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PENSIERI SULLA BIOLOGIA YEGETAI.E, SULLA TASSONOMIs SUL 

VALORE TASSONOMICO DE[ CARATTERI BIOLOGICI, E PROPOSTA 

DI UN GENERE NUOVO DELLA FAMIGLIA DELLE LABIATE; PER 

FEDERICO DELPINO. 

Quis est tam veeors,  qui  ea quae 
tanta  mente  [iunt, easu purer posse 
fieri ? 

Cic. 

EAPITOLO I. 

Sulla biologia ve.qelale. 

1 mirabili istinti mercd cui gli animali provvedono alle ne- 
ccssitb, della loro esistenza e di quella della ior prole, i costumi 
loro diffcrentissimi, nei quail si estrinseea il principio immate-  
riale ed intclligentc delia vita animale,  porsero argomento a 
bellissimi studi e ricerche onde s'illustrarono R6aumur, Buffon, 
Huber, Dzierzon e moltissimi altri che non 'occorre enumerare.  
II complesso ordinato delle nozioni che derivano da simili stu- 
di e ricerche, costituisce a mio parere,  un ramo di seienza a 
pa,'te, a bastanza ben circoseritto ed important iss imo,  che io 
denominerei biologia o pifi propriamente etologia. Sebbene nes- 
suno tra i zoologi abbia sotto questo o sotto altro titolo pub-  
blieato giammai un trattato scientitleamente ordinato su tale 
argomento,  nessuno almeao tra i zoologi medesimi si 6 mai so- 
gnato di comprendere ed incorporate detto nozioni fra  quelle 
ehe sono il legittimo retaggio della tlsiologia. Tanto il ebmpi-  
to di ques t 'u l t ima scienza, eonsistente nel prendere ad esame 
le funzioni interne cosi della nutrizione che della propagazione 
negli anirnali, ('~ distintissimo da quello della seienza d ' indole 
storiea che prende a descrivere gl ' istinti ,  gli a t t i e  le abitudini 
in eui si estrinseca il Ioro specifico prineipio vitale. .  



085 

In questa incongruiti~ incorsero invece generalmcnte i fitu- 
iogi, i quali nei trattati generali o speciali cbe pubblicarono 
sulla botanica non seppero bene isolare i fenomenimdeile ester- 
nazioni vitali delle piante, e li trascurarono oppure li amalga: 
rono coi fenomeni della vita intecna. Si pub avere facilmente 
la spiegazione di qnesta incongruit~t se si pensa the dovette 
essere la legittima conseguenta di alcune opinioni assai radi- 
cute e diffuse, le quail non ostante mi sembrano pregiudicate. 

Negli animali, cosUtuiti come sono di elementi istologici di 
molle consistenza, ovvii r facilmente ricodoseibili si presentauo 
gli atti e le estrinsocazioni della loro sensitivitY, velleita ed ia- 
telligenza, e ci5 mere6 il sieuro proaostieo della loeomozione 
nel tempo e hello spazio. Laddove le piante fataFmente incate- 
nate in elzmenti anatomici rigidi e poco flessibili, e per Io pih 
fissure al suolo inesorabilmente, non sogliono the in rarissimi 
casi dar prova di sensitivita.. E siccome la sensitivita fu giudi- 
ca ta i l  solo prodromo ~ero ed indizio eerto della iutelligenza, 
egli 6 perci6 che l a  intelligenza venue generalmente negata al- 
le piante. Questa conclusione a me pare un grave errore, flglio 
d 'uda superficiale appreziazione dei fatti. 

Colla scorta di sereno spirito fllosofleo si sollevi ~ velo 
delrapparent~ immobilita ed insensibilita delle pian te, e sotto 
esso si ravvisera ii principio vitale senziente, plasmante ed in- 
telliF;ente, manifestatd da una serie di fenomeni curiosissimi, i 
q~ali rivaleggiado per dumero, per varieta, per gedio e per ef- 
fieacia con quelli presentati dagli esseri del regno animale. 

