quale trovasi a tutta evidenza al disopra di tcrreni ca-

ratterizzati dai fossili come spctlanti al irias. Qucsta roccia e la fcdcle com-

pagna degli schist! di quesl'cpoca, ed e ben difficile, per noii dire impossibile.

di osservare in poslo qualchc lenibo di cssi senza clie nelle vicinanze si iro-

vino ancora brani di questa roccia ,
che non e mai porosa nei luoglii dove

viene escavata per gli usi iiiduslriali. lo ho creiluto coiiveniente di api)licarvi

il nome di calcarea farinacea. I fondilori di fcrro che ne fanno uso vi hanno

applicato per Iraslato il nome di marlori, alludendo alia poca solidita dclla roc-

cia. La composizione dei primi suoi banclii c la scgucntc :

Yvl. Y. 41
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Aronc minulissimc ili (|uarzo vclrigno. . O,0G5

Silicc soluliilo 0,006

AUuniiiui oil ossido di ferro 0,014

CarboiuUo niagiiesico 0,229

» calcico 0,G80

Traccedisostanzeorganiclic c pcrdila . . 0,006

1,000

Qut'sla calcaroa ([uaiido r allcrala cil Iia assunto la slruUura porosa rasso-

iniglia anchc ad iin' allra roccia di cpoea piu modorna, chc incontrasi spcsso

supcrionncntc alio argillc del Kciipcr c di allri terreni ; osscrvala pero que-

st' ultima con diligenza rioscc facile il dislingucrla
,

])oiclie vi si osscrvaiio

IVanlunii qualclie volta uiinulissinii di sostanze clerogcncc , e credo clic que-

st' ullima apparlenga ad uii deposilo d' acqua dolcc.

E niollo difficile di niisurare lungo il letlo dclla Gandina la grossezza coui-

l)lessiva dei banclii di qiiesla roccia, poiclie Irovandosi cscavalo profonda-

iiieiilc, dove passa per ([ueslo tcrreno, e ingouibrato da rudcri dcllc circostanli

allure. In oecasione pero delle pienc che desolarono la Yal Trompia nel 1850,

potei osservare parte di queslo Iclto denudato dalla violenza dellc acijuc , c

jier ealcoli falli
,
giudieo ehe non sia niinore di J50 mclri. Anchc fuori del

lello dclla Gandina lungo la costiera. clic divide la valle di Pezzaze dalla Val

Tronipia, su cui c posta la terra di Elto, qucsta calcarea farinacea ba una po-

tenza ehe non c niinore di 150 melri.

J/incrali e fossili contenuti. — Non ho potuto trovare in quesla roccia nr

inincrali ne pelrefalti. Pero i cristalli vivaci di earbonato caleico chc si osser-

vano in alcune cavita senibrano procedere da conchiglie seomparse.

MaRNE GESSIFERK.

I'rcsso il letto del torrenle Mella di Pcsoro, nolle vicinanze del posto dove

niclle foee la Gandina, si vede comparire tra i rudcri che niasclierano la cal-

carea farinacea una massa d'argilla ora biancliiceia, ora azzurrognola, la quale

conlicne franlunii di gesso. Questa argilla, visibilc per uno spazio lirnitato lungo

la sponda sinistra del Mella, occupa un'estensionc assai niaggiore sul lato dc-

stro, nia e ivi saltuarianiente coperla da rudcri di calcarce e di porfidi slae-

catisi dai monti di Pcsoro; per azione dclle acque ne risuUo una magma di

argilla. gesso, karstcnile
,
porQdo, c calcaree in masse di varic dimcnsioni. In

(juesto stato di cose era assai diflicilc di definirc sc quesle argille gcssifere si
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irovassoro nclhi loro ori;<iii:iria ^iuciliii-a. Ee slrannliiiario piogge dell' agosto

J 850 spazzarono ancor qui il Icllo del Mclla da ogni ingombro avvciUizio e

^i poll' osservaro clie le argillo gcssifiMf di cui ci occupianio irovansi al loro

l)OSlo nonnalc. Sono esse disposte in baiiclii coiilorli die fO|iroiio una inassa

di karslcniie c di gesso assai eslcsa*, e clic (iiieslo gesso prcsenlasi in park-

crislailizalo in piccolc laminc , foraiando masse compalle di colore ora bian-

cliifcio ora eandido, ed in parlo masse jjorosc conlcncnli srumi e laminellc di

argilla. Vi si vcdono \)vv cnlro aiiclie gross! crislalli hnninari di gesso.

Sonza cscirc dai conriiii di qucsla vallo puo vcdcrsi un altro deposito lii

argille gessifcrc nel lello del lorrcntello clie chiamasi guado di Pczzaze pocn

al di solto del ponlc lungo qiiella sirada comunalc. Tale deposito •' appena

visibile
,
Irovandosi coperlo da grandc congerie di pielrami

;
jiero ('• cliiaro

die deve trovarsi in rap|)orlo col primo di dclli deposili , cioe ehe dcve co-

|irire immedialamenlc csso pure la calcarea farinacea. Non mi fu possibilc di

osservare lungo il Mella di Pesoro da quale roceia le argille gessifere siano

iuiniedialamcnlc ricoperle , ostandovi la congerie pielrosa discosa dai monli

di Pesoro •- ma la giacilura di queslc argille c la direzione dci loro banclii

(anno gia sospcUarc clie penelrino al di soUo dcUe calcaree nere dei sud-

dclli monli, ie quali pci fossili beiiclie rari die conlengono devono, come ve-

dremo , riferirsl al Musdielkalk.

illhierali contenuti nelle anjille gessifere. — Nel gesso comune lamcllarc si

Irovano come incaslonati crislalli di gesso laminare che , slaccali dalla ma-

trice, vi lasciano il vano conservanlc pcrfettamenlc la loro forma. Non lio

potulo dislingucre Iraccia alcuna di crislalli di cloruro sodico clie di solito

trovasi associato, lalvolta anche in potcnti bandii, a ([uesle argille gessifere

del lerrcno triasico; ho pcro potulo acccrtarmi die, eolla iavalura di qucste

argille , si puo riconoscervi la prcscnza di queslo sale.

iSella escursionc che abbiamo fatla lungo la Gandina nella direzionc prossi-

mamenle dai Nord al Sud ci siamo portali ad incontrarc il lorrcnte .Mclla di

Pesoro die atlravcrsa il lerritorio di Pczzaze da poncntc a Icvanle. per geltarsi

nel fiumc Mella presso Lavone, cd attraversalo (jucslo lorrentc di Pesoro, dopo

pcrcorso qualcbe tratlo sopra I'accennalo miscuglio di argille gessifere e di

|)ielrc, ci si presenlano rocee calcaree e porliriliche quasi inaccessiblll, e ci

Iroviaiiio costretti, per compierc le nostre riccrdie , di jiorlard i>iu a ponenle

oltre il culmiiie di S. Zeno, cosleggiando scmjire le calcaree nere sopra indi-

cate , lungo la Valle Rizzolo , dove rlvediamo sollo dl esse gli sehisli melalli-

feri delTarenaria screziata, le calcaree farinacee, le argille gessifere nella loro

posizionc normalc , dopo i quali osserveremo lungo il lago d" Iseo da (lovcno
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sino ollre Tolinc una succcssionc rcgolarc di rocce clie ci condiirru sino ai

inembri pii'i modcrni dolla I'ormazionc di ciii ci occupiamo.

Prima poro di abbandonare la vallc di Pczzazc avvcrliro die la succcssionc

di roci'C die abbiamo osscrvala lungo la Candina i-ioscc visibilc andic siiUa

coslicra die iiu-ltc alia Icna di Ello ; C(in (iiicsto di piii die jtrcsso EUo sulla

calcarca nera die c una diramazione di quella die abbiamo gia indicalo, ve-

desi adagiala una roccia arcnacca di colore cupo , assai conipalla
,

la ([uale

modificandosi gradatamcnlc divienc una roccia marnosa, spesso scbcggiosa, di

colore verdiceio biaueaslro rossiccio , die inconlreremo anclie al di sopra

dclla suddcUa calcarca nera ddla Valle Rizzolo e di Goveno.

Linca del Ukjo d'/sco (V. Tav. V, fig. 3 c 4).

Cai.caue co^clIIr.LlAnE dli gkologi ( Musclidkalk ).

Non e ancora Irascorso gran numcro di anni dali'epoca in cui i gcologi giii-

dicavano qucsto tcrreno mollo circoscrillo In Europa, chc gia a qucsl'ora si

riconoscc occupar csso grandi eslensioni di paesc , cd lia prcso il poslo die

veniva assegnato ai terreni ora piii anliclii di lui ora pin modcrni. Lo slcsso

perspicacc dc Bucli, die fondo a spcse dcgli animonili la famiglia ben caralle-

rizzala dei ceratili, era talmenle persuaso ddla sua niancanza ndle Alpi loni-

bardc , chc giudico in una sedula del VI Congresso scicntifico niilancse spet-

larc al tcrreno liassico i ccfalopodi die Irovansi a Desano negli scliisli doloniici

biuiminosi, die devono riferirsi in vece aU'epoea Iriasica; gindizio erronco die

venne in quci tempi adoltato da me e da altri. La calcarca conchigliarc e altual-

nienlc nella maggior parte dei luoghi dove vedcsi alio scoperlo riconosciuta

di una grandc polenza. Si Irovo anche conlcnerc cssa ora molti fossili, ora un

numcro limitalo, cd esserne talvolta quasi priva. Pero c ben raro il caso in cui

vi manclii il piii carattcristico di essi V Encrinites Liliiforniis. 11 signor Borne-

niann di Miililausen nella sua Menioria intitolata Ueber die Geognoslisclicn \cv-

/liillnisse des Olim-Gehiryes bet Worbis (V. Neucs Jahrbuch von Lconhard, etc..

1852) vi attribui una polenza di 700 picdi. Alcide d'Orbigny assegua a questo

incmbro del trias nel Wiirtemberg lo spessore di 300 melri.

Vencndo alia nostra calcarca condiigliarc (Musclidkalk) avvcrtiro die cssa

varia niollo nella sua sirultura. Al di sopra di Goveno si presta assai bene alic

osscrvazioni ddla strullura dei diversi suoi bandii. I primi di essi sono assai

gross! di circa un metro , c i)rcsentano una coni|)age quasi brecciata. II color

dclla picira c nero, cd c intersccata da vene spalichc le quali sopra Goveno
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sono ili color giiillo iloralo. Riccvc iiii bcl imlimcnlo c prcscnla 1' aspcllo del

rinomtUo iiKiinio ili Porlo Venore, sc noii iIk; ricsce difficile di ollencrnc massi

nl(iiKinto grossi di una f;ra(lcvol(' vcnaliira. \.c icslatc di qucstc calcarcc sono

vci'so la soinmilii del MoiUe Aguina rivollc al iioid c si nianlcngono jjcr piccol

Iratlo quasi orizonlali ; indi s'inclinano rapidaniculc verso il sud. Tale anda-

incnlo del banclii di (|U('sla calcarca e visiliile jicr iircvc Iratlo , incnlrc i rii-

d(!ri dclla sonimila del nionlc inasclicrano sallnariaiMciilc ogiii cosa: uia salendo

il fiauco del Monte Aguina per le diverse strade die couducouo a Zone enelle al-

lure di Tolinc, si vcde chc la struttura suindieata va pcrdcndosi perdar luogo ad

una struttura piii dccisivamente straliCcata in sollili banclii di poclii ccnlimc-

Iri di grossezza con csili trauiczzi argillosi. Quesli banclii oia sono paralleli tr:i

loro ed a supcrlicic liscia, ora sono in vece bernoccoluti, di modo die al prinio

vederli si nulre speranza dl trovarvi abbondante copia di fossili. Ad essi suc-

cedono altri banclii piii grossi , i qnali a pii'i riprcsc altcrnano con banclii sot-

lili , riniancndo solo invariato il color nero della roccia. Questa successione

di roccc viene cliiusa da una scrie di banclii di circa mezzo metro di polenza,

pill argillosi , c di un colore il piii ilelle volte grigio anziclie ncro. Lc parti

esposte alle azioni alniosfericlie trovansi afi'atio allerate, c quantuniiuc conser-

vino ancora una grande tenacita, sono quasi alTatto privc di ccnicnto calcare.

Quest! banclii, oltre all'essere ondulali in piii luogbi nel senso della Icro incli-

nazione, quasiche fossero slati sniossi nientre crano ancor niolli , sono anclic

incoslanli nella loro dirczionc
,
quantunquc la prcdoniinante sia verso sud-cst.

Ardua impresa sarebbc il voler delerniinare con prccisione la potcnza di

questa calcarca. Dal posto in cui la si inconira sopra Govcno al punto in cui

va a mancarc i)resso Tolinc, si percorre uno sjiazio die ecccde i 900 niclri

;

ma essendo i bancbi di questa roccia ondulali , come si e dcllo , lanlo nella

loro direzione quanto nella inclinazione. io credo die non si scostcrebbc molto

dal vcro cbi la giudicassc di 400 nietri.

Minerali contenuli. — In questa calcarca non lio potnlo ritrovarvi allro che

qualche traccia di solfuro di fcrro disscminalo nei banclii i |)iii cicvali. Vi si

osscrvano, benclic di rado, venuzze di piromaca nera.

PeirefuUi conlcmtli. — Ho istiluite piii volte minutissinie riccrclic in queste

calcarcc in traccia di fossili. Le prime traccc die bo potulo raccogliervi sono

articolazioni dcW Hncrinites liliiformis , ed un naulilo informe. Anchc al pro-

fcssore .Mousson parve di avere osservato in questa calcarca articolazioni del

suddetto cncrinile (Vcdi Geologisc/ie Demerkumjcn , etc. Von Esdier. Zurigo,

J853). Le ricercbc falte nello scorso aulunno furono abjuanto piii felici dcllc

precedenti. Dopo molle indagini, mi abbaltei in un banco die prcscntava iracce
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(li ccraliti corattcrislidic del Museliclkalk. Lido di qucsia scopcrla, mi oc-

cupai di demolirnc un masso clic nc pvcscnlava divcrsi, alio scopodi staccarnc

(lualclic cscniplaro prrlolto . ma con sorprcsa irnvai die le tracec di queslc

ceratili crano conservale solo iiella park- caleareo-argillosa die separa Fun

banco dair allro; la loro coulinuazionc neirinlcrno dclla roccia era lolalmcnle

scomparsa. La Tav. Yi, fig. 10 rapprcsenla una di queslc Iraece di ccraliti. In

akuiii luoglii poi abbondano Iraccc di quelle ramificazioni comuni in questa cal-

carca di cui si c |)arlalo di sopra. Vi ho ]iurc raccollo tracec di coneliiglie in-

volute chc ricordaiio la forma dcgli aiiimonili globosi, dc' quali si trovano bellis-

sinii esemplari ncUa Val Trompia, spccialmenle nella vallc di Lodrino. In questa

slessa calcarea nclla valle di Pczzaze, lungo la coslicra clic conduce al pacscllo

di Elto , si trova pure la Terebralula vulrjaris. Se le tracec di fossili in questa

calcarea sono ancora scarsc, e pero cliiaro die ad onta dcllo slato impcrfcllo

di loro coiiservazione appajono analoglii aquelli del Muschelkalk.

Delle siarne scheziate ( Kcuper ).

Le calcarec ncre ebc abbiamo descrilte, spcltanli per la slraligrafia c pei loro

fossili al calcare conchigliavc (Muschelkalk dei Tedcsdii) sono copcrle da roccc

di composizione assai divcrsa. I primi banchi ebc si inconlrano in posizionc

mollo erclta come le suddcUe calcarce, pero mono ondulati, e dirclti in gcne-

lalc al sud-csl con un"inclinazione al siid-ovesl formanli un angolo di 60 a 70

gradi, sono coslituili da arcnarie da prima a grani alquanlo grossi , tra' quali

alcuni pochi arrivano a circa un centimclro di diamdro, c di poi a grana fina

di qualdie millimetro soltanlo. I gran! di cui c costituila quest' arenaria sono

per la maggior parte di quarzo bianco commisli con lamelle micacee.

11 cemento ne c calcarco ferruginoso. S'l Tuna chc Uallra di queslc variela

di arcnarie sono di color rosso , di varia inlensila di linta. Sarcbbc facile 11

confondere questc arenarie a grana piii grossa coUe arcnarie scrcziatc gia so-

pra dcscriUe ; ma esaminandone il ccmenlo, si trova chc in vece di esscre di

argilla ferruginosa e di silice , c eostiluito in parte da carbonalo calcico con

Iraccc di magnesia. L'allra a grana minula ha un aspello parlicolarc per un

miscuglio di piccoli grani di quarzo ferruginoso c di quarzo bianco , uel cui

cemento cntra buona dose di carbonalo calcico.

Trattando cogli acidi deboli queslc due arcnarie , si discioglie molta i)arle

della materia cementanle i grani silicci , c si irova clic V arenaria a grossa

grana c costiluila come segue :
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An-iic siliccc, pcrossido ili IVno c lamellc micacce . 0,964

Cai'boiialo calcico 0.021

" inagnosico 0.012

0.997

Quclla a graiia iiiiiiiila coiisla di

Arcne silicce con lamcllc inicaccc 0.9M

Carbonato calcico 0,088

999.

La vcgptazionc cd i ruderi clie coproiio in iiiii luoglii qucste art'iiarie noii mi

iianno pcrniesso di vedcrnc i rapporli di giaciUira die in ])oc'lii luoglii a di-

verse allczze.

Qucslc arcnaric divongono nella parte supcriorc senipro piii a mlnula graiia

( (piasi Icnose , c tosliliiiscono divcrsi baiiclii di una piclra saldissima, di

rolorc ora rosso serezialo, ora aniaranto, i quali eonlcng<nio jjcro ancora (junl-

ciu' ciollok'llo siiicco facilmcnle visibHe. La sua frallura i; Icrroso-scbcggiosa.

Qiipsla roccia conliene nodi di argilla assai duri, i quali sono inveslili cslei-

MauuMile da un vcio di color vorde cujio. TaJvolla qucsti nodi sono vuoli ncl

mezzo c le parcli dclle cavilii sono lappezzatc da crislalli candidi di carlio-

nato calcico. Qucsla piclra soUoposta all'azionc di acidi dcboli mostrasi co-

stituila :

Da argille arcnaccc coloralcda niolto pcrossido di fcrro . 0,793

Carbonato calcico 0.180

n niagncsico 0,013

0,988

Ai banchi di qucsla roccia ne tcngoii dietro molli allri di una piclra simile per

la compaltezza e per la frallura Icrroso-sclieggiosa, ma il colore nc c in vcee

di un verde di porno vivace. Conliene ancor qucsla i nnduli ^o\na indicati

copcrli da un velo di una soslanza color verde cupo : lalvolla sono ancor qui

vuoli ncl mezzo c lappezzali nella cavita da crislalli di carbonalo calcico.

La sua coniposizione e alquanlo diversa da cpiclla della roccia rosso-cupa

,

non solo pel dilTcrcnlc grado di ossidazionc del ferro , ma inolire per la sua

eomposizionc.

CoH'azionc degli acidi dcboli si olliene:

Argilla colorila da molto jjrolossido di ferro . . . 0,835

(larbonato calcico 0.158

» magnesico, tiacce O.OOO

0.993



528 SLLLA SUCCESSIONE NORM.VLE

Per la graiulc sua saldczza quesla pielra rcsislclle assai bene alio azioni mc-

leorichc , nieiitre Ic conliguc roccc, clie Ira poeo deserivero, si prestarono ail

una facile deniolizionc. Per laic slato ill eose , i banelii di questa roeeia elie

sono dis]iosli quasi verliealnienle, inostrnnsi alTallo denudali per eslesi Iralli,

cd il geologo chc percorre qucsli nionli, inlenlo ad esaniinare il terreno su cui

cammina, Irovasi lalvolta airiniprovviso a fronte di prccipizii spavenlosi.

Tanto la pielra argillosa rossa quanio quella vcrdc, elie si suecodono 1' una

alTallra. in alcuui luiiili. spceialnicnie nelle parii piii elevate, scarseggiano di cc-

niento caleare,ne e assai diminuila la saUlezza c si dividono in isclicgge di aspello

affalto Icrreo ; in line assumono I'ordinaria apparcnza delle marne scrcziatc

del Trias ( Kcupcr).

A qucsli banclii verdi susscguono in alcuni luoglii , eioe dove essi non tro-

vansi a nudo. banclii mollo potcnti di una roccia clic polrcbbe cbiamarsi una

arenaria calcifcra a niinuti grani siiicei, oppure una ealearea arenacea di color

nero punzecchiala di bianco. Lc ricerclic analiliclic mi lianno niostralo chc

questa roccia consla come segue

:

Sabbia silicea niinuta ....... . 0,592

Carbonato caleico 0..387

Prolossido di ferro c soslanzc carboniosc . 0.013

0,992

Questa roccia c coperla piu al sud da banchi argillosi neri calciferi chc si

sfaldano faeilnienle per le azioni atmosferichc, i quali contengono , come ve-

dremo, grande copia di fossili. Nelle parti piu elevate dci monii di Toline, in

luogo della delta ealearea arenacea die si osserva in poslo , spccialnienle a

inelii altczza del monlc , si vede un' arenaria a graiia niinula color verdiccio-

cupo punzecchiala da granelli siiicei biancbi, la quale vi occupa il medesimo

posto , cioe trovasl tra la roccia argillosa verde e lc marne calcifere nericce

,

ricche di petrefalli. E evidente clic delta arenaria non e cbe una modilicazione

dclla ealearea arenacea. Passato il culmine della Croce di Zone quesfarcnaria

assume il piii coniune aspetto delle arenarie triasiche dei geologi tirolesi, autori

della Carta geognostica del Tirolo e del Voraiiberg.

Quesla arenaria c costituita da una sostanza verde in minuli franlumi clie

si credcrebbe amfibolica , e da una maleria bianca arenacea quasi argillosa.

11 cemento calcare vi e scarsissimo.

Questc diverse rocce sono talmcnlc connessc tra loro e per la composizione

e per la slraligrafia clie io penso clic debbano lulte esserc comprcsc ncl ter-

reno delle marne scrcziatc (Kcuper).

Minerali 'conteniUi. — Nella zona di monti chc forma lo scopo dcUc alluali
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riccrclie non lio trovalo ;illri iiiiiu'iali the piccoli crislalli dodccacdri di solfuro

di ferro coutenciili Iraece di ramc. Qiiosli crislalli ineonlraiisi spccialmcnle

iiella roccia argillosa vcrdc iicllc i)arli Ic piii elevalc dci hanelii raddiizzali.

rossili rontentUi. — Mcllc rocce argillosc rosse c vcrdi si vedoiio, come si c

dcUo, alcuiii nodi c cavila circondale da iiii vclo di rolor vorde-cupo, c ic

cavilu lappczzale neirinUM'iio da fi'islalli candldi di carlxmalo calcico. Non mi

(' slalo possibilc di ricoiiosccrvi traccc ahbaslaiiza chiai'c di avaiizi organici,

nia si eredc spcsso di ravvisarvi forme di bivalvi, cio clie sarebhc convalidalo

dalla prcscnza del velo verdo-ciipo clie dal oolorc si giudicliercbbe conslarc

di fosfalo di ferro.

Nella suindicala roccia arcMiacca superiore alia roccia argillosa verde. si vc-

dono alcuni banciii ricchi di traccc carboniosc di vcgctabili, in parte rico-

iioscibili.

Passato il cnlmine della crocc di Zone in qucsla roccia arenacca, die per le

allerazioni subitc lia aciiuistalo una tinta piii cupa deUordinario , si trovano

i scgucnli fossili vcgctali.

l.° Catamites arenaceus Jtig. Pflanzen Verst. 11 pezzo da me raccolto in delta

arenaria non pccede la lunghczza di sci ccnlimctri e la larghezza di ipiallro.

La roccia c di talc fragilila, clie tenlando di slaccare un'impronta di queslo

vegetabile , cadde in frantumi, ed a stenlo ho poUito conservare queslo brano

di cui presento la figura. Vedi Tav. VI, fig. ll.

2.° Pleropltijtlum Jikjcri? Sell. Presento ncUa Tav. VI, fig. 12, le traccc di que-

slo fossile da me raccollo ncl cilalo luogo dclla strada per Zone. Pel niolivo

gia indicalo non mi fu possibile di estrarnc esemplari \\\\x grand! ne meglio

conscrvati. llo pcro raccolto anchc la cosla di una toglia di queslo vcgclale

clic mi rende assai probabilc laic dcterminazione.

ScniSTl C.4LCABE0-MARN0SI DI S. CaSSIANO.

Perfellamcnlc concordanli nella stralificazionc colle rocce descrillc si |)re-

senlano, appoggiati ad esse, gli schisli neri fossiliferi, la cui composizione va-

ria da un punlo aH'allro. Ora sono essi cosliluili da argillc schistose ncre con

poco cemenlo calcare, ora sono ricchi di carbonato calcico in modo da assu-

mcrc i caralleri di una calcarea ncro-argillosa. Talvolla quesli schisli tonlen-

gono esili slralercUi di arenaria bianchiccia. 11 piii delle voile essi cadono in

frantumi con facilita , tal allra invece sono resistcnti alio altcrazioni atmosfc-

riche e prosenlano banchi crelli die cnicrgono dalle circoslanli rovine , cio

clic impediscc di riconosccrc la polcnza coniplcssiva di queslo Icrrcuo, che

pcro e nolabilissima.

Vol. Y. 42
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.Mincrnli e fossili contenuti. — Qiicsla roccia non conlicnc akun mincralc

eslranoo alia sua composizionc", e ricco all'opposlo di molli fossili. 1 priiiii

banclii lii qiicsti scliisti in contallo colic rocco arenacee conlengono due solo

specie ili fossili dclcrminabili cnlranihe, pcro caraltcrisliclic di qiieslo terreno;

i (juali fossili a silo a silo abbomiano in inodo slraordinario. Sono qncsli

:

I." Cardinki. Qiiesla cardinia cilala dal Do Bucli sino dal 1845 (V. Neites

.liihrhueh von Leonhard, clc.) come accompagnanlc la 7V/(/ojr/« W/uilclijw ci\ il

Peclendiscilcs del Musclielkalk dcU'ilalia supcriore, venne figiirala dali'Escliei'De

l.aLintli (opera cilala, Tav. IV, fig. 34 a 36), come specie, senza una pii'i precisa

determinazione. La unila Tav. II , fig. 9 rappresenta uno degli esemplari piii co-

muni ncl lerreno di cui parliamo. Se non clic , in questo esemplare non ve-

donsi Ic esilissimc linec longiludinali della cardinia dcU' Eschcr. Quando la

niancanza di quesle lince esilissinie non proccdesse da allerazioni del guscio

jier altrili, gioverebbe dire elie si trovano in quesli lerrcni associate Ira loro

due specie affini di cardinie.

2.° Triyonia Kepherslenii. Nelia Tav. VI, fig. 15 e rappresenlato un individuo

conipleto di questo bivalve die vedesi associalo alia cardinia suindicala in

diversi punli di quesli scliisli. Trovasi essa associala anchc in allre loealila

delle nostre vallale alia medcsima cardinia, alia Irigonia Wlialelya3 e ad altri

fossili Iriasici. Qucsla Irigonia venne da prima indicala dal Keferslcin ed indi

inconlrata nella Carniola a Raibel dal signer Bone cbe vi diede 11 nome di

Crijptinn Raibeliana.

Nelle teslalc le piu elevate dei banehi di quesli schisli argillosi, oltrepassalo

il culniinc di Zone, si vedono niolli esemplari di quesle cardinie con (lualeiie

rara Irigonia; ma Irovansi ivi lalmcnte allerali clic riesce difficile di eslrarnc!

esemplari di qnalche pregio. II guscio non e rappresenlato d'ordinario cbe da

una sostanza argillosa cpiasi priva di calce, quantunquc la roccia sia calcifcra

e resislenle alle azioni mctcorologicbe, di modo cbe alcuni bancbi di essa si

vedono erclli a grapdi allezze quasi verticalmenle. Piu al basso, lungo la slrada

cbe attraversa ad un Icrzo del monte di Toline la vallelta di S. Bartolomeo, si

rivedono i bancbi di sebisli marnosi nericci calcarei come i preeedcnti , di

cui sono una continuazione , conlenenti grandi quanlita di delle cardinie

:

nllrepassali quesli scliisli, si inconlrano numcrosi bancbi di calcarea nericcia

marnosa assal solidi. coprenli i bancbi a cardinie, e sono, alia lor volla co-

perli da scliisli argillosi giallicei di poco spessore. Nella Val Coppola si vedono

sopra di quesli ullimi altri sebisli nericci affalto simili ai preeedenli , i quaii

conlengono invece molte trigonie c solo qualclie esemplare di cardinie. Pii'i

oltrc verso il sud vi succcdono bancbi di calcarea marnosa ncra assai solidi.

con trigonie di specie diverse dalle predelte, ma difficili a delerminarsi.
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Lungo le slrado elevate a varie allczze sul moiile elie allravcrsano queslo

eomjilcsso di mcce, clie si diiigono verso il monle Corno-dci-30 passi, non ho

jiotiilo vederc altro elic lerreiii eopcrli da vegeiazione e da inderi, pioccdenli

dalle cireoslaiili allure , c specialmeiile dai iiioiili doloniici ; ma limgo la

slrada lacualc si osservano aiieora a eirea me/zo miglio al di sotlo di Toliiic

hanclii pieli-osi di particolarc coiiiposizione, clic moslransi addossali ai banclii

seliislosi sopraccennali, 1 quali |)er6 Irovansi in posizioiie alquanto sconcer-

lala e mcno crctUT, cio die potrebbe essere alliibuilo taiilo alia seoniparsa di

sotloposli leireni schislosi facili a demoliisi, qiianlo ad iiii lilone-banco di dio-

rilc chc trovasi iiilerposto ai banclii di (jucsla roccia. Essa e composia da uii

iniscuglio di lainclle niieacce, da soslanzc argillose e carboniose e da calcarce.

La supcrficic dci banclii e lalvolla inlieramciile coperla da avanzi di pelrc-

I'alti. Vi si vedono lercbralulc, pellini, lime, cidaridi ? ccc, ma di quesli pc-

Irel'aUi non Irovansi conservate clie Ic parli superficiali, immerse nella poca

argilla die scpara Tun banco dall'altro , meiitrc neirinleriio della roccia sc ne

perde ogni Iraccia. Quesla successionc di schisli calcarco-inarnosi c di calca-

ree nerc argillose c coperla anchc presso il lago d'lseo da ruderi doloniici. in

inodo die non si puo giudicare se esislono altri banclii divcrsi dai preccdenli

iinmedialamenle in conlallo colic dolomie.

DOLOMIA SUPEBIORE AL TERRENO DI S. CaSSIAXO.

Tcnendoci ancora sulla linea dci inonli del lago d" Isco, Ira Govcno e Ma-

rone, vediamo, procedendo verso il mezzo giorno, che ai suddelli lerreni di

S. Cassiano si appoggiano numerosissimi banclii di dolomia. il ciii complesso

forma un vaslo gruppo di montagne niollo elevate. Quesli banclii sono cosli-

tuili da verc dolomie; nia prcsenlano il singolarc feiiomeno die in alcunc

parli sono tramezzati non gia da argille, come si osserva spesso nelle monta-

gne calcaree, ma da venc di alabaslro caleare grosse piii ccntimetri; il qual

fenomeno per la parlicolare disposizionc dei banchi c qui mollo appariscenle.

menlrc e appena visibile nel prolungamenlo di queste slcsse dolomie nella

conligua Val Trompia.

La dolomia di cui parliamo e di colore ora biancliiccio ora cincreo. c lal-

volla anclie neriecio, secondo die vi abbondano pii'i o nieno le soslanzc car-

boniose. Sono spesso eosliluilc da una compage di piccoli crislalli vivaci, ma

allre voile lianno un aspclto quasi Icrroso.

E nolo a lulli i geologi il piUoresco aspclto chc prcsenlano le montagne

dolomilichc, imilanli castclli in rovina ,
aguglie , ecc. ; ma vedonsi di rado
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asi)Clti lanto bizzarri, qiianto qucUi della nionlagna dcUa il Corno-ilei-30-passi,

guanluiulola spccialmenic dal lalo opposlo del lago sullc allure di Solto. Sono

svarialissime e niollo minierose le allornanze di agiiglie, di rovine, di angusle

e profonde simiosita, di dirupi di ogni loggia alTaUo inaccossibili.

I banclii di qiicstc dolomie piesso il livcllo del lago incliiiaiio a inezzodi

soUo uu angolo moderate , nientrc, seguendo coll' ocehio il loro prolunga-

iiieiUo nelle alturc dci monli, vedonsi raddrizzarsi scnipre piii, in modo che

alia einia sono quasi verlieali. Sono quindi disposli presso clic a foggia di un

liniilalo scgmenlo di eiieolo. Quesli banchi, esaminali sopra una vasla super-

fieic, banno una direzione deeisa prossimamenle da N. 0. a S. E. Per eoslruire

la slrada lacuale della Val Camonica . si doveltero fare gallcrie, mezze galle-

ric , ed anehe tagli verlieali in questa roeeia, c si pote osservarc cbe c dovun-

quc regolarmcntc slralilieala, quanlunquc il piii delle volte i banclii siano di-

visi tra loro da seinplici velalurc terrose. A quesl'ora pero, dopo il decorso di

pochi anni, per elTetto deiralterazione della roccia, ineominciano gia a seoni-

parire le tracce di sua stratilicazione. Per la delta stratifieazionc arcuala . e

difficile di dctcrminarc la polenza complessiva di quesli bancbi doloraici; ma

credo elie non possa csscrc minore di 600 metri.

ilinerali conleauti. — Nel costruire I'indicata strada si Irovarono nella roc-

cia dolomiea varie cavila (tascbc) di oltre un dccimelro di diametro, contcnenli

lastre irregolari di quarzo, coperle di eristalli limpidi di quesla sostanza, Ic

quali lastre erano da uno o pii'i lati altacealc alia roccia, e Irovavansi come

immerse in una polverc einerea dolomiea. Si Irovano impiantati su quesli eri-

stalli silicei alcuni eristalli melastatici di carbonalo calcico lunghi da 3 a 5

cenlimetri. Si sono essi formati modellandosi in parte sopra dei primi.

Qnesla roccia dolomiea c mollo adoperala per fabbriearc calce , special-

mcnlc a Velio.

Fossili contenuti. — 1 primi e gli ullimi bancbi di questa dolomia non banno

fino ad ora presenlalo fossili. I bancbi inlermedii in vece ne sono a silo a silo

riccbissimi. Lungo la spiaggia del lago d'Iseo al Corno-dei-30-passi , aU'epoea

della eoslruzionc della strada lacuale, si discopersero in alcuni bancbi di que-

sta roccia alcunc specie di concliiglie fossili caratlerislichc delle dolomie so-

vrapposte al lerreno di S. Cassiano, le quali trovansi in qualcbe allro luogo

associate anche ad allre specie diverse. Quanlunquc abbondanli, e pero difficile

di ottenernc esemplari ben conservali, per la fragilita della roccia che 1i rac-

cbiude, e spccialmenle per la slruttura cristallina, propria delle dolomie, che

banno assunlo ancbe i gusci dolomizzali delle conchiglie, per cui al piii licvc

colpo cadono in franlunii.
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Qiicsli pclrcfatli sono:

^. Avicula? — La Tav. VI, figura <9 lapprescnta uii piccolo individuo di

una bivalve clic parmi appartcncip allc axiiulc k die iti aitri tempi da Broc-

clii (' da allii vcnnor giudicato per iiiitili, slanlc la giaiidc diflicoila di slaccarc

dalla roccia cscmplari conscrvanii Pale. Qucsia coiicliiglia c ohliqiia, quasi

ccpiivaivc, il bccco pcro dclla valva dritta c alquanio piii lungo e piii arcualo

deiraltro. Al di soUo dci bccclii dcllc due valve e del prolunganienlo della cer-

nicra evvi una iiil'ossalura clie si e:-lciui(! ad un lerzo della hingliezza delTin-

ticra conchiglia, neila quale inl'ossatura in alcuni esemplari si vcde una specie

di foio Ira Ic due valve clie ora trovasi occupalo dalla pieira, per I'cscila |iro-

babilmrnle del bisso. La cerniera si eslende ad una lungliczza die e vicina

alia niela della totale lunghezza della conchiglia slessa. Vedasi jter la disposi-

zione del bccelii e della infossatura la fig. 18, Tav. VI. clie rappresenia al na-

turale uno dci piu gro.ssi individui di qiiesla conchiglia, e la fig. M per la

disposizione delle linee di acereseinienlo della conchiglia slessa, clic dopo aver

circondalo lulte le valve, divergono a formare I'ala della cerniera. Lo slalo

crislallino del guscio impedisee di vcdere la forma di quesl'ullima.

2. Cardhun triquelrum Wulf. — I hanchi clie si succedono a (luelli eon-

tcncnti detlc avicule [iresenlano con qualchc abhondanza il Cardittm triqut-

trum del Wulfen, ricordato dal Brocchi nelle sue Osservazioni nalurali sulle

spelonchc di Adelsberg in Carniola ( Vcdi Biblioleca llaliana, Tom. 25.", fasci-

colo di febbrajo-marzo 1822, pag. 275), la quale pelrificazionc venne osser-

vata da prima dal WuU'cn nelle monlagne di Bleyberg e dal Brocchi nel .Monte

Anlelao nel Cadorino. Anche il professore Caluilo ne ha parlalo nella sua opera

Sarjgio di Zoologia fossiie, e ei ha dato la figura della conchiglia e del nucleo

di essa. Non eorrispondendo pcro questa figura cogli esemplari die io possiedo

del Monte Antelao, del Monte Mariana nella Carnia e dei monti lombardi, nou

saprei asserire se traltisi di una medesima specie. Anche il Mecjalodits scutatus

del sig. Schafhaull, citato dall'Eschcr, da Mcrian e da allri come carattcristico

di queste dolomie, mi parve molto diverse, di modo che io sospetto che in

questa dcterminazione sia nata qualche confusione. Del resto Seliafliaull trovo

quesla conchiglia nella calcarea liassica, c il Taiiroceras thiara dello stesso

aulore, irovato nelle dolomie di qucslo orizzonte geologico, e del pari diver>o

dalla conchiglia di eui parlo. (Vcdi Georjnosliche Untersuchungen des SiUlbaye-

risc/icn Alpeiniebirijes. Munchen, J85I , e Aeues Jalirbuc/t 1855, F. I.) Le fig. 20

e 21 della Tav. VII rappresentano una di quesle noslre coiichiglie di mczzana

dimensione. II guscio assai esile e pressocdie eqnivalve: la valva dritta e

pcro sensihihiienle piii paneiula dell'altra. La forma di quesle conchiglic,
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coirinveocliiare degli iiidivitlui, si iiiodififa scnsibilniciUe, poiclie gli angoli foi-

inali dai tlucgusci. per riunirsi ira loro nclla parlc opposla al labbro prcsso alia

feniicra ^^b^' sono aiicoia visiliili nclla siuldctla figura, scompajono negli indi-

vidiii pill \occlii. Qiu'sia coiK'liiglia lia due gii)l)osita o becclii larglii la mela

(Icirintiera concliiglia, i)icgali in avanti non a spira, conic nellc isocardie, ma

curvali a inezza iuna. II bccco dclla valva drilla c alquanlo piu lungo dcirallro.

II nucico dei becclii ])i'csenla alciini solchi longitudinali che rapprcscntano pro-

babilmcnte cordon! di rinforzo del guscio clie 6 assai csilc. Tra qucsli due

bccclii si osservano due lamelle quasi addossate Tuna aH'altra, die slaecan-

dosi dal piinlo ove i due becclii incominciano a svilupparsi, scoirono tra di

essi c discendono nellc fosselle cbe si vcdono alia base interna dei becchi

niedcsimi; formano ivi una piega da drilla a sinistra, c innalzandosi poscia,

vanno a lerminare con una specie di gibbosilii cbe in alcuni individui ben

conservali da quesla parte vedesi chiarainente biparlita. Le dettc lanicllc for-

mano. nel luogo dove si osserva la indicala piega, una sjiecie di piccolo sacco

cavo da una parle c convcsso daU'altra.

Nclla figura 22 , Tav. VII, e rapprcsentata la sezione dei giisci jircsa a meta

della concliiglia di uii iiidividuo giovane, e nclla figura 23 un' cguale sezione

di un individuo piii veccliio , die lia gia assunla la lornia triangolare.

Alcuni palcontologi moderni vorrcbbcro comprendere queslc condiiglie tra

Ic isocardie. Quando si trovasse ben fondata quesla classificazione , crederei

conveniente che vi si conservasse il nome specifico del Wulfen, poiclie quesla

conchiglia
,

giunla a vccchiezza , c realmente triangolare. Alcuni cscmplari

lianno una forma assai piii allungata di quella delle fig." 20 c 21 , ma credo

che quesla modificazione di forma sia solo individuale e non specifica.

3. Attcula? — La forma generale di quesla bivalve rappresenlala nella

Tav. VI. fig. 16, c quella di una nucula, ed e forsc la lineata, quanlunque lo stato

cristallino del guscio non perniclta di ben assicurarsene. Ilo Irovato alcuni

cscmplari di quesla nucula nellc dolomie del lago d' Iseo di eui parliamo : in

altri luoghi nellc dolomie dell' eguale epoca sono assai abbondanti.

I bandii dolomici superior! a qiielli conlenenti il Cardium triquetrum e la

delta nucula ricompajono saltuariamcnle ancora ricclii di gusci delle indicate

avicule. Qualche banco e anzi costiluilo quasi inlieramente di frantunii di ogni

dimcnsione di quesla bivalve. Tralascio di parlare di molti altri avanzi orga-

nic! animal! di queste dolomie. ancora inediti e Iroppo mal conservali pcrche

s! possa descrivcrli.

I dcposili pielrosi in conlallo colic indicate dolomie lungo il lago d'lseo che

incominciano a vedersi ai fiandi! loro al S. 0. al disollo di Marone lungo la
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Vallc 0|)al soiio coslituite da inanu' carboniose c da lalcaroc iiere con avanzi

organic! assai malcoiici. Vi ho poro irovalo noi mass! staccali la Cardiln cre-

mila Gold. Ma vcdeiulosi il tcrrcno in (jurslo inof;o non |iiu a strati coslantc-

nicnlc (juasi crclli, ma ora devianli di poco dairorizzontali-, era piii o nieno

inclinati, non oscrei asserire clic Irovinsi rcalmenle supcriori allc dolle do-

loniic, nci (pial caso converrchho dire clic il tcrrcno di S. Cassiano, coila sua

abilual com|)()sizionc marnn-sciiislosa e co' snoi fossili pcciiliari siasi riprodolta

anciie |)osleriornienle allc doloniic; incliiio pcro a crcdcrc die ([ucsti banclii

marnosi non siano qui visibili allrimcnli chc per effello di pieghe del icrrcno,

per le (|uali Irovasi dcnudala la parte ad esse dolomic soUoposta.

Rilcrrci troppo inconiplcla qucsla relazione, s(! non faccssi parola di iin altro

Icrrcno, il (pialc Irovasi connesso con qncsle dolomic per alcuni fossili comuni. e

clic se non si vcde in poslo lungo il lago (Pisco, incontrasi pcro in piii luoglii

dclla Lombardia c del Vcnclo superiornicnlc al tcrrcno dolomico carallerizzato

dalla prcscnza spccialmcnlc del CnriUinn trifjitetnim W'ulf. Escher Dc La Linlli

riporto ncl calalogo dci fossili spetlanli al tcrrcno di S. Cassiano, conlcnulo

nclla citala sua o|)cra, Ic naticlic c Ic cliemnizie dellc calcarcc grigie dci monii

di Esino, ma non si occupo di indicarc quali rapporli abbiano qucslc calcarcc

coilc allrc roccc conliguc, nc di giusUficarc allrimcnli qucslo avviciiiamcnto.

Accadc di rado di vcderc qucslc dolomic ncllc nostrc vallate, senza inconlrarc

su di esse o polenli banclii , od anclic solo frantuini dclla indicala calcarcu

grigia con naliclie. I monli di Esino jtcro sono merilcvoli di parlicolare alten-

zionc per la grande copia di pclrefalli die vi si osscrvano framniisli allc na-

liclie. In qucsli monli superiornicnlc allc calcarcc ncrc piii o nicno marnosc

chc per le lu'cmcsse osservazioni di succcssionc normalc dci lerrcni iriasici

nella Lombardia spcllercbbc non al liassc, come io avcva allrc volte sup-

poslo (*) , ma ad una formazione piii anlica, si vedono dolomic conlcnenii

Ic avicule chc abbiamo indicalo abbondarc in quelle del lago dMsco. Nella

Valletta Ira il Monlc Croce cd il Monlc Codine si osservano inollre frcqucnli

avanzi di roslcllarie e di chemnizic, Ic quali abbondano anclie ncllc sovra-

poste calcarcc grigie, eio die cosliluiscc una conncssione geologica Ira qucslc

due roece. In (lucslc calcarcc, ollre allc rostcllaric, allc cliemnizie. alle naiichc,

fra le quali dislinguesi la N. maculosa di Klip, si Irovano zigareli c possidonomie

simili a quclla rappresenlala da Calullo nclla Tav. I dciropuscolo inlilolalo:

(•) GioriKilu clfirl. n. Isliltilo c Uihliolcoa lUiliaiia, sciio in «.', iouio .\VI, p.ig. 157.
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licmarrjues . . . sur la Geognosie palvozoique ties Alpcs Yvniliennes (Nuovi Annali

dclk' Siii'iizo nalurnli di Colognii, 1846), noii clic moltc allrc bivalvi ancora

iiu'tliie. cil in line Vllalohia LomelliWh., hi qualo, Irovai scmpre associata alia

imlicata possidonomia. 1 primi cscmplari die io iic raccolsi in dcUo kiogo c di

cui feci parte, iiiolll aniii or sono, a varii gcologi, Irovansi in uu niasso mezzo

calcinalo da nie raccollo negli scarti di una fornacc da calce presso il Monte

Croce. Da cio proccdeva il siio color bianco, divcrso da quello della roccia in

posto clic c grigio-cliiara; il die I'ece sospcttare all'Eschcr clie fosse inccrta la

sua proccdcnza; uia per posteriori ricerclic ho potuto acecrtarnii che questa

llalobia trovasi ivi realmcnte in posto nclla calcarca grigia contenentc le altre

pelriQcazioni sopraccennale. Ora questa llalobia c idcntica a quella del lerrc-

nodi S. Cassiano contenentc I'/l/n./loji, VEquiseliles columnaris,\\ Plerophyllmn

Jaerjeri dclla vallc del Uczzo, della quale possiedo, tra i moltissimi malconci, un

csemplarc non alteralo dalla compressione. Per cio io credo che questa calcarea

grigio-chiara, la ([uale occupa notevole estensione nei nostri monti, debba es-

serc considerata come conncssa gcologicamcntc coll'indicato Icrrcno dolomitico.

La rostcUaria, di cui qui sopra ho parlalo, e poco nota ai gcologi, perclic

nel ronipere la piclra per eslrarne qualche esemplare, si perde sempre il becco

e parte della bocca. Non Irovandosi per anco avvertita dai gcologi, per quanto

io mi sappia, I'associazionc di rostcllarie cogli allri fossili carattcristici di Icr-

rcni infcriori al giurcse, ne prcsento la figura che nc ottenni col delincare la

forma del becco e della bocca, di mano in mauo che ne andava denudando un

beir esemplare col rompere la pietra a poco a poco (Vedi Tav. VII, fig. 24).

Con queste roece calcari finisce la serie dci Icrrcni cvidcnlemente superiori

a quelli di S. Cassiano, che trovansi quasi sempre associati tra loro a stratifi-

cazioni le piii volte concordanti. llo crcduto opportune, parlando dci terreni

Iriasici, di dcscrivcrli, perchc, come vedrcmo, non e ben certo il posto che

dcvono occupare nella serie delle grandi division! geologiche ammesse dalla

scienza, cioe se debbono far parte del terreno triasico oppure del liassico in-

feriore, potendo essere che questo terreno assai poco studiato sino ad ora debba

Irovar una sede propria tra il terreno di S. Cassiano cd il liassico, come gia

avvenne del primo di questi terreni che, quasi sconoseiuto pochi anni addictro,

occupa ora ampia scdc, superiormente alle marne screziate.

AlCUNE OSSERVAZIONI SUI terreni sopra DESCRITir.

Nel parlare delParenarla screziala, abbiamo gia accennata la difficolta di stabi-

llrese la potcntc serie del banchi di arcnaria a grani silicei, colorali dall'ossido
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(li ferro c ccmcnlali iiisieiiic dallo aryillo ferruginose, c qualclic volla dalla

silicc nclla vallo Gaiulina. il{'I)ba riferirsi lulta all'ai-cnaria scrcziala, o sc una

parte, cioi' la iiiferiorc, ilcbba esscrlo airarcnaria de' Vosgi, od almcno ad una

arenaria di epoca piii aiilica.

Lo Sludcr, nclla sua Carta gcologica dcUa Svizzera, non nnimcttc nella Lom-

bardiu rcsistenza dell' arenaria sereziala, ed Esclicr Do La Linlli ammctle solo

clic ne csisla un leniho lungo la elcvala costicra clic dalla Valsassina melte

a Regoledo. L'esislcnza dell' arenaria screziata nci monli clic separano la Val-

sassina dal lago di Como vennc gia da me indicala moll'anni or sono, ma senza

aceennaro alcun fossile pcculiarc di quesla roccia. L"Esclier vi avrehhc trovalo,

nclla loealitu da lui indicata , un vegelalc earattcrislico di qucU'cpoca, cioe

VAel/iop/iijlium speciosum Scli. in un' arenaria clic allcrna con roccc piii o

mcno argillosc, schistose, il cui complcsso e appoggialo ad un conglonieralo piii

anlieo, di color rosso, conlenenle franlunii di porlidi, die egli aserivc al Ver-

rucano; queslo conglonieralo vedcsi assai bene disUnlo dalle arcnaric screziate

anco prcsso la galleria di Bellano, al nord di essa, non clic nella vallc del Var-

rone cd in altri luoglii dclla Valsassina. Esso non e semprc visibile al di solto

dellc arcnaric screziate; nella vallc Gandina, come in molle parti dclla val

Trompia c dclle altrc vallate, vi c mancaute. L" arenaria scrcziala e gli scliisli

clic I'accompagnano di quest! ultimi luoglii, conlenenti banclii di calcarcenia-

gncsiaclie ferrifcrc, di carbonato fcrroso piii ricco In earbonato manganico di tutti

i carbonali fcrrosi eseavati nclle arenarie c conglonierali di csso piii anticlii
,

contengono il Mijucilcs fassaensis, clie c pur carattcristico dcH" arenaria iria-

sica. Penso quindi ehe, almeno la parte piu elevata di qucslc arenarie e seliisti,

non possa essere riferita al Verrucano. Anclie nci monti chc dividono la Val

Trompia dalla Val Camonica sopra Arlognc c sopra Collio prcsso le Colombinc,

si vedono cliiaramentc due arcnaric ben distinte c separate da numcrosi banclii

di roccc argillose minutamcntc micacee: ma se vi e indizio per gl'indicali fos-

sili di credere clie quella supcriorc spclti all' arenaria screziata, non possiamo

asserirc ehe I'inferiorc spctti al Verrucano, non cssendosi sino ad ora trovato

in cssa alcun fossile carattcristico di ([ucsto terrcno.

Se pcro riHettiamo ehe in molti paesi d'Europa 1' arenaria screziata Irovasi

in eontatto coll' arenaria del Vosgi, possiam credere die una parte della polente

serie di banchi dell' arenaria della Val Gandina c dclle altrc contigue vallate
,

quella spccialmentc a grani piii gross! , dcbba riferirs! all' arenaria vogesc.

De Verneuil e Collomb {Coup-d'ceil sur la constitulion gi-oloyhjue de quelqties

provinces de I'Espayne. V. Bull, de la Socicic gtiologiquc de France, 1852), os-

scrvarono ancbc inlspagna, al Picco di Rencra, una associazionc dellc due
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arenario, la scrcziala c la vogesc, chc si dislinguono pii'i per la divcrsa dimen-

sioiic del grani silicci die la conipongono, die pci earallcri slraligrafici e pa-

Icoiilologici. Diro inoltrc, die il prof. Bronii (V. Lelhaa geofjnostica) osserva clic il

lcntali\ o fnllo di slaecaiT dal trias la pailc iiifcriorc dcirarcnaria scrcziala, c par-

licolariiicnte Tarcriaria dci Vogcsi, per iinirla al sislema Perniiann,(Verrucano ec.)

non sarebbc bastanlcmcntc giuslificala dai pochi avanzi vegclali slativi sco-

perli. Aiizi, Sandcrbcrgcr, dichiarando di nouconoscere so (luesla scparazioiic

projiosla dal Miirciiison abbia plausibilc fondamenlo nci monii Vogesi, asserisco

die la sua opplieazione iiella Germaiiia sarcbbc crronea. E a mc pare die maii-

dii ogni fondamenlo per unirc al sislema Permiano non solo la parlc inferiore

di queslc noslrc arcnarie die rappresenlano forse la vogesc. ma ben anclie

tiillo il complcsso di qiiesle roece arenacee coi loro sdiisli, in nindo die si

siipporrebbc mancanle in pressodie luUa la Loiiibardia il lerreno ddi'arenaria

scrcziala, die ineonlrasi invece eoslantcnientc in tulle le allrc regioni deU'Eu-

ropa. Con quesla supposizione die Ic accennale arcnarie debbono rifcrirsi al

Vcrrucano, riescircbbe poi assai difficile il trovare la scde geologica delle arc-

narie pill anlidic, die banno jiur anclie I'aspelto c la com|)osizionc del Vcr-

rucano ddla Toscana, Ic quali vedonsi in alcuni luoglii, come iicUa Valsassiiia

c nclla Val di Scalve al Monle Glenno, a slratilicazionc discordanle da quclla

dclle arcnarie sovraindicalc, die parmi debbansi rifcrirc alle scrcziatc c Vogesi.

lo pcnso die queslc noslre arcnarie siano da mcUersi alio slesso livello dcgli

sdiisli di Wcrfcn die giacciono sulla Grauwake e sollo i diversi membri dclle

calcarcc alpine (Musdiclkalk dci geologi moderni), chc per Ic giudiziose osser-

vazioni del consiglicre De Haucr, rappresenlano nell'Mla e Bassa Austria I'a-

rcnaria scrcziala (V. Ueber die Gliedej-ung der Trias ^ etc., von Franz Rillcr von

llaiicr. Jalirbuch der k. k. Geologiscben Reichsanslalt. Wien, 1853).

La calcarea farinosa magnesiaca chc c sovrapposla a slralificazione concor-

danlc agli schisli dell'arenaria scrcziala della Val Gandina., la quale conliene

grumi anziche crislalli di dolomia , ci servira, io credo, di ulile guida nella

dclerminazione del noslri Icrrcni subalpini. Quanlunque non contenga fossili

riconoscibili , risulla pcro lien dclcrminala la sua giacitura Ira Parcnaria scrc-

ziala c Ic argillc gcssifcrc infcriori alia calcarea conchigliare (Musdiclkalk). Io

pcnso die rappresenti la calcarea icrrosa gialliccia di Rovegliana nel Venelo

,

la quale giace sulParenaria scrcziala, ed c inferiore al gesso ed al Muschclkalk.

Nclla ?pagna,Dc Werncuil e Collomb (Memoria cilala) osscrvarono sull'arcna-

ria scrcziala del dello Picco di Rancra ed allrovc, masse di calcarcc giallaslrc

alquanlo eavernose quasi semprc dolomiliche die giudicarono rappresentarc

cola il Muschclkalk, quanlunque non vi Irovasscro fossili, la qual calcarea c

copcrla dalle argillc gcssifcre.
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Qucsli f;Uli mi iiuliicoiio a credere clie ilebbaiio lifcrirsi a queslo livcllo gco-

logieo le dolomie Ijilumiiiose dci diiitoiiii del lago di Lugano, contcnenli fossili

iriasici, e probalMliiiciilc aiulic aluiine del lago di Coiiio, specialmenle (|aeile

clic si osscrvaiio al S. della (iallcria di Bellaiio. coprenle gli scliisti delTare-

iiaria screzlala, conlcnenli, pei- le osscrvazioni deirEsclier, VAelhoplnjllmn .yie-

ciosuin Schimp., c molle allre Iracce di vcgelaltili clic si vedoiio in piii luoglii

anclic presso le acqne del lago.

Le argillc gcssiferc della Val Trompia e del lago d'lseo sopia Govcno occu-

perebbcro 11 poslo eonsuelo nella scrie del Icrreni Iriasici, poiclie al di sopra

deU'arcnaria screziala c della calcarca farinacca gialliccia e dolomica, si lianno

([uasi doviinque !e argille gcssiferc, e irovansene csenipi in tulli i pacsi.

La sovrapposia calcarca ncra clic trovasi in banclii ora grossi, era sollili, bcr-

noccoluli lalvolla, c chc per lali suoi carallcri , c specialmenle per quclli della

sua grandc soliditii, puo essere paragonala al Muscliclkalk di Friedriehsliall, si

li'overebbe qui ancor essa nella abiluaie posizionc geologica del Muscliclkalk:

nc dcvc farei sorprcsa la sua poverlu di fossili. Seeondo il Daub, aiiclie a

Staufen accadc di non irovarvi chc qualche arlicolazionc AcW Encriniles liliifor-

niis. Tale scarsila di fossili ci e indicala anclie da allri scrillori.

Non e pero die i niari in cui si depose quesla nostra calcarca, fossero S|)o-

jiolali di animali^ credo invecc chc ne siano scomparse quasi tulle le Iracce,

per una dirci (|uasi fusionc delle concbiglie nella slcssa roccia, perche quesla

calcarca e quasi priva di argilla capace di investire e di prcservare i gusci dci

niollusclii, non contenendo essa, il jhu dellc volte, clic da uno a due ccntesimi

di argilla aUiuanlo ferruginosa e carboniosa. In una calcarca superiore alle ar-

gillc gesslfere del Monte Pesseda all'E. di Collio, che ha anchc una composi-

zioiie eguale a quella sopra indicala, vcdonsi banclii lulti cosliluili di steli dcl-

VEncriniles liliiformis, i iiuali banchi sono grossi lalvolla da 30 a 40 ccntimclri;

ma la maggior jiarte di quesli fossili si immcdcsimano colla roccia, la (jualc

assume un aspetto cristaliino a larghe laininc di color nericcio, in cui abbon-

dano le Iracce di materic biluminose.

Abbiamo vcduto che quesla calcarca ncra lungo il lago d' Isco c di grande

spessore. Ncl suo prolungamcnto nella Valle Canionica e nella valle del Dezzo

si manlicne di eguale grossezza
;
quanlunquc i fossili vi siano anchc ivi assai

scarsi , c pero earatterizzala dalla y/vV/o/u'o /«'l')jo/o Br. Per la coslanza delPas-

sociazionc di quesla calcarca ncra, di si notcvolc spessore, colic roccc triasichc

inferior], penso ora che sia probabile che a <iueslo stesso periodo apparlcnga

anche la calcarca nera lalvolla magnesiaea sovrapposia alia doloniia chc vcdcsi

al sud della gallcria di Bellano addossala agli schisii dell" arcnaria screziala

,
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la quale calcarca conliene a Rcgolcdo la Possidonoviyn itioussoni Mer., ed a

Perlcilo la nuinerosa specie di pcsci , tra i quali aleiini iialeonisclii, c i rcUili

tligitali a luiigo eollo, eil altri animali non per anco conoseiuli, e avanzi di ve-

gelali liitlora inedili.

rSella sczionc siiperiorc del terrcno Iriasico , cioe nel Icrreno salilero del

(I'Orbigny, merita parlicolare allenzione il fallo della coslanza iiella composi-

zioiie niiiieralogica delle diverse rocec elie lo coslituiscono, (|iianliiiuiiie siano

(juesle assai svariale. Lllimalo il tranquillo deposilo dci sedimeiili ealcarei ma-

riiii del Musclielkalk, subentio la deposizione di rocce cosliluile da elcnienli

ili tiasporlo nieeeanico, da prima di grani quarzosi, ed indi di melmc ora rosse,

ura verdicce , ora seicziale , le quali nellc parli superior! conlengono salluaria-

meiile visibili, polenli banclii di solfato caleico, e da arcnaric verdicee a mi-

iiuta grana , in cul abbondano piccoli franimcnli di un niinerale verde clie

prcsenla 1' aspello dell' amlibolo , eve speeialmenle vennero scpolli frantumi

di vegelabili lerresiri, cui succcdellero allre melme calcari ncriece abbon-

daiili di fossili uiariiii , di specie in parle propria del terrcno di S. Cassiano;

dopo di che si presenlarono ancora partlcolari eondizionl geologicbe per le

quali incominciarono a deporsi rocce doloniicbe di una grande polenza, con-

leuenli alcuni parlicolari pelrcfalli che si inconlrano per la prima volla com-

niisli con allri I'ossiii analoghi a (luclli del soUoposlo terrcno di S. Cassiano.

Nella Lombardia c nelle contiguc region! dove s! manifesta questo ultimo ter-

rcno, le dette dolomie coiioro fossili peculiar! non mancano mai; come accade

di rado d! vcderc questc dolomie non coperte della calcarca grigia ricca di

rostcllarie e di nalielie. La coslanza nclla variazione niincralogica dcllc rocce

che si succedono in ordine cronologico nei terreni qui indicati , ci inducono

a pcnsare che, se e vero che spaziando per vaste region!, giovi tcner conio

quasi esclusivamente dei fossil! nella determinazione dci terreni, come alcuni

pcnsano, e pcro eerlo che quando !1 loro studio e eircoscritio enlro limitali

conCni, non puo essernc trascurata la eomposizione mineralogica, la quale in

mollc circoslanze puo rcalmcnte essere di grande sussidio, speeialmenle dove

i terreni, come lungo le Alpi, trovansi spesso stranamente sconvolti.

Sincbe aveva credilo la tcorica piii ingegnosache vera della formazione delle

dolomie per metamorfisnio, questo lerreno vennc dai gcologi assai poco studialo,

credendosi die non potessero contenere fossili riconoscibili, i quali del reslo

non avrebbero potato diversificare da quelli delle contiguc rocce calcaree, di

cui non erano che una accidcniale modificazione.

In questi ultinii lenqii pero si riconobbe anche dai geologi ollramontani che

queslc dolomie inl'eriori al lias contengono cbbondanti fossili, molli dei quali
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(li specie parlicolnri. Girard sino dal i843 sospetlava clie qiieslc dolomic si

collegasscro ancora col Icrreno di S. Cassiano (Vedi A'eifcs Ja/trbiuli von Leon-

liunl, 1843). Di egualc opiiiionc crano il De llaucr, 1' Esclier, Bronn cd allri
;

allualmcnte per6 si inclina a credere die dcbbano lenersi eollcgate col lias in-

feriorc. Tra i fossili piu comuni e carallerislici di queslo terreno sono da an-

novcrarsi il Card'nim Iriqxictruni ed il Tauroceras tiara dcscrilto dallo Scliafaiill

( V. P^'eues Ja/irbuch von Lconhard, 4854), le qiiali iielrilicazioni iion pcr-

mcltono di coiifoiidere qiiesle dolomic con altrc di aspello quasi eguale, di epo-

clic pill anliche. La prima di qiicstc pelrificazioni non vcnne mai ritrovala

nei iiionii lomhardi clic ncllc dolomie e non mai nei tcrrcni conligui superiori

ed infcriori, e tulle le allre pelrificazioni, di cui sono esse ricclie, diversificano

da (piollc gia conosciule e descritte del lerreni liassici. Trovasi sempre in con-

ncssione col Icrreno di S. Cassiano clie vi c solloposlo, e coUe calcaree grigic

con roslcllarie e naliclie ciie vi c superiore, nclla quale inconlrasi ancora la

//ftlnbia Lomclli Wis., menlrc i lerreni con fossili dccisamcnle liassici Irovansi

hen (li rado, o forse non mai, allrimenli die ai fianchi od al piede delle suindi-

cate rocce.

Per cit) io penso die non siansi raccolli per anco suflicienli I'alli per isiahi-

lire, con quella sicurezza die puo desiderarsi e sperarsi, il poslo die le do-

lomie c Ic calcaree grigic ora indicate devono occupare nella classifieazione

geologica dci lerreni, essendo per ora sollanto ceria la loro posizione nciror-

diiic cronologico.
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PROSPETTO dei diversi nienibri del terreno triasico hnujo la Vol Gandina pressn

Pezzaze, e lungo il Logo d'Iseo da Goveno a Marone, coll' indteazione dei

fossili sino ad ora in essi seoperti.

NOMF. DEI MEMBllT

DEL TERRENO TRIASICO



DEL TEnRENO TRIASICO NELL.V LOMBARDIA. 343

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

Fig. Tavola V.

t. l{aii|ircscnl:i la siiccossiono del lerreiio triasico nel turrilorio ili Pczzaze.

2 S|)aci-alo del iiii'ilosiiiio lerreno liingo la linca A B.

5. Cunliiiiiazidno ilcl lerreno liiasieo, liiiigo il Eagn d' Isco.

I). (^onliTiiiazione del leiieiio liiasieo lungo il Lago d' Isei) vediilo dal lato opposto dei

moiili lungo la Val .Ma/.za.

Tavoi.\ VI.

i. MijiicilvH Fassiiensi.i.

2,3. iiiiproiilc di fossili bivalvi non ancora delcniiinali clie si iriconlrano spesso negli

sclusti arcnacei connessi eoi liaiielii di eaibonaio ferroso nella Valle Trompia e

nella Valle di Sealvc.

/|,ti. Iiiiproiile di fossili hivalvi iiHleterminati elie IrovansI spesso associali con quelli

delle Figure 2 e 3.

0. EiicriiiiU-n liliifunnis nel Muselielkalk sopra Goveno.

7. Iilcin nel eontiguo Muselielkalk della Valle Tionipia.

H. Polipai non ancora deterininali nel Musc-Iielkalk sopra Goveno.

9. Canthua nel lerreno di S. Gassiano sopra Toline. Sarebbe diversa dalla Ciirdhitu

dell'Eselier de la Linlli, qnando la niancanza di lince longiludinali non proceda

da altrili sollerli dalla coneliiglia.

10. Franlunii di eeralili nel iMuscbelkalk sopra Goveno.

11. Franlunii di Calainites arenaceus'f Croee di Zone sopra Goveno.

12. Franlnmi del PicrophylliiDi Jiirjcr'i'f Iilvin.

1,5. Franlunii di pellini nel lerreno di S. Cassiano presso Toline.

14. Modiola? Trovasi spesso associala alle eardinie della Fig. 0.

18. Trifioiiin Kvfitrsleini. AMiondanle negli seliisli di S. Gassiano sopra Toline.

Ifi. Nuaila-Liiieala't Nella dolouiia al sud di Toline.

17. Avieula? Moslranle le linee di aecrescinicnlo del guscio che si prolungano a for-

mare la cerniera. Nelie dolomie al sud di Toline.

18. Avicula? Quesla figura rappresenia uno dei piu grandi eseniplari di quesla spe-

cie, moslranle la furnia di uno dei beeclii ben conser\alo e 1' infossalura per

I'escila del bisso.

19. Eseniplare della stessa avicula? nel quale si vede inliera la forma eslerna della

cerniera.

Tavola VII.

20. Curdiuiii Iriquelnim. Le punteggialnrc rappresenlano il proliingamenio della

cerniera che non si trova conservala die di lado anclie nei picroli esemplari.

21. /(/<«(. Rappresenia il solco del punto di unione delle due valve.

22. Jih'in. Sezione presa all'origine dei becchi di un individuo giovane.

23. Iilriii. Sezione presa all'origine dei becdii di un individuo veccliio, divenulo di

forma Iriangolare.

24. Rostellaria delle calcaree grigie conncsse colle dolomie di Esino, Lago di Como.
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DELLA GAISGRENA PEl\ ARTERITIDE

MEMOIIIA

1)1 IJIIGI PORTA

Lclla noir.iilunanza ili 1 29 marzo 1855.

JLru i fcnomcni piii singolari dclla jialologia iimana verilicati da reconli

osservazioni, si dcve rifcrirc la gaiigioiia dcjili arti in conscguenza dell'infiani-

mazione dcllc iiiaggiori artcric dci medusimi.

Lc grandi arleric, per 1' indole della loro organizzazionc , lianiio pocliissinia

proelivilu alia flogosi, soslengono le piii gravi offesc seiiza soffrire; in seguito

alle I'erilc ed airallaccialiira, danno appena slmiIopc di rcazionc", e nelle aile-

razioni degli organi adiacenii, esse quasi semprc rcggono c si manlengono

illesc. Nel ciie dobbiamo anmiirarc la providenza della nalura, clie i condotti

deslinali a conlcncrc c tradurre ralimenlo del sanguc sieno di lanla rcsislenza

ila eonscrvarsi il piu dclle voile inalterati nei proccssi niorbosi clie guaslano

lc alli'c pai'li. Se fosse vero, cio clie lianno supposto alcuni medici nioderni

.

la facilila c fiequcnza dcll'angioilidc arlcriosa, piu ammalali che non sogliono,

leslcrebbero viltima, avvegnache la malattia per se difllcile a capirsi c ancora

|)iu scabra a vincersi, c quando rcalmcnte ha luogo . di leggieri si fa letale.

Nulladinieno egii e iiidubilalo, e le osscrvazioni piu accurate dinioslraiio. die

ie grandi arlerie lalvolta s'inllammano graveincnte, si oblileraiio c portano

per Tobliterazionc la perdita delle cslremitii. II fenomeno per se rare e nella

sua radezza sorprcndenic considerando I'ordinaria inipassibililii del sistcma

arlcrioso: in una serie d'anni io ne ho raccollo 31 casi dalla iiiia i)ralica , e

dal confronto dci medesimi colle osscrvazioni allrui bo compilato il presentc

lavoro.

L'arterilidc che conduce alia gangrena suol csserc acuta, grave, diffusa, cd

ba Ire cause principali: le violenzc, I'alTezioiie degli organi liinilroG e la me-

iQSlasi. Gli agenti meccanici sono lalvolta in giiioco: una cadula, una percossa

od un conlracolpo, la sliratura, un niovimenio bruseo. la frallura di un osso

Icde lc grosse artcrie delle membra. D'ordiiiario rolTesa passa al momcnto

inosscrvala, c piii tardi da luogo all'aneurisma: a leslimonianza clie il vaso

all'allo della Icsione ha dovulo subirc lacerazionCjScrcpolalura o lale allcrazione,

Vol. V. 44
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per cui n' e eonseguila ([uosta malatlia: onde avvicne clie V aneurisma

falso dcgli arli jnu spesso c trauiiiatico, n (igura come male locale da solu-

zioiie di continuila, elTetIo di una poleii/.a eslcrna od interna clic lui violcntalo

rarlcria. Allre voile la violenza, invecc dciranciiiisma, suscila airimprovviso

iin'arlorilide acuta, die ha la stessa forma c Ic slesse sequele dclPangioilide

nielastalica. Dei casi a niia notizia: Carlo Maseherpa, ragazzo di 7 anni, ac-

collo nnlla Clinica il novembre 483G, in seguito alia frallura del feniore si-

nistro dal calcio di una vacca, fu subilamcnte assalito da arteritide femorale,

die porto un coagulo di 25 niillinietri in lungliezza, la gangrcna c la niorte:

due altri individui, di cui la sloria mi venne comunicala dai dottori Zarda e

Melcliiori, per caduta suUe reni ehbero un attacco analogo dell'artcria iliaca

esterna, accompagnato, in uno del pazienli, da slrajipatura dclle tonaclie pro-

prie, scopcrta dappoi nel cadavere: c lo stalliere Carlo Tecca di Pavia , dopo

la riduzione di una lussazione deiromero, il dicembre 1839, offersc sintonii

di arteritide ascellare, che fece pcrdcre il polso nelle arterie del braccio, senza

la gangrena osservata nei Ire casi anteeedcnti. II pazicnte di Bryant avea una

disposizionc gollosa, ma I'u per la caseala clie in lui I'arlcria iliaca esterna istan-

taneamcnlc s'infiammo e si chiuse colla morlifieazione dell'arto solloposlo (1).

Parimenle ncl case di Boinet, pare che la caduta sull'anca destra sia stala

Tunica cagione della gangrena sopravvenula nelP arte corrispondenle e del-

r arteritide riconosciula nel cadavere, la quale si estendeva dalle iliachc fino

allc libiali con effusione di materia purulenta eniro Ic medcslme (2).

Succedc ancora in qualche caso ehe I'infiammazione viva dei tcssuti adia-

centi si enmunichi alle arterie, le incendii e le accicchi. Alcuni anni sono io

avea operato nella Clinica Maria Vecchi per crnia crurale strozzata del lalo

destro: airerniotomia lennc dietro un flemmone grave di tulta la rcgione in-

guinale, c subito dopo la gangrena secca della gamba, che io non sapeva spie-

gare; ma la spiegazione la diede il cadavere mostrando i vasi femorali, arteria

e vena dalla fossa iliaca alia meta della coscia pcrfctlatnentc consolidati dal

coagulo. Giuseppe Bruni, contadino oltrepadano, nianco il febbrajo 1843 per

un flemmone gangrenoso del braccio destro successo ad un pannariccio. Ora

la necroscopia fece palese che Farteria omerale sepolta nella tela cellulare mar-

cita per tutto il suo tragilto era piccola e coartata', ed al di sopra del cubilo

cliiusa da una materia gelatinosa rossiccia agglutinata alia faecia intima del

vaso per ben 15 linee. Parimenle Tautunno 1848 avcndo dissecalo il braccio

(1) The L'dinbur;jh 3Ied. Journal^ N. 8.j. .laiiiiaiy 1825.

(2) Gazetle Midicale de Paris. An. 185G, T. IV, p. 797.
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di uii informo deirospcdalc iiiorlo per (lemmonc da salasso, liovai die la mag-

gior parlc dclle vone superficial i c piofoiide crano forlcmcntc infiammale c

zcppc di pus, e T arlciia omcrale ni-l mezzo delTarto resa impervia da un

trofubo solido, rossaslro, di due |)ollifi , a cui sopraslava uii eoagulo liiifalico

gialliecio di alcune liiiee. Nel caso di llerruianii avvenuto nell' ospcdalc di Tu-

binga (1) I'asecsso apparvc niollo tempo prima al lalo deslro del pello, cd crasi

ridollo ad una listola quando proruppc Tarterilide del braceio sinistro, che

oblilero le printipali arlerie del metlosimo dalla spalla al eubilo, v produsse

la gangrena. Laonde non si vede in (]ueslo easo un legame fra le due alTezio-

ni, c I'angioitlde deve esserc vcnula da allra causa cbc non e indicala.

Sappiamo inollre oggidi, clie non solo le arlerie estcrne, quali ora ho toe-

calo, ma anclie le interne, Paorla c le sue prime diramazioni per rinfiamma-

zione dellc cavita del petto e del venire e delle viscere conlenulc possono

inliammarsi, restringersi e cliiudersi. Nella bpiro|)era di Ticdcmann sul re-

stringimenlo e la cliiusura delle arlerie nelle malatlie (-2) si Irovano molti casi

di ([uesto genere, che laulore ha raccolto per ogni parlc, ed alcuni veduli

cgli slcsso. Quando si scorgono in quesl'opcra tanli casi messi in tabelle, si

e inavverlilamente trascinali a credere la facilita e frequcnza della malaltia:

ma vuolsi rilletlerc che Tiedeuiaun li ha con grande solerzia pescati dagli scril-

lori di un secolo di tutte le nazioni, e che gli csempi tratti fuora da migliaja

di cadaveri ci venncro Irasmessi appunlo per la lore rarila. Di falti, non awi

autore che ne abbia osservali pareccliij Tiedemann nella sua vecchiaja non

ne porge che alcuni; cd io non ho osservato che i casi di sopra, essendo ve-

ramcnte slraordinario che le grandi arlerie si risentano deiriufiammazionc

degli organi vicini, cd in consegucnza subiscano delle alterazioni matcriali.

Negli sfaceli infiammalorii delle membra die guastano tuUi i tcssuli dalla pelle

allc ossa lo ho visto sui cadaveri, che le arlerie rimasle vacue spesse liale

s'incontrano rivcslile di una pseudomcmbrana a foggia di dito di guanto, che

si e ordila nel primo sladio della flogosi e le prolegge.

Egli e nolo che I'aneurisma in alcuni casi induce I'obliteranicnto delParlcria

da cui procede, o colla quale c in rapporto sia per la prcssione die vi escr-

cila sopra, sia per il prolungamento del trombo dalla propria nella cavila dd

vaso", ma e piii raro di vedere il lumore aneurismalico risvcgliarc od influire

alio sviluppo di un'infiammazionc acuta nelle arlerie lonlane che stanno al di

(1) Tiedemann Fr. foil dvr feremjumj undSchlksstiinj i/iw PiiUaikni in KiankliviUii.

Heidelberg ii. Leipzig, 1843, S. 6.

(2) Op. oil.
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sollo c per la diiiisiira dellc mcdcsime provoeare airislanle la gangrena. Nclla

mia opera sulla legatura dellc arleric (1) io ho riferito 11 caso della veechia

Lucclielli, la (iiiale avendo uii' aiieurisnia vcro, periferico della biforcazione

dciraorta venlrale senza allrc cause, soggiacque ad un'arlerilide poplitea si-

iiislra clie acceeo quest' arleria, ed ebbe per sequela la gangrena del piede.

Pare dal rlsultalo dell'aulossia cite raiicurisma sMnfiainmassc ed aecendcssc

la slessa inriamniazionc nclla poplitea, clie fu poi falale per la morlilicazione

avvenuta. Nel caso di Ilalier (:2) P aneurisma dell' arco dell'aorta aceanto al

Iroinbo olTriva uno strato di linl'a piaslica, il quale si conliuuava nella caro-

lide sinistra e la ehiudeva: nia qui 1' aneurisma infianimalo era in conlallo

della carotide; incnlrc nclla Luccbetli rarlcria ileo-fomorale inlerposta al tu-

inorc ed alia poplitea, sebbcnc rappicuiolila, appariva sana ed aperta. Anche

iiel pazienle di Alessaudro Monro Taorla ventralc alia sua biforcazione, e le

iliache conuini erano cliiuse dal coagulo linfatico per rinfiamniazione di

un aneurisma situato immediatamente al di sopra (3).

Lc vicendc atmosferiehe c I'umidita del suolo esercilano senza dubbio la

loro azione sui vasi, provocando dellc angioitidi reumatichc. L' aorta toracica,

c principalmcnte I'arco della mcdcsima legato col cuore ed il pericardio, spesse

Hate si risenle di questa causa, come nc fanno I'edc i casi di aortitide rcuma-

liea registrati nellc operc mcdiehe, ed in particolare sulle malattic del cuore.

Per le artcrie eslernc il reunialismo cerlamente c Ira le inlluenze piii rare. II

settembre 1831 riparo alPOspitale Maggiore di Milano una contadiua di media

ela sana e robusla, niadrc di piu figli, per gangrena della gamba dcslra , la

quale, come accertava I'inferma, avea due mesi prima incominciato con vivis-

simi dolori per essere slata a jHedi scaizi ncll'acqua di un fossnto a lavarc.

Alia prima visila non vi era pii'i battito in tutlc le artcrie di ambcdue le estrc-

mita, quantunque la sinistra non moslrasse aleun'altra alterazione; nientre la

destra dolcva assai, ed era ammortita fino al ginocchio: non si osservarono

sinlomi al petto ed al venire, e neppurc febbrc. Avendo praticato dellc scari-

llcazioni profondc sui conlini dclle parti sane colic gangrenose, proruppe inaspet-

latainente il telano, die arreco in due giorni la morle. Nclla sezione si tro-

varono I'aorfa alia sua biforcazione, c le artcrie iliache del lato deslro colla

tonaca cellulare eslcrna notabilmcntc inspessita, grcniita di minimi vasi ca-

pillari, cementala alle parti vicinc; c le cavila loro riempiute di un coagulo

(\) Pag. 125, Tav. Ill, (ig. 7; Tav. IV, fig. 2.

(2) .Mb. llallcnis Jo. GoUofr. Zinn. DkpiiUdiuncin iniuirjiiralcni iiulicil, etc., 1749.

(3) Obsenalion on aneurism of abdominal ./ordi. EJiiibuigli , 1827.
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bianco, rossiccio, piullosio soilo, fragile e adijreulcj Piliaca cslenia pcro si

veileva zcppa di una inaleria , o iiiclina seinilluida, viscosa, di colore giallo-

guolo, |)aiiineiUe adesa al vaso; la quale si ebbc per linfa purifoi'inc; nicnirc

Ifi louiorali lino al poplitc cd i Irouelii delle vimic uou coiilciicvaiio clic uu

gruino sauguigiio, inoilc e russaslro: e lo slesso gruiiio cliiudcva a riprcse le

arlerie iliaelie e ftMUorali deirarlo siiiislio. I,c cavilii nalurali del corpo c le

viseere elie eutro capivano illese. Aduncpic iicl caso presenle la bagnalura ha

provocalo rarU-rilide idiopaliia; raileritidc, roblilcrazionc dei vasi c la gan-

grciia; c le scarilicazioni suscilaroiio il Iclauo, die fu la cagioiic; iuiiuediala

della luorle. Nel caso pubbliealo da Biodie (i) e detto eliiarauicnlc, che in se-

guito ad una bagnalura dei j)iedi, sollo accrbi dolori succedellcro tosto arlc-

rilide e llebite feniorale eon gangrena di uno dcgli arli, die divennc lelale in

sei seltiinane; ed il barcajuolo di Meli (2) per la slessa causa avrebbe avulo

un'angioilide generale arleriosa e venosa con cffusioue di liiila denlro c fuori

dei vasi, die arreco del pari la morte senza esilo di gangrena.

Ma la causa ordinaria dclFarleritide eslerna o la melaslasi, die si clTellua

dalle parti inlerne, gli organi del pello, il cuore, i polinoni ed i loro invilup-

pi, in ispecie la pleura verso le estreinila. lu seguilo alia perieardilide, Ten-

doearditide, nel eorso delle pleurilidi c della tubercolosi polmoiiale, della nie-

diaslinite, deiridrolorace aeulo, ovvero andie di alTezioni del basso ventre,

rcpatiddc, la gastro-enteritide, ec., si fa iniprovvisamente un riverbero sulle

arteric degli arti, c piii spesso gli inferiori. La fre(iueiiza di (|uesta causa i-

dimoslrata dal I'atlo, die sopra 31 casi da me osscrvati 18 erano di arleritidi

metastalielie, e la piii parte in seguilo di malallie di petto. II nioviniento d'or-

dinario si rivcla colle apparenzc volgari della melaslasi, vale a dire repenli-

namenle, in luogo lontano, sul declinare e eollo scioglimento della prima af-

fezione. Ma quaiido questa implica una lesione maleriale, esempli grazia.

idro-lorace, lisi polmonare, la medcsima, come e a presenlirsi, rimane, forma

una complicazione del male nuovamenlc insorlo, lo aggrava, c conlribuisce a

rendcrlo lelale. llo vislo in un mio pazienle die giaceva per idrotorace, esito

di pleuritidc, gangrcnarsi le dila di anibedue le mani: una fanciulla. per nome

Uoveda, didiiarata lisica con spuli marciosi avere iiio|iiiialamente arteritide e

gangrena deH'arto inferiorc destro: certo Uenivieni ricoverarsi nella Clinica

ilmaggiod846 per gangrena ddl'avanbraccio destro sopravvenula ad una

(1) London, Med. Gaz. January 1841, p. COii.

(2) Omodei, Jnnuli, ec, 1821. Tom Will, p. 99.
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l)lcuroppripnciinionia con ascpsso del polmonc sinislro; cd in lulti qnesti casi

eiitrambe Ic alTczioni, rinlcrna clie prcccdcva e I'eslcrna ciic vcnnc in soguilo,

si dicdero niano per sacrificare pii'i facilmenle I'infermo. Adunque rarlerilide

cosi delta melastallca o spontanea ora figura come una vera metaslasi nel

senso antico; ossia di una reazione lonlana sullc arterie delle estreniita ciie

porta lo seiogliniento deiralTczione interna: ed ora appare come un scmplice

risaito od un'alTezionc riHessa suscilala all'improvviso da nialatlia pcrmancnle

di un organo inlerno a cui si aggiunge per compiicazione prccisaniente, come

sovente avvienc in senso inverso, di lesioni esterne gravi, clie provoeano

ali'impensata infiamniazione e supjiurazionc delle interne cavita e delle viscere.

Del resto egli e errore il credere clie lutte Ic gangrene spontanee nale estem-

poraneamentc negli arti in conseguenza di ailezioni interne sieno reffetlo dcl-

Tarteritide. lo lio dissecato i cadaveri di parecchi pazicnti di tal fatla, sui

quali le arterie ed i vasi sanguigni in genere del menibro gangrenato non of-

frivano alcuna alterazione. Ho notalo benissimo un Lampugnani Donienico ses-

sagenario, ricevuto nclla Clinica il giugno 1850, il quale dietro una pleuritide

ebbe mortificati la mano ed il piede del lato dcstro: ora ncl braecio tutte le

arterie erano sane e vuote, mentre la poplilca appariva obliterata dal coagulo

lino al principio delle tibial!. E quando nel corso di un'alTezione interna ha

luogo la chiusura delle arterie lonlanc, questa cliiusura non e seniprc opera

dcir arteritidc metaslatica, ma alcunc fiate del semplice trombo sanguigno

forniatosi nel tronco dell'arteria per aflievolimcnto momcntaneo o sconeerto del

euorc portato da vizio organico, .0 da altra causa qualunque materiale o di-

naniica capace di quest' effetto. Nella gangrena idiopalica che invade primiti-

vamcnte e una combinazione rara ralTezione del sistema arterioso deirarto

eolpilo; e nella gangrena nielastalica, sebbene questa combinazione non sia

costanle, e figuri semplicemente come una delle condizioni della mortificazio-

ne, cssa sicuramente ne e la piii ovvia e non si deve mai [lerderc di vista

nell'esame dci pazicnti e dei cadaveri. L'imbattersi delta gangrena senza dis-

ordine delle arterie attesta, a mio giudizio, due cose; che T arteritidc non e

la sola coudizione della malattia, c ciic questa non porta di necessita T an-

nientamento dci vasi. potcndo elTettuarsi la gangrena senza infiammazionc e

senza chiusura dei mcdcsimi.

11 fenomeno della mctastasi nel corso delle malattic e affatto volgare ; nia

nel caso speciale che consideriamo , e rimarchcvole il luogo su cui si la: in-

vece degl' integumenti, della tela cellulare , delle articolazioni , cssa atlacca

csclusivamentc I'arteria principale dcU'estremitii e I'incendia, perche la flogosi

c {'elTelto proprio di questa maniera di movimento spontaneo, che avvienenel
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noslro corpo. II rivcrhcio dalle pnrli interne comunemcnlc si cfTcllua sullc

grandi arlcrie csterne, raseelliire, Poincrale, le iliaehc, le feniorali, la popli-

lea: noii Iio inai vcdiilo , iie mi consla esciiipio suile carolidi ; iiia talvolla

sullc miiiDi-i ailerie dcll'aiUibraccio, della gaiiiba c del piedc. lo lio iioloniiz-

zalo Ire pezzi; in due del quali il coaguio principiava alia melii dclle artcric

radiale cd ulnarcj clie anzi in uno di ossi lollo da un ammalalo dell'Ospe-

dalc mancalo la priniavera 18-12, la sola radiale fino alia niann era o^lrulla

conservandosi lulnaree riiilerossea pervie; e nel lerzo pczzo apparkMienlc ad

un veccliio selluagcnario morlo il niarzo 183'J nella sala del doll. Kruck , la

nialeria che ricmpiva le libiali conlinuavasi appcna dal di sopra dei maleoli

fino al principio del melalarso. ove tcrniinava la gangrena dcH'avanpiede.

.Nelle due pazienli di Cruvellhier roblilerazioiie dclle arlcrie libiali non era ad

esse circoscritla, c proeedeva manifeslamcnlc dal grumo della poplilea sovrap-

posla (1). Ma rallacco gencralnienlc sMiidirigge sui Ironclii maggiori che dianzi

acccnnai, e le arlcrie di minor calibro reslaiio imnuini, o non solTrono die

in conscgucnza dei primi (2).

I sinlomi locali che danno a conoscerc Tarlerilide cslcrna da una causa

([ualunque sono due principali: il dolorc vivo, |)rol'ondo, lancinanle, conlinuo,

che si |)ropaga lungo il Iragillo del vaso c si csacerba alia jjressione ; e la

(1) Jiiiiluiiik imUiohxjiquo. Livraison 27. Pi. V, lig. 1 , 2 e 3.

(2) L'cliologia (Icirarlerilidc provocalrioe della gangrena dolle cslreinilu pecoa d'inc-

.sallezza presso gli aiilori per la ragione die nella iiiaggior pai-lc dclle osservaziuni lu iiia-

lallia cssendo slala priuiainente ricouusciiila nel cailavcre non si poterono invcsligan; du-

rante la vita le vere sue cagioni. Pero nei \'vi] dcll'aorla (oracica, del suo oriilciu, delle

sue valvole, negli slringliuenli e nelle oblllerazioiii del (roneo di (piesl'arleria si riconoh-

hero o sospeltaiono lalvolla il raffreddanicnlu ed il leiiinalisiuo, gli sfiirzi nel lavoro. I

|>ateiui d'aninio, I'abuso dei liipiuri, la gotia; le ipiali cause produsscro generalinentc

delle inlianiniazioni di petli), a cui si associarono. o da eiii dcrivarono I'aorlile cd I \i/.j

snddelli dell arleria. l/aneurisina del giand arco ilellaorla e deli'innoininata ha delerini-

nato in parci;clii casi la chiusura della earulide e della succlavia; piii di rado gli aneiirisnil

dell'aorla venlrale ebbero lo slesso cffelto sui vasi della pelvi e dcgli arli inferiori. I tu-

inorl di divcrsa indole oslranei al sistcma arterioso, sia per la pressionc, o sia per I'irrila-

/.ione propagala, si videro lalora rcslringerc o ehiiulere affallo le arlorie esternc rlie ln\e-

slivano; nia neiruno c ncllallro ease la loro azioiie cssendo lenla , non e quasi mal rlu-

scila a provoeare la gangrena dell'arto solloposlo. Wioisi perd ecccltuareil case di Velpeaii,

nel ({uale un fungo midollare della regione loiiibare deterniino ad un tratio I' inliaiiiina/.i»-

ne, il trasudameiilo iiilcrno e la chiusura dell'aorla e delle arleiic deU'eslreniila iiiferioie:

a cui tennero dietro i segni della gangrena e la morlo. (Expoailion d' un <«,< remarqiiable

lie iiinladif caiu-crciiic aicf oblilaaiiun dc I'awtc. Pans, 1825, in 8.")
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sconiparsa delta pulsazioiu', la (]iiaIo per le ai'loric' clio si rivolano al talto
,

giii nci pazionli ci assicura doUa loro ol)lilei'azioiie. Ai qiiali siiUoini si aj;giun-

gono la fcbbrc, la tumefazione del icssulo ccliularc pcrifcrico del moinbro,

(•lie porla la ftegmasia alba dolena; c per ultimo i segni prccursori dclla gan-

giTiia; ralibassamonto dnlla temporalura, la paralisi, ossia la diiiiinuzionc o

la pcidila del spiiso o dol moto, il I'ormicolio, In sUipore, la gravezza, riiiscn-

sibilita, I'inerzia od impolcnza del membro; il gonfiore dcllc vene superficiali,

la lividczza, Ic bollc , rannerimenlo della pcllc. Talvolla iielle grossc artcrie

superficiali, v. g. romeralc c la femorale , iu individui magri, lastando con

diligenza, ricscc di rilevare con sufllcienlc cbiarezza un cordonc o ciliudro so-

lido, rcsistenlc, chc occupa il luogo del vaso obliteralo, cd c formato dal me-

dcsimo. Ma quoslo sinlomo notato nellc osservazioni di Maisonncuvc (1),

Greene (2) e Cruvellbier (3) io non I'bo potulo riscontrare cbe in alcuni casi,

e piii spcsso ci sfugge, perche Farlcria piii spesso non e dislesa dal corpo

die ringombra, ne rcsistenlc abbastanza per poterla distinguerc atlraverso gli

inviluppi ed in mezzo allc carni clic la circondano. I dolori acerbi sono da

principle il sintomo pii'i urgenle, c continuano lunga pezza anchc dopo 1' in-

gresso dclla gangrcna con grandc noja dcirinfermo: non di rado essi cedono

di li ad alcuni giorni col dileguarsi dclla flogosi : ovvero, in qualchc caso man-

cano i dolori, I'ingorgo pcrifcrico del meinbro e la fcbbrc, c la malattia si

spicga unicamente al talto colla scnsibilita deirartcria alTetta, e la perdita as-

soluta delle sue pulsazioni (4).

Questo fenomcno della scomparsa del baltilo e frulto palese dell' accicca-

menlo del vaso da parte del coaguio", ed il coagulo sembra farsi in molli casi

con sorprendcnte rapidila, in quanto clic nci pazicnti chc si ha occasionc di

visitarc al primo insorgerc dei dolori, rare volte riesce di scoprirc ralTicvoli-

mento successive e rintermillenza delle pulsazioni notati nel caso di Rostan (6),

(1) Thkn df la Facullc dc Medcciiie dc Paiis^ 1835, IN. 101.

(2) Dublin, JmiriKd of Med. Sciences. Jul}- 1840.

(o) Op. 1. c.

(4) 1 dulori non snno palognoraonici dellarterilidc acuta, di ciii parlo, perche si vcdono

prccederc ed accoiiipagnaro anclie le gangrene scnili da ossificazione dei \asi: ova sono

leffello palese dell' alVezione dei nei\i, lianno nn oaraltere nevralgico piii spiegalo, e len-

"ono dielro airassottigliamenio del circolo chc porlo la diminuzione delle propriela vilali,

ed in line la niorle del niemlnu affello.

(5) Observation d'oldileralion dc iarlero brachiate. Nouveau Journal de Medecinc,T. I,

pag. 90.
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ma non si irova \nh nioviinoiUo iiellc arleric. Anclic gli cspcrimrnli coll'clcUro-

pmiUini, die io ho fatio in Itiioii mimoro siillc iiiiig^iori arlerie (|pj;li animaii, di-

mosliaiio, die il coagiilo liiil'alico elTello (leircssiidazioiH! llogisliea. (jiiaiulo ha

hiogo, si fa spesso ali'islaiile e si scopre suitilo dopo respericiiza eiitro la ca-

vita dell' arlcria. Ma si osserva ancora in parecchi infermi farsi il gninio a

riprese, o per dir meglio le diverse se/.ioni del sislenia arterioso ohlilerarsi

successivainenlc. La priniavcra del 1845 I'ui eonsultato dalTArdprele di Zcmc
ill Louiellina per un' arlcliride nata sponlaneamenlc alio seiogliersi di una

gaslro-enteritide ; i dolori cominciarono nelPiliaea eslerna deslra : niiligati

tpiivi eolle sanguigne, sei giorni dopo insorsero nella fenioralc corrispon-

dentc; poscia nelle arleric del lalo sinistro. In due altri easi analoglii venne

da prima altaccata Tarleria ileo-fcmorale di un lalo c lulli i sinlomi locali si

eonccnlrarono sul medcsimo persevcrando le arterie dell' allra estremita ad

esserc indolenli ed a [inlsare, quando aleuni giorni appresso. senza intervcnto

di eausc riconoseihili, quesle stesse arlcrie prescro a dolere vivamenle e si

smarrirono,cosicche non vi e piu slata pulsazione palese in ambcdue gli arli infe-

riori. Anclie nel pazientc di Legroux (1) si rimarearono due accessi di dolori

nella ganiba sinistra, due allacchi di gangrena al piede, e nel cadavere due grunii

affatlo disgiunti Puno dalPaltro, il primo nelle arlerie iliaehe cd il secondo

enlro la poplitea e le libiali: e nel caso gia eilalo di Maisonncuve (2) la donna

nello spazio di un anno c mezzo che lanto durii la malaltia, ebbe ripeluli

insulli dolorosi, dielro i quali le arterie delle estremita perdettero successiva-

mentc il polso e nel cadavere si trovarono lutte ricmpiute dall" aorta sino

alle libiali, meno aleuni punli vacui delle femorali. Laonde non avvi dubbio

die il coaguio in lutti questi casi siasi formato parlilamcnle ed in lem])i di-

versi.

Giova per allro notare, che sebbene neU'arterilide I'assenza permanenlc del

batlilo nelle arterie che prima pulsavano si abbia per segno cerlo di chiusu-

ra
,
queslo segno talvolla e illusorio, esprimendo puramente I' indcbolimento

massimo del movimento. die lo rende inscnsibile al tatlo per la tenuita del-

1' onda che percorre un vaso coartalo o per nieta oslrutlo. Nella faneiulla

Rovcda, die ebbi a trallarc lo scorso gennajo, Uille le arterie degli arli inferiori

essendo impcrceltibili, si giudicarono ripiene: dopo niorte si eonfcrmo quesla

condizione nel lalo dcslro comineiaiido daliiiiaca coniune, nicntre a sinistra

(1) Tlihe sur la gan'jniie spontanee. Paris, 1827.

(2) Op. cil.

Vol. V. 45
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lion orano cliiusc clic Ic t'emorali supciTicialc e piofoiula lino alia mcta dclla

coseia coiiscrvanilosi pcrvie I'iliaca csterna c la niaggior parlc dclla femoralc

coinnnc; ma qiu-slc artcrie ncl ioro slato ili vacuila apparivano ollremodo esili

(• rislri'llc, in prova elic luuino ilovuto nel eorso ilelia nialatlia Iragiltarc nn filo

di sangiu' ([ualc baslava ad alinionlare i dm; vasi latorali delPepigaslrica c

della circonflessa iiiaca", per cui mancavano di nn nioviniento palose come sc

I'osscro cieclic. Ncirinfei-mo Guarnaschelli della Clinica niorlo il febbrajo 1843

per flemmone gangrcnoso del braceio deslro le arleric del earpo avcvano pcr-

dnlo ipiasi per inlero il polso, qnanlnncjue all'anlossia non si riseonlrasscro elie

dei tenni iioeeiii o cenei di pseudomcnibranc enlro I'onierale ebc hanno in-

(Inbbiamcnle resa dillieile ed assoltigliala, ma non inlereelta alTallo la eorrente

allraverso la medesima (1). Pero Teecezione e rara, c quando lia luogo, aeccnna

per lo meno nno stalo prossinio aH'oblilerazione od una circolazione minima

nclParteria. Laonde eon ragione neirarlerilide si rilicne la pcrdita slabiic del

l)olso come segno patognomonieo di ostruzionc del vaso alTeUo.

Ora i erilcrii per la diagnosi delTarterilide si ponno ridurre a Ire: 1." I'in-

lormazione della causa csterna od inlerna, la quale, sc non semprc, il piii delle

volte e palcsc e piii agevolmenlc la riconosec il medico, die ha nozione del-

Teliologia gencrale della malallia; 2." la scde di quesla sul Iragillo dellc grandi

artcrie cslernc, e d'ordinario dalPascella al cubito c dalla fossa iliaca al po-

plitc; 3."
i sinlomi locali, il dolorc, la mancanza del battito, la presenza del

eordone solido dell'artcria, quando si puo rilevarc; c finalmenle il dale nega-

livo deirintegrilii degli altri organ! o tcssuti delParlo.

Ella e opinlonc volgarc che Pr.rtcrilide acuta degli arti, di cui parlo, abbia

generalmcntc per sequela la gangrena. Ma gli clTctti della malattia variano se-

condo la copia c la rapidita dcH'cssudazione. Come si da una gangrena mela-

sla.tica dellc estremila scnza arteritide, eosi si da nn' arlcrilide acuta da cause

diverse scnza gangrena. L' inliammazione non semprc osiniisce una grossa

arlcria, o non Tingombra col suo prodotto che in parte scnza impedire alTalto

il sangue: e poi anche quando Tarleria per una causa qualsivoglia si oblitera

per intero merce il coagulo od il trombo, non semprc si fa gangrena. lo ho

riferilo nclla mentovata mia opera (2) il caso di una ferita dell'omerale sini-

stra vicino airascella, che porlo immanlincnte la chiusnra lotalc del vaso dal

sito olTeso lino alia piegatnra del cubito per mezzo del trombo: in conseguenza

(1) Porta. Delle Jlteiazioni palolorjiche delle Jrtciic, ec, pag. 122, Tav. Ill, fig. G.

i-2) Op. cil. pag. 588.
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della quale oppilazionc si sinarri il polso al di soUo, succcdcllc pares! , ossia

(lirniiuizione del s(miso e del iiioto, c poi alrolia dciraito per difclto di tirco-

lo, ma noil u avvciiula la gaiisiciia. Neila paziciUi! di IJailli (1) lOblilcrazione

successiva dcH'aorla vcnlrale, delle iliaclic c della femoralc deslia prodiisse

doloii, abbassamcnlo di icmpcratura, aneslosia cd impolenza degli arli scri/a

arrccai'c gaiign-na. E ncli'iiifcniio di Monro la cliiusura delle slcssc nrlerie ef-

feltualasi ncllo spazio di qnallro nicsi per linlianiniazione di unaneurisma,

non dclermino neppiirc la paralisi dellc cslremila soUoposlc (2|. Qiiando I'ar-

Icrilidc spontanea si diffonde dalTuna all'allra coseia, scbbenc Ic arlcric di

anibodup ccssiiio la pulsazione per nna rcale obliterazione, la gangrcna spesso

si liinila ad un lalo solo c non avviene neli'aliro; od al jjii'i si manifL'slano in

cpiesl' ultimo segni di paralisi, o qualclie preludio di morlificazione, clic |)oi

si dilegua. Cosi nel caso di Andral (3) e nclla lonladina da me osservata ncl-

POspcdale di Milano colP arterilidc reumalica degli arli infcriori. ad iin lalo

ove tutte le arlerie della coseia erano ostruUe, ebbc luogo; nciraliro lato ove

il congulo nvea chiusa la sola femoralc non si fecc gangrena. Dobbiamo nulla-

dimeno convenire, che se la gangrena non c imniancabile, e la sequela piii

facile deir arterilidc acuta, che soprassale alPiniprovviso ed lia per unica causa

rintasainento meecanieo del vaso determinalo dalla flogosi. Tenendo dielro

al eorso della malaltia, Teziologia, i sinlomi, il progrcsso, si persuade non

esscrvi per I'ordinario altre cause in giuoco: non lo sconcerlo idraulico del

eircolo, Pallerazione dcllc forzc, IMnfluenza di altri organi o sislemi: c I'an-

gioitidc stessa non opera alia produzione della gangrena elic indirettamenle

pel suo |)rodolto, die materialmentc ingombra e rende impervii i canali del

sangue.

II fenomeno della morlificazione qui dipende manifeslamente da due (|ualita

del coagulo: la rapidita con cui si forma; c la sua diffusione enlro il vaso. A

cose pari, quanlo c pronto cd esteso il grumo otluralore. pii'i facile e la gan-

grena a motivo che esso porta un difctlo istantaneo di circolazione neirarlo.

che e la eondizione piu propizia alia niedesima. Daslano per la morlc aleuni

momenti di sospensione o di remora forte del sangue. Ecco perehe le arleri-

tidi metaslatiche che invadono come lampo, e come lampo accecano i maggiori

canali del eircolo inducono cosi spesso gangrene acutissime. Quando Tcssuda-

zione si fa gradatamenlc nel lasso di piiigiorrii non di rado si cvita quest" esilo

(1) Jtrlthts (jcii. de Mid., 1855 Mai.

(2) Op. Cit.

(5) Jnulumk palliologiquc. T. II
,
pag. 226.
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funcslo; o non si lianno die doUo niinaccie senza clTcllo;pcrla ragionp,clic frat-

lanlo le anastoniosi hilorali si allargaiio, ml aiiargandosi soppcriscono il Ironco

ccntrale clie va oblilcraiulosi. Nell'uilimo pczzo da me esaniinato dclla Rovcda,

a deslra ove luUe Ic arlerie dclla coscia dalla pelvi al poplile erano oblitera-

te, avvcnne gangrena dclla gamba; a sinistra, ove non era cliiiisa clic la fe-

niorale cstcrna lino al tcrniine dclla comune, I'iliaca eslerna si moslrava rap-

picciolila, c riiilcrna per lo contrario nolabilinciite ampliala nel Ironco c nei

suai rami; c Tarto corrispondcnle non olTcrsc ncppurc i prodronii della gan-

grcna. II gennajo 1847, Giuseppe Comali, conladino dclla Lomellina, nel corso

di una plcuritide ebbe gangrena, la quale nacquc c si arreslo subilamcntc alle

dita della mano destra senza nltcriori progressi. Nel cadavere si rinvenncro

divcrsi coaguli disgiunti di linfa, mollc, gialliccia, clie ostruivano le due arte-

rie radiale ed ulnarc, mentrc IMnterossea si moslrava aperla ed amplissima;

])er cui una massa di ccra c ciuabro spinla per Pomerale riempi agevolmcntc

Parco palmare c lulte le arteric dclla mano alTctta", come sc i tronchi al di

sopra fossero aperli.

Del resto la prestezza sembra influire a preferenza deirestensionc del coa-

gulo; perocchc si vcdc talvoila farsi gangrena ad onta clic I'arteria non siasi

obliterata clie in un punlo, o per ccrto tratlo, e viccversa. NeH'osscrvazione

di Beauchcne (1) di arteritidc lenta, quantunque nel cadavere la sueclavia

destra e lutti i suoi rami si trovassero chiusi da una materia gclatinosa, non

e accadnta o per lo meno non e fatto alcun cenno dall' autore di gangrena del

braecio. Una ragazza di Milano, aU'ela pubere, ricoveratasi nelPOspedale Mag-

giore il fcbbrajo 1831 per peripneumonia del lato destro, mediante sei salassi

pareva incamminarsi alia guarigione, quando ad un tratto ebbe gangrena del-

I'avanbraccio corrispondente ehe divenne letale in otto giorni c si fece rieo-

noscere fino da principio per la perdita del polso dal di sopra del cubito al

carpo. AU'apcrtura del cadavere si scoprirono le tracce dcirinriammazione di

petto", i'arteria omerale comune alia mela del braecio, chiusa affatto da un

coagulo gialliccio, sodo, aderente, lungo un poUiec, c le vene salelliti e basi-

lica cliiuse del pari da un trombo rossaslro di piii pollici ; mcnlre le vene

e Ic artcrie deirantibraccio c della mano, sebbene rappicciolile, mostravansi

vacua.

Nei due easi gia menlovali di arteritidc iliaea destra per eaduta, e di arte-

ritidc femorale sinistra per calcio, le artcrie non si chiuscro che pel tratlo di

(1) Corvisart, Leroux el Boyer, Journal. T. 20, pag. 209.
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sci a dodici lincc, c nulladimeno accaddc gangrcna Iclale: ma roblilerazionc

dcve essere succcssa innanzi tempo, pcrclu'. al primo apparirc dei dolori I'c-

splorazionc non ha trovato i)iii polso iicirailo. Qui'sli cscmi)! ndimqiic provaiio,

clic in proiilczza del coa^iilo, cdniuiuiuc liiiiilalo ad un puuto delT arlcria

priucipalc, hasla talvolla aH'clIcllo di ecclissarc momentancamenlc il circolo

c prodiiric la morle: gli iillimi csscndo Iraumalici da causa puramenle locale

eslerna, non lasciano, come i casi melastatici, sospoUo di uno sconcpilo (|ual-

siasi del euore e del sistema circoialorio. elie ahhia polulo inlhiire. II feno-

nieno rassomiglia alia gangreiia dcirarlo inferiore chc conscguc Pallaceialura

delle stesse arlcrie eseguita dal ehiiuigo in individui sani c senza previa al-

lerazione del eircolo. Cio clie (|iii opera il laceio thiiidendo in nn punlo Tar-

leria iliaca o feniorale, nel primo caso fa il coagulo frulto deirarlerilide. Nel-

I'allacciatnra della succlavia e dell'omcrale non succedc quasi mai gangrena

per Padiaeenza delle membra toracielie al euore, la brevilii ed ampiezza delle

anaslomosi nalurali, chc rendono facile, pronta e sufTicienle la cireolazionc

lalerale. NelParlo inferiore la slessa operazione delle artcrie eenlrali, |)cr eirco-

slanze opposte, provoca la complicazionc in discorso: ma (jui pure la cireola-

zionc lalerale in molli casi si cosliluiscc a tempo |)er salvare il membro. Nel-

I'obliterazione clie tiene dietro aU'artcritide la gangrena c di gran Innga pii'i

facile, che in scguito al laceio delle stesse arlerie, cd aggredisce tanto le mem-

bra loraeiehe elie le addominali, probabilmente a molivo che la flogosi coarla

le pareti del vaso rendcndolo reslio al sangue e porta un coagulo esteso: il

quale eliiude le bocche di parecclii rami, chc dovrcbbcro e non ponno |ier

cio prestarsi alia cireolazionc lateralc. Di falti, quando roblilerazionc dcll'ar-

leria inliammata si fa per breve spazio, (iiuinlunque avvenga, come gia si

dissc, e pert) dilTicile la mortificazione, o non si lianno elie dei sentori della

medesima per lo sforzo del sislema auaslomotico clie tende ad equilibrare il

circolo.

Neirarlerilide metaslatiea all'esito cosi facile della gangrena forse influisce

in alcuni casi un disordine della cireolazione generale. un momenlaneo afllc-

volimento dclPazione del euore o della virlii impellenle di questo viscerc die

infrange Tencrgia del circolo nella parte alTelta E non polrebbe anclie

fare impedimento una condizionc morbosa del sistcma capillare ? In proposilo

faccio osservare, che costantcmenle rarlerilide metaslatiea si fissa sulle grandi

arlerie degli arli, clie i sinlomi locali duraiile la vita e roblilerazionc nel ea-

davere si cireoscrlvono alle medesime, meiitre i vasi niinori che succcdono e

scorrono in mezzo alle stesse parti gangrcnatc, si trovano per lo piii vacui

ed illesi. D'altroude, I'analogia di quanlo accade nei casi di Icgalura, ove
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ccrlamenlo iioii avvi alTczionc de'vasi minori soUoposli, conduce alia conclusionp,

die la gangrcna nciriiiio e iiell'allro caso sia I'clTi'Uo iiiinicdiato deirimprov-

visa consolidazione dcHarlcria priiicipale delParlo c del difello di eircolo che

uc coiiscgiie. L'ingorgo del sislenia eapillare, se lia liiogo in quosli casi, non

si put) rilcnei'c che come un fenomeno sccondario della mancala azionc del

ciiorc per la cliiusura dei tronchi arleriosi, o dcU'impcdilo leflusso per Tobli-

lerazione dei Ironclii vcnosi.

La gangrena senile per ossificazione delle arlerie Iia sirella analogia colla

gangrena per arlerilide clie qui contemplianio. La sua causa e pure nci vasi

c vicnc dairossificazionc, ossia la deposizione di una materia calcare, clie

irrigidiscc le parcli c restringe Ic bocclic ed il lumc dei medesinii: onde la

cireolazione si allenla e si assolliglia e vien nieno la vilalilii del menibro. Ma

sieconic la degenerazione si fa per gradi e non sunle oslruire compiulamente

i vasi, cssa non liasla, per Pordinario, da sola, e le si aggiungono per la pro-

duzione della gangrcna due altre cause: una interna, della debolczza del cuore

per la vecchiaja o la conibinazioiie di vizj organiei, sopra lutto rossificazionc

delle valvole semilunar!: I'allra eslerna, dell'abbassamenlo della lemperalura,

ossia del frcddo, che paralizza la cireolazione eapillare perifcrica delP arlo.

L'ultima figura come la causa occasionalc, c le prime due come disponenli,

(luantunquc da per se talvolla baslino e eontcngano quasi lutta la ragionc

della malaltia. Quando poi per la degenerazione delle pareli che ha luogo nel-

I'ela avanzala il lume delle arlerie non solo si restringe ma viene chiuso al-

fallo dal trombo intcrno, eiie si effettua in eonseguenza della remora del san-

gue allraverso il vaso rislretlo, la gangrena senile si conipie rapidamenle nel

cuore della stale senza intervenlo di cause accessorie, e pel solo motivo dcl-

r ostruzione plena dei eanali del eircolo. Adunque anehe quesla specie, ad

imitazione della gangrena per arlerilide, ripete la sua cagione dairintasamento

delle arlerie, che porta lo slesso effelto della diminuzionc del eircolo; colla

dilTcrcnza che nella prima il vizio essendo per lo piii di stenosi o di semplice

restringimcnto dei vasi, che si ordisce Icnlissimamcnle, anche rclTello della

niorlificazione e Icnlissimo, sovcnle inlerrollo e sussidiato da altre cause;

nienlre nella seeonda specie V arlerilide acuta oblilcrando subilo cd intera-

nienlci tronchi delle grandi arteric, la gangrena delle estremila c del pari pronta

e dccisiva e si compie senza aggiunta di altre inducnze. Quando invece 1' ar-

lerilide e cronica, come si e vedulo in tauti easi, ed il trasudamcnlo si fa

gradatamcnte od a riprese, la mortilicaziouc, se ha luogo, appare, come nei

casi di ossificazione dei vasi, lenta e slazionaria.

La forma, restensione e la durala di queslo poslumo dell' arlerilide variano
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nci divcrsi casi. Tulvolta la tadiila dclli' forzc e cosi procipilosa, die Tain-

nialalo inuorc iiello sladio dei prodronii, o prima clie il mcmbro realmcnlt! si

nimnorlisca: viccvcrsa, in altri casi noii si faniio die ddlo csi-arf circoscrillc

alia pdlc, ovvcro la niorlilicazioiic si liiiiila ai p()l|)asticlli (idle dila o ad iiiio

di quesli; ma piii spcsso si dilTondc al piede, alia gainha. alia mano, airaiUihrae-

do, ccc. La polen/.a ehe anesta il processo gangicnoso o rappresenlala dallo

sforzo (lella cireolazionc laterale ad e(|uili!)rarsi: e eome qtieslo processo in

alciini casi a|)|)are cpial lampo nelPecdissi niomenlanea del drcolo. cosi seni-

hra esaurirsi in se slesso e cessa alPallo ildia sua manifcslazione. Allre voile

esse e piii lardo, ed impiega dcllc sellimane e dei mesi ad impadronirsi di una

parte del membro: ovvero fa puiilo, c poi lorna a progredire linelie si forma

ddinilivamenle, o I'infermo soggiacc nd corso della mahillia. L'n veccliio sel-

Uiagcnario, die io vcdeva privalamenle la stale 4847, in seguilo airoblitera-

zioiie della po|)lilca ebbe da [iriiiia gangrenale le dita, ed alia sua niorle av-

veiiula do|)o ([uallro niesi la gangrena aveva appeiia guadagnato ravanjiiede.

Andic nclla iiiferma di Maisonneuve (1) il decorso della malallia e slaio len-

lissimo; e nd case gia accennato di Mcldiiori la gangrena eomparsa (iiiattio

anni dope la diiusura deirarlcria ileo-feiiioralc jier luiova violenza. aveiido

prcso un andamenlo cronieo diirava da pareeclii inesi, ed ogni qualvolla sotto

i movimenli dell'arto risvegliavasi un accesso di dolori essa faceva nuovi (iro-

gressi inollrandosl di qualdic pollice verso il ginocebio e jioi lornava ad ar-

rcstarsi.

Quando la inalatlia interna die lia deleriiiiiialo 1' arleritidc e la gangrena

dellc estrcinita continua, qucsta nuova eoniplicazionc aggrava notabilmcnle

I'infermo, osacerba la febbrc, esaurisce le forzc e porta una morte rapida.

Ma quando rarleritide i; locale, Iraumalica o secondnria, e die in seguilo alia

nictastasi, la malattia interna, la pleuritide, lepctitidc, ecc. cessa davvero,

rinfermo si ristabilisce ndia salute generale, non prcscnla cbc raffezionc lo-

cale eslerna, e la sua sorte dipende onninainenle daircslonsione c durala della

gangrena. Qucsta si diffondc, la morte e inevitabilc; fa punto e si arrcsta ad

una parte del membro, v. gr. la mano, rantibraccio, il piede, rinfermo pu6

risorgere c salvarsi. Perlanto I'arleritidc c I'ostrnzione dei vasi die n' c la

conseguenza inimcdiala, da qualunqiic causa proceda, quando si liniiti ad un

arto |)u6 nuocere, lasciando nci diversi casi una prodivita alia recidiva. una

parcsi, un'alrolia lemporaria, o permanenlc da difello di cirtolo e di luitrizione

(1) Op. eit.
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del nicdesimo, sciiza pciicolarc la vita. II poricolo c scmprc rclativo al pro-

ccsso gangrcnoso cd alia sua dilTusionc. La partecipazione dcilo slato gcnc-

raic ha qui pure la sua inlluen/.a. Talvolta la gangrona, scbbcne cslesa, inle-

ressa appciia le forze, si circoscrivc al liiogo c lusinga giuslamenlc della gua-

rigiono, e viccvcrsa solto circoslanzc opposlc. Ma come una morlificazione

doUe membra in genere e malallia grave e faeilmentc ielale, cosi questa spe-

cie che eonsideriamo da angioilide con oblilerazionc dei vasl e sommamcnle

micidialc suUa leslimonianza dcllc osservazionl parlicolari riferile dagli aulorl

conlVrmatc dalle mie proprie-, le quali dimoslrano che la maggior parte dcgli

infcrmi perirono, ed appena aicuni pochi per combinazioni forlunalc riuscirono

a seamparc. Dei casi da me osservali selle sopravvissero, e dei sellc, sol-

tanto quallro coUa gangrcna, perchc negli allri tre rarteritidc, malgrado la

chiusura dei vasi, non cbbe questo csilo. Egli e appunto la frequenza della

inorle che ha prestalo Tinfausta opporlunila agli osservalori di verificarc nci

cadaveri la condizione del male.

