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U na grande quistione e insorta fra Geologi, se i 
terreni precambriani si possano classificare in piani 
distinti o, con altre parole, se si possa Contrasse
guare una serie di periodi diversi nell' era arcaica. 

Cam briani furon detti i terreni ehe racchiudono 
i primi resti organici ben definiti e, sottostando agli 
altri posati dalle acque, palesano maggiore antichita. 

La enorme grossezza delle masse laminose e cri
stalline, disposte suolo a suolo sotto ad essi, rap
presentano un tempo arcaico lunghissimo, anteriore 
alla comparsa degli animali. Mancandovi le petri
ficazioni, restano i soli caratteri minerali, ed il va
lore n' e dibattuto. 

L' annunzio di una quistione cosl speciale puo 
sembrare estraneo o per lo meno inopportuno alla 
solennita colla quale l'Ateneo Pisano si riapre oggi 
agli studiosi ehe d'ogni parte vi convengono1 come 
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ad antiea fonte di sapere, ed a bnon diritto atten
dono, dalla inaugurazione stessa, aperta Ja via, fa
eilitati i mezzi, garantiti i fini ai futuri loro studii. 

Ne estraneo, ne inopportuno e davvero il pro
posto argomento, poiehe tutte le scienze dallo stesso 
troneo filosofieo si diramano, tutte sono da eomuni 
attenenze eollegate, tutte si eontraeeam biano reci
proche applicazioni; ed opportuno riconoscera esso 
argomento ehi pensi ehe solo di eose a se molto 
famigliari puo povero oratore osar parlare da questo 
luogo, e vieppiu quando sia noto ehe le dottrine 
diseusse nel trattare la enunciata quistione sono ap
punto quelle onde venne in maggior fama la Scuola 
fondata in Pisa dal venerato e eompianto Paolo Savi. 

Commemorando una delle piu luminose glorie 
della nostra Universita, intendiamo augurarne con
degna la riapertura; e crediamo segnalare quella 
gloria, dimostrando, con un esempio adesso discusso, 
ehe, anehe nella interpretazione dei piu diffieili pro
blemi geologiei, il Savi ha preceduto i suoi tempi. 

Fu soggetto di controversia se piu valesse 1' auto
rita del Savi nelle materie zooJogiehe od in quelle 
della geologia. 

Come zoologo ebbe fama di sommo perehe no
tomizzatore sottile, esperimentatore industrioso, mi
croscopista aecorto, descrittore impareggiabile di 
forme e di costumi, conoscitore di ogni sorta di ani-
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mali, elassifieatore feliee, prineipe degli Ornitologi . 
. Nella Botaniea pure, ehe eoltivo dapprineipio, pre
eorse le reeenti dottrine sulle generazioni alternanti 
eolla seoperta del modo onde avviene la riprodu
zione della Salvinia natante. Agli agrieoltori inse
gno, eogli seritti e eoll' esempio, eome eombattere 
la malattia della vite , far rinaseere i bosehi sui 
monti, adattare ai varii terreni "le differenti eolti
vazioni. Gli igienisti lo aeelamano iniziatore di av
vertenza eh' e base a rinsaniear le Maremme. Delle 
industrie minerarie fu promotore e regolatore eosl 
autorevole ehe governi, societa e privati ne invo
earono il eonsiglio e I' opera. Ma in Geologia fondo 
una Seuola, ehe ei onoriamo di mantenere, e della 
quale e' ineombe 1' obbligo di diehiarare qua!' sia e 
perehe eome buona ed utile rieonosciuta dai geologi 
di tutte le nazioni, ehe teste adunati in Bologna, 
eonvennero poi a Pisa, eome in pio pellegrinaggio, 
alla tomba del Savi, ehe dissero padre della geologia 
italiana ( ') . 

A quest' obbligo io soddisfo in oggi, perehe al-
1' aeeordatomi onore di pronunciar la prima parola, 
non potrei altrimenti lusingarmi di eorrispondere 
ehe eogliendo qnesta grande oeeasione ad esprimere 
i sentimenti della mia gratitudine al Maestro, della 
mia devozione all' amieo, del dolore ineaneellabile ed 
ineonsolabile per la sua morte ehe, dopo dieei anni, 
nu amareggia aneora eon1e fosse da ieri aeeaduta. 

I lavori geologiei pubblieati per le stampe da 
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Paolo Savi sono cosl numerosi ehe solo a citarne 
i titoli si eccederebbero i l imiti del tempo qul a 
me concesso (2). Sono quasi tutti brevi, nessun ge
nerale trattato, nessuna opera volnminosa; la mole 
di quegli scritti apparisce meschina. Ma ognuno di 
essi e prezioso, tutti rimangono e rimarranno a for
mar parte del patrimonio scientifieo. Muovono da 
osservazioni originali, narrano e deserivono i fatti 
con ehiarezza, diseutono logieamente le eonnessioni 
dei fatti stessi eon altri gHt eonoseiuti, ne dedueono 
qualehe legge eomune, ne propongono qualehe plau
sibile spiegazione , ne formulano in poche proposi
zioni le aeeertate eonelusioni. L'ordine loro erono
logico esprime quello eonsecutivo delle idee nella 
mente dell'Autore, ed insieme i progressi della seien
za, ai quali egli eosl effieaeemente eontribuiva. Dalla 
pubblieazione della prima Memoria sulla ea verna 
ossifera di Cassana nel 1825, all' u ltima sulla eo
stituzione geologiea delle ellissoidi della eatena 
metallifera ed in partieolare di quella delle Alpi 
Apuane nel 1864, deeorrono i 40 anni nei quali la 
Geologia ha maggiormente progredito. " I natura
listi ( egli seriveva nel 1832) ab bandonando i sistemi, 
dandosi tutti d' aeeordo a studiare la Geognosia, 
non a tavolino, ma su i monti, sulle eolline, ne' pre
eipizii, nel fondo de' pozzi delle miniere , e sopra 
tutto non limitando le loro rieet·ehe ad un piceol 
distretto, ma eon viaggi estendendo le idee, e mol
ti:J_llicatamente ed in �rande studiando q.ue' fenomeni 
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da cui una scienza sl vasta puo ricevere solide e po
tenti basi, hanno adesso an1massata una quantita sl 
grande di materiali, discoperte tali leggi, tanto per
fezionata la maniera di osservare, distrutto un nu
mero sl grande di pregiudizii, ehe la Geognosia puo 
adesso meritamente chiamarsi una scienza, e nes 
suno ha piu, come ne' tempi andati, motivo di con
siderarla quale ammasso di favole, o come un bei 
soggetto di chimere scientifiche " (3). 

Pub esso pero questo gran vanto dirsi piena
nlente giustificato, e se non lo puo neppure al gior
no d' oggi, lo poteva forse allora � La contribuzione 
stessa arrecata dal Savi e dai suoi contemporanei 
alla emancipazione della Scienza dalle preconcette 
idee sistematiche, emancipazione ehe neppure adesso 
si puo dire completa, prova ehe il vanto era pre
maturo. Esprirnendolo come opinione generaln1ente 
in quel tempo accettata , il Savi clava anzi prova 
di modestia, perehe non si attribuiva ehe il merito 
di aggiungere qualehe pietruzza all'edifizio, del quale 
aggiudicava agli altri la gloria e ehe in realta egli 
stesso eoneorreva ad erigere. Terminate si dicevano 
le sterili lotte seolastiehe fra Nettunisti e Pluto
nisti, fra i seguaci di Werner e quelli di Hutton , 
n1a in realta era troppo reeente la vittoria dei se
condi perche, come suole a vvenire di ogni reazione, 
non se ne oltrepassassero i giusti confini. Assistiamo 
adesso ad una nuova vicenda nella storia della scien
za : il mare caotico ideato da W erner, premuto da 
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caliginosa atmosfera gravida di metallici vapon, e 

ancora creduto capace a depositar n1asse cristalli
ne (1) , l' acqua piu ehe il fuoco e riconosciuta fat
tore principale della metamorfosi, del plutonismo e 
perfino delle eruzioni vulcaniche. La lotta e tut
t' altro ehe spenta, e campioni potenti, maestri auto
revoli discutono sulla prevalenza del fuoco o del-
1_' acqua nella efficienza dei piu grandiosi del pari 
ehe dei piu reconditi fenomeni della natura terre
stre. Era dunque nello sbaraglio della tenzone ehe 
il Savi trovavasi impegnato; pure lo vediamo pro
cedere sereno e tranquillo , senza preoccuparsi di 
alcun esclusivo sistema, sceverando i fenomeni ehe 
prevalentemente son dovuti a.U' uno, da quelli ehe 
riferir si devono all' altro elemento. " Non e adun
que per anco terminata (egli ripeteva con Costant 
Prevost) la questione pendente fra i geologi circa 
all' origine di certe masse minerali a tessitura cri
stallina; e soltanto dall' insieme dei caratteri, e piu 
ancora della relativa posizione delle rocce e dalle 
numerose analogie si potra nell' attuale stato di co
gnizioni essere guidati verso lo scioglimento della 
q uestione " (5) . 