Si~ g)i orgadi delle piante, ann volta evohzti ed aden dello 
studio della evoluzione, sono g'eneralmente idffessibiti, ma tali 
non son gin gli elementi anatomici allo stato nascente e proli- 
ficante. I1 prineipio informatore delte piante si prevale di que- 
st 'unica risorsa, e con una sorprendente prescienza, COd uda 
esattezza matematica, plasma, predispone, conduze ed induce 
le molli cellute a produrre organi, rigidi bens~ ma conformati 
in modo the poi riescono agli stcssi stess~ssimi szopi ,  a cui 
riesee la locomotilit~ adimal'e e Colin stessa stessissima perfe- 
ZiOde. A qnesta strcgua io non so inclurmi a veder differenta 
nei gra~i d'intelligenza spiegati dal principio vitale negli aui- 
mall e dei vegetali ~ 



286 

E per meglio prorate tale assunto, veggasi a quali utilitb. 
risponda per gli animali il prezioso done della loeomozione. 

Primar~a utilita si presenta quella di proeaeciarsi il vitto 
neeessario. Sieeome questo vitto per gli animali ~ eostituito uni- 
eamente di sostanze organizzate~ la faeoltb, del mote dovette 
essere una eondizione sine qua non della lore esistenza~ giacch6 
le sostanze organizzate non riempiono ehe una pieeola parte del 
globe terraquco, e non sono mobili o se Io sono rifuggono anzi 
dal dente del divoratore. Le piante inveee che essenzialmente si 
nulrono di sostanze minerali~ trovano negli elementi della terra 
e dell'aria inesauribile provvigione di eibo; e sieeome l 'aria 6 
per se un elemento mobilissimo, fu provvisto ehe, non poten- 
do le piante andare al vitto~ il vitto andaase alle piante. 

Altra importantissima utilith della Ioeomozione negli ant- 
malt si 6 quella di sfaggire ai propri nemiei. La Natura, se 
non in lutte le piante, nella maggior parte'perb ha provvedu- 
to con sapientissimi ripieghi. O sono dotate di una eostitu- 
zione tanto prolifiea (per via di gemmazione ) ehe il dente ed 
il piede dell'erbivoro lunge di nuoeere ad esse, in definitiva non 
fa ehe rinvigorirle e moltiplicarle, e questo 6 il ease delle gra- 
minaeee. 0 rigurgitano di sucehi amari, nauseosi e velenosi~ 
od esalano gravi olezzi ehe le rendono temibili, rispettate ed 
aborrite , s e  non da tutti, almeno dalla maggior parle degli ani- 
mall. 0 infine sono vestite di peli e di escrezioni viscose per 
rendersi inabitabili ai pieeoli lore nemici, gl'insetti, oppure ar- 
mate di aeulei, di stimoli e di spine per difendersi dai nemiei 
di maggiore statura. ~1 note quanto grande sia nelle piante la 
frequenza delle spine, armi aleune volte terribili, per es. nei 
Cactus, helle Yucca eee. L'uomo rozzo, ben prima di alcuni seien- 
ziati ehe sofistiearono essere le spine appareechi elettriei, con 
feliee intuizione ed applieazione della signifieazione biologiea del- 
le medesime, seppe usat't'attuare le piaate ehe le portano e fame 
insuperabili siepi a difes,t de'suoi poderi. Nelle gleditsehie poi 
la funzione biologiea dellespine/~ per se tanto eospieua, da con- 
vertire ogni pifi incredulo avversario delle idee teleologiehe. Le 
foglie dei rami pi~ vieini alia terra, quelle insomma che sono 
soggette ad essere attaccate dagli e,'bivori, e sopratutto le te- 
t~erissime che escono da gemme avvenlizie verso la base del 
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tronco arboreo, sono protetta da tali robuate e terribili spine a 
pih cuspidi~ the mi penso farabbero indietreggiare un elefante. 
Ma di mann in mann the il fusto si eleva, le spine the cmette 
sono minori, pih samplici e mt,~n dure, infino a ehc nella co- 
rona dell'aibaro, posta al sl-curo dagli attaeahi degli erbivori 
attesa la sua elevazione~ diventano nulle o affatto insignifiaan- 
ti. Quanto agli stimoli, giovi rammentare l 'ortiea dell' isola di 
Timor la cui puntura /~ tanto crudala da potar, compromettcre 
la vita di un uotl~o, giusta quanto rifei'iscoao alcuui. E si anti 
la curiosa coineidenza, la quale potrebba benissimo essere una 
mera casualit/l, ma the potrebba anon avare un signifieato fun- 
zionale biologico. Le ortiehe vanno annoverata tra le non nu- 
marose piantv come sarebbaro la borrana,  la parietaria, ia vul- 
varia e tc . ,  le quali sogliono aceompagnara I 'uomo nelle sue abi- 
tazioni, per cause non ancora ban cognite ma the probabilmen- 
Ic dipendono dal bisogno she qaesti vegctali hanno di vivere 
nelle macerie e nei ruderi, par ivi pifi agavohnante rifornirsi 
dei prin01pii nitrosi ad ammoniaeali di cui riboceano i Into au- 
ghi. O~,a gli stimoli della ortiehe ben pocn varrebbero a difen- 
derie dagli allimali, il cui spesso derma, compreso il labiale e 
linguale, poco o pnnlo ne risentircbbe danao,  mantra invece 
riescono assai off~nsivi alla nude pelle deli 'uomo. 

