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SUMMARY. - The role played by Michael Mastlin in the Copernican Revolution 
has been increasingly recognized, but his other astronomical activities were surprisingly 
wide-ranging and fertile. Described here are his pedagogica! works, his views on 
methodology, on solar and planetary astronomy, and on astrology, along with his nova 
and cometary works - which rnark him as one of the more progressive scientific figures 
of the 16th and 17th centuries. 

As we ha ve recently celebrated anniversaries of both Nicolas Coperni
cus and Johannes Kepler, it would be timely to survey the contributions 
of one of Copernicus' earliest disciples and Kepler's most important teacher, 
Michael Mastlin. Overlooked by historians until very recently, Mastlin is 
undeniably an important figure in Renaissance astronomy l . Not only was 
he one of very few Copernicans in the late sixteenth and early seventeenth 
centuries, he was a1so - alongside Tycho Brahe - amongst the most impor-

1 Three older articles of importance should be noted: Karl Steiff, Der Tiibinger Professor 
der Mathematik und Astronomie Michael Md.,tlin. .( Literarische BeilJgc des Staats·Anzeigers fUr 
Wiirttemberg» (1892), 49-64, 126-28, somewhat diflicult to obtain but an excellent summary; Viktor 
Kommerel, Michael Mastlin, Astronom und Mathem,ltiker, 1550-1631, «Schwabische Lebensbilder », 
4 (1948), 86-100, is usefuI; Siegmund Gunther, Michae! Masttin, «Allegemeine Deutsche Biographie », 
XX, 575-80, is concise and accurate. Treatments in Engli sh include my doctora1 dissertation, The 
Lile and Scientijic Work 01 the Tiibingen Astronomer Michael Maestlin, 1550-1631. (University of 
Toranto 1972); Edward Rosen, Michael Maestlin, « Dictionary of Scientifie Biography», IX, 167-70; 
and Robert S. Westman, The Comet and the Cosmos: Kepler, Mastlin, and the Copernican Hypothesis, 
in J. Dobrzycki, ed., Studia Copernicana \f. Colloquia Copernica!ta I, (Wradaw, 1972), 7-30, on 
M'lstlin's traet on the comet of 1577. 
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tant lllltlators of modern cometary astronomy . Only his astronomical work 
and thought is discussed here although he also wrote extensively on mathe
matics, geography, calendar reform, and Biblical chronology 2. 

Michael Mastlin 3 was born on 20/30 September 1550 in the Wiirt
temberg town of Goppingen; he was the eldest son of a moderately pros
perous burgher family that had resided in the district for generations 4. Edu
cated in the ducal Klosterschulen at Konigsbronn and Herrenalb, he matri
culated in the University of Tiibingen in 1568. After having taken his 
bachelor 's degree early in the following year, he continued work towards 
a master's degree, destined eventually for studies in preparation of the Lu
theran ministry. Mastlin's studies were supported by a scholarship endowed 
by Duke Christopher of Wiirttemberg. While a student, he heard the ma
thematical and astronomical lectures of Philipp Apian (1531-89) 5, son of 
the celebrated Apianus. Mastlin graduated master of arts summa cum laude 
!il 1571 , and was subsequently named a mathematics tutor in the faculty 
of arts . His profìciency in this led to his appointment as acting professor 
of mathematics during Philipp Apian 's absence in 1575. 

In the following year, Duke Ludwig of Wiirttemberg assigned him to 
the deaconry of Backnang, a village near Stuttgart; he remained in this 
post until 1580. Although some biographers claim that he was in Italy at 
this time, lecturing on Copernicus and even converting Galileo 6, in fact 
!lO such trip took pIace. Instead, during this time he made routine astro
nomical observations and produced his book on the come t of 1577. That 
work brought him to the attention of the ruler of the neighbouring Pala
tinate, Count Ludwig VI, who was in the process of purging Heidelberg 
University of Calvinists , amongst whom was the professor of mathematics 7. 

" Annotated bibliographies of Miistlin 's printed works ean be found in Jarrell , Li/e and Sciel1li{ic 
W'ork, 204-10, and in Rosen, Michael Miistlin , 169-70. 

3 I have employed the eommon German spelli ng of the name; in his lime it was variously 
spelled as Maestlin, Moest lin , Maestlinus , Moestlinus , Mostle, Mèischlin , Mèisehlinus, Mèistlin. He 
likely pronouneed it something like Moesehtl in. The aetual family name had been Leekher or Legeeker; 
one of his forebears was dubbeJ «Mastlin » to connote his mass iveness . 

. ' An important souree of Mastlin 's family history is bis autobiograph ical ,ketch, written in 1609 ; 
now preserved in the Herzog August Bibliothek, Wolfenblittel, Cod. Guel/. 15.3 Aug. 20. 

, Siegmund Giinther suggests that Apian may had some influence upon the young Mastlin . Con· 
sidering Apian was interested in instrumentarion, globes , cartography and sundials , and that Mastlin 
had preeisely the same interests after 'leaving sehool bespeaks more than a little influenee. See Giin· 
ther, Peler und Philipp Apian (Prague, 1882), 114n. When Miistlin arrived at Tiibingen, the astronomy 
Jeeturer was Johann Bloss . Apian took up hi s duties on 31 J anua ry 1570. Interestingly, Mastlin puro 
ehased a eopy of De Revolulionibus in July of that year. Did Apian mention Copernieus in his 
lectures that year and did they atouse Mast!lin 's interest? Apian may have had the sa mc kind of 
influenee upon Miistlin as he would later have upon Kepler. 

G In a few biographical dietionaries and hi stori es (some quite recent) there persists a story that 
Mastlin was in Italy sometime between 1571 and 1576; while there , he is said lO have lectured on 
Copernicus in a Iyceum ancl was heard by the young Galileo. Thi s last point has been adequately 
refuted by a number of authors. In faet , there is no evidence whatsoever .. hat Mastlin ever 1eft 
Germany in his life. 

7 This was Simon Grynaeus, the physician. He hacl pennecl t \Vo traets on the eomet of 1577. 
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Because Miistlin, an orthodox Lutheran, seemed the perfect candidate for 
Cl replacement, he was duly appointed to the position with the stipulation 
that he would return to his native duchy if the need arose. He settled 
his family in Heidelberg in December 1580. 

Remaining in Heidelberg until 1584, he met with great success in his 
teaching. During his tenure, the papal bull on the calendar was promul
gared and, as mathematics and astronomy professor , he was called upon to 
suppIy the officiai opinion on the Gregorian calendar. He offered a com
petent critique , the Aul3fiihrlicher und Grundtlicher Bericht, in 1583 , and 
eventually became embroiled in a calendrical debate with Christopher Cla
vius. In the meantime, religious diffìculties had arisen in \~iirttemberg where 
the Lutheran establishment demanded adherence to the Formula of Con
cord. Upoo Philipp Apian's refusal to sign it, the duke recalled Miistlin 
to occupy the mathematics chair at TLibingen , but , through Count Ludwig's 
intervention, he allowed Miistlin to remain in Heidelberg an additional year . 
In the summer of 1584, he returned to TLibingen to take up his duties . 
From that time he never left the University, where he taught for the next 
forty-seven years. Amongst his students were Johannes Kepler, Wilhelm 
Schickard, Georg Galgemair, J.V . Andreae, and Samuel Hafenreffer . In his 
last years, he was aided in the classroom by Schickard, his eventual succes
sor . He died in Tlibingen on 20/30 October 1631. 

Miistlin was , above all, a teacher of astronomy . Most of his work 
published after 1580 (apart from calendrical polemics) consisted of text
books and theses for disputation. In 1582, he published a small collection 
af theses on the tenets of spherical astronomy for a disputation in Heidel
berg s. In the same year the fìrst edition of his popular Epitome Astronomiae 
appeared 9 . Destined to go through eight editions , the Epitome was a com
pendium of traditional geocentric astronomy. It combined two elements 
that were relatively new in sixteenth-century schoolbooks: it fused Sacro
bosco-styIe spherical astronomy with planetary theory along the lines of 
Peurbach's Theorial? Novre Planetart/m , and it presented the material in a 
catechism (question-and-answer) format. Miistlin states at the outset that 
Sacrobosco's arrangement of topics seemed best and that he would foIlow 
the same order. Thus the Epitome has the same quadripartite structure as 
the 5phrera, but Miistlin's work is vastly superior in content and depth of 
discussion. In his description of planetary theory , he draws his parame
ters from a variety of sources , including Copernicus, Alfonso , and al-Far-

8 Mastlin, Divino Rectoris Astrorum Ftlvente NI/mine De Astronomiae Pril1cipalibus et Primis 
Fundamentis Disputatio (Heidelberg, 1582). Despite its ponderous tide, it is a short traet. 

9 I know of no eopy of the Heidelberg edition of 1582. Ali subsequent editions have «Jam 
nune ab ipso Autore diligenter reeognita » added to the tide. Alli other editions were published 
by Gruppenbaeh in Tiibingen in 1588, 1593, 1597. 1598, 1610 end 16;'4 . 
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gani. Although he includes a brief description of Copernicus' Iunar theory, 
he makes no attempt to outline the heliocentric hypothesis . Yet there are 
passages that suggest to the reader that the author is not a staunch sup
porter of geocentricism. In the 1610 edition, for example, when dealing 
with the daily motion of the heavens, Miistlin remarks (as Copernicus had 
earlier) on the rapidity of motion required in the traditionai view of the 
diurnai passage of the stars : 

« ... how immense and incomprehensible is the swiftness of the daily motion of 
the sphere of the fixed stars, or firmament. Thus , if the altitude or radius of the 
firmament is 20,110 [earth radii] , that makes the whole of its diameter 40 ,220 
earth radii , which equals 34 , 589 , 200 German miles (one radius being 860 
German miles). From that , according to the proportion af a diameter to the 
circle (as shawn above) being 7 to 22 , therefore the enti re circumference of 
the firmament is 108, 708, 914 German miles. From this , through the 24 
hourly divisions af the day, it folla\Vs that if yau pIace a star on the celestial 
equator, in a single hour its motion would cover 4, 529 , 538, German miles » l O. 

To drive the point home, he borrows an ex ampIe from Cardano and 
notes how far a star would have to move in one heartbeat. He admits that 
the diurnal motion of the stars could be explained in other ways but adds 
« ... nevertheless, that would be more difficult and , besides, it would de
mand a Iengthier explanation than that we can give here at present , so we 
cannot treat of them here » Il. This is precisely the stance taken by Robert 
Recorde in his Castle 01 Knowledge: the student can progress to newer 
hypotheses only when he has mastered the fllndamentais of the science as 
it is commonly accepted . As to the earth 's pIace in the world , Miistlin was 
quite willing to expollnd the traditional view, althollgh he acknowledges 
another with the statement: «5ecundum usu receptam sententiam statui
mllS, terram in medio mundi sitam esse» 12 . The Epitome includes prac
ticai examples, many drawn from the author 's own observations; his and 
others' observations of occultations, latitude and longitude measurements 
are aiso included. 

The only serious rival text to the Epitome in the late sixteenth cen
tury was Clavius' commentary on Sacrobosco 13 . Not only did Miistlin's 
book serve as the text at Heidelberg and Tlibingen , but it also provided 
a modei for BIllndeville's Theoriques and , more important , for Kepler's 

lO Michael Mastlin, Epitome Astronomiae (Tiibingen, 1610), 93. The addition of thi s materia l 
was a result of hi s calculations for Kepler's Mysterium Cosmographium . 

11 Ibid. (1597) , 499-500. 
12 Ibid ., 73; italics mine. 
1 3 F. R. Johnson, A stronomica! Text-books in the Sixteenth Cell tury, in E . A . Underwood 

(ed. ), Science, Medicine, and History (London , 1953), 301. 
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Epitome 01 Copernican Astronomy 14, Although a Copernican at the time, 
Mastlin did not avoid heliocentric astronomy out of fear of reprisal or 
ridicule 15. His book was, simply, sound pedagogy, for he was paid to teach 
orthodox astronomy. A Copernican textbook would have been unsalable in 
[he 1580's, due not to its subversive content, but to its unsuitability to 
the arts student immersed in the philosophy of the time. Furthermore, as 
will be seen below, there is no reason to suppose that Mastlin had fear 
of either ridicule or reprisal for holding the new views. 

His disputations on planetary motions, geography, and eclipses have 
disappeared, but some passages were extracted by Kepler and placed in 
his works. Some of Mastlin's ideas on the sun and moon were novel and 
highly speculative. His views on lunar astronomy, which appeared in the 
Disputatio de Eclipsibus (1596) and the Disputatio de multilariis motuum 
planetarum (1606), were cited by Kepler in his Dissertatio cum Nuncio Si
dereo (1610) and the Optics (1604) 16. Independently of Leonardo da Vinci 
(and Galileo, who published in 1610) Mastlin had drawn conclusions about 
thc cause of earthshine in the young moon. The moon's roughlooking sur
face suggested to him that our satellite might closely resemble the earth, 
thc blotches visible to the naked eye corresponding to mountains and val
leys. In his 1606 work, he argues that the slightly larger size of the lunar 
crescent, campared with the portion illuminated by earthshine, suggests an 
atmosphere and that one should: 

«Scrutinize the body of the moon closely at any phase whatever. You will 
observe the outermost edge shining with [I much clearer and purer light, and 
not besprinkled with any spots. In the interior of the body, however, very many 
darkish blotches are conspicuous everywhere. \Vho then wiU say that beneath 
the uniform light of the former extends nothing but the matter underlying the 
darker, dappled, and speckled splendor of the latter?» 17. 

He wonders further: 

«Whether the air [of the moon], like ours, condenses imo clouds which, on 
account of their opacity , take on the appearance of very solid bodies and for 

11 Thomas Blundeville, in his Theoriques 01 Ihe Seuen Planels (1602), says that the book 
was «collected, most out of Mestelyn, whom I haue cheefely followed, because his method and 
order of writing greatly contenteth my humor ». Quoted in F. R. Johnson, Astronomical Thought 
in Renaissance England (New York, 1968), 212. Kepler referred to his Epitome Astronomiae Co
pernicana as «. my book concerning the principles of astronomy, which I produced in imitation 
of the lìrst book on the spheres, by Miistlin » . !Cepler to Nicho!as Vicke , 21 September 1611; Johannes 
Kepler Gesammelte Werke, cd. W. von Dyck and M. C"spat (Munich, 1937), XVI, 389. 

" Cf. Max Caspar, Kepler , translated and edited by C. D. Hellman (New York, 1962), 49. 
16 Some of Mastlin's ideas show up in thc notes to Kepler's 50712nium. Kepler included some 

of Miistlin's theses in his Dissertatio cum Nuncio 5idereo to support Galileo's discoveries not , as 
many of his contemporaries (even Mastlin) thought, to rob him of his achievements. 

17 Kepler, Coltversatiolt with Galileo's 5idereal Messenger, translated by Edward Rosen (New 
York , 1965), 31. 
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that reason laok incandescent or fiery , as among us , when the sun rises or sets , 
I leave undecided. Experience has certainly taught us that the enveloping bright
ness appears at various times more or less Iimpid» 1 8 . 

In seeking ever further evidence, he reviews his observations of a lunar 
edipse in 1605, and recalls a large, black spot in the lunar disk: 

«You might have called the spot a doud; which was spread over a \Vide area 
and laden with rain and stormy showers. This kind af formation may be seen 
not infrequently stretching from the lofty mountain chains to the lower depths 
of the valleys » 19. 

His speculations did not stop here. In 1620 (as Schickard reported to 
Kepler) , he daimed in a public lecture that the moon is inhabited 20. He 
was doubtless influenced by Plutarch , but much of his thought was the 
product of a fertile imagination, which was rare indeed for the typical 
sixteenth-century professor of astronomy, and of his own pre-telescopic ob
servations. His delight in lunar astronomy must have influenced Kepler , 
who held many of the same ideas. 

As important as the pedagogical aspect of astronomy was to Mastlin, 
he retained a lifelong interest in observation. From his student days, he 
\Vas an ardent observer, recording most of the lunar and solar edipses and 
occultations visible in Wiirttemberg from the 1570's until at least the 
1620 's 21. Having little money, he \Vas forced to produce instruments him
self: by 1579, he had constructed a quadrant (measuring in minutes of 
arc), a camera obscura, and a cross-staff fourteen ' feet in length, divided 
into 1400 parts , and provided with Eourteen cross-pieces with divisions 
trom lO to 800 parts 22. He also possessed a weight-driven dock (presu
mably with a verge-and-Eoliot escapement) which gave 3,528 ticks an hour 23. 

\'V'hile most oE his observations \Vere made from the church tower and 
castle in Tiibingen , those oE solar altitudes were made at neighbouring 
towns. Sundials fascinated him; he gave lectures on their use and drew up 
tables for them 24. He was aided in his observing no less by his keen eyesight 

18 Quoted by Kepler in the Somnium: Edward Rosen (trans.) , J...epler 's Somnium. The Dream, 
or Posthumous Wor.~ on LlI llar A stronomy (Madison , 1967), 146. 

19 Quoted in Kepler, Conversation, 30. 
20 Wilhelm Schickard to Kepler, 2-12 March 1620, Gesammelte Werke, XVII , 426. 
2 1 The observations are preserved in three manuscripts: Osterreichische Nationalbibliothek, Vien

na , Cod. Villdob . lO, 887, and Wiirttembergischc Landesbibliothek, Stuttgart , Cod. Matb. 2° and 4° . 
22 Descr ibed in Mastlin, Consideratio & Observatio cometae aetherei astronomica (Heidelberg , 

1581), 16-17 , and in Cod. Vindob. 10.887, entry for Dec. 1579. 
23 Cod. Vindob. 10,887, folio 9r has a good description of the wheelwork. 
C'I The lectures, given in 1613 , are in Erlangen, according to Ernst Zinner , Ver.zeiclmis der Astro

Ilollliscbe Handschriften des deutsrben J...ulturgebietes (Munich, 1925), 218; a MS «Tabula Motus 
Horarii », dated 1586 or 1587, is in the New York Public Library. For whom the tables were calculated 
is unknown , but the latitude is not that of Ti.ibingen. 
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(he could distinquish eleven stars in the Pleiades) than by his ingenuity: 
in one experiment, for example, he let the sun's image faH through a sma11 
noIe in the roof and, timing its passage across a card with his dock, derived 
the apparent angular diameter of the solar disk within 9" of arc of the 
O1odern value 2S. 

After learning oE Galileo's telescopic observations, Mastlin obtained 
two s01a11 telescopes in 1612. Unfortunately, the instru01ents were useless 
for astronomical work. As he complained to Kepler: 

«I have two 01 those new optical telescopes which are clear enough, but I 
can see neither the satellites of Jupiter nor those of Saturn [i.e., the ringsJ, 
nor have I been able, up to now, to obtain a telescope thar would show me 
these apparitions. Much less have I been able to see the horn like shape of Venus 
(like the moon's) as Simon Mayr has» "6. 

The discovery of sunspots by Galileo and Scheiner captured his ima
gin3tion; in the spring of 1612, he observed spots for the fìrst time with 
a sma11 telescope in the co01pany a crowd of professors and students at 
Tubingen. He reported something odd abollt the sun's telescopic appearance: 

« I had almost forgotten; we observed that the edge of the sun is not terminated 
by a perfectly circular line ... Indeed , we saw, as \Vell , great projections and 
noticeable chasms, such as the mountains and valleys on earth. Is the body of 
the sun, therefore, really rough like the earth's globe? Certain ly the moon is 
similar to the earth, JS I proved in the disputation ... » n. 

Copernicus' theories suggested an analogy between earth and planets 
and, in hi~ views on the O1oon and sun, Mastlin see01s to extend this 
viewpoint to its logical condusion. 

Important as his lunar and solar observations were to him they were 
of minor signifìcance in bringing hi01 to the attention of the German astro
nomical community. What commanded its attention and respect were his 
works on the new star oE 1572 and the comets of 1577 and 1580. In 
those works, two di5tinct , but interrelated, issues were discussed by Mastlin: 
the Aristotelian view of the heavens, and the possibility of e01ploying the 
Copernican hypothesis in non-planetary astronomy. Both issues first appear 
in his tract on Tycho's Star and continue to appear in his subsequent works. 

When the nova appeared in the autumn of 1572, Mastlin was amongst 
the fìrst to observe it. His observations and condusions were published 

2' Cod. V indob. 10,887, entries far 5·6 December 1577 and 15 January 1578. 
"6 Mastlin to Kepler, 28 ApriI 1613 (0.5.); Gesammelte Werke, XVII, 57. 
"7 Ibid., 56-57. The sources oE Miistlin's incorrect interpretation were likely atmospher ic turbulence 

"nd poor quality optics. Unlike some oE his contemporaries, he accepted the telescope as a legitimate 
"id to eyesight. 
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as an appendix to Nicodemus Frischlin's Consideratio Novée Stellée (1573) 28. 

Possessing no instruments as yet, he relied upon a simple method of trans
versals: he carefully chose two pairs of stars Iocated at such points that 
lines drawn between the pairs would intersect at the position of the nova. 
The lines were found by means of a thread heId at arms' Iength; taking 
the positions of the four stars from Copernicus' catalogue in De Revolu
tionibus, he obtained the position of the nova by spherical trigonometry. 
lf the position of the nova had shifted slightly over several hours' time, 
thus exhibiting a measurable parallax, it could be located at a specibc dis
tance from the earth in terms of terrestrial radii (Regiomontanus' method). 
After several attempts, Mastlin could discern no shift whatever. Many had 
supposed the nova to be a come t or similar phenomenon which, according 
to Aristotelian philosophy, would be an atmospheric occurrence . It would 
exhibit, in that case a parallax greater than that of the moon (an obser
vabIe difference), which it did noto It maintained its position relative to 
the bxed stars over a period of months, so it was a planet. He concludes: 

« ... certain people have supposed it to be located in rhe upper air region, not 
in the aether, as if it were a cornet about to rise and take fire. But although 
rnany people today clairn it a cornet, we have concluded, by rneans of accurate 
observations, that this trernendous star can in no way be a rneteor, or a planet, 
but rnust be included in the eighth sphere or starry fìrrnament» 29. 

As further proof, he pointed out that the nova's light scintillated, just 
like a star. 

If the nova was neither star, planet, nor meteor, what was it? 

« Frorn what has been said above, this new apparition of light does not depend 
upon natura l causes, although to be su re many of those enumerated above tried 
to account for it that way, nor is it a comet, but is better called a new star; 
unless we rnight wish to say, against Aristotle and alI the physicists and astro
norners, that comets can be generated not only in the elementary region but even 
in the starry orb, which, according to Copernicus, is the outerrnost part of the 
sky, containing itself and everything else, and , that the heavens can undergo 
generation and corruption» 30. 

Since he could provide no natural causes, Mastlin could only suggest 
that the nova was hyperphysical: «We might say that, ... this new star 
was created in these most recent times by the Creator on high and as it 
began miracuIously, so it wiU end miracuIously ... » 31. 

28 Mastlin, Demonstratio astrol1omica loci stellae l1ovae. It \Vas reprinted in Tycho Brahe, Astrol1o
miae 1I1sturatae Progyml1asmata (Prague, 1602), 544-48. The tract \Vas never printed separately or 
In German. 

2" Quoted in Tycho Brahe, Prog yml1asmata, 545. 
30 Ibid., 546. 
31 Ibid. 
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It is dear in the tract that Mastlin held Copernicus in the highest 
regard, for not only is his name cited far more often than any other, but 
the technical astronomy itself is drawn from both Copernicus and Reinhold. 
He argues that the distance to the nova cannot be found since Copernicus 
had shown that the stars are too distant to apply his method of relative 
distances 32 . Miistlin's discussion leaves the impression that his interest in 
Copernicus is more than simple admiration. If not yet a convinced Coper
nican in 1572, he was dose to being so. Indeed, the whoIe tract, with 
its criticism of traditional thought, reflects the mind of a young scholar 
expIoring novel ideas, a position he wouId righteously deny later, in 1578. 

Mastlin's leaning toward Copernicus and his growing discomfort with 
Aristotelian physics carne to the fore in his most originaI work, the Obser
vatio & Demonstratio Cometa? Aetherei (1578) 33 . He observed the great 
comet between 12 November 1577 and 6 January 1578 employing both 
bis transversal method and his newly constructed quadrant. Again, he tried 
to discover whether the comet exhibited any parallactic displacement; this 
he accomplished by observing the come t at 6 p .m. and againt at 9 p.m. 
on seIected nights. Comparing these positions with the computed motion 
of the comet with respect to the ecliptic, he sought any residual motion 
which might have been due to parallax . Discovering none, he concluded 
that the comet could not be a sub-Iunar object but must be supra-Iunar, 
i .e. a celestial object. In fact, he was one of only fìve astronomers of the 
time to pIace the come t in the heavens 34, the others locating it in the ele
mentary region, where it might be easily explained according to traditional 
Peripatetic cometary theory 35. Even so, he claims: 

« I confess, however , that if I had not discovered the come t to be in the aetherial 
region by personal, certain , repeated, and rnosr diligent observations, I would 
by no rneans have been easily persuaded of it. This I discovered , thus , by rnany 
experirnents, because in this sort of great , divine work, neither the considerations 
of authority nor the opinions of rnen can be accepted in piace of the rule of 
truth » 36. 

32 Ibid. 
33 Published in Tiibingen in 1578; it was paraphrased and commenrcd upon in a lengthy section 

of Tycho's De Mundi Aetherei Recentioribus Phaenomenis of 1588, by means of which it reached a 
wider audience. 

34 The others being Tycho, Helisaus Riislin, Cornelius Gemma, and the Landgrave Wilhelm IV 
oi Hesse·Kassel. Mastlin, Gemma, and Riislin published works :n 1578, Tycho in 1588, while the 
landgrave published nothing. 

35 See C. Doris Hellman, Th~ Comet 01 1577 and i/s Piace in the History 01 Astronomy (2nd 
ed., New York, 1971). 

36 Mastlin, Observatio & Demonstrafio come/ae aetherei, qui anno 1577 et 1578 
(Tiibingen, 1578), 11. 

apparui/ 
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If comets could be celestial objects, what can one say about Aristotle's 
opinion that all comets are « meteors? ». 

«Aristotle was the greatest philosopher to have looked into [the problemJ but 
he makes no mention, in his words , of aetherial comets other than to refute 
by name the ancient philosophers , but rather, he fixes the piace of comets as 
the airy (or if higher, the fiery) region. I have no answer to this other than 
that Aristotle was unwilling to put into his writings something concerning them 
since perhaps none had appeared in his time (although a way for investigating 
parallaxes was unknown as yet, being reserved, as it turns aut , for our own 
age) bm a11 were in the airy region, as were those which \Vere observed in the 
years 1475 and 1532 and others , too . But even Aristotle himself bears witness 
to how one may reason poor1y from one or another single instance to the 
universal » 37 . 

The peripatetic philosophers would argue that as the heavens are per
tect, they could nat accept the vapours rising beyond the moon from the 
earth; and such comets could not burn in the heavens for they would be 
of foreign materia!. But, Mastlin answers, his observations had shown that 
the comet was defìnitely in the fether, so we must conclude that some 
comets have for their material something as yet unknown 38. As in his 
tract of 1573, he can anIy offer a lame 'why not? " for there was no 
concrete counter to the Aristotelian view of cometary material. Underlying 
the discussion is a question of much greater signifìcance: does the celestial 
region, then, undergo generation and corruption? Mastlin clearly believes 
it does, and this argurnent would appear in his later works. 

The entry of Copernicus into Mastlin's cometary work is more curious. 
Having decided that the comet was in the fetherial region, Mastlin as
sumed that like the stars and planets, it must be bound by astronomical 
laws and must therefore have an orbit. The steps taken by him to discover 
rhe orbit have been well described by Westman and need not be reiterated 
here 39. Mastlin gives the impression that he was led inexorably to a Co
pernican solution, although the modern reader will not feel this necessity 40. 

The Copernican orbit of Venus seemed the best analogy to the comet's mo
don for Mastlin, and there was al so a bonus involved: one could calculate 
the distances to the cornet, as he duly undertook. 

37 Ibid., 16-17. 
38 Ibid., 17. 
39 R. S. Westman, The Comet and the Cosmos, 7-30. 
~o Cf., Ihid., 23 ff. Mastlin says: «The information concerning this admirable comet and the 

demonstrated motion of it I produced not from hypotheses which have been in use for a Uong time 
and employed by habit, but , as I said before, from Copernicus' opinions, not because I am deceived 
or fascinated by the love of novelty (which I cannot approve), but better , because I yielded te il 
com pelI ed by extreme necessity ... » (Observatio & Demonstratio, 54). 
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Was Miistlin forced to employ the Copernican theory only after trying 
every alternative hypothesis? I think noto The Observatio & Demonstratio 
has a strong aprioristic flavour to it; the suggestion is not that Mastlin 
tried everything and Copernicus worked, but that he tried everything to 
make Copernicus work. He had been familiar with Copernican works from 
his student days 41 and his cornments in the tract of 1573 suggest more 
than simpie adrniration for Copernicus. We would naturally expect him to 
say he had tried all hypotheses, for his work on the comet broke with 
severai traditions, ~llld his arguments had to be cloaked in respectability. 
Was the empIoyrnent of the Copernican theory anything more than a clever 
solution to the comet's motion? I think what underlay Mastlin's whole en
terprise was the conviction that he had found an independent corrobora
tion of the heliocentric theory. H e was certainIy aware that there were 
no definite proofs of Copernicus avaiIabIe, but now he had shown that the 
new theory could explain an entirely different phenomenon. This seems a 
weak argument to us , but note that Miistlin's demonstration of 1578 was 
cited by Kepier as one of the three reasons he adopted the heliocentric 
theory 42 . 

The Observatio & Demonstratio was important on severai counts: it 
was the first published work to claim that comets could move in orbits, 
the first to provide such an orbitai calcuiation, and an offensive against 
peripatetic cometary theory. Its immediate effect was to buttress Tycho's 
theory of the come t 43, its Iong-range effect - via Kepier - was to initiate 
modern cometary astronomy 44. 

Another bright come t appeared in 1580 (now designated Comet M~st
En), on which he penned another tract. Yet \Ve search his Consideratio & 
Observatio Cometa: Aetherei Astronomica (1581) in vain for a repetition 
of his innovative work of 1578. One chapter of the short work is wholly 
devoted to aurora: and other atmosperic phenomena , and the only conclu
sive thought on the cornet was that it was a:therial. Poor weather, famiIy 
illness, and negotiations at HeideIberg for his new post prevented him from 
procuring sufIìciently accurate observations, aIthough he did attempt to rec
tify one of Tycho's strongest objections to his former work, the use of 

41 Mastlin's own eopy of De Revolutionibus was obtanied in 1570. He edited and added an 
afterword to the 1571 Tiibingen edition of Reinhold's Prutellic Tables; he was quite familiar with 
Copernicus by 1572, as his nova trae t shows. 

42 Gesammelte Kerke, I , 16-17. See Westman , Op. Cit. , 26 fI. 
43 Tl'eho speaks highll' of Mastlin in the De MUlldi, sincc he reach~d a similar conclusion about 

the eomet. He defended Masvlin's views abll' against Thaddaeus Hagecius [Tl'cho Brahe, Opera Omnia, 
ed. ] . L. E. Dreyer (Hafnia , 1913-29), VII , 205 fI .]. HE: also sent a eopl' of the 1588 work to Mastlin 
via Gellius Sascerides; the latter, in a latter to Mastlin of 23 Jull' 1588, spealcs verl' positively of 
the Tlibingen astronomer's abilities, d ea rll' a reflection of Tycho's opinion . (Wlirttembergsehe Landes
bibliothek, Cod. Matb. 20 14). 

H See James RufIner , Tbc Curved alld tbe Straight: Cometary Theory ;rom Kepler to Hevelius, 
" Journal for the History of Astronomy» , 1971, 178-94. 
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Copernicus' inaccurate star positions, by taking stellar posltlons anew with 
his quadrant 45. Be was certain that the 1580 comet had an orbit, but 
could only suggest it might be coincident with the orbits of either Jupiter, 
Mars, or Saturn. He does criticize Aristotle again and concludes that for 
comets, the astronomer must rely upon geometric demonstration, not, as 
had the ancients, upon physical causes. The Copernican theory was not 
invoked, stnce no definite orbit had been found; in fact, Copernicus is 
mentioned only in connection with the nova of 1572 46 • In comparison with 
the 1578 tract, the work felI short, as the title itself shows: it was a con
sia'eratio, not a demonstratio. 

Although Mastlin published no further cometary works, he did com
pose a tract on the comets of 1618; this tract survives, in part, in ma
nuscriot 47 . L.ike the Consideratio & Demonstratio , the De Cometa anni 
1618 fails to live up to the 1578 work. There is no demonstration of an 
orbit, but there is a len~thy attack upon Peripatetic cometary theory. Ac
cording to Mastlin, come ~s were supralunary objects ; he adds that the nova: 
of 1572 and 1604 as \VelI as the comets of 1577, 1580, 1585, 1590, 1596, 
and 1607 were in the a:therial region. It seems that by 1618, he had ab an
doned the idea that there are two species of comets, elementary and a:therial. 

In 1580, Mastlin turned from comets to the calculation of tables , 
the result being his Ephemerides Nova? ab anno 1577 (1580). In this work 
carne the second admission of his partisanship for Copernicus. Be advises 
the reader that his ephemerides would be drawn from the Prutenic Tables 
and from Copernicus' hypotheses. He admits that the Prutenic Tables are 
inaccurate, as he has learned from his own observational experience, and 
the tables and heavens often disagree by several hours, but 

« ... indeed, this disagrement arises not fram (he absurdity of the hypothesis 
(as it seems to some), nor principally from [he equation of the anomaly in badly 
constructed tables , but the source of the error is in the observations themsel
ves ... » 48. 

Mastlin's next step in spreading Copernican ideas carne with his edito
riaI work for Kepler in the publication of the Mysterium Cosmographicum 
in 1596. Not onIy did the teacher correct the manuscript, watch the print
ing, and suppIy diagrams, but he al so had to calculate Copernican orbits for 
Kepler 49, write letters of recommendation to the university authorities and 

·15 MastiJ in, Consideratio & Observatio. 16-17. 
·16 Ibid., 14. 
17 Wiirttembergische Landesbibliorhek, Cod. Math . 4° 15b nr. 8. 
48 Mastlin, Ephemerides Novae (Tiibingen, 1590). dedication , 4r. 
49 These calculations appear as a separate appendix to the Mysterium Cosmographicum. For a 

translation of and commentary on thi; appendix, see A. Grafton, Michael Maestlin's A ccount 01 Co
pernican Planetary Theory , « Proceedings of the American Philosophical Society", 117 (1973) , no. 6 , 
523-50. 
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to the duke. In addition he edited and inserted at the end a new edition 
of Rheticus' Narratio Prima, with his own preface, in which he argued 
far the heliocentric view with many of Copernicus' on arguments, buttres
sed with his own and Kepler's ideas. He was well aware that the great 
obstacle for heliocentric astronomy was physical; yet he could only argue 
thar Aristotle's physics was inadeguate . Taking up Copernicus' argument 
that the planets might be centres of aft1nity, he notes that 

« '" of the reasons they Ex the earth motionless in the centre, the greatest ar
gUl11ent, I have assul11ed, is from the motion oE heavy and light things, because 
heavy objects are said to tend toward the centre oE the world, and light ones 
aways from it. But I ask how we gain this experience of light and heavy? And 
how far can we extend these notions, so that we can argue with certainty about 
the centre oE the whole universe? Is not the seat and residence of ali the air 
around the earth? But what is the earth and its moving air with respect to the 
vast il11mensity oE the whole universe? They are a point, or punctule , and if 
anything, they have reason to be called Jess » 5 0. 

Lacking a coherent celestial physics to replace that of Aristotle, alI 
Mastlin could suggest (following Copernicus' arguments) was that each pIane t 
had its own « gravity » 51. Combined with this was the old argument drawn 
hom the absurdly rapid motion of the stars reguired in the traditional 
aSlronomy. 

Although he had now published a corrected edition of Rheticus' work, 
Mastlin hoped eventually to republish it together with a corrected De Re
volutionibus. He made a number of notes in his own copy of Copernicus' 
book and negotiated with a Basel publisher; unfortunately (as he related 
to Keplerl, the negotiations carne to nothing 52 . It was at this time (1616) 
that the Congregation of the Index published its decree banning Coperni
cus' work until corrected . In his new draft preface to the Narratio Prima, 
Mastlin decried the fact that the learned Cardinals, undoubtedly very wise 
in doctrinal matters, should pass upon a work they were unfit to judge; 
besides, he asked, why was the Church condemning Copernicus three-quar
rers of a century after his book first appeared? 53. Mastlin's comments reflect 
the indignation of a man untouched by religious imbroglios . There had never 
been religious pressure upon him; he had taught Copernican ideas and had 
published pro-Copernican works, as his Tiibingen and Heidelberg colleagues 
were well aware. Indeed, at Tiibingen, he was held in the highest regard, 

50 Gesammelte Werke, i , 83. 
Cd Borrowing from De Revlutionibus, Mastlin aclcls: «.. As Copernicus so eruclitely cliscusses ... , 

il is creclible that an affection may even be in the sun, moon, ancl other bright planets , such that by 
its efficacy they maintain their spherical form as we perceive them. But shoulcl this pJace [where 
the affections are centrecl] somehow be the centre of the \Vorlcl , it coulcl only happen to be so by 
accident» (I bid. l· 

,,2 Gesammelte Werke, XVII, Letters 651, 660 ancl (,86. 
53 Joannis Kepleri Astronomi Opera Omnia, ecl. C. Frisò (Frankfurt, 1858-71), i , 56-58 . 



18 R. A. ]ARRELL 

being re-elected dean of the arts faculty eight times 54. The only religious 
opposition to Copernicus that he records is that of his lifelong friend, Mat
thias Hafenrefter (whose son was a student and literary executor of Mastlin). 
In 1597 Mastlin wrote to Kepler that 

«More than once Dr. Hafenreffer has attacked me (jokingly indeed, although 
seriousness seemed to be mixed with the jokes). He wants to dispute with me, 
while defending his Bible, etc. In the same way, not so long ago in the public 
evening assembly, he preached in explication of the first chapter of Genesis 
that God did not hang the sun in the midst of the world like a lantern in a 
hall, etc. However, I am accustomed to counter those jokes humorously so long 
as they are jokes; if the matter were to be taken seriously, I might answer him 
in another way. Dr. Hafenreffer admits that your discovery is an extraordinary 
fancy and learned discovery, but he thinks it entirely and suffìciently contrary 
to the Holy Scriptures and to truth itself. But yet, with these men who insuf
ficiently grasp the principles of these things (although they may otherwise b2 
great and learned men), it is simpler to handle things in a joking way , so long 
as they accept the jokes» " . 

There is no evidence that their bantering went beyond the joking stage. 
Mastlin's anti-Aristotelianism and pro-Copernicanism are the most 

outstanding features of his works, but they must be viewed within the con
text of his own scientific attitudes. As a young man, he saw himself so
mewhat as the restorer of astronomy. Buoyed by his « proof » of the Coper
nican theory in 1578, he laid out a programme of future work in astro
nomy and mathematics, announcing his intentions to the Imperial chancel
lory which, in turn, published them in the Imperial licence for the Ephe
merides NOVée. These works would include a compendium of astronomy, 
a vulgar arithmetic, a study of trigonometry , a commentary on the 5 phere 
of Theodosius, a treatise on the gnomon, further mathematical writings, 
and a De Revolutionibus Orbium Ccelestium in imitation of Copernicus. 
Following these would be new tables like those of Reinhold, resolved tables 
like those of Bianchini, and improved ephemerides 56. Of this ambitious 
programme, only the compendium of astronomy was completed; it appeared 
in 1582 as the Epitome Astronomiae. It is likely that much of the pro
gramme (some of which survives in manuscript 57) was forestalled by the 
1llcipient debate on the Gregorian Calendar reform as well as the pres
sures of teaching. Bis pIan to improve upon Copernicus al so failed to ma
terialize although, in a sense, it passed on to his student Kepler. 

As befitted an intellectual af the late sixteenth century, Mastlin held 
views on astronomy that were a mixture of old and new, conservative and 

54 H. Hermelink et al., Die Matrikeln der Universitiit Tiibingen (Stuttgart , 1906), i, 624 n . 
55 Miistlin to Kepler, 30 October 1597 (O. S.); Gesammelte W erke, XIII, 151. 
56 The originai document is at Wolfenbiittel: Cod. Guel/. 10.5 Aug. 2°, dated Prague, 5 Apri~ 

1580 (O. S.). 
57 Several drafts of algebraic and trigonometric works survive in Stuttgart but there is no evidence 

he ever began work on a new De Revolutionibus. 



Miistlin's PIace in Astronomy 19 

progressive. This mixture is seen in two aspects of his astronomical thought: 
his view of scientifìc explanation and his stand on astrology. His thoughts 
on astronomica l methodology differ little from those of his contemporaries. 
In his disputation on fundamental astronomy in 1582, he queries whether 
astronomy ought to be referred to mathematics or to physics (in the Aristo
telian, non-mathematical sense) and decides clearly in favour of the former. 
Astronomy had always been a part of the quadrivium, as a mathematical 
subjeet 58 . Repeatedly in his writings he states that astronomical reasoning 
is geometrical. His demonstration of the comet's orbit in 1577 had led 
him to adopt Copernicus, he claims, being «compelled by extreme neces
sit)' », i.e. compelled by the geometry. The statement is hyperbolic but ty
pical of him . Furthermore, he felt that astronomy ought to be treated kine
matically, not dynamically - although he did not hold so hard aline on 
this - and chided Kepler for introducing physical causes into astronomy. 
Commenting upon Kepler's early lunar theory, he wrote: 

« I do not reject that speculation [of yours] on souls and moving virtues . Yet 
I fear it would not be very subtle if carried far. That is what happens in the 
way you make the moon move. I am really afraid that if carried to its extreme 
conclusion, it wiU draw after it the 10ss and certainly the ruin of the whole of 
astronomy. I generally think of using this specnlation very moderately and with 
restraint » 59. 

On the other hand, Mastlin was qllite willing to accept Kepler's a 
priori heliocentric theory as expollnded in the Mysterium Cosmographicum. 
In his own preface to the appended Narratio Prima, he praises Kepler's 
discovery: 

« Thus, from this time forth , he who inquires fully into the motions of the hea
vens , which in astronomy have hitherto been imperfect, and wishes to re vive 
and restore [astronomy] now has, a priori, an open door which he can enter , 
and he has a most corree t rule to which ... he can compare ali hi s observations 
and alI of his calculation » 60. 

Ihis statement brought a sharp rebuttal from Tycho who was amazed 
to see Miistlin, for whom he had great admiration as an observer, agree 
with theory not based upon rigorous observation 61. Mastlin's reply, if there 
was one, is lost. 

Mastlin's views on astrology were deeidedly modern in an age obses
sed with celestial forecasting. He had little use for prognostication and ab
solutely refused to perform judicial astrology. In his tract on the nova of 
1572, he remarks that «What this new star truly portends , we leave for 

'8 Mastlin, De Astrol1omiae Pril1cipalibus, 1-2. 
' 9 Mosdin to Kepler, X-19 March 1597; Gesammelte Werke, XIII, 111. Mastlin did not, like 

Ga lileo, dismiss Kepler's physical causes as occuqt properties. 
GO ] bid., I, 82. 
B I Tycho to Mastlin. 21 ApriI 1598 (O. S.); Gesammelte Werke, XIII, 204. 
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others to dispute; .. » 62. His refusal to produce complicated and gloomy 
predictions accounts for the brevity of the trae t as compared with the length 
of so many others. In his preface to the Observatio & Demonstratio, he 
says that he will provide only the barest of signification since he had always 
«leaned toward astronomy rather than astrology ». He took the same at
dtude in the 1581 cometary work; in both, only the most facile predic
tions are made (disturbances by the Turks, etc.), and in each case he ad
monished the reader to have faith in God. Amongst his manuscripts, not 
a single horoscope in his hand is to be found. In fact, at the foot of one 
chart is a characteristic statement in his handwriting: 

« The astrological prediction that is asked of me I am unable to provide, nor do 
I have the skill, because both publicly and privately I have often protested 
[against it] ... I have never undertaken asrrology» 63. 

Also, in his correspondence with Kepler , he occasionally poked fun 
at his student's interest in astrology. Considering Kepler's penchant for the 
mystical and metaphysical, one cannot help but feel that Mastlin's criticaI 
view of astrology tempered his student's enthllsiasm on that subject. 

Mastlin mllst be placed in the second rank of Renaissance astronomers 
who, although not of the calibre of Kepler or Tycho, were certainly im
portant to the advancement of the science. His inflllence amongst his col
leagues and students, in his cometary work and pedagogy, was of a subtle, 
unspectacular nature. 

Were Mastlin 's only contribution to astronomy the introduction of 
Kepler to the Copernican theory, he would be worthy of our attention. 
But throughout his career and writings, there was a richness rarely en
countered in university circles in the late sixteenth and early seventeenth 
centuries. 
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RIASSUNTO 

La parte avuta da Michael Mastlin nella rivoluzione copernicana è stata presa in 
sempre più attenta considerazione ma gli altri suoi contributi all'astronomia sono sor
prendentemente vari e fecondi. Qui vengono descritti i suoi lavori pedagogici , le sue 
vedute sulla metodologia, sull'astronomia solare e planetaria e sull'astrologia insieme 
alle sue ricerche sulla nova e sulle comete. L'esame di questa attività fa riconoscere 
nel Mastlin una delle figure scientifiche più progressiste dei secoli X:VI e XVII. 

62 Tycho, ProgYl1masmata, 548. 
63 Wiirttembergische Landesb ibliorhek, Cod. M'ltb . 4° 15b nr . 55. 



LOMONOSOV, HIS THEORY OF GRAVITY 

AND THE LAW OF CONSERVATION OF MATTER 

Bent S",ren .T0RGENSEN 

History of Science Department 
University of Aarhm (Denmal"kl 

SUMMARY. - The Russian scientist Lo01ol1osov (1711-1765 ) has been credited 
with the discovery of the Law of Constant Mass in Chemical Reactions. Although 
at least one historian of science has pointed to the lack of satisfactory source material 
on which to base this clai01 on behalf of LOlllonosov , there is, nevertheless, a growing 
tradition of considering Lomonosov as a true precursor of Lavoisier. It is the aim of the 
present paper to show that Lomonosov's Carthesian views on the nature of gravity which 
he held without modifications throughout his life , prevent him from even having con
ceived the idea of using the balance to test a Law of Constant Mass. As the matter 
does not seem to have attracted the attention of historians there are given in the 
O1iddle part of the p2per the gross outlines of the development of those theories of 
gravity , which like Lomonosov's , assume a material cause of gravity. 

Untii 1904 Michail Vasilevich Lomonosov (1711-1765) had been re
membered mainIy for his achievements in poetry, linguistics and history, 
in which fields - among others - he dispIayed his manysided taIents. In 
this year, however, the Russian chemist B.N. Mensbutkin announced his 
discovery of « Lomonosov - the physicai cbemist » in a book in the Rus
sian Ianguage l. Following the Iead of Menshutkin's Iifelong studies of Lo
monosov a very great number of Soviet scholars and publicists have deve-
10ped the theme of tbe historicai importance of Lomonosov's scientific works 
witb the finai result, that be now emerges as the undisputed hero of Rus
sian science, whose name is worshipped to an extent probably unparalleled 
by any other living or past scientist 2. This sacred status of Lomonosov 
seems to arise from certain needs of the Russian nationai psyche in its 
adaption to Western European culture - or, to use a wellknown Jungian 
term, in its process of individuation 3 . However, very Iittle of the totai 

I Menshutkin, Boris N., Lomonosov kak phiziko ·khimik , St. Petersburg 1904. Unti l his death 
in 1937 Menshutkin wrote 27 contributions on Lomonosov, see the list in ref. 8 , Davis, p. 193-97. 

2 For a genera! impression, see Cenakal, V. L.: M. V. LO'iZonosov portiietach illiustraci;ach, 
dokumentarh, Moskva/Leningrad 1965. 

3 Miller , Wright , Russia/IS CIS People , London 1960 , Chapters 4 & 5 passi m (Lomonosov is 
mentioned p. 111 l. 
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output of Lomonosoviana bear the mark of criticaI historical studies, and, 
in fact, an amazing construction has been built upon the ground of rather 
limited and fragmentary evidence 4. 

Most outstanding among Lomonosov's many achievements is the al
leged discovery of the Law of Conservation of Mass in chemical reactions. 
This claim was first advanced by Menshutkin in his above-mentioned 
work I, which became known to Western Europeans through the digest 
worked out by Menshutkin for Ostwald's «Annalen der Naturphiloso
phie » 5 followed by later works 6 including an edition in German translation 
of some of the major works of Lomonosov 7. From these translations in 
conjunction with Menshutkin's small paper in « Chemical News, 1912 » the 
English speaking \Vorld took notice of the scientist Lomonosov 8 . 

The effect of the efforts of Menshutkin and his followers has been, 
inter alia, that Lomonosov's name is now fìrmly associated with the funda
mental law of chemistry, either as its discoverer or as a most important 
anticipator or forerunner of Lavoisier. As such he has found his pIace not 
only in standard histories of chemistry 9, in biographical dictionaries IO but 
111 chemical handbooks Il and text-books 12 as well. Although Lomonosov as 

., It is my private belief that Swedembrog is an obvious example of a scientist contemporary 
with Lomonosov, whose importance might be reevaluated to equal Lomonosov's achievement if only 
an accepted community of hi storians decided to do so. 

, Menshutkin B. N.: Lomonossow, del' erste russische Chemiker und Physiker , «Annalen der 
Naturphi losophie », 4 (1905) 204. Menshutkin had originally asked Ostwald to pu81ish the paper 
in Zeitschrift fiir physikalische Chemie. Unfortunately onl." Menshutkin 's part of the correspondence 
(ref. 8) has been published , otherwise it would have been interesting to observe, whether Ostwald 
in his answers already then gave expression lO the not very high opinion of Lomonosov he gave in 
his Grosse Miinner, 5. ed., Leipzig 1919, p. 330. 

6 E. g. Menshutkin B. N.: M. W. Lomol/ossows Satz del' Energie und des Stoffes, in: Beitriige 
aus der Geschichte der Chemie, dem Gediichtl/is von Georg iV. A. Kahlbaul1l gewidmet, Ed. P. 
Diergart, Leipzig/ Wien 1909, p. 463 ff . 

7 Physikalisch-chemische Abhandlungen M. W . Lomonossows, ] 741·1752 ed. B. N. Menshutkin 
and Max Speter, Leipzig 1910 (Ostwalds Klassiker, No. 178). 

8 See Tenney L. Davis' Introduction to B. N. Menshutkin , Russia's Lomrmosov, Princeton 1952; 
C. Grau, Die Wandlung des deutschen LOlllollosov-Bildes am An/ang des 20 . J ahrhul/derts, «Zeitschrift 
fiir Slawistik », 6 (1961) 517 (with Menshutkin correspondence cited in ref. 'l; G. Miihlpfordt, Eine 
deutsche ìVurdigllng Lomonosovs aus delll ]ahre 1910 in: Lomonosov-SchlOzer-Pallas, ed. E. Winter, 
Berlin 1962, p. 83-104. Both last mentioned works discus, the dissemination of interest in Lomono
sov to the English speaking world. 

v Ihde, Aaron ]. , The Development o/ Modem Chemisl!\', New York 1964, p. 81; Leicester, 
Henry M., The Historical Background 01 Chemislr)', (Dover PubI.) New York 1971, p. 146; but 
not Partington ]. R. , A Hislory 01 Chemistry, voI. III , p. 201-204 (on Lomonosovl, London 1962. 

lO Dictionary 01 Scienti(ic Biography, ed. Gillespie , voI. 8, p. 469 fI, New York 1973 ; Ziscka, 
G. A. , Allegemeines Gelehrten-Lexikon, Stuttgart 1961, p. 391; Asimov, 1., Biographical Encyc!opedia 
of Science and Technology , New York 1964, p. 160; A Biographical Dictio!wry 01 Scientists, London 
1969, p. 338; but not Kralft, F. and Meyer-Abich , A. , Gosse Naturwissenschaltler, Biographisches 
Lexikon , Frankfurt a/M 1970, p. 215 ff. 

11 Hackh's Chemical Dictionary, 4th ed. N. Y. 1969, p. 395 , Rompps Chenzie Lexikon , 7. Aufl., 
Frankfurt 1973, voI. III, p. 1997. 

12 Bassett L. G. et al., Principles 01 Chemistry, Englewood Cliffs 1966, p. 6; Christen H. R. , 
!lllgemeine Chemic, Aarau 1963, p. 2l. A Danish textbook for the Gymnasium , Andersen, F. et al. , 
Kemi 1, Copenhagen 1972, ha, The explicit stalement of the independent discovery of the Law by 
r ,or!1onosov and by Lavoisier . 
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seen from notes 9 and IO is not universalIy acclaimed as the author of the 
conservation law, there are, indeed found very few examples of direct objec
tion against the prevailing trend in historical litterature (see below). The ap
parent cogency of the Russian historians' arguments, admirably summarized 
in the paper by Philip Pomper, referred to on p. 24, are in my view based 
on 1) a disregard of the distinction between the law of conservation of 
mass and that of conservation of weight (see further p. 38) and 2) a va
gueness in applying the term « discovery of a law » : A law may be said to 
« be discovered by X » if 1) X is the hrst man known to have enunciated 
the law, 2) X, without actualIy enunciating the law, tacitly or implicitly 
bases certain theoretical statements on the law, 3) X bases certa in experi
ments under the tacit or implicit assumption of the law or 4) X is the 
first man actual1y to prove - or attempting to prove - the law. 

lt ;.s clear that Lomonosov does not belong to the fìrst class of disco
verers as defìned above. Already in 1931 P . Walden pointed out, « that it 
\Vas no exceptional achievement when Lomonosov in 1748 wrote in a letter 
to Leonh. Euler: 'AlI changes which occur in Nature are so related, that 
if something is added to a thing, it is taken from another, thus , if matter 
is added to one body a like quantity is taken from another .. . ' »13. This is, 
by the way , the standard source on which Lomonosov's reputation rests 14 . 

\'Valden was able to show, that a whole range of authors from Lucian of 
Sa1l10sata (ab. 120 B.C.) to Lavoisier (1789) had stated the low as expli
citlv as had Lomonosov . His generaI reslllt was that the law of conserva
tion of matter or weight was « an exceedingly old heritage of thought of 
cultured manhood » 1S. Thus from Walden's point of view the question about 
rhe discovery of the law vanishes altogether. 

Walden's list of names incllldes such important men as Robert Hooke, 
Robert Boyle, Edme Mariotte and Sir Francis Bacon, alI from the 17th 
century. For example Bacon wrote in his Organon: 

Thus in Nature nothing is more true than this twin-sentence, that nothing is 
made out of nothing and neither is anything converted into nothing, truly , 
the «how much» of matter or the sum total is constant , it neither augments 
nor decreases] e 

13 Walden, P. , Mass, Zahl und Gewicht in der Chel1lie der l/ergangenheit. Sal1ll1l!ung chel1lischer 
ul1d chel1lisch-technischer Vartrage, Neue FoIge, H eft 8, Stuttgart 1931 , p. 54. 

14 For a more full citation, see below p. 28. 
l ' W"lden P. , ref. 13 , p. 55. If he had wanted to, Walden could have cited Aristotle, who in his 

Physics, 1, 4 (187 33) ascribes the dictum that nothing comes out of nothing to Anaxagoras. 
16 Bacon Francis: Navul1l Organol1, Liber II , §40. In the Middle Ages Raymundus Lullus had in 

hi s Liber Contemplationis in Deo (l271/73) these striking wordings: « Blacuit Tibi , Domine Deus, 
quod prima materia, quantum ad se ipsam, non crescat nee minuatur, sed tenes et conservas eam in 
illa quantitate, in qua eam creasti" (II , lO , 31 , 3); or even: « Quando natura operatur seeundum suum 
proprium cursum, sempel' hoc facit dando et auferendo , quia , quantum dat corpori , quid componit 
per generationem, tantum aufert ab alio per corruptionem » (III , 28 , 151 , 22) . Apart from the medievaI 
terminology , it is as near Lomonosov's actual statements as one could well wish. 
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which is as clear a statement of the law as is Lomonosov's. IncidentalIy, 
il is obvious that this law is self-evident for alI adherents to atomic theo
nes of matter. 

H therefore Lomonosov was not the nrst man to state the law, it might 
still be claimed that he was the nrst to verify it experimentalIy, or else 
he might have been the nrst man to use the balance in chemical experi
ments in such an extensive way, that he practically deserves the name of 
discoverer of the law. A perusal of his ColIected Works does not give any 
reason to believe that he used the balance in a more extensive way than 
did for instance van Helmont 17, Jungius 18 , Boyle 19 , Homberg 20 or other 
earlier investigators 21, and certainly he did not accomplish a research, which 
might compare to Black's investigation of the alkalies in 1756 22 , which 
had as a basis the law of conservation of weight. 

The proof or rather the determination of the limit of accuracy of the 
law is generally ascribed to H. Landolt (1831-1910), who bega n his syste
matic investigation of the problem in 1890 and who worked on it for 20 
years. He concluded that the law was accurate within the limit of experi
mental error as determined with the most sensitive balances of the time 23. 

H the claims that Lomonosov had submitted the law to experimental 
trial in 1756 are justined, this would mean the rewriting of an important 
chapter in the history of chemistry. These claims have been criticalIy ex a
mined in a distinguished paper by Philip Pomper 24 . Pomper, who evident
ly did not know Walden 's earlier work, argued, that historians had not 
been able to «produce any genuine experimental data left behind by Lo
monosow» to prove that he actually had directed experiments to test the 
law set forth in the 1748 letter to Euler. The historians' only evidence was 
- and is - the report from 1756 to the Russian Imperial Academy of 

17 Van Helmont: Complexionum alque mislionum elementafium figm entum, in: Orlus Medicina!, 
Amsterdam 1648, p. 106 (§ 13 ). 

1 8 See Kangro Hans: Joachim Jun gius Experimenle und Gedankell zur Begriindung der Chemie 
(/15 Wissenschalt, Wiesbaden 1968, Section 2.832 , p. 86 fI. 

19 The basic assumption in Boyle's , New Experiments lo l7!ake Fàe a/1(1 f'lam e Slable and POli' 
derable, Works, London 1772 , voI. III , p. 706 is clearly that addition and substraction of matter 
may be discovered through a concomitant alteration of we ight ; see also The Sceptical Chemist, Everyman 
edition, p . 129. 

20 Homberg G. , Du sOtllre prillcipe. <' Mémoires de l 'Academie des Sciences », 1705 , p. 123 
(Amsterdam edition). 

2 1 Metzger Helène, Les doctrine chimiqtles eli France, Paris 1923, p . 385 ff (discllss ion of Jean 
Rey); id.: Newton, SlaM, Boerhaave et la doctrine chimique, Paris 1930, Ch . II. 

2.2 Black Jos. : Experiments upon Magnesia Alba ... , Alcmbic Club reprints No. l. 
23 Landolt H. H. , Ober die Erhallung der Masse [·ei chemischell Umsetzul1gen, Berlin 1910; 

see also Oesper R. E., Some famolls Balances, « Journal of Chemical Educat ion », 17 (1940) 312 ; 
Jammer Max, Concepls 01 Mass, Cambridge (Mass.) 1971 , p. 186 f (on ly Landolts early work is 
considered); on Stas ' work in this direction , see Frellncl 1. , The Study 01 Chemical Compositiol1, 
Cambridge 1904, Chapter II. 

24 Pomper Philip: Lomonosov al1d the Discovery 01 the Law 01 the COl1semation 01 Matter in 
Chemislry, «Ambix » , lO (1962) 119·127 . 
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Science on the work made in its laboratory that year 25. The only thing 
which may be said with full certainty is, that the mentioned experiments 
on calcination of metals had as a result the confutation of Boyle's ideas 
of igneous particles. In the absence of the 13 page journal (note 25) it is not 
even possible to know how Lomonosov did direct his experiments. Further
more Henry M. Leicester has recently drawn attention to the fact that Lo
monosov in some cases heated metals in closed vessels when a gai n in to
tal weight occurred 26 , experiments made even later than the alleged proof 
of the law in 1756. 

The question of Lomonosov's discovery of the law may be viewed from 
a hitherto disregarded point of view, to wit, his ideas on the cause of gra
vity. In my opinion the result is, that Lomonosov couId not even conceive 
of a law of conservation of weight within the framework of his theore
tical views. 

Lomonosov's Theory 01 Gravity. 

Lomonosov's physical outlook was determined by his atomism and his 
conviction, that true knowledge was to be gained only through mathema
deal treatment of phenomena, based on the laws of mechanics. Thus, be
cause matter consists of atoms the phenomena of nature are in a functional 
relationship to the ultimate causes of the particular properties of atoms. 
These causes are l) extension, 2) inertia, 3) motion and 4) figure 27. It is 
noted that attraction is not included among the ultimate causes as he was 
a firm opponent to the idea af action at a distance. Accordingly, chemical 
phenomena had to be explained with the help of the laws of mechanics 
and the four ultimate causes. As sha11 become apparent, the theary of gra
vity had its pIace in this programme as a means of determining the figure 
of the atoms. 

Lomonosov's views on gravity were set forth on two occasions 1) tbe 
already repeatedly l11entioned letter to Euler, 5. July 1748 28 and 2) the 

2 ', The full text of the relevant part of the report is: « Among various chemical experiments , 
oi which there is a thirteen page iournal, there were concluctecl experiments in tightl y sealecl vessels 
in orcler to investigate whether the weight of metals increases from pure heat. By these experiments 
it was founcl that the opinion of the celebrateci Robert Bitsie (sic) is false , for without the acl· 
mission of the external air , the weight of the burnecl metal remains the same ... » . The originai 
in P. Biliarsky, Materialy dlia Biografii Lomonosova, Sct. Peterburg 1865, p. 313, English translation 
by Pomper (ref. 24), p. 123. Unfortunately the 13 page iùurnal was never founcl. 

26 Leicester, Henry M. , Lomol1osov's views 011 Combustioll {md Phlogistol1 , « Ambix » , 22 
(1975) 3·5. 

"7 T el1tamel1 Theorùe de Particulis insel1sibilihus Corpor"m deque Causis qualitatum particulariul11 
i II genere, in: Polnoe sobral1ii socini; (Collected Wor.k< ), val. I , Moskva 1950, p. 169·235, in 
particular §72 , p. 210; also in Ostwalcls Klassiker No. 178 , p. 15 . 

28 Coli. W orks , voI. II , p. 169 ff. 
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dissertation De ratione quantitatis materia? et ponderis 29. The latter Lomo
nosov had printed in the Acts of the Sct. Petersburg Academy. It dates 
from 1758, but is practically a verbatim reiteration of the earlier Euler 
letter 30. 

It is, declares Lomonosov, the uncertainty regarding the fundamental 
principles of mechanics which prevents a satisfactory explanation of the qua
lities of bodies depending on the ultimate particles. Among these funda
mental principles is the Newtonian axiom, that the gravity of bodies is pro
portional to their masso 

What like a wall across a street hinders one to reduce to certainty the chemical 
principles - and likewise all that in a broad stream flo\Vs through the inner 
camp of the physicists - is the opinion generally asserted, universally accepted 
and chosen by most men in the name of an axiome , namely that the density 
of the coherent matter in bodies is proportional to their gravity a,. 

Both in the Euler letter and in the published treatise Lomonosov goes 
on to ci te the opening definitions of Newton's Principia, where Newton 
declares, that the mass of a body is found through its weight 32 and that 
this is established by experiments with pendulums. Although Lomonosov 
does not want to call in question, that there is twice as much matter in 
(wo pounds of gold as there is in one, he thinks it highly questionable 
whether the same holds good for e.g. one pound of water compared to 
two pounds of gold. Lomonosov does not enter a detailed discussion of the 
experiments with pendulums (explicitly referred to in the Euler letter 33), 

but it is clear that he was reluctant to accept the equality of inertial and 
gravitational mass involved in the reasoning. The salient point is that Lo
monosov thought that the ether, possessed of no gravity, might contribute 
to the inertial mass of bodies in a way that could not be specified 34. 

Perhaps Lomonosov did not enter the detailed discussion of this theme 
because he thought, he was in possession of a conclusive proof of the fal
sity of the Newtonian proposition, which in his thought could easily be 
rendered ad absurdum. He says in the 1758 tract (but not in the letter to 
Euler): 

Let there be given a body 011 the surface of the earth, with weight p and 
quantity of matter m. If this body be transported to a height of e.g. haH the 

:!9 Col!. Wiorks , vol. III, p. 349-371 ; English translation in Leice,;ter, Henry M. , Mikhail Vasi! ' 
evieh Lomonosov on the Corpuseular Theory, Cambridge « Mass.) 1970 , p. 224-232. 

:\0 «Novi Comillentarii Academire Scientiarum Imperialis Petropolitanane », 6 (1760) 220-229; 
concerning the dating , see Coli . Works , vol. III , p. 556; see also note 8 "-

:31 Coll. Work, voI. Il , p. 172 :Letter to ELiler 5.7.1748). 
:le Newton L, PhilosophÌEl! Naturalis Prillcipia Mathematiea, London 1687, p. l , Def. l: inno-

tescit ea [sci licet massa] per corporis cujusque pondus ... 
33 Principia, Book II, Sect. VI, Prop. 24 nnd the Scholium Generale. 
34 Col!. Workes , vol. III, p. 354. 
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diameter of the earth above its surface, then , owing to the relation of the invers:: 
square power of the distance from the center of the earth, its weight will be 
p/4, according to hypothesis. Thence, m c:'~ m/4, th,n is, the whole is equal 
to a part of itself, and therefore the same is Ilot equal to itself 3'. 

This «proof» is cited at length not in order to demonstrate that Lomo
nosov had only a limited understanding of Newtonian physics, but because 
il reflects how school logic was an important part of his mode of reason
l11g. This logical approach to science is traced throughout his work, but was 
very pronounced in his earlier writings as an inheritance from his studies 
under Christian Wolff (1679-1754) at Marburg, whose Ontologia among 
other works were constantly referred to in his early papers. 

In addition to the above proof which in Lomonosov's eyes entailed 
a violation of the fundamental law of identity 3\ he found additional evi
dence against the proposition in the properties of bodies. Thus the incom
pressibility of water shows that its particles are in immediate contact with 
each other. To explain the large difterence in specihc weight between gold 
and water one has then to take recourse to difterences in figure and size 
af the ultimate particles in order that the interstitial volumes might ac
count for the difterences. Lomonosov, who assumed the unity of matter 37 

concludes that mere size can contribute nothing, since it leads only to geo
metrical similitude. Further, if we ascribe the cubical form to gold par
ricles because of its extreme density and the globulous to water, because 
of its mobility, insipidness, transparence a.s.o., then the water globules 
ha ve to be mere bllbbles with a shell of solid matter amounting to only 
1/ 60 of their diameter , if the model is to account for the observed ratio 
of 1: 20 of the specific gravities. On the basis of this it is hard to explain 
the considerable hrmness of the water particles, which are able to withstand 
e.g. the very great forces experienced during the process of freezing. 

As a further argument Lomonosov caIls attention to the discrepancy 
in properties between diamond and mercury. Diamond must have, due to 
its impenetrability for any solvent, the more dense matter, while mercury, 
though it has a specific gravity four times as great, is a volatile liquid, 
dissoluble in several solvents: Hence no simple relationship can be ob
tained between quantity of matter in a given volume and the weight of it. 

Thus Lomonosov rejects the Newtonian relationship between mass and 
weight, firstly, because the Newtonians ha ve not in his view demonstrated 
it, and secondly, because it is loaded with the above-mentioned difficulties. 

a.' Colf. Works , voI. lII, p. 352 . 
36 Wo!ff Christian: Elementa Matheseos Unive/'sil! , vol. I: Elementa Arithmeticre , Balle 1742 , 

§81, Axioma 1. In hi s Elemel1ta Chymiil! Mathemat icil! \ 1741) Lomonosov taok as his fundamenta! 
ax ioms 1) The same cannot be and not be al the same time 2) nOlhing happens WilhoUI a suflìcienl 
reason (Leibniz) and 3) the same is equa ! ta ilself , ColI. Wo/'k.r, voI. J, p. 76. 

:17 Coli . Works , voI. III , p. 358. 
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He thinks, however , that the difficulties may be solved through an investi
gation of the cause of gravity. 

Lomonosov is neither willing to accept gravity as one of the essential 
properties of bodies, Dar to accept the notion of attraction at a distance. 
The latter he rejects with a characteristic logical argument. Gravity is a 
tendency to move towards the centre of the earth. This motion can be 
thought to arise either from attraction or from impact. Now we can ob
serve that a body can be moved by impact from another body. If we ac
-::ept the reality of attraction, then nature has provided two causes to the 
same effect. But this is impossible 38. Moreover Lomonosov maintains that 
attraction is contrary to impact (he does not explain just how he arrives 
at this notion) from which he draws the further argument, that if attrac
tion is the cause of motion , then impact, as the contrary cause , must have 
the contrary effect, namely rest, which is an absurdity . 

There is a further argument, yet, which derives from an application 
of the law of the conservation of the quantity of motion. The idea of at
traction implies that body A, while at rest, can attract body B, so that it 
moves towards A: 

But everything which happens to natural things are connected in such a way 
that if something is added to an object , it is taken trom another. Thus , as much 
as is added to a body, so much is taken from another . As many hours I spend 
on sleeping, so many are taken from the wakeful state &c. Because this law 
of nature is unive rsal, it even extends to the rules of motion. Therefore , a 
body which excites motion in another , loses so much cf its motion , as it gives 
to the body moved. Thence , following this law , the motion towards body A, 
which is added to body B, is taken from :he body from which B acquires thi s 
motion , that is , A. But because nothing can be taken from a body which it has 
not, it is necessary that body A is moved while it attracts body B. But because 
it appears from what has been demonstrated above that body A can be at rest 
while it attracts body B, this [result] is absurd in the same degree as when 
something is both present and absent at the sa me time. 

Thé' strength oE the above argllment lies of course in its neglect of New
tor,'s third law and its ignorance of the notion of potential energy or the 
vectorial nature of momentllm. It has been cited at length, partIy to illu
~trate once again Lomonosov's logical approach to physical problems, and 
partly to give the whole context of his statement of the law of conserva
tion of m~tter . 

In consequence of the above discllssion Lomonosov goes on to state 
that gravitation towards the centre of the earth must be produced by im
pulse from a certain gravific matter. This matter is highly fluid and passes 

3 8 On the l-l relation ot cause and eflect , see T Cll t (!ilien theorix de pa;-ticulis .. . , ref. 21. Coli. 
\'(Iorks, voI. I , p. 178, §22. 
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easily through the pores of bodies, where it impinges on the surface of the 
atoms of matter, impenetrable to it, and causes them to gravitate. 

Such is the very simple theory of gravity which Lomonosov proposes 
in order to solve the problems of the specific gravity of bodies, raised 
above. In Newtonian theory two bodies A and B with identical volume 
Jnd guantity of matter have the same specific gravity. This does not obtain 
in Lomonosov's theory: If the particles of body A are smaller than those 
of B, the total surface area will be greater in A wherefore the total mo
mentum transferred to A will al so be greater. This means that the specific 
gravity of A is greater than that of B, while matter density is the same 
in both. It is therefore inherent in the theory that weight is not propor
tional to masso Lomonosov was aware that differences in figure might con
tribute to the same effect. However, if all bodies had atoms of the same 
size and figure the Newtonian eguality would obtain, but this possibilit)' 
lS rejected, because the variety of natural objects reguires a variety of ato
mical geometry and because the gravific matter would in that case not 
explain what it was designed for, which meant that the wa)' would be 
prepared far the introduction of occult gualities. 

One further diB.1culty needs consideration. A world full of matter 
would, the unity of matter tacitly admitted, give no room for differences of 
specific gravity. Conseguently it is necessary to admit of some matter without 
gravity 39 in arder to account for the known variety of specific gravity of 
different bodies. Lomonosov does not attach much importance to this 
thought and immediately goes on to the explanation of the fundamental dif
ficulty, namely the large ratio , 1: 20, of the specific gravities of gold and 
water. In Lomonosov's theary it is only necessary to assume that the sur
fa ce area of gold particles is twenty times greater than that of water par
ticles . It may be objected, says Lomonosov, that according to the theory, 
the pores between rhe gold particles are so small that water particles couId 
not be admitted into them. But this is contrary to experience, since agua 
regire penetrates easily into gold. This might be fallacious to the theory, 
but Lomonosov has an explanation at hand: 

Experiments show that agua regia': enters thase pares only , which are in bet
ween the compound corpuscles of this metal, that is to say, compounds of he
terogeneous parts in between which agua regi a: cannot enter. For else it would 
dissolve the compound parts of gold and thus destruct them absolutely. 

This explanation is far from happy. It implies that the pores between the 
particles of gold are greater than the water particles. But in fact these 
pores must in guasi closepacked structures be smaller than the gold par-

39 Morosov A. A., Michail \Vassiliewich Lomol1ossow, BeI1l in 1954, p. 210 denies that Lomonoso\' 
accepted wightless substances . 
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ticles, which are aga in smaller than the water particles. The distinction 
between the two orders of pores does not warrant any escape from the 
difficulty. In the end of his tract, Lomonosov did express his expectation 
that his gravitational theory might lead to a knowledge of the geometry 
of the particles. A result in this direction in noted in the Meditationes de 
solido et fluido (1760), where he remarked, that since the weight of a 
body did not depend on its position, alI particles must present the same 
area to the gravine matter, which occurs only if they are spheres. 

The explanative power of the theory is tested against the results of 
some experiments on the calcination of meta]s. Lomonosov refers to «in
dubitable» experiments made in closed vessels which le ad to an increase 
of the weight of the calcined body. This increase is ascribed to a weaken
ing of the cohesivc forces between the particles . The result is that some 
faces of particles which were in contact before calcination are now freely 
exposed to the action of the gravine matter , so that the product of cal
cination is pressed towards the centre of the earth with an additional 
force 40 . From the letter to Euler it is seen that Lomonosov in this saw a 
further proof of the obsoleteness of Boy!e's fire particles , to which he had 
been a firm opponent since 1745, when he read his paper Meditationes de 
caloris et fl'igoris causa 41. 

Lomonosov' s earlier thoughts on gravity and attraction . 

Although Lomonosov thought that mathematics (and philosophy) was 
of a primary importance to the study of chemistry and physics 42 he did only 
small efforts himself in this direction 43 . I t is remarkable , though in train 
with his generaI attitude, that his theory of gravity is unmathematical, if 
one disregards the exact mathematical verification of the relation between 
surface area and particle size of a given mass of matter. From this one is 
not alIowed to conclude that the work on the cause of gravity \Vas of an 
occasionaI nature. Ihis is apparent not only from the fact that Lomonosov 

-IO Leicester, Henry M. has discussed this explanation in hi s paper referred to ref. 26 in the 
fr ame of rhe three aspects of ca\cinaton, which Lomonosov according to him distinguished. 

<Il « Novi Commentarii Academi re Scienti arum Imperi ali s Petropolitanae » , 1 (1750) 206-229 ; 
Coli. Works, voI. II , p. 7-69. The question ari ses : Why did Lomonosov undertake in 1756 an expe
rimental research of a problem, which he had regarded settled on exper imental evidence at least since 
the Euler-letter 1748? 

1 2 See hi s Elemen/a cb)' lI1 ia! ma/bema/ica! (1741 ), Scho lies I and II , Coli . Works I , p . 74-76. 
13 There seems to be present rwo aspects of « mathematica l » in the mind of Lomonosov : l) 

that of mathematical ca\culation and 2) thar of arranging the doctrines of a di scipline in the manner 
of Euclid's Elements (axioms, definitions, theorems etc. ) known also frOiTI e .g. Spinoza's Ethics. Now
here in hi s writings does Lomonosov reveal familiarity with higher mathemaitcs. A further ex ampIe 
is the Theoria electricitatis methodo mathematica concinnata , Coli. W orh , voI. III , p. 265-314 , which 
hardly contains any calcuqation , but is arranged in the « mathematical » manner in the second sense. 
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did not change his views in the period from 1748 to 1760, but al so from 
the fact that most of the material is found in earlier works, partly 1ll a 
more elabora te form. 

Throughout his authorship Lomonosov reverts to the problem of spe
cifìc gravity and cohesion. As an example may be mentioned the Prodromus 
ad veram chymiam physicam where in chapter 9: De methodo chymia phy
sicam tractandi he places specifìc gravity and cohesion at the head of the 
particular propertie'i of bodies 44. It was the basic view of Lomonosov that 
these properties had to be, and could be explained by the laws of mecha
nics 45 : Because gravity is an inclination to motion, the cause of it must be 
of the same nature as the cause of motion in genera l. Already in 1741/43 
he had a discussion of attraction as a possible cause of motion, very simi
lar to the one found in the Euler letter or in the 1758 tract. He presents 
two proofs that motion can only be excited by impulse and not by pure 
attraction, and these are the very same as those quoted above, viz. the fìrst 
based on the unique relationship between cause and effect , and the second 
which implies the conservation of momentum 46. 

These considerations entail that gravity has to be explained in terms 
of impulse from particles of a material nature. The properties of this mat
ter are outlined in a sketch of a treatise on gravity from 1743/44 47: Be
cause it cannot be perceived by the senses it illUSt be classed as an extre
mely subtle fluid, which Lomonosov calls the gravifìc fluid or more often 
the gravifìc matter. I t is diffused throughout the world . From the fact that 
the weight of a body in a given pIace is a constant, and the body thus 
receives a constant impulse, it is concluded that the gravifìc matter moves 
with a constant velocity. It is acting directly on the atoms (Lomonosov 
here still retains the Leibnizian expression «physical monads ») which are 
unpenetrable to it, while it enters easily the pores of bodies. At several 
occasions Lomonosov takes care to distinguish gravifìc matter from the 
ether 48 which is heavy itself, and from the peculiar fluid causing cohesion 49. 

The most elaborated part of both the 1748 letter and the 1758 trae t 
is on the dependence of gravity on particle size, which inter alia provided 
an explanation of the augmentation of weight in the calcination of lead. 
This theme, too, is found in the early drafts. Thus in his 276 physical 

44 Coli. Works, val. II, p. 574 (1752). 
" ' T elltamell tbeoriEE de particulis insensibilibus corporulll (1741 / 43 ), Coli . Works, val. I , p. 

212 (§77, Theorema 8). 
46 Ibid., p. 186·88. Lomonosov had planned to include this di scuss ion al so in a tract on gravity , 

as is apparent from the draft, Coli. Works , val. I, p. 237·51 (particularly p. 248). As ll ate as 1760 he 
repeatee! the «refutatio attractions ex epistola ad Eulerum » ,Coli . W OI'k s, val. III , p. 414) in hi s 
Meditatiolles de Solido et Fluido, Coli . Works , val. I , p. 378 ff. 

17 Notes 011 heavy bodies, Coli . W orks, val. I , p . 237·51 (ref. 4 6 ) . 

4 8 See his 276 physical 1I0tes, Coli. Works , val. L p. 214 (§114). 
49 44 1I0tes 011 the cohesioll 01 corpuscles, Coli. Works, voI. I , p. 260 (§§33 ,35) (1743/ 4) , item 

De COhEEsiol1e et situ mOlladum physicarum, Coli . \Vorks, val. I , p. 270 (coroll. I) . 
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notes (ref. 48) where he states that « from the spherical figure (of corpuscles) 
alone in conjunction with their different volume and gravity it is possible 
to demonstrate alI phenomena » while in the folIowing § he expresses his 
own conviction that gravity is dependent on the degree of fineness of the 
particles acted on by the gravific matter so . Earlier in the notes he observes 
that «lead, when calcined, decreases in bulk, but augments in weight », 

which can only make sense, if it is the corpuscles he thinks of 51. In the 
De cohmsione et situ monadum physicarum he in a generaI way thinks 
that the augmentation of weight during calcination is due to the diminished 
cohesion 52. 

Other material theories 01 gravity. 

I t is thus seen that the major part of the ideas contained in the Euler 
letter and the 1758 trac t are found in drafts and papers from the period 
1741-44. The notion of gravific matter is found even earlier. In 1739 Lo-
1l10nosov wrot~ as an exercise a Dissertatio physica de corporum mixtorum 
differentia qum in cohmsione corpusculorum consistit 53. This was while he 
was a student under Christian Wolff at Marburg. The paper is, in fact, a 
fàbric of guotations from Wolft's works interwoven with Lomonosov's own 
ndditions. Indeed, the gravific matter is a heritage from Wolff. A long ac
count of his doctrine of gravific matter (schwermachende Materie) is given 
in the Verniinftige Gedanken von den W iirckungel1 der Natur 54 . Wolff pro
ceeds hom an attack on the Newtonian notion of gravity as an inherent 
property of matter, from which he concludes that gravity must have an 
external cause of a material nature , a fluid gravific matter, which acts on 
the particles of boclies. In a contrast to Lomonosov, Wolff pays great at
tention to the mode of motion of the gravifìc matter. As he does not think 
that it can move rectilinearly, directed towards the centre of the earth, he 
decides for a circular motion around the centre of the earth, such as had 
been proposed by Huygens in his Discours de la cause de la pesanteur 55. 

On this he draws heavily, especially on the experimental part describing 
the centrifugaI effect in rotating heterogenous mixtures, but he does not 
discuss how the perpendicular motion of falling bodies arises. 

Huygens had been aware of this problem. He thought that the cir
cular motion of the gravifìc matter around the earth centre was not unidi-

, o OP. cito ref . . 17 , Collo Works , voI. I , p. 152 ff (§§241-42 ). 
" Ibid. , voI. I , p. 134 (§152). 
'2 De cohi1!sione . .. (ref. 19), Coli . Works, voI. J, p. 268 (Experiment l and 2) . 
,,3 Dissertatio .. . , Coli. WOl'ks, voI. I , p. 23-63. 
'1 Verniinftige Gedankel1 .. . , Balle 1723; new ed. (here consulted) 1746, p. 118-148. 
"5 Discours ... , Leiden 1790; in: Oeuvl'es Complètes de Christia(/11 Huygel1s, voI. XXI , Bague 

1944, p. 443-488 . 
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rectional, but had alI possible directions. Heavy bodies suspended in the 
air are thus only influenced by a net centripetal force directed towards the 
centre of the earth, because alI the tangential forces cancelled each other. 
Contrary to Lomonosov both Wolff 56 and Huygens 57 thought that mass and 
weight are proportional to each other. Huygens seemingly comes to this 
conclusion on the supposition that alI matter consists of equally dense par
ricles, while Wolff had possibly taken over the idea from Newton. 

While Huygens in his Discours of which the essential parts were 
worked out already in 1669 5s was independent of Newton, Leibniz' ideas 
of a gravific matter are associated with his opposition to Newton's sup
posed reintroduction of occult qualities in physics with the concept of gra
vitational attraction. Leibniz' opposition was either directly or through 
Wolff passed down to Lomonosov. Leibniz distinguished clearly between 
the ether, responsible for planetary motion, and the fluid causing bodies to 
gravitate, but it seems that he did not work out a detailed theory of gra
vity 59 , on which he had views on aline with those of Huygens 60 . 

A very important proponent of the material explanation of gravity was 
Jean Bernoulli 61 . Bis principal work in this connection is the Essai d'une 
nouvette physique celeste, 1735 62, but the gravific matter was referred to 
in several others. His claim, that the Cartesian system was superior to New
ton 's was supported by his explanation of the motion of the perihelium of 
the planets, which did much to prevent or delay the accept of Newtonian 
mechanics on the Continent 63. 

The theory of gravific matter is of course of Cartesian origino Des
cartes presented his theory oE gravity in the Principia philosophiée 64. He 
thought that gravity was due to the celestiai matter, composed mainly of 
his second element with small admixtures of the other elements as well 65 . 

'Ihis matter was supposed to move in circles around the centre of the earth, 
and was filling all interstitial volumes in the air and in the terrestrial ma t
ter. Due to its rapid motion this matter tended outwards, but that inclosed 
in gross matter was oE course impeded in keeping pace. As the world was 
a plenum, the celestial matter which went away from the earth had to be 

',6 Wolff Christian, Elementa MatbeseoI Universi/?, vol. II , I-!alle 1748, p. 32 (§138). 
'" I-!uygens, Chr.: Discours... , Oeuvres Compi., vo l. XXI , p. 458. 
, I< Discouys ... , 1669 vers ion, see Oeuvres Compi., vol. XIX, p. 631-640. 

:,9 Tbe Leibniz-Ciarke Correspondenee, Manchester 1956; ,ee In troduetion by H. G. Alexander, 
p. xviii. 

GO Leibniz to Huygens 26.9.1692; H to L. 12.1.1693 in: Leibnizens matbematiscbe Sebriften, ed. 
c.I. Gerhardt, Berlin 1850, vol. II, p. 141 ff (p. 149), see also Leibniz: De causa gravitatis, 1960 , 
Leibnizens matbematiIche Sebriften, vol. VI , Berlin 1860, \Vhere he pays full tribute to Huygens. 

61 Jean BernouIli I , 1667-1748. 
6, Essai... .. in Johann Bernoulli, Opera Omnia, Lausanne 1742. vo I. III . p. 261-364 . 
63 Dietionary 01 Scienti/ie Biograpby, voI. II, p. 54. 
61 Principia pbilosopbiil!, Amsterdam 1644, pars 4", ,\§20·27; Oel/!}res de Deseartes, ed. Adam 

et Tannery, Paris 1964, voI. VIII-l , p. 212-217 . 
65 Ibid . §25. 
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replaced, and Descartes thought , that gross matter acted as this replacing 
material, which in a sense was pushed downwards by the celestial matter 
replaced 66. The different specifìc gravities of bodies derived from their dif
ferent content of celestial matter which always strove away from the earth 
and added lightness to bodies. 

It is seen that there is embodied in Descartes' theory some measure 
af hydrostatical considerations . These were worked out by Varignon in his 
Nouvelles conjectures sur la pesanteur , 1690, evidently in order to answer 
Dechales ' criticism of the Cartesian system 67 . Varignon's generaI idea was 
that heavy bodies were not acted on directly by the celestial matter , but 
through a medium such as air, or any other fluid surrounding the body, 
thus linking hydrostatics with the theory of gravity . Huygens, on the other 
hand, seized on the dynamical aspects of Descartes ' theory , and his theory 
became the more influenti al. 

In Lomonosov's 1758 tract a substantial part of the text was an at
tack on attraction . But he does not mention Newton's name in this con
nection. In fact he was quite aware, that the notion of attraction as an es
senti al property was not supported by Newton . Both in the Meditationes 
de solido et fluido (ref. 46) and in his Tentamen theoria: de particulis insen
sibilibus corporum (ref. 45 ) he points out that Newton was no adherent to 
the doctrine of pure attraction , but refers to such passages from the Sec
tion XI of the Principia , where Newton proposes - physice 10quendo -
that attraction is to be interpreted in terms of impulse. But it is well known 
that Newton in the fìrst edition of the Principia did express views concern
ing attraction which could be - and were - misunderstood , particularly by 
Leibniz, and that the effect of them was only strengthened by some un
fortunate passages in Roger Cotes' preface to the second edition 68, which 
by far outweighed Newton's cautious expressions in the new Scholium Ge
nerale in the end of Book III or the explicit statement, that attractions 
are to be understood as a mathematical concept: 

I likewise use ... the words attraction, impulse or propensity of any sort towards 
a centre , promiscuously, and indifferently, one for another; considering those 
forces not physically, but mathematically: wherefore the reader is not tO imagine 
that by those words I anywhere take upon me to define the kind , or the manner 
of any action, the causes or the physical reason thereof , or that I attribute forces , 
in a true and physical sense , to certain centres (which are only mathematical 
points) ; when at any time I happen to speak of centres as attracting , or as 
endued with attractive powers 6H 

66 Ibid . §24. 
67 Dechales Claude François Milliet. Traitté du mOUl'el1lent local, Lyons 1682, Livre 3, prop. 6 & 7. 
68 On this see Koyré Alexandre , Newtonian Studies, London 1965, Appendix C, p. 148 passim, 

or T he Leibniz-Clarke Correspondellce, Manchester 1956, Introduction by H. G. A~exander p. xix. 
69 Sir I saac Newton's M,1thematical Principles 01 Natural Philosophy, ed. Motte-Caiori , Berkdley 

1947, definition VIII , p. 5-6 . 
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Accordingly Newton would be expected to be disposed towards an impul
sionist theory oE the cause oE gravitation, and it is well known, indeed, 
that he was Eavourably considering Fatio de Duvillier's theory 70, which, 
however, was not published until the 20th century, though Fatio did re
vi se his manuscript as late as 1742 and had al so corresponded widely on it. 
Fatio said proudly that Newton had regarded his theory as the only pos
sible mechanical explanation oE gravity 71. 

Fatio thought that space was fÌlled with an extremely rare matter and 
was to be regarded as very near a vacuum. The particles oE this matter 
were agitated with a swift rectilinear motion in alI directions with a velo
city greater than that oE light, so that the space between the fÌxed stars 
and the earth was traversed in a momento Gravity was the effect oE the 
impulse oE this matter, most oE which passed through the pores oE the ma
terial bodies, because they were, in Fatio's thought, almost empty cages. 
Thus in gold the proportion oE solid matter to void was supposed to be in 
the order oE 1: lO 12. Due to the infÌni ty of gravifÌc particles moving in an 
infÌnity oE directions every surEace element oE e.g. the earth could, according 
to Fatio, be considered as the apex oE a cone parallel to the generatrix oE 
which an infÌnity oE particles were moving. The density oE the particles 
with the proper direction thus increased in agreement with the Newtonian 
square law, and therefore gravity, which was proportional to the density 
of the particles oE this ma tter, was governed by the same law. 

This theory, oE which Fatio was very proud, did receive severe cri ti
cism from Huygens 72, who said, that in this model either ethereal matter 
had to condense around the earth, or if its impact on terrestrial matter was 
purely elastic, there would be two currents of ethereal matter with equal 
but opposi te velocities, which would neutralize each other in the gravita
tional effect on bodies. Neither could Huygens understand the origin oE the 
conical motion of ethereal matter. Fatio tried to remedy his theory by as
suming that the ethereal matter could pass nearly unhindered through the 
pores oE the earth, and that the impact with particles oE gross matter was 
not perEectly elastic 73, but evidently Huygens was not satisfÌed at alI 74. 

Fatio had two views in common with Lomonosov, viz. that weight 
was not proportional to mass, and that an investigation oE the proportion 

70 De la cause de la pesanteur, edited and introduced by Bernard Gagnebin in: «Notes and Records 
of the Royal Society », 6 (1949) 105-160. On an earlier edition by K. Bopp, see The Correspondence 
01 Isaac Newton , Cambridge 1961 , voI. III, p. 69, n. 1. A. substantial part of his ideas \Vere 
communicated to Huygens in letters, see Huygens, Oeuvres Compi. , val. IX, p. 381-89; 407-12. 

71 «Notes and Records of the Royal Society », 6 (1949) 117. 
7~ Ibid. p. 157 (Letter from Huygens to Patio 21.3.1690). 
7:l Ibid. p. 143, 149. 
74 Letter from Huygens to Leibniz, 24.8.1694; Oeuvres Compi. de Chr. Huygens, val. X, p. 669. 
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of mass to weight might lead to a knowledge of the geometrical form of 
atoms 75. 

Though Huygens found that Fatio's theory had much resemblance to 
Varignon's theory 76, Fatio's has the merit of being the first theory on the 
cause of gravity proposed from a Newtonian outlook. His most important 
successor was George-Louis le Sage (1724-1803), who among his precursors 
besides Fatio singled out Franciscus Albertus Redekerus (fi. 1736/38). He 
was the author of a dissertation De causa gravitatis meditatio 77. Redeker 
criticized rather unjustifiably Huygens' theory of gravity: It was based on 
the concept of centrifugaI force, and accordingly a falling body would be 
expected to move in a spiraI line (cfr. p. 32). But a theory of gravity had 
to account for Newtonian attraction along straight lines. Redeker taught 
that gravity was caused by a gravific matter (materia gravifica) different 
from the ether and moving along straight lines with an incredible velo
dty 78 . The beams of gravific matter took their origin in every point of 
the outer extremity of the world system and were directed towards the 
centre of it: He supposes that the universe is surrounded by a whole sea 
')f gravific matter 79 though he avoids any hypothesis as to the cause of its 
motion. On the basis of rather crude geometrica! considerations Redeker 
found , that the rays impinging on terrestrial bodies are of a conica! sym
metry around axes through the centre of the earth. Because the earth acted 
as a shield for a part of the gravific rays a net force towards the centre 
of ~he earth resulted, and Redeker was thus in a position to account for 
the observed directlon of gravity. In the sa me way is explained the gravi
tation of the 1110011 towards the earth: Because the earth absorbs rays of 
the gravific matter , the moon receives more blows on the face turning away 
from the earth, than on the other face, wherefore a net force, the vis centri
peta towards the earth will result. In the same manner could be explained 
the gravitation of the planets towards the suno 

The rea l importance of Redeker lies in this , that his idea, that gravi
ty is the result of two bodies shielding each other from the spherical sym
metric influence of the rays of gravity was the fundamental idea in George
Louis le Sage's theory of gravity. In a number of papers from 1758 onwards 
he set forth his theory of the particules ultramondaines, which were nothing 
else than the Redekerian gravific matter coming in from the outside of the 

7 ' De la cause ... (re!. 70), p. 129-30. 
76 Lettre au Marquis de l'Hospitrul 29.12.1692 , O euvres Compi. , de ChI'. Huygèns, vol. X, p. 

348; Lettre à Leibniz 29.5.1694, ibid. p. 613 . Of the gravific partides moving at random, Varignon 
had taken those in consideration only , which had their motion directed along the axis of a cylinder 
which was directed towards the centre of the earth md which had as its base the body in question . 

77 Lemgau 1736. 
7 8 Redeker Fr. Alb., De causa gravitatis... , p. 7. 
79 Ibid. p. 58. 
80 Ibid. p. 56. 
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universe, The best exposition of the system is his Physique mécanique edit
ed posthumously by Pierre Prevost, who was an adherent to the doctrine 81, 

It was tht> aim of le Sage to give a mechanical explanation of gravity, of 
the elasticity of gases and of chemical aflinity in terms of impact or re
flection of the ultramondane particles from gross matter. It was by far the 
most elaborate mechanical theory of gravity, but like all its fellow theo
ries not based on penetrating mathematical analysis. Although it attracted 
~ol11e interest, it failed to stimulate the imagination of contemporary phy
sicists. It was not until the 1870's that a number of distinguished phy
sicists, including Lord Kelvin , Preston and Maxwell, put the theory to an 
exacting test, which it finally could not stand 82 . 

Tbe above survey of material theories of gravity, which comprises only 
the major contributions S.l may be suflicient to pIace Lomonosov's theory of 
gravity in connection with otber endeavours in the field. It is seen that 
Lomonosov 's theory bears the mark of all its fellow hypotbeses in being 
practically non-mathematical. Lomonosov's theory was originaI, however, in 
pointing aut that the weight of a given amount of matter was dependent 
on the surface area of the particles - or in a generaI way of atomic geo
metry. 

The 1758 tract in which Lomonosov denied the proportionality of mass 
and weight is known to be his answer to a prize competition of the Pe
tersburg Academy, dating from 17'55 s'. On tnis background it is tempting 
to suggest that the entry in the laboratory report for 1756 (see above p . 24) 
on the experiments of the action of fire on other materials had not prima
rily the aim of confuting the Boylean theory of fire particles nor of substan
tiating the law of conservation of mass - as claimed by Soviet scholars -
but exactly the apposite of it. From the conclusion of the 1758 tract it is 
clear that Lomonosov had made experiments on calcination of metals in 

"1 Deux Traités de Physique Mécanique, Geneve/Paris 1818. 
8" Aronson, Samuel, The Gravitat iol1al Theor)' 01 George-Louis le Sage, « The Natural Philo

sopher », 3 (1964) 51-74. 
8" A few additional references may be given: Much cited was the modified Huygens Theory by 

Bjjlfinger, De causa gravitatis physica gel1erali disquisitio experimel1talis, Paris 1728; Villemot Philippe, 
Nouveau Systèl7le ou 110uvelle explicatiolt du mOllvement dcs planètes (asserts a centrai material fire 
HS a source of gravific matter), Lyon 1707; Saurin Joseph, Examel1 d'une dilficulté cOl1siderable 
proposée par M. Huygel15... , «Mémoires de l'Academi e des Sciences », 1709, p. 166-87 (Amsterdam 
ed ition ) is a criticai examination of Huygens' system. A .late work in this vein is A. A. Hamburger , 
Kurzer El1twurf eil1er Naturlehre, Jena 1780, which reduces al i force IO pressure. This fundamental 
thesis is found al so in Azais, pierre H yac inthe , Essai SUl' le mOl1de, Paris 1806. A good entrance to 
the literature is the artide «pesanteur » in Savérien , Alexanc1rc , Dictionn,1ire Universel de Mathéma
lique et de Physique, Paris 1753. 

84 Collo W' orks, voI. III , p. 556. The text of the problem is found ibid. p. 234: Sit ne vera 
illa hypothesis , qua statuitur, materiam corporum esse ponderibus COnliTI proportionalem , ex. gr. 
utrum in auro vigecupla fere insit quantitas materire , quam in aqua eodem volumine, theoria el 
praxi examinandum desideratur. The example of gold and water is found in Descartes' Principia, pars 
-fa. , §25. where the proportionality of matter to weight is denied , which ma y indicate that the prize 
competition is direct1y inspired from this source. 
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closed vessels, which violated the law of conservation of weight, because 
an increase of weight was observed. 

In his denying of one of the fundamental theses of Newtonian Mecha
nics Lomonosov is standing at a side with the Cartesians, whose concepts 
determined his basic approach to natural phenomena, such as is very obvious 
in his colour theory 8,. About 1760 the controversy between Cartesians and 
Newtonians had been settled - or rather had cooled off - by the success 
of Newtonian Physics with its inherent promise of further triumphs. The 
question of attraction as an occult quality did not any more disturb the 
minds of physicis ts: Euler had i t relega ted to the realm of meta physics 86 , 

and he was sided by Musschenbroek , who admitted that the cause of gra
vity was entirely unknown 87: 

Plusieurs habiles philosophes passent ici cette question sous silence , et se con
tentent de raisonner sur les effects , sans faire ?ucune recherche de la cause qui 
les produit. Leur procedé mérite d 'etre Ioné ... 

In rhis he found support from the influential encyclopedists 88. To sum up 
it seems safe to conclude that Lomonosov 111 his 1758 tract is fighting in 
the rear guard for an already lost case . 

The Law 01 Conservation oj Mass - and 01 Weight. 

The critiqlle of Pomper was , as remarked in the Introdllction , based 
mainly on the lack oE historical evidence that Lomonosov had tried to prove 
the law . In addition to this negative evidence I think that the 1758 tract 
deserves more attention than it has hitherto received. It allows one to 

state definitely, that Lomonosov cannot have held the Law oE Conserva
tion oE Mass in the sense oE the Law of Conservation oE Weight , which 
IS that actually llsed in chemistry . 

To illustrate this, consider a chemical reaction , e.g. 

(1 ) 

8·' Leicester Henry M. , op. cit. [ef. "6 , p. 35 ff . 
86 Lettres à Im e princesse d'Al!emagl1e. Saint Petersburg 1768: O pera Om l1ia, Series 3, voI. XI , 

Lettre LXVIII , Ziirich 1960. Euler had al so advised aga inst the publicerion of LOl11onosov's 1758 tract , 
see Col!. W'orks, voI. III , p. 557 , or Langevin , Lucien , L 01110110SS0V, sa vie, son oeuvre, Paris 1967, 
p. 144. 

8 7 Musschenbroek, Pierre van , Essai de Pbysique, Leiden 1739, p. 133: in his Cours de Pbysique, 
tome 1, p. 152 (Pari s 1769), Musschenbroek confesses hi s agnosticisl11 concerning the cause of gravity. 

8 8 El1cyc!opédie, article « attraction ». 
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Calling the masses or quantities of matte' of the reactants mA, mB .. , Lo
monosov's law of masses applied to (1) allows one to write 

mll + mB = mc + mD (2) 

The question now arises: How can we measure these quantities? Every 
student of Medievai and Renaissance Natural Philosophy is conversant with 
the discussions of this problem 89, the difhculties of which have Ieft their 
mark on the opening sections of Newton's Principia. Here the problem was 
eventually settled, when it was stated that guantity of matter or mass had 
to be measured by weight. In Newtonian theory the relation mA WA 
(WII : the weight of A) is valid , that is, eguation (2) is eguivalent to 

Wl' + WB = Wc + WD (3 ) 

Thus in Newtonian theory the law of constancy of mass is equivalent to 
the law of constancy of weight. This is why Lavoisier - qua Newtonian -
could use weight as a quantitative measure of chemical reactions, which 
properly speaking aIways occur between masses or quantities of matter. 

Lomonosov, however , who - gua Cartesian - explicitly denies mA = WA 
can only take (3) in the form 

> WA + WB <: Wc + WD (3') 

w hich is ra ther useless as a founda tion of gu an ti ta ti ve chemis try . 
In conclusion we can thus safely say , that Lomonosov 1) actually stated 

the law of conserva tion of mass 2) bu t tha t he , as Walden has shown, 
was not the fÌrst 10 do so and 3) his theoretical views did not allo w him 
Lo state the only important law, viz. that of conservation of weight . The 
claims of historians on behalf of Lomonosov are seen , by the way, to rest 
on the assumption that Lomonosov was as good a Newtonian as they are 
themseives, for whom there is no gap between mass and weight. 

In the introduction it was pointed out that a number of early chemists 
in their practical reasoning made use of the law of constant weight, e.g . 
when ~hey determined the weight of the n'th component of a chemical sys
tem by subtracting from the total weight the weights of the (n - 1) other 
components. Helène Metzger has repeatedly pointed out this fact, namely, 
that without theoretical foundation practical chemists measured quantity of 
matter by means of the balance, and she noted that Cartesians were no ex-

8 9 On this see Maier Anneliese, Die Vorldufer Galileis, eh. 1.2 , Roma 1966. 
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ception from this 90. It is not, therefore, ruled out that Lomonosov intui
tively used the law, which in his system lacked any logical foundation. But 
it must be pointed out that it is hardly possible to find in his works any 
indication, that he, when experimenting, was not lead by the strictly logical 
method, he was imbued with sin ce the beginning of his career as a scholar. 

RIASSUNTO 

Allo scienziato russo Lomonosov (1711-1775 ) è stata attribuita la scoperta della 
legge di conservazione della massa nelle reazioni chimiche. Sebbene qualche storico del
la scienza abbia rilevato l'insufficienza della documentazione a sostegno di questa prio
rità , esiste tuttavia la tendenza di considerare il Lomonosov come un effettivo precursore 
di Lavoisier. Scopo di questo lavoro è di mostrare che le conce:>:ioni cartesiane sulla 
natura della gravità, adottate coerentemente dal Lomonosov per tutta la vita , escludono 
ch'egli abbia potuto anche soltanto pensare all'uso della bilancia allo scopo di stabilire 
una legge di conservazione della massa. Poiché ciò non sembra av<:r attratto l'attenzione 
degli storici, nella parte centrale del lavoro vengono esposte le grandi linee di quelle 
teorie della gravità che , al pari di quella del Lomonosov , ammettono per essa una 
causa materiale. 

90 Metzger Helène : Newton: Sa définitiol1 de la quantité de la matière et ia loi de la comeruatioll 
d" la masse, «Archeion » , 9 (1929) 248. 
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E DELLE OPERE DI ERATOSTENE ,', 

(circa 276 - circa 195 a.c.) 

Giorgio DRAGONI 
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RIASSUNTO. - L'autore si è proposto di esaminare la vita di Eratostene cer
cando di individuare i tratti salienti della sua personalità. Per tale scopo ha analiz
za to sia fonti originali, sia studi critici , prefiggendosi anche di inquadrare per quanto 
possibile le diverse vicende della vita di Eratostene nel più vasto contesto sociale e 
politico del lungo periodo in cui visse. Dopo aver affrontato la questione relativa alla 
sua data di nascita riferisce della prima educazione di Eratostene, tra Cirene e Ales
sandria, sotto Lisania e Callimaco, e del completamento della sua formazione ad 
Atene dove ha potuto conoscere Zenone di Cizio , Arcesilao, Aristone e Bione; ri
corda poi le sue prime opere e il suo ritorno ad Alessandria. A proposito dell'inte
resse di Eratostene per la matematica , viene fatto un cenno, fra l'altro, alla soluzione 
da lui data al problema della duplicazione del cubo, c ai suoi rapporti con Archime
de, che quasi certamente aveva una decina d'anni più di lui. Viene poi studiato il 
periodo in cui Eratostene diresse la Biblioteca e vengono passate in rapida rassegna 
le sue opere geografiche e astronomiche. Infine, ricordati gli avvenimenti degli ultimi 
anni della sua vita e le diverse versioni sulla sua morte, viene fatto un cenno alla 
continuazione della sua opera da parte di a.!cuni dei numerosi discepoli . 

Confrontando, con particolare riferimento alla sua misurazione del me
ridiano terrestre , le notizie e le conclusioni su Eratostene riportate dai vari 
Autori , e prendendo in considerazione i numerosi studi specialistici su que
sto esponente della cultura ellenistica, ci si è resi conto che spesso si ha a 
che fare con imprecisioni e dubbi, e talora con esaltazioni del tutto gratuite 
o con altrettanto gr8.tuite detrazioni. Nelle opere compilative, per la loro 
stessa sommaria stesura, non vengono riferite le fonti delle singole notizie, 
né, tanto meno, precise citazioni. Tuttavia, le notizie stereotipate e sche
matiche che si incontrano ripetutamente fanno sorgere il sospetto che ge
neralmente si siano consolidati alcuni luoghi comuni; e spesso le esalta
zioni apologetiche o le facili denigrazioni fanno pensare che si sia scritto 
facendo ricorso più alla fantasia che a notizie sicure. Nelle opere speciali-

,', L'articolo che qui si presenta cost itui sce la prelliessa a un lavoro più ampio sulla personalità 
c sull'attività di Eratostene, con particolare attenzione ai problemi relativi alla sua misura del me· 
ridiano terrestre . Per questa ricerca ,l'Autore ha fruito di tutto il finanziamento ottenuto dal Prof. 
Giorgio Tabarroni dal Comitato per le Scienze fisiche del C.N.R.: contratto n. 72. 00195. 02, po
sizione n. 115. 5900. L'Autore esprime quindi la sua riconoscenza al Prof. Giorgio Tabarroni che lo ha 
anche assiduamente seguito con cons iglli e suggeriment i in tutte le fasi di tale ricerca. Un sincero e 
grato ringraziamento l 'Autore deve al Prof. Alberto Pasquinelli per le sue precisazioni epistemologiche 
c metodo logiche e al Prof. Attilio Rovieri per ,le sue osservazioni filologiche sui testi antichi. Un 
sentito grazie si deve anche al Prof. TuHio Derenzini , "l Prof. Gara ldo Fanti e a Monsignor Mario 
Serra Zanetti. 
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stiche, sovente ci si trova di fronte a tesi contradditorie, contrapposte tra 
loro con indubbia abilità scientifica e filologica. Basti pensare, ad esempio, 
al Bailly l, che è un sostenitore dell'importanza delle conquiste scientifiche 
conseguite da Eratostene, o allo Schiaparelli 2, che invece le ridimensiona 
completamente, attaccando duramente le tesi del Bailly con aperta polemi
ca. In casi come questi si può generare nel lettore una generale sfiducia 
che finisce col coinvolgere anche lavori estremamente meritevoli di essere 
presi in seria considerazione. 

Nel tentativo di mettere un po ' d 'ordine tra i documenti e gli studi 
reperiti , si è deciso di procedere ad un esame sistematico, non solo dei sag
gi critici di cui si dispone, ma soprattutto delle fonti che possono darci 
notizie di prima mano su Eratostene e, in particolare , stralci della sua ope
ra . La motivazione di una tale ricerca è soprattutto quella di chiarire mo
dalità e procedimenti con cui Eratostene ha risolto il suo cospicuo proble
ma geodetico . Una conferma dell'opportunità di tale lavoro si è andata con
cretizzando nel corso del suo svolgimento , con la constatazione che l'ecce
zionalità del risultato raggiunto da Eratostene, nella sua misura del meri
diano terrestre, ha come abbagliato il senso critico degli antichi e anche dei 
moderni , facendo spesso dimenticare (per difficoltà di comprensione dei vari 
passaggi scientifici e tecnici , o per altro) il m odo con il quale questo risul
tato è stato ottenuto. In particolare , nel passato anche recente, SI e trascu
rato il fatto che Eratostene ha sentito il bisogno di ripetere la sua misura
zione in condizioni e con modalità diverse. 

Accertare la verità su questo punto ci è sembrato della massima im
portanza. Fra l 'altro alcuni storici e filosofi della scienza addebitano al mon
do greco una gravi ssima carenza nella esecuzione delle misure , e questo 
perché credono di riconoscere nei filosofi dell'antichità (e sopra ttu tto in Ari
stotele ) la mancanza di un effettivo interesse nei dati di misura e, partico
larmente, un' inca paci tà di ottenerli con una sufficiente precisione (nessun 
ricorso , ad esempio, alla ripetizione della misura , con la pretesa sistematica 
negligenza di metodi statistici ). Ci riferiamo in special modo a Samuel 
Sambursky il quale , nel suo libro Il mondo fis ico dei greci 3, analizza i mo
tiv i per cui quella cultura non ha avuto, per quanto concerne la scienza 
fisica, lo sviluppo che ci si sarebbe aspettato da coloro che hanno raggiunto 
un cosÌ completo successo « nel campo dell'astronomia e della matematica, 

l J. S. Bailly, Hi.\toire de l'Astronomie ancienne et modeme, 4 VolI.. De Bure , Pari s , 1775-
1785: Histoire dc l'Astroliomie moderne, Parte prima, pp. 32-43. 

c G . Schiaparelli , Scritti sulla storia dell 'astronomia antica, 3 VolI. , Zanicheùli , Bologna , 
1925-1927: Parte prima, Scritti cditi, Tomo I , VIII , Opini.mi e riccrcbe degli anticbi sulle di
stall ze e sulle grandezze dei corpi celesti. Loro idee SlI11 'estensioilc dell'universo visibile, pp . 341-343. 

3 S. Sambursky, Il mondo fisico dei greci, tr . it. di V. Geymonat , con Prefazione di L. Geymonat , 
Fel trinelli , Milano , 1959 ; le citazioni di tale tes to che si fa ranno nel corso dell 'esposizione sono 
tutte tratte dall a prima edizione del volume nella collana Se /10 dell'Editore Feltrinelli : 1967. Tut
tavia iii testo , che ha avuto un meritato successo editoriale, è stato riedito , senza modifiche , in questa 
co llana nel 1973. 
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e specialmente del h geometria» 4. Questo Autore mette in relazione tale 
fatto soprattutto con una presunta «avversione greca per l'esperimento, e 
specialmente per il suo aspetto ripetitivo » e quindi con « l 'assenza di cal
colo statistico nell'antichità» 5. La nostra opinione è che il Sambursky abbia 
ragione per il periodo classico e, in generale , per quanto riguarda la mancanza 
di un certo tipo di sperimentazione sistematica nell'ambito dello studio del 
moto ; ma, come dicevamo, proprio l 'analisi delle fonti di Eratostene - e 
quasi cert:1mente non è l 'unico caso che si possa utilmente rintracciare a 
tale scopo - ci consente di contraddire o di modifìcare tale conclusione 
(cioè l 'assenza nel mondo greco della ripetizione delle misure e delle rela
tive conseguenze), 31meno per quanto riguarda gli scienziati dell'età elle
nistica. Probabilmente in Eratostene e in altri esponenti della scuola di Ales
sandria si realizzò la fusione fra la teoria greca e la pratica egizia, che co
mincerà a dare importanti frutti , fra l'altro, proprio in questa sconcertante 
misurazione geodetica che ha procurato la prima misura attendibile del me
tidiano terrestre. 

Le fonti principali sulla vita di Eralostene. 

Le informazioni più cospicue sulla vita di Eratostene ci sono trasmes
se da Dionisio di Cizico, da Strabone, dallo Pseudo-Luciano e da Suida. 
Dionisio di Cizico era della stessa città della Propontide in cui Eudosso ave
va stabilito la sua scuola e il suo osservatorio; ma di lui si sa solo che visse 
nel III-II secolo a.c., e che, poco dopo la morte di Eratostene, gli dedicò 
un epigramma di sei versi. Questo brevissimo scritto costituisce un primo 
importante documento per identifìcare alcune linee della fìgura di Erato
stene 6 . 

I Ibidem, p. 23l. 
., Ibidem, [J. 245:«. gli scienzia ti ellenistici non pottarono alcun cambiamento sostanziale 

e l'avversione greca per l 'esper imento , e specialmente per i.1 suo aspetto npetltlvo, rimase 
forte come prima . Un'aJtra indicaz ione di ciò, e di grande importanza , si ha nell'assenza di calcolo 
statistico nell 'antichità »; e, per stabi lire la diversa natura dei successi deU'astronomia antica, in 
cui la ripetizione dei fenomeni si presentava spontaneamente , aggiunge: pp. 246-247 «. gli antichi 
greci erano incapaci di trasferire d' idea di ripeti zione dagli event i celest i a quelli terreni ... In 
questa inc~pacità si cela dunque la spiegazione tanto deltl mancanza di sper imentazione , quanto della 
mancata concezione della probabilità presso gli antichi ». 

6 Dionisio di Cizio, Epigramma, Anthologia Palatina VII, 78, in Tbe Greek Antbology: Hel
lenistic Epigrams, a cura di A. S. F. Gow , D. L. Page, Cambridge Uniwrsity Press, Cambridge, 
2 VolI. , 1965; I, p. 80 ; II, pp. 231-232. 

IIQ1l\HF(>OV y1ìQa.ç OE y-aì Ol! y-m;ù vouooç Uf.I.(L\J(>i] 
EOPEOEV, El!vlj{}llç O' vnvov òcpnMf.l.EVOV, 

fixQa f~EQLf.l.VljOfLç, 'EQa.60{}EvEço Ol!ÒÈ I(uQljvll 
f~ala. OE 1HHQC;)LOlV iiv.òç P/ìEY-.O ,;a.cpOlV, 

, Ayì,aou v,L 'pL),oç oi; xaì F_V ;shrY1L xExa.Àu11,m 
l"tàQ .6/ìF n Q(>Hi']oç Y-Qa.onElìov atYLaì,oiì. 

«Placida vecchiezza , non oscura malattia ti spense; ti addormentasti nel sonno (a tutti) fatale , 
dopo aver in vest igato alti problemi , o Eratostene; non ti accolse Ci rene nutrice dentro i sepolcri aviti , 
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Strabone, geografo greco vissuto tra il I secolo a.c. e il I d.C., ori
ginario dell'Asia Minore (era nato pare ad Amasia, capitale del Ponto), 
dopo aver vissuto a Roma, dove svolse parte della sua attività, scrisse in 
greco la sua famosa opera geografica. Essa costituisce una fonte preziosa di 
informazioni su Eratostene, anche se la continua polemica del suo autore 
contro Eratostene non consenta di avere un quadro imparziale della per
sona lità di quest'ultimo 7. Del resto, Strabone impostò la sua geografia sul 

o figlio di Aglao: bene accetto anche in terra straniera, sei stato sotterrato presso questo lembo del 
lido di Proteo Il ," 

Lido di Proteo, è la spiaggia dell'isola di Faro prospiciente Alessandri:l d 'Egitto. Si tratta di 
una estensione poetica derivata dalla divinità della mitologia greca , Proteo appunto , che aveva di· 
mora nell'isola di Faro. A Proteo si attribuiva la facoltà di prendere qualunque forma di animale 
o di elemento per sottrarsi a chi lo interrogava. 

7 In tutta l'opera geografica di Strabone vi è un continuo ed esplicito richiamo ad Eratostene , 
ma gli stralci biografici più importanti sono quelli che qui riportiamo, sopprimendo per brevità 
l'apparato critico del testo. da: Strabonis , Geographica, Graece cum versione reficta , curantibus 
C. Miillero et F. Di.ibnero, 2 Voll. , Didot , Paris , 1853· 1858 , Liber I , C. II , p. 12: 

.•. ' ÈJtEl oMJÈ JtQòç (iJtoNtaç rpL),oaoepdv li~LOV, JtC'òç 'EQrLl;oa{}Év1l ùè xr~l IIoaELbc;lVLov XCI.ì 
"lJtJtaQXov xeLL IIo),ùPLov XCLL èU),o'Vç ,0LOÙ,0'Vç xa),o". 

nC'uteC'ov b' ÈJtLaXEJt,Éov , EQcuoa(}Év1l , JtuQun{}Év,uç. élf.ta XUl 'lÌv ' IJtmiQXo'V Jt(lÒç UÙtòv 
rwu),oyLav. EnL b' 6 'EQutoa{}Év11; Olll( oiJ,wç ElJXU1;u'Qoxaatoç, o',a,E f'llù' 'A{}'lvaç aù1:ò" 
tbEIv rpuaxEw, OJtEQ llO),fflWV ÈmXELC'EI Ù8LxvùvaL" OV1:' ÈJtl toaOù1:0V ma1:oç, Èrp' oaov JtaQE
bÉ~av1:o UVEç, xaLJtsQ ,,),sLatoLç Èvt'VXwv, C;)ç li LQ11XEV aÙ1:òç, aya{}oìç àvbC'uaw . ÈyÉvoV"to YUQ. 
rpllaLV, cl)ç OÙÙÉ,,01;E, xcuù toÙtov tÒV XaLC'òv urp' Eva JtEQLPO),OV xaL fLLav Jto), ,,' 01. xal 
xa1:' ' AQLal:LOVa xcù ' AQxE:JO,aov rlv(}{loavtEç (i'L),oaoepoL. oùx I.xavòv ;)' OLfwL ,où,o, àn&. 1:Ò 
XQLVELV xa),(\k, ot; ~Là.nov JtQoaL1:Éov. 6 bÈ 'AQxEa,),aov xaL 'AQLa1:(o)va ,ò'v xa{}' CLU1:ÒV àVl't
llauvl:CJ)v xOQ'VrpaLo'Vç ,L{}llaLV, ' AJtElc),liç "tE aù,c!> Jto),ùç Èan xaL ELwv, ov rp1laL n(lcD1:0V av
l'hv&' JtEQLpa),EIv rpL),oaorpLnv. àn' O~Llùç JtOì..ì,ri.XLç EtJtEIv u.v "VCL ÈJt' aùwù toi)w' 

o'L1lv Èx (iaxÉcov 6 ELcov. 

Èv CLù,aìç YÙfJ 1:arç àJtocpuaEaL WÙ1:aLç ixavlìv ùa{}ÉYELav È ~LrpaLV8L ,1iç Éa'Ul;où yvcu~'llC; ' 11 1:0i) 
ZT1vcovoç 1:0;:; J{HLÉWç yVCOQLfLOç yEvO~LEVOç 'A{}T1V1laL 1:ÒlV flÈv ÈXElvov bLrL;)E;aflÉvwv OÙbEVÒç fLÉ f"'· 

ll1:fLL,1:0Ùç ò' ÈXSLWll <ÌLEvExttÉV1:aç xal (~'" i5LaÙoXlì oùùcflLa aC;)~E1:fLL 1:0Ù1:0'Vç àv{}i'jaaL Cf'llaL xcucì. 
,òv xaLQòv ÈXEIvov. Ù1l),oì bÈ xal '1 JtEQì ,cDv aya()cDv ÈXùo{}Eìan 1m' fI,Ù1:OÙ JtQay~'CL1:SLrL xaì 
flE)"É1:fLLXal EL U 0.),,),0 1:OLOÙ,0 'lÌv ùymYlÌv aù1:où' ÙLon flÉaoç lìv 1:0Ù 1:E PO'V),OflÉVO'V Cf'L),oao
rpEiv xaL w;; ~Ll) {}aQQoùV1:oç Èyy'ELQL~EW Ea'V1:ÒV Etç 1:1)V uJtoCJXfaW 1:aù'llv , à), ),&' flOVOV flÉXQL 
1:OÙ bOXElv JtC'0'(OV1:O<; , 1ì xnl JtrLQupaaLv nvu. 1:aÙ1:11Y àJtò ,cDv U.),,),OlV 1:cDV ÈyX'VXì,LOlV JtEJtoQLaflÉ
VO'V 1tC'òç ÙLnyc')YlÌY ìì xal JtaLbLU'" 'QnJtov bÉ 1:LVa xal Èv ,ofç è.i.noLç !ÌO,l 1:0LOÙWç. 

Qui e nel seguito del lavoro, faremo generalmente riferimento alla bella versione cinquecentesca: 
La Geografia di Strabone, di greco tradotta in volgare italiano da M. Alfonso Buonacciuoili, Parte 
I e II , Francesca Senese , Venezia , 1562. Il brano soprariportato è così tradotto (Parte I , pp. 6-7): 

«Percioche non è lecito valeria disputare con ogn'uno. Bene è convenevole contra Era
tostene , contra Posidonio , Hipparco , Polibia , et contra gli altri simiJj à questi. Debbiamo 
nondimeno considerare primariamente che sia stato Eratostene, et insieme la contradittione che Hip. 
parco fà contra lui. Ora non è Eratostene cosi facile à lasciarsi ne gli errori trascorrere, 
che SI possa dire lui non ha vere mai veduto Atene , come Polemone vorrebbe dimostrare. 
Ne se bene (com'egli di se medesimo afferma) con molti valent'huomini ha conversato; è 
da stimare di tanta autorità , di quanta da molti è stato tenuto. Percioche dentro ad un circuit" 
di mura (dice egli) et in una sola città , si sono ritrovati fiorire, il tempi nostri, tanti Filosofi ddla 
~etta d'Aristone, et d'Arcesilao ) quanti non ne sono stati g iamai. Il che non mi pare che basti. 
Ma bisogna sapere intieromente giudicare a' quali piu tosto l'huc mo si deve accostare. Egli tiene 
Arcesilao et Aristone per li più ecce1\enti , che (all'età slla) fussero in Ilore. In molto credito anchora 
appresso lui , sono Apdle , et Bione. Il quale egli dice esser stato il primo ad abbracciare una 
certa divina sapienza. Nondimeno egli molte volte usava di dire, a questo proposito, che'l era quale 
ne'l SllO logoro mantello è Bione, con questi cosi fatti motti , dimostrando assai bene la debiliti! 
cle1\'ingegno suo. E t essenel 'egli stato domestico , in Atene . di Zenone citieo , non fà mentione d'alcuno 
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plano descrittivo, drcndo rilievo fra l'altro agli aspetti sociali ed economICI; 
Eratostene, invece, aveva dato ampio risalto anche agli aspetti matematici 
e astronomici, che Strabone trascurerà. 

Sotto il nome di Pseudo-Luciano si intende uno scrittore del I-II se
C'olo d.C., autore di un'opera, MuxQ6~LOL, nella quale sono contenute alcu
ne importanti informazioni su Eratostene, la cui longevità gli valse una 
breve citazione anche in questo repertorio 8. Procedendo in ordine crono
logico , citiamo per ultimo Suida, ellenizzazione della forma barbara « Suda », 
nome, quest'ultimo, con cui era citato originariamente un compilatore bi
zantino dell'XI secolo d.C., nel cui Lexikon, che si configura come un di
zionario enciclopedico-biografico, viene riportata la più ricca raccolta di no
tizie su Eratostene, tanto da poter considerare la «voce»: ' EQuwm'}€v'Ilç 

di Suida una vera e propria biografia del nostro Autore 9. Notizie Impor-

de ' suoi successori. Anzi coloro dice , in quel tempu ~sser stati di molta reputat ione , i quali à 
Zenone erano stati contrari, et de' qua·li non è rimasta successione alcuna. Et il trattato che egli 
mandò fuori De' Beni ) le declamationi, et l'altre sue simili cose , dimostrano l'intention sua , come 
d'huomo il quale era ilei mezo trà coloro che vogliono dare opera al.la Filosofia , et quelli a' quali 
non basta l'animo di mettersi 11 questa cosi fatta professione. ma si contentano di procedere oltre 
solamente, infin' a tanto, che paiano volerv i attendere , overo d'haverne acquistato tanto che basti 
loro, per una certa digressione de gli altri ordinari ragionamenti , per trasrullo , et passatempo 
loro. Nell'altre cose anchora egliè (ad un certo modo) ta~e ». 

8 Pseudo-Luciano , !VIa,XQO~ LOL (Longaevi), Liber LXII , Cap. 27 , p. 644 in Luciani, Opera, ex re
censione G. Dindorfii, Didot, Paris , 1842; oppure Lucian, with an E nglish translation , 8 volI. , 
The Loeb Classical Library , H einemann , London ; I, with an English translation by A. M. Harmon , 
[1913 ' ], 1961 , p. 242: yQaf-tWHLXWV bÈ 'EQO,wo{}fv11ç f-tÈv 6 'Ayì,ao\! KUQ11valoç, ov ot, f-tovov 
YQaf-tf-ta'tLxòv àì,ì,à xa, rroL1p;T)V uv .t;Lç OVOfLÙOUE xo" (pLì,ooo(pOV xa, YEWf-tÉ"[;Q'f]V , Òùo xa, oY-
1ì011xov"[;a oi)"[;oç ES110EV Enl. 

«Fra i grammatici [c'è] Eratostene di Cirene, figilio di Aglao che qu,llcuno ha nominato non solo 
come grammatico ma anche come poeta e filo~ofo e geometra ; egli viss~ ottantadue anni ». 

9 Suidae, Lexikoll Giaece et Latine, ad fidem optimorum librorum exactum post Thomam 
Gaisfordum recensuit et annotazione critica instruxir Godofredus Bernhardy, Halis et Brunsvigae, 
l853 , Tomo I, VoI. II , pp. 505-506. Un 'ed izione critica più recente è quella di A. Adler , Lexico
~raphi Graeci, Teubner , Leipz ig, 1931 ; ristampa Teubner, Stuttgarr , 1967. Da questa ed izione (VoI. 
l , p. 403) riportiamo la «voce» in argomento so pprimendo l'apparato critico: 

'E Q 0."[; o o {} É v 'f] ç, ' AyÀaou' oL òÈ 'AfL~QO(J'ou' KUQ'f]vatoç, f-ta{}'f]"[;T)ç cpLÀOOO<pou 'AQL
o"[;wvoç X'OU , YQa,Lf-ta"[;Lxoù l'>È i\.uoavLou mu KUQ11VfJ.'OU, X(L, KunLfl!lXOU "[;où rroL11"[;Où. f-tE
,ErrÉ,L<pf}'f] ÒÈ È~ 'Afr'f]vwv urrò wu "[;Q'"[;ou IhoÀEf-taLou , xa, ÒLÉ"[;QL1jJE f-tÉZQL W\! rrÉf-tttwu. l'>LÙ 
ò i; "[;ò ÒEU1:EQEÙELV Év rrav"[;t EtI'>EL rrCI.LÒE'aç wlç UXQOLç Èyy ,oaoL ,à p111u),"[;a ÈrrExì,Yj{}'f], 01. /)f 

xa, l'>EIHEQovìì vÉOY IUci."[;oova, Uì),OL IIÉ",af}ì,ov ÉxaÀE,")"(I.v. È"[;ÉX1't'f] òi; Qxç 'O),uf-tmaÒL, xa, 
É"[;Eì,E'(mloEv rr' ènò" yEyOVWç, àrrooxoflEVOç "[;Qo<Pi'jç l'>Là ,ò àfLpì,uwnELv' f-ta~"[;T)v èrrLO'f]fLOv 
xo."[;aÀL1twv 'AQLo"[;0<PU.V11V "[;òv B'Usu.vnov· oi) rrùÀw ' AQ,o"[;aQxoç f-ta{)11"[;Yjç. f-ta{}'f]"[;O,t ÒÈ CLtJ-r;O\! 
!VI vaoÉa; xa, !VIÉvavl'>Qoç X(L' "AQLonç. iiYQCLtjJE òÈ <pLì,ooO(I,a. xa, rrOLtlf-ta"[;u, xal I.owQ'a~. 
'Ao"[;QoVOf-tLaV ìì Ka"[;am;11Q,yf-t0Uç , IIEQl ,(il\' xa"[;à <pLì,ooo<pLav al.QÉoEwV. IIEQt àì,urr'aç. 8Lflì,o
youç rro).],oùç, xa, YQalLf-tu"[;Lxà OUzvu.. 

(, Eratostene di Cirene figlio di AgIao o , come altri dicono, di Ambrogio, fu discepolo del fi 
losofo Aristone da Chio, del grammatico Lisania e del poeta Cahlimaco entrambi suoi concittadini. 
Egli "enne chiamato da Tolomeo terzo da Atene e visse fino all'epoca in cui regnava Tolomeo 
quinto. Poiché occupava il secondo posto in ogni genere di sc ienze. ed era molto v,c'no ai sommi, 
fu chiamato Beta Altri lo chiamano Platone secondo o il giovane , altri Quinquerzione ;". Nacque 
nella 126 esima olimpiade e visse fino a ottanta anni , lasciandosi morire di inedia per essersi 
ormai spenta in lui quasi completamente la luce degli occhi; lasciò un insigne discepolo in Aristo
fane da Bisanzio, di cui poi fu discepolo Aristarco. Furono discepoli dello stesso Eratos tene: Mnasea, Me
nandro e Aristis. Scrisse, oltre ad alcuni poemi , opere cii filosofia , di stor ia , di astronomia o su 
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tanti sull'opera di Eratostene e quindi, in generale, sulla sua vita, anche 
se non sono notizie di carattere strettamente biografico, provengono da nu
merosi altri autori, quali, ad esempio, Cleomede (II sec. a.c.), Plinio il Vec
chio (I sec. d.C.), Diogene Laerzio (III sec. d.C.), Marciano Capella (IV-V 
sec. d.C.). Per ora, ci basta far presente che di esse si riparlerà, al momento 
opportuno, nel corso dell'esposizione di quella parte della sua opera che mag
giormente ci interessa, e cioè della misura di un arco di meridiano. 

La questione della data di nascita. 

Come si vede, le notizie sulla vita di Eratostene non sono molte. Es
se, tuttavia, ci C01'.sentono di ricostruire alcune tappe fondamentali della 
sua es istenza e ci permettono di inquadrare la sua attività in un preciso con
testo :; torico. Infatti, da queste fonti risulta con estrema attendibilità che 
Eratostene nacque a Cirene IO; da Suida, poi, si deduce che gli ebbe i 
suoi natali nel III secolo a.c., presumibilmente nel ventennio che va dal 
296 al 273. Un'incertezza, questa, spiegabile in quanto non vi è un com
pleto accordo, tra gli studiosi moderni, nell'interpretazione di un passo 
dell'opera precedentemente citata. Infatti secondo Jacoby Il è dubbio se Era
tostene nacque nella 126" o nella 121 a olimpiade. Questo studioso riten
ne che il punto del Lexikon, in cui Suida indica l'olimpiade in cui nacque 
Eratostene, sia stato contaminato dall'intervento di un copista che avrebbe 
trascritto (lxç' (126") al posto di (lXU' (121 "). La lettera alfa, cioè, sarebbe 
stata interpretata come una vau (una vecchia lettera desueta, che veniva 
impj~gata nella numerazione ancora in epoca bizantina). In sostanza, se S1 

ritiene valido il Qxç' , Eratostene sarebbe nato tra il 276 e il 273 a.c., se 
si ritiene corretta, invece, l'altra interpretazione, (lXU', la sua data di na
scita verrebbe arretrata fra il 296 e il 293. Le ragioni che hanno indotto 
J acoby a ritenere errata la lettura con la data più recente si possono in-

argomenti che si riconducevano agli astri ,',,', Così pure scrisse molti dialoghi mlle scuole dei fi 
losofi. sulla immunità dal dolore , su moltissimi argomenti di grammatica ». 

" Cioè atleta da pentathloll , il noto complesso di gare che ha il suo equivalente latino in 
quil1quertium. Questo soprannome gli era stato attribuito perché era riuscito a emergere intellet
fuallmente in cinque generi scientifici e culturali di versi tra loro. 

,'", Catasterismi , cioè , letteralmente, elevazioni agli astri. 
lO Lo dicono esplicitamente, tra gli altri , Dionisio di Cizico (v. nota 6) , Strabone (passim.) , 

,lo Pseudo-Luciano (v. nota 8) e Suida (v. nota 9). Per quanto liguarda la collocazione etnico-politica 
della sua città , si può dire che Cirene, colonia di stirpe dorica , dal 322 a.c. , ,.alvo breve interru
zioni, appartenne al dominio dei Tolomei. Per quanto concerne poi lo «status» economico, biso
gna dire che Ci rene era famosa nell'antichità - come ricorda Strabone nell 'ultimo libro della sua 
Geografia _ per i suoi ricchi commerci , per il silfio , una pianta da'lIe proprietà leggendarie , e per 
i suoi veloci destrieri. 

11 F. Jacoby, Die Fragmel1te der Griechischel1 Hirtoriker, VoI. II, Wulmann, Berlin, 1930, 
pp. 704-715 ; cit. p. 704. Una riedizione anastatica di quest'opera è stata effettuata dalla casa edi 
trice Brill , Leiden, negli anni 1967-1969. 
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diviàuare sia nel fatto che il manoscritto vaticano (1296) del Lexikon di 
Suida, a differenza di quello di Parigi (2625 l, non riporta questo numero 
contestato, sia nel fatto che Strabone chiama Eratostene allievo di Zenone 
di Cizio, cioè del fondatore dello stoicismo. Jacoby pose la data di morte 
di Zenone nel 262, quindi, se Eratostene fosse stato suo allievo e fosse 
nato nel 276, avrebbe frequentato Zenone all'età di 14 anni, il che sem
bra poco probabile. Queste ambiguità i vari autori hanno tentato di risol
verle in maniere diverse. Come abbiamo visto, J acoby, sulla base di en
trambe le argomentazioni citate, pone la data di nascita di Eratostene nel
l'anno 296. Prima di lui Knaack 12, in base alle diversità dei manoscritti 
del Lexikon, aveva tenuto conto comparativamente dell'età di Zenone e di 
quella di Eratostene, portando la data di nascita di quest'ultimo al 284. 
Il Dicks - che ha curato recentemente la voce Eratosthenes del Dictio
nary 01 5cientific Biography 13 - sostiene invece che il termine yvcOQq.tOç 

con cui Strabone chiama Eratostene per definirne i rapporti con Zenone, 
potrebbe significare, in quel contesto, anche semplicemente acquainted with 
e non pupil, cioè che Eratostene fece semplicemente la conoscenza di Ze
none senza divenirne allievo. Inoltre, Dicks , nello stesso lavoro , sostiene, 
sul]q base di Diogene Laerzio (scrittore greco del terzo secolo dopo Cri
sto): « ... nella CXXX Olimpiade, - quando ormai Zenone era vecchio» 14, 

che la data di morte di Zenone potrebbe essere il 256 a.c., per cui diver
rebbe plausibile accettare il 276 come data natale di Eratostene . Su que
st'ultimo punto la nostra interpretazione è perfettamente concorde con quel
la del Dicks; tanto più che si può aggiungere, ad ulteriore conferma del 
fatto che Eratostene nacque intorno al 276 a.c. , anche un altro elemento 
deducibile dal testo di Suida, che sostiene che Eratostene «visse fino al
l'epoca in cui regn,wa Tolomeo quinto» 15 . Quest'ultimo, come scrive il 
Eouché-Leclercq 16 , regnò a partire dal 203 a.c. sino al 181 a.C .. Orbene, 
poiché, come si apprende da varie fonti, Eratostene morÌ a un'età com
presa tra gli 80 e gli 82 anni 17 , la collocazione di .J acoby (anno di nascita 
296, anno di morte 214) diventa insostenibile, mentre può ancora essere 

12 G. Knaack , Eratosthenes von Kyre.'1e, in Pauly-Wissowa, Real-Encyd opiidie der Classichel1 
Altertumswissenschalt, Stuttgart, 1907 , colI. 357-389; cit. col. 359. Su posizioni analoghe a quelle 
di Knaack si schiera P. M. Fraser, in Eratosthenes o! Cwene, « Proceedin gs of the Briti sh Academy» , 
(Lecture on a Mastet Mind ), LVI , 1971 , pp. 3 c 4. 

13 D. R. Dicks, Eratostbo 1es, in Dictionary 01 5òel1tific Biograph)', a cura di C. C. Gillispie , 
VoI. IV, Scribner, New York, 1972 , pp. 388-393; cito p. 388. 

11 Diogenes Laertius , Lives 01 Eminel1t Philoso phcrs, with ,In Engli sh translation by R. D. 
Hicks, 2 VolI. , H einemann , Cambridge, 1965-1966; II Vc;L, Libro VII , § 6, pp. 116-117. La tra
duzione italiana è quella curata da M. Gigante per le Vite dei fi losofi, della edi trice Laterza, Bari , 
1962, Libro VII , § 6, p. 294. 

1 5 Suida, v. nota 9. 
16 A. Bouché-Leclercq , H istoire des Lagides, I-II , Lcrollx , Paris , 1903-1907; II , § Chro l1ologie 

des Lagides, pp. 391-393. 
17 Secondo SlIida, (v. nota 9) Eratostene quando morì aveva 80 anni ; secondo Censorino, (De 

die natali, p. 15 ), 81 ; secondo lo Pselldo-LlIciano, (v . nota 8), 82. 
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sostenibile parzialmente quella di Knaack (284-204), ma risulta assai più 
convincente quella di Dicks (ca. 276 - ca. 195). Si può invece ritornare sul
l'affermazione del Dicks, secondo la quale Eratostene avrebbe semplicemen
te conosciuto Zenone senza esserne stato allievo. La nostra interpretazione 
si fonda sulla citazione di Diogene Laerzio, utilizzata anche dal Dicks, nel
la quale ci si riferisce alla 130" olimpiade (259-256 a.c.), con questa osser
vazione: « ... quando ormai Zenone era vecchio ... ». Era vecchio ma ancora 
vivo, almeno sino al 259 a.c., se non fino al 256. Quindi Eratostene es
sendo nato nel 276 a.c. all'inizio di tale intervallo aveva circa 17 anni e 
alla fine 20; perciò poteva benissimo aver seguito per qualche anno gli in
segnamenti di Zenone. Tanto più che potrebbe non essere casuale il fatto 
che Eratostene, prcbabilmente consigliato dai suoi maestri alessandrini di 
perfezionarsi ad Atene, si sia rivolto, inizialmente, proprio a Zenone di Ci
zio. o~'iginario dell'isola di Cipro (e più precisamente della parte fenicia di 
essa), che era dominio tolemaico . 

Lo sfondo degli avvenimenti politici e l'Egitto dei Tolomei. 

Chiarito il problema cronologico, le notizie di cui disponiamo ci con
sentono di collocare agevolmente Eratostene su uno sfondo storico note
volmente preciso e molto significativo. Questi, infatti, sono gli anni in cui 
- sopite le lotte con le quali i generali di Alessandro Magno si disputa
rono la sua eredità fra il 323 e il 276 a.c. - si assiste alla temporanea 
realizzazione di un nuovo equilibrio, fondato sulla spartizione del vasto im
pero tra i vari contendenti , e sulla successiva creazione di regni a carattere 
dinastico, quali quelli dei Seleucidi in Siria, degli Attalidi a Pergamo, dei 
discendenti di Antigono in Macedonia e infine dei Lagidi, cioè dei Tolo
mei, in Egitto. Negli anni in cui vive Eratostene le precedenti rivalità, che 
non sono completamente cessate , si manifestano 8.nche sul piano del pre
stigio delle varie certi, mediante una dispendiosa gara che vede, nelle rea
lizzazioni urbanistiche , architettoniche e culturali, il tentativo di affermare 
un::! pretesa superiorità. La gara culturale trova la sua ragion d'essere, sia 
sul piano della polirica e del prestigio internazionali , sia su ragioni di si
curezza interna dei singoli stati. Infatti, essa serviva - come si deduce dal
la storia di quegli anni 18 - come momento unificatore delle culture e del
le tradizioni delle popolazioni conquistate, che mal sopportavano il domi
nio dei discendenti dei Diadochi. Le capitali rivali, ad esempio Alessandria, 
Antiochia, Pergamo, fanno a gara per superarsi; ma, tra tutte, ben presto , 
primeggia, favorita dalla felicissima posizione geografico-commerciale, l' Ales-

18 Si veda sull'argomento una delle numerose storie particolari dei Diadochi. ad esempio: 
A. BOllché·Leclercq , Historie des Lagides, 2 Voli. , Lerollx , Paris. 1903-1907 . 
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sandria tolemaica. In essa vennero realizzate, oltre ad importantissime co
struzioni quali il porto e il Faro, anche celebri e non meno importanti isti
tuzioni culturali, quali il Museo e la Biblioteca. E, inoltre, il generoso, an
che se interessato, mecenatismo dei primi Tolomei doveva chiamare e, suc
cessivamente, legare economicamente e socialmente allo stato egiziano tutta 
una folla cosmopolita di filosofi, di grammatici, di poeti e di scienziati, che 
dovevano fare di Alessandria il polo culturale di quel periodo. Ma soprat
tutto, come mostra con grande chiarezza il Rostovzev, i Tolomei cerca
rono di chiamare dalla loro madre patria esperti soldati e marinai greco
lllàcedoni, che dovevano costituire l'esercito e la flotta da contrapporre ai 
loro nemici, e una efficiente classe burocratica, che venne utilizzata, a par
tire da Tolomeo II , per realizzare lo sfruttamento intensivo delle risorse 
umane, agricole e naturali del mondo egiziano 19 . In ciò si intravvede un esem
pio di come il prima to culturale di Alessandria potesse avere una sua pre
cisa funzione nel lusingare gli immigrati - già attratti economicamente -
a sentirsi nel nuovo centro del mondo. 

La prima educazione di Eratostene tra Cirene e Alessandria: Lisania e Cal
limaco. 

È: in questo clima, gravido di rivalità politiche, dinastiche e di classe 20, 

ma anche ricco di fermenti culturali, che si svolgerà la prima formazione e, 
in seguito, gran parte dell'attività di Eratostene. Infatti il nostro Autore, 
della cui famiglia non sappiamo qu asi nulla, tranne il nome del padre, Aglao, 
che alcuni - come riferisce Suida - chiamano anche Ambrogio 21 , dopo aver 
l11lZlato i suoi studi a Cirene, li proseguì, come si apprende dal citato Sui
da, sotto la guida di Lisania e Callimaco, probabilmente ad Alessandria . 
Lisania 22, ebbe grande notorietà, ai suoi tempi, come grammatico e per 
i suoi studi filologici e critici su Omero e su Euripide; Callimaco è di gran 
lunga più celebre: il Rostagni lo definisce: « Il più tipico e il più famoso 

19 M. Rostovzev, St oria economica e IOci,tle del mondo ellenistico. 2 Voll .. tI'. il. , La Nuova 
Italia, Firenze, 1966-1973 ; per esempio , I , pp. 270-274 , 278-279, 435-437; II , p. 309. Ma in entram
bi i volumi, nel loro insieme, si convalida ampiamente questo punto . 

2 0 A questo proposito si possono consultare utilmente sia fonti antiche sia studi critici mo
derni. Per i primi , si veda , ad esempio , Polibio, op. cir. , VoI. II , Libro V , per le rivalità politiche; 
Val. II , Libro V, p. 419 , per i conflitti dinasti ci fra i Tolomei; VoI. II, Libro V, pp. 483 e se
guenti, per le rivolte dei soldati egiziani contro i Tolomei; per studi critici , A. Bouché-Leclercq , 
op. ciI. , Vo i I , p. 283 , VoI. II , pp. 315-316; si consulti inoltre: É. Will , Histoire po[itique "ti MOllde Hétlénistique, 2 VolI. «Annales de l 'Est , Publiées par la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de l'Université de Nancy'" Nancy, 1967 , passim; oppure: E. Bevan , Tbe House 
01 Pto[emy, A History 01 Egy pt tlllder tbe Ptolcmaic Dynasty, Argonaut , London , 1968 , passim. 

2 1 Suida: v. nota 9. 
"2 Suida: v. nota 9. Per maggiori informazioni su Lisania si rimanda a: Gudeman, Lysanias, 

in Pauily-Wissowa , op . cit ., VoI. XIII , 2, 1927, collo 2508-2511 . 



5° G. DRAGONI 

rappresentante della poesia e della filologia dell'età alessandrina» 23. En
trambi questi maestri erano della sua stessa città; e Ci rene probabilmente 
ebbe un ruolo più importante di quanto normalmente si creda nella vita 
e nella carriera di Eratostene. Infatti, Berenice, sposa di Tolomeo III e 
quindi regina dell'Egitto, era figlia di Magas, re di Cireneo Il matrimonio 
tra i due aveva suggellato l'alleanza tra le loro nazioni e favorito il ritor
no della Cirenaica sotto il regno egiziano. Berenice cercò di dare corpo con
creto all'alleanza dei due stati favorendo le relazioni culturali tra egiziani 
e cirenaici oltre che i reciproci commerci . Come vedremo in seguito, To
!omeo III inviterà Eratostene ad assumere il compito di precettore del prin
cipe ereditario nato dal matrimonio con Berenice. È possibile, a nostro pa
rere, che l'invito ad Eratostene sia stato un segno di benevolenza politica 
nei riguardi dell'alleanza con i cirenaici, ma è verosimile - come si vedrà 
- che pure i meriti personali di Eratostene devono avere avuto un loro pe
so preciso. Su questo punto la nostra opinione concorda quasi perfetta
mente con quella di P. M. Fraser, autore del fondamentale studio Era
tosthenes of Cyrene pubblicato recentemente nei « Proceedings of the British 
Academy » 24. 

Il perfezionamento ad Atene: Zenone, Arcesilao, Aristone e Bione. 

Dopo questo primo periodo alessandrino, Eratostene, come si è già 
detto, si trasferì ad Atene, dove, se si dà credito a Strabone 25, ebbe modo 
di conoscere, di frequentare e di divenire allievo di Zenone di Cizio 26. È 
di indubbia importanza l'incontro con Zenone per quanto riguarda il com
pletamento della formazione culturale di Eratostene, soprattutto quando SI 

23 Il Rostagni poi prosegue in questo modo .. · « La tradizione biografica degli antichi e le 
indicazioni che noi stessi ricaviamo dai residui delle opere di Callimaco, concorrono a farci collocare 
i termini estremi della sua vita , approssimativamente, fra Il 320 e il 240 a.c. ... la famiglia di Calli· 
maco si era impoverita , forse negli sconvolgi menti politici che turbarono Cirene durante i primi 
decenni dell'annessione all'impero dei Tolomei.. A trarre Callimaco da questa condizione venne l'in· 
vito di Tolomeo Il Filadelfo.. Callimaco ha , più di ogni altro alessandrino, la fisionomia di poeta 
ufficiale della corte... La genialità , il calore, l'entusiasmo, l'esaltazione del sentimento e della fan
tasia a lui erano negati: gli era concessa la «graz ia", il garbo fine e sottile, l'eleganza, l'arguzia, la 
lima. (A. Rostagni, ad vocem. in Enciclopedia Italial/a, Istituto Giovanni Treccani, Bestetti-Tummi
nelli, Milano-Roma, 1930, VoI. VIII, pp. 431-434 ). Si vedano anche e opere seguenti: Callimachus, 
edidit R. Pfeiffer, The Clarendon Press , Oxford , I (l<)~9), Il (1953 ); R. Pfeiffer , A History 01 Clas
sical Scholarship Irom the Beginnings to the end 01 thc Hellenistic Age, The Clarendon Press, Oxford, 
1968 (tale opera è stata tradotta in italiano , a Napoli, nel 1973 col titolo: Storia della filologia 
classica. Dalle origini alla fine dell'età ellenistica); W. Christ, W. Schmid, O. Stahlin, Geschichte 
der Griechischen Literatur, Beck'sche, Miinchen, 1959-1961 ; F. Susemihl, Geschichte der Griechischen 
Literatur in der Alexandrinerzeit, 2 Vob!., Teubner, Leipzig , 1891' , 18921 ; ristampa Olms, Hildes
heim, 1963, I , pp. 347-373; A. Leski , Storia della letteratura greca, tr. it. , 3 Voli., Il Saggiatore, 
Milano, 1962, [1957 1 , 19581 ]; III , pp. 874-894. 

24 P. M. Fraser, Eratosthenes 01 Cyrene. in « Proceedings of the British Academy", 1971 , 
pp. 11-13. 

25 Strabone: v. nota 7. 
26 Per quanto riguarda il fenicio Zenone, si tenga presente, in aggiunta alle cose già esposte 

nel testo, quanto scrisse su di lui il Calogero: «Fi.losofo greco, fondatore della scuola stoica ..... 
Figlio di un mercante di Cizio.. esercitò la professione paterna: ma, costretto (sembra per un nau-
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tenga presente che lo stOICIsmo - con il suo materialismo, con il suo de
terminismo cosmico, come pure con la sua fiducia che il corso della na
tura fosse rigidamente determinato da leggi naturali - fu una delle com
ponenti che qualificarono il pensiero scientifico in pieno ellenismo. A pro
posito dell'influenza di Zenone di Cizio sulla civiltà ellenistica in genere, 
e, in particolare, su Eratostene, ci sembrano significative queste parole di 
Jean Pirenne: 

«Puisque la philosophie avait fait fallite, Zénon proposait de se tourner 
vers la science, non pas vers une science spéculative et théorique, mais vers une 
science vivante adonnée à la recherche pratique; et sur la recherche de la vérité 
scie:1tifique, il batit une morale» 27; 

benché, in gran parte, queste stesse parole si potrebbero riferire anche al
la «componente» epicurea che si manifestava in quegli stessi anni. 

In Atene Eratostene udì numerosi altri insegnamenti, ma i filosofi che 
Jo colpirono di più furono, come dice Strabone 28, Aristone, Arcesilao, Apel
ie, Bione. Aristone di Chio, stoico « deviazionista », dopo essere stato sco
laro di Zenone, fondò una scuola propria in cui trattò quasi esclusivamente 
di problemi etici. Il Calogero sostiene che il distacco di Aristone da Ze
none fu dovuto a un suo «ritorno alla vecchia concezione cinica» 29, ma, 
pensiamo, forse anche ad un suo riavvicinamento alla scuola aristotelica . 
Infatti, il Mau 30 chiama, taut caurt, Aristone: «Peripatetiker ». Quanto 
ad Arcesilao e ad Apelle si tratta di due esponenti dell'Accademia . Arce
silao di Pitane, in Eolia, ereditò lo scolarcato dopo che a Platone erano 
succeduti Senocrate, Polemone e Cratete, e fu anzi considerato il fondatore 
della cosiddetta « seconda» Accademia, cui diede una tendenza scettica, che 
si contrappone - come osserva il Calogero - al dogmatismo sia platonico 
sia stoico 31. Apelle, molto meno noto del precedente, fu allievo e amICO 
dello stesso Arcesilao, e godette della stima di Eratostene 32. 

fragio) a fermarsi ad Atene , vi divenne scolaro del cinico Cratete in cui sentÌ impersonato quel
l'ideale autarchico di vita che gli scritti di Platone e di Senofonte gli avevano insegnato ad amare 
in Socrate.. Intorno al 300 a.c. fondò una sua scuola ... » (G . Calogero, ad vocem, in Enciclopedia 
[/aliana, op. cit., VoI. XXXV, 1950, p. 923. Per ulteriori informazioni si veda: Fritz, Zenon von 
I\.ition, in Pauly-Wissowa, op. cit., VoI. X, A, 1972, coli. 83-121; inoltr,e M. Pohlenz, La Stoa, tr. 
it. 2 VolI. , La Nuova Italia. Firenze, 1959 1 , 1967; I, p. 25 e segg. 

"7 J. Pirenne, Les Grands cOtlrants de l'Histoire Universelle, VoI. I, Des Origines à l'[slam. 
Michel, Paris , 1950, p. 241. 

28 Strabone: v. nota 7. 
2~ G. Calogero, Enciclopedia italiana, op. , VoI. IV , 1929, p. 344. Per ulteriori informazioni 

si veda: Arnim , Ariston VOI1 Chios, in Pauly-Wissowa, op. ci t. , VoI. II, 1, 1895, collo 957-959 ; M. 
Pohlenz, La stoa, op. cit., I, p. 37. 

30 J. Mau, Eratosthenes, in AA . VV. , Der Kleine Pauly, DrukenrnLiller, Stuttgart , 1967, II, colI. 
'44-345; cit. col. 344. 

31 G. Calogero, in Enciclopedia Italiana, VoI. IV, 1929 , p. 21. «Filosofo accademico vissuto 
dal 315 al 240 a.c.. si manifesta con lui il caratteristico sopravvento della tendenza scettica sul 
precedente dogmatismo platonico della scuola... [mal lo scetticismo di Arcesilao preferisce rivolgersi 
contro ~l dogmatismo stoico ». Vedi anche Arnim, Arkesilaos von Pitane, in Pauly-\V"issowa, op. cit. , 
VoI. II, 1, 1895, col"- 1164-1168. 

32 Di Apelle, oltre a quanto detto nel testo, si sa ben poco. Si veda, ma si tratta di una bre
vissima nota , Appelles VOIl Chios, in Pauly-Wissowa, op. cit., VoI. I , 2, 1849, col. 2688. 
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Anche il platonismo, quindi, influenzò Eratostene, il quale, anzi , se
condo il \'{Tolfer 33, nutrì il proposito di sistematizzare la matematica con 
l'intenzione di ampliare il platonismo in questa direzione. Infine, secon
do Strabone, Eratostene concesse, almeno inizialmente, un grande credito 
anche a Bione il cinico, che fu: «il primo ad abbracciare una certa divina 
sapienza» 34. 

Come si vede, i maestri di Eratostene appartengono a scuole filosofi
che diverse e discordanti tra loro ; si può dedurre agevolmente da questo 
fatto che il giovane studioso in questo periodo tentava di raggiungere la 
formazione più ampia e completa possibile, cosa che gli era consentita sia 
dalla pluralità delle voci che ascoltava, sia dai vari studi - matematici, lo
gici, naturali e filosofici - che tutte queste scuole affrontavano con am
piezza e profondità . Nello stesso tempo , tuttavia , la maturità intellettuale 
di Eratostene al suo arrivo ad Atene doveva essere già piuttosto avanzata, 
se riuscì a mantenere una propria individualità di pensiero, senza lasciarsi 
assorbire completamente da nessuna delle correnti filosofiche con le quali 
venne in contatto. Senza contare inoltre che probabilmente Eratostene conob
be in Atene, anche celebri matematici e fisici fra i quali , come sostiene il 
Fraser, Stratone di Lampsaco, soprannominato dai suoi contemporanei «il 
Fisico»: «Straton, the Lampsacene physicist, \'vho had been tutor to Phi
ladelphus , and had returned to Athens as the head of the Lyceum , where 
Eratosthenes may have heard him in his early days » 3S. 

Testimonianze dell'indipendenza di pensiero raggiunta da Eratostene. 

Ci è confermato direttamente da una osservazione di Strabone che Era
tostene sapeva valutare con spirito critico le contrapposte correnti di pen
SIero che si manifestavano ad Atene durante gli anni della sua permanenza 
in quella città. Strabone, infatti , nel corso dei suoi G eographica, rimpro
vera Eratostene di aver ricordato solo quei filosofi che si staccarono dalla 
Stoà, cioè Aristone e i suoi allievi, e, per contro, di non aver dato nessun 
rilievo ai successori «ortodossi» di Zenone, cioè a Cleante, che a questi 

33 E. P. Wolfer, Eratosthenes von Kyrene als Mathematiker und Philosoph, Noordhoff, Gronin
gen, 1954, p. 57. 

34 Strabone, v. nota 7. Per quanto riguarda Bione il Calogero osserva che egli « ... conservò per 
tutta la vita le sue doti di oratore popolarescamente irrequieto, che gli permisero di svolgere una 
att ività di predicatore girovago di discorsi filosofici, e d'iniziare così la tradi zione delle ()Lfn;QL~a.( 
(( diatribe ») cinico-stoiche, ca ratterizzate dalla grande vivac ità e varietà polemica e umoristica del
l'esposizione. Ma l'elemento rigori stico proprio del cinismo puro si combinò in lui , attenuandosi, 
con l'opposta tendenza edonistica, per la quale subì l ' influsso del cirenaico Teodoro Ateo; e tale 
, cinismo edonistico' ebbe una certa fortuna nella cultura del! tempo l) . (G. Calogero, in Enciclopedia 
Italiana, op. cit., VoI. VII , p. 57). Si veda anche: Arnim, Bion der Borysthenite, in Pauly-Wissowa, 
op. cit ., VoI. III , 1, 1897 , colI . 483-485. 

35 P . M. Fraser, Eratosthenes 01 Cyrel1e, op. cit. , p. 19 . 
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succedette alla guida della scuola, e ai seguaci di quest'ultimo 36 . Si è pen
sato che questo fatto piuttosto singolare possa essere l'indizio di una vi
vace polemica, svoltasi tra Eratostene e Cleante di Asso 37. Knaack ritiene 
che le ragioni del comportamento di Eratostene nei confronti di questi stoi
ci sia collegabile - come tra poco vedremo con maggiore ampiezza - alla 
posizione notevolmente critica assunta da Eratostene nei confronti di Ome
ro, posizione che era molto diversa da quella della scuola stoica «ortodos
sa », che elogiava Omero incondizionatamente 38 . Noi pensiamo però che, 
oltre ~lle ragioni ora esposte, questa polemica derivasse soprattutto dal fat
LO che Cleante in uno scritto, ora perduto, contro Aristarco 39, sosteneva 
che il grande astronomo di Samo era passibile di essere tratto innanzi al 
tribunale di tutti i greci come reo d'empietà, per avere cercato di rimuo
\'ere dal suo posto il «focolare del mondo ». Ecco come Plutarco (I-II 
sec. d.C.) ricorda quest 'episodio: 

« E Lucio ridendo disse: 'Soltanto , o mio caro, non intentarci un giudi
zio di empietà , come Cleante pensava che presso i Greci dovesse essere accu
sato di empietà Aristarco di Samo, in guanto muoveva il focolare del mondo, 
poiché egli cercava di spiegare i fenomeni [astronomici] su pponendo che il cielo 
stesse fermo e che la Terra girasse lungo il circolo obliquo ruotando al tempo 
stesso intorno al proprio asse'» ~ o 

Si può osservare che non sappiamo con certezza se Eratostene condivides
se la teoria eliocentrica di Aristarco; ma è certo che egli doveva avere gran
de considerazione di questo scienziato, da lui quasi certamente conosciuto 
f' del quale, for"e, fu collega. Comunque, all'epoca della morte di Aristar
co (circa 230 a.c.) Eratostene era già tornato ad Alessandria da una quin
dicina d'anni, e quindi , anche se si ignora quanto tempo Aristarco (nato cir
ca nel 310 a.c.) trascorse in quella città, ebbe modo certamente di conosce
re le sue opere. Inoltre , tutto lascia credere che Eratostene si sia ispirato 
ad Aristarco almeno per quanto riguarda le misure delle distanze tra terra, 

36 Strabone: v. nota 7. 
:.17 Il Calogero par la di Cleante in questi termini: « Filosofo stoico , nato ad Asso nella Troade 

nel 330-30 a.c. , morto , pare, intorno al 232-31 (si vuol e, di fin e volontaria per fame ) Prima 
pugile, fu poi costretto a guadagnarsi la vita di notte, con pesanti lavori manuali , per potere di 
giorno ascoltare Zenone.. Scarsi dovettero essere i motivi di divergenza de l euo pensiero da quello 
del suo maestro .... ». G. Calogero, in Enciclopedia Italiana , VoI. X, 1391 , p. 562. Per Cleante si 
veda: Arnim , Kleanthes von Assos, in Pauly-Wissowa, op. cit., VoI. XXI , 1, 1921 , colI. 558-574. 
Si veda anche M . Pohlenz, La Stoa, op. cit. , I , p. 34 c segg. 

38 G. Knaack , Eratosthenes von Kyrene, op. cit., p. 376. 
39 Diogene Laerzio , Vite dei filosofi, op. cit., VII , p. 174. Nella vita di Cleante, a proposito 

delle opere scritte da questo Autore, Diogene cita il libro: Contro Aristarco. Si veda inoltre a 
questo riguardo: T. L. Heath , Aristarchus 01 Samos, The Allcienl Copernicus, Clarendon Press , Ox
ford, 1913, p . 304. 

~o Si veda: G. Derenzini , L'eliocentrismo di Aristarco da Archimede " Copernico, «Physis », 
XVI, 1974, Fase. 4, p. 295 . 



54 G. DRAGON I 

sole e luna, anche se queste misure quasI certamente furono poi da lui 
stesso migliorate. 

Un altro indizio della vivacità e dell'indipendenza delle posIzioni as
sunte da Eratostene, nei confronti delle più accreditate scuole filosofiche, 
si può rilevare anche da una critica formulata contro di lui nel secolo suc
cessivo. Il periegeta Polemone di Ilio 41 , che era già celebre intorno al 175, 
perché in quella data venne nominato prosseno di Delfi, accusò Eratostene 
di non essere mai stato ad Atene, probabilmente perché non riusciva a 
dare alla sua opera una precisa classificazione filosofica. Questo fatto ci è 
riferito in un passo di Strabone, che, caso più unico che raro , questa volta 
prende le difese di Eratostene 42. Infine, per caratterizzare la personalità 
sia filosofica sia scientifica di Eratostene, riportiamo le seguenti significa
tive parole di Fraser: «He owed much to his predecessors, but he owed 
most to his own inborn independence and to his power to recognize and 
openly to resist nonsense and pretentiousness» 43 . 

Le prime opere. 

Il fervido e composito ambiente culturale di Atene, nonostante che 
l'antica capitale della cultura si fosse già avviata verso la decadenza, do
veva certamente offrire ad Eratostene, oltre a numerosi stimoli, anche nu
merose possibilità. Proprio in questo periodo egli scrisse, adattandosi al
la moda dell'epoca , poesie e saggi di carattere grammaticale e filosofico 44 ; 

e in questi stessi anni - come sostiene Knaack 45 - pubblicò o , meglio , 
iniziò a preparare il suo ampio studio : Sulla commedia antica, :n:EQL ti)ç 

àQxa{aç 'X.{J)f-H~)Maç, un'opera articolata in almeno otto libri , come si appren
de da un'altra testimonianza di Diogene Laerzio 46. Notevole risonanza eb
be pure il suo già ricordato commento ai poemi omerici, argomento sulla 
scelta del quale probabilmente possiamo riconoscere l'influenza di uno dei 
suoi primi maestri: l'omerista e grammatico Lisania. In quest'opera, per 
cui fu molto discusso, Eratostene diresse le sue critiche all'autorità scien-

41 Il Pasquali delinea in questi termini la fi gura di Polemone: « . erudito ellenistico di grande 
valore ... l'attività , pur varia , di Polemone fa il suo centro in ricerche documentarie intorno ad 
antichità locali , in ' periegetica '". ». G . Pasquali , "d l.'ocem . Ellciclo pedia Ttaliana, XXVII , 1935 , 
p. 617. 

Sti1Ja figura di Polemone si veda: Deichgraber, Po/emull VOli [{ioll. in Paulv·W issowa. op. Cii " 
VoI. XXI, 2, 1952, coli. 1288·1320. 

12 Strabone: V. nota 7. 
13 P. M. Fraser , Eratosthenes 01 Cl' l'ene, op. cit. , p . 32. 
44 Saggi forse sul tipo di quello « Ricchezza e povertà o> : l'tEQL l'tAolrco'U xcù l'tEv(aç che ci è ri · 

cordato da Diogene Laerzio, op cit., Libro IX, § 66 , II Loeb , pp . 478-479. 
45 G. Knaack , Eratosthenes V Oli Kyrene, in Pauly-Wissowa , op. cit. , col. 360. 
46 Diogenes Laertius, Li ves 01 Eminelll Philosophers, op . ci t .. «FV 11' l'tEQL 'tf]ç ùQXa.(a.ç XùlfL!()

,~irt.= » . Libro VII , § 5, II Loeb , pp 116-117. 
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tifìca di Omero; in breve, si può dire, seguendo la versione di Strabone, 
che Eratostene sostenne che Omero aveva scritto per divertire e non per 
istruire i suoi lettori, e, in particolare, che Omero e gli altri antichi co
noscevano il mondo greco, ma non i paesi lontani 47. E anche questo ribel
larsi all'autorità di Omero è un segno dell'indipendenza e dell'originalità 
del pensiero di Eratostene, che per queste critiche dovette difendersi da 
numerosi attacchi di personaggi illustri del Museo di Alessandria, come 
ad esempio Callimaco 48. Pertanto, se queste critiche di Eratostene risal
gono al periodo ateniese, si deve ritenere che i lavori di Eratostene accolti 
con successo presso la Scuola di Alessandria non siano stati soltanto quel
II di carattere fìlologico e letterario . Altri lavori , forse di carattere scien
tifìco e matematico, gli accattivarono la benevolenza dei maestri del Mu
seo e contribuirono a determinare la decisione di Tolomeo III Evergete 
di chiamare questo studioso presso la Corte per affidargli, come risulta 
dai papiri di Ossiri!1co che citiamo nella interpretazione del Rostagni, l'im
portante compito di educare suo fìglio, «Tolomeo Filopatore, il quale ca
de sotto Eratostene e del quale Eratostene appunto fu maestro» 49. Que
sto nostro convincimento è confortato anche, come vedremo tra un istante, 
dal particolare « dono votivo» che Eratostene dedicherà a Tolomeo III. Si 
tratterà infatti del «mesolabio », lo strumento che consentiva di utilizzare 
praticamente la soluzione eratostenica del famoso problema della duplica
zIOne del cubo. 

Il ritorno ad Alessandria: la duplicazione del cubo e le opere di carattere 
matematico 

Il Wilamowitz sostiene che l'invito ad Eratostene è in stretta connes
sione con la salita al trono del re Evergete (il nuovo monarca, fra l'altro, 

,17 Si veda: Strabonis , G eograpbica, cit. alla nota 7, Liber l , Cap. 2, c. 15, p. 12 e p. 15. 
Nella traduzione del Buonaccioli , rispettivamente: [Libro I , p. 7] «La principale intentione del 
Poeta (dic 'egli ) non è d'insegnare altrui, ma di dilettare solamente ». [Libro I, p. 9] «Ora non so· 
lamente tratta Homero de' paesi vicini, et di quelli della Grecia (come Eratostene diceva) ma di 
molti che sono lontani assai , ne ragiona diligentissimmnente ... Dove Eratostene è in grandissimo er
rore: volendo provare che et Homero, et i suoi espositori siano v:.mi ciarlatori ». 

Si veda inoltre Strabonis, Geopraphica, Liber VII , Cap . 3, c. 298 , p. 248 e la cito traduzione, 
Libro VII, p. 123 ove Strabone si dissocia da Apollodoro che: «. lauda la sentenza d'Eratostene, 
quando dice che, et Homero, et gli altri antichi hanno bene potuto conoscere ile cose della Grecia, 
ma delle lontane n'hanno havuto pochissima cognitione. non havend'essi pratica de' lunghi viaggi, 
ne delle navigationi ». 

4 8 Strabonis, Geographica, op. cit o alla nota 7 , Liber l , Cap. 2, c. 44, p. 37; traduzione del 
Buonaccioli, Libro I, p. 20: 

«Apollodoro difendendo quello, che ha detto Eratostene, riprende CaLlimaco; percioch'egli 
(anchora, che sia grammatico) oltre l'intent ione d'Homero , ~st l'essere, navigando, uscito à que' 
luoghi dell'Oceano dov 'egli mette i viaggi d'Ulisse , nomina et Cauno, et Corfira. Ma se questi 
viaggi non essendo mai stati veramente in luogo alcuno , sono in tutto finti da Homero ... ». 

49 A. Rostagni , I bibliotecari alessandrini nella cronologia della letteratura ellenistica, in «Atti 
della Accademia Reale de:lle Scienze di Torino " , L (1914-1915), p. 253-95; il Rostagni commenta, 
in questo studio sui bibliotecari alessandrini , numerosi brani presi dai papiri di Ossirinco. 
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desiderava assicurarsi una capace schiera di educatori per l'erede al trono) 
che SI ritiene avve!1uta nel 246, Se tale cronologia è corretta, Eratostene 
quando ritornò ad Alessandria doveva avere circa trent'anni so, dopo aver 
trascorso almeno una decina d'anni in Atene, dove fu in contatto con i rap
presentanti di due generazioni di filosofi, che insegnarono in quella città: 
Zenone e Aristone; Arcesilao e Apelle, 

Ancor prima del suo ritorno, Eratostene era riuscito a risolvere il pro
blema di Delo (il celebre quesito con il quale l'oracolo del dio Apollo chie
deva come si potesse realizzare la duplicazione del volume del suo altare 
cubico), Però è dopo il suo rientro ad Alessandria che Eratostene dedicò 
al suo regale mecenate una poesia su quest'argomento, facendo anche eri
gere nel tempio dedicato ai Tolomei un cippo su cui era incisa, oltre alla 
dedica a Tolomeo III e al suo giovane figlio , la soluzione del problema e 
il seguente epigramma 

Ei X1)~OV ~~ òÀl.you OLJtÀl](HOY, WyU1~É, cEl')XElV 

(PQ(içEUl 1\ ':itEQEl]V :rcàaav Eç aÀÀo <pvalv 

El! ~€1af-loQ<pwaal, rOOE Wl JtClQa, xrlv av yE f-lavl\Qrrl 

1\ alQòv 1\ xo (Àou <pQdatoç E1JQV Xll tOç 

:no' àvu~E'r()11a((lo, ~É(J'aç OtE tÉQWWlV aXQolç 

auvOQo~laoaç OlUOWV ~'VtÒç EÀnç xavo'Vwv. 

M'fIoÈ au y' 'A QXUtEW 0'Uaf-l1lxava FQya ì'.UÀlVOQW'V 

f-l'flOÈ MEvalX~Elouç XWVOW~Eì.v 'rQuj{)('.(; 

OLç1l()'!], ~'fI0' d tl {}EO'UOÉOç EMo~OLO 

xa~1IuÀov ~y YQaf-lfw ì.ç cIooç hwtyga(pEtC.t l.. 

'l'oLaOE yà.Q E'V :rclvaXEO(Ji. ~EooYQacpa ~'UQla tEUXOlC 

QELa XE'V, ~x :rcauQou :rcu{}f-lÉvoç àQX6~EVOç, 

Ella Leov, il wÀq!aLE, :rcutTlQ o Cl :rcUlol ()UV11 ~fu" 

rcav{) , ooa ì'.al MouoaLç xal ~aolÀEli (Jl <plÀa, 

u'ÌJtÒç ~owQl]OW' tà* o' Eç VatEQov, 01JQàVlE ZEli, 

xal oXl]mQwv EX aijç à'VHdoElE XEQOç' 

xat tIÌ f-lÈ'V éòç tEÀÉOltO, ì-ÉyOl oÉ n: èivl~Ef-la Àf:UlJow\', 

/I 'l'oli K'UQ'fI'VaLou rolit' 'EQawo{}ÉvEOç " 

«Se tu pensi di raddoppiare con piccolo sforzo un cubo, o amico, o di 
cambiare bene ogni forma solida in un'altra , eccoti questo strumento; e potre
sti misurare una stalla o un granaio sotterraneo u una vasta cavità di un poz
zo vuoto in questo modo , qualora tu prendessi le rette mediane concorrenti al-

, o U. von Wilamowitz Mollendorff, Ein Weihgeschenk dcs El'atosthenes, in «Nachrichten 
von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen , Philologisch-historische Klasse » , 1894, pp, 15-35. 

,', Tuttavia su questo punto , che lascia qualche perplessità, esiste una ricostruzione del Willamowitz
Mollendorff. Si veda: Ein Weihgeschenk des Eratosthenes, op. cir. , p . 27. 
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le loro estremità all'interno di due regoli. Non dovrai ricorrere alle difficili ope
razioni dei cilindri di Archita, né alle tre linee di Menecmo da tracciarsi per 
sezioni coniche , e neppure a qualche figura curvilinea tracciata dal divino Eu
dosso. Infatti in queste tabelle facilmente potré:sti disegnare innumerevoli me
die proporzionali partendo da una piccola base. Sei un padre fortunato, o To
Jomeo, perché passando la giovinezza insieme con tuo figlio , tu stesso gli donasti 
tutto quello che piace alle iTIuse e ai re ; e in seguito, o Zeus altissimo, possa 
egli ricevere dalla tua mano anche scettri; e ciò si com'pia, ma dica qualcuno 
vedendo il dono votivo: ' questo è di E ratostene da Cirene '»·" . 

E su quel cippo Eratostene fece porre anche una copia in bronzo dello 
strumento risolutore: il mesolabio 52 . Il Wilamowitz 53 ha dimostrato che 
questo testo, pur non essendo l 'originale , ne riporta fedelmente il conte
nuto, e di esso pertanto discuteremo a suo tempo gli aspetti matematici. È 
chiaro che Eratostene era particolarmente orgoglioso di questa sua inven
zione, di cui nei distici ora citati mette in evidenza il valore applicativo 54. 

Alcuni autori hanno notato in questo brano un 'ulteriore prova dell'esisten
za di una matematica «pratica », parallela , anche se spesso sotterranea, a 
quella ortodossa di tipo platonico 55 . Riteniamo che si possa concordare con 
rale interpretazione, tanto più che il mesolabio doveva essere - come so
stiene giustamente il Mau 56 - una specie di regolo calcolatore ; impiegabile 
nnche nella misura e nella determinazione dei volumi. Questo , comunque , 
è solo un esempio degli interessi di Eratostene nel campo della matemati
ca, interessi di cui daremo un breve cenno, citando alcune sue opere e al
cuni suoi campi di indagine . Ricordiamo il IUarwvlxoç (Platonico) 57, in 
cui, oltre a essere contenuto lo studio sulla duplicazione del cubo, veniva
no trattati più in generale i concetti fondamentali della matematica plato
nica 58. Nei due libri del ITE(,lL f,l,E<r01TJHÙV, (Sulle proporzioni), Eratostene trat
tò di argomenti che oggi costituirebbero un capitolo della geometria ana-

" Il testo che qui riportiamo è noto graz ie alI commento (VI sec. d.C. ) di Eutocio ad Archi
mede, De Sphael'a et Cylindro, in Archimedis Opera Omnia CUfll commentariis Eutocii, edidit J. L. 
Heiberg, Teubner , Leipzig , 1915; ed izione anastatica Teubner , Stuttgart , 1972, VoI. III , p. 96 . 

. ," Vitruvio ri corda, a questo proposito , come il meso labio costituisca una ri soluzione del 
problema dell a duplicaz io ne del cubo: «Etatosthenes organica mesolabi ratione idem expil icaverunt ». 
L'edizione originale del D e Architectul'a riportava anche un di segno dello strumento, che è stato 
ricostruito graficamente in vari e ed izioni success ive dell'opera vitruviana. Si veda: Vitruvius, O " 
Al'chitectul'e, a cura di F. Granger , 2 VolI. , The Loeb Class ica l Library, Heinemann, London, 1931 , 
1934 , Liber IX, Ca p. 1, § 1-1 , pp. 206-207. Inoltre : L'ArchitettI/l'a di M. Vitl'llvio Pollione, colla 
traduzione itali ana e commento del Marchese B. Ga li ani , Stamperia Simoniana, Napoli , 1758; Libro 
IX, Cap . I, § 14, p. 349. In quest'opera il passo citato è così tradotto: «Etatostene col mesolabio 
sc io lse[ro l lo stesso prob:Iema ». 

',3 U. von Wihmowitz-Mollendorff. Eill Weihgescbenk cles Eratas/helle\", op. c il'., pp. 15 e 35 . 
. ~lo1 G. Knaack , Eratosthenes VOli Kyrenc, in Paul y-Wissowa ) op. c it. , col. 363. 
" M. Geymonat , Nota critica ad Eratostene 35.4 Powelt. in «Rendiconti dell'Istituto Lombar

do ». Classe cii Lettere e Scienze Morali e Storiche, 96, 1962, pp. 96-100. 
0,6 .r. MaLI , Erato.rthelles. op. cit., col. 344. 
'"17 T heoni s SmyrnHe i , Expo.ritio renl!l1 mathellUllic({rulJI cid le.'.!.. f' ndum Platonem tltilium, re

censui t E . Hiller , Teubner, Leipzig, 1878, p. 81: 'EQa'wo1tÉv1']ç M Èv 't(Tl IIÀ-a'tOlVtX(1l qJYJOt. si veda 
anche : E. Hi ll er. Der IIÀ-a'tOlvLxoç des Eratosthenes, in « Philologus » , XXX, 1870, pp. 168-713 . 

'8 I bidem. 
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litica; in particolare, egli studiò, secondo Pappo 59 - il noto alessandrino, 
matematico e storico della matematica, vissuto nel III secolo d.C. - i luo
ghi geometrici e le grandezze proporzionali. Questi due libri dovevano 
avere una grande importanza, perché Pappo li affianca nel • AVUJ:UOf.LEVOç, 

che Thomas Heath chiama il Treasury 01 Analysis dell'antichità 60, ai libri 
più tecnici di Euclide e di Apollonio di Perga 61. 

Anche nell'aritmetica Eratostene lasciò un notevole contributo, costi
tuito dal metodo d'identificazione dei numeri primi, cioè il cosiddetto « cri
vello d'Eratostene », che è riferito da Nicomaco - matematico nato a Ge
rHsa nel I secolo d.C. - nella sua Introductionis arithmetica? 62. In que
sto metodo per trovare i numeri primi Eratostene quindi dimostra una no
tevole attenzione per la teoria dei numeri, un campo spesso trascurato dai 
greci a favore della geometria. È di nuovo una scoperta matematica esten
sibile anche all'utilizzazione pratica, ma per la sua semplicità più adatta a 
portarci una testimonianza dei suoi interessi piuttosto che della sua leva
tura intellettuale. 

I rapporti tra Era/astene e Archimede. 

A coloro che si interessano di storia della scienza, da profani o da 
semplici dilettanti, potrà sembrare quasi irriverente avvicinare il nome di 
Eratostene a quello di Archimede. Troppo spesso, però, anche gli storici 
convalidano questo luogo comune, almeno a giudicare dalla diversa ampiez
za della trattazione riservata a questi due scienziati ellenistici. Codesta 
valutazione, che risulta troppo sbrigativa ad un'analisi più approfondita, 

'9 Pappus Alexandrinus , Collectio, edidit F. Hultsch , 3 Voli., Weidmann, Berlin , 1876·1878; 
ristampa Hakkert, Amsterdam , 1965; II , Libro VII , p. 636: « ... ·EQct'too{h:vouç rrEQì ~EOO't..,'t(f)V buo .. » 

e, ibidem, II , Libro VII , p. 662 , in cui Pappa, facendo riferimento allo stesso argomento e agli 
stessi libri e dopo aver elencato tutta la tipologia dei luoghi geometrici studiati da Apollonio, 
dice: 01. bi; urrò 'EQct'too{)Évouç ÈmYQmpÉv'm;- 'torrm rrQòç~ ~Eo6't'l'\'tctç Èx, 't5)v rrQoELQ'I'\~ÉV(f)V 
Etoìv 't0 yÉVEL, c1rrò (ii; 11ìç t()LO't'l'\'tOç 'tWV urro{tÉoEcoV • Èx,ELvmç. [« I luoghi che Eratostene de· 
scrisse trattando le proporzioni sono fondati , riguardo al genere , sulle cose di cui si è parlato in 
precedenza ma, per .la specificità delle ipotesi ,', sono dissimili da quelli» l. 

60 A Histol'Y 01 Gl'eek Mathematics, 2 VolI. , The Clarendon Press, Oxford, 1965; II, p. 401. 
61 Pappus Alexandrinus , Collectio , op. cit. , II , Libro VII , p. 636. Citiamo il brano di Pappa 

nella traduzione di G. Loira , Le scienze esatte nell'antica Grecia, Hoepli, Milano, 1914, p. 683: 
«L'ordine dei libri che trattano il luogo risoluto [Loria osserva , in not. alla pagina 682, che, se· 
condo i,l Gow, 'to~oç à.Vct),UOfIEVOç potrebbe essere reso, dandone una versione italiana, come" collezione 
di opere di natura analitica" l è il seguente: I Dati di Euclide , in un libro; la Sezione di ragione in due 
libri , la Sezione di spazio in due, la Sezione determinata in due, ed i Contatti , in due, di Apollonia; i 
Porismi di Euclide in [due] tre libri; le Imerzioni di Apollonio, in due libri, e, demo stesso autore i 
Luoghi piani in due libri , e le Coniche in otto: i Luogbi solid di Ari steo. in cinque libri, i Luoghi 
superficiali di Euclide , in due libri , e le Proporzioni di Eratostenc, pure in due libri ». 

6" Nicomachus Gerasenus , Introductiol1is aritbmetic(/c , recensuit R. Hoche, Teubner, Leipzig, 
1866 , Liber I, Cap. 13. p. 29: " . '. 'EQctl;oo{tÉvouç X,ctÀEÌ'tetL X,OOX,LVOV ... ». 
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111 parte deriva dal fatto che non Cl e pervenuta nessuna opera completa 
di Eratostene, mentre quelle di Archimede, fortunatamente, sono arrivate, 
almeno in parte, sino a noi. Forse, è in base a questa disparità quantita
tiva della loro produzione rimasta, e non al reciproco valore qualitativo, 
che si basa il suddetto giudizio. Ben diversa opinione ha avuto l'antichità 
del valore matematico di Eratostene. Vitruvio (I secolo a.c.), ad esempio, 
lo affianca ad Archimede e a un ristretto numero di matematici che ritie
'le sommi. Ecco, comunque, le parole di Vitruvio nella bella traduzione set
tecen tesca del Galiani (v . nota 52) che qui ci piace ricordare: 

« Quei però, che hanno dalla natura tanto talento, ingegno e memoria , SIC

ché possano imparare bene e la Geometria, e l 'Astrologia , e la Musica , e le 
altre scienze, trapassano lo stato dell'Architetto, e diventano Matematici, e pos
sono perciò facilm ente argomentare, e disputare in gueste scienze, perché sono 
armati di molte cognizioni: ma guesti si trovano di rado, come furono già 
Aristarco Samio, Filolao ed Archita Tarantini , Apollonio Pergeo, Eratostene Ci
reneo , Archimede e Scopina Siracusani, j guali hanno lasciate a' posteri molte 
invenzioni meccaniche , e gnomoniche dimostrate con ragioni numeriche , e 
naturali » 63. 

Lo stesso Archimede, poi , che, secondo le versioni più accreditate, vis
se circa Wl il 287 a.c. e il 212 a.c., pur essendo più vecchio di Erato
stene di una decina d'anni 64, aveva una grande stima di lui, come è atte
stato dall'ampia e documentabile corrispondenza scientifica che si svolse tra 
loro . Non è certo un caso, infatti , che Archimede abbia dedicato proprio 
a Eratostene il suo M etodo 65 . Quest'opera, scientificamente ed epistemolo
gicamente importantissima, fu ritrovata solo nel 1906 dal grande filologo 
danese J. L. Heiberg e venne commentata immediatamente dopo da H. G . 
Zeuthen , danese pure lui , e illustre docente di matematica, oltre che 
storico della sua materia. Per accorgersi dell'enorme importanza di questo 
scritto - che si presenta come una lunga lettera di Archimede ad Eratostene 

63 Il testo originale riportato nel l'edi zione cr itica Vitruv ius, On Arcbitecture, cito alla nota 
52 (I, p. 22) è il seguente: «Quibus vero natura tantum tribuit sollerriae, acuminis , memoriae, ut 
possint geometri am, astrologiam, musicen ceterasque disclplinas penitus habere notas, praetereunt 
officia architec torum et efficiuntur mathematici. Itaque faciliter con tra eas discipllinas disputare possunt , 
quod pluribus telis disciplinarum sunt armat i. Hi autem in ve niuntur raro , ut aliquando fuerunt 
Aristarchus Samius , Phi'lolaus et Archytas Tarentini , Apollonius Pergaeus, Eratosthenes Cyrenaeus, Ar
chimedes et Scopinas ab Syracusis, qui multas res organicas, gnomonicas numero naturaLibusque rationibus 
inventas atque explicatas posteris reliquerunt >'. 

Esso è identico a quello del 'edizione curata dal Fensterbusch , a cu i rimandiamo per un ulteriore 
commento: Vitruv, Zebll Biù:ber iibcr Arcbitektui'. Edidit et annotavit C. Fensterbusch, Wissen
schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt , 1964. 

64 Questo è quanto risulta in base all 'ana li si compiu ta sulla data di nascita di Eratostene; che 
fossero contemporanei , comunque, è lo stesso Eratostene .1 dichiararcelo , almeno stando a ProcIo: 
Proclus Diadochus, I n primum Et/elidis elel1lentorum librum commentarii, ex recognitione G. Friedlein , 
Teubner , Leipzig , 1873; Prologlls II , p. 68, 17 . 

6 ' Archimede , Opere. ,l cura di A. Fraj ese, Utet , Torino , 197-1 , pp . . 555 e segg. 
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- basta ricordare quanto disse lo stesso Zeuthen, che noi cltlamo dall'edi
zione delle opere di Archimede curate da Frajese: «In questo scritto Ar
chimede ... ci fa guardar dentro la sua officina matematica» 66. Tuttavia sul
la considerazione in cui Archimede teneva Eratostene come matematico non 
tutti gli autori sono d'accordo. Attilio Frajese, per esempio, alla pagina 561 
della sua edizione delle Opere di Archimede, dice, a proposito del fatto che 
Archimede espone nel Metodo, passo per passo, l'andamento delle dimostra
zioni: «Si dovrebbe dedurre che Archimede non facesse troppa stima del 
lettore Eratostene'» 67. Noi pensiamo, invece, che lo stile estremamente 
chiaro, l'esposizione completa di tutti i passaggi, anche di quelli che si po
trebbero ritenere ovvi, fosse « voluta» da Archimede, per rendere evidente 
a tutti i matematici, e, come vedremo, anche a quelli « futuri », cioè a quel
Li che allora erano gli allievi della loro scuola, e non solo a Eratostene, il 
suo «metodo» preliminare di scoperta e di dimostrazione matematica, ba
sato su considerazioni di carattere «meccanico»; esposizione alla quale, 
pertanto, egli si era sforzato di dare un carattere didattico. Lo stesso Fraje
se, d'altronde, nella Nota Biografica su Archimede, da lui premessa all'edi
zione suddetta delle opere archimedee, scrive: «Tra i matematici di Ales
sandria ... Archimede dovette anche fare stima di Eratostene, al quale de
dicò il Metodo ... » 6& . Comunque è proprio lo stesso Archimede che espri
me apertamente la propria considerazione al suo grande coetaneo nell'ope
ra più volte citata: 

« Vedendoti poi, come ho detto, diligente ed egregio maestro di filosofia , 
e tale da apprezzare anche nelle matematiche la teoria che [ti J accada [di con
siderare] , decisi di scriverti e di esporti nello s tesso libro le caratteristiche di 
un certo metodo , mediante il quale ti sarà data la possibilità di considerare 
questioni matematiche per mezzo della meccanica. E sono persuaso che questo 
[metodo] sia non meno utile anche per la dimostrazione degli stessi teoremi » 6~. 

Nel prosleguo della lettera , Archimede chiarisce anche le motivazioni del 
suo lavoro: 

« ... ho voluto quindi , avendolo scritto, pubblicare quel metodo, sia perché 
ne avevo già prima parlato (sicché non sembri che abbia fatto un vuoto discorso) , 
sia perché son convinto che porterà non piccola utilità nella matematica: con
fido infatti che alcuni dei matematici attuali o dei futuri , essendo stato loro 
mostrato questo metodo , ritroveranno anche altri teoremi da noi non ancora 
escogi ta ti » 7 o . 

(;6 Ibidem , p. 571. 
G7 Ibidem, p. 561. 
G8 Ibidem, p. 30. 
GO Ibidem, p. 572. 
7 0 Ibidem. p . 573. 
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Possiamo aggiungere, inoltre, che anche in altre occasioni Archimede scris
se ad Eratostene. Ci sembra strano che si scriva ripetutamente, e di pro
blemi o di argomenti matematici, ad una persona che non si stima su quel 
piano specialistico. Facciamo presente che in questo nostro convincimento 
,iamo confortati dall'analogo e autorevole parere di P. M. Fraser 71. Ma ve
diamo quale era il contenuto delle lettere del matematico siracusano a Era
tostene. La prima, che abbiamo esaminato rapidamente , fa, tra l'altro, espli
cito riferimento ad una precedente corrispondenza: 

«Arcbimede a Eratostene salute. Ti ho precedentemente inviato [alcuni] 
dei teoremi [da me] trovati , scrivendo di essi gli enunciati e invitando ti a tro
vare le dimostrazioni , che non avevo ancora indicate» 72 . 

Sempre di argomento matematico è un'altra lettera, in cui il celebre scien
ziato di Siracusa pr8poneva ad Eratostene la risoluzione del cosiddetto pro· 
blema dei « bovi del sole» (n:Q6~ÀTJf.la ~OEL%ÒV). Tale lettera si apre in que
sti termini : 

«Problema che Archimede , avendolo trovato, ha mandato in forma di epi
gramma agli studiosi di queste cose in Alessandria , nella lettera a Eratostene 
di Cirene: 

Amico [;ELVE], se partecipi della sapienza, calcola, usando diligenza , qual 
era il numero dei buoi del Sole che pascolavano nelle pianure della sicula Tri
nacria ..... 

Amico [;ELvE], se tu dirai veramente quanti erano i buoi del Sole 
nessuno dirà che sei ignorante o inesperto sui numeri: tuttavia non sarai an
cora annoverato tra i sapienti. 

Ma ora osserva come tutti i buoi del Sole erano situati ... Se tu troverai 
queste cose e in modo comprensibile indicherai tutte le misure, va orgoglioso 
come colui che ha riportato la vittoria , e sarai gIUdicato del tutto provetto nel 
la scienza» 7 3. 

A questo proposito e 1l1teressante osservare che la traduzione italiana del
la lettera che contiene il problema dei bovi del Sole può generare un equi
voco. In essa, infatti , il problema sembra rivolto direttamente ad Eratoste
ne (Amico), la qual cosa, anche in questo caso, può dare adito a qualche 
malevola interpretazione sulle capacità matematiche di Eratostene. In real
tà il problema è rivolto a tutti i matematici di Alessandria: « ... agli stu
diosi di ques te cose in Alessandria ... ». V a notato che la traduzione inglese 
della LOEB rende il termine greco «~ELVE » con « stranger », anziché con 
« Amico », in quanto Archimede, appunto, si rivolge a un ipotetico e sco-

71 P. M. Fraser, Eratosthenes 01 Cyrene, op. cit. , p. 15. 
7.2 Archimede, Opere, op cit., p. 571. 
73 I bidem, pp. 627-628. 
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nosciuto risolutore. Non bisogna tuttavia dimenticare che nella parola greca 
~Eì:VE, con cui ci si rivolge a un interlocutore generico, è presente una 
connotazione di familiarità legata a interessi comuni coltivati da persone che, 
però, non appartengono alla stessa patria. Infine il problema presenta dif
ficoltà tali da ritenere improbabile che lo stesso Archimede fosse riuscito 
a risolverlo completamente. 

La nomina a capo della Biblioteca. 

Eratostene doveva svolgere, almeno durante il periodo della sua atti
vIta presso la scuola di Alessandria, anche studi di carattere astronomico. 
Suida dice infatti che egli « scrisse ... opere ... di astronomia o su argomenti 
chf' si riconducevano agli astri» 74; e Galeno - il celebre medico e enciclo
pedist~ che visse nel II secolo d.C. svolgendo la sua attività a Pergamo, 
ad Alessandria e alla Corte di Marco Aurelio a Roma - ricorda, se si ac
cetta l'interpretazione del Nissen, che «Eratostene aveva studiato ... eclissi 
totali e parziali ... » 75. Probabilmente, fu per tutto l'insieme delle ragioni 
esaminate negli ultimi paragrafi che Eratostene divenne Bibliotecario. Infat
ti, secondo il Rostagni, dopo che Apollonio Rodio aveva retto quest'inca
rico, dalla morte di Zenodoto - il primo capo della Biblioteca deceduto at
torno al 260 a.c. - sino al 230 a.c., Tolomeo III nominò a succedergli, 
come è attestato dai papiri di Ossirinco già citati, nella guida di quell'im
portantissima istituzione, Eratostene 76. Ora, si sa quasi con certezza, gra
zie ai papiri di Ossirinco, quale sia stata l'esatta sequenza con cui si sono 
succeduti i vari capi della Biblioteca, ma ancora non se ne conosce la pre
cis2 cronologia. Infatti, Fraser, che colloca anch'egli Eratostene a capo del
l'istituzione dopo Apollonio Rodio, non si accorda con l'ipotesi preceden
temente illustrata del Rostagni nella definizione dei rispettivi intervalli cro
nologici. Fraser, cioè, fa iniziare quest'attività di Eratostene dal 245 in poi 
e non dal 230 77 • Bisogna ricordare, tuttavia, che Fraser accetta come più 
probabile la cronologia eratostenica proposta da Knaack (284-280 - 204-201), 
per cui, in questo modo, tutte le date vengono anticipate di circa un de
cennio 78. È certo comunque che il piano della Biblioteca e del Museo fu 
elaborato, al tempo di Tolomeo I, da Demetrio del Falero, filosofo e sta
tista allievo di Aristotele e del suo successore Teofrasto, e da Stratone di 
Lampsaco, il grande scienziato dell'antichità, che successe a Teofrasto nel
lo scolarcato. Il Vegetti commenta in questi termini l'avvenimento: «La 

74 Suida: v. nota 9. 
75 Galenus , Institutio logica, edidit G. Kalbfleisch , Teubner , Leipzig , 1896, Cap. XII , pp. 26·27. 

Per il testo originale si veda la nota 86. 
76 A. Rostagni , I bibliotecari alessandrini lIellcl cronologia della letteratura ellenistica, op. cit. , 

p. 249·91 , e segg. 
77 P. M. Fraser, Ptolemaic Alexondria, 3 VolI.. I Tex/. II Notes, III Indexes, Clarendon 

Press , Oxford , 1972; I, p. 330 e segg. 
78 Ibidem, II , p. 490. 
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creazlOne [del Museo] svuota immediatamente il Liceo della parte miglio
re del suo patrimonio, la ricerca scientifica, appunto, che Stratone trasfe
risce ad Alessandria. Il nuovo caposcuola abbandona in effetti ogni interes
se per la filosofia ... in nome di un totale impegno nelle scienze della na
tura» 79. In seguito, Zenodoto da Efeso, sotto Tolomeo II, si occupò del
la catalogazione sistematica dei libri (rotoli di papiro avvolti attorno a una 
verga centrale) e della loro collocazione, nonché della redazione critica dei 
medesimi. A questo, come abbiamo visto, successe , forse , Apollonio Rodio, 
poi , dopo di lui, Eratostene; in seguito , ma non consecutivamente, Aristo
fane da Bisanzio e Aristarco di Samotracia , usciti dalla sua scuola e di cui 
parleremo più diffusamente quando ci riferiremo al magistero di Eratoste
ne 80. La Biblioteca ricevette sotto i primi tre To]omei uno sviluppo, che, 
relativamente a quel tempo , si può dire immenso; in essa vennero raccolte 
non solo tutte le opere della cultura greca, cominciando da quelle di Ari
stotele , ma anche i tesori letterari di altri popoli (come egizi , persiani, cal
dei, ebrei), testi che vennero tutti tradotti in lingua greca. Il Museo sem
bra che fosse costituito come un collegio di studiosi di tutte le discipline 
e di tutte le nazionalità, il cui compito era quello di dedicarsi, oltre che al
la Biblioteca, anche alla didattica e alla ricerca. Tali attività si svolgevano 
in ambienti opportunamente attrezzati, quali, ad esempio, il teatro anato
mico, il giardino dei semplici, l'osservatorio astronomico 81. Ben presto, Bi
blioteca e Museo, che sembrano aver costituito il primo istituto statale di 
studi superiori dell 'antichità, finanziato con grande dovizia e con continui
tà, assursero a grandissima fama. Per quanto ci è dato sapere, Eratostene 
conservò il carattere filologico e umanistico di queste istituzioni, ma altresì 
accentuò il carattere matematico e scientifico delle stesse. Una prova diretta 
in quest'ultimo senso è fornita sia dalla pluralità degli interessi di Erato
stene, sin dalla costruzione di apparecchi astronomici che Eratostene, co
me ricorda il Montucla 82 , fece appositamente preparare: 

« L'Astronomie eut des obligations de divers genres à Eratosthène. Ce fut lui 
qui engagea Ptolemée Evergete à faire construire et pIacer dans le portique 
d'Alexandrie, de grands instruments pour l'observation des astres . Ce sont les 
fameuses Armilles , je dis fameuses, parce que les principales observations de 
[' Astronomie Grecque furent faites par leur moyen» 83 . 

79 M . Vegetti , in Vegetti , Aless io , Fabietti , Papi , Filosofie e società, 3 Voli ., Zanichelli , Bo
,lagna, 1975; I , p. 259. 

8 0 Suida : v. nota 9 . 
8 1 Si veda, per quanto ri guarda il Museo o la Biblioteca A. Daumas, Profilo di storia della 

vita scientifica, pp. 47-51 , in Storia della scienza dalle origini ai giorni nostri, a cura di M . 
Daumas, 2 Voll ., tr . it. , Laterza, Bari , 1969. Oppure, per una più ampia documentazione, P. M. 
Fraser, Ptolemaic Alexandria, op . cito 

82 M. Montucla , Histoire des Mathématiques, 2 Voll. , ]ombert , Paris, 1758' ; I , p . 253 . Anche 
l 'edizione della stessa opera del 1792-1807 ribadisce il medesimo concetto . 

83 Ibidem, I , p. 253 . 
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Le opere di carattere geografico e astronomico. 

Forse è proprio agli anni di questo suo incarico che risale la realizza
zione dei rf,wYQuqJLxa (Geografia) di Eratostene. Qui basterà notare come 
enormi possibilità di informazioni geografiche gli siano derivate dalla sua 
posizione nella Biblioteca, dalle notizie ricavate dai resoconti delle campa
gne di Alessandro, e dalla conoscenza diretta (o, semplicemente, dalla let
tura o dall'ascolto delle imprese) di celebri naviga tori quali, ad esempio, 
Pitea e Timostene. Pitea da Marsiglia ispirerà Eratostene per quanto ri
guarda le notizie sulle coste dell'odierna Europa occidentale, fino oltre l'In
ghilterra; Timostene da Rodi, primo pilota della flotta di Tolomeo II, sarà 
tenuto in considerazione da Eratostene per la sua opera sui porti 84 . 

Il trattato di geografia generale, suddiviso in tre libri, era stato pre
ceduto da un'altro, che potremmo definire di carattere fisico e astronomico , 
ad esso preparatorio. Di quest'ultimo abbiamo notizie da Etone (il mate
matico e fisico alessandrino vissuto nel I secolo d.C.) e dal già ricordato 
Galeno. Esso era ad un tempo teorico (in quanto sulle sue conclusioni si 
basava tutto il reticolo della carta geografica di Eratostene) e pratico (in 
quanto questi presupposti teorici venivano ottenuti da tutta una serie ac
curata di misure fisiche e astronomiche). Erone ce ne fa conoscere il titolo: 
IhQl tfjç ÙVUf,lEtQTJOEWç tijç yfjç (Sulla misura della terra ; ma, secondo Ma
crobio, i Libri delle dimensioni) 85 ; Galeno, secondo l 'analisi del Nissen, il 
contenuto. In quest 'opera, articolata in due libri, Eratostene rendeva con
to, se si accetta l 'interpretazione del passo di Galeno adottata dal Nissen , 
delle misure relative alla circonferenza della terra e alle sue parti; venivano 
riportate la grandezza e la distanza del sole e della luna, oltre a numerose 
altre di carattere geografico, gnomonico e astronomico; venivano inoltre ri
ferite misure relative a eclissi totali e parziali 86 . Tutte queste misure richie-

84 Il titolo di quest'opera di Timostene cla Rodi ci è noto come: I1EQL ALfLl]VooV (Sui porti). 
8 5 Erone, Heronis olexondrini opero quae supersunt omnio, recensuit H. Schoene, Teubner , 

Leipzig, 1903, c. 35, p. 302. 
86 H. Nissen, Die Erdmessung des Eratosthenes, in « Rheinisches Museum fUr Philologie l>. 

1903 , LVIII , pp. 231-245 ; cito p. 232. Vedi Galenus, Inslitutio logica , op. cit., Cap. XII, pp. 26-27: 

«Év fLÈV yò.Q .0 I ~11'Eìv Et òQ{}ooç 'EQu:tOa{}Évllç ìibEL;E 'ò" fLÉyLawv Év .fI y(fI X'ux),o \, 
ÈXELV aLUbioov) rH!QLUIì(uc;) XE bLaXi),La, 11 Vl"tllaiç É"n <"tiìç) "tou xvx),o'U nllÀLxo"tllWC; 1ì w i) 

fLEyÉ{)O'UC; lì <"ti'jç) noao"tl1"toç lì onooç uv fW'11ç ÒVOfLU1;ELV, <DamQ yE xanELIìò." "too" Èv "tfl 
"tQomxolV Èxa."tEQOC; oaOlv Èm;L a.alli(oov) "çl1"tfl xa{}' Éxa.a"tllV "t E "(;(DV oLxl'laHOV 0l"t11),ixoç Èa"tLV ° "t' aQx"tLxòç òvofLa1;ofLEvoç xvxÀoç XUL ò av"tuQxnxòç "t0 ,6 Il É~ aQx"to'U "tò -uno),mnov <oa>
oov Èa"tL flOQLooV l1xum;ll "toov otxl]afOlV. fLÉyE{}Oç bÈ XUL 11), io'U <xaL) aE)'l]V11ç xaL "t(DV ~w."t' 
uù"toùç anoa"t'lfLu"to)V È1;1]"tl1"taL xaL bÉbeLx"taL wIç aa"tQoVOfLOLç, <DanEQ yE xui "tOOV ÉX),El1jJEooV. 
ow.v fL"lÌ ,St' o),oov yiYVWVLUL "tOOV aoofLu.oov, a1..1..' È~ 1ìfL1aEoç lì anò < "tO\; "tQi"to'U) fL ÉQO'Uç ·ìj 
"tLVOç UÀÀo'U fLOQio'U' xuì fL"lÌV xui .OOv xu{}' Éxa.m;ll" o LX110LV {WEQOO" "tò fLÉYE{}Oç È~l]'ll.ai "tE 
XUL EUQll"taL, xa{}UnEQ x,ui "tà o.À/,a .à nQOELQllfLÉva. ofLO).OYEÌ"tctL fLÈV yàQ -unò "toov xÀE'I.j!'UbQOOv 
"tE xal .<iiv vllQoaxonioov ìi'L LE xaì .OOv 11),LUXOOV olQoaxonioov E-UQi'ja'{}ctL .ò fLÉYE{}Oç Éxa.a'llc 
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devano per una loro realizzazione accurata la soluzione di tutta un'ampia 
gamma di problemi, non solo teorici, ma anche pratici e sperimentali. I ri
sultati che di esse rimangono - e purtroppo non è rimasto molto di più -
hanno una sorprendente approssimazione. Possiamo dire subito, però, che 
queste ricerche dovevano aver richiesto un notevole impegno e verosimil
mente ampi mezzi finanziari. 

Tali mezzi Eratostene li ebbe ovviamente dai Tolomei, dato che go
dette dei favori della Corte, come si rileva dalla seguente osservazione di 
Strabone: 

«Anche Callimaco ed Eratostene da Cirene furono onorati ambedue dai 
re d'Egitto , il primo, poeta e insieme studioso di grammatica, l'altro eccellente 
sopra tutti in queste materie e ... nelle matematiche» 8I 

La stessa ipo tesi viene confermata da un aneddoto, riportato da Ateneo, 
erudito weco nato a Naucrati in Egitto e vissuto nel II-III d.C., autore 
dei Dipnosofìsti (Solisti a banchetto), aneddoto da cui risulta la familiarità 
di Eratostene con 18 corte e in particolare con la regina Arsinoe III, di 
cui egli scrisse una biografia 88 . Un'ulteriore conferma di quanto detto si ha 
pure dai già citati distici di Dionisio di Cizico, che dicono: « ... Eratoste
J1e ... bene accetto anche in terra straniera .. . »89 Egli, comunque, ebbe tutti 
i mezzi che gli occorrevano per proseguire le sue ricerche e per far costrui-

'lftEQnç twv ,m()' oì,ov l<tòv) È'VLf/.utO'V , UrtÒ òÈ ,W'V 1'.ntà ,àç È1'.ÀEl1.jJBLç rtQOQQ1'jaEW'V l'lì,Lou 
1'.nL t èia'Qo'u 1'.(tl yiìc fLÉYE(}Oç 1'.nL rtoao'V àcpca"tl'}1'.naL twv 1'.n{}' 11fto.ç ,0rtw'V <1'.nL) ,à WL
(LÙtn, 1'.nL fLÈ'V oùv 1'.nL ,L'VEç Eta", rLL ,']V É1'.c1.awu "tw'V €tQllf'É'VW'V rtYjÀL[xo'll"tn 1;ll,ol'anL ,E 
r.nL (LrtOÒSLr.YlJOUanL ~LÉ{)OÙOL, rt),ELatOlv ÈY;U.)Ol j.l E'VCI.L "t(7)\' 1'.ntà ,ò ii axiifw 1'.n'YjywQL1'.W'V au),
i.oYLaftCùv· r.nL yc1.Q W L r.aL ,àç rLJ(Oepa'VaELç UrtÈQ É1'.c1.a,ou [nu ]'wv 1;Yjt1lILCi"tW'V w'V rtO LOÙ'V"tCtL 
r.rL{}6),ou rtc1.cmç EUC'EÌ'V ,'a,,'V {m' aUtÙlV hyoftÉ'VCLç 'S l xaL'l0EL1'.'VUftÉ'Vflç ». 

«NeI ricercare infatti se Eratostene dimostrò in modo corretto che la misura del meridiano 
terrestre è di 252000 stad i, si tende a stabilire la lunghezza , o la grandezza, ° la misura (o come 
la si vuoI chiamare) di tale circonferenza; nello stesso modo si procede anche quando si ricerca 
di quanti stadi è ciascuno dei due tropici e quanto misura lungo ciascuna delle due zo ne abitate il 
circolo chiamato artico e quello chiamato antartico, e di quante parti, per ciascuna zona abitata , 
è costituito il resto della terra a partire da settentrione. La grandezza del sole e della luna e la 
misura della loro distanza sono state studiate e ca lcohte sc ientificamente dagli astronomi: così 
pure le dimensioni delile eclissi , quando non si verificano totali ma per metà o per un terzo o 
per qualche altra frazione; e anche .la lunghezza dei giorni di ciascuna zona terrestre è stata ricer
cata e trovata, come gli altri dati ricordati prima. Si afferma infatti che dalle cless idre , dagli idroscopi 
e anche dagli oroscopi solari , si trova la misura di ciascun giorno per lutto l'anno, e dalle previs ioni 
in base alle ecl issi si trova la grandezza del sole, del1'astro e della terra [da intendersi forse: 
«dell'astro della terra », cioè «della luna»), la distanza dai nostri luoghi e osservazioni simili. 
Ci sono alcuni metodi che ricercano e dimostrano la misura di ciascuna delle cose dette, in base 
<tlla maggioranza dei calco li categorici del primo sistema. E certamente le spiegazioni relative a 
ciascuna di queste ricerche che si fanno è poss ibile trovar le generalmente tutte già dette e dimostrate 
da quegli studiosi ». 

8 7 Strabonis, Geographica, op. cic. alla nota 7, Liber XVII, C. III , c. 838, p. 71l. 
BB Athenaei, Deipnosophistaei, recensuit G. Kaibel , 3 Val!., Teubner, Leipzig , 1887-1890 , Val. 

II, Liber VII, § § 276a, 276b, 276c, pp. 110-112 e pp. 197·198. Per lino studio relativo alla bio
grafia di Arsinoe scritta da Eratostene si veda: J. P. Rossignol, Sur /'ouvre d'Eratosthène intitu/é 
, Arsinoé', in «Revue de Philalogie", I , 1845, pp. 307-311. 

89 Dionisio: v. nota 6. 
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re gli strumenti necessari per le sue misure, come armille, gnomoni e scafi. 
Le armille dell'osservatorio astronomico del Museo , che furono descritte e 
usate da Claudio Iolomeo circa 350 anni dopo, derivavano con tutta pro
babilità da quelle fatte costruire da Eratostene. Questa, almeno, è l'opi
nione del Montucla: «Ce fut Eratosthène, selon les apparences, qui ima
gina les armilles gu' on vit longtemps placées dans le portique d'Alexan
drie, et qui servirent à Hi pparque et à Ptolémée » 90. 

La mlsurazzone del meridiano terrestre. 

Mezzi finanziari ancora più cospicui - forse insieme con una conside
revole disponibilità di uomini, di misura tori, di strumenti e di notizie da 
parte degli uffici statali tolemaici - Eratostene dovette attenerli per rea
lizzare la sua misurazione del meridiano terrestre. È fuor di dubbio che egli 
misurò l'arco di meridiano compreso fra il parallelo di Siene e quello che passa 
da Alessandria, ma si ha ragione di ritenere che estese tale misura anche 
a sud di Siene, fino al parallelo che passa per Meroe. L'analisi di tale impresa, 
per l'importanza del risultato ottenuto da Eratostene, richiede però un'am
pio e documentato discorso che non si può certo ridurre in poche parole. 
Per ora qui ci limitiamo a rilevare che, in certi casi, i Tolomei non ba
davano a spese; basti pensare alle somme devolute nell 'acquisto dei volu
mi delle loro biblioteche e a quelle impiegate nella costruzione del porto 
e del Faro della città di Alessandria. Nei riguardi della misurazione non solo 
a nord , ma anche a sud di Siene, l'interesse dei Tolomei doveva essere vi
vissimo. Ricordiamo infatti che Tolomeo I Soter elesse « .. . Tolemaide co
me sua capitale meridionale , per bilanciare Tebe» 91, e, a questo propo
sito, facciamo osservare che Tolemaide e Meroe si trovavano sullo stesso 
parallelo. Inoltre, la passione che i Tolomei avevano per la caccia li attirò 
spesso nelle regioni del Nilo superiore, particolarmente ricche di cacciagio
ne, e a Siene essi costruirono un tempio dedicato a Iside. Infine , non è 
~mprobabile che i Tolomei volessero avere una misura precisa della vastità 
del loro regno, desiderio guanto mai comprensibile anche sul piano psico
logico, e un riferimento preciso (in termini moderni, la lunghezza del gra
do di meridiano implicita nella determinazione della circonferenza della ter
ra) per la valutazione delle distanze geografiche ad uso fÌscale e militare . 

Le osservazioni che seguono fanno pensare che la parte più impor
tante dell' attività teorica e pratica di Eratostene si sia svolta prima del 221, 
anno in cui probabilmente morì Tolomeo III. Con l'ascesa al trono di To
lomeo Filopatore e della regina Arsinoe III, ha inizio infatti un vero e pro
prio bagno di sangue nella famiglia reale, che viene decimata da nume
rose esecuzioni capitali . Inoltre, dopo la vittoria di Tolomeo IV, a Raphia, 

so M. Montucla, Histoire des Matbélllatiques, op. cit., I , p. 305. 
9 1 M. Rostovzev, Storia economic" e sociale del mondo ellenistico, op. cit., I , p . 273 . 
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contro la Siria (217 a.c.), si hanno numerose insurrezioni delle truppe egi
ZIane che avevano affiancato quelle greco-mocedoni nella guerra contro i si
nam. Non abbiamo notizie precise circa l'attività svolta da Eratostene du
rante il regno del suo «allievo» Tolomeo IV. Tuttavia, la situazione po
litica continuò a essere travagliata, tanto che il re Filopatore e la regina 
Arsinoe vennero uccisi nel sonno nell'anno 203 a.c. e salì al trono Tolo
meo V Epifane. Eratostene pare non abbia subito ripercussioni, nonostan
te fosse molto vicino alla famiglia reale così dilaniata e divisa. In questi 
eventi, forse egli dimostrò notevole abilità diplomatica, oppure la sua fa
ma era tale da renderlo praticamente inattaccabile (ricordiamo che Suida 92 

dice che i contemporanei lo chiamavano «secondo Platone»). Comunque, 
egli poté continuare a lavorare e studiare anche sotto Tolomeo V, e pro
babilmente fu Eratostene che tra il 201 e il 200 eseguì delle osservazioni 
relative a un'altra eclisse di luna 93 . Da Macrobio 94 perviene un'analoga no
tizia relativa a un'altra eclisse di luna , la cui epoca , però, non è assoluta
mente determinabile. 

La morte di Eratostene e la continuazione della sua opera. 

Eratostene doveva essere abituato a una vita quanto mai attiva e Im
pegnata, se, colpito da una grave malattia agli occhi, che non è illegittimo 
pensare collegata alle sue intense letture o alle sue osservazioni astronomi
che e che lo privò quasi completamente della vista, secondo Suida si lasciò 
morire d 'inedia 95 , e questo sembrerebbe richiamare i suoi contatti giova
nili con l'ambiente degli stoici. 

Un'altra fonte, cioè Dionisio di Cizico 96 , sostiene che Eratostene morÌ 
serenamente in tard3 età, la qual cosa in definitiva non è in contrasto con 
la tradizione precedente. In complesso, qualunque versione si voglia accet
tare, la fine di Eratostene ci pare degna della sua grande personalità filo
sofica e scientifica. Quando morì, come abbiamo visto, quasi certamente 
aveva superato l'ottantina 97 e sul trono d'Egitto regnava Tolomeo V Epi
fane. Il magistero di Eratostene (il quale, però, non diede vita a una veL·. 
e prc,pria scuola) dovette essere certamente fecondo, se Suida 98 ricorda co
me suoi allievi il già citato Aristofane da Bisanzio - di cui fu allievo Ari
~tarco di Samotracia - e, inoltre, Mnasea, Menandro e Aristide. 

\le Suida: v. nota 9. 
93 Tbe Geograpbicai Fragmcl1tJ o{ Hi pparcbuJ, edited by D. R. Dicks, The Athlone Press , 

London, 1960, p. 7. 
"~ 'I Macrobius, Commcntariorum iII 50ml1ium 5cipionis e Conviviomm primi dici satt/ma/iorum, 

recognovit F. Eyssenhardt , Teubner , Leipzig, 1893; cit. Commentariorum, XX, p. 565. 
\l ', Suida: v. nota 9. 
9[; Dionisio: v. nota 6. 
\l ' V. nota 17. 
'Ib Suida: v. nOIa 9. 



68 G. DRAGONI 

Aristofane di Bisanzio appartiene alla grande fioritura di letterati del
l'età ellenistica. Inf&tti, come sostiene il Funaioli, fu «certamente il più 
geniale dei filologi alessandrini, in più di un campo iniziatore o innova
tore ... »99. Sulla stessa linea culturale si mantenne anche il suo allievo, Ari
starco di Samotracia, che, sempre secondo il Funaioli, fu « l'uomo più rap
presentativo della scuola alessandrina .. . più che creatore... [fu] perfeziona
tore d'idee e di metodi altrui, sino però ad acquistarsi fama di YQuflflunx6ç 
per eccellenza ... »1 00 , Mnasea, invece, si dedicò agli studi geografici e fu 
autore di un'opera intitolata I1EQL3rÀo'Uç (Peripli); quest'opera era divisa in 
tre parti dedicate, rispettivamente, all'Europa, all'Asia e all'Africa 101. 

Per gli ultimi due allievi di Eratostene le notizie, invece, sono molto 
più scarse . Su Menandro, se si tratta di Menandro di Efeso, come pare, si 
sa che fu uno storico; per Aristide possiamo solo ripetere quanto ha scrit
to il Fraser: «Aristis (annot be identified» 102. Gli allievi di Eratostene, 
comunque, dovettero essere ben più numerosi di quanto la tradizione tra
smessaci dal testo di Suida possa documentare . Infatti, Eratostene fu a capo 
della Biblioteca di Alessandria per circa quarant'anni, nel periodo di mag
giore splendore, e quindi di maggiore attività, di questa istituzione. Tale 
considerazione ci fa ritenere che l 'elenco degli allievi fornitoci da Suida in
cluda solo quanto egli poté raccogliere più di dieci secoli dopo , se non , 
addirittura, il frutto di una sua scelta forse arbitraria e personale . 

bl'atostene come elemento di transizione tra la scienza classica e quella ales
sandrina. 

Eratostene, nella sua lunga vita, scrisse su numerosissimi argomenti. 
Si interessò di geografia, di matematica , di geometria , di grammatica, di fi
lologia, di storia, di filosofia , per indicare , brevemente , per ora, solo al
cuni esempi delle sue molteplici attività. Fu un polimata nel senso più alto 
della parola, come voleva la tradizione, ma lo fu, a differenza di tanti al
tri, ad un livello specialistico tale da farne un protagonista nel campo delle 

9\) Il Funaioli prosegue in questa maniera: «Capi tale è l 'opera sua di critico del testo, dove 
antesignano era stato il suo maestro Zenodoto, né per Omero soltanto , sì anche per Esiodo e forse 
per Pindaro e Anacreonte. (G. Funaioli, ad vocem, in Enciclopedia Italiana, 1929, Vol. IV, p. 340 ). 
Per ulteriori informazioni si veda: Cohn, Aristophanes aus Byzanz, in Pau ly-Wissowa, op. cit. , 
VoI. Il , 1, 1895, colI. 994-1005. Si veda anche W. Christ, W. Schmid, O. Stahlin, Geschichte der 
Griechischen Litera/ur, op. cit. 

100 Il Funaioli sostiene che: « . Il suo nome è legato specialmente alla critica di Omero ... ». 
G. Funaioli, ad vocem, in Enciclopedia Italiana, IV, 1929 , p. 324. Per maggiori informazioni si ve
da: Aris/archos atls Samo/hrake, in Pauly-Wissowa, op. cit. , 1895 , coli. 862-873; W. Schmid , O . 
Stahlin, Geschich/e der Griechischen Li/eratur, op. cit.; W . Christ, W. Schmid, O. Stahlin, Geschichte 
der Griechischen Li/era/ur, op. cito 

101 Per altre informaz ioni si veda Laqueur , Mnaseas, in Pauly-Wissowa , op . cit. , VoI. XV , 2 , 
1932, coli. 2250-2252 . 

102 P. M. Fraser, Eratosthenes 01 Cyrene, op. cit. , p . 32 . 
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Investigazioni, a cui volta a volta si dedicava. Eratostene, quindi, compen
dia , nella sua personalità scientifica, sia le caratteristiche tipiche del mondo 
classico, con la sua universalità del sapere, sia le caratteristiche del mondo 
ellenistico, con il suo approfondire, da specialista, i singoli campi culturali. 
La figura di Eratostene, come, in un certo senso, quella di Archimede, ha 
quindi un posto di estrema importanza nella storia del pensiero scientifico 
- oltre che per le sue conquiste originali - anche perché essa viene a se
I"nare il momento del passaggio tra i due modi diversi di fare scienza ora 
descritti. Inoltre , per quanto abbiamo visto, Eratostene costituisce uno dei 
rari casi , nella storia del pensiero scientifico, in cui si è realizzata la diffi
cile sintesi - che o~trettutto si verificò non solo sul piano teorico, ma an
che su quello degli interessi pratici e concreti - tra l 'originalità delle sin
gole ricerche scientifiche e , ancor più che nel caso di Archimede, la cultura 
nel senso più generale e pm vasto. 

Nei secoli successivi alla morte di Eratostene la specializzazione scien
tifica, che tenderà a farsi sempre più ristretta e sempre più verticistica, sa
prà ancora dare grandissimi risultati nell'astronomia, nella matematica e 
nella medicina; contemporaneamente, però , la ricerca degenererà , isolando
si e inaridendosi , oltre che per ragioni politiche ed economiche, anche a 
causa del rifiuto, che si andrà sempre più accentuando, di una vasta pre
parazione culturale di base. Questo isolamento, poi, fu causato probabil
mente ~nche dalla sos tanzinle indifferenza degli scienzia ti e politici alessan
drin: per il problema della diffusione della cultura tra le masse; e ciò , no
nostante la presenza attiva di istituzioni statali e culturali ad altissimo li
vello organizzativo, scientifico e pratico. Ecco come Vegetti sintetizza que
sto stato di cose: «La scienza, che fioriva nella quiete del Museo, e all'om
bra del palazzo del potente re d'Egitto, si staccava dai problemi sociali, si 
isolava dalla vita della città , abbandonava ogni impegno politico e ogni re
sponsabilità complessiva» 103. La separazione tra cultura d'èlite e cultura 
di massa diverrà drammatica e impedirà, per la mancanza di un adeguato 
nnnovamento dei quadri scientifici, il proseguimento della stessa cultura 
scientifica. Se in Eratostene la specializzazione non ha avuto quelle conse
guenze negative che si sono avu te in epoche successive, questo fu dovuto 
i'roprio alla sua vasta e profonda preparazione culturale, inserita, tramite 
gli istituti alessandrini e la corte tolemaica , nella realtà politica e sociale 
del suo tempo. 

Attualità di un problema: cultura e specializzazione. 

Le considerazioni che precedono ci ricordano , fra l 'altro, che l'epoca 
ellenistica, raggiunto l 'apice della specializzazione e delle realizzazioni scien-

I Oa M. Vegetti , in Vegetti , Alessio, Fabiett i, Papi , Filosofie e società, op. cit. , l , pp. 221·222. 
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tifiche, conobbe il progressivo inaridimento della cultura . E anche oggi pe
ricoli di questo tipo sono già stati denunciati numerose volte. La situa-
710ne odierna, però, è troppo diversa, economicamente e socialmente, da 
quella ellenistica per consentire confronti e deduzioni rigorose. Tuttavia , 
l'accentuarsi iperbolico delle specializzazioni, e, per contro, l'impoverimen
to della cultura e degli interessi culturali, segnalano, anche oggi, una situa
zione di profondo malessere , che potrebbe preludere , anziché alla diffusio
ne di massa dei contenuti culturali, ad un loro vero e proprio inaridirsi. 
Per evitare una simile situazione, sembra indispensabile una cultura impe
gnata, cioè sensibile ai fermenti sociali e agli interessi individuali; però, a 
differenza del fallito tentativo alessandrino, una cultura per tutti, e com
pleta, che provochi, cioè, un vero e proprio arricchimento e non una scle
rotizzazione in formule vuote dei fatti culturali, di qualunque tipo siano 
taE formule o tali luoghi comuni . Solo una cultura di questo tipo potrebbe 
salvare i contenuti più originali del pensiero umano senza pregiudicare la 
loro Jiffusione. Non c'è dubbio che Eratostene costituisce un caso presso
ché isolato, che denunci:1 per di più la ristrettezza dei suoi limiti. Emble
maticamente, però, Eratostene rappresenta per noi , oltre che per l'epoca 
In cui visse, un «uomo nuovo ». In Eratostene si raggiunse, infatti, l'equi
librio più completo della formazione culturale. Le sue capacità gli consen
tirono di toccare le più a l te vette scien tinche senza scadere né nella pura 
erudizione, né nell'autistico specialismo. È in questo senso che Eratostene 
- ma qui il suo nome viene preso soprattutto in modo provocatorio e co
me un pretesto per indicare una ben determinata formazione culturale e 
~cientifica - è un « uomo nuovo », verso cui l'umanità , beninteso con uno 
spirito sociale e politico completamente diverso da quello d'allora e da quel
io d'adesso, dovrà tornare o dovrà tendere per salvarsi dalla genericità 
culturale , ma anche dalla frammentazione specialistica , e, in entrambi i ca
si, dalla conseguente annichilazione della cultura. 

SUMMARY 

The Author has studied tbe life of ErJtostbenes trying to bring out the most 
revealing features of bis personality. Thus he has exam ined both originaI sources and 
criticai essay, intending also to portray his long life agains! the background of social 
and political events . After having dealt with the question of hi s birth date, the Author 
speaks of Eratosthenes' ear1y education both in Cyrene and Alexandria with Lysanias 
and Callimachus, and its completion in Athens where he probably met Zeno of Citium , 
Arcesilaus , Ariston and Bion. His fìrst works and return to Alexandria are then men
tioned. Concerning his interest in mathematics , a reference is made, amongst others, to 
the solution he gave of the famous problem of doubling the cube , and to his correspon
dence with Archimedes, who was almost certainly ten years his senior. The period during 
which he superintended the Bibliotheca is then dealt with , and a rapid review is 
given of his geographical and astronomical works. As a conclusion, his death is re
called and the conti nuance of hi s work in some of his numerous pupils. 
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Firenze 

RIASSUNTO. -- La fama di Niccolò Leonico Tomeo (1456-1531), filosofo e profes
sore all'Università di Padova, è legata principalmente al suo insegnamento di Aristotele, 
condotto mediante letture del testo greco originale , alle sue traduzioni delle opere « em
piriche» di Aristotele (i Pal'va Naturalia, il primo libro del De partibus animalium, 
le Quaestiones Meehanicae) e alle parafrasi del De animalium molione e del De ani
malium ineessu. I suoi interessi ed orientamenti metafisici neoplatonici sono rin
tracciabili nella versione del brano del Timeo, De aninwrum generatione, eum 
explieatione et digressione Prodi Lytii, e in generale, nell e note e nei commenti 
alle sue traduzioni . 

Il merito del Tomeo sta nell'aver contribuito, insieme a molti altri umanisti, a 
recuperare nella sua verità e situazione storica Aristotele, senza più ricorrere alla 
mediazione del commento arabo , della scolastica e di S. Tommaso. 

Di notevole interesse fibsofico sono i Dialogi, in cui il Tomeo tenta di mostrare 
la sostanziale concordia tra Platone e Aristotele , tema centrale anche nei commenti 
alle sue traduzioni , a proposito dei maggiori problemi fi losofici e in cui rivela una vena 
originale , specialmente nella trattazione delle teorie sull'anima. 

Su Niccolò Leonico Torneo, filosofo e professore all'Università di Pa
dova, vissl' to tra Venezia e Padova tra il 1456 e il 1531, non abbiamo, 
fÌne a questo momento, uno studio organico ed esauriente, se si eccettua
no le brevi note, a carattere prevalentemente biografico, di Augusto Serena 
e del Pav?nello i. Attraverso uno spoglio di documenti (principalmente de
gli Archivi e delle Biblioteche di Padova, Venezia e Roma), è possibile ri
costruire i punti salienti della sua vita, gli studi, gli interessi, e le rela
zioni con illustri personaggi del suo tempo, quali Filippo Buonaccorsi detto 
Callimaco Esperiente, Pietro Bembo, Lazzaro Buonamico, Ludovico Noga
rola, Alessandro de' Pazzi, Erasmo, Jacopo Sadoleto, Christophe de Lon
gueil, Guillaume Budé, e, in particolare, i suoi rapporti con l'ambiente in
glese della Pre-Riforma. Interessante, a questo proposito la raccolta di let
tere contenuta nel manoscritto Vaticano Rossiano 997, che abbracciano l'arco 
di tempo compreso tra il 1521 e il 1531 e che testimoniano appunto l'ami-

.'. Questo lavoro è stato presentato e discusso nel "Seminario di Storia della Scienza" tenuto 
presso la Domus GaHlaeana di Pisa nei giorni 8-9 Marzo 1975. 

1 A. Serena, Appunti letterari, Roma 1903 ; G. Pavanello , Un maestro dei Quattrocento - Giovan
ni Aurelio Augurello, Venezia 1905 , pp . 115-119 



D. DE BELLIS 

Clzia che legava il Nostro con Reginald Pole, William Latimer, Thomas 
Linacre, Thomas Lupset, Cuthbert Tunstall, Richard Pace. Tra questi , ha 
particolare rilievo ìa personalità di Reginald Pole, trasferitosi a Padova nel 
1521 per approfondire i suoi studi, proprio sotto la guida di Leonico Torneo. 

Per la sua «abituale cortesia, per l'acutezza della mente, per l'eccel
lenza e l'eleganza della sua educazione» - sono parole del Torneo - Pole 
guadagna subito l'affetto del maestro, con il quale procede negli studi e 
nella lettura di Aristotele: 

«sexdecim iis elapsis mensibus octo Topicorum libros Aristotelis perlegimus, 
et guatuor etiam de celo, atgue primum de generatione libellum absolvimus, 
secundumgue cogitamus ... »"' 

Nell'ultima lettera scritta a Pole 1'8 febbraio 1531 Tomeo ci fornisce un 
utile e chiaro quadro della situazione dell 'Università di Padova: «la città 
pullula di diverse facoltà; gli studi fioriscono e le lettere umane soprat
rutto sono giunte ad un livello altissimo: le insegna con grande profitto 
Lazzaro Buonamico, uomo erudito in greco e in latino ». Ma mentre fio
riscono queste discipline 

« misella philosophia satis friget sola, immo tota iacet , cum quia excellentium 
professorum mira sane hic est paucitas, tum guia barbar.e , ut nosti , legitur , et in 
frivolis ineptisque guestiunculis hic totos conservant dies »" . 

L 'accusa ai filosofi del suo [empo ritorna violema anche in uno dei Dia
logi del Torneo, il Peripateticus} si ve de nominum invel1tione, in cui, non re
prime il suo sdegno e la sua amarezza, e li accusa di essere « qurestuarios ... 
qui philosophos [se l nominant» \ che attratti solo da vili guadagni inse
gnano pubblicamente « miseras literulas ». Da questi filosofanti, che ha ver
gogna persino di nominare, è impossibile apprendere qualcosa di veramente 
erudito, ché anzi chi si accosta loro fornito di una buona preparazione fi
losofica, dimenticherà ogni cosa confuso dai loro discorsi e quasi preso dal 
loro contagio. La loro opera che altro non è se non un insieme di inezie, 
hltili e sofistiche questioni, disgusta il Tomeo, ed egli decide di non no
minarli più in quanto sono «indegni di essere oggetto di discussione per 
un uomo onesto ». 

Ben altro era invece l'impegno del Tomeo, il quale è lodato dal Gio
VlO e da molti altri come colui che 

«primus latinorum philosophorum Patavii Aristotelem graece interpretatus est. 
Philosophiam enim, ex purissimis fontibus , non ex lutulentis rivulis salubriter 
hauriendam esse perdocebat , explosa pentitus sophistarum disciplina , guae tum 

2 Ms. Vaticano ROJsiano 997, c. 34 v. 
3 Ms. cit., c. 55 r . 
. \ Leonico Torneo, Dia/ogi, V~net ii s , in <led ibus Gregorii de Grcgoriis , 1524 , c. LXXX r. 
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inter imperitos et barbaros principatum in scholis obtinebat, quum doctores exco
gitatis barbara subtilitate dialecticorum figmentis, physicas quaestiones non ad 
veritatis lucem, sed ad inanem disputandi garrulitatem revocarent; et iuventus in 
gymnasio Arabum et barbarorum commentationes secuta, a recto munitoque iti
nere in confragosas ignorantiae crepidines duceretur» -'. 

Torneo era stato chiamato allo studio di Padova a leggere e spiegare il 
testo greco di Aristotele nell'aprile del 1497, richiesto « summa cum instan
tia» dagli scolari e in realtà dagli ambienti culturali che facevano capo a 
E. Barbaro, desiderosi di avere un lettore in lingua greca e un commenta
tore dei testi aristotelici e dei testi medici antichi 6 . Torneo stesso afferma 
di aver mantenuto la cattedra di Padova per ben dieci anni, probabilmen
te, per gli anni 1504-1506 insieme a quella di lettore di greco alla Can
celleria di San Marco a Venezia 7. I documenti archivistici relativi a que
sta epoca sono per larga parte incompleti ma che Torneo abbia insegnato 
a Padova è attestato anche da molti suoi contemporanei. Tra questi un 
posto di primo piano occupa Erasmo, il quale a proposito dello studio di 
Padova, così esclama: 

«Habet enim el> schola, praeter alios exacte doctos , Nicolaum Leonicum et Pe
trum Bembum , duo praecipua huius seculi lumina» R. 

In un'altra lettera, indirizzata a ]acopo Sadoleto, Erasmo esprime chia
ramente il suo giudizio su Torneo, qualincandolo come «vir integer et in 
platonica philosophia feliciter exercitatus » 9, giudizio ribadito anche nel Dia
fogus Ciceronianus: 

« Leonicus in adytis philosophiae, praesertim platonicae , semper religiose versatus , 
ad Platonis ac Ciceronis dialogas dfìngendos sese composuit, et praestat eloquen
tiae tantum quantum fas est bodie a tali philosopho requirere; Ciceronianus 
appellari nec ipse cupiat , ni fallor, adhuc enim superest, vir non minus integris 
moribus, quam eruditione recondita »10. 

Né sembrerà strano questo riferimento a Torneo come platonico, se SI 

considera che pur essendo Arisotele al centro del suo insegnamento pub
blico, Platone rimane il protagonista principale delle dotte discussioni « do-

" P. Giovio, Elogia doctoru", viroru"" Antuerpiae apud I. Bellerum, 1557, p. 200. 
6 Venezia , Archivio di Stato, Senatus Secreta, Reg . 12, c. 201. 
7 Venezia, Archivio di Stato, Senato Terra, Reg. 15 , anni 1504-1507, c. 51 r: Provvedimenti del 

Senato Veneto per la successione alla Cancelleria, dopo la morte di Benedetto Brognolo (29 settembre 
l504); c. 51 v: Leonico Tomeo ,'ssume l'incarico di insegnare alla Cancel leria (27 dicembre 1504). 

Venezia , Archivio di Stato, Notatorio del Collegio , Reg. 15, Anni 1499-1507, c. 139 r: Elezione 
di Leonico Tomeo alla Cancelleria (27 dicembre 1504); c. 173 r: Dimisoioni di Leonico Tomeo dal
·l' incarico (25 settembre 1506). 

8 Erasmus Roterodamus , Opus epistolaru"" ed P. S. AlIen , Oxonii 1906-1958, T. VIII, p. 245. 
9 Erasmus op. cit., T. IX, p. 166. 
IO Erasmo , Dialogo Ciceroniano, ed. A. Gambara , Brescia 1965 , p. 222. 
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mestiche », di cui questi Dialogi sembrano riportare l'eco. Torneo stesso con
fessa: «Nihil enim me prohibet hodie academicum ex peripatetico fieri» 11, 

e d'altra parte in tutti questi Dialogi appare evidente l'intento di mostrare 
la concordia dei due maggiori filosofi ed il loro sostanziale accordo a pro
posito dei maggiori problemi filosofici . A ragione quindi il Torneo è detto 
dal Bembo illustre sia nella dottrina accademica sia in quella peripatetica: 

«nam et Aristotelicos libros graeco ~ermone Patavii primum omnium docuit , 
scholamgue illam a latinis interpretibus inculcatam pervolvit , et Platonis maiesta
tem nostris hominibus iam prope abditam restituit... » 12 

Notevole infine anche il giudizio di Francesco Patrizi , il quale ricorda 
Torneo nelle sue Discussiones Peripateticae, citandolo come traduttore dei 
Parva Naturalia e ponendolo tra quanti 

« Aristotelem g1'8ece graecosgue Aristotelis mterpretes in scholas inducerunt , inde 
coeptum aliud mi xtionis in philosophando genus: uti Av~rrois et Latinis graecos 
interpretes admiscerent , scholarum Philosophi ir. textuum expositione graecos 
praecipue seguerentur ... Ita sempiternis guaestionibus modo imposito , verborum 
aristotelicorum sinceriore inventa expositione novum genus ortum ... » 13. 

Prima di passare all'esame del complesso delle traduzioni aristoteliche 
alle guali è legata gran parte della fama del Torneo, ricorderò brevemente 
le sue opere di maggiore interesse, soffermandomi in particolare su quelle 
di argomento scientifico. 

Abbiamo già avuto modo di ricordare i suoi Dialogi, di notevole in
teresse filosofico, scritti, come sostiene Erasmo « ad imitazione dei dialoghi 
di Platone e di Cicerone ». L'opera, uscita a Venezia nel 1524 affronta di
versi argomenti quali l'immortalità, l'essenza e il destino dell'anima, l'ori
gine dei nomi, il problema dei relativi, della divinazione, ecc. e mostra uno 
sviluppo di temi platonico-pitagorici e neoplatonici, in parte ispirati a Fici
no. Leonicc dimostra però nei suoi Dialogi sull'anima una vena originale 
che corrisponde al fervore religioso anticonformista serpeggiante nei primi 
decenni de] Cinquecento , sia negli ambienti colti di Padova e di Venezia 
sia , poco più tardi , fra i primi « eretici» 14. 

Di argomento medico è il dialogo Bonominus, sive de alica . Ancora 
una volta Torneo non manca di lanciare i suoi strali contro i filosofi e i me
dici del tempo, condannando non solo la loro «inscitiam », ma anche la 

n Leonico Torneo, Dialogi, ecl . cit., c. XII r. 
12 Cfr. l'i scri zione sepolcrale in lode cii Leonico T0111eo :lella chiesa di S. Francesco in Paclova. 

La riporta iiI Papaclopoli, f-li stol'itl Gymnasii Patavini, Venezia 1726, T. I , p 302. 
13 Francesco Patrizi, Disctlssiones Peripateticae, Basilea 1581, T. I, p. 163. 
14 Non esaminerò qui tutto il contenuto dei Dialo,gi, riservando ad altra sede l'ana,l isi degli 

aspetti più specificamente fi losofici dell'opera di Torneo. 
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maniera stessa di esporre i precetti per cui «omnia sursum versus confuso 
scriptionis stylo, barbarisque rerum vocabulis fcedarent et perventerent ». 

Un motivo di consolazione è però, a suo parere, il fatto che «ciò che i 
medici non possono, lo possono i grammatici, i quali, rivendicando a sé 
il patrimonio trascurato da quelli, da soli ora interpretano e insegnano Ga
ieno, Paolo, Celso, Plinio» 15 . 

Entrato nell'argomento del dialogo che ha come oggetto l'alica, un ce
reale un té'mpo molto noto e usato come rimedio a molti mali, Torneo ri
propone numerosi passi di Plinio e sottolinea che, per la confusione dei 
vocaboli, vi è molta oscurità in proposito attestata anche nel De alimentis 
di Galeno. Insieme a Galeno Tomeo ricorda Paolo d'Egina e Dioscoride, e 
tra i moderni, Teodoro Gaza, per la sua versione del De Stirpibus di Teo
frasto, e Simon Cordo di Genova , autore tra l'altro, insieme ad Abraham, 
un ebreo di Tortosa, della versione dall'arabo in latino dell'opera di Sera
pione, una compilazione di Dioscoride e di Galeno sulle medicine semplici . 
11 dialogo si fonda tutto sull'identificazione dell'alica, considerata da alcuni 
una specie di frumento, da altri una certa bevanda, e riferendosi agli autori 
antichi Torneo si soHerma a discutere della zea, della tifa, del condro, del
la spelta, del farro, cercando di porre ordine e di rendere chiaro ciò che 
negli autori appare confuso o almeno difficile da intendere . Il tema, che 
rientra nel! 'interesse dell'epoca verso un tipo di ricerca medico-botanica, sa
rà ricordato in alcune lettere di Girolamo Fracastoro, il quale farà speci
fì.co riferimento, a questo dialogo 16 . Tomeo si rende conto della difficoltà 
di identificare le piante in base alle descrizioni degli antichi autori, dovuta 
al fatto che spesso si parla di piante simili che sembrano diverse, e vice
versa, oppure si usano terminologie diverse. Comunque ciò che egli tenta 
qui è un po' quello che si erano prefissi il Leoniceno nel De Plinii in me
dzcina erroribus ed anche Ermolao Barbaro nelle Castigationes Pliniame: vi 
è almeno la stessa serietà ed impegno, la stessa meticolosità nel vagliare 
le interpretazioni degli antichi ed anche, in definitiva, lo stesso approfondi
mento di Plinio, Dioscoride, e Galeno. 

L'interesse dal Tomeo per Galeno risulta evidente anche da una sua 
lettera scritta a Pole d:1 Padova il 31 maggio 1524 e contenuta nella col
lezione di lettere già citata: Leonico ci informa di aver letto tutto Galeno 
c di aver diligentemente annotato tutto ciò che poteva riguardare la filoso
fia ed aggiunge: 

«nune vero Platonis Aristotelisve quedam regusto , que sane mihi exaetiora 
mirabilioraque nune videntur quam antea , quo si quid in me inditii unquam fuit , 
id fortasse in praesentia longa aetate exaetius atque emunetum magis non im
merito videri potest» l7. 

E, Leonico Torneo , BOl1om inus sive de " fica, ed. cit. , c. LXXXI r. 
16 Cfr. Hieronymi Fracastorii , Adami Fumani et Nicolai Archii Comitis Carmil1um Editio 

II , Patavii 1739, exudebat Josephus Cominus, T. l , p. 55 , p. 63. 
17 Ms. cit. , c. 30 v - 31 r. 
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Di Galeno il Torneo ha curato la traduzione del Documentum de puero 
epileptico, un lavoro breve che pure sta ad attestare il suo profondo in te
rese per l'autore e, in generale, per i maggiori medici greci e che lo pone 
!Ta coloro che traducono, annotano e corredano con aggiunte ed osserva
zioni nuove le opere di Galeno, Ippocrate , Paolo d'Egina, promuovendo me
todicamente l'esame diretto dei testi antichi 18 . 

Di Torneo si può anche dire che non è stato estraneo alla storia del
l'astronomia, avendo pubblicato una traduzione più volte ristampata dello 
scritto di Tolomeo <l>ciOELc: àJtÀ,avwv àotÉQwv: l'opera apparsa per la prima 
volta a Venezia nel 1516 sarà ricordata da Lilio Gregorio Giraldi nel suo 
De annis et mensibus, aeterisque temporum partibus... dissertatio facilis et 
expedita. Una cum Calendario romano et gréeCO 19. 

Di interesse scientifico sono anche gli Opuscola del Torneo, usciti a Ve
nezia nel 1525: essi contengono, tra l'altro, alcune QUéestiones Naturales, 
che si possono inserire nella tradizione peripatetica dei libri di « problemi », 

che nel secolo XVI raggiunge l'apice della sua popolarità. Prima delle 
QUéestiones di Torneo era venuto alla luce il trentesimo libro dell'opera De 
expetendis et fugiendis rebus di Giorgio Valla, intitolato De physicis qUée
stionibus, i Problemata di Marcantonio Zimara e il Novum opus qUéestio
l1um di Ambrogio Leone da Nola . 

Brian-Lawn 20 pone i quesiti di Torneo su un piano superiore a quello 
del Valla e dello Zimara e li considera più originali, anche se non enciclo
pedici come quelli di Leone da Nola. Degli ottantanove quesiti discussi da 
Torneo, cinquantadue si riferiscono al regno animale, ventisei all'antropo
pologia (compresa la fisiologia e l'anatomia), tre dei quali sono di tipo com
parativo e cioè in essi le caratteristiche umane vengono raffrontate a quelle 
degli animali; cinque quesiti si occupano di botanica; due di mineralogia, 
uno dei quali è relativo all'indistruttibilità del diamante da parte del fuoco, 
l'altro alle cause per cui si riteneva che i metalli si sciogliessero più facil
mente nella stagione fredda; infine quattro quesiti si riferiscono a degli 
« experìmenta », come il galleggiare dell'olio sull'acqua (un antico proble
ma salernitano), la putrefazione della pioggia e del grasso e i diversi ef
fetti del calore. Brian-Lawn, rintracciando le fonti del Torneo, osserva che 

18 La traduzione di Torneo appare tra l'altro anche ne11'edizione pangma del 1546, che rac
cog lie trenta trattati di Galeno: C. Galeni Pergameni OpusCtlI{/ aliqllot, Parisiis , apud S. Colinaem, 
l546. Frequente il ricorso a Galeno anche nei commenti di Torneo ai Par /Ja Naturalia di Aristotele: 
cfr. Aristotelis Stagiritae Parva quae vocant Naturalia, omnia in latinul11 conversa et explicata a Ni
calao Leonico Thomaeo, Venetiis, Vitalis 1523, c. CCLIV r e passim. 

19 Lilii Gregorii Gyraldi , Opera quae extant Omnia, Basileae 1580 , T. II, p. 308. 
20 Brian-Lawn, I Questiti Salemitani, traduzione di A. Spagnuolo, 1969, p. 160. 
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in parte egli ricorre ancora a Plinio, ma che fra i suoi quesiti solo cinque 
risalgono a quelli ,>alernitani, mentre «la maggior parte si rifà ad Aristo
tele ad Avicenna e agli enciclopedisti successivi» 21. 

Una delle opere più famose del Torneo è infine il De varia historia, 
tre libri « iucundissimi lectu et ad utriusque lingu~ ac historiarum multipli
cem cognitionem apprime conducibiles »22. L'opera, diversissima nel suo ge
nere dalle altre del Torneo, scopre in lui l'uomo che «congiunse insieme 
i seri studi della filosofia co' piacevoli dell'erudizione e dell'eleganza» co
me pure «le molte cognizioni da lui acquistate leggendo e lo studio da lui 
fatto sulla lingua latina» 13 . Lo stesso Torneo, nella prefazione, vanta l'uti
lità dell'opera la quale « tum eruditis non omnino displicuisse vilis tum ple
risque etiam inferioris not~ nonnihil rerum variarum cognitione prodesse 
posse »; e prosegue dicendo che: 

«Qui enim vel graece omnino nesciunt aut peculiaribus quibusdam in studiis 
fuerint occupati, multa sane parvo negocio hic reperire poterunt, quae alioquin 
magno labore iugique variorum authorum lectione si bi disquirenda et invenienda 
forent » 24. 

La fama di Torneo è per la maggior parte legata al suo insegnamento 
di Aristotele condotto direttamente sul testo greco, ed alle sue traduzioni, 
in cui dimostra un vivo interesse per le opere empiriche di Aristotele men
tre i suoi orientamenti metafisici neoplatonici sono rintracciabili soprattutto 
nella versione del commento di Proclo sul Timeo. Per quanto riguarda il 
suo insegnamento, va sottolineata la novità e l'importanza del ritorno al te
sto di Aristoele, che, permettendo di superare gli equivoci delle traduzioni 
aristoteliche dominanti lo studio patavino, pone fine alla tendenza inter
pretativa medievale dipendente dagli Arabi e prepara l'inizio del pensiero 
e della scienza moderna. Da più parti sono stati individuati i motivi e le 
cause della crisi in cui versava l'aristotelismo: l'oscurità dei testi antichi, a 
sua volta dovuta alle alterne vicende subite dagli antichi testi nei passaggi 
da un popolo all'altro e da una lingua all'altra; gli errori e l'ignoranza dei 
traduttori; la parzialità delle traduzioni; le alterazioni del testo inflitte da-

2 1 Ibidem. 
22 Conrad Gesner , Bibliotheca Universalis, Tiguri 1583 , p. 627. 
23 G. Tiraboschi, Storia defla Letteratura Italiana, Modena 1791 , T. VII, P. II , p. 424. 
24 Nicolai Leonici Thomaei, De varia Historia libri tres, Lugduni apud Gryphium, 1532, pp. 3-4. 

L'opera aveva avuto due edizioni nel 1531 , una a Basilea, l'altra " Venezia. Nel 1544 uscirà la tradu
zione in volgare di Giovan Battista Castrodardo: Li tre libri di Niccolò Leonico de varie historie, 
nuovamente tradotti in buona lingua volgare, in Venetia, per Michele Tramezzino, 1544. Ultima edi
zione Lugduni , apucl Gryphium, 1555 . 
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gli esegeti per finalità religiose o antireligiose, o per imposIzIone delle pro
prie vedute soggettive. In quegli anni il movimento filologico, stabiliti i 
principi della critica sui testi letterari, dopo gli illustri esempi del Petrarca 
e del Valla, passava a utilizzarli anche nel campo filosofico e scientifico (per 
esempio con il Poliziano e con l'enciclopedia di Giorgio Valla) . 

Era necessario «risuscitare il vero Aristotele », ed effettivamente lo 
sforzo del Torneo e di molti altri umanisti produsse come risultato il pro
filarsi «accanto all'Aristotele medievale col commento arabo, ... accanto a 
quello della scolastica latina e di S. Tommaso », di un nuovo Aristotele 
« studiato per quanto possibile, nella sua verità e situazione storica, e cri
ticamente valutato» 25 . Della gravità della situazione si rende conto anche 
il Tomeo il quale, rivolgendosi all'amico Giano Lascaris, osserva amara
mente che 

« cum Aristotelem philosophum omnes fere hac tempesta te docti praecipue admi
r:::ntur et laudant, unumgue prae aliis omnibus extollant et in caelum ferant, pauci 
tamen admodul1l reperiantur, immo fere nulli gui illius exacte segui doctrinam 
eiusque inhaerere vestigiis sedulo nunc studeant » 2 6 

Riproponendo le parole del Calcondila, di cui era stato discepolo, rintrac
cia tre cause di questo fenomeno: prima, la poca attenzione alla gramma
tica ed alla retorica che non prepara chi giunge, troppo in fretta , « ad al
tiara studia» - a gustarli bene e a giudicarli rettamente; seconda l'igno
ranza del greco, per cui 

« plurima etenim , guae graece significanter et perspicue dici explicarigue possent , 
a latinis malis praesertim et barb:::ris vel inepte commutata vel omnino praeter
missa fuisse, guae certe guantum decoris et gratiae ab Aristotelicis commentariis 
abrasissent , tantum profecto diffìcultatis et obscuritatis , guae duo sane abhorren: 
et fu giunt omnes illis inusissent» 27; 

l'ultima ragione - in cui Leonico riecheggia un noto motivo platonico - , 
il disprezzo delle discipline matematiche «qme quasi expediti quidam et 
compendiarii ad aristotelica adeunda mysteria sunt gradus» 28. Ma la cau
sa delle cause, secondo il Tomeo, va rintracciata nella cupidigia, nel desi
derio di guadagno che ha spinto gli uomini verso le discipline più lucrose , 
la giurisprudenza e la medicina, mentre « pau ci .. . admodum (ut inquit PIa
to) Musarum pulsant fores »29. Non bisogna meravigliarsi quindi se tutti i 

"', E. Garin, Le tradmciolli umanistiche di Aritsotele ilei secolo XV , «Atti e Memorie dell'Acca
demia Fiorentina di Scienze Morali La Colombaria », voI. XVI. N.S.2 , 1947-50 , Firenze 1951 , p. 91. 

26 Cfr. prefazione di Leonico Tomeo all'ari stotelico De Animalium incessu, in Parva Naturalia, 
ed . cit., c. CLV r. 

2 7 Ibidem. 
28 Ibidem. 
20 Jbide'". c. CLV v. 
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contemporanei portano alle stelle Aristotele e solo pochi ne seguono gli au
tentici vestigi. Il desiderio di ricchezze infatti induce tutti a servirsi di com
pendi quanto più brevi possibili e solo perché non è dato di accedere a 
quei vantaggi, se non mediante questi. 

Da questa massa di gente arida e sorda ai richiami della sapienza, si 
distaccano le figure di uomini illustri greci e latini, e tra i primi Leonico 
ricorda Teodoro Gaza, l'Argiropulo e Demetrio Calcondila, «ex nostris» 
Marsilio F!cino, Pico della Mirandola ed Ermolao Barbaro, seguiti a loro 
volta da altri greci e latini, che del loro esempio e della loro opera hanno 
fatto il proprio vessillo. Tra questi ultimi a buon conto possiamo annove
rare <111che il Torneo stesso, la cui nomina all'Università patavina, costitui
sce «il trionfo e la vittoria del partito e dei ' commilitones ' del Barbaro 
nello studio» 3G. Ed al Barbaro in primo luogo si rivolge Torneo quando 
considera e loda 

«qui philosophiam, ab humanioribus studiis priore incuria distractam et selu· 
gata m, bono cum omint illis coniunxerunt, antiquamgue illi cum rerum maiestate 
leporis verborumque gratiam restituerunt» Z l. 

Egli non nasconde gli sforzi da lui compiuti durante tutta la sua attività 
scolastica: 

«Certe multum diuque laboravil1lus: omnesgue quotguot habere potuimus cum 
academicorum tum peripateticorul1l graecos comlllentarios diligenter et sedulo 
lectitavimus. Praeterea ne nobis tantummodo et quod aiunt, ne intus canerelllUS , 
sed opera et exemplo alios etiam iuvaremus , cecelll integros annos Patavii phi· 
losophiam graece et latine professi SUIllUS» n 

Passa quindi in rassegna le proprie opere e ricorda alcune sue traduzioni, 
alle quali merita dedicare qualche parola. 

Nel 1523 esce a Venezia presso i Vitali la versione di Leonico dei 
Parva Naturalia di Aristotele, con una presentazione del professore bolo
gnese, ma spagnolo di origine, ]uan Montesdoch, che definisce il libro 

« opus aureum et frugiferum miro quodam et salutari temperamento, ut negue 
verbum verbo redderet et ipsi authori nullalll vim afferret , non privatae iactantiae 
studens sed publice legentium utilitati prospiciens» 33. 

30 A. Ferriguto, Almorò Barbaro, l'alta cultuna del settentrione d'Italia nel '400 : i sacri CanDI/eS 
di Roma e le " Janctissime leze" di Venezia, Venezia 1919, p. 212. 

3] Leonico Tomeo, prefazione al De memoria et reminisccntitl. in P({}'va Naturalia. ed. cit. , c. 
LXXII r. 

:le Ibidem . 
:13 La lettera indirizzata agli studenti patavini porta la d",,, de ll ' ! ottobre 1522. 
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Egli stesso si vanta di aver indotto Leonico a pubblicare queste sue tra
duzioni «ad communem omnium utilitatem» ed invita gli studenti pata
vini a leggerle «diligenter et accurate », perché realmente «his multis an
nis nihil eiusdern generis omnibus numeris perfectius in lucem exiisse ». Se 
il professore di Bologna Montesdoch spinse il Torneo a pubblicare l'ope
ra, un esponente della Preriforma come Richard Pace curò che gli fosse ac
cordato il privilegio per un decennio: 

« cum d. Nicolaus Leonicus Thomeus edere velit comentarium quendam in 
Parvis Naturalibus, que ipse omnia e greco in latinllm convertit , moreque anti
quorum explicavit et concedamus ne qllisque alius illum imprimere possit» 34. 

Nella prefazione a Richard Pace è degno di interesse l'accenno che il 
Torneo fa al metodo da lui seguito nel commentare queste opere di Ari
stotele . Egli dichiara apertamente di aver voluto imitare gli antichi inter
preti di Aristotele più che i moderni: 

« optimo ll1ehercule instituto quodcull1que caput, eius quem exponunt authoris , 
sive cuiusvis particulam capitis primum antedictis annectunt et veluti congluti
nant sententiis, ut unus et continens in omnibus apte rerum appareat ordo: ita 
universull1 illius strictim colligunt sensum. Postea particulatim explicant et ad 
sequentia rem omnem decenter accoll1odant ». 

Questo metodo d'insegnamento non differisce da quello seguito da Er
molao Barbaro il quale dapprima riassumeva il contenuto di tutto un ca
pitolo, mostrando il «sensum capitis» e poi si diffondeva nell'analisi dei 
particolari, nella spiegazione dei vocaboli , ecc. 3S. Riferendosi poi allo stile 
dei suoi commenti, Leonico ammette senza difficoltà che 

«nihil in se quaesitum, nihil elaboratull1 sane habere videatur, et qui pIane 
oll1nia usitatisque rerum vocabulis pro virili explicare contendat ». 

E altrettanto prontamente confessa: 

« Non enim verba in iis, sed res ipsas consectandas et inveniendas esse duximus , 
quas certe si alia rationis via monstrare possemus, libenter mehercule iis ver
borum ambagibus circumductionibusque careremus: sed aliter id fieri non potest ». 

Indulgendo infine a una presentazione polemica del suo lavoro, Torneo fa 
notare che queste opere di Aristotele si leggono generalmente «mendose 
satis depravateque »: eccetto il De sensu et sensili esposto da S. Tommaso, 
sulla base del commento di Alessandro d'Afrodisia, gli altri «exactius il-

34 Venezia, Archivio di Stato, Senato Terra , Reg. XXIII, Anni 1523·24 , c. 36. 
35 A. Ferriguto, op cii, pp. 181·182. 
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lustriusque quoddam explicationis lumen proculdubio desiderare videntur ». 
Due anni prima dell'edizione del Torneo, era uscita a Venezia e pro

prio presso i Vitali la versione dei Parva Naturalia di Pietro Alcionio, un 
umanista partecipe degli interessi culturali del circolo di Aldo Manuzio; nel 
1522 Giovanni Genesio Sepulveda traduce di nuovo e pubblica a Bologna 
i Parva Naturalia 3b e a Venezia, nel marzo 1523, esce presso gli eredi di 
Ottaviano Scoto la traduzione di Agostino Nifo, il quale dedica la verslO
ne e il commento del De iuventute et senectute a Leonico Torneo: 

«Novi enim tuae doctrinae excellentiam dum Patavii philosophiam una profite
bamur. Offero igitur ipsum tibi et guidem hilari vultu. Nam si ipsum a te 
laudatur audiero, non tam meis laboribus guam tuo praeconio feliciores dies 
Illihi accessuros existimabo» 37. 

Infìne nel giugno del 1523 presso i Vitali esce l'elegante traduzione del 
Torneo, che avrebbe impedito la diffusione nelle scuole della versione del
l'Alcionio. È comunque da sottolineare la coincidenza di interessi sui Parva 
Naturalia, reintrodotti da poco nel curriculum universitario e perciò stu
diati e tradotti contemporaneamente da più autori 38. 

Torneo stesso ci informa in una lettera del favore incontrato dalla sua 
versione, che non solo a Padova, ma anche a Bologna, circolava ampia
mente t1elle scuole: «Patavii ii commentarii publice nunc leguntur, et ut 
audio Bononie etiam istuc ipsum fìeri cceptLlm est» 39 . Un 'ulteriore attesta
zione in questo senso è offerta da Pietro Pomponazzi, il quale commen
tando nell'anno accademico 1524-1525 il De sensu et sensato, nella lezione 
diciottesima del 9 gennaio, ci informa che aveva presenti tre versioni: quel
le contemporanee di Niccolò Leonico Torneo e di Giovanni Sepulveda e 
quella medievale in uso che chiama «litera nostra ». Nell 'impossibilità di 
fare un confronto con il testo greco, egli ritiene che per il testo in que
stione tutte e tre possano sostenersi: «quaelibet potest stare» 40. 

La fortuna duratura di questa traduzione del Tomeo è attestata an
che dal fatto che, quando Galileo studiava medicina a Pisa, i Parva Natu-

:l6 E' opera del Sepulveda un trattatello dal titolo Errata Petri Alcyonii in interpretatione Aristo
telis di cui dà notizia in una lettera Christophe de Longueil, EfJistolarulll libri III, ep. 27 , citata in 
foanniI Genesii Sepulvedae Cordubel1sis Opera, Madrid 1780, T. I, p. CIX. Sappiamo anche che 
l'Alcionio si sentÌ cosÌ mortificato da questa critica che volle comprare tutti gli esemplari in circo
lazione per brucianli, e questo spiegherebbe come tale libro sia molto raro. 

37 Parva Naturalia Augustini Niphi Mediees Philosophi Suessani, Venetiis mandato et expensis 
heredum quodam nobilis viri domini Octaviani Scoti .. . Anno a nativitate 1523 Die 2 Martii, c. 48 r. 

38 La prima versione umanistica dei Parva Naturalia si deve a F. Vatable ed esce a Parigi nell'ago
sto del 1518 presso Henry Estienne. Cfr. la lettera prefatoria di F. Vatable a G. Briçonnet in E. F. 
Rice ed. , The prelatory Epistles 01 ]acques Lefèvre d'Etaples and retated texts, New York-London 
1972, pp. 406-410. 

:]9 Ms. cit., c. 26 v. 
40 Arezzo, Biblioteca della Fraternita dei Laici, Ms. 390 (ora 389), c. 296, cit. da B. Nardi. 

Studi su Pietro PomponCizzi, Firenze, 1965, p. 201. 
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ralia vemvano letti nella versione e col commento del Torneo, come dimo
strano le postille di Ottavio Pellegrini , medico condotto in Volterra nel 
1594, ad un gruppo di testi tra cui figura usatissimo il volume dei Parva 
Naturalia di Leonico Torneo 41. Sappiamo inoltre che lo stesso Galileo pos
sedeva nella sua libreria gli opuscoli del Torneo nell'edizione del 1525. In
fine il numero stesso delle ristampe di tutte le versioni dei Parva Naturalia , 
o di alcune di esse che si succedono numerosissime nel corso del Cinque
ct>nto , dimostrano che la traduzione di Leonico Torneo, umanisticamente per
fetta e concettualmente appropriata, si impose subito e restò classica 42 . 

Interessante , nella prefazione all 'opera, il brano riguardante l'utilità del
la scienza naturale. Sotto la sua guida - sostiene Torneo - la medicina può 
tener lontana la minaccia delle malattie , come pure , una volta che sono 
insorte, vincerle con cure salutari e restituire pienamente la salute con la 
scelta opportuna sia di cibi e bevande sia di un clima favorevole. Ancora 
mediante la scienza naturale si procede verso le discipline matematiche e 
attraverso esse si gilll1ge infine alla filosofia . È, dalla scienza naturale che 
l'agricoltura e la navigazione derivano la necessaria conoscenza del mare e 
delle terre, dei venti e delle tempeste . Per cui conclude : « omnes mecha
nicre artes hac duce et comi te cum opera commode perficere sua , tum fines 
pertingere proprios apte et rite videntur ». Infine anche la parte della fì
iosofia che concerne l'utilità civile e quella che riguarda i buoni costumi 
possono da essa imparare l'amore dell 'ordine e della temperanza , scegliere 
Jt: occasioni favorevoli ed i tempi opportuni ad agire , e, una volta cono
sciuta la natura ed i costumi dei singoli , distingut:re gli onesti e i tempe
ra ti ed onorarli con premi e lodi , ma espellere gli ingiusti e i disonesti o 
punirli con leggi e pene 43. 

Nella lunga prefazione all'opera Tomeo si sofferma inoltre in partico
lare sul De sel1su et semili, che nell 'ordine dei Parva Naturalia occupa il 
primo posto. Premette di seguire nell'esposizione il seguente ordine: «in
tentio authoris , utilitas operis, lectionis ordo , inscriptionis causa , si legiti
mum authoris id est opus , ad qu am philosophire partem ordine m habeat ». 

4 1 E . Garin , Scienza e vita civile nel Rinascimell to l taliallo , Bar i 1972 , p . 138 . 
. , " Una conferma in ta l senso è offerta , ad esempio , dall'edizione dell'Opera O mnia di Aristo· 

tele del 1552: nella lettera prefatoria viene ;nd icato il cr iteri o de ll a sce lta delle traduzioni e il Torneo 
figura nella rosa degli autori preferiti: «. va ria quidem exemplari ~ Ari stotelis interpretum undique 
conquisivit , ex quibus omnibus Theodorum Gazam eleg it , N ico12l1 m Thomaeum , Georgium Vallam , 
Alexandrum Chamaillardum , Leonard llm Aretin ll m. Bernard inllJ1l Donatu J1l , Geo rgium Trapezunzium , 
Franciscum Philelphum, Alexandrum Pacc ium , Bessarionem Cardinalem N icenum , Guglielmum Bu· 
daeuJ1l , Simonem Portiu m sum mum philosophum, Dominicum Monthesaurum et Iulium M artianum 
Rotam medicos celebres , Ioannemque Bernard inum Fe licianum , viros prof~c to omnes egregios ... » . 

Cfr . Aristotelis Stagiritae Omnia quae extant Opera Averrois Cordubensis iII ea opera omnes qui 
ad nos pervenere commentarii , aliique ipsills iII {o!!.ica. philosophia et medicina libri , Venetiis , apud 
Junctas, 1552, t. I , c. 5 r. 

Per ,le ed izioni cinq uecentesche dell a traduzione dei Patva N aturalia di Leonico Tomeo cfr. F. E. 
Cranz, A hibliography 01 A ristotle Editions 1501-1600, Baden·Badcn 1971. 

·13 Cfr. prefazione ai Parva Natllr ll lia, ed. cit o 
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Spiega quindi che l'intenzione di Aristotele era di dare una completa ed 
esauriente disciplina delle cose che riguardano i sensi, accennate più che 
spiegate nei libri sull'anima. Individua quindi l'utilità dell'opera nel fatto 
che rappresenta il necessario tramite per passare dai libri sull'anima ai com
menti sugli animali e fornisce i primi rudimenti dell'arte medica. Volendo 
poi chiarire la definizione ed i principi dei sensi, riporta il pensiero di Leu
cippo, Democrito, Epicuro, Empedocle, Eraclide Pontico, e in generale de
gli accademici, dei peripatetici e degli stoici; si sofferma in particolare su 
Aristotele, Plotino, Giamblico, Proclo e Prisciano Lido (per il suo com
mento all'opera di Teofrasto De Sensu, fantasia et intellectu, che Torneo 
fOlse conosce nella versione latina di Ficino, uscita a Venezia nel 1497). 
Conclude infine, conforme al suo ideale di concordia fra platonici ed ari
stotelici , che «il pensiero riguardo ai sensi e alle sensazioni che Prisciano 
attribuisce a Teofrasto ed ai peripatetici non è diverso da quello che Proclo 
a tlribuisce a Platone ed agli accademici». 

L 'analisi del commento del Torneo al De sensu et sensi/i, mostra il 
frequente ricorso ai commenti di Alessandro D 'Afrodisia e di S. Tommaso; 
anche quest 'ultimo utilizzò largamente e spesso citò esplicitamente il com
mento di Alessandro, sia pure usando la versione latina generalmente attri
buita a Guglielmo di Moerbeke +l . L'utilizzazione di Alessandro da parte 
del Tomeo corrisponde a volte ad alcuni sviluppi, dovuti al commentatore 
greco, che vengono introdotti accanto al testo di Aristotele, altre volte a 
più esatte interpretazioni del testo aristotelico riprese da Alessandro, infine 
:li frequenti richiami ad altri trattati di Aristotele, che anche Tomeo spesso 
ripropone sulla base di Alessandro, già seguito in ciò da San Tommaso. Co
sì ad esempio , volendo spiegare la definizione aristotelica del senso come 
passività ( << ltEQl l-I-Èv aLo{}YjoEfIlç xal 'rov alm'hivEO{}aL, tl ÈO'tL xal OLà tL o'Ul-I-Ba(

VEL tOì.ç çqlO Lç ruvto rò mt{}o<;, E'lQ'l1TaL ltQorE(>ov Ev wì.ç ltEQL '\jJ'Uxlìç»), Tomeo 

'11 Il testo greco del commento di Alessandro è presente in un codice greco bessarioneo della 
Biblioteca Marciana di Venez ia (Cod. G. Z 230 (= 579)) contenente insieme al commento di Fiùopono 
alla Fisica e al D e gel/erat ione et corruptiol/e, e a quello di Temi stio al De (I I/ima, il commento di 
Alessandro su i libri delle Meteore e sul De senSI' el sensato . Cfr. Manoscritti e stampe venete del
l'Aristotelismo e A verruislllu (,-ec. X -X\' I ). Ca talogo d i mostr" presso la Biblioteca Nazionale Mar
ciana in occas ione del XII Congresso [ntemaziona le di Filoso!la , Venez ia , Biblioteca Nazionale Marcia
na ed., 1958, p. 26. 

Il testo greco de l .iungo commento di Alessandro d'Afrùdisia sul De sensu et sensato di Aristotele 
sarà pubblicato da Aldo nel 1527. Wendland ne ha curato l 'ed izione nei Commentaria in Aristotelem 
graeca, Berlin 1901 , T. III , P. 1. Sulla base del testo ald ino è compiuta la versione latina del com
mento di Alessandro , a cura di Lucillo Fi lalteo (Venezia 154-l ì 

La traduzione latina medieva,le del commento di Aless'lI1dro, generalmente attribuita a Guglielmo 
di Moerbeke è stata pubblicata da C. Thurot, in «Notices et ext /'aits des manuscrits de la Bibliotbèque 
Nationale et autres Bibliolèques », Paris 1875 , T. XXV, P. Il , sulla base di un manoscritto del XIV 
secolo della BiblIoteca Nazionale di Parigi. Cfr. /I.. Mansion , Le COl11l11entaire de Saint Thomas SU/' 

le De sensu et sensato d'Aristotle. Utilizatioll d'Alexandre d'Aphrodise, ;n Mélanges Mandonnet , t. I , 
(= Biobliothèque Thomiste, XIII ), Paris 1930, pp. 83-102. 
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ricorre, senza citarlo, al commento di Tommaso, a sua volta dipendente 
da quello alessandris ta 45: 

Alessandro d'Afrodisia 

Passionem au!em sensum 
dixit , guia sentire per 
passionem. 

5. Tommaso 

Vocat autem sentire pas
sionem, guia actio sensus 
in patiendo fit, ut proba
tum est in secundo de 
nnima. 

Tomeo 

Passionem autem boc in 
textu sensum esse dixit 
guoniam ipsa sensus ac
tio patiendo guodammo
do fieri censetur ut in 
secundo de anima com
mentario dare est osten
sum. 

Più spesso Torneo cita esplicitamente la sua fonte, come nel passo in 
cui interviene per spiegare la teoria della corrispondenza dei sensi con gli 
elementi: 

«Hoc autem dicere videtur philosophus , u! Alexander hic inguit, propter opi
nionis modum, gui bac de re in Timaeo tangitur, guae Pytbagoreorum sententia 
esse probibetur et a pytbagorico nimirum Timaeo recensetur» 4 6. 

E Alessandro: 

«Dicitur autem hoc de ea gue in Tb)'meo opinione, gue refertur guidem ad 
pictagoricos, dicta esse» H. 

Altre volte il ricorso ad Alessandro offre al Torneo lo spunto per chia
rire e sviluppare il concetto di una sostanziale concordia tra le dottrine pla
toniche e aristoteliche che, come abbiamo già notato, è un motivo centrale 
e ricorrente nel suo pensiero nlosonco. Così a proposito del passo 437 b 10-14 
del De sensu et sensato, sulla teoria della visione, il richiamo alla lezione 
alessandrina, se da una parte è motivato da una più esatta interpretazione 
del passo aristotelico fornita da Alessandro, dall'altra offre al Torneo la 
possibilità di dimostrare, che, anche rispetto a questa teoria, Aristotele non 
si discosta sostanzialmente dalla dottrina platonica 48. Sempre da Alessandro 
è ripresa l'interpretazione della teoria aristotelica secondo cui non è l'oc-

15 Per Aristotele cfr. ltEQ( aLo{hloHoç xa( aLo{h]1;wv, 436 b 8-10, ed. ]. Bekker, Berolini 1831 , voI. 1. 
p. 436, per il commento di Alessandro cfr. C. Thurot op. cit., 21 , 8; per Tommaso cfr. Sancii Tholt/ac 
in Arislolelis de sensu et sensato, P . F. Angeli M. Pirotta edd. , Torino 1928, cap . 19, p. 9; per 
Tomeo cfr. Commento al De sensu et sensili, ed. cit. , c. IV r. 

16 Cfr. c. VI V. 

47 Alessandro d'Afrodisia, ed. cit., 33 ,5 e sego 
48 Cfr . Tomeo, Comm. al De sensu et sensili , C. IX r - X v, Alessandro, cap . 43 , T0I11111"SO, cap . 

43 , p. 18. 
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chio a vedere ma il soggetto a cui l'occhio appartiene: sulla scorta del com
mento alessandrino, Tomeo sottolinea che: 

«Animadvertendum praeterea est ex iis guae hoc in loeo Aphrodiseus scripta 
religuit guod visio guaedam est receptio speciei visilis guae in ipso fundatur sta
biliturque vidente non autem in oculo ut visum est voluisse Democritum. Qua
mobrem non inconcinne speculum animatum a IMagno Alberto ipse appellatur 
oculus: nam sicut in speculo videntis percipitur reflexio, ita in oculo se habere 
rem vero non est absimile» '19. 

Più oltre volendo definire la natura dei corpi diafani e della luce, To
meC' ricorre al De sensu, fantasia et intellectu di Teofrasto e al commento 
dell'opera curato da Prisciano Lido, utilizzando la traduzione latina di Fi
cino so. Ma, talvolta, si discosta dall'interpretazione di Alessandro, come 
~lu8.ndo, seguendo Tommaso, confuta l'affermazione di Alessandro secondo 
la quale sarebbero forme sostanziali le qualità proprie e particolari degli ele
menti : esse sono al contrario - a suo parere - accidenti in quanto 

« substantialis forma sensLl percipi non potest, ipso attestante philosopho in tertio 
de anima libello , ubi scribit guod ipsum guod guid est, idest forma et species, 
intellectus est obiectum: sed elementorum qualitates sensu percipiuntur, non sunt 
igitur substantiales formae »". 

Passando ora agli altri trattati dei Parva Naturalia non sarà fuori luo
go ricordare le opere e gli autori che più frequentemente ricorrono nel com
mento del Tomeo. Molto interessante, nel corso del commento al De divi
natione per somnum, la digressione sulle cause dei sogni premonitori, in 
cui ampio spazio è dato alle teorie di Democrito , Plutarco, Alessandro 
d'Afrodisia, Porfirio, Giamblico, Sinesio, Psello nonché all'Oneirocritica di 
Artemidoro, che insieme all'opera di Sinesio sui sogni era apparsa in gre
co a Venezia, presso Aldo nel 1518 52 . 

Abbastanza spesso Tomeo cita gli scoli i di Michele Efesio ai Parva 
Naturalia, avendo presente evidentemente il testo greco, dal momento che 

-19 Cfr. Torneo, Comm. al De sensu et sel1sili, c. XVIII v. 
" O Cfr. c. XXIV v - XXV r del commento di Tomeo con la traduzione di Ficino, Opera, Basilea 

1576 , T. Il , pp. 1809-1810. 
L'utilizzazione delle traduzioni Jlciniane è esplicitamente dichiarata da Torneo laddove (c. CCXXV r) 

dovendo citare un brano del Timeo afferma: « sunt autem Marsilio Ficino interprete hoc maxime se 
habentia modo ... ». Cfr. Prisciano, ME'tU(PQaoLç 't(ÒV GEOqJQUOW1J :1tEQL atm'tT]OEWç, in Suppl. ai Com
laria in Aristotelem gl'aeca, I , Il, Berlin, 1886, ed. J. Bywater; cfr. Th., De Sensu et sensilibus, in 
H. Diels, Doxogl'aphi graeci, Berolini et Lipsiae, 1929, pp. 499-527 (trad. it. a cura di L. Torraca, 
Padova, 1961 , pp 283-313); cfr. G. M. Stratton, Th. al1d the greek physiological psychology belore 
Aristotle de sensu et sensilibus, London-New York, 1917. 

:, l Cfr. Tomeo, c. XXXVII r. Cfr. Tommaso, cap. 136, p. 52. 
52 Cfr. il commento di Tomeo al De divinatione per '-OI11I1 t!I1t. c. CXXVI v - CXXVII v e fra i 

slIoi Dialogi, il Trophonius, sive de divinatione. 
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l'edizione, nella traduzione latina di Conrad Gesner, uscirà a Basilea solo 
nel 1541. Da notare a questo proposito il fatto che l'edizione del '41 con
tiene insieme alla traduzione del Gesner anche quella del Tomeo del De 
partibus animalium di Aristotele. Il fatto risulta più interessante se si con
sidera che sarà proprio il Gesner nel 1559 a spingere l'editore Perna di 
Basilea a pubblicare insieme alla versione di Domenico Montesauro degli 
Scholia di Michele Efesio al De partibus animalium la traduzione ed il com
mento del Tomeo per il primo libro dell'opera 53. Notevole anche questo in
teresse per i Parva Naturalia da parte del Gesner , che rientra nel suo pro
fondo studio e osservazione della natura e che permette forse anche di spie
gare l'attenzione da lui rivolta all'opera del Tomeo , citato ampiamente an
che nella sua Bibliotheca Universalis 54. 

Riguardo poi all 'utilizzazione da parte di Tomeo degli scolii di Mi
chele Efesio, bisogna riconoscere che di regola egli cita esplicitamente la 
sua fonte 55, anche se a volte ne riprende le argomentazioni tralasciando di 
indicarne l'origine. Così nel De iuventute et senectute dovendo spiegare la 
riproduzione seminale, gli innesti ed i trapianti delle piante , ricorre ad un 
esempio, ed anche a una figura, già presenti nel commento di Michele Efesio : 

Mich ele Efesia 

« Excmpli gratia fingamus linea m a b 
c arboris esse caulem seu stipitem , 
ramum b d nodum b e" . Est igitur 
nodus initium rami, pariteque medium. 
Quoniam occupat inter caulem, sive 
truncum et ramum, medium interval
lum » .'6. 

'[ameo 

« Si t itaque arboris stipes a b c cuius 
truncus quidem sit b d e, ramus au
[em trunci ipsius pars d e. H oc in 
casu truncus (ut videtur ) cum ipsius 
rami est principium tum etiam me
dium: medius namque rami et stipitis 
ipse es t truncus» 07 . 

Nei commenti ai trattati sugli animali , Tomeo fa spesso uso delle ver
sioni di Teodoro Gaza: spiega, anzi, all'inizio del commento al De ani
malium incessu di non aver ritenuto opportuno tradurre i libri sulle parti 
degli animali in quanto «a Theodoro Gaza accuratissime versos et latine 
donatos »58. In realtà egli curerà la traduzione del primo libro dell 'opera , 
che, per altro, sarà pubblicata solo dieci anni dopo la sua morte , a cura 
di un suo nipote. 

53 Micheaelis Ephesi i, Scholia, idest brevis sed erudita atque utilis interpretatio iII IV libros Ari· 
stotelis de partibus animalium, Dominica MOllthesauro V erol1cl1si il1terprete . Basileae per Petrum Pernam, 
1559, pp. 4-5. 

54 Ed. Zurigo ]583 , p. 627 . 
,,5 Cfr. c. XCIII v, c. CLXXXVII r ecc. 
,,6 Michael is Ephes ii , Scholia il1 AristoteliI libros aliquol nelll pe de i l/ ve'lllIle, sel1eclute, vita el 

morte, de longjtudine ac brevi/ate vitae, de divinatiolle per somnUl11 , e gl'acca ntlne primum conversa. 
Conrado Gemero interprete. Accessil quoque Nicolai Leolllci Thomaei cOl1 versio alql/c explanatio primi 
libri Aristotelis de parliblls animaliul1l , apuci B. Westhemcrium , Basil~ae 154 1. p. 22 . 

' 7 Cfr. c. CCLX v. 
08 Cfr. c. CLVI r. 



N. L. T om eo interprete di A,'istotele naturalista 

Esce postuma a Venezia nel 1540 presso G. De Farris la traduzione 
ed il commento di Torneo del primo libro del De partibus animalium di 
Aristotele, per opera del nipote Magnus Leonicus, il quale nella dedica a 
Reginald Pole, che porta come data il 15 ottobre 1540, confessa di aver 
rintracciato l'opera solo allora , a quasi dieci anni dalla morte di Leonico, 
« in magna librorum supellectile (te enim non prreterit quam amplissimam 
Leonicus et quam lectissimam reliquerit)>> 59. Nell 'edizione di Basilea del 
1559 l 'editore avverte il lettore che: 

« Nos vero, Com-adi Gesneri viri doctissiml SUàSU, Nicolaum Tholllaeum Leoni
CUlll in prilllum De animalium partibus librum cOlllmentaria adiecimus , quibus 
maxime adiuti studio si facil e illam Aristotelis methodum consequi poss int » 60. 

Lo stesso editore, mettendo 111 evidenza l 'utilità dell'opera, sottolinea co
me essa SIa necessana 

«guum ad recte llledicinam faciendam animalium eorunde;llgue partium singu
larium cognitio necessa rio reguiratur.. Adde vero methodum illam praestantis
simam qllam in Posterioribus Analilijcis tradit philosophus , cuius si illustria exem'pla 
quis cupiat , ea aut in hoc De animaliulll natura e t llloribus, opere , aut nusq ualll 
invenit » 61. 

Nel proemio alla sua versione Leonico Torneo spiega il criterio adot
tato da Aristotele nella divisione delle sue opere sugli animali e sostiene, 
seguendo il pensiero dei «Pitagorici », che, come dall'unità deriva la dua
lit2 per poi arrivaff~ ad ulteriori suddivisioni « ad infinitum », cosÌ Aristo
tele volendo dare un ordine ai suoi scritti sugli animali li distingue prima 
cii tutto in due parti: la prima tratta della storia degli animali , la seconda 
delle loro proprietà ed affezioni. Nella prima parte adotta un metodo pu
ramente descrittivo, da « storico» e non aggiunge niente di suo; nella se
.~onda, invece, tratta più dettagliatamente l 'argomento e ricerca le cause del
ìe azioni ed affezioni degli animali, aggiungendo all 'osservazione degli ani
mali i suoi giudizi. Spiega quindi Tomeo che ha deciso di dare la versione 
I." l 'interpretazione del primo libro della seconda sezione dell'opera «cum 
primum quia reliquorum diffÌ.ciliorem et obscurum magis semper existima
vi, et quia veluti proemium ad reliquos de Animalibus commentarios esse 
videtur »62. Precisa inoltre che non c'è nel primo libro una ricerca delle 

'9 L'opera è generalmente ristampata insieme agli scolii di Michele Efesio al De partibus ani-
II/alium, Cfr. Edd . Basilea 1541 e 1559; Parigi 1542 . 

60 Cfr. Ed. cit., pp. 4-5 . 
61 Ibidem . 
62 Nicolai Leonici Thomaei Proe/J/ium {11 primu!?l libra", A"!stotelis de {J(!}'tibll.'ì tl l1ima{;un1, 

Ed. Basi lea 1559, p. 202 . 
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prime cause delle cose, cosÌ come è presente negli Analitici (<< naturalia entm 
eum non admittul1I doctrinre modum »), ma il metodo seguito è 

«subiectae conveniens... materiae et qui, si non exactam et incornmutabilelll 
rerulll scientiam facit, periti a tamen in nobis et elegantem solertiae cuiusdall1 
et eruditionis efficere potest habitum » G;j 

Nel commento di Torneo ricorrono spesso citazioni di Filopono, Mi
chele Efesio, Averroè e Teodoro Gaza, che, sebbene venga più volte cor
retto, è definito «vir alioquin oculatissimus »64. Che Tomeo abbia tenuto 
presente la parafrasi di Averroè è attestato, ad esempio , dal passo in cui, 
dovendo spiegare come, secondo Aristotele , nelle cose naturali si ritrovino 
due cause, la finale e la materiale, Torneo sottolinea che 

«recte in paraphrasi sua notat Averroes , guod in rebus naturaJibus duplex sane 
considerari potest necessitas. Altera, quidem , g1.1am materi.1c necessitatem appel
lant , quae materiae naturam consequitur et a gua relingui non potest ... Altera 
vero est , quam consecutionis necessitatem appeJJant , per guam ... finis tria cau
sarum necessaria facit genera ». 

Posto infatti il fin e, è necessario che si ponga la materia , la forma e la 
causa efficien te 6S. 

Numerosi , nel corso del commento di Torneo , i riferimenti agli scolii 
di Michele Efesio, proposti talvolta per avvalorare determinate interpreta
zioni del testo i'!ristotelico, altre volte come alternative alla sua spiegazione, 
presentate al lettore perché possa liberamente esprimere il suo giudizio ed 
operare li'! sua scelta. CosÌ, ad esempio, trovandosi di fronte al passo in 
cui Aristotele attribuisce ai fisici anche il compito di indagare sull'anima, 
essendo questa la forma dell'animale , Tomeo, dopo aver messo in evidenza 
l'oscurità di Aristotele al riguardo, spiega che si può intendere come for
ma dell'animale sia l'anima totale, come sostiene Michele Efesio nelle sue 
glossf\ sia parte di essa, cioè, l'anima irrazionale, cosa che a suo parere sem
bra adattarsi meglio al testo aristotelico 66. 

Interessante è la storia della pubblicazione di questa opera la quale è 
già compiuta intorno al 1 '527, eppure non viene alla luce che nel 1540, 
postuma. Nel manoscritto Vaticano Rossiano 997 sono contenute alcune let
tere che ci illuminano sulle vicende di questa versione. Nella prima, da-

63 Ibidem, p. 203 . 
64 Ibidem, p. 250. 
65 Aristotelis ... de partibus animalillm liber primUI Theodoro G'iZa iliter Drete. CUIll Avermis Co/"· 

dubensis paraphrasi Iacob Mantino Hispano Hebero medico interprete, Venetiis apud .lunctas 1550 , 
T. VI , c. 64 v. Cfr. Torneo, op . cit., ed. cit., p. 256. 

66 Cfr. Torneo, op. cit., ed. cit., p. 247: cfr. M. Ephesii Scolia. , ed cir. , pp. 19-21. Altre ci
razioni di Michele Efesio si trovano a p. 243. 245 , 259 , 260, 263 ecc. 
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rata 15 febbraio 1526, Leonico si rivolge ad Ettore Gonzaga ed afferma di 
volergli dedicare l'opera: 

« ut guod Pomponatius tuus, vir sine controversia eruditissimus morte preventus 
prestare non potuit , id utcumgue a me nunc tibi tribueretur , ut te posthac segue
stre et medio , si gua ex illo percipi poteri t utilitas ea ad reliquos etiam aristo
te1icae doctrinae studiosos perveniret » 67. 

Aggiunge di non aver seguito la traduzione di Teodoro Gaza il quale 

« iis in commentariis , ut in omnibus fere alii s quos ex Aristotele converti t para
phrastem magis guam fìdum agit interpretem: ego nostro pro virili singula Aristo
telis verba perpendere, nihilgue immutare conatus sum : guantumgue latina pa
titur lingua , CLlI1l fìguras , rum dicendi etiam modos reddere contendi ». 

E sottolinea infine di essersi servito di uno stile accessibile a tutti: «ne 
lectorem haudquaquam literis satis positum , primo statim conspectu aliena
re et deterrere posset » 68 . 

Rispondendogli, Ercole Gonzaga lo ringrazia per l'onore concessogli: 
« cum me unum de multis dignum esse iudicasti, cui preclarissimos ingenii 
tui fructus potissimum dicares »69. Il 29 giugno 1528 Torneo scrive di nuo
vo (] Ercole Gonzaga e si dimostra piuttosto risentito per il fatto che non 
aveva ricevuto da lui risposta alla sua richiesta di pubblicare la sua para
frasi al De partibus animalium e che neppure una parola era stata detta 
in proposito in occasione de] loro incontro a Padova. Da ciò è indotto a 
conchJdere che il dono non era stato gradito né considerato degno di es
sere pubblicato sotto il suo nome. Rispondendogli il 15 luglio da Viterbo, 
Ercole Gonzaga si meraviglia delle parole poco gentili e così lontane dal
l 'umanità e dalla cortesia proprie di Leonico. Forse questi pensava che per 
avarizia il cardinale non avesse accettato di stampargli l'opera: «avaritire 
quod vitium a nostra familia alienissimum est»! D'al tra parte nessun cen
no era stato fatto a questo desiderio di Leonico e dunque in buona fede 
egli aveva supposto che si trattasse di un dono e che non era intenzione 
dell'autore che fosse pubblicato . Altri illustri uomini si erano comportati in 
questo modo, tra i quali il proprio maestro bolognese Pietro Pomponazzi 
e il suo « contraddittore» Gaspare Contarini: 

«alter CLlIl1 omnium fere librorum Aristotelis sensus ex plicuisset eosgue omnes 
ab auditoribLls exceptos atgue in literas relatos sciret, numqLlam tamen laboravit 
ut prodirent . Alter guidem, CLlIl1 gLlod de immortalitate animorum sentiret con
scripsisset libellLlmque preceptori SLlO POll1ponatio cognoscendLlm ll1isset , se invito 
ill1pressus est » 70. 

67 M's. Vaticfll10 Rouiallo 997. c . 8 v. 
6 8 Ibidem, c. 8 v - 9 r. 
69 Ibidem, c. 9 r . 
70 Ibidem, c. 32 v - 33 v. 
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Se avesse indovinato il suo desiderio, avrebbe goduto a vedere il suo no
me celebrato dappertutto e in tutti i tempi, associato ad un tale celebre 
traduttore; assicura altresì di essere disposto a curarne l'edizione appena 
Leonico gli avrà inviata un'altra copia: la prima copia della traduzione, 
intatti, era and:Jta perduta nel sacco di Roma. Per qualche motivo eiò non 
si verificherà, e spetterà dunque al nipote rendere il merito al Tomeo per 
questa sua ultima impresa. 

Nel 1525 escono negli Opuscola le parafrasi del Tomeo al De anzma
lzum motione e al De animalium incessu. Nella lettera dedicatoria a Gio
vanni Borgherini, Leonico ci informa che fu da questi esortato a dare alla lu
se queste parafrasi « qua= superioribus annis dum hoc gymnasio prohterer, 
peri patetico more confeceram » 71. Ed aggiunge di aver tardato a pubblicarle, 
anche perché ne aveva dato poco prima la traduzione ed il commento nei 
Parva Naturalia . Afferma quindi che le questioni naturali trattate in que
;;ti Opuscola hanno preso corpo durante la stesura di queste parafrasi e che 
dd esse ha aggiunto la sua versione delle QUa?stiones M echanica: con alcu
ne note che hanno lo scopo di renderle più accessibili. 

Nel 1497 era uscito a Venezia il quarto volume dell'editio princeps 
aldina del testo greco di Aristotele, contenente le Questioni Meccaniche 
senza figure. L'umanista Vittore Fausto ne aveva curata la traduzione la
tina, nell'edizione di Josse Bade apparsa nel 1517. Dopo di essa comparve 
la versione del Torneo, che ha per titolo Conversio mechanicarum qua:stio
num Aristotelis cum figuris et annotationibus quibusdam. La traduzione 
Leonico ebbe buon numero di ristampe nel secolo XVI, e sappiamo che 
anche Galileo ne possedeva una copia nell'edizione del 1525. Altri com
mentatori dell'opera (Mendoza , Piccolomini, Guidobaldo del Monte, Baldi), 
riferendosi alla traduzione del Tomeo, rilevano il merito del Torneo di aver 
chiarito la traduzione con delle «adnotatiunculae ». In realtà si tratta di 
vere e proprie parafrasi esplicative, mentre il Baldi le riduceva a mere note 
marginali. 

P. Lawrence Rose e Stillman Drake sottolineano che le edizioni del te
sto greco, a cura di Aldo (1497) e di Erasmus-Gryn::eus (Basilea 1531) da 
una parte, e le versioni del Fausto e del Torneo, dall'altra, aprono un pe
riodo di attivo interessamento per la Meccanica tra i letterati in genere e 
tra i m a tema tiei 72 . 

Don Diego Hurtado de Mendoza, nella prefazione alla sua traduzione 
della Meccanica (1545), ricorda che l'opera aristotelica era già stata tra-

7] Nicolai Leonici Thomaei, Gpuseula nuper in lueem aedita"" Venetiis, apud B. Vitalem. Die 
XXIII februarii 1525 , c. 11. 

7C P. Lawrence Rose, Stillman Drake, The Pseudo-Jlristote/ial1 Q uaè,(tiollS 01 Meehanies il1 R e
Il aissanee cllit ure , « Studi es in the Renaissance » , XVIII , 1971 , p 80. 
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dotta e commentata da Niccolò Leonico, «uomo grande ed istruito nelle 
lettere latine e greche, ma che aveva una piccola comprensione delle scien
ze matematiche e fece errori sia nel senso che nella lettera» 73. Alquanto più 
soddisfatto della versione di Leonico, si dimostra Alessandro Piccolomini, 
il quale nella prefazione alla sua Parafrasi della Meccanica (Roma 1547) 
esclama: 

« Quem quidem libellum propter eius (ut dicunt} obscuritatem, nullus fuit quem 
ego viderim , qui ad hunc usque diem exposuerit , praeter unum Leonicum , cuius 
quaedam extant brevissimae annotationes » 7.'. 

Con la versione di Guidobaldo del Monte (1577) e con quella di Bernar
dino B~ldi (1621) si giunge ad un positivo incontro tra Aristotele e Ar
chimede, il quale aveva dato un'espressione quantitativa alle conclusioni fi
siche della Meccanica . 

Nel secolo XVI assistiamo in Italia, (ma anche fuori d'Italia), ad una 
rinascita della Meccanica nell'ambito della quale un posto di primo piano 
merita la figura del Torneo: questa sua nuova versione andrebbe esami
nata dallo storico delle scienze, sottolinea Garin , « non foss'altro perché fa 
vedere come qualche tema - per esempio quello dei procedimenti compo
sitivi e risolutivi - fosse ... un luogo comune del commento aristotelico, 
destinato a diventare funzionante solo quando si fosse operato, per altra 
via , un mutamento radicale dei processi d'indagine» 75. I limiti scientifici 
di quest'opera di Tomeo vengono spiegati dal materiale di cui egli dispo
neva: nel codice miscellaneo Reginense latino 1291 della Biblioteca Va ti
cana, è contenuta la traduzione latina del Tomeo delle Questioni Mecca
niche di Aristotele . La versione è preceduta da una prefazione a Gaspare 
Contarini che costituisce l'unico documento esplicito del rapporto di ami
cizia tra i due filosofi. In essa Tomeo afferma di aver tenuto presente un 
unico esemplare del testo, in parte corroto e sprovvisto di figure; solo gra
zie alle figure « quas sedulo conquisivimus et invenimus, satis plani et expe
diti ad philosophi ostensiones parerent aditus dictorumque fides sequestri
bus oculis esset testatior ». Egli non nasconde le difficoltà dell'opera, do
vute per la maggior parte all'uso di vocaboli insoliti e alla presenza di que
stioni matematiche che necessitavano di una preparazione ben più appro
fondita di quella allora impartita nelle scuole . Ma - continua il Tomeo -

73 Cfr. A. Gonzales Palencia, Eugenio Mele , Vida y obras de Don H urtado de Mendoza, Ma· 
drid 1941 , T. I , pp. 289·291. 

7" A. Piccolomini , I n Mecbal1icaJ QuaIliolles Aristottlis, Parapbrasis paulo quidem plenior, Ro· 
Illae, apud A. B1adum , 1547, c. 4 r. 

7 5 E . Garin , L'età nuova. Ricercbe di Itor;a della cultura dal X II al X VT secolo, Napoli 1969 , 
p. 483. 
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ha vinto ogni difficoltà sia l'amore per Aristotele « quem omnibus pervium 
pro virili universisque esse cognitum et perspectum vellem, tum mea in 
omnes bonarum artium studiosos aftectio et cura ». Degno in nota infine 
l'accenno il Gaspare Contarini come a colui che con le sue ripetute esor
tazioni spinse il Torneo a questa ennesima importante impresa 76. 

Negli Opuscola appare infine la traduzione del brano del Timeo pla
tonico De animorum generatione, cum explicatione et digressione Procli 
Lytii, indicativa dell'interesse del Torneo per la metafisica neoplatonica, che 
in lui si fonde armonicamente con l'ammirazione e l'attenzione ad un aspet
to speciale, coscientemente isolato di Aristotele, quello «empirico»: com
binazione notevole e sintomatica di una tendenza diffusa a partire dalla 
metà del XVI secolo, che attraverso la definizione di Aristotele come au
tore empirico e di Platone come metafisico, mirava alla conciliazione dei 
due maggiori filosofi , spesso proprio grazie ad una scelta e combinazione 
.Ii temi e di parti delle loro filosofie. 

Prima di concludere queste note sull 'a ttività di traduttore e di com
mentatore del Torneo, dobbiamo ancora ricordare che sui testi da lui visti 
e corretti, viene compiuta a Firenze nel 1527 un'edizione di Aristotele e 
Teofrasto in greco. Egli stesso dichiara, nell'epistola dedicatoria a Bernardo 
Giunti, di aver di buon grado inviato i testi richiesti con le sue emendazioni : 

«Quid enim laudabilius , guidne mihi expetendum magis accidere potuit? Quam 
ut tam bona in re , hac praesertim aetate , litterarum studiosis non parum prodesse 
mihi daretur occasio, e t guod iugi lectione per (ot annos colligere potui, id to tum 
illius opera posteritati larga , ut aiunt , manu transfundere concederetur» 77. 

Aggiunge di aver trasmesso le sue emendazioni operate sulla base di di
versi esemplari e di aver corretto circa duemila luoghi che in eSSI «men
dose mutileque legebantur ». 

Non sarà inutile accennare infine alla fortuna delle traduzioni del To
rneo anche nell'ambiente di Basilea. P . Bietenholz, prendendo in esame le 
traduzioni del «corpus» aristotelico uscite a Basilea negli anni 1538-'63, 
indica le loro fontI nel lavoro dei «filologi e dei commentatori umanisti 
italiani» e ricorda con l'Argiropulo , Giorgio da Trebisonda, Teodoro Ga
za, Lorenzo e Giorgio Valla , Ludovico Boccadiferro, anche Niccolò Leonico 
Torneo i8 . 

76 Ms. Reginense latino 1291 , c. 33. 
77 Cfr. E. Legrand, Bibliographie Hellénique del' XVe et XVl e siècles, Paris 1862, t. III , p. 314 . 
7 8 P. Bietenholz, Der italienische H umanismus und die Bliitezeit des Buchdruckes il1 Basel, Besilee 

e Stoccarda 1959, p. 129. 
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SUMMARY 

Niccolò Leonico Torneo (1456-1531) philosopher and Professor at Padua Uni
versity is remembered in particular for his teaching of Aristotle . He was the first 
scholar at Padua to return to the originai Greek text. He translated several of Aristo
tle's « empirical » works: the Parva Naturalia, the first book of the De partibus anima
lium and the Quaestiones Meehanieae, and al so paraphrased the De animalium motione 
and the De animalium ineessu. But the fact that he translated the passage De animo rum 
generatione, eum explieatione et digressione Prodi Lytii from the Timeo considered with 
his commentaries on his traslations shows his interest in Neoplatonic metaphysics. 

Tomeo's most important contribution to the new Aristotelianism lies in his return 
to the Greek source without using the commentari es and traslations of the Arab scholars, 
of scholasticism and of Thomas Aquinas. 

In the Dialogi, as in his commentarie;; on his traslations , TOl1leo tries to demonstrate 
the essenti al harmony of the main philosophic theories of Plato and Aristotle. His ori
ginality is most evident when he discusses the soul. 



LA POLEMICA SULLA «PIOGGETTA DI SASSI» DEL 1794 

(con documenti inediti) 

G. R. LEVI-DONATI 
Istituto Tecnico Industriale di Stato « A. Volta » 

Perugia 

RIASSUNTO . - Il 16 Giugno 1794 una pioggia meteoritica cadde nel Senese. Le 
particolareggiate descrizioni , dovute a Giorgio Santi e ad Ambrogio Soldani , diedero luo
go ad una vivace polemica sulla origine del «sorprendente e incredibile fenomeno ». 

Parteciparono alla discussione, che si protrasse per quasi un decennio , diversi eccellenti 
studiosi, tra i quali emerge la figura di Lazzaro Spallanzani. La polemica è stata rico
struita anche sulla base di le ttere e documenti originali. Alcuni manoscritti inediti ven
gono qui pubblicati. 

PREMESSA 

L'osservazione fortuita di un fenomeno naturale ha permesso più di 
una volta, nel corso della storia della scienza, di individuare fatti nuovi , 
portando all'attenzione degli studiosi problemi di fondamentale importan
za. Le diverse soluzioni proposte , dividendo gli scienziati in opposte cor
renti di pensiero, originarono non di rado cavillose e protratte discussioni 
e polemiche. Solo la ricerca del vero nella evidenza dei fatti ha poi trasfor
mato una « cortese contesa », come fu quella tra Galvani e Volta, in fonte 
validissima di nuove conoscenze. 

Una pioggia di meteoriti, osservata nella campagna senese il 16 giu
gno 1794, costituÌ per non pochi studiosi della fine del XVIII secolo un 
avvenimento degno di particolare attenzione. Gli interrogativi che quegli 
scienziati si posero portarono ad una polemica, che potrebbe definirsi oggi 
emblematica per la scienza tra Settecento ed Ottocento, quando i mezzi 
di ricerca e sperimentazione erano ancora estremamente modesti, mentre at
traverso la descrizione e la sola accurata analisi del fenomeno si sperava di 
poter giungere ad uno scambio di idee , opinioni ed ipotesi di probabile, se 
non certa, validità. 

Scopo della presente ricerca, suggerita ed incoraggiata dal Ch.mo Prof. 
Francesco Rodolico, che ha pubblicato egli pure, come vedremo, alcuni do
cumenti sulla questione, è stato anzitutto quello di riunire la vasta biblio
grafia in argomento, portando alle stampe gli inediti: ne emerge il ricordo 
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di una lunga e sofferta polemica scientifica fra Uomini dai sentimenti sin
ceri, dalle profondamente oneste convinzioni, polemica che mi propongo di 
ricostruire. 

I PARTECIPANTI ALLA DISCUSSIONE 

Principali a ttari della discussione furono in Toscana il Prof. Giorgio 
Santi (1746-1822), il Padre ProE. Ambrogio Soldani (1736-1808) e il Dott. 
Ottaviano Targioni Tozzetti (1775-1826), ma non mancarono di partecipare 
variamente alla polemica il medico Giacomo Barzellotti (1768-1839), il na
turalista Prof. Pietro Rossi (?-1804) , nonché Angelo Fabroni, (1732-1803), 
erudito ed editore. 

Fra Lombardia ed Emilia, la notizia interessò particolarmente Lazzaro 
Spallanzani (1729-1799), il maggior naturalista italiano di quei tempi, che, 
come vedremo, non tardò a precisare le sue idee per iscritto. A Napoli in
tanto l'abate Domenico Tata è ben presto informato dell 'accaduto e si af
fretta a dare alle stampe una memoria con documenti e notizie sull'interes
sante fenomeno. Sempre da Napoli, Scipione Breislak, nella parte finale del
la sua opera sull'eruzione del Vesuvio del 15 giugno 1794, non manca di 
riferire la sua opinione sulla pioggia meteoritica del Senese. 

Fra gli studiosi stranieri emergono le figure di due inglesi: sono Fe
derico Hervey, Lord Bristol (1730-1803), che al momento della pioggia di 
sassi si trovava a Siena, e \X1illiam Thomson, poi professore di Chimica a 
Oxford, che in quel periodo risiedeva a Napoli. 

Abbiamo nominato una dozzina di studiosi , che il caso volle tutti tro
varsi più o meno prossimi al luogo dell 'accaduto , e questo in un periodo 
storico in cui non era immaginabile, né certo appariva serio pensare che 
sassi infuocati potessero cadere dal cielo. Ci sembra pertanto quasi lecito 
paragonare la ' pioggetta ' di Siena al ' sasso caduto in piccionaia' , se dob
biamo giudicare dal clamore scientifico che essa suscitò. 

LE DESCRIZIONI 

Se per un cronista può considerarsi una fortuna trovarsi casualmente 
prossimo al luogo dell'accaduto, cosÌ forse il più fortunato fra i nostri stu
diosi possiamo considerare Giorgio Santi, che in quegli anni insegnava Bo
tanica all'Università di Pisa, ma che all'originaria Pienza godeva ritornare 
ogni estate, puntualmente. « Per me ogn'anno che io torno al mio paese -
egli afferma infatti in una lettera a Lazzaro Spallanzani - riassumo idee più 
liete e più libere e quasi mi sembra ringiovanire» (Santi , 1795 b). «lo 
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giunsi a Pienza - leggiamo dunque in alcune sue pagllle, scritte molti anm 
appresso (Santi, 1806) - due giorni dopo questo avvenimento» e « spinto 
tosto da giusta curiosità, mi messi in giro per vedere il luogo, per ricevere 
delle Pietre cadute, e raccoglierne le più esatte notizie da diverse Persone, 
che erano state spettatrici oculari del successo da vicino ». Quindi «io ne 
scrissi un più o meno esteso raguaglio a vari miei dotti amici Toscani ed 
esteri» (Santi, 1806). 

Ed è proprio questa Relazione sulla grandine di pietre, che il Santi 
nell'estate del 1794 inviò da Pienza ai suoi corrispondenti, che dobbiamo 
considerare il primo documento scientifico ufficiale sulla pioggia meteoriti
ca di Siena. Sebbene non ci sia dato di sapere con sicurezza a quanti il Santi 
descrisse per lettera l'accaduto, è pur certo che in data 26 luglio 1794 egli 
inviò una copia deì1a sua Relazione manoscritta a Lazzaro Spallanzani a Pa
via. Questi entusiasta ne volle far partecipi a sua volta sia alcuni «dotti 
amici ~> sia il Principe Ereditario di Parma, «grande amatore delle cose 
llaturali » (Spallanzani, 1794). Se seguiamo infatti le pagine manoscritte del 
Santi nel loro peregrinare, le ritroviamo già nel Settembre 1794 a Madrid, 
dove lo Spallanzani le aveva fatte recapitare a Lodovico di Borbone (177 3-
1803), in visita alla corte di Carlo IV. La lettura di una lettera inedita del 
Principe allo Spallanzani (Borbone, 1794) ci dà conferma dell'interessamen
[O dimostrato dal nobile corrispondente al fenomeno descritto. 

Un'altra copia della Relazione, unitamente a un campione della meteo
rite, il Santi (1794a) indirizzò a Napoli al chimico inglese W. Thomson . 
Costui si rivolse all 'abate Domenico Tata (1794), per annunciar il feno
meno ed averne consiglio (Thomson, 1794), mentre un corrispondente del
l'Antologia Romana, il Vegni (1794), ne dava notizia in questa rivista. Il 
mondo scientifico fu dunque messo cosÌ rapidamente a rumore, prima an
cora che la ben più nota descrizione del Soldani vedesse le stampe! 

Il 16 Giugno 1794 infatti il Padre Prof. Ambrogio Soldani, insegnan
te di Matematiche nell'Università di Siena, reggeva il governo del Mona
stero di Santa Mustiola della Rosa nella stessa città, e anzi proprio in quel 
giorno il già affermato naturalista compiva cinquantotto anni. La notizia del 
« sorprendente e incredibile fenomeno », come egli stesso l'ebbe con bella 
sincerità a definire (Soldani, 1794), gli giunse certamente tre o quattro gior
ni dopo la caduta e probabilmente gli fu data dal Canonico Giacinto Pic
colomini Naldi. Questi infatti, come il Soldani riportò poi nella sua disser
tazione, aveva ricevuta una lettera, datata 17 Giugno 1794, da suo fratello 
Alessandro, che abitava in Lucignano d'Asso e lo informava dell'accaduto. 
Soltanto il 4 Luglio 1794 Ambrogio Soldani ebbe certamente modo di os
servare per la prima volta un esemplare della meteorite in questione, che 
poté poi ben presto confrontare con altri frammenti della stessa pioggia , 
raccolti da testimoni oculari e visti « tutti cadere e piccoli e grandi, entro 
lo spazio di tre o quattro miglia» (Soldani, 1794) . 
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Divenne egli allora, come scrisse il Thomson (1794), lo « zelante Isto
rico di questo fenomeno », paziente ed ostinato sostenitore della veridicità 
del fatto, entusiasta raccoglitore di testimonianze, prove e giudizi critici. E 
fu in quei giorni, forse il lO Luglio 1794, che il Soldani si incontrò con 
Lord Bristol a Siena e gli consegnò anche, a testimonianza, un frammento 
della «pioggetta ». Il nobile inglese scrisse immediatamente a Londra una 
letIera (Bristol, 1794), datata Siena, 12 Luglio 1794, e vi accluse il sasso 
avuto in regalo, sasso con « l'esterno nero, l'interno grigio chiaro, con mac
chie nere e qualche particella brillante» (Hamilton, 1795). 

È certo ormai che non vi fosse « fisico che osasse più dubitar del fat
to» (Santi, 1806), occorreva solo interpretare o, più sinceramente, indovi
nare l'origine del fenomeno. 

LA DISCUSSIONE 

Già nella bella dedica , datata 13 Luglio 1794, e indirizzata a Fede
rico Hervey, Lord Bristol, con la quale Ambrogio Soldani apre la sua ope
ra (Soldani, 1794), emerge con forza l'interrogativo sostanziale e pressante, 
praticamente il punto cruciale della ricerca : «Qui s'agita - leggiamo - una 
questione, se un turbine recentemente accaduto, o piuttosto una meteora 
Igneo-aerea abbia scagliati sulla terra de' sassi ». 

G. Santi e l'origine vulcanica. 

Nelle sue Relazioni il Santi aveva già voluto, « forse con troppa fret
ta », dirà più tardi in una specie di autocritica (Santi, 1806) presentare 
unn sua idea, d'altronde condivisa da molti scienziati di quei tempi: la cro
sta bruna dei sassi gli faceva supporre un'origine vulcanica e, cercando di 
concretare l'ipotesi, « forse del Vesuvio », egli scrisse. Ma come immaginare 
quei sassi raccolti da una nuvola, sia pur « tempestosa» (Soldani, 1794), 
o « strepit~nte e infocata » (Spallanzani, 1794), e trasportati quindi fin sul 
cielo toscano? 

Le obbiezioni cominciarono ben presto a farsi sentire: Lazzaro Spal
lanzani ad esempio «fatica a comprendere» come quella nuvola «spiccata 
dal Vesuvio, e venuta fin sopra la Toscana non sia stata nel suo viaggio da 
altri veduta» (Spallanzani, 1794). Lodovico di Borbone nota poi che «la 
parabola percorsa da questa pietra avrebbe dovuto esser d'una somma al
tezza» (Borbone, 1794). Si cercano insomma prove di appoggio o di ri
fiuto, si sollecitano opinioni. Scrisse a tal proposito W. Thomson (1794): 
«Speriamo che il Padre A. Soldani non tarderà a richiamare al più rigo
roso esame, purché non l'abbia già fatto, la possibilità del tragitto fatto da 
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queste pietre dal Vesuvio fino al Sanese» e che « possa adeguatamente [l

spondere all' obbiezione per tale ipotesi ». 
E la risposta non tarda. Infatti, presumibilmente fra l'Ottobre e il 

Novembre 1794, l'Abate Soldani porta a compimento la sua dissertazione 
e: «Non dal Vesuvio per via di proiezione », precisa subito lì con fer
mezza. Calcola a tal fine quale sarebbe stata la sorprendente «elevatezza 
della parabola (eventualmente) percorsa da nostri sassi» e riporta, sulla fe
de del Thomson (1794), come «non trova si attorno al Vesuvio prodotti 
vulcanici eguali alle nostre pietre piovute dall'aria ». Quindi conclude « non 
potevano da quello a noi pervenire: nemo dat quod non habet » (Soldani, 
1794 ). 

Giorgio Santi , resosi conto che la sua prima ipotesi era se non altro 
poco credibile, spostò allora la sua opinione e scrisse sia al Thomson (Santi, 
l794c) che allo Spallanzani (Santi, l794b), avanzando 111 alternativa una 
delle due seguenti proposte: 

1. «Quei sassi o nel tempo stesso della loro eruzione dall'abisso 
vulcanico, o giunti a quella immensa massa di gas Idrogeno che ragione
volmente credesi occupare una sede immediata al di sopra dell'aria co
mune nell'ammosfel'a, si trovassero inviluppati da un vortice di detti gas, 
il di cui vuoto, ed impeto turbinoso così riuniti li rapisce ». La nuvola 
vorticosa quindi «o per l'incontro di una massa di fuoco elettrico o per 
altra causa accidentale» si sarebbe accesa e, detonando, avrebbe lasciato 
«cadere i sassi abbandonati al proprio peso»; 

2. oppure «Forse gettati furono da qualche eruzione summarina , 
ed a tanta distanza trasportati da un vortice di gas Idrogeno ». 

Come si vede pur cercando in definitiva una diversa soluzione del fe
nomeno, il Santi non si stacca dall'idea iniziale dell'origine vulcanica, ma 
« Non dal Vesuvio per via di turbine », sentenzia ancora inflessibile il Sol
.:fani (1794). E allora? 

Ambrogio Soldani e l'origine extraterrestre. 

L'eccezionale fantasia di Ambrogio Soldani ben si rivela al termine 
della sua Dissertazione (Soldani, 1794): egli non esita infatti a proporre 
per la «pioggetta di Siena» una genesi extraterrestre e, forse spinto da 
troppo entusiasmo, giunge erroneamente a supporla avvenuta « per conden
sazione di vapori nell'atmosfera ». È difficile comprendere oggi come im
maginoso, assurdo, stonato potesse sembrare il pensiero del Soldani ai let
tori di allora, ma a testimonianza di tanto rifiuto, a distanza di tempo si 
precisò che «combatterono la sua ipotesi Santi, Fabroni, Giovane, Targio
ni Tozzetti, Thomson e Spallanzani» (De Angelis, 1829). A questi altri 
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se ne potrebbero aggiungere, quale per esempio il Breislak (1794), tanto 
che il Santi (1795a) scrisse: «In Siena l'opinione del Soldani non ha un 
sol partigiano, ed uno solo ne ho incontrato in Pisa ». Chi poteva essere 
questo volonteroso estimatore? Doveva molto probabilmente trattarsi di 
Mons. Angelo Fabroni, provveditore all'Università di Pisa, ove diresse tra 
il In 1 ed il 1796 il Giornale dei Letterati. Se infatti sfogliamo le prime 
ventidue pagine del Tomo XCVI di tale periodico, ritroviamo il bel « estrat
toin stile esornativo dell'opera del P. Soldani » (Anonimo, 1794) a cui ac
cenna il Santi (1795a) nella stessa lettera. 

Frattanto in quegli stessi giorni nella lontana Riga, vedeva la luce il 
lavoro fondamentale di Ernesto Fiorenzo Federico Chladni (1756-1827), co
lui che giustamente è considerato oggi il padre delle Scienze Cosmologiche. 
In Eisenmassen Chladni (1794) presentava già l 'origine extratellurica delle 
meteoriti come l 'unica ipotesi accettabile, e ciò sia dall'evidenza dei fatti , 
che dall'analisi del fenomeno. Purtroppo le due opere ebbero pubblici e de
stini diversi! Mentre nell 'Europa Settentrionale le pagine di Chladni furo
no subito accolte favorevolmente, come per esempio dal Lichtenberg, pro
fessore di Fisica a Gottinga, l 'opera del Soldani non fu apprezzata affatto 
iai suoi contemporanei, anzi «l'onesto studioso fu avvolto dalla commi
serazione, o coperto di beffe addirittura» (Rodolico, 1970). Così, forse nel
la speranza di averne l'appoggio autorevole, il 6 Febbraio 1795 il nostro 
Autore si decise a chiedere un parere critico a Lazzaro Spallanzani (Solda
ni, 1795a). 

L. Spatlanzani e l'origine connessa ad un « violentissimo turbine locale ». 

Il grande naturalista insegnava nel 1794-95 all'Università di Pavia e 
lì, forse in veste di « Segretario dei Volcani », come giustamente lo aveva 
chiamato il Santi (1794b), gli erano stati recapitati, presumibilmente nel 
Dicembre 1794, da parte del Conte di Wilzeck, Ministro Plenipotenziario 
Austriaco in Milano, sia «una di quelle pietre cadute da una nuvola in
fiammata nella provincia Sanese », sia l'opera del Padre Soldani. 

Appassionatosi all'argomento, lo Spallanzani in una lezione all'Univer
"ità , lesse « pubblicamente una memoria concernente la famosa pioggia la
pidea» e la spiegazione data dal Soldani della medesima (Spallanzani, 
179 5a), ma, e « per una molteplicità di occupazioni» e per « il peso di di
verse accademiche funzioni» (Spallanzani, 1795a), non rispose alla già ci
tata lettera del Soldani del 6 Febbraio 1795. Così quest'ultimo, attesi tre 
mesi, riprese la penna e riscrisse a Pavia: la lettera indirizzata a Lazzaro 
Spallanzani, forse del maggio 1795, è andata smarrita. Lo scrivente, carico 
di dubbi e ripensamenti tormentosi, accluse alla missiva, come apprendia
mo sempre da una successiva lettera di L. Spallanzani (1795a), anche una 
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« ingegnosa» apologia alla sua dissertazione sulla pioggetta, già da più di 
un semestre pubblicata. Finalmente 1'8 Giugno 1795 Lazzaro Spallanzani ri
sponde al Soldani una lettera bella, ma pungente, nella quale si precisa che 
nessun professore, nessuno dei molti uditori presenti alla sua lezione ave
va posto in dubbio il fenomeno, « ma a nessuno, nessunissimo, è andata a 
verso la di lei teoria»! E come se ciò non bastasse, prosegue: «Mi vien 
scritto esser lo stesso nelle parti della Toscana» (Spallanzani, 1795a). In 
verità proprio in quei giorni Spallanzani aveva ricevuta la lettera dei Santi 
(1795a), alla quale abbiamo già accennato. Così, prima di partire per le va
canze nell'originaria Scandiano, Spallanzani decide di dare alle stampe una 
sua «Lettera aLl'Ecc.mo Conte di Wilzeck », datata «Pavia 16 Febbraio 
1795» e ciò fece quasi contemporaneamente, e con poche differenze nel 
testo, in diversi giornali letterari: negli Opuscoli Scelti sulle Scienze e sul
le Arti, editi dall'Amoretti in Milano (Spallanzani, 1795b.1), quindi , per 
intercessione del Santi (1795a), nel Giornale Letterario del 15 Luglio 1795 , 
edito da Aniello Nobile in Napoli (Spallanzani, 1795b.2), e a cura di Igna
zio Del Monte, in Pavia , nella Miscellanea Ticinensia del mese di Agosto 
(Spallanzani, 1795b.3). 

Con la ricca prosa che lo contraddistingue , Lazzaro Spallanzani condan
na prima l'opinione del Santi , convenendo con Soldani «che le pietre ca
dute non sono state dal Vesuvio lanciate », ma poi nel volger di poche 
pagine si scaglia anche contro chi aveva osato proporre « la formazione de' 
sassi nell 'aria ». Nasce così l 'ipotesi spallanzaniana che non vede « assurdo 
il supporre nel dì della Toscana meteora siasi eccitato un violentissimo tur
bine locale, che abbattutosi su queste pietre le abbia seco rapite fino al
l'alta regione dell'atmosfera , le quali dal fuoco elettrico sieno poi state su
perficialmente alterate, prendendo quella scottatura nericcia , senza che quel 
turbine, o a dir meglio i suoi effetti, siensi resi ad alcuno palesi , per non 
trovarsi alcuno dove egli insorse» (Spallanzani, 179 5b) l . 

Quale scienziato italiano avrebbe osato ribattere ancora con nuove te
stimonianze o nuovi scritti? Le parole e la fama di Lazzaro Spallanzani non 
intimorirono d'altronde il Soldani, che gli rispose dapprima privatamente, 
con l'interessante lettera del 9 Agosto 1795, il cui testo sinora inedito ri
portiamo integralmente in Appendice (Soldani, 1795b): nello scritto il lin
guaggio è inizialmente formale, quasi impacciato, per divenire sprezzante 
quando si parla di un «fisico Anonimo », che con « inaudita sfacciataggi
ne » aveva supposto le pietre « vomitate » dai Lagoni della Maremme Vol
terrane. Perché, doveva pensare il Soldani, non firmare quelle idee, per
ché nascondersi sotto l'anonimato? Doveva trattarsi di persona in vista , che 

1 Più tardi , nel 1802 , Giovanni Martinenghi , riguarddndo l'esemplare già studi ato dallo Spallan. 
zani, credette di poter precisare addirittura di qua le pietra or iginaria e.i tr1ttasoe, e precisamente del 
frammento «di un monte stratificato o> , forse petrologicamente interpretab ile come L1na «marna sab· 
biosa », del tipo di quelle copiosamente presenti nell'appennino Toscano. 
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avrebbe potuto rimetterei anche posizione e carriera per una ipotesi azzar
data; forse un amico dello stesso Soldani ; certo un naturalista, buon cono
scitore delle terre toscane. Osiamo noi oggi riconoscere in questo ignoto 
personaggio Giovanni Valentino Mattia Fabbroni (1752-1822), che - pro
tetto del Granduca Pietro Leopoldo - era in quegli anni Direttore del Ga
binetto di Fisica e di Scienze Naturali in Firenze e che già si era, tra l'al
tro , interessato del vulcani estinti. In una lettera del Fabbroni, in data 29 
i'io~)embre 1794 . diretta al Thomson (Tata, 1794) leggiamo: «Contempo
raneamente alla troppo famosa pioggia di sassi, vi fu uno dei Lagoni di 
Monte Rotondo , che scoppiando con strepito, vomitò luce , fango, acqua, e 
sassi . Mi parve di vedere in lui un argomento d'appoggiare il primo giu
dizio , che portai su tal fenomeno , ed andai a visitarlo ». Questo privata
mente , ma poi nella stampa dovrebbe aver scelto l 'anonimato , non volen
dosi esporre a troppe dirette critiche. Opinione consimile manifestò anche 
un altro scienziato, il Giovene. 

Entro il 1795 gli Opuscoli editi dall 'Amoretti in Milano pubblicarono 
le « Riflessioni » e le « Osservazioni » del Padre Soldani (1 79 5c ed). Egli 
nega qui decisamente la «ridicola opinione » del Giovene (1795) e del
l'Anonimo ( 1795), che i sassi potessero provenire dai Lagoni di Monte Cer
boli J da quelli di Monte Rotondo. Presenta quindi nuove testimonianze 
di Giacomo Barzellotti, medico appunto in Monte Rotondo e definito dal
Ia stesso Soldani « non tanto valoroso chimico , quanto perfetto conoscito
re de ' minerali ». Termina infine modestamente, quasi tristemente, dicendo : 
« Sarà in libertà il credere o non credere le pietre generate in aria, e a chi 
nega la possibilità di una tale litogenesi apparterrà di trovare qualch'altro 
luogo, da cui derivare con più di verosimiglianza l 'origine delle note pietre ». 

Un lungo silenzio fece seguito a queste pagine: per Lazzaro Spallan
zani l 'interesse per il fenomeno poteva dirsi definitivamente concluso , e nei 
rre anni che precedettero la sua morte , avvenuta nel 1799 , non ritornò più 
sull 'argomento , ma per Ambrogio Soldani il problema non era risolto , anzi 
iniziò proprio allora a dars i daffare per essere in possesso di una buona 
analisi chimica. Egli aveva infatti perfettamente compreso quanto Lazzaro 
Sp:-tllanzani aveva già da qu alche tempo sottolineato e cioè che « le osser
vazioni del viaggiatore litologo saranno sempre difettose qualora non va
clan congiunte (ave almeno lo richiegga il bisogno) alle chimiche soluzioni» 
(Spallanzani,1792). 

O. Targioni Tozzetti e l'origine connessa ad un « ammasso di pietra piritosa ». 

Né l'Italia , né tanto meno la Toscana, aveva alla fine del XVIII se
colo « i suoi Bergman e i suoi Berthollet » (Barzellotti , 1799) e Ambro
gio Soldani dovette trovare quindi non poche difficoltà per poter affidare l'in
carico dell'analisi della meteorite di Siena a un chimico di affermato valore. 
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Ad onore della venta storica, piace ricordare che la prIma analisi sul
le pietrf' appena cadute era stata fatta da un certo dotto Luigi Pascucci di 
Monte Oliveto, che in data 8 Luglio 1794 aveva trasmesso al Soldani i ri
sultati della sua «ricerca parziale », lamentando al contempo di non aver 
avuto abbastanza pietre per una più completa analisi. Ma, ahimé , i reagenti 
erano stati «olio e spirito di vetriolo », «liquido di Sa turno », «siroppo 
di viole», « spirito di Corno di Cervo» e « spirito di vin ben sfiammato »! 
(Soldani, l794 l. 

Sin dal settembre 1794, William Thomson, nelle sue lettere da Napoli, 
aveva - come si è detto - assicurato il Soldati (1794 l che fra le pietre di 
Siena e quelle vesuviane non v'era assoluta affinità, ma ciò aveva potuto 
asserire solo in base a semplici osservazioni. In seguito il Soldani deve aver
gli proposto di eseguire un più completo esame, giacché ci son certe noti
zie che il carteggio continuò (Soldani , 1800), ma non ci risulta che Thom
SOI1, forse anche per mancanza di mezzi tecnici, l'abbia eseguito e tanto 
meno pubblicato. 

Fu così che verso il 1796-97, il Padre Soldani (la lettera purtroppo o 
è andata smarrita o forse non è stata finora ritrovata) si rivolse a Otta
viano Targioni Tozzetti. Questi era allora poco più che ventenne, ma cre
sciuto com'era alla scuola di suo padre Giovanni , sommo naturalista, po
teva già dirsi buon botanico e appassionato cultore dalla chimica analitica . 
Pertanto, alla fine del 1798 , «l'analisi , fatta solo per conoscere i compo
nenti, e non per individuarne precisamente le dosi », era pronta e Targioni 
Tozzetti (1798) ne trasmette privatamente ad Ambrogio Soldani i risultati . 
Ma a distanza di sei mesi , con un'altra missiva, l'analista esprime «con 
sincerità e libertà filosofica» al buon Abate il suo personale «sentimento 
dedotto dai fatti e dalle esperienze» e ciò precisa «quantunque non sia 
conforme al suo parere» (Targioni Tozzetti, 1799). 

La presenza infatti del solfuro di ferro , aveva suggerito al Targioni 
T ozzetti ancora una ipotesi su ll'origine della «pioggetta di sassi». Soste
nendo il parere già espresso da altri, lo Scienziato pensa si trattasse ini
zialmente di « una o più pietre terrestri », che - Egli propone - potevano 
vedersi per esempio ben rappresentate da «un ammasso , o grosso pezzo 
di f-lietra piritosa ». Questo si sarebbe «alzato dal suolo» e sarebbe poi 
ricaduto « in terra obbedendo alla gravità» in forma di pioggia, dopo l'esplo
sione. Anche per lo ,>tesso ideatore di tale ipotesi non doveva risultar chia
ro come, dove, quando e perché vi fosse stato questo sollevamento e al
lora eccolo a fantasticare sulla decomposizione della pirite «per l'umidità 
attratta» con successivo effetto esplosivo. 

Anche questa nuova ipotesi , così profondamente contraria alle idee del 
Soldani, fu per lui oggetto di riflessione: egli infatti si diede a far conti, 
richiamando l'attenzione del Targioni Tozzetti sia sull'eventuale peso della 
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«pietra esaltata », sia sull'altezza alla quale quella avrebbe dovuto giunge
re (Soldani, 1800). Così, con la lettera di risposta del 30 Settembre 1800, 
:1 Targioni Tozzetti, quasi stanco di argomentare, conclude scrivendo: 
« ... circa le spiegazioni del fenomeno, non starò a parlarne ulteriormente ». 

Le due lettere che danno relazione dei risultati della analisi e l'ipotesi con
~eguente (Targioni Tozzetti, 1798 e 1799) furono quindi pubblicate nel 
Nuovo Giornale dei Letterati di Pisa (Targioni Tozzetti, 1802). Il titolo 
dell'articolo, «Sulla Soldanite », dice il rispetto da cui era circondato, mal
grado tutto, il Padre Soldani: il termine « soldanito » era stato infatti pro
posito in quegli anni e per le pietre cadute nel Senese e per tutte le altre 
analoghe, e ciò per ricordare quanto si doveva al Naturalista toscano, che 
tanto si era adoperato per « verificare e dilucidare la pioggia di pietre ». 

CONCLUSIONE 

Così si sarebbe conclusa la forse troppo lunga polemica, la cui rico
struzione porta a stabilire che gli attori della discussione si schierarono per 
otto anni praticamente tutti, o quasi, contro uno. È infatti del 1802 un 
laconico «Avviso» apparso nel Nuovo Giornale dei Letterati di Pisa , nel 
quale è scritto che «la bizzarra ipotesi del P. Soldani non ha avuto segua
ci» (Anonimo, 1802). Ma ricercando nel tempo ci sembra di poter com
prendere come quel paziente sostenitore dell'origine extratellurica, con quel
le: sue riflessioni degne di apprezzamento, con quel non voler rinunziare 
alle proprie idee, prolungando ragionamento e discorso, protraendo, da pro
fondo conoscitore della natura , la certezza in una soluzione , fosse quasi in 
a ttesa della vittoria. 

E fu così, che avendo Edward Howard (1802) da poco presentato al
la Royal Society di Londra i risultati dei suoi studi mineralogici e chimici 
sui sassi caduti nel Senese, a Wold Cottage e a Krakhut, e avendo Kla
proth (1803) letto, il 27 Gennaio 1803, all'Accademia delle Scienze di Ber
lino i dati di soddisfacenti analisi quantitative compiute sia sui sassi ca
duti presso Siena, che su meteoriti a composizione metallica, il 26 Aprile 
1803 cadde a L'Aigle, in Francia , una eccezionale pioggia meteoritica. Biot , 
il grande fisico, fu ufficialmente incaricato dall'Institut National de France 
di recarsi sul luogo, di esaminare e di riferire i risultati della sua indagine . 
La sua inconfutabile relazione, il ritrovamento di più di duemila esemplari 
meteoritici, gli esami molteplici fatti sugli stessi, convinsero scienziati e pro
fani che dal cielo possono « cadere pietre grosse », come era già stato scrit
[O fin nell'Antico Testamento (Giosué, X, 11) e come da ormai un decen
nio Ambrogio Soldani andava predicando. 
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Frattanto le minuziose ricerche di «Testaceograf1a microscopica» ave
vano procurato già da qualche anno al Padre Soldani (1799) «debolezza 
alla vista, e qualche altro incomodo» e pur avendo Egli da tempo « inten
zione di fare un altro grosso librone sopra le piogge lapidee accadute» 
(Soldani, 1798), non aveva sino allora saputo decidersi al lavoro. Il 
Dott. Giacomo Barzellotti poi, che si era detto disposto a scrivere «so
pra il noto fenomeno» e al quale il Soldani aveva trasmessi tutti i suoi 
appunti, messi « insieme nello spazio di gualche anno e con molta fatica », 
doveva averlo deluso, non avendo portato a termine « l'incarico troppo gra
voso» (Barzellotti, 1799). 

Così, certo ormai di non esser nel falso, nnalmente tranquillo sulla 
veridicità dei fatti asseriti, presumibilmente nel corso della estate 1803, Am
brogio Soldani scrisse la «Storia di quelle Bolidi, che hanno da sé sca
gliato Pietre alla Terra ». Può sembrare quest'opera, al lettore affrettato, 
una scarna ricostruzione di dati e notizie bibliogranche su trentanove casi 
di meteori6 viste cadere o ritrovate nel corso dei secoli. Una più attenta 
an2lisi del lavoro fa tuttavia ritrovare le tracce della ormai superata po
lemica con il « celebre Spallanzani », il cui « giudizio» viene dennito «on
ninamente contrario ai fatti espressi in tutte le Meteore, che hanno get
tato pietre alla term », mentre riaffiora la sicura fede dell'Autore nella teo
ria extratellurica. 

Al più tardi nel 1804 Ambrogio Soldani avrebbe potuto veder pub
blicata la sua opera, ma forse nel timore di nuove critiche e nuove amare 
polemiche, preferì considerare guesto suo scritto come un testamento, af
fidandolo 811e stampe solo nel 1808 , senza perfezionarlo , poche settimane 
prima di morire. 
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DOCUMENTI INEDITI 

1. 
Borbone, 1794 

Lodovico di Borbone, Principe di Parma, a Laz.Z{iro Spallal17.ani 
(Manoscritto presso la Biblioteca Comunale di Reggio Emilia; trascriz . dall'originale) 

St. Ildefonso 30.7bre.1794 
Sr. Professore Stimatissimo. 

Moltissimo piacere mi à dato la sua lettera del 28 Agosto , in cui lei mi dà rag
guaglio di tutto ciò che sino ad ora si è potuto scoprire, sul sospettato nuovo senso 
dei pipistrelli; per questo gliene rendo le dovute grazie, e la prego a continuarmele. 



La polemica sulla « Pioggetta di sassi» del 1794 I07 

Però mi sembra che sino ad ora non si sia assicurato di nulla, c niente sia con cer
tezza deciso: giacché se fosse il senso dell'udito che guidasse i Pipistrelli quando vo
lano all'oscuro, non dovrebbe egli guidar parimente tutti gli animali ciechi, e molto più 
i ... " per me le confesso che supposto ben sicuro il fenomeno dei pipistrelli, io non 
lo sò attribuire che ad un azzardo, molto più accadendo spesso il contrario; ciò che 
non potrebbe aver luogo in un fenomeno dipendente da una legge della natura. Però 
io san troppo piccolo per volermi innalzare frà tanti grandi uomini ora occupati in 
questo, e non Ò tanta superbia da credermene degno; onde mi ritiro dal voler contra
stare le opinioni , e mi atterrò sempre alla sua che credo sarà sempre la migliore. 

Le Rimando la lettera di Santi; ma come può asserir S:mti una cosa senza averla 
veduta? à vedute le pi etre , e la à riconosciute per esser della stessa natura di una lava 
Vesuviana, però non le à vedute cadere, e la voce del popolo in questi punti, come lei 
sà, è molto poco da credersi. Se sia però vero il fatto , l'ipotesi di Santi non sembrami 
da rigettarsi, abbenché la parabola percorsa da queste pietre, avrebbe dovuto esser 
d'una somma altezza. 

Circa alle miniere d'oro proccurerò di servirla, ma non glielo posso prommettere, 
mentre non è così facile come sì creda , l'ottener costì produzioni naturali; tutti credono 
in Italia , (e lo credevo anch'io), che il venir in Ispagna , ed arrichirsi in tutti l generi 
di produzioni naturali , sia la stessa cosa; però ora vedo il Contrario, mentre pochi 
sono i Naturalisti ed amatori, e quei pochi stimano moltissimo le loro cose , e se ne 
distaccano diflìcilmente. lo poi essendo legato alla corte, non posso andar io stesso 
a raccoglier i tesori mineralogici , che forniscono le montagne di Spagna, e molto meno 
la Ricca , ed a me carissima America; però può lei esser sicura che farò il possibile 
per servirla, per quella stima , ed amicizia cui sono 

2. 

Giorgio Santi a Lazzaro S pallanzani 

Il suo affezionatissimo 
Lodovico Borbone 

Santi, 1794b 

(Manoscritto presso la Biblioteca Comunale di Reggio Emilia ; trascriz. dall'originale) 

Pisa 29 Xbre 1794 
Amico e Prone gentil.mo 

Troppo di onore ella ha fatto a quella mia re lazione sù sassi piovuti così confi-
denzialmente abbozzata in punta di penna, compiacendosi sommetterla al coltissmo 
Principe Reale di Parmi!. Ebbi pur'io la sorte di farne CJui la conoscenza, e benché per 
breve ora, potei ammirare il gusto deciso, c le cognizioni suc nelle Scienze naturali. 
I suoi mezzi, che non san quelli di un povero Professore , possono certamente render gran 
servigj alle Scienze. lo memore , che questo Principe mi disse avere una numerosa, e 
scelta collezione di Minerali, mi era già prefisso in mente di domandargli la permis
sione di offrire al suo Museo una di queste Pietre cadute dalla nuvola. La dispersione 
delle medesime in mezzo alla messe in un terreno molle ed impastato dalle piogge , le 
molte ricerche dei curiosi , poi ancora la premura del ricco , ed in ciò insaziabile 
Mylord Bristol, che allora trovavasi in Siena, le hanno rese rarissime. E poiché ser· 

c Illeggibile , per macchia di umidità. 
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vano esse a consagrar la memoria di un tal fenomeno , di cui posson chiamarsi 1[\ 
medaglia, io voglio lusingarmi, che il R. Principe sia per accordarmi quest'onore . 

Ma mi permetta , caro Amico, che io ritorni per poco sulla pioggia dei saSSl 
per aggiunger qui al già espostole qualche altro mio pensiero , ed osservazione, a 
cui mi richiama la sua pregiatissima lettera. Se la nuvola venne dal Vesuvio, pot0 
facilmente sottrarsi alla considerazione dei curiosi, e perché clovea esser nel suo camino 
anche più alta, o almeno perché non era accompagnata da strepito alcuno straordi
nario. Ella non fu strepitosa, né accesa , se non quando giunse poco oltre Pienza de
tuonò, e scaricò i sassi, dei quali era pregna. Nella detonazione adunque specialmen
te a se richiamò gli sguardi , e l'attenzione della moltitudine attonita, e spaventata. 
Prima pochi , ed a caso l'aveano osservata, né era ess '] infatti molto rimarchevole. Ma 
come mai sassi cosÌ scagliati poterono uniti giunger fin là, e cader tutti quasi nel 
tempo stesso, e nello stesso luogo? Come mai la nuvola , quì , e non altrove, detonò) 
Egli è, io credo, troppo difficile il darne una spiegazione convincente e senza replica. 
Pure ei non sarebbe forse sì strano il pensare , che quei sassi o nel tempo stesso del
la loro eruzione dall'abisso vulcanico, o giunti a quella immensa massa di gas Idrogeno 
che ragionevolmente credesi occupare una sede immediata al di sopra dell'aria comu
ne nell'ammosfera, si trovassero inviluppati da un vortice di detti gas, il di cui 
vuoto, ed impeto turbinoso così riuniti li rapisce, e colà li trasportasse, ove lo volle 
la sua disordinata direzione, finché o per l'incontro di una massa di fuoco elettrico, o 
per altra causa accidentale si accendesse la nuvola vorticosa, e detonando lasciasse ca
dere i sassi abbandonati al proprio peso. 

Ma nel medesimo tempo io tenea un occhio voltato al Vesuvio, e l'altro al mare. 
E' questo poco più di quaranta migli:l distante in linea retta dal luogo, ove caddero i 
Sassi. Se questi non vennero dal Vesuvio, forse gettati furono da qualche eruzione 
summarina, ed a tanta distanza trasportati da un vort~ce di gas Idrogeno ; giaché que
sto mi sembra indispensabile in ambedue i ('asi . Chi vede tutto ciò che accade nelle 
vaste pianure del mare? E noi sappiamo che molte volte sonmi sollevate volcaniche 
eruzioni dai cupi abissi del medesimo. Potrebbe rendere alcun poco meno rigettabile 
questa idea il sapor salato, che in quei primi tempi costantemente manifestavano tutti 
quei sassi. Ma da qualunque dei due luoghi essi derivino, sempre egli è vero, che la 
formazione dei medesimi in aria è una chimen digna cucullo, e ch~ nei paesi o Toscani , 
o Pontifici , a gran distanza intorno nulla è accaduto, che possa aver dato origine al 
trasporto di quei sassi affatto forestieri. Vero è intanto il fenomeno, e sì autentico . 
che pochi, e questi stolti, ne possono ormai dubitare. E non ,arebbe egli degno di 
esercitare la sagacissima penetrazione del Segretario dei Volcani , che li vede , li esa
mina , e li scandaglia con sì fortunato incontro nei loro più reconditi, e più difficili 
recessi? Ella vede bene , che io d'altri non parlo , che del mio celebre , e degno Sig.r 
Spallanzani. Ma è tempo ormai , che io cessi , ed abbandoni un soggetto , su cui tanti 
hanno o scritto, o parlato, e per lo più partendo da false narrazioni, e da visioni! 
Forse ella avrà veduto un Libro ad hoc del P. Soldani. Egli vuoI quei sassi assoluta
mente nubigeniti. Di meliora nobis dico 

Mi ami, mi comandi , e creda, che sono immutabili 
e di affetto sincero , con i quali mi pregio di essere 

se11timeilti di stima distinta , 

Suo dev.mo obb.mo ser.re ed amico 
Giorgio Santi 

P.S. Un saluto caro al Cremani. 
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3. 
Santi , 1795a 

Giorgio Santi a Lazzaro S pallanzani 

(Manoscritto presso la Biblioteca Comunale di ReggIO Emilia; trascriz. dall'originale) 

Siena 24 Maggio 1795 
Amico e Prone genril.mo 

Lessi avidamente la dotta sua Lettera al Sig.r Conte di Wilzeck sulla pioggia 
tanto famosa dei Sassi, e La ringrazio vivamente del piacere, ch'ella con tale invio mI 
ha procurato. Ella si sovverrà facilmente di qualche accennata mia opinione su tal 
fenomeno, e della poca adesione mia 811a medesima, persuaso essendo, che se ne 
potessero soltanto aver delle opinioni non suscettibili di dimostrazione, e più facili 
a confutarsi ancora, che a sostenersi. lo ho però ammirata la dottissima, e ingegnosa 
maniera, con cui ella produce la sua opinione appoggiata a luminosi esempi , e ad 
altre analoghe osservazioni. Quanto poi energica , tanto soverchiamente generosa quasi 
direi la confutazione, ch'ella fa della strana , e fantastica idea di chi ha voluto simili 
sassi fatti in fucina aerea, sembrandomi un simil sogno troppo onorato da un tanto con
tradittore, qual'è il mio Sig.r Spallanzani. Pure io sento dire, che or si ammassi notizia 
a notizia , materia a materia per sostener, se non con più veritiì, o con più forza , almen 
con più verbosità il sogno d'lssione. Tanto è vero , che doppo il primo passo gli 
altri non costare più nulla, e che chi dice una fola ne azzarda poi cento per soste
nerla. 

Del resto volli subito partecipi del piacere della sua Lettera e il Sig.r Prof. Ros
si 3 dapprima, e poi Monsig.r Fabroni, cui pure, lo confesso, indicai , che essa pa
revami tale da onorare il suo Giornale'. Monsignor Fabroni , che è disgraziatamente 
fuora con un estrat!o in stile esornativo dell'opera del P. Soldani , ha ritenuta la 
sua lettera finora, e finalmente un giorno 'lvanti la mia partenza da Pisa m~ l'ha re
stituita , scusandosi dall'inserirla nel Giornale per non commettersi ad una lotta lette
raria , giache sapeva pronta ancora sù tal soggetto altr'opera del P. Soldani . Lasciai 
dunque ridendo, ch'egli desse campo ai sogni, ed escludesse le produzioni sensate , 
che mal stanno insieme con quelli, e partii. 

Qui arrivato mi fò un dovere di darle ragguaglio della sua eseguita commissione, 
e nel tempo stesso la prego ad indicarmi, se ella volesse ad altro luogo destinare la 
Sua bellissima Lettera. Si compiaccia in tal caso indicarmelo scrivendomi a Siena , di 
dove sarannomi le sue Lettere mandate, ovunque io mi sia. In Siena l'opinione del 
Soldani non ha un sol partigiano, ed uno sol0 ne ho incontrato in Pisa. 

Mi ami, mi comandi, e mi creda sinceramente suo aff.mo am.co 

ed obb.mo Ser.re 
Giorgio Santi 

P.S. La sua bella Lettera mi è richiesta per un Giornale Letterario Napoletano. 
Se ella me lo permette, la darei volentieri all'amico, che me ne fà istanza: ma nulla 

3 Pietro Rossi (?-1804) , naturalista ed entomologo, fu per trentotto anni (1762-1800) professore 
di logica nell 'Università di Pisa. Ben noto a Lazzaro Spallanzani , per aver polemizzato con lui sul 
volo dei pipistrelli accecati. 

4 Angelo Fabroni (1732-1803) , provveditore all'Università di Pisa , ave diresse dal 1771 al 1796 
il Giornale dei Letterati, qui ricordato e considerato sempre come il migliore dei giornali letterari 
di quegli anni. 
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senza un previo SUO consenso, che desidero sollecito. Anzi, se ella non mi risponde 
nello spazio di trè settimane, me lo perdoni , ma io prenderò il silenzio per un tacito 
consenso, e la Lettera sarà consegnata ' . 

4. 
Santi , 1795b 

Giorgio Santi a Lazzaro S pallanzani 

(Manoscritto presso la Biblioteca Comunale di Reggio Emilia; trascriz. dall'originale ) 

Pienza 13 8bre 1795 
Amico e Prone gentilissimo 

lo non so, ave ella sia adesso, che le vacanze autunnali danno riposo e libertà a 
tutti i Professori. Voglio credere , che il suo paese I~atio l'avrà a se tirata, come ha 
pure allettato, ed ogni anno alletta me il mio. lo ho viaggiato, ho fatte lunghe as
senze, e con tutto ciò non ho potuto mai staccare intieramente il cuore dalla piccola 
Città, che mi fu patria. La terra testimone dei nostri primi vagiti , dei primi anni del
la nostra età, cioè del più felice periodo della vita. c dei nostri primi deliri ha ge
neralmente una magia per attraerci , e per ritenerci, che pochi sanni vincere, e che i 
più savi , potendo ancora , non vorrebbero superare . Per me ogn'anno che io torno 
al mio paese, riassumo idee più lietè e più libere, e quasi mi sembra ringiovanire. 
Piacemi dunque il supporla lieto , e felice in Scandiano, sebbene per più di si
curezza io indirizzi ques ta lettera a Pavia. Gradirò peraltro, che le sia presto 
recapitata, affinché ella sappia , come e perché le sarà presentato un mio viag
giuzzaccio al Montamiata recentemente pubblicato. Il Sig.r Conte Re Professar 
d'Agricoltura a Reggio G si è compiaciuto 'lssumere l'incarico di farlene recapitare in 
mio nome un esemplare, ovunque ella sarà. E perché io mai mandar questo mio li
bruccio a Lei? non certo per istruirla , non per farmi valere, ma per omaggio , per segno 
di amicizia , e di stima sincera, e distinta , che sÌ volentieri, e con tanta ragione le 
professo da lungo tempo. A tal titolo non le dispiacerà , io mi lusingo, il libro com ~ 

ella vuoI bene all'autore. lo mi sovvengo ch 'ella seppe pur compatire quel primo mi o 
lavoro sulle Acque dei Bagni di Pisa , e ne approvò la naturalezza e semplicità delle: 
stile. Questo almeno è il medes imo. Non rimanga poi offesa da qualche piccolo e?iso 
dio lasciato da me, com'era nel mio giornaliero registro , in grazia di quei , che non 
conoscono l'istoria naturale , e che formano la massa dei miei paesani , pochi eccet
tuatine. Voleva esser letto anche dalla moltitudine, e a quest'oggetto ho un poco ne
gletta la severità filosofica , sebben sobriamente ella comprende benissimo, che viaggi 
fatti in paese circoscritto e determinato dalla sua limitazione politica , non posson , se 
non per caso , portar seco nella narrazione un grand'interesse . Ciò sia detto in pas
sando, e servirà per sempre. Continuerò cosÌ a render conto dei prodotti delle due 
Provincie Senesi, e ie mie mire san dirette a tutt~. la Toscana , se dura sanità e borsa. 

Ella avrà veduto nel Giornale Letterario di Napoli stampata quella sua bellissi
ma lettera al Sig.r Conte di Wilzek. Il P. Sold:.Il1i si era ostinato nella sua opinione , 
e voleva rispondere ad un anonimo, che ha messo in berta quel suo libretto sulla piog-

, E cosÌ fu puntualmente: la «Lettera del Sig. Abate Lazzaro Spallanzani , ... diretta al S. E. il 
Sig. Conte di Wilzeck. .. » fu stampata nel Giornale Letterario di Napoli , 15 Luglio 1795, 81-102. 

6 Conte Ful ippo Re (1763-1817 ), reggiano, insegnante cial 1790 di botanica e agricoltura al Liceo 
di Reggio; poi , dal 1814, professore di Botanica all'Università di Modena. 
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gia dei sassi, nel giornal di Vicenza. lo l'ho sconsigliato, perché la causa era anche 
più svantaggiosa dovendo parlare a chi lo ha pizzicate ridendo, e facendo ridere. 

Desidero, ch'ella mi faccia la grazia per mia quiete di render mi inteso del recapito 
fattole del suddetto mio libro e sono sinceramente 

Suo aff.mo amico e ser.re 
Giorgio Santi 

P.S. Se al Museo Pavese potesse convenire qualche pezzo dei prodotti notati nel 
viaggio al Montamiata, ella si compiaccia indicarmelo. Saluti ali 'amico Cremani. 

5. 
Soldani , 1795a 

Ambrogio Soldani a Lazzaro Spallanzani 

(Manoscritto presso la Biblioteca Comunale di Reggio Emili :l; trascriz. dall'originale) 

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.re Prone Colmo 
Rosa Siena 6 Feb.o 1795 

Facendosi discorso col Sig.r Giulio Ciani della sua degnis.a persona, ne sapendo 
se Ella siasi presa l'incomodo di leggere una mia Dissertazione sù la pioggia de' sassi, 
mi sarei fatto un pregio di presentargnene una copia, se io avessi avuto comodo di 
spedirla; lo che farò per la prima occasione che mi si presenti. Frattanto la suppliche
rei a leggere d.to opuscolo presso il figlio dell'Ill.mo Sig.r Giulio, e manifestarmi il 
suo sentimento imparziale. Il fenomeno straordinario ed anche interessante la fisica 
non andava obbliato, come pretendevano alcuni, ma conveniva verificarlo in tutte le 
sue circostanze, come ho fatto con tutta sincerità e senza passione alcuna: nulla vi è 
di falso e di esagerato ne' racconti e nelle lettere poste nella terza Parte. Se si eccettui 
Pisa e Roma, trovo negli altri paesi molti oppositori , o per meglio dire disprezzatori 
del fenomeno; né so indovinare sù quali fondamenti stabiliscano le loro opposizioni , 
e repugnanze sopra un fenomeno così evidentemente dimostrato. 

Ella potrà esaminare la pietra, che l'Ill.mo Sig.!" Guilio ha spedito a Sua Ecc. 
Wilzeck, la quale è vera e sincera , ed a cui sono tutte le altre (200 in circa) perfet
tamente simili sì nell'impasto interno, che nell'esterna vetrina , eccettuata l'esterna fi
gura, la quale varia in molti modi , ben che alcune portano la forma di piramidi , altre 
di parallelepipedi con angoli rotonda ti. Vi è qualche differenza fra le prime, cioè rac
colte subito dopo il fenomeno, e le altre trovate dopo due o tre mesi sopra il terreno 
(terreno quasi del tutto vergine, in parte calcareo, e in parte argilloso, e piri ticoso); 
mentre queste seconde sono nella crosta piene di freguenti e piccolissime fessurine, 
le quali contenendo della terra calcarea consolidata, fa effervescenza cogli acidi; le 
prime poi (come dovrebbe esser quella mandata costà dal Sig.r Ciani, e sù cui Ella 
può rifare questa esperienza) sono mancanti di fessure almeno sensibili, e mancanti 
di terra calcaria. 

Scusi di grazia se mi son preso la libertà di incomodarla , e la condoni a quella 
somma stima, che devo avere per un Letterato di tanto merito , che può giudicare con 
sicurezza de più sorprendenti fenomeni della Natura, avendola già consultata in mille 
e mille maniere; e quì pieno di profondo rispetto passo a soscrivermi 

Di V .S. m .ma ed Ecc.ma 
Dev.mo Ser.re 
D. Ambrogio Soldani 
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6. 
Soldani, 1795b 

Ambrogio Soldani a Lazzaro Spallanzani 
(Manoscritto presso la Biblioteca Comunale di Reggio Emilià; trascriz. dall'originale) 

Ill.mo Sig.re Sig.re Prone Colmo 

Benché l'ultima favoritissima Sua non abbisognasse di positIva replica, pure avrei 
voluto dimostrarLe subito il mio ossequio e venerazione con renderLe una breve 
risposta, se alcuni incomodi di salute uniti alla necessità che aveo di stampare il 7" 
ed go fascicolo della mia Testaceografia microscopica, non me lo avessero impedito. 

Comprendo adunque da tutto ciò che Ella mi scrive , che ognuno di noi resterà 
nella sua opinione. Per me, fuori della litogenesi in aria non vedo altra ipotesi, 
che possa sodisfare a tutte le circostanze verificate col fatto non solamente nel feno
meno di Siena, quanto in qualunque altro di simil genere accaduto in diversi tempi 
nella Natura. 

Credo che Ella assai meglio di me conoscerà le diverse qualità dello spirito uma
no per comprendere da che nasce molte volte la diversità di opinioni. Dirò solamente 
che molti Filosofi bene informati l'intendono a favor della mia teoria, o per dir 
meglio al fatto medesimo, che parla bastantemente chiaro. Molti de' Senesi e de' Fio
rentini si dimostrarono giurati nemici del fatto e molto più della teoria; e se ora non 
possono negare il fatto deridono la teoria; ma frattanto non assegnano né assegneranno 
mai la nascita di tali pietre, comunque ne parli il fisico Anonimo negli Opuscoli 
di Milano a pago 136 con inaudita sfacciataggine, appoggiata unicamente a delle men
zogne e falsità manifeste. Non vi è piì:l ridicola opinione di quella che stabilisce la 
nascita delle note pietre da' Lagoni delle Maremme Volterrane, e molto meno da 
quelli del Senese. 

La di Lei Lettera scritta a S. Ecc. \XTil zeck non può fare che onore all' Autore 
che l'ha distesa per le molte erudizioni che vi si contengono. lo pure non avrei diffi
coltà che fosse stampata la mia risposta , e insiem con essa comparissero le mie ri 
trattazioni. 

Fra pochi giorni parto per Firenze, e starò assente da Siena fino ai primi di 9bre. 
In ogni luogo però sarò sempre ai di Lei riveriti comandamenti col più profondo 
rispetto e stima soscrivendomi 

Di V.S . IlI.ma 
Rosa Siena 9 . Agosto 1795. 

Umilis.mo Dev.mo ed Obbl.mo Ser.re vero 
D. Ambrogio Soldani 

SUMMARY 

On June 16, 1974 a meteoritic shower was seen to fall near Siena, Italy. Prof. 
Giorgio Santi and Father Pro E. Ambrogio Soldani described the phenomenon, whose 
origin was later variously discussed by severa l distinguished Scientists , as e.g. Lazzaro 
Spallanzani . The polemic has been reconstructed on the basis of letters and originaI 
documents. Some unpublished manuscripts are in appendix. 



GUGLIELMO KORNER (1839-1 925) 
UND SEIN BEITRAG ZUR CHEMlE ISOMERER BENZOLDERIV ATE 

Hans-Werner SCHOTT 
Institut fiir Gesehiehte der Naturwissensehaften 

Hamburg 

ZUSAMMENFASSUNG. - Die bedeutendste wissenschaftliche Leistung des 
deutsch-italienischen Chemikers Guglielmo Korner - er wurde 1839 in Kassel geboren 
und starb 1925 als Professor an der Scuola Superiore di Agricoltura in Mailand - galt 
der experimentellen Verifìkation der Benzolhypothcse, die sein Lehrer August Kekulé 
1865 aufgestellt hatte. Aus den diesbezi.iglichen Verèif1entlichungen ist deutlich ersichtlich, 
daB Kèirner dabei einem zuvor aufgestellten P Iane gendu gefolgt ist. Zunachst unter
mauerte er ab 1865 in Arbei ten i.iber Benzolderivate dic allgemeine Vermutung, daB 
es nur drei Gruppen von Stellungsisomeren am BenzoI gibt, wobei er 1866 die Be
zeiehungen m·tho , para und meta in die aromatisehe Chemie einfi.·lhrte . Dann demonstrierte 
cr 1869, daB alle substituierbarcn Wasserstoftatome im BenzoI gleiehwertig sind. Und 
seh lieBlieh zeigte er 1874 , daB man und wie man die Stellung der Substituenten am 
Benzolkern ehemiseh ermitteln kann. Kekulés Benzolformel i.ibernahm Kèirner iibrigens 
nieht , sondern vermutete, daB die sechs CAtome in zwei Ebenen zu je drei C-Atomen 
angeordnet sein mLiBten. Aueh andere Forsehungen Kèirners , der heute in Deutschland 
wenig bekannt ist, verdienen einen Platz in der Geschichte der Chemie, so Arbeiten 
iiber Pyridin, dessen Konstitution er ermittelte (1869), iiber Asparaginsaure (1880), 
Llber Alkaloide, z.B. aus der Angusturarinde (1883 ), und Liber Chinoxalin (Synthese 
1882 , unabhangig von Oskar Hinsberg). 

VOt e1mgen Tagen habe ich unter befteundeten Chemikern ein Expe
riment ohne Reagel1[ien und Ri.ickfluBki.ihlung gewagt und sie geftagt, was 
sie mit dem Namen Guglielmo Korner vetbanden. Das Etgebnis wat ent
tauschend : man wunderte sich etwas i.ibet die Kombination eines italienisch 
klingenden Vornamen mit einem deutsch klingenden Nachnamen und wuBte 
ansonsten nicht, wet sich hintet dem Namen verbirgt. Dabei war det VOI' 
fi.infzig Jahren verstorbene Guglielmo Kornet einet det bedeutenden Otga
niker seinet Zeit I, und es lohnt sich sehr wohl, sich an ihn zu etinnern -

Zu Beginn dieses Aufsatzes miichte ieh Herrn Dr. Valerio Broglia, Mailand, dafiir danken , daB 
er mein Interesse an G. Kiirner geweckt und mir wiehtiges biographisehes Material zur VerfUgung 
gestellt hat. 

I Ein sichtbares Zeichen dafiir , daB die naturwissenschaftshistorische Becleutung Kiirners sehon 
ZlI seinen Lebzeiten anerkannt wurde, ist die Tatsaehe, daB seine wiehtigsten Veriiffentliehungen aus 
dem Franziisischen und Italieni sehen ins Deu tsche iibersetzt wllrclen uncl 1910 in «Ostwald's J.Glassikern 
der Exacten Wissenschaften» ersehienen: 

Kiirner W.: Ober die Bestimmung des cbemiscbel1 Orles bei del1 aromatiscbel1 S"bSlaI1Zel1. Vier 
/\bhandlllngen, hrsg. v. G. Bruni u. B. C. Vanzetti , Leipzig 1910 (Ostwalds Klassiker , BcI 174). 

Nach diesen Obersetzungen wurde im vorliegenden Text zitiert. 
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sei's auch nur deshalb, um sich anhand seiner wissenschaftlichen Arbeiten 
nachdrlicklicher als sonst dartiber belehren zu lassen, wie problematisch 
viele grundlegende Erkenntnisse der Chemie, die wir heute als selbstver
standlich hinnehmen, eigentlich sind und welch schwete, oft nicht genug 
gewlirdigte Aufgabe es bedeutet, hypothetisch-theoretischen Konstruktionen 
ein solides empirisches Fundament zu geben. 

Da gerade bei Korner der wissenschaftliche Werdegang stark vom 
auHeren Lebensweg beeinfluBt wurde, sei dieser zunachst kurz skizziert: 

Als Korner am 20. ApriI 1839 als Sohn eines Hof-Mlinz-Graveurs in 
Kassel geboren und :1Uf die Namen Johann Wilhelm Carl getauft wurde 2, 

hat niemand ahnen konnen, daB der Rufname Wilhelm einmal zu Gugliel
mo werden wlirde. Eine Verbindung zur Chemie lag zunachst naher als 
eine zu ltalien, denn nach Ende seiner Realschulzeit besuchte der junge 
Korner die Kassler Hohere Gewerbeschule, an der neben Ingenieurwissen
schaften auch intensiv Chemie gelehrt wurde 3. Er entschloB sich, der Che
mie treu zu bleiben und immatrikulierte sich 1859 in GieBen, wo er nach 
l1ur einjahtiger Ausbildung bei Heinrich Will 4 promovierte, dessen Assistent 
er auch wurde. 1864 ging der junge Chemiker nach Gent zu August Kekulé, 
det ihn gern aufnahm 5, aber keine festbesoldete Stelle verschaffen konnte, 
weshalb Korner 1865 hir ein halbes Jaht nach London zu William Odling 6 

liberwechselte. Danach zog Kekulé ihn wieder nach Gent und nahm ihn 
zunachst auf eigene Kosten als Sekretar und Privatassistent ano Kurz bevor 
Kekulé sich im Herbst 1867 in Bonn niederlieB, erkrankte Korner schwer 
an Gelenkrheumatismus, und dies e Krankheit solIte zum Wendepunkt sei
nes Lebens werden. Hilfe versprach namlich nur das warme Klima det Mit
telmeerlander, und so nahm Korner dankbar ein durch Kekulés Vermittlung 
zustandegekommenes Angebot Stanislao Cannizzarros an, als Assistent zu 
ihm nach Palermo zu kommen. Ende Dezember 1867 stellte sich Korner 
bei Cannizzarro vor, der ihn « mi t va terlicher Gli te aufnahm » 7. Nicht nur 
das metereologische, auch das kulturelle und menschliche Klima seines Gast-

~ Nach einem Auszug aus dem Geburts- und Taufregister der Evangelischen Hofgemeinde Cassel. 
3 1831 hatte Friedrich Wohler geholfen, diese Schule einzurichten , und 1836-1838 unterrichtere 

Robert Bunsen hier die Chemie. 
o, Henrich Will war Nachfolger Justus von Liebigso Er vetrar Experimentalchemie, wahrend Hermann 

Kopp die theoretische lInd physikalische Chemie, die Geschichtè der C,emie und die Kristallographie 
dehrte. 

" Will war einer der Lehrer Kekulés gewesen , lInd Kekulé flihlte sich ihm gegenliber verpHichtet. 
6 William Odling war zu dieser Zeit Professor am Bartholomew's Hospital in London. Bekannt 

ist er vor alle m durch seine Arbeiten liber die Typenlehre und ii ber das Periodensystem geworden, 
al so liber Gebiete, auf denen sich Theorie und Experiment ebenso stark vermischten wie allf dem 
Felde, allf dem Korner spater seine gro!3ten Erfolge haben soUte. Kekulé und Odling waren befreunder. 

7 Zitiert nach Richard Anschlitz , desse n Nachruf auf Korner einem wesentlichen Teil dieses AlIfsat
zes zugrunde liegt: 

Anschlitz R., Wilhelm Korner, Ein Gedenkblatt, «Beriche der Deut5chen Chemischen Gesellschaft », 
59 (1926), 75-108; hier S. 87. Dem Nekrolog isr cin vollstandiges Schriftenverzeichnis Korners beige
gebeno 
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landes muB Korner sehr gelegen haben: er blieb fortan in Italien, heiratete 
hier 8 und wurde am 20. Mai 1880 italienischer Staatsburger 9. Ais 1870 
die « Scuola Superiore di Agricoltura» in Mailand gegrundet wurde, bekam 
Korner den Lehrstuhl fur organische Experimentalchemie IO. 1899 wurde 
e::- Direktor der Hochschule und bekleidete dieses Amt bis 1914. Obwohl 
er zu diesem Zeitpunkt die gesetzliche Altersgrenze erreicht hatte, behielt 
Korner dank einer Sondergenehmigung seinen Lehrstuhl noch bis 1922, al so 
uber den Ersten Weltkrieg hinaus, unter clem er sehr gelitten haben 
muB, zumai einer seiner Sohne in diesem Krieg ueI II . Am 28. Marz 1925 
starb Korner in Mailand 12 . 

Seine wissenschaftliche Leistung, die ihm viele Ehrungen und Mitglied
schaften in renommierten Gesellschaften eingetragen hatte 13, war zu die
ser Zeit noch im BewuBtsein der Chemiker lebendig: die wissenschaftli
chen Nachrufe lesen sich, also wurden « Probleme von heute » behandelt 14. 

Das wichtigste unter diesen Problemen war die beim Tode Korners durch
aus noch nicht geklarte Frage nach dem Bau llnd der energetischen Struk
tur des Benzols und seinel' Abkommlinge 15. 

Naturlich ist es dem EinfluB Keklllés, cles «Entdeckers der Benzol
formel » zllzuschreiben, daB Korner sich, nachdem er sich zuvor mit del' 
Synthese von Allylsenfol-Derivaten befaBt hatte, dem BenzoI zuwandte. Zu 
der Zeit als Korner nach Gent kam, wal' das Thema BenzoI zudem beson
ders aktuell, denn im Januar 1865 hatte Kekulé noch vor Erscheinen des 
zweiten Bandes seines Lehrbuchs, an dem Korner mitgearbeitet hatte 16 , 

" 1874 vermahlte sieh Korner mit Emilia Paves i, der Tochter eines Ingenieurs. Dieser Ehe 
entstammen sieben Kinder. Naeh dem Tode seiner crsten Ga ttin (1885 ) heiratete Korncr 1886 eleren 
Sehwester Erminia , elie ihm funf Kinder schenkte . 1918 starb aueh Erminia Korner. 

" Naeh Auskunft des Stanelesamtes Mamanel (Privatmitteilung Dr. Broglia). 
10 1875 L,bertrug elas Unterriehtsministerium ihm aueh einen Lehrauftrag an eler geraele gegrundeten 

Tcehnischen Hochsehule Mailand. 
11 Es handelt sieh um Oeloarelo Korner, geb. 1895 gefa llen 1917 . 
'e Zu seinem Geelenkcn wurele eine Strafìe in Mailanel naeh ihm benannt: « Via Guglielmo 

Korner» (Privatmitteilung Dr. Broglia). 
1:, Vgl. Ansehutz, Anm. 7 , S. 107. 
,., Neben elem Nekrolog von Ansehutz gehort zu clen wichtigsten clieser Nachrufe: 
Cohen ]. B., Guglielmo Komer, «Journal of the Chemical Soeiety», 727 (1925 ), 2975-2982. 
l', Dic wichtige Arbeit Fritz Arnelts uber elie Zwitterionenstruktur del' Aromaten ersehien 1924 , 

vgI.: 
a Arnelt F., Seholz E. u. Naehtwcy P. , Ober Dipyrylene l/IId iiber die Bindungsverhiiltnisse iII 

Pyron-Ringsystemell , «Ber. Dt. Chem. Ges. » , 57 (1924 ), 1903-1911 . 
Arndts Ansiehten sctzten sieh aber erst nach 1935 elureh , vgl.: 
b Russel C. A., The History 01 Valency, Leieester 1971 , S. 296-302 . 
Ihre den Arneltschen parallele Auffassungen veroffenrlichten Chri stopher K. uncl Edith H. Ingold 

1926: 
c Ingolel Ch. K. u. Ingolel E. H., The nature 01 the alterl1a/ing e!fecl in ca/'bon cbains. Part V: 

A discussion 01 aromatic substitutions.. «]. Chem. Soc. », 128 (1926), 1310-1328. 
16 Kekulé A., Lebrbuc9 der Organischen Chelllie. Bel. l , Erlangen 1861 ; Bel. 2 , E rlangen 1866; 

Bel. 3, Stuttgart 1882 , Bel. 4 (1) Stuttgart 1887. Korner hatte cl as Kapitel «Campherarten uncl Terpene » 
iibcrarbeitet (Bd. ~ , S. 436-439, § 1540-1585) 
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seine Benzoltheorie entwickelt 17. Bekanntlich betrachtete Kekulé seine Theo
rie der aromatischen Derivate zunachst nur als einfaches Hilfsmittel, des
sen Bedeutung er darin sah, dan man mit ihm die schon bekannten Tatsa
chen zu einem System zusammenfassen konne 18. Korner erkannte sofort die 
theoretischen und praktischen Folgen und die Tragweite einer solchen Theo
rie: er war von Anfang an der Meinung, dan man die Hypothese seines 
Lehrers experimentell beweisen konne und beweisen mi.isse. Und in einer 
lebenslangen Arbeit trat er diesen Beweis auch ano 

Wie man an seinen Veroffentlichungen ablesen kann, fi.ihrte Korner 
seinen Beweis in drei Stufen: Zunachst untermauerte er die allgemeine Ver
mutung, dan es drei Gruppen aromatischer Isomere gibt, wozu er die weni
gen bis dahin bekannten Beispiele isomerer Verbindungen vermehrte und 
diese nach ihren Verwandtschaften ordnete. Dann demonstrierte er, dan 
alle substituierbaren Wasserstoffatome im BenzoI gleichwertig sind. Und 
schlieBlich zeigte er, dan man und wie man die Stellung der Substituen
ten am Benzolkern oder, wie Korner sagte, «den chemischen Ort in den 
Derivaten des Benzols» ermitteln kann. Der dritte Beweisschritt war der 
schwierigste - so schwierig i.ibrigens, dan Kekulé selbst ihn fi.ir die schwie
rigste Aufgabe der zeitgenossischen Chemie schlechthin hielt 19 -, und er 
bedurfte der beiden anderen Beweisschritte als Voraussetzung. 

Korners erste beiden Arbeiten i.iber Derivate des Benzols erschienen 
bereits 1865 und 1866 20 und dienten der Darstellung von Substitutions
produkten des Phenol. In seiner Abhandlung i.iber das Resorcin von 1866 
fi.ihrte Korner willki.irlich die Praefixe ortho- (= gerade) para- (= bei, dane
ben) und meta- (=mitten unter, zwischen, hinterdrein) 21 ein, ohne dami t 
schon etwas i.iber die gegenseitige Stellung der substituierten Gruppen sagen 

17 a Kehilé A. (1), SUI' la conslilulioll des subslance; arollialiques , « Bulletin de la Société Chi
mique de France » , 3 (2. Ser) (1865) , 98-110. 

In diesem Aufsatz , del' im ]anuar erschien, benutzt Kekulé noch die sogenannte Wurstforme! und 
erst im Mai 1865 das uns vertraute Sechsecksymbol , vgl.: 

b Kekulé A. (2) , Sur la cOl1slitulion des subslance, aromaliques, «Bulletin de l'Académie Royale 
de Belgique », 19 (2. Ser) (1865), 551. 

Zu Kekulés Arbeiten in Gent vgl.: 
c Gillis J. B., Leben ulld Wirken von Kekulé in Geni . In: Kekulé und sei ne Benzol/ormel. Hrsg. 

v.d. G.d.Ch. Weinheim 1966, S. 33-54. 
1 8 Vgl. Cohen, Amm. 14, S. 2975. 
Zu den wissenschaftstheoretischen Hintergriinden del' Kekuléschen Benzoltheorie vgl. u.a. 
Hein G. E., Keku/é and Ibe Architecture o/ Molecules. In: Ke/eulé Cenlenl/ial . Hrsg. v. O.Th . 

Benfey, Washington 1966, S. 1-12. 
19 In einem Bericht iiber eine Arbeit K6rnel's, vgl. Kornel', Anm. "", schreibt Kekulé , die Bestim

mung des chemischen Ortes sei ein «Problem, das vie! schwieriger ist als alle, die sich dic Chemie 
bis jetzt gestellt hat », vgl.: Rapport de M. Aug. Keknlé in: « Bull. Acad. Roy Be1gique ", 24 (2 . 
Ser) (1867), 111-112. 

20 Korner G. (1) , SUI' quelques dérivés de l'acide phenique . «Bull. Acad. Roy. Belgique », 20 
(2 Ser) (1865), 135-148. 

Korner G. (2) , Synlhese de la résorcine, «Comptes rendus de Chimie », 63 (1866) , 564. 
2 1 Diese Bezeichnungen tauchen, wie Partington schreibt, schon vordem in del' Chemie auf: 
«The names ortho- , meta- and para- had been used with different meanings (ortho- by Olding, 

1859: ortho-acids; meta- by Graham, 1832: metaphosphol'ic acid; para- by Berze1ius, 1830: paratar
taric acid). They were first used for benzene derivatives by Korner ». Partington J. R., A History 01 
Chemistry, Bd 4, London 1964, S. 556. 
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zu konnen 22. Ebenfalls 1867 wandte er sich der Hydroxybenzoesauren und 
den Kresolen zu 23, und im gleichen J ahre veroffentlichte er dann eine um
fassende Studie mit dem gesamten, bis dahin vorliegenden Materiai iiber 
Disubstitutionsprodukte des BenzoI 24. In seinem Aufsatz erklart er, daB 
man den jeweiligen chemischen Ort der aromatischen Isomere zwar noch 
nicht habe ermittein konnen, daB er aber glaube, es sei im Prinzip durchaus 
moglich, diesen Ort zu fìnden . Sein Gedankenversuch zu diesem Thema 
wirkt wie eine programmatische AbsichtserkIarung: 

« Nehmen wir, bis zum gegenteiligen Beweis, an, dar.. die sechs Atome H des 
Benzins 2', gleicbwertig sind. Diese Annabme ist zwar, wenn sie aucb keiner 
bekannten Tatsacbe widerstreitet , noch nicbt endgiiltig festgestellt; es soll aber 
vorweggenommen werden , daB sie gepriift werden kann. Nehmen wir an, es 
werde bewiesen, daR die drei Dibydroxylierten Benzinderivate durch Einfiibrung 
einer dritten OH·Gruppe dasselbe Tribydroxylierte Benzin , z.B. das Phloroglucin 26 

liefern kèinnen: es wird alsdann einleuchtend sein, daB bei diesem tbrihydroxylierten 
Produkt die drei OH-Gruppen die Platze eins , zwei und vier einnehmen miissen. 
Es gibt tatsachlich nur diese Anordnung der drei H ydroxyle , die alle drei Falle 
der gegenseitigen Stellung zweier H ydroxyle bei den drei Dihydroxylderivaten 
des Benzins vereinigen kann. Fiir samtlichè iibrige Falle ist die Beweisfiihrung 
analog, manchmal ist sie schwieriger durchzufiihren , und dann erfordert sie 
die Darstellung einer grèiBeren Anzabl neuer Verbindungen » n 

Obwohi aber Korner in dem eben zitierten Aufsatz sein HauptprobIem 
noch nicht Iosen konnte, gelang es ihm bei vielen Benzolderivaten doch , 
durch Synthese auf verschiedenen Wegen zu zeigen, wie sie jeweils gene
tisch zusammengehoren mussen . - Der Aufsatz von 1867 war ubrigens seine 
letzte Veroffentlichl1ng aus dem Labor Kekl1lés : die folgende Arbeit - uber 
Isomere des Toll1idin 28 - stammt bereits aus dem Labor Cannizzarros. 

Die Verbindung mit Cannizzarro war fur Korner auBerordentlich 
fruchtbar l1nd wertvoll , hatte doch Cannizzarro, was seinerzeit durchaus 
nicht ublich war, vollstes Verstandnis fur die Al1fgaben l1nd Probleme der 
theoretischen organischen Chemie 29. Bekanntlich war es z.B. Cannizzarro 

~2 Ais Korner c1iese Angaben dann machen konnte, namlich im Jahre 1869 , bezeichnete der di e 
1.3.·Steliung aIs Para·, die 1.2.·Stellung als Meta· und die 1.4·S te1 lung als Orthostellung. 

23 Korner G. , Notice sur la synthèse de l'acide al1isique. dc l'acide méthyloxy·benzoique, d'un 
crésol nouveau et sur l'acide paraiodobenzoique, « Bull. Acad. Roy. Belgique », 24 (2. Ser) (1867) , 152·158. 

24 Korner G. , Faits pour servir à la détermination du lieu chimique dam la série aromatique, 
«Bull . Acad. Roy. Belgique » , 24 (2. Ser.) (1867), 166·185. 

2' Heute: BenzoI. 
26 Es handelt sich um 1.2.4.·Trihydroxybenzol, heute: Hydroxyhydrochinon. 
1m Text verwandte Korner librigens noch die durchgestrichenen Zeichen flir die Gerhardtschen 

Atomgewichte. Nachdem die Richtigkeit der Gerhardschen Atomgewichte allgemein anerkannt waren. 
wurden die Striche, wie auch hier, fortgelassen . 

27 Korner , Anm. 21 , S. 168. (Obers. n. Ostw. KI. , 174) 
2 8 Korner G., Synthèse d'une base isomère à la !oluidillc, «Giornale di Scienze NaturaUi ed 

Economiche di Palermo », 5 (1869), 3. 
29 Ich erinnere nur an seine berlihmte Abhandlung i"tber theoretische Chemie von 1858: 
Cannizzaro St. , Sunto di un corso di Filosofia chimica. « II Nuovo cimento » , 7 (1858). 321·366 . 

Es war eine broschierte Ausgabe dieser Abhandlung, die Cannizzarro in Karlsruhe vorgelegt hatte. 
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gewesen, der 1860 auf dem Chemikerkongress in Karlsruhe die Avogadro
sche Hypothese ais Grundlage der Atomgewichtsbestimmungen durchgesetzt 
hatte 30. Korners erste groBere Leistung in Cannizzarros Labor war die Konsti
tutionsermittlung cles Pyridin im AnschluB an die Arbeit iiber Toluidine 31. 

Gleichzeitig gelang es ihm, die zweite Grundfrage der Benzoltheorie, nam
lich die nach der Gleichwertigkeit der Kohienstoffatome, experimentell 
zwingend zu beantworten. Cannizzarro, der ja sehr gut wuBte, wie schwierig 
es war, theoretischen Erkenntnissen allgemeine Anerkennung zu verschaffen, 
drangte seinen Assistenten dazu , die Ergebnisse moglichst schnell zu verof
fentlichen und ihnen aus didaktischen GrLinden eine ausfiihrIiche Darstel
lung der Benzoltheorie voranzuschicken. Zu der 1869 endlich vorgelegten 
Arbeit Korners schrieb er selbst eine Einieitung. 

Das Kernstiick dieser Veroffentlichung ist wie gesagt der « Beweis fiir 
die Gleichheit der sechs Wasserstoffatome des BenzoI» 32. Hierin setzt sich 
Korner zunachst mit Versuchen von Carl Graebe und von Adolf von Baeyer 
zur genauen Ermittlung der Konstitution der Phthalsaure 33 auseinander, 
erklart sie fiir ungeniigend and laBt seinen Beweis fiir die Gleichheit der 
Wasserstoffatome folgen . Zunachst stellt er dabei fest , daB die drei iso
meren H ydroxybenzoesauren bei der Kohlendioxidabspaltung dasselbe Phe
noI ergeben und daB andererseits, wenn man die OH-Gruppe in den Hy
droxybenzoesauren durch Chlor ersetzt und dieses abspaltet, ein und die
selbe Benzoesaure entsteht . 

« Dara1.1s geht hervor » , schreibt er n1.1n, «daG die I somerie an clie Existenz 
zweier s1.1bstit1.1ierender Gruppen innig gebunden ist , l.1nd daG sie, sobald man 
wieder an die Stelle einer dieser Gr1.1ppen ei n \X! asserstoffa tom setzt , al.1fhort. 
Wir bezeichnen der Kiirze halber mit H " d ie von dem H ydroxyl des Phenols 

:10 Obrigens war dieser Kongress auf)er von C. \Xle ltz ien lInd A. Wurtz maf)geblich auch von 
Kekulé angeregt worden. Er schien zunachst zu keinem Ergebnis 2U fiihren , aber post festum kam es 
aufgrund der von Cannizzarro vorgelegten Abhandlung doch noch zu einor E inigung, vgl. Ihde A. l , 
The Development 01 Modern Chemistry , New York etc. , 1964 ; hi er S. 203·230. 

31 Am 20. Aprii 1869 teilte Kiirner in einem offenen Brief an die Akademie von Palermo seine 
Idee uber die Konstitution des Pyridin mi t. Es schein t, als habc Kiirner, nachdem auch J ames Dewar 
kurz nach ihm uber die Konstitution des Pyridin berichtet hatte (On the "xvdation products 01 picoline . 
« Proc. Roy. Soc. Edinb. », 7, 1870, 192) seine Arbeiten uber das Pyridin cingestellt . vgl. Anschiitz. 
Anm. 7, S. 88. 

32 Die Abhandlung hat folgende TiteJ und Untertitel : 
Kiirner G., Fatti per servire alla determinazione del Il!ogo chimico nelle sostanze aromatiche, Rap· 

porro del Prof. Cannizzarro : I. Teoria di Kekulé, sopra la cost ituzione delle sos tanze aromatiche; II . 
Dimostrazione dell 'uguaglianza de ' se i posti d'idrogeno nella benzina; III . Sulla costituzione della 
pseudo-toluidina ; IV. Az ione del bromo sul toluene; V. Azione del cyanuro potassico sull'anisol-para
solfato di potassio ; VI. SOprq due acidi nitrofenol-solfori ci; VII. Sull 'ac ido iodo-ben7.0l-parasolforico 
(Insieme al Signor E . Paternò); VIII. Osservazioni sul cresol di varie origini (Insieme al signor O. 
Simoncini ), «G iorn"le d i Sc ienze Naturali ed Economiche d i Palermo », 5 (1 869), 208-256. 

Der « Beweis {ur clie Gleihheit der sechs Wasserstoffatome des Benzo! », auf den ich mich im 
Text beziehe, ist Kapitel II . der Abhandlung 

33 ti Baeyer A. K., Mlttheilungen aus dem orgal1iscbel1 Laboratori':"'1 del' Gewerhe-Academie iII 
Berlin. «Annalen cler Chemie uncl Pharmac ie », 140 (1866), 295-313 . 

b Graege c. , Ober Naphtalin, «Ann . Chem. P harm. ». 149 (1 869), 1-28; hier S. 25-28. 
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eingenommene Stellung, die in den drei obengenannten Sauren sieh als identiseh 
erwiesen hat, und mit H' = HY = H' die drei vom Ameisensaureradikal 34 in 
denselben drei Sauren der Salieyl-, Oxybenzoe- lInd Paraoxybenzoesaure einge
nommenen Stellungen, denn, wie bewiesen worden ist , wird: H' = I-P = H' 
sein . Da die Oxybenzoesaure C"H4 °OH"oCOOH ihrer von mir dureh Orthobrom
phenol ausgefiihrten Synthese zufolge der Reihe der Orthoderivate angehort 3', 

so befÌnden sieh die zwei Gruppen, clie den Wasserstoft cles Benzols ersetzen, 
aueh fiir alle anderen Derivate von dieser Reihe an den Stellen H " und I-P. Nun 
kann das Ni troanilin von Arppe 36, C,;H., o N"H., o N'O c' das zu derselben Reihe 
gehort, auf zweierlei Weise in Bromehlorbenzol vE'fwandelt werden; man sub
stituiert Brom an Stelle des NHQ-Restes und Chlor an jener des NO,,-Restes , 
oder umgekehrt , und die zwei Produkte C"H"Br" oCI' lInd CoH"oCl"oBr', die 
man erhalt, sind ganz und gar identiseh ; das bedeutet daG die Stellen H" und 
H ' gleiehwertig sind, und folglieh werde:n \Vir H" = H ' = H y = H' haben. 
Das fliiehtige Nitrophenol, das ieh kiirzlieh in Pyroeateehin verwandeln konnte, 
gehort samt de.:: Salieylsaurc zu ein und derselben Reihe, d .h. zur Metareihe 
und kann folglieh dureh die Formel C"H" o O"H o N'O c ausgedri.iekt werden. In 
diesem Korper kann man als Ersatz von zwei \V'asserstoftatomen ein Bromatom 
und ein anderes NOc-Radikal einfLihren , so daG das gewunnene Produkt identiseh 
mi t jenem wird , das man mittels Ersatz zweier Wasserstoffatome des Metabrom
phenols C"H.,oO"H o Br' dureh zwei NOc-Reste erhalt. Und da das Bromnitro
metanitrophenol CcH., o NO" o BroO"H .. N'O ., llnd das Dinitro-metanitrophenol 
CRH2 oN02 oN0200''HoBr' v~llkommen ide~tiseh sind, muG man annehmen , daG 
die gleiehen Elemente in beiden Korpern identische und gleiehwertige Stellungen 
einnehmen. Da in dem zweiten Produkt das Bromatom sieh urspri.inglieh an der 
Stelle H ' befand , wird es alleh im ersten die Stelle H ' oder eine dem H ' gleiehe H" 
einnehmen, und wir werden sehreiben konnen C"H è oNOcoBr"oOwHoN'02' Daraus 
geht hervor, daG es in dem Hiiehtigen Nitrophenol zwei Stellen H ' und H " gibt , 
die gleiehwertig und auBerdem zueinander, dem Hydroxyl gegeniiber, symme
triseh sind, und daR eine dieser Stellen von der NOc-Gruppe besetzt ist. Es ist 
Liberdies leieht zu verstehen, dal3 die Stellung H" mit keiner del' zwei Stellungen 
H y und H' zusammenfallt, denn falls sie mit einer der beiden zusammenfallen 
wi.irde, hatte ihre Ersetzung dureh das Bromatom statt eines Korpers der Meta
reihe einen der Ortho- oder der Parareihe erzeugt . DemgemaG haben wir bisher 
di e Gleiehwertigkeit von fiinf Stellen naehgewiesen, namlieh: H" = H' = 
H " = H ' = H ' . SchlieGlieh konnen wir aus dem Um5tande , daG in dem 
Metanitrophenol zwei gleiehwertige und delll Hydroxyl gegeniiber symmetrisehe 
Stellungen vorkommen , folgern , daI) aueh die seehste Stelle den anderen gleieh
wertig sein muG; denn denkt man sieh die Ebene dureh die Stelle des Hydroxyls 
hindurehgehend und senkreeht auf die Gerade, die die zwei symmetrisehen Stellen 
H ' und H " verbindet, so llluG diese Ebene, um der Beziehl.1ng zwisehen jenen zwei 
Stellungen zu entspreehen, die Molekel unbedingt in zwei gleiehe l.1nd symme
trisehe Teile teilen . Wenn nun dagegen die sechstc Stelle einen versehiedenen 
Wert als die anderen besaGe, wiirde eine Storung in del' SYlllllletrie l.1nd in der 
Gleiehheit dieser zwei Teile der Molekel l.1nd folglieh der zwei Stellungen H ' 
und H" erfolgen. Somit konnen wir sehlie[)en, daR clie seehs von Wasserstoft in 
der Benzolmolekel besetzten Stellen gleiehwertig sind» 37. 

34 Beute: Carboxylgruppe. 
3:; Zur Bezeichnungsweise vgl. Anm. 22 

36 Gemeint ist der fìnnische Chemiker und Schii\er F. Wiihlers Adolf Eduard Arppe. 
37 Kiirner, Anm. 32, S, 234-236. (Dbers , n. Ostw . KI. , Ne. 174). 



120 H. -W . SCHUTT 

Durchdenkt man sich diesen Text , SO wird man nnden , daB Korners 
Ausfiihrungen vollig einleuchtend sind und auch in kiirzerer Form nicht 
zwingend dargelegt werden konnen . Tatsachlich ist Korners Leistung ohne 
Diskussion anerkannt worden , in Deutschland allerdings mit einiger Verzo
g:::rung, da italienische Veroffentlichungen in relativ unbekannten Journa
len wie dem «Giornale di Scienze Naturali ed Economiche di Palermo » 
hier nicht so schnell bekannt wurden 38 , und da Korners ehemaliger Kol
lege aus dem Labor Kekulés , Albert Ladenburg, unabhangig von diesem 
einen ahnlichen Beweisgang fUr die Gleichwertigkeit der substituierbaren 
Wasserstoffatome vorgelegt hatte 39 . Wie recht Cannizzarro doch hatte , seinen 
Mitarbeiter zur Eile zu drangen! 

Obrigens betonte Korner am SchluG seiner Abbandlung von 1869 , daB 
er in seinen Arbeiten zwar von Kekulés H ypothese ausgegangen sei, daB 
sein Beweisverfahren aber unabbangig von den Postulaten Kekulés sei: er 
habe auch nur bewiesen , « daB die ganze Benzolmolekel in ibrer Konsti
tution eine Symmetrie zeigen muB »40 . Tatsachlicb is t Korner, obwohl er 
Kekulés Grundannahme, eben die der Gleichheit der Wasserstoffatome im 
BenzoI, gerade experimentell verinziert batte , mit KekuIés Benzolformel aus 
bestimmten Griinden nicht ganz einverstanden. Nach KekuIés Formei mit 
den drei Doppelbindungen miiBten namIich bei Disubstitu tionsprodukten 
statt der drei bekannten Isomere vier auftreten , wenn die Substituenten 
gleich sind, und sogar hinf, wenn sie verschieden sind 41. AuE die Oszilla
tionstheorie, die KekuIé 1872 zu r Abhilfe des genannten Problems ent
wickelt hatte , geht Korner nicbt ein und schIiigt stattdessen eine Formel 
vor , die einer Miscbung der bekannten Diagonalformei von Adolph Claus 42 

und der Prismenformei von Albert Ladenburg 43 sehr ahnlich ist, indem 
einerseits die einander diagonai gegeniiberliegenden Kohienstoffatome durch 
je eine VaIenz verbunden, andererseits die Kohienstoffatome in zwei Ebenen 
zu je drei Atomen angeordnet sind 44 . 

38 Anschutz gibt an , claf3 um cliese Zeit kallm jCl11anci in DeutschL1nd clas «G iorna le cii Sc ienze» 
kannte, vgl. Anschutz, Anm. 7 , S. 87. 

39 Laclenburg A. , Ober Benzol/ormelll , «Ber. Dr. Chell1. Ges. » , 2 (1869), 272-274. 
·\0 Kiirner, Anm. 32 , S. 236. 
"11m ersten Fa~l ergibt clie 1.2-S tellung zwei Isomere, im zweiten zusatzlich noeh clie 1.3.-Stellung, 

vg l. Kiirner, Anm. 32, S. 237 f. Auf clie hiihere Zahl l11iiglicher I somere hatte schon Baeyer hinge
wiesen; vg l. Baeyer A. V., Ober die Uvitil1siiure. «Zeitschrift fUr Chemie » , 4 (1868), 119-120; hier 
S. 120. 

4 2 Claus A. , Thenrrtische Betrachtul1gel1 /ll1d derell Alllvendull.~ zur Systematik , Freiburg 1866; 
hier S. 208 . 

13 a Laclenburg A., Bemerkul1gen zur aromatiscben Tbeorie. «Ber. Dt. Chem. Ges. », 2 (1869) , 
140-142; vg l. auch. 

b Schelar V. M. , Alternatives lO tbe Kekulé /ormula far benzene: tbe Ladenburg formula. In : 
Kekulé Centenni"l. Hrsg. v. O. Th. Benfey, Washington 1966, S. 163-193. 

44 Kiirner Anm :l2 S 241 
Zur Problematik· cle; S;rukt~rforl11 e l cles Benzoi , vgl. lI.a. lhcle , An l11 . 3(), S. 304-321 ; ferner: 
a Sementsov A. , Tbe spatial configuration o/ tbe benzene molecule and tbe end o/ tbe Kekulé 

formula. In : Kekulé Celltennial. H rsg. v. O. Th . Benfey. Washington 1966, S. 72-80. 
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Mit den Ergebnissen seiner Abhandlung von 1869 war Korner semem 
Endziel ein groBes Sti.ick niiher gekommen, allein es bedurfte noch em1ger 
Voratbeiten 45, bis er 1874 in der «Gazetta Chimica Italiana» seine 
wichtigste Veroffentlichung vorlegen konnte: Studii sull'isomeria delle co
sidette sostanze aromatiche a sei atomi di carbonio 46. In ihr zeigt Korner , 
wie es ihm gelang, den chemischen Ort endlich definitiv zu bestimmen. 

Sein Beweisgang ist prinzipiell derselbe, wie er ihn bereits 1867 skiz
ziert hatte, jedoch verwandte Korner nun wegen der geringeren experimen
tellen Schwierigkeiten nicht Hydroxybenzole , sondern Brombenzole, Bromni
trobenzole und unterschiedlich stark bromiertes Anilin. Dabei eroffnete ihm 
die Darstellung trisubstituierter Benzole aus Dibrombenzol die Moglichkeit , 
aus der Zahl der jeweils darstellbaren Isomere auf die Konstitution ri.ickzu
schlieBen. l.4.-Dibrombenzol darE, wie man sich leicht klarmachen kann , 
nur ein Tribrombenzol ergeben, namlich 1.2.4.- (= 1.3.4.-) Tribrombenzol; 
1.2.-Dibrombenzol ergibt zwei Isomere, niimlich 1.2.4 .- (= 1.3.4 .-) Tribrom
benzoI und 1.2.3.-Tribrombenzol ; 1.3.-Dibrombenzol dagegen ergibt drei 
Isomere, namlich 1.2.4.- (= 1.3.4.-) Tribrombenzol , 1.3 .5.-Tribrombenzol 
llnd 1.2.3 .-Tribrombenzol. Es existieren also im ganzen nur drei Isomere 
des Tribrombenzols, von denen das Isomer mit der 1.3.4.-Stellung drei Di
brombenzolen , das mit der 1.2.3 .-Stellung zwei Dibrombenzolen und das 
mit der 1.3.5 .-Stellung nur einem Dibrombenzol zu zuordnen ist . - Durch 
Nitrieren von Dibrombenzolen und aucb durch Nitrieren von Dibromben
zolen und anschlieBender Reduktion zu Anilinderivaten konnte Korner 
weitere geDetische Reihen darstellen , die das gleiche Bild ergaben wie die 
Tribrombenzole. In den beiden letztgenannten Fiillen treten - anders als 
ir.1 Falle der Tribrombenzolisomere - nun sechs statt drei Isomere auf, und 
jedes der sechs Isomere kann nur auf jeweils eines del' drei Dibromben
zolisomere zuri.ickgefi.ihrt werden 47. 

Es scheint uns heute, 8ls sei die eben dargelegte Beweisfi.ihrung einfach 
zu bewerkstelligen. Auf dem Papier ist es wobl auch tatsiichlich leicht, alle 
Moglichkeiten der Isomerie durchzuspielen , doch muB man sich klarmachen , 
weIch groBer praparativer Aufwand fi.ir einen schhissigen experimentellen 

b Klliver J. u. Mlil,ler W ., ìV/iHemcha/tstheoric: Ul1d l'Vissellscha/tsgescbicbte: Die El1tdeckul1!!. der 
Benzol/ormel, «Zeitschrift flir AlIgemeinc Wissenschaftstheorie», .3 (1972), 243-266 . 

1m lelztgenannten Aufsatz soli bewiesen werden, dan sich Kekulé Benzolstruktur gegeniiber den 
Konkurrenten nur aus fo lp:endem Grunde durchsetzte: « Kekulé, Benzolstt"uktur war nicht nur ei n in 
novatorisches Moment der Fabstoffindustrie, sondern setzte sich in der wissenschaftlichen Diskuss ion 
um die « richtige» Struktur aufgrund der Bediirfni sse der jungen Farb3toffindustrie durch ». (S. 
262-265). Der Beweisgang erscheint mir "ber unzureichend beleg t. 

.\., Kiirner G. (1) , Due isol71eri acidi nitro-fel1ol-mlforici. «Gazze tta Chimica It ",l iana», 2 (1872), 
443-448. 

Kiirner G. (2), Sull'acido iodo-bel1zoi-pilrasoi/orico, «Gazz. Chimica Itali ana », 2 (1872), 448-450 
(mit Paternò). 

16 Kiirner G., Studii suLl'isomeria delle cosidette IOstal1ze aromatiche (/ ,ei alami di carbonio 
«Gazz. Chimo Italiana» , 4 (1874), 305-446. 

'17 Kiirner ib , S. 312-314. 
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Beweis nottg ist. Um volle Vergleichbarkeit gewahrleisten und jeden Zweifel 
ausschlieBen zu konnen, muBte Korner vollig reine, kristallisierbare Substan
zen darstellen. Wie schwer das war, zeigt sich schon daran, daB er selbst 
den Mangel an genauen Kenntnissen iiber den chemischen art der Substi
tuenten 1m Benzolring mit experimentellen Schwierigkeiten begriinden 
konnte: 

« Dieser Mangel ist, meiner Meinung nach , darauf wruckzufuhren, da!3 die 
zahlreichen gesammelten Angaben nicht nach demselben Vel'fahren, mit denselben 
Apparaten und denselben Forschern bestimmt wurden und somit nicht direkt 
vergleichbar sind. Ich ver\Vandte demgema!3 stets die gro!3te Sorgfalt bei Bestim
mung der Schmelz- und Siedepunkte, so\Vie des spezifischen Gewichtes. Anderer
seits wollte del' beruhmte Kristallograph Prof. A. Scacchi .18 , gefallig meiner Bitte 
folgend, die kristallographischen Verlùltnisse jener Stoffe bestimmen, die fast 
ausnahmslos in Kristallen seltener Schonheit erhalten wurden '19'0. 

Dabei muBte Korner samtliche theoretisch voraussehbare Isomere auch 
wirklich syntherisieren. Er gibt an, im Zuge seiner Untersuchungen 126 
neue Verbindungen dargestellt zu haben, von denen er einige ausdriicklich 
nennt, namlich: ein neues Dinitrobenzol; ein neues Tribrombenzol und des
sen Derivate; mehrere Di- und Tribromaniline; Tetra- und Pentabromanilin; 
Cl-o Br- und J-haltige Nitraniline; mehrere neue Dinitraniline; mehrere 
Di- und Trinitrophenole; eine groBe Anzahl von Phenolderivaten, die auBer 
einer oder zweier NO"-Grllppen noch mehr als zwei CI-, Br- oder ,T-Atome 
enthalten und schlieBlich mehrere Substitutionsderivate der verschiedenen 
Phenyldiamine, del' Dihydroxybenzole und des Phloroglucins. AuBerdem 
glaubte er, Tetranitrophenol und seine Derivate gefunden zu' haben 51. Das 
neue Tribrombenzol z.B. - es ist dasjenige, in dem die drei Bromatome in 
1.2.3 .-Stellung stehen - erhielt er durch Ersatz der Aminogruppe in vicina
lem Dibromanilin durch Brom 52. 

Aufgrund seiner sorgfaltigen Arbeiten konnte Korner auch gewisse, un
ter praparativen Gesichtspunkten auBerordentlich wichtige Regeln dariiber 
(lUfstellen, bei welchen Verbindungen welche Substitllenten vorzugsweise an 
welche Stelle des Benzolkerns gehen. Wenn z.B. Chlor, Brom, Jod oder 
Salpetersaure auf Chlor-, Brom-, Jodbenzol, Anilin, Phenol oder Tolllol 
einwirken , so bildet sich, wie Korner fand, immer ein der 1.4.-Reihe Zll
gehoriges Hauptprodukt neben 14-15 % der 1.2.-Verbindung 53 . Eine Auf-

1 8 Arcangelo Scacchi \\'ar Professor fuI' Mineralogie in Neapel. 
I" Korner war beruhmt fuI' se ine Sammlungen selbstgezuchteter Krista,lI e . Kekulé berichtet von 

ciner solchen Sammlung, (Kekulé, Anm. 1 9 , S. 111) und Anschutz erwahnr, dafl Korner der Landwirt
schaftlichen Hochschule il' Mailand eine groBe Praparatensammlung hinter1:!ssen habe . (Anschtitz, Anm. 7 

S. 105) . 
. ' 0 Korner , Anm .. 16 , S. 310-31 t. 
Cd Korner , Anm. '16 , S. 314 . 
Ci" Korner, Anm. '16 , S. 313. 
,-,,, Korner , Anm. S. ~38 . AuBer di esel' gibt Ko rner ",och vier weitere Regeln ano 
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klarung dieses Mechanismus lag nati.irlich noch vollig auBerhalb seiner expe
rimentellen und theoretischen Moglichkeiten 54. 

Anders als seine Arbeit iiber die Gleichwertigkeit der sechs Wasserstoff
atome des Benzols erregte Kc)rners Abhandlung i.iber den chemischen Ort, 
deren Ergebnisse schon 1875 in Liebigs Jahresbericht referiert wurden 55, in 
Deutschland ein betrachtliches Aufsehen und « allerdings auch bei manchen 
MiBvergniigen », wie Richard Anschiitz schreibt, hatten doch Korners Expe
rimente «eine Reihe von mittlerweile durch andere Chemiker auf diesem 
dal11als l11odern5ten Forschungsgebiet unternol11mene Arbeiten iiberholt » 56. 

Hatte Korner mit seiner Veroffentlichung von 1874 auch sein wich
tigstes Ziel erreicht, so war damit seine wissenschaftliche Tatigkeit doch 
Jurchaus nicht beendet. Aus seinem Labor kamen in der Folgezeit noch 
weitere Untersuchungen i.iber Benzolsubstitu tionsprodukte 57, ferner eine 
Gruppe von Arbeiten iiber die Konstitution aromatischer Pflanzenstoffe 58, 

einige Abhandlungen iiber den Abbau und Aufbau von Aminosauren 59 und 
schlieBlich einige Arbeiten i.iber Chinolin, B-Picolin und Chinoxalin 60 . Ich 
mochte nicht naher auf diese Arbeiten eingehen, die meiner Meinung nach 
zu den i.iblichen Leistungen geschickter Experimentatoren gehoren , und le
diglich eine etwas unerfreuliche Episode erwahnen. 1882 hatte Korner in 
seinem Aufsatz iiber Chinolin angedeutet, er habe « Abkommlinge einer 
Base CHGN" » synthetisiert, die fìebersenkende Wirkung hatten 61. Die an
gesprochene Verbindung war hochstwahrscheinlich Chinoxalin, das dann 
1884 auch von Oskar Hinsberg, einem Schiiler Emil Fischers, synthetisiert 
wurde 62 . Korner meldete daraufhin seinen Prioritatsanspruch auf die Ent
deckung des Chinoxalin an, den er schon deshalb wohlbegriindet sah, weil 

"" In den oben genannten Beispielen handelt es si eh natlirlich um c1ek trophil e Substitutionen, bei 
denen del' Substituent 1.0rdnung den Zwei tsubstituenten bevorzugt in die p-SteJ.l ung lenkt , vg l. 

{/ Baeyer H ., Lehrbucb del' organischen Chemie, Leipzig '6 1968; hi er S. 400-404. 
b Sykes P. , l~eaklioltsmecbanismen in del' organischen Cbelllie, Weinheim 1964; hi er S. 119-125. 
Die Reak tionsmechanismen , die zur Klarung der Kiirnerschen Regeln hihrte n, wurden vor allem 

von Sir Chri stopher Ingold (vg l. Anm. IO ) und seiner Sch,de gek lart , vg l. 
c Ingold S. K. , 51ructure and M ecbanism iiI Organic Chemislry, London 1953. 
-" E ine genaue Darstellung ga b A. Laubenhei mer in Lieb igs J ahresberi cht 1875, S. 299-366. 
,'ù Anschlitz , Anm. 7, S. 97 f. 
" Es handelt sich im ganzen um 13 Veriiftentli chung"n , d ie zw ischen 1876 und 1916 erschienen , 

vg l. Anschiitz, Anm . 7, S. 98, 104-105. 
'8 Besonders hervorzuheben ist hi er d ie zuS,l mmen mit Ch . Bohringer vorgeleg te Arbeit liber cli e 

Al kaloicle cler Angusturarinde : 
Kiirner G. , I ntorno agli alcaloidi della corleccia di AIl.~lISlura, « Reale Istituto Lombardo di 

Scienze e Lettere (Rendiconti) ", 16 (2 . Ser) (1883) , 320-324 (mit Bohringer). 
Es sei noch erwahnt , dal) auf3ergewohnli ch Kiirner g' o fl e Ke:1ntnisse ;n Botanik besaf3 und in 

Mailand ein e igenes Treibhaus unterhie lt . 
. '0 Es handeit sich hau ptsachli ch um Ve rolfentlichungen ii ber Ab '-:iimmlinge del' Asparag insaure, 

liber die Korner gemeinsam mit A. Menozzi arbei tete, vgl. Cohen, An m. ' '' , S. 2980. 
60 Die w ichtigs ten Abhandlungen zu di esem Thema sind: 
Ki:i rner G. , Inlorl1o ad alcuni prodotti ,li Irasformaziol/ <? dell" chil/olil1a, " Reale I st ituto Lombardo 

d i Scienze e Lettere (Rendiconti ) », 14 (2. Ser) (1881) , 401-405 , 526527 . 
6 ' Korner, ib.. S. 527. 
Re Hinsberg O., Uber Chinoxtlline, « Ber Dr. Chem. Ges. ». 17 (1884), 318-323. 
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el' Emil Fischer vor 1884 die Verbindung gezeigt habe 63, und er war 
schmerzlich beri.ihrt, als Fischer 38 .T ahre spa ter in seinen Memoiren den 
Anspruch als vollig unbegrundet zuri.ickwies, da er, Fischer, sich nicht erin
nern konne, mit Kornel' i.iber die betreffende Verbindung gesprochen zu 
haben 64. Korner fi.ihlte sich wohl deshalb besonders getroffen, weil es ihm 
bei seinem menschenfreundlichen und humorvollen Charakter 65 so gar nicht 
Jag, hochnasig Anspri.iche zu stellen und nach billigem Ruhm zu haschen. 
Ja, gerade seine bescheidene Lebensart hatte ihn in dies e Lage gebracht: er 
hatte es eben, wie schon Cannizzarro feststellen muBte, nie eilig mit Verof
fentlichungen. 

Die Frage der Entdeckung des Chinoxalins ist i.ibrigens der einzige 
FaU, in dem eine Leistung Korners von einem Fachkollegen nicht anerkannt 
wurde, seine anderen Leistungen wal'en nie kontrovers 66, was nati.irlich auch 
mit Korners Stellung innerhalb seiner Wissenschaft, del' Chemie, zusam
menhangt. Er hat niemals die Leistung eines anderen falsifiziert, er hat, 
soweit dies wissenschaftstheoretisch gesehen i.iberhaupt moglich ist, etwas 
verifiziert, und zwar hat er eine Hypothese vel'ifìziert, die von den meisten 
Chemikern, aus welchen Grunden auch immer 67, ohnehin akzeptiert wurde. 
Damit ist er ein Exponent dessen, was Thomas S. Kuhn «normale Wis
senschaft» nennt 68 , hat er doch eines der wichtigsten Ratsel gelost, die 
den Chemikern durch die Theorie Kekulés gestellt worden waren. Der Pro
zess des «normalen» Ratsellosens, in dem Korner eine unbestreitbar fi.ih
rende Rolle innehatte, ist aber nicht minder wichtig als der Prozess der 
Grundlagenlegung und Gl'undlagenrevision, ja, el' zeigt deutlichel' noch als 
jener, was Wissenschaft eigentlich bedeutet lInd wie sie vorgeht. 

RIASSUNTO 

Il primo posto nella produzione scientifica del Chimico itala-tedesco Guglielmo 
Korner - nato a Kassel nel 1839, morto nel 1925 :1 Milano, ave è stato professore 
nella Scuola Superiore di Agricoltura - è tenuto dalla verifica sperimentale dell'ipotesi 

63 Korner G., Intorno ad alcune trasformazioni dellel ortonitrani!intl e delle ortodianimine, «Atti 
della Reale Accademia dei Lincei (Transunti) ", 8 (3 . Ser) (1884), 2l9-222. 

6. Fischer E., Aus meinem Leben, Berlin 1922; hier S. 94. 
6' Ein Schlaglicht auf Korners Humor und seine Schlagfertigkeit wirft eine Anekdote aus seiner 

Zeit in Giefien. Ais Vorlesungsassistent von Prof. Will hatte er manchmal unter desse n Kritik zu leiden , 
die meist in der Behauptung bestand , er habe clie vorgefuhrten Versuche nicht vorher ausprobiert. Eines 
Tages wollten wahrend einer Vorlesung mehrere Zundholzer nicht brennen und Will sagte erziirnt zu 
,einem Assistenten: «lch habe Ihnen Joch erst kurzlich gesagt, Herr Doktor, Sie mussen vor der 
Vorlesung alles selbst probieren »1 Daruf Korner: «Herr Professor, ich habe aLle Zi.indholzer vorher 
probiert, sie sind allle gegangen ». (Vgl. Anschi.itz, Anm. 7 , S. 76). 

66 Selbst mit Ladenburg scheint es keine Prioritatsstreitigkeiten um den Beweis der Gleich
wertigkeit der sechs Wasserstoffatome gegeben zu haben. 

67 Vgl. Kluver, Anm . ..,. 
GR Eine ~rganzte Fassung der Wissenschaftsheorie Kuhns erscheint in: Kuhn , Th. S., Tbe structure 

01 Scientlic Revolutions, Chicago 1970, (mi t Postscript 1969). Zur Kri tik an Kuhns Wissenschaftstheorie 
vgl. vor allem: Lakatos , 1. u. Musgrave A. , (Hrsg.), Criticis1n ami the Growth 01 Knowledge. 
Cambridge 1970. 
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sul benzolo proposta nel 1865 dal suo maestro Augusto Kekulé. Dalle pubblicazioni 
sull'argomento si riconosce chiaramente che il Korner ha condotto le sue ricerche se· 
condo un programma esattamente preordinato. In primo luogo, sin dal 1865, in la
vori sui derivati del benzolo egli consolidò la previsione dell'esi-;tenza per il benzolo 
di tre soli gruppi di isomeri di posizione e, a questo proposito, nel 1866, introdusse 
nella chimica dei composti aromatici le designazioni orto, meta e para; poi, nel 1869, 
dimostrò che in esso tutti gli atomi di idrogeno sostituibili sono tra loro equivalenti; 
infine, nel 1874, mostrò che si può determinare per via chimica la posizione dei so
stituenti sul nucleo , e ne indicò il modo. Il Korner non accolse però la formula di 
Kekulé ma ordinò i sei atomi di carbonio, tre a tre, su due piani diversi . Anche 
altre ricerche del Korner , oggi poco ricordate in Germania , meritano un posto ade
guato nella storia della chimica: cosÌ i lavori sulla piridina , della quale stabilì la 
costituzione (1869), quelli sull'acido aspartico (1880), quelli su vari alcaloidi , come, 
ad esempio, sugli alcaloidi della corteccia di angustura ( 1883), e sulla chinoxalina (da 
lui sintetizzata. indipendentemente da Oskar Hinsberg , già nel 1882). 
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DANTE ANATOMICO 

Pietro FRANCESCHI N J 

Firenze 

Dan te Alighieri - il pad re della lingua italiana - ebbe vivo il culto per la scienza: 
dobbiamo a Ideale Capasso una recente, dotta documentazione sulle larghe conoscen
ze di Dante nel campo dell'astronomia J. E Dante fu per i tempi anche un sen o 
studioso della scienza medica; è in proposito ben noto il fatto che «dal Morgagni 
a Francesco Puccinotti , da Cesare Federici (clinico emerito prima a Palermo e poi 
a Firenze e dantista illustre' a Cesare Lombroso , a Piero Giacosa, sotto molteplici 
aspetti i medici si sono intere5sati dell'opera di Dante », così nel 1921 Guglielmo 
Bilancioni (1881-1935 ) che nella nota storica Dante e i j\iIedici c riordinò molte 
notizie sull'argomento. Ancora più di recen te nel 1947 Luigi Belloni scriveva: «è conva
lidata dalla critica ,turica moderna l'affermazione dei primi biografi di Dante (quali 
il Boccaccio e il Villani) e dei primi commentatori della Commedia, che il sommo 
poeta abbia frequentato l'Università di Bologna attorno al 9" decennio del '200. Non 
sappiamo con certezza quali siano stati gli studi a cui egli si dedicò durante la sua 
permanenza in Bologna. E ' logico pensare che abbia frequentato le lezioni di filosofia , 
e quindi anche quelle di medicina spesso abbinate alle prime. I limiti fra le due 
discipline erano allora molto confusi: la medicina non era una scienza sperimen
ralue, come oggi , e le conoscenze mediche , desunte soprattutto dai testi classici ave
vano fondamento squisitamente speculati vo. Certo è che la D ivina Commedia ab
braccia l'intero scibile dell 'epoca ; quindi anche le citazioni di indole medica non 
fanno in essa difetto » 3. 

Le citazioni della Divina Commedia più volte segnalate dalla cnuca medica sono , 
com 'è ben noto , quella sulla recrudescenza es tivo-autunnale dell'infestione malarica 
(Inferno , Canto XXIX, versi 46-51 ), ed anche, e forse più nota , la descrizione del
l'attacco malarico da Dante esattamente fissato nei suoi versi immortali (Inferno, Can
to XVII , versi 85-87 ). Ben nota anche la rievocazione poeti (:a della generazione uma
na mediata dalla tradizione aristotelica (Purgatorio, Canto XXV, versi 37-51); altre 
citazioni potrebbero essere ricordate nel campo dell' ~ natomj a c della fisiologia ; di esse 
si veda nell a bibliografia della già citata nota del Bilancioni. Ma vi è un passo dell a 

l Capasso 1. , L'astrol/omia ncl/a Divi!la Comll1edia, Editrice Domus Ga lil "eana, Pisa 1967 , pp . 2 12 
con 43 j].]ustrazioni c prefaz ione d i Giorgio Abetti . 

c Bilancion i G., Dante e i Medic i , « Archivio di Stor ia clelIa Scienza ", Vo lume III , 1921 , pp. 283-300 . 
3 Belloni L. , Dante Alighieri studentc di medicina a Bologna, « Rivi sta Ciba » , Anno I , Numero 

I. 1947, p . 39. 
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Divina Commedia la cui giusta interpretazione ci rivela che Dante aveva anche co
noscenza dei concetti allora dominanti l'anatomia e la fisiologia del nevrasse , cono
scenza che acquisì non tanto da letture quanto più probabilmente dalla rievocazione 
di lezioni udite in Bologna al tempo del suo soggiorno di studente in quella città. 
Il passo in esame è quello riferibile al lamento di Bertrand de Born (morto nel 1295), 
Bertram dal Bornio secondo Dante: 

139 "Perch'io partii così giunte persone, 
partito porto il mio cerebro, lasso' 
dal suo principio ch'è in questo troncone: 

142 così s'osserva in me lo contrapasso ". 

(In/mIO , Canto XXVIII , vers i 139-142) 

E' al riguardo il caso di sottolineare il preciso significato allegorico suggerito a 
Dante dal suo incontro, nella schiera dei dannati perché in vi ta artefici di discordie 
e di divisioni, con la figura sconciata di "un bllSlo SCn7.a capo andar si come / 
andavan gli altri della trista greggia; / e 'l capo tronco tenea per le chiome, / pesai 
con mano, a guisa di lanterna; / e quel mirava noi, e dicea: 'O me ' ". Dante così 
raffigurò lo scempio del corpo del barone Bertrand de Born "rrovatore provenzale 
dei più celebri , che ebbe molta e malefica parte nella vita domestica della corre in
glese e nella discordia fra il re Enrico II e il suo primogenito pure Enrico , popolar
mente conosciuto col nome di «re giovane », morto nel 1183; Bertrando si trovò 
poi a mal partito col «re vecchio» e col secondogenito Riccardo Cuor di Leone", 
così Isidoro Del Lungo (1841-1927) nella sua edizione della Divina Commedia (Le 
Monnier Firenze 1926). 

Appunto: «lo contra passo » dantesco al delitto di Bertrand de Born, quello di 
aver partito così giunte persone (il figlio dal padre ), è nello averlo condannato ad 
avere partito, diviso il cervello dal suo principIO il midollo spinale ch'è in questo 
troncone, cioè nel canale vertebrale. Il Del Lungo ha rettamente postillato questo pas
so: "Ahimè, porto con la mia stessa mano , in questo mio capo, il mio cervello diviso , 
separato, dal <, suo principio» dal midollo spinale, [a cui sostanza o materia è come 
«il principio» della cerebrale" (I. Del Lungo, Op. Cito pago 309). 

In sintesi, con questo passo «dal suo principio ch' è in questo troncone» (cioè 
nel canale della colonna vertebrale) D~nte dimostra che accettava l'arcaica definizione 
che risale a Prassagora di Coo vissuto nel IVo secolo avanti Cristo (ma Dante non lo 
sapeva, anzi ignorava che fosse esistito un Prassagora di Coo): «Praxagoras' belief that 
the heart is the centraI organ of the intelligence and the seat of the soul, undoubtedly 
led him to adopt not only this belief, but also the view that the brain is a kind of 
overgrowth and excrescence of the spinal cord »'; e già Justus Friedrich Hecker 
(1795-1850): «Prassagora di Coo uno dei massimi capi-scuola che assicurò a se stesso 
grande fama per la scoperta della differenza fra le vene> e le arterie, fu anche autore 
dell'affermazione dommatica essere l'encefalo (ciò che è nella testa: %E<PClJ.~) un'appen
dice del midollo spinale» 5. 

Una tale affermazione quale quella di Prass~gora non teneva dunque alcun con
to di quanto affermato da un secolo da Alcmeone di Crotone, vissuto nel 500 avanti 
Cristo: essere l'encefalo la sede delle attività intellettive; ma Alcmeone era ignoto 

4 Longrigg }., Praxagoras O/ Cos, in « Dictionary of Scientific Biography», Val. XI, New York 
1975, pp. 127·128. 

, Hecker J. F. , Storia filosofica (/lIlica deli" medicilla, Firenze 1852, TOlllo Primo, pp. 198·201. 
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a Prassagora. Si abbia comunque presente che Eroiìlo di Calcedonia, vissuto in Ales
sandria nel 300 avanti Cristo e che era stato allievo di Prassagora , ci ha dato la pri
ma descrizione dell'anatomia del cervello umano da lui stesso dissecato: un quadro 
che di per se stesso non avallava affatto la definizione di Prassagora; si noti che cosÌ 
l'opera di Erofilo come pure l'opera di Prassagora furono largamente riportate e 
commentate nei suoi scritti da Galeno, che Dante ricorda aver visto nel Limbo. E 
in proposito sia qui lecito ridimensionare il significato e la validità di quella ricca 
registrazione di grandi nomi della storia della medicina : Democrito, Empedocle , Ip
pocrate, Aristotele, Avicenna ed altri ancora da Dante posti nel Limbo quali ospiti 
di onore! E ' chiaro che Dante non ebbe alcuna conoscenza diretta dei loro relativi 
testi; Dante aveva conoscenza di quei nomi , così illustri e famosi, soltanto perché essi 
erano «trascritti» nei codici manoscritti che circolavano dall 'anno 1000! 

In conclusione: la citazione di Dante, cosÌ circospetto in materia , che il midol
lo spinale è «il principio» dell'intero nevrasse documenta che ancotcl nei primi anni 
del '300 (gli anni della stesura dell' I nierno) il mondo della cultura accettava come 
valida l'erronea definizione proposta da Prassagora. 



]EAN LOUIS CALANDRINI (1703-58) 

E IL SUO COMMENTO AI «PRINCIPIA» DI NEWTON 

Gino ARRIGHI 
Lucca 

«Pour comprendre les oeuvres mathématiques [.,.] il faut, me disait Poncelet , 
s'idenrifier avec leur auteur; il faut refaire sous d'autres formes , presque à chaque 
page , sa découverte. Or, continuait-il, c'est ce dont presque personne ne prend la 
peine ». Così scriveva Adhémar-Jean-Claude Barré de Saint Venanr ora è quasi un 
secolo I e, per un testo quale i P"incipia di Newton, una tale impresa è assai spesso 
tutt'altro che immediata: riconoscenza pertanto dobbiamo a coloro che , rivelandoci 
la loro «découverte », possono render più agevole la nostra «scoperta ». 

Mi intratterrò adesso intorno ai la vori in tal senso compiuti da uno scienziato 
genevrino oriundo di Lucca. 

«I Calandrini avevano le Case nel 2° Quartiere del Gonfalone segnato Rota 
del 3' di S. M. I Calandrini vennero a Lucca Nobili da Sarzana poco dopo la crea
zione di Papa Nicolao V. anch'esso di Sarzana allora Dominio Lucchese che fù creato 
Papa il 1447. Filippo Calandrini il 1449 fu eletto Cardinale da "Jicolao V. essend ) 
Fratello uterino del Papa medesimo » e ciò « per essere entrata in d" Casa Andreola 
Madre del dO Sommo Pontefice in seconde nozze ». « Gio: Matteo figlio di Pietro 
[fratello del predetto Filippo] Dottore di Legge, e Senatore in Roma fu creato Cit
tadino Originario della Republica di Lucca per decreto dell'EccO Consiglio delli 22. 
Gennaro 1456. [ ... ] et abi litato a tutti gli onori della Republica lasciò dopo di se 
un figlio postumo nominato Filippo, quale educato da Benedetto Buonvisi suo Tu
tore Testamentario ebbe per moglie Caterina figlia del suddo Benedetto Buonvisi , 
godè più volte l'onore dell'Anzianato, e fu impiegato in Ambascerie ai Principi , e 
morì in Lucca il 1554. Giuliano figlio di Filippo battezzato in Lucca li 21. Agosto 
l514. oscurò il lustro della sua Famiglia con apostatare dalla Religione Cattolica se
dotto dalli errori di Calvino, si partì di Lucca con la sua Famiglia, e si ritirò in 
Francia, ove morÌ a Sedan nell'apostasia del 157.3 , e sposò Caterina di Agostino Bal
bani. Giovanni di lui figlio battezzato in Lucca li 6. Giugno 1544. [ ... ] seguace del 
l'errore del Padre , dopo aver passata la sua Vita parte in Fiandra, e parte in Fran
cofort in Germania morì in Londra, ove aveva fissata la sua dimora l'anno 1614. 
Dal detto Giovanni rimasero due figli, cioè Gio: Luigi che fermò sua dimora in 
Ginevra Ove si trova ancor oggi la sua descenc!enza; e Filippo nato in Francofort 30. 
9bre 1587, andò ad abitare in Londra sotto il Regno di Carlo I , quale essendo del 

I «Compres lendus des séances de !'Académie des Sc iences », r, XCIV (1882) ; p. 112. 
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1645. decapitato, Filippo che seguiva il suo partito, fù obligato ntlrarsl iD Amsterdam , 
ed ivi dagli Stati eletto Generale Direttore del Commercio in Batavia nell'Indie 
Orientali, portatovisi con la sua Famiglia ivi morì ». Ho inteso riprodurre inalterati 
questi appunti, così come si leggono in uno dei codici (sec. XVIII) del can.'" Vincenzo 
Baroni contenenti le Notizie genealogiche delle ,famiglie lucchesi c . 

Nella Bibliothègue publique et universitaire di Ginevrd si conservano tre qua
derni musicali contenenti un «Chant nuptial en l'honneur ciu mariage de Jean-Louis 
Calandrini avec Catherine Turrettini 1612 »". Da questo matrimonio, ancora fra oriun
di lucchesi, nasce Daniele (1635-1709) che, sposatosi con SJfa Trembley, nel settem
bre 1703 diverrà padre di Jean-Louis Calandrini: lo scienziato ginevrino del quaL: 
intendo ora parlare. 

In una atmosfera di contrasti, a seguito del decesso di un professore di filoso
fia e matematica, l'Académie nel 1723 bandiva un concorso per un professore di sola 
filosofia. «Au concours - dice Charles Borgeaud nella Histoire de l'Université de 
Genève '. - se présentèrent un pasteur, Ami de la Rive , et deux jeunes savants qui 
devaient marquer un jour au premier rang de leurs pairs: Jean-Louis Calandrini et 
Gabriel Cramer. Le pasteur fut élu. [ ... J Les Conseils décidèrent alors le rétablis
sement de la chaire que l'Église ne demandait pas et, malgré les reclamations des 
ministres , excipant de ce que, les mathématiques étant une branche de la philosophie, 
la profession devait etre à la nomination de la Compagnie, Le Grand Conseil, sur la 
proposition de Messieurs, y pourvut lui-mème et y nomma conjointement les deux 
candidats évincés. Il se partagèrent l'enseignement en professant chacun de deux se
maines l'une. 'M' le Recteur a dit que 1M' le professeur Jean-Louis Calendrin a com
muniqué à M' l'acien syndic Robert Chouet le pian gue M' Cramer et lui avaient 
été chargés de dresser , par lequel il est réglé que l'un de ces Messieurs les Professeurs 
en mathématiques fera pendant tout le cours de l'année des leçon sur l'algèbre et 
l'astronomie et l'autre sur la géométrie élémentaire et les méchanigues, et qu'au lieu 
que chague professeur devait faire deux leçons pendant la semaine, l'un fera seuI 
toutes les leçons pendant une semaine et l'autre dans la suivante [Reg. Comp., 24 nov. 
1723] '. Le pian de cet enseignement alternatif de deux hommes qui ont reçu de 
leurs contemporains les surnoms de Castor et Pollux de la science genevoise, pian re
nouvelé des temps héroiques de l'École calvinienne, fut modifié par la sui te , en ce 
sens que chacun professa pendant un laps de temps suffisamment étendu pour per
mettre à son collègue de s'en aller poursuivre ses travaux , enrichir les sources de sa 
pensée, à l'étranger ». 

Sappiamo che sul principio dell'insegnamento matematico dei due fu presa una 
importante decisione e cioè «que les leçons qu'ils feraient ex cathedrà, sur les prolé
gomènes, par exemple, de quelque livre , ou SUl' d'autres guestions qui ne demanderaient 
pas des figures et des démonstrations, se feraient en latin; gue celles au contraire 
qu'ils feraient autour de la table, où ils feraient des démonstrations et des figures , se 
feraient en français, soit pour en faciliter l'intelligence aux Étudiants, soit afin que des 
personnes qui auraient du gOla pour ces sciences et qui ne sauraient pas le latin puis
sent en profiter [Reg. Sénat acad., 29 sept. 1724] ». 

c Bibli .Jteca Statale di Lucca , Ms. 1109; c. 44 r. e v .. 
3 Ms. Tronchin 357. Rinnovo i ringraz iamenti alla dotto Francesca Bianconi di quella Biblioteca 

per le informazioni cortesemente fornitemi. 
1 L'Académie de Calvino 1559-1798, Genève. Georg et c. , 1900; pp. 502 e 503. 
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l L. Calandrini (Olio di Roberr Gardelle nella Bibliorhèque de G enève) 

Durante la malattia di un professore di filosofia , i due amici presentarono al 
ternativamente la loro opera di supplenti e, nel 1734 dopo la morte di quello, Calan
drini fu nominato suo successore lasciando per intero al Cramer la cattedra di ma
tematica . 

«La philosophie genevoise ne tarde pas à s'éloigner de Descartes pour se rap
procher de Locke. Dans le cours du XVIII" siècle, l'enseignement philosophique passe 
aux mains de physiciens et de naturalistes qui fortifìent cette tendance à l'empirisme 
(les Jalabert , Calandrini, Cramer, de Saussure). Mais à la différence de l'empirisme 
français et anglais , l'empirisme genevois s'allie au respect pour les principes de la mo-
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rale et de la religion et me me au plus vif sentiment religieux), ". Così fu detto e in 
realtà lo spirito profondamente vissuto della riforma religiosa non poteva non avere 
una tale influenza. 

Reputo opportuno riferire altresì un brano autobiografico di Charles Bonnet da
tato «Des bords du Léman, le 11e d'Octobre 1775 ), ti: «Après avoir achevé mes 
étudies de Belles-Lettres, j'entrai dans notre Auditoire de Philosdphie au printemps 
de 1736. Là j'entendis deux professeurs dont les noms seront consacrés dans les 
annales de notre République, et qui ne s'effaceront jamais de mon coeur. Tous deux 
joignaient à un mérite supérieur, aux graces de l'esprit et il la beauté du génie, un 
savoir presqu 'universel et les connaissances les plus approfondies de Philosophie et 
de Mathématiques. Tous deux possédaient encore au plus haut degré le rare talent 
d'intéresser fortement l'attention de leurs auditeurs par la clarté et par la méthode 
qui régnaient dans leurs instructions, par les charmes de leUi" élocution, par le choix 
hereux des vérités et par l'art admirable ave c lequel ils savaient les exposer et en 
tirer des conséquences théorétiques Oli pratiques propres à faire juger de leur appli
cation aux cas particuliers. Tous deux étaient attachés de coeur et d'esprit à la Ré. 
vélation , et comme ils étaient lalcs, et qu'ils jouissaient de la plus grande réputation 
dans notre Académie, ce qu'ils disaient en faveur de la Révélation ne manquait point 
de frapper les écoliers, et ne contribuait pas peu à Jes prémunir contre Jes dangereux 
sophisme de l'incrédulité. Vous comprenez, mon illustre ami, que je parle de Mess" 
Calandrini et Cramer, morts dans un age peu avancé et regrettés de tous les ordres 
de l'État comme ils méritaient de l'erre ... ». E più oltre 7 lo stesso Bonnet dirà: 
«jamais je ne reconnaitrai assez tout ce que je dus dans la suite à la tendre amitié 
dont M" Calandrini et Cramer m'honorèrent , e t à la complaisance avec laquelle ils 
satisfaisaient à mes questions. Rien ne contribua plus que les entretiens et les encou
ragements de ces excellents hommes à affermir mes pas dans la carrière de la vérité et 
de la vertu » . 

Nel 1741 Jean-Louis Calandrini diveniva rettore dell' Académie , ufficio in cui su
bentrava Ami De la Rive nel '45; nel 1750, nominato Consigliere di Stato , lasciava la 
sua cattedra al Cramer e nel '57 lo troviamo Sindico. 

Aggiungo in breve altri dati biografici: il 21 agosto 1729 J. L. Calandrini spo
sava Renée figlia di Jacques Lullin, dalla quale ebbe due figli; nel 1758 chiudeva, 
anzi tempo, la sua vi ta operosa. 

Le ricerche condotte per individuare t" reperire la sua produzione, scientifica o 
d'altro genere, al fine di compierne un esame, non hanno raggiunto in realtà un esito 
felice; comunque mostro ciò che ho rinvenuto. 

A stampa, nella solita Biblioteca di Ginevra, si ha soltanto questa pubblicazione: 
Disquisitio phy.rica de coloribus Genevae, G. de Tournes , 1722. 48 p., 4°. 

Mentre il suo catalogo dei manoscritti ha queste quattro schede di lavori del 
nostro : 

Géométrie sublime -- Trigonometriae rectilineae ... tractatus - Tractatus trigono
metriae sphericae. 1731. M,. fr. 654. 

" Vedo op. ciI. in .'; p. 562. Estratto da: Francisque Bouillier. Histoire de ia philosophie cartésien
l1e, II, 49l. 

ti Op. cito in 4; pp. 564.565. 
7 Op. cito in ·1· p. 566 . 
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Extrait d'un cours de logique donné à l'Académie en 1741 (en latin). Le Sage 
IO (2030) . 

Extrait d'un cours de physique don né en 1742. Le Sage 44 (2044). 
Notes scientiques et historiques (astronomie , religion naturelle, juste et injuste , 

Illédailles antiques, divorce , etc.) Ms. 2856. 
Il Bonnet nel solito scritto autobiografico di queste opere , dice 8: «Je tirai plus 

de fruit d'une peti te Logique manuscripte gue M' Calandrini venait de composer en 
français, et dont il m'avait permis de prendre copie ». 

Nella Library of Congress di Washington si ha di suo: T heses physicae de ve,~e 
tatione et genera!ione planlarum ... Genevae , M.-M. Bousquet et sociorum , 1734. lO p., 40. 

Di altri stud i del Calandrini ci danno notizia i seguenti titoli 9: 
TRAITÉ / DE LA / COMETE / QUI A PARU EN DEcEMBRE 1743. / ET EN 

.T ANVIER, FEVRIER ET MARS / 1744. / Contenant / Outre les Observations de l'Auteur, 
celles qui ont été faites à Pat is par Mr. CASSINI , et à Gel1eve par Mr. CALANDRINI. / 
On y a joint divenes / OBSERVA TIONS et DISSERTATTONS / ASTRONOMIQUES, / 

Le tout accompagné de Figures en taille douce. / PAR / Mr. J. P . LOYS DE CH E
SEAUX. A LAUSANNE et à GENEVE. Chez MARC-MICHEL BOU SQUET et COlllpagnie. 
MDCCXLlV. 

De eodem Phaenomeno Genevae viso, Epistola Viri Clarissimi Domini Johannis 
Ludovici Calandrini , Math . Pro/. Ordinar. Genevae , (Id Jac. Jurin , R. S Secr. in «Phi
losophical transactions » , voI XXXIV (1726-2/); pp. 150-51. il « fenomeno» è una 
aurora boreale. 

Observafiol1S upon the Effects 01 Lightl1l11g, with ail Account 01 the Apparatus 
proposed to prevent its Mischiels to Buildings, more particularly fo Powder Magazines; 
being Answers fo certain Questions proposed by M. Calandrini, 01 Geneva, to William 
Watson, M. D. F. R. 5. in « Philosophical transactions », voI. LlV (1764); pp. 201-
227 con figures. Lo scritto, :l forma di lettera « To the Right Honourable the Earl of 
Morton President of the Royal Society », comincia così: « My Lord, I very lately re
ceived a letter from the learned and ingenious Monsieur Calandrini , of Geneva, who 
has a considerable employment in the Ordnance in that city. In this letter Monsieur 
Calandrini tells me, that he had perused with attention a latter wich I wrote to the 
late Lord Anson, wich contained some suggestions tending, as I hoped , to prevent 
the mischiefs occasioned by lighting to ships at sea; and which likewife might , on the 
Philosophical transactions [Phil. Trans. VoI. LII. page 629]. He says , that he has 
considered with satisfaction the real advantages , wich may arise from thence to forti
fìed towns, where the quantity of gun-powder Illay, from any ?ccident , endanger the 
whole fabric of a city. etc . ». 

Jean Senebier , sebbene asserisca « je n 'ai eu aucun docu'1lei1t pour écrire ce mor
ceau », ci ha lasciato una prima rapida e sentita biografia del Calandrini 10 dalla quale 
estraggo: «Entre une petite parti e des Manuscrits [ ... l qu'on m'a permis de voir, on 
trouve deux Lettres écrites à M. Jenning SUl' la maniere de frouver les Fluentes , rélati-

8 Op. c ito in I ; p. 565. 
" Rinnovo i ringraziamenti a l dotl. N. H . Robinson Librarian della Royal Society di Londra per !c 

informazioni cortesemente fornitemi. Il primo di quelli che seguono si trova pure nella Biblioteca An
gelica di Roma . 

10 Histoire littéraire de Genève. Tome troisieme. A Genève, Chez Barde, Manget et Compagnie , 
MDCCLXXXV lj p. 112 . I pass i success ivamente citati si trovano ",Il e pp . 118-122. 
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ment à l'otlvrage de J1;1. Cotes (de Harmon ià mensurarum l. Cotes avoit poussé plus 
loin que Newton la théorie des quadratures , et il avoi t appris à rapporter les fluentes 
ou à l'hyperbole ou au cercle; c'est-àdire, ou à la trouver en logarithmes ou en arcs 
de cercle lorsqu'on ne pouvoit pas l'obtenir en termes finis. Calandrini, après avoir 
parcouru les principales formes, arrive à celles dans les quelles il y a quelque racine 
différente de la racine quarrée; ce qui donne des constructio'ls fort composées et dé
pendantes de l'inscription des polygones réguliers dans le cercle; il découvre les fon
demens de cette méthode en les démontranr d'une maniere claire et rigoureuse [ ... ]. 
Calandrini avoit encore composé Annotationes ad 5lerlin!!,ii trar/alum de summatione 
et interpolatione serie rum infinitarulJJ ». 

Egli «cultivoit les belles-lettres; il traduisit en françois le Poeme de Leonidas, 
composé par Glower ; [ ... ] a travaillé à la Bibliotheque 1talique et au journal littéraire ; 
il avoit fait quelques Notes sur l'Epìtre à Emilie , OÙ Voltai re donne une idée de la 
philosophie newtonienne; [ ... ] com posa des Vers latin et kmçois ... ». 

Dei discorsi tenuti al tempo in cui fu rerrore dell'Académie, il Senebier arrribuisce 
particolare importanza a quello intitolato « D e motu foliorum Spontaneo »; infine ri
corda una dissertazione «sur l'efÌect du Froid» negli animali , una «Lettre sur la fer·· 
tilisation du bled» e la trattazione di « Questions et Répon'ies sur le jour de Paques 
des Protestans , et particuliérement sur celui de 1744 » . 

E ovvio che , per il riconoscimento e l'analisi di tutti questi studi non portati alle 
stampe, s'imporrebbe l'esame dei suoi manoscritti conservati nella Biblioteca di Gine
vra e più sopra indicati. 

Passando a parlare dell'impresa del Calandrini, per 1:1 quale sembrami doverglisi 
attribuire il merito maggiore , riprendo dal Senebier ". ,< Son gé mie , comme un feu 
dévorant, avoit besoin de matieres pour déploye r son activité: il entrepit de donner 
une éditon latine des Principes mathématiques de Newton , commentés par Le Sueur 
et Jaquier. Cet ouvrage parut en 1739. Phi!oson!;iae !1atur;!lis principia mathematica 
atlctore Isaaco Newtono, perpettlis CO i1lmentariis illustrata col7I:nuni swdio PP. Tho
mae Le 5ueur et Francisci Jaquier, 4". 3 vol. La direction ~;eule de cette édition de
mandoit un Mathématicien consommé; mais un homl11 e de géni e ne pouvoit s'occuper 
continuellement de la plus belle production du génic sans fai re des efÌorts dignes de 
la cause qui les produisoit. Aussi Calandrini devint le Commentat-::ur le plus utile de 
Newton; il enrichit son édition de morceaux précieux; il corrigea les fautes des Ma
thématiciens de Rome; il éclaira divers endroits qu'ils n'avoi ent pas tirés de l'obscu
rité , et il remplit quelques vuides qu'ils avoient franchi. / Mais, je dois le dire, les 
Peres Le Sueur et Jaquier (ces hommes vraiment estimables) n<" virent point tous ces 
travaux avec l'amour-propre des petits Auteurs qui ne font ca, que dc leurs ouvrages. 
Ils témoignerent à Calandrini la plus grande reconnoissance dan5 les Préfaces qu'ils 
ll1irent à la tete des trois volull1es. 1ls voulurent apprendre au Puhlic que le Traité 

Il Op. cito in le pp. 114-11 8. 
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des Sections coniques nécessaires pour l'intelligence des Principes mathématiques, tel 
gu'on le trouve dans le premier volume, est l'ouvrage du Mathématicien Genevois. 
On sait gu'il es t encore l'Auteur des Mémoires gui sont dans le second volume sur la 
T héorie des Résistances; de meme gue la Réfutation du Systeme des Tourbillons, 
contre Jean Bernouilly. Dans le troisieme volume on lit des Expériences sur la force 
de l'Aimant et sur .<a diminution en raiSOI1 cubique inverse de.' distanees; des Mémoires 
sur l'Attraetion , rélativement à la ,figure de la T erre, et SUI' le mouvement moyen de 
la Lune. Tout cela ne renferme point tout ce gu'il a ajouté au Commentaire des 
Principes de Newton. J e dois dire encore gue toutes les Notc:s désignées par un asté
risgue lui appartiennent, de meme que plusieurs autres qui n'ont aucune margue. / 
Les idées de Calandrini sur la force de l'attraction , considérée rélativement à la figure 
de la terre, ont peut-etre donné lieu à l'exécution d'une des plus belles opérations 
entreprises pour la perfectioil de l'as[ronomie: elles contribuerent aux dernieres me
sures de la terre. Cassini fut tellement frappé de l'évidencc des verités gue Calandrini 
développe dans ce Mémoires, qu'elles l'engagerent } travailler pom faire réaliser ces 
fameuses mesures excécu tées su Pòle, en France et } l'EguateuL / .re ne crains point 
de blesser la modes tie de Calandrini en révélant tout ce gu'il n 'a pas voulu dire, et ce 
gu'il m'auroit empeché de publier: ce seroit manquer il la soc iété gue de ne pas faire 
connoitre le prix de sa modestie en montrant la valeur des grandes choses gu'elle lui 
fit cacher. Calandrini, Euler, Clairaut et D'Alembert onr eu la glorie de découvrir une 
faute dans les calculs de Newton sur le mouvement de l'apogée lunaire, dont la lenteur 
est beaucoup trop grande dans les résultats du M.;lthématicien Anglois; ce gui ne pou
voit provenir gue de l'insuffìsance de la loi de l'at traction qui sert de base au calcul 
pour expliquer le phénomene, ou de l'insuffìsance de la méthode employée pour 
faire usage de cette loi. Dans cette découverte Calandrin eut un très-grand avan
tage sur les trois premiers Géometres de l'Europe; car, primierement, il les a tous 
devancés, du moins de l'aveu de CIairaut; secondemer.t , il q trouvé exactement la cause 
de l'insuffìsance de la loi de l'attraction rour l'aplication du phénomene qui avolt 
échappé à ces grands hommes, puisgu'ils croyoient qu'elle dérivoit de la loi elle-meme; 
tandis gue Calandrini démontre qu'il faut seulement l'attrinuer à la methode employée: 
aussi Clairaut et D'Alembert reconnurent bientòt la solidité des recherches de Calandrini. 
E nfin Calandrini partage avec Clairaut et D'Alembert le mérite d'avoir calculé les causes 
du me me phénomene par une méthode plus parfaite gue celle de Newton, puisgue Calan
drini avoit fait entrer dans ses calculs la considération, aussi importante gue difficile à ma
ni er, de l'excentricité de l'orbite lunaire. Mais si le résultat de ses calculs cadre avec les 
phénoillenes, on ne peut se dissimuler gue c'est par une es pece de hasard; car il auroit 
fallu gue Calandrini eu t encore introduit dans son calcul, comme les Mathématiciens 
François, la variation de cette excentricité et cette partie d(- la force pertubatrice solaire 
qui agit perpendiculairement au rayon \'ecteur de l'orbite lunaire; ce qu'il n'a pas fait, 
quoigu'il ait eu sufl]samment égard à la portion de cette force qui agir parallélement 
à ce rayon. / .T'en ai dit assez pour faire connoltre le 1l1érite de Calandrini comme Ma
thématicien dans cette découverte : je veux encore le faire admirer de tout le monde par 
sa modestie. Gabriel Cramer étoit à Paris et à l' Académie lorsque Clairaut lut le mé
moire où il annonçoit la découverte d'une faute dans Newton: Cramer entendit avec 
plaisir l'Académicien ; mais il eut encore plus de plasir à se souvenir de son ami Calan
drini. Il déclara que le Professeur de Geneve avoit trouvé la meme chose: il lui écrivit 
ce qui se passoit; mais il ne put engager le modeste Calandrini à publier ce qu'il avoit , 
sur cette matiere, ni meme à en montrer les germes dans l'édition des Principes Illathé
matiques de Newton ». 
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E gli scritti premessi ai vari tomi della edizione citata dei Principia I" dànno te
stimonianza del lavoro compiuto dal Calandrini. Così nel «Monitum» del primo, do
po un disteso ragionamento sulle note e i commenti introdotti, si legge 13: «Publicum 
quoque grati animi testimonium deesse nolumus Clariss. Don. J. L. Calandrino in Aca
demia Genevensi Professore in rebus Mathematicis versatissimo, qui hanc nostram New
toni principiorum editionem adornari curavit ad normam elegantissimae illius editionis. 
quae additionibus multis locupletata Londini prodiit anno 1726. Deindè id sibi laboris 
assumpsit vir doctissimus non solum ut schemata incidi, suis locis disponi, typographica 
menda corrigi sedulò invigilaret, sed etiam ea quae jam laudavimus Sectionum Coni
carum elementa cOlllposuit , et quae à nobis non sa tis perspicuè videbantur exposita 
propriis notis aliquandò illustravi t ». Nel «Monitum» del secondo tomo si dice an
cora 14: «Sed longè majora sunt quam verbis exprimi possint , de hoc universo opere 
Clariss . Viri Joan. Ludovici Calandrini merita qui eiìdem quam primi Libri initio lau
davimus diligenti a indefessaque cura huc seci secundae parti invigilavit,> 

Questi i meriti riconosciuti al Calandrini da Le Seur e Jacquier nelle scritture da
tate « Rome in Regio Conventu S.S." Trinitatis »; ma circa i limiti che sembrano por
re avrò a tornare pitl oltre. 

Nel «Monitum» che trovasi nella prima parte dell'ultimo tomo, si legge, fra l'al
tro ": «Cum tertiulll Newtoni Librum in duas dividamus partes datamque fide m non 
liberemus, in causa sunt praeclara de fluxu et refluxo maris opera quae anno 1740. à 
Calberrima Parisiensi Academiiì praemio fuere condecorata. Tot et tam eximia in hisce 
operibus continentur quae non ad fluxim refluxumqure maris duntaxat, sed etiam ad 
generales attractionis leges universamque Astronomiam referuntur ut Clariss. Viro D. J. 
L. Calandrinus cuim consilia impensè venerammo nos optimè facturos judicaverit , si 
praedicta opuscula iis adjungeremus propositionibus quas de fluxu et refluxu maris 
habet Newtonus ; quod quidem commodè fieri non poterat , nisi tertium librum in duas 
partes divideremus ». E più oltre 16: «Sed tanta sunt in universum hocce nostrum opus 
praelaudati Clariss. D. J. L. Calandrini beneficia , ut huic Doctissimo Viro pares meritis 
gratas referre non possimus ». Ma vi si trova poi un «Editoris lllonitum » particolar
mente importante che conviene riportar per intero 1 7 : « J ntelleximus quosdam malignè 

le PHILOSOPHIAE I NATURALIS I PRINCIPIA / MATHEMATICA. / AUCTORE / ISAACO 
NEWTONO, EQ. AURA TO. I Perpetuis COlllll1ellt{/riis illustrata, fUI1111l11lii studio I PP. THOMAE LE SEUI, 
ET FRANCISCI ,JACQUIER I Ex Gallicana Minimorum Fami/ili . ! Matheseos Professorum. / TOMUS PRI
MUS. / GENEVAE, I Typ is BARRTLLOT ET FILII Bibliop. et Typogl' . I MDCCXXXIX. 

pHILOSOPHIAE etc. I TOMUS SECUNDUS. I / MDCCXL. 
PHILOSOPHIAE etc. ,I TOMI TERTII PARS 1. I. I MDCCXLII. 
PHILOSOPHIAE etc. I NATURALIS / PRNCIPIA I MATHEMATIc'A. / AUTORE Is ,u 

CD NE\'VTONO Eq. Auroto. I TOMI TERTII CONTINUATIO. I CO NTINENS / LUNAE THEORIAM 
/ NEWTONIAM. 

E questa non è la sola edizione coi contributi del Calandrini, come può vedersi pure in: Geol'ge 
T. Gray. A hihliographv 01 the lUorks 01 SiI' [saac Netotoll. Second Edition. Facsimile Repr int , Dawsons 
of Pali Mai! , London, 1966. P. 11. 

Rinnovo i ringraziamenti al Dot!. R. G. Mackney ddl' Jnfol'marion Service della Bri!'ish Librnrv di 
Londra per le informazioni cortesemente fornitemi. 

13 P. VIII. 
14 P. seconda del «Monitul11 ». 

l.') P. l~rima del «Mon itulTI». 
16 P . seconda del «Monirul11 ». 

l' P. ,uccessiva alla « PP. Le SeuI' CI Jacq uier declarotio» c precedente "Ila « Inrl'oduct io ad tel'
tiulll librum ». 
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interpretari notulas quas adjecimus Commentaris PP. Le Seur et Jacquier, quasi saepius 
Newtoni mentem non attigissent; ne autem ipsis vitio vertatur quod concesserunt ob 
ipsorum absentiam ab urbe in qua liber edebatur, ut nempe quaecumque viderentur 
corrigenda ab Editore ipso mutarentur sive levia sive gravia forent, monendum puto 
me Autorum diligentiam et Doctrinam nusguam desiderasse , correctiones guas feci le
vissimi esse momenti, nec esse tales ut propter ipsas guidquam ex debita Autoribus 
gloria tollatur quod meae opellae tribuatur, et asterisco notatas fuisse, non quod ali
quid laudis exinde speraverim, sed quia si illic aliquid vitii irrepserit aequum est ut 
in Editorem non in Autores ea culpa transferatur ; Ne similibus cavillationibus occasio 
in posterum detur, tales distinctionis notulae non adhibebuntur in II" huius Voluminis 
parte, in qua speramus calculos Newtonianos circa Lunam potissimum satis intricatos , 
in aperta m lucem expositum iri ». 

In realtà quando si passi all'esame delle note contrassegnate dall'asterisco , che so
no centinaia ed alcune lunghissime e che non sono le sole dovute al Calandrini, dobbia
mo convenire che l'impresa del proffssore ginevrino sorpassa , per estensione ed impor
tanza, guella compiuta da Le Seur e Jacquier; e ciò non sembrami chiaramente detto 
nei monita loro. Forse a causa del modo con cui venne allora espressa la valutazione 
del contributo di chiarificazione ai Priltripia arrecato dal Calandrini, questi è adesso 
quasi dimenticato "'. 

,. Lavoro compiuto ne ll 'ambito de l Gruppo di ricerca n° 25 del C.N .R. (Comitato delle Matematiche). 



J. C. MAXWELL, LA «MECCANICA» 
E L'AUTONOMIA DELLA TEORIA DI CAMPO 

Enrico BELLONE 
Istituto di Scienze Fisiche dell'Università 

Genova 

La franchezza nel giudizio è una virtù, quando la franchezza riposa su argomenti 
controllabili e punta alla chiarificazione di problemi mal posti: ed è su questa ra
gionevole base che occorre riprendere , si:'. pur con la doverosa brevità del caso , alcu
ni aspetti delle considerazioni pubblicate da Salvo D'Agostino con una nota apparsa 
recentemente in Physis ' . Nel riassumere le tesi di C. W. F. Everitt su .J. c. Maxwell 
l'amico D'Agostino dichiara non sostenibili due congetture d:l me esposte a suo tem
po" e così riassumibili: a, con la memoria del 1865 intitolata «A dynamical theory 
of the electromagnetic field» Maxwell ric~rca una formulazione della teoria di campJ 
che sia relativamente autonoma rispetto ad altri approcci immediatamente riduzioni
stici; b, con il Treatise del 1873 Maxwcll si propone esplicit,1mente di dare alle stam
pe un'opera didattica. Secondo il D'Agostino , in base al btto che egli giudica a e b 
insostenibili, si deve trarre la conclusione che h mia interpretazione della linea di 
ricerca sviluppata da Maxwell è il «frut to di una affrettata lettura l>. 

La congettura a non può che apparire scarSilmente fontlJta se i criteri impiegilti 
per valutarne i possibili contenuti vengono ricercati tra le nubi di certa immagina· 
zione letteraria iltteggiantesi a epistemologia. Chi tenta di studi~re Maxwell sugli 
scritti di Maxwell - e non solo su alcune fortunate ma non d~1 tutto felici pagine de! 
!'rande Duhem - può in proposito servirsi, ad csempio, della luce dell'ironia , qual e 
sgorga dal seguente passo di una lettera dello stesso Marxwell a W. Garnett: «Si è 
stesa sulla parola meccanica una gran macchia. da quando .dclJni poeti e biologi n~ 

hanno abusato» 3. Né poteva diversamente scriver~ chi, come Maxwell, era capace di 
distinguere tra illustrazioni o spiegazioni di fenomeni elettromagnetici mediante feno
meni dinamici e «riduzione dell'elearomagnetismo ad una scienza dinamic:1» : nel
la prefazione alla prima edizione del Treatise, infatti, Maxwell precisa il proprio ten
tativo di «porre in luce, il più chiaramente possibile. le relaziJni esistenti tra la 
forma matematica di questa teoria e la scienza fondamentale della dinamica »: e di
stingue tra il contesto dell'illustrazione (uso di modelli) e il contesto della riduzion ~ 

(assenza di contraddizioni) ". Nell'ambito di questa distinzione opera inoltre una se-

1 S. D'Agost ino , L 'opera c!ettromagnetica di Maxwell nel sa.ggio di C. \\'l. l'. Evcritt, alla voce 
, Maxwell' del Dictiol1ery 01 Scientific Biograph)' , «Physis », XV I (1974), F"sc. 2, pp. 267·270. 

c E. Bellone, I modelli e la concezione del mondo nella lisiCtl moderna da Laplace a Bohr, Feltri · 
Ilelli , 1974. 

3 J. C. MaxweIl a W Garnett. le ttera del 24 lugl io 1877 , in: Tbc fife 01 ] C. Maxwell , di L. 
Campbell e W. Garnett, Lane,ra, 1882 , 1884: edizione curata cla R. l-L Kargon ( 1969) per la Johnson 
Reprint Corporation, p. 399. 

l J. C. Maxwell, Treat ise 011 electricitv alld maglletism, Oxford, 1873 ; i brani citati in questa not" 
sono tratti dall'eccellente edizione italiana curata da E. Agazzi. Utero 1973 . 
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conda distinzione, e cioè quella che rende, secondo Maxwell, una «illustrazione» pro
fondamente diversa da una spiegazione. A questo proposito si legge nella memoria 
del 1865] la questione dell'autonomia del campo dai modelli e dal linguaggio della 
camente al fine di «dirigere la mente del lettore »: «Tutte le frasi di questo genere 
che sono contenute nel presente scritto - ribadisce Maxwell - debbono essere consi
derate come illustrazioni, e non come spiegazioni»' . Questa ins istenza maxwelliana 
è preziosa per chiarire la tesi maxwelliana secondo cu i le equazioni di cam po trag
gono la loro validità dal supporto empirico e 50110 indipendc:nti da qualsiasi modello 
cl' etere e di materia : e mi permetta il D 'Agostino di ricordare che la congettura a è 
stata da me presentata nel seguente modo: «Essendosi cosÌ precisata [nella memoria 
de l 1865] la questione dell 'autonomia del campo dai modelli e dal linguaggio della 
meccanica mediante il quale è possibile costruire i modelli stessi , resta tuttavia da 
determinare il senso di una tale autonomia. Essa è, infatti, una autonomia relativa , 
e non va intesa come una totale frattura tra l'elettromagnetismo e le leggi del moto» 6 . 

Per quanto riguarda la congettura b è sufficiente un rinvio a ciò che ne pen
sava lo stesso Maxwell. Dalla prefazione del 1873 ri sulta che, secondo Maxwell, oc
corre dare al lettore un'opera priva dei difett i inerenti ai ,< trattati in cu i i fenome
ni elettrici e magnetici sono descritti in maniera divulgativa » : occorre tuttavia ev i
tare la «considerevole massa di memorie matematiche ,> che , pur essendo « di grande 
importanza per la sci enza elettrica », « non formano un sistema unitario » e « per 
al maggior parte superano le possibilità di compremione di chi non sia un mate
matico di professione ». Non a caso Maxwell cosÌ avvertiva il lettore: «La descri 
zione dei fenomeni e le parti elementari dell a koria di ogni argomento si trovano 
nei primi capitoli di ognuna delle quattro parti in cui è diviso il trattato. Lo stu
dioso troverà in questi capitoli materia sufficiente per dargli una conoscenza elemen
tare dell'intera scienza ». 

Mi pare dunque ragionevole insistere sulla validità dell a conget tura b: e non do
vrebbe essere necessario chiarire che , nel definire didattico questo grande lavoro di 
Maxwell , non si pensava ad una sua des tinazione a studenti di classi differenziali . 

Concludendo, può esser,~ l!tile ricordare una incisiva considerazione di 1. Laka
tos: « La filosofia [dell a scienza] senza la storia [della scienza] è vuota; la storia 
[della scienza] senza la filosofi a [della scienza] è cIeca » . 

. ' .J . C. Maxwe JJ , A dYllamical thear" 01 tbe elecl/"OlIlagltt"tic lie/d. « Phil. Trans. Roy Soc. •. 
( 1865), voI. 155, pp. -+59-512. 

r. Op. CiL note! c, p. 146. 



IDEE DIRETTRICI E PRESUPPOSTI METODOLOGICI 
NELL'OPERA NEUROLOGICA DI CAMILLO GOLGI ,', 

Guido CIMINO 
Roma 

Agli studi e alle ricerche medico-biologiche che si svolgono in Italia durante il 
XIX secolo viene assegnato, in genere , dalla storiograua scientifica un ruolo del tutto 
secondario, a paragone dei decisivi progressi e delle fondamentali rivoluzioni che in 
questo settore esprime il resto dell 'Europa. Si dà per scontato che le nuove idee e 
scoperte vedano la luce fuori del nostro paese, che quanto vi sia di significativo nel 
dibattito scientifico e metologico non abbia sede nella penisola , che le nostre universi
tà, provinciali e sonnolente, non facciano che riproporre , spesso in ritardo , ciò che è 
stato elaborato altrove. Questo giudizio ci sembra però alquanto affrettato e non del 
tutto corretto , specialmente se si prende in considerazione la seconda metà del secolo , 
in cui non è possible disconoscere l 'importanza degli studi c del pensiero di alcuni 
scienziati - ci riferiamo soprattutto ad autori quali Cesare Lombroso (1835-1909) , 
Giulio Bizzozzero (1846-1901 l, Camillo Golgi (1843-1926 ) - per opera dei quali la 
cultura medico-biologica italiana giunge a riportarsi a livello europeo e, in alcuni 
casi, a esprimere caratteri peculiari e originali. Per la ,toriografia della scienza si de
linea allora , a nostro avviso, il nuovo compito di porre nella giusta luce, di determi 
nare nel giusto modo i limiti , ma anche i meriti , di questo importante momento delle 
indagini sugli organismi viventi sviluppate nel nostro paese. 

Una delle figure più interessanti che emerge negli ultimi decenni dell '800 è in
dubbiamente quella dell'istologo e neuro-anatomista Camillo Golgi. L'attenzione degli 
storici non si era soffermata finora , eccetto che per lllcune generiche biografie ", sul 
lavoro di questo si ngolare personaggio, le cui scoperte hanno costituito delle tappe 
fond amentali per le nostre conoscenze della fine struttura del sistema nervoso; di re
cente però si è avvertito il bisogno di riesaminare criticamente la sua opera e il suo 
pensiero. 

Come è noto. dopo essersi laurea to in medicina a Pavia nel 1865 , Golgi entra 
come assistente ospedaliero nella clinica per le malattie mentaii diretta da Cesare Lom
broso. I rapporti col grande psichiatra e criminologo 11011 sono tuttavia tra i migliori ; 

,', Relazione tenuta in occasione del Seminario di Storia della Biologia diretto dal Ptof. Luigi 
Belloni presso la Domus Galilaeana (Pi sa, Maggio 1973 l. 

1 Cfr. Biography 01 Camillo Golgi, in «Nobel Lectures. Physiology and Medicine , 1901-1921,, ; 
L. Sala, Camillo Golgi , in «La Riforma medico », 26, 1919; A. Donaggio, Camillo Golgi, in 
« Rivista sperimentale di Freniatria » , 51, 1926; C. Sacerdoti, C"millo Golgi. in «Archi ves Italiennes 
de Biologie ", 76, 1926; A. Pertoncito , Commemorazione di Camillo Golgi, Pavia 1926; L. Sa~a , 
Camillo Golgi , in «Monitore Zoologico Italiano », 37 , 1926; V. Scaflidi, Camillo Golgi , in «Rivista 
di patologia sperimenta le », 1. 1926; O. Rossi, Camillo Golgi Orazione commemorativa, Varese 
1927 ; P. Rondoni , Camillo Golgi. in «Bollettino dell 'Istituto Sietoterapico Mi.lanese », 22, 1943 ; 
E. Bertarelli , Camillo Golgi ed il suo tempo, Milano 1950 ; P. Locatelli , Camillo Golgi , in « Scientia 
Medica Italica ». 2. 1951; A. Pensa. Camillo Golgi, iII <: Discipline e Maestr i dell'Ateneo Pavese » . 

Pavia 1961. 
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una profonda differenza di mentalità e soprattutto un diverso modo di concepire la 
ricerca scientifica e d'intendere lo studio dei fenomeni psichici sembrano essere al
l'origine della loro incompatibilità. Secondo Zanobio ", Golgi rimprovera a Lombroso 
di non essere «sempre coerente con se stesso nell 'attuare veramente quel rigorismo 
metodologico e quel positivismo, che proclamava indispensabili e inderogabili per uno 
scienziato ». Il problema dei rapporti tra i due studiosi andrebbe tuttavia ulteriormente 
approfondito, cercando soprattutto di mettere in luce le eventuali differenze tra le ri
spettive «ideologie» positiviste e metodologie scientifiche. In ogni modo , in questo 
periodo Golgi presta servizio nella clinica psichiatrica del maestro e conduce a ter
mine alcuni lavori sulle malattie mentali ; contemporaneamente però egli si dedica 
agli studi di anatomia microscopica , stringendo una solida amicizia con Giulio Biz
zozzero, allora incaricato di patologia ~enerale e di istologia a Pavia. In quegli anni Biz
zozzero, postosi in contatto con la scuola medico-biologica tedesca (era stato presoo Virchow 
a Berlino), aveva cominciato a divulgare i nuovi orientamenti teorici e sperimentali della 
fisiologia , nonché le nuove tecniche d 'indagi ne istologica, portando Lma ventata di 
rinnovamento nell'Università d Pavia ". E sotto la sua guida , Golgi decisamente orien
ta le proprie ricerche verso l'indirizzo anatomo-microscopico cominciando a pub
blicare alcuni lavori sulla fine struttura del sistema nervoso. Fu così che nel 1873, 
mentre era Medico Primario dell'Ospedale degli Incurabili di Abbiategrasso, dove si 
era trasferito per motivi economici, mise a punto, nel piccolo laboratorio di ricerca 
che si era ivi costruito , quell'importante metodo d'indagine microscopica, quella par
ticolare tecnica di colorazione dei tessuti detta della « reazione nera » o della «reazio
ne cromo-argentea ». Questo metodo da lui scoperto si rivelerà di un 'importanza estre
ma , in quanto permetterà di fare un eno rme passo avanti nelh conosc'~nza dell'intima 
struttura del sistema nervoso. 

Da questo momento in poi, per tutta la sua vita , Camillo Golgi trascorrerà la 
maggior parte del tempo in laboratorio ad osservare al microscopio parti d i tessuto 
nervoso colorate con la sua tecnica, a cui apporta continui miglioramenti . La mole 
di scopene a cui conduce questa osservazione sistematica è veramente notevole. Non 
vogliamo qui elencare la lunga serie dei suoi successi; basta ricordare che egli, pren
dendo via via in esame diverse zone del sistema nervoso (cervelletto , bulbi olfattori, 
fibre nervose midollate periferiche e centrali, ne rvi dei tendini , midollo spinale, cor
teccia cerebrale , piede d'ippocampo, ecc. ), giunge a dare una completa descrizione del
la cellula nervosa e dei suoi prolungamenti e a distinguere diversi tipi di neuroni 4. 

La sua opera anatomo-microscopica appare dunque di eccez ionale valore; le sue 
interpretazioni morfelogiche e funzion ali invece, nello storico che abbia contemporanea
mente presente il quadro della scienza dell'epoca e quello dei risultati odierni, suscitano 
qualche perplessità . Ricordiamo che Golgi fu uno strenuo difensore della teoria della « re
te nervosa diffusa», che allora si opponeva alla « teoria ciel neurone » propugnata dal
l'istologo spagnolo Santiago Ramòn y Caja!. All'ipotesi , che si andava affermando con 
grande successo, dell 'individualità morfologica , genetica, funzionale e trofica del neurone, 
Golgi opponeva la teor ia , per lui fondata su più solidi «dati di fatto », dell'esistenza 
di una rete nervosa diffusa , «alla cui formazione prendono parte indistintamente , 
per quanto con modalità e misura diverse , tutti gli elementi del sistema nervoso 

2 Cfr. B. Zanobio , The work 01 Camillo Golgi in neurolog)' , in « Atti del Simposio Interna
, ionale di Storia della Neurologia , Varenna 1961 », Miilano 1963. 

3 Cfr. V. Cappelletti , Giulio Bizzozzero, in «Dizionario Biografico degli Italiani » , voI. X. 
Roma 1968 . 

. , Per un 'esposizione dei risultati conseguiti da Golgi nello studi :l ciel sistema nervoso, cfr. 
13 . Za llobio , op. cito 
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centrale» c,; sosteneva cioè l'ipotesi della totalità e untta anatomica e funzionale del 
cervello, che non è possibile ridurre semplicemente alla «somma» di singoli neu
roni. Su tale questione egli ebbe anche un'aspra polemica con lo scienziato spagnolo 6, 

disputa che non si placò nemmeno in occasione della consegna del premio Nobel, as
segnato nel 1906 a entrambi i contendenti (il discorso pronunciato da Golgi in quel
l'occasione, La dottrina del neurone. Teoria e fatti, fu infatti molto polemico). 

La controversia Golgi-Cajal non era un fatto isolato, ma si inseriva in un vasto 
dibattito che vedeva impegnati i maggiori studiosi di neurologia. Infatti, dopo che il 
nuovo metodo della reazione nera si era diffuso in Europa e una schiera sempre più 
grande di scienziati aveva rivolto la propria attenzione alle ricerche d'istologia del si
stema nervoso, perfezionando man mano la tecnica di Golgi, erano cominciate a sor
gere delle teorie generali sulla struttura e il funzionamento del cervello, le quali però 
si erano poste subito in conflitto tra di loro'. Due erano le principali correnti che si 
contrapponevano: i «neuronisti» e gli «antineuronisti ». Il principio fondamentale 
delle teorie sostenute dai primi, cioè quello dell 'individualità morfologicd e funzionale 
-:lei neuroae, era stato affermato nel '9 1 da Waldeyer, che aveva ripreso un'idea di 
Forel e di His. Tale principio si era subito diffuso, trovando molti sostenitori (Kolli
ker, R :: tzius, Van Gehuchten , Edinger, Tanzi , Lugaro, ecc .) , tra cui soprattutto Cajal, 
che portò una gran messe di dati osservativi a suo sostegno. M'I alla corrente dei neuro
nisti (il cui sviluppo storico può essere suddiviso in tre fasi) si oppose un numeros :.J 
gruppo di scienziati, i quali convenivano sulla premessa comune di negare l'individua
lità anatomica e funzionale della cellula nervosa , e di credere invece all'esistenza di 
« reti» o «intrecci» di elementi nervosi quali unità elementari del cervello, cui era 
attribuita la funzione di trasmettere l'impulso. In fondo questi antineuronisti, i cui 
rappresentanti principali erano soprattutto Apathy, Bethe e Held , si riallacciavano al
la vecchia teoria di Gerlach (in voga fino a che le ricerche cii Golgi non fecero nuova 
luce sulla struttura intima del cervello) , dalla quale traevano la nozione di «rete 
continua », a cui però ciascuno assegnava un ben più preciso corrispondente istologico. 
E in questo gruppo di scienziati può essere collocato anche Golgi, il quale, benché 
proprio dalle sue ricerche avesse tratto origine la teor:a del neurone, ritenne invece 
di doversi rifare alla concezione di Gerlach. 

Per comprendere la figura e l'opera di Camillo Golgi , al di là di una mera cro
nologia di avvenimenti , per inquadrarle correttamente Gel pensiero biologico e nelhl 
cultura dell'epoca, occorre tener conto di una serie di scelte da lui operate a livello 
scientifico e metodologico, occorre ricostruire alcune sue idee direttrici, intuizioni di 
fondo e presupposti epistemologici alla cui luce la SU8 attività e le sue polemiche ac
quistano più pieno significato. 

Una prima fondamentale scelta, in qualche misura abbastanza nuova nell'ambito 
delle discipline medico-biologiche italiane, fu certamente quella di aver indirizzato con 
grande determinazione le sue ricerche sul terreno microscopico-sperimentale, riallac
ciandosi alla più progredita tradizione tedesca tramite Bizzozzero. Benché a questi va
da il merito di aver ridato slancio , in Italia , a tale indirizzo di studi, che tanti suc-

C. Golgi , La dottrina del l1ellrOl1e. Teoria c fatti , in OperCi O!11llia, voI. IV , Milano 
1929, p. 1264. 

6 Cfr. G. C. Riquier, Camillo Golgi e la sua polemica "on S. Rili!1ÒII y Caial, in ,< Atti del I 
Congresso Internazionale di Istopatd!ogia del sistema nervoso », Roma 1952. 

7 Cfr. N. Beccari , TI problema del l/ell/"O'le, 2 volI. , Firenze 1944. 1947. 
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cessi aveva ottenuto 111 altri paesi, occorre dare atto a Golgi di averne subito com
preso l'importanza e la fecondità e di averlo quindi perseguito, pur tra molte diffi
coltà, con quell'ostinazione e coerenza che appaiono come i due tratti più caratte
ristici della sua personalità. 

Ma la scelta anatomo-microscopica, e in particolare lo studio della morfologia 
del sistema nervoso, oltre che da particolari influenze ambientali (che andrebbero me
glio precisate, analizzando specialmente il rapporto con Bizzozzero), si sviluppa an
che in conseguenza del suo avvicinamento ai problemi della patologia mentale e alla 
figura di Lombroso. Sembra probabile infatti che, proprio nel corso della permanen
za presso la clinica neuropsichiatrica, Golgi abbia maturato la convinzione, chiaramen
te espressa nell'opera Sul{' eziologia delle alienazioni mentali del '69 , che la causa del 
le malattie mentali vada ricercata in alterazioni anatomo-fisiologiche del sistema ner
voso e non in alterazioni di una non ben precisata «sfera psichica " . Di fronte al 
bivio: studio della mente o studio del cervello, psichiatria o neurologia , egli sceglie 
la seconda strada. 

Golgi dunque, sia nel seguire il filone microscopico-sperimentale da poco appro
dato in Italia con tutta la carica innovatrice della biologia tedesca, sia, ancora di più , 
nel rivolgersi allo studio istologico del sistema nervoso , si pone già sua una via che 
rappresenta una certa novità nell 'ambiente scientifico aaliano. Ma una volta incam
minatosi in essa, egli vuole andare oltre , rendendosi conto della necessità di miglio
rare lo strumento tecnico, quale condizione indispensabile per il progresso della co
noscenza anatomica. Le grandi difficoltà dello studio lTJorfologico consistono soprattut
to nel creare quelle particolari condizioni osservative atte a meglio descrivere le in
time strutture degli organi. Di questo Golgi è perfettamente consapevole, tanto da 
accordare una importanza primaria proprio alla tecnica microscopica . «lo voglio met
tere al primo posto - egli dice - i moderni , perfezionati metodi di indagine e soprat
tutto quelli che si fondano sulle reazion i del nitrato d'argento rispetto " Ile più delicate 
parti dei tessuti. Potrà sembrare strano che io dia quasi un posto di precedenza ai me
todi di ricerca, in confronto ai fatti che i metodi hanno rivelato ; ma, se si considera 
doversi alla finezza e meravigliosa chiarezza dei risultati di quelle reazioni la possibi
lità di arrivare ad interpretazioni le più umanamente sicure, anche quella nota di 
precedenza potrà apparire non del tutto ingiustificata » ". E invero la sua somma abi
lità, che lo porterà a scoprire il rivoluzionario metodo della reaz ione nera , e il suo precipuo 
merito risiedono soprattutto nella continua e paziente opera di affinamento delle tec
niche d'investigazione microscopica. 

Va sottolineato a questo proposito che quel metodo , che si è rivelato , per così 
dire, come la chiave che ha dischiuso il portone di una grande casa ancora tutta ine
splorata, è stato il frutto di una precisa scelta scientifica e metodologica , il risultato 
di una lunga e consapevole ricerca tesa a migliorare le tecniche fino allora conosciute, 
e non il frutto di un'accidentale, fortunata circostanza, come una certa letteratura su 
Cajal tenderebbe ad accreditare 9. 

Allo studio morfologico, non soio Golgi rimase fedele per tutta la vita, manife
stando in esso tutta la sua genialità, ma lo ritenne anche d'importanza primaria per 
la conoscenza dell'essere vivente. « Intendo riaffermare - egli dice - la rigida mia fede 
nel pensiero anatomico , che s'alimenta di pazienti ricerche e della conquista di fatti 

8 C. Colgi , La moderna evoluzione delle dottrine e delle conoscenze sulla vita, op. cit. , p. 1450. 
!l Cfr. per esempio , D. F. Cannon , Explorer 01 the human braill. The lile 01 Santiago Ramòn 

v Caial, New York 1949. 
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singoli ben studiati e coordinati , che ammonisce di non lasciarci troppo allettare dal
le ardite sintesi e che ha condotto, con un passo lento ma sicuro , al meraviglioso nn
novamento della biologia, che è vanto della modernità» 1 0 . Così, la supremazia che 
altri gruppi di discipline pretendevano di esercitare nei confronti della conoscenza mor
fologica suscita in lui una viva irritazione e una decisa opposizione; «che dire -
egli afferma - delle accuse di fallimento periodicamente lanciate contro questa o quella 
branca di scienza e, più particolarmente, nella fase storica che attraversiamo, contro 
il così detto indirizzo morfologico! Si tratta di esclusivismi, che rasentano il contro
senso, e che la storia della 5cienza in nessun modo può giustificare . La storia invece 
insegna che il progresso sicuro e costante della scienza, che è il coefliciente principale 
del cammino ascendente dell'umanità, è sempre li risultato dell'armonica cooperazione 
di tutte le branche del sapere » 1,. 

La ricerca morfologica è dunque il punto focale di tutta l'attività scientifica di 
Golgi , e la sua fede e attaccamento verso di essa lo inducono a farne il principale 
supporto e la piattaforma privilegiata di ogni interpretazione fisiologica. Solo le ipo
tesi funzionali rigorosamente fondate su una solida base anatomica gli sembrano le
gittime, mentre ogni altra teoria, anche se ingegnosa e 5timolante, ma non sostenuta 
da solidi fatti morfologici , gli appare fuorviante e, in definitiva, causa di rallentamento 
del progresso scientifico. 

Ma qui si innesta un altro elemento essenziale del pensiero biologico di Camillo 
Golgi: un principio informatore della sua attività scientifica , un postulato metodologico 
di fondo che appare intimamente connesso al tipo di ricerca da lui svolto. Si tratta 
della sua convinzione di volersi attenere solo ai «fatti », di voler avanzare solamente 
quelle ipotesi suffragate da fatti rigorosamente accertati . E ' questa la caratteristica più 
evidente della sua metodologia scientifica, il cuore stesso del suo pensiero epistemo
logico a cui fa continuo riferimento lungo tutto il corso della sua attività di ricerca· 
tore e a cui fa esplicita menzione in molti scritti anche di canmere specialistico. Que
sta convinzione, che esprime un aspetto dell'ideologia positi vista che andava afferman
dosi in Italia proprio in quegli anni e che Golgi assimila dallo stesso ambiente uni
versitario , egli la ribadirà più volte durante la sua vita, con una coerenza e intransi
genza davvero singolari. Da qui il suo ostinato spunto polemico contro quanti non si 
attengono a tale criterio , ma si lasciano indurre a formulare teorie esplicative, magari 
suggestive, e per questo tanto più ben accette negli ambienti colti (sempre pronti a trarre 
da esse , con ardite per quanto ingiustificate estrapolazioni , semplicistiche implicazioni fi 
losofiche), che però non risultano fondate su una solida base osservativa. Valga co
me esempio tra tanti del suo assunto epistemologico quanto egli dice nella conferenza 
La moderna evoluzione delle dottrine e delle conoscenze sulla vita: «mi preme di
chiarare che , lungi dal volermi ..... pronunziare in senso contrario alle ipotesi, io sono 
anzi intimamente compreso della necessità di esse ! Nel campo sperimentale, può ben 
dirsi che l'ipotesi, mentre indirizza allo studio , è in pari tempo metodo di ricerca; 
ma perché la concezione dottrinale divinatrice veramente corrisponda a quella che di
cesi ipotesi di lavoro, e non rechi offesa ai principi del metodo sperimentale , deve 
prendere le mosse da fatti rigorosamente dimostrati e scaturire dal cozzo delle conoscen
ze bene accertate» 1 2. Non che Golgi respinga - come appare da questo brano - il 
momento ipotetico della scienza, solamente ritiene che non debba essere una fase di 
audaci intuizioni , di azzardate congetture, di libera fantasia , ma un momento in cui 

10 C. Golgi , Evoluzione delle dottrine e delle conoscenze intoi'no al substrato allatomico delle 
funzioni psichiche e sensitive, op. cit. , p. 1419. 

11 C. Golgi , La moderna evol/lziolle delle do llri lle " delle COIIOSCel1ze sulla vita, op . cit. , p . 1464. 
12 Ibidem, pp. 1448-1449. 
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vengono poste alcune idee già corroborate da un'ampia base osservativa e sperimen. 
tale. Tutto ciò lascerebbe allora credere che egli abbia - adoperando i termini della 
problematica moderna - una concezione « induttivistica » del metodo scientifico. 

La presa di posizione metodologica di Golgi apre soprattutto due questioni: da 
una parte pone il problema della collocazione della sua attività in un ambiente scien
tifico e culturale italiano di fine ottocento (in particolare nell'ambito dell'Università 
pavese, clove facevano spicco le figure di Bizzozzero e di Lombroso), dominato dai 
canoni di un tardo positivismo, tra i quali appunto una certa «divinizzazione del 
fatto »; dall'altra sembra proporre una chiave interpretativa con la quale analizzare 
la sua opera e le sue polemiche contro alcune dottrine, in special modo contro la teo
rJ a delle localizzazioni cerebrali e la teoria del neurone 13. 

Quanto al primo problema va però detto che la sua , a volte ossessi va , «metafisica 
del fatto» (Ida lui in fondo arbitrariamente ridotto a «fatto anatomico»), oltre che 
all'ambiente culturale di un'epoca, è intimamente legata al tipo di lavoro da lui scelto 
e sempre svolto, cioè allo studio dell 'is tologia. Il risultato delle sue lunghe giornate 
passate al microscopio era quello di descrivere e registrare i fatti morfologici; per far 
questo egli sentiva di aver più bisogno di tecniche e strumenti d'indagine che di 
fantasiose congetture. La sua cautela verso le ipotesi di lavoro derivava quindi anche 
dalla sua consuetudine di ricerca e, in una certa misura, dal desiderio di voler salva
guardare la piena e incontestabile validità degli studi morfologici, nei confronti dei 
nuovi campi d'indagine biologica che, dalla genetica alla teoria dell'evoluzione, dalla 
teoria cellulare alla biofisica e biochimica, tendevano a dominare l 'attenzione degli 
scienziati, relegando immeritatamente a un posto d'importanza secondaria le ricerche 
anatomiche. Una concezione « induttivistica » del sapere scientifico era quella che meglio si 
adattava allo studio dell'istologia, facendone quasi un set tore privilegiato. 

Quanto poi al suo rifiuto di aderire alle teorie del neurone e delle localizzazioni 
cerebrali , peraltro dimostratesi oggi come le più attendibili , non v'è dubbio che il 
canone metodologico di non poter accettare se non quanto fondato in modo rigoroso 
ed esauriente su fatti anatomici abbia giocato un ruolo importante , dal momento che 
i dati microscopici disponibili a favore di quei due modelli esplicativi erano in quel 
momento, per Golgi, assolutamente insufficienti. Tuttavia, la coerenZa a un principio 
metodologico, il desiderio di salvaguardare il lavoro dell'istologo sostenendo una dot
trina, quella della « rete nervosa diffusa », che a lui pareva come la meglio «indotta» 
dai fatti osservati esclusivamente al microscopio, ci sembra che da soli non bastino 
a spiegare l'ostinato suo rifiuto per l 'ipotesi dell'individualità neuronica che non pre
sentava certo una minore convalida sperimentale. Tanto più se si considera che anche 
Cajal era un istologo di gran fama , che aveva costruito la teoria del neurone basandosi 
soprattutto su dati microscopici, e nol'! certo su voli incontrollati della fantasia. Appare 
lecito allora, sulla scorta di quanto Golgi stesso asserisce, ipotizzare alla base del suo pen
siero neurologico un'intuizione di fondo , un'idea direttrice che lo guida nelle sue conclu
sioni anatomiche e fisiologiche, spronandolo a rifiutare a un tempo la teoria delle localizza
zioni cerebrali e quella del neurone , e a farsi paladino invece della dottrina della rete ner
vosa diffusa. Si tratta di una concezione che con termine moderno potremmo chia-

13 Spunti polemici contro queste due dottrine si possono rinvenire in diverse pubblicazioni , ma 
i lavori che più diffusamente si occupano di esse, e dove l'argomentazione è più ricca e dettagliata 
sono: Considerazioni anatomiche sulla dottrina delle localizzaziOC'li cerebrali del 1882, La dottrina 
del neurone. Teoria e fatti del 1906, Evoluzione delle dottrine e delle conoscenze intorno al substrato 
({ natomico delle fun zioni psicbicb~ e semitive del 1910. 
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mare «strutturalistica », secondo cui il pensiero non risulterebbe dalla semplice som
ma delle attività dei singoli neuroni, ma conseguirebbe dall'operare della totalità di 
un organo assai complesso. Golgi infatti, mentre da un lato manifesta una costante e sor
da resistenza a credere che nel cervello vi siano delle unità morfologiche e funzionali , 
dei mattoni autonomi che costituiscono la base dell'attività psichica, dall'altro cerca in 
tutti i modi di dimostrare che questa è il frutto di un 'azione d'insieme. «Quanto al
l'intimo meccanismo funzionale degli elementi nervosi - egli dice - lungi da poter 
accettare l'idea della individuale loro indipendenza d'azione legata al concetto del neu
rane , io devo ancora una volta riaffermare il mio convincimento che le cellule nervose 
svolgono una azione d'insieme, nel senso che più o meno estesi gruppi - per avventu
ra intere provincie di esse - esercitino un'azione collettiva sugli organi con l'intermez
zo di fasci di fibre e della rete nervosa diffusa ... Comprendo come queste mie affer
mazioni possano urtare contro la tendenza individualizzatrice, ora tanto diffusa , degli 
elementi nervosi ed anche contro la dottrina delle localizzazioni funzionali , tanto bene 
appoggiata dai dati sperimentali. Sia che si voglia, io non mi so scostare dal pensiero 
di un'azione d'insieme e coordinata del sistema nervoso , né mi preoccupo se questo , 
in qualche modo, mi avvicina al concetto antico sul modo di funzionare del cervello» II. 

Che questa idea strutturalistica di fondo rappresenti forse la chiave inter
pretativa più importante per spiegare la posizione c la polemica dello scienziato 
pavese, ci appare più facilmente se poniamo a confronto il discorso che egli 
pronuncia in occasione del Nobel con quello letto da Cajal nella stessa circo
stanza .I ,; discorsi che per la loro generalità ben riassumono le argomentazioni dei due 
autori a sostegno delle proprie idee. Da essi 3ppare chiaramente che il contrasto 
non nasce sui fatti osservati , quanto piuttosto sulla loro interpretazione. Golgi e CajaJ 
sono ambedue istologi di grande fama, e quindi le loro osservazioni non vengono po
ste in dubbio . Ognuno di loro però fissa l'attenzione su certi fatti che egli stesso ha 
messo in luce (ignorando in genere quelli osservati dall 'altro ), e da questi ricava del
le ipotesi sia istologiche che fisiologiche , generalizzandole poi per tutto il sistema ner
voso. Così Golgi si interessa sopra tutto all'esistenza di un:l «rete nervosa diffusa » 
nella sostanza grigia, e da questa conformazione anatomica deduce: a) una probabil~ 
anastomosi tra le fibrille nervose provenienti da cellule diverse, e quindi nessuna in
dividualità morfologica ; b ) una trasmissione d'insieme dell'impulso nervoso, e quindi 
nessuna individualità fisiologica. Cajal da parte sua concentra invece l'attenzione sul 
fatto che le terminazioni delle fibre nervose si portano in contatto con il corpo cellu
lare e i prolungamenti protoplasmatici di altri neuroni , senza tuttavia rivelare anasto
mosi; e da ciò deduce: a) l'individualità anatomica del neurane; b) l'individualità 
funzionale , ipotizzando la trasmissione per contatto e la teoria della « polarizzazione 
dinamica ». C'è da dire tuttavia che per sostenere le proprie idee Cajal si rivolge anche 
ad altri «fatti» messi in luce dagli studi sulla neurogenesi , sulla reazione ai processi 
morbosi , sulla rigenerazione; la teoria del neurone scmbrerebbe così più ricca di dati 
a suo sostegno. Ma è pur vero che questa maggiore ricchezza non era in grado, non 
solo di dimostrare la falsità dell'altra , ma neanche di renderla sensibilmente meno pro
babile. Mancava sul piano istologico la dimostrazione che non v'era anastomosi tra 
elementi appartenenti a cellule diverse , dimostrazione che solo l'introduzione del mi
croscopio elettronico sarà in grado di fornire. Ma soprattutto ancora mancavano ade-

11 C. Golgi , La modeflla evoluzione delle dottrine e delle conoscenze sulla vita, op. cit. , p. 146l. 
le, S. Ramòn y Caial , T he stmcture ({n d tbe COI1 JleXIOi:S 01 IICUrOI/S, in «Nobel Lectures . 

Physiology and Medicine. 1901-1921 " . pp. 220-256 . 
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guati esperimenti sul piano fisiologico, quegli esperimt-nti che proprio a partire da 
quegli anni una folta schiera di neurofisiologi svilupperà in modo mirabile . Non dob
biamo dimenticare che le due teorie, pur partendo dal terreno anatomo-microscopico e 
trovando la loro conferma soprattutto su dati istologici, avevano prevalentemente un 
carattere fisiologico, prospettavano cioè un certo funz:onamento del sistema nervoso, 
una certa modalità di trasmissione dell'impulso . In fondo i due avversari non l'avreb
bero cambiate, almeno nelle loro linee essenziali (e Golgi lo dice esplicitamente), an
che se fosse stata dimostrata in modo inequivocabile la continuità o la contiguità del
le fibrille nervOse di cellule differenti. 

Tutto ciò ci induce allora a pensare che al rondo della convinzione teorica di 
Golgi vi sia quell 'idea direttrice di cui abbiamo parlato, e che, invece, il continuo ri
chiamo al principio metodologico di voler tener conto solo di quelle ipotesi che pog
giano su fatti bene accertati (del quale in definitiva si serviva per attaccare la teoria 
di Cajal e difendere la sua) sia soprattutto, in questo caso, una copertura di comodo. 
Non che egli l'abbia tradito, dal momento che presenta la teoria della rete nervosa 
diffusa come ben fondata su osservazioni microscopiche, ma , poiché la dottrina del 
neurone aveva anch'essa una solida base osservati va , quel postulato da solo non po
teva bastare. Ciò che muove Golgi a sostenere il suo punto di vista è dunque una 
convinzione che non trova solo sul terreno sperimentale le sue ragioni; ma egli non 
poteva ammettere, proprio per coerenza col suo principio, di scegliere una teoria più 
per motivi «ideali» che «fattuali ». 

Se guardiamo allo stato della scienza di quel tempo (senza lasciarci tentare dal 
giudicare in base alla scienza di poi), dobbiamo riconoscere che dal punto di vista 
della «logica scientifica» entrambe le teorie erano valide, in quanto ambedue non 
falsificate, e ragionevolmente sostenibili, dal momento che non v'era una massiccia 
prevalenza di fatti a sostegno dell'una o dell'altra; esse potevano quindi ben ritenersi 
«in concorrenza ». Tuttavia , la dottrina del neurone aveva un vantaggio non indif
ferente, cioè quello di presentarsi più «feconda», vale a dire in grado di aprire la 
strada a un maggior numero di osservazioni ed esperimenti futuri; la teoria di Cajal 
appariva soprattutto, più che un'ipotesi meglio dimostrata , certamente un'ipotesi più 
ricca di prospettive. E invero, in questo caso, è stato proprio il «criterio della fecon
dità» che ha giocato un ruolo determinante nel far prevalere quel costrutto teorico 
sugli altri. La teoria della «rete nervosa diffusa», assieme alle altre dottrine degli 
antineUrOnlstl, non restò tuttavia senza seguito; anche se il concetto di trasmissione 
per contatto e di sinapsi fu universalmente acquisito, l'idea di fondo «strutturalistica» 
che informava quelle ipotesi esplicative rimase operante, guidando la ricerca di molti 
neurofisiologi e condizionando il fondamentale concetto di « azione integrativa» di Sher
rington. 

Volendo infine avanzare un primo bilancio critico dell'opera neurologica di Ca
millo Golgi, si può forse dire che la sua adesione, sosmnzialmente coerente, all'assun
to metodologico di voler avanzare solo quelle ipotesi fondate su fatti sicuramente ap
purati, mentre da una parte tende a collocarlo in una posizone di « chiusura» di fron
te a quei nuovi concetti e teorie che, pur se di incerta verifica, si pongono come la 
forza traente del progresso scientifico, dall 'altra rappresenta un colpo di freno salutare 
nei confronti di speculazioni incontrollate, particolarmente fervide dopo il diffondersi 
della teoria darwiniana, un invito a non dimenticare quel momento fondamentale del 
sapere naturalistico costituito dall'esperimento e dal verdetto di laboratorio. E a non 
dimenticarlo, ci sembra, non solo in quanto «contesto della giustificazione », regno 
del controllo fattuale, opposto a un « contesto della scoperta », dominio dell'intuizio
ne e della fantasia , ma in quanto esso stesso, anche se non in un rigido senso ba-
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coniano, contesto di scoperta, in una dialettica che rifiuta , sul piano storico, distin
zioni troppo nette . Nello stesso tempo , però, sarebbe errato vedere in Golgi un m(, 
dello del «puro induttivista », almeno nel senso di scienziato unicamente legato al 
piano osservativo e sperimentale , immune da idee e ipotesi che non siano quelle che 
produce una corretta generalizzazione dei dati di laboratorio; crediamo invece che 
una precisa concezione sul modo di funzionare del sistema nervoso sia sempre pre
sente e ben radicata in lui a prescindere dal suo «valore » fattuale , e che in qualche 
misura essa abbia condizionato le sue ricerche microscopiche . 

Queste considerazioni sull'opera neurologica di Camillo Golgi vogliono solo essere 
un primo tentativo d'interpretazione della figura dello scienziato pavese, che si rivela 
molto più complessa di quanto non appaia a prima vista ; siamo convinti infatti che 
vi sia ancora molto da scavare , in modo da poter meglio precisare, e forse rettificare , 
alcune delle opinioni qui espresse. 



RECENSIONI 

Reason, Experiment and il,lysticism in thc 5cientific Revolution. M. L. RIGHINI BONELLl 
and WILLIAM R. SHEA, Editors. Illustrated. Science History Publications, New 
York 1975. 

This book is a collection of papers presented at a symposium organised by the 
Gruppo Italiano di Storia della Scienza under the chairmanship and generous auspices 
of Professor Vasco Ronchi at Capri in ApriI 1974. 

An issue that is centraI, 8nd for many, dominant in both the history and the 
philosophy of science is the relationship and significance of reason, experiment and 
mysticism to the scientific enterprise. As \'(Tilliam Shea points out, the study of the 
scientific revolution has undergone some radical changes since the Second World War. 
Whereas before then Santon's kind of positivistic approach to the study of the history 
of science was dominant , the situation has changed over the past thirty years. The ef
forts of scholars such as Alexander Koyré to discuss the history of science within the 
context of philosophical , religious and soci al ideas has bourn fruit. 

As René Taton comments new approaches «freguently open new vista 's and pro
vide new light on old topics ». There has evidently been considerable effort expended 
ill attempting to evaluate the relationships between magic, mysticsm and science. Th·~ 
works of Paolo Rossi , Frances Yates and P. M. Rattansi present notable examples of 
this. The papers of Allen Debus and Richard Westfall in this book provide turthcr 
evidence of the significance of these developments. René Tatons view is that these 
deve1opments , though undoubtedly having proved a beneficiai influence at first are 
now having an adverse effect, things having progressed to the point where there is a 
real danger that we may lose sight of the idea that « the core of the history of science 
is science itself, not its accidental paraphernalia » . 

This book presents a cross-section of current research on the scientific revolution 
such that a variety of differing conceptions of the roles of reason, experiment and 
mysticism are revealed. Other papers, like that of Paolo Rossi , provide some abrasive 
and stimulating comment on current deve10pments in the study of the scientific revo
lution. Rossi's paper is particularly interesting. As a scholar who has devoted so lUuch 
attention to the study of the relationships between magic and science his strongly 
held views on some of the current developments in this field deserve attention. Wil
liam Shea in discussing these developments cautions against those who represent the 
new interest in mysticism as an «issue of rational -vs- irrational elements in the de
velopment of modern science ». Undoubtedly it is a matter of balance as the comments 
of Taton and Rossi suggest. On the other hand these issues are related, and as Rupert 
Hall comments, when scholars such as Rossi warn us of the dangers, he see's in the 
trend towards the irrational and mystical. In the historiography of the scientific revo
lution «no one could accuse him of a prejudice ». 
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Generally speaking the collection of essays provides interesting and varied in
sights into the range of historiographic and philosophic problems arising from the 
continuing intensive study of the scientific revolution. Besides those mentioned it includes 
contributions from Cesare Vasoli, A. C. Crombie, Guglielmo Righini, Owen Gingerich, 
Willy Hartner, Luigi Belloni, François Duchesneau, Stillman Drake, Pierre Costabel , Pao
lo Casini and Marie Boas Hall. The papers by Galilean scholars are predictably a feature 
of this volume; of particular interest is Alistair Crombie's paper on the sources of 
Galileo's ear1y knowledge of scholastic literature. However, the range of studies pre
sented is so broad that it is hardly possible to indicate the significance of the specialist 
papers here, particularly as in many cases they are synoptic accounts of extensive 
studies. 

However, two papers I feel I should mention is so far as they are undoubtedly 
bound to be of particular interest in relation to the current mysticism-rationality 
debate. They are the essay of Allen Debus and Richard Westfall which provide in te
resting new perspectives on Hermeticism and Newtons interest in alchemy respectively. 
I found Westfalls paper most absorbing. Evidently in both areas a great deal of re
search remains to be done. Westfall provides an intriguing thesis in which he argues 
that Newtons alchemical interests were ultimately related to his achievements in me
chanics. This is a fascinating area but ane where the problems posed by the nature 
of the evidence are daunting - as Marie Boas' preceptive commentary suggests. As yet 
it seems extremely difficult to judge quite what Newtons alchemical manuscripts can 
tell uso What Marie Boas reads as commentaries and compilations Richard Westfall 
sees as Newtons «own ,> alchemical writings. Marie Boas convincingly indicates the 
difficulties to be met in any attempt to indentify the «meaning» of Newtons resear
ches without being completely confident about the contemporary use of the terminology 
he employed. 

Though in his introductory essay \'Villiam Shea suggests that interest in mysticism 
is growing, some of the essays reveal an increas1l1g awareness that this interest may 
itself warrant some scrutiny. 

It is evident that the rise in the estimation of the significance of mysticism has 
followed the influenti al reappraisals of the role of metaphysiC:11 commitment for th ~ 
scientific enterprise - notably those of Burtt and Koyré - though I suspect Polanyis 
work to have been more important in this regard than is generally admitted. As these 
developments occurred at the time of a growing awareness of the unreality of any 
programme aiming at a historiography which purges science of its metaphysical con
nections, it is not difficult to see why increasing attention has been focused on the 
relative significance of reason and metaphysics for scientific theorising. So that while 
Kuhn and Feyerabend emphasise the importance of metaphysical commitment, chal
lenging previous estimates of the role of reason and logic, we find this occuring 
at a time when mysticism looms ever larger in discussion of the scientific revo
lution. As Paolo Rossi remarks, Kuhn appears somewhat mystified by some of 
the events of this process, declaring he is unable lo understand his critics «when they 
employ terms 'like irrationality' to characterise my views ». For Rossi these connec
tions are all too clear and an occasion for disquiet. Rossi's discussion of Hermeticism 
and Rationality provides a penetrating and interesting analysis of some of the tenden
cies of the current interest in mysticism. Rossi points out that the notion 5cientific 
revolution emerged from historically orientated discussions - becoming common usage 
largely as a consequence of the work of Herbert Butterfield and Rupert Hall, though 
it was of course a focal front of the work of Burtt and Koyré and also Kuhn's initial 
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area of interest. Thus the continuing connection between the historical study of the 
scientiflc revolution and philosophers debates of scientiflc methodology should prove 
no surprise. Indeed the scientiflc revolution seems destined to remain a campaigning 
ground for philosophers as much as historians for some ti me to come - as Shapere's 
recem study of Galileo and Feyerabend's 'Against Method' testify. However, the 
work of Feyerabend and Shapere can hardly be said to evince any slavish regard for 
balance or accuracy. As Rossi puts it, «Faced with Feyerband's mythical Galileo or 
the legendary Bacon of Popper and his followers, it is ti me that historians of science 
assert the need for a careful and detailed examination of the actual historical processo 
They must refuse to be reduced to the role of gatherers of exemplary cases to be used 
by philosophers of science as evidence for their theoretical constructs ». 

But how could this situation be redressed? The problems in one respect may be 
greater than Rossi's .comment suggests in that these 'philosophical' discussions do 
not, perhaps cannot, avail themselves of the most complete historical researches, and 
the indications are that this is the case. Indeed I suspect that , il the historian was ab le 
to fee! his eftorts were like!y to eftect the outcome of the analysis of Feyerabend 
or Shapere, he might have less cause for disquiet - unfortunate!y the bulk of 
the historians gatherings are quietly declined. This seems lO be the major problem of 
current debates - quite how can or should philosophical and historical researches inte
ract. Many of those who consider themselves primarily '1S philosophers clear1y see a 
need to locate their discussions of scientiflc methodology in a historical context but 
in doing so prove unable to resist the temptatiol1s lO oversimplify and even distort 
the quite small areas of the historical totality they decide lO base their analyses upon. 
Historically motivated researches are inevitably more detailed and usuaIIy make rather 
less grandiose claims. A diffìculty is of course that much hard line research lacks generai 
appeal, and compared to the oftering of Kuhn and Feyerabend they will seem narrow 
and pedestrian to many. The reality of the present situation is that there is a need to face 
the challenge of Kuhn and Feyerabend on its own ground _. and Rossi seems justifled in 
feeling the need a pressing one. Rossi makes a number of related comments on the 
need for a reassessment of the signiflcance of mysticism for historical studies of the 
scientiflc revolution . Similar sentiments are echoed in the papers of Casini, Boas and 
Hall. In reply to Rossi's paper Rupert HaI! affìrms that for historians of science «the 
hard-line investigations of the detailed evolution of theories , experiments , measurements, 
that is of the solid content of scientiflc disconrse in any period, is more important 
than possibly he (Rossi) would aIlow ». This sentiment is likely stilI to receive a con
siderable measure of assent - as is suggested by many of the papers of this volume. 
Less certain is how much influence and appeai such activities wilI have in the future. 
Perhaps what we should learn from Rossi and Hall here is ,hat Kuhn and Feyerabend 
ll1ay be providing a necessary stimulus to awaken some from their scholarIy - if not 
their dogmatic - sIumbers. 

RONALD NAYLOR 
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BERTRAND GRANT CAMl'BELL - Storia evolutiva dell'uomo. L'adattamento dell'uomo 
all'ambiente attraverso l'evoluzione degli apparati, trad. it. di Laura Tallandini, 
Milano, ISEDI, 1974, in 80 , pp. XVI - 364, con illustrazioni. ra Ed. Chicago, 
Aldine Publishing Company, 1966. 

Lo studio, l'interpretazione e la datazione dei resti fossili hanno confermato le 
ipotesi, formulate fino dal XVIII secolo , dell'evoluzione della specie umana nel corso 
di circa tre milioni di anni, termine , a tutt'oggi , ante quel1l non è possibile risalire 
nella storia dell'uomo. Parallelamente all'interpretazione del dato paleontologico, la 
anatomia comparata , dal confronto dei fossili con l'apparato osseo dell'uomo attuale 
e dei Primati, ha individuato le affinità e le divergenze morfologiche in ragione dell~ 
quali l'uomo può essere considerato un animale mammifero dei Primati, unico rap
presentante vivente della Famiglia degli Ominidi, diversificatosi, nel corso del tem
po, da un ceppo originario probabilmente comune anche alle attuali scimmie antro
pomorfe. 

Un ulteriore e recente contributo allo studio dell 'evoluzione della specie umana 
ci è dato, nel campo dell'anatomia biologica , dall'opera di B. G. Campbell Storia 
evolutiva dell'uomo. In questo lavoro l'Autore considera l'alto grado di adattamento 
bio-psichi co - unico nella natura - dell'uomo all'ambiente , ::ome il risultato di «evo
luzioni» di ogni singolo apparato, «evoluzioni » che egli evidenzia proprio dalla com
parazione dell'anatomia delle ossa fossili con quella delle scimmie e dell'uomo. 

Partendo dal presupposto che ad ogni modificazione nella struttura ossea - quale 
egli coglie dallo studio dei fossili in successione cronologica - corrisponda un adatta
mento dell'apparato muscolare, Campbell ricostruisce , sui resti fossili, gli organi ch :: 
la natura non ha conservato, individuando sia un'evoluzione della funzione specifica 
degli apparati sia , conseguentemente, il grado e tipo di relazione che l'uomo ha potu
to via via stabilire con l'ambiente. 

Il concetto di evoluzione degli organismi viventi è presente negli studi di storia 
naturale assai prima della pubblicazione dell'Origine delle specie di Charles Darwin 
(1859), come alternativa alla concezione della fissità e della stabilità della natura; tut
tavia , perché questo concetto diventi un'ipotesi scientifica, è necessario l'apporto di 
conoscenze che altre branche delle scienze naturali , tra le quali l'anatomia, la paleonto
logia e la geologia , sono in grado eli offrire ai naturalisti solo tra la fine del Settecento 
e la prima metà del secolo XIX. 

Riconosciuta la grande estensione temporale richiesta dalla natura per produrre 
modificazioni significative nella crosta terrestre; riconosciuta, attraverso l'esame dei re
sti fossili , l'esistenza, nel passato, di specie differenti dalle attuali; accettato lo stret
to legame tra ambiente naturale e forme viventi , nella biologi" della metà dell'Otto
cento il tempo diventa sinonimo di evoluzione; inoltre, il trasformismo, di derivazion': 
lamarckiana, ammettendo l'instabilità dell'equilibrio naturale che risulta dall'interazio
ne organismo-ambiente, fornisce una possibile spiegazione causale dell'origine delle 
specie. 

La principale caratteristica degli esseri viventi è, !Jer Jean-Baptiste Lamarck (1744-
1829), la capacità di adattamento alle condizioni ambientali , "ttraverso il perfeziona
mento degli organi e il mantenimento dei caratteri acquisiti , mediante la trasmissione 
ereditaria di essi. La natura sembra intervenire, quindi, al momento della riprodu
zione '. 

l Jean-Baptiste de Monet, cOlllte de LIIllarck. Philnsophic zoo!o!!. iqllc, Paris , 1809. 
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Quasi contemporaneamente a Lamarck , gli studi di anatomia comparata e di pa
leontologia stratigrafica presentano una visione del mondo vivente alquanto più pre
cisa Sé pure, apparentemente, meno dinamica: George Cuvier (1769-1832), associando 
fisiologia e morfologia nella comparazione tra stru tÌure di animali fossili e viventi, 
conclude che in natura si riscontrano tre «principi» di correlazione degli organi che 
denunciano l'esistenza di tre differenti piani di organizzazione delle forme viventi, 
dai quali non è possibile allontanarsi in maniera significativa. l fossili indicano che la 
storia della terra non è mai stata la stessa e che anche gli animali non sono stati gli 
stessi di oggi; per Cuvier non c'è rapporto di discendenza tra i viventi del passato e 
quelli del presente: la natura ha impedito l'alterazione delle specie mantenendo fissa , 
nelle linee generali, l'organizzazione del mondo vivente c . E' indicativo ricordare che 
Cuvier non crede affatto all'esistenza di fossili umani. 

La compenetrazione delle teorie del trasformismo lamarckiano e del catastrofismo 
di Cuvier, insieme ai suoi studi anatomici , rappresenta un avanzamento di non poco 
rilievo nella comprensione dei fenomeni del mondo organico, che si presenta agli oc
chi dei naturalisti dell'Ottocento come risultante della dialettica continua tra muta
mento e stabili tà . 

Thomas R. Malthus (1766-1834)" Charles Darwin (1809-1882) 4 e Alfred R. Wal
lace (1823-1913) " riconoscono, indipendentemente, l'azione in natura di fattori di di
struzione e selezione, di stabilità e variazione , il cui momento di equilibrio assicura la 
sopravvivenza di alcuni gruppi di individui: poiché la prole mostra di non essere mai 
uguale ai genitori, ma solo un poco dissimile , l'ereditarietà assume nuovamente impor
tanza come fonte di mutamento. In questi anni Gregor Mendel (1822-1884) 6 dallo 
studio quantitativo condotto sull'ibridazione dei piselli attraverso l'incrocio di nume
rose varietà, è in grado di tormulare le tre leggi basilari che regolano la trasmissione 
dei caratteri «ereditari ». 

Agli inizi del XX secolo, quando l'opera di Mendel viene « riscoperta » e quando 
i biologi intraprendono lo studio della cellula, mettendone in risalto la funzione di 
«focolaio di vita» come dice Rudolf Virchow (1821-1902) 7 , nasce la nuova scienza 
genetica , e con essa l'origine delle specie per variazione e selezione trova una defini
nitiva conferma. Il legame tra struttura, funzione e adattamento, l 'importanza della 
mutazione e della stabilità fondamentale degli organismi, la presenza di una selezione 
all'interno della natura sono argomenti che la biologia ha acquisito definitivamente 
e che i progressi delle scienze naturali fino ad oggi non h;\nno smentito. 

Lo stedio dei viventi e dell'uomo, dall'inizio del secolo ad oggi, si è specializ
zato a tal punto che è difficile riuscire a presentarne un panorama che non sia settoriale: 
biochimica , biofisica, neurologia, neurofisiologia speciale e comparata, ecc., sono le 
più recenti discipline che apportano nuove informazioni sulla struttura l' sulle funzioni 
proprie degli organismi viventi e che , nello stesso tempo, ci mostrano quanto ancora 
dobbiamo conoscere. Più complesso è lo studio su l passato dell'uomo: pochi e spesso 
iflcompleti i fossili umani reperiti; limitata l'area geografica dei ritrovamenti. Entro 

e George Cuvier , Le regne animai distribué d'apl'ès san ol'ganisatioll , Paris, 1817. 
3 Thomas R. Malthus, An E.<say on the plillciple 01 papulation , London, 1798. 
4 Charles Darwin , On the origin of species by meanI of natllral selection, London , 1856. 
-, Alfred Russel Wallace, On the tendenc)' of val'ieties lo dep",·t indefinitel )' lrom the originai t ype, 

In « Journal of the Linnean Society» voI. III , 1859. 
G Gregor Menclel, V ersuche iiber Pflanzen-Hybriden, in « Verhandlungen des Naturforschender 

Vereins in Brunn » , IV , 1865 , e Ober einige aus kiinstlicber Belruchtul1g !!,cwonnene F-l ieracium Bastarde, 
ibid., VIII, 1869. 

7 Rudolf Virchow, Die Cellulel'pathologie in ihrer Bergriindun ~ alli physiologische und patholo· 
.gisch,' Gewebelehre, Berlin , 1858. 
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questi limiti, geologi, paleontologi e biologi hanno affrontato, ed affrontano, la ricostru
zione della lenta evoluzione dell'uomo e dell'ambiente in cui è vissuto, ricercando i 
modi e i tempi mediante e durante i quali ha raggiunto un alto grado - forse il più 
alto possibile hic et nunc - di adattamento ambientale. 

Un esempio di utilizzazione della conoscenza scientifica moderna per l'interpre
tazione del dato paleontologico ci è offerto dall'opera di Bernard G. Campbell, che 
intende porre in risalto - sulla base della miologia, dell 'osteologia e dell'anatomia 
comparata - come graduali modificazioni degli apparati singoli permettono e favo
riscono un maggiore adattamento della specie umana all'ambiente in cui vive; inoltre , 
basandosi su recenti studi di antropologia , sociologia ed etologia e, ricostruisce la na
scita e lo sviluppo della vita affettiva e sociale dell 'uomo, sempre tenendo presente che 
esiste una proporzionalità delle capacità mentali dell'essere umano al suo status bio
logico. 

In Storia t'voluti va dell'uomo, Campbell affronta due argomenti differenti e 
complementari: l'evoluzione biologica, morfologica e strutturale degli apparati che l'or
ganismo umano ha ereditato da antenati Primati (cap. 1-9 ); e lo studio dell'evoluzione 
della cultura e della società, dalle elementari forme animali fino alla complessità denun
ciata dagli aggregati umani (cap. 10-11). 

Seguiamo l'Autore nello svolgimento della trattazione, ricordando che nell'Intro
duzione, in cui presenta al lettore il metodo e il piano dell 'opera, mette a fuoco le 
difficoltà che sorgono nell'affrontare un settore specifico del vasto e complesso pro
blema dell 'evoluzione dell'uomo, e puntualizza che suo intento è quello di «esamina
re di quali prove disponiamo intorno ai dettagli della strada percorsa dall'evoluzione 
umana, nel tentativo di scoprire l'origine dell'uomo »": ipotesi di lavoro , prosegue, 
che, indipendentemente dall'esito, può essere utilizzata come dimostrazione che la bio
logia dei Primati si è andata modificando nella biologia dell'uomo. Fatta questa pre
messa cautelare , Campbell entra nel vivo dell'argomentazione. 

La genetica e la biochimica (cap . 1-3) contribuiscono a conva lidare la teoria dar
winiana dell 'origine di specie nuove mediante selezione naturale , dimostrando che «il 
rimescolamento sessuale del patrimonio genet ico è una importante , ma non la sola , 
fonte di variabili tà: ci sono anche condizioni di variazione spontanea - le mutazioni -
e, inoltre , particolari interferenze di ordine naturale (ad esempio le catastrofi) anch'es
se con funzione selettiva . Ogni organismo, però. tende ::t mantenere una necessaria con
dizione di equilibrio interno ed esterno con l'ambiente, mediante l'autoregolazione o 
omeostasi. I meccanismi omeostatici tipici dell'uomo (omotermia , sudorazione , sete, fa
me, abbronzatura, ecc.) ne hanno aumentato notevolmente la possibilità di sopravvi
venza. Anche il comportamento, innato e appreso , inteso come risultato dell'interazione 
organismo-ambiente , può essere considerato, secondo Cr.mpbell , parte del meccanismo 
di omeostasi, nel senso che la grande possibilità di modificazioni comportamentali apre 
all'uomo un'infinita varietà di approcci con l'ambiente, tale da risultare vitale alla 
stessa stregua della modificazione di un organo o dell'acquisizione di una nuova qualità 
biologica. 

I paleontologi fanno risalire al periodo Cretaceo , come documentano i fossili , la 
prima comparsa di piccoli mammiferi placentati che grada tamente si evolvono, soppian
tando i rettili dominanti: fattore principale dell'ascesa dai mammiferi di piccola taglia 
è appunto , secondo Campbell , il nuovo tipo di riproduzione vivipara di un solo feto 
alla volta che comporta l'evoluzione di nuove attività endocrine (il ciclo ovarico nei 

" Si veda la bibliografia alla fine del ,libro. 
n Bernard G. Campbell , Storia evolutiva dell'uomo. Milano , 197-1 , p. 5. 
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mammiferi e nella donna è effettuate dagli ormoni pituitrai, mentre il controllo endo
crino riguarda esclusivament:: la riproduzione ovipara dei vertebrati). La lunga per
manenza all'interno del corpo materno riduce il rischio di distruzione dei piccoli da 
parte di animali predatori e conduce il feto fino ad un buon grado di sviluppo. Inoltre, 
le cure parentali post-natali (alimentazione-affettività) provvedono ulteriormente alla 
sopravvivenza della prole. 

Le modalità di locomozione (cap. 3) sono discriminanti ai fini della comprensione 
del tipo di ambiente naturale abitato dai Primati. La vita arboricola sembra corrispon
dere ad un nuovo adattamento da una precedente vita terricola, essendo derivati i 
Primati da forme viventi sul suolo: questo primo tipo di locomozione ha richiesto , 
in particolare, una speciali zzaz ione degli arti anteriori per far presa sui rami, una 
maggiore robustezza degli arti posteriori per spiccare salti, uno spostamento all 'indietro 
ciel centro di gravità per rendere naturale la posizione seduta e, conseguentemente, un 
allungamento della coda. 

La successiva necessità di adattarsi ad un ambiente pianeggiante ha condotto l 'uo
mo, il solo tra i mammiferi, ad assumere una andatura bipede , posseduta , circa due 
milioni di anni fa, da Austra{opithecus e Homo H L'evoluzione della locomozione 
trova corrispondenza nell'evoluzione del sistema nervoso (comparsa delle vie piramidali 
c dei propriocettori ), dell 'apparato ottico (gli occhi assumono posi tura frontale e for
niscono al cervello una duplice immagine del veduto , sovrapposta e tridimensionale , 
proiettata dal chiasma ottico sui due lobi cerebrali) , della colonna vertebrale e del to
race , che si appiattisce per portare il baricentro in linea con la pelvi , e la testa si trova 
quasi in equilibrio sul collo (cap . 4). Necessariamente. con la pelvi e gli arti posteriori, 
si è verificata una specializzazione del piede (cap. 5). Esso si è modificato per soppor
tare il peso del corpo in andatura a passo alternato , andatura resa possibile dall'azio 
ne del bicipite, del grande gluteo e del gastrocnemio con il ginocchio, l'anca e le ossa 
metatarsali , e dalla perdita dell 'opponibilità dell 'alluce. 

Indubbiamente più interessante è l'evoluzione della mano umana (cap. 6), insieme 
al cinto scapolare, al braccio e all'avambraccio. La mano , osserva Campbell, si è per
fezionata non solo anatomicamente (essa ha però mantenuto il pollice opponibile, re
taggio di un adattamento all'ambiente arboreo) ma , liberatos i dalla funzione locomo
toria e specializzatasi per la presa di oggetti , si è sensibilizzata come organo di senso 
tattile. 

Poiché la maggior parte dei resti fossili umani è costituita da denti e mascelle, 
lo studio di tali reperti (cap. 7) è di notevole importanza, in quanto testimonianza di
retta della struttura e del tipo di alimentazione dell 'uomo fossile. L'esame della den
tatura dei Primati mostra che essa non è specializzata per un 'alimentazione erbivora: 
pertanto una dieta onnivora permise ai Primati cii adattarsi, più degli altri mammi
feri , ai più vari ambienti e, tra questi, alla pianura . Australopithecus robustus, Austra
lopithecus africanus e Ho mo presentano alcune modificazioni dell 'apparato dentario (ri
cluzione dei canini e dei molari) che fanno presupporre una dieta a base di cibi cotti. 
Nell'uomo la mandibola ha continuato a modificarsi insieme alle mascelle e alla den
tatura , cosicché il volto umano ha perduto progressivamente l'aspetto minaccioso ed 
aggressivo. 

La dieta onnivora dei mammiferi eterodonti presuppone, dice Campbell basandosi 
su osservazioni del comportamento dei babbuini attuali, una faticosa ricerca del cibo , 

IO Australopitbecus: genere di f-lominida e foss ili , scoperto per la prima volta in Sud Africa nel 
1924; Homo genere dd la famiglia degli Hominidae che compren:le due specie: sapiens e erecttls. I 
membri primitivi di questo genere risalgono probabilmente a circa un milione di anni fa. 
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che occupa gran parte della giornata e richiede, forse, l'uso di semplici utensili. Solo 
nel Pleistocene medio (circa tre milioni di anni fa) troviamo indicazioni di un cam
biamento del modo con cui l'uomo primitivo si procura gli alimenti: la «caccia in co
munità» costituisce il «mutato atteggiamento di ricerca del cibo ... che completò il 
farsi dell'uomo e giustiflca il passaggio da Australupitbecus a Homo, dall'uomo-scim
mia all'uomo» ". 

Con l'acquisizione del fuoco , la caccia in comune di grossi mammiferi e la sparti
zione del cibo - attività rese possibili dall'andatura bipede e dal libero uso degli arti 
anteriori - l'uomo poté stabilire contatti con altri suoi congeneri, producendo un lin
guaggio dapprima probabilmente gestuale , poi articolato mediante gli organi di fona
zione . In conseguenza di ciò il capo, ma in special modo la faccia, assunse la funzione 
di speciale tipo di comunicazione espressiva, tramite la muscolatura facciale . Non solo 
la perdita del pelo ha messo in risalto le qualità estetiche del viso, ma esso ha raggiun
to la sua configurazione attuale mediante l'arretramento delle orbite e delle ossa nasali , 
con la riduzione dei turbinati, la diminuzione del prognatismo e la scomparsa della 
cresta cranica. In relazione a queste trasformazioni si è modificato anche il cranio, la 
cui capacità è influenzata , a sua volta , dice Campbell nell'ottavo capitolo, dalle mo
dificazione della massa cerebrale , quali sono avvenute nel corso dell'evoluzione uma
na. Il volume del cervello è aumentato gradatamente , nel corso di un milione di anni 
(tra il Pleistocene inferiore e quello medio, raddoppiando la sua massa , sviluppando 
le circonvoluzioni e ampliandone, quindi, la superficie effettiva '". 

Nel capitolo nono Riproduzione, famiglia e struttUi"ù sociale, Campbell sottolinea 
nuovamente l'importanza dell'acquisizione della riproduzione placentare di un solo fi
glio alla volta per i mammiferi e la specie umana: la prole è salvaguardata nel periodo 
pre e post-natale e , in conseguenza del libero movimento delle braccia, può godere di 
un felice e prolungato contatto con la madre , che provvede anche alla sua alimenta
zione. La sessualità femminil e si è evoluta modificando, accanto a fattori secondari 
(coito frontale e conseguente riconoscimento e legame affettivo con il partner), la 
struttura (perdita dell 'estro e ovulazione mensile) e special izzando nella funzione gli 
organi atti alla riproduzione. La sessualità maschile , invece , non ha subito cambia· 
menti notevoli. 

Passando poi al confronto della lunghezza della vita umana con quella dei mam
miferi e degli altri Primati , Campbell nota che solo l'uomo presenta un lungo periodo 
di sopravvivenza alla fase riproduttiva: «non è facile - dice l'Autore - intuire come l'evo
luzione abbia selezionato una vita postriproduttiva , dato che il destino degli individui 
di età postriproduttiva non influenza la composizione della generazione successiva o 
di quelle future, in termini di differenze del pooI genico» ". Due sarebbero i motivi 
che giustificano l'utilità per l'uomo del prolungamento della vita dopo la fase di ri
produzione: il prime riguarda esclusivamente la donna che , potendJ generare figli fino 
a circa quarantacinque anni (poi inizia la menopausa), è impegnata nelle sue funzioni 
materne fino ai sessanta (Campbell ritiene che i bambini necessitino dei genitori fino 
a quindici anni di età) ; il secondo motivo, che vale sia per glt uomini sia per le don
ne, è legato con l'evoluzione della cultura: il vecchio è in grado di ridistribuire al 
gruppo conoscenze ed esperienze tradizionali che costituiscono l'elemento di staticità 
nella dinamica del gruppo. 

Il Bernard G. Campbell , op. cit. , p. 181. 
'12 Cfr. H . .I. Je ri son , Braill to body ratios ali ci the evolutioll 01 intelligence, in «Science ", 

121 , 1955, pp. 447-49. 
" Bernard G. Campbell, op. cit. , p. 241 . 
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Per quanto riguarda la vita sociale dei Primati , Campbell esaminando il «bran
co» dei babbuini, e di alcune scimmie terragnole , evidenzia le caratteristiche di com
portamento che, a suo avviso, sono comuni anche agli aggruppamenti dei primi uomini . 

Caratteristica principale è la conservazione del territorio di caccia, che fornisce 
cibo al branco; inoltre, una struttura interna basata sulla dominanza , sull'attrazione 
sessuale e sui rapporti madre- figlio assicurano la sopravvivenza del gruppo. Non è 
facile comprendere , dice Campbell , come dal branco dei primati sia derivata la fami
glia umana: egli ipotizza una dipendenza della femmina e dei figli dal maschio nel 
momento in cui si sviluppa una caccia di tipo comullitnio che sottolinea con maggio
re evidenza la divisione sessual e dei compiti. 

I rapporti con altri gruppi sociali sarebbero nati per ricercare, 111 conseguenza 
dell 'evoluzione dell'esogamia , partner non appartenenti al proprio gruppo, aumentan
do così la variabilità genetica; la diffusione dell'esogamia permette anche una più am
pia estensione delle strutture sociali, fino al clan e alla tribù. 

Nei successivi e conclusivi due capitoli , Campbell , esaurita l'argomentazione bio
logica, affronta il problema del 'origine e della funzione della cultura e della società 
(cap. lO) e dell'origine dell 'uomo (cap. 11). 

Anche per questo argomento , oggetto di buoni studi antropologici 11, l'Autore fa 
riferimento al mondo degli animali i quali , in grado minore - ma decisamente diffe
rente dall 'uomo - presentano un comportamento qualificabile come appreso , che costi 
tuisce « l'elemento semplice» della cultura, definita da S. Huxley" «un adattamento 
non genetico» e quindi non innato. 

Nel considerare l'evoluzione dell'uomo e della cultura, Campbell vuole tenere pre
sente, anche se ne riconosce la complessità di trattnzione, in principale caratteristica 
mental e esclusivamente umana , e cioè il pensiero concettuale. 

Ammettendo che poco si conosce sulla forma zione del pensiero e dei concetti , 
l'Autore avanza l'ipotesi che alla base della percezione ci sia una sorta di « immagine 
mental e » dell'ambiente esterno legata al ricordo di esperienze sensoriali passate. E' 
difficile supporre quali siano i contenuti della « immagine mentale » dei diversi tipi 
di animali , ma considerando che per i Primati l'inves ti gazione motoria sembra costi 
tuire il contenuto della percezione, fornendo informazioni fondamentali alla soprav
vivenza, Campell avanza l'ipotesi che gli uomini abbiano ereditato la tipologia di per
cezione dei Primati , nel qual caso la « percezione » si ~arebbe evoluta insieme all'evo
luzione e specializzazione degli apparati locomotori umani. 

I cinque sensi e la deambulazione permettono una profonda esplorazione dell'am
biente e aumentano notevolmente il campo di percez ioni; inoltre , la manipolnione de
gli oggetti , isolabili nel contesto ambientale , ha reso possibile una percezione di tipo 
analitico che sembra essere alla base del pensiero concettuale: il cervello è l'organo 
speciali zzato per tal e tipo di pensiero. 

L'esame di Campbell si estende anche allo studio della memoria , quella «accu
mulata nel cervello durante la vita dell'individuo » 16, e all 'intelligenza e apprendi 
mento, operazioni, secondo l'Autore, correlate ma distinte. L'intelligenza fornisce mo
delli di comportamento nuovi , in quanto vanno assai più in là dei riflessi condizionati 
o comportamento appreso; essa sembra responsabile della cultura dell'uomo e del suo 
alto grado di inventività . 

Il Si veda la bibliografia alla fine del libro. 
" S. HUJOley , Cultural process and evollltiol/, in BebClv inr al/d cvnllltinll , a ellr,1 di A. Roe c 

G. G. Simpson , Yale Uni versity Press , 1958. 
16 Bernard G. Campbell , op. cir ., p . 266 . 
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Nello studio dell'evoluzione umana è inevitabile far riferimento ad un tipo di 
comportamento che, nell'uomo, si è altamente specializzato, e cioè la comunicazione 
mediante il linguaggio. Nessun animale ha elaborato un sistema così complesso e 
raffinato di suoni, quali l'uomo è capace di modulare: tale adattamento può essere 
stato necessario all'uomo quando divenne un carnivoro sociale . Indubbiamente, secon
do Campbell , l'evoluzione del linguaggio è leg,Ha, nel senso della specializzazione, 
all'evoluzione degli apparati di fonazione, soprattutto il pavimento della bocca e la 
lingua che, lasciando libera la cavità nasale , permette ii passaggio dell'aria attraverso 
la bocca. Le corde vocali trasmettono all'aria delle vibrazioni, modulate nella bocca 
(vocali) e sulle labbra e sulla lingua (consonanti). Tre sono le aree della parola ri
scontrate sulla corteccia cerebrale: gli esperimenti compiuti in proposito hanno dimo
strato che «la parola è un carattere dell'uomo attuale ,> 17; infatti l'area parietale po
steriore-inferiore della corteccia è assente o ridotta negli altri Primati. Il linguaggio 
costituirebbe, inoltre, un forte legame tra gli individui di un gruppo sociale che an
cora non comunicano mediante la scrittura. 

Nella parte conclusiva del capitolo, Campbell esamina quali siano i fattori di sta
bilità sociale: oltre al linguaggio, il rito e la religione trasmettono elementi della tra
dizione e rappresentano il legame stretto con il passato, vissuto in termini di sogge
zione affettiva e morale, e, nel caso deile sanzioni religiose, come un'imposizione di 
carattere legale. 

Dalla necessità di un controllo sociale del comportamento individuale nascerebbe 
« il meccanismo per cui un individuo dirige le proprie azioni verso scopi sociali» 1 8 ; 

l'etica sarebbe, per Campbell, il risultato di una contraddizione interna all'individuo 
tra un comportamento altruist ico ed uno egoistico, risolta nel momento in cui l'auto
coscienza (coscienza di sé come individuo agente) diventa anche autoconsapevolezza (ri
conoscimento del contenuto etico-sociale delle proprie azioni l. L'uomo frustra il suo 
egoismo aumentando la flessibilità del suo comportamento sociale. 

L'ultimo capitolo del lavoro di Campbell propone un esame delle modificazioni 
che la Famigla (Hominid(!el cui l'uomo appartiene. ha subito nel corso del tempo, rias' 
sumendo le argomentazioni di carattere biologico dei precedenti capitoli e presentando 
un nutrito elenco di ominidi fossili conosciuti e delle particolarità che essi presentano 
nella struttura ossea e che li avvicina , in gradi diversi , all'uomo. 

L'autore conclude il suo studio ribadendo il valore dell'autoconsapevolezza come 
carattere mentale distintivo che ha condotto l'uomo lontano dalle sue origini animali. 
«innalzandolo, con l'immaginazione, a livello di signore del creato» IO; l'aspetto sor· 
prendente dell'evoluzione umana sembra essere , accanto ,\ quello biologico, «l'adatta
mento umanizzante» 20 cioè la crescente importanza della società come meccanismo di 
sopravvivenza. 

La storia dell'evoluzione dell'uomo, fino dai primi anni in cui venne accettata e 
riconosciuta l'alta antichità della sua origine , si è basata, sostanzialmente, sulla inter
pretazione di resti fossili umani e sul confronto - che scendeva naturale stabilire -
con la struttura scheletrica dell'uomo attuale e dei Primati , morfologicamente i più 
simili ad esso. 

La presenza, negli scavi archeologici, di utensili riconosciuti contemporanei al sep
pellimento dei fossi li umani rinvenuti, contribuì a gettare le basi per ipotizzare una 

17 Ibidem, p. 280. 
18 Ibidem, p. 284. 
19 Ibidem, p. 322. 
co Ibidem, p. 323. 
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storia dinamica del genere umano. Ma l'associazione di manufatti primItIVI e scheletri 
fossili - o parti di essi - si risolveva, generalmente, nella teorizzazione di stadi o fasi 
di progresso nelle capacità di produzione di armi e utensili , senza che venisse presa 
in considerazione l'eventualità di una graduale evoluzione del fisico e della mente 
umana l'uno rispetto all'altro, nel senso che la fabbricazione degli oggetti, ad esempio, 
potesse rappresentare un certo grado di adattamento biologico e mentale all'ambiente 
circostante. 

Nei circa tre milioni di anni che sono trascorsi dalla comparsa del primo omi
nide conosciuto ad oggi, l 'uomo non si è modificato sostanzialmente, ma ha soprat
tutto specializzato alcune strutture ai fini di poterle adattare a nuove funzioni : egli 
ha iniziato, pertanto , ad abbandonare la sua condizione di animale in un tempo as
sai anteriore. 

Bernard G . Campbell ci accompagna , pcr cosÌ dire , attraverso ques to lunghissi 
mo arco di tempo, in un felicissimo studio - per il qual e si è valso anche di lavori 
di altri na turalisti , come egli stesso dice nell 'I ntroduzione - in cui , abbiamo visto, 
l'analisi e il confronto delle strutture antiche e recenti si estende ad un esame delle 
funzioni, mettendo in risalto, con grande chiarezza, lo stretto legame tra morfologia 
e fisiologia. 

La novità di questa argomentazione sta nell 'aver applicato la correlazione degli 
organi e delle funzioni allo studio dell'uomo fossile c nell'aver veduto, nelle modifi
cazioni e nei reciproci adattamenti , un elemento di evoluzione. 

Gli anatomisti dell 'Ottocento giunsero, nel tentativo di comprendere come l'uo · 
mo si fosse evoluto da un Primate , ad un tipo di anatomia descrittiva, da cui non 
si allontanarono gli studi successivi: Campbell ci propone, invece, un'anatomia inter
pretativa, uno studio cioè di strutture « viventi », e non un esame di organi privi 
di vita. 

L'autore dimostra più che sufficientemente come sia possible trarre conclusioni 
sulle funzioni svolte da quegli apparati interni che la lerra non conserva ma che hanno 
lasciato 1'« impronta» sulle ossa che facevano loro da elemento portante e protettivo ; 
la mano , prensile in modo nuovo , l'andatura bipede, 1 sensi acuiti e specializzati , lo 
sviluppo della massa cerebrale - risultati di adattamenti graduali ed evolutivi -
hanno reso possibile una percezione originale dell'ambiente che ha, a sua volta, dato 
vita e sottoposto a ulteriori modificazioni , nell'uomo, la percezione e sensazione di sé. 
Le evoluzioni degli organi , pertanto, data l'interazione organismo-ambiente, sono in
dicative delle funzioni e delle attività svolte dagli organi stessi; così, cultura mate
riale ed evoluzione biologica umana , possono diventare, entro certi limiti, interdi 
pendenti. 

Ciò che colpisce , nella trattazione di Campbell , oltre al rigore logico , quasi sil
logistico, delle deduzioni, è l'incastro perfetto di tutti gli elementi della sua analisi , 
che da l'impressione di una intepretazione finalistica dei fatti biologici (e culturali) il 
cui scopo sembra essere l'evoluzione per l'adattamento e l'adattamento per l'evolu
zione : un giro vizioso nel quale l'uomo, di cui Campbell sottolinea spesso l'unicità 
all'interno della natura , è oggetto né più né meno degli altri animali e delle piante. 
E il discorso sull'evoluzione dell'uomo scivola , per tre milioni di anni , verso la con
clusione implicita che l'uomo attuale è il risultato di una serie di adattamenti neces
sari e genetici (una sorta di preformismo del XX secolo?) e quindi che esso è ciò che 
doveva essere, senza lasciare spazio all'ipotesi che anche il caso sia intervenuto nel 
susseguirsi dei fenomeni naturali. 

D'altronde non è affatto consequenziale, almeno nel modo in cui Campell mostra 
di credere , che cultura materiale e cultura intesa come complesso di modelli etologici 
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appresi dipendano tanto profondamente dal grado di evoluzione biologica. Se pure 
egli metta acutamente in risalto quanto è innato e antico nell 'uomo attuale e quanto 
è il risultato di apprendimento e di successivi adattamenti, questa sottile distinzione 
non è riscontrabile così chiaramente nella sfera emozionale dell 'uomo come può es
serlo nel suo fisico. 

L'esigenza di una vita collettiva non sembra essere nata solamente per una con
versione dell'aggressività individuale in una collaborazione d i tipo economico; se così 
fosse non sarebbe necessario al gruppo difendersi dalla disgregazione e dall 'anarchia 
che ne minacciano lo sgretolamento, stabilendo dei riti , dando vita ad una religione 
ed istituendo un apparato giuridico. L'Autore non sembm tener conto, tra l'altro , 
della presenza di componenti magico-animistiche alla base dei rituali e di alcuni aspet
ti della religione ; e sembra anche dimenticare che l'uomo, accanto all 'autocoscienza 
e all'autoconsapevolezza , presenta cara tt -:: ri psichici ben lontani da queste, assumendo 
comportamenti tutt 'altro che consci. 

Indubbiamen te di grande valore t- lo studio bio-paleontologico affrontato da Camp
bell ne i primi capitoli , nei quali mostra una conoscenza profonda della biologia umana 
e animale che gli permette , con metodo comparativo e deduttivo , la ricostruzione del
l'appar:lto muscolare dei fos si li dando , in questa direzione, un a'pporto notevole sia 
all'interpretazione dei fossili umani sia alla loro utilizzazione come documenti della 
evoluzione dell 'uomo. La ricostruzione della storia sociale e della vita affettiva, senso
riale e spirituale dell 'uomo, se pure, come Campbell dice nell'Introduzione, sono na
turalmente solo ipotesi , non ci soddisfano neppure come tali , in quanto non dicono 
nulla di nuovo rispetto a ciò che , dal Settecento ad oggi , è stato detto sul passato 
dell'uomo. 

Anche le osservazioni sulla «cultura », che per Campell può essere ricondotta 
a una matrice biologica , non sono convincenti: l'archeologia e la paleontologia au
spicano che dai dati che ci forniscono si possa anche risali re alle origi ni dell a stori ,1 cul
turale dell'uomo, ma la mancanza d i una documentazione scritta non può essere sodo 
disfacentemente sostituita da alcuna ipotesi , per quanto cattivante essa possa apparire; 
l'individualità e l'originalità di ogni cultura sono irripetibili nello spazio e nel tempo. 

NICOLETTA MORELLO 

SILVESTRO MARCUCCI - Aspett i epistemologici della fina lità in Kal1t , Le Monnier, 
Firenze, 1972, pp. XII - 440. 

Scopo di questo lavoro è « dare un contenuto concreto, non 'speculativamente' 
astratto » (p. 430 ), alla tematica kantiana della finalità. In tal modo, ì'Autore intende 
sottolineare il valore e la modernità di pensiero del filosofo di Konigsberg ad un duo 
plice livello teorico. 

In primo luogo, l'Autore - valendosi come principio-guida di considerazioni ori
ginali svolte sulla problematica teleologica - si propone di comprovare i fecondi ap· 
profondimenti conseguiti dalla ricerca kantiana nei suoi progressivi esiti: sicché risulti 
evidenziato «lo sviluppo di una tematica teorica , specie di natura epistemologica , le· 
gata ... ad alcuni problemi tipici della filosofia e della scienza a noi contemporanee » (p . 20). 

In secondo luogo , il Marcucci intende accostarsi a Kant kantianamente, cioè uni· 
formandosi egli stesso, a livello di interpretazione, a principi metodologici di tipo criti· 
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CistiCO. Infatti, la concretezza perseguita dall'Autore per il suo discorso è da lui con
cepita come una applicazione dell'insegnamento e della prospettiva trascendentale, che 
muove dal rifiuto non soltanto di considerazioni empiristiche prive di fili conduttori, 
ma, anche e soprattutto, di ogni riflessione puramente speculativa. 

Il tentativo di riproporre il kantismo sia sul piano della teoria oggetto, sia sul 
piano metodologico e meta teorico, è operato dal Marcucci focalizzando in particolare 
l'attenzione sulla Critica del G iudizio: è in quest'opera , infatti , che, a suo avviso, la 
nozione di trascendentalità - con l'eminente contributo del ripensamento svolto sulla 
finalità - si arricchisce delle connotazioni più vive e stimolanti. « La maggiore tra le 
opere kantiane » (p. 2) risulta quindi « il punto di riferimento obbligato di tutto il .... 
discorso» (p. 20) marcucciano , ma questo appare pienamente comprensibile, secondo 
l'Autore stesso , soltanto in relazione a numerosi altri testi , compresi alcuni scritti co
siddetti minori: dalla Storia generale della natura all'Opus postumum, dai Sogni di 
un visionario al saggio su Le diverse razze degli uomini, fino alla Geografia fisica. 

Un ampliamento di lettura così rilevante è intrdpreso non soltanto per esigenze 
storiografiche generali di completezza e di serietà , ma anche, in particolare, per ve
rificare compiutamente (e concretamente) il rapporto che vige tra la filosofia di Kant 
e l'ambiente scientifico a lui contemporaneo. E' così pm;sibile « dimostrare come certi 
concetti fondamentali che si trovano nella Critica del Giudizio, pur essendo trasvalu
tati dalla filosofia critica sì da assumere un carattere ed un significato schiettamente 
trascendentale , hanno avuto una genesi ed una dimensione scientifica» (p. 35) . 

Ad esempio, è posto in rilievo dal Marcucci come già nella Storia generale della 
natura sia esplicitamente rivendicato - sul piano di un'nnalisi astronomica riferita spe
cificamente alla fisica newtoniana - quell 'esigenza, tipica poi della filosofia trascenden
tale, di guardare alla natura come ad un tutto sistematico , non indagabile senza un 
saldo Leitfaden. O ancora , risulta rigorosamente chiarito come la disequazione posta 
nella terza Critica tra problema della vita e spiegazioni meccanicistiche (determinante 
per tutta la comprensione della finalità naturale) sia argomentata in precedenza da 
Kant, nei Sogni di un visionario, discutendo teorie biologiche e mediche molto diffuse 
in Europa nella seconda metà del secolo XVIII: la teoria psichica di Stahl , la teoria 
meccanicistica di Boerhaave e la teoria del fluido vitale di Hoffmann , ripresa tra gli 
altri dal celebre Cuvier. 

Numerosi altri sono gli argomenti scientifici ed epistemologici sottolineati dal 
Marcucci (dall'evoluzionismo al catastrofismo, dall ' induzione all'analogia). Nel contem
po, egli ha cura di fare costante riferimento al nesso storico e teorico che lega il pen
siero kantiano a ricercatori prestigiosi del Sette e Ottocento quali Linneo, Buffon, Era
smo Darwin, Lyel! e Whewell (oggetto quest'ultimo di approfondito interesse, da 
parte dell'Autore , in più di uno studio) . 

Particolare menzione, tra Lali riferimenti , meri ta l'analisi del contributo dato a 
Kant dal grande naturalista svedese, da cui egli «nor. solo trasse la distinzione degli 
esseri della natura in generi e specie, ma anche gli altri 'caratteri' », quali i concetti 
di classe e di ordine, «che contraddistinguono l'ordine naturale » (p. 170). Inoltre, 
attenzione ancora più centrale e ra rivolta dal filosofo di Konigsberg a « quei principi 
teleologici empirici che guidavano la classificazione linneana , ... ed ancor più a monte », 

all'« idea più generale di finalità naturale, che tali principi ispirava e rendeva appunto 
possibili » (p. 179). 

In questo contes to , il Marcucci mostra , in primo luogo, come la fondazione teo
retica del sistema linneano della natura costituisse uno degli obiettiv i di fondo della 
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rIcerca kantiana. In secondo luogo, tale progetto è ricondotto dall'Autore alla plU ge
nerale esigenza di ripensare e valorizzare filosoficamente l'intera problematica delle 
scienze della vita , e, ancora più in generale, delle scienze naturali empiriche. 

L'operare di queste nuove istanze epistemologiche è avvertibile, a giudizio del 
Marcucci, già nell' Appendice alla Dialettica trascendemale della prima Critica, allor
ché è teorizzata la possibilità di un uso non apodittico , ma ipotetico, della ragione. 
Tale uso (giovandosi del concetto di finalità come del fondamento della maggiore uni
tà sistematica ipotizzabile per l'esperienza) mira soltanto a regolare - senza pretende
re di conseguire unità e verità definitiva - l'intreccio di conoscenze particolari elabo
rabili sulle molteplici, infinite forme naturali. Si presta quindi , secondo Kant, a ren
dere conto, in misura notevole , del metodo di ricerca di discipline (quali la geologia , 
la fisiologia, la mineralogia , la stessa biologia) che ai suoi tempi - per usare la termi
nologia di Thomas Kuhn - non apparivano dominio di «paradigmi» esaurienti, ma si 
mostravano, al contrario, teatro di dottrine e di asserzioni spesso contrastanti: sì da 
esibire uno statuto teorico troppo eterogeneo rispetto all'apparato categoriale dell'in
telletto, filtro monolitico e fisso della conoscenza della natura in generale. 

D':1ltra parte, secondo il Marcucci (che aderisce alla tesi espressa dallo Scaravelli), 
nell'Ap pendice manca ancora «una soluzione coerente » alla problematica epistemolo
gica e teleologica, poiché le riflessioni o, meglio, gli accorgimenti kantiani non si val
gono di un autentico «fondamento» filosofico « a priori », quale può essere offerto 
soltanto da «Uf'a specifica indagine critica» (p. 131) l. 

A questo ufficio adempie invece l'analisi racchiusa nella Critica del Giudizio, in 
cui Kant, definendo la nozione di finalità come Voraussetzung (presupposto) trascen
dentale specifico della facoltà del Giudizio , può finalmente giustificare e garantire la 
validità e l'autonomia di tutte le scienze empirico-classificatorie sviluppatesi de fact o 
sotto la guida di tale nozione. Da una parte , risulta dunque assicurata significanza de 
iure al campo della geologia e della geografia fisica e antropica , che fanno costante ri
ferimento alla finalità esterna, cioè al rapporto tra mezzi e fini (che - come sottolinea 
l'Autore - va inteso secondo Kant , in contrapposizione a Leibniz, in via puramente 
congetturale); d'altra parte , ~ncora più forte accreditamento riceve la ricerca biologica , 
che interpreta i fenomeni organici in base al più rigoroso concetto di finalità interna , 
cioè come se essi fossero spiegabili con la « sistematicità delle parti secondo il princi
pio di azione reciproca» (p . 399)". 

Quindi , la terza Critica - lungi dal risultare un,1 « serie di appendici alle altre 
due Critiche» (p . 181) - si dimostra , nelle pagine del Marcucci , il luogo della piena 
e originale maturazione di importanti aspetti del pensièro kantiano. In sintesi, infatti, 
così come la Critica della Ragion Pura aveva conferito piena investitura filosofica al 
corpus fisico-matematico (e , in particolare , alla meccanica newtoniana), analogamente , 
la prospettiva aperta nella Critica del Giudizio offr\': legi tti mi tà trascendentale alle 
scienze empiriche irriducibili a quei parametri conoscitivi. 

La compenetrazione tra motivazioni epistemologiche e discorso teoretico del kan
tismo maturo è illustrata dall'Autore da un duplice punto di vista. Da un lato, egli 
ribadisce che è la mancanza storica di un Newton della geologia o della biologia alla fine 
del '700 a far si che la filosofia trascendentale concepisca il Leitfaden di tali discipline co-

l La citazione è tratta da Luigi Scaravetli , Osservaziolli mila Critica del Giudizio , Pisa 1954, 
pp. 56-57. 

2 L'Autore riprende la frase da Guido Morpurgo-Tagliabue, La fillati tà in Kallt e le scienze em
piriche della lIa/ura, in «Rivista critica di storia della filosofia", 1958, p. 314. 
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me non pienamente oggettivo e costitutivo. D'altro lato, il Marcucci ha il merito di 
sottolineare che l'attribuzione alla nozione di finalità di un significato conoscitivo me
no autoritario e costrittivo di quello assegnato alle categorie non sminuisce affatto il 
valore di tale nozione , ma anzi lo accresce, e lo rende oggi più suggestivo. Infatti, il 
convincimento dominante nell'epistemologia contemporanea che il sapere scientifico 
non sia vincolabile da verifiche e dimostrazioni ultime, trova d; certo :: ispondenza non 
tanto nel rigido «necessitarismo della Critica della Ragion Pura » (p. 47), quanto 
appunto nella sintesi di universalità e di soggettività implicita nel nuovo principio 
della finalità. Tale sintesi - impensabile ed eretica per il Kant della prima fase critica -
mentre rende aperto e dinamico lo stesso concetto di universalità, dà , nel contempo, 
« un significato più profondo e più adeguato al concetto di soggettività, per conside· 
rarla come problematicità , che in ultima analisi significa non mancanza di conoscenza 
adeguata , bensÌ mancanza di quel carattere naturalmente costitutivo proprio .. . di una 
conoscenza puramente meccanica » (p. 279). 

Il ripensamento kantiano si mostra fecondo in modo mirabile per risolvere - 0 , 

meglio, disolvere - lo pseudaproblema costituito dall 'apparente antinomia tra spie
gazioni teleologiche e meccanicistiche: infatti, non avendo le prime nessuna pretesa co
noscitiva rigida ed inesorabile, la presunta esclusione reciproca tra i due tipi di giu
dizi è fatta ruotare da Kant di 180 gradi , sÌ da convertirsi in compatibilità , e anzi in 
complementarità. Un tale rifiuto di considerare inconciliabili i termini di una con
traddizione teorica apre stimolanti orizzonti di riflessione, in particolare , per chi si 
interroghi sulla possibilità e sulle modalità di attribuzione di uno statuto dialettico 
alla ricerca scientifica. Inoltre, pare trovare conforto nella tensione problematica e 
pluralistica kantiana l'insegnamento di chi , come Francesco Barone (menzionato dal
l'Autore in sede di Prefazione per aver seguito tutte le fasi della sua ricerca) , respinge 
rigorosamente il mito della certezza , proprio di coloro che tendono a canonizzare co
me assoluta e irrefutabile la portata conoscitiva di una determinata struttura teorica 
o metodologica. 

Il tema delle aperture di ricerca del cntlClsmo maturo si mostra dunque merite
vole di una trattazione ancora più ampia di quella svolta dal Marcucci. Le sue osserva
zioni critiche bastano tuttavia a conseguire, nel modo più persuasivo , la dimostrazione 
da lui auspicata della vivezza e attualità del pensiero kantiano. In particolare, sul 
piano epistemologico , egli rileva come la valorizzazione della teleologia , in stretto ri
ferimento al concetto di sistema, appare comparabile con l'utilizzazione contemporanea 
di «modelli di stampo tel eologico .. . applicati » allo studio di organismi biologici o 
di organismi sociali da parte di ricercatori come Woodger o Malinowski (pp. 14-15). 

Analogamente, si potrebbe porre in connessione il concetto kantiano di finalità 
interna o funzionale con le moderne concezioni strutturalistiche, nella misura in cui 
privilegiano anch'esse, in modi distinti, l'analisi dell'«interrelazione delle funzioni di 
un tutto organico» (p. 401)". O ancora , inediti spunti di riflessione può offrire l'esame 
del rapporto tra la coesistenza posta nella Critica del G iudizio tra spiegazioni mecca
nicistiche e teleologiche, e le originali considerazioni introdotte dalla cibernetica wie
neriana, che (in base all'analisi del comportamento non casuale , ma direttto ad uno 
scopo, di meccanismi artificiali complessi) rifiuta ogni contrapposizione netta tra fi
nalismo e determinismo. 

:.\ La defini zione della finalità interna kantiana è mutuata dall ' Autore da Morpurgo-Tagliabue, 
op . ci t. , p. 314. 
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La lettura del lavoro qui recensito si mostra dunque opportuna non soltanto per 
lo studioso della filosofia trascendentale, ma anche per l'epistemologo impegnato nel
l'indagine su importanti caratteristiche della cultura scientifica odierna. Ancora più in 
generale - di là dalla problematica del criticismo e della finalità - il ricco intreccio di 
temi kantiani, epistemologici e teoretici, sviscerato dal Marcucci merita l'attenzione di 
chiunque ritenga necessari e fecondi nuovi contributi storiografici attenti all'incidenza 
della dimensione scientifica sul pensiero filosofico; e, parimenti , di chiunque auspichi 
lo sviluppo di rilevamenti storici e critici sulla filosoficità insita nella ricerca scientifica. 

L'adozione di un tale duplice programma metodologico può oggi apparire inoppor
tuna soltanto a menti filosofiche (e scientifiche) attardate e pigre , poiché è ormai ma
tura la consapevolezza del nesso di reciproco condizionamento che , mediatamente ma 
profondamente , lega le conquiste tecnico· conoscitive e le concezioni generali del mon
do. Parafrasando un celebre asserto kantiano si può dunqu~ dire, in ultima analisi , 
che il succo teorico di saggi come quello del Marcucci consiste nel rilevare - e, so
prattutto, nel documentare - che le procedure della scienza senza ripensamento filo
sofico rischiano fortemente di rimanere cieche, mentre le speculazioni gnoseologiche 
e metafisiche della filosofia , che siano del tutto ignare del progredire delle teorie scien
tifiche , difficilmente evitano di restare vuote. 

GENNAR LUIGI LINGUITI 

~~~--~~--~~~~~~~~- -----_. 
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CATALOGO 
della Biblioteca Mediceo -Lorenese 

A cura di G. Di Pietro e M. L. Righini Bonelli 

(Istituto e Museo di Storia cle lia Scienza - Biblioteca , Val. 8) 

1971 , cm 17 x 24,5 , pp. 578 - Lire 16.000 

Istituto e museo di storia della scienza 
BIBLIOTECA 

(cm. 17 X 24,5) 

l . Catalogo dei globi antichi conservati in Italia . Fase. I : f Globi Blavia 
ni. A cura cii L. Luzio. 1957. Esaurito 

2. Studi e ricerche sui microscopi galileiani del Museo di storia della 
scienza. Fase. I a cura di F. Allocli. 1957. Esaurito 

3. Catalogo dei globi antichi conservati in Italia. Fase. Il: f globi di Vin o 
'cenzo Coronelli . A cura cii M . L. Bonelli. 1960. Esaurito 

4. BONELLI M. L., Il Museo di storia delfa scienza di Firenze. 1960 . 
Esaurito 

5. _ .. - Cimeli galileiani. 1962. Lire 2.500 

6. FRA NCESC HINI P., L'opera nevrologica di An/onio Scarpa. 1962. 
Lire 4.500 

7. GIOVANNI DA VERRAZZANO, Giornate commemorative. Firenze . Greve 
in Chianti, 21-22 Ottobre 196 1. Lire 4.000 

8. Catalogo della Biblioteca Mediceo-Lorenese. 1970. Lire 16.000 
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Pubblicazioni di interesse Medico-Scientifico 

ALLODI, FEDERICO, Cardiobiologia. 1960, cm. 17,5 X 25, XVI-972 pp. con 
151 tavv. in nero e 3 a colori. Legatura in piena tela con impres
sioni in oro Lire 25 .000 

- - I microscopi Culpeper di Norimberga. 1962, cm . 18 X 25 ,5 56 pp . 
con 8 ilI. n.t. Lire 3.000 

ALPINI, PROSPERO, De longitudine et brevitate morborum (Libri duo) . 
Introduzione, trascrizione e note a cura di Giuseppe Ongaro. Pre
sentazione di L. Premuda 1966. cm. 15 X 21 ,5, 152 pp . con 12 tavv . 
f.t. (esclusività di vendita) Lire 4.500 

ATTI DELLA RIUNIONE SOCIALE IN FIRENZE IL 5 OTTOBRE 1941 DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE SCIENZE MEDICHE E NATURALI . 
1932, cm. 17 X 25 , 140 pp. (esclusività di vendita) Li re 4.000 

ATTI DELLA RIUNIONE SOCIALE IN FIRENZE IL 4 OTTOBRE 1942 DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE SCIENZE MEDICHE E NATURALI. 
1943, cm . 17 x 25 , 176 pp . (esclusività di vendita ) Lire 5.000 

ATTI DELL'VIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STORIA DELLA MEDICINA. 
Roma 22-27 Settembre 1930. A cura di Pietro Capparoni. 1931, cm. 
19 X 27, 588 pp . con 1 tav. f.t. e ilI . n.t. (esclusività di vendita) 

Lire 15.000 

CAPPARONI, PIETRO, Un consulto inedito di Giovanni Arcolani, chirurgo 
del Sec. xv. (Rivista di storia critica delle scienze mediche e 03-
turali, anno IX, n. 5-6). 1918, cm 17 X 24 , 48 pp. con 2 tavv. Lt. 
(esclusività di vendita) Lire 2.500 

CASTALDI, LUIGI - TERGOLINA, UMBERTO, Trent'anni di vita della Società 
Italiana di Storia delle Scienze mediche e naturali (Ottobre 1907 -
Ottobre 1937). Cenni illustrativi e indice, delle pubblicazioni socia
li. 1938, cm. 17 X 24 ,5, 124 pp. (esclusività di vendita) 

Lire 3.500 

CAVINA, GIOVANNI, L'influenza epidemica attraverso i secoli. Presenta
zione di A. Pazzini 1959, cm. 17 X 24,5, 244 pp. con 1 ilI. (esclusi
vità di vendita) Lire 5.000 



GAROSI, ALCIDE, Inter artium et medicinae doctores. 1963, cm. 22 X 31, 
VIII-68 pp, con figg. n.t. e 321 tavv. Lt. di cui 9 a colori. Rilegato 

Lire 25.000 

OLSCHKI, LEO S., Incunabula medica (Abano sive Apono a Vocabula
rius). Cat. 97. 1923, cm. 17X24, 98 pp., n. 1-259, con 16 figg ., l 
supplemento (Aegidius Columma a Zerbus Gabriele) e I indice coi 
riferimenti allo Hain, Copinger, Campbell , Reichling. Lire 7.000 

RAMAZZINI, BERNARDINO, Epistolario. A cura di P. Di Pie tro. 1964, cm . 
17 X 24 ,5, XXVI-340 pp . e 5 ilI. (esclusività di vendita) Lire 8.000 

RIVISTA DI STORIA DELLE SCIENZE MEDICHE E NATURALI. Organo Uf
fici ale della Società Italiana di Storia delle Scienze Mediche e Na
turali. Fondata nel 1910, cessata con l'anno 1956 (Vo] XLVII). 
(cm 18 X 24) . Annate arretrate , in quanto di sponibili: Lire 9.000 
È in programma la ristampa di tutte le annate esaurite . 

SCR ITTI INEDITI DI GIROLAMO FRACASTORO. Con introduzione, ':ommen o 

ti e note a cura di F. Pellegrini. 1955 , cm . 16 ,5 X 24,5 , XIV-426 
pp. con 12 tavv. Lt. (esclusività di vendita) Lire 8.000 

SIMONINI, R., Maino de Maineri ed il suo libellus de preservatione ab 
epydimia (codice del 1360 conservalo nell'Archivio di Siato di Mo
dena) . 1923, cm . 24,5 X 33 ,5, 48 pp. con l tav. f.t. (esclusività di 
vendita) Lire 6 .000 

SPA LLANZAN I, LAZZARO, Epistolario. A cura di B. Biagi. cm. 20 X 25,5 , 
VoI. I 1958,400 pp. con 12 tavv. f.t. - Vol. II, 1959 , 472 pp. COn 8 
tavv. Lt. - Vol. III, 1959,456 pp . con 8 tavv. f.t. - VoI. IV . 1962 , 
468 pp . con 4 tavv . Lt. - VoI. V, 1964, 322 pp. con 4 tavv. Lt. (esclu
sività di vendita) ci ascun volume Lire 15.000 (I volumi IV e V non 
si vendono separati) . 

T ABANELLI, MARIO, Gli «ex voto» poliviscerali etruschi e romani. Sto
ria. ritrovamenti, interpretazioni. 1962 , ::m 12,5 x 17,5 , 144 pp. 
con 41 tavv. Lt. (Pocket Library of Studies in Art, Vol. 14) 

Lire 4 .000 

- - Lo strumento chirurgico e la sua scuola dalle epoche greca e ro
mana al secolo decimosesto. Presentazione di A. Maiuri. 1958 , cm. 
17 X 22,5 190 pp. con 127 ilI. f.t. (esclusività di vendita) 

Lire 6.000 

- - Gli albori della chirurgia nelle Fiandre. Il libro della chirurgia del 
maestro Thomas Scellinck . 1974, cm 18 X 25,5, XXXVIII-286 pp. 
con 2 tavv. Lt. L. 9.000 
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MARIO TABANELLI 

UN CHIRURGO ITALIANO DEL 1200 

DA 
BRUNO 

LONGOBURGO 

Questa Opera viene ad aggiungersi alla bella ed importante serie 
di studi sui chirurghi dei secoli decimoterzo e decimoquarto. 

La Chirurgia di Bruno da Longoburgo non era più stata stampata 
. fino dal 1546, con i tipi dei Giunta di Venezia, bene ha quindi fatto 
['Autore a riproporla all'attenzione degli studiosi dopo tanti anni di 
silenzio . 

Essa appare ancora di vivo interesse per la esattezza delle nozioni 
contenute, per il modo elegante COn cui Bruno si esprime, e sopratutto 
per alcuni ammaestramenti ancora utili al giorno nostro. 

Il lavoro inizia con alcune notizie sulla vita del chirurgo calabro, 
che studiò a Bologna e passò poi a Padova . Prosegue con un larga espo
sizione del testo della sua opera, termina con un commento e con la ci
tazione dei suoi manoscritti e delle sue stampe. È di facile ed avvincente 
lettura; è edito in elegante veste tipografica ed illustrato con riproduzio
ni di miniature dell'epoca e con disegni recenti della pittrice Amedea 
Vanini. Per l 'interesse che suscita nel lettore fino dal primo incontro, 
pensiamo che debba far parte del patrimonio di ogni persona colta che 
abbia interesse per questi importanti studi umanistici. 

1970. cm. 17,5x25. 148 pp . con 13 tavv. f. t. 

Lire 5.000 
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FONDAZIONE GIORGIO RONCHI 

Vasco Ronchi 

NEW OPTICS 

1971, C111. 17x24, 144 pp. con figg. n.t. 

Lire 4.500 
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Biblioteca della Rivista 
delle Scienze Mediche e 

di Storia 
Naturali 

l. CASTALDI L., Francesco Boi (1767-1840), primo cattedratico di anatomia ulllana 
a Cagliari e le cere anatomiche fiorentine di Clemente Susini, 1947. 76 pp. 
con 6 tavv, f. t, Lire 3.500 

2, PIETRO D'ABANO, Il trattato "De venenis », commentato ed illu strato da A. 
Benedicenti. 1949, 96 pp , con 2 tavv, f. t. Lire 3.500 

3, FRACASTORO G., Il contagio, le malattie contagiose e la loro cum. Traduzione, 
introduzione e note a cura di V , Busaechi. 1950, 134 pp. con 1 ta v. f. t. 

Lire 5,000 

4, UGOLINO DA MONTECATINI, Tractatus de Balneis. Traduzione il cura di M. G. 
Nardi. 1950, Esauri to 

5. GASPARRINI-LEPORACE T. - POLLACCI G. - MAFFEI S. L. , Un illedilO erbario far · 
maceutico medioevale. 1952, 158 pp, con 26 ilI. Lire 5.500 

6, FRACASTORO G " Sifilide, ossia del mal francese - Libri 111. Traduzione , in trodu 
zione e note di F , Winspeare col testo latino del poema se paratamcntc impres· 
so. 1955, XII-124 pp. con 1 tav , e 1 ritr. Lire 5.000 

7, ALLODI F., La storia e la conoscenza dei lin/atici del cuore nel/c opere di Paolo 
Mascagni, 1955, 84 pp . con 21 ill. Lire 3.500 

8. GALENUS C " De tlzeriaca ad Pisonem. Testo latino , traduzione italiana cd 
introduzione a cura di E , Coturri. Presentazione di M. G. Nardi. 1959, 176 
pp, con l ritr. Lire 4.500 

9. TABANELLI M" Albucasi. Un chirurgo arabo dell 'alto medioevo - La sua epoca. 
la sua vita la sua opera. 1961. 164 pp. con 34 tavv. f. l. Lire 6.000 

lO. DELLA BARBA p" Commentario intorno alle Terme di MOlltecil/ ini. Testo latino, 
traduzione italiana e introduzione a cura di E . Coturri . Prese llt n~ i one di M . 
G. Nardi. 1962, 146 pp , con 2 tavv, f. t. Lire 5.000 

Il. TABANELLI M., La medicina ilei mondo degli Etruschi. 1%3 . 132 pp. con (iO 
tavv, f. t. Lire 6.000 

12. MAUROC"ORDATO A .. Pneumaticum illstrulllen twll circulall di sU/lguinis sil 'c de 
motu et usu pulmonwn, Introduzione, traduzion e e note a cura di L. Guerrieri. 
1965, 210 pp, con 5 ilI. e 1 tal' , f. t. Lire 6.000 

13 . TABANELLI M " Studi sulla chirurgia bizantina. Paolo di Egina. 19M. XIl-160 
pp, con 5 tavv. f. t. Lire 6.000 

14. GUERRIERI L., La chirurgia del polmone e del cuore a/traverso i tempi. 1966, 
VI-I72 pp. con 8 tavv, f. t. Lire 5.000 

15. TABANELLI M" La chirurgia nell'A lto Medioevo. * Ruggero - Rolando - Teodo
rico. "Guglielmo - Lan/ranco. 1965 , 2 voll. di compI. XIl-I076 pp. con 24 
tavv, f. t. Lire 22.000 

16, TABANELLI M" Jehan Yperman, padre della chirurgia fiamminga. 1969, 360 pp. 
con 17 tavv, f. t. Lire 8.500 

17. BARBENSI G., Il pensiero scientifico in Toscana. 1970, con XIIA90 pp. con 38 
tavv. f. t, e 2 tavv, genealogiche Lire 12,000 

18. TABANELLI M" Tecniche e strumenti chirurgici del XIII e XIV Secolo, 1973, 
XII-176 pp. con 96 lavI', f. t, Lire 8.500 

19. TABANELLI M " Gli albori del/a chirurgia nelle Fiandre, 1974, cm. 18 x 25,5 -
XXXVIII - 286 pp . con 2 tavv. f. t. Lire 9 ,000 

Formato dei volumi cm . 18 x 25,5 
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MARIO T ABANELU 

albori 
nelle 

della chirurgia 
Fiandre 

Il libro della chirurgia 

del Maestro THOMAS SCELLINCK 

Eiprendendo l'interessante argomento dello studio della Chirurgia fiam
I:, illga nei secoli XIII e XIV, dopo la pubblicazione dell'opera su Jean Yper
Illan (1965), esce oggi, per mano dello stesso Autore , il volume dedicato al
la Chirurgia di Thomas Scellinck. 

Fu questi un chirurgo fiammingo , quasi contemporaneo di Yperman,. e, 
per le sue moderne vedute, è da considerare un precursore. Il lavoro del Ta
banelli consta di alcuni capitoli aggiuntivi, che meglio contribuiscono a far 
conoscere l'ambiente nel quale visse ed operò Scellinck. Essi sono dedicati 
ad una breve revisione della storia delle Fiandre dei secoli XIII e XIV, allo 
studio della scienza nelle Fiandre e infine al panorama della Chirurgia nello 
stesso Paese e nella medesima epoca. 

Seguono poi la vita dell'Autore, un suo ritratto psicologico ed infine tI 
traduzione italiana, dal fiammingo antico , dell a sua intera opera suddivisa in 
ben 4 trattati. Questo lavoro colma una bcuna, perché, dopo il primo scritto 
ciel van Leersum, che data dal 1928, nessun Autore si era più occupato del
lo studio approfondito di questo grande personaggio, vanto ed onore della 
Chirurgia del suo Paese. 

Biblioteca della « Rivista di Storia delle Scienze Mediche e Naturali », Val. 19 

1974, cm. 18 X 25,5, XXXVIII 286 pp. con 2 tavv. f. t. 

Lire 9.000 
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BIBLIOTECA 
DELLA 

lUVISTA DI STORIA 
DELLE SCIENZE MEDICHE E NATURALI 

VoI. XVIII 

MARIO T ABANELLI 

TECNICHE 
E S~rRUMENTI CHIRURGICI 

DEL XIII E XIV SECOLO 

Lo studio degli stumenti chirurgici e delle tecniche operatorie in uso 
nel medio evo, è stato sempre un argomento difficile da affrontare. L'Au
tore si è proposto questo importante problema e l'ha bene isolto: attra
verso una documentatissima serie di ben 95 illustrazioni tratte da mano
scritti dell'epoca, sono passati in rassegna tutti gli strumenti chirurgici 
dei secoli XIII e XIV. 

Passano così sotto i nostri occhi i nomi celebri della Chirurgia di 
quei tempi che li usarono: gli arabi Rhazes ed Albucasi, gli italiani Rug
gero, Rolando, Bruno, Lanfranco, Guglielmo, il fiammingo Yperman, i 
francesi Henry de Mondeville, Guy de Chauliac, l'inglese Arderne. 

Questa infinita serie rappresenta un campo immenso di osservazioni 
e di studio, che è stato frutto di una non indifferente fatica . 

Consigliamo la lettura di tale opera allo studioso di cose chirurgiche; 
da essa egli non potrà fare a meno di trame esperienza e diletto. 

Biblioteca della « Rivista di Storia delle Scienze Mediche e Naturali », 

VoI. 18, 1973, cm. 18 x 25,5, xII-176 pp. con 96 tavv. f. t. 

L. 8.500 

-------~--------~ --- - --~-----
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DOMUS GALIL~ANA 
PIS A V I A S. M A R I A, 26 

TESTIMONIANZE DI STORIA DELLA SCIENZA 

l. - MO GUGLIELMO, vescovo di Lucca - De arithmetica compen
diose tractata. a cura e con introduzione di G. Arrighi. 

Il testo qui pubblicato, concernente la teoria dei numeri, fa parte del · 
l'intera serie dei trattati relativi al curriculum delle arti liberali compi
lata per cura di Mo Guglielmo e contenuta nel codice del secolo XII con
servato col n . 614 presso la Biblioteca Capitolare Feliniana di Lucca . 
Nello scritto sono di notevole interesse anche le numerose illustr;tzioni 
- tutte riprodotte nella stampa - intese a schematizzare il contenuto 
del trattato sotto l' aspetto sia logico sia mn emonico . Mo Guglielmo, na
to intorno al II25 e morto verso la fine del medesimo secolo, insegnò 
presso la schola annessa alla Cattedrale di Lucca e mori vescovo del
la città. 

Pisa, 1964. cm. 17 X 24.5, 84 pp. con illustrazioni L. 2.500 

2. - PAOLO DELL'A.BBACO - Trattato d'aritmetica , a cura e con 
introduzione di G . Arrighi. 

L'inedito qui pubblicato, è tratto dal quattrocentesco codice maglia
bechiano XI. 86 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Esso ri 
guarda soprattutto la matematica pratica: l'aritmetica, la geometria e 
i primi elementi dell'algebra ; è condotto con intento spiccatamente di 
dascalico ed è efficacemente illustrato da molte vivaci rappresentazioni 
di momenti di vita - delle quali buona parte è riprodotta nella stam
pa - e da numerosissime figure geometriche esplicative . Paolo dell' Ab
baco nacque a Prato nel 1281 e mori nel 1374 a Firenze, dove per lun
ghi anni aveva tenuto scuola di matematiche in un locale posto di fron
t e alla chiesa di Santa Trinita : il Trattato è strettamente connesso con 
l'insegnamento impartito da Mo Paolo nella sua « bottega d'abbaco ». 

Pisa, 1964. cm. 17 X 24.5, 164 pp. con illustrazioni, delle quali 34 a piena pagina 
L. 3.500 

esclusività di vendita 

G . BARBÈRA EDITORE 
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3. - LEONARDO FIBONACCI - La pratica di geometria volgariz
zata da Cristofano di Gherardo di Dino, a cura e con introdu
zione di G. Arrighi. 

CristoIano di Gherardo di Dino, nato nel 1400 a Pisa e quivi v issuto , nel 
testo che ora si pubblica per la prima volta dal quattrocentesco codice 
2186 della Biblioteca Riccardiana di Firenze , rielabora la Practica geo
metriae, composta da l grande Leonardo Fibonacci intorno al 1220, dan 
do d ell 'opera una riduzione stesa in volgare , si che il trattato, e per la 
nuova lingua adottata e per il contenuto semplificato, possa meglio ri 
sponde re al le mutate condizioni dei tempi e soprattutto alle necessità 
pratiche. Lo scritto, infatti, concerne sostanzialmente problemi di misu
razione dei terreni posti sia in piano sia in declivi o, e i vari modi di 
procedere per la divisione dei medesimi secondo diverse proporzioni: 
in accordo con tale intento applicat ivo, rispetto all'opera origina le del 
Fibonacci sono state in particolare tralasciate le parti di piti spiccato 
interesse teorico. Il volume è corredat o di una tavola di ragguaglio rela 
tiva alle antich e misure pisane . 

Pisa, 1966. cm. 17 X 24,5 , 100 pp. con -t illus trazioni c una tavola f. t ., più vo lte 
ripiegata, ci i figure geometr iche L. 3.000 

4. - M" ANTONIO DE' MAZZINGHI - Trattato di fioretti ndIa tra
scelta di MD Benedetto, a cura e con introò'.:zione di G Arrighi. 

Ne lle cinquecento car te del voluminoso cod ice L.IV '2 r della Biblil)teca 
degl'Intronati di Siena, datato 1463, M" Benedetto da Firenze compen
dia il sapere ma tematic0 d el tempo riportando anche m olte preziose no
tizie inte ressan t i la cultura scientifica della Firenze quattrocentesca . 
L'inedito qui pubbl icato costituisce l'ultimo capitolo del xv libro di det· 
to codice, e raccuglie la scelta di « casi », ossia problemi, compiuta dallo 
stesso MD Benedetto di sul trecentesco Trattato di fior etti di MD Anto
nio de' Mazzinghi d a P eretola, che fu il successore di Paolo dell' Abbaco 
ne lla prestigiosa « bottega d' a bbaco » di Santa Trinita. Trattasi di una 
raccolta di problemi particolari d 'aritmetica pratica, per la soluzione 
dei quali l'autore ricorre abilmente a sistemi algebrici di grado a nche 
superiore al secondo, usando pure, talvolta, incognite ausiliarie . 

Pisa. 1967: cm . 17 X 24", 98 pp. con una illustrazione L. 3.000 

esclusività di vendita 

G. BARBÈRA EDITORE 
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5. - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Le speculazioni giova
nili « de motu », a cura e con introduzione di C. Maccagni. 

Del matematico e meccanico veneziano Giovanni Battista Benedetti 
(1530-1590) . che è forse la figura di maggior rilievo della cultura .<;cien
tifica italiana antecedente Galileo. nel volume sono ristampati, con in 
troduzione biobibliografica e ampio commento, tre importanti testi gio
va nili che trattano « de motu gravium », e precisamente : il compendio 
che delle proprie teorie il Benedetti stesso diede nella lettera di dedica 
premessa alla sua prima opera, la Resolutio omnium Euclidis problema
tum ... (Venezia 1553); il testo completo delle due differenti, pressoché 
sconosciute e rarissime edizioni della Demonstratio proportionum mo
tuum localium contra Aristotelem et omnes philosophos (Venezia 1554 
e 1555); sono aggiunte inoltre le varianti risultanti dal plagio che della 
prima edizione della Demonstratio fece J. Taisner nel suo Opusculum 
perpetua memoria dignissimum . .. (Colonia 1562) . 

Pisa, 1967. cm . 17 X 24 .5 . XLII-88 pp. con 5 illustrlzioni 3 piena pagina e !T'olte fio 
gure nel testo L. 3.000 

6. - PIERO DELLA FRANCESCA - Trattato d'abaco, a cura e con 
introduzione di G. Arrighi. 

L 'inedito trattato del grande pittore da Borgo San Sepolcro, qui pub
blicato, è contenuto nel codice ashburnamiano 280 (359*-291*) della Bi
blioteca Medicea Laurenziana di Firenze, dal quale sono tratte anche le 
131 figure geometriche che ne illustrano la stampa. Gli argomenti svolti 
riguardano l'aritmetica, la geometria e l' a lgebra, con tentativi di riso
luzione per casi particolari di equazioni di grado superiore al secondo . 
Il Trattato d'abaco e gli altri scritti matematici di Piero : il De prospec
tiva Pingendi e il De corporibus regularibus, collocano l'autore fra i 
maggiori matematici del suo tempo , in posizione preminente nello svol
gimento di questa disciplina dal Fibonacci al Pacioli, e ripropongono il 
problema dei rappo.rti tra le opere di Piero e quelle del suo conterraneo 
Luca Pacioli, che è esaminato dal curatore nell 'ampia introduzione. 

Pisa , 1970, cm. '7 x 24 .5 , 272 pp. con numerose illustrazioni 1_. 4. 00(> 

7. - PIER MARIA CALANDRI - Tractato d'abbacho, a cura e con 
introduzione di G . Arrighi. 

Pisa , 1974 , C ill . 17 X 24 ,5 , 198 pp. cnn 10 ilrlustrnioni L. 4.000 

eschtsività di vendita 

G. BARB.ÈRA EDITORE 
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TESTI E STUDI DI STORIA DELLA SCIENZA 

GIOVANNI POLVANI - Alessandro Volta. 

SOMMARIO: Prefazione - Volta prima del suo pubblico esordio tra i fi o 
sici elettrizzanti - Sguardo all' elettrologia dalle origini fino al Volta: 
dalle origini all' esperimento di Leida ; dall' esperimento di Leida tino ,,[ 
Volta - La concezione voltiana delle azioni elettriche - L 'elettricità 
vindice e l'elettroforo perpetuo - Ulteriori studi voltiani di elettricità 
statica - Volta chimico pneumatista - Volta fisico pneumatista .. - La 
pila: scoperte e conge tture di Galvani; congetture scoperte e invenzioni 
di Volta - Volta geologo e meteorologo - Conclusione Appunti di 
cronologia voltiana - Bibliografia - Indici . 

Pisa, 1942, cm. 19 X 26.), VIII-48B pp. con 'i7 tavv. f. t. esaurito 

OTTAVIANO FABRIZIO MOSSOTTI - Scritti, raccolti da L. Gabba 
e G . Polvani. 

VOLUME I - Astronomia, geodesia e matematica. 
SOMMARIO: Commemorazione di O. F. Mossotti, di G. CODAZZA - Memo
rie e note di astronomia - Memorie e note di geodesia e ma tema tica -
Indice sistematico e note bibliografi che . 

Pisa, 1942, cm . 19 X 26,5, vllI-448 pp. con illustrazioni L. 6.000 

VOLUME II 

Tomo primo - Fisica, meteorologia e scritti vari. 

SOMMARIO: Memorie e note di fisi ca e meteorologia - Scritti vari ( recen · 
sioni, lettere , brevi note ) - Indice sistematico e note bibliografiche. 

Pisa, 1951, cm. 19 X 26,5, VIU-444 pp. con illustrazioni L. 6.000 

Tomo secondo - Nuova teoria degli stromenti ottici. 

SOMMARIO: Nuova teoria degli stromenti attici - Appendice - Note al 
Cap. III della Parte IV - Tavole numeriche, del dotto A. FORTI -

Varianti . 

Pisa, 1955, an o 19 X 26,5, VIU-308 pp. con illustrazioni L. 6.000 

esclusività. di vendita 

G. BARBÈRA EDITORE 
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l saggi di naturali esperienze fatte nell'Accademia del Cimento e 
strumenti e suppellettili della medesima Accademia conserva
ti presso il Museo di storia della scienza di Firenze, pubblicati 
a cura della Domus Galilaeana di Pisa e del suddetto Museo. 

SOMMARIO: Pretaz2une, di G. POLVANI - Riproduzione fotolitica dell'edi
tio princeps del Saggi di naturali esperienze... (Firenze, 1667) - Stru
m enti e suppellettili dell' Accademia del Cimento conservati presso il Mu 
seo di storia della scienza di Firenze, presentati da M. L. BONELLI. 

Pisa, 1957, cm. 25 X 3', . [8 i- CCLXXXVI -64 pp. con numeromsime tavv. a piena pagina 
rilega to in brossura L , 1:1.000 

rilegato in mezza per gamella 

Celebrazione della Accademia del Cimento nel tricentenario della 
fondazione (Pisa, Domus Galilaeana, 19 Giugno 1957). 

SOMMARIO: Parole introduttive, di G . POLVANI - L 'Accademia del Ci 
mento, di G. ABETTI - Gli strumenti superstiti dell'Accademia del Ci
mento, di M. L. BONELLI - I manoscritti superstiti dell 'Accademia del 
Cimento, di A. PROCISSI - Giovanni Alfonso Barelli, fisico, di T. DE
RENZINI - Francesco Redi, biologo, di L. BELLONI - Significato del 
motto « provando e riprovando H, di B. NARDI - Appendici con trascri
zioni di inediti - Indici. 

Pisa, ' 958, cm . 19 X 26,5, XII-SO [20] pp. con 42 tavv . f . r. e illustrazioni nel testo 

L. 5.000 

GALILEO GALILEI - Sidereus nuncius ... , Venezia, 1610. Riprodu
zione anastatica a cura del Comitato nazionale per le manife
stazioni celebrative del IV centenario della nascita di Galileo. 

H.istampa anastatica su carta a mano con speciale filigrana , dell' editio 
princeps dell'opera. riprodotta dall'esemplare originale conservato pres
so la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze sotto la segnatura Palo 

1200/23 · 

Pisa, 1964, cm . 17 X 23.5. VIII pp. di riguardo - 30 cc. di riproduzioni - IV pp. di ri
guardo L. 2.900 

esclusività di vendita 

G. BARBÈRA EDITORE 
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IDEALE CAPASSO - L'astronomia nella « Divina Commedia:t, COl' 

Prefazione di G. Abetti. 

SOMMARIO : L' Inferno - Il Purgatorio - Sintesi storica delle idee sul 
sistema del mondo dalle orlgini ai tempi di Dante - Il Paradiso . 

L 'a utore considera tutti i passi della Divina commedia aventi qualche 
a ttinenza con l 'astronomia, e attraverso una disamina approfondita e 
minuziosa p rocede aIla spiegazione di essi, affrontando in particolare le 
connesse definizioni di tempo e di luogo espresse da Dante per mezzo 
di riferimenti astronomici . 

Pisa, 1967. cm. 17 X 24.5, 212 pp . con 43 illwtrazioni L. 3 .000 

GIOVANNI VIRGINIO SCHIAPARELLI - Corrispondenza su Marte. 
a cura dell'Osservatorio Astronomico di Brera. 

VOLUME I - Corrispondenza relativa agli anni 1877-1889. 

SoMMARIO: Presentazione, di G . POLVANI - Prefazione, di F. ZAGAR -

Introduzione storica, di G. ANDRISSI - Schiaparelli e i canali di Marte , 
di G. DE MarrONI - Corrispondenza ( 1877-1889) - Indici . 

Pisa. 1963. cm. 22 X 30. XLIV-282 pp. con IO tavv. f.t . e numerose figure nel testo 
rilegato in brossura L. 8.000 
rilegato in tela L. 10.000 

VOLUME II - Corrispondenza relativa agli anni 1890-1910. 
in corso di pubblicazione . 

VOLUME III - Commento storico-scientifico - Notizie biogra
fiche dei corrispondenti - Indici. in preparazione. 

All' ep0ca della grande opposizione di Marte del 1956. lo studio del ma
t eriale astronomico relativo alle osservazioni delle precedenti opposizio· 
ni mostrò l'opportunità di rendere pubblica la corrispondenza su Marte 
che lo Schiaparelli - il maggiore studioso, forse, del pianeta - scambiò 
in un lungo periodo d'anni (1877-1910) con un centinaio di astronomi. Le 
lettere, di cui è stata avviata la pubblicazione, provengono principal
mente dall' Archivio della famiglia Terby a Lovanio , dell'Osservatorio 
di Brera, dell'Osservatorio Lick in California, dell'Osservatorio Astrono
mico di Pulcova in Russia, dalla Biblioteca della Domus Galilaeana di 
Pisa. Delle lettere è dato il testo, e sono riprodotti i disegni e le foto
grafie astronomiche che originariamente le corredavano. 

esclusività di vendita 

G . llARBÈRA EDITORE 
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QUADERNI DI STORIA E CRITICA DELLA SCIENZA 

L - RAFFAELE GIACOMELLI - Galileo Galilei giovane e iI suo 
« De motu » . 

Pisa, 1949, cm. 19 X 26, 108 pp. con 16 figure L. 1. 2 00 

2. - AMEDEO AGOSTINI - Le prospettive e le ombre nelle opere 
di Leonardo da Vinci. 
Pisa, 1954, cm. 19 X 26, 48 pp. L. 800 

3. - EVANGELISTA TORRICELLI - De infinitis spiralibus, con in
troduzione , riordinamento, revisione del testo sul manoscritto 
originale , tra duzione e commento a cura di E. Carruccio. 
Pisa, 1955, cm. 19 X 26, 80 pp. con 23 figure geometriche L. 1. 200 

NUOVA SE RIE 

l . - GIULIANO P ANCALDI - La g'enerazione sponta nea nelle pri
me ricerche dello Spallanzani. 
Bo logna. 1972 , cm . 17 X 24 , 80 pp . con 4 tavo le f. t. L 1.800 

2. - Alcuni aspetti dello sviluppo delle teorie fisiche , 1743-1911. -
Saggi di P . Delsedime, L . Besana , C. Tarsita ni , S . Petruccioli, 
G. Giorello. 
Bologna, 1972, cm. 17 X 24, 341 pp . L 5.000 

3. - MAURIZIO FERRIANI - L'induzione in John Venn. 
Bologna, 1973, cm. 17 X 24 , 96 pp . L. 1.800 

4. - Sulla genesi storica e sul si/:,nificato teorico della relatività di 
Einstein. - Saggi di S. Petruccioli , C. Ta rsitani , F. Bevilac
qua, P . Tucci. 
Bologna, 1973 , cm. 17 X 24, 454 pp 

esclusività di vendita 
G. BARBÈ RA EDIT ORE 

VIA SCI PIONE AMMIRATO, 35 - 50136 FIRENZE 

L. 8.000 

xv 



XVI 

DOMUS GALIL.fEANA 

PUBBLICAZIONI DI STORIA DELLA SCIENZA 

SEZIONE l T ESTI. 

SEZIONE II CARTEGGI. 

SEZIONE III DOCUMENTI. 

SEZIONE IV - STUDI. 

1. - ENRICO BELLONE - Aspetti dell'approccio statistico alla 
meccanica: 1849-1905. (Saggio sull'uso di parametri probabi
listici nella fisica teorica della seconda metà dell'Ottocento) . 

Firenze , 1972, cm. 17 X 24 , 314 pp . L. 5.000 

SEZIONE V - ATTI DI CONVEGNI. 

1. - Atti del primo convegno internazionale di ricognIzIone delle 
fonti per la storia della scienza italiana: ' i secoli XIV -XVI (Pi
sa, Domus Galilaeana, 14-16 Settembre 1966), a cura di C. Mac
cagni. 

Firenze. 1967. cm. 17 X 24. 328 pp. con figure L. 6.000 

2 - Atti del convegno . sui problemi metodologici di storia della 
scienza (Torino, Centro di Studi Metodologici, 29-31 Marzo 1967). 

f'ire nze , 1967. cm . 17 X 24, 192 pp. con nu merose illust rninni L. 4. 00(> 

SEZIONE VI SUSSIDIARI . 

SEZIONE VII V ARIA . 

G. BARBÈRA EDITORE 

VIA SCIPIONE AMMIRATO. 35 - 50136 FIRENZE 



INDICE 

Memorie e note originali 

R. A. JARRELL - Miistlin's PIace in Astronomy . 

B. S. JORGENSEN - Lomonosov, his Theory of Gravity and the Law 
of Conservation af Matter . 

G. DRAGONI - Introduzione allo studio della vita e delle opere 
di Eratostene (circa 276 - circa 195 a.C.) 

D. DE BELl.;IS - Niccolò Leonico Torneo interprete di Aristotele 
naturalista 

G. R. LEVI-DoNATI - La polemica sulla «Pioggetta di sassi» del 
1794 (con documenti inediti) . 

H.-W. SCHUTT - Guglielmo Korner (1839-1925) und sein Beitrag 
zur Chemie isomerer Benzolderivate . 

Asterischi e spigolature d'archivio 

pago 5 

» 
» 21 

» 41 

» 71 

» 94 

» 113 

P . FRANCESCHINI - Dante anatomico » 126 

G . ARRIGHI - Jean Louis Calandrini (1703-58) e il suo commento 
ai « Principia» di Newton _ » 129 

E. BELLONE - J . C. Maxwell, la «meccanica » e l'autonomia della 
teoria di campo ») 138 

G . CIMINO - Idee direttrici e presupposti metodologici nell'opera 
neurologica di Camillo Golgi ») 140 

Recensioni » 149 

MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA - FIRENZE 

LUIGI BELLONI 

LO STRUMENTARIO 
CHIRURGICO 
di Giovanni Alessandro Brambilla 
dopo il ripristino dai danni dell'alluvione 
del 4 Novembre I966 

1971. cm. 17.5 X 20.5. 28 pp . con XXXI tavv. f.t. 
e I tav. a colori - Lire 2.500 

CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI - CASELLA POSTALE 66 

50100 FIRENZE 



SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - GRUPPO IV 