Nell'aulossia, fatla astrazionc dalle allcrazioni interne che possono csscre

rcITelto della malallia che ha prodotlo Tarteritidc e dei guasti csterni della

gangrcna, si e slupiti di non incontrare soventc che deboli Iracce di Icsione

nel sislema sanguigno e piu precisamente nell'arteria centralc, elic durante la

vita si c fatta credere ammalata. Nci casi pin gravi Tartcria olTre gia al di

fuori gl'indizii dcirinnammazionc sofferta: infiltramcnto sicroso o gelalinoso

della tela cellulare periferica a foggia dl edema;, addensamento ed injezione

sanguigna dei minimi vasi capillari dcila tonaca celiulosa-, fragilila, ammoili-

mcnto, adcrcnza prcternaturale, cd in ccrto modo compcnelrazione delle to-

nachc proprie fra loro c coircstcrno inviluppo; per cui le mcdesime si rom-

pono nel lentativo della separazione; e poi il versamenlo nella cavila del vaso

dei prodotti malcriaii della flogosi per un trallo piii o meno esleso. Nella citata

mia Opera (1) si scorge la femorale sinistra dcila vecchia Lucchetti morta per

"an"rena del picdc, la quale niostra appunto tulle le alterazioni frutto dcll'ar-

terilidc che quivi ho descrilto. A. Monro (2) e Cruvellhicr (3) hanno pure pub-

blicalo dellc tavolc in proposito: e ncUc osservazioni di Bcauchene (4), Bro-

die (5) e Thomson (6) sono deseritte con csaltezza le mutazioni dellc pareti

(1) Tav. Ill, fig. 7.

(2) Op. cit.

(5) Op. cit.

(4) Op. cit.

(5) Op. cit.

(6) Op. cit.
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(leirarlcria affcUa, rinspcssimenio della lonaca cnllulosa, Pcssudazionc dclla

linfa plaslica o della materia puriforme al di fuori , la iiioibosa adcrenza del

vaso colle parcli adiaconti, la vena, il ium-vo, ec. Ma vuolsi roii venire, clic

(jucsla Icsioiie prol'oiula della parele del vaso iicll" arKM'ilidc, di cui parlo, ('

nil fenomcno insolilo. Per lo piii lo arlcrie affellc eslcriormcnlc non lasciano

iiilravcderc rinliaminazione solTerla c sembrano inlaltc; ovvero, se ripiene, ap-

pajono del ealihro naluralc, solidn e rcsistenli a Ruisa di cordone: sc viiote

<id a|)pena con qnalclic lenue coagnlo, sono piecole c coartale, ridolte lalvollii

alia nu'la, o poco ])iu dclla primiliva grandczza, cosicclie I'iliaea eslcrna (i

la femoralc, esenipligrazia, c come un'omerale, c qncsla non supera nna li-

hiale; e 1' interna faecia del vaso si inostra alcunc liatc rngosa c raggrinzata.

II quale slato di coartazione si osserva non solo ncllc; arlerie vacuc ulic slanno

al di sotto, ma anclic nella parte del Ironco clie sta al di sopra del punto obli-

icrato, quando esso non dia rami laterali di riguardo, in conseguenza dcll'in-

tercezionc c dell'assotliglianiento avvenuto dclla corrente del sangue attra-

verso qucslc arlerie.

INei casi di violenza, cadula. percossa, stiracchiatura, spaccalo il vaso, si

scoprono talvolla rolle o lacerate Ic tonaclie propric, come api)iinlo c successo

nella donna del doltor Zarda, la quale, in seguilo a caduta, sullc rcni ebbe

segni di artcritide, pcrdita del polso e gangrena lelale, c Piliaca csterna de-

stra offersc nel cadavere poco sopra Tarco crurale Ic lonachc proprie lacerate

cireolarmenle come per opera del laccio, cd il liime chiuso dal trombo al di

la della laccrazione. Ma per Fordinario Ic tonaclie dell'arteria oblitcrata non

presentano i segni comuni, che sogliono nei cadaveri altestare I'infiamma-

zionc successa in altrc parti. La faecia interna conserva la sua tinta natura le

od c arrossata per semitlicc maccliia del sangue; e Tintera parete non olTre

sviluppo di vnsa vasorum, addcnsamenlo, adercnzc, ammollimcnto, cs.suda-

zionc fra mezzo Ic pagine, ccc.; cosicche dal suo aspcllo quale si moslra nel

cadavere, non si saprebbe in questi casi accerlare 1' artcritide riconosciula

dalle cause e dai sinlomi durante la vita; ma la prova si deiluei- unieamcnte

dal prodotto die ingombra la cavita dcll'arteria: clie e la linfa plastica csudata

dalla faecia interna della mcdesima, e si presenta per lo piii nella forma di

un coagulo solido, di colore bianco o pagliarino, di varia cstcnsione, libero,

ovvero aderente alia slessa parcic del vaso. Qiiesto coagulo in alcuni pezzi e

veramcntc tenue, come una piccola glcba o fiocco: lalvolta si osscrvano pa-

recchi di tali fiocchi cbc ollurano ad inlcrvalli; e piii spcsso si irova un solo

concrcinento lungo uno o piii pollici che cliiude il tronco dcIT arteria e lo

converte in cordone. II medcsimo altre volte e cavo a foggia di canale, od lia

Vol. Y. 4 6
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tlclle piccolo lacunc cciilrali cnlco Ic quali capisce una materia latlicinosa o

lossiccia, scmiHuida: ovvero quesla slessa materia nc obliniscc la supcrficie;

C(l in (lualclic pczzo il grunio rappreso b poco, nientre il resto dcll'arteria

:il)parc zcppo di una sostanza gclatinosa; la quale e scmpre linfa plaslica,

chc il microscopio dimostra composta di un nmmasso di globuli o di cellc

nucleate assai distinte nuotanti nell'acqua chc Ic diluiscc. II grado dell'ade-

rcnza sembra variare sccondo il tempo: da principio il coagulo c libcro, e si

stacca agcvolincnlc; piu (ardi si fa vic|)piii aderentc c finisce ad immcdesi-

marsi colla paretc dcH' artcria. Merita annolazionc, clie sebbcne in qualehc

caso, ad escmpio le pazicnli di Maisonncuve e di Cruvellhier, siensi Irovale

liiltc le arterie fino agrullimi loro rami nel luogo stesso dcUa gangrena obli-

lerali, iu 18 pczzi da me dissecali c nelle osservazioni riferite dagli aulori

I'ostruzione per lo ])iu si limitava ai tronclii al di sopra, e laddove corrispon-

deva la gangrena le arlcric erano sgombre: a dimoslrazione che il grumo ha

precedulo c non fu reffetlo del proeesso di morlificazione, che assidera le

parti ed aggliiaccia il sangue enlro i vasi, come negli aUri casi di questo pro-

eesso : allrimenli il grumo dovrebbe di prefcrenza eorrispondere alia parte

ammorlita: e d'altronde, come bo giu annunciate di sopra, esso talvolta si

ordisee ed oblitera i tronchi arteriosi senza successione di gangrena e quando

Farto si e conservato in vita.

La materia cbc ostruisce le arterie in seguito all'artcritide in discorso e di

due sorla, vale a dire, il coagulo linfatico ed il trombo sanguigno. Quantun-

que la tonaca interna delle arterie, naluralmcntc csangue e senza vasi ricono-

scibili, sia pochissimo disposta ad infiammarsi, gli es|)erimenti sugli animali,

in appoggio alle osservazioni sull'uomo, dimostrano che essa s'inliamma non

solo nel luogo deU'olIesa, ma dilTusamcnle sia per Fazione di agenti pura-

mente meccanici, come ferite ed allacciature, o di una eorrenle elcttrica. 11

|u-imo elTetto di questa infiammazione e rdTusione di linfa plastica: poi I'or-

ditura di pseudomembrane e la genesi di nuovi vasi, che dalla parete pullu-

lano verso i nuovi prodotti, che si organizzarono sulla faccia interna dcUa

medesima: e nei gradi piii forti della flogosi succedono rammollimenlo c la

corrosione della stessa parete. Ora nelP arteritide spontanea acuta, circoscritta

o diffusa, avviene appunto il trasudamenlo rapido: ed il coagulo linfatico e il

corpo die si trova ricnipiere la cavita dell' artcria. In sei dei pezzi da me esa-

minali non si c riscontrato die materia plastica, come nei casi di Monro,

licauchcne, Rrodie, Raffo (1), Patsch (2) ed altri: nei quali non si parla die di

(1) Roux.il/emoiresHr la ganrjrene spnnlanee. (Nelle iUe»iO(Vt'si?e T./c. fioyalde Mcd.,T .l\\.)

(2) Casper's Wochenschrift, ISoii, N. 53 c 53.
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linfa c di coagulo liiifalico clic ricmpiva pi-r vaiid irallo la cavila dcll'ar-

tcria.

Ma la materia clip fa ingoiiibro non r semprc pura linfa, cffello <ii un'cssu-

dazionc iiiliammaloria. Quaiulo il coricreniciilo occnpa moilo spazio ciitro la

cavila del vaso, guardando allenlainente non c dillicilc accorgersi, die tina

parte, e talvolta la piii rilcvanlc del medesimo, e formala dal coagulo libri-

noso del sangiic, paragonabile ai gnimi die si fanno durante la vita nei sac-

elii aneurismatici e dentro un'arteria allacciata. Questo concreinenio del san-

guc, conosciulo sollo nonic di Irotnho se recenle, e jier Tordinario di colore

rosso, c nell'interno zeppo di cruore. In proi)osilo il niicroscopio puo servirc

di guida. La materia trasudata, sia (luida o rapprcsa, non consla die di cclle

tondeggiaiiti nucleate con nucleo bianco cd opaeo, clic sogliono comporre la

linla llogislica; mentre il Irombo ollre i globelti del sangue in gran copia, e

([uando e dissanguato per la macerazione nell'acqua |)resenta una moltiliidine

di piccoli corpuscoli bianclii, opachi e le ramilicazioni lilamcniose o fibrose

die sono dclla fibrina coagulala. In cinque prcparati io ho vislo cliiaramente

le due specie di coagulo, di cui quivi e parola: ncll'omcrale destra del pa-

zieiile clic lio giii menlovato morlo per flemmone da salasso, ovc ad un coa-

gulo gialliccio, molle di linfa di alcunc lincc tcneva dietro un tronibo rosso-

cupo piii sodo di due pollici; nella poplitea dclla Lucclielli. ove la materia

gelatinosa aderentissima alia faccia interna dcli'arteria era ([ua e la commisla

a grumi nericci di vero sangue; nella contadina deirarterilide rcuniatica no-

lala di sopra; c nella pazienlc Roveda, piii volte nominata, a destra il con-

cremento si cslendeva in una iinea continuala dall'iliaca comune al termine

della poplitea; a sinistra, dalla femorale comune al principio di quest' arteria.

Ora il vero coagulo linfatico in ambcdue i lali non faceva. per cosi dire, die

il capitello della colonna e misurava non piii di cinipic a setle linec in liin-

gliezza, mentre il trombo sanguigno si applieava colla sua eslrcmita supcriore

alia base del primo e formava il reslo del luracciolo. II coagulo linfatico di

colore pagliarino era al di fuori spalmato di una materia gelatinosa. e deniro una

piccola cavita conlcneva la slessa materia iiileranieiile costituita di cclle nu-

cleate. II second© , ossia il trombo, al di sotlo avea la stessa consistenza, ma

era nascosto, inlcrnamente molliccio e pregno di scmplice cruore. Al lato si-

nistro si osservava la slessa disposizione. II coagulo linfatico non superava

le cinque linee cd il trombo sanguigno continuava immedialamenle al di solid

per pill pollici. Nel case di Vclpeau (I) la massa giallo-grigia granulosa, die

(1) Op. cil.
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pare ialiamimUoria rieiupiva il line dclFaorla venlralc cd era aderealissima

allc sue pareli, mentre nolle arterie delia pelvi e dellc cosce seguiva un trombo

rosso-bruno, inlcrroUo da lacune ripicne di sangue liquido (1).

Sonibra da eio elie i'arlerilidc cssendo spcssc liale eircoscriUa, non som-

niinislri die il primo coagulo oUuralnre, e eiie I'onda del sangue soprall'alla

sopra soUo nella cavila del vaso non potcndo avanzare piii oltre verso le

(1) Ai casi osposti aggiungo il segiienle, ciie mi avvcnne lo scorso giugno nella Clinica

ossenilo la prcscnlc Mcnioria sollo i torclii. Maria Varesi, conladina scssagi'iiaria, di S. Ze-

nonc nella Pi'oviiu'ia di Pavia, di al)iln cacliolico, nel corso di una peri|in(nmionia dopo

ak'uni salassi fu allimprovviso sorpresa da dolori vivi, forinieolio, aneslesia ed infieddalura

del piede deslro; ove pii'i lardi coniparvc la gangrena: da qiieslo lalo le arlerio fenioralc esleriia

e poplilica pulsavano cliiaranienic ; e le libiaii intorno ai maleoli non si polevano rilevare;

uienlrc nell'arlo sinisiro la loro pulsazione cia paleso. La gangrena si liniilo al piede cd

avca eoiiiincialo ad csfogliarsi, cpiando la donna nianeo per I'affczionc di pello.— Aulossia:

ascesso del lobo superiors del polmone siiiislro delia capacila di un uovo di polio: arlerie

c venc del niciuliro inferiore dello slesso lalo illese: le arlcrie dorsali e planlari del piede

deslro in seno allc parli morle, vuotc : lo due libiaii inlorno e poco sopra I' arlieolazione

libio-larsale pel Irallo di un pollice e mezzo fino al limile delia mortifieazione esternaiiiente

giallicce , moUi, ripiene; inlernanienle oslrulle da una maleria (lavescenle, niollissiiua ap-

pena ra|)pigliala adesa lenacemenle all'inlerna fac('ia dei vasi ; ma enlro la peronea adia-

cenle la slessa materia pin solida, di colore rancialo cd in forma di cordoncino. Le lonaelie

delle Ire arterie (pii mentovate al luogo del Irasudamento mollicce e fragili , ma senza in-

spessimcnto e senza sviluppo di minimi vasi. La materia contenuta al raicroscopio constava

))uramenle di cclle nucleate assai distinle, di varia forma e grandezza, con nocciolounicoe

centrale. Al di sopra dei maleoli le Ire arteiie delta ganiba Ono alia loro origine riempiule

dal semplice gruuio rossaslro del sangue, un po' rislrelle e colle tonaclie inallerale; le fe-

morali e la poplitea vuote : le due iliache eslerna ed interna perfeltamente cliiuse dallo

slesso grunio, e Taorta ventrale occupala pure da un grumo sangnigno delia liuigliezza di

due pollici,'che non la riempiva, ma colla sua eslrcmila inferiore lurava la bocca dell'i-

liaca connme destra. I quali grunii dell'aorla e delle iliache debbono esscrsi format! poco

prima delta morle, avvegnache la femorale eslerna e la poplitea dell'arto affelto esaminale

da me il giorno anieccdenle pulsavano ancora in niodo dislinlo. Le principali \ene iliache,

femorali e libiaii dello slesso lalo obliterate dal Irondjo sanguiguo. Aduncpie nella Varesi

I'arlerilidc melaslalica si e limilala ai vasi periferici all' arlieolazione tibio-larsale destra;

ha provocalo col Irasudamento I'oblilcrazione dei medesimi e la gangrena del piede ; cd

in seguilo alia fermala od al rallentamenio del circolo per la chiusura dei Ironchi inferiori

e avvenulo il trombo al di sopra che ha oslrutio le arlerie delta ganiba e delta pclvi (ino

all'aorta. L'oslacolo per I'esilo delta flogosi si e costituito in qneslo case nci Ironchi arle-

riosi circoslanli ai maleoli; ed il trombo sangnigno si e fatto ai due lali del medcsimo, su-

periormente nelle arterie , inferiormenle nelle venc.
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cstreinilii capillari si rappigli. Eppoi non occorre nciiimcno, per la spicgazionc

del fenomciio, un'ohlilcra/ioiu! lolaie cil islaiitanea dclia cavilii (icirarUM-ia:l)asla

cIk! ii liasudaiiieiUo lallosi per gradi abbia a |)oco a poco rislrello il luiiie in

nianiera di raltenere la correnle, o di noii pcinicUciiie elic un fdo, pcrchc

il saiiguc riinetleiido dell' ordinaria sua voloeita, aggrumi inlorno od ai lati

del |)riiiio coagiilo: come ap|»uiilo vediamo iiclla sleiiosi delle arlerie da de-

generazione delle loro pareli; ove pel .seiiipliee resliingimenlo del liime ed il

rilaido del cireolo clie inevilabilmeiUe nc eonsegue , il sanguc si rappiglia

sopra solto, o ad aiiibedue i lali dello sliingimcnlo senza die siavi iiillam-

iiiazionc acuta od oslru/ione assoluta del vaso : vediamo iielle piceole aneu-

risnie, le quali sebbene subordinate alPazionc del euore e coinunieanti eol-

rarteiia, eoutengono quasi sempre degli strati cotcnnosi, effello non della slasi

nia del inoto rallentato del sanguc nclla loro cavitii: c per la stessa ragionc

Irovianio non di rado grumi nellc cavitii del cuore in seguilo a vizj degli ori-

fizii e delle valvole , i quali senza arrestare rilardano in un luodo quolun([ue

la circolazione cardiaca. In un easo di gangrcna del piedc io non irovai ehe

pieeoli eoaguli linfaliei nelle tibiali, elie non ne rieinpivano alTatlo il lume. e

nulladimcno al di solto si era fatto il trombo sanguigno. Ma qucsla ferniala del

sanguc neirarlcria non al tutlo ostrulla non lia sempre luogo. L'onierale del

Guarnasclielli, morto per flcramone primitivo del braccio, conleneva dei pie-

eoli eoaguli linfaliei e lenui ccnci di pseudomembrane, clie in parte la ingom-

bravano senza aleuna traecia di trombo. Parimenle nellc grandi arlerie dei

bruli, die s'infiammano per I'azione di una correnle cleltriea, si seoprono

non di rado gli stessi prodolli, glebe di linfa c minime mcmbranclle fiot-

tanli, die non impedirono il passaggio durante la vita, ne provocarono il

grumo.

Ma neppure e a taecrsi, die in aleuni pczzi non si irova die un solo eoa-

gulo solido c biancastro, senza miscuglio di materia fluida c senza alterazionc

scnsibile delle tonaclie; per cui non badando alle cause cd ai sinloini della

malattia pregressa, dalla sola indagine cadaverica si rimane in sospcso suUa

vera natura del concrcmento che occupa Parteria. E a dire il vero, linclie il

trombo sanguigno e reeente non si trova diflicolla a riconoscerlo per tale:

ma (juaiido e invcediiato e die col tempo si e fallo bianco, solido, adercnle

od anche organizzato, non avvi piii inodo di dislingucrlo dal eoagulo inliam-

matorio c si confonde col mcdesimo. Clie anzi nella serie delle osscrvazioni

pubblicate, mentre in alcune non si parla die di materia flogistica csudala

come esilo dcirarteritide; in altre non e falta menzionc die del ironibo
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siinguigno; come ad eseuipio nei casi diNicod(l), Lcgroux(2), Maisonneuvc (3),

Ulandin (4), Cruvellhicr (5) c Greene (6). lo sospello elie gli aulori siano lal-

volta Irascorsi nell' crrorc di noii disliiiguere il piccolo coagulo linfatieo al di

sopra al di sotto rapprcsciilando come mero Irombo sanguigno rinlcro lii-

racciolo dell'arleria; tanlo piii clie la materia Irasudala lalora e rossiccia , e

lo due specie di griimo slanuo accanlo o mescolale insieme. Ma alcunc delle

mentovale osservazioni sono cosi positive, clie non si saprebbcro al tiilto ne-

gare. Una conladina di 70 anni era slata acccttata Taprile 1836 nella sala del

doll. Bellali per asma: ed avea realmcntc insulli asmatiei con irregolarita del

polso al carpo c dei movimenli del cuore: durante il suo decubito nell'Ospe-

dale cbbc gangrena secca al picde deslro, la quale dopo Ire mcsi raggiunse i

maleoli e divenne letalc, c fu per caso clie si riconobbe chc ncUa coseia cor-

rispondenlc mancava il polso dall'inguinc in giii. AU'autossia si Irovarono le

valvole semilunari ossificate per ammassi di soslanza calcare che restringevano

nolabilmenle I'orificio, scnza allre alterazioni del vcntricolo sinislro : I'aorla

per lulto il suo tragillo con molle squame ossec ed ulccrazioni dcUa tonaca

inlima, alrofia della media ed Inspcssimento della tonaca cellulare come esili

di arteritide croniea pregrcssa. L'iliaca conuine distesa, parimenlc ossificata e

cliiusa al UiUo da un trombo solido, rossastro, mediocremenle adcrente c lungo

olio linec. La femoralc al di sollo nel suo passaggio dal canale tendineo rap-

picciolita ed oblitcrata da un allro trombo egualc al primo, ma della lunghezza

di un poUice: la poplilea pervia e le due tibial! ristrelte per ossificazione e

qua e la chiuse da piccoll grumi di sangue. Cosicche in tutli questi vasi non

si vedeva traccia di irasudamenlo, ne d'infiammazione recenlc; cd e dubbio

assai clie sia preceduta un' arteritide acuta, come nei casi di eui lio sopra

discorso: ma il irombo olluralorc puo essersi fallo bcnissiino a simililudine

della gangrena senile in scguilo ad un'allentamcnlo del circolo per difetlo della

virtii impellenlc del cuore e la rigidila dei vasi. II caso di Bartli lia moila ras-

somiglianza col prccedente. La paziente di 50 anni avea avuto sinlomi al pel-

lo, cmoploe e palpitazione di cuore: poi negli arti inferiori, perdita del polso,

abbassamenlo della temperalura, impotcnza al moto, e mori senza gangrena.

(1) /Irchiv. yen. dc MM., torn. Vll, p. 466.

(2) Op. cil.

(3) Op. cil.

(4) Vedi Antlral, op. c I. c.

(3) Op. e I. c.

(6) Op. e 1. c.
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II di Ici cadaverc mostro: ipcrlrofia del ciiore, slenosi dcil'orificio auricolare

del vcntricolo sinislio; inspessimcnto c rigidiU'i dellc valvolc mitrali c scmi-

lunari; c dcntro I'aorla vcnlralc, cominciaiido dalle roiiali. una iiiassa rossa-

slra, niolle, libriiiosa, clie la riempiva e eoiilimiavasi iieilc iliaelic", c a desira

iiella fcmoralc, nella poplilea e nella libialc poslcriore: ove la soslanza del

Iromlio era pii'i rossa c cava nel mezzo a guisa di canale(l). II novembre i829

io vedeva all'Ospedale Maggiore di Milano, nella sala del dolt. Naiii, Marco Gal-

biali, coiitadiiio di 5G aniii, di ahilo gracile; il (jualc due aiiiii j)rima era slalo

per pill mesi (ierameiUe lornienlalo da dolor! vivi al picdc ed alia gamba de-

stra: la priinavera dell' anno apprcsso ebbc gli stessi dolori a sinistra, die

durarono fino al prineipio deH'inverno: in cui, pcrduto il polso dell'arleria

femorale, soggiaeipie linalmenle alia gangrena del piedc. L" aulossia non ha

olTerlo aleuna allerazionc delle cavila del pcllo c del venire, del polmoni. del

euorc c della slcssa aorla; ma le arleric degli arli inferiori ossificale; in

ispecic a mano manca; ove le iliaclic, Ic femorali e le libiali erano eonverlile

in veri lubi ossci con reslringimenlo nolabile del lunie e ricinpiniento del nie-

desinio merce un coagulo sanguigno rossastro, senza Iraecia di arterilide re-

cenlc e di essudazione flogislica: anclic i Ironchi delle vene iliaclie e feniorali

occupali dal Ironibo. Egli e appunlo da queslo lalo sinislro clic la gangrena si

era eslcsa a lullo il piedc; menlre a destra rossificazionc dellc arlerie era

minorc; la loro cavila cliiusa appena da qualchc grumo, le venc pcrvic c

I'arlo senza vesligio di gangrena. Verso la fine di maggio 1855 mori in una

sala cliirurgica di queslo Spedale un eonladino di 65 anni per gangrena del

picde c della gamba desira formatasi nello spazio di quallro mesi, ed accom-

pagnala dalla pcrdita del polso della poplilea, senza allre eomplicazioni del

l)ello e del venire. Nel cadavcre si trovarono le viscere di qnesle cavila sane,

e noniinalamenlc il cuorc e I'aorla: Ic arlerie della pelvi c della coseia desira

eon (pialclie squama ossca: la poplilea corrispondcnte per I'organizzazione di

pscudomembrane ed il dcposilo di materia calcare fra le tonaelie propric rcsa

capillare; ed il luinc sopra c sollo dcllo slringimcnto oblileralo da nu Irombo

bianco-rossiccio, sodo c adcrenle: le arlerie e le vcne della gamba e del piedc

gangrenati vacue e coartatc. A sinistra Tartcria poplilea era pure rislrelta e

cliiusa da un Irombo della lungliezza di sei linee, ed il piede al di sollo of-

friva sul marginc cslcrno un' cseara gangrenosa della pellc grande uno scudo,

a cui non si era lalto atlcnzionc durante la vita. In queslo caso la dcgenerazione

(1) Avclikcs (jcn. dc Mi'd. Mai 1855.
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(lolle parcli lia proiloUo la stenosi: quesla il trombo scnza miscnglio di malc-

I'ia (logislica: c dalPoslruzione totalc del vaso n' e vciuila poi la gangrcna.

Non avvi ihibbio adunque cbc un Ironco ailerioso durante la vila si ebiiida

talvolta scnza intervento d'infiammazione pel senipliee trombo in seguito ad

una rcmora del eircolo cntro il mcdesimo portala da un ostacolo csterno, da

ossifieazione dclle pareti, da aneurisnia: ovvcro da mancata azione del cuore

per vizio organico, od influenza dinamica capacc di avvilirc momentanea-

nienle la virtii inipellenic di quest' organo. In simiii casi Tobliterazione del

Ironcbi arteriosi non e pii'i I'elTetlo dcirarlerilide, ne di un preteso lavoro in-

liamuialorio; ma del semplice grumo sanguigno effclluatosi per le cause sum-

mentovate. Secondo alcuni autori moderni (i), il sanguc si puo rappigliare

cntro le cavita del cuore e del vasi semplicemente per la flogosi delle loro

pareti chc vi alita sopra, o per la sua diatesi flogistica cbc lo porta a con-

solidarsi. Laonde i grumi che si fanno durante la vita in grembo al sistema

sanguigno si dcrivercbbero spesse fiatc dall'alito semplice dell'endocarditide

o deirangioitidc, o dalla crasi flogistica delsanuue, anzi cbc dairallentamcnto

del eircolo provocalo da un vizio organico dcgli orifizii, dcllc valvolc, dcilc

pareti , dair ostacolo mcccanico del trasudamento linfatico. La qual teoria

potrii essere giusta e consentanea alia vcritaj ma ccrtamenle le ragioni ed i

faiti finora prodolti in suo favorc non ne porgono una soddisfacenlc dimostra-

zione. D"altronde nclParleritide eslcrna cbc nascc improvvisamente e si limila

a breve tratto, non si puo ammetterc una crasi flogistica del sangue: c nclla

maggior parte dei casi le Iracce della flogosi sulle pareti dell'arteria fuori del

(rasudamento sono cosi lievi ed incertc chc si dura falica a persuadersi che

queste pareti infiammate, v. gr. , dell'iliaca, della femorale, ecc, senza il pro-

dotto materiale del coagulo e pel solo fiato della flogosi, valgano a coagulare

il sangue che rapidamente la percorre, quando egli c ben dimostralo e consta

a me stesso, per le mollc esperlenze islituitc in proposilo, che una corrente

cleltrica di mediocre forza diretta altraverso una grossa artcria in istato di

libertii, per rordinario, non ha la slessa eflicacia. L'infiammazione dei vasi c

slata al certo nci tempi moderni csagerata, e ad essa si riferirono volentieri

la maggior parte dei casi di obliterazioue dei medcsimi con e scnza gangrena.

Ma cio non toglic che I'arlcritide non sia un fatto rcale e positivamente dinio-

slrato; come e dimostrato, che 1' ostacolo il quale nasce airimprovviso cntro

la cavilii di una grandc arteria ncl corso di questa malaltia e gcneralmente il

(1) Vedi Bouillaud e Hope, Malntlk del cuore.
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prodoUo della flogosi, ossia il coagulo infiammalorin, die cliiiidp o reslriiige

il himo ed intcrcella il circolo-, ondc poi il sangue al di sollo si rappiglia.

Qiiesta dollriiia concorda pcrfellamcntc colla (Jliologia, la scmiolica cd il dc-

corso della malallia, c si dcve al presentc rilencrc ixMCoiiseiitaiica alia vcrila.

Lc venc principali dcU' ailo clu- accompagiiano Ic ailcric inliammaic ed

oslrullc non olTiono scinpre la slessa condizioiie. Si deve confessare elie in

niollc osservazioiii non e fallo aleun cenno delle vcne, e si seorge manifcsta-

nienlc elie I'esame loro sul cadavere e slalo dimenliealo dagli aulori. Anelic

nei casi da nie nolati Irovo piii voile la stessa niancanza. Ma le venc del-

Tarto alTelto si videro in alcuni casi parteeipare airinliammazione: sia die

la flebitc abbia leiiuto dietro alia stessa causa delFarlerilide, o sia slata per

irradiazione provocala da qucsta: cd in siinili casi Ic venc olTrono segni pii'i

ehiari di flogosi delle stcsse arlciie: le lonachc opaeale, inspcssile
,

gremile

al di fuori di minimi vasa vasoruni; c la cavita ripicna di linfa e piii s[)esso

di materia puriforme niista a cruore. Cosi nelle osservazioni di Brodie (1),

Thomson (2) c Mcli (3) le vcne e le arlerie del mcmbro clie era la scde della

malattia presenlavano note palcsi d'infiammazione. Scbbcnc nclla mclastasi

non si consideri comunemente chc Tarteritide, c la flebile si ritenga come

una consegucnza di questa , egli e indubitato die la stessa causa alcnnc volte

fa sentire la sua azione a lulli i vasi sanguigni, lc arteric c le vcne dell'arlo,

ed a prefercnza in qualche caso alle vcne, per cui la flebite e piii rilcvantc

dell' arterilide. L'aprilc 1850 niori nella Clinica Ambrosina Chiari, contadina

di Corteolona, per uno sfacelo della gamba destra succeduto inaspettatamente

ad una peripneumonia dello stcsso lato: cd il di lei cadavere ha moslralo chc

la sola femorale comune fra le arteric della coscia afTclta era oblitcrata dal

eoagulo pel tratto di 16 linee, senz'allra allcrazionej mcntre tulte le venc pro-

fonde dalla fossa iliaca al poplile apparivano forlemcnte inflammate qua c la

marcite, ed oslrutte parte dal coagulo linfatico, o dalla materia puriforme, c

parte dal trombo: cosicche nel pezzo la flebite figurava come I' elTetto princi-

palc della metastasi. II lobo inferiore del polmone destro olTriva cpalizzazione

grigia con trc piccoli ascessi.

Ma nei casi ordinarii di artcritide acuta con gangrena dcirarlo, in seguito

airoblitcrazionc delle arteric cd alia sospcnsione od airafiicvoliracnlo del

(1) Op. e 1. c.

(2) Op. e I. c.

(3) Op. e 1. c.

Vol. Y. 47
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circolo, le piincipali vcnc concomitanli si trovaiio vacuo o con piccola quanlita

(li sanguc in parlc (liiiiio ed in parte coagulalo; c piii spcsso senza nota pa-

lese d'inliaminazionc si daiino a divedcre rigoiilie ed oslruUc dal trombo san-

guigno. La ciiialc coagulazioiie semplicc del sangue ncl principali Ironchi ve-

nosi e cliiaiameiUc iiulioala in parceciiie delle osservazioni sopra cilatc, cd io

riio notata in novc dei casi da mo dissecali. Quando nel preparalo ciic si lia

soU'oechio si scorgono Ic principali artcric clie iniporlano c le principali vcnc

clie csporlano il sanguc conipiutanicnlo oblilerato, animcUcndo die Foblile-

raziono sia avvenuta dnranlc la vita del pazienle, si e indotli a concliiudcrc,

clie neirarlo devc esserc ccssata, o non dove cssere riniasla clie una circo-

lazione minima pei vasi laterali, la quale non ha polulo impedire I'ccclissi

delle propriela vilali e la morto rapida del medesimo. Da cio la spicgazionc,

pcrclie le gangrene melastaliclie da angioilide si facciano talvolla |)rccipilosa-

menle per lulla reslcnsione del membro a simililudine degli sfaeeli die av-

vcngono per gravissime violcnze cslerne, v. gr. i prcjcUili delle armi a fuoco.

In queslo caso c la voemenza della percossa e ddla commozione che annienta

la vita e la reazione degli organi; nel primo e I'oslruzione del sislema san-

guigno, cbc togliendo alPislanle ralimcnlo del sangue ed il suo movimenlo,

poria Io slesso effelto della mortifieazione. Quando le forze gcnerali dell'in-

I'ermo si conservano, o che rinlasanicnto degli alvei cenlrali c graduale, la

circolazionc inlendcndosi in ragione dcH'obice che inconlra sulla slrada di-

icUa, sopperisce a tempo, guadagna nuovamentc questa strada al dl sollo

delPostacolo allargando le vie laterali e riescc a prcvcnire, ovvero a eireo-

scrivcrc in minimi termini la gangrena, come vediamo alcunc fiato la minac-

cia dileguarsi, o non aver effetto che noil' ultima estremita del membro, tutto

che i Ironchi delle arlcrie centrali del medesimo vadano per sempre perduti.

Per la cura deirarleritide delle estremita non si da profilassi, a niotivo che

la malallia invade airimprovviso senza presentiniento e senza possibilita di

prevenirla. D'allra parte Tinfrequenza del fcnomeno distoglic raltenzionc, cd

il medico non sc ne occupa che al momento in cui sc ne accorge. Ma la pro-

lilassi della gangrena che suole succcdere alFartcrilide e possibile e consisle

appunto nella cura pronta ed attiva di quest'ultinia malattia, al fine di ov-

viarc o circoscrivcre il coagulo, che ha colpa di quell' esito infausto. Sgrazia-

tamenle ncllo mctastasi 1' effelto e cosi icpentino, che non da tempo a decli-

narlo, cd il medico sovente c interpellato ad csito compiutoj ovvero egli stcsso

non colpisce a prima giunta nel segno, sospcllando neppure I'affezione dei

vasi. Ma quando la gangrena non e siibitanea, ha dei prodromi, ed il medico

chiamato di buon'ora, dal rilievo delle cause e dei sintomi scopre rarlcritide
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al suo iiascerp, puo lusingarsi di prcvenire: c sc non tli prevcniro. die e dif-

ficilissiino, di dd'mirc il eongiilo, <• (]iiin(li iiri|)('dii-e o liiiiilarc la gangrcna,

clic c il vero scojto deila cura, avvcgiiaclic ncila coiminc dei casi I'inliani-

inazionc e la cliiusura deirarloiia piiiicipale di uncslrcntila faiino spavcnlo

per cio solo, chc sogliono csserc cagionc di gangicna c di rnorle.

Contro le cause deirartcrilidc acuta cslcrna dcgli arli riferilc da principio

non avvi d'ordinaiio lerapia cHicace, pcrclic esse assalgono iuopinalauicnle c

si dissipano da sc, ovvero souo iudcdiiiabili; e contro Pinliamuiazionc die

insorge uon si puo fare die il nictodo aniiflogislico locale e generate giusta il

grado ddia rcazionc c lo state dcirinfcmio. I salassi, in ispecic le niignatlc

ripetute sul Iragitlo dcirarleria die duolc, i bagiii caldi, il tarlaro siibialo. il

calomdano, i scdalivl per uso interno od eslcrno, e la quicle assolula dclla

parte, sono i mezzi die eonvengono nd primo stadio della malaltia e che tal-

volla ricscono. I pazicnli robusti e fcbbricitanti sostengono assai bene le eniis-

sioni di sangue gcnerali e locali, e ne provano grandc sollicvo. 1 bagni caldi

si videro talvolta esacerbare i dolor! cd essere meglio tollerati i loincuti freddi.

I purgalivi vogliono in questa cura considerarsi come semplici antillogislici:

i sudorifcri possono giovare ndlo stcsso senso dei bagni caldi danilo altivita

al sisteina cajiillare pcrilcrico cd animando la circolazione. 1 dcprinienli del

sislema sanguigno rare volte trovano una giusla applicazionc in un'arlerilide

cstcrna, locale, sovente aculissima, che prontamente oblitcra i vasi e si eslin-

gue nd suo prodotto. Quando la cura e dTieace e la malatiia disposta a scio-

gliersi, a poco a poco i dolori sul cammino dcllc arlcric si niitigano, cedono

I'anestesia cd il torpore, la tcmpcratura si rialza e I'arlo si rislabilisce per

inlero; ovvero non si mortifica cbe in qualdie punlo, v. gr. alle dita, al lal-

lone, all'avanpiede, ovvero alia sola pelle, prcscntando ddic escare ddIa mc-

desinia. Ma I'abuso del mctodo autillogistico in ([uesti casi puo nuoccre in-

frangendo I'energia del sistema circolatorio e favorendo la mortificazionc. La

terapia implica in ccrto modo indicazioni contradditorie: per un lato risolvcrr

al piu presto la llogosi c limitarc il coagulo; e per I'aliro [irouiovere la cir-

colazione latcralc a tempo per prcvenire o menomare la gangrena. Scbbcne il

trasudamento sia pronto, non si fa sempre lulto ad un trallo, ma successiva-

mcnle od a riprcse: onde in piii casi contando dalla prima apparizione dei

dolori, die suole addilare I'iuvasione ddParteritide, i siiilomi dclla gangrena

si vedono manifcstarsi dopo alcuni giorni; e quindi ncl frattcmpo cogli anli-

flogistici si puo declinare queslo poslumo.

II metodo autillogistico, del reslo, non convicne die nei primi momenti cd

in ragione dclla durata e realta dei sintomi infiaminatorii. A misura die qucsli
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cedono e la gangrena prciide piede, si deve dcsistcrc dal nicdcsimo c studiarsi

di proinovcre la circolazionc nelParlo colic fomenlxtzioni aromaliche o sem-

plicemenle la calefazione arlificiale, un regime piu lauto c la slessa ammiiii-

slrazionc di slimoli inlenii; a meno clie la i)resenza di particolari complica-

zioni, riiitolleranza dei pazienti, od i! limore di risuseilare la flogosi locale

assolulamcnle lo vietasscro. A gangrena in corso I'oppio in parecchi casi non

solo e toUeralo, ma desidcrato dagPinfermi, come quello die miliga i dolori,

rinquiotiidine e la veglia, c porta calina. llo veduto giovare qucslo rimedio

anclic nei sempliei prcludii della gangrena, quando, ccssalo il polso, Tarleri-

lide declinava. Giova inollre risovvenirsi, clie nei vecchi e quando soprallullo

precedono vizj organici del cuore, robiiterazione delle arlerie clie fa amnior-

lire Ic membra c reffello talvolla del semplice Irombo sanguigno e non del-

rarlcritidc; per cui il melodo anliflogislico allora nuoce, o non si puo usare

che con grande parsimonia, e corrispondono nicglio le fomenlazioni tepide,

aromaliche, i calmanli, I'oppio. Nemmeno e a dissimularsi, che in piu casi

di melaslasi la terapia e illusoria o di poco momenlo: a molivo che I'arleri-

tide eslerna crescc improvvisamenle, fa subilo Irasndamenlo e si estingue da

se con questo prodollo: e la gangrena, die e la sequela immediala dcll'obli-

terazione del vaso, parimcnte invade all'islante c si arresta merce la circola-

zionc latcrale, che spontaneamente si costiUiisce. Laondc il medico non e che

spettalorc atlonito di tulli qucsli processi morbosi, che crescono, Irascorrono

e finiscono da se nei corpo del pazienle: e non ha allro incarico che di ap-

prestare dei mezzi pallialivi, che occupino I'atlenzione deirinfermo ed alle-

viino le moleslie del male, rivcndicando alTarte cio che e T opera dclla nalura.

lo non conosco un solo caso di arlerilide acula degli arli, in cui siasi potuto

impcdire o dissipare il coagulo: coslantemenle I'arteria al primo esordire del

male si e chiusa, cd e anzi la sua chiusura avvisala dalla perdita del polso,

che ha assicuralo. o reso sonimamenlc probabile I'infiammazione avvenula:

ed in tutli i casi il vaso e riniasto oslrutlo, che val quanlo dire il coagulo si

V a permanenza conservato. Laonde una cura profilatica alio scopo di prcve-

nirc ed una cura risolvcnte dirella a smaltirc il coagulo che lura I'arleria,

sebbenc si possano proporre, generalmente non si danno, o rimangono senza

effelto. Ma ho vislo in qualche caso ed allri mi conslano per Taltrui osser-

vazione, di arteritide degli arli con mlnaccia di gangrena-, nei quali facendo

pronlamente la lerapia summenlovata, i scgni forieri di qucsla, il lorpore, il

ralTreddamento, il formieolio per gradi enlro alcuni giorni sconiparvcro, e I'arlo

si e redenlo, o non ha avuto che un locco di morlilicazione, quantunque non

vi fosse piii polso ed i Ironchi arteriosi sieno rimasti per scmpre oblilerali.
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II quale risultato induce a credere, die la terapia sia stata per lo meno utile

a <;ircosciivcrc il eoagulo c ad aniniarc la cirooiazionc laterale. Quando si e

otlenulo (|ueslo priiiio elTetlo, il ineinbru non u aricora pieiiaiiiLMUi! rassicuralo.

pcrclii! esscndo i vasi maggiori cliiusi talvolla per liingo Hallo, e la circola-

zioiie lalcrale debole, minime cause, v. gr. <li raffreddameiUo, conipressione,

picgalurc, niovimenli accidenlali, ccc, possoiio provocarc nuovi access! di df»-

lori, di ailcrilidc, ed un nuovo progrcsso dclla gangrciia , e (lucslo stalo dura

un cerlo spazio di tempo lino a che il sislcnia anaslomolico siasi couipiula-

mcnlc, sviluppalo. Egli c allora die I'arlo si redinlegra veramenle c nulla piu

ha a temcre dalle cause suinmcnlovalc, nc dalla pcrdila dellc sue arteric priii-

cipali. Quando la gangrcna, in un modo (iualuni|uc , si avanza provocando i

sinlomi del life, I'esaustione e la tabe, rammalato inevilabilmenle muore, ne

avvi icrapia die valga a salvarlo. Ma quando egli resisle, e lo stato generale

non parlccipa o Icggermcnle , la gangrcna si arresta da sc e la parte niorla

finisce ad esfogliarsi, ovvero prescnta al cliirurgo Tindicazione per lanipu-

tazione.
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OrroUo dclle scicnze i' il voro; ilolle arli,
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GioniiAM.

IjcnclK' niolti disliiili anatomic-i al)l)iaii() fallo sliidj so\<Ti cil imiiorlaiiti

stiir Olivine del iioivo ollico, c die si siciio iKccilali, sjiccialniciito col soc-

coisd deir embriologia e dcllo vivc sezioiii, doxi-isi la priiieipalc oiigiiic di

qiieslo ncrxo allc cminenze l)igeniiii<!, non soiio poi d'accordo sulla parte che

vi c'onlrihuiscono il talaino ollico, il pcduncolo del cenello, il tiihcr riiirrrinti

,

le paicli lalerali dell' inroiidiltolo del lerzo \('nlri(;olo, cee. Alio scopo di eliia-

riie i veii raj)porli del iieiNO otiico col cer\ello ho ciediilo prezzo dell' opera

r occii|»ai-mene aiich' io.

iNei pesci (classe d' aiiiinali in cui il cervelio j)rcseiila i!;raiidi variela aiulie

da nil si;eiiere all'allro) io presi in csaine sollaiilo il cervelio doi lliiviatili, e

spccialinenle qucllo dcW Eros Indus e del (!i/priiiiis tinea, dei (piali volli fii^ii-

rare jrli og^elli s'l esleriii die inlenii.

iNel luccio i lubercoli o lobi aulei-iori, da taluiii cliiaiiiati eiiiisl'eri cerebral! (Tav.

N ill, lig. 1 b), di forma coiiica, bernoccoluli, cinerei soiio divisi in due iiiasso da nn

solco (piasi trasversale poco apparente , ma profondo ; la piccola massa anleriore

die loriiia come ra])ice del cono a|)parlieiK' al iier\() oli'allorio; rallra inollo coiisi-

derevole copre nn poco la prima ed e sovrapposia ed attaccala con nn tralto della

sua sostanza alia radice del nervo olfattorio, cosicche fa parte dcllo stcsso e si

uiiisce al lobo cavo collocatopostcriormcnte. 1 lobi cavi ((ig. 1 r/)sono grandi,

ovali, di tinia biaiico-cinerea ; tra le loro esliemila anieriori ed i lobi anlerioii

alcmii anatomici notarono uii piccolo ammasso di sostanza cinerea die dissi-ro

eorpo pinealc. iNell' esame da me istituilo sn molli cervelli di luccio non vidi

questo corpo; notai invece, rilracndo alcnn poco I'pslremita antcriore dei lobi

cavi, due lubcrcolctli cinerei (fig. 1 c ), talvolta appcna visibili, uno a deslra,
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r altro a sinistra, i (jiiali discciidciido si faiino bianchi, c convorgcndo vanno

a congiungersi alia linca lucdiana (Tav. Vlll, fig. 6 o). Apiendo i lobi cavi si

conosce die la loro paretc c coinposta di tic strati, iino eslerno bianco-fibioso,

mio medio cinoiTO, 1' allio intcrno niidollari' libroso. Alia parte infcrioro dello

strato inleriio vi soao dei lasci fibrosi, biaiiciii, coniposti di tantc csili fibrille

(fig. 6 rf) die si dispcrdono a veiitaglio sui lati c sulla volla dcUa cavita.

Oiicsta lamina raggiata anteriormcnte si picga con alcune fibre lo qnali verso

la linea niediana si inconlrano con quelle doll' allro lobo, I'ormando cosi una

eommessura midoliarc Ouel corpo einereo sovrapposto alia base delle fibre rag-

giate e die chiamasi corpo striato o lalamo ottico (fig. C c), non concorre a formarc

le suddettc fibre. ISella cavita comune dei lobi cavi alia parte media posteriore

si scorge iin rialzo formato da qnaltro eminenze, soniiglianti per la loro dispo-

sizione e coniignrazione allc eminenze qnadrigenielle (fig. 6 e) ma cbe non

soiio se non ripiegalure dclla lamina midoliarc cinerea dei lobi cavi (fig. In).

II cervelletto coUocato posteriormente ai suddetli lobi cavi ha nna forma conica

e con i suoi margini e nnito alle eminenze lalerali del midollo allnngato. La

sostanza del cervelletto molto rossigna, ricca di vasi, ha nel centro un annnasso

di sostanza fibrosa. Alia supcrficie estcrna inferiorc del cervcllo vi sono due

lobi deiti inferiori, di figura ovale o renilonne, da taluni considerati come

le eminenze mamillari (fig. '2 c). Oucsti lobi qiiantunque coUocati a canto della

branca inferiore del nervo ottico, pure non le forniscono fibre.

Fra i nervi io esaminai soltanto gli ottici nel loro Iragitto dall' occhio al cer-

vcllo. L'un nerva ineontrando 1' altro lo sormonta; talvolta il destro passa sopra

il sinistro; tal'allra succede il contrario, scnza pero che si intreccino mai, e re-

stando solo riuniti per un fitto tessuto ccUularc. Al didietro deH'incrociamento

sono vincolati per fibre al Itiber cinereum, dal qual punlo ciascun nervo si divide

in due fasei, uno superiore piii csile che scorre all' indietro lungo il lalo interno

superiore del lobo cavo, 1' altro piii grosso che lambe il lato interno inferiore

dello stesso lobo. Tra i due fasci fibrosi inferiori si tiova al dinanzi del pe-

duncolo della glandola pituitaria la lamina midoliarc deW Iluller che li unisce,

e dietro questa vedonsi due archi fibrosi midollari uno anteriore, posteriore

r altro, c convessi anteriormente (fig. 4 a): qucsti archi si congiungono alle

fibre interne del fascio ottico inferiore.

11 cervello del Cijprinus linca nel suo contorno esterno e nelle sue parti in-

terne dilTerisce molto dal descritto. I lobi anteriori, detti da taluni emisfcri ce-

rebrali, sono piii conici; i lobi cavi hanuo una forma un potjo piii rotonda di

quelli del luccio. I^c due eminenze laterali del midollo allungalo sono piii ar-

cuate e sporgciiti; inollie, dietro il cervelletto, lungo la linea mediana del quarto
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vciilricolo, liavvi im' apiieiidioi' coiebellaie alqiiaiito palcsc. I lobi cavi, a dif-

fcirnza di (jiicUi doll' /iVo.s luciiis, prcsciilaiio iicU' iiitrrno una !;i-ossa omiiioiiza

clic ricmpio (|iiasi la cavila (Tav. VIII, iii^. 1 i2 h); eininciizn liln ra in Inllo il sno

conloriio, liannc alia parte inloriore, ove sla allaccala al pavinicnlii dclla cavila.

Riinoveudo (jiicsla cniinon/.a se ne scopre un' allra niinore, chianiala da alcuni

talanio oltico, o eorpo stiialo ((ig. 115 a), sollo il (piale tiovasi pure nn pic-

colo corpicciuolo spor'licnic v\u: si lienc in dirclla coniunicazionc colla branca

inl'criorc del ncivo ollico (Tav. VIII, fig. i;<6).

I ncni ollici dclla tinea considciati ncl lore inconlro e dccorso sui lobi cavi,

c nci lappoi'ti con !;li altri oi;u;ctti non prcscntano diU'ciTiiza da (piclli del Inccio.

Per ni('i;lio convinccrnii circa i nolati rap|)orli del ncrxo ottico con Ic parti

del ccrvdlo ho pcnsato di acciecare piccoli lucci e linclic, lasciandoli do|)o in

una vasta pcscliicra per niolti nu-.si c sine ad un anao c piii. Nc seguirono que-

stc altcrazioni ((piali dinioslrano Ic lignrc l."», IC, 17, Ta\. \Iir,i: riilrofia del

ncrvo ottico ilcU' occliio acciccato, la diiniunzionc di voliunc del lobo antcriorc

op|)osto, spccialnicnte poi del lobo cavo, in cui erauo alrofiche le parcli, e

nel cervello dclla tinea crano alrofiei anclic gli oggetii che vi si Irovano. Men-

tre ncH'altio lobo cavo trovavansi, oltre il normalc, ingrossate le pareti, c I'e-

rnincnza confenula, cd in particolar niodo la pM|)illa sotloposta a tpicsta, ciou

il corpo striato o talanio ollico (Tav. Mil, fig. 17 6).

Dal die mi senibra si possa inferire che il iiervo oltico nci pesri proecde

alcnn ])oco dai lobi anteriori, molto dalle pareti del lobo cavo, non die dagli

oggetii in esso conlenuli, e in particolarc dal corpo striato o talanio ottico,

nulla dair cminenza eslerna inferiorc delta lobo infcriorc, perche tra essa e il

nervo oltico non esisle comunicazionc, e perche nci casi patologici ha oflerto

iiessuna alterazione.

INegli uccdli, benclie il pnnlo principale d' originc ild ner\o oltico sia il lobo

ollico, e eerto pero- che a forniailo concorrono andie il talanio ollico, il pc-

diincolo del cervello con due o Ire fibrillc, il liiher ciiiciruDi e la lamina lag-

giata. Ouesla (Tav. VIII, lig. 19 a) discendcndo lungo la snperlicie piaiia del-

r emisrero cerebrale si coucenlra in un fascio nervoso del quale una parte si

inscrisce al nervo ottico innanzi che esso giunga al chiasma; I'altra parte di-

rigendosi airindieiro circonda la gaiuba del ccrxello jier terminare poi iicll' e-

slreniila eslerna del talanio oltico, die ollre all' essere connesso per fibre al

ncrvo oltico, si trova anchc in relazione coii un fascio midollare proccdcnte

dair emisfero cerebrale.

Per chiarire la verita e 1' importanza ddle relazioni del nervo ollico colic

parti suindicale ho eseguilo alcuni espcrimenli. Tra gli uccdli ho scelto il corvo,

Vol. V. 48
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pcirlic ollfc air osscre uii aniinale vivace e robiisto , ha il cranio sollile

,

siccht! lo si taglia facilniciitc con un semplicc coltcUo, c si pone alio scopeilo

il cervello scnza alcun danno dcllo sue fiinzioni. Messo a nudo un cmisfero

mrbralo, no rialzai con lo spccillo la pailc poslciioie lalcrale, c inediantc un

csilc ncrvolonio fallo a lancia ho tocco cd oH'cso il loho ollico, qnando in di-

lezione trasversalc , e quando invccc dall'innanzi all' indiclro. Oi^ni volla die mi

ristelti a (|ualclie leggier loeco 1' aniniale non diede segno di lisenlirsenc, ma
quando ne \olli coll' ago pcneliare la soslanza, non solo apparvero gli indizi

della sensibilila, ina si nianilcslarono anehe dci nioti eonvulsivi, dei (piali fe-

nomeni terro discorso in allra circostanza. Rispelto alia visla, ho veiificalo qucllo

che gia osservarono il celebre Flourens ed altri, cioe la perdita della visla del-

I'occhio opposto non solo dieiro ferita profonda, nia anclie per lesione leggiera,

sicche I'inlegiila del lobo ollico apparc assolulainenle necessaria all' csercizio di

lale funzione. E dil'alli, lasciato libero il coivo die aveva sostenula Toffesa

sopiaindicala, esso camniinava bensi celeianiente come prima, ma urlando ad

ogni t rat to contro il muro e contro gli allri corpi posli al lato corrisjiondcnte

air occhio oU'eso : il dilo od un allro oggello die si portasse presso cpiest' oc-

chio, non era vedulo, bench^ 1' iride conservasse i suoi niovimcnti. Tenuto in

vita due giorni, mangiava ed offriva la solita vivacita c prontezza ne'movi-

iiienti, quantunque 1' emisfero del cervello fosse a nudo: la visla dall' occhio

leso reslo costantemcnte abolita. Dissangnalo Tanimale, si Irovo al lobo oltico

destro una ferita lincare nella parte media della sua superficie superiore pro-

fonda due tcrzi di linea, lunga una linea, con piccolissima clfusione di sangue

al disopra del punto ferito. In allri corvi, usando le slessc cauleic, ho olfeso

invece la parte postcriorc del talamo ottico destro sopra il lobo ottico: si ebbe lo

stesso risultalo, cioe perdita della vista nell' occhio opposto, persistenza dei nioti

dell" iride, franchi i inovimenii di tullo il coipo; nella sczione si trovo ajipeiia

olleso il talamo ottico piii o meno vicino al lobo ottico.

In alcuni altri ho inciso longitudinalmente lo strato cincreo dell' emisfero

cerebrale presso al marginc superiore della superficie plana, e cosi ho inleres-

sato la massa ciiierea da cui partono le fibre della lamina raggiante. I cor\i

restarono ciechi dell' occhio opposto, persistendo i moti dell' iride , la sensibilila

c i movimenti del corpo. L'esame anatomico instituilonc dopo uno o due giorni

mi ha dimostrato che veramente lo strato cincreo onde ha origine la lamina

raggiante era stato intercssato dal taglio per circa due tcrzi della sua lunghezza.

In seguilo braniava conoscort quali alterazioni accadcssero nella visla dieiro

sezioni Irasversali dell' emisfero cerebrale a varie distanzc dalla sua estremita

anleriorc. Al quale scopo , dopo di essermi bene assicurato del rapporto dei
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diversi punli del cranio con Ic parti coiilciiute, ft-ci, or ([ua, or lii, un piccolo

foro lU'l cranio, pel quale inlrodoUo un esilc nervotomo a lancia lai!;liai di

traverso una |iiccola porzionc doH' cslrcniila anicriore dell' cinisfcro ccn-braic

grossa quanlo diii' i^rajii di riso riimili : 1' aniniale non dicdc scj^no di soU'rirc;

posto a terra, era liboro nci inovinicnii, c vivace come se nulla s;li si fosse fallo;

la visia pcro doll' occliio opposlo all' cniisfero ccrebrale olFeso era perdula, re-

stando niohilo la pupilla. Ucciso un giorno dopo, si riconohhe 1' csallez/a della

I'alla incisione. Lo slesso eU'ello si ollenne faccndo una sczionc Irasvcrsale non

tanlo prol'onda o al terzo, o alia meta, o al cpiinlo posleriore deU'emisfero ce-

rehralc. Ed anclie per I' esportazione d' una |)iccola porzione del niargine po-

sleriore dcir cniisfero eerebrale la dove e j)iii aeuniinalo, il corvo pci'delte la

\is\n deir occliio opposto. Aggiungo per un di piii die, falta I'egualc Icsioni-

ad ambo gli eniisfcri ceiebrali, ne segui la cecila coniplela, rimanendo peri)

senipre inalterate le allre proj)rieta vitali.

In allri corvi, le\ata la mela desira della volla del cranio, lagliala la menin-

ge, rialzato posteriorinenle 1' emisfero eerebrale, con due eolpi di I'orbice lo

esporlai tulto: sul moinenlo si osservo la paralisi del lalo sinislro, ma indi a

non mollo gli animali rieuperarono la liberla dei iiiovinienii , rimanendo eieco

I'occhio sinislro, mobile la pupilla: I' allro ocebio vedeva perfellanienle. INei

due o Ire giorni cbc furono lasciali in vila dopo 1' operazione erano vispi, nian-

giavano e camminavano francamenle. La sezione dimostro clie 1' emisfero fu

esporlalo al disopra del lalamo ollieo corrispondenle. Ilo anclie \oliiIo laglinrc

di traverso 1' ollava parte anleiiorc dell' uno e dell' allro emisfero eerebrale

:

ne segui la pcrdita completa della vista, rimanendo pero mobili le pu|)ille. I

corvi non facevano cbc sallellare, urtando contro tulti i eorpi cbe inconlravano

(Juando lio esporlalo tutli e due gli emisferi al disopra dei lalaini ollici, gra\('

fu r emorragia : ogni volla clie mi riusei d' arreslarla colla colol'onia poK eriz-

zata, vidi chc i corvi poco dopo si rizzavano in piedi per rimanere poi imnio-

bili nello stesso sito: scossi, si niovevano automaticamenle, ed bo polulo sem|)re

verilicarc ebe la perdila della visIa e dell' udilo era lotale. liifatii non mi fu

date di constalare quelle cbe osservarono i celeliri Fhiircns e Lonijct, cioe la

conscrvazionc di un certo grado di vista, pel quale gli uccelli cosi privali di i

due emisferi del cervello volgerebbero aiieora il capo a seeonda della direzione del

luine ebe loro si presenta: (picslo non bo polulo mai verilieare. In quesli espe-

rimenti d' esporlazione degli emisferi ceiebrali cbbi cam|)o di osserv are clii' al-

cuni movimenti sono aiicora possibili agli animali su ciii si e pratieala, niovi-

menli ebe parrebbero a primo tratto volontari, ma ebe infalli non lo sono:

cosi, aperto il beeco ad uno di essi ed inlrotlollovi un pezzo di carne, lo vidi
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scuotcre il capo como a prociirarc cIk" (jncl i-orpo gli iiscissc di bocca. Ma al-

IimhIi'IkIo bene l>o polulo pcrsuadci'ini die talc niovimoiilo del capo dipcnde

dall' azioiic rillcssa dci ium\ i rcspiralorii, iniperocche csso iion accad(! sc non

qiiando il pozzo di caiiic iiilrodollo iiclla bocca IroVasi diconlvo all' apcrliira

interna dcllc naiici od airap(Mliiia del condotlo aerco, cd iinpcdiscc cosi il libcro

insiivsso di'ir aiia per la rcspirazioiic.

Ill altri csperinienti ho acciccato un occliio a varii pulcini di galliiia o d'ani-

tia appona iiali o poclii i^ionii dopo. Tcniili in vita niolti incsi, taliiiii ollre

nil anno, trovai in Inlli il iicrvo ollico alrolico, piii o mono ciiicrco, s;clalinoso;

stato die presentava pure iicll' aja quadrala, ovc dcconiposlo in due fasci cine-

rei abbraeeiava il ner\o opposto, cosiechc si direbbe che il ncrvo deslro passa

Iraniezzo al sinistro; ed aeeoinpa^nali (piei fasci cinerei al di la dcU' aja (pia-

drata mi seinbro esscrc toUilc I' incrociceliianienlo. Inollre osservai, la parte

che si rende pin atrofica essorc il lobo ottico, la di cui supeificie si la tnlla

einerea: nulla di nieiio talvolta vidi \M)Vi\ diniinuzione del lobo otlico meutrc

erasi iiupieeolilo niolto il talanio ollico e tntio il reslo del neno. Onanto all' oc-

cliio sauo, d'ordinario vidi niolto sviluppato il lolio otlico conispondenle e non in

proporzione il rinianentc del neivo; non niancaroiio pcio casi in cui trovai in-

a;rossalo molto il tratto del nervo conipreso Ira il talanio c I'occhio, nulla in-

vece il lobo ollico. Di tutlc qucste anomalie si da ragionc conoscendo Ic vaiie

counessioiii in cui il suddetto neivo si liene con le parti dell' encefalo sopra-

nolale, lelazioni che si Irovano in arnionia con le osservazioni analonio-iisio-

palologiclie.

JN'ei mamniifcri sono presso a poco cguali i rapporti dei nervi ollici con Ic

parti del cervello. Concorroiio a dar origine a qucslo ncrvo le cniinenze bige-

niinc (specialmente le nates), il talanio otlico e le sue appcndici: i fasci uiidollari

procedeiiti dalle circonvoluzioni della parte posteriore dell' einisfero cercbialc,

qualche libra del peduncolo cercbrale, delle pareli lalerali dell' iufondibolo del

lerzo ventricolo e del tiibrr cinereiim. (Jucste relazioni sono eguali ncl coniglio,

nel hue, neH'agnello, iiel cavallo, iiel cane e nell' uonio : iiel cavallo piu die

in ogni altro e diniostralo quaulo il lalanio ollico vi concorrc, e come i fasci

librosi da esso uscciili per formare il nervo ollico si trovino in contiiuiazione

coi fasci fibrosi uscenti dal lato esterno del talamo stesso, che vanno poi a

coniporre 1' apparato libroso didle circonvoluzioni cerebrali superiori c poste-

riori inferiori.

Beiiche da qucsli dali analomici si possa inferire che le suaccennale paili

cerebrali con le quali gli oltici si trovano in rapporto dcbbano influire alia in-

legrita d'azione del nervo, ho tuttavia volulo ricorrcre ad esperienzc di vivc-
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spzioiii. Neir esoi^uirc tali cspcrimenii cbbi scmpre la caulcla di iiilcicssaie or

r una or ralira pailo dnl ccrvcllo col minor daiiiio possibile (Icf-li allri ogi^ctti.

Quiiuli, iiii'diaiilc |>ic('olissima corona di Irapano, Irafoiai ii cranio di coni;^li c

specialnicnie di cnni. Inlrodollo un csilc c(dlcllo niollo a|)punlalo, dcll.i iari:,lic/./.a

di nicno di una linca, lai;,liai trasversalincnie un cniislcro ccrcbrale al (piinto

anlcrioro. L' aninialc, nio.sso in iil)i>rla, caniniinava, corrcva come se nulla avcsse

dovuto solHirc: I'dicrgia nmscolare c 1(! I'acoila inlciicllivc non ne api)arvcro

diniinuile, ma era lesa la vista dell' oecliio opposlo. In allri, rcciso di traverso

nel suo spessorc il corpo striate, si ebbe coslantemente la perdita della vista

dell'occhio op|)oslo e nulla ])iu. In lalnni, ta-^lialii la |>arle anieriore del lahuno

ollico, resli) cieco I'ocehio opposto sen/a die I'aniuiale |)atiss(! altro danno. Fi-

nahncnle in un cane, messo alio scopcrlo un tratto del cervello ahiuanto piii

in basso della gobba parielale, nc esportai una piccola porzione di sostanza:

non ne seii;ni allio, clie la cecila dell' occIiio opposto. I.a slessa opcrazione

instituila conlemporaneanienle su ambo gli emisferi cerebrali aj)|)ort6 la ceeila

complela. Ouesti csperimenti rij)etuti piu e piii volte mi dimostrarono die ve-

ramente le parti del cervello le (piali si Irovaiio in rclazione aiiatomica col

nervo die ])resiede alia visla esereitaiio sopra di lui una inlluenza iniporlanle.

A eoii'oborare niai;!j,iormcnte il niio assunlo esjioni^o in succinio dei I'atli

patoloujiei osservati nei conigli, nei caiii, iie'buoi, nei cavalli c nell'asJno.

A varii conigli nati da poclii gionii esportai la cornea dcU'ocdiio sinislio

vuotandolo eosi degli uniori. Dopo un anno furono esaminate le avvenute al-

terazioni. L'ocdiio sinistro, come pure I'orbila (Tav. 1\, lig. 1), erano alrolici,

nicntre sviluppalissimi erano 1' occliio c 1' orbita destra. Messo a nudo, il cranio

al lato sinistro nella pai-le postcriore e supeiiore si Irovo pin eniinente, e (piesto

stesso osservavasi anclie nell' emisi'ero ccrelirale corrispondentc. Trovossi pure

una diversita nolevole tra i due nervi ottici; il sinistro ridotto a niolta esilita,

il destro sviluppalo assai dietro 1' aja cpiadrala (Tav. IX, fig. 2) circondava il

peduncolo cei'ebrale ed a|)pianandosi si allargava sul lalamo otlico sinistro.

sulk- eniinenze genicolate c sulla superficie superiore (Idle eniineiize (piadri-

genicllc
(, Tav. I\ , fig. 1 , f,

ij , It ).

Acciecati da un ocdiio inolti cani lattanti , ed osservata dopo un ainio la

parte superiore del cranio ojiposta all' oceliio sano oH'riva un rialzo inaggiore

(Tav. I\, fig. 3, n), rialzo die osservavasi pine nell" emisi'ero cerebiale cor-

rispondenlc. Recisi gli emisferi cerebrali a livello del corpo calloso, c lollo an-

che questo in modo da scoprire la volta a tie pilastri, vidi il maiginc di quesia,

che nei bruti e assai grosso e tondeggiante, siedie si polrelibe consideiare come

la conlinuazionc del coriio d'Ammone, piii lialzato lungo il lato sinistro die
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noil al (leslro; e loglicmlo poi anclic la volla m' aeeorsi clic talc inegiiaglianza

dipi'iulova (lal niajigiorc sviluppo degli oggelli foiiloiiiiti ncl vcniiicolo lalcralc

siiiislro ill confronto di quelli del destro. Dei ijuali oggelli i piu ingrossati crano

inanilVsIainenlo il talamo ottieo col siio coipo gcnicolalo, cd il coipo siriato

(Tav. I\, lig. 4, a, b, c). Tra Ic cinincnzc quadiigcincllc supciioii non csi-

steva gran divcrsita; dcUe inferiori pcro la sinistra era piii sviluppala.

Anatomizzando il cervello di cavalli ciechi di an occhiojio potuto raccoglicre

jiarcccliic osscrvazioni, di una dclle qnali mi sci'\ ii per Iracciarc Ic ilg. c 7

(Iclla Tav. i\. II cervello aveva apparlcnuto ad un cavallo cieco deU'occhio

destro: in csso il nervo ollico deslro era molto csile, cinereo, gelalinoso, men-

tre r altro era grosso e biancliissimo. Alia superficie supcriore dell' aja quadrata

si vedeva una piecola porzione del nervo atrofieo scorrere diagonalmenle siil

iKMVo procedente dall' altro lato ed iminergersi a giiisa di cuneo nella sostanza

(li lui per riusciie alia parte opposta. Nella superficie inferiore dell' aja all' in-

conlro si scorgeva una slriscia bianca die Tatlraversava diagonalmente, e paii-

iiieiilc dirigevasi alia parte opposta. Sulla superficie supcriore dell' aja osservn-

iDiisi ancora inolle lilire le quali derivavano dal /uhcr rincroini e rccavansi

(iiieltamenle al cliiasma dal margine posteriore di qucsto all' auteriore dove si

insiuuavano in parte ncl nervo atrofieo. Al di dictro del cliiasma eravi il nervo

ollico siuistro di color cincrco sine al talamo, e il suo volume era maggiore di

quello del nervo die trovavasi a destra al dinanzi dell' aja. Vi era pur diile-

renza di grandezza Ira i due talami; il deslro era piii sviluppalo, come pure lo

crano il corpo g(>nicolato inferiore e le eminenze (luiidrigcmelle destre (Tav. I\,

fig. 6, a, b, c, fig. 7, c, d, e), non die la colonua midoUare lalcrale del pc-

duucolo deslro del cervello c 1' apparato fibrose eslcrno del talamo otlico die

si espande alle circonv'oluzioui posteriori siipeiioii.

Ouanlo aU'uomo, riferisco sollanlo il caso raccolto dal cadavere di una

giovine di 18 anni die all' etii di trc aniii, per un coipo di sasso ncll' occliio

siuistro vi aveva perdiilo la vista sieclie 1' oceliio ne divcnne atrofieo. II cranio

in corrispondenza della gobba parictale destra presenlava una depressione niani-

fcsla piu die allrove lungo il margiiie occi])ilaIe dcU' osso. La massa cerebrale

corrispoudeiite era pure depressa. Sezionato il cervello, si Irovo ingrossalo in

lutla reslensione il coipo striato sinistro in confronto del destro, sicchc luentre

questo col punlo della sua maggiore elevalezza dislava due linee dal setlo lucido,

r altro airiiicnutro, cioe il siuistro, appena nc era discoslo di mezza iinea.

Ouesto era poi andie piu albesccnte : il talamo ollico siuistro era del pari piu

sviluppalo; quasi nessuna dilferenza nelle eminenze quadrigcmelle. INclla sezionc

degli oggetli dei venlricoli si Irovo pure niaggior consistenza nc' sinislri. Dei
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nervi ollici, il sinislro, daH'occhio al chiasma, era cincrco ed aliofito; al di dietro

dcll'aja, il destro era |)iii piccolo del sinislro, ma iioii divcrso in colorilo.

Per foniprovare (jiiaiilo 1' inle^rila dei lalaini ollici e dei eorpi slriali iiillui-

sca suH'orgaiio della vista, riferisco due falli iiii|i()rlanli da riu- racnilli. IJn

iioiiio di U'lnpcranieiito sanguigno, deU'eta di GO aiini. iiii i;i(inio iiieiiire pran-

zava fii preso da iiii di'liciiiid da eui loslo si riclilte e presenle a se slesso ri-

spoiideva calej^oricaineiilc alio diinaiide die veiiivanj>,li iiidirizzale: tiilla la parle

destra del corpo era in uiio slato di parcsi cosi del seiiso eoine del molo: I'ociliio

destro ollriva piipiila dilatala immobile e la vista quasi del lutto penlula. Posto

a lello, ad oiila ili una cura |)r()iila <•(! atlivissima, i sintoini iiiorixisi si ai;!;ra-

varono, I' iiilelligenza aiido seeniaudo, dopo dodici ore I' infernio era perletta-

menle apoplelico con paralisi completa del senso e del moto in tutta la parte

destra del eorpo : moii nella (jiiarta gioriiata. Appena avvenuto I'accidcnte,

aveiido scoria la cecila dell' oecliio destro pronoslicai die lo siraxaso sanguigno

dove\a essere nel talaiiio oltico sinislro. iNella sezioiie si troNo cpiasi nessuna

injezione dclle meningi c della superlicic del cervello, poco siero nei ventiicoli,

ed inveee molto sangue slravasalo nello spessore del talamo sinislro.

tin mio aniico, die da cpialche giorno sofl'riva di dolore al eapo, fii collo dopo

il praiizo da uii colpo apoplelico, e benclie \i fosse paralisi comjilela a tulla la

parle destra del corpo e perfella amaurosi aU'occhio corrispondenle, la mciile

(!ra libera, non pero la fa^(^lla. Visse quattro giorni eonservando all'alto integie

le I'aeolla iiitellelluali, die apjiena si siiiarrirono iielle iillinie dodici ore di vita.

Alia sezione non si lro\6 raccolla di sangue lie di siero in nessuna parle ce-

rebrale, neppur injezione nei grossi c niinuli vasi. Si appaleso inveee iiii rani-

molliriieiito all' eniisfero sinislro e in parlicolar niodo nel lalanio oltico. .^ella

parle posteriore siijieriore delle circoiivoluzioiii eerebrali si lro\o pure nn raiii-

nioliinieiilo assai signilicanle, die venue riconosciuto da (piaiili si trovavano

presenli all' esanie del cadaverc, Ira i (|uali annovero il dolto mio eollega ed

amico prof. Plainer: il eonfi'onto delle parti aualoglie deH'allio eniisfero non

pernielleva di conservare alcun dubbio a (pieslo riguardo. Le eminenze (pia-

drigeuielle ed il ncrvo oltico erano nello stalo normale.

Uiassuniendo quanto dissi sull' originc del iier\ o oltico nellc Ire dassi di

animali, pesci, uecelli e nianiiniferi risulla provalo die:

I. INei pesci alia forniazione del nei\o oltico eoncorrc un poco il lobo

anleriore, inollo il lobo cavo, e Ira gli oggetli interni di questo il corpo sirialo

e I'eminenza solloposta.

2.° Negli uecelli il lobo e lalanio oltico, alcuni fasei librosi dell' eniisfero

die lungo il peduncolo vaiuio ad uiiirsi al talamo e quindi al iier\o otiico, piu

la lamina raggianle della parete interna dell' eniisfero cerebrale, lamina die co'
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suo faseio nervoso si inlorscca in parte al ncrvo ollico e in parte all' eslremo

esleino ilollo stosso talanio oltico.

3.° Nei niaminilVri le eminenze quadri^emelle ( specialmente le nates) il

talaino otiico, i fasci librosi dori\anti dalle circ(in\oluzioni eerebrali |)oslerioi'i,

non ehe dal tuber rincreuin e dalla soslanza delle pareli lateral! dell'infondi-

bolo del terzo ventiicolo.

Dalle cose lino ad ora esposte lluiscono alciine eonsiderazioni die meritano

(11 essere nolale.

Se ad nn uceello o ad un poppante appona nalo o poco dopo accada la

perdila d' ini occliio e viva poi fino a peifetlo sviUippo, esso presenta una

niaggiore elevalezza del cranio e del ccrvello dal late dell' occliio cicco. Si os-

seivi la fig. 20, Ta\ . N III, die rappresenta una testa di galliiia die io acciecai

deir ocdiio sinisiro nientrc ancora era pulcino di podii giorni: uccisa dopo un

anno, il cranio mi si presento un poco rialzalo alia sinistra parte, e cosi del ccr-

vello Irovai ])iii proniinenle reniisl'ero e il lobo ottico sinistro, come si scorge

nella fig. 2l,Tav.V[lI, e meglio ancora ncUa ng.22,rt,&,Tav.VIII. Lo stesso espe-

riiiieiilo fu eseguilo sojira aiiitre di pudii giorni die, giunte a peri'etto svilup-

po, prescntarono pure il cranio (Tav. VIII, fig. 24) piu proniinenle alia parte

sinistra, c cosi il relalivo einisf'ero cerebralc (Tav. VIII, (ig. 25, «). La figura

26 (superficie iuferiore dello stesso ccrvello) presenta un grande sviluppo del

nervo deslro, dell' emisfero e del lobo oltico sinisiro, nientrc diuiostra atro-

llco il nervo sinisiro cd il lobo otiico deslro. In scguito all' acciecamcnto del-

I'occhio sinisiro, eseguilo su molli conigli e cani lallanii cbe vennero poi sacri-

ficali dopo un anno, bo potulo rilevare una piu o uieiio palese variela di sviluppo

cranico c del ccrvello eorrispondente all' ocdiio superslile. La figura terza

della uona tavola ollie la parte sinistra del cranio di un cnue piu sviluppala

(Icll. o), couie lo era 1' emisfero cerebralc niassiuiaiiiente alia porzioiie posteriore

laterale. Gli oggetii intcrni si veggono nella figura <jnarla cbc diriiosira 1' au-

inento del corpo striato, del lalamo ottico sinistro, del suo corpo gcnicolato

esterno c delle eminenze bigeniine (Icll. n. It, e). La figura quinta fa conoscere

i caugiameuli del nervo otiico cosi al dinanzi come posteriormeule all' aja.

i\on si creda peio die negli uccelli si possa ripelerc il niaggior riaizo dell' c-

luisfcro cerebralc dall' aumcnto solo del lobo o talamo ottico; iiiollo si deve

eziandio alio sviluppo dell'apparato fibroso del talamo otiico die, congiungendosi

ai fasci midoUari del pcduucolo cerebralc, va ad espandcrsi nell' emisfero cere-

bralc, lanto piu die scmprc si c riscontrato dal lato dcH'occliio supei-slile uii mag-

giore sviluppo del talamo oltico e del corpo striato eorrispondente, corpi anibcdue

che debbonsi considerarc quali ceulri d' emaiiazionc dell' apparalo fibroso spct-

tante allc circonvoluzioui cerebrali, specialmente della parte posteriore.
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Del die se si vuole avcrc iiiia ilimoslraziono, si faccia ad un cervello d'uo-

iiio, (li cane, o di coiiii^lio iiii lai^lio loiigitiiiliiiale die divida in due parti

sinimelrii'lie il corixi calloso c cost ('oiitioiii siiio alia l)asc del eervello in ^lisa

(la scparare (jiiesto in due jjory.ioni et^nali. Ad Oi^uuiia di queste si rialzi la

parte conispoiidente del corpo calloso e della volla a tie pilastii, sieehe nc sia

iiiesso alio seoperlo 11 coutoriio eslerno del c'orpo sliiato, del talaino oltieo, e

della ea\ila (li^itale ; iiuli si stiisei eolla lama di un coUello sulla soslan/.a nii-

dollare al di fuori degli indicali martini c loslo si vedranno apparire dei fasci

nervosi considcrcvoli usccnli dai suddetti eor|)i; fasci die diramandosi si espan-

(iono Ncrso la perifeiia dei;li einisfeii eerebrali, qiiiiidi alle loro eirconviiluy.ioiii

.

e ([iielli tlel eoiitonio posleiiore del talamo ollico alle eireoiisoUi/iuni posteriori

superior!. Kd e appunlo per I' esisteiiza di tali fasei nervosi die si rendc ra-

liiione del feiiomeno piu sopia nolato, die una lesione andic lievc della pcrife-

ria di un eniisfero eerebrale, pm-ehe giunga ad interessarnc la soslanza librosa.

arreea costautenieute la ceeila dell'oediio opposto, o la cecila coniplela se la

stessa olFesa si faeeia ad ambo gli emisferi, senza die ne scgua perdo disor-

diue aleuno nelle altre funzioni eerebrali.

Dalle sovraesposle osservazioni diseende un'altra considerazione, ed e, elie una

parte del cervello coUocala andie alia base puo dar segno del suo maggiore

ingrandiniento alia superficie superiorc del cranio purche tale ingrandimento av-

senga nientre la niassa enccfaliea e aneora nel suo s^iIupj)o. Dii'atti aurnentan-

dosi, per esenipio, il lobo otlieo, il talamo non puo a nieno di eievarsi nd

oecupare uno spazio spellanle alia parte sovrapposta, e questa do\ra esserne

sospinla ollie i limiti normal! per modo, die vcnendo ad urlare conlro le lul-

tora cedevoli pareti del cranio, giungera mano mano ad alterarne la buona

forma, rompendone anehc la sinmielriea disposizione. Sicclie, se e giuslo il con-

sidcran; il cervello come un complesso di organi, e pero cosa incerlissima a de-

terminarsi il loro uumero, la sede di ciascuno, e la rispetliva fuuzione, e credo

die su (jueslo grave argomenlo siasi ben lungi dal poter teiiere un lingiiaggio

assoluto e decisivo. A niio avviso, lestano a farsi aneora studii piofondi siiU'or-

ganizzazione del cervello si dell'iiomo come dei bruti; e ([uesli si dovrebbero in-

slitiiire di preferenza teiKMulo dietio alio sviluppo e jx'rfezionamento delle sue

parti, alle relazioni di quelle coUe maiiifestazioiii delle diverse faeolla iutellettuali

c moiali. Infalti, insislendo negli studii anatomici, e speciabnente neH'csame

eomparativo del cervello; facenilo esperienzc accurate sopra animali viventi col-

r interessare le varie parli eneel'alidie, osservando diligenteiiiente cio ebe accade

dietio quesle, e teneiido coiito priiuipalmeiite dei varii easi patologici, si potrii

forse giungerc a cliiarirc alcuni dei inolti punti della fisiologia del cervello aneora

Vol. V. 49
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osciirissiini , o tanto piii sicuramcnte si ragiriungcra (|uesl() line, quanto piii sa-

remo scnipolosi c sevcii osservatori dci falli roitoralanieiite veduli cd iiidagali.

Dalle indagini instituitc intorno all' oiigine del ncrvo ollico, dollo quali ho

irso c'onio in qiiosto scrillo, risulla diinoslrato come csso, a (lilToronza dogli

allri iicivi cranit'i, an/.iclu"' avore uit' oiiginc iinica, si compoiiga di IWnv |)ro-

cedonli da punli diversi dclia iiiassa cncofaliea, dei cpiali i piu impoilaiili si

Irovano aiiclie coUocali inoilo liingi dairapcrlura ppi' ciii il ncrvo slesso e de-

stinalo ad uscire dal cranio, sicclic csso dcvc pcrcorrcrc un (ratio considcrcvoic

di qucsia cavila, lungo il ([iialc si mctlc in rapporlo con parccchi dcgli oggclli

costitiicnti la niassa ccrcbralc. Dal che polrebbesi per avvcntura argonicnlarc

che, Iraltandosi di un ncrvo dcstinalo ad aver tania parte nello svilnppo dd-

rintclligenza, a fornire tanti prcziosi nialeriali aU'cscrcizio di qiiesta sovra ogni

allra nobile facolla, ad esserc, come fu dctto, lo specciiio dell'anima, lu na-

tura lo abbia voluto niellcre in relazione con un gran numero degli organi per

cni rintclligenza stcssa si esercita. IN6 varrebbc forsc I'opporre die un allro

ncrvo, avcnte uu ollicio non nicno nobile cd imporlanle, qual'e il ncrvo acu-

slico, trae la sua origine da un trallo singolarmenle angusto del ccrvello, nien-

Irc ognun sa che in qucsto punio deli' origine deiracustico eonvengono appunto

le fibre proccdcnli dalle parti piii nobili dci ccntri ncrvosi, sicche esso raccoglie

ne'snoi hrevi liniili come in compcndio gli organi, ai quali e pin sireltainentc

legata la vita con lutte le sue svarialc attribuzioni. Ma, ommettendo i)iire tali

argomenlazioni, cio die non piio esser nicsso in dubbio si c, che quel inodo

di origine moltcplicc del ncrvo oltico rende ragione del renomeno osscrxato

eosi ncgli uccelli corne nei mammiferi, che cioe diciro 1' oiTesa di una parte

anche piccola e superficialc dell' cncefalo all' estrcmila anteriore e spcciahncnte

alia postcriore, al corpo sniato o al talanio oltico, si ha scmpre danneggiata la

\ista dell'occhio ojiposto, senza alcnn allro disordine del nioto, del senso, e

deir intelligcnza.

Le ricerchc sul ncrvo oltico mi dicdero nuovo motive di csaminarc attcnt;i-

nicntc la maniera con cui si diporlano i ncrvi otlici iid chiasma, vale a dire

come sncceda la riiinione dei due nervi. Si sa die taluni opinano che i ncrvi

ollici non facciano die applicarsi I' iirio all' allro; altri aminettono I' incrocic-

chiamento lotalc, die cioe quello del lalo dcstio passi al sinislro lalo dojxi il

diiasma. Molti allri, e soiio i piii,. ritengono die vi sia sollanto una dccussa-

zione parziale, un incrocicchiamento ddia inaggior parle delle libre, c precisa-

mente delle interne, die passino eosi ai lali opposti, mcntre le esterne fibre di

ciasciin ncrvo coulinuino il loro caniiiiino si'iiza pcnetrare ncll'aja, cd assecon-

dando solo la curva del lalo cstcrno del ncrvo.

Generalmente, nci pcsci i ncrvi otlici non fanno die sormonlarsi , riinancndo



OSSERVAZIONI SIL NERVO OTTICO. 387

iinili con fitio Icssiilo I'clliilinc. In alciini ivllili, come iicl Coluber viridiflavux

(Tav. 1\, liij. 10), tinscun iicno si divide in due fiisci, nno dt-i ([unli pnssa in

mezzo al loro lasciato dall' allro. Ncl ti-rvello dol cainalcoMle ( Tav. I.\, lij;. 1 I )

air iiiCDiilro si divide in piii fascetli, i qiiali si inlrecciaiio |)alescineiile eoi

fascelli dell' altro nervo senza inmiisehiarsi, come farebbcro Ic dita delle niani

incrociccliiate (Tav. 1\, fiii;. II, ti). Nci;li nccelli, come nel corvo. nei j;alli-

nacei , nei palnii|)edi, palesemenle si scorge la decussazionc e I' inticccio delle

libre destre coUe sinistra (Tav. IX, fig. li, 13 e 14). Questc osservazioni

vengono con\alidate dall' esame dei pezzi palologici laccolli dai gallinacei a

cui aveva acciocalo un oceliio.

Ouanlo riesce cbiaia la dccussazione tolale dei nn\i nei suddeiti animali.

altrellanlo dilTicile riesce resanic di (jueslo punio nei niammifeii c qnindi nel-

r uomo. Nelle opere di molli esiinii aulori noi liovianio la ligura rappresenta-

liva, con la (piale si dimoslra I' inciocicehiamcnio parziale delle libre interne di

ciascnn nervo, nientrc le eslerne scguono 1' andnmento primilivo diriiiendosi

air orbita corrispondente senza punto immiscliiarsi con le libre dell' altro.

Poiiendo altenzioiie ad una seric di preparazioni, mi sembra d'essermi potnio

accertarc che il niargine eslcrno dell' aja non sia cosliluito da porzione del

nervo che conlinua, bensi da fasci fibrosi in vario modo dirclli, laluni super-

liciali, allii profondi, in guisa pert) da non conlinuarc il margine esterno del

nervo. Infalti ho riseonlralo una tult' altra direzionc, per cui ho |)ensato di

traceiare le fig. lii c 10, Tav. I\. Dal die risullcrebbc die, giunto il nervo

otlico air aja, alcnni dei suoi fasci, specialmenle i profondi, I'altraversano dia-

gonalnienle e riescono al lato opposlo, gli altri iic decoriono il margine esterno.

ma presto o lardi s'avvolgono inlorno a lui, per poi finire anch'essi al lato op-

posto, c cos'i compiere tutti una perfetia decnssazioiie: inolire, bo veduto che dalle

due lamine latcrali dell' infondibolo del tcrzo ventricolo partono dei fasci midollari

die si espandono alia superficie superiore dell" aja dirigendosi dall' iiidietro al-

riiiiianzi, e cosi alia superlicie iiiferiorc dell' aja ho scorlo delle libre in senso

longitudinale che derivano dal tubei- cinereum. Le quali osservazioni anatomi-

dic favorirebbero pertanto I'opinione della complela dccussazione dei nervi

oltici anche neH'uomo, opinione sccondo la quale si reiide faeilmente ragionc

di un fenomciio patologico a lulli nolo, die dieiro un disordine cerebrale si

abbia soventi la cecita perletta di un occhio, rinianendo 1' altro perfettanientc

illeso,fenomeno cheresterebbe inesplicabile, ammessa la sola dccussazione parziale.

Sulla ricchezza e distribuzione de' \ asi nel chiasma e della partieolaiita di

slruttura dei nervi oltici, cosi innanzi di ginngere all'aja cpiadrala come dopo,

aon che della forma o della distribuzione delle grandi e piccole granulazioni

nervose, parleio in allra occasione.
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SPIEGAZIO.NE DELLE TAVOLE

Tavola Vlll.

Le figure dclla prima linea rapprcH-nlano il ccr^^cllo del hiccio

vedalo in diverse posizioni e sczioni.

1. Siiperlicic siipcriorc del cervello.

a iN'crvo oltico — b lobo antcriore — c liibcrcolcllo — (( lobo cavo — c cer-

vcllcllo.

2. Siipcrlicie inlerioro del cervello.

a Decussazione dei nervi ollici — corpo piluilario — c lobi infeiiori del cer-

vello — d midollo alliingalo,

3. Cervello vcdiito in prolilo.

II. Supcrfieie inferioic del cervello a ciii si e lollo raccavallameiilo dei neivi ollii-i.

n Colonne arcuale.

t). Siiperlicio siipcriorc del cervello con allonlanaiiieiilo dei lobi cavi onde vedere la

eoimuessiira, le radici siipcriori iiilcrnc dei nervi ollici cd i due tnbercolelli.

a (;oinmcssiira — 6 inconlro dei due fascelli nervosi componenii il nervo ollico

lobo cavo.

6. Dimosira i due liibercolelli e gli oggelti interni dei lobi cavi.

a Tubcrcolelli — 6 parete del lobo cavo — c corpo slrialo — (( lamina rag-

giala — e eminenze quadrigemelle.

7. Profdo dclla sezione verlicale del cervello.

a Si dimosira clie le eminenze quadrigemelle non sono cbe ripiegalure dclle

parcli dei lobi cavi.

CKKVELLO Dl TmCA.

Dalla (Igura 8.' alia 14." si rcippresenta il cervello delta tinea —
vediilo ill varie posi:ioni.

Fig.

8. Superficie superiore del cervello.

a Lobi anieriori — b lobi cavi — c ccrvellello — (/ appendice del cervellello

— e gamba del cervellello.

0. Cervello vedulo alia superficie inferiore.

a Incrociccliiainenlo dei nervi ollici — b corpo piluilario — c lobo inferiore e

reniforme — d lobo cavo — e midollo alUingalo.

10. Cervello veduto in profdo.

11. Sposlamenlo dei due lobi cavi onde vedere le radici superiori dei nervi ollici c

I'apparalo libroso fra loro inlerposlo.

12. Sezione dei lobi cavi cd oggelli conlenuli.

(I Conlorno della sezione — b cmincnza interna clie empie quasi lulla la cavila.
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15. I)iiiiOf.lia gli oj,'gclli ilfl IoIjo I'jno collooati sollo rcmincnza interna.

a Corpo sirialo — b coipiceiuolo spcllanlc al niT>o (itiico.

11. Prodlo (lilla si'zionc MMlicalc ilcl corvi'llo.

IK. CcTNC'llo (li lima die ila piocula fii ai'cit'cala all'occliio dctiro e dojio iin anno fii

analomizzalu.

» Aliolia del Idbo aiilciiore sinisiro — b alrcfia <li-l 1<j1)o (a\o — c alrclla del

neI^o c dellocrlilo d('slro.

in. Altro esoniphiro eonsiiiiilo.

(I Oecliio e ner\o olliio s\iluppali — b Kilo anletioic desiro sviltippalo

—

r, loLo

ea\o ed ogf-elli eoiilcniili niolto luoniineiali, iiicnirc v'e alrofia delloccliio

destio, del siio riei\(», del Mm arileriorc e lolio ra\o sinislro.

17. Allio ((iiii|ilaie (li lima die In da piecola aeciceala da iin oceliio, diiiiuslranlu

r allerazione awenula agli oggelli eonleimli iiel loho ea\o.

II l.oI)0 ea\() aliolien, i eiii oj-gelli inleirii .Mind aliiifid — b lului ea^o de>li(i

iiuilld s^illlppalo, elic eonliene il coipo hlrialo. il Idbo inlenio, c I'allro hi-

bereolelld paiinienle sviliippalu.

ly. Cervello di polio.

a Einisfero eerebrale — b lobo dlfalloiio — c iioiao ollieo — d Idbo ollieo.

19. Allonlananii nio dei due emisfeii cetelrali |)ei- diiiuisliare la laTiiiiia ragglala della

siipeilieie plana degli cniisfeii eerebrali.

II Lamina laggiala il di c«i pcduncolo neixoso si niiisee al nci^o ullico innanzi

elic ani\i all'aja, I'allra jiarle giia inloino alia gamba del (ei\elld e \a a

finire all'apiee anleriore del lalamo ollieo. '

s!0. Tesia di polio die aneor [udeino fii aceiecalo delloeeliio sinislro; dopo olio nie.si

denudalo il cranio si presenio piu rial/.alo alia paric sinistra e depresso alia

deslra.

f2l. Cer\ello dello sicsso ]iollo: 1' eniisfero cerclirale sinislro jiiii \(iluniinoso e spoi-

geiilc alia parle posleriore supciiore.

22. 1-0 slesso vediilo alia snperlieie infcriore.

(I Eniisfero sinislro piu s\iluppalo — b lobo ollieo pii'i grande, ennic pore il

ner^o piu grosso, meiiire il lobo ollieo opposto, non elic il siio iier\o, sono

alroli.-i.

25. (;er\ello dell'anilra.

2'i. 'I'esla di iin'aniira ehe poelii giurni do]id la iiasdla fii aeeieeala all'oeeliio sinislro;

dopo poelii mesi si Iiom'i loediio aliolleo, lislrella Idibila. E'oeeliid deslni

njollo s^iluppalo, il eianio alia jiarle superiore posleriore sinistra ingrandilo,

alia deslra depresso.

2S. II Eniisfero sinislro piu sviluppato.

:2(5. Snperlieie inferiore dello sUsso eei\elli) die diiiioslia 1' ingianiliiiieiilo niaggiorc

deir eniisfero sinislro — n del lobo ollieo e del iier\o eorris|iondenli! —
b alrolia del lobo e ner\o ollieo destro.
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Tavola IX.

Fig.

I. Ccrvello iM im coniglio a ciii da piocolo fci acciecalo I'oeoliio siiiislro. II corpo slria-

lo, il lalaino oUico. reminenza qiiadrigeini;lla sinistra corrispondeiili all' oc-

cliio destru si vedoni) pii'i sviliippali, c , f, (j . h. Viceversa le opposlc parli

(( . 6 , c , (I.

i. lU'gione inferiore dello sicsso cervullo ondo diiiiostrarc 1' alrolia di uii iieivo in cdo-

fronlo dt'll'allro (a, bj c, il).

3. Oanii) di iin cane die ancor lallanle fu aeciocalo dell'occliio siiiislro. Dopo im

anno il cranio si diinoslru pii'i rialzalo alia parte sinistra a.

4. Oggelli dello ca\ila cercbrali del snildetlo cane. Si vede che il corpo strialo. il la-

lanio oltico, il corpo genicolalo e le cininenzc bigeniine sinislrc sono piii pro-

nunciale, ed in ispccial niodo il contorno eslerno delta parte posteriore del

talanio ollioo. — a corpo strialo — h lalamo ottico — c corpo genicolalo.

5. Snperficie inferiore dello slesso cervello, ove si vede la tliversila di voliiine dei due

nervi si iiinan/.i I'aja che dopo (Oj b, c, it).

fi. Por/.ione di cervello di nii cavallo die da molti anni aveva perdnlo roceliio de-

stro. ^ervo ollico destro atrolico, il sinisiro sviliippalissinio. I'ra gli oggelli

dei ventricoli il lalanio ollico deslro pii'i pronunciato e piu sporgenle all' in-

dielro ft, cos'i le eiiiinenze bigeniine corrispondenli c.

7. Superlicie inferiore dello slesso cervello, ove si vede la grande diversila Ira i duo

nervi rispello al volume (« , b , c, (0, e come sia pronunciato il corpo geni-

colalo e.

8. Porzione di cervello di im vilello clie poclii giorni dopo la nascila per una ferila

all'occbio sinistra ne divenne cieco. Amniazzato dopo cinque mesi,dimoslr6 svi-

Uippati i lalauii olfallorio ed ollico sinislri, come pure le corrispondenli enii-

nenze bigeniine, a, b, c, d. nienlre le opposte parli erano alroliclie.

9. Diderenza dei due nervi [a, h , c, d) innanzi e dopo I'aja quadrala del suddello

vilello.

10. Cervello del Coluber liridipai-us che serve a diiiiostrarc die i due nervi otlici al

loro incontro all' aja presenlano una fendilura, per cui uno passa ndlallro

senza immiscliiarsi.

II. Porzione del cervello del camaleonlc , nel quale ogni nervo ollico all' incontro col-

I'allro si divide in tre fasci die con fenditure si intrecciano coi fasci deirallro

senza immiscliiarsi. Si intrecciano come fanno le dita di una niano con quelle

di un'altra n.

li. Cervello di c.orvo che diinostra la decussazione dei ner\i otlici.

[7>. Cervello d'anitra dimostranle la perfella decussazione dei ner\i otlici.

I'l. Decussazione dei nervi oltici nel polio.

IS. Superficie superiore dell' aja quadrata nell' uomo.

10. ,Aja quadrata veduta alia sua superlicie inferiore.
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BREVE DESCIAIZIONE AINATOMICA

DI UN VITELLO CICLOPE

Dl AI\DRE.\ YEllGA

I.otla neiraiJuna[i/..i del gioriio 8 mtirnt 1855

CON UNA TAYOLA.

Ll^e moslruosila per difello soiio forse Ic piii comuni, e Ira le inoslruosili

per difelto coinunissima l- la fusionc di due occlii in iiii solo delta sinflsopsia

da Brcchel, ciclocefaiki da GeolTroySainl-Hilairc, c cjc/opmdai inodcrni. Equiiidi

per se poco curioso il fallo anatomico clie sono per csporvi, ina come non si

danno due volli idenlici, cosi non liavvi fatto clic non prescnli Ic sue partico-

iarila, e vol vcdrclc clic queslo s'allonlana per piii d'un punto dajjii allri dclla

slessa categoria giii recall a pubblica nolizia.

II vilello clie c 1' oggello dclla prescnlc comnnicazionc, si calcoli) nalo

sclic giorni ollre 11 Icrmine di una normalc gravidanza (1). La madre era sem-

pre slala sana c pinguc, si era sgravata con facilila cd avea mandalo fuori

quel elic cliianiano letlo coDipuilo nel modo pii'i desiderabile. Ma il neonalo

ollre presenlarsi ciclope mancava di naso, aveva li arti anleriori inscrvjbili.

slor|)io Tuno e rigido Tallro, c di piii offriva (jua e la sul jjcIo (piallro o cin-

que uiacebic o pezze dclla larghezza dun lallero circa die figuravano quasi

del fraslagli di placenta. Era vivo, nia la sua niiscra vila a slcnlo pole |)rolun-

gare per ore sello e mezzo. Perocche apriva c cliiudcva la bocca e nicllcva

fuori la lingua, uia non avcndo il bcnelizio d'un'altra cavil.i, come e (piella

dellc narici, che comuuiclii eolla bocca c la supplisca allorclie cssa e iinpe-

dila, rcsjtirava con gran pena e non poleva popparc. Anzi clie muggire. si sa-

rebbe dcllo che belasse. Non si conobbc sc avcsse I'udilo, ma cerlo non avova

lie rdfallo ne la visla. L'occliio era netlo ma immobile scmpre. ed immobili

anclic Ic palpcbrc. Per il difello iiotalo degli arli anleriori non poleva eain-

minare, pure levavasi sul iroiuo |iosterioic e eercava di spingcre avanti il rcslo

slrisciandolo per terra.

(1) >'ac(iiie nel (]oinuiu: di (JdiIo Palladia, Uislrclto ili Paildiilu, Pro\imia ili Loili,

raiituimo del 1853.
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Limilando la niia ilcscrizione allc moslruosilu accuniulale nella Icstn, ruiiiea

p;iiii> d\c a me fii manilala di queslo vitcllo, esamincro qucsta parte prima

iiilera e poi lagliala in (iiiel modo e eon qucirordine elic venj^a a ricever luee

dalle ligurc unile al preseiite lavoro (I).

1." La lesla d discrelamcnlc svikippala, ma salla subilo alToeeliio la nuiii-

eanza delle nariei esleriori, I'infossamento e dirci quasi Talrolla della parle

iiK'diaua del imiso, e la sporj;enza al contrario della mascella infcriorc, la

i[uale eo'smii denli ineisivi sormoiila c eopre in parle il labbro snjieriore. In

^enerc, Uilla la mela deslra e aleun poco piii sviluppala che la sinistra, per

eni la niaseclla inferiore picga obliiiuamente a sinistra, e anelie la lingua pende

I'uor di bocea da quella parte. L'oeebio e manifeslamenlc unico, ma come

negli uomini eielopi la fusione dei due ocebi in uno non suolc irar seco quella

(lei velamenli palpebrali, cosi anclie qui la corlina palpcbrale superiore serba

nna disposizinnc ebe aecenncrebbe alia preesislenza di due palpebre. Non si

vide pero clie un museolo solo orbieolare, e aneh'esso imperfettamentc trae-

eiato (Fig. I.").

2.° Ineisi lungo la liiiea nicdiana i coniuni inlegumenti c rovescialili sui

due lali, si scopersero due nervi sopra ed inl'ra-orbitalif/a,i?> (Fig. 2."), c si

rieonobbc anlieipatamente ebe doppia doveva cssere la seconda branca del

(juinto nervo ccrebrale e dojqjio per eonseguenza il nervo slesso.

3.° Esportala da ciascun lalo una porzione dell'orbita per mcltere meglio

alio seoperto quella eavita c li oggelti in cssa contcnuli, m'accorsi di una

doppia gliiandola lagrimale normalmente colloeata alTesterno delTocebio slesso

c c. (Fig. 2."), e notai una spina ossea (Z discendente dalla volla deH'orbila

e picgata un po'a sinistra, ebe parvcmi altro indizio ebe originariamenle do-

vevano cssere stale due le orbile. II margine inferiore dcll'orbila era ncl suo

mezzo cosliluilo d'un lessulo earlilagineo-lcgamenioso, il quale raecbiudeva

una piccola eavita imbutiforme, colla parle allargala in alio c la slretta in

basso, senza aperture manifeste ne sopra ne soUo, c tappezzala inlernamcnte

da una specie di perioslio o di pericoudrio. Sulle prime sospettai ebe una tale

eavita fosse un rudimcnlo o un vcstigio della eavita dellc nariei, ma [loi mi

convinsi che risullava dalla unionc delle due fosse lagrimali.

1 museoli motori deH'occbio crano malagevoli a decifrarsi lanto per il nu-

mero come per la |)Osizione e direzione loro. Perocche sebbenc Tocebio fosse

(1) Lo parii rapprescnlale nelle figure 1 , 2 , 4 , K, fi o 7 sono ridolle a circa uii (piarlo

ilclla lorn graiulezza naturalc. Quelle invcce rapprcseulalc dalla Cgura 5 sono della giaii-

ili'zza iialuiale.
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unico, aveva inlorno quiisi laiili niuscoli conic sc fosse doppio. Per una ragione

facile ad itnaginarsi noii vidi nlemia liaccia dci iniiscoli rclli interni, ne m'ac-

corsi dell'csislcnza di quel die i velerinaii cliiamuno niuscolo basitare {grund-

miiskel dci Tedesclii). Bciisi crauo dislinlissiini due niuscoli rctii cslerni, due reiti

superiori e due relli inferiori. I due grandi ohliqui, cui naturaliiicntc niancava la

iroclea, erano riunili in un solo museolo naslrifoime. I due rctii siipeiiori vc-

dcvansi rapprcsenlati da due muscolclli iucrociantisi al di sopra deli'occliio c i

due piccoli ohliqui da due allri museoleUi incrociali al di sollo. >'el giudicare

e iiallezzare lulti quesli muscoli badai non solo alia posizione cd agli altac-

ehi, loro ma anclie alia provenienza dei filamcnli nerves! che in ciascuno di

cssi disli-ibuivansi. L'abbondanza poi e riucrocianicnto di lantc forze antago-

nislc mi spicgava come I'occhio nelle poclic ore campale dal vilello siasi

niantenuto in uno stalo dMmmobilita c d'incantanicnto.

Aprendo il globo deH'occhio, che era avvizzito c rugoso, trovai in mezzo

ad una polliglia nera, sur una slessa linea Irasversale, due corpi bianchicei

(Fig. 3."), bernoccoluli, di divcrso volume, avenli ciascuno una superficie con-

vessa a a c I'allra leggermente concava b b.

La consislenza e la tessitura di quesli due corpi, ollrc la loro posizione, fccc

che io riconosccssi nci medesimi le Icnli crislalline dei due occhi scanipate in

quell'animale al processo di fusione che unilico tulle le altre parli dclPorgano

visivo. II nervo ollico invecc di spiegarsi in membrana appena entrato nel-

Tocchio, conservava una forma cilindrica per circa due lincc, poi piegava da

un lato, non so se a destra o a sinistra, adercndo forteraenlc alia sclerotica

c alia coroidca.

Le anomalic Qn qui notate mi svegliarono il desiderio di vedcre come si

presentasse la massa encefalica, ove ogni anomalia dei sensi suole avere foii-

damento o legame. Levata pertanto la calolta e le meningi, verificai cio che

si 6 osservato in moiti animali ciclopi, I'asscnza lotale degli cmisferi ccrebrali

(Fig. 4.*). La cavila del cranio non era occupata che dalle cmincnze bigeminc

a a e dal cervellclto bb, le quali parli erano a dir vero assai sviluppate sc

non regolarissinie. Lo spazio poi che, come ben si comprende dal confronto

della figura 4." colla e.", dovea esistere specialmentc tra le emincnze bigeminc

e I'ossalura, era riempiuto da sicrosila.

Avendo rovesciatc le delte parti per csaminare anchc la base della massa

encefalica (Fig. 5."), trovai che non era meno notabilc Io sviluppo del nodo del

cervcllo, il quale mi sorprese eziandio per la nessuna lincadi domarcazionc tra

esso c il midollo allungalo, sicche qucsle due parli componcvano insicme un" uni-

co corpo ovoideo, che finiva bruscamente, ove corrisponderebbe in un cervcllo

Vol. V. 50
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normale la dccussazione delle piramidi aniciiori. A lendcre ancor maggiorc la

confusione, nessuna Iraccia appariva iiilorno a (lucslo corpo ovoideo ne delle

stcssc piramidi anteriori, ne delle olive, ne delle cniinenze resiiformi. llo pa-

rimcnli osscrvalo elic Ic eminenzc bigeminc finivano anleriormenle ed infe-

riormenle in un corpo cinereo, molliccio e subiolondo, chc si adallava ad una

infossatiira del cranio c dal quale useiva Punico iiervo ollico a. Dietro a que-

slo. da una lamina clie corrispondercbbe al pavimenlo del lerzo venlricolo in

nn ccrvcllo normalc, spieeavansi e dirigevansi, uno a deslra e I'altro a sini-

stra, i due nervi oeulo-molori b b. Piii indielro c all'esterno comparivano sollo

forma di due bianciii fill cc i nervi palelici. Dalle gambe del ccrvellello poi

sporgevano i due nervi trigcmini dd. Finalmente a maggiorc dislanza c verso

la linea mediana vedevansi sorgere dalla su|)erlicie eonvessa del node del cer-

vello Ic fibrillc componenli da eiascuu lalo il nervo oeulo-molore eslerno e e.

A tulli quesli nervi corrispondevano nella base del cranio (Fig. 6.°) i fori

d'uscila. Cosi nella parte postcriore di quella infossatiira, in cui iio dctto an-

niccbiarsi il bulbo antcriore-inferiore Icrminale delle eminenze bigemine, ap-

pariva il foro unico niediano per I'uscita del nervo otlico a , e a' suoi lali si

scorgevano qnaltro forcllini. due anleriori per I'uscila del Icrzo pajo bb, c due

posteriori per I'uscila del quarto ce, indi altri due all'infuori per I'uscita del

quinto dd, e finalmente piii verso il mezzo altri due per I'uscila del sesto ee.

1 quali nervi, essendomi io dato la briga di aecompagnarli per un certo tratto,

mi sono accerlato di una anomalia, che a priori avevo sospettata, nel trige-

mino e neiroculo-motore. Mancando questo vilello dell'apparato olfattorio e di

quelle parti cbe sono situate all'angolo interno deH'occhio, gli era perfetta-

inenle inutile il rarno oculo-nasalc del quinto pajo de' nervi cerebral! , e in fatti

un tal ramo non c^era, la dove erano manifesli il ramo sopraorbilale e il ramo

lagrimale. Evidente era la dislribuzione del tcrzo pajo cercbrale ai muscoli

relto-superiore, relto-inferiorc, c piccolo obliquo, ma mancando I'occhio del

niuscolo retto-inlerno dovea mancare, come mancava, del relativo filamento.

Quello che non mi parvc offrire alcuna irregolarita nel suo inodo di terminare

fu il seslo pajo de' nervi cervi-ccrebrali od oculo-motore esterno od abduttore

dell'occhio.

Finalmente, spogliato avendo con lunga macerazione il teschio delle parti

iiiolli, ho potuto sludiare anclic I'ossalura (Fig. 7.") e confrontaria con quella

d'un teschio appartencnte ad un vitcllo pur neonato ma non niostruoso. E da

questo studio risultarono i seguenti fatti:

I." La mascella inferiorc, invece d'essere prolungata e prominente, era tronca

per la mancanza complela delle ossa intermascellari. Nel ceniro di questo muso
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scliiaccialo vi er.i una grossa apolisi rivolla aHinsii, doiul'cra facile argomeri-

lair il poslo clic avrelibe iloviilo otciiparc il si'lto dt'llc narici (Fig.a." e 7.^

2." Manuavaiin pure le ossa nasali e il voiiiere e rclmoidc, per cui Ic ossa

inasccllari superioii veiuite a muluo cniilalto si crano eeinciilale insieme o

lion aveano lascialo alcuno spazio elie lainmentasse la caviu'i dellc naiiei ne f-li

anlii dlKnioid. Le dcllc ossa niaseellaii superioii eonlenevano eiascuno nella

loro f^rossezza ire deiiti bene sviluppali. i (piali anieriormenle reslavano sol-

lanlo di lirevissinio intervallo separali lia di loro per la notala mancanza delle

ossa inlermasccllari. Poslcrioniienle esse arlicolavansi colic ossa palaline. Ic

(luali divergendo infcriormonle 1" uno diill'iiltro per andare incontro ui processi

plerigoidei deH'osso sfenoide forniavaini conic un V ('apovollo. Superiornientc

|>oi si arlicohivano con due ossieini piani iinndrilaleri, i (|uali. mancando Tiu-

tcrmczvio delle ossa nasali. del vonierc e dell'osso ctmoidc, si crano insieme

inconlrati con sutura arnionica e circoscrivcvano un' unica cavilii niediaiia

(Fig. 7." aa), die apcrta in alto e allargala inferiormcnlc reslringcvasi in un ca-

nale ricurvanlesi airindietro e |>crdciitesi dopo un IragiUo di mezzo pollici-

circa in mezzo alPossalura. Siccomc dcirapi)aralo olfallorio qui non csisleva

alcuna iraccia. ed io avcva invecc Irovate normalmenlc sviluppalc le gliinn-

tliiic lagrimali, cosi non dubitai die quegli ossieini non fossero le cosi dette

ossa unguis o lagrimali, e quclla cavilii mediana la fossa per il sacco lagri-

iiiale, e quel canalclto il comloUo nasale^che per la mancanza della cavila delle

narici era rimaslo senza sviluppo e senza sfogo.

3." L'osso sfenoide non olTriva bene scavala la sella lurca. e mancava in-

leramente dell'aja quadrata dei nervi ollici c delle piceolc ali, per cui Ira il

corpo dello sfenoide e le ossa mascellari superiori rimaneva un'ampio inter-

vallo sfeno-mascdlarc (Fig. 7."?»), e il nervo oltico c il tcrzo. il quarto e il

sesto pajo dei nervi cerebrali e la prima branca del quinto dovevano uscire

dal cranio allravcrso a parti niolli senza passarc per i normali fori ossci.

Io non aggiungero, o Signori, alcuna osservazione ai gretti dellagli anaio-

niici die venni lin qui esponendo, perclie da un solo falto non si puo trarrc

alcun sodo corollario, c perche voi nieglio di me gia vedete a quali leorie esso

serva d'appoggio c a quali di confulazione.
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SE GLI ARABl DEL JIEDIO EVO ABBIVNO AVUTA OL'ALCIIE INFLUENZA

SUl PRIMOUDJ DELLA MODERNA LETTERATURA.

MEMORIA
Dl

ANDREA ZAMBELLI

Letia nc'Ilc aduiianze del giorol .28 giugno c 16 luglio i855.

N.lella precedcnte Mcmoria [i) io proponeva il quesito, se gli Arabi del medio

evo, i quali col proprio escmpio cceilarono e Spagnoli c Provcnzali a far vcrsi

edinsegnarono ad essiilenii, i tiloli, i modi poclici, Irasfusero in ioro anche lo

spirito, il sentimento, ie qualila dclla propria poesia? Quale influenza cbbero

in ci6, quale non v'ebbero? io diceva. Vediamo or dunque, fra quali conCni

sia rimaslo codcslo lor merilo*, vediamo quello clic i primi pocli moderni do-

vellero all' Oriente , e quello chc riconobbcro ancora dall' Occidente.

Io giu rimproverava que' dolli musulmani
,
percbe fra tanlc traduzioni dal

greco c dal latino non ne abbiano fatla una di lelterarie; e ne addussi le ra-

gioni. Pur, siccome non di rado gli svantaggi hanno il compenso di qualchc

vanlaggio, cosi anche in queslo proposito la slessa privazionc dei classici esempj

di Atene e di Roma non reslo senza frullo. Vero e bcnsi , chc quindi lo slilc

arabo non pole avere migliori proporzioni ncll'arte, anzi rimase con tutte le

sue eccessive metafore e figure, con tutto quello sfrenalo lusso di immagini

e di iperboli , tanto diverso dalla gastigatezza , dal puro c severo gusto dei

Greci e dei Latini; i quali, come dissi allrove, a noi stessi ne furono maestri.

Ma, d'allra parte, « la Ictteratura degli Arabi, dice Ginguene (2), conservo ap-

punto per queslo il suo caraltere originale ; le rimasero insieme coi difctli le

sue bellczzc", e in luogo di avcre una Ictteratura greca in caralteri arabi, come

a un di presso aveasene una in caralteri latini, si ebbe e si ha tuttavia una

Ictteratura propriamente e specialmentc araban.

(1) Vedi pag. 233.

(2) Hisloire titleraire d'llalie: premiere partie, ch. IV.

Vol. V. 51
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E di falto, i poeti del Lazio, per quanta sia I'altezza cui giunscro i prineipali

fra cssi, rilraggono pur sompre dai inodclli die loro olTriva rammirata e lanlo

studiala Grecia. Con diurna e con nolUirna mano volcva quel lor cclcbrc maestro

che se ne volgessero c rivolgessero i grcci escmplari. Otlimo consiglio al ecrto

per clii voglia scrivere in versi c in prosa con gastigata e tersa elcganza! Ma

gli iliustri imitatori del greco parnaso ne contrasscro a un tempo e 1' indole

e Ic tendcnze c, stare! per dire, le macchie. Tra i fiori d' una poesia incom-

parabile che sara letta c avuta in alto pregio finclie durcra negli uomini il

buon gusto, sensuale, come pur dissi altre volte (i), e I'amore che inspira gli

anlichi poeti, ignudo c lascivo al pari del figlio di Venerc di cui era 1' imma-

gine; e gli croi, cantati in que' poemi, anziche un dilicato c gentile costume,

per r ordinario ci riveiano anch'essi insicme col valore c con la stcssa pieta

un certo che di ruvido cd aspro. Tale appare I'iracondo e incsorabile Achille,

in cui trovava Orazio il tipo degli epici eroi \ tale il duro Ulisse : e in sino il

pio Enea, Peroe cantato dal piu amabil poeta dell' antiehita nel secolo piu ci-

vile di essa, non va esente neppur cgli da que' ruvidi ed aspri modi nell'ab-

bandono della sconsolala Didone c nella vendetta di Pallante: se talora si mo-

stra generoso e benigno , non lo c mai come un Rinaldo , come un Goffredo.

Per altra parte, gli Arabi del medio evo, i quali , contornie dimostrai nella pe-

uullima di queste Memoric, introdussero nella imbarbarita Europa i primi or-

dini di cavalleria che di gran lunga precedettero tulli gli altri, e insieme con

quelli le cavallcresche virtu non solo della prodezza e della perizia nell'armi,

ma inoltre della bonla in sino coi nemici c coi vinti , della gentilczza colic

donne, e d' un amore non mosso da volulla, eppure inconipatibilc col matri-

nionio, d'un amore fantastico e picno di artificii e di sottigliezze (2), ma lecito

c puro, in somma una specie di cullo mal noto agli Antichi (3), ne furono eziandio,

come provai nella della Memoria ed anchc nella susseguenlc, poeticamente inspi-

rali fin da quando erravano nel deserlo nativo; cd in Ispagna ne informarono le

menti , allora rozze e barbare , degli Europe!. Per quali moltiplici c indirettc

vie questo avvenisse , io lo esposi abbaslanza in quelle Mcmorie. « 11 soffio

delta poesia araba, dice Villemain (4), il profumo dell' Arabia giunse nel nostro

(1) Vedi pag. 2o5. Vedi anche Eniiliani-Giudici : Sloria ilella LvtU'ivltira JluUana,

T. I,p. 40.

(2) Casiri: Specimen Arabicm poesis. Bibliollieca Arabico-Hispana, Vol. 1, p. 84-

(5) Come lo chiania Gheranlini negli Ekmenli di poesia. Milano, 1845.

(4) Cours de litterature fraii^aisej Leron quatrieiue.
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Occidente; c I'cslro oiicntalc passo ira mezzo a mille giii e cirruili fino a que'

popoli clic, meiiilioiiali per noi, eiaiio (piasi sellentrionnli per gli Arabi •'. Co-

desto novello spirito, clie rcse piii poclico, piu suMinic Pamorc, piu nobili ed

umani gli eroi
,
piu gentile il risorlo paniaso , e fu pure il primo passo dclhi

risorta civilla; quesUi felice rivoiuzione letleraria, se mi e lecito cosi chiamaria,

passo in originc dall" Arabia in Ispagna, quindi in Provenza, (piindi iiegli allri

paesi dcir Europa. « L' eroismo e l' amore
, (|uivi dipinli e ceiebrali, non sou

quelli deli'anliea poesia classica (I)": dice Fauriel. Era quesla infalli una dellc

belle/.ze originali deli' araba lelteralura rieordale da Ginguene.

A dimoslrare maggiormenlc la (jual cosa valganmi ancor qui gli escmpi, tralti

dalle tre poesie spagnola, provenzale ed araba-, dell' ultima delle quali abbiamo

aulenticlie traduzioni. Vediamo, come le due prime o clie galanli e amorose,

o clie eneomiasliclic ed eroicbe fosscro , o novellc , o dialogbi e lenzoni , o

canli funcbri o poemi, sc non ncl guslo e nolle proprielii lellcrarie, certo ncl

sentimento, nello spirito, nel carallere cavallcresco, non che ne'materiali acces-

sorii, fosscro in cffclto una imitazione di anticlii arabi poeli. La materia del

canto, lo stile son quali il richiedcvano le diverse eredenzc, la divcrsa deri-

vazione del linguaggi c dei popoli, orientale 1' una , oceidcnlali le altrc due;

ma I'intimo scnso che ne traspare di mezzo alle stesse conlraricta nazionali,

religiose e guerrlerc, vi si mantiene a un di presso il medesimo in tutle c tre

ic poesie. Fra tutle e tre si trova uguale la qualitii dei sensi clie prcndono da

un impulso, da un tipo comune, per quanlo varic no siano poi netla varieta

dei paesi le assunte allitudini.

Senonehc dira qui laluno : e una talc araba influenza fu in ogni caso la

stessa? non piultosto con qualche eccczione, ed ora in tullo ora in jiarle, dove

piu dove meno? Come cbiaro si vede, materia complicata di ricerclie e discus-

sion! e questa; in cui il critico imparziale, menlre attribuiscc ad una lettera-

lura un merito, dee nel tempo islcsso ben distingucrne le varie parli. ed csa-

minare altentamente , fin dove giunse codeslo merito, fin dove non giunse.

Per quesla sola via si puo acquistar fede ncl difficile argomento; ed io la terrd

coll' appoggio di falli e di aulorita inconlrastabili.

Quell' amore o sentilo o immaginato, senza di cui pareva che un pocla spa-

gnolo provenzale di codcsta eta cavalleresca non Irovasse ne materia ne in-

spirazione poetica, ne tampoco potesse compor cosa la quale gradila fosse, fu

giii prima il tema obbligato dell'Arabo, sia ch'egli cantassc fra le dclizic della

(1) Dante et les oriyines de la lanfjue el dc la lilterature italienuej T. I, p. 280.
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eonquislala Andalusia o fra i nomadi del palrio deserto. Gli amori per le fan-

ciuUe, le spose, Ic sorelle dei signer! c dci principi, eclebrati nolle romanze

e nolle canzoni di Spagna e di Provonza, somiglian quell! clie ab anlico sen-

tivano i poet! arabi per le figlie dcgl! Scoicclii, dcgl! Emir! e dei Soldani, allc

quali proslavasi uu poctieo omaggio : cd anchc noil' anlica Arabia 1' eroe , il

guerrier valoroso, cantato da un poela , era un cavalicre, difensore dei deboli;

era !1 campione di una dama, al cu! servigio dedicava la propria vita; era in

soninia quale cc lo rappresenlano i poet! doUe allre due nazioni. Nel secolo

che precedeKe Maoniello e nel sussoguente, i quali, eomc ci informa Gustavo

Dugat, il traduttore del poeina di Antar (i), furono repoca classica dell'araba

poesia, si scorge tra mezzo alle natural! diversita di popol! e d! tempi divers!

il tipo primilivo di cio cbe divennero nellc eta posteriori gli ero! dei poet!

arabi, e ne' secoli duodeeimo e decinioterzo 1 cavalier!, i Irovator! dell'Europa

mcridionalo.

Diamo in fait! un breve sguardo alia piu antica poesia degli Spagnoli , a

quolla che 1! rappresonta cavallereschi, religiosi, guerrieri, al gia mentovalo

Romancero del Cid (2); il quale, come diss! nella precedenle Memoria, e una

serie di romanze, ed alle allre consimili, raccolle dal Sanchez. Sono tutlc an-

terior! al secolo decimoquinto e posterior! aU'undccimo o in quel torno; lutte

storiche o pastoral! o moresche; e in tulte Iraspare Timilazione araba. Igen-

tili lament! di Donna Urraca col Cid, che invece di lei avea sposala Climene,

la gentile risposla di lui, il lor puro e fantastico amore ; le lagnanze di Zaide

coUa bella Zaida che non vuol essere la sua sposa eppur I'ama ancora (3), ricor-

dano le lagrime del querulo e impaziente amanle di Salaheddin Safadita, che

poelo nel secolo oltavo dell' Era nostra e nel primo dell' Egira , riporlate dal

Casiri (4): quivi le golosie
,
quiv! i sospiri e gli amorosi tormenli ritraggono

da un lipo uguale, cioe da immaginal! e spiritual! affctli, quali, come a modello

d' un tal genere di poosie
,

gli espresse
,
per usare le parole istesse del dotto

Waronila, con facil vena e con affeltuoso e vivido stile 1' antico arabo poeta.

II medesimo Cid e un eroe che puo paragonarsi ad Anlar; il cu! poema, che

e del secolo settimo, composto anch' esse di altreltante slrofe, e del quale io

{i) V. Bevue de I'Orient, 111.' Serie, mars, 1855, p. 211.

(2) Tradotio da Pielro Monti, con prefazione e note. Milano, 1838.

(0) iNelle Iloiiianza moresche , di aulore anoniino, tradolte ancli' esse da Pietro Monti.

Milano, 1830.

(4) Bibliotheca Arabico-Hispana, T. 1, p. 125.
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Icssi la iraduzione di Uugal nel Giornalc Asialico di I'arigi (1), come dice Lamar-

tine (2), infiamma tullavia c colic dcscritle iiiipicse e coi canlati amori Ic iin-

magiiiazionl dcgli Arabi. lo pure non senza dilello lo Icssi; e facendo la dcbila

dilToiciiza da un gucrricro del descrto al Campmdor Casligliano, Irovai in qucslo

Ic virtu cavallcrcsclic di qucllo ; la difcsa dci dcboli, la gcnernsila coi ncniici

c coi vinti, il culto di una donna, a cui nc sono rivolli in ogni iiuprcsa, in ogiii

luogo i pensieri; sc non se forsc piu forluualo e il sccoudo con Climcne chc

non il primo colla conlrastala Ebla, pur da lui finalmcnlc sposala.

Bernardo di Vcntadorno amo la viscontcssa Adelaide, nioglic del suo sovrano,

d' un aniorc cavallercsco , c nc compose parccchie canzoni , dove Fauricl (3)

non sa qual sia maggiore, o il scnlimcnlo o la fantasia; ma tali crane al ccrto,

chc ne lampoco si comprende , se davvero cgli senlissc o s' immaginassc di

sentire; tanlo e lo squisilo artilicio di que' versi, die sono dci piii lodati dclla

lingua provenzale ! Lo stesso ci appare in quelli , con cui celebra la bcUczza

di Eleonora di Guienna, che fu regina di Francia e poi d' Inghillcrra, e la cui

memoria per verita non fu senza maceliia ; ma pur ritrosa e casta la di|)inge

il fanlaslico e innamorato poeta. Nelle quali poesie, clic appartengono al seeolo

duodecimo, o ch'egli dipinga la sua donna con vivaci siniilitudini e con ridcnti

colori, che se ne lagni e ne pianga la pcrdila, ricorda le cassidi del principe

Amralkeis, uno dci sette poemi che cbbcr 1' onore di cssere appesi al gran

leinpio di^lla Mecca, uno dei Moallakdt; Tautorc del (juale ora descrive i suoi

amori per una vergine, la piii bclla fra le belle, e quanto fece per essa; ora si

lagna dcllc perdule amanli, di Oneiza e di Fatima, con cui vissc giorni felici.

Talc ce lo riporta Guglielmo Jones (4). Vi trovai altrcsi una somiglianza di anio-

rose cure e lamenli colic eleganli slrofe dello Sceicco Ebn-Faredh, o, per dir me-

glio, di Omar Cglio diFaredh, tradolte e con tanla dollrina inlcrpretatc da Sacy (5);

la quale somiglianza e qui ancora maggiore, perehe codesto poeta, d'un'eta

posleriorc, lagnasi anch' egli con accrbo rammarico, non allrimenli che il tro-

valor provenzale, delle perfide accuse, onde furono e I'uno e lallro abbaadonati

(1) V. T. Xll, p. 453; T. Xlll, p. 376; T. XIV, p. 514.

(2) Foyaqe en Orient, Vol. II, p. 281.

(3) Ili.iloire c/f la poesie proKfucnte , T. II, ch. XVI. - Ne fa un cenno anche ncll' opera

posluuia Danle el les orifjiiies tie la langne el de la lilterature ilalienne.

(4) Traite de la poesie orienlale, e Poescos asiaticm Commcnlarii , p. 84.

(5) Chrestomnlhie .-/ralje, T. Ill, p. 122. Secoiide edition, 1827. Un altro poenia del

divano di EbnParedli e pure riporlato c tradotto in versi laliai da Guglielmo Jones: Poe-

seos asialicw Commentariij p. 92 c scg.
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dalle loro amanli. Ancora, ve la Iroval nc' canli popolari del descilo, re-

call in leggiadre rime francesi da Gustavo Diigat, le quali nclla castitii e gcn-

liiezza degii amorosi sensi non invidiano al cerlo quelle pur del Petrarca (1).

Le lodi di Anialdo Danicllo a parecchi croi del suo tempo soinigliano a un di

presso i pancgirici dclPArabo Abou'lala per quclli del suo, c del quali io dcbbo

la notizia al prcdcllo Jones (2), e piu ancora all' illustre Sacy (3)", dai commenti

del quale raccolsi, avere vissulo quel pocla nel nono secolo, c aver esso avulo

un gran nomc fra i lettcrati della Siria. Said, il suo protagonisla, pur celebrate

da Motenabbi, qucsto eroe elie tanle donne ama e tanti pcricoli affronta, 11

terror dei nemici e 1' amore di giovani donzelle , ricompare segnatamcnlc in

Lanccllotto del Lago, uno dei poemi di Anialdo, le cui guerriere e galanti av-

venturc furon si celebri nel medio cvo; ricompare parimente in Guglielmo di

Nevers die tanto fece per I'amorosa Flamenca (4). Quel coraggio congiunto alia

dclicatezza dei sensi, quell' essere a un tempo forniidabile in guerra e eaval-

Icresco amante e campionc d' una donna castamente amata, furono un tipo

poctico comune fra gli Arabi antichi c i trovatori, un tipo, che non si trova in

Giasone , in Achille, ne tampoco nel pio Enea. E il tipo della moderna poesia,

dl cui era questa 1' aurora.

Che anzi io diro cosa, la quale a primo aspetto polrebbe parere strana, ma

che pure e vera. I poeti provenzali, ad onta di quel loro earattere galante e

cavalleresco, onde salirono in si gran fania, partecipando pure anch'essi e nelle

opere e negli scritti alia scostumalezza del medio evo , non lascian talora di

esser corrotti e licenziosi ; il quale brutlo contrasto fra il dilicato spirito della

cavalleria e il depravato costume non si trova nelle arabe poesie, fors'anche

perchc, come accennai nella penultima Memoria, a differenza del trovalore di

Spagna e di Provenza, piii amante della realta nei cantati amori, il poligamo

jioeta oricntale, infastidito di essa, preferiva di spaziare tra i poetici idealismi

d'un mondo immaginario, con affetti appunlo piii cavallereschi, perche erano

piu ideali e fantastici. Comunque siasi, fatto sta, che gli Arabi nelle scritture

loro si accostarono maggiormente a quel tipo cavalleresco, pur creato da essi,

c non sempre dai Provenzali a quel ragguaglio imitato. Lo stesso non puo dirsi

dei poeti persiani.

(1) Journal y/slaliqtie^ T. XVI, p. 529.

(2) Ibidem, p. 384.

(3) Chrexloriiathie Aiabe, T. Ill, p. 81.

(4) V. Raynouard: Choix des poesks originates des Troubadours.
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Ma la crilica imparzialc iion piio fare clic non avvcrla ad un tPinpo un'allra

(lilTercnza tra Paraba poesia c qiiclla iloi Irovalori, onilc. per verilii, iic lianno

quesli il vantaggio. Come diniostrai iiolla prcccdenlc Memoria , i Provcnzali,

clio iniilarono gli Arabi nci liloli allcgorici di alcuni racconli c trallati morali,

rilongono allrosi nci loro sciilli parocchie Iraccic di quel gusto orieiilalc pel

ligurato liiiguaggio, il (piale fii |)roprio non solo dell" Arabo , nia c dell" India

e degli Ebrei c di quanli scrissero in quelle regioni, cui Irojjpo aninia c scalda

rai'dcutc clima: gusto non di rado ccecssivo, e non pure no' lor poelici coni-

ponimenti. si bene nclle prose ed anclic nolle piii severe fra esse. Ma qui Tiuiita-

zione non si conformo all'originale quanlo eredettcro alcuni (!)• Assai piu i)arco

nso ne fccero i Iclterali delP Oceidcnle cbc non quelli dell' Orienle ; 1 quail

scmbia non si stanchino mai di alTastcllar nictaforc sopra mctaforc, a tal tcr-

niine elic ricscc sazievole a noi cio che pare ad essi Icggiadro e squisito. La

quale divcrsitii di gusto e di propriela Icllerarie derivo non solo dal diverse

clima e dalle diverse derivazioni del linguaggi c dei popoli, ricordale di sopra;

ma eziandio, e maggiormenlc, da un' altra cagione , di cui pur feci piii volte

parola. I dotli niusulmani
,
per un sovcrchio affcllo alia propria lellcratura

,

in paragonc della quale stimavano poca e vil cosa ogni allra poesia, ogni allra

eloquenza , non si curarono di tradurre ne un poela , ne un oratore , ne uno

storico della classica anticliila; sicclie , come anclic dissi , rimascro privi di

quel preziosi codici, greci e lalini, I'atlenlo studio dei quali ne avrebbc potuto

temperare lo stile con migliori proporzioni nell'arte, dirigcrne gli intelletti nella

ricerca del vero e del bello, e regolarnc le azioni private e le pubbliclic cogli

cscmpj e coi prccetli dei due piu civili e saggi popoli del mondo antico;

men fortunati dei letlerati occidenlali, cbc, mentre coU'imitazione dcgli Arabi

inlrodusscro nellc poesie loro quello spirito cavalleresco, il quale o non si trova

nial si Irova ne' poeti di Alene e del Lazio, scansarono Timpcrfctto gusto di

quelli coH'imitare la forma esterna, il gastigato e severo stile di quesli, i cui

divini csemplari furono conscrvali ad essi dalle indcfesse cure e dalla diligcnza

dei monaci. L' amore , le virtii cavalleresche, pur dagli Arabi apprese, appar-

vero quindi nella nostra poesia ancor piii caste e piii belle a misura clic ([uci

primi poeti del nostro parnaso allontanaronsi dalla sorgentc orientalc: piii nei

Provcnzali che negli Spagnoli
,

piii ncgli Italian! che in quelli , di cui quest!

aveano non perlanto seguila ne' primi lor passi la traccia. Ma quel senlimcnto,

(1) E fra quesli il SisDiondl.
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ma qiiello spirito cavalleresco , onde la modcrna pocsia vennc ad acquislare

una qualila propria e piii nobilc chc non avessc Tanlica, e il quale col tempo

fu perfezionato dal Cristianesimo , allorche
, dopo 1' ignoranza del medio evo

,

nc fu conosciuta , soeoiulo chc dissi altrovc , la civile c Iclleraria inilucnza

,

conformc anche dinioslrai (1), vciuic introdotlo in Europa dagli Arabi assai

prima che sorgcssero i cavallcreschi ordini crisliani, e cclebralo ab anlico dal-

I'araba pocsia, la quale nc fu prima maeslra agli spagnoli e provenzali poeli.

lo credo di avernc coi falli, con autorila inconlraverlibili e cogli alleiiali esempj

prodollc sifTalte prove in mezzo , che oramai superfluo sarebbe il rilornarc

sulle mie orme.

Ne tampoco io posse atlribuire ai Musulmani un' influenza esclusiva sulle

satire moderne. Con quelle di Gezir c dell'Hamasa, le quali, secondo ci informa

il Giornale Asialico, furono in ogni tempo considerate dagli Arabi come le piu

notabili di quanle ne otfra la loro antica letteratura (2), e con quelle del celcbre

Fcrdusi contro il sullano Mahmud , il Gaznevide, lanto lodate da Jones che ne

riporla parecchi brani (3) pieni di vivaci ed amare inveltive, ticne per avven-

tura una specie di analogia la satirica e fiera sferza di Pictro d'AIvernia e di

Pictro Cardinal
,

gia mentovati , e da cui non discorda il catalano Bergnadan

ne quel Bcltrame del Bornio, guerriero e poeta (4). Pure, ne per questo oserci

affermare che le satire arabe e persiane promovessero esse le satire provenzali

e che nc fossero il solo tipo, il solo esempio. Ne ebbero di piu argute e mor-

daci i Latini ; anzi , a dir vero
,
qualunque collo popolo ne ebbe

,
perche fra

qualunquc popolo si vidcro pur Iroppo i tristi esempj della prepotenza, della

corruzionc, della vilta, della perfidia, i quali dovevano suscitare la bile gene-

rosa di qualche poeta , la cui fantasia vi trovasse un intatto campo. Domino

bensi nei poeti satirici e dell' Arabia e della Provenza un cotale spirito caval-

leresco che lor delle un peculiare caratterc. Forse in cio i primi servirono di

qualche modello ai secondi •, ne il codardo Amarah , ne lo sleale e prepolente

Mahmud differiscono gran fatto dai degeneri cavalieri e dai violenti feudalarj,

contro i quali, o per mire private o a difesa dell'umanita c deH'ordin soeiale,

insorgeva la poetica ira dei trovatori. Ma,' generalmente parlando, ogni satira

(1) Vedipag. 147.

(2) Freytag ha fatia una Iraduzione latina deW Hamdsa j Hamdsce Carminaj lodala dal

Journal Asialiquc, Juillet, 1848.

(o) V. Traite sur la poesie orieiitalej p. 280. Idem: PoUseos asialicw Cummentaiiij p. 389

c seguenli.

(4) V. Fauriel: IlUtoire de la poesie pvovencale , T. II, p. 170 et suivantes.
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t naturalmenlc ins|)iiata ila circoslanzc atluali clic Ic danno originc od aliinpiilo:

cssa viene a for[r.r.re una viva pillura dci coslumi , dcgli usi c doi disordiiii

d'un'cli, d'un pa^se, a narrarc i quali raro e clic discciida la gravilii istorica;

per clii sappia diffalcarne i solili occcssi c fame la debila lara, diviene una

istiulliva nariazione di cio die la sloria non uarra. Cio Irovarouo ueirilamasa

i dolli compilalori del Giornale Asintico; cio Irova Fauriel nei salirici provcn-

zali. Per conseguenza, in quanlo conccrne le satire, gli Arabi non dcllero alcun

notabile impulso alia inoderria letteralura.

Rispello alio novclle , convien distingucre fra quelle clie tali si dcnominano

oggidi e sono racconli di falli storici o alterali o (Inli , e fra gli apologhi pro-

priamente dclli, Ic favolc c le parabolc, in cui o s'introdueano animali a

parlare, o si parli per simililudine. Abbondano di qucsle le operc c leggicrc e

gravi degli Arabi
,
com' io dissi nella |)reccdenle Memoria i e alcunc di esse

furono ancbe IradoUe in latino o in provcnzalc, conforme pure acccnnai. Pro-

prio era I'apologo non solo delTArabia, ma di tuttc le nazioni orienlali; pro-

pria di esse tutlc la parabola, di cui abbiamo si spessi csen)|)j nelle medcsimc

noslrc sacre Scrillurc. Le favole dell'indiano Bidpay o Pilpay, atlribuite da

Silvestro de Sacy ad un antico bramino, e tradolte dagli Arabi, i (|uali se le

appropriarono (I); quelle di Lokman, I'Esopo arabo, se pure non c lo slesso

Frigio Esopo, come crcdono il Maracci (2) e rHerbelot (3), ma, comunque siasi,

lodalo dal Corano, per la somma sapienza, c quindi appunto chiamato dagli

Arabi il Sapiente; le parabolc, ondc anclie Maomctlo voile non di rado adom-

brarc nella sua Legge il proprio pensiero o la sua prelesa inspirazione divina:

c Ic tanle allrc die dielro a un tale cscmpio usarono i Calilli Omar e Ali, I'c-

miro Noman, il luogolcnenle di Moavia, e 1' Arabo siciliano Ibn Zafcr, il cui

Solvan Concliiglia miracolosa fu dal gia ricordato Amari Iradollo e com-

mentalo; ci offrono tulle una prova del coslanle uso die avcano gli Orienlali

di dcllarc per la bocca di animali filosoQchc e politiclie scnlenze, e, come

dice lo stesso Ibn Zafer, « di dar lore maggior vita, rapprcscnlandole con

favolose immagini « (4). Qual maraviglia? Secondavano esse il genio di quc'po-

poli, tanto avvezzi al parlar liguralo c allcgorico; ed accordavansi con la na-

turale rilenutczza c col misticismo o di despoli o di schiavi o di religiose

(ll V. Viardot: Hisloire des Arabes el des Mores d'Espacjne: T. II, pag. 118.

(2) ItffiilaHu Akorani: T. II, pag. S44-45.

(5) BililioUieriiie Oricntale: pag. B16. V. anc'he llammer-Purgstall : LUeraturgescliiclilc

der Araber. Erstcr Band: p. 2.

(4j V. Note alia Prefazione dell'Aulore: pag. 217 e seg.

Vol. V. 52
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doltrinc. Ma Ira per qucsla c per atlrc ragioni io credo clie ne favole ne pa-

rabolo nuisulmanc abbiano comunicato alia moderna Ictleralura uno spirito

novcllo, una spccialc qualila. Gran copia dclle prime banno bensi c Spagnoli

c Fraucesi e Tedescbi e Italiani ed allri-, ma qucsli componimenli, sc talora

rivclano una traccia oricntale, in gran parte ancora sono imilazioni dei Greci

c dei Lalini, cbe anch'essi bevellcro per mezzo del Frigio Esopo a qucUa orien-

tal fonte gcncrale, anticbissima, dove furono gli stessi Arabi anzi intluili che

inlluenli. Oitrc di cbe, come si scorgc in quelle di Iriarte, di La Fontaine, di

Lcssing, del Roberti, del Bertola c di altretlali, il loro scopo era piutloslo let-

lerario cbe filosofico. Piii alte cose, piii alte verita voUero raffigurare con ani-

malcsco linguaggio I'Aulore, qualcb'egli fosse, della Batracomiomachia , fra gli

Anticbi, il Romanzo della Volpe nel medio cvo, e ne' tempi moderni gli Ani-

mali pnrlanti del Casti. Vi si Irova, in effello, il vezzo orientale, accennato di

sopra. Ma ncl primo di codesli favolosi poemi, la pin parte dei critici non

iscorge che una piacevolc parodia omerica, ovvero una satira argula con cui

si intcse sferzare que'lanti poetaslri, cbe, povcri d'invcnzionc, inetti a crcarsi

uno stile proprio, si faeevano belli dei panni d'Omero alia peggio (1): il Ro-

manzo della Volpe, non cbe sia di orientale stanipa, e un tcssuto di niateriali

diversi, in cui, come abbiamo dagli Editori della Sloria letleraria di Francia {2),

e Tedeschi e Inglesi e Francesi seltentrionali e meridional! pretendono avervi

avuta principale o esclusiva parte; onde si puo conchiudere che, quali piu quali

meno, ve Tcbbero tutti infatti: e nel poema del Casti si trova, non il serio

disegno di politici avverlimenti, come ebbero per uso gli arabi Icgisti e Califii,

si bene una giocosa satira de'suoi tempi, il cui tipo ci forse attinse dall'in-

diano Bidpay. In somma, codeslo genero di (inzionc, con cui, come dice I'o-

rienlale Ibn Zafer (3), I'ingegno umano si schiude le porle della cognizione dei

fatli e delle deduzioni, codcsta mistica eloquenza che di politici e filosofici

argomenti per mezzo di apologhi e di parabole seriamente ragiona, bencbe

non mancasse ne'primordj calalani e provcnzali cbi per la riverenza e la sim-

patia a tutto cio che arabo era ne tradusse gli ammirati esempj , conformc

anchc dissi, non pare che prendessc stabile piedc nell'Oecidente. Lo stesso

Romanzo della Volpe, citato di sopra, quello intorno a cui tanto si csercito

in ogni scnso Peslro poetico del medio evo, secondo che dicono i preallcgali

(1) V. Zoncada: Corso di Lelteiatmn Classica, Parte Prima.

(2) T. XXII, pag. 889.

^5) Sokan el Mold ^ tradotto daU'Amari; ed. Le Monnier, pag. 222.
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Editor!, « fu pur lasciato cadcrc dal campo della popsia popolarc vivento in

qucllo dell'cnidizionc Iclleraria per non csservi ormai pii'i the un oggclto di

storica curiositii (Ij ". Gia lo dissi, c qui giova ripelerio. U parlare per mezzo

di melaforc c di allegoric, clic lanto piace agli Orientali, noii si confa col ge-

nio dci popoii dcirOcuidciUe. Piii a questi giova il proprio favellare, il franco

ed apcrto linguaggio che da allc cose civili e polilichc il vcro lor nome, non

uno clic solo per via di immagini le rappresenli c adombri. Se laluno il fece,

lo indusse, anziche un maluro consiglio, il bizzarro umorc d'una giocosa o

iraconda fantasia. Nc Macliiavclli, ne Montesquieu sarebbero stali per niun patto

disposli a parlar di politica colle parabola o cogli apologhi di Noman e di Moha-

nicd Ibn Zafer.

Ma tull'allro e dcllc novellc. Qui appar vcramenle il tipo arabo, die a noi

vennc per mezzo degli Spagnoli e dci Provenzali c poi dei Trouvitres francesi,

e che carlo non aveano gli scrittori di Grecia e di Roma, lo gia ricordai le no-

vcUe di Al Schancari e di Alhabarat, gli Ammaestramenli d'un padre al figliuo-

lo, il racconto del Re e dei Setle Savj j, ed allri, in cui Andres, Sismondi c

Fauriel Irovano altrellante fonti del novellar dei moderni; di quel vccclii aned-

doti, misti di false a di vcro, i quali, nel medio evo, in difello di ogni altro

passatempo, rallegravano le vcglie delle corti, dei caslcUi feudali ed anche

deile private famiglie, come al dir di Casiri, avvaniva gia parimente tra gli

Arabi; di quci provenzali e francesi racconli, onda lolsero pur tanto c il prin-

cipe Don Giovanni Manuel nel suo Conte Liieanor e i primi nostri novellieri e

la Regina di Navarra e la Fontaine. Ma la maggior prova di quanto asserisco

risulta singolarmente dalle Mille ed una Nolle, tradotle e ormai rese popolari

in quasi lutte le lingue d'Europa, c delle quali il dolto Hammer ha dimostrala

rantichila (2). In codestc amorose avventure. in codesti cavalieri crranti, nellc

trasformazioni, nci mostruosi animali, ne' giganti anlropofaglii, nelle niaPie

onde un negromante crea con una parola palagi incantati o trasporta ([ualcuno

a grand! distanze, na! genj che dispongono di tutle le maraviglie dell'arte e

della natura, e in altrettali fantastichc narrazioni di cui tanto abbondano Ic

Novelle arabe, a che io pur ebbi la pazienza di loggerc a di confronlarc colic

noslrc, trovai il germe, il modello non pure di paracchi Fabliaux e di parac-

chie novella ilaliane, ma eziandio di parecchie bizzarre invenzioni dci nostri

poemi cavalleraschi ,' sagnatamenle del Morgante Maggiore c delP Orlando

(1) Hisloirc litlcraire de France, T. XXil, pag. 890.

(2) Literatwgeschiclitc dcr .4raber , Erster Band, Vorrede, p. 47, 48.
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Furioso. Non nego, che quelle delle fate e delle slreghe, le quali vi figurano pur

tanio coi loro occulli ariificj, siano pur venule dal Nord. Lc ricorda I'Edda;

no son picni i ronianzi del Ciclo normanno: ma lc arabe fanlasic venncro a

nolizia dei pojjoli del mczzogiorno europco assai prima clic non quelle recaleci

dalle conquisle normanne', c le precedent! o franche o gotichc erano rozze e

barbare lulte a lal lermine da non avere alcana altratliva. Ollre dl clie, lo

slesso soprannalurale normanno, dl che furono impress! alcuni poem! dei

TrouvereSj non era, come ben dice Sismondi (J), « pcrvenulo a quel grado di

eleganza che avcano le finzioni del Mezzodi. Non vi sono, egli soggiunge, quelle

splcndide creazioni, lc quali ad un tempo abbagliano e allettano, creazioni

sorte dagli appassionati e ardenti ingegni mcridionali c oricnlali, anziclie dal

cupo carattcrc gcrmanico c scandinavo. » - " La magia e la strcgoneria dei no-

slri poemi, dice in un altro luogo il medesimo aulore (2), lia un carattere orien-

lalc, tolto dalle novelle arabe, trasmesse ai Latini per la loro mescolanza cogli

Oriental!. Que'gcnj, alleali delle fate, que' mistcriosi anelli, quelle fantasie,

sempre accompagnate col gusto delle arti e de! piaceri, ritraggono da codeste

novelle «. lo slesso infatti, leggendo gli amori, le corlesie, le audac! imprcse

cantate da! poeti della cavalleria, d! cui abbonda la nostra Ictteralura, ne ri-

cordava soventc di somiglianti, gia lelti nelle HJille ed una Nolle. E veramente,

non si e gia dimostralo, come, non dal freddo cielo del setlenlrione, ma dalla

fervida e vivace Arabia provenne la cavalleria del medio evo co'suo! gentili

e magnanimi sensi? e come quindi ne provenisse insieme il primo impulse

poetico cavalleresco? Quindi anche ne provennero i consenzienti acccssorj, i

maghi, le slreghe, i genj , le fate, queste fantastiche potenze, onde tanto si

abbelli la poesia francese e I'italiana: potenze pur nate nelle nordiche fanta-

sie, ma che, per allellare e commuovere, ebbcro mestieri della scuola meri-

dionale, come anche alTcrma Sismondi. II qual genere di Ictteralura, che lanto

piacque e place lullavia in ogni moderna lingua, ebbe sulle favole greche e

latinc un tale vantaggio, che, mentre sono ogginiai caduti in dimenticanza

I'Asino d'oro d'Apulejo e le Metamorfosi di Ovidio, moltc edizioni ancor si

fanno delle oriental! novelle, le quali ancora ricordano ad ogni classe di per-

sone la gloria degl! Abassid! e i piii prosper! tempi dell'Islamismo.

Non mcno che coi fantastic! e piacevoli racconl! Irasfusero gli Arab! il loro

poclico e cavalleresco spirito nella Ictteralura occidentale col mezzo dei

(1) /Jlli-rnlure da Midi de I'Euiope, T. I, pag. 288.

(2) Jbidciitj pag. 71, 72. Pensa lo slesso Gingucne. V. Hist. Lillir. d'llalie, T. 1, cii. IV.
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dialoglii tcnzoni o conlose elic dir si voglinno, la cui soniiglianza a quelle dei

Provenzali io diinoslrai iiella preccdenlc Mcmoria coi lesli , rlfcrili dal Casiri

c da lliimberl, confronlali ad altri iiguall di trovalori, c colle consenzienli

auloiilii di Villeniaiii e di Fauricl. Che anzi fu questo il prccipuo niodo, onde

Tainore, cantato dai poeli modcrni, prese una fornia, una ([ualiia dilTerenle

da quclla degli anliclii. 1 varj casi, Ic livalita , Ic viecndc di codesto amore,

die puro, spiriluale e cavalkMcseo era, e, diri) anclic, piii imniaginalo die

vero, piu supposlo e aitiliciale die elTellivanicnlc senlilo, si scorgono evidenli

negli scanibiati epigramnii delT impuzienlc e querulo amanle Salalieddin e

dd IcUerato Tageddin, in forma di domanda c risposla , c nelle Questioni dim
nmante, a cui risponde il pocta Asmaii, riporlali quelli dal Casiri (1), (piesle

da Humbert (2): anlico lema ddl' Arabia , al quale consuonano le lenzoni di

Alberto c di Pielro , di Pistoleta e d' una Dama , di Lanfraneo Cigala e di Gu-

glielma di Rosers , di Rajnoldo e di Magret , raccolte da Raynouard. Di somi-

glianti ne compose anclic il cclebrc Sorddlo. Erano qucsili, problemi amorosi,

cavallereschi e Iclterarj ad un tempo, nclla soluzione dei quali consisteva la

gaja scienza; erano il Iratteninienlo e I'ambila virlii delle pocticlie arabe as-

scmblcc , e delle Corti iV amore del medio evo ; erano componimenli , in cui,

come dice Fauriel (3), ^ due pocti soslencvano due conlraric sentenze sopra

una questione qualunque, ma scgnalamcnle di galanlcria; un cerlame proposlo

ed accellato, una specie di duello, un combattimento poelico in campo cliiuso,

il quale aveva le sue regole, le sue condizioni, i suoi giudici anclresso; una

giostra, un tornco, in somnia la migliore occasione di far pubblica e solenne

inoslra di valore pontico e di estemporaneo talcnlo ». E qui soggiunge Taulo-

rcvolc scrittore , alle coscienziose parole del quale io soglio prcslare inliera

fede: « gli Arabi, cosi quelli di Spagna come gli allri lulti, sono il solo popolo

anlico, nolla cui poesia io trovi esscre stale in uso cotali disfide •'; e segue a

dire >' trovarsi per avvenlura in loro una fantasia piu vivace, una piu pronta

c mollcpllce quantita di rincalzate e di rimandi ehe non nei Provenzali islessi;

c clic dei due poelici avversarj quegli era dicliiaralo villorioso, il quale fosse

piu presto e con piii leggiadre rime improvvise riuscilo a buon line (4) ". Anche

Ginguene, mentre afferma egli pure, avere i trovalori di Provenza lolle dagli

(1) BihliDllieca ^/rabico-Hispana, T. 1!, p. 12G.

(2) Anlholuijk Arabe, p. 41.

(3) Hist, de la iHwsic promtrale, T. Ill, p. 536.

(4) Ibidem J p. 337.
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Arab! le tenzoni o comballimenli poelici, in cui que' popoli ingegnosi aggira-

vaiisi con tutle Ic riccrche dell' arte c con luUc Ic finczze della lingua inlorno

a (lilicati argomcnti di galanlcria c di filosofia , confessa, che " se i pocli di

Provenza imitaron sovenlc il brio e la grazia dci loro inodclli , talvolla allrcsi

uscirono dalla scgnala Iraccia con grossolane loUe cd ingiurie (1) ". Tanlo c

vero che quesli crano la copia e quclli 1' originale, c che la civilla dei primi

supcrava d' assai quella dci sccondi ! Ma , comunquc siasi , furono anch' ossi

ncir cla loro in gran prcgio avuti , c con infinito dilcUo udili da chiunquc

avesse fiore di gentilezza. Vcro e pure, che un silTaUo uso, al ccssare dei Iro-

valori provenzali, quando sorse sopra la loro un'allra poesia, vcnne poi nicno

a poco a poco , c solo rimasc in quelli improvvisalori , oggimai slremali an-

ch' essi da pill matura civilta , i quali con bisticci e con arguzic soglion lalora

provcrbiarsi ne' pubblici rilrovi c Irallenere le accorse brigalc. Ma la vieta

usanza, che fra gli antichi Arabi e fra i Irovalori del medio evo nobilissima

era, talche non sdegnava esser giudice del certame un eniiro, un soldano, un

principc , una dama d' alto alTare , se decadde col tempo , lascio nondimeno

profondi vestigj nella poesia spagnola, francese e italiana, infondcndo ne" poe-

tic! racconti e ne' cantati amori quello spirito di cavalleresca galanlcria, quelle

solligliezze artificiose, que' dilicati e gentili sensi, quella metafisica amorosa,

come la chiama Ginguenc, la quale era ignota agli antichi poeti della Grecia

e di Roma. In cid si raccoglie gran parte deH'impulso al tutlo nuovo, che, come

dice Sismondi , dcttero gli Arabi del medio evo alia lelteralura curopea.

Proseguendo la cominciala indagine, se e dove c come gli Arabi abbiano

avuta qualche influenza sui primordj della moderna letleratura, I'ordine delle

materie mi conduce a parlare dei canti funebri e delle elegie; le quali non

dilleriscono in altro dalle odi o canzoni, se non che a quesie si convengono

tutli i sentimenli e tulti gli affetti, e quelle si compiacciono per lo piu nolle

idee melancoliche, tetre c compassionevoli (2). Natural cosa era dunque, che

i Irovatori di Spagna e di Provenza, i quali imitarono i poeti d'Arabia nelle pri-

me , li imilassero anche nelle seconde , trasfondendovi lo spirito cavalleresco,

ond'erano animate le lugubri strofe del modello orientale. lo gia non diro, che

quesie possano pareggiarsi ai greci e lalini csemplari. Nulla uguaglia Teleganza

dci lamenli di Achille sull'estinlo Patroclo, delle donne d'llio sull'ucciso Ellorc,

(1) Hisfoiie litleraire d'llalie, Cli. V, Sect. II.

(2j Y. Gberardini, Elemcnli di poesia j p. 67.
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(liEvandroc di Enca sul cailavcrc ili Pallanl(!;nc In arahe (|ucrimonie, sovrab-

Loiulanti al solito di mclaforc e di figure, polrcbbero lampoco soslcnere il para-

gonc dcilc ornate clegic di Ovidio, di quelle si gasligalc e terse di Tibullo e di

Propcrzio c delia colcbrc Ode di Orazio in morte di Qiiintilio Varo. Ma, d'aitra

parte, credo anclie di j)Oter dire, ciie quell' amore spiriluale e fanlastico, anzi

radinalo e artificiale, c quelle idee c quelle virlii eavallercsche, le quali, come gia

si vide, non si trovano nclla poesia greca e latina, cziandio sc sia promossa dai

irasporti d'un'anima agitata e mcsta, si trovano eosi in questo conic in altri

arabi poenii, e chc in cssi,non altriinenti che nci treni cbraici, pure esuberanli

di ligurali concetti, si trova peravventura in maggior eopia ed evidenza quell'af-

fello ehe si diffondc in lullo il componinicnto, quella fantasia rapita in un solo

pensiero, quella passionc in somma, la quale non sa solTermarsi a tener con-

siglio coH'intelletto c solo adopera lo sponlaneo linguaggio chc nalura le in-

spira (1). Esaminiamone, secondo il consuelo stile, i relativi esempj-, c si vegga,

che nc dicano gli intelligenti, e come fossero quelli imitati dai Provcnzali.

Nc somminislrano alcuni le pocsie dell'//a?na50 (2), tradolle da Jones, da

Humbert, da Freytag, di cui si fece un cenno nellc precedenti Memorie, e dellc

quali ci da un'estesa nolizia il celcbrc Hammer nclla sua Sloria dclla Letlc-

ralura araba (3). Sono al cerlo dclle piii rcpulalc dagli scrittori arabi e dai

nostri orientalisti, sc bene non manchino dei soliti orientali cccessi, onde

anche non nc rimangono pienamente soddisfatti altri aulorevoli critici.

Eeco infatti, come vi si dcplora la morte d'un guerricro, del valoroso c li-

berale Maani, che mori combattendo pel CalifTo Meruan, F ultimo degli Ommiadi

di Siria. E una breve elegia, riferita da Jones (4), e da lui motto lodala. " Vc-

nitc, aniici, vcnite alia tomba di Maani, e dite: possano le nubi del mattino

inalTiarli di frequcnti pioggie. tomba di Maani, lu chc non eri dapprima che

una fossa, come sei divcnuta la dimora della liberalita, di quella liberalita la

quale riempieva di se la terra e i mari? Si: lu la ricevesti nel tuo seno. La

memoria del giovine Maani vivc dopo di lui, non altrimenti che i prali si ve-

stono di novella vcrdura poiche furono irrigati da un chiaro rusccllo. Ma,

ohinie, Maani e morto; la liberalita c scomparsa dalla terra; il bel fiore della

gcnerbsita fu spietatamente reciso «. Dolci e leggiadri pajono a Jones questi

versi., i quali non forniseono di piacerc a critici piu severi. Ma suU'eroe, che

(1) V. Gtierardlni, Elemenli di poesia, p. 67.

(2) Cioc: Raccolla di pocini avabi.

[o) T. I, p. 19.

(4) Tiaile du la pnesie orientate. Idem: Poescoi asialicw CommenlarU, p. 513.
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verso il sangue per la Casa di Ommcya, rifcriscc Ilumberl (1) un allro func-

bre canto, eavalo anch' esso daWI/amdsa^ e in ciii risallano ancor piii Ic ca-

vallcresi'hc doli del capilano arabo. " Egli, dice il suo poela e forse, come

pare, il Califlo istesso die allre volte lo avea celebrate con le sue rime; egli

airultima sua partita ci lasci6 nel pianto, in una nieslizia inconsolabilc; egli,

pel cui mezzo le tribu di Nezar rovesciavano le barriere nemiclie^ egli, il piii

segnalalo fra i gencrosi; egli che vedeva in tutti la sua propria famiglia, che

solo portava i pcsi di tutti; egli il cui unico tcsoro era una santita esemplarc,

alia quale dovette la sua gloria e i ricevuti onori, c le cui ricchezze gia non

consistevano in oro ed argcnto, ma in spade taglienti, in maglie o corazze,

in flessibili e solidc lancie indianc; il piu valoroso di quanli cntravano in

battaglia; il piii pronto ncllc mosse, il piii fernio nel sostcncre I'incontro del-

rinimico. Alia sua morte dense tenebre copersero I'lrack; Damasco ne senti

una fiera scossa; si spezzo la colonna che erane I'appoggio; annicntati rinia-

scro il territorio di Teama c quelle di Najd; il dolore e la costernazione si

distescro su quelle provincie che per lo addietro, mentr'egli era vivo, alza-

vano orgogliosamente la fronte ». Questa elegia, da me in coinpcndio tradotla,

non va esenle neppur essa da intemperanze e ampollosita oriental!; ma la se-

vera eritica, se non vi trova le grandi bcllezze die vi risplendono agli occhi

di Humbert, ne tampoco pu6 esserne a! tutto schiva. Wigliore e qncst'altra,

pur riferita da Humbert (2), dove il valoroso e gentile figlio di Tharif e pianto

dalla propria sorcUa, da una giovinetta che nel fiore degli anni niostravasi

eapace dei piu dilicati e nobili sensi. " SuUe vctle del Nehaki, sulla cima dl

un monte, il quale innalza la sua testa al di sopra di altri monti, una tomba

pcrcuote gli sguardi. Onore, gloria, maesta, valore dell'croe, prudenza del

saggio, tutto giace racchiuso in codesta lomba. Foresta di Kabur, ache quella

corona di foglie sulla tua fronte? quasi tu fossi insensibile alia morte del liglio

di Tharif, di quel giovine principe, il quale non conosceva allro tcsoro che

la piela, le lancie e le spade, e un destrier vigoroso, avvezzo a prccipitarsi

in mezzo alle scliicre nemiche. Amico, compagno fedele della liberalita, la

libcralita si compiaceva di seguirlo e di non abbandonarlo giammai: niorto

lui, essa ricusa divenire la compagna di un altro. Ah! la tua perdita, o figlio

di Tharif, ci e piii sensibile che nol sarebbc quella della nostra eta giovanile;

noi darenimo per riseattarti i piii superbi dei nostri neri cavalli. Fino al giorno,

(1) //lUhologle /irabe, p. US. Egli cila \' ITamasa di SchiiUens.

(2) Antliologie Avabe, p. 89.
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in ciii cadde, cgli noii ccsso un istanlc di essere il terror dci ncmici c

Tasilo dci dcboli ".

Or clic dircmo di qucstc elegie chc io leltcralmcnlc Iraduco? Caso singolarcl

Jones (1) irova tulla la maesla dclla poesia in qiieila die piange la morlc di

Maani; Humbert in proposilo dell' ultra, pur fatla sullo stesso argomenlo, af-

ferina clie rispicnde di grandi bellezze, e ciie (jueslo splendorc appare in gc-

nere nelle funebri c mclancoliche pocsie degli Arabi (2). Ginguene (3), per Io

eonlrario, rcputa la prima un componimenlo di falso gusto, contrario alia na-

tura, il quale era iguoto agli anticlii c lungamentc infcltu Io stile modcrno.

Piu sopra pero, coscicnzioso come fu scmpre, avea pur dctto egli slesso:

.« avcre avula gli Arabi una maniera di poesia, a eui li rende atlissimi la na-

turale disposizione dellc loro fantasic, cioc la poesia funebre, in eui ora con

distici ora eon poemelli celehrano le persone elie loro erano care o qualclie

illustre personaggio; e cita, eomc di buona lega, un distico che egli cava dalla

Bibliotcca orienlalc di Herbclol: « Domandavanmi gli amiei miei, sc io, per

conlortarmi, andassi mai a visitare la tomba dclla mia arnica; ed io risposi:

ha essa dunquc altra tomba clie il niio cuorc? «. E per la veritii, la terza delle

elegie, da mc riportatc, quclla di colei che in si affettuose e leggiadrc rime

depiora la morlc del fralello, merilercbbc anch'cssa qualche lode del grande

islorieo dclla nostra letlcratura: la merilerebbcro eziandio alcuni dei canli

popolari o Maouals^ tradotti da Dugat (4), e gli elegiaei concclti di amanii,

riferiti dal citato Humbert, i quali spirano tutti una dolce, amorosa e morale

mestizia: antiche elegie degli Arabi, erranti nel palrio deserto: e, sc mi e con-

cesso di registrarne una, che io pur lessi, ma non mi ricordo in qual libro,

degna di uguale encomio mi parrebbe ancora quest' allra: « Dopo molli e molli

anni di assenza io ritornai gia vecehio nel luogo nalio. Dove sono, csclamai,

gli amici della mia gioventii? E I'eco rispondea: dove sono? ".

Che direm dunquc, ripclo, di quesle arabe nenie, quali Jones appunto Ic

chiama? Rispettando rautorevolc sentenza di Ginguene, e pur non volcndo

privare di ogni lode, cosi in questa come nelle allre parti, I'araba poesia di

eui abbiamo c la notizia e gli cncomj da dottissimi oricnlalisti, dircmo chc

veramcnte nulla puo paragonarsi alle classiche eleganze di Grecia e di Roma,

(1) V. Traili ec, p. 27G.

(2) Jnllwlnriie (irabu, p. 121.

(3) Ilht. litteraire d'/talie. Premiere Parlie, cl). IV.

(4) Vedi Journal .'IsiatiqitCj T. .\VI
, p. 352 el suiv.*
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Ic quali, o che eroiche o die amoroso o clic elegiache siano, daranno in ogni

cla un vivo diletlo a chiunque le legga. Dircmo allresi, chc cerlo parecchi di

quc'funcbri cant! oricnlali tengono qua c la dcll'cccessivo e del Ironfio; il quale

pur Iroppo rimase in alcunc poesic spagnolc, finche non le purgo la scuola clas-

sica in secoli migliori; e in minor parte rimase nei Irovalori di Provcnza; i

quali si accostarono maggiormente alle purgale e nitide forme dei classici greci c

latini chc a quelle alquanlo infette dell' Arabia, ma non si che non nc ritenessero

qucllo spirilo cavalleresco, onde sono imprcsse le arabe poesie che quel pre-

cursor! delle moderne lellere tolsero ad imitare.

Cosi tra gli altri le imita in effcUo Bellrame del Bornio, gia ricordalo al-

Irove , nel lamentarc la perdita dell' amico principe, del quale avea troppo

suscilala la giovanile ambizione, di quell' Enrico d'lnghillerra, cui diede, come

dice Dante, « i ma' conforti ».

« Se lutte le angosce c i mali di questo seeolo tristo fossero insicme rac-

colli, scmbrerebbcro leggiera cosa in paragone della mortc del giovane prin-

cipe inglese, la cui perdita affligge il merito e I'onore, e cuopre d' un oscuro

velo il mondo, privato d'ogni gioja e pien di collera e di trislezza.

" Turbati e dolenti sono rimasti i cortesi soldati e i trovalori e gli avve-

nenti giullarij ebbcro essi nella morle una mortale nemica; perche essa toglie

loro il giovinc re, verso del quale i piii generosi serabravano avari. Giammai,

credctelo, non saranno abbaslanza ne le lagrime, ne la mestizia per un si

gran male.

" Crudel morte, sorgente di afflizioni, tu puoi vanlarti, tu che hai tolto dal

mondo il miglior cavaliere che fosse mai. Non era merito che in lui non si

trovasse; e quanto sarebbe meglio eh'egli avesse vissuto piuttostoche tanti in-

vidiosi, i quali non apportano ai valorosi altro che danno e travaglio.

" In questo seeolo vile e pieno di turbolenze nulla v' ha che non si rivolga

in pianto. Voi vedrele ogni di valer meno di quello che passo. Specchisi cia-

scuno nel giovine re inglese che fu al mondo il piii prode di tutli i prodi. Ora

c parlilo il suo gentil cuore amantc, e rimanc per noi lo sconforto c la tri-

slezza. »

Or chi non scorge in questa clegia la imitazione araba? chi non vede in

codesto eroe, valoroso e liberale, cortcse e prode ad un tempo, un altro Maani,

un altro figlio di Tharif? Anche Villemain vi trova, se non una compiuta imi-

tazione, certo qualcosa che la somiglia (l); e ne riporta egli stesso quei brani

(1) V. Li-cons dc Litter, fraiigaise: Lefon IV.



SUI PRIMORDJ DELLA MODERNA LETTERATLRA. iV-i

clic io tradussi per dimostrnre die cosi gli arabi come i provcnzali pocli sa-

peano dalle frivole e satirichc pocsic soUevarsi lulora a giavi c teneri sensi,

cd essere eoinmovenli e sublimi. La quale aulorila io conlrappoiigo a quella

di Ginguene, chc mi parve Iroppo severe colic cicgie delPArabia, sebbenc an-

ciregli noil neglii qiicllo cirio dico; cio6, ehc di mezzo a quel cuiniilo di me-

tafore c figure, ond' e plena T araba poesia, Iraspare Io spirilo eavallerescoj il

quale imitalo dai trovatori, sebbenc non iperbolici ne melaforici a quel segno,

conlribui a rivestirc d'un novello caralterc la poesia moderna (1).

Le idee cavallercsehc nei funebri encomj d'un dofunto croe, il cavalleresco

ainorc che spirano i versi elegiaci d'un amanlc, Uovansi del pari e nolle ne-

nie dell'arabo deserto e nelle romanzc die pianscro la morle del Cid e i duri

casi dcgii Infanli di Lara, e nei pocti di Provenza , ed anche, per provenzale

rillcsso, Ira mezzo a tania classica cleganza, ncllc slesse rime del Petrarca in

morle di Madonna Laura. Quelle idee, quell'amore non ci vennero al cerlo dal

greco c dal latino parnaso, da cui pure lantc allre pocliche bcUezze ci ven-

nero. « 11 valor gcneroso, il valore disinleressalo, il (juale eonibalte perlagiu-

stizia e la dcbolczza; I'amore scevro da scnsualita, pieiio di dilicalezza c d'en-

lusiasmo, prineipio d' ogni onore e d'ogni virlii', non son proprj die della ca-

valleria e della poesia cavallcrcsca; la quale, pel nuovo spirilo chc presc,

divenne una nuova poesia: » dice Fauriel nell'ullima e piii coscicnziosa dellc

sue opcre (2).

In generale, da quanlo si disse e in quesla e nellc prcccdcnli Memorie, mi

pare si possa ragionevolmeiilc dcdurrc, che, se andrebbc erralo chi volesse

concedcre in lale proposilo agli Arabi ogni influenza, sarcbbe pure in errorc

clii presumcsse di non Irovarvene alciina. Come si dimoslro, cssi inlrodussero

Io spirilo cavalleresco Ira i popoli europei; cssi una corrispondcnlc poesia: la

quale dovca pure ricevcrvi una favorcvolc aecoglicnza •, pcrclic ((uo' dilicali

sensi di generosila e di genlilczza, quel pure c fanlaslico aniorc, ridolli a i)ro-

fcssione obbligala, c in vario, ma sempre piaccvole metro, scrilli e canlati,

Irovavano una nalurale corrispondcnza, una simpatia in ogni cuorc che cor-

tese ed umano fosse. Per cio appunto fecero facile prcsa in Ispagna, in Pro-

venza ed altrovc. Trovaronvi altrc lingue, allre forme lellerarie, allre credcnzc,

allre idee, che erano quali moderne
,

quali un avanzo di anlica, scadula ci-

vilta, rimaslo come a prova di essa, un avanzo, direi quasi, delle prischc coni-

pagini di invecchiati municipj , il quale ne impediva la dislruzione: elemciiti

(1) V. Ilhtoire tilleraire d'llalie^ T. I, rli. IV.

(2,1 V. Daule el Ics origiiws di: la lanijtte ei de la Ullerature iVa/ieiiiie, T. I, p. 280.
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tiiiii. ill loro naliira, assai propcnsi c alTini ad ogni libcralc e genlilc costume,

nci quali codcsto novcllo spirilo cavalloresco pole agevolmcnle incorporarsi

c identificarsi. E quindi veiincro due notabili conscgucnze: Tuna; clic (luclla

nalurale simpalia e que' cousenlanei cIcmeiUi contribuirono come causa sccon-

dante c couiplcliva a promuovere c perfczionarc ii suddcllo spirilo, con piii

appropriate forme c colori rcttorici, coila cooperazione di un culto , il quale,

oitre ali'csscre il solo verace, e pur qucllo clic ad ogni riforma e letleraria e

civile, ad ogni niiglioramenlo, ad ogni progrcsso niirabilmenlc si presta, e con

quanlo aneor rimaneva dell' anlico scnno greco c latino. L'allra conseguenza

si fu, die codcslc cause cooperalrici, vcslcndo il nienlovato cavalloresco spi-

rilo di forme cd idee propric, gli dcUcro una silfalta nazionalc apparcnza da

far col tempo credere indigena una pianta slraniera, come avvcnne di molle

naturali piante, le quali, benclie ab antico ci sian venule dall'orienle, prcscro

nel noslro acconcio terreno si facil radice die alia fine si credcltero native di

esso. Cosi pure le delta della greca cpopea, die tanlo abbellirono il lalino par-

naso, nc veslirono a tal Icrminc il colore c le fogge da sembrarc , come ben

dice Creuzer (1), non piu del c dee dclla Grecia, ma italici c romani.

Ma, siccome non percio si vuol negar mcrilo e gratiludinc a clii il primo in-

trodusse nel noslro suolo quelle piante, quel frutti, originarii di loyanle , e

che feeero Ira noi si bella prova; siccome non percio negava Orazio alia Gre-

cia il vanlo di avere dirozzato 1' agreste Lazio coll' educarlo alle sue mitolo-

giclic e poeticbe arti; cosi ne anche per que' seguiti effelli si puo contendere al-

r influenza araba il pregio di aver trasfuso nella occidenlale lelteratura uno

spirilo che prima non v'era, e che poi tanlo la ingcnlili e adorno. L' arabo

Oriente introdussevi cio che I'Occidente con piii forbito stile, con morale nii-

gliore e con niaggior scnno seppe perfezionare. Quella fu causa originaria; se-

condante e compleliva quesla.

Ma di tullo cio avremo aneor piii estese dimostrazioni nel seguilo di queste

Mcmorie; il cui lungo lema oramai mi conduce a trattare della questione mag-

giorcj cioe, del poemi cavallercschi c della origine loro.

(1> V. Religions dc I'^iUiquile: ouvrage refondu par Guigneaud; Livre V et VI.



INTORNO ALLA MEMORIA DI ABEL:

SUR UNE PROPRIETE GENER/VLE fJUiNE CLASSE TRES-ETENDLE

DE FONCTIONS TRA>SCENDAMES {')

STUDIO
DI GASPARE MALNARUI

Letto neir adunauza del giorno 26 luglio 18SS.

I,ll cclebre Teorcma di Abel , clie stabilisce una proprieta caraltcristica di una

estcsa classe di liascendenti ali^cbriclic, discende da allro ti'orcnia pin pcueiale.

L'analisi colla quale il giande gcomelra deterniina il minor nuinoro possibile

di Irascendenli, da cui altri della stessa specie esscnzialnu-nle dipendono, scmbra

che possa venire in parte seniplificata e che ne emerga altra condizionc. Cid e

(juanto mi studio diehiararc in qucslc pochc pagine. Ma il Teorcma di Abel

ani|>liato conduce a gcneralizzare mollc importanti doduzioni nolalc dai geo-

melri , ed a stabilire una vicendevole dipendenza fra trascendenti di divcrsi

moduli : come spero di peter dimostrare ne! seguito del presenle lavoro.

1
." Indico con E[x) , F[x) due funzioni intcrc rispelto ad x, e suppongo

die , rcse csplieite la parte intera e la parte fralta del quoto ^]—| , sia

'
-^ + ^'' + 1^)Jg = .4ox"+^
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una ladice della cquazione E{x) = , niullipla secondo un numcro ?« , siip-

poniamo
E{x) = [x - a)"' E„,[x)

B,
,

B,„_,
,

B„

£(x) — " (u-x) E(u)
"*~ x-o "^

X — a

'

])ci' cm

£l|j =. B,„ + {x-a)B,„.., + {x-afB„._, .... + (x - a)"-'- fi, + S(.r-«)"'

dove S esprima una oppoituna funzione die non diviene infmita allora che x = a

.

Ponendo x = a in quest' ultima cquazione e nelle conseguenti ciie si hanno

differcnziandola rispetto ad x una, due — volte, ne vengono

ft ^ F{a) _ F{a) „ _ J_,/2£M D _ ' ,;3 ^("l
^"' — EJ^ '

•'^'" -* — "« II^H) '
^"—2 — 1.2 "« £„, (a) '

•""' -3 — 1 . 2 . 3 "«
£„, («)

'
•-

e siccome

"(I ^ « • / ,^ _ « \3 I 9 "a /.- _ ,T ' (t- —nU 1 9 S <l -r _ n '

(x - n)2
— "" x-a ' (x — af — 1.2 "« x — a ' (x-n)' — 1.2.3

sara

£M _ n ^(") -4_ ) -Lj^ f/"'-i _' ^
£(^ — " («-x) £(») ^ i.2(m-l) |£„,(o) "« x-o ^

+ l'« ' i "« £,„ (a)
"« x-a+ 1.2 "«£,',„(«)" x-n.

(

ossia

(,^
P{^) _ n ^(">

I V ^
d"-'

^'''>

l^'J £|:i[ — "
(11 -x) £(«)

"^ 2 1 .2 .... (m- 1)
"« (x-a) £:,„(a)

quando il segno 2 esprima la somma di tutte le funzioni analogamente for-

mate colle radici dclla equnzione E[x) = 0, le quali non rendono F{x) = 0.

Ho dimostrato questo lemma in causa di una piccola dilTerenza fra il risul-

tato che ottengo e quello dato da Abel.

Sia f\x) = (x - 6j)"' [x - kp .... [x- h,)"'

dove /(, , «., rapprcsentano numeri interi positivi; per cui

'L f{x) _ ni It,

f{.i} f{x) X — 6, X — b, ' " '

La cquazione (1), idenlica rispetto ad x, porge le seguenti

"l T{b;) — " E{u) u-b, f 1.2 .... (m-1) "« £,„(«) a - 6,

Fjy _ „ FM_ n. _ y 1 .,,.-^ ZM "i -
"2 E(h,) — "

i.'((0 i( - 6, ^ 1 . 2 .... [m - 1)
"« £„,{«) n - 60
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clie sommate (l;inno

i^i «. K(^T + "i -m ^— "
mii^) ~

f i.i....(m-i) '^- wTrf-

liovc il piimo membro sia la somma dei valori clie assume la frazionc -744

allora chc in luogo della x si pongono una ad una le radici scmplici c multiple

dclia equazione f[x) = .

Siuno date n-\- \ equazioni algebriche , le quali indico con

(a) \=0 , \—0 .... \„ — , () =

e conlengano altrctlanti simboli di quanlita y , z , u x . Rappresenlo

con ij,. , Zr . II, valori corrispondenti dclle y , z , formati con x , de-

sunti dalle w prime equazioni dale , e con

f'[x) — 6(»/,, Z,, «,.... x) . 6(,(/2, 2,, H.^.... JC) .... 6((/r, 2,, XI, .... x) .... —

la cquazione che risulta da quelle climinando y , z, n , eccetluala la x .

^'*''' J^ —
f \dx ~^

dy. dx ^ dz. dx ^ • ]l>(ij,,z. x)

c se il segno x indica una determinata radice della equazione

0(//,, 2,, u, x) =
,,,., X fix) 1 rfO , rfO dy.

,
dd dz,

,
)

avremo
/ [x) = o(y.,T....x) ) rf¥ + IJ^/ dJ + dZ " dF + •••

j

Siccome poi

, d\ rfX, dy.
.
d\

. ^ , _

dXj d\ dy^ d\
_

dz,
q

dx "^
dy, ' dx ~^ dz, ' dx ^ "" —

eliminate % ,
'^ si avra

A*) ~ nt?h ,"21 1
<'(!'" ^ *)

^dy, ds, /

dove la caratteristica Z>, antcposla alle parentesi, rappresenla il deteimiuante

funzionale di Jacobi , formato coi coeflicienti dilfercnziali parziali di primo or-

dine delle funzioni 0, X, , X^ .... , o di quesle esclusa la prima.
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Riprcsa la cqiutzionc (2), indicala con F{x, y,., z, ) una funzione in-

tera quale si vogiia dellc quantitii x, y,., z, , ne caverenio

,.. ^ F(.,y.,. ) _„ 1 , F(,,).,;,.(.). M»)....).»(^'|:.':!t!--]
13J 2 E(.) -»£(.^r o(,.,,„(»)-...).o(|;,.i:--)

, ,
F(n,,,,(")-•)• »(4-M*J ••••1

"a I' ln\ ^
1 . 2 .... m - 1 " ^»W r 0(a,,,(«)....).D(;|^,^^^.

dove il segno 2 del primo membro si rifeiiscc a tuttc le radici dolla cquazione

lisullanlc fix) = : il 2 del secondo membro risguarda tulli i valori cor-

lispondeuli di y, ;, u forniti dalle /( prime equazioni [a] date: Dippiii

nella funzione chc segue quel segno | si 6 cambiata, nel prime termine la x in v

,

nel secondo la .r in « .

Siipponiamo che la funzione 0{y, z .... x) contenga dei parametri che non

sono ncUe funzioni X, , X., \ , i quali considero sicconie dipcndcnli da

una stessa vaiiabile / . Le radici comuni alle equazioni date (a) , espresse

coUa Icttera x , saranno conseguentemenle funzioni di t ; per cui indicata col

segno 20 (y, z, .... x) la derivata di 0[y, z .... x) presa rispelto a l, ini-

plicita ne' suoi coefficienti , sara

jf^ + 41.41^ + 41.45.+ ....\'^ = -t^y,,Zr....x)
{dx dy, dx dz, dx ) dt \jr-> r >

dalla quale, in conseguenza delle equazioni (6), deduciamo

La equazione (3) fornisce la seguenle

_ „ J_ V n- !/»-) P
( 11 '?^--] 30 (,„,.,. n)

— " £(»)
^

n (lAi , fii ..
i

0(1/,,:, m)

V 1 7)11—1 1___^__ (ff, y, (»).... ).P(^^,^ -•) SQ(y,.,:

^1.2 .... (m-l)"" £,„(a) ^ n
(
iii , lis .... \

'

<»(!/.. 2
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c siccoinc la funzioii.- iiitcia F{x, ;/,....) e allatlo arbiliaiia , in forza dellc

.'.luazioni (/>;, ilpodolto F[u:, y , z ....) /v(-;;i
, ^ , jj^ ....

J

pu6rap-
prcsentaie il piodollo di qualsivoslia fiinzioiie inleia f[:v, y, z ....) j)cr una
oppoitiina fmizioiU! iiilria A.;) dclla sola variabilc x, pncio 1' ullima ecpia-

zioiic imvata, iiclla (|iialo si carnl)i ly.r) iu-\ i)rod()ll() l{x) . E[x), forniia la

scgiu'iite

f{x, ;; , ,j^...-J 'i-*' _- _ n -*- V /•(".'/. ("),:.(").) SO (?/.(»),.. . «)

Ul/, lis,

la (|ualc, iiilcgiala rispcllo a l, conduce alia finale relazione (*)

^^
-2. 1 .2 .... m-l "- E^ 2 ^jji, ^d^..

,

'"?• 6(,.'yrla), •...)

Se le ("([iiazioiii date sono unieamenle la prima e 1' ultima delle ia) , la foi--

niula (I) fornisce il Tcorcma Abcliano, cioe

+ i 1.2... .« - 1
''"

£,„(«) 2 -^*- log- 0{(/,(a), a)

.

2.° Abel osserva die se la fimzione ^[x,y) contiene in parametri arbitrarii,

(picsti si possono detcrminare attribuendo altretlaiiti valoii .r^, x, , a„ alia

vaiiabile x nelie ecpiazioni = 0, A, r= . Se il polinomio f{x) e del gra-

de u., la equazione

n-) _o
(i — a-,) (i — Xj) .... (a: — x,„)

I'oniira allre ia — m radici x„,.n , — ;r„ , dipendenti dalle x^,x^ t„ ,

e la equazione (3) porgera il valore della somma di m integrali, cui corrispondono

{') Sperava di polcr ornare queslo scrilto con una eleganle dimoslrazione del Tuorcnia

eumuiiicatanii da un illustrc .\mico., il (jualc non pote ravorirrai per molte sue occupazioni.

Vol. V. 54

I
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i;li argomeati t, , x x,„ , espressa per una funzionc finita c per In

soniiiia (li u. — Hi iiitcgrali di cui gli argoinenti sono .t,„+, .r^ , eppero

funzioiu (lelle a-, , jj .... x^ . Cercliianio quale dehba esscro la funzione 6 [x, y)

perclie il uunioro fji
— m sia il niiuore possibile. Dalla equazione 'k[x , y) ^0

si desvunano i valori di y cspressi per serie ordinate secondo Ic polenze di x

e si abbiano

uu luunero /., = », [j., di valori !/^ dei quali il grado rispetto ad x sia — =
p^

fi\ — «2 [X, y^ ^^= pj

'•a = ?'a [>„ y«.
V^

—^^

essendo »«,, [x,, jn^, [x^ numeri interi primi fra loro: e

A-, + Aj .... + h\, = n

sara p. = k^ grad . 0{x, y,) + k^ gr ^{x, y.,) -+- .... -+- k^ gr 6(ar, y^) .

Se e(a;, y) = q^+ q^y + q^y^ .... -f q^y^ .... + ?„_,»/""'

sara w = f/r ^^ + fl(r ?, + gr q.^ .... + j/r q„_i + m — 1

e pero

(a) <J.-m — \k^gl•^{x,y^) + k.,gr ^{x,y.^) +....J
— jgrr^o + .^r g, ....| - h+ I.

Supponiamo p, <p., < p., .... < pa e scriviamo i gradi rispetto ad x dei ter-

mini successivi delle funzioni

(6) 0(x, »/,) die sono grq^, grq^+ p,, grq,^ 2p,, .... r/c5's+ 6p,, .... grq„_^+ («-!)?,

0("C, 2/4) ^'''/o' .'/''7i+ P2' 5"'?-2+ 2p,, .... grq^+ 6p.^, .... r/r y„_,+ (« - I
) p.^

6 ('", //r) r/'''?,)' (irq(+ p,, ,9"''7j+ 2p,,, .... grq^^ 6p,, .... firr 9'„_,+ [n - 1 ) p.

Se fosse grdix, y^) =z gr q^ + 6p, non < gr q^_^ + (6— y)p,, onde grqt,

+ Yp, non <:grqe-„ qualunque sia y<6, sara ancora gr qs + yp; non

<. gr qz-^ il grado di nessuna funzione Of.r, ?/,.) verra espresso da termini

della serie (6j che precedono quclli dipendenti dal numero gr q^ , e nel valore
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di (x— m reslcri'bbcro indc^tcrminali i nunieri (Jr^|^^, '.P' 'li
Siamo <iiiiiidi

condotli a pone ,r/0(x, y^) = //'"?« I'll cssendo coiiscguenlemciile

[i. — ?K = {k^ — I Iffr 7„ -I- k.,fir(i{x, ;/,) .... — ]gr 7, -t- .^r 7, .... ;
— h + I

perchi i numcri f/r
7,,

, r/r 1/, .... si determiiiiiio per modo die [x — m assiinia

il miniino valore, dohbiamo essenzialmenlc supporrc

.'/'•'/o
= ?'• ?!+ ?i+ A?.) = J/'-?i+ 2p,+ /-(2p,) = ... = 5r;v/.. _,+ (A-, - 1 )p,+ /(At,- I )p,

essciido f(p^), /(2p,) Ic niiiiori frazioiii positive die rcndono inti'ii i iiii-

meri ai quali si trovano aggiuntc. Le addoUe lagioni persuadono qiiindi dovorsi

supporre (*)

.7'0(.r, y.,) = grq^^ + A-,p, = grq,^. , + (A-, + 1 ) p,
+ f{k^+ l)?^ = .... = f/r q, _,,,_,

+ (/.-^ + A-,-l)p, + /•(/•, + /.•, -Dp,

e posto A, + /c, — + / . = Tj sara in generale

(c) gr^{x,y^_t)=grq, +t, p^^_, =....= i/'-?r,^-..+ (t^ + f)?.--.! + A'-- + '-")?c-i

per tutti i valori v =z , 1,2, .... t. ^, — Tj — 1 .

Vediamo ora a che si riduca la somma

grq,^ + fF^lr^^t + »'
'/r,

^
, - 1

•

Considcrando le frazioiii lapprescnlate dal sinibolo /"(t. -i- r
j p^ , 1 , il luimoro

dellc quali e t.^, — t. = k^^i = »(. ^, (x. ,., , supponianio successivamenle

T;5 -I- r == 2(ji.^, . /(JL.._^, + 1, ((x.^, 4-2 .... (i + l) fA.._, — I

essendo / qiialsivoglia numero intcro positivo. Siccome p. ,
, = ^^^^'

i valori

(') Le condizioni
,
qui ricbiaraate, sono pure richiesle dal supposto sviluppo JoUa fiin-

zione y

.
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coriispoiuliMili del simbolo /\t. + ?')p.n sono

_1_ 2

t*^-i

la somnia dei quali 6 -« ([J^;
, i
— I) , cppcio la somnia di tutlc Ic frazio-

iii /\t. + v) p.^i sarii -^ n,^, ([a.^, — 1) .

Avremo per conseguenza

grq^^ + grq^.-^i + ••• + 0>'lT^^,-i = (-^j+i — t^) (jrir, — 1 1+ 2 + 3 ....

+ K-+1 — T, — 1) I
p^+, — 2 »i.j+, ([J.,H-1 — 1

)

= I'z^-i OfQ... — 2'"'-+» "»+« ("-^» 1^-+' — — T "^+1 (l^-+« — *)

quindi

(rf) (ji-m= 2 U--^, (gr^'^ 4- T. p^^,) — k.^i grq^^+^n.^^ m,^, (h.^, |x.^, —1

)

+ "l^.^-l (.".-+! — 1) — H+1

'"j+ 1
Wj-^1 »i[*i + »2f*2 ••• + «;[A^ + I K-I l^^+l —

4- 2».+i((^.-+i-i; — ?i + 1 .

Affinche sia gr 6(a), »/;^_i) = gr . q^_ + t. p,^, deve essere

g>' gr, + f . P^ +1 non < gr q^^ _^„ + (t„ + i^) p^ ^,

qualunque sia 1' intero positivo !« non >a— 1 , e «) non <0 , u non > t„^.,

— Tu — 1 , e siccome

.7''9(a-,y„H-i) = 5"'5'r„ + f„p„.^, = grq,^^,+ (t„ + t')p„+, + /'K + *^)p«-.-i

ne segue

(p) r/r y^^ non < gr q^^
-)- (t„ — t..) p,_„ + ?; (p^^, — p„.^,) — /(t„ + v) p,,^, .

Se r> !« sara p.^, > p„^, , il terzo termine del secondo membro della ine-

guaglianza (c) riceve il sue valore piu grande ponendo v = t„^,i — t„ — 1

= ^"u + i
— ^ > e sara

grq^ non < grq^ + (t„^,-t„-1) (p;+,-p„+i) - (t,-t„)p„^_, - /'K+i-Op,,*!
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ossia

e falto n =3 — 1 ne sei^uc;

.'/' (/t,
nun < f/r 7._.__— (/..- - « ) p^

— p.-^. — /"(t. — 1 ) p.. •

Se ill qiicsta ineguaglianza poniimio ; = 1 , «/ per ciii . = q^^ ,
poi di sc-

guito 3 = 2,3 e sommiaiiio IVa loio i priini iiiembii, c fra loro i secoudi

dcUc lelazioni die ne risultano , concUidiamo dover essere

(/•) r//v^^ non < .^/-ry,, - (/;-,p, + /.-^p, .... -+- /.-,p,) + p,
-

p, ,, - \f\;z^ - 1 Jp,

+ /-(t,-1)p, .... +/(t,-1)p,,.1.

S(> noUa iclazionc (c) si fingc z<.u, per cui p„.,, > p.^i , t„>t. , il ler-

minc nioiliplicalo per v e negative , ond' e ciie posto « r= , dovra esseic

.'/'•'/t,
non < .'/''/,„ + (-:„ — t,) p^^, — /•(t„ p„^,)

ossia grq^^ non > r/;v/,_ — (t„ — T^)p,^, + f{'^u9«*\)

e cambiala la z in z — 1 ,
poi fatto u:= z , sara

grq^^ non > i/r.r/^___^— A., p^ + A'^^ Pz+«)

per conseguenza

ifl) f/rqr^ non > grq^ — {k^ p,
-(-

/.^ p.^
.... + A", p.)

+ l/'Kh) + /'(^.p;,) -• + /"(^x Pz..)

;

e quindi ancora

CO 9>(Jo non < {l:^ p, + A^ p, .... + A, p.)

-1A(^.?.) + ASP3^ •- +/(Ta-.pJ!.

La condizione (A) limila il valore aibitrario del gr f/,, : le (/") {(/) assegnano

gli estrcmi fra i quali possianio prendcre il valore di ogni niimero gr q. : le

cquazioni (c) dcterniinano assoluUunenle i valori consegucnti dei nunieri indi-

cati dal simbolo gr (/r + e •
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LE SOCIETA ^ABIi\0-OSCHE

MEMORIA

Dl FRAINCESCO ROSSI

Leila ill varie adunanze iiegli anni I85(-I855.

1^0 stalo dcllc Societa sabino-osche come ci c rappresentalo dalle nolizie

clic sc no hanno c si puo infcrire da cerle consegucnzc die fanno suppoiie

ccrli anlcccdenli, ci appare die sino ad un qualche lempo fosse di im medp-

simo somigliantc caratlcrc. Di poi alcune di quelle assunsero un'altra forma,

colla quale durarono anclie a canto dclla societa romana , c da quesia fu-

rono nel scguito modificate ed infinc eziandio ncl suo sistenia politico assoi-

bile. Separando quest' ultimo loro stadio, clie apparticne al sistema roniano. si

avrebbe nondimeno una seconda fase di vita propria di quelle, sicchc la prc-

senlc qucstione polrobbcsi come distinguere in due parti, dello stato primitivo.

cioe, e del postcriorc di (|ucste societii. Ma le notizie dclla condizionc sociale

dei popoli in discorso sono troppo scarse, perclie vi abbia materia per una

glusta divisione di due periodi di vita sociale; laonde pare chc sia piii con-

venientc di coinpenelrarc ogni nolizia in un solo discorso che accenni ai di-

vers! altcggiauienli dclla condizionc socialc di qucsti popoli.

Prcndcndo ora a considcrare il loro stalo primitivo, Irovasi die quel caral-

lere comune, che fu loro attribuito, sarcbbe principalmcnle rappresentalo da

un popolo solo, intorno al quale vi sono nolizie dirctte o si ponno fare indu-

zioni sulTicienli per tracciare i lincamcnli principali del suo stato sociale. ma

die circa agli altri non si conoscono per la piii parte che fall! isolali, i quali

peri) danno sentorc di un modo di vivere somigliantc al primo. Con qucstc

indicazioni ci parvc die nell'ordine da seguirsi in quesia iraltazione fosse da

sceglicrsi qucsto popolo chc esibirebbc piii inlcro il suo sistema di societa, e

die intorno ai suoi diversi attcggiamcnli legal! si avessero a riferirc secondo

I'occorrenza quell! degli altri popoli di quesia categoria.
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Furono iudicali in altro luogo (i) i popoli chc vcngono soUo al nomc com-

plessivo di quesle soeiela sabino-oschc. Tea (lucsli, il popolo chc propriamciUe

noininasi sabino^ e qucllo chc prcseiUa piii inlcro quel sistcma ora avvcitito,

e quiiidi vorrebbc csserc quello da sccgliersi per foinire rcscmpio dclla na-

tura di quesle socicla e per essere il ccnlro del loro rifcrimcnto. Inlorno a

questo popolo aduiiquc, sccondo !c nolizie chc occorrcranno e con quclFordine

di dcrivazione o di |Mossiuiil;i die sara possibile, saranno raggruppali gli altri

popoli ilalici di qucsla catcgoria. Disccndendo da poi alT csamc dello slate

inlcrno dclla socicU\ lolla ad cscmpio, si vorrebbc scguire la mcdcsinia norma

che fu indicata dove, discorrendo del dirillo ilalico in gcncrc, si parlo del mode

con cui le diverse socicla di solilo si prescnlavano primamcnlc nelia sloria (2),

cioc sarcbbc da cominciarsi dallo slalo piu complesso della socicla per discen-

dcrc a' suoi clcmcnli. Ma, conic fu anchc allora acccnnalo, si terra conto del

proccsso sintelico dclla formazione dclla socicla, e poichc ncl caso atlualc oc-

corrono eziandio aicune nolizie positive circa la condizione della famiglia ed

i succcssivi suoi rapporti colia patriarchia, cosi si adoprcra di fare uso di

quesle indicazioni, disccndendo dalla patriarchia nclla famiglia, investigandone

la condizione e scgucudo la via per la quale qucsla s'inlcssc nclla patriarchia;

di poi si esporrcbbe come le patriarchic si congiungano in socicla civili, indi

in che niodo si forniarono le fcdcrazioni, le quali tra quesle socicla non furono

pcrmancnli, chiudcndo la parte dirctlamcnte legale col dirillo dellc genii.

Dopo di cio verranno in queslione sccondo il loro emcrgcre quegli allri

dementi rappresenlanli indirettamenle I'idea del dirillo alio slesso modo che

fu osservato nella Societa Elrusca.

Rapporti miERNr.

Considcrando adunque la Socicla sabina propriamenlc della, occorrc chc

anchc dopo che una parte del popolo se ne scparo per confondersi coi Romani,

cssa si prescnla in una forma che si puo dire patriarcalc. La sua origine e involla

in un milo: e una vergine di alto lignaggio (3), forse una vestalc (4), che ebbe

conimercio o fu stuprata da un dio, V Eniallo di Dionigi od il Semo Sanco o

Sabo, divinila suprema dei Sabini, donde nasce un lHodio Fabidio, il quale,

(1) Giornak Ml' I. R. hllUilo, Tomo V, (fascicoli 29.°-30.°), p. 351.

(2) l\i, pag. 55-2.

(3) Dion)s. , Antiq. , II, 48.

(4) Pfuiid, Jltitatische ReclUsaUertluimer in der rdmisclieii Saije. Weimar, 1847, p. 1.
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raccolla una inano di gciile, foiido Ciiri-. Si(T;Uli casi dcllc vcslali si raccontu

die avvciiissero, per lact-re ili (|ucllo di Ilea Silvia in Ail>a, anciic a Laviiiio.

a Preneslc cd in allri iuoglii, cd il nonio di Modio, iW Scplimo ^lodio, (• riferito

anciie conic queiio del prinio ri', dcgli Einiicoli (1), donde taluno (2.) porla

o|)inionc ciic fosse una forma pressoclii'- coinune deile origiui dellc sociela

ilaliche. Lasciando stare ie allerazioni dclla tradizione niilica elie ponno Iras-

porlare al coniinciamonlo delia vila soeiale un' isliluzione religiosa die forse

lion poleva sorgere die in un ecrlo slato di sociela eosliluila, c rilencndo

(ludio die imporla ndla prescnle queslionc, si vorrebbe riconosccre in que-

slo milo un ccrlo consenso di queste genii a lencrc la faniiglia c la sociela

come fondata per aulorila divina, e pero nel caso conerclo del Modio Fabidio

vi si vorrebbe scorgcre la base del dirillo divino posiiivo die rcsse la fanii-

glia e la sociela sabina. Un' allra idea cnlra nd eonccllo del connubio ora

racconlalo, ed e quella delle forme violcnle della sua csccuzione; ma di quesle

eircoslanze, siccome anche del carallere religioso ddla faniiglia, si dovra lener

conto dove occorrera di ragionare piu pioprianicnle ddla faniiglia sabina.

Pare die Cure sia stata il ccnlro del popolo sabino, e die dal Modio Fabi-

dio, sue eroe I'ondalore, o dalia riunione di quel popolo in quella lerra fossero

uscili diversi lignaggi, i quali, coslituitisi in allreUanle sociela, non avrebbero

per6 avulo allro viiicolo che quollo ddla faniiglia c ddle faniiglie derivanli da

uuo slipile comune, cioe ddla patriardiia. Questa forma di conviveuza, ollre

a cerli fatli posteriori cbe la fanno congellurare, e anche inferila dalle asser-

zioui degli storici, i quali, piii o meno deeisamenle dicendo die i Sabini abilas-

sero ordinarianiente in borgale apcrte od in villaggi, sembrano cscludere qudia

sociela civile, la quale si per la quanlila dc'suoi coniponenli, cunic per la forma

della sua convivenza, richiede un domicilio piu ampio, cd avvcrle airopporlunila

di assicurarla dagli assalli esterni, cioc suole dimorarc in cilia murale (3).

(I) Val. Max., de Nomin. Epil. L. X, p. 211, ed. Lemaire.
'

(2) Pfimd, Aim. RcililwH.^ p. 3.

(3) IMllt. ill Romol. , C. 16. Oi 'Ji IxStvoi . . . . zwui; Si Mwji aT£ix<T-ov;. Slral). V. p. 228.

Liv. , 11, (J2. La voce Fondi compare ancora in una iscrizionc come vicus. V. Orelli, In-

scriptiones^ 5794.

Dionys. , 11, 49. £Jt Ss t^; rrXTivn; u-'>iy.tu; a-oaT£[)avT£; a/.).2; r5 -i'kiti xrtffat ro>.),a;, iv xi;

oUiiv tt.-n-/_iz-m:,. Vero e clie qui Dionigi paria di cilia, ma (utlavia di cilia non murale; il

cliti lascia iion diflicilmente inturprelare clie fossero borgale.

\ol. Y. 55
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Ollio ai Sabiiii proprianiciUe delli, anclic i Sannili sono rapprescniali coinr

vivcsscro in silTatli domicilii, siccome del pari i Marsi cd i Peligni (1).

Non pare die coteslo palriareliic si riunisscro in un modo pcrmancnle per

I'ormare una federazione od iitio Stalo civile: esse si slringcvano in fcdcrazionc

per accidente, in ccrle determinate circostanze e con certe regole, di maniera

die pero si polrebbe dire die la federazione sussislesse come in polenza, in

progPtlo, per essere rccala ad elTello nella oceorrenza di casi dctcrminali.

Questa accidcnialila di federazione die trasnuila queslo vincolo come in

un traltalo di alleanza non eonsiglia di eominciare il discorso, come fii fallo

per la Sociclii Klrusca, dalle forme piu comprensive di soeiela, doe dalla fede-

razione, perclic <pii qucsto alleggiauiento politico apparlicnc piullosto al di-

rillo dclle genti die al pubblico. Invece pare die sia da esordire dalla patriar-

chia, come il corpo clie comprendeva nella vita ordinaria lulli i rapporli sociali.

Non si ba iiotizia se il capo di questa societii o palriarebia fosse clcltivo c

venissc scello tra i seniori del lignaggio, o fosse ercditario in una famiglia,

la quale poleva essere quclla die piu diretlamentc discendessc dal capo sti-

pite, ossia daU'croe fondalore del popolo. Per veritii pare che si ricbieda una

ragione di piu per uscirc dalla famiglia diretla deU'croe fondalore, e quindi

la prcsunzione e cbc da cotesta, fincbe sussistcva, non intervencndo altre ca-

gioni. uscisse il capo-lribu o patriarca. Se questa mancava, le probabilitii

slanno per la scclta tra i seniori del lignaggio, fincbe di quest! capi-tribii non

ne fosse uscito qualcuno die potesse dare alia sua famiglia il credilo della fa-

miglia del capo-slipite, cbe allora per I'indole della palriarebia, cbe e un go-

verno di famiglia, il palriarcato poteva tornare ereditario. Nelle societa civili

dei popoli oschi ed ancbc dei Volsci (2) il capo era uominato viedix o meddix

con orlografia piu o mcno diversa. Queslo vocabolo ticne qualcbe somiglianza

eol Modius sabino, c I'elimologia di quest' ultimo nome inclina verso il signi-

ficato di una distribuzione di grani, la quale se non e sovercbio di trasmutare

in una distribuzione di terreni, darebbe indizio cbe in cotesta patriarchia o

(1) Liv. , IX, 15. Samnites ca tempcstate in moutlbus ricatiiii lidbilantes.

Ap. Aristot. el Strab. z'.iu/^oov.

In quanio alle miira cidopiclie die s' inconlrann nel loro lerritorio, esse fiirono tenule

per opera dei Pelasgo-Tirreni (a), a meno clie non si volesse col Mebuhr (6) negaro alia

popolazioni conosciule dalla storia nostra la potenza di innalzare qiiesli edilii'j.

(2) Moramsen, Die unteritalischen Dialekte. Leipzig, 1850, p. 520.

(.i) Micali, 1 , p. 20, licne quesU cdirUj per opere possibili degli abilanli dcgli slcssi luoglii.

(d) lloiiusclte Gcsehkhk. Berlin, II1S3, p. 08. In dcr Unzuldnglichkeil ilcr Kriific jciirr Vijlktr Ikijt

iliis Unberiniflklii:
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Irihii i boiii fondi, sicconu' le hen-dia ili Romolo, erano singolarmentc asse-

giiali dill palriarca allc fainiglic.

Nolle litanie dclle lavolc Eugubinc si trova frcqiienlcmenle la voce tota)n

/jovinanij tote fjovine, la quale, secondo gli interpreli , vorrcbbc siguificarc

ne'suoi divorsi casi la citla di Gubbio M). Sottn a (lucslo vocabolo di tola

s' iiUciule forsc ([ui la cilia inalcriaic', ma iici liroiizo di Rapino (2) Ic parole

tolai maroucai lix vorrebbcro dire legge per od m favore del popolo marucino,

e quindi la parola tola avrebbe coli un significato morale. Polrcbbc esscrc

avveiuito clie qucsto vocabolo lota diversamenle niodificalo c die Irovasi an-

clic in l.ilino c significa uii iiitcro, un lullo, totum, da prima volc!>se dire

una riuniune di uomini in sociela, il cbe si accorda anchc colla palriarcbia, e

{;]n'. di poi, slabilcndosi queste riunioni in qualclic luogo fisso, indicasse an-

clie la dimora maleriale con eerie condizioni di sicurezza. Cosi appo i Roniani

la voce civitas significo la sociela civile ed anclie la cilia maleriale.

Nei popoli di lingua osca si irova uniio al nome di medix ancbc quelle di

luticus, il die significa forse eapo o modcralore delta sociela a cilia (3): qual-

cbc volta qucllo di decetasius, al quale vorrebbcsi allribuire il significato di

edile (4). In osco si risconlra anche il vocabolo di numiku, die significa il co-

nmne (5). Queslo comune sara slalo una sociela civile indipendcnle, uno >la-

lo; ma pcrclie di ([iiesli comuni nc vcnnero poi in dipendenza romana con

relazioni d'isopolizia , ed il nome niodificalo alia latina (6) parve conlermare

colla sua prcsunla ctimologia queslo rapporlo, cosi si credclle anche ehc il

munikes degli Osci ed il municipium dei Romani fosscro la slessa cosa. Non-

dimeno quesli iionii di tola e di munikes^ se c quando indicano od banno

rapporlo ad una sociela civile avenlc dimora fissa in luogo difcso, non ap-

jiarlerrcbbcro ai primi lempi del vivere sociale dei popoli in discorso, si per-

clie, come fu gia acccnnalo, il governo palriarcale avrebbe prevalso in quel

periodo del loro vivere, si perclie anclic i nionumenli die rendono qucsle dc-

nominazioni sembrano indicare parimenle un' eta jioslcriorc (7).

I

(I) Aufrechl imd Kirchhoff. Die timbrischen Sprachdenkmuler. Berlin, 1850, 3 Heft,

p. 6,48, 49.

• (2) Moinm.sen , Die unterit. Dial., p. 540-41.

(Z) Idem, p. 181, 278 c passim.

(4) Idem, p. 178.

(5) Nel Cippo .^bcllaiio. V. Mominscii , come sopra, p. 119 e scgg.

(6) Varro. Pc LL. , edit. Miiller, V. 179. Municipium.

(7) Dclle lavole Eiigiibine , dove Irovasi la voce tiilii
,
quelle serine in caralleri iiiuhriei

sono lenule non poslejiori al IV secolo; e (pielle in caralleri lalini. intorno alia nicli del M
seeolo di Roma {./iifrecht iiiid hivchlioff. Die iimbr. Spr. , p. (i), e pereio ponno cssere dei

tempi non primitivi di Roma.
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In rolfslo tiibi'i o patrinrchic I'aiilorilu di dirilto divino del palriarca tencva

iinilc le diverse famiplie e le dom'muva. Giiltling (i), riferendosi ai Sannili e

eiiando il easo raecoiiUilo da Livio (2), (|iiando iiUorno al parlito da prciulersi

sopra i Uomani falli prigionicri alle foiclic Caudinc fii consultalo dal liglio

imperalore il parere del veechio padre Ponzio llercnnio, vorrebbe iiisinuarc

(he I'autorita dei seniori fosse scnlila neile cose di alia imporlanza. Cio puo

essere vero; ma il easo rifcrilo e troppo di earattere aceidenlale, ed i rapporti

dclle persone consullaiUi e consullale sono troppo tra loro spcciali perche

questo fallo sia tralto iii esempio di una consueludine palriareale.

Trovasi di poi asscrilo dallo stesso scrillore (3) chc 1 sacerdoli fossero i

condolticri deiia seiolta massa polilica di qucsle popolazioni. Questa proposi-

zione sembra ril'erirsi ad una condizione di jjopoio elic fosse in rapporti soeiali

di un cerlo sviluppo. Ma al di la della patriarciiia appo quesli popoli non vi

era ehe un' aceidenlale federazione, ondc si dimanda, sc poleva un silTatto

ordine di sacerdoli die indica un caraltere di permanenza, essere federale di

questa guisa ? Se cio non pare probabile, si riciiiede di Irovare la possibilila

della sua sussislenza nel seno slesso della patriarciiia. Ma un silTatlo corpo si

disse ehe fa supporre un cerlo sviluppo socialc, c nel easo eoncreto pare an-

elic distinto dall'aiiloril.'i sociale, ed e ripulaln ehe fosse eziandio di lanta dol-

Irina, ehe da esso pole iiscire quel Numa Ponipilio, dotlissimo di lullo il dirilto

divino ed uniano ed istruito nella diseiplina telrica c Irisle degli anticlii Sa-

bini (4)! Queste cireostanze per verila rendono poco verisimile questo fallo nella

condizione, come ei appare, della patriarciiia sabina. Tullavolla chi dicesse clie

quando un popolo per cireostanze spcciali deve perdurarc in una data forma di

vivere, e ehe in questa forma deve pure aeconeiarsi ad assumere quegli alleg-

giamenli ehe soddisfino alio esigenze ehe nella lunga durata occorrono ad un

popolo per i rapporti intcrni ed eslerni, forse suggerirebbe una vcdula chc

farcbbe riconosccre probabile la sussislenza di un ordine saecrdolale anebe nella

palriarchia. Per tal modo i popoli sabini ehe forse per cireostanze geografiche

si doveUero rimanerc assai tempo deniro le forme palriarcali, poterono forse,

ubbidcndo insieme a' molivi di speeiale riverenza alia divinila, accomodarsi

in maniera da rendere possibile tra loro la preallegata isliluzione. Premessa

una siffatla possibilila appo quesli popoli, quando anchc la qualilii di sacerdole

(1) Geschichte der romisclien Staalsverfassung. Halle, 1840, p. 10.

(2)X,5.

(3) Geschichte, p. 14.

(4) Liv., I, 18. — Cf. Persius, VI, 2; 0\i(l., yJnior., Ill, 8.
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non fosse crcditaria in alciina lnniij;lia
, selilionc tra gli L'mltri la geiilc

Poinpilia pare clie fosse saccrdolale, vi dovcvano pcro ossere come dei se-

niiiiarj o collegi d'isli-uzionc per erudire (juel Numa di lanta dollrina. Di fatlo,

pare elic chi dedicavasi al saeerdozio enlrasse, per ricevernc risliluzionc, in

uii anlic'iiissinio saiiliiario, forse dclla dea Kgcria, ncllc inoiilagnc palrie dcgli

aiUiciii Sabini, e colii si crede die fosse slalo isiiiiiito Numa.

Egli c verisimilc elie il minislcro supcriorc dei saccrdoli portassc gia appo

i Sabini il iiome di ponlclici (1), poiche i saccrdoli Irovansi gia soUo a Roiiiolo,

mcnire Numa istitni il collegio dei pontefici come la propria sai'er<lolale su-

|)rema aulorita. La seienza dei sacerdoli saliiiii eonsisleva, in riguardo al signi-

lieato politico, iiella dollrina degli augnrj, alia quale apparleneva la scienza

fuigurale. In quesla scienza prevalse massimamenlc un popolo, come maeslro,

(|uello dei Marsi (2). L'inlerpellazione degli dei prima d'ogni importantc im-

presa era da essi noniinala la pace dcgli dei (pax dcoruni) (3). Con (jucsla

scienza essi guidavano il popolo. Sembra chc colesti ordini sacerdolali si re-

dinlegrasscro colla cooplazionc, da poi elie quclli cbc dai Sabini fnrono Iras-

porlali in Roma si rcndevano inleri in (jueslo modo. II quale jiroccderc, sc

era in usanza Ira i Sabini, darcbbe pure senlorc d'imporlanza ncll'ordine a

cui era allribuilo.

Ma se questi ordini erano distinli dall'autorita sociale, il palriarca od il

ea|)o Iribii pero non poteva essere ad essi estraneo, se per quel tempi e con

quelle idee doveva manlenere la sua aulorila nella Iribu. L'ordine dei sacer-

doli non avra imperato direltamenle in nome di una aulorila propria sulla

Iribii, ma il capo di (jucsla socicla sarii slalo mcmbro deH'ordine saccrdolale:

polra anclie essere slalo il piii doUo, il piii aulorcvolc dclP ordine.

La famiglia sabina si formava con riti religiosi clie avevano qualclic somi-

glianza col connubio, donde nacquc I'eroe chc fondo la socicla. 11 malrimouio

era consacralo coU' acqua e col fuoco (4), due elementi clie ra|iprescnlavano

la casa nella quale era per enlrare la sposa, c furono da poi presi per sim-

boli di comunanza civile, da poi che I'csilio da una socicla civile era indi-

calo per I'inlerdizione dell' acqua e del fuoco. 11 malrimonio con quel rilo era

(1) QuanJ'anche Servio (arf ^n., XII, 538) indiclii clie cupencus in lingua sabina signi-

ficlii .wcerdotc, pure polrcbbe qucslo essere di specie subaltcrna.

(2) Gc. , (Ic Bhin., II, 33.

(3) Claudius ap. Liv., VI, 41. — Cf., .\L . 11, 2.

(4) Didiij s. , II , 30. — Cf. Rossbacli , Lntersuchiingen iibcr die riimisclie Elie. Slutl-

garl, 18b3, p. 175.



454 LE SOCIETA' SABINO-OSCIIE.

rili'iiulo per sanlo, iliec il Gottling(l), cd il marilo non poleva scioglicrlo. Per

voriu'i, non si vcde come qucslo aulorc possa direllanicnic asserirc questo

divielo di soluzionc, jjcrclie dal luogo di PUilarco (2), sii di cui pare elic si

appoggi, risulla soltanlo clie al marilo era rilolla la donna, ([nando per la sua

dappocagginc se nc rendeva indegno. Ma se il malrimonio sabino era sanlidcalo

dalla religione, e di consegucnza logica clie cio clie era fallo o saneilo da nna

aulorita superiore, ossia dalla divinila, non potesse cssere disfallo da una infe-

riore, cioc dagli uomiiii. Se non chc la menle degli uomini, chc era la forma-

triee di quesle rcligioni, trovava da poi gli espedicnli od i sulterfugi per ac-

eomodare quelle Iransazioni chc il vivere della socicta veniva inlroducendo.

Quando la verginc sabina dopo quel rito era data in mano dello sposo,

quesli colla punta della sua lancia provata in gucrra (.3) le separava i capelli

dclla frontc, di poi la porlava sulle sue braccia a casa; il tullo in segno che

era data in mano cd in polere del marilo (4). II milo della vergine o veslalc

di Cure puo avere suggerila qucsta idea c forma di cerimonie, o piulloslo i

coslunii violenli c guerrieri del popolo hanno fatlo immaginarc il inito e la

sua imilazione. Qucslo alto di forza dava per avvcntura indizio ciie la forza

era tenula per fonle di dirillo. Pare anclic che i simboli della conquisla fos-

scro riguardali come Ic niigliori forme di espressione del dirillo, poiche i modi

di acquislo o di possesso si rappresenlavano qui con quesli simboli. 1 bcni di

lancia, tx o.-/ij>.r>j7a, furono in elTetto considerali come legillimi, e forse i piii

Icgillimi (5). Come avvcnnc adunquc che la forza diventasse espressione del

(1) Geschiclite, p. 8.

(;2) Romnl.. 13.

i5) Coelibari hasla ap. Fesl.

(4) Il Rossbach ncl luogo citato, a pag. 175, acccnna diverse varianli di rito, dello quali

ali'une nou sono pure nemmeno da liii giiistilicate. Egli ammelle I' use dell'asla a separare

i capcUi, ma essa era non militare, cd ammette pure II trasporto dello sposa alia casa nia-

ritale, ma non per opera del marito. Questi simboli, die sono pero tenuti di violenza, sono

iiidicati da Plularco (Ilomol. ,l\i)^ e pare che leasserzioni degli scrittori succilati siano fondate

sull'autorita di lui; ma egli ne ragiona per occasione del ratio delle Sabine e li atlribuisce

alle nozze romane. A malgiado di cio non pare Iroppo arriscliiato il dire clie siffatti sim-

lioli potcssero anclie Irovarsi nei rili nuziali sabini, se il popolo sabino, come e in effetlo

rappresenlato, si Irovava nelle condizioni sloriclie di sopra indicate. E basterebbe per que-

sta queslione che un qualclic simbolo di violenza si scorgosse in questi rili
;
poiche qui

si riguarda all' idea del diritto, c non gia agli accidenli di fatto che sono indiffcrenti per il

carallere essenziale di questa idea.

(5) 'A'jn.zpo/.-Ao'jj.ia^ xi vaz; i'j jio-AiTlxt tz ShAjl ttouiv, i/./'^piii *or/iAl/);, ht izpi ;ro))ioO

3ro/e|xt&i xoaTTjffavTwv ( ^imp i'j~'c vo^o; xtv^TsO? ^t/atorato; ) etc.

Dionys. , L. VI , c. XII , edit. Maj

.
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(lirillo? Quosta qucsliono, clic lia comincialo fol gcin'io uinano. dura luUora, sc

lion ill teoriua, aliiieiio in pralica. Cosa singolarc poi, die iiicntrc il gi'iicre iiiiiaiio

lia conscnlito in astrallo a riguardare di buono, anzi del migliore acquisto il

bene conquislalo in guerra, ha semprc proleslalo conlro quesln proeedere

{|iiaiido ne diveniva villiina in concrclo. Questo potrebbc indieare chc I'uomo

lia pur semprc il senso di giiislizia, e the queslo scnso e jiii'i specialinenle da

hii avveililo, qiiando avviene hi violazlone di quella sopra se slesso. Ma non

vi sarebbe qui uno scambio lia il scnso di giuslizia cd il dolore? Pare di no.

perclic il gcncrc umano non lia inai protcslato contro la legittiinila dclle pene

indillc eon giuslizia. II gencre umano aviebbc adunquc semprc avuto il senso

di giuslizia; ma quando si Irovo in icrmini clie il domicilio sulla icrra, clie i

mezzi di sussislcnza, quesli su|)remi bisogni della vila, non potcvano csserc

aequislali clie colla forza, esso la adopcro; c se egli ercdcUe clic la vila era

pur cosa che gli compelcva, pole pur credere chc la forza in quel caso gli

fosse Icgitlima, c iicl conflitlo del procurarsi il vivere, pole pur credere ancora

chc i |)iu forii clie roUencvano fossero nel biion diriUo. Ma pcrelie il generc

umano cbbe anchc il scnlimcnlo dclla giuslizia, pole credere ancora chc co-

Icsli forli fossero quel buoni, quci bcnemerenli, quel vivcnli secondo i cenni

dclla divinila (juxta numina divum), a cui questa avesse donalo in premlo la

forza prevalcnlc. Cosi i buoni sarcbbero divcnuli i forli, cd i forli da poi, siccomc

forli, sarebbero slali Icnuli per i migliori, cd implicilamcnle anchc per giusti.

Considcrala la guerra solto il punlo di vista ora csposlo, essa risultcrebbe

come una specie di duello giudiziario Ira Ic nazioni, e la villoria una senlcnza.

Cosi quel mezzi chc furono neccssarj jier i supreiiii bisogni dclla vila, sareb-

bero slali conic accordali dalla divinila ai forli, e pcro lenuti per Icgillimi, c

I'imporlanza del fine che si voleva raggiungcre altribui ai modi di oltcnerlo

un grado di eccellenza chc i pericoli soslenuli e la villoria aumcntavano an-

cora di pin ndla opinionc degii uomini, e cosi i modi dclla conquisla polcrono

esscre riguardali come Ic migliori forme generali di accjuislo, come i simboli

esemplari dcll'acquislo del dirilli, siccome appajono nelle nozze sabine.

Debbcsi qui pcro osscrvare che, quand'anclie nella opinionc di quegli uomini i

forli polcsscro csserc lenuli per buoni, la queslionc era pcro inadcqualamcntc

rislrclla al solo punlo di visla del vincilore, die la causa non era Iratlala lulla

inlera, perchc non era sentila nelle sue deduzioni la parlc che soffriva. Tui-

tavia (jucsla parte solTrenle, chc pur aveva per palrono rinlinio senso di

giuslizia del generc umano, qucsla parle die proleslava ne^ suoi palinicnti

conlro Pabuso dclla forza, prcsentava pure lalvolla i suoi gravami allravcrso

alle conseguenze della villoria, e qualchc volta pare che ollencsse anchc in
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mezzo al predominio dolla forza qualelie segno o siinbolo di riparazione anche

in teoria (1).

La sposa sabina, clie per quesle forme di forza scinlirava clie vcnissc lutta

in polere del niarilo, non sarelibc pero slala cosliluila inlcranientc in questa

condizionc, poiche e dello (2) cbe ii pcnso domeslico che poteva csserlc al-

iribiiilo da! niarilo era liinil;iio <laila eonsuetudine. t forse questa una di quelle

niodilicazioiii die i coslumi elio si iiiili^ano inlroducono nelle famiglie la-

sciando inlalle le priniilive forme, e questa liniilazionc di lavoro segna forse

un periodo, ma non eompreiide lutti quclli della condizione della moglie nella

famiglia sabina.

Noil oeoorre di avvertire che era negata al niarilo la faeollii di seiogliere il

niatriiiioiiio, poielie questo nodo era slato formalo per una autorila diviiia. Ma

il Giillling (3) dice che un consiglio di famiglia aveva questa facolta. Questo

aulore sembra pero che asserisea un tale intervenlo facendo induzione dal

fatto raeconlato da Plutareo in Romolo; 15, dove leggesi che la moglie era

rilolta al niarilo quando se ne rendcva indegno. Se la eosa cosi fosse, occor-

rerebbe (|ui un altro elemento da considerarc, ed e il motivo della soluzione.

Colesta indegnitii del marito pare clie potesse essere la sua incapacita a for-

niare od a manlencre la famiglia nella condizione comune. Si vedra piii solto,

quale poteva essere questa condizione. Inlanlo qui vorrebbesi asserire, se tale

era il motivo, che tutto il lignaggio potesse essere inleressalo in questa que-

stione, e [lotesse qnindi essere per interesse e per aulorita di lignaggio che il

consiglio di famiglia ritoglicssc la moglie al marito indegno. Per lal modo quel

consiglio avrebbe rappresenlato il lignaggio, ed il lignaggio sarcbbe iienetrato

nella famiglia. Se il lignaggio penetrava nella famiglia a seiogliere il matrimo-

iiio, lo avra fatto col carattcre del dirillo divino, giacchc e da credersi che

Tautoritii del lignaggio o la patriarchia vestisse questo carattcre; e cosi cio

che da prima sarcbbe state formate con quel dirilto, poteva dal niedesimo

essere disfatto.

L'ingerenza dell' aulorita di lignaggio o della patriarchia nella famiglia ap-

parc piu manifesta appo i Sanniti , dove raccontasi che i lore lignaggi , che

(1) Se ne vedra un esempio piu sollo al proposito del culto della dea Feronia.

(2) Giittling, Gescliichte J, etc., p. 9. Ma questo autore si appoggia ancora a Plularco (iit

Rumulij , l.j), dove si Iralla di una condizione apposla dai Sabiiii , i quali conchiudondo

la pace (.'oi Itoniani dopo il ratio, ottcnnero che alle niogli sal)ine non fosse dai marili ini-

posto allro lavoro oltre il lanificio. Argomenlando per analogia per6 si polrebbe credere

che questa condizione fosse imposla, perche tale era I'liso doaieslieo nella famiglia sabina.

(a) Idem, p. 9.
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craiio vcmsimilmciUc ilioei in iiumero (I), sccglievaiio ogiii anno tlicci fiarzoni

(lei piii valorosi c dieci faaciiille ilcllc |)iii belle, i niigliori c Ic miglioii. c li

conj;iungcvano in malrimonio, c di poi , sccondo i'cgual merilo, per giada-

ziono aeco|)|)iavano i rimanonli. Sc 11 niarito dcj;cnerava , la sposa gli ve-

niva rilolla (i) per raiilorila del lignaggio. Ilitorna qui ancora la soluzione

del malrimonio per indegnila del marilo , cd il probabile inlervenlo della pa-

triareliia in queslo affare. Considerando ora quale polcsse esserc eotesla in-

degnila meglio, come fu accennalo di sopra . 1' incapaeila a forniare o

nianlenere la faniiglia nclla condizione coniuiie. vuolsi per menle alio slalo

di sociela , cioe di civilta o barbaric di quci popoli, ed ai rapporli in cui vi-

vevano cogli allri. Colesle soeiela erano frequcnlemenle in guerra ira loro,

e la loro forza si eosliUiiva esscnzialmenle della forza delle famiglie. Non era

quindi iiidilTerenlc a tutlo il lignaggio cd al suo goveriio o palriartbia , clie

talo la! famiglia si disorganizzassc , o che non crcscessc in quel vigore elie

era riciiieslo dall' inleresse comime. II vigore e 1' ordine nelle famiglie poleva

incglio doveva essere quclla condizione coniunc di sopra avvcrtila in qne-

slo stato di sociela
, eppero quel marilo e quel padre die non era capace di

preslare quesla condizione , doveva essere lenulo indegno della famiglia e del

malrimonio in qucsto ordine di cose. Ma quesla condizione di famiglia inle-

ressava, come fu gia avverlilo, lulla la sociela od il lignaggio: ([uindi la so-

luzione del malrimonio per siffalta indegnila doveva procedere dair aulorila

del lignaggio o dal palriarca , ossia doveva essere un alto di dirillo pubblico

Iribulc o palriarcale che inlerfcrivasi nel dirillo privalo della famiglia. Nc

valga troppo I'asserzione , die quesla soluzione operavasi per un consiglio di

famiglia, il die scmbrercbbe ridurre la Iransazione nel recinlo domcslieo,

perdie se un silTatlo molivo di soluzione inlercssava tullo il lignaggio, come
vcramenle lo inleressava, I'aulorila palriarcale non poleva essere indilTerenlc

inlorno alia sua esecuzione , e doveva quindi ad ogui modo , direllamenle od

indirellamenle, lenerne il governo, e lenerlo in quelle forme die sono pro-

prie del suo carallere , cioe anehe eoi modi del dirillo divine (3). II consiglio

(1) Lc dieci Iribi'i dci Tizj della citlii roiiiaaa. Aiiclie il passo di Li\io, X, 58. eanduec

a questo nuiiicro. ( Priinoriljus Samnititim ca delestalione obstrictis , decern iiomiiwlis ab

impcriitoie , etc.

)

(2) Sirabo , V, 230.

(5) Da cio si deriverebbe la facolla di sciogliere tin uiatrimonio eonlratto coi rili del

dirillo divino.

Vol. V. 56
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di faniiglia non avrcbbe quindi opcralo implicitamenle od csplicilamcnlc clic

per dclegazionc del patriarcalo.

La famiglia sabina avi'va clicnti. II faUo di Appio Claiidin clie da Rcgillo in

Icrra sabina vcnnc a Roma co' snoi clicnti, e quivi risullo il capo-slipilc dclla

gcnte Claudia, nc da una piova(l). Lc conquisle c Ic occupazioni di Icrrilorio

clie faecvano le popolazioni uscilc dai Sabini , sicconic i Piceni , i Sannili , i

Lucani , lasciano supponc die avessero anche dci veri eensuali o vassalli di

campagna. Sc i Bruzj sono vassalli lucani, cbe non polendo piu lollcrare la

loro condizionc emigrarono in massa, confermcrcbbcro quesla congellura.

La famiglia sabina co' suoi clicnti, c verisimilnientc col sue paliinionio, co-

sliluiva un enle dislinto nel lignaggio, ed i lignaggi in cerli casi d'intcresse co-

niunc si riunivano, come fu indicato, in accidenlalc confederazione. Quesli rap-

porli ponno esscrc rappresentati dai nomi degli uomini. I nomi sono dati dagli

uoniini per un qualchc rapporto, cofne fu detto altrove, c quando il nomc e pcr-

nianente, suole esserc dcsunto da un rapporto ])crniaiicnte (2). Si dice die gli Osci

avessero i Ire nomi come i Romani (3), ma cbe assai frequcnlemenle, come nelle

anliehc iscrizioni romane, mancavauo del cognome. Nclla figliazione dei nomi

per i rapporli gencalogici
,

quesli tre nomi rapprcscntcrebbcro i trc rapporti

dcir individuo nella famiglia , della famiglia nel lignaggio , c del lignaggio

nella riunione dei lignaggi; e con cio si avrebbe una eonferma della costitu-

zione genealogica di quesli popoli per lignaggi o tribii o genii, che si vogliano

cbiamare, eon quell' accidenlale riunione di lignaggi clie fu accennala. Ma non

sempre e necessario di pronunziar lulli quesli nomi , clic gli uomini si ponno

intendere e s'intendono anehe senza qualcuno di essi. Vuolsi pcro avvcrlirc circa

air omissione del cognome menlre occorreva il nome , cioc circa all' omis-

sione del nome di famiglia, esscndovi quello di lignaggio o di genie, eiie cio

che fu nomc di genie in un' epoca
,
puo essere slalo di famiglia in allra ante-

cedenlc. Nella figliazione genealogica dei nomi il nome del capo stipilc divenla

(1) II vocabolo fuiiwl, fomulm (o) da inilizlo di un ordinc di persone subordinato ad al-

Ire nella famiglia. L' unionc di quesli fmncl o fnmnll cosliluiva propriamonte quella fami-

glia clie slava in servizio di un' altra supcriore.

(2) I nomi ponno rappi'csentare qucslo rapporto nel loro significalo, come fu acccnnalo

nei nomi etrusclii ; ma ponno anclie rapprcsenlarlo per il solo loro caralterc di dislinzionc,

siccome avvicne oggid'i coi nomi di baltesimo dei Cristiani , i quali valgono a dislinguere

Ira lore gl' individui di una famiglia die sta solto un cognome comunc, e cio I)asta per il

loro scope, scbbcne per il loro significalo non esprimano akiui rapporto donicstico.

(3) Momnisen, O.tkhche stiidien^ p. 09.

(a) fcslus, Fuinuli orifjo dcpcmtcl itpud OscoSj (jund scfiits fjHK'l iiutitinahdiiirj unite fainiliu vuc«(a.
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nel scguilo nomc di faniiglia , c. (luaiulo Ic faiiiiglic croscono in iiiodo da es-

sei'c consid(Male come una liihu, puo riiiiancre per luUe conic il iioiiie dclla fa-

niiglia priniiliva, c divcnla cosi il nomc di genie; ma le famiglie allora si sollodi-

sliiiguoiio Ira esse coi nomi
, p. c. , dei loro rispcllivi ca|)i-slipili , i (|uali di-

vcntaiio del pari cogiionii di faniiglia. Cosi (|uel nonic osco o roniano clic nci

tempi posteriori pole csscre tcnulo ed era in elTelto nomc di genie, mm era

ancora, quando era allribuito, p. e., a Numa, cd era Pompilio, clic nomc di fa-

niiglia. II clio quindi non loglie die quando si pronunziano soltanto due nomi

gcncalogici di un individuo, sia pii'i naturah? die occorra di prefcrcnza il nomc

di faniiglia chc qucllo di gcnte
,

pcrclie il primo rapprcsenta piii da vicino

,

pill evidentcmciite T individuo elie non il sccoiido. Di falto, quando s' incontra

Cdjiis (Jvsar , c Quinlits Cicero^ si trova clie il primo e prcnome , cioe nomc

d' individuo , ed il secondo c cognomc , cioc nomc di faniiglia. Vuolsi aggiun-

gere ancora die quesli popoli vivendo piu spesso per distinti lignaggi die non

in riunione di lignaggi, non avcvaiio bisogno nclla loro vila abituale di portarc

quel nomc di lignaggio die li dislingucssc iidla riunione gcneralc , bastando

ad essi quel nomc di faniiglia chc li distingucva ncl lignaggio. Nclla vila civile

dellc cillii campane, so qucsti popoli trasforniarono i lignaggi dclla vila palriar-

calc in divisioni di Iribii o genii dclla socicta civile, ponno aver portato piii

facilmcntc , come c probabile, i Ire nomi, die esprimevano allora i trc rap-

porti delta loro vila abiluale, del pari cbe i Romani.

Parlando della condizione della faniiglia fu or ora avverlita I'ingerenza che

Tautorila del lignaggio vi pole esercilare nellc cause malrimoniali, faccndo cosi

un alio die lienc del diritlo pubblico. Ora vorrebbcsi piii decisamcnte uscirc

dalla famiglia per rinlracciarc nel lignaggio, o quando che fosse anchc nclla

cilia, i rapporli del diritlo privalo. Ma qui non accade di riscontrarc allro, sia

nclla parte criminale che nclla civile, die una consuetudine di procedura , la

quale puo ben chiamarsi per duello. Sc non chc una norma di procedura c an-

che una parte di diritlo pubblico, non in quanto che e un modo con cui i pri-

vati esiierimcniano avanti i tribunali i loro diritti, nia perclie c un alto espresso

tacilo dclPaulorilii sovrana verso lulli i ciltadini die dclermina i modi con cui

debbano esperimentarc i loro diritli nclla societa civile. Un indizio di questa

procedura per duello occorrc in un brano di Stobco (1), dove si asserisec che

(1; SloliKi Joli. SeiUentiw. Tiguri, Froscli, 15b9. Serin. X, pag. 133, lin. 5. 'o^x/Scixgi
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gli Unibri quando lianno Ira loro qualclic contesa , si armano c coinballono

come in giierra, c sono rilcnuli aver ragionc quclli clie animazzano i loro av-

vcrsarj. Sc I'Umbria ncll' opinione dci Grcei si cstciulcva in giii nclla bassa

Italia (1), se gli Unibii cd i Sabini sono un nKulcsinio popolo, conic dice il gia

cilalo Zcnodolo di Trczcnc (2), lasciando da parte per era Ic scopcrtc e le in-

diuioni linguisticlic die tendono a slabilirc alnicno una assai slrctta parcntela

Ira quest! popoli , vi sarcbbc qualclic niolivo per credere clie questo costume

fosse esteso tra qucsic popolazioni. Nicolo Daniasceno diccndo in qualcbc luogo

clie i Lucani si fanno giustizia da sc , siccoine di aicunc ailrc ingiurie, cosi

anclie per il hisso o la profusione e per T ozio (3), scnibrcrebbe conferniaie

quesla opinione. Dove c da osscrvarsi la qualila dclla materia clic veniva in

contcstazione , cioe il lusso o la profusione c 1' ozio o la dappocaggine , cioc

quel pcccali die uon crano una lesione di diritti, ma tendevano a corromperc

ed a rendcrc fiacca una socicta die volcva esscrc robusta e bellicosa. Nolabile

cosa in questa contingenza sarebbe clic il privato si faecva come ullizialc ])ub-

blieo anche in una materia non di slretto diritlo, ma di convcnicnza e di uli-

lita sociale. Continuando sul duello, si raceonta ancora die appo gli stcssi Sa-

bini ad un sanluario di Egeria si praticassc un duello sacerdolalc. Dalle cose

sin qui dettc emergcrebbe die, presso gli Umbri ccrtamentc, c presso altri

popoli di questa stirpe probabilmcnte, una specie di duello giudiziario avesse

luogo. Ma ancbe in altri paesi si Irova questo costume nella anlicliita. Erodolo

rifcrisee die gli Jonj dell'Asia Minorc prima deH'ordinamento di Artaferne, sa-

trapo di Sardi, Irattavano le loro quercle non nei tribunali, ma colle armi (4).

II duello in quesle circoslanze c un atto di forza cd insieme c lenuto per

un mezzo di ccrtificazione. Se gli uomini in un ccrto stato del loro sviluppo

inlellettuale hanno potuto credere che i forti
,
per do cbe erano forti, fossero

in grazia della divinitii, T idea di giustizia pote essere confusa eon quella di

forza , e quindi il successo della forza pote essere lenulo per una aggiudica-

zione di giustizia, per Icgitlimo. Fii gia acecnnalo di sopra, al proposito ddle

nozze sabinc ,
come poterono geiicrarsi queste idee. Ora se i beni di lancia o

di conquisla lianno potuto trovarc ncll' opinione dcgli uomini in certi tempi

un a|ipoggio in diritto , la vittoria in un duello c un fatlo della medcsima

(1) Vedi Memorie ddl' I. R. IsliiutOj Tomo IV, pag. 173-176. Ivi e dcllo die gli Uinl)ri

oocupasscro priiuamenle grando eslensione di Icna ilalica.

(2) xat fxeta^aiovTa; dux tw tottw Toyvo^a xxt 2:z/3tvou5 £? 'Of*|3,otxwv r^ooc'ayoosuSjjvzt.

(o) Aju/.avot 5tzd^ovTat a^/-^),ou; f^i'jjzip 3'.)Jou tcvo5 vSu-ritx^zoi oOt'.) y.'A y.^'t\-iv.^ xz't dpyiv^,

(4) In Erato, cap. 42, cd. Baclir. Lipsix, 1834: hx oi37iStxtii sU-j.
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indole ridolto allc propor/ioni iiulividuali ; e (luiiidi in tempi del iiicdesiino

c'iirallci'c ^\i uuniini polcrono logieanicnle rignardaic 11 succcsso in (lucslo

conibulliniciUo conic! 1' esprcssionc di una sonlenza di Dio.

Non vi lia seulorc die noli" anlichila vi fosscro ailrc procedure giudiziarie
,

sieeomc |)er il fuoco
,
per P acqua hoilcnte , alia foggia dei giudizj di Dio del

noslro medio evo. Se cio fosse slalo, la ([ueslione delle |)rove si trasporlerebbe

aliora in nn ailro uampo, eioe in (incllo deila divinazioiie. La divinazione nella

sua indole, proponendosi di eonoseere I'inlenzione della divinila. Ic pone come

delle condizioni circa al modo di manifeslaria, e ([uesli sono i niezzi clic cssa

adopcra nclP inlerpcllarla. II duello potrebbe pur cssere uno di ([uesli mezzi

per conosccre il giudizio della divinitii inlorno al diiitti) di due conlendenli

,

ed aliora sveslirebbe il primilivo suo caratlerc di forza aggiudicanle per assu-

uicre quelle di crilerio divinalorio. INel nostro medio evo, di fallo, il duello iro-

vandosi nella procedura giudiziaria in compagnia cogli altri crilerj del fuoco,

dell' acqua bollenle e simili
,
pare clic assumesse queslo ullimo caratlerc. La

faeililii della procedura per divinazione , o piulloslo I' incapaeita in tempi di

barbaric di Irovare un sistema ])robatoriale coi mezzi i jiiii opportuni alio

scopo giuridico , fece per avventura rivolgcre le menli alPintervento della di-

vinitii nci criterj di ccrtezza. Ma tutlavia il duello pote rimanerc per se conic

un giudizio di Dio in nome della forza clie vincc , e pare clic V anlieliila lo

usasse secondo queslo concetto. Fa meraviglia pcro come un concclto di que-

sta fatla cosi eonforme allc idee dei lempi di barbaric abbia iasciato cosi pochi

esem|)i del siio effcltuarsi in quel periodi della antiebita. Se non die vi lianno

Iraccic nei linguaggi cbe prcsso iiualcbe po])oIo, andic dove non appare il

duello nella sloria, vi potesse esscrc pralicalo in qualcbc modo in un tempo

anleriore, percbe il comballere pare cbe sia stalo lenuto per un crilerio di

ccrtezza, e quindi per un mezzo di prova. Nella lingua latina di fatto la voce

cerium e della slcssa famiglia del cerlare e ccrtamen, c nelle linguc gerniani-

clie il vocabolo ivalir, vera, c aflinc col tvchren, lUfendersi anchc colic arnii

iiel ledesco, ed e omofono colla parola ivar, guerra, nelT inglese.

Fin qui qucsle popolazioni furono considerate come die vivcssero in sociela

distinte di lignaggi;, ma vi lia qualdie apparenza die taluiia di esse si riuuisse

in legame pcrmanenle di piu ampia societii
,

poicbe Irovansi dcllc nioneft,

p. e. , col nome comune del popolo hieano , e riseontrasi qualcbe iscrizione

die acceiina ad una socielii comuuc dcl.aicdcsimo popolo (i). A cio vuolsi

^1) Curcia, SUirit ik'llu iliiu Sicilii'. T. Ill, p. 2G. — Friedlanilcr, Die oskinltun Miin-

zeii. Leipzig, 1830, p. 57. — f III ills liikdiititfis {niijiiblka- liunnatii) Icggcsi in una

iscrizione di bronzu lilala dal Moiuiuscn: />ie tuiUrit. Dialvkle, p. 169, 258.
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aggiiiiigci'i' aiu'lic I'iscrizione del bronzo di Rnpiiio (1), dove ira le allre Icggonsi

le parole lolai maraucai lix, cioe lecfgn per il popolo viaraclno, come viciie

iiUerpretalo; il clie polrehbe signiilcarc clio liiUi i lignaggi manicini faccssero

soficlii comune. Ma dall' altro canto Irovasi clic anclie le nionctc osclie cam-

pane porlano 1' iserizione kampano, dci Campnni ( non della sola Capua die

lia il nomc di hapfa), e nondimcno e nolo per la sloiia clie le citU'i di (jiiella

regione reggcvansi per governi dislinli. Cio poslo, si piio accoglierc clie laluno

di qucsli popoli riducessc voramcnlc i suoi lignaggi in socicla comune per-

manenle, come, p. e., il Lucano; ma puo anclie essere avvenuto, clic quesli

lignaggi si riunisscro, ollrc al case die sara consideralo nella federazione, per

lino scopo comune accidcntale o non permanenle , come
,

p. e.
,

per un alio

comune di cullo nel easo dci Marucini, die per una s|iecie di legato pio ave-

vano a fare un sagrifizio a Giove di Monte Tarino, cd anchc per usare di una

zecca comune, la quale di per se puo dare un' apparenza di stabile comunila

a siffaUe riunioni (2).

Se la socictii comune era permanente , si lia qui gia una formazione o di

una federazione permanente di lignaggi o di una ciltii. Presso i Sannili, i quali

sono rappresentati come durassero assai tempo nel regime patriarcalc , Livio

ramnienla pure dei concilj , e qui e da notarsi ch' egli adopera il medesimo

nome per indieare eerie riunioni in Elruria chc noi abbiamo adopcrato di

dimoslrare, die fosscro aduuanze rcgolari polilichc (3). Tultavolta per siffatta

denominazionc non si puo cscluderc ancora al lutto il regime patriarcalc

,

perche eolesli concilj , se non erano quella assemblea federals che corrispon-

desse in casa all'atleggiamcnto dei lignaggi in guerra fcderale al di fuori , il

die non pare cbc fosse per V espressione stcssa di Livio che acccnna a riu-

nioni molle c distinle
,
potevano pure essere quelle assemblee di capi di

(1) Vedi Mentorle deW I. fl. IslHutn, Tomo IV, pag. 227.

(2) In riguardo ai Caiiipaiii si trovano inoncte colla iserizione groca KAMOANniN, lo quali,

secondo il Fricdlander, sarcbbero slate conlalc da quelle Iruppc raercenarie canipanc

che s'impadronirono in Sicilia di Enlella, Etna e Nakona. Allre uionele cainpanc con iseri-

zione greca senibrano essere stale coniale in qualelie cilia greca della Campania, poiclie i

lipi accennano a >'apoli ed a Cuma. (Friedlander, Die Osk. Miiiizun, p. 53). Anche con

(picsli documenti si avrebbe una conferma clie il nouie coUellivo di Cainpani non rappre-

senlasse una sociela unica, permanenle, di tulli i popoli canqiani.

(5) Liv., VIII, 59: " Hoe demum prxlium Samnilium res ila infregit, ut omnibus coiiciliis

frcmerent. " — Delia Soeielii Etrusca. Vedi pag. ii e seg. di queslo slesso volume.
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fanii^lia, coi quali il cnpo di Irilii'i in cerli casi gravi prcndessc , sia pure in

nioilo lunsiillivo, ic sue deliberazioni.

Ma finalmenle anclie colcslc popolazioni , se non apparc di Inllc in modo

ovidcntc . di |)aiU! alnicno vi lia corlezza tlie passasscro in regohire soeielii

civile. Gli Uinbii priniamenic
,

quclli clie vissero dislinti dagli Elmsclii , ren-

dono cenno nelle loio Tavolc Eugubinc (1) di avcre cillii c fortezza
, e pcro

danno a cicdcre elic fosscro cosliluili anchc in soeicla eivile. Nella Campania

parimenlc pare clic 1' influenza greca ed i prccedenli ordini ctruselii abliiano

lullo clie i Sannili invasori si cosliluissero in soeicla civili, nellc (juali vissero

scparalamente per governi dislinli, eonie fu avverlilo or era. II fallo di soeicla

civili cosliluilc da cotcsli popoli apparc ancbe da diverse allrc indicazioni

delle loro lingnc. 11 vocabolo Methlis (2) oeeorrc con diversa inodilieazionc in

lingua osca e volsca , c se niai ebbe origine nei leinjii (lalriareali , inoslrasi

pcro nel scguilo conic la denoniinazionc di niagislrato in gencrc. Ma esso ri-

ceve di soiilo un aggetlivo, e allora indiea un inagislralo delcrniinalo. Cosi il

Meddis tuvliciis a Capua, ad Ercolano , a Ponipei, a Boviano, vorrcbbe dire il

magislralo, il preside della cilia o del coniune, da tout, tovl, luvl, totus, cilia,

coniune , tuvtinus, dclla cilia. Vi ha a Nola un meddix decelasius, il quale si

vorrebbc interprelare per un corrispondcnle deU'cdilc (.3). Prcsso i Volsci di

.Vnzo oceorre un Meddis e presso quclli di Vcllelri un Meddix sisliulens.

Assai frcqucnlemcnlc compare a canlo al Meddix il queslore in Ponipci

Kuaistur Pumpaiianst. Anche in Abclla (4) oceorre un Kvaisturei Abellanui, dove

cgli Iralla col Meddix di Nola. Vuolsi qui anche avverlire clie il queslore ri-

sconlrasi anelic nelle iscrizioni umbrichc. Gli edili sono sollanlo raniuienlati

nel frammenlo ponipcjano XVI Aidi, ncl quale sembra Irallarsi di delcrmina-

zioni di eonfini. In ogni caso quesli magislrali inferiori non scmbrano essere

slali loccali dalla guerra sociale, la quale pose i duumviri in luogo del Meddix.

Ollrc i magislrali occorrono aleuni corpi polilici. Pare clic i senali fosscro

cosliluili in tulle le cilia oschc. Di Capua c nolo, e di Nola e di Abclla si Irova

cenno nel Cippo Abcllano (5). In Pompci si Irova invcce del senalo il con-

ventus. Ma se nei reggimcnli di cilia il senalo era unMsliluziune elie poleva

(1) Tutaper Jkuviiia, ec, per la cilia dl Gubbio. Aufreclil und Kirchhoff, Die umbr.

Sprnclul. 3 llcfl., p. 6, 48, 49.

(2) FesUis , Meddix, Mmjhtrulus.

(3) II supremo iiiagislialo di Nola cliiamasi (ap. Liv., Epit. 75) prcvtor. Mommscn, JVach-

tiiiije :u lien osckisclien Studien.j[). 63. V. del nicdesiiuo anclie Die iinterit. Dial., p.-Ioi.

(4) Nt'l Cippo Abellano.

(5) Mommscn, Uskische Sliidicii, p. 80.
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lUUuralmcntc sorgcrc per si", il suo nomc romano c le allic magistraliirc pure

con nonic romano ponno csscrc indizio di un'inlUienza loniana, la (lualc era

slala gia graiulc in Italia prima ilclla gncrra socialc.

Ni'l Cippo (r.\bclia inscriUo in lingna osca si ha un case pralico di alcunc

condizioni incriMiti ail'csistenza dcllc cilia oselio dclla Campania c del loro

dirilto se non inlornazionalc, alnicno pubblico Ira Ic cilia libcrc (1). II icnorc

di esso dopo IVsordio comincia coUa delerminazionc prinei|)ale clie il tempio

di Ercole snl confmc col suo tcrrilorio c co' suoi Irulli dcbba a|)parlenerc in

comunc ad anibcduc ic cilia di Abclla e di Noia;, chc la raccolla debb' esserc

probabiinuMUc procurata in comunc da anibcduc. Dopo una lacuna, il cui le-

norc non c piii riconoscibilc dai Irammcnli, segue la disposizione, die denlro

dei confini del lempio di Ercole niuno assegno di lerrcni per parte dclle due

citla debba aver valore, ma si lo possa al di la di questi confini, di maniera

ehe fin dove arriva il confine proprio nolano, il lerrcno asscgnalo, come e

asscgnalo, apparlcnga ai Nolani, c parimcnlc agli Abcllani quello denlro del

loro confinej ma denlro dei confini del lempio uiun Abellano ne Nolano possa

posscdere un lerrcno asscgnalo. II lesoro conservalo ncl tempio possa esserc

apcrto soltanto per delibcrazione comunc. Quello deposlovi da una parte, debba

csscrle rimesso dalTallra senza processo. II confine Ira Abclla c Nola da una

parlc e dall'allra dcbb'essere nninilo di lapidi terminali.

Queste cillii compajono in qucslo documento come Stali di egual dirilto, coi

loro magislrali indigcni e col loro scnalo; esse hanno un tcsoro socialc, il quale

e conservalo in un lempio comune sopra lerreno neulrale, siccome la fcdera-

zione od alleanza dei Greci aveva il suo lesoro nella neulrale Delo, c le eillii

federate Spina e Cere lenevano il loro lesoro socialc nella lonlana Dcll'o. Que-

ste cilta slrinscro Ira loro traltali pubblici, per i quali il senato nomina o la

nominare ambasciatori; esse hanno un agro pubblico, del quale la divisionc

od il tramulamcnto in propriela privata e condizionalo, come in Roma, ad un

decreto del senato. Vi ha una somiglianza in quesla cosliluzione colla romana,

dove 1' animinislrazione degli affari cslcri c dclle finanze era atlribuila al

scnalo.

L'ordinamento di quesle due cilta era egli la ordinaria nalurale indipen-

dcntc cosliluzione comune delle cilia ilaliche? Lo avrebbe poluto essere per

nalurali rapporli di cotcslc cittii: ma qui la comunanza di cosliluzione, se

c'era, pole essere slala cagionata anclic da una influenza estcrna. Quivi oc-

corre un senato opcrante come sovrano, cd il scnalo in Nola fu invcstito dai

(1) .Momm., (hk. Slud.j p. 80. V. anclie Die unl. Dial, del nicdesiiuo.



LE SOniF.TA' SAniNO-OSCIIE. US
Romaiii dclla suprcnia aulorila iiclla seconiJa guerra punica (I). Per cio si credo

che ([ucslo liallalo non possa esserc anlciiore alia gucna di Annibalc, cd il

sislcma politico clic rapprcsenla, possa esserc giii una modilica/.ione roniaiia

dcllc primitive coslituzioni italiclic; il die, sc e vero, puo ad uii tempo esser

eomunc ad vAUc. citta itaiiclie ciie abbiano sciitito Pautorila romana (2). Non-

dimeno e possibiie ancora die i Romani non abbiano falto die una conferma

dei potcri die quel corpo politico da prima posscdcva. I Nolani fccero in quc-

sla transazione un atto di libcrlii, dondc appare die anclie dopo die ebbero

scntila la modificazionc romana conservassero I" csscnza della cosliluzione

comunale.

Vi lia un altro monumonto di lingua osca ma scritto in caratleri latini ri-

guardanlc la materia del diritto, cd c la cosi delta Tavola Bantina; ma il

lenore dell'iscrizionc accenna trojipo evidentcmente ai rapporti con Roma cd

al diritto romano, siccomc e la distribuzionc di Icrreni di agro pubblico (3),

perclie silTatlo monumcnto non rappreseiili (pid tempo, in cui il coniune ilalico

era giii involto nel sislema romano e subordiuato al suo diritto, e quindi non

abbia ad esserc materia del prcsente discorso.

Le coslituzioni ilaliche piu o ineno limilalc sotto I'aulorita romana sussi-

stellcro sino alia guerra sociale, in cui parte per la disfatia e parte per un

mezzo succcsso furono abrogate per la inlroduzione ddinitiva dclle forme della

ciltadinanza romana. In quesla occasione ancbc la lingua osca, die era slata

la lingua ulTiciale negli Stati, dove era indigcna, cesso di esserc laic c fu sosli-

luita dalla lalina-

Dopo questc scarse nolizic intorno alle coslituzioni civili di quesli popoli

appare die essi avevano una forma repubblicana che poteva essere anclic

antcriore all' influenza romana: ma vedendo die dei corpi politici non sono

esplicilamente ricordati, die i senati od il convcnto di Pompcj che puo csscrnc

un cquivnlente, i quali sogliono essere gli dementi di caraltere aristocratico

dclla cosliluzione, vi sarcbbc un argomcnto negativo per supporre che I'eie-

mento dcmocratico non fosse rappresentato in quelle cilia. Cio nonoslanle ri-

scontrandosi in Livio (4) che i legati o il principc della legazionc dei Campani,

che fece I'olTerla ai Romani della dedizionc dcllo State per ollencrc soccorso

conlro i Sannili
,

parla in nome del popolo : Populus nos CampanuSj eic,

(1) Momm., IVaclil.j p. 66. Liv. XXIll, 17.

(2) Moram., Osk. Stud., p. 91. Fcsttis, ;U(()i/ci/»i(fM.

(3) Idem, Osk. Stud., p. 107 c 112.

(4) VII, 30 e 31.

Vol. V. 67
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coniunque queslo possa essere il solo popolo politico, pure vi ha un qualclie

iiulizio qui ilentro clic la socielu civile fosse in mano ili molli, o clic inolli

abbiano coiu'orso a (lucslo alto supremo di sovranila, quale c quello della sua

abdieazionc, e quindi chc qualclie principio popolare o di una arislocrazia cosi

estesa die senibrasse popolo, fosse in qucsla costituzione.

Clic in Capua vi fosse qualche altro corpo od enle politico, oltrc il scnato,

prima dclla rovina di questa cilia nelia seconda guerra punica , si puo forse

inferire da qualche altro indizio. Cicerone, de Lege agraria, II, 32, dcscrivendo

cio che feccro i Romani per tcncrsi soggctta Capua dopo di avcrla prcsa in

qucH'cpoca, dice: statucrunl homines sapientes^ si agruin Campanis adcmissent,

nuigi.slraluSj senatttnij publicum ex ilia urbe consilium suslulissentj, imaginem

reipubliew nullum reliquissent, nihil fore, quod Capuam timeremus. Cosi leg-

gesi nellc lezioni eomuni, c in quella del Lemairc: ma nella seconda edizione

di Cicerone deH'Orclli (1) la parola senalum e posta Ira gli uncini, pcrche ap-

poggiala alia sola autorita delle lezioni marginali dell' edizione aldina del 4 554

nolate daTerenzio Levino senza indicazione di alcuna autorita. Ora se la voce

senalum deve stare, Ic parole susseguenli publicum ex ilia urbe consilium in-

dicano un allro elemento politico, perchc non e ragionevole di supporrc che

Cicerone sentisse la necessila di svolgcrc il concetto del senato con altre pa-

role, oUrc il suo nome; ma se questa parola deve essere abolita, allora riman-

gono solo Ic parole publicum consilium ad indicare I'ente politico. Ma dall'altra

parte la voce consilium, di solito, ha piullosto il significalo morale di delibera-

zione, chc il malcriale di raditnanza deliberanle, per la quale in latino si usa

ordinariamenle il vocabolo concilium! Per la qual cosa sebbene, mancando la

voce senalum, resprcssione sola rimasta publicum consilium possa piu facil-

niente rapprescntare un eorpo solo deliberantc, pure riguardando al significalo

morale della parola consiliumnoa pare che sia esclusa anche in queslo caso la

possibilc coesistcnza di piu corpi deliberanli, i quali costituisscro o formassero

Fazionc della dclibcrazione puhbliea o del popolo. Ma inoltrc Livio, racconlando

lulliina condiziouc di Capua, cosi si esprime (XX1.\): Capua quidem sepulcrum

el monumentum Campano populo data, exlorri el ejeelo ipso populo; superest

urbs Irunca sine senalu, sine plebe, sine magistralibus prodigium relicla, cru-

deiius liabilandu, quam si delela foret. Qui la voce plebe posta tra senalu e

magistralibus, due cnti politici, ed in raffronto ad cssi, sembra indicare di

preferenza la materia di un corpo politico od un ente politico, anziche sem-

pliceniente un ceto sociale; e con cio avrebbesi un allro impulso a prcferirc

(1) Zurigo, 1854.
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ropiiiionc chc in Capua vi fosscro due eoi|ii polilici, scnalo ed assemblca

popolare o concilio, anziclie il solo seiialo. Da Capua scmbra clie si possa

fare (pialelie induzione alle cosliluzioni dclle ailrc cilli campanc. Pare clie il

popolo elic sairbbc slalo rapprcsenlalo in colcsli due corpi polilici fosse il solo

popolo d'iinpcro, cd era forse il solo sanniliuo comiuislalorc.

Ma nondimeno quella parola plebe di sopra ricordala di Livio acccnncrebbc

ad un elcmenlo dcmocralico nclla coslituzionc. Se vi era in Capua una picbc

polilica, cssa proccdeva probabilnicnle in mode piincipalc da quella popola-

zioiie clic fu da prima assoggetlala dai Sannili , e pole per avveiilura cosli-

luirsi in qucsla condizionc alio stcsso modo che adopcro la plebe di Roma; e

se la coslilnzionc di Capua conlcneva qucslo elcmenlo democralico, non e im-

probabiie die le allre cilia eampane lo avesscro del pari. Cio non ostante non e

cscluso il case die Livio parlassc dclla plebe di Cajjua sollanlo colle parole della

eosliluzione di Roma, e die col nome di plebe non volessc indicare che il

secondo enlc politico, il quale in una arislocrazia poleva cosliluirsi anclie di

soli nobill, come fu argomeiitalo nclla Socielii Etrmca, c come era in Vcnezia

il Maggior Consiglio dislinto dal Scnalo. Ad ogni modo pero, quand' anclie la

plebe in Capua, e per analogia nclle allre cilia campanc, avesse acquislala

quella capacilii polilica preallegala. ogni ragionc induce a credere che all'epoca

della conquisla sannilica saru stala suddila, cioc die i Sannili conquistalori

avranno cosliluito il popolo d'impero, e chc la popolazionc irovala uel paese.

od elrusca od anlcriore all'clrusca, avra formala la parte suddila o scrva della

sociela, c qniiidi chc il governo sara slalo arislocralico. Non sarcbbe forse

insussislenle la congcUura, die Ic viccnde cosliluzionali chc era si ravvisc-

rebbero ncllc cilia eampane, avvenissero anche nelle allre cilia delle slirpi

sabine die se ne formarono. Delia Sabina |)ropria pero non vi ha traccia di

ordini civili indigeni, poiche assai per lempo vi pcnclro rdcmenlo romano

chc la informo a socielii romana. Del reslo, circa al formarsi dcgli ordini civili

di questc sociela, quei popoli sabini cslcndcndosi colla conquisla c passando

di poi alia vita della cilia, perchc erano da prima ordinali in patriarchie, col

riunirsi in divcrsi lignaggi o tribii per formare colesta citta o socicta civile,

facilmente avranno trasformalo Ic prime Iribu palriarcali in allrctlantc Iribii o

sezioni civili della cilia, come fu argomenlalo che fosse avvenuto nclla Sociela

Etruscu.

Molle di qucsle sociela sabino-osche o civili o palriarcali, se ancora di

questc sussislevano, furono da poi in voile, come gia fu accennalo, ncl sislcma

romano, e da questo sislema nel seguilo si svolsero, c comballcrono la cele-

bre guerra socialc conlro Roma. Ma scbbene avesscro iscrillo sulla loro monela
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il nome iVilalia, pure il pcnsieio di quella gucna non era giii di una ribel-

lione per farsi indipeiulenli da Roma, ma di una insurrezione da uno slato di

diritto romano imperfollo per ottenere o ricupcrarc T ultimo grado di quel di-

ritto
,
per divenire eiltadini roniani optinio jure. L'ordinamento adunquc di

quelle eilla ilaliche, quando erano giu enlrate iu quel sislema, non puo essere

argomento della prescnte Irattazionc.

Federazione.— La gucrra era unoccasionc principalc dclla riunione del diversi

lignaggi ovvero dclle diverse sociela di questi popoli, e coUa guerra incomincia

un lal quale dirillo federale. La guerra era deliberala dai capi od aventi impcrio,

e da essi era elello il eondollicro, il quale nominavasi imperalore (i). Al suo

eon)ando comparivano lulli gli uomini capaei di porlarc Ic armij pare pero che

I'ubbidicnza fosse alquanlo Icnta, eome dovcva avvcnire in una soeiela non

regolarniente permanenle. Ma quando il Sabiuo od il Sannila era sotto Ic armi,

e asscrito clic divcntassc un altro uomo. Si dice clic luUi slasscro al cenno

del eapitano, e formassero un csercito cosi ubbidienle c disciplinato, quale lo

Slalo meglio ordinalo non avrebbe potulo esibire. Vi erano delle pene per

niantcnerc nel dovere i niilili, e se multa e voce sabina od ancbc osca, conic

pensa Feslo (2), poleva forse essere, secondo il parere del GoUling(3), una spe-

cie di pcgno in besliamc levalo sopra i morosi al dovere militare od una pena

inflilta dall' imperalore.

Si credc che ad ogni spedizione di guerra, cioe ad ogni convocazione di

escrcito, i soldali preslassero giuramento al capilano, e cio e natural cosa. Non

si conosce come fossero dentro ordinal! questi esercili nei primi tempi. Sol-

tanlo da Livio si sa (4) che vi era in uso la cooptazione dcH'un I'altro. Si

conosce inollre da Cesare (5) la qualita dellc loro armi, poiclie egli dice che

i Roniani riccvcllcro le proprie dai Sabini. La qualita dellc armi dclcrmina i

modi di usarle, e fino ad un certo punto anche gli ordini militari. II modo con

eui un uomo di una societa c armato , e I'ordine in cui sla nella milizia, e

pure un atleggiamenlo sociale e quindi una espressione di diritti. In Roma

(1) Strabo ev 'J£ toe; TToliaoii uiptl-y.L ^arydsu^ uiro twv v£f*o;iivwv dpy^x;

I Saniiili nella guerra sociale erano condotli da un imperalore. Mulil Embralur (Mulilio

Imperalore) trovasi nelle luonele osclie della guerra sociale. Feslus, Imperator. Livio (IV, 10)

nomina un imperalore dei Volsci.

(2) Milltarn.

(3) Gesdiichte, etc., p. 10.

(4) X, 58.

(5) Cxsar ap. Sal. Catil.: a.Majores nostri arma alqiie tela mililiwia ab Samnilibus sum-

pserunl. »
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I'cscrcilo urbnno dci coniizj fcnturiiili colic sue aimnture era di fatio iiiiu

es|)iessione di dirilli. Ma qui uella igiiorau/.a di nolizie positive in |iroposilo

dcvcsi iiivccc argomenlare dalia organiz/.azionc deila soeiela airorganizzazione

dcll'cscrciio, dai dirilli sociali gia coiiosciuli e |ircsunli alia posizione legale

dciruoino iiclla luilizia. Se le socicla sabiiie pailicolari crano aduiique in islalo

di iribi'i o di palriarcliia, rordinamcnto dcllc famiglie e dcllc genii coi loro

clieuli nella tiibii secondo gli uoniini di capacila a! comballere alia caiupagna

di difciiderc la propria Icira dal di dculio. foisc avra foinilo la disposizionc

dclla milizia della liiln'i, ossia dci siiigoli coiiiponcnti dcU'esercilo fedcrale; il

elic vorrcbbe dire eiie resereilo sara slalo di carallere fcudalc, dove la coo-

plazione puo piu facilmcnle risconlrarsi, cd in qucsla forma i dirilli d' indole

polilica dei singoli mcmbri della palriarcliia sarebbcro slali rappresenlali nel-

resercilo. Anclie la soeiela civile, se era di carallere arislocralico, avra fornilo

i medesimi elemenli di milizia.

Pare clie i Sabini avcssero una cilia od una terra fedcrale, c sc I'oggello

principalc dellc loro riunioni era la guerra, vorrebbcsi credere elie quella fosse

una piazza d'armi. Qucsla terra sarcbbe slala Cure, ed il suo nome, secondo le

elimologie datcne, si presterebbc ad esprimere queslo significalo di guerra, se

esso e una modillcazione di quiris, voce die in lingua sabina significlierebbe

Inncia (1). In cffcllo i Sabini in ordinanza mililare crano cbianiali Qnirili (2),

siceomc i Roman!
,
quando erano nominal! in lore lingua per !1 rapporlo del-

Parma chc porlavano ne! canli saliari, chc rimonlano sino a Numa, cliiamavansi

Piliiiiiiioe poploCj il popolo delta lancia (3). Tra ! popoli di qucsle slirpi ! San-

nili si prcscnlano pure con un legamc politico. Non si conoscc di die ([ualila

fosse cotcslo legame, e come fossero ordinal! nella loro federazione, ma pare

die essa pure fosse di carallere accidenlale, p. c., per il easo di guerra. Le

loro adunanzc si componevano pei rapprescntanli dci singoli comuni o popoli,

ed in esse eleggevano Timperalore {embralur) fcderale. Non appare in silTatle

fedcrazioni che alcun popolo o comunc prcvalcssc su gli allri, c niollo meno

die v! fosse un punlo centrale pcrmanenle, come, p. e., Roma, die lenesse

insieme i lignaggi sannitici. Pare pero die a Boiano, Bovianum, e ad Agnonc

iraltasscro i loro affari federal!.

(1) KOoii; '/ijO oi ix^i-jot ra; ixiy^uii; /xloJTi. Dionys., il, 48. Cures-Castra. Varro, de L. L.,

V, 51.

(2) Siccoiiic ^rqiiili crano deiti i Sagittarii. Fest. s. v.

(3) Festus : Pitttiiiiwe popluc in carmine saliari Romani, vetul pilis uti assuclij- rel quia

pracipuc pellant hoslis.
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Un'allra cagione di riunione federale era la spcdizione delle colonic. Qiiando

la popolazionc crcsccva fuorl di proporzionc coi iiiczzi di sussislcnza clic

crano soinministrali dalla paslorizia e dalia loro agricoltura, ovvcro quando per

im" immincnU' giierra volevano renders! propizj gli dei, parlicolarmenlc gli dei

dcUa guerra, i eapi di qucste societa si radunavano c volavano una primavera

sacraj cioc delerniinavano clic lutli i nali nclla segucnle primavera di uomini

col bcsliame dclla medesima cla, dopo il compimento di un certo nunicro di

anni (f), dovessero in qualitii di coloni abbandonarc la palria, e simili ad uno

scianie di api clic ninove in primavera (2), armali convenienlemenle per una

spcdizione, avcsscro a procurarsi coU'armi una nuova abilazione. Si dice clic

a quesla giovcntii fosse dalo il nome di vernae, ed i padri che la spedivano

in colonic, avevano come sembianza, in nome della polcsla patria, di consa-

crarla alia morlc o di esporla (3).

Sc la colonia si conquistava il suo Icrrilorio, divenlava come maggiorcnnc

od emancipala, e non avcva piii alcun legame colla madre palria, c quesla

dal suo canto non si eurava piii di difenderla, ed anzi talvolta persino la osleg-

giava (4).

Rapporti esterm.

DiRiTTO DELLE GENTi. — Fu dcllo cUc i Sabini ed i loro derivati i Sannili non ri-

conoscevano Pordine dei Fecial!
,
que! saeerdoli ambascialor! che erano mandali

a chiedere soddisl'azionc delle offese ricevute da! popoli slranieri, ed in caso di

rifiulo inlimavano la guerra con certe solennila religiose (5). Circa ai Sabini si

cita il caso diTazio, che rifiutandos! di restituire le cose dovutc, fosse per cio

ammazzalo da! nemici innasprili (6). Ma in quanto aiSannili si Irova pure in Livio

(1) Presso Livio, XXXIII, 44, vi e un cenno ai 21 anno. Appo i Romani, i qiiali adolla-

rono queslo costume at tempo delle guerre puniclie, liitla la primavera non aveva rapporlo

che al bestiame die era nato tra due determinati termini dell' anno, e veniva sagriCcato.

Liv.. XXXIV, 44.

(2) Virg., Geo-Tjf.JV, 23.

(3) Le medesime cagloni produssero i medesimi elTolti , e la primavera sacra delle slirpi

sabinc pastorali promossa dall'eccesso di popolazione rassoniiglia alle grandi cn)igrazioni

dei popoli pastori, usciti dall' Asia centrale nei primi tempi dell' era volgare, e dopo sotto al

nome di Unni c poi di Turclii, Tartar!, ec, i quali da prima urlarono I'inipero romano, e

da poi invasero le frontiere oriental! d'Europa.

(4) Giiltling., p. 3.

(5; Dionigi cliiama i Eeciali upr,-ji>oi/.y;, Lib. XV, X ex ed. .Maj.

(6) Dionvs., 11, 31.
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die nella famosa gucrra conlro i Roniani iiiandaroiio i Feciali a porlarc il cada-

vere di Papio Uriitolo a Roma in soddisfazione dclle olTcse rccalc al Romani {i).

Cio noiiostanlc c significato Iroppo esplicitamcntc dagli scrillori clic i Sannili

t'accvaiio la gucrra scnza il dirillo fetialc (2), dondc erano nominali oziandio

perlidi (3) ,
perclic (piando nei Irallali con cssi cade il discorso dci Fecial!

,

noniinalamcnlc nel liiogo succilalo di Livio, non si dcbba credere clic queslo

caso, secondo la narrazionc di queslo slorico , noa sia un fcnomcno isolalo e

senza consegucnze , c clie il noine di Feciali date agl' inviatl Sanniti non

uscissc per analogia cogli inviati Romani.

II popolo clic inlrodussc I'ordinc dei Feciali coUe altribuzioni sopiaindicale

dlede cerlamenle qualclic forma al principio di un dirillo dclle genii razio-

iiale, perclic creando una procedura di carallcrc religioso per otlenere dai po-

poli slranieri la riparazione dclle offese, dichiaro clie queslc olTcse erano una

violazione di dirilli , cd intimando la gucrra per il riGulo , c solo per queslo

rifiulo di riparazione, esclusc la guerra d'assallo scnza Icgiltima cagionc, ov-

vero non lenne per giusla clic la guerra di difcsa. Ma i Sabini, c dctlo clie non

avevano queslo ordine, e circa ai Sannili parinicnle sembra piii jirobabilc clie

ne mancasscio (4). Forse ollre i trallati essi pure non riconoscevano alcun di-

rillo Ira i popoli rcciprocamentc slranieri. Riconoscevano in vece il dirillo

della forza, la legillimila dclle cose acquislale con cssa (5), di clie davano

pure una prova cvidente colic colonic delle loro priniavere sacrc, e lasciavano

Irasparire il senso nei simboli dei loro rili nuziali.

Si dice clie il lerrilorio clie conquislavano colesli popoli fosse lenuto di loro

proprieta comune , il quale se poi veniva diviso
,
conic pare naluralc , Ira i

diversi coopcralori della eonquisla, anche la popolazione die da prima vi vi-

vcva sopra avra subilo la medesima sortc , c secondo Ic circoslanzc diverse

di queslo falto , sara disccsa in una servilu piii o meno rigorosa, cosliluendo

cosi quel cumulo di ccnsuali o servi , cbe sono la materia del sislenia feudalc.

Tra grisliluli del dirillo dellc genii si puo annoverare anche I'ospizio pri-

valo, ossia quell' uso sancilo dalle leggi, per il quale lo slraniero c ricevuio

'

(1) Vlll, 39. Feciales Rouiam, ut ceiisueninl, iiiissi cl corpus Brutuli exanimc.

(2) Appian. R. H., i/e Hvbits Saninitkis^ III, 5. — Liv., X. 12, dove 6 detio die i San-

nili iiiinacciassero di amiuazzarc anche i Feciali.

(5) Perfiilus Samnis. Liv., I.\, 3.

(4) Liv., I.\, 3. X, 12.

(5) i» yj'ipo; v6/i«. Dionjs., VI , 26. VII , 53. — Idem ex edit. Maj. VI , C. XII. Pol> b., X, 8.

— Das Fauslreclil.
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iic'lht casa di un ilolprminalo ciUailino, cii ivi i- graluitamenle alloggialo cd ali-

niciilato. Quesl'uso implica reciprocanza di tratlamcnlo, e qiiesla rceiprocanza

11011 lia luogo, e iioii o pcrnicssa da uiio Slato sc noii per cerli popoli cslcri

f noil per cerli altri. La qualita di quesli rapporti avvcrte di per si", cine cssa

lion piu) apparlcncre clie al dirillo delle genii posilivo, fondalo sopra una con-

sueUidine o sopra un Irallalo
,

perclic il dirillo delle genii razionale non puo

eolloeare un' ospilalilii di questa I'alta ncl novcro rigoroso dci dirilli c doveri

inlernazionali. Ma queslo alio posilivo del dirillo d'ospizio, pcrche Ira alcuni

e permesso c Ira allri viclato, nega per se in principio anclie quella ospilalila

elie polrebbero esercilare Uilli i popoli Ira loro , c quindi per la sua indole

tende anclie a reslringerc il dirillo delle genii alia condizionc di quci rapporli

legali clie non nascono die per patti espliciti o soUinlesi.

Queslo dirillo si Irova primanienle esercilalo Ira popoli della medesinia ori-

ginc , massiinamcnte Ira quelli clic usavano tra loro Tisopolizia, d' ondc ap-

pare senipre piii clic csso lenesse del earallerc del dirillo delle genii di quel

tempi, il quale di solilo nasceva, quantunque per patti, Ira i popoli della me-

desinia origine espressi o soUinlesi, anziche procedcssc da un senlimcnto ge-

nerale del rispello reciproco della personalilii delle nazioni.

Queslo ospizio pole sussisterc anclie dopo elie Ic socicla civili ehc Ira loro

lo esercilavano , furono riunite in un corpo politico solo. AUora naturalmenlc

perde il carallere di dirillo delle genti', ma perclie cio avvenne nella questione

concrela per la conccnlrazionc di questa societa nel sistema politico romano
,

cos'i non c qui il luogo della sua trallazione. Invece occorre di produrre la no-

tizia , forse la sola che ce nc rimanga , clie siffalto ospizio sussisleva tra i

Sannili ed i Napoletani (I). Ollre T ospizio vi lianno allri rapporli Ira personc

di Slali esleri, siceoine il eonnubio, il coniniercio c la ricuperazione die ponno

cntrare nella giurisdizione del diritlo internazionalc tra i privali , ma perclie

di cssi, sebbcne presumibili (2), non occorre pero alcun cenno tra i popoli in

discorso , cosi non vi ha qui cagione di fame parola.

(1) DionjS. , Excevplu 11, I'Jii-svoi ai -ijii Ehi. (scilicet iauviT:zt) w; 7r'jv5avioti53t. zzi, fik',i

(2) U ragguaglio malcrialc delle monele italiclie c un indi^io del coinmercio dei popoli

clie le usavano: il clie vedrassi da poi al luogo delle societa italicbe considerate in coni-

plesso.
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Di alcuni altri dementi die ponno rapprescnlare indirellameiUc

I' idea del dirillo.

RELinioNR. — OltiT all'azione del dirillo divino. in cui la rc'i^ioiic opora (|ual

Icgge posiliva dirella, la rcligionc, come fu gia avvcrlilo nclia Sociclii Etrusca,

suppiiscc iiolla parte inleriorc dciriiomo ad o;;iii azioii di Icgge che non vi pu6

pciielrare, cd cspiimc, mcdianlc il siio online ed i suoi preccUi, il senso di

morale c di giuslizia dcgli uoiiiiiii die I'lianno iniinaginala.

Non vi liaiino che nolizie frammenlarie inlorno alia religionc delle slirpi

sabine, e (luindi non si puo fonnare iiii concello posilivo del loro panleon:

nia dalle eireoslanze di vita di (juesti popoli (se la reli^ione immaKiiiala dagli

uomini non e ehi; un rillesso dciia loro vila inleriore), dai brani die riinangono

di (jutsio slesso panleon, dalle nolizie che si hanno dei sislemi religiosi dei

popoli circosUinli, e lecilo di fare induzione die 11 panteon sabino sia stale

nei graiidi lincanicnti il medesinio dei |)opoli vicini, e che le parlicolarita non

abbiano loccalo die le parti non essenziali, perclie sorniglianlc in genere ci

appare il niodo di viverc dei pojioli italici, c le loro dislinzioni ci sembrano

non rijiiiardarc che le parti accessorie, e perche i framnienli od i sislemi dei

loro eulli luire si rassomigliano nel loro caraltcrc. Quiiidi il medesinio pan-

telsnio lid polileismo, il dualismo per rappresentare i due principj del bene

e dd male, il dogma della immorlalila dell' aiiima e le sue conscgnenze nella

vita avvenire, il medesinio spirilo nella diviiiazione c nella esjiiazione pare

che dovessc pur Irovarsi nel sistcma rcligioso di ([uesli |)opoli, c con ci6 Ic

mcdcsime conscgnenze morali che furono gia accennate nella religionc elrusca.

Nel raccogliere ora le rdiquie del panleon sabino che ponno riguardare la

prcsente queslione occorre principalmente un carallcre che non c dissimilc da

qucllo die si Irova appo altri popoli ilalici die saraiino i Lalini cd i Romaiii,

ed c quello delle divinili militari. In un popoio esscnzialmenlc guerriero era

natural cosa che il cullo dcgli dei della giicrra lencsse un Inogo principalc.

Vi ha Ira le prime divinila di tutto il panteon, si dice, una Giunonc Quirile,

ossia armala di lancia, ed il suo corrispondenle Quirino pure eon questa arma.

Vi ha aneora Ira gli dei maggiori un Mavorle ed una Ncricnc (1), uomi che si

credono sabini, c signirichcrcbbero Marie e Bdloiia. Qiieslo formarsi degli dei

della guerra e coUocarsi in primo grado signilica die il popoio volcva esscre

guerriero, ossia prcpotcntc, c voleva farlo con ragionc, cioe coll'approvazione

(1) Gcllius., N. A. XIII, 22.

Vol. V. 58
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della divinila. Qucslo proccsso psicologico 6 parle di quelle, con ciii colesti

popoli forniarono i loro sistcmi religiosi Iraspoilando in ciclo il loro gcnerc

di vila della lerra: csso rassoniiglia al proccsso di clii per argonienlazionc

volcndo evincerc una data Icsi ccrca c pone per niaggiore una proposizionc

the scrva di base a quella c la giuslificlii. 1 Sabini adunquc, e con essi molli

altri popoli, volcvano la sanlificazionc della forza, e cio consenle col mito della

vcstale di Cure e coi rili dclle nozze sabinc.

Risullano da poi Ic divinitii canipcslri, poicbi! quest! popoli diniorando alia

campagna, per vic/ii^ avvertivano specialmenle ai rapporli della vila canipc-

stre. Tra queste divinita vuolsi ricordarc per un altro rapporlo specialmenle

la Feronia. II cullo di quesla dca animcUcva in una ccrla sua fesla la libcra-

zione dcgli schiavi (l). fi nolabile quesla rislaurazione di diritli clie di lenipo

in tempo pralicavasi dalla divinita coUa rcligionc.

Ma se il dirillo era resliluilo all'uomo nialerialmenle, lo era anche neirin-

lenzione? Non poleva esscre cotesla liberazionc un alio di gcnerosila, un done,

poiclie qui in cfTetto 1 merili del servo sono posli a condizione del riscallo?

Lo slalo di scbiavilii non era la regola, e I'cmancipazione non era I'cccezione?

Per rispondere a qucsle domande si ricliicdcrebbe di conoscere il concetto chc

si avevano quegli uomini della condizione deiruomo c della nalura della schia-

vilii. I coslumi sono rozzi o barbari, sono genlili o civili, sccondo le idee chc

si lianno sugli oggcUi dei coslumi. Qui imporla di toccarc ancora della que-

slione del dirillo dclle genii razionale. L'antichilu nclla sua rozzezza rimota non

riconobbe un dirillo delle genii ollrc i Iraltali posilivi. Quesla mancanza si-

gnifiea che gli uomini c le nazioni non si tcncvano o non si avvertivano Ira

loro per eguali. Di fallo, gli uomini, sebbcnc cssenzialmcnlc cgiiali, mostrano

alia prima apparenza alcune divcrsita, siccome sono I'abilo fisico, i linguaggi,

il grade d'inlclligcnza, donde la coltura ed 1 coslumi diversificano. Quesli acci-

denti polerono far credere agli uomini rozzi che la natura umana fosse diversa.

Aggiungevasi a manlenere quesla opinionc, e forse n'era la principal causa,

la religione, la quale era di earallcre nazionale. L' indole dellc religioni na-

zionali c di essere esclusive ; e poiclic anche per logica spontanea o non

(i) Servius ad Mn., Vlll, 364: < Feronia mater, nyinpha Carapanise, quam .. . liaec eliaiii

lil)crloruiii dca esl, in ciijiis leiuplo raso capile pileuiii accipiebanl. . . In hujus Icmplo

Tarraeinre scdile lapidcum full, in quo liic versus incisus oral: Ihnemcriti servi scdeanlj

surgeiU liberi. II cullo di quesla dea era couiuue anche ai Lalini.

Dionigi, III, 32, dice di fallo iioov eaTt /.otvA le^w/zeviv Otto Ix^ivtu'j t-. xai AaTi'vwv, a-ytov iv rot;
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avvcrtila, ruonio naluralmciile leiulc, sc allra cagione non intervicne, a non

rilcnorc per biiona chc la religionc die professa, eosi in queslc religioni gli

uoniini avranno inclinato a iciierc se slcssi |)cr i soli privilcgiati delia divinita,

c gli slranioii per ro|)iol)i. Quar.ta dilTcrdiza iioii dnvclle inlrodiirrc Ira gli

uoniini (luesta opinioiic ! Non I'u cIil- Pcspcriciua forin;ilasi (jur ie reciproclic

transazioni Ira gli uomini cd i popoli, c non furono clic Ie speculazioni filoso-

ficlic, Ie quali poterono suggcrire a Cicerone (|U(!lla definizione della legge non

nata nc in Atone ne in Uoina, nia ricevula dalla naliira; non furono chc que-

sti falti die suscitarono il principio dcUcguagliaiiza Ira i nieiiihri dcllc fami-

glie umanc; ma quella religionc die s'indirizza a tulti gli uomini e li cliiama

tutli fralclii, pose il soggeilo dclla sua autoritii a qucslo priiu'i|)io. Ma gli uo-

mini avcvano adun(iue priiiiilivanienle qualdic cagione per non lenersi per

eguali, e con cio avcvano andie una prcdisposizione ad amnicUcrc la schia-

viu'i. La schiavilii nacque di soiito dalla guerra o da qualclic alio di violenza,

poiche la schiavilu volonlaria non e nalurale. Gli uomini c Ie nazioni si fe-

ccro, si fanno Ira loro la guerra, sia die si lengano tra loro per eguali, sia

die non si tengano; ma quando non si tciigono per eguali, si Irallano tra loro

piu atrocemente. La morle del nemico c I'idea semplice, primiliva della guerra

tra i popoli barbari; la moric del nemico anche quando lia cessalo di cssere

pericoloso. iMa qucsla idea del perieolo cessalo alia fine si fa strada ncl cuore

delPuomo ed i viiili sono conscrvati in vila. Tullavolla qucslo uomo straniero,

non cguale, nemico, che ha osato comballere e fu vinto, non deve essere,

non c della mcdesima condizione del vincilorc: sc gli fu conservata la vita,

rimanga in schiavilu. Ma la vila gli fu risparmiala soltanlo per Tidca del pe-

rieolo cessalo? Non vi si misdiio andic la compassionc? Nell' ordine logico

dovellc prevedere I'idca del perieolo cessalo, se doveva nascerc la compassione,

licrchc dovcvasi riconosccre che la morle del vinlo non era necessaria, e

([uindi non mcrilata, se doveva nascerc il rammarico che avesse a senlirne il

dolorc. Nata la compassione, si ponga mente al suo caraltere, poiche essa se-

gna un'epoca in questo proecsso psicologieo. II senlimento precorre la riflessio-

nc: la compassionc c una protcsta non avvcrlila, non rillcssa, contro un male

palilo, indebitamenle palito da un essere che c'inleressa. La compassionc

quando e nala, fa il suo cammino, essa accompagna anche i mali della schia-

vilii, essa suggcrisce il dono della liberta dello sdiiavo: essa puo cominciare

dal suggerirlo jicr lo scliiavo benemercnte. Ma Taspetto di un uomo die linal-

nienle ci appare noslro simile neU'cssenza, ridolto in ischiavilii, c tal cosa

cosi miserabile, che la compassione puo cstendersi anche alia sola condizione

di schiavo. In ogni caso , il bene della liberta non c chc la ccssazione del
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dolore della scliiavitii. Queslo ilono noii e dunquc una cosa posiliva, un di piu

die si dii; c una dicliiarazionc iniplieila, scnlinicnlale, clie la schiavilu c un

dolore ingiuslanienle palilo. La liberazione dello seliiavo, fincliu s' riniane ncllc

icj^ioni del seiUiniento, puo anclie parcrc un alio di generosilii, un done: ma
il sentimcnlo porgc un segnale airinlcUello, il quale, sccondo il grade del suo

sviiuppo. eolla rillessione puo erigeiio in un principio piii o nicno esplicilo.

Cosi il rilo di Feronia nella liberazione degli scliiavi pole csscrc per se un alto

di generosila di padrone, un'abdicazione di doniinio; ma pole anelie nel sc-

guilo csserc in qualelie niodo inleso elie velassc un principio di riparazione

alia iiersonalita dciruonu) iugiustamenle Icsa dalla schiavilu, che fosse un alto

di giuslizia, e di giustizia assolula, pcrclie operato dalla religione. Qucsla ri-

parazione compare, e vcro, come una eccezionc; ma quesla e pure anche la

via ebc i prineipj sogliono tenere per divenlare la regola generalc, ed i tempi

c le soeiela sal)ine crano aneora lontane dal trionfo di qucsla regola.

Ma la schiavilu riinaneva la regola, e la religione che ainmctteva qucsla

riparazione, sanciva pure la schiavilu? Donde cio avvcniva? La religione san-

eiva la scliiavitii, pcrelic sanlificava la forza c quindi le sue consegucnzc,

come ne fu ragionato al proposilo delle nozze sabine; e la sebiavilii rimase

la regola, perche, nata una volla coll'appoggio della religione, I'uomo che nc

gode c puo godcrnc, sc non e avvertilo da qualcbe elemenlo conlrario, Icnde

a riguardarc la qucslione dal lato subbiellivo, vale a dire, nel caso concrclo,

cgoistico. In asscnza di queir elemenlo, egli non Irova cagione di rinunziare

agli cITeUi della sua polenza. Ma quando quell' elemenlo conlrario solto qual-

sivoglia forma si presenta, allora 1' allenzione dell' uomo e riebiamala anchc

a! lalo obbiellivo della qucslione. e si svolge in proposilo quell' ordinc d'idee

die fu ora acccnnato circa ai rili di Feronia (1).

SclE^ZE. —• Ala si parla sempre di una doUrina sabina severa sia del divino

che dell'umano dirillo, della quale Numa era consullissimo. Non si conoscc

jiropriamcnte in che eonsistesse quesla sciciiza
,

poiche non ci c dato qui di

argonientarc dirillamenle dal noine alia cosa. Ma la eoslanza ed eslensione di

quesla tradizione , un certo caratlere di sapienza che nella leggenda di Numa
(' attribuito al suo govcrno, una ereazione od inlroduzione opjiortuna di cerli

ordini religiosi per informare o lemperare ordini civili o costumanze sociali

,

fanno supporre di un uomo , il quale
,
perche non poleva essere ispirato

,

(1^ Qiieslc considerazioiii si riferiscono anclie a cio die fu accennalo nulla nola (1) della

pagina 45G.
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Uoveva avcrc riccvulo una qu;>lclic isliluzioiie in quesla nialciia; o piulloslo,

peiclic la sloria cli Nuina e una Icggcnda, laseiano suppoirc una qualclic dot-

irina ncl popolo , d' ondc la Iradizionc fccc derivare Numa. Dall' allra parle
,

se sussistcva quella specie di sacerdoli clie erano come in uno slalo di pcr-

nianenza Ira Ic Iribi'i sabine , sicconie fu acccnnalo di sopra , (juesla cliiama

ripolesi die una qualelie dollrina professassero, poiche la presenza di un or-

dine di uomini die deve occupaisi di conleniplazione, quali sono i sacerdoli,

conduce a credere die un qualelie cuniulo di cognizioni o di teoric abbiano

alia lin line polulo mellerc insieme. TuUc (piesle indicazioni porlano a eon-

gellurarc adunquc die una tal quale riunionc di dottrine circa ai rapporli rc-

ligiosi ed anclie del vivere socialc , senza supporre una inlroduzionc di lilo-

solla pilagorica, siasi formala appo i popoli sabini, alle quali pole avvcnire die

fosse dato da poi il nonie di dirillo diviuo ed uniano.

Letteratlha. — Per dire qualelie cosa intorno a cio die la Icllcralura puo

averc espresso circa all' idea del dirillo appo qucsli popoli , occorre prinia-

menle di avvcrlire die di quesli popoli si conoscono prcsenlcmcnle , ollre

runibrico, trc distiuti linguaggi o dialclli, c sono il sabino proprianicnle detto,

del quale appena or era emerse qualcbe monumenlo , il volsco , del quale si

conoscc una breve iscrizionc, c I'osco, di cui sussislono niolli monunicnli. Tra

quesli linguaggi I'osco dcbbe avcre avuto una qualclic Icllcralura, pcrdic la

sua gramnialica e iroppo definita nella prosodia e nelle desinenze, annuncia

uno sviluppo della lingua iroppo avanzalo per non avcre prodoUo qualclic

I'rullo Icllcrario (i). Inlanlo di (picslo linguaggio e ricordata una produzionc

cbc puo noniinarsi come drammalica, cd c la favoia alcllana. Fu gia avvcrlilo

nel discorso intorno alia Socield Etrusca, come la ilrainnialica, piii die ogiii

allra produzionc Icllcraria . sia alia a rapprcscnlarc il dirillo. La favoia alcl-

lana vciine in Roma da Alclla , cilia dclla Campania. Era una specie di farsa

burlcsca con niascliere di carallere , non senza un qualelie Icgame drainma-

lico, nclla (juale I'argomcnlo pare die fosse soniminisiralo dalla vila cani-

pestre in opposizioiic alia vila cilladina. Essa adopcrava di eccilare 1" cITcllo

comico mcdianlc il inollcggio e lo sdicrno c grollesdii movimcali di corjio.

Se la Vila cilladina era corrolla nclla Campania
,
quesli scbcrni polevano va-

Icrc una prolesla conlra cio die non era Iccilo; ma i mollcggi c gli sdicrni

delle Aleilane si dice die sapcsscro di osca oscenila. Forse le Alcllane in Roma

furono csagcralc in qucslo nial vezzo ; ma si dice cbc tali scurrililii erano

(1) Moiniusen, Die uithrit. Dial., |iassiiu.
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sccontio r indole di queslo componimento , ed i grammaliei lioppo facilmenlc

ticrivano il vocabolo obscenum dai cosUiini dcgli Osei (1). Al pioposito dci versi

fcsccniiini nclla Socicta Etrusca fii acceiinato quale sigiiifiealo in rapporlo al

dirilto alihia una lolteratura libcrlina ; un lealro di quesla specie ha un ca-

rallere ancora pii'i dannoso, e se la decenza e un dovere , la violazione di

essa e scuipre nn alto elie rivela uii poco rispcUo alia legge, un senso debole

del dirilto in generalc.

MoKALiiA. — Queslo argomcnto puo essere eonsideralo anehc per I'aspeUo

della uioralila del popolo c ricevc la medcsiina inlcrprclazione. Quesla mora-

lita potrebbe pure csserc rappresenlala dal dirillo delle genii, o piulloslo dal-

lassenza del dirillo delle genii, ahneno fuori dei Irallali, che I'u gia osservala

appo quesli popoli : se non clie in queslo caso si ha gia I'espressione diretla

deir idea di dirillo per la soprammentovala mancanza senza cercarne indirella-

nicnle V indizio a travcrso della moralila. Invece vorrebbesi indicare ehe la

vita lussureggiante dcgli abitanli di Capua rappresenlando la poca osservanza

di diversi dovcri morali rcnde pur cenno per analogia di un scnlimenlo de-

bole dei doveri propriamcnlc chiamali giuridici.

Le socicta dei popoli sabini ed oscbi crano adunquc eosi coslituite.

Sotto I'autorilii della rcligione era formala la famiglia e la patriarchia appo

i Sabini, c da quesla aulorila I'una c I'allra era governala. Forse per la na-

lura dei luoghi die abitavano, la quale non pcrmelteva la formazione di grandi

ccnlri di popolazione , e per il genere di vita che per eonseguenza conduce-

vano, le slirpi del popolo sabino e de' snoi alTini durarono assai tempo in re-

gime palriareale. In questo regime trovausi pure presso di loro quelle specie

di uomini , clienti o vassalli o servi che fossero , che aderivano allc singole

famiglic c ne formavano la pane suballerna. Ma in quesla forma di vivcre com-

pare un ordine di persone
,
quello dei saeerdoli , che non sembra proprio di

una societa di una forma eosi primiliva. Nondimeno considerando che le socicta

umanc, quando durano assai tempo in un modo, debbono pure accomodarsi a

quelle condizioni che il tempo viene a far sorgerc, non pare al lullo improbabilc

che anche il vivcre per lignaggi potesse ammcttcre una qualche forma per-

manente di sacerdozio. Le palriarchic colle famiglic cosliluite a clienti risul-

larono gli elementi della costituzione delle cilia, quando quesli popoli passa-

rono alia socicta civile. Le palriarchie verosimilmentc diventarono le sezioni

(1) Schober, Ucber die alcllanischen Schauspiele. Leipzig, 1823, passim, ed a pag. 32

Fcstus, Opicuiii.Fcstus, Opicu
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le Iribii dclla eiUii. Qiicslo slalo di societ;» civile, sc formossi in allii iuo-

glii, moslrossi ccrlameiitc nella Caiiii)aiiia. — Qucste popolazioiii, mentrc vi-

vevaiio per lignaggi o |)auiarcliie
, slavano ordinariaini'iilc se|)aral(;, mala

gucira li riuniva solto un capo solo mililaie, c la spedizione di colonic, per
Ic quali col nome di primavcre sacre uscivano a cosliluirc altri popoli per
ritaiia die vivevano a soniiglianza dci primilivi Saliini

, n' era |)urc un" allra

cagione. Nasccva dun(iue per quesle imjirese una federazione accidenlale di

lignaggi, la quale costiluiva un corpo solo dellc slirpi della mcdesima origine.

Qui si inanileslava in pralica il loro dirilto dellc genii , il quale riconosccva

la lorza per principio , cd e anehe dello dci Sannili clie non ammcllesscro
I' ordine dei Feeiali. Nellc conquisle fatle per Ic ]»riniavere puo seorgersi an-
elie uno di (piei modi die il gcnere uniano lia adoperalo per iscaricarsi della

popolazione die eccede i proprj inezzi di sussislenza, e negli elTelli di quesla

conquisla si risconlra la maleria per costiluire quclla popolazione suhallerna,

die ha formato i clienli o servi o censuali dellc famiglie doniiiianli , d' ondc
emerse una specie di sislema leudale.

In quanlo agli demenli die ponno rappresenlare indireliaincnle 1' idea del

dirilto, essi non appajono die per I'rammenti, c laluni anche iiiancano al

lutlo. Dclla religione, ollre al sue carallere coinune circa al dirilto, non si puo

dire allio qui in concreto die, essendo polileistica e panteislica, ha pure avulo

(luella influenza di favore anche al male, die fu avverlita di giii circa al pan-

icon elrusco. Del reslo, risaltano le divinila della guerra, perdie il popolo era

violenlo e voleva la sanliCcazione dclla forza, cmcrgono le divinila campeslri,

perdic il popolo conduceva la vita dei eamjii. li senso di giuslizia, ehc pure sla

nel cuorc umano, I'cce introdurre una riparazione dell'offesa fatta alia personalila

dell'uomo colla sdiiavilii ncU'emancipazionc dcgli sdiiavi nelle fesle di Fero-

iiia. Pare inoltre die vi I'ossc un cumulo di dollrine religiose e sociali con fon-

damento religiose prolessate dai saccrdoti, dolle (juali la leggenda di Ntinia jiuo

dare un indizio. La letteratura ha una qualdie esiiressioiic drammatica nelle

favolc alellane, composlc di scherni ruslicani cd anche di oscenilii, dalle quali

pero pote forse emergere una specie di protesla della viia ruslica eoniro la

corruzionc della vita ciltadina. La moralitii del popolo irasparc da quesla spe-

cie di teatro, ed in quaichc cillii , siccome a Capua, dalle faniigerale sue de-

lizie, c Tassenza di un dirilto dellc genti, fuori dei Irallati, depone pure della

qualita del senso di giustizia universale chc era da essi professato.
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{ CON UNA TA VOLA. )

La conoscenza dei venliicoli laterali del ccrvollo, non mono di qucUa del

terzo e del quarto c dclle coniuiiicazioni di questc cavila tra di loro , appar-

(iene ai pii'i antichi analomiei. Poco iinpoilandoei di cliiarirc sc, come si aircrma.

essa appaja gia dagli scritli di Erasislialo, diiciiio die lulte qucste cose si tro-

vano cosi chiaramentc descritle nei libri di Galeno, clie ci fa maraviglia di

vederc segnalato col nome di aquedullo del Silvio il canale per cui il ventri-

colo Icrzo comunica col quarto, e col nome di fvro di Monro rintcrvalio |)er

cui i ventricoli laterali comunicano col terzo (1).

I
(1) Nel capo quarto del libro none de mliniiiinlraUonibiis anntomicis, ehc tralla della volla

e dei ventricoli del cervello , Galeno ba il seguente trallo: « Non vulgaris cerebri pars est qua>

ab hoc corpore ( il plesso coroideo c il conario ) contcgiiiir, scd eliaiii quidam alius venlriculus

tcrtius pra^ler pauUo ante prwdielos (venliicoli laleraii) quos sepUini separavil ac disjunxil.

Ilaque illis iiotissimum locis ipsuni nudabis, per qux \en;n laiii(|iiaiu foramina (juxdani (non

sono qucsti i fori di Monro? ) eriinipcntes, prioribus incidunt venlriculis. Nam media regio

' simul cum anicrioribus venlriculis ad ipsa foramina patescil; ac oportet scalpelli specilhmi

vel lalam partem spalhorum, uli vocant, vd cliam spalhoniela> eandem banc per foramina

utraque leviler submillenlcm , corpus venis incumbens sursum elalum allollcre. Quod ubi

feceris, in utroque foramine scalpelli muluo sibi occurrent, et corpus hoc apparebit, quod

incumbit venis, qua; latcsccnles pcrmcanl,ceu quidam xdificii tcsludinarii fornix, n E poco

dopo : " Insuper meatus quidam maximus Icrlii liujus venlriculi basi (ossia alia parte piii

larga ) subjacet, qui ex prioribus per relala foramina (fori di Monro) supertluitales reci-

Vol. V. 69
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I

IMa (li (lata inolto i)iii reccntc o 1' apparato vonlricolarc dol sotio lucitlo e

ilol loinice, giacche bisogna \enirc fino agli analomici dcUa sccoiida nicla dul

st'colo Wli per tiovaruc i piimi ccnni, essendosi gli analomici anterioii oc-

cupati, anzi die a incglio desciivcrc il cerveUo c le sue singole parli, a disser-

laiv se Ic sue cavita I'osstMo cloachc inimoii(k' di inatoria rccreineulizia o nobili

abitacoli di spirit! aniiiiali. Bisogna venire lino a Silvio (1), a Duncan (2) c a

\ ieussens (3) per vederc indicala coUe parole hiatus -petite cavitd-parva cavitas,

la cavita del setlo lucido, ed e infalli da quesli autori che essa viene nominata,

(piando non si prefcrisca di chianiarla nnmericamcnie primo o quiiUo ventricolo.

Chi iia gli scritlori conlcnipDranci o poco posteriori a quclli or nominali, ha

descritto diirusamente e bene il ventricolo del scllo kicido 6 Francesco Pour-

four du Petit (4). In un' opera pubblicata nel 1710 egli fa anzi rimarcare come

pit ... . Porro confliiunl in ipstiiii rccromenla in qiiani partem vense a conario profecinc in-

grediunlur. Al qui ex lolo voiilriculuiii liunc ignorant, nieiilo cliam sinuil cum eo mealiini

in posleriora porrccluni, quo cnnarium fulcilur, neseiunl .... Foramen quoildam inil)i sublime

ajiparut ( aqucdullo delSihio)cen quoddam, ul dicam planins, infumil)ulum per

(]iicm nicaluiii, demisso specillo , depreliendis ipsum in posleriorem venlricnlum (ventricolo

quarto) Icrminare. "

(1) Nolla seconda parte delle opere del cslebre medico olandcse Silvio de la Boe, slam-

pate a Pai-igi nel 1671, ovo parla •< de spiriliium animalium in cerebro cerebelloque con-

fectione»,ce, Icggi: < Corpus callosum, ul)i in septnnm pellucidum incipit atlenuari, liialum

habere, iiixum vtiam scpliint (jiiaiiirii leiiiiiisiiiiuiii in imrlex diiai lioiinunqnam diiimcnlem

,

cum admiratione ante annum casu observavimus , et speclatoribus noslris demonstravimus

jam aliquoties. »

(2) Duncan nel suo libro Explkaliun iionfello cl Diicaniqne dcs actions animaleSj cc.,

stampato a Paiigi il 1G78, a pag. 69, ove Iratta del metodo di sezionarc il cervello , cosi

si csprime: " On voit aussi la cloison transparente, dans laquelle une incision delicate de-

couvre une petite cnvite , que quelques-uns prennent pour la demeure de I'ame. II y a des

anatomistes qui foul cetle incision snr les cotes de cette cloison, mais je la fais snr la voule

en descendant jusqua ce qu'on ait trouve cette cavite; ou bicn je soufle douccmenl avec un

tuyau par Touverture que j'ai faite. "

^3) Raiinondo Vieussens di Alonlpellier, nella sua Ni'crorjraphia uiwc)-suli<, slampata a

Londra nel 1683, indica nella tavola VI del suo libro l.° du ccrcbro le parti anterioii del

setlo lucido intra quu^, come egli dice, pnri:a cai:itaSj c. c. ubscnatur.

(ij Quest' aulore nalo nel 1664 e morto nel 1742 e benemcrilo per molte opere pre-

giate d" oculislica , e fu citato anche da Portal nella sua storia dell' anatoraia e delta clii-

rurgia. L' opera di cui qui si parla, porta per titolo: Lettrcs d'lin jMe.lccin das Impilanx

du Hoy a iin autre midecin de ses amis. Namur, 1710. Le leltere sono ire: una analon)ica;
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una sua scopoita qiiciralIari;Miii('iilo in (i^nia di scniicanalc oapovolto clio pre-

scnta la awhh del sclto lutido alia sna parlc superiore al di sotio del corpo

calloso. « Quel cnnalc, come cgli lo cliiania, iia anleiioimcntc la laigliezza

d'una linca od una linca c niezza, e (pialehe volla anelie di due linec, e va

assolliu;liandosi seinprc jiiii (lall'avanli all' indiclm, si elic Icrniina in punla. Ha
un pdlliec e mezzo di liinij,liezza e lalvolta i*() linee. 11 liinjiidissinio uniore di

cui ordinaiianiente c riempiulo viene senza duliluo d;d corpo calloso per (luei

pertuu;i, di cui la parte snperiore di queslo canale e cnvellala. Essi sono

disposli ill due ordini c alleinano gli uni coi;li allri : pajono punliue di spilli,

e non si possono vedere in tulli i soijgetli; io peio (e senipre Taulorc die

parla) li ho (|uasi scmpre trovati in (pielli di cui ho lavato i vasi con acqua

calda ])er ricinpiili di eera. Due o Ire volte osscrvai a (piei piccoli fori degli

oili bianeliissinii come piccoli sfiuleri ".

Prima che mi venissc sott' occhio 1' opera di Pourfour aveva anch' io notato

chc la parele superiorc della cavila del setlo lucido e del fornice offre mollc

fovcolc ovali od elittiehc piu o meno allungate, coi margini liianclieggianti,

paragoiiahili quasi ai liultcri lasciali snl viso umano dal vajuolo. Sono esse

ulcerelte cicatrizzate? Sono una cosa normale? Non lo so dire. So che nei

bambini non Ic ho potulo veiificare, e che negli adulti, quando ho osservato at-

Icnlamcnte, le ho sempie o quasi scmpre Irovale, e j)iu copiose nel venlricolo del

sclto lucido che in quello del fornice. ]Ne posso credere chc quclli sicno i fori,

per cui si versa il siero nel venlricolo del sclto lucido, come opina Pourfour,

potendo csso con maggior fondamento congetturarsi sccreto dai \asi che ser-

peggiano in buon dato suUc parcii di quclla cavila. Mcq d'Azyr ha ncgalo

Tallra cliiiuica; la lerza bolanica, c sono scgnalc P." Nella lellcra analoniica, a pag. 15,

dice: •< J'ay decouvert iiu canal siliie dessoiis le corps callcux, a la parlio superieiirc du

sej)luiii Iticiititin el de la voiitc. 11 commence a la parlie anlericurc du ap/j/hhi luciiluin par

line cavile que Ton a decouveit dopiiis long-temps et dont on ne connoissoit point I'usage.

Cells cavile est large d'line lignc, une ligne et demi, (picUpiefois deux llgnes. Elle est la

parlie plus large du canal qui va loujours en diminiiant de la parlie antcrieure a la partie

posterieure en sorle quit se tcruiine en poinle. II a un pouce et denii de longueur et quel-

quefois vingt llgnes. L'on Irouve ordinairement ce canal rcnipli d'unc liqueur tr^s-claire

,

qui sans doute y vienl du corps calleux par Ics Irons doiil la parlie supericurc de ce canal

est cribli-e. lis soul en deux raiifjs cl son! poses ultcrnalivcnient les uns a I'crjard des aidres.

Us ne paroissent que coiiimc dcs piqures d'epinrjies, encore ne peul-on pas les voir dans

tons les siijcts: imiis je les aij presquu hnijottrs tromes dans ceuXjdont j'ay nclluyi les vats-

seux avec de I'eau cliaude pour les remplir de cire. Toy trome deux ou Irois fois a ces

prlils Irons dcs rcburds tres-blancsj comme Us forinoient de pelits sphincters.
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apertamcnte cotcste foveole, e credette clie Pouifour fosse stalo ingannato da vasi

sanguigiii troncati (i). Ma qiicsta supposizionc e del lullo falsa. lo, rincllendo

clio Poiirfour ha trovato ([uello fovcolc pailicolannciUc in que' cadavcri di cui

lia puliti i ^asi con acijua calda per lienipirli di cera, e die io slesso era solilo

per metteile nieglio alio scoperto di far cadere un fdo d' acqna tcpida su (|iiella

parete, entro in sospelto elic sieno screpolalure deire})il('lio, di cui parleio piii

sotto, tanto piii eiie io riscontrava in loro una tal (piale soniiglianza colic scre-

polalure chc si forniano nella prima corteceia delle pianlc.

Fin dai tempi di Santorini si 6 fatta la questione se quel vcnlricolo co-

iiuuurmse col terzo, e Santorini lo ncgo apertamcnte (2). Negli ullimi tempi

([uesto punto fu di nuovo diseusso, e Wenzel e in parte anclie Tiedemann e

Meckel ammisero die semprc o qualche volta fra i pilastri anteriori del fornice c

la commessura anteriore esista un canale di comunicazione col terzo ventri-

eolo, particolarita die Valentin crede aver egualmenle osservata in certi casi e

die dichiara esserc molto vcrisimile (3). Io ho semprc trovato cosi indipen-

dente lo stato del ventricolo del setto lucido e del fornice da quello degli altri

\entricoli del cervello, die non oserei invocare in favorc di questa comuni-

cazione aleuna teoria. ])' altra parte posso assicurare die nello stato fisiologico

e ordinario un liquido spinto nella cavita del setto lucido non passa senza rot-

tura nel terzo ventricolo, e che anche quando la delta cavita e patologicanicntc

dislesa per siero in essa raccolto, non ne trapela goccia da alcun punto ne

pure dietro opporluna pressione. E cio chc ^i si oppone e una membranella

pellucida esilissima chiudenle quello spazio che resta tra i pilastri anteriori del

fornice, membrana che del resto fu gia osservata da Vicq d'Azyr e da altri an-

liciii, e la cui esistcnza venne recentemente confermata dal nostro prof. Cor-

tesi (4). .

(!) Trnile d'aiialoiiiie et physiolocjie «rec dcs planches coloriees^ etc. Paris, 178G. Ex-

plication lies planches du cerveau
, p. 7.

(2) " Si quando, docente Vieussenio, pellucida rrperilur aqua, quod ia ccrebris ea unde-

quaquc vel perilissimc circumfusis , vix unquam vidisse meminimus , earn liaud diibie in

terliuiii rlabi wnlrii-iilnDi, non quod ipse sentit nos exislimaunis •>. Observationcs analomtcar.

Venetiis, 1724, Cap. Ill, § VI.

(3) " Particularite que jc cro/.s fivti//' erjaleiiic:)t obscnie dans cerlains caSj el quo la lliiuriu

rend tres-vraiscmblable. K Nola alia Eiicijclopedie aiialoniique.. Tomo 4." Nevrologic. Tradu-

zione di .lourdan. Paris, 1843.

(4) /Jeyli organi coslilucnli I' apparaio delle scnsazioiii. Parte 1. Organ! cenlrali- p. 108.

Padova, 1847.
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Fill ilai leiiipi ili Sabalicr, clic appaiiiono alia scc-ontla iiicla del s(?colo pas-

sato, si rimarco clie la cavila del sctio lucido (• lappc/zala da una sollilissiiiia

viembranella, c die i lunga dalle 18 alle 20 liiiee. Anclie Meckel asseri elie

ii('f;li adidti cssa ha la liiiiiiliezza di tin pollicc e mezzo eiiea. L'esislenza d'un

epilelio the lappezza (|uel venlrieolo come tiKli gli altri veiiliicoli del cervello

{cpcndima dei moderni), pariiii fuoii di diibhio, ed io atliihuiseo al inedesiiiio

la levigalczza delle sue pareli. E lo sciepolai-si di quest' epilelio clie forma, a

niio parere, (pielle foveole ehe Pourfoiir ha ossenalo per 11 piimo iiella ])arlc

siipeiioie della eavila e di cui io slesso ho coni'ermala resisteiiza.

I moderni Iianno falto molli studi sul corpo calloso, sul setlo lucido e sulla

volta a lie pilaslii; ma occupandosi inlieramenle delle parti solide, non hanno

posta molta attenzione ai seiii die cpiesle laseiavano Ira di loro. Cos'i del eorpo

ealloso descrissero il hccco c il ginocdiio die limitano inl'erioiinenle ed anle-

riormenle il 5." vcntricolo; c dclla volla a Ire pilastri nolarono die i |)ilastri

anteriori di essa traij^ono oiii;ine dai liibercoli mammillari c sono lappresenlali

da due i;rossi cordoni midollari paralieli avvicinali Ira loro e per cerlo Irallo

\elati dalla massa clnerca del lalamo olfallorio. E del selto lucido osservarono

die consta di due laminclle pelhicide midollari parlehli dai delli due pilaslri

anteriori del foriiice, ai quali si aggiungono, come elemenli |)ro|)rii. delle pro-

duzioni midollari della sostanza perforata anteriore, produzioni die, spiegatc

a venlaglio, s' infiggono ncl ginocchio e nel becco teste nominati.

I pilastri anteriori del fornicc ehe fin dalla loro originc sono vicinissimi Ira

di loro si ehe per gli antichi costituivano un pilaslro solo (d'onde il nome di

volla a Ire pilastri), ascendendo si accoslaiio sempic piu; ma alloiehe sono

giunti a contatto del corpo calloso, divcrgono appianandosi in forma di nastro

e si ripiegano infuori, iiidietro ed in basso, rajipresentando cosi gli allri due

pilastri o le gambe posteriori del fornice. Nel loro divaricarsi i due naslri

lasciano uno spazio od un' area Iriangolarc coUa base all' indiclro e 1' apice al-

I'avanti, ehe per ccrtc stric bianchicce alcuni anatomic! c specialmcnte Vic(j

d'Azyr voUero chiamare ///jy/, corpus psalloidps, psalten'iim.

Ma quello spazio, quell' area Iriangolarc e una cavita? Un tale sospcUo deve

esscre nalo fin dai tempi di Silvio de la Boe, perche quest' aulore nell' opera

eitata ha un paragrafo sui plcssi coroidei, in cui nega apcrtamente die la volla

I'oniii alcuiia eavila o venlrieolo la dove essi si espandono a formare la tela

eoroidea (Ij. Dal qual fatlo si argomenterelibe ehe a'suoi tempi si fosse da

(1) Ecco il paragrafo: « Plexus clioroiiles in ventriciili lalcralis prnediclo cxortu suaui

iilrinque videlur babere originem plurimis nee nisi in ajgris fere observabilibus glandulis
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alciiiii inanifestata 1' idea d' una cavita esistcnle lu-l bel mezzo della volta a trc

pilastri e clie egli medcsimo I'avesse creduta probabilc, ma che non fosse mai

riiiscito a mellerla in cliiaro. Oualunque ne sia state il motore, la dichiarazionc

di Sihio de la IJoe dovicldie reiulci-e piii cuiiosa e i^radila la dimostrazione,

chc io lie lio data non lia niolto in un ailicolo inscrito nella Gazzctta medica

Lowlmrda (1), e die ova conipiro c mcltero I'liori d' ogni dnbbio.

INel detto ailicolo bo avvertito

:

K.° Clic r anjiolo aento posleriore del ventricolo del sctto lucido continna in

nn canalvUo verlicalmente triangolare, colla base rivolla al coipo calloso, cana-

letlo cbo io eliianiai (icqiirdiil/n del quinto ventricolo.

2." Clie quel canalelto dopo nn piccolo tralto si allarga in una cavita cbc

prendc la forma c la dirczionc della volla, e di cui il fondo resta di contro al

tubero , o parte ripiegata del corpo calloso , e i due lati decorrono paralleli ai

lati della volla.

.1.° Clie la parte della volta che cbiamasi lira o corim psalloide non c altro

clie il pavimento di questo stesso ventricolo.

4.° Che un talc ventricolo potrebbe cbiamarsi numericamentc sesto ventri-

colo cerebrale, o per la sua (Igura ventricolo frianfjolare o tricorne medio, o

per i suoi rapporti ventricolo della volta o del fornice.

5.° Chc esso fa riscontro al terzo ventricolo cui sta di sopra, e comunica an-

teriormentc col ventricolo del setto lucido mediante il suo acquedutto, come il

terzo ventricolo comunica posteriormente col quarto mediante 1' acquedutto del

Silvio.

6.° Finalmenle che negli animali domestici non appare alcuna traccia del

inedesimo , fuorehe ncl cervcllo del bue.

Bcnche di questo I'alto anatomico molli siansi accertati da se, e molti abbia

avuto io stesso 1' onore di far persuasi (2), e pero innegabile che non e fre-

lenui membrana et arleriolis mullis simul coiilextis conslans , el ul)i niediiUw radicibus per

liuibiim conneclilur undique (omplicata cerebri subslanlia, iisdcm iliideiii applicaliis et per

Icmiissiinas febiillas vcl canalirulos , ul et arleriolis coiijuncliis , donee sub prsfalo sepio

pcllucido retrorsum iiilcr eontigiiiim el forle passim ulrique radici codeni in loco sibi adii-

nalte connexum , ncc ullniii ccnilalem ant veiilrictiliim ibi foniianlcm, (ornicem, vdWttix

corporis propaginem, niagis expansus pervenial ad glandulam pinealem, cui, ul et vicinis

parlibus ila eolllgaliM' ul sine seclione aut ruplione , hoe est >i, divelli nequeal ab illis. "

(1) N. 7, luglio ISJil. Lctlei'a del doll. Verga al dolt. Ereolc Ferrario: Sul KfiilrkoU) liilla

Kolta a Ire jjilastri.

(2) Tra colore elie furono condolli a verificare I'csislenza di questo ventricolo dalla pro-

pria solerzia cd abilila devo cilare il sig. doll. Angelo Searenzio di Pavia, e i sig." dotlori
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qiuMitissima I'occasionc di potcrlo diinoslraie. ^ella nuiii^ior parte dei cadavpii,

|)ei' (luaiilo si Irovi noimale il ccrvello e sia abile il disscllorc, e iiii|)()ssil)ilc

di peiieliare nel vcntiicolo della volla ; e l' angolo aculo posloiiore del venlii-

colo del setlo lucido si Irova di solilo irieinediMliilmcnlo ostiiilto la dove il

d()j)pio pilastro della \6lla pin si avvicina alia supeideie iiireiioie del eorpo

calloso, e iia pilastro si divide dall' allro ripiei;aiKlosi in basso e all' esterno per

foniiare i corpi frangiati c i pilaslri posteriori.

Erano diinque iiocessarie ulleriori osserva/.ioiii, ed io le islitiiii eon qiiella niag-

gioru aeeiiratezza ed abboiulanza ciie mi fii coiiseiilita dalle niolte mic occupa-

zioni nel grande Ospedale di quesla citta, ed e appunlo il frutto delle mcdesimc

che ora inlendo di eonuiiiiearvi.

n) iNella prima eta della vita, come lulli i ventricoli cerebrali, cosi anelie qiiello

della volta e assai ampio, ed ^ appunto in tale eta elie dovrebbesi ccrcare, elii

ainasse di conoscerlo senza molta fatica. lo I'ho verificalo anchc in un aborto

di 4 mesi , nia non consiglierei a nessuno di far segno dei proprii stiidi un

cervello quasi (luente, diHicibssimo a nianeggiarsi. L'ela piu opportuua e (|uella

di un neoiiato. JNei bambini morti aj)pena nati per immaturita o per mahiltia il

ventricolo della volta si riscontra d' ordinario non solo anipio , ma tumido per

siero in esso raccolto , e balza tanto piu ebiaro all' oeehio in quanto clie il siero

suole esserc colorato.

b) II modo piu spedito c piii facile di scoprirlo c il scguente

:

Si leva al bambino per mezzo di robustc forbici la calotla del cranio , la-

gliandola in giro insieme alia dura-madre , cui aderisce tcnaccmentc; poi si ro-

vescia il cervello, il eervello solo, denlro la stessa calotta che gli serve di guscio

e lo manliene raccolto , dopo averlo liberalo con colpi di forbici o di bistori dalle

sue altaeeaturc natural! colla base del cranio e col cervelletto, il (juale restera in

poslo con una parte del nodo del cervello. Falto questo , si prende con due dita

r allra parte del nodo del cervello c tirandola pian piano in avanti si rende

palcse quell' apcrtura die sla tra il margine posteriorc del corpo calloso e le

Dul)ini, Sangalli u Parraviriiii di .Milano. Tra (jiiclli poi ai qtiali io slesso ebl)i la forluna di

diiiicislrarc (|iiolIa cavila nel cadavere, mi giova parlicolaniienle di noiuinare il sig. doUor

I'odoiico llolTmaiiii di Ltuluis che nel 1831 fu prescnie ad una niia sezionc nulla pia Casa

alia Senavra , e Irovo il fallo allrcUanlo niiovo che inconlraslahile, c il sig. dollor Cesare

Teiica di l'a\ia, il (itiale dopo aver sosleniito a Padova, fra le diverse Icsi inaiigurali della

sua laurea, che io non avia addolle prove ahliaslanza convincenii pcrchi- si possa amuiellere

un scslo veiilricolo del eervello, alia \isla d' un mio prcparalo caiubiu pensiero e con

lealla die lo onura eonfesso d' essere convinlo dell' esisten/.a del niedcsimo.
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(Muincnze bigciniiio c clio mctte nel terzo venlricolo. S' introduca allorn in qneslo

vontiicolo la lama sotlile d' un bistori retto a jninta ottusa e si tagli e si espoiti

con colpi latcrali qiianio sta al di sopra c ai lianclii delia volta , specialmcnte

i talaini dei ntM'vi oltiui, avciido ciira di non iiilaccarc la volta nicdcsinia ne il

solto tiasjiarontr con cni e in continuila. Gosi nc vienc sott'occhio la supcrficie

concava doila volta, c non ci rinianc clio di spogliarla, niodiantc nna pinzetta,

delta tela coroidea c di detergerla nicdiante nn (iio d' acqna dal sangnc chc na-

turalniente la inibratta
,
pcrciK' appaja cliiarissinio c dislintissimo il vcntricolo

,

di cui discono, sotlo forma di un triangolo piu o nicno allungalo c coi lati piu

o meno convessi. Onando la tela coroidea e in posto, le due grossc vene del

Galeno indicano in di grosso i confini e la forma di questo venlricolo e gli fanno

quasi da cornice.

c) Come ho gia avvertito , d' ordinario il venlricolo 6 lumido per il siero in

csso raccollo, quantunqne ben di rado si Irovino dislcsi per siero gli altri ven-

Irieoli del cervelio; e il siero, quasi a rcnderlo pii!i evidente , nclla maggior

parte dei casi c di un color giallo piu o meno intenso ; in qualchc raro caso e

rosso per il sangue ad esso commisto. Ma anclie quando il siero e limpido si

rende abbaslanza visibile il venlricolo per la gonficzza ovale die prcsenta la

volta lungo la linea mediana. Ouella gonficzza e pcllucida e pare prodoUa da

aria , non offre quasi mai vasi ( vedi la fig. I." ) , la dove ricco suol essere di

vasi pill o meno appariscenti il contorno. La delta gonfiezza vicne a sconiparire

e a cambiarsi in una infossatnra se tagliando di Iraverso il sello lucido, si da

uscila al siero chc la produccva. Perocche di mano in mano che esce il siero,

il pavimenlo del vcntricolo si abbassa e si avvalla sensibilmcnle. lo ho potulo

raccogliere una ceria quantita di (jnel siero , chc assaggialo si manifesto di sa-

pore salalo, e coi reagenti chiniici moslro di essere composlo, come lulli i sicri,

di molla albumina c di alcuni sali , tra i quali dei cloruri.

Per una riprova si soffi dell' aria medianle un cannello introdollo nel vcn-

tricolo del Silvio, e si vcdiii il venlricolo rigonfiavsi di nuovo nclla maniera

die e rappresenlata dalla lig. 11.'' (1). Si injetii buonanienle, come usavano gli

aniiehi anatomici , dell' inehiostro, c si vedra il vcntricolo rialzarsi e disegnarsi

in nero. \ i si faccia invcce entrarc del niercurio vivo , come ho fatto nel ven-

(1) E appiinto il venlricolo della volta a ire pilaslri appartenenle ad un felo nalo imnia-

turo die io aveva consorvalo per alcuni giorni nello spirilo di \ino , in cui lio volulo so-

sliluire dell' aria al siero clic prima naturahnente lo dislcnde^a.
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tricolo cui si rilmsee la (l-iira 111 •(!,, ,. il vonliic.lo ,,i.,.a.i.a r.ia.,if,.slissiin..

c pivndera la forma pamiula d' un' ampulla, m'iu-ikIo da cpu-l pcsaiite melalio
cnormciiu'iile dislcso.

d) Ouando si soiio fatio tiillc (picslc prove non si piio piii dubilare dell'f-
sistciiza di quoslo veiitricolo. Sc Ic sue pareli siano stale rese coiisisteuti con uii

poco di maccrazione iiello spirilo di vino, si pu6 rovcsciarne il pa\imenlo cd
csaminarnc la soffilta c i margini, c allora si vede die anclie la disposizione dei
vasi die si recano a ([iicsla paric fanno diiara leslimonianza del nisus ddla
natiira alia forma/.ione d' una cavila. Giacdie i vasi , die in (pialche non raro
caso appajono naluralmente injettati di sangue, ai lali di .jueslo venliieolo si

biforeano, e un ramo dirigesi verso il mezzo della soffitla, e I'altro si smarrisce
nel paviniento. Uno di cpicsti vasi parte dal bel me/.zo dello splenio del eorpo
calloso,c giunto aireslremila larga del ventrieolo maiida un ramo die si rende
visibilc lungo la linea mediana della sofllitta del ventrieolo, cd esso proscgue
sul pavimenio il suo eorso serpeggiando lungo la linea mediana ed avanzan-
dosi sino a quella parte strelta elic io diiamai acqnodtilio del venlrico/o del
setto ai ventrieolo della volta a (re pilaslri (fig. I.-').

II modo con cui si comporta il ventrieolo della volta cpiando se nc lascia
andare d siero eonlenuto

, mi fornisre un nuovo argomenio per ritenerlo un ven-
trieolo a parte, giacche il \enlricolo del setto, anelie tagliato di traverso e svo-
tato del siero, per la consistenza ddle sue pareti, si mantiene aperto sotlo
forma di un canale triangolare, laddove il ventrieolo della volta si aceieca per-
letlamente, essendo eosi esile e flosdo il pavimento da addossarsi alia soflitta

e coml)adai visi in lutti i punti.

c) II pavimento di queslo ventrieolo, come risulta dal gia detto, e una mem-
branella d'apparenza sierosa(2), die si puo rilenere una conlinuazione di qudla
die cliiude postcriormente il ventrieolo del Silvio. Essa in qualdie caso e traspa-

(1) Appartiene ad un fcio clie fu cslrallo col (aglio cesareo da una donna nioila net seslo
inese di gravidanza. Si conserva nel gabinetlo analonm-patologico dellUspilalc. Andie queslo
pezzo era slalo previamento indurilo con qualclic ora di uiaoerazione nell'alcool, allriiuenli
le niolli ed csili pareli del venlricolo non avrebbero forse resislilo al peso del niercurio.

(2) Dieo d'appnrenza sierosa, percli6 la queslione non puo essere dccisa che dai nii.ros-
copisti. E una nieuiliranella d'ordinario cosi esile e molle die si lacera alia minima siratia,
c per poco die rin.anga noil' acqua vi si macera e spappola. Ad un leggiero ingrandinienio
osservai una rete di vasi sanguigni in un tessuto cellulo-granuloso ; ma cosa siano quel gra-
uuli non oserei dirlo. So die non sono i corpuscoli amidacci Irovali da Virdiow negli strati

profondi dcH'epitelio dei >enlricoli cerebrali, pcrclio al locco della tinlura di jodio c del-
r acido solforico dilulo non mi liauno presentato il caratlerisljco cambiamenio di colore

Vol. V. 60
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rente , allre volte olFre dellc sliie oblique bianchiccc piu o meno apparenti die

si sospelteiohliero composte di elementi nervei. Forse lanto queste sirie, come

i vasi san!j;iiii;iii cIio mi vcmic I'alto di scorgore nol dcllo pa\iiaenlo, si trovano

Ira due paginc cpitcliali, dellc (jiiali una tap])ez7.a la ea\ ila del lerzo venliicolo,

c r altra 1' apparalo ventricolare del rornice e della volla a lie pilastri.

/) IIo detto chc nel cervello dei neonati il venliicolo della volla Irovasi d'or-

dinario visihilissimo ; sc in qualehe easo eccezionale non si vede , vi sono dei

easi in cui non si puo vedere neppure il vcnlricolo del sello lucido, come nioltc

volte non si puo ben dimostrare la stessa cavila diii;ilale del piccolo piede d'ippo-

campo. Ma quello che nei neonati e un' eceezione , negli adulti e la regola

;

voglio dire che il ventrieolo della volta negli adulli e assai raro clic si possa

mettere in evidenza. Clic cosa accade di esso?

11 sieio die maiilienc dilatalo ed nppariscenle il venliicolo della volla a tre

pilastri nei piimi momenti della vita, a poco a poco vieiic a scompaiire. In nn

cerlo numero di casi il siero essendo scarso , limpido e tenue , viene presto

c perfettamente assorbilo e il pavimenlo del vcnlricolo allora si ritrae e s' in-

coUa equabilmentc senza far piea;he o rughe alia soflitla, e la cavila si oblitera

e eancella in niodo die non ne resia piii alcuna Iraceia , e un abilc disseltore

si adoprerebbe invano a penetrarvi con uno strumcnlo e a divaricarne Ic pareli.

In altri casi il siero
,
probabilmente per essere assorbilo troppo lentamente

e per aver Iroppo dislcso per la sua grandc ([uanlila il membranaceo pavi-

menlo , e causa die il pavimenlo slesso
,
perdula la nalurale elasticila , lasci

sulla parte longitudinale media, ove corrisponde la maggiore pressione del siero

interno e la minor resistenza dcgli oggetti esterni , una picga piu o meno sa-

gliente ed acuta, lo infatti m' abbaltei pii!i volte in individui attempati , il cui

fornice olTriva longiludinalmcntc , ncl mezzo , assai pronunciata una tal piega

,

accusalriee sola e mal crcdula della preesislente cavita.

In altri casi finalmeute , essendo il siero troppo denso c quasi gclatinoso e

coloralo, come dissi, in giallo o in rosso, lascia una sufilcienlc menioria della

cavila chc lo conleneva in una macchia triangolarc, depressa, di un cerlo colore

che nel bruiio gialleggia. In quesli casi incidendo la delta macchia non (i raro

d'incontrare una materia d'aspetto gclatinoso che io considero comeresiduo solido

o capo-niorto del siero che gia riempiva il ventrieolo della volla. E mi ricorda

d'aver in un caso osservalo che non solo la cavila del fornice, ma anclie quella

del setto lucido e il loro ac(piedutto di comunicazione erano occupali da una ge-

latina cinerognola. Forse in tulle cotali maniere di sconiparirc del ventrieolo del

fornice, c specialmente nell' ultima, ha parte un processo irrilalivo snbflogistico,

ma non e agevole il mettere la cosa fuor d' ogni dubbio. Sempre pero I'occliio
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solo 1' il laziotinio li londiice .alia supposizionc d'lin vciiliitolo in (|iiclla parte,

till' non v'e niodo di far peiR'lrare in I'sso nno sliuiiiciito nicccaiiico o una ma-

teria d' injezione senza far guasti.

(/) Solitainente la eaNila si olilileia didla parte |)osleriore alia aiiterioi-c. In

qualehe raro caso pero Irovai gia ohliteiato racupiedulto di coinunieazione o la

cavita del selto lucido, o I'uno o I'altra la dove ancora cia visibilc il vcntiicolo

dolla volla. Ed e questa per ine un' altia piova chc cssa devc considcraisi vc-

ranicntc come una cavila distinta.

II.

L' apparato ventricolare del sclto lueido c del foinice va soggello all' »-

(Iroi)e acuto c eronico , come lulti i;li allii M'nirieoli del cer\ello, ed e ap-

punlo in grazia di questa disposizione (clie i pazzi lianno piobabiimcnlc in mag-

gior grado) clie io ho potuto nella pia Casa alia Scnavra convinccmii sugli

adulti deH'csistenza d'un seslo ventricolo ccrcbrale. Ma se di siero raccolto in

gran copia in mezzo alle paginc del selto lucido liovianin iinmerosi eseinpi negli

aiinali delia palologia, non puo diisi la stessa cosa dell'idiope di tutto I'appa-

rato ventricolare. II primo e 11 piu bel caso che sia slato fin qui riportalo di

tale idrope e quello che il mio amico e collega dott. Ercole Ferrario nel prin-

cipio del i8."M ha descrilto nella Gazzetia Meilica httnbarda come una singo-

larita teratologiea (1). Era un indi\iduo soggelto a frequenti cel'alee, e morto

repenlinamente, nel cui cervcllo al posto del selto lucido e della volta a Ire

pilaslri si trovo una cavita lunga due polliei c mezzo contenentc della sierosita

limpida; la cavita avea la forma di due coni incontrantisi col loro apice: il cono

anteriorc era il quinto ventricolo; il posteriore , il sesto ; 1' apice dci due coni

era I'acqucdutto di comunicazione un po' dilalato anch'esso. La base del cono

posteriore in armonia coUa figura del ventricolo del forniee avea una largliezza

di nove linee, la do\c quella del cono anteriorc era soltauto di sette. — Ln allro

caso d' idrope di tutto I'apparato ventricolare fii descritto parimenli conic una

singolarita teratologiea nello stesso anno c nella stessa Gazzetia dal sig. dolt.

Costanzo di Palermo {'2), ma il caso riesce meno interessante per la eomi)leta

niancanza di nolizie ananinestiche. — Un terzo caso mi fu gentilmcnte coiuu-

nicato dal sig. doll. Dubini, cd e il seguente:

(1) N. del 27 gennajo. Sopra una s'ingolarild rinvenula nel cercello d'un xiomo che non

nrcio men sofforlo sintonii di alieiiazioue menlale, letlera al prof. cav. Panizza.

(2) N. del 28 liiglio 18dl. Lcttera al prof. Panizza Sopra una eslraoidinaria anomalia

delta volla a Ire iiilastri e del sclto lucido.
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Una gcntiklonna soggctta a ricorrenii cel'alec, special nente dopo i pasli, era

andata scemando, per propria detcrminazionc, raliincnlo quotidiano c le bevande

in niodo da ridursi uno scliolotro. Ogni soria di cibi le cagionava un gran peso

al veiilricolo, senza deslare pero ne voniito, ne vera gastialgia. Vi era di pid

slilichezza abilualc, languore del circolo, raffreddamento delle cstrcniita, ten-

sione dei lendini del poplile, torporc in ogni movinicnto. Ouando la macie, ehe

il prelodalo medico aniava di chiamare nnniimifica-ione
,

giunse ad un certo

grado, cesso la cefalea, sicche gli ultiiui due mesi di qiiella niisera e lenuis-

sima \ila ne andarono innnnni. La mortc sopravvcnnc per pleurile sinistra.

Alia sezione si nolarono aleunc piastrelle stellate dcU' aracnoidc e un cucchiajo

di linipido siero nell'apparalo venlricolare della volla e del sello lucido, le cm
piKjine rimunevano percio discosle di quasi mezzo pot/ice I' una daH'altra. Un
mezzo cucchiajo dello stesso liquido in ciascun ventricolo laterale. Due bicchicri

di siero sanguinolento nella pleura sinistra, la quale inoltre era injettata e co-

perta di un sottilc strato di librina recente. Puntcggiamento ardcsiaco della

mucosa dello stomaco, ove erano anche delle cliiazze rosea, e di tulto il tubo

intestinale
,
quant'era lungo. 11 tenue, per la sua sottigliezza, sembrava constare

della sola membrana peritoneale.

Altri casi da me stesso osservati d'idrope dcU'apparato ventricolarc del sclto

lucido e del fornice potrei io qui aggiungere , ma non sono per vcro dire della

I'orza di quelli gia riportati , ne il lettore avrebbe motivo di dar loro maggior

importanza.

lissendo le pareti del ventricolo della volta ricche di vasi sanguigni, potrebbe

qui aver luogo anche un' cmorrag'ia, e il sig. dott. Luigi Ripa di Tregolo riferi

un caso (1) di eniorragla ccrebrale, prontamente seguita da morte, a cui par-

rebbe abbia quel ventricolo partecipato.

La stessa abbondanza dei vasi sanguigni della volta c della parte del corpo

calloso die le corrisponde e causa che nelle congesHoni e nelle in/iamniazioni

cerebrali, si di lento come di acuto decorso, essa venga ad inzu])parsi c a

spappolarsi in modo da riescire inipossibile ogni indagine sulla niedcsima.

111.

Rillettendo come 1' apparato ventricolarc , di cui ho parlato finora , occupa

il cenlro d'un organo nobilissimo destinato alle piu sublimi manil'estazioni della

(1) Gazzelln Mfdica lombanla J 8 selterabrc 18oL Anaivu aul scsto ventricolo ccrebrale.
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vita, lion panchlxi possihilc cho csso venga gravcmeiUc olToso si'iiza gravi

scoiicorii ilcirtiiiiinalc ('coiioiiiia. Kppiire v cosi , c il fatto die soiio jilt I'spdrre

lo |)rova liiniiiiosaniciitc, coiirccmaiKlo iicllo slcsso Icnipo la giaiide veiilii clic

iicssiiiia losione i- ossciizialiiiciilc ituiilalc, clie (iilto iiciriiinaiio ori^aiiismo r

solidario, c die i reiioiiiciii die si prodiieono per il ^uasto d' iiii orgaiio sono

suhoidiiiati alio stalo gcnerale e a (juel coiiiplesso di circoslanze die coslitui-

seoiu) una data indi\'id(ialita.

Tentalivo di suicidii) con arnia da fuoco; jialla dirnorala 30 !j;iorni nel cer-

vello d'un individuo senza notaliile alterazione delle I'aeolla intelleltuali ne dclla

scnsibilila: luorte per tabe da tubcrcolosi.— La sera del 1 sj;iugno 1834 veniva

trasfcrito all'Ospitalc di Milano un giovine inipiegalo di Polizia, d'anni iG, per

tentalivo di snieidio esep;iiito con anna da fiioeo. Da ])orsone dej;ne di I'cde si

raceolse die il gio\ane, ollre all'andar soggetlo per de[)lorabili lovesci di I'oituna

a quasi abituale ipocondiiasi, era aiiche gia da qualdic tempo afllilto da guai

agli organi n^spiratoij c al tube gastro-inteslinale, per la cura dci quali ebbe

repiiealaniente ricorso all' arte salutarc, sebbene ad ogni volla poco o nessun

vanlaggio ne rilraesse. Dclnso nei ripetuti tenlativi, e perdiila col tempo la

speranza di riacquislarc la pristina salute, onde logliersi ai palimenti fisici e

niorali da cui era continuamente travagliato, nel suindicato giorno tento di

nceidersi scaricandosi una pistola sotto il mento , come confessava egli stesso

in una leltera die gli si ritrovo addosso.

Ksaminato al suo ingrcsso nell' Ospitale si presenlo d'abito di corpo gracile,

di delicata costituzionc, niollo cmaciato cd affatto |)rostrato di forze. OITre una

ferita lacero-conlusa, quasi circolare, ili circa mezzo pollice di diametro, alia

regione sotlo inenlale sinistra a poca dislanza dal margine inlerno deH'osso

mascellare infcriore. II projcttilc, Icdendo tutte le parti niolli di {|uesla regione

6 arrivato alia bocca, aveva trapassalo tullo lo spessore dclla lingua, a sini-

stra, verso la base, penetrando ncUa volla palalina ossea. Piu ollre, anclie con

la mediata csplorazione, non si pole scguire I' andata dclla ferita, ne scoprirc

dove il projetlilc feritorc si fosse innicchialo, il che rose anclie inutile qualun-

que tentalivo di estrazione. Del reslo, se si eccelini una discreta ecdiimosi ai

contorni dcU'occhio sinistro e alia guancia corrispondenle, e poca jierdila di

sanguc dalla narice parimcnte sinistra, il nialalo non prescnta altra csterna

lesione. Non puo proferire parole per la gonfiezza delta lingua, ma e libero

ne'suoi sensi, ed e anche perfeltamenle padrone dclle sue facolla iulellelluali.

sebbene abballulo di i'oize e di spiiilo. Fu prescrillo un salasso, il bagno din-

fusione d' arnica alia guancia c aU'ocdiio ecchiniosati, c gliiaccio inlcrnamenle.

3 detto. Trascorsa la nolle tranquilla , non si fcce die continnare nell' uso

dci suddelli presidii esterni ed interni. II sanguc si niostro cotennoso.



m DELLAPPAR.MO VENTRICOLARE DEL SETTO LUCIDO

4 (Ictlo. Si sviluppa senso di formicolio, con dolorc nci movimenti, dalla

sommita dclla spalla dostra lino all' cslrcmila doUe dita: il polso noii c molto

lorle, nia fobbrilc. Traiupiillo (\A lesto ranimalalo, almcuo in appaicnza; a

nialincuorc rispoiide alio inlcrpoUazioni. — Si picscrivc cmulsionc seniplice e

ghiaccio. La mcdicazione locale, oggi e scnipre, con scmplici ungucnli.

"i dt'tlo. iNotlc ancora Iranipiilla o piii prccisaincntc soporosa : conlinua il

doloroso forniicollo all' aito siiporiorc dcslio. Si manifesta la paralisi perfetla

del nioto, iinperfcUa del senso, all' arte infeiiotc sinistro ; la paralisi si estende

alia vescica c parli vicine, per cui avvi pcrdita involontaria di oiine e di sperma.

L' alvo c cliiuso , il rospiro dilTicile , il polso piccolo , febbrilc. — Si prescrive

ini'usionc lassaliva, linionala vegetahilc per be\anda, e ghiaccio.

G e 7 dello. Scariche copiose, ma involonlarie, di fecce. Pcrsistc la ini-

mobilila perfelta della coscia e della gamba. Un po' di tosse : poca febbre con

polsi molli c deboli. — Limonata c ghiaccio.

Le i'crile cicalrizzarono dall' 8 al 1 7 detlo. Scomparve del tutto 1' ecchimosi

aU'occhio e alia laccia ; deluniefaltasi la lingua, pote il malato ripigliarne Tuso

:

allrcUanto dicasi del braccio, ncl quale cesso il formicolio e il dolore : pie-

nczza e liberta delle facolta intcllettuali : la sensibilita nell' arto inferiore si e

resa maggiore: poca losse con spuli salivari: alvo aperlo mediaiite qualche

purgalivo
; poca febbre , benche aumenli alquanto nelle ore pomeridiane : si

sono format! decubili ai troeanleri ed al sacro. — La stessa cura in gcnere:

si conccpisce la spcranza che il projctlile non sia penetrate nel cervcllo e che

r anmialalo possa ricuperarsi.

1 8 delto. Cosi stando le cose , alio scopo di vincere , se era possibilc , la

paralisi dell' arto inferiore, della vescica e degli intcstini, e giacche nulla sem-

brava oppoisi all' uso dei rimedi che agiscono sul midollo cerebro-spinale , si

prefer! I'estratto del rhus radicans conibinato col calomelano a 4 grani per

sorta in 8 pillole : se ne fecero prendere 4 al giorno e si porto poscia nello stesso

modo la dose ai S cd ai 6 grani ogni due giorni. Dopo quattro giorni il malato

cominciava a muovere I'arto inferiore, la sensibilita di esso aumentava, era av-

vertita 1' emissione delle fecce e delle orine bench^ non fosse in suo arbitrio il

trattenerlc a lungo. L' appetilo comparve e pole cssere soddisfalto eon medico

e adattato nutrimento, avuto anche riguardo al vistoso dcpcrimcnto di forze

fisiche e all' emaciazione. — Ma col giorno 26 1' alvo si rose diarroico: rinno-

valasi piii forte la tosse con rcspiro pesante e sputo sospetto ; riaccesasi la

febbre piu viva con brividi ricorrenti e sensibile esaccrbazione vesperlina, si

vide die le spcranze concepile erano precoci, e che 1' anmialalo, indipcnden-

temente dalla lesione per cui era stalo accollo nell'Ospilale, s' incamniinava al
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suo fino. Lc cmiilsioiii goMiiiiost', Ic liinonnli' iicidc con ijoininii ai-al)ica. col

latulaiio, lo polvci'i del Dower cd allii liiiicdii i'liioiio soininiiiislrati a Irciiarc

la (liarrca, ma inulilnicntc, poiclic imita al sciiiprc crescentc niruniio ili respiro,

porlo rinlcnno al scpolcro il !j,i()i'iio 8 di lnf;lio.

Ecco (inanto si rilevo il ijionio scj^ucnlc all' aulopsia.

Abito eslrnu). — Corpo ciiiaciatissiino, rijiidila sconiparsa, cicatrice circolarc

idla parte ceiilralc ijella rcgionc soprajoidca; dcciibiti ai Irocantcri cd al sacro.

Capo. — Poca congestione dellc veiic iiiciiiiiijec: scaglia ossea iiel iinin scno

longitndii>alc siiperiore verso la sua niela, scaiilia graiidc (pianto una lenlic-

cliia, aderentc alia parte inferiore del nominate scno die resta per tal niodo

(|uasi totalnicnte obliterato in ([uella corrispondcnza : nessuna eirusione sotto

<j}' in\ iluppi eerebrali : alia base del lobo fionlale dell' eniisfero cerebralc sini-

stro, ed a poca dislanza della clava cinerea del ner\o olfallorio nn' apertnra o

soluzionc di conlinuita circolare, deldiainetrodi mezzo poUice circa, Ui color giallo-

livido, cinta da una zona di ramnioUimento bianco-gialliccio: per questa aper-

tnra si peneira nei ventricoli lateral!, ove laiwlla a (re pita.siri e il sella liirido

sono iulalinenle dislnilli, e si tormina alia base-del lobo occipitalc (lell'eniisfero

cercbrale siiiistro, a breve dislanza dal tentorio: in corrispondcnza di quest'nl-

limo pnnto si rileva una palla di piombo del peso di quasi mezz'oncia, man-

cante in due punii della sua ])criferia, come se tajiliata con coltello, circondala

pcrfettamentc! dalla jiulpa cercbrale clie oU're tntt' all' ingiro un esteso annnol-

limcnto giallognolo. — Nel parencbinia cercbrale si notano (|ua c la tubcrcoli

isolati, crudi e circoscritti. — Sulla base del cranio tra I'apofisi crislagalli e

la volta sopraorbitale sinistra si nola nn foro ncU' ossatnra, il quale ammelte

I'apice del mignolo e conduce nella sinistra cavita dellc narici e nel caso oralc:

c questa apertura rispondc esaltamente a quclla nolata alia base del lobo fron-

tale deir encefalo.

Petto. — Tubcrcoli crudi innumcrevoli sparsi in tulti i lobi d'andjo i pol-

moni e cavernette sparse qua c la nel parencbinia di essi; — cuore e pericar-

dio norniali.

Ventre. — Abpianto ipcrtrofica la mucosa del ventricolo c spalmata di ca-

larro viscido adercnte; — fegalo piultosto voluminoso e di colore pin clu'aro

del nalnralc; — injezione arborcggiata suUa mucosa del colon cd ulccrazioni

sparse qua c la sulla slcssa , in ispecie nei tratii di questo inteslino.

lo non credo cbe il projellilc abbia nel cavo del cranio dcscritia al primo

entrare quclla curva risentila die vennc indicala nel cadavcrc dall' anunolli-

mento cercbrale. E probabile die il colpo sia invece stalo ammorzato dalla

cedevolczza dellc parti contro cui fu diretto ; che la palla , dopo aver traforalo
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il pavimento dcUa cavita oralc , la voUa palatina , 1' angiisia via dclla narice

sinistra e la lamina ciibrosa doll' ctmoidc siasi fcnnala in ij;rcntbo al lobo fion-

lalc doll' omisforo corobralo sinistra ; c cbe di la poi abbia ripiogalo ad angolo

rotio air indiotio, disoondondo lontamonlo, per la sola I'orza del proprio poso

,

dnrantc il lungo dccnbito snpino doirammalalo noil' Ospodalo, si clic entio nei

vontricoli lalorali c coUa sua proscnza v'infianinio o spappolo il solto lucido o

la voUa a Ire pilastri , c lini alia base del lobo posteriorc ddlo stcsso emisfero

cerebralc sinislro. Coniunqnc sia pero , la eomplola dislrnzionc del setlo lucido

c doUa \ olla a tre pilastri ova a\ vonuta , e 1' individuo non avcva offerte che

poclie c loiigiore losioni di molilita. Un fiatollo oho lo assistollo fino alia morto,

nolo solo nou;li idlinii u;ioini che 1' amnialalo avcva pordulo di quclla lucidila

di mcntc e di (pioUa tenacita di proposito die forniava il fondo del suo ca-

raltoro: il die por allro, in tpialnnque inodo si muoja, parini debba scnipre

avvcnirc, inassiino se il sistcnia nervoso cerebralc c conipronicsso. Possiamo

dunquc conchiudore con siourezza , che il solto lucido e la volla a Ire pi-

lastri, e per conseguenza tutlo I'apparato loro venlricolare , malgrado che

sieno parti ccntrali ed uniche, non hanno una grandissinia influenza suU'escr-

cizio dello facolta intoUettuali o sulla vita stessa. Porocche il nostro ammalato

obbe scmbianza di socconibore piuttosto al niarasnio portato dalla tuborcolosi

polmonare e intestinale , che alle lesioni prodotte dalla palla di piond)o ncl

suo cervello.

La patologia di quoste parti ci lascia dnnque nella priniitiva oscurita quanto

al loro vero ufficio.

E inutile il dire che ai ventricoli cerebrali soltanto i Galenisti hanno data

importanza. I niodorni li considerano come una conseguenza naturale dello in-

contrarsi delle due meta del cervello nclla loro cenlripeta formazioiie. Se essi

hanno un' influenza sulle funzioui del cervello, qucsta o afTatto indiretla, sia

perclio aumentando la superficie della massa encefalica favoriscono 1' espansionc

delle membrane plastichc c la dislribuzione del sistema vascolare , sia perche

contongono un vapore od umorc il quale agisce colla sua forza cspansiva sulle

pareti dei ventricoli stessi c sugli organi adjacenti cerebrali.

Ma quale e la funzione che i fisiologi altribuirono al selto lucido e alia volta

a tre pilastri, ossia alle parti cho piii immodiatameiite dovoiio sentire I'in-

lluenza del fluido contcnulo in queslo ventricolo mcdiano"? Gli antichi ainavano

vedere in essa parte la sede della fantasia. Willis credette che per mezzo della

volta circolasscro gli spiriti da una eslreinita all'altra del cervello, e per (juesto

moviinento circolatorio si compisscro i piu inaravigliosi alii della fantasia. Roil

credette che la volta mancando di sostanza grigia non fosse un molore della
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eleltiicila, ma nn scmplice coiulultoie. Sccondo Treviraiius, la volla contribuiscc

air iiiiila (li coscienza. Socoiido iitirilacli, cssa i: una Icgjiiadra es|)irssioii(' dclla

t'aiilasia, |)erc'lK"' iiictto in rcla/.ionc Ic |)arti aiitcriori del ccrvcllo (-ollc |iostt'i-i()ri,

lu siij)C'riori colic iiileiiori, 1' iiilenu' coll' csterne, e si ticnc in coninicrcio da niia

j)arte cogli organ! dc'sensi, dairaltra cogli oiijaiii |iiii innn(!diati dcH'aninia.

Sc la \olla si tende verso il Iroiico ccrcbralc c Ic sue ii'radiazioni , la I'anlasia

si occupa di iniaifini sensorie e di dcsidcrii; se si tcnde verso le commissure,

allora la I'anlasia concorre alio psichiche combinazioni. Ma sono ipolcsi cui nes-

suna cspericnza, nessuna vivi-sezione appoggia. L'unica cosa die si pu6 all'er-

marc di ccrlo si e , die la rieoguizioni^ di ima ca\ ita ncl bel mezzo del Cornice

rende sempre |)iu ridicola 1' opinionc degli anliclii, che csso serva, come le

volte dec;li cdilizii, a sostenere la porzione della massa cerebralc die gli sla al

di sopra , e a garantire da ogni pressionc gli oggelti che gli si trovano di sotlo.

Fine del Volume V.

Vol. V. 6*
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