Una terza importantissima utilitk che agli animali rid0nda 
dalla facoltb. Iooomotriee si /~ quella abe a detarminati intervalli 
favorisae il riehiamo e la coahita~ione degl' individui dei due 
sessi. 

Ora come si diporteranno la piante per conseguire In scope 
medesimo, sfornita come sono di organi samoventi? E si :anti 
chc il trasporto del polline di un fiore alia aperture ovariane 
di altri flori, oltra essera uua palase necassit~ quanto alia pian- 
te fornite di fiori m~isessuali~ 6 una ]eggs genarale anche per 
le p'ianta ermafl',odite. (La tesi linneana eha in un flora erma-  
feodito gli stami circonferenziali siano i veri mariti degli ovari 
centrali~ 6 false nails grandissima pluralith dei ansi, e negli a l -  
lri poehi ,6 una vera ecaezion.e alia regola ). 

in questo fcangante che si appalesa in tutta la sua evi- 
denza la intelliganza dal prinaipio plasmatora dei vegetali,  fa- 
cendo della maggior partc dei fiori altrettante trappole con stu- 
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pendi e variatissimi ingegni combinate, per atiidare il eompilo 
di pronubi mercenarii agl'insetti, i qaali, inconsciamentv mal- 
grado la intelligenza loro in apparenza assai pii~ svegliata, si 
prestono al delieato uffizio di trasportare il poltine da an fiore 
agli stimmi d' ua altro fiore. Ma di ci6 discorreremo infra al- 
quanto pih distesamente. 

lnfino per eitare anon ua esempio della utilit~t della loeo- 
mozione presso gli anin~ali, accennerb essere alia medesima im- 
mediatamente niT, data la diffusiono degli animali medesimi in 
lutto il globo terraqueo. 

Ma quanto genio non dispiega il principio intelligente ani- 
matore dei vegetabili, nel cSmpito biologico della dissemina- 
zione e della diffusione dello piante! Ei qui trionfa completa- 
mente delle rigide catene imposte alia pianta, ed anzi riesce a 
conseguire Io scopo sovra una scala pill sasta e con maggiori 
risultalnenti, lnfatti~ generalmente parlando, la diffusione delle 
specie ,~egetali suceede pifi facilmente, pih rapidamente ed este- 
samente the quella degli animali. 

II principio ~itale comanda agli agenti atmosferici, e ira- 
pone ai venti la disseminazione, convertendo in pappo piumo- 
so, quando gli still di alcune clematidi, anemoni, driadi etc., 
quando il calice delle singenesie e di certe ~'alerian% cireondando 
di sofrice peluria o di un ciutTo papposo i semi del cotone, del- 
le apoeinee, delle asclepiadee, degli epilobii e dei pioppi, non- 
el~6 le cariossidi di alcune gramiuacee, convertendo in una gran 
massa piumosa pannocehie intiere, ad esempio qaella del/~hus 
Cotinus o~'e i numerosi rami sterili si cambiano in altrettante 
code piumose, aceompagnandn di una brattea il peduneolo frttt- 
lifero del tiglio (~), foggiando a samara alata i frutti degli ace- 

(I) ~: degno di nora il qui riportare per che mode in venal in r 
zione della funzioae biologiea delia braltea adnata per met~ al peduncolo 
fruttifero del t ig l io .  Tutti i morfulogi hanno per ve~it/~ esaminato e di-  
scusso lungamente il fenomeno della aderenza era r nonchfi la sea  
~ignificazione organograflca, ma nessuno per quel cho io mi sappia ne ha 
spiegato la singolare signifleazione biologica. 