Avviene sovente neUe scienze ehe il linguaggio 
informato alle idee teoretiche temporariamente do
minanti, continui nell' uso anche quando quel do
minio e cessato , e da cio proveniva " 1' altro de' 
gran difetti della scienza geognostica di non a ver 
ancora stabilmente ed uni versalmente fissato il suo 
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lingunggio . . . .  ed e per questa ragione ehe spesso 
non solo conviene stndiare i libri per intendere lo 
spirito dello serittore , per eonoscere i nuovi fatti 
ehe vi si deserivono, ma conviene studiarlo profon
damente, e spesso eon difficolta grande, onde eon1-
prendere il linguaggio ehe ha adottato " (6) • Tale 
fu il motivo, eolle sue parole stesse espresso, ehe 
determino il Savi a volgarizzare in Italia il " giudi
zioso, dotto e ben digerito artieolo del Dizionario 
classieo di Storia N atnrale, nel quale il sig. Con
stant Prevost, oltre al dare una giusta idea della 
scienza e del modo di studiarla, cercava di fissarne 
il l inguaggio " . Il primo capitolo di q uella volga
rizzazione, pubblieato il 1832 nel Nuovo Giornale 

dei Lette'rati di Pisa, fu bentosto seguito dagli altri, 
nei quali l'Autore estese il lavoro oltre al modesto 
compito di traduttore ehe si era dapprima propo
sto (1), e ne risulto qnel prezioso volumetto di (poco 
oltre) 100 pagine: " Bulla scorza del globo terrestre " 

ehe, con poche aggiunte, sarebbe sempre ottima 
guida agli stu�iosi, elogio eertatnente il piu grande 
ad un libro di geologia ehe conta dalla pubbliea
zione quasi tutto 1' ultimo mezzo secolo . 

Lo avere preferito agli altri gl' insegnamenti di 
Constant Prevost e l' averli voluti come utilissimi 
volgarizzare in Italia, palesa gHt quali massime os
servasse il Savi, ehe con quell'Autore eonveniva nel 
rifiutare le ipotetiche cause straordinarie, i cata
clismi e le cosl dette rivoluzioui del globo, ogni-
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qualvolta i fenomeni si potessero spiegare nel modo 
pii1 sen1plice e conforme a cio ehe anche adesso ve
diamo sotto ai nostri occhi a vvenire. 

In apposito Capitolo vi espone la " Teorica delle 

rocce di cristallizzazione secondo le osservazioni geo

gnostielte d' ltalia " ma per apprezzarne la impor
tanza, bisogna risalire ai precedenti lavori. N ella 
prima lettera a Gerolamo Guidoni (8), la classica lo
calita ed i fenomeni stupendi del Campigliese sono 
descritti con cosl vera efficacia di pittura ehe 1' at
tenzione dei dotti vi fu fin d' allora diretta. A quel 
gruppo di monti peregrinarono solleciti quanti geo
logi d' oltralpe scesero in Italia, tutti l' ammirarono, 
molti ne scrissero, e col progredire delle osservazioni, 
dei lavori, dei paragoni, nuova luce n' mnerse, nuovi 
problemi ne insorsero, ed anche adesso e lungi dal
l' esserne esaurito lo studio , ma le descrizioni ,  le 
avvertenze e le induzioni del Savi conservano il 
primitivo valore. Espositore fedele della natura, non 
poteva astenersi dal farsene talora anche I' inter
prete, ma eauto e modesto , preferiva raeeoglierne 
i dettati p iuttostoehe strapparne i veli. " Non istaro 
adesso (egli scriveva all' amieo) ad esporvi le idee 
teoretiehe ehe la veduta di que' siti, di que' pas
saggi, o trasformazioni d' una in un' altra roccia 
mi ha fatte nascere, benehe vi debba eonfessare es
sermi sem brato ehe i fatti tanto da loro stessi par
lassero da potere in questo easo eön molta sicu
rezza emettere una spiegazione " (9). 
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Con eguale riserbatezza tenta va spiegare la ori
gine della terra rossa ehe eopre la eorrosa super
fieie delle formazioni ealeari, e mostra va eoll' espe
rimento derivare dalla deeomposizione delle roeee 
stesse. "Vi prego (soggiungeva) a non riguardarmi 
eome un' amatore d' ipotesi, e di sistemi, se eereo 
di rispondere al quesito : so quanto e faeile in geo-
gnosia sbagliare , e so quanto eonviene esser eir
eospetti, n1a so anehe, qualora molti fatti sembrino 
volersi da loro stessi riunire, ehe il non farlo , il 
non trarne la eonseguenza da essi offertavi, vorrebbe 
dire la vorar senza oggetto " (1 °). 

NeUe vaeanze aeeademiche del 1829 visitava 
l 'Appeanino Pistojese, il Barghigiano, la Garfagna
na ed il Capitanato di Pietrasanta. "Ora queste mie 
gite (seriveva al Guidoni) essendo state feeonde in 
osservazioni di fatti, ehe a me sembrano importanti, 
e nuovi, non posso a meno di dirvene im.mediata
mente, benehe eon la massima brevita, qualehe co
sa" {11). Sembravagli aver trovato la prova piu forte 
della origine ignea delle ealcarie eristalline nelle 
aUerazioni ehe hanno prodotto sulle rocce circo
stanti. La importanza dei nuovi fatti e la origina
lita delle idee destarono nei naturalisti dell' epoea 
la curiosita di conoseere quelle rocee , nelle quali 
il Savi diceva cosl chiaramaute scolpiti i caratteri 
da lui interpretati. E volenteroso si prestava a que
sta riprova, inviando ai varii musei la " Collezione 

geognostica • • • • .  " accompagnata dal Catalogo ra-
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gionato (!2), rieeo d' importantissime annotazion1, 
fra le quali avvertiamo quella relativa alla fluidita 
delle roece traboeca�e, anziehe ignea, supposta mo
tosa; " vale a dire ehe fosser diseiolte dall' aequa 
resa piu attiva da un altissimo grado di ealore e 
mantenuta allo stato liquido dall' altissima pressione 
a eui era sottoposta" ('3) . Analogameute ragionava 
sulla formazione del famoso Misehio di Serravezza 
fra la ealearia eristallina e la eompatta, ehe lo rac
ehiudono (1•) . 

Potrebbe sembrare soverehia la estensione data 
qul ad argomento gH:t rancido e vieto, ma quanto 
in allora sembrasse importante lo dimostrano i eon
temporanei scritti di Brongniart e di De Buch, le 
osservazioni del sig. Rozet sulle dolomiti i n  appa
renza traboecate a guisa di lave nelle vieinanze di 
Orano, la esposizione ehe il sig. AmJ. Boue faeeva 
delle idee del Savi alla Societa geologica di Franeia 
ed i quesiti ehe nel Bollettino della Soeieta stessa 
dirigeva in proposito ai geologi di tutti i paesi il 
Leonhard. Ed aneor meglio delle eose stampate ed 
a tutti note, valgono a provare qual parte avesse 
il Savi nel movimento seientifieo dell' epoea, le let
tere private dei geologi stranieri ed in partieolare 
quelle appunto di Leonhard. 11 22 Febbraio 1833 
egli scriveva da Eidelberga : " Noi abbiamo tanto 
parlato di voi e delle vostre interassanti osservazioni 
sul marmo di Carrara in questi ultimi giorni, ehe 
non posso rifiutarmi il piaeere d' indirizzarvi aleune 
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domande e pregarvi a soddisfarle "o 11 noi si rife
riva all' Hoffmann gUt ritornato dal suo viaggio in 
Italia e ehe al Savi si diehiarava granderneute de
bitore di preziose informazionio L' argomento molto 
interessava il Leonhard, ehe qualifieava la ealearia 
granulare roeeia sui generis, sortita dalle viseere 
della terra eome i graniti ed i porfidio 

E dopo aver rieevuto le risposte e gli schiari
menti, eoi quali il Savi veniva progredendo nella 
via gia aeeennata di restringere sempre piu il eon
eetto della natura eruttiva delle ealearie eristalline, 
il Leonhard stesso seriveva 1' 8 Agosto 1834: " o o o 

o o o io persisto nella mia opinione sulla origine plu
toniea della ealcaria salina " 0 

Il Savi aveva intanto pubblieato altra lettera 
al Guidoni (15), in risposta all'annunzio dei petrefatti 
eh' esso Guidoni aveva seoperti nella ealearia bigia 
del Golfo della Spezia, annuneiando per parte sua 
1' analoga seoperta di ben distinte eonchiglie fossili 
nella ealearia eeroide del ,Monte Pisano " ereduta 
fino allora di transizione " o Quella lettera la ristam
pava poi, insieme alla Memoria ehe porta per ti
tolo: Tagli geologici delle Alpi Apuane e del Monte 

Pisano, e cenno sull' Isola dell' Elba (Hi), eome pro
dromo della Geologia Toseana, per la quale andava 
eontinuamente riunendo materialio E materiali pre
ziosissimi erano in fatti quelli radunati in essi stu
dii {17), ehe modestamente denominava preliminari, 
ma sono in realta di tale estensione e profondita 
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ehe, per l' epoca loro, dir si possono completi . Le 
masse marmoree vi son mostrate ben diverse da 
quelle dolomitiehe del Tirolo, perehe non hanno quel 
loro singolare portamento, quella partieolar eorro
sione ehe da origine alle profondissime soleature, 
alle eoste sporgenti , a quelle guglie altissime. Am
mette ehe nella formazione dei marmi intervenisse 
una speeie d i  fluidita, ossia condizione ehe eonsen
tisse la cristallizzazione e la formazione di nuovi 
minerali, ma '> non so (soggiunge) ehe vi sieno fatti, 
almeno in Toseana, ca paei di dirnostrare evidente
rneute d' avere il saeearoide in una qualehe maniera 
traboceato o eolato " .  D' allora innanzi denomino 
quei martni calcarie plutonizzate, e plutonizzazione 
quella qualunque trasformazione ehe le roeee di 
sedimento avessero sublto dall' azione o del solo 
ealorico, od insieme di fluidi im ponderabili, di va
pori e di soluzioni aequee ealdissime. A tali cause 
egli attribuiva la produzione del feldispato nelle 
rocce nettuniane e tutte le eonversioni delle roece 
di deposito in roeee di eristallizzazione. Tutte anzi 
le roeee stesse di traboeeo, non metalliehe, le di
chiaro provenienti dalla plutonizzazione e sposta

mento di roeee originariamente nettuniane , eome 
contemporaneamente lo proponeva il Keferstein ('8) 
e reeentemente lo asseriva Sterry Hunt (19). In questo 
senso soltanto aceettava il nome d' ignigene eomu
nemente dato alle roeee eristalline, attribuendo al 
calore 1' azione prineipale nella plutonizzazione. 
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Rappresentiamoci quell'epoca omai lontana nella 
rapida storia della scienza, quando lo stesso Elie de 
Beaumont non osava apertamente contraddire gl' in
segnamenti di De Buch , seguiamo passo a passo le 
osservazioni del Sa vi, studiamo il logico procedi
tnento delle ragioni ehe 1' obbligavano ad abbando
nare la sua teorica , raccogliamo le testimonianze 
del favore col quale veniva accolta , era da altri 
contemporaneamente professata, sembrava anzi uni
versalmente trionfare, ed ammiriamo la semplicita 
della sua narra?.ione: " Nel 1829 io veddi per la prima 
volta dalla Polla dell' Altissimo , e dalle cime pre
cipitose di Falcovara, la strana e sorprendente strut
tura di q uesti anfiteatri marmorei. E fu la ehe os
servando quelli strati verticali ,  la di cui direzione 
taglia ad angolo acuto quella degli altri doleerneute 
inclinati, ed osservando le infinite tracce delle al
terazioni ignee da essi sofferte, credei di vedere non 
solo una chiara prova della fusione a cui il calcare 
salino deve essere stato sottoposto, ma ancora mi 
parve ehe per ispiegare gli strani scon volgimenti 
di quella massa calcarea, fosse ragionevole d' imma
ginarla escita fusa dalle viscere della terra, a guisa 
d'una lava: e ehe nella sua eruzione avesse prodotto 
il sollevatnento delle masse steaschistose , del cal
care stratificato e del macigno appenninico. Le con
tinue ricerche e gli accurati esa1ni di moltissime 
localita mi han fatto in seguito abbandonare, o per 
dir lneglio restringere in gran parte questa idea "(:!0). 
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Nei monti di Campiglia e di Gavorrano, neh 
Monte Pisano, nelle Alpi A puane, nei promontorii 
del Golfo della Spezia e nell' isola dell' Elba egli t ro
vava le prove della conversione della Calce carbo
nata compat.ta in calcaria salina; e nella Mernoria 
cosl intitolata (21) quegli esempi sono esposti per nlo
do ehe al lettore par vederli ,  e riveJuti sui luoghi 
sembrano essi stessi narrare la storia esplicata dal 
Savi . 

Le diligenti e profonde osservazioni dei graduali 
mutamenti ehe presentano le rnasse minerali, in 
conformita alla natura originaria ed alla posizione 
loro relativa, gli somministrarono i principali ar
gomenti a dimostrare la efficacia del metan1orfismo , 
n1a ad essa dottrina fu in pari tempo condotto dal
l '  esame di cio ehe attualmente avviene per opera 
di quelle cause ehe sono anche adesso in attivita. 
La sua Memoria sulla natura e sulla origine della 
Panchina (�2) puo proporsi a modello delle ricerche 
ehe hanno ad oggetto il paragone del passato col 
presente . 

Dei sollevamenti ed abbassamenti avvenuti in 
epoche diverse e ehe per primi hanno dato alla rro
scana la presente sua eonfigurazione di superfieie, 
tratto, oltreche per incidenza in varii scritti, anche 
direttarnente in aleuni notevoliss imi, ehe di esso 
argomento s' intitolano e portano date assai Ionta
ne (1837-1863) (23) . Aveva giudicato un tempo ehe 
il prin1o sollevamento Appenninico avvenisse fra il 
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termine della formazione del Macigno, ed il depo· 
sito dei terreni terziarii. Riconosciuta la necessita 
di riferire all' epoca terziaria an ehe parte della for
mazione del :\'lacigno, definl quel primo sollevamento 
posteriore alla deposizione dell' eocene inferiore, an
teriore a quella del superiore, conternporaneo quindi 
alla prima eruzione delle rocce serpentinose. La
sciava indeciso se la causa della emersione o com
parsa dei primi rudimenti della gran catena fosse 
la diretta azione espansiva della serpentina stessa, 
od invece la indiretta e consensuale di questa o 
d' altra roccia plutonica non visibile benehe di pro
duzione sirnultanea. Distingueva questa sospettata 
azione dinamica delle serpentine, all' atto della eru
zione, da quella parte passiva ehe le masse serpen
tinose stesse avevano poi preso indirettamente allo 
spostamento delle sovrapposte stratificazioni terzia
rie. Ne questa sua opinione, di attribuire al pluto
nismo anche la forza meceaniea necessaria a pro
durre i sollevatnenti, puo sorprendere ehi eonsideri 
ehe tale era allora 1' idea dominante, e nel easo 
speeiale fu poi sostenuta anehe dal 1\'Iurehison. Bensl 
sorprende ehe il Savi ad essa aneora, benehe dub
biosamente, si attenesse , dopo ehe, analizzando le 
diverse eause alle quali attribuiseesi generalmente 
1' innalzamento delle montagne, adottava anehe per 
l'Appennino la teoriea aeeennata dal Cordier, tanto 
giudiziosamente e eon ehiarezza presentata di nuovo 
nel 1829 da Elie de Beaumont, doversi le elevazioni 
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della superficie terrestre " alla diminuzione di vo
lume ehe, in conseguenza del raffreddamento pe
renne del nostro globo e della dispersione dei fluidi 
elastici, deve soffrire la massa ehe ne costituisce 
l' interno, per la qual dhninuzione la scorza terre
stre, gia consolidata ed in gran parte raffreddata ,  
non puo a meno d i  ron1persi e piegarsi, a fine di 
star sempre a contatto con la materia sottoposta, 
ehe di continuo si ritira : come appunto piegasi e 
ricopresi di rughe prominenti la scorza di una mela 
ehe si disecca, o quella del mallo della noce ehe si 
prosciuga (24). " Ebbi in altri tempi ( egli scriveva nel 
1837) su cio idLe diverse, ma sono stato condotto 
all' attuale maniera di pensare dallo studio de' no
stri terreni e dell' eta loro, e della relativa eta delle 
masse di rocce tifoniane ehe fra noi si trovano, e 
sopra tutto dall' esame della irregolare direzione 
delle testate delli strati sollevati , da cui quella ca
tena componesi, ed in fine dalle grandi e stranissime 
e complicate contorsioni e quasi direi annodature 
delli strati medesimi, non solo condotti dalla dire
zione orizzontale alla verticale, ma spesso anche ri
torti in dietro e ad uu tratto ripiegati in avanti (25) ". 

Fu certo in conformita alla medeshna idea ehe, alla 
Memoria sui movimenti postpliocenici, aggiungeva, 
in postilla manoscritta, qual causa piu plausibile 
del sollevamento, " quell' incognita azione tellurica ,  
la quale, benehe lentamente, pure dette luogo ora 
al sollev�rsi ora all' abbassarsi di piu catene di 
montagne " . 
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E neeessario tuttavia eonvenire ehe, nei fenomeni 
del dinamismo endogeno, gli e:ffetti della vuleanieita, 
del plutonismo e del eorrugamento tellurieo gli ap
parivano molto eomplessi e quasi inestrieabili. Trat
tando della varia elevazione a eui si trovano i dif
ferenti terreni di origine marina, diehiarava plausi
bi1e 1' opinione ehe attribu isee la emersione de1 suolo 
dal livello presso a poeo eostante del mare, a sol-
1evamenti della seorza terrestre, perehe fondata so
pra un fenomeno del quale . possiamo trovare esempi 
reeenti ne1 mezzogiorno d' Italia, nell' Areipelago 
greeo, a Uddevalla in Isvezia ed al Chill nell'  Ame
riea meridionale. E benehe gli maneasse oeeasione 
di trattare 1a quistione , ehe allora tanto ferveva, 
dei erateri di sollevamento, avrebbe dovuto esservi 
avverso. Pure, nell' ultimo lavoro ehe pubblieb sulle 
Alpi Apuane, sembra ealdeggiare Ia ipotesi di Pug

gard ehe " ii sollevamento a eupola fosse causato 
da gassi e vapori sviluppatisi dalle viseere della 
terra e raeeoltisi sotto quella estensione di suolo, 
ove si formo la ellissoide, i q uali gassi eon irresi
stibile forza d' espansione 1' avrebbero fatto rigon
fiare e sgallozzare " (26) . La ipotesi del geologo sve
dese gli sembrava dover trovar favore in tutti eo
Ioro eh' ebbero oeeasione di vedere fenomeni simili 
presentati dalle Iave eruttate dagli attuali vuleani, 

ed anehe da ehi osservo quelli , ma infinitamente 
minori, ehe ei presentano nel loro ra:ffreddamento 
le masse fuse delle seorie dei forni metallurgici. 
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Attribuiva poi alla espansione ed aila aumentata 
estensione di quel lembo di scorza sollevata" la re
lativa insufficienza dello spazio a riprendere cadendo 
la primitiva posizione, se non piegandosi, e rom pen
dosi, accavallandosene i frammenti , ed anche, ove 
questi restavano con Ie loro testate in contrasto ,  
comprimendosi lateralmente. Se  la  vita gli fosse 
bastata a conoscere i recenti studii stratigrafici e 
gli esatti rilievi delle varie pieghe parailele e pie
gate a rovescio, dalle quali risulta quel gruppo di 
monti, non ad alcun ipotetico procedimento ne avreb
be al certo attribuito il sollevamento, perehe evi
denterneute prodotto da quella sola pressione late
rale eh' egli pure avvertiva. Come in ogni altra 
umana ricerca, la semplicita era appunto la piu 
di:fficile a scoprirsi. 

Allarche il Savi dist.ingueva la catena metalli
fera dall' appennica ed indagava 1' epoca dei relativi 
sollevamenti, la cos! detta forn1azione del Macigno 
era ancora per universale consenso creduta tutta 
secondaria. Il riconoscimento della parte devoluta 
all' Eocene risulto dal paragone delle Alpi, degli 
Appennini e dei Carpazii vastamente abbracciato dal 
Murchisou in quel famoso libro" alla cui traduzione 
italiana il Savi consent! fosse associato il suo nome, 
come al suo consentiva associato quello del tradut
tore nelle Considerazioni ehe ad essa traduzione furo
no annesse (Z7). Ed, oltre agli eocenici, anche gli altri 
terreni furono piu tardi diligentemente studiati, e 
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nuovi fatti si seoprirono, ehe sembrarono invalidare 
od anehe eontraddire aleuni degli argomenti eoi 
quali i l  Savi intendeva dirnostrare avvenuto, dopo 
il sollevamento dei terreni terziarii, il parziale ed 
ineguale abbassamento della eatena metallifera, eon 
l' apertura delle sue gole, la formazione delle breeee 
ossifere e forse anche lo sprofondamento del eontiguo 
baeino mediterraneo. Chi eombattendo essi soli ar
gomenti invalidati o eontraddetti, rifiuta la distin
zione orografiea e geologiea delle due eatene, taee 
di tutti gli altri ehe rimangono ineoneussi, ed om
mette il signifieato ehe rimarrebbe agli argomenti 
stessi eontroversi, qualora nella esposizione loro si 
sostituisse il linguaggio voluto dallo stato odierno 
della seienza e si aggiungessero le interpretazioni 
suggerite da nuovi e piu estesi eonfronti. Se nella 
storia della pianura Pisana, interpretata dal Savi, 
sono oggidJ. a eorreggere aleuni partieolari sulla clas
sifieazione dei terreni terz iari i, ne sembrano piu am
missibili la istantaneita dello sprofondamento ed i 
conseguenti moti tnmultuosi di aeque diluviali, non 
muta pereio la significazione dei fatti ehe sembra
vano al Savi dirnostrare l' inabissamento della re
gione e I' abbassamento della montagna. 

La lotta ferve tuttora e tuttora e forse aneor 
lontana dalla sua piena soluzione. Se ovunque s' in
voca dalla geologia la storia del suolo ehe avve
nimenti pressoche innumerevoli hanno reeato alle 
condizioni presenti, perehe la importanza relativa 
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e le conseguenze non se ne possono ehe dalla storia 
stessa ragionevolmente dedurre, ne d' altronde ehe 
da essa si puo avere spiegazione dei fatti fisiei ed 
organiei in ogni regione diversi e complieati, quanto 
grande interesse devono gli studiosi tutti prendersi 
dalla storia geognostica d' Italia! Come si e formata 
questa bella penisola, da qual mare e sorta e con 
quali originarie fattezze; quali forme e quali eleva
zioni ando nella suceessione dei tempi assumendo e 
mutando � L' antieo suo asse orografieo e esso rap
presentato dalla Catena metallifera del Savi e dalla 
eontinuazione di essa ehe il Suess ra:ffigura nella 
Silla, nel Capo Vaticano, nell'iAspromonte e nell' op
posto capo di Sieilia � Tl tirreno ha sempre lan1bito 
il :fianco oecidentale di essa catena littorale rninan
_done breeeia a breceia le pendiei, o ne ha inveee 
ingoiato nei suoi abissi la zona simmetriea all' ap
penninica � E quel subisso fu esso l' effetto di una 
lenta oscillazione o di una repentina catastrofe � In 
qual' epoca e eio avvenuto ed in quale eonnessione 
coll'innalzamento dell'Appennino e eoll'abbassamento 
parziale della eatena metallifera, ehe sem bra va al 
Savi da tanti fatti dimostrato� 

Le oseillazioni alterne nel li vello rispettivo del 
mare e delle spiagge, intorno alle quali il Savi rac
coglieva numerosi doeumenti, sono oggid1 eon ogni 
cura indagate, e eon ogni sottigliezza di eritiea se 
ne analizzano gl' indizii, sui due opposti lidi tirreno 
ed adriatieo, non ehe negli altri mari vicini ed in 
tutto il perimetro dell' �ntico mediterraneo. 
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Le correlazioni dei vulcani attivi e spenti colla 
orografia d' Italia si considerano adesso in modo di
verso ehe per il passato, quello di effetto anziehe 
di causa, essenclone la origine conseguente alle fies
sioni, fratture e sprofondamenti della crosta terrestre. 

I terremoti dell' Umbria, nell832, e di Toscana, 
nel 1846, dettero al Savi occasione di studiare nella 
strutt ura stessa del suolo gli e:ffetti di quelle tre
mende manifestazioni delle forze endogene; consimili 
indagini hanno oggidl nuovi sussidii : la distinzione 
fra i terremoti ehe in modo diretto od indiretto di
pendono dall' attivita vulcanica e quelli ehe ad altre 
cagioni sono ad attribuirsi, detti percio tellurici 
dallo Stoppani; gli studii del Suess sui centri, sulle 
direzioni e sulle propagazioni di quelle ondulazioni, 
sia rispetto alle aree di sprofondamento divenute 
sedi dei vulcani,  sia rispetto alle catene delle Inon
tagne cui le ondulazioni stesse riescono parallele o 
trasversali; i mezzi sqnisiti di osservazione perfe
zionati dal Rossi, per rilevare e registrare anche i 
n1ovimenti microsismici ed i significativi profondi 
romori ehe li precedono od accompagnano. 

Con tutti questi aiuti si puo ora tentare di ri
spondere alla domanda : come si sia fatta 1' Italia; 
ma una completa risposta non fu per anco data , 
ne sembra ehe molto si sia finora potuto cambiare 
od aggiungere a cio ehe ne aveva detto il Savi. 

Molto di cambiato e di aggiunto si puo notare 
in cio ehe concerne la distinzione, la classificazione 



-XXVI-

e la nomenclatura dei terre ni. Da quali fonti de
rivino questi recenti progressi della scienza, e quanto 
il Savi eontribuisse a dischiuderle, ei rirnane ap
punto a rieercare. 

L' antichita primordiale del granito era general
maute ammessa nelle scuole eome verita ineoncussa, 
quasi direbbesi eome assioma ehe non abbisognasse 
di prove. Il Savi dimostro posteriore alla serpenti
nosa. la eruzione del granito tormalinifero nell' iso]a 
dell' Elba. 11 Lyell dichiaro non aversi ehe per ben 
poche masse granitiehe prove reali di antichita mag
giore a quella di ogni eonosciuta formazione fossili
fera (:l8). Pure si crede t uttora da molti ovunque gra
nitico l' imbasatnento dei terreni ehe formano la 
erosta tmTestre. L' intima connessione ed i passaggi 
graduali del granito al gneiss, assegnarono a questo 
il secondo posto. Parimente, i micaschisti e gli a1tri 
schisti cristallin i ,  le calearie sacearoidi, i marmi e 
tutti i terreni nella mineralogica composizione di
versi da quelli ehe eonservano i caratteri originarii 
di sedimento, erano giudieati di antichita proporzio
nata a quella loro diversita. In eio eonvenivano le 
due opposte seuole, trovando i W erneriani nelle con
dizioni nettuniane dei primi tempi ragione suffi
eiente dei particolari depositi ; sembrande suffieiente 
agli Huttonian i la son1igl ianza mineralogica ad as
sociare le rocce eristalline apparenten1ente stratifi
cate alle massiccie, sulla eui origine plutonica non 
muovevasi dubbio. Ed i partigiani pure del meta-
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morfistno volentieri ammettevano ehe i fisici e ehi
mici mutamenti, per cambiata eomposizione dei ma
teriali originarii o per aggiunta o sostituzione di 
nuovi ed estranei , dovessero a preferenza essersi 
effettuati nei terreni piil profondi ed antichi. Un 
qualehe grado di metamorfismo vi era anzi ammesso 
da Hutton, il quale lo diceva regionale, per distin
guerlo dal locale, limit�to al eontatto od alla pros
simita delle formazioni di sedimento eolle masse 
eruttive. Trovando nei due casi eguale r effetto, il 
Savi non eredeva necessario supporre diversita nella 
origine dei terreni e nelle cagioni del metamorfismo, 
e dimostra va esteso alle formazioni fossilifere di 
qualunque eta quello ehe, eotne eselusivo delle an
tiehissime, denominavasi regionale. Egli gia sospet
tava, ed aceennava come possibili, quelle azioni idro
termiehe, ehe osservazioni ed esperimenti reeenti 
hanno poi dimostrato sostituirsi alla supposta in
eandeseenza dei materiali eruttivi. Ove altri sup
ponevano semplici sollevamenti dei terreni, spinti 
in alto da qualehe massa plutoniana, egli aveva 
riconosciuto ehe le stratificazioni erano state piegate, 
rotte ed annodate da pressioni laterali, azione mee
eanica ora ereduta sufficiente a sviluppare i ehimiei 
mutamenti delle piu o meno profonde e svariate tra
sformazioni. La classifieazione cronologiea dei terreni 
eesso aUora d' essere subordinata ai earatteri lito
logiei, e la stratigrafia, emancipata da quel vincolo, 
comineio ad interpretare eon fedelta la struttura 
delle montagne. 
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Che dai caratteri paleontologici siano in prin
ci pal nwdo a desutnere le distinzioni cron,ologiche, 
anche il Savi al certo lo professava, ma, oltreche 
i fossili fino ai suoi tempi trovati nei terren i se
condarii di Toscana erano poco numerosi, ed in parte 
anche non bene conosciuti , egl i non rivolse ad essi 
ehe studii secondarii e quasi alla sfuggita. Quale 
paleontologo avesse potuto divenire lo dimostro il 
giovanile suo lavoro sulla Caverna ossifera · di Cas
sana Cw). Esperto nell' applicazione delle grandi leggi 
di Cuvier, studiava quelle ossa comparandole alle 
corrispondenti degli animali congeneri, e tentando 
risolvere i problemi dal Cuvier stesso lasciati inso
luti snlla distinzione delle varie specie di Orsi, for
mulava fin d' allora i principii ehe svolgeva ampia

mente nelle successive opere zoologiche. Credeva le 
specie permanenti, c.ome nell' ordine presente della 
natura, cos! in ciascuno dei periodi ehe 1' hanno 
preced uto; riconosceva nella successione cronologica 
delle faune e delle flore I' armonia di un consecu
t ivo progresso, e ne invocava g li esempi a colmare 
lacune neUe classificazioni; proclamava la unita del 
piano organico e le correlazioni strutturali e fisio
logiche di tutti gli esseri viventi, risali va dalla uni
versalita di questi fatti alla grandezza della causa, 
ma trovava ad essa inadeguata, ed inesplicabile al 
pari di ogni piu astratta idealita, la monade pri
migenia; innalza va q uindi il sno pensiero al carat
tere potenziale di essa causa, ehe, come nei limiti 
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dell' individuo, cosl nella sintesi della specie e nella 
universalita del mondo organico , regola le azion i 
fisico-chimiche, subordina le parti al tutto ed indi
rizza ogni atto speciale a conseguir risultamento, 
ehe .alla limitazione dell' intelletto apparisce fine 
prestabilito. 

Spetta all' analisi dei lavori zoologiei del Sav i 
l' esame dei limiti specifici da lui estesi a tutte le 
variazioni ehe eonsentono prolificita sessuale; pos
sono tuttora diseutere i fisiologi se sia anunissibile 
I' opinione del Brocchi ehe, co:rne l' individuo, cosl la 
speeie debba, per necessita di natura, aver esistenza 
temporaria; decideranno gli studii eomparativi ehe 
s'instituiscono sulle forme organiehe imn1ediatamente 
successive in lunghe serie cronologiche, se esse forme 
si possano eredere le une dalle altre discendenti . 
Qul ora e soltanto di paleontologia, qual sussidio 
alla geologia, ehe si deve parlare. E la paleonto
logia o:ffre appunto opportunita al paragone di cio 
eh' e la seienza oggidl, in confronto a quello eh' era 
quando il Savi ripeteva e spiegava le obiezioni can
trappaste da Constant Prevost all' applieazione si
stematica ed empiriea dei dati paleontologiei alla 
classifieazione eronologica dei terreni. 

Il Paleontologo studia i resti incompleti, spesso 
molto alterati, di pochi fra gli esseri ehe perirono 
nelle condizioni favorevoli alla fossilizzazione. Dalle 
eondizioni della morte deve inferirne quelle della 
vita, in conforn1ita alle esigenze fisiologiche degli 
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organismi, alla natura del terrena , alla pas1z1ane 
eh' eb be nell' origine o ehe ha pai conseguita. Gi unta 
a canascere ave ed in quale ambiente han vissuta 
quegli esseri animali a vegetali, deve rilevarne le 
affinita tassan01niche cai viventi o cai vissuti in altri 
tempi, tanta piu differenti e quindi piu difficili a 
paragonarsi quanto piu ant ichi, sceveranda dai ca
ratteri del progressiva sviluppa organico quelli  spe
ciali, generici e delle faune e fiore ehe manifestana 
can facies particolari l' adattaziane bialagica alle 
circastanze locali ,  cantemparaneamente d iverse an
ehe in luaghi v icini, frequenterneute ripetute in tempi 
diversi. La coralagia paleontologi

'
ca, eh' e base alla 

geografia zoolagica e batanica, la guida a rintrac
ciare le nligrazioni ehe 1nescalarona a sovrapposera 
popolaziani straniere alle indigene� La graduale mu
taziane delle forme specifiche successive, nei rari 
casi di cantinuata apportunita di fassilizzazione , lo 
ammaestra a calcalare ed apprezzare i salti, ehe ave
vano per l' addietro suggerito la erranea tearica 
della indipendenza delle faune e delle flare. Ne que
ste e quelle giudica alla medesima stregua di cri
terii, ehe animali e piante, altreche in moda diversa 
avvinti all' ambiente in cui vivana, hanna pure pro
cedimenti diversi e variamente pronti o tardi di 
arganica madificaziane. Anzi analoga diversita e pu
re nelle classi degli animali, e tale o tal' altra, se
conda i casi , meglio si presta a rappresentare, cai 
mutarnenti specifici successivi, le frazioni di tempo 
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nella serie eronologiea dei terreni ehe, quasi ben 
disposti eolombarii, palesano l ' o rdine genetliaeo degli 
esseri le eui spoglie vi son sepolte. Ciaseuno di questi 
reeenti rrogressi della Paleontologia risponde a ta
luna delle obiezioni giustatnente opposte alla sua 
applieazione quando essa riducevasi all' empirismo 
dei eosl detti fossili earatteristiei, senza aleuna guida 
razionale .  

Alle investigazioni paleontologiehe e base e fon
damento la stratigrafia: primo e piu sieuro eriterio 
a giudieare della eronologia delle formazioni l' or
dine della loro sovrapposizione. Ma il problema , 
apparentemente tanto sempliee ed elementare, del 
sopra e sotto, in1pliea nella pratiea grand i difficolta. 
A rilevare la struttura geognostiea o (eome ora si 
diee) la tettoniea di una regione piu o meno mon
tuosa, si esige partieolare talento, ehe non e a tutti 
da natura egualmente eoneesso . N ella eonfigurazione 
esteriore, nella forma e nel eolloeamento rispettivo 
delle varie elevazioni e delle interposte valli, sono 
tanti e eosl fra loro di versi, per grandezza e per 
importanza, i partieolari, ehe a diseernere gli essen
ziali dai seeondarii ed aeeessorii, si esige, oltreehe 
pratiea eonsumata, sieuro eolpo d' oeehio ed atti
tudine speeiale della n1ente a eogliere il nesso dei 
primi fatti , ehe assegnarono ad ogni paese suo 
earattere speeiale, e di quelli numerosi ehe, nella 
suceessione dei tempi, lo hanno mutato . Chi non 
risale eol pensiero ad esse eagioni , non puo eonce-
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pirne 1' idea eomplessiva, e eoneepita ehe 1' abbia, oh! 
quanto pochi sanno con parole esprimerla. Ognuno 
puo deserivere cio ehe vede, impinguando il discorso 
eon nomignoli locali e con minuzie inconcludenti ,  
ma il fatto di mostra ben rare le descrizioni ehe 
dipingano i luoghi eosl ehe il lettore ereda averli 
dinanzi agli occhi. Dalle maggiori altezze l' occhio 
spazia su piu vasto orizzonte, ma tal volta e da 
elevazione minore ehe piu chiara si palesa la eon
nessione delle parti, e bene spesso quella ispezione, 
benehe succeduta all' esame parziale, non vale ehe 
a rilevare i luoghi ove e necessarjo ripeterlo , per 
poi ritornare alla stazione stessa, o ad altra ma
nifestatasi piu giovevole, e ritentare fatieosamente 
la bramata sintesi. Essa fatica non deve apparire 
al lettore, al quale deve esser tosto presentato il 
quadro, nella sua piena luce, colle tinte della verita 
e senza le illusioni di preconcette teoric};le. 

Quella irregolare direzione delle stratifieazioni 
stranamente piegate, eontorte e quasi annodate, ehe 
induceva il Savi a eambiar le sue idee sul modo 
di agire della natura nel sollevar le montagne, da 
a molte apparenti diseordanze ben altra signifiea
zione da quella ehe si proclamava necessario e co
staute earattere alla distinzione dei piani geologiei, 
quando si eredeva aneora alla indeflnita uniformita 
delle formazioni, alla periodicita delle rivoluzioni ed 
alla istantaneita dei sollevamenti . La stessa egua
glianza delle forme litologiche, ehe ora si sa ripro-
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dotta dal metamorfismo nei varii membri di una 
serie o di serie diverse ed anehe lontane, puo illudere 
nell' apprezzarnento di enormi altezze attribuite alle 
formazioni ehe piegate, e ripiegate su se stesse, 
ricompariseono eon apparenti diseordanze o con 
mentita eoneordanza. A renderne esatto eonto si 
esigono sezioni moltepliei, rilevate e delineate con 
geometriea precisione , in grande seala : le eurve 
delle porzioni rimaste manifestano allora le altre 
demolite dalle eause esteriori operatrici del grande 
fenomeno ehe il linguaggio convenzionale esprime 
col nome di denudazione . Ma questa pote essere 
estesa e profonda in modo da non lasciar di quelle 
pieghe ehe le sole porzioni fra loro parallele e 
strettamente pigiate. La piu grande cautela e allora 
necessaria a ehi deve giudicarne, ed i molti esempi 
della verita manifestata dalla rieomparsa dei me
desimi  fossili, avvertono della p:rudente riserya ne

eessaria quando questi faedano difetto. 
'rale e il easo per i terreni preeambriani, intorno 

ai quali si agita la quistione annunciata sul prin

eipio. Preeambriani possonsi denominare quelli sol
tanto ehe in realta sottostanno ai Cambriani, per 
tali manifestati dai fossili ehe raeehiudono , come 
si verifiea nella N ordamerica, nelle isole Britanniehe, 
nella penisola Scandinava , in Boemia, Sassonia, Ba
viera ed in Sardegna. Ovunque i terreni fossiliferi 
non raggiungano l'antichita cambriana, i sottostanti 
per quanto azoici, non possono ragionevolmente 

3 
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aseriversi ad una piuttosto ehe ad altra delle eta 
preeedenti. I fossili trovati dapprima nella provineia 
della Gallesia antieamente oeeupata dai Carn bri, 
erano poehi, non rappresentavano ehe aleune delle 
elassi del regno animale, ma anehe eon tipi di or
ganizzazione assai elevati. Ineessanti seoperte di 
nuovi depositi fossiliferi eonvertirono in rieehezza 
quella mentita poverta, ed i terreni eambriani gia 
si suddividono dai geologi. in piani eorrispondenti a 

faune speeiali e quindi a :periodi, nei quali si argo
menta aversi dovuto svolgere un' epoea lunghissima. 

La struttura organiea tuttora eontrastata del 
laurenziano Eozoum e la provenienza presurnibil
mente organiea delle roece ealeari e delle sostanze 
earboniose, laseiano bens! supporre la presenza e 
1' azione della vita, almeno vegetale, anehe nell'epoea 
preeedente alla Cam briana,, ehe il Dana denomina 
Areaiea, ma le divisioni non se ne poterono desu
mere ehe dai earatteri litologiei e dalle apparenti 
diseordanze. Sterry Hunt argomenta poter deeidere 
della eta .relativa di quelle roeee dagli elementi 
minerali ehe le eoetituiseono (3°). Dana dimostra eon 
preeisi rilievi e eolle ineontrastabili prove paleon
tologiehe, ehe gli sehisti Taeoniei, ereduti preeam
briani per i loro earatteri petrografiei, appartengono 
inveee al Siluriano inferiore (3 ') . .Appositi studii in
trapresi neUe Montagne Verdi, nelle regioni oeei
dentali della N uova Inghilterra e nelle orientali di 
N uova .. York gli dimostrarono fallaee il eriterio lito-
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logico, e bene spesso proveniente da pieghe e da 
faglie I' apparente discordanza stratigrafica (32). Il 
Dana concludeva non aversi mezzo sicuro a ben de
finire i periodi ehe nell' e poca a.rcaica possono essersi 
succeduti. 

Preziosi non pertanto sono al certo essi carat
teri litologici, recati dai nuovi mezzi di osserva
zione a maravigliosa sottigliezza, ne si puo preve
dere a quali scoperte condurra lo studio ehe ora 
n' e tanto universalmente e con ardore coltivato. 
Le divisioni cronologiche su di essi esclusivamente 
basate non hanno certamente lo stesso valore ehe 
le paleontologiche, ma possono facilitare la soluzione 
di ben molti fra i piu ardui problemi della geologia. 
Il paragone di quelle formazioni antichissime nella 
N ordamerica e nelle isole Britanniche somministra 
gUt qualehe utile dato intorno alle prime origini 
di quelle terre ed alle primitive loro connessioni. 
I cosl detti gneiss fondamentaU della Scozia e dell'Ir
landa, finora riferiti al Laurenziano, non sembrano 
avere decisa corrispondenza _ coi terreni eozoici del 
Canada e di Nuova-York, e sono ora giudicati di 
minore antichita, la composizione loro stessa dimo
strandoli succeduti ad altri terreni preesistenti. Al 
piano Huroniano, ehe nella N ordamerica succede al 
Laurenziano, si credono ora corrispondere nelle isole 
Britanniche i terreni fossiliferi di Harle� , Llanberris, 
Bangor e Longmynd, i quali, trovandosi inferiori 
al piano Meneviano ( o di San David ) ,  occupano 
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bensl bassissimo orizzonte , ma appartengono pur 
sempre al sistema Cambriano. Come preeambriani 
e spettanti quindi alla epoea Areaiea, ma intermedii 
per eta al Laurenziano ed all' Huroniano, distingue 
il D. Hieks ben quattro terreni ( Lewisian, Dirne
tian, Arvonian, Pebidian ), i quali erano finora in
dieati nelle earte geologiehe eome eruttivi e ehe 
gli studii di Bonney, Hughes, Tawney, Sorby, Hull, 
Hudleston fanno credere di origine nettuniana, pro
fondamente metamorfosati, gli uni agli altri sovrap
posti, eon diseordanza di stratifieazione, includenti 
eiaseuno fran1menti divelti dai sottostanti, ed essi 
stessi in eosl gran parte demoliti dalla denudazione 
da rimanere sole isole disperse ad attestare suoli 
antieamente estesi e g1i uni agli altri sueeeduti in 
serie Junghissima di tempi, nei quali poterono som
marsi gli effetti di lenti ed incessanti avvenimenti 
geologiei. 

Comineiamo ad essere famig1iari colla sueeessione 
delle masse terrestri dalle quali e eostituita la seorza 
superfieiale del globo in certe date aree , ma estese 
regioni tuttora seonoseiute devono essere eongua
gliate a quelle, per risalire alla storia . dei primi 
tempi. Siamo quindi aneora lontani dal poter asse
gnare eerta posizione e fina1e elassifieazione alle 
antiehe formazioni, anehe nelle isole Britanniehe, 
eome nel resto d' Europa, in Ameriea, nelle Indie 
ed in Australia. Cosl preludeva Etheridge, il pre
s idente della Societa geologica di Londra, all'annuale 
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suo rapporto sui reeenti progressi della seienza nel 
febbrajo 1 8 8 1  e3) . E se ogni anno arreea qualehe 
nuova luee sull' argomento, eome lo dimostra quello 
splendido rapporto , e perehe numerosi e dotti inda
gatori estendono, ripetono e maturano le osserva
zioni eome il Savi faeeva ed insegnava a fare ai 
suoi tern pi nella pieeola Toseana. 

Il proeedimento delle seienze e perfettivo e le 
dott�ine, al pari degli avvenimenti soeiali, appar
tengono al tempo piu ehe alle individuali persona
lita, ma se le eondizioni maturano le messi, eterna 
rieonoseenza e dovuta ai privilegiati ehe ne getta
rono i semi. 

Un' eloquente aeeademieo della Crusca, ad elogio 
del collega Paolo Savi , naturalista di gran fama 
ed uomo giusto, per tenere la medesirna via dei 
naturalisti, ehe sogliono passare dai fatti alle ca
gioni loro, narrava prin1a quali fossero i frutti del 
suo ingegno, volgendosi poi al metodo ehe glieli 
feee ottenere, e conclud€)va dimostrando eagione di si 
Lella fecondita l' armonia delle ben proporzionate fa
eolta della mente eol vigore e eolla bonta dell' animo. 
A questa eonelusione medesima e condotto chi si fa 
a rieereare il carattere della scuola geologiea fon
data da Paolo Savi. 

Come ben costituito organismo, rieevendo dal
l' esterno . incessant.e nutrimento, assimila e distri
buisce gli elementi attagliati a rinovar i tessuti, 
rigetta gli inutili o dannosi, ed elimina i regressivi 
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prodotti del eonsumo, mantiene eostante il vincolo 
solidale di tutti i sistemi e di tutti gli organi, ar
monicamente indirizza tutte le funzioni alla con
servazione ed allo sviluppo dell' individuo , alla vit
toria dei nemici ehe ovunque e sempre lo assalgono, 
e faeendo parte esso stesso di vastissimo regno 
adempie 1' ufficio ehe nella bilancia universale gli 
e assegnato, COSl gl' insegnamenti del Savi si man- , 
tengono rigogliosi di vita ineessantemente avvan
taggiata di nuovi trovati ehe sembrano attesi ed 
ai quali e spontaneamente designato 0 ceduto il 
posto, meutre 1' armDnico insieme se ne eonferma 
ed a vvalora. 

Agli esempi gia aecennati del movimento pro
gressivo impresso dal n1aestro alla sua scuola, sono 
ad aggiungere quelli ad essa lasciati per eos1 d ire 
in eredita. Se fosse vissuto avrebbe fatto seguire 
a quell' ultima Memoria sulle Alpi Apuane una 
generale revisione di tutti i precedenti suoi lavori, 
coordinati ai suggerimenti delle reeenti scoperte, 
prineipalmente riguardo alla classificazione crono
logica dei terreni, null' altro oceorrendo di cambiarvi 
se non l' inveechiarne in parte la serie, ehe rimane 
inalterata quale egli l' aveva da gran tempo rile
vata. Di esso lavoro generale, e quasi direbbesi 
testamento scientifieo, ehe stava negli ultimi anni 
meditando, rimangono sole poche testimonianze 
scritte, ma possiamo, ed anzi dobbiamo, qui addurne 
l;:t testimonianza :personale� 
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Quanti tesori lentamente accumulati e maravi

glio�anwnte serbati, come scolpiti in quella adaman· 
tina memoria, ci ha rapiti la immatura sua morte ! 
E eon quanta amarezza dobbiamo rimproverarei 
di non aver aneor piu solleeiti ehe nol fossimo 
usufruttuato del tempo ehe ei fu eoncesso di eon
vivenza e di eollaborazione , per raceogliere dalla 
viva sua voee, e sotto ai suoi oeehi, le sue verbali 
eomunieazioni. Dal eolloqnio, al quale faeile e vo
lenteroso s' induceva, pur ehe fosse interrogato su 
luogo o eosa da lui anehe molto tempo innanzi 
veduta ed osservata, o su fenomeno da lui ripetu
tamente meditato, e dalle diseussioni ehe, o per 
varieta di opinioni o per ineitamento a farlo par
lare, venivano provoeate, aneor piu ehe dalle eose 
seritte, risulta quel eomplesso di dottrine ehe per 
tradizione si serba religiosamente e si trasmette ai 
discepoli in questa seuola, mantenendole il earattere 
impresso dal suo institutore: l' aecessibilita a tutti 
i p-rogressi della seienza, non eontrastata mai da 
sistematiea opposizione, da ostinata pertinaeia di 
opinioni, da predilezione di teoriehe, da gelosa am
bizione di  priorita, ma aperta anzi alla eontribu
zione di tutti gli studiosi, e piu volentieri e con 
sineera cmnpiaeenza aeeettata, se venuta dai disce
poli, ai quali si gloria di avere sehiusa la via, non 
gia assegnato il sentiero, ne eonfinata la meta. 

Tutte, dieevamo · sul principio, sono fra loro eon
P.�SSf3 le syienze, a tutt� sono comuni i filosofici 
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prineipii, il metodo esperimentale , i l  fine grande, 
bello ed ottimo di seoprire il vero; ma ora osiamo 
pure aggiungere ehe tutte in questo Ateneo s' in
segnano eome Paolo Sa vi insegno Geologia ; e se a 
questo solo esempio ha dovuto restringersi il m io 
diseorso, e perehe ho ereduto poter eon esso dirno
strar I' assunto , meglio ehe trattando di altre 
seienze, eome la individualita stessa di Pa.olo Savi 
ne avrebbe porto luminosi argomenti. 

Aeeorrete dunque volonterosi oh ! Giovani al 
banehetto dello studio, eui siete da oggi invitati ; il 
salutare nutrimento ehe vi sara profferto ingagliar
dira le vostre menti , rinfranehera gli aninli vostri; 
apprendendo a studiare , abituandovi all' esereizio 
delle faeolta intellettuali ehe natura vi ha largito, 
assaporando i frutti ehe, anehe prima di ogni estra
neo eompenso, derivano dallo studio stesso, eonseii  
della vastita del eampo ehe v i  e disehiuso, dei tri
boli ehe lo ingombrano, della gloria im maneabile a 

ehi taluno di essi ostaeol i valga a superare; senti
rete 1' ingegno metter l' ali. Non vi abbagli lo 
splendore deU' orizzonte: eome I' esempio ehe vi ho 
esibito, eos1 gli altri , ehe imparerete a stimare e 
ad amare, vi mostreranno unita sempre a molta 
seienza grande boilta d' animo. Quanto e piu vasto 
il sapere, tanto e piu ehiara la eoseienza dell' ignoto ; 
ne vi ha vera dottrina senza modestia� La so]a au

torita non ha piu valore, ma se ai dogmi deve 
sempre sostituirsi ragione, e se ogni giorno piu sen-
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tite in voi stessi rinforzarsi eon 1' esereizio il poter 
della mente, riconoseete altresl. quel potere in chi 
vi ha preeeduto : senza ehinar la fronte, non la 
estollete neppur orgogliosa, ma ispiratevi inveee di 
nuovo ardore, per giungere alla stessa od a mag
giore altezza. 

Molto attende la Patria da V oi oh ! Giovani 
strenui. L' incitamento e diretto a tutti gli studiosi, 
ma anehe per esso cito a preferenza la geologia. 
N ata in Italia, e prineipalmente presso altre na
zioni eh' essa e poi progredita. Ora ha anche fra 
noi numerosi eultori, maestri insigni, favore di pub
blica opinione e faeilita di mezzi, ehe dalle eondi
zioni del paese e dal consorzio delle seienze sorelle 
le vengono ogni giorno piu accordati. Positura di 
terra e cielo, struttura e storia fisica d' Italia, la 
costituiscono oggetto di studio agli stranieri, per
cpe trovano sempre nuovi e fecondi insegnamenti 
nelle montagne, nelle valli, nei fiumi, nelle rive, nei 
mari ehe la cingono, scol piscono, soleano, disegnano 
e lambiseono. Non li aeeolga gelosa ritrosia, ocehio 
invidioso non segua i loro passi,. deliberato propo
sito di opposiz ione non offuschi le nostre critiche 
revisioni ; ma acceleriamo invece l' opera nostra, 
valiamoci dell' opera loro e procediamo franchi e 
sicuri nel lavoro, ehe abbonda per tutti ed a tutti 
retribuisee proporzionati frutti. 

Questa fraternita d' intenti nella seienza , fra 
studiosi eolleghi, fra maestri e discepoli , fra nazio· 
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nali e stranieri, sia simbolo di quell' aspirazione ehe 
vorremmo in tutti gli animi alla nobile emulazione 
di superare gli altri per sola virtu di merito. 

Se taluni usano mezzi diversi ad emergere e 

rieseono ad imporre altrui la stima ehe primi gridan 
da' tetti professar a se medesimi, breve n'e il trionfo 
ed ignominosa la eaduta. Solo ehe da eotali puo 
aeeusarsi di vana speeulazione in eerear le cose at
time il volar rettitudine d' animo non disgiunta mai 
dal1a fatieosa eonquista del sapere. A questo santo 
seopo mirano insieme la istruzione di:ffusa, la edu
eazione seientifiea e I' opera zelante ed assidua dei 
maestri. 

Ed ora, per ehiudere, io mi  rivolgo ai Colleghi, 
hnplorandone perdono se non ho bene aden1pito il 
mandato da essi impostomi, di promettere sieuro e 
durevole eompenso al lavoro sostenuto eon animo 
leale e generoso. 
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