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SESSIONE 1 
VULCANOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA

Chair: MARIO ALBERGHINA (Accademia Gioenia di Catania)

Stefano BRANCA  ( I s t i tuto  Naz ionale  d i  Geof is ica e  Vu lcanologia ,  Sez ione d i
Catania)  e  Tiz iana ABATE  (Éco le  Prat ique des  Hautes  Études ,  Sorbonne,  Par i s )

La prima rappresentazione dell’evoluzione geologica dell’Etna. Il disegno della tavola

CXIX di Jean Hoüel (1735-1813)

    S in dal XVI I secolo la Sic i l ia è stata meta di numeros i v iaggiator i che hanno
lasc iato de l l ’ i so la  numerose test imonianze e raff iguraz ion i .  Certamente t ra  le
cur ios i tà  natura l i  che at t i ravano maggiormente i  v i s i tator i  f igurano soprattut to  l ’E tna
ed i  fenomeni  vu lcan ic i .  L ’Etna,  con le  sue forme i r regolar i ,  i l  suo vo lume imponente e
i  co lor i  br i l lant i  de l la  sua vegetaz ione,  s i  presta perfet tamente ad un t ipo d i
in terpretaz ione p i t toresca.  F ra i  var i  ar t i s t i  s i  d i s t ingue Jean Hoüel  che invece s tud ia
l ’Etna come un monumento arch i tet ton ico da misurare e  r i levare.  L ’autore ,  in fat t i ,
forn isce sez ion i  geologiche de l  vu lcano,  cerca d i  sp iegare v i s i vamente come s i
sv i luppa un f lusso lav ico e  produce vedute che concordano perfet tamente con le
osservaz ion i  sc ient i f iche.  In  questo ambito ,  Hoüel  è  l ’autore de l  pr imo schema
geologico evo lut i vo  de l  vu lcano Etna.  I l  cont r ibuto de l l ’a rch i tet to  f rancese a l la
vu lcanologia e  a l la  geologia de l l ’E tna de l  XVI I I  secolo  è  poco noto oggi ,  anche se in
passato i  suo i  contemporanei  avevano r iconosc iuto i l  va lore  de l le  sue osservaz ion i .
Con questo lavoro s i  vuo le  mettere in  luce un r i t rat to  inedi to  de l l ’a rch i tet to  f rancese
che per  la  pr ima vo l ta  v iene s tud iato non tanto per  le  sue qual i tà  ar t i s t iche ma quale
vu lcanologo e i l lus t ratore sc ient i f ico.  In fat t i ,  Hoüel  è  i l  p r imo autore a t radur re  in
immagin i  le  teor ie  su l la  formazione de l l ’E tna,  rappresentate ne l la  tavo la CXIX de l  suo
Voyage p i t toresque des  i s les  de S ic i le… in  cu i  è  i l lus t rata ,  per  la  pr ima vo l ta ,  l ’ ipotes i
su l la  formazione e su l la  s t rut tura in terna de l  vu lcano.

Stefano FURLANI  (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  T r ieste)  e  Daniele  MUSUMECI
(Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Catania)

Domenico Lovisato: continenti alla deriva prima della Deriva dei Continenti

   A  part i re  dagl i  ann i  ’30 de l  secolo  scorso ,  la  Der iva dei  Cont inent i  pr ima e la
Tetton ica de l le  P lacche p iù  tard i  posero le  bas i  per  una let tura organica dei
mov iment i  de l la  Ter ra  e  de l la  formazione de l le  catene montuose.  Sebbene
precedentemente preva lessero le  teor ie  cos iddette  “ f i ss i s te” ,  non mancarono
interessant i  proposte ,  da parte  d i  geologi  at tent i  e  profondi  osservator i  d i  car te
geograf iche e dat i  pa leonto logic i ,  d i  teor ie  mobi l i s te .  La proposta p iù  organica s i
deve s icuramente a Domenico Lov isato ,  geologo,  d i ret tore de l l ’ I s t i tuto  d i  Geologia e
Minera logia de l l ’Un ivers i tà  d i  Cagl iar i ,  uno dei  pr imi  partec ipant i  a l le  miss ion i
sc ient i f iche i ta l iane in  Sudamer ica.  In  questo lavoro ho anal izzato i l  ruo lo  de l
geologo i s t r iano ne l  contesto de l l ’evo luz ione s tor ica ed epis temologica de l la  Teor ia
del la  Der iva dei  Cont inent i  e  de i  suo i  pregress i .  L ’anal i s i  par te  da un manoscr i t to  de l
1874,  ne l  quale  i l  Lov isato ravv i sava ne l la  s ingolare co inc idenza d i  forme dei
cont inent i  af r icano e sudamer icano la  poss ib i l i tà  che quest i  s i  fossero moss i .  Ho
cercato qu ind i  d i  anal izzare le  ragion i  per  le  qual i  questa teor ia ,  asso lutamente
innovat iva per  l ’epoca,  non fu  sv i luppata e la  g lor ia ,  se  cos ì  s i  può d i re  v i s t i  i
numeros i  problemi  a  cu i  andò incont ro ,  fu  at t r ibu i ta  so lo  mol te  decadi  p iù  tard i  a l
ce lebre meteoro logo tedesco A l f red Wegener .  Anche se Lov isato non r innegò mai  le
idee g iovani l i  e ,  anz i ,  r ip rese a lcun i  concett i  in  pubbl icaz ion i  success ive ,  non le
approfondì ,  non le  sv i luppò in  una teor ia  organica e non le  pubbl icò integra lmente.
Le cause vanno r icercate in  p iù  fat tor i :  ( 1 )  b iograf ic i ,  concernent i  la  v i ta  pubbl ica ,
sc ient i f ica e  le  v icende personal i  de l lo  sc ienz iato i s t r iano,  (2)  s tor ic i ,  inerent i  ag l i
ind i r izz i  e  g l i  in teress i  de l la  geologia de l l ’epoca ed (3)  ep is temologic i ,  re lat i v i  a l lo
sv i luppo cr i t ico dei  l imi t i  de l la  conoscenza geologica,  in  r i fer imento a l le  s t rut ture
logiche e metodologiche de l le  teo r ie  su l la  Ter ra  ne l l ’epoca in  cu i  la  proposta fu
presentata.
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Paolo MACINI  (A lma Mater  Studiorum Univers i tà  d i  Bo logna)

Il Saggio di una storia naturale dei petrolii di Antonio Stoppani (1864) e la mappatura

delle risorse petrolifere italiane fino al 1930

    Anton io  Stoppani  segna l ’ in iz io  de l la  r icerca in  ch iave sc ient i f ica moderna ne l
campo del la  geologia de l  pet ro l io  in  I ta l ia .  In  a lcun i  ar t ico l i  appars i  su l la  r i v i s ta  I l
Po l i tecn ico t ra  i l  1864 e i l  1866 ,  eg l i  t rat ta  la  d is t r ibuz ione e le  ipotes i  c i rca l ’o r ig ine
dei  pet ro l i ,  non l imi tandos i  a l le  rea l tà  i ta l iane,  ma con uno sguardo a l i ve l lo
mondia le .  Stoppani  sv i luppa i l  tema con intu iz ion i  geologiche d ’avanguard ia ,
d imost rando una conoscenza approfondi ta  de l la  recente let teratura tecn ica
nordamer icana,  in  part ico lare g l i  s tud i  d i  Thomas Ster ry  Hunt  ( 1862)  che precor rono
la tet ton ica de l le  ant ic l ina l i .  Eg l i  v i s i tò  e  descr i sse  le  pr inc ipal i  local i tà  pet ro l i fere
i ta l iane de l  tempo:  Abruzz i ,  P iacent ino ,  Parmense,  Reggiano,  Modenese,  Bo lognese,
Imolese e  S ic i l ia .  D i  part ico lare in teresse è  l ’a l legato a I l  pet ro l io  ne l  P iacent ino
( 1866) ,  una mappa a l la  sca la d i  1 :400.000 che inc lude i l  c r ina le  appennin ico
settent r ionale  da Bobbio a Faenza.  S i  t rat ta de l la  pr ima mappa petro l i fera regionale
pubbl icata in  I ta l ia .  Con la  nasc i ta  de l la  moderna indust r ia  pet ro l i fera ,  da l  1860 in
poi ,  l ’ in tera zona appennin ica emi l iana v ide un f io r i re  d i  at t i v i tà  connesse con
l ’esp loraz ione geologica de l  sot tosuo lo ,  e  la  mappa d i  Stoppani  sarà anche r icopiata
c landest inamente ne i  decenni  success iv i .  Occorrerà at tendere i l  19 1 1  per  t rovare una
rappresentaz ione cartograf ica analoga,  ancorché p iù  cor ret ta e  dettagl iata ,  f rut to
di  r i lev i  d i  campo esegui t i  da Enr ico Camerana e Barto lomeo Gald i ,  Ingegner i  de l
Corpo del le  Min iere  d i  Bo logna.

Daniele  MUSUMECI  (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Catania) ,  Stefano BRANCA
( Is t i tuto  Naz ionale  d i  Geof is ica e  Vu lcanologia ,  Sez ione d i  Catania)  e  Luigi
INGALISO  (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Catania)

L’importanza dell’eruzione laterale dell’Etna del 1971 da un punto di vista

vulcanologico e storico

    L ’e ruz ione de l  1971  rappresenta uno spart iacque ne l la  s tor ia  recente de l  vu lcano
Etna:  da l  punto d i  v i s ta  vu lcanologico marca un importante cambiamento ne l lo  s t i le
erut t i vo  e  ne l la  compos iz ione de l  magma e segna la  formazione de l  Cratere d i  Sud-
Est .  Questa nuova bocca sommita le  concentrerà ,  ne i  c inquant ’ann i  success iv i  che
arr i vano a l  nost ro  presente ,  una notevo le  parte  de l le  at t i v i tà  sommita l i  e  la  sua
presenza inc iderà anche su l  cont ro l lo  s t rut tura le  de l le  eruz ion i  latera l i .  Da un punto
di  v i s ta  s tor ico-vu lcanologico ,  l ’evento erut t i vo  de l  1971  fu  la  pr ima importante
eruz ione latera le  s tud iata dagl i  sc ienz iat i  af ferent i  a l  neonato I s t i tuto  In ternaz ionale
di  Vu lcanologia ( 1970-2001 ) :  l ’ana l i s i  degl i  ar t ico l i  sc ient i f ic i  su  questa at t i v i tà
most rano una maggiore mul t id i sc ip l inar i tà  ne l le  descr iz ion i  e  ne l le  sp iegaz ion i
de l l ’at t i v i tà  vu lcan ica.  Fu  determinante l ’a r r i vo  a Catania ( 1958)  de l  vu lcanologo
sv izzero A l f red R i t tmann,  po l iedr ico sc ienz iato de l la  Ter ra ,  i l  quale ,  in  una fase
inte l let tua le  matura ,  r iusc ì  f in  da l  1960 a cost i tu i re ,  con l ’a iuto  d i  Mar ine l l i  e  Taz ieff ,
un  i s t i tuto  d i  r icerca internaz ionale  che apr ì  una nuova s tagione d i  r icerche su l
vu lcano s ic i l iano.  At t raverso cambiament i  i s t i tuz ional i  e  d i  d ic i tu ra ,  l ’ I s t i tuto  è  at t i vo
ancora oggi  co l  nome d i  INGV-Osservator io  Etneo,  sez ione d i  Catania.
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PANEL 1 
Mirabilia: teorie e strumenti nelle arti chimiche greco-arabe e bizantine

Convener: Matteo MARTELLI (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Daniele  MORRONE (A lma Mater  Studiorum Univers i tà  d i  Bo logna)

    T ramite  la  d iscuss ione d i  case s tud ies  t rat t i  da l le  r icerche condotte a l l ’ in terno de l
progetto AlchemEast ,  la  sess ione s i  propone d i  r i f le t tere  su l l ’ in teraz ione f ra  t re
d imens ion i  d is t in te  ma complementar i  de l le  prat iche ch imiche e a lchemiche
premoderne:  l ’osservaz ione d i  fenomeni  natura l i  s t raord inar i ,  lo  s tud io  de l le
t rasformazion i  de l la  mater ia ,  lo  sv i luppo d i  s t rument i  per  manipo lar la .

La mirabile fusione fredda del piombo da Pseudo-Aristotele a Plutarco

    Ne l l ’Orig ine de l  f reddo  (cap.  10) ,  P lutarco i l lus t ra ,  c i tando Ar i s tote le ,  «che i  pezz i
d i  p iombo s i  fondono e d iventano f lu id i  per  i l  ge lo  inverna le ,  se  so lo  c i  s ia  de l l ’acqua
v ic ino a loro» .  Per  l ’ inveros imig l ianza ch imica de l l ’esempio ,  He lmbold ,  pensando a
un ’a l lus ione a l la  t rasformazione a l lot ropica de l lo  s tagno in  po lvere per  ge lo ,  ha
emendato i l  testo  esc ludendone i l  ruo lo  de l l ’acqua.  Esaminando le  font i  che
precedono P lutarco (e .g .  Pseudo-Ar i s tote le ,  Mi r .  Ausc.  50)  tenterò d i  r icost ru i re  i l
fenomeno che i  due autor i  pot rebbero aver  osservato ,  va lor izzando l ’e lemento
acquoso e mot ivandone la  lo ro  comprens ione ch imica.

Chair: Marco BERETTA (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco BELLINI  (A lma Mater  Studiorum Univers i tà  d i  Bo logna)

Pietrificazione: trasmutazione e meraviglie naturali nell’antichità classica e bizantina

    Secondo Pse l lo  (Cr i sopea 2-3)  la  t rasmutaz ione è un fenomeno natura le ,  regolato
dal la  in teraz ione dei  quatt ro  e lement i .  La  produz ione de l l ’o ro  non è dunque meno
improbabi le  de l la  p iet r i f icaz ione degl i  esser i  v i vent i .  Quest ’u l t imo è un fenomeno
descr i t to  e  sp iegato da mol te  font i  (da Teofrasto a Pse l lo ) ,  che s i  co l lega con
l ’ in teresse degl i  ant ich i  verso i  foss i l i ,  raz ional izzat i  come rest i  d i  most r i  o  ero i  e
raccol t i  in  templ i  (e .g .  l ’Heraion  d i  Samo)  o  in  co l lez ion i  pr i vate (e .g .  que l la  d i
Augusto) .  T ramite  l ’anal i s i  d i  queste font i ,  s i  indagherà come,  ne l l ’ant ich i tà  c lass ica
e b izant ina ,  queste ‘cur ios i tà ’  natura l i  fu rono non so lo  indagate ,  ma anche raccol te
ed es ib i te .

Masayo WATANABE (A lma Mater  Studiorum Univers i tà  d i  Bo logna)

Nature in the Ǧābirian Corpus

    ‘Nature ’  ( ṭab ī ʿa )  i s  a  f requent ly  ment ioned concept  in  the Arabic  works  ascr ibed to
Ǧābi r  b .  Ḥayyān –  a  leading f igure of  the a lchemical  sc ience in  the I s lamic word –
neverthe less ,  i t s  def in i t ion  remains  ambiguous .  The paper  wi l l  exp lore how nature i s
depicted in  a  s ign i f icant  and s t i l l  unpubl i shed work  of  the Ǧābi r ian corpus ,  the Book
of  the F i f th  Nature ,  and t ry  to  grasp i t s  ro le  as  a  bas ic  concept  of  sc iences .
Part icu lar  at tent ion wi l l  be g iven to  the recept ion of  Greek sc ience and i t s
author i t ies ,  such as  Euc l id  and Galen ,  which are exp l ic i t l y  ment ioned in  th i s  Ǧābi r ian
text  (MS Par i s  5099,  fo l s .  34a-39a) .

3



VENERDÌ  
20 NOVEMBRE 2020

SESSIONE 2 
SCIENZE MEDICHE

Chair: Maria CONFORTI (Sapienza Università di Roma)

Giorgia PAUSILLO (A lma Mater  Studiorum Univers i tà  d i  Bo logna)

Le illustrazioni nei manoscritti alchemici bizantini: problemi e nuove prospettive

    I l  rapporto t ra  testo  e  immagine è una tema cent ra le  ne l lo  s tud io  dei  manoscr i t t i
sc ient i f ic i  b izant in i .  Questo è  ev idente per  le  opere degl i  a lch imis t i  grec i ,  la  cu i
t radiz ione manoscr i t ta  conserva numerose immagin i  ( in  pr imis  s t rument i  come
alambicch i ,  f ia le  e  crogiuo l i ) ,  che i l lus t rano l ’a rmamentar io  de l l ’a lch imis ta.  Muovendo
nel  so lco metodologico d i  analoghe indagin i  g ià  condotte su i  codic i  b izant in i  d i
zoo logia ,  ast ro logia ,  ast ronomia,  medic ina e matemat ica,  i l  cont r ibuto approfondi rà
i l  complesso rapporto t ra  testo  e  immagin i  ne l la  t radiz ione a lchemica,
part ico larmente ne l la  r icez ione e ne l la  copia de l le  i l lus t raz ion i ,  o l t re  che i l  lo ro
poss ib i le  ruo lo  come ve ico lo  d i  acquis iz ione sc ient i f ica.

Marcel la  TAMBURELLO,  Giovanni  VILLONE  (Un ivers i tà  degl i  Studi  de l  Mol i se)

Dalla fitoterapia antica alle cure moderne. La natura al servizio della medicina

     L ’uomo ne l la  sua r icerca d i  r imedi  per  la  cura de l  corpo,  f in  da l la  pre is tor ia ,  ha
preso quanto g l i  of f r i va  la  natura che lo  c i rcondava ed ha progress ivamente scoperto
gl i  ef fet t i  d i  mol t i ss ime p iante spontanee su l la  sua f i s io logia ,  documentandone
propr ietà ant inf iammator ie ,  emostat iche,  c icat r izzant i ,  d iu ret iche,  lassat ive ,
r i lassant i  e  cos ì  v ia .  La f i toterapia r i sa le  a i  pr imi  s i s temi  medic i  not i ,  la  medic ina
ayurvedica e la  medic ina c inese ,  a  part i re  dal  terzo mi l lenn io  avant i  Cr i s to ,
rappresentando una del le  armi  terapeut iche de l le  pr ime medic ine ant iche.  Ne l la
medic ina c inese ,  ad esempio ,  erano s tate cata logate c i rca 8 .000 erbe usate per  f in i
terapeut ic i ,  anche se i l  te rmine inc lude c i rca un ot tavo d i  preparaz ion i  d i  or ig ine
minera le  e  an imale.  Da a lcun i  decenni ,  specie  ne l la  ‘upper  c lass ’  e  specie  in
Occidente ,  superat i  i  p roblemi  tecnologic i  per  la  sopravv ivenza,  che comportano una
v is ione r iduz ion is t ica de l l ’ ind iv iduo,  s i  è  fat to  s t rada un approccio  ‘o l i s t ico e
natura le ’  che propone d i  prendere nuovamente dal la  natura i  r imedi  per  curare i l
corpo e la  mente.  Da c iò  la  presenza,  sempre p iù  f requente ,  d i  sez ion i  ne l le  farmacie
e d i  negoz i  specia l izzat i  per  la  vendi ta  d i  preparat i  a  base d i  erbe per  aff rontare ,  in
senso terapeut ico o adiuvante ,  svar iate affez ion i  f i s iche e ps ich iche s ia  in  ambito
umano che veter inar io .
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Luca TONETTI  (A lma Mater  Studiorum Univers i tà  d i  Bo logna)

Medicina e periodici settecenteschi: analisi dei Mémoires de Trévoux

    La  presenza d i  ar t ico l i  d i  argomento sc ient i f ico è  un t rat to  comune ne i  per iod ic i  d i
ant ico regime –  come ne l  Journa l  des  Sçavans  in  F ranc ia ,  ne i  Phi losophica l
T ransact ions  in  Ingh i l ter ra ,  o  ne l  Giornale  de ’  Let terat i  in  I ta l ia  –  che s i  conserva in
tut to  i l  XVI I I  secolo ,  f ino a l la  graduale  comparsa de l  ‘per iod ico sc ient i f ico ’  come
genere let terar io  autonomo.  In  questo quadro non fanno eccez ione i  Mémoires  de
Trévoux ( 1701- 1767) ,  per iod ico b ib l iograf ico d i ret to  e  compi lato dai  gesu i t i  de l
co l leg io  par ig ino Lou is- le-Grand,  con lo  scopo d i  “donner  au publ ic  un état  f ide l le  de
tout  ce qu i  para î t  de cur ieux  tous  les  jours  dans  le  monde”  ( febbra io ,  1701 ) .  In  questo 



VENERDÌ  
20 NOVEMBRE 2020

Lucia DE FRENZA (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Bar i  ‘A ldo Moro ’ )

progetto d i  cost ruz ione d i  una “b ib l ioteca ideale” ,  in  cont inua tens ione t ra  i l
r igor i smo catto l ico e  l ’essor  de i  temi  i l lumin is t ic i ,  anche la  sc ienza r icopre un ruo lo
cruc ia le ,  come d imost rato dal  numero d i  segnalaz ion i  b ib l iograf iche d i  argomento
sc ient i f ico.  Scopo d i  questo cont r ibuto è  approfondi re ,  in  part ico lare ,  i l  côté medico,
r icost ruendo l ’ immagine che i  Mémoires  off rono de l lo  s tato de l la  medic ina ne l la
Francia de l  XVI I I  secolo  e  ragionando non so lo  su i  meccanismi  d i  se lez ione e
presentaz ione de l l ’ in formazione (e  qu ind i  su l  suo pubbl ico d i  r i fer imento) ,  ma Anche
su come ta le  rappresentaz ione s i  inser i sce ne l  programma cu l tura le  gesu i t ico ,  d i  cu i  i
Mémoi res  rappresentano uno dei  pr inc ipal i  ve ico l i  d i  d i f fus ione.

Sommersi tra la vita e la morte. L’annegamento nella letteratura medica e giuridica

italiana del Settecento.

    Ne l la  seconda metà de l  Settecento i l  concetto t radiz ionale  d i  morte  come
dis tacco repent ino dal la  v i ta  in iz iò  ad essere sost i tu i to  da un ’ idea p iù  incerta dei
conf in i  t ra  le  due condiz ion i .  Pera l t ro ,  determinat i  event i  sugger ivano che potesse
es is tere  anche un ’ in ter ruz ione momentanea del le  funz ion i  v i ta l i .  L ’annegamento fu
t rat tato come uno d i  quest i  moment i ,  per  cos ì  d i re ,  d i  “v i ta  sospesa” .  Con speci f iche
manovre o  r imedi  s i  poteva tentare d i  r iavv iare  i l  meccanismo b loccato ,  r ich iamando
in  v i ta  ch i  era so lo  apparentemente morto .  I  magis t rat i  addett i  a l la  sa lute  pubbl ica
furono invest i t i  de l l ’autor i tà  d i  def in i re  regolament i  per  i l  soccorso agl i  annegat i .  La
f rammentaz ione degl i  s tat i  i ta l ian i  non consent ì  l ’adoz ione d i  misure  un i tar ie  per  la
d iagnos i  de l la  morte  da annegamento e per  l ’at tuaz ione,  r iconosc iut i  segni  res idu i  d i
v i ta ,  d i  protocol l i  d i  r ian imazione.  Le  esper ienze ebbero una for te  caratter izzaz ione
local i s t ica ,  perché inf luenzate dagl i  ind i r izz i  assunt i  in  mater ia  san i tar ia .  At t raverso
la  produz ione medica e g iur id ica su  questo tema emerge i l  tentat ivo  d i  cost ru i re  una
speci f ic i tà  d isc ip l inare ,  che condur rà ne l l ’Ottocento a l la  nasc i ta  de l la  medic ina
legale .

Chiara PEPE  (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Bar i  ‘A ldo Moro ’ )

La natura del colera: contagiosa o epidemica? Visioni e teorie dei medici napoletani

durante l’epidemia del 1836

Nel  1836 ne l  Regno d i  Napol i  imperversò una ter r ib i le  ondata d i  morbus  cho ler ico .  I
medic i  de l  Regno erano ch iamat i  ad aff rontare un problema che r i sch iava d i  avere
r ipercuss ion i  soc io-economiche d i  grande portata.  B i sognava informars i  e  formars i ,  e
b isognava comunicare la  propr ia  v i s ione,  po iché i l  s i lenz io  poteva essere interpretato
come incapaci tà  d i  cogl iere  e  aff rontare l ’avanzata de l  morbo.  Le  conoscenze in
possesso de l la  medic ina non erano suff ic ient i  a  sp iegarne l ’ez io logia ,  né tantomeno
i l  processo d i  t rasmiss ione.  Tut tav ia ,  un  grande dubbio imperava:  come s i  d i f fondeva
i l  co lera? Ci  s i  muoveva in  maniera spesso d isor ientata t ra  l ’appross imazione de l le
conoscenze mediche e la  confus ione der ivante dal l ’ant i tes i  t ra  malatt ie-epidemiche
e malatt ie  da contagio .  Ipotes i  e  teor ie  s i  r i versarono su l le  pagine d i  test i
prontamente s tampat i  e  d ivu lgat i .  I l  d i lemma re lat ivo  a l le  modal i tà  d i  t rasmiss ione
del la  malatt ia  vedeva sch ierat i  da una parte  i  contagion is t i ,  da l l ’a l t ra  g l i
ant icontagion is t i .  Ino l t re ,  c ’era ch i  r i teneva che i l  posto de l  medico fosse a l  let to
del l ' in fermo,  come quel lo  de l  so ldato su l  campo d i  battagl ia ,  e  ch i  s i  dedicava a l le
d issez ion i  de i  corp i  de l le  v i t t ime.  I l  co lera ,  dunque,  era contagioso o no? E qual  era
i l  ruo lo  d i  quei  vermi  t rovat i  a l l ’ in terno dei  cadaver i?  L ’anal i s i  mi ra  a de l ineare lo
scenar io  d i  quei  mes i ,  at t raverso i l  r i fer imento a d iverse font i ,  t ra  cu i  la  re laz ione
inv iata dai  medic i  de l l ’Ospedale de l la  Conso laz ione a l  sovrano e le  r i f less ion i  d i
V incenzo Lanza,  che sarà poi  pres idente de l la  Sez ione medic ina de l  V I I  Congresso
degl i  Sc ienz iat i  i ta l ian i  de l  1845.
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Benedetta CAMPANILE  (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Bar i  ‘A ldo Moro ’ )

L’inganno del freddo: il “piede da trincea” tra neurologia e dermatologia

   Durante la  Grande guer ra una pato logia apparentemente minore r i spetto  a i  t raumi
d i  guer ra ,  confusa con i l  congelamento da f reddo,  co lp ì  pr inc ipalmente i  so ldat i  in
t r incea,  tanto da mer i tare  i l  nome d i  “p iede da t r incea” .  Essa determinava la  perd i ta
di  v i te  umane a causa de l la  degeneraz ione in  cancrena del  congelamento degl i  ar t i
in fer ior i .  La  r icerca d i  una so luz ione a un problema che r i sch iava d i  mettere in
g inocchio  g l i  eserc i t i  e  le  naz ion i  a  causa de l  gran numero d i  inva l id i  che creava,
generò una d isputa t ra  neuro logi  e  dermato logi ,  impegnat i  su  f ront i  d ivers i  a
ident i f icarne la  causa.  Le  condiz ion i  atmosfer iche e ambienta l i  fu rono confuse con le
cause f i s ico-meccaniche che scatenavano la  pato logia vascolare.  L ’uso dei  nuov i
s t rument i  d ’ indagine ,  come fotograf ia ,  radio logia e  microscopia ,  permise a i  medic i  d i
ver i f icare e  conf rontare le  lo ro  osservaz ion i  e  d i  g iungere a l la  scoperta de l le
concause de l  fenomeno.  I  medic i  i ta l ian i ,  graz ie  a l l ’osservaz ione de l  “Teatro  de l la
Natura” ,  s tabi l i rono,  in  maniera or ig ina le ,  un ’analogia t ra  l ’ innervamento per i fer ico
del  p iede e la  d is t r ibuz ione de l la  rete l in fat ica ne l le  p iante ,  che gu idò verso la
comprens ione de l  funz ionamento de l  s i s tema c i rco lator io .  I l  g ran numero d i
pubbl icaz ion i  prodotto in  I ta l ia  e  a l l ’es tero c i  permette d i  conf rontare le  pos iz ion i
assunte dai  medic i  de l le  d iverse naz ion i ,  che rasentarono anche interpretaz ion i
ant ropologiche.  La conoscenza dei  r i su l tat i  de l le  sper imentaz ion i ,  condotte su
animal i  e  su  uomin i  in  part ico lare a Edimburgo,  fu  mol to  s t imolante per  la  r ipresa
del la  r icerca sc ient i f ica dei  medic i  i ta l ian i ,  che ebbero modo d i  conf rontars i  con i
co l legh i  de i  paes i  a l leat i  e  s tatun i tens i  in  occas ione de l le  Conferenze Intera l leate d i
Par ig i .
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SESSIONE 3
SCIENZE DELLA NATURA

Chair: Ezio VACCARI (Università degli Studi dell’Insubria)

Maria FACCIOLI  (Un ivers i tà  degl i  Studi  de l l ’ Insubr ia)
La Terra messa a nudo nei siti antropici di cava: il caso dell’estrazione di pietra

ornamentale nel Veronese nel Settecento

   I l  teat ro  è  def in i to ,  ne l la  sua accez ione or ig ina le ,  come luogo cost ru i to  ed
att rezzato per  rappresentaz ion i  scen iche.  A part i re  dal  Se icento ,  una nuova
accez ione,  che avv ic inò i l  concetto d i  “ teat ro”  a l la  sc ienza fu  quel la  de i  cos iddett i
teat r i  anatomic i ,  luoghi  ut i l i zzat i  per  lez ion i  ed eserc i taz ion i  d i  anatomia.  Qui  i  corp i
umani  ven ivano d issez ionat i  per  poter  essere osservat i  dagl i  s tudent i  d i  medic ina.  I l
teat ro  anatomico può essere qu ind i  in teso come luogo ove la  medic ina ven iva
raccontata e  most rata ,  propr io  a l  par i  d i  una rappresentaz ione scenica.  L ’ ipotes i  d i
lavoro da cu i  in tende prendere le  mosse questo cont r ibuto è  che le  cave d i  p iet ra
ornamenta le  ne l  corso de l  Settecento svo lsero –  come i l  teat ro  anatomico,  ma
in iz ia lmente senza una prec isa connotaz ione d idatt ica –  la  funz ione d i  un  vero e
propr io  “ teat ro  de l la  natura” :  i  tag l i  e  le  sez ion i  d i  rocc ia esposte a l la  v i s ta  d i  ch i  v i
s i  t rovava d i  f ronte permisero uno s tud io  concreto –  e  soprattut to  condotto su l  campo
– degl i  s t rat i  che componevano la  parte  p iù  superf ic ia le  de l la  crosta ter rest re .
Queste osservaz ion i  determinarono le  pr ime intu iz ion i  re lat ive  a l la  branca del la
stor ia  de l la  Ter ra  poi  conosc iuta come “s t rat igraf ia” ,  da parte  d i  uomin i  d i  sc ienza
poco not i ,  ma d is t in t i s i  per  v i s ion i  nuove ne l l ’ambi to  de l la  nuova sc ienza geologica.
Sarà in  part ico lare esaminato i l  caso de l le  cave s i te  ne l l ’a rea montuosa a nord d i
Verona,  ne l le  qual i  e ra scavata una part ico lare p iet ra  ch iamata dai  local i  las tame .
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Elena CANADELLI  (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Padova)

Ritratti come piante: Pier Andrea Saccardo e l’Iconoteca dei botanici di Padova tra

Otto e Novecento

   La  b ib l ioteca del l ’Orto  Botan ico de l l ’Un ivers i tà  d i  Padova conserva un ’ importante
col lez ione d i  r i t rat t i  d i  botan ic i  ch iamata “ Iconoteca dei  botan ic i ” ,  assemblata t ra  i l
X IX e  i l  XX secolo  dal  botan ico e mico logo P ier  Andrea Saccardo ( 1845-1920) .  La
col lez ione ammonta oggi  a  c i rca 2.300 r i t rat t i  d i  botan ic i  e  amateurs  i ta l ian i  e
st ran ier i .  La  maggior  parte  dei  r i t rat t i  sono fotograf ie  e ,  p iù  speci f icamente ,  carte
de v i s i tes .  Saccardo immaginò questa co l lez ione come un pantheon dei  botan ic i ,  con
una part ico lare at tenz ione per  co loro che avevano s tud iato la  f lo ra i ta l iana,
appendendo queste immagin i  a l le  paret i  de l l ’ I s t i tuto  Botan ico da lu i  d i ret to .
L ’assemblaggio de l l ’ iconoteca avvenne in  concomitanza a l la  scr i t tu ra de l la  sua s tor ia
del la  botan ica in  I ta l ia ,  su  cu i  Saccardo pubbl icò due vo lumi  ne l  1895 e 1901 .  La
formazione d i  questa co l lez ione è s t ret tamente legata a l la  mobi l i tà  de i  r i t rat t i  de i
botan ic i  at t raverso le  mani  d i  d ivers i  s tud ios i ,  co l lez ion is t i  e  donator i  per  mezzo
del la  fotograf ia .  La re laz ione r icost ru i rà  questo caso d i  s tud io  ancora poco noto e
most rerà come questo corpus  d i  fotograf ie  d i  botan ic i  test imoni  d i  un  uso de l le
immagin i  come oggett i  mater ia l i  in  speci f ic i  contest i  cu l tu ra l i  e  soc ia l i ,  come quel lo
dei  botan ic i  de l la  f ine de l l ’Ottocento.
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Agnese VISCONTI  (Mi lano)
La Natura tra un foglio e l’altro. L’Herbarium Centrale Italicum (HCI) fondato nel 1842

dal botanico Filippo Parlatore

    I l  cont r ibuto s i  propone d i  r icost ru i re ,  su l la  base d i  una documentaz ione parte
manoscr i t ta  e  parte  a s tampa,  i  mot iv i  che sosp insero Par latore a fondare l ’HCI  e  i l
ruo lo  che quest ’u l t imo assunse per  la  nasc i ta  e  lo  sv i luppo del la  botan ica i ta l iana,
con part ico lare r iguardo a l la  f i togeograf ia ,  d isc ip l ina fondata dal  grande sc ienz iato-
esp loratore pruss iano A lexander  von Humboldt  a  segui to  de l  suo v iaggio in  Amer ica
( 1799-1804) .  Esso passerà qu ind i  a  mettere in  luce i  modi  secondo i  qual i  l ’HCI  s i
accrebbe,  f ino a d iventare uno dei  p iù  r icch i  d ’Europa graz ie  a l la  partec ipaz ione
del l ’ in tera comuni tà  botan ica i ta l iana ed europea.  Emergerà cos ì  come,  quale
r i su l tato d i  questa partec ipaz ione,  l ’HCI ,  g ià  pochi  lus t r i  dopo la  sua fondaz ione,
avesse raggiunto un ’ importanza ta le  da d iventare i l  t ramite  ne i  rapport i  t ra  Humboldt
e Par latore per  la  parte  botan ica de l  Cosmos ,  u l t ima grande opera de l lo  sc ienz iato
tedesco.  E  ino l t re  i l  cont r ibuto i l lus t ra  come l ’HCI  abbia cost i tu i to  uno s t rumento
insost i tu ib i le  per  la  rea l izzaz ione de l la  F lora i ta l iana d i  Par latore ,  pr imo compendio
di  botan ica de l la  peniso la  fondato su l  s i s tema d i  c lass i f icaz ione natura le  e  base per
l ’avv io  de i  success iv i  s tud i  su l  paesaggio natura le  i ta l iano.

Alberto VIANELLI  (Un ivers i tà  degl i  Studi  de l l ’ Insubr ia)

Dall’opera d’arte nella sua unicità alla riproduzione pubblica in una rivista: la storia

delle illustrazioni di conchiglie fossili commissionate da Lamarck fra il 1802 e il 1809

come indicatore per comprendere una scienza della natura in rapido cambiamento

    È  s tato spesso affermato che i l  per iodo f ra  la  f ine de l  XVI I I  secolo  e  l ’ in iz io  de l
X IX abbia v i s to  una “seconda r i vo luz ione sc ient i f ica” .  Ha certamente v i s to  la
t rans iz ione,  f ra  le  a l t re ,  da l la  s tor ia  natura le  a l la  s tor ia  (e  a l la  sc ienza)  de l la  natura ,
per  paraf rasare un ’espress ione d i  Giu l io  Barsant i ,  come pure la  nasc i ta  de l la  “R iv i s ta
sc ient i f ica”  (A.  Cs iszar ) .  I l  Museo Naz ionale  d i  Stor ia  Natura le  a Par ig i ,  che nasce ne l
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Nicola LOVECCHIO  (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Bar i  ‘A ldo Moro ’ )

Nature in Art and Art in Nature: The Monistic Unity of Ernst Heackel’s Thought

1793 ,  può in  ef fet t i  essere cons iderato un luogo in  cu i  quest i  due f i l i  vennero a
t rovars i  part ico larmente int recc iat i ,  in  part ico lare per  v ia  de l la  pubbl icaz ione de l
per iod ico “Annales  du Muséum Nat ional  d ’H is to i re  Nature l le” ,  fondato ne l  1802 dai
professor i  de l  Museo s tesso.  Lo  scopo d i  questa r i v i s ta  era ,  in  ver i tà ,  d ich iaratamente
ambiz ioso ,  in  quanto non s i  l im i tava a l la  pubbl icaz ione de l le  osservaz ion i  de i
professor i  ed ino l t re ,  come r i su l ta  anche dal l ’anal i s i  de i  Prospectus ,  le  i l lus t raz ion i
avrebbero dovuto g iocare un ruo lo  ch iave.  Ol t re  agl i  aspett i  i s t i tuz ional i  e  “po l i t ic i ”
(P .  Cors i ) ,  l ’ana l i s i  s tor ica non può qu ind i  t rascurare né quel l i  ep is temologic i  né
quel l i  mater ia l i  de l l ’ impresa.  Ne l  mio cont r ibuto ,  mi  focal izzerò su l le  prez iose
pergamene (vé l ins )  commiss ionate da Jean-Bapt is te  de Lamarck  e  su l la  lo ro
t rasformazione in  d isegni  e  qu ind i  inc is ion i  che dovevano serv i re  per  produr re  le
tavo le  che sarebbero andate ad i l lus t rare la  pubbl icaz ione de l  suo lavoro d i
c lass i f icaz ione dei  mol lusch i  foss i l i ,  r i tenuto t ra  l ’a l t ro  uno dei  fat tor i  pr inc ipal i  che
hanno condotto i l  natura l i s ta  a formulare le  sue idee evo luz ion is t iche.  At t raverso
document i  inedi t i  d i  arch iv io ,  t raccerò uno sch izzo de l la  s tor ia  de l la  pubbl icaz ione d i
queste Mémoires  che possa fungere anche da ind icatore d i  a lcune del le  complesse
v icende sc ient i f iche ,  i s t i tuz ional i  ed economiche del  Muséum f ra  i l  1800 ed i l  18 10 ,  in
un ’epoca d i  incessant i  t rasformazion i .

    In  the f i r s t  ins tance,  two h is tor iography cr i t iques  about  Haecke l  wi l l  be rev iewed:
the methodologica l  impract icabi l i t y  of  h i s  ep is temic monism and metaphys ica l
reduct ion ism.  Th is  wi l l  be done by  reading some ev idences ,  that  show which was
Haecke l ’ s  thought ,  drawn f rom the monis t ic  league and other  exchange of  let ters .
Secondly ,  i t  w i l l  be shown how Haecke l ’ s  ar t i s t ic  works  are sub l imina l  works  that
exempl i fy  the fundamenta l  b iogenet ic  law,  as  wel l  as  Haecke l  wanted to  t ransmit  i t s
contents  t rough h is  tab les .  Th is  wi l l  be done by  v iewing some tables  of  Kunst formen
der  Natur  ( 1899) ,  put t ing Kr i s ta lsee len ( 19 17 )  –  a  minor  work  which h is tor iography paid
l i t t le  at tent ion –  in  para l le l .  U l t imate ly ,  i t  w i l l  be cons idered how Haecke l  i s  an
interest ing case s tudy to  understand how the v i sua l  h i s tory  of  sc ience i s  not  less
important  than the inte l lectua l  h i s tory ,  s ince i t  can be messenger  of  a  sc ient i f ic
theory .

PANEL 2
Tre secoli di carte e documenti. La cartografia ed iconografia

geologica italiana dal XVIII al XX secolo

Convener: Claudia PRINCIPE (Istituto di Geoscienze e Georisorse – CNR)

   Una carta geologica è la  descr iz ione de l  ter r i tor io  dal  punto d i  v i s ta  geologico.
Nel  corso dei  secol i  le  f ina l i tà  ed i  metodi  per  at tuare questa descr iz ione sono
cambiat i  in  funz ione de l le  acquis i te  conoscenze sc ient i f iche ,  de l le  es igenze de l la
soc ietà e  de l lo  sv i luppo tecnologico.  In  Europa,  dopo la  pubbl icaz ione de l la  carta d i
Wi l l iam Smith  ne l  18 15 ,  la  cartograf ia  geologica d iventa una del le  at t i v i tà  sc ient i f iche
più  r i levant i  ed a questo scopo ben presto tut t i  i  paes i  europei  s i  dotano d i  Serv iz i
Geologic i  naz ional i .  P iù  che a l lo  sv i luppo del la  sc ienza,  i  mot iv i  che portano i  govern i
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Claudia PRINCIPE ( I s t i tuto  d i  Geosc ienze e Geor i sorse –  CNR)

Cartografia ed iconografia Vesuviana - strumenti di conoscenza

ad invest i re  in  questo set tore sono for temente legat i  a l la  r icerca d i  mater ie  pr ime
per  sostenere lo  sv i luppo economico ed indust r ia le .  In  I ta l ia ,  la  rea l izzaz ione de l la
cartograf ia  geologica de l  ter r i tor io  v iene ut i l i zzata anche come e lemento un i f icatore
a sfondo pol i t ico e  soc ia le .  Dopo l ’Un i tà  d ’ I ta l ia  e  la  fondaz ione de l  R .  Uff ic io
geologico ,  l ’e levato s tandard qual i tat i vo  dal la  cartograf ia  geologica i ta l iana ne l  1881
porta a Bo logna la  sede per  I I  Congresso In ternaz ionale  d i  Geologia ,  e  f ina lmente ,
con l ’avv io  de l  progetto d i  rea l izzaz ione de l la  Carta geologica d ’ I ta l ia  a l la  sca la
1 : 100.000,  i  geologi  i ta l ian i  t rovano la  sede per  sv i luppare le  lo ro  r icerche in  ambito
cartograf ico ,  cont r ibuendo a l la  genera le  cresc i ta  e  a l lo  sv i luppo del le   sc ienze
geologiche.  Ol t re  che att raverso la  cartograf ia ,  l ’approccio  a l la  descr iz ione ed
interpretaz ione geologica de l  ter r i tor io  avv iene anche t ramite  a l t r i  e laborat i  che i l
geologo produce (qual i  sez ion i  s t rat igraf iche,  sch izz i ,  schemi ,  d isegni ,  d ip int i ,  foto)  e
che sono in  genere conservat i  ne i  “quadern i  d i  campagna” .  S i  t rat ta d i  una fonte d i
dat i  u t i l i zzabi le  non so lo  per  descr ivere le  caratter i s t iche de l  ter r i tor io  e  le  sue
modif icaz ion i  ma anche per  r ipercor rere  le  t rasformazion i  de l  pens iero sc ient i f ico
che queste sot to intendono.  Questa sess ione intende va lor izzare i l  contenuto
sc ient i f ico de l la  informazione geologica s tor ica ,  at t raverso cont r ibut i  basat i  su l
recupero e  su l l ’u t i l i zzo d i  car te  e  d i  document i  de l  passato.

   Le  pr ime carte  de l  Vesuv io  datano a l  XVI I I  secolo  e  rappresentano,  ass ieme ad un
imponente patr imonio iconograf ico e  documentar io ,  una inest imabi le  fonte d i
informazion i  per  la  descr iz ione de l la  sua at t i v i tà  vu lcan ica.

Chair: Claudia PRINCIPE (Istituto di Geoscienze e Georisorse – CNR)

Marco PANTALONI ,  Fabiana CONSOLE ( I s t i tuto  Super iore  per  la  Protez ione e la
R icerca Ambienta le  -  ISPRA) ,  Fabio PETTI  (MUSE Museo del le  Sc ienze d i  T rento)
1867: notizie geologiche dalle Province del Regno d’Italia

    Ne l  1867 venne avv iata una raccol ta  de l le  informazion i  geologiche da tut te  le
prov inc ie  de l  Regno d ’ I ta l ia  f ina l izzata a l la  partec ipaz ione a l l ’EXPO di  Par ig i .  Questo
mater ia le ,  conservato presso l ’ ISPRA,  rappresenta i l  nuc leo de l la  geologia i ta l iana
uni tar ia .

Pietro MOSCA,  Luca BARALE ,  Gianluca FRASCA  ( I s t i tuto  d i  Geosc ienze e
Geor isorse –  CNR)
La geologia delle Alpi Occidentali nei quaderni di terreno di Secondo Franchi (1859-

1932)

   Gl i  s tud i  ef fet tuat i  a  caval lo  t ra  X IX e  XX secolo  da Secondo Franchi  ne l le  A lp i
Occidenta l i  rappresentano ind iscuss i  p i last r i  de l la  geologia a lp ina.  I  quadern i  d i
campagna del l ’ ins igne geologo r i ve lano le  sue s t raord inar ie  capaci tà  descr i t t i ve .
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Fabiana CONSOLE ,  Marco PANTALONI ,  Simone FABBI  ( I s t i tuto  Super iore  per  la
Protez ione e la  R icerca Ambienta le  –  ISPRA)

Gli albori della cartografia geologica italiana all’Esposizione Universale di Parigi del

1878

    L ’espos iz ione Universa le  d i  Par ig i  de l  1878 fu  una p iet ra  mi l ia re  per  la  geologia
i ta l iana -  a l lo ra agl i  a lbor i  –  perché rappresentò una sor ta d i  prova genera le  per  i l
success ivo 2° Congresso Geologico Internaz ionale  (Bo logna 1881 )  for temente vo luto
“a l lo  scopo d i  r i so lvere cer te  quest ion i  in  comune che d iv idevano i  cu l tor i  d i  questa
sc ienza”  oss ia  s tabi l i re  la  contemporanei tà  e  la  cor r i spondenza dei  ter ren i  ed
uni formare s ia  la  nomenclatura geologica che la  co loraz ione de l le  carte .  Gl i
espos i tor i  i ta l ian i  fu rono vent i ,  (c lass i  geologia ,  minera logia e  cartograf ia)  e  ben
diec i  premi  andarono a lavor i  d i  car tograf ia  geologica.

SESSIONE 4
FILOSOFIA DELLA NATURA

Chair: Antonio CLERICUZIO (Università degli Studi di Roma Tre)

Noemi DI  TOMMASO (A lma Mater  Studiorum Univers i tà  d i  Bo logna)

Ulisse Aldrovandi lettore di Lucrezio

    Dal la  r i scoperta d i  Poggio Braccio l in i ,  i l  De rerum natura  d i  Lucrez io  è  s tato subi to
apprezzato da f i lo log i  ed inte l let tua l i .  Tut tav ia ,  f ino a l la  seconda metà de l  XVI
secolo ,  le  prospett i ve  adottate dagl i  s tud ios i  per  avv ic inars i  a  quest ’opera erano
state preva lentemente d i  natura f i lo log ica.  Le  ediz ion i  c inquecentesche che
contr ibu i rono a r io r ientare l ’asset to  in terpretat ivo  de l  De rerum natura furono due:
l ’ed iz ione commentata d i  Gian Batt i s ta  P io  pubbl icata a Bo logna ne l  15 1 1  e  l ’ed iz ione
del  1564 ad opera de l  f rancese Denis  Lambin .  Ent rambe queste ediz ion i  vennero
ut i l i zzate da U l i sse  A ldrovandi  per  leggere ed interpretare Lucrez io .  Se ,  come è noto ,
le  font i  pr inc ipal i  d i  A ldrovandi  per  la  compos iz ione de l la  sua opera omnia furono la
Natura l i s  H is tor ia  d i  P l in io ,  i l  De mater ia  medica  d i  D ioscor ide e le  opere b io logiche
di  Ar i s tote le ,  la  sua r inasc imenta le ,  inesaur ib i le  cur ios i tà  non poteva restare
ind i f ferente d inanz i  ad un testo che off r i va ,  in torno a l la  natura ,  suggest ion i
in teramente nuove.  A ldrovandi ,  g ià  dagl i  ann i  ’60 de l  ‘500,  fa  spesso menz ione d i
Lucrez io  non so lo  at t ingendo a l  qu into e  sesto l ib ro ,  le  cu i  argomentaz ion i  sono
d’ord ine natura l i s t ico ,  ma anche a l  terzo ed a l  quarto ,  i  qual i  s i  e rano espost i  in
modo p iù  s ign i f icat ivo  a l le  accuse ,  fat tes i  p iù  minacciose durante i  lavor i  de l
Conci l io  d i  T rento ,  d i  eterodoss ia .  Durante un lavoro d i  r icogniz ione pre l iminare
del l ’ imponente corpo manoscr i t to  de l lo  sc ienz iato bo lognese,  conservato presso la
B ib l ioteca Univers i tar ia  d i  Bo logna,  ho potuto r i scont rare 60 occor renze in  cu i
A ldrovandi  s i  serve de l  poema lucrez iano per  sv i luppare o comprovare le  propr ie
argomentaz ion i .  Le  pr ime compaiono ne l le  raccol te  d i  c i taz ion i  d i  a l t r i  autor i  che
serv i rono a l la  compos iz ione de l la  sua Orni tho logia .  Su l la  base d i  quest i  r i su l tat i ,
ne l la  mia presentaz ione i l lus t rerò ,  at t raverso a lcun i  esempi ,  i  modi  in  cu i  A ldrovandi
s i  è  avv ic inato a l l ’opera d i  Lucrez io .
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Candida CARELLA (Sapienza Univers i tà  d i  Roma)

“Ma per esser delineatore del campo della natura…”. Giordano Bruno dal theatrum al

campus naturae

    Pur  essendo autore che rappresenta lo  s tare a l  mondo in  termin i  d i  t ragedia e
comedia e pur  essendo avvezzo a i  teat r i  de l la  memor ia ,  Bruno usa con pars imonia
theatrum/teatro ,  anche ne l l ’accez ione d i  theatrum mundi/scena mundi .  Ancor  p iù
sorprendente pot rebbe sembrare che Bruno,  f i losofo de l la  natura ,  non us i  mai  i l
s in tagma theatrum naturae (pur  facendo r i fer imento in  un luogo agl i  ampl i ss ima
mathemat icorum theatra ) .  Però s i  t rat ta d i  una lacuna tut ta  termino logica che f in i sce
col  d iventare sp ia  d i  un  s ign i f icat ivo  nodo concettua le  de l la  f i losof ia  brun iana,  che
fa s ì  che i l  “ teat ro  de l la  natura”  d ivent i  i l  “campo del la  natura” .  In fat t i  B runo a l la
noz ione d i  teat ro ,  prefer i sce d i  gran lunga quel la  d i  campus/campo,  ta le  sce l ta
termino logica è s t ret tamente legata a l la  prospett i va inf in i t i s ta  d i  cu i  Bruno s i  fa
nove l lo  teor ico.  Rompendo con l ’a rch i tet tura de l  cosmo ch iuso ,  Bruno sembra rompere
anche con la  metafora de l l ’emic ic lo  teat ro ,  a l l ’ in terno de l  quale  ven iva
t radiz ionalmente rappresentato i l  mondo del la  natura.  Le  conferme testua l i  ne l le
opere de l  No lano sono d ’avanzo,  s i  pens i  a l  nesso s t ret t i ss imo t ra  campo,  in teso
anche come c ie lo ,  e  spacio  inf in i to ;  cos ì  come in  una prospett i va v i ta l i s t ica e
animis t ica ,  in  un u l ter iore  pregnante s l i t tamento semant ico ,  i l  theatrum naturae
div iene in  Bruno gremium naturae .

Luigi  TRAETTA (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Foggia)

L’universalità dell’energia naturale Bernard Forest de Bélidor (1697-1761) e le

macchine idrauliche

   A l la  luce de l le  recent i  tendenze s tor iograf iche,  che ind iv iduano ne l l ’energ ia
idrau l ica l ’un ica a l ternat iva rea le  a i  muscol i  de l l ’uomo ed a l la  forza an imale ne l la
pr ima parte  de l  XVI I I  secolo ,  i l  p resente cont r ibuto anal izza l ’opera d i  Bernard Forest
de Bé l idor  ( 1697- 1761 ) ,  con part ico lare r i fer imento a l la  monumenta le  Arch i tecture
hydrau l ique .  Matemat ico e  ingegnere ,  ma con la  pass ione per  la  s tor ia  de l la  tecn ica
(a lu i  s i  deve una del le  rar i ss ime descr iz ion i  es i s tent i  de i  part ico lar i  cost rut t i v i  de l le
macchine r inasc imenta l i ) ,  Bé l idor ,  in  un per iodo in  cu i  i  “ teat r i  de l le  macchine”
cost i tu ivano ancora una moda,  dette  v i ta  ad un vero e  propr io  “ teat ro  de l la  natura” ,
ne l  quale  l ’energ ia idrau l ica d ivenne l ’e lemento fondante.  Mul in i ,  pompe aspi rant i ,
ruote a pale  e  s t rument i  id rau l ic i  a  getto  cont inuo rappresentano a lcun i  t ra  g l i
esempi  p iù  notevo l i  de i  suo i  progett i ,  sempre improntat i  a l  mig l io ramento
del l ’ef f ic ienza meccanica.  La domanda impl ic i ta  ne i  su i  scr i t t i  –  ne i  qual i
compar ivano,  pera l t ro ,  ch iar i  tentat iv i  d i  appl icare la  f i s ica newtoniana
al l ’ ingegner ia  –  restava sempre quel la  legata a l le  modal i tà  d i  mettere in  mov imento i
compless i  meccanismi  che cost i tu ivano le  macchine:  la  r i sposta ,  in  un per iodo in  cu i
l ’uso de l  vapore non era ancora una rea l tà  conso l idata ,  poteva essere r in t racc iata
so l tanto ne l la  un iversa l i tà  de l l ’energ ia natura le .

Gaspare POLIZZI  (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  P i sa)

“La vista della bella natura desta entusiasmo”. Lo spettacolo della natura in

Giacomo Leopardi, tra “filosofia naturale” e immaginazione poetica.

    Giacomo Leopard i  è  a  p ieno t i to lo  un ‘ f i losofo natura le ’ ,  ne l l ’accez ione che
l ’espress ione aveva ne l  Settecento e  che caratter izzava anche i l  phi losophe
i l l umin is ta .  Le  sue competenze sc ient i f iche ,  l ’o r ig ina l i tà  de l la  sua f i losof ia  de l la



VENERDÌ  
20 NOVEMBRE 2020

12

natura e  la  sua formazione ne l le  sc ienze natura l i ,  e  speci f icamente in  ast ronomia,
ch imica e s tor ia  natura le ,  consona a l la  s t rut tura d i  un  corso d i  s tud i  d i  t radiz ione
gesu i t ica ed ar i s tote l ica ,  lo  posero a inter rogars i  su l lo  “spettacolo  de l la  natura” ,  t ra
f i losof ia  natura le  e  immaginaz ione poet ica.  I l  cont r ibuto intende forn i re  qualche
esempl i f icaz ione de l la  “v i s ta  de l la  be l la  natura”  ne l l ’opera d i  Leopard i  tenendo
ins ieme “pens iero poetante”  e  “poes ia  pensante”  e  sot to l ineando g l i  aspett i  d i  nov i tà
del la  sua cr i t ica a l  meccanic ismo e de l la  sua va lor izzaz ione de l le  c i rcostanze.  I l
r iconosc imento de l la  compless i tà  e  de l la  var iabi l i tà  de l la  natura ,  un i to  a l la  pass ione
per  i l  mondo an imale e  v ivente ,  acquis ta i l  suo s ign i f icato con la  ch iara e  netta
comprens ione de l l ’un ica e complessa rea l tà  natura le ,  f i s ica e  umana.  A part i re  dal
1824 Leopard i  ne t rar rà  una r i sposta negat iva a l la  domanda,  a  suo avv iso  cruc ia le ,
su l la  fe l ic i tà  poss ib i le  per  g l i  uomin i .  Ma la  sua v i s ione natura l i s t ica non perderà ,  per
questo ,  d i  spessore f i losof ico e  poet ico ,  come può provars i  in  una r icogniz ione sugl i
u l t imi  Cant i  e  su i  Para l ipomeni  de l la  bat racomiomachia.

SESSIONE 5
MATEMATICA, MECCANICA, ASTRONOMIA

Chair: Luigi INGALISO (Università degli Studi di Catania)

Giuseppina FERRIELLO (Ar ienzo,  Caserta)

Istanza formativa ed istanza estetica di un manoscritto persiano della Meccanica di

Erone

    F ra  i  var i  manoscr i t t i  pers ian i  de l la  Meccanica d i  Erone f inora r invenut i ,  uno
monopol izza l ’at tenz ione per  l ’apparato graf ico e  per  le  so luz ion i  adottate dal
copis ta e  dal  d isegnatore.  L ’argomento svo l to  è  s imi le  a  quel lo  d i  a l t r i  test imoni
pers ian i  ed arabi  che descr ivono macchine sempl ic i  e  composte ed i l  lo ro
funz ionamento;  c iononostante ,  i l  codice d i  Tehrān –  de l  quale  s i  t rat terà –  s i  segnala
per  i l  va lore  documenta le  e  per  l ’ in teresse formale-decorat ivo  che preva le  su l
contenuto ,  come provano d ivers i  sa l t i  ne l  testo  e  sot t i l i  espedient i  adottat i  da l
ca l l ig rafo e  dal  d isegnatore.  Var i  s t ratagemmi graf ic i  confer i scono t r id imens ional i tà
e profondi tà  agl i  apparat i  meccanic i ,  anche laddove l ’autore co lora in  oro c i l indr i  e
ruote appiat tendone la  percez ione.  La cor ret tezza dei  grafemi  e  dei  morfemi  è
sacr i f icata a f ina l i tà  estet iche adoperando a l lungament i  o  compress ion i  d i  le t tere ,
ret t i f ica d i  part i  segmentate dei  caratter i ,  punt i  d iacr i t ic i  arb i t rar iamente segnat i
per  numero e pos iz ione a l lo  scopo d i  ot tenere ‘ef fet to  decorat ivo ’  e  ‘ponderat io
v i s i va ’ .  La  tecn ica d i  rappresentaz ione adottata ne l l ’ inedi to  manoscr i t to  s i  co l loca a
metà s t rada f ra  quel la  de l  d isegno tecn ico –  che r iproduce p iante ,  sez ion i  e  prospett i
–  e  la  decoraz ione dei  codic i  min iat i ,  dove i l  co lore  oro e  la  graf ia  hanno un e levato
va lore decorat ivo .
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Fabio GIUNTA (A lma Mater  Studiorum Univers i tà  d i  Bo logna)

Per l’edizione critica dell’autobiografia di Giovan Domenico Cassini (1625-1712)

    Scopo del l ’ in tervento è  quel lo  d i  presentare i l  lavoro re lat ivo  a l l ’ed iz ione cr i t ica
del la  “V i ta”  d i  Giovan Domenico Cass in i .  Ta le  operaz ione nasce dal l ’es igenza d i
mettere a d ispos iz ione degl i  s tud ios i  e  de i  let tor i  un ’ed iz ione moderna
del l ’autobiograf ia  cass in iana poiché l ’un ica s tampa che la  t ramanda r i sa le  a l  18 10 ,
in  appendice a i  r icord i  de l  pron ipote Jean Dominque IV ovvero le  Mémoires  pour
serv i r  à  l ’h i s to i re  des  sc iences  et  a  ce l le  de l ’Observator i re  roya l  de Par i s ,  su iv i s  de
la  v ie  de J . -D.  Cass in i ,  écr i te  par  lu i  même ,  Par i s  B leuet .  L ’ed iz ione
del l ’autobiograf ia  dovrà dunque fondars i  su l  manoscr i t to  par ig ino conservato a l la
B ib l iothèque Nat ionale  de France che con mol ta probabi l i tà  cost i tu i sce l ’ id iografo
s ia  de l la  copia manoscr i t ta  de l  XVI I  secolo  de l la  V i ta  conservata presso la
B ib l ioteca Comunale de l l ’Arch ig innas io  d i  Bo logna s ia  de l la  s tampa f rancese,
anche per  le  ut i l i  g losse apposte in  nota dal  pron ipote d i  Cass in i .  La  pubbl icaz ione
del la  V i ta  d i  Cass in i  pot rà cos ì  va lor izzare ,  anche graz ie  a l  commento e a un
apparato d i  note ,  quanto lo  sc ienz iato fosse consapevole  de l  va lore  pubbl ico de l la
sua att i v i tà  e  in tento a cost ru i re  un ’ immagine d i  sé  e  de l  propr io  percorso
biograf ico e  in te l let tua le  per  un pubbl ico p iù  ampio ,  se  non addi r i t tu ra per  la
poster i tà .

Sandro CAPARRINI  (Po l i tecn ico d i  Tor ino)

Le scienze esatte secondo C. A. Truesdell (1919-2000): una valutazione generale

   La  s tor ia  de l le  sc ienze esatte  negl i  u l t imi  sessant ’ann i  è  s tata for temente
inf luenzata dal l ’opera de l  matemat ico e  s tor ico amer icano Cl i f ford Ambrose
Truesdel l  I I I  ( Los  Angeles  19 19-Bal t imore 2000) .  T ruesdel l  è  s tato uno dei  pr inc ipal i
esponent i  de l la  moderna meccanica dei  cont inu i  e ,  a l  tempo stesso ,  i l  maggior
esperto  su l la  s tor ia  de l la  meccanica ne i  due secol i  success iv i  a  Newton.  Ne l  1960
fondò la  r i v i s ta  Arch ive for  H is tory  of  Exact  Sc iences ,  che per  quas i  mezzo secolo  ha
forn i to  le  l inee gu ida del la  s tor ia  de l la  matemat ica,  de l la  f i s ica e  de l l ’ast ronomia.
T ruesdel l  fu  anche un co l lez ion is ta  d i  l ib r i ,  quadr i  e  mobi l i  ant ich i ,  un  appass ionato
di  c lav icembalo e  un cu l tore  dei  c lass ic i .  Scr i sse  a lcun i  saggi  sc ient i f ic i  in  lat ino ed
ebbe st ret t i  contatt i  con l ’un ivers i tà  i ta l iana.  La sua f igura r icorda B.  Berenson e F .
Zer i  p iut tosto che i  cattedrat ic i  modern i .  L ’ immagine de l la  sc ienza sv i luppata da
Truesdel l  è  for temente interna l i s ta ,  a  scapi to  d i  a l t r i  punt i  d i  v i s ta  s tor iograf ic i .  A
vent ’ann i  da l la  sua morte è  ormai  poss ib i le  fare un b i lanc io  de l la  sua opera.

    Ne l  1892 lo  s tor ico de l la  matemat ica Gino Lor ia  d iede a l le  s tampe i l  vo lume
Nico la Fergola e  la  scuola d i  matemat ic i  che lo  ebbe a duce con l ’ob iet t i vo  d i
recuperare la  memor ia  s tor ica de l la  scuola matemat ica napoletana sv i luppatas i
ne l la  pr ima metà de l l ’Ottocento.  Lor ia  era g iunto a conoscenza del l ’es i s tenza d i  ta le
scuola ,  de l  tut to  d iment icata a l la  f ine de l  secolo  X IX ,  so lo  leggendo l ’Aperçu
h is tor ique  d i  Miche l  Chas les  ed era conv i to  che la  sua r i scoperta avrebbe cost i tu i to
un apprezzabi le

Giovanni  FERRARO (Un ivers i tà  degl i  Studi  de l  Mol i se)

Gino Loria ed Ernesto Pascal: matematica, storia della matematica e politica in una

polemica di fine Ottocento
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contr ibuto al la r i va lutaz ione dei mer i t i sc ient i f ic i degl i I ta l ian i . I l l ib ro di Lor ia
provocò, però , l ’acre reaz ione di Ernesto Pascal . Quest i pubbl icò un art ico lo in cu i
most rava scarsa cons ideraz ione del la r icerca stor ica , a lmeno nel campo del la stor ia
del la matemat ica, e negava a ta le disc ip l ina un reale interesse sc ient i f ico , ma,
cont raddi t tor iamente , r i teneva opportuno interven i re in una quest ione di s tor ia del la
matemat ica. Per Pascal , Lor ia non avrebbe dovuto scr ivere i l suo l ibro e non avrebbe
dovuto togl ie re  i l  ve lo  che ce lava quel la  scuola ,  perché “non sempre g l i  uomin i  che
diment icano hanno tor to ” .  La  perd i ta  d i  memor ia  s tor ica de l la  scuola matemat ica
napoletana non era stata un evento for tu i to , p iut tosto una sorta di damnat io
memor iae che Pascal avrebbe voluto che cont inuasse. Ta le atteggiamento t rova
spiegaz ione non tanto in problemat iche sc ient i f iche ma piut tosto in tens ion i po l i t iche
connesse con i l des ider io r i sorg imenta le di esa l tare la discont inu i tà del nuovo Regno
d’ I ta l ia  r i spetto  a l l ’ant ico Stato Napoletano.

SCIENZE FISICHE

Chair: Franco GIUDICE (Università degli Studi di Bergamo)

Berenice CAVARRA (Un ivers i tà d i Modena e Reggio Emi l ia )

Empedocle e i buoi dal muso umano: il concetto di caso e di necessità nelle immagini

della natura fra antico e tardoantico

 Ne l la  Phys ica ( I I  l . ) ,  Ar i s tote le  svo lge una cr i t ica ser rata a l le  dott r ine empedoclee ed
atomist iche che r iguardano i process i natura l i co invo l t i ne l la genes i de i v ivent i . La
natura , infat t i , secondo costoro , opererebbe non in v is ta un f ine , bens ì per necess i tà .
La necess i tà , ino l t re , crea effet t i acc identa l i , che hanno r i levanza propr io in
quel l ’ambi to in cu i , sempre seguendo Ar is tote le , dovrebbe espr imers i una f ina l i tà
prec isa: quel lo degl i esser i v i vent i e del le part i che l i compongono. La forma del le
part i , in una v is ione, per cos ì d i re , meccanic is t ica , non è infatt i predisposta ad un
f ine , bens ì casualmente , o megl io , per necess i tà opportunamente meccanica. Quando
le part i non s i organizzano adeguatamente , l ’an imale per i sce come accade ai buoi
dal muso umano, d i cu i par la Empedocle . Senza una precisa f ina l i tà . so lo c iò che è
accidenta lmente “adatto” s i conserva. F i lopono off re un resoconto del le dott r ine
democr i tee più completo di quel lo ar i s tote l ico , conferendo enfas i a l l ’assunto
ar i s tote l ico per cu i “ la natura non farebbe nul la invano” . Partendo dal l ’anal i s i de i
pass i ar i s tote l ic i e dal l ’eseges i de i commentator i b izant in i ( in part ico lare , Giovanni
F i lopono e Simpl ic io) , i l p resente contr ibuto s i propone di esaminare la
rappresentaz ione dei process i natura l i – secondo e contro natura – ne l le teor ie
embr io logiche e ne l la  f i losof ia  natura le .
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Argante CIOCCI (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Bar i  ‘A ldo Moro ’ )

Galileo e le «maravigliose» Spirali di Archimede

    F in  da l le  opere g iovani l i  Gal i le i  non ha mai  nascosto la  sua ammiraz ione per  i l
d iv ino Arch imede.  Ma a l  d i  là  degl i  aggett i v i  apologet ic i  che lo  sc ienz iato p isano
r i serva a l  matemat ico d i  S i racusa è soprattut to  ne l l ’ impostaz ione epis temologica con
la quale  Gal i leo usa le  «necessar ie  d imost raz ion i»  in  f i losof ia  natura le  che i l  suo
lontano maest ro  g l i  forn isce l ’ ind icaz ione per  edi f icare la  nuova sc ienza del  moto su
ant iche fondamenta matemat iche.  Lo  s tud io  de l le  «marav ig l iose»  Spi ra l i  di
Arch imede fu  per  Gal i leo fonte d i  i sp i raz ione non so l tanto per  i l  p r inc ip io  d i
compos iz ione dei  mot i  i l lus t rato ne l  Dia logo ma anche per  i l  tentat ivo  d i  rev i s ione
del la  def in iz ione euc l idea d i  proporz ional i tà  contenuta ne l la  qu inta g iornata dei
Discors i .  I l  conf ronto f ra  i  fog l i  autograf i  138r-v  de l  Manoscr i t to  Gal .72 e la
t raduz ione lat ina de l le  opere d i  Arch imede,  pubbl icata da Commandino ne l  1558,
d imost ra che Gal i leo s i  serv ì  propr io  d i  questa ediz ione de l le  Spi ra l i  per  e laborare i l
p r imo dei  suo i  teoremi  su l  moto equabi le .

Francesco CRAPANZANO  (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Mess ina)

Galileo e la teatralità delle esperienze di caduta dei gravi dalla Torre di Pisa

   I l  va lore  da att r ibu i re  a l l ’esper imento r i spetto  a l la  fondaz ione de l la  meccanica
r imane un argomento assa i  f requentato e  d ibattuto ,  ma s i  è  t radotto per  lo  p iù  in
cons ideraz ion i  su l la  genes i  d i  speci f iche teor ie  dal le  qual i  far  emergere ora l ’apporto
concettua le  ora quel lo  sper imenta le .  Un esempio f ra  i  p iù  not i  è  dato dal le
esper ienze su l la  caduta dei  grav i  ef fet tuate intorno a l  1589 dal la  Tor re  d i  P i sa ,  d i  cu i
dà not iz ia  i l  p r imo b iografo d i  Gal i leo nonché suo d iscepolo ,  V incenzo Viv ian i .  Se e
in  quale  misura ta l i  esper iment i  s iano avvenut i  è  s tato oggetto d i  numeros i  s tud i ;
tut tav ia ,  a  presc indere dal la  lo ro  effet tuaz ione,  raramente s i  è  d iscusso de l le
“es igenze”  che portarono a l  racconto d i  una rappresentaz ione pubbl ica ,  “scen ica” ,
teat ra le  de l l ’ep isodio .  Fu  so lo  dettato da un cer to  s t i le  let terar io  de l  tempo,  da una
modal i tà  espress iva che doveva necessar iamente pagare un prezzo a l la  retor ica?
Oppure l ’accredi tamento presso i s t i tuz ion i  cu l tu ra l i  e  po l i t iche ,  nonché i l  sostegno
del la  teor ia  sc ient i f ica e  la  sua d i f fus ione a l  pubbl ico meno co l to ,  r ich iedeva
un ’abi le  presentaz ione che andasse a l  d i  là  degl i  “ord inar i ”  (e  pur  necessar i )
s t rument i  “comunicat iv i ”?

Eleonora LOIODICE (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Bar i  ‘A ldo Moro ’ )

Scienza, mito e realtà: l’origine del pensiero scientifico per Giorgio Diaz de

Santillana

    In te l let tua le  po l iedr ico ,  ma poco conosc iuto ,  Giorg io  de Sant i l lana ( 1902-1974)  ha
dedicato gran parte  dei  suo i  s tud i  a l la  s tor ia  de l la  sc ienza.  Dopo essers i  laureato in
F is ica a Roma,  co l laborò con Feder igo Enr iques  a l la  s tesura de l  vo lume Stor ia  de l
pens iero sc ient i f ico:  i l  mondo ant ico ,  che avrebbe dovuto rappresentare i l  p r imo
tomo d i  un ’opera imponente su l  progresso de l  pens iero sc ient i f ico in  tut te  le  epoche
del l ’umani tà .  Anche success ivamente ,  t rasfer i tos i  negl i  USA e d ivenuto professore a l
MIT ,  cont inuò a dedicars i  a l le  or ig in i  de l  pens iero sc ient i f ico.  Por tando le  lancette
del l ’o ro logio  mol to  p iù  ind iet ro  r i spetto  a quanto s i  facesse d i  so l i to ,  lu i  e  l ’e tno loga
Hertha von Dechend ne l  lo ro  l ib ro  Hamlet ’ s  Mi l l  ( 1969)  facevano r i sa l i re  l ’o r ig ine de l
pens iero sc ient i f ico g ià  a i  raccont i  proven ient i  da l le  var ie  mi to logie  dal  mondo.
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Simone TURCHETTI  (Un ivers i ty  of  Manchester )

“Science diplomacy”? Riflessioni sull’interazione tra storia della scienza e delle

relazioni internazionali

    La  lo ro  idea nacque dal  “profondo d isagio ne i  conf ront i  de l  modo dominante d i
in terpretare e  d i  g iud icare t radiz ion i  che non sono espresse ne l la  « l ingua»  a  no i
fami l ia re ,  e  c ioè ne l l ’ id ioma sc ient i f ico con iato dai  Greci ” .  In  mol te  de l le  mi to logie
prese in  anal i s i ,  v i  sono de l le  immagin i ,  de i  personaggi  e  de l le  v icende che s i
r ipetono in  maniera pressoché s imi le ,  come la  d is t ruz ione d i  un  mul ino:  questa v iene
let ta come la  pr ima rappresentaz ione de l  mov imento d i  P recess ione degl i  Equ inoz i .  I l
paper  s i  pone qu ind i  l ’ob iet t i vo  d i  anal izzare ta le  v i s ione,  contestua l izzandola negl i
s tud i  de i  due autor i ,  p rendendo in  anal i s i  anche i  document i  personal i  d i  de
Sant i l lana r i t rovat i  e  v i s ionat i  presso l ’ I ns t i tute  Arch ive and Specia l  Col lect ion del
MIT .

PANEL 3
Storia della scienza attraverso lo studio della “science

diplomacy”: analisi storiche e riflessioni critiche

Convener: Roberto LALLI (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin)

    I l  connubio t ra  sc ienza e re laz ion i  in ternaz ional i  è  i l  tema cent ra le  che un isce le
r i f less ion i  s tor iche e s tor iograf iche d i  questa sess ione.  In t rodotta dal le
cons ideraz ion i  d i  S imone Turchett i  in  mer i to  a l  nuovo concetto d i  “sc ience d ip lomacy”
(d ip lomazia sc ient i f ica) ,  la  sess ione esamina pr ima d i  tut to  i l  mer i to
del l ’appl icaz ione d i  questo concetto ne l  contesto degl i  s tud i  d i  s tor ia  de l la  sc ienza.
A ta le  re laz ione fa segui to  poi  l ’ana l i s i  d i  t re  cas i  s tor ic i  su l le  in teraz ion i  t ra
dip lomazia ,  sc ienza e opin ione pubbl ica in  un per iodo s tor ico in  cu i  la  d ip lomazia
sc ient i f ica acquis i sce un ruo lo  d i  pr imo p iano ne l le  re laz ion i  in ternaz ional i :  la  Guerra
Fredda.

Chair: Roberto LALLI (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin)

    “Sc ience d ip lomacy”  è  un neologismo d i  successo che sot to l inea l ’ importanza del le
co l laboraz ion i  e  de l le  ret i  sc ient i f iche internaz ional i  ne l la  cost ruz ione de l le  re laz ion i
d ip lomat iche.  S i  t rat ta d i  un  concetto che,  per  quanto ancora in  v ia  d i  def in iz ione,
ha catturato l ’at tenz ione d i  organizzaz ion i  governat ive  e  in ter-governat ive .  Ta le
interesse ,  tut tav ia ,  s i  scont ra con la  mancanza d i  r i f less ion i  approfondi te  ne l
contesto degl i  s tud i  accademic i  che s iano in  grado d i  sp iegare ,  anche dal  punto d i
v i s ta  s tor ico ,  l ’o r ig ine e  lo  sv i luppo del  connubio t ra  sc ienza e d ip lomazia.  Appare
al t ret tanto poco ch iaro se ta le  anal i s i  possa apr i re  prospett i ve  s tor iograf iche nuove
e qual i  s iano le  r icadute de l la  d ip lomazia sc ient i f ica su l l ’op in ione pubbl ica.  In
questa re laz ione mi  propongo d i  of f r i re  a lcune r i f less ion i  d i  carattere s tor ico e
stor iograf ico ,  prendendo spunto anche da a lcun i  progett i  in ternaz ional i  avv iat i  d i  
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Daniele  COZZOLI  (Un ivers i tat  Pompeu Fabra ,  Barce lona)

Rappresentazioni visuali della collaborazione scientifica e tecnologica tra gli Stati

Uniti e l’Unione Sovietica dallo Sputnik alla distensione

recente e  la  pubbl icaz ione de l  mio u l t imo l ib ro  (Greening the A l l iance )  su l la
d ip lomazia sc ient i f ica ne l  contesto de l la  A l leanza At lant ica.

    At t raverso l ’anal i s i  de l le  rappresentaz ion i  v i s i ve  ne i  mezz i  d i  comunicaz ione
statun i tens i ,  questa re laz ione esamina i  fat tor i  raz ional i  ed emot iv i  che portarono g l i
USA a promuovere la  co l laboraz ione sc ient i f ica e  tecnologica con l 'URSS f ra
l ’accordo Lacy-Zarubin  de l  1958 e la  d is tens ione.  T ime Magazine ,  Newsweek ,  L i fe  e
a l t r i  mezz i  d i  comunicaz ione d i  massa promossero ,  in fat t i ,  p resso l ’op in ione pubbl ica
statun i tense la  necess i tà  de l la  co l laboraz ione con l ’URSS.  Ta le  co l laboraz ione s i
sv i luppò con i l  dupl ice obiet t i vo  d i  acquis i re  nuove conoscenze e d i  cont ro l lare
l ’URSS che,  a  sua vo l ta ,  fu  sp inta a co l laborare con g l i  USA,  non so lo ,  come
sotto l ineato dal la  maggior  parte  de l la  s tor iograf ia ,  da l la  f ine de l lo  s ta l in i smo,  ma
anche dal  nuovo scenar io  in ternaz ionale  che s i  de l ineò con la  creaz ione de l la  CEE e
del le  i s t i tuz ion i  sc ient i f iche inter-europee.

Roberto LALLI  (Max-P lanck- Inst i tut  fü r  Wissenschaftsgesch ichte ,  Ber l in )

Rivalutare il modello CERN nella diplomazia scientifica: Il ruolo dei network scientifici

transnazionali e dell’integrazione europea

    La  mia re laz ione intende s tor ic izzare quel lo  che è oggi  ident i f icato come ‘model lo
CERN’  d i  d ip lomazia sc ient i f ica.  Negl i  u l t imi  ann i  i l  CERN v iene presentato presso
l ’op in ione pubbl ica come i l  model lo  d i  successo d i  cooperaz ione internaz ionale .  Ne l
contesto de l le  d iscuss ion i  su l la  d ip lomazia sc ient i f ica ,  la  cost ruz ione de l  CERN è
descr i t ta  come un fat tore cruc ia le  ne l  processo d i  in tegraz ione europeo e i  suo i
success i  sc ient i f ic i  sono cons iderat i  esempi  de l la  capaci tà  de l le  re laz ion i
in ternaz ional i  d i  favor i re  l ’eccel lenza sc ient i f ica e  tecnologica.  Ne l l ’anal izzare i l
ruo lo  s tor ico de l  CERN ne l  promuovere nuove i s t i tuz ion i  d i  carattere in ternaz ionale ,
come l ’European Phys ica l  Society  e  i l  laborator io  SESAME (Synchrot ron-L ight  for
Exper imenta l  Sc ience and Appl icat ions  in  the Middle  East ) ,  most rerò come ta le
retor ica non cogl ie  degl i  e lement i  c ruc ia l i  ne l la  d inamica re laz ionale  degl i  sc ienz iat i
europei  a l l ’ in terno d i  process i  s tor ic i  speci f ic i .

Clara FLORENSA  (Un ivers i tat  Autònoma de Barce lona)

Il volto pubblico della “science diplomacy”

    Gl i  s tud i  s tor ic i  su l la  d ip lomazia sc ient i f ica s i  sono focal izzat i  soprattut to  su l le
i s t i tuz ion i  in ternaz ional i ,  su i  summit  in ternaz ional i ,  su l l ‘ana l i s i  d i  document i
c lass i f icat i  e ,  in  genera le ,  su  tut t i  quegl i  e lement i  che poss iamo cons iderare
l ’espress ione de l la  d ip lomazia sc ient i f ica ‘nascosta ’  a l l ’op in ione pubbl ica.  Ne l la  mia
re laz ione,  in tendo r ich iamare l ’at tenz ione sugl i  aspett i  v i s i v i  e ,  qu ind i ,  pubbl ic i  de i
ness i  t ra  sc ienza e d ip lomazia.  Questo vo l to  pubbl ico de l la  d ip lomazia sc ient i f ica è ,
a  mio g iud iz io ,  cent ra le .  At t raverso l ’anal i s i  de l l ’ inc idente nuc leare d i  Pa lomares—
quando ne l  1966 quatt ro  bombe nuc lear i  caddero su l  ter r i tor io  spagnolo—most rerò
quanto i l  rapporto con l ’op in ione pubbl ica abbia condiz ionato in  maniera sostanz ia le
anche quel le  prat iche e decis ion i  d i  d ip lomazia sc ient i f ica occorse a l  d i  fuor i  de l la
sfera pubbl ica.
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remote de l l ' I s t i tuto  cent ra le  aeronaut ico ( 19 15)  radicate s ia  ne l l ’at t i v i tà  de l  reparto
aerost ier i  de l  Genio mi l i tare  ( 1884) ,  s ia  ne l l ’ in teresse d i  a lcun i  docent i  de l l ’ateneo
per  g l i  s tud i  su l la  f i s ica de l l ’a l ta  atmosfera e  per  la  nav igaz ione aerea.  Dal le  off ic ine
del l ’Eserc i to  at t rezzate per  la  cost ruz ione dei  pr imi  manufatt i  aeronaut ic i  sono
gemmat i  i  p ion ier i s t ic i  laborator i  de l l ’ I s t i tuto  e  da quest i ,  r innovat i  e  t rasformat i
profondamente ,  g l i  imponent i  impiant i  aerodinamic i  de l la  D i rez ione super iore  s tud i  e
esper ienze d i  Guidonia ,  inaugurat i  ne l  1935.  Ess i  r imassero in  funz ione f ino a l  1943
quando furono t ravo l t i  da bombardament i  e  saccheggi .  Po i  l ’ incur ia  e  le  ing iur ie  de l
tempo hanno fat to  i l  resto ,  nonostante i  tentat iv i  d i  recuperar l i  come s ign i f icat ivo
bene cu l tura le  s tor ico-sc ient i f ico.  È  una v icenda d i  c reaz ione,  t rasformazione,  ind i
d is t ruz ione e d ispers ione d i  un  “ teat ro”  d i  tecnologie  che,  per  tenere i l  passo con le
es igenze de l la  sc ienza aeronaut ica ,  ha subi to  rapide e profonde metamorfos i ,  s ia
durante la  Be l le  Époque,  s ia  in  segui to ,  raggiungendo in  questo t ragi t to  t raguard i  d i
l i ve l lo  in ternaz ionale .

Miriam FOCACCIA (Museo Stor ico de l la  F i s ica e  Centro  Studi  e  R icerche
‘Enr ico Fermi ’ ,  Roma)

La "scuola pratica" di Fisica a via Panisperna: dall'anfiteatro al Laboratorio

    Ne l  1881  inaugurò i l  nuovo Regio I s t i tuto  d i  F i s ica de l l ’Un ivers i tà  d i  Roma,
progettato da P iet ro  B laserna ( 1836-19 18)  e  da quest i  d i ret to  f ino a l  19 18 .  Pensato
come una nuova “casa de l la  F i s ica” ,  a l l ’ in terno de l la  quale  r io rganizzare la
d isc ip l ina ,  B laserna,  che era s tato uno dei  protagonis t i  de l  d ibatt i to  concernente la
s i tuaz ione de l la  sc ienza sper imenta le  in  I ta l ia  a l l ’ indomani  de l l ’Un i tà ,  pose a l  cent ro
del la  nuova i s t i tuz ione i l  laborator io  e  non p iù  l ’anf i teat ro ,  a l l ’ in terno d i  un
innovat ivo  progetto d i  d idatt ica ove ad essere r i vo luz ionato fu  i l  rapporto con g l i
s tudent i :  non p iù  lez ion i  ex  cathedra ,  dove a poter  usare g l i  s t rument i  erano so lo  i l
p rofessore e  i l  tecn ico ,  ma una s inerg ia con g l i  a l l iev i ,  i  qual i  f ina lmente potevano
esegui re  in  pr ima persona g l i  esper iment i ,  maneggiando g l i  s t rument i  e  seguendo
percors i  d i  r icerca or ig ina l i .  Ben presto l ’ i s t i tuto  d i  v ia  Panisperna e la  sua Scuola
prat ica d i  F i s ica d iventarono un esempio concreto ed un model lo  che sarà poi
segui to  da a l t r i ;  a l  suo interno s i  formò a l t res ì  un  gruppo d i  a l l iev i  e  co l laborator i
che andranno a r icopr i re  incar ich i  prest ig ios i  in  tut ta  la  naz ione,  dando v i ta  ad una
vera e  propr ia  “scuola”  d i  cu i  B laserna s tesso agognava la  nasc i ta  e  che decisamente
r iusc ì  a  fondare.

Gerardo IENNA (Un ivers i tà  Ca’  Foscar i  Venez ia)

Scienza militante: il contributo di fisici italiani ai movimenti transnazionali per la

scienza

   Questo intervento mi ra  a presentare una r icerca in  corso vo l ta  a l la  r icost ruz ione de l
cont r ibuto dei  f i s ic i  i ta l ian i  a l l ’emergere dei  mov iment i  rad ica l i  per  la  sc ienza in
Europa.  Concentrandomi  su l  d ibatt i to  su l la  non neut ra l i tà  de l la  sc ienza dagl i  ann i  ‘60
in  poi ,  anal izzo i l  raf forzamento de l le  pos iz ion i  po l i t iche d i  sc ienz iat i ,  s tor ic i  e  f i losof i
co invo l t i  in  questo d ibatt i to  mettendo in  luce l ’ impatto epis temologico che le  idee 

SESSIONE 7
TECNOLOGIA E SCIENZE FISICO-CHIMICHE DEL NOVECENTO

Chair: Andrea CANDELA (Università degli Studi dell’Insubria)

Sandra L INGUERRI  (A lma Mater  Studiorum Univers i tà  d i  Bo logna)

Roma “città delle ali”: un palcoscenico per la teoria e la pratica aeronautica

 La  re laz ione s i  propone d i  of f r i re  una panoramica del le  pr inc ipal i  v icende mater ia l i
e  immater ia l i  de l  vo lo  a Roma nei  pr imi  decenni  de l  Novecento.  I l  focus  è  su l le  or ig in i  
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radica l i  hanno avuto ne l le  prat iche de l la  f i s ica.  Ho due obiet t i v i  d i  r icerca:  In  pr imo
luogo,  in tendo comprendere la  migraz ione d i  idee e sc ienz iat i  rad ica l i  dagl  i  Stat i
Un i t i  verso l ’Europa.  I l  mio  secondo obiet t i vo  è  ch iar i re  in  che modo un approccio
pol i t icamente impegnato a l la  sc ienza ha inf luenzato le  prat iche de l la  f i s ica.  Ho due
obiet t i v i  d i  r icerca:  In  pr imo luogo,  in tendo comprendere la  migraz ione d i  idee e
sc ienz iat i  rad ica l i  dagl i  Stat i  Un i t i  verso l ’Europa.  I l  mio  secondo obiet t i vo  è  ch iar i re
in  che modo un approccio  po l i t icamente impegnato a l la  sc ienza ha inf luenzato le
prat iche de l la  f i s ica incoraggiando nuove idee e percors i  d i  r icerca.  L ’ in tervento sarà
div i so  in  due fas i :  La  pr ima è dedicata a l la  r icost ruz ione de l  prof i lo  de l l ’at t i v i smo dei
f i s ic i  amer ican i  e  de i  lo ro  contatt i  europei .  In  part ico lar  modo,  mi  focal izzerò su l le
d inamiche d i  r icez ione dei  d ibatt i t i  su l la  non neut ra l i tà  de l la  sc ienza e de l la
tecnologia in  Europa.  La seconda è dedicata a l l ’anal i s i  de l la  speci f ic i tà  de l  caso
i ta l iano t ramite  ( 1 )  una r icost ruz ione dei  legami  f ra  g l i  sc ienz iat i  rad ica l i  i ta l ian i  e  i
lo ro  co l legh i  in  Europa e negl i  Stat i  Un i t i  e  (2)  una d isamina del le  complesse
pos iz ion i  ideologiche co invo l te  ne i  d ibatt i t i  con s tor ic i  e  f i losof i  de l la  sc ienza.

Renato FOSCHI ,  Andrea ROMANO (Sapienza Univers i tà  d i  Roma)

Luigi Credaro: da allievo di Wundt a promotore della pedagogia scientifica in Italia

    In  segui to  a l l ’ i s t i tuz ione d i  Roma Capi ta le  prest ig ios i  sc ienz iat i  g iunsero presso
l ’ateneo romano.  Uno d i  quest i  fu  Lu ig i  Credaro ( 1860-1939)  che ne l  1902,  mentre
insegnava presso l ’Un ivers i tà  d i  Padova,  fu  ch iamato a l la  cattedra d i  pedagogia d i
Roma.  Egl i  fu  t ra  i  rar i  s tudent i  i ta l ian i  d i  Wundt  ( 1832-1920)  e  f requentò i l  Laborator io
d i  ps ico logia sper imenta le  ne l l ’anno accademico 1887/1888.  A L ips ia  seguì  i  seminar i
pedagogic i  e  cons iderò l ’u t i l i tà  d i  i s t i tu i re  sez ion i  d i  pedagogia prat ica ne l le  scuole
di  Magis tero i ta l iane.  Ne l  1904 fondò a Roma la  Scuola pedagogica a cu i  annesse i l
Museo d i  i s t ruz ione e d i  educaz ione ne l  1906.  At t raverso la  Scuola Credaro propose

SESSIONE 8 
PSICOLOGIA, PSICHIATRIA, PEDAGOGIA

Chair: Carmela MORABITO (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)

Fabio FRISINO (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Bar i  “A ldo Moro”)

Le declinazioni scientifiche del Tarantismo in Ignazio Carrieri e Francesco de Raho

    I l  tarant i smo,  s in  da l  Medioevo,  s i  è  posto come un fenomeno en igmat ico ne l
grande teat ro  de l la  natura.  Da a l lo ra ,  s ia  g l i  ef fet t i  toss ico logic i  de l  ve leno de l la
taranto la ,  s ia  la  s intomato logia presente ne l la  cas is t ica c l in ica ,  sono s tate oggetto
di  indagin i  mediche.  Secondo a lcune interpretaz ion i  s tor iograf iche d i  questo
fenomeno,  i l  Settecento segnerebbe i l  passaggio da un paradigma squ is i tamente
biomedico a uno ps icosocia le .  In  questa ot t ica ,  le  cont inue prove sper imenta l i
avrebbero fa ls i f icato l ’ ipotes i  che l ’a racn id ismo fosse la  pr inc ipale  componente
ez io logica de l  tarant i smo.  Tut tav ia ,  nonostante i l  fenomeno s ia  ent rato ne l  domin io
del le  d isc ip l ine neuro-ps ich iat r iche ,  le  anal i s i  sper imenta l i  s i  presentano come una
costante f ino agl i  s tud i  demart in ian i .  Ne l  presente e laborato ,  s i  in tende anal izzare le
interpretaz ion i  de l  tarant i smo in  età contemporanea,  at t raverso g l i  s tud i  condott i  da
Ignaz io  Carr ier i  ( 1862-1926)  e  Francesco De Raho ( 1888-1961 ) .  In  part ico lare ,  s i
propone d i  conf rontare le  metodologie  ut i l i zzate ,  g l i  aspett i  soc iocu l tura l i
cons iderat i ,  i l  ruo lo  de l la  categor ia  noso logica de l l ' i s ter i smo e le  conc lus ion i
adottate dai  due autor i .
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i l  concetto d i  una pedagogia sc ient i f ica basata su l l ’appl icaz ione dei  r i su l tat i  de l le
sc ienze sper imenta l i  in  ambito  educat ivo .  Poss iamo ipot izzare che ta le  impostaz ione
inf luenzò la  ps ico logia sper imenta le  d i  Sante De Sanct i s  ( 1862-1935)  e  la  pedagogia
sc ient i f ica d i  Mar ia  Montessor i  ( 1870-1952) ,  i  qual i  insegnarono presso la  Scuola
r i spett i vamente Ps ico logia sper imenta le  e  Ant ropologia pedagogica.  Ta le  inf luenza è
r int racciabi le  ne l l ’ i s t i tuz ione degl i  As i l i - scuo la desanct i s ian i  e  ne l l ’opera
montessor iana presso le  Case dei  bambin i .  Occorre  ev idenz iare che,  s imi lmente a i
p iù  not i  a l l iev i  d i  Wundt ,  Credaro s i  dedicò a l le  potenz ia l i  appl icaz ion i  de l la
ps ico logia sper imenta le  ne l  contesto de l la  modern izzaz ione degl i  s tat i  l ibera l i  de l
Ventes imo secolo .

Alessandra CEREA (A lma Mater  Studiorum Univers i tà  d i  Bo logna)

Rendere visibile la psiche. Lo scienziato da spettatore ad attore

    A  part i re  dal le  carte  d ’arch iv io  de l  Fondo Devereux ( IMEC) e  da a lcun i  scr i t t i  degl i
ann i  T renta d i  N ie ls  Bohr  e  Pascual  Jordan su l  rapporto t ra  b io logia ,  ps ico logia e  f i s ica
quant i s t ica ,  i l  cont r ibuto ver terà su l la  proposta d i  Georges  Devereux ( 1908-1985)  d i
e leggere la  ps icoanal i s i  a  model lo  paradigmat ico de l le  sc ienze de l l ’uomo,  in  quanto
tecn ica d ’ indagine in  grado d i  fare  f ronte a l l ’ imposs ib i l i tà  d i  osservare d i ret tamente
l ’ in ter ior i tà  de l l ’a l t ro .  Graz ie  a l lo  scambio inte l let tua le  con i  due f i s ic i ,  su l la  base
del le  analogie  da loro  proposte t ra  fenomeni  umani  e  quant i s t ic i  ( re lat ive  a l le
d i f f ico l tà  epis temologiche de l la  lo ro  osservaz ione)  e  a l l ’ in terno d i  una v i s ione de l la
sc ienza che ne pr iv i leg ia la  funz ione operat iva e  cost rut t i var i spetto  a quel la
rappresentat iva ,  Devereux r i legge la  ps icoanal i s i  f reudiana.  Certamente i l  model lo
epis temologico che i sp i rò  Freud è quel lo  de l la  ch imica de l  X IX secolo ,  ma per
Devereux ,  e  per  Jordan pr ima d i  lu i ,  fondando la  ps icoanal i s i  su l  t ransfer t  –  gr imalde l lo
del la  r ied iz ione e at tua l izzaz ione d i  des ider i  e  t raumi  inconsc i  de l  paz iente –  F reud
avrebbe segui to  un ’ in tu iz ione s imi le  a  quel la  che permise a i  f i s ic i  d i  osservare atomi
ed e let t ron i .  Come ne l la  nuova f i s ica le  propr ietà degl i  atomi  s i  r icavano so lo
dal l ’osservaz ione de l le  lo ro  reaz ion i  ag l i  u r t i  o  a l le  radiaz ion i ,  cos ì  ne l lo  spaz io  da
laborator io  de l la  scena anal i t ica l ’ in ter ior i tà  de l  paz iente s i  sve la  reagendo a l la
presenza del l ’anal i s ta .  Come i l  f i s ico “crea”  i l  suo oggetto sc ient i f ico ,  cos ì  lo
ps icoanal i s ta  t rasforma i  s in tomi  in  una “malatt ia  ar t i f ic ia le”  che renderebbe
osservabi le  i  conf l i t t i  ps ich ic i  graz ie  a l la  lo ro  messa in  scena e/o pro iez ione
su l l ’anal i s ta .  Come vo leva Bohr  lo  sc ienz iato ,  da spettatore ,  s i  fa  at tore .

Aurel io  MOLARO  (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Mi lano –  B icocca)

Il teatro della follia: Roland Kuhn tra fenomenologia e psicofarmacologia

    Ne l  set tembre 1957 ,  in  occas ione de l  secondo Congresso In ternaz ionale  d i
Ps ich iat r ia  d i  Zur igo ,  lo  ps ich iat ra  sv izzero Ro land Kuhn ( 19 12-2005)  –  a l lo ra d i ret tore
del la  Cl in ica ps ich iat r ica d i  Münster l ingen,  su l le  r i ve  de l  lago d i  Costanza –  dava per
la  pr ima vo l ta  conto de l la  scoperta de l le  propr ietà ant idepress ive  de l l ’ im ipramina (G
22355) .  L ’evento ,  g iud icato dal lo  s tesso Kuhn come «asso lutamente s t raord inar io» ,  ha
senza dubbio cont r ibu i to  ad annoverare lo  ps ich iat ra  sv izzero (soprattut to  in  area
anglo-amer icana)  t ra  le  maggior i  f igure de l la  ps icofarmacologia de l la  seconda metà
del  Novecento ,protagonis ta d i  una vera e  propr ia  r i vo luz ione ne l  t rat tamento
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ps ich iat r ico degl i  s tat i  depress iv i  che ins ieme a una sempre p iù  puntuale  conoscenza
degl i  aspett i  b ioch imic i  a  ess i  cor re lat i  è  andata caratter izzando la  cos iddetta
“seconda ps ich iat r ia  b io logica” .  Scopo del  mio in tervento è  dunque quel lo  d i
r ipercor rere ,  secondo una prospett i va s tor ica ed epis temologica,  i l  cont r ibuto
kuhn iano a l lo  sv i luppo del la  ps icofarmacologia sot to l ineandone la  profonda
consapevolezza cr i t ica ne l  quadro d i  una personale  r i f less ione –  d i  i sp i raz ione
fenomenologica –  su i  l im i t i  e  su l le  condiz ion i  d i  poss ib i l i tà  de l la  r icerca in  ambito
bio-ch imico e de l la  sua appl icaz ione a l la  terapia dei  d is turb i  menta l i .

Matteo F IORANI  (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Roma Tor  Vergata)

La natura della follia. Psichiatria e società nell’Italia marxista di metà anni Settanta

   A  part i re  dagl i  ann i  Sessanta la  ps ich iat r ia  usc ì  dai  conf in i  i s t i tuz ional i  e
d isc ip l inar i  investendo soc ietà e  po l i t ica.  Con i l  Sessantotto  fu  t ravo l ta  dal la
contestaz ione ant iautor i tar ia  e  ant i s t i tuz ionale  e  dal  cos iddetto mov imento d i
r innovamento ps ich iat r ico.  I l  Par t i to  comunis ta i ta l iano non impiegò mol to  tempo a
cogl iere  i l  s ign i f icato d i  quest i  event i .  Già dal  1969 avv iò ,  in  convegni  e  pubbl icaz ion i ,
una r i f less ione su l la  sa lute  menta le  e  su l  ruo lo  soc ia le  de l la  ps ich iat r ia .  Un d ibatt i to
non so lo  teor ico ,  ma che r iguardava la  quot id ian i tà  d i  ammin is t rator i  local i  e  tecn ic i
mi l i tant i ,  impegnat i  ne l la  negaz ione de l  manicomio o ne l l ’o rganizzaz ione d i  un  serv iz io
ter r i tor ia le  d i  ass i s tenza e cura a l ternat ivo  a l  r icovero as i lare .  Ne l  lug l io  1974 t re
ps icof i s io logi  de l l ’Un ivers i tà  d i  Roma (R iccardo Ventur in i ,  Vez io  Ruggier i  e  Marco
Lombardo Radice) ,  con una let tera a l ’Un i tà ,  denunciarono i  l im i t i  d i  questo d ibatt i to ,
a  lo ro  parere r idotto  ad una sempl ic i s t ica cont rappos iz ione f ra  approccio  b io logico
(denigrato come reaz ionar io)  e  soc ia le  (esa l tato come r i vo luz ionar io)  a i  problemi
ps ich ic i .  Fu  un detonatore:  segui rono quatt ro  mes i  d i  conf ronto ser rato su l le  pagine
del  quot id iano comunis ta che co invo lse  specia l i s t i  d i  var ia  formazione,  operator i  e
pol i t ic i .  A l  cent ro ,  i l  rapporto f ra  e lement i  b io logic i  e  soc ia l i  ne l la  genes i  de l le
malatt ie  menta l i  e  i l  ruo lo  de l la  sc ienza ne l  contesto po l i t ico ,  soc ia le  e  cu l tura le .  A l la
luce d i  ta le  v icenda,  questo cont r ibuto intende esaminare la  concez ione de l l ’uomo,  f ra
normale e  pato logico ,  ne l  f rastagl iato ,  complesso e  mutevo le  un iverso marx is ta  d i
metà ann i  Settanta e  i  ness i  e  le  rec iproche inf luenze f ra  impegno tecn ico-sc ient i f ico
e mi l i tanza pol i t ica.

SESSIONE 9 

CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE UMANE

Chair: Francesco DE CEGLIA (Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’)

Caterina TISCI  (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Bar i  ‘A ldo Moro ’ )

Le “Gocce di latte” da Fécamp a Bari: rappresentazione ed organizzazione

dell’assistenza all’infanzia nei primi decenni del Novecento

    La  lot ta  a l la  e levata morta l i tà  infant i le  t ra  la  f ine de l l ’Ottocento e  i  pr imi  decenni
de l  Novecento s i  concret izzò in  Europa con la  nasc i ta  d i  organizzaz ion i ,  le  Gocce d i
Lat te ,  dest inate a d is t r ibu i re  de l  lat te  s ter i l i zzato e  qu ind i  d i  buona qual i tà  a l le
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madr i  che non potevano a l lat tare i  lo ro  bambin i .  Una del le  cause pr inc ipal i  de l la
morte dei  bambin i  ne i  pr imi  t re  ann i  d i  v i ta  erano le  affez ion i  de l  tubo d igerente o
gast roenter i t i .  La  pr ima “Goccia d i  lat te”  fu  fondata a Fécamp i l  16  g iugno 1894 dal
medico Léon Dufour  e  ben presto s i  estese in  Europa e ne l  mondo intero ,  come
test imonia i l  t r i t t ico d i  Jean Geoff roy  ( 1853-1924)  dal  t i to lo :  “L ’oeuvre de la  Gutte de
la i t  –  Au d ispensai re  de Be l lev i l le ” ,  de l  1903,  r ip rodotto e  d i f fuso in  F rancia anche
come carto l ina posta le .  I l  retablo ,  commiss ionato dal  pediat ra  Gaston Var iot  ( 1855-
1930) ,  rappresenta:  la  pesatura de l  bambino,  la  consu l taz ione e la  d is t r ibuz ione de l
lat te .  At t raverso l ’esame d i  document i  d ’arch iv io  s i  r icost ru i rà  la  s tor ia  de l la  Goccia
di  lat te  d i  Bar i ,  sor ta  ne l  maggio de l  19 19  per  provvedere a l l ’a l imentaz ione ed a l la
cura “ raz ionale”  de i  bambin i  b isognos i  e  per  ass i s tere  le  madr i  povere in  grav idanza
o durante l ’a l lat tamento.  Sarà a l t res ì  oggetto d i  anal i s i  la  sua or ig ine (per  l ’ in iz iat i va
del l ’Uf f ic io  Not iz ie  per  le  famig l ie  de i  mi l i tar i  d i  ter ra  e  d i  mare) ,  i  f inanz iament i  (a i
qual i  cont r ibu ì  con ingent i  of fer te  la  Croce Rossa Amer icana) ,  la  sua funz ione mora le
e soc ia le ,  i  rapport i  con g l i  a l t r i  ent i  present i  su l  ter r i tor io ,  i  r i su l tat i  raggiunt i .

Lorenzo LEPORIERE (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Bar i  ‘A ldo Moro ’ )

La contesa dell'ipnotismo. La classe medica contro gli spettacoli di Donato in Italia

   L ’a r r i vo  in  I ta l ia ,  su l  f in i re  de l l ’Ottocento ,  de l l ’ ipnot izzatore da palcoscenico Donato
scatenò numerose polemiche su l la  l ice i tà  o  meno del la  spettacolar izzaz ione d i
fenomeni  ipnot ic i .  I  medic i  s i  most rarono quas i  tut t i  concord i  in  mer i to  a l la  necess i tà
di  far  pro ib i re  i  suo i  spettacol i .  Un ica,  o  quas i ,  voce fuor i  da l  coro ,  que l la  d i  Enr ico
Morse l l i  che ,  per  cont ro ,  non so lo  r iconobbe i l  grande va lore d i  vo lgar izzamento
sc ient i f ico degl i  spettacol i  de l l ’ ipnot izzatore be lga e la  nov i tà  de l  suo modus
operandi  ma denunciò  anche l ’ ipocr i s ia  d i  quei  medic i  che,  dopo averg l i  carp i to
metodi  e  tecn iche,  lo  avevano pubbl icamente at taccato.  La sua d i fesa fu  però vana:
ne l  g i ro  d i  poco tempo,  infat t i ,  due important i  commiss ion i  sc ient i f iche s i
pronunciarono a favore de l la  pro ib iz ione d i  quest i  spettacol i .  Ma cosa s i  nascondeva
diet ro  quest i  r ig id i  provvediment i?  Cosa era effet t i vamente in  ba l lo? Cosa
preoccupava rea lmente la  c lasse medica? I l  p resente cont r ibuto intende anal izzare le
ar t ico late d inamiche sot tese a quel lo  che sembra conf igurars i  come un vero e  propr io
scont ro  t ra  saper i :  que l lo  medico e quel lo ,  per  cos ì  d i re ,  “empi r ico” .

Si lv ia CAIANIELLO ( I s t i tuto  per  la  s tor ia  de l  pens iero f i losof ico e  sc ient i f ico
moderno –  CNR)

Dalla coltura d’organo ai nuovi sistemi sperimentali “microfisiologici” tridimensionali

   La  co l tura d i  tessut i  in  v i t ro ,  o  metodo d i  “esp iantaz ione”  (G.  Lev i  –  Godina)  ha
rappresentato s in  da Ross  Har r i son a l l ’ in iz io  de l  900 un r innovamento profondo tanto
del  metodo sper imenta le  in  b iomedic ina che de l  modo d i  concepi re  e  v i sua l izzare i
process i  v i ta l i  in tern i  ag l i  o rganismi  mul t ice l lu lar i .  Tut tav ia ,  la  s tor iograf ia  su l la
co l tura d i  tessut i  in  v i t ro  s i  è  concentrata preva lentemente su i  metodi  d i  co l tura
cel lu lare ,  e  su l  ruo lo  decis i vo  da loro  g iocato ne l la  nasc i ta  de l la  b io logia molecolare.
La recente r inasc i ta  de l la  co l tura organot ip ica t r id imens ionale ,  in  part ico lare g l i
o rganoid i  e  g l i  o rgan-on-a-ch ip ,  nat i  da l la  s inerg ia t ra  micro ingegner ia  dei  tessut i  e
b io logia ce l lu lare ,  è  uno s t imolo a r ipor tare a l la  luce la  cor rente “organot ip ica”
egualmente preminente ne l la  lunga s tor ia  de l la  comuni tà  de l la  co l tura dei  tessut i ,  e  la  
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re lat iva autonomia concettua le  e  tecnologica dei  s i s temi  sper imenta l i  r i vo l t i  a l la
r iproduz ione e a l  manten imento de l le  condiz ion i  per  i l  d i f ferenz iamento ce l lu lare .  A
part i re  da questa prospett i va d i  lungo per iodo,  s i  cercherà d i  caratter izzare lo
statuto e  i l  ruo lo  d i  quest i  s i s temi  sper imenta l i  “microf i s io logic i ”  in  v i t ro  r i spetto  a i
model l i  computaz ional i  d i  s i s temi  b io logic i  mul t i sca la ,  basat i  in  modo preponderante
su l la  s imulaz ione.

Germana PARETI  (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Tor ino)

Paesaggio e biofilia

   In t rodotto negl i  ann i  Ottanta de l  secolo  scorso dal  soc iobio logo Edward O.  Wi l son
per  denotare “ la  tendenza innata a concentrare i l  p ropr io  in teresse su l la  v i ta  e  su i
process i  v i ta l i ” ,  i l  concetto d i  “b iof i l ia”  è  i l  f rut to  d i  d isamina mul t id i sc ip l inare ,  a l la
quale  hanno cont r ibu i to  ps ico logi  evo luz ion is t i  e  cogni t i v i s t i ,  neurobio logi ,  geograf i ,
natura l i s t i  ecc.  Gl i  sc ienz iat i  sono ar r i vat i  a l la  conc lus ione che g l i  uomin i  operano una
“se lez ione de l l ’habi tat” ,  predi l igendo scenar i  natura l i  come contesto de l le  propr ie
abi taz ion i .  Queste idee hanno avuto una notevo le  r icaduta in  arch i tet tura ,  dove s i  è
sv i luppata la  b ioarch i tet tura ,  che s i  propone d i  metter  capo a una progettaz ione che
ass icur i  benef ic i  in f luss i  su l la  sa lute .  Che i l  s i s tema b io logico umano impl ich i  la
predi lez ione d i  un  paesaggio r icco d i  vegetaz ione e acque,  senza cost r iz ion i  “v i s i ve” ,
ma anche ta le  da off r i re  r iparo e  protez ione,  era uno dei  presuppost i  de l la  teor ia
isp i rat r ice dei  g iard in i  a l l ’ ing lese ,  ne l l ’e laboraz ione dei  qual i ,  ne l  Settecento ,  fu
maest ro  “Capabi l i t y ”  Brown.  Sebbene la  natura s ia  ta le  anche senza la
consapevolezza de l l ’uomo,  nondimeno l ’es igenza d i  un  ambiente natura le  (e ,  con essa ,
la  sa lvaguard ia de l  genius  loc i )  e ra r i vendicata dai  f i losof i  che,  ins ieme con g l i
arch i tet t i  de l le  avanguard ie  de l  pr imo Novecento ,  auspicavano una fuga dal le
“deturpant i ”  metropol i  che impedivano i l  rapporto empat ico con la  natura.

SESSIONE 10

COMUNICAZIONE, DIVULGAZIONE, RAPPRESENTAZIONE

Chair: Marco BRESADOLA (Università degli Studi di Ferrara)

Francesca ANTONELLI  (A lma Mater  Studiorum Univers i tà  d i  Bo logna)

Genere, sociabilità e spettacolo: il caso delle “conversioni” alla “chimie nouvelle”

(1772-1792)

    Negl i  ann i  ’80 de l  Settecento ,  quando Anto ine-Laurent  Lavo is ier  ( 1743-1794)  s i
impegna in  una campagna d i  promozione de l le  propr ie  pos iz ion i  sc ient i f iche ,  Mar ie-
Anne Pau lze-Lavois ier  ( 1758-1836) ,  che ha sposato ne l  177 1 ,  s i  lanc ia a sua vo l ta  ne l la
cost ruz ione d i  un  consenso at torno a l le  teor ie  ch imiche d i  lu i ,  per  t ramite  d i  prat iche
che vanno dal la  t raduz ione e l ’ i l lus t raz ione d i  test i  a l la  scr i t tu ra epis to lare ,  passando
per  l ’o rganizzaz ione d i  r i t rov i  mondani .  Questo compl icato processo è da le i  def in i to
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come una vera e  propr ia  operaz ione d i  “convers ione”  (convers ion)  degl i  avversar i
sc ient i f ic i ,  che da oppos i tor i  s i  fanno att i v i  sosten i tor i ,  mediante quel lo  che appare
innanz i tut to  un at to  d i  f iduc ia .  La sce l ta  l ingu is t ica d i  Pau lze-Lavois ier  sarà qu i
t rat tata come ind iz io  a  part i re  dal  quale  indagare le  in tersez ion i  t ra  genere ,
soc iabi l i tà  e  spettacolo  ne l la  promozione de l la  cos iddetta “nuova ch imica”  ne i  c i rco l i
sc ient i f ic i  europei .  S i  vedrà soprattut to  che la  r i forma in  senso quant i tat ivo  de l
sapere ch imico,  ca ldeggiata dai  due Lavo is ier ,  non determina in  toto la  scomparsa d i
una d imens ione teat ra le  dal lo  s tud io  de l la  natura;  a l  cont rar io ,  la  sua affermazione
passa anche att raverso esper iment i  pubbl ic i  o  semi-pubbl ic i  vo l t i  a  susc i tare la
cur ios i tà  de l le  soc ietà sc ient i f iche de l  tempo.  F igura ch iave d i  queste
rappresentaz ion i  è  propr io  Pau lze-Lavois ier ,  spesso presente su l la  scena in  qual i tà  d i
co l laborat r ice de l  noto ch imico f rancese ed oggetto ,  a  sua vo l ta ,  degl i  sguard i  degl i
spettator i .

Fabio LUSITO (Un ivers i tà  degl i  Studi  d i  Bar i  ‘A ldo Moro ’ )

Comunicare la scienza negli anni Sessanta e Settanta: gli interventi di Lucio

Lombardo Radice nella stampa italiana

    Gl i  ann i  Sessanta e  Settanta de l l ’ I ta l ia  de l  XX secolo  hanno rappresentato un
momento d i  ampia r ich iesta cu l tura le  e  sono s tat i  caratter izzat i  da una for te  domanda
di  conoscenza sc ient i f ica.  Per  i l  suo ruo lo  d i  “d ivu lgatore” ,  t ra  i  protagonis t i  d i  questa
stagione sp icca i l  matemat ico Luc io  Lombardo Radice.  La conoscenza sc ient i f ica era
r i tenuta fondamenta le  preva lentemente in  senso po l i t ico ,  come vett r ice d i  una
consapevole  partec ipaz ione democrat ica ne l le  d inamiche soc ia l i .  Le  es igenze dei
d ivers i  pubbl ic i  da cu i  questa domanda part i va vennero intercettate da d ivers i
in te l let tua l i  e  uomin i  d i  sc ienza.  A l  “boom economico”  s i  accompagnò un “boom
cul tura le”  che venne messo in  scena anche att raverso l ’u t i l i zzo dei  p iù  d isparat i  media
-  dai  c lass ic i  mezz i  a  s tampa a l le  innovaz ion i  de l  mezzo te lev i s i vo .  In  part ico lare ,
quel la  d i  Lombardo Radice fu  una battagl ia  cu l tura le  e  po l i t ica a cu i  dedicò una
importante parte  de l la  sua at t i v i tà  d i  personaggio pubbl ico (d i  po l i t ico e  docente)
come “d ivu lgatore”  su  p iù  l i ve l l i .  Non est raneo a “scont r i ”  d i  spessore teor ico e
pol i t ico (ad esempio ,  con la  Scuola mi lanese d i  Ludov ico Geymonat) ,  la  sua esper ienza
di  comunicatore de l la  sc ienza può essere let ta  come votata a l la  teat ra l i tà  pubbl ica
del la  cu l tura.  Tenendo brevemente in  conto la  var iegata operaz ione rappresentat iva
svo l ta  at t raverso i  media d i  carattere audiov is i vo  ( radio  e  te lev i s ione) ,  l ’ in tervento s i
focal izza su l la  costante operaz ione d i  po l i t ica cu l tura le  at ta a l la  creaz ione d i  una
cosc ienza sc ient i f ica dei  c i t tadin i  condotta da Lombardo Radice con intervent i  d i
carattere s tor ico-sc ient i f ico e  teor ico at t raverso la  s tampa i ta l iana del l ’epoca ( in
part ico lare g l i  o rgani  de l  Par t i to  Comunis ta come l ’Un i tà  e  R inasc i ta) .

Matt ia DELLA ROCCA ,  Giul io  LATINI ,  Giacomo SCIOMMERI  (Un ivers i tà  degl i
Studi  d i  Roma Tor  Vergata) ,  Antonel la  MULÈ (D i rez ione Genera le  Arch iv i ,
Min is tero per  i  Ben i  e  le  Att i v i tà  Cul tura l i ,  Roma)

Archivi del Cinema d’Impresa: modalità di catalogazione e possibilità di ricerca per

la storia delle scienze e delle tecniche

    La  re laz ione intende presentare a l la  comuni tà  i ta l iana d i  s tor ia  de l le  sc ienze e
del le  tecn iche i  pr imi  r i su l tat i  de l  progetto d i  r icerca  Ind ic izzaz ione dei  caratter i
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geograf ico-ter r i tor ia l i  inerent i  i l  corpus  audiov is i vo  de l la  Gal ler ia  mul t imedia le  de l
SAN (S is tema Arch iv i s t ico Naz ionale) ,  p romosso dal l ’Un ivers i tà  d i  Roma “Tor  Vergata”
e la  D i rez ione Genera le  Arch iv i  de l  Min is tero per  i  Ben i  e  le  Att i v i tà  Cul tura l i .  Corpus
audiov is i vo  cost i tu i to  da una s ign i f icat iva mole d i  f i lmat i  prodott i  da l le  maggior i
imprese indust r ia l i  naz ional i  sot toposto ad un intervento d i  raz ional izzaz ione e
integraz ione cata logator ia .  Cons iderate le  innumerevo l i  r i sorse present i  ne l  por ta le
del  SAN,  soprattut to  per  quanto r iguarda lo  sv i luppo tecn ico-sc ient i f ico e  i  suo i
in t recc i  con lo  sv i luppo indust r ia le  de l l ’ I ta l ia  de l  secondo Novecento ,  saranno
presentat i  i  cas i  re lat iv i  a i  f i lmat i  proven ient i  dagl i   arch iv i  az iendal i  d i  Ol i vet t i  e
Montedison.  Obiet t i vo  dupl ice de l la  re laz ione è ue l lo  d i  i l lus t rare  e  d iscutere i  c r i ter i
d i  cata logaz ione attua lmente in  essere ,  e  apr i re  u l ter ior i  fas i  de l  progetto d i  r icerca
verso una p iena integraz ione e f ru iz ione de l l ’a rch iv io  s tesso da parte  degl i  s tud ios i
de l  set tore sc ient i f ico-disc ip l inare.

Annarita LONGO  (C ICAP -  Comitato I ta l iano per  i l  Contro l lo  de l le  Affermazion i
su l le  Pseudosc ienze)

L’idillio e la catastrofe: il caso Xylella nel Salento tra mito e costruzioni narrative

   La  re laz ione prende in  esame la  s tor ia  soc ia le  e  lo  sv i luppo nar rat ivo  de l  d ibatt i to
mediat ico su l  caso de l l ’ep idemia d i  Xy le l la  fast id iosa ,  che ha co lp i to  g l i  o l i v i  pugl ies i .
I l  tema s i  in t recc ia con la  quest ione de l la  rappresentaz ione e de l l ’ in terpretaz ione
del la  natura ne l  contesto de l la  soc ietà de l  ventunes imo secolo ,  t ra  s tereot ip i  e  mi t i  d i
segno opposto ,  da parte  d i  una popolaz ione per  lo  p iù  urbanizzata ,  ne l  cu i  rapporto
con i l  s imbolo de l l ’o l i vo  s i  t rasfer i sce tut to  i l  complesso va lor ia le  de l  gruppo d i
r i fer imento.  F in  da l la  pr ima regis t raz ione d i  estes i  d isseccament i  a i  danni  degl i  o l i vet i
sa lent in i  in torno a l  2008 e dal l ’ ind iv iduaz ione de l  patogeno Xyle l la  fast id iosa
nel l ’o t tobre de l  2013 ,  s i  è  ass i s t i to  a  un ’ in tensa polar izzaz ione de l  d ibatt i to  pubbl ico e
mediat ico su l  tema,  che r ica lca le  modal i tà  de l le  cos iddette  “camere de l l ’eco”
(descr i t te  negl i  s tud i  d i  Wal ter  Quatt roc iocchi  et  a l . ) .  I  connotat i  de l la  nar rat iva
hanno ben presto assunto quel l i  de l la  c lass ica teor ia  de l  complot to ,  in  un complesso
di  var iaz ion i  che coes is tevano senza a lcun problema pur  cont raddicendos i  a  v icenda
su i  dat i  puramente fat tua l i ,  ma che appar ivano compat ib i l i  a i  gruppi  d i  r i fer imento
perché inser i t i  ne l la  s tessa corn ice nar rat iva.  D i  vo l ta  in  vo l ta ,  Xyle l la  fast id iosa era
presentata come per ico loso patogeno a l ieno vo lutamente importato per  ord i re  un
complotto  a i  danni  de l l ’o l io  pugl iese e  favor i re  quel lo  prodotto con presunt i  o l i v i  OGM
di  mul t inaz ional i ,  oppure come un innocuo batter io  autoctono ing iustamente inco lpato
di  un ’epidemia f rut to  invece del l ’uso d i  pest ic id i  o  a l t ro .  I l  mi to  de l la  natura benigna
v io lentata da una sc ienza e da una tecnologia cor rot te  è  i l  nuc leo su  cu i  s i  sono
ins inuat i  de i  cor toc i rcu i t i  comunicat iv i  che hanno v i s to  cont rappost i  gruppi  d i  at t i v i s t i
e  media da una parte  e  sc ienz iat i  da l l ’a l t ra .  La re laz ione ha lo  scopo d i  i l lus t rare
l ’o r ig ine e  l ’evo luz ione d i  un  caso s tud io  che appare s ign i f icat ivo  per  la  compless i tà
del le  d inamiche in  campo.

Loredana LANCINI  ( Le  Mans Un ivers i té)

Echi di rappresentazioni vulcaniche antiche: un approccio geomitologico

    F in  da l l ’Ant ich i tà  l ’at t i v i tà  de l l ’E tna ha s t imolato r i f less ion i  c i rca la  comprens ione
dei  fenomeni  f i s ic i  vu lcan ic i  e  su l le  conseguenze ne l  ter r i tor io .  Se co l  tempo i l
pens iero  greco ha sv i luppato specu laz ion i  natura l i s t ico-f i losof iche interessandos i
a l l ’ indagine de l la  natura de l  “ fuoco sot ter raneo”  (P latone,  Fedone 1 13a-b;  Ar i s tote le ,
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Metereologica 355b-356b) ,  è  pur  vero che g ià  font i  greche mol to  ant iche recano la
t raccia d i  descr iz ion i  de i  fenomeni  erut t i v i  in  termin i  mi t ico-nar rat iv i .  Es iodo
(Teogonia 820 segg. )  che v i sse  t ra  l ’V I I I  e  i l  V I I  secolo  a.C.  è  da r i teners i  la  p iù
ant ica test imonianza che t rat ta de l l ’E tna:  sua è la  pr ima menz ione a l  mi to  de l la  lot ta
t ra  Zeus  e  T i fone.  I l  mot ivo nar rat ivo  è  r ipreso da mol t i  autor i  success iv i  t ra  cu i
P indaro (P i t ica 1 ,  13-31 )  ed Esch i lo  (Prometeo Incatenato ,  349-974) ,  ne l la  cu i
descr iz ione s i  r iconosce la  rappresentaz ione de l l ’e ruz ione vu lcanica etnea,  che è
poss ib i le  ident i f icare con quel la  de l  479 a.C.  La f igura d i  T i fone s i  t rova ne l  mi to
anche in  a l t r i  contest i  vu lcan ic i ,  d ivenendo cos ì  un  topos per  a l ludere a l l ’at t i v i tà
vu lcanica.  Tut to  c iò  sugger i sce ,  per  l ’ant ich i tà ,  un ’at t i tud ine a rappresentare e  a
sp iegare la  natura at t raverso i l  mi to ,  che con i l  suo l inguaggio evocat ivo e
suggest ivo  codi f ica r icord i  d i  event i  rea l i ,  come l ’approccio  geomito logico c i
permette d i  ev idenz iare e  che questo lavoro assume come or izzonte metodologico
per  anal izzare la  f igura d i  T i fone connessa a l l ’E tna.
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