Passeggi ando dunque in nell '  Ottobre del 1866 in up gioruo ventoso per  
una via di Fireuze, scorsi alquanto pit~ in alto della mia personm precede.- 
re innauzi volando uu oggetto t h e  per buona pezza ritenni,  con illusioue 
completa, atteso anehe un leggiero vizio miopico della mia vista, nitro n c ~  
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r i ,  dell 'alma, del frassino, dell 'ailanto, orlando di un ale mem- 
branosa i semi dei pini, degli ontani eee., s inflns conforman- 
do a palls suseettibili di essere rotolate a considerevoli distan- 
ze le infioreseenze secche e staccats di pareeehis plants abita- 
triei dells pianurs arenili, per esempio dell 'anastatiea di Geri- 
co,  dell'eringio marittimo, dell' eehinofora etc. 

Non contento di cib, il principio, vitals hells piantepreme- 
dita ehs gli animali e segnatamente i "qolatili potrebbero essere 
con gran vantaggio adoperati per la diffusions dei semi, e con 
sottili artifieii sa provvedere allo scopo.  Coneiossiaeh6 arma di 
glochidi e di ami i frutti dell 'agrimonia, gl" involucri degli Xan- 
thium, converts in uneini gli still dei Geum~ le [oglie degl'in- 
volueri helle ealatidi degli Arctium, il caLiee della Falerianella 
echinata e V. hamata, oppure ~'este di rigide sets e pales den-  
tieolate a ritroso i frutti di alcuni Galium, di pareeehie grami- 
naeee ed ombrellifere, Is aehene della Bidens eee., oppure lini- 
see aleuni semi con vsrniei e seerezioni viseos% ad es. quelli di 

dover essere che uua farfalla, appartenente forse a una  specie per me 
nuova. Siecome la direzione dell' oggetto medesimo e |a  sue velocil$ di 
traslazione coineidevano presso a pace con quells t h e  a r e a  iu, cosi mi 
riescl facile di seguitarlo per un  tratto di circa una t rent ioa di passl, fln~ 
a tanto che,  abbassatosi quello aleun pose,  mi riusei di afferrarlo coils pal- 
me,  e invece di s t r ingers  una farfalla, mi aeeorsi non  senza sorpresa di 
a v e r s  colto un f runo  di tiglio mani la  del peduncolo e dell' aderentevi brat- 
tea. AIIora mi feel a riflettere sol gioco che poteand avers  le sue parti in 
quet  viaggio aereo e rimasi colpito della semplicit~ e perfezione di queL 
piccolo apparecehio areonautieo, che per la ben calcolata proporzione d e i  
suoi elementi  son persuaso farebbe la meraviglia di un matematlco.  !1 frutto 
s h e  ~ la parto speeiflcamente pi6 ponderosa, serve di contrappeso, e man-  
l iens | '  apparecchio in posizione tale che il peduneolo si conserva verticals 
e la brattea r imane alquanto obliqua uel  sense della sua lunghezza.  

Si ha  eosl un appareechio affatto analogo al terra volante  ossia aqui- 
lone che nei giorni ventosi s '  inalza per diporto dai giovinetti. Celia dif= 
ferenza per6 che il cervo volante, per avere la lama di elevazione termi-  
nata  da una lunghissima appendice che gU serve di t imone,  precede cel- 
l '  asse orizzonlale sempre volta nello stesso sense,  men l r e  invece il pie- 
cole apparecchio areonautico del frutto di tiglio plocede innanzi con mote  
girator.io e vortieoso, i eui giri si fanno pit} o meno frequenti  a seeonda 
della maggiore o minors  veemenza del vento. 

Ouesta variants ,  sebbene possa sembraro  a primo aspetto fortuila e in- 
concludenle,  6 invece ingegnosissima ed essenzialissima. Infatti ncl  cervo 

Fol X X F .  19 
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un Carduus ( pycnocephalus ? ), del s cernuum, del 
viseo, fornisee in fine di una gran eopia di plumule viseosissi- 
me i frutti del Myzodendron punctulatum. Ora le sementi e i 
frutti sueeitati aderiseono per eosiffatti ingegni o al pelo dei 
rnammiferi, o alle plume, alle zampe, al beeeo degli uceelli, e 
viaggiano con essi lungo tratto fino a tanto ehe sono qua e eo- 
la dispersi~ in luoghi qualehe volta distantissimi dal sito na- 
t ivo.  

Questi ineonsapevoli eorrieri ed agenti della disseminazione 
dei vegetali, non rieevono aleuna mereede pel loro set ~'izio. Ma 
non sempre ha luogo tale ingiustizia. Infatti il prineipio vitale 
provvede a e h e  i semi di numerose piante stiano annidiati in 
una polpa zuceherina e eomestibile, la quale viene dai quadru- 
pedi, dagli ueeelli, dagli uomini stessi mangiata e di gerita: non 
perb i semi, i quali ,  opportunameate protetti dall' azione dei 
sueehi gastrici mediante un inviluppo testaeeo indigeribile, ,~iag- 
giano nello stomaeo degli animali earpofagi, e sono resi alia 
terra qu!~ e eol!t in siti sovento dal nativo assai distanti e di pif~ 

volante la lunghezza del file che sottende la lama elevatriee, la gravit~ 
del peso che reade il file, non eh~ la h]nga appendice che gli serve di ti- 
mone, fanno si che anche un vento violentissimo non giuuge a turbarv 
1' equilibrio dell' appareeehio e a rovesciarlo. 

era la natura, mirabilmente sempliee ed eeonomiea no' suoi trovati, 
imprimendo all' apparecchio il mote dt traslazione con asse girante a vece 
che con asse a direzione costante, ha sciolto eel minor possibile dispendio 
di materia il problema di assicurare al medesimo Io equilibrio stabile, a 
froote once di un vento ~eemente, la eui forza viene appunto ad essere di- 
minuita od elisa dall" aumentata frequenza dei vortici. Allrimenti avrebbe 
dovuto spreeare una ingeute quantith di materia nel produrre un appendiee 
caudale, un peduncolo di stragrande iunghezza, ed un frutto assai ponde- 
rose. (Gih era scritta questa nota, q~zando incideatalmente venni a sapere, 
per indizio del preelaro Prof. Parlatore, che A. P. Deeandolle nella sun Phy- 
siologio ~ 6go, tale area forte eenno della brattea del tiglio qual mezzo di dis- 
semiuazione. Trovai infatti, a pug. 597 di detta opera, il seguente periodo. 
, Los bract6es isol6es qui on trouve darts eertaines pinatas servent aussi 
d' ailes ou de purachutes pour favoriser la diss6mination: ainsi, dons ie  ti l-  
leul ,  la bract6a qui est soud6e au p6dieelle joue ~.videmment ce r61e ,. Da 
qnesto passe si pub desumere avere il De Eandolle indicate il fenomeno 
pluttosto per una yoga sebhen fondata induzione, anzieh6 per una esplicita 
osservazione di lotto. Per il ehe he pensato coaveaicate di lasciar sus~istere 
nella ~ua integrith qucsta nora). 
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con aeconcia misura conc ima t i .  Le part i  che si calnbiano e si 
orgaoizzano in quasta polpa comestibila sane morfologicamen- 

ta divarsissime. Ora /~ il pedaneolo fruttifero come nolle Hove- 
~ia dulcis,  era  ~ il paduncolo o i l  pericarpio insieme fusi, co- 

me nei pomi, nei peri, nelle frut ta  della nespole, delia sorbe,  
dall 'azarolo ere., e r a  /~ il calico ingrossato come nel more,  era  
/~ una espansioae deft 'ease racchiudenta i riori come nel r ico ,  

era  una  espansione del l 'asse  racchiusa invece dal flare come 
nella f ragola ,  era /~ il mes0carpio e l 'endocarpio come nella 
maggior parte della bacche,  nei rovi ecc., e ra  ~ il mesocarpio 
~emplicemante come nolle drupe de' ciliegi ere . ,  e ra  ~ un tes- 

suto accassorio come nei Citrus, era  d ]a placenta o i l  funicolo 
o l ' a r i l l o ,  o tutt i  od a/cuni soltanto di cotali organi ( V .  Ca- 

r u e l -  Studi sulla polpa elm avvo]ge i s emi .  Fireoze t86~. ) ,  
l~Ia per centre non si d~t uu solo esempio c h a l a  parte la quale 
subisca questa trasformazione sia l ' involucro testaceo dei semi 

leech5 equivarrebba alla sicura perdita degli avai l ,  e sarebba 
un controsenso teleologico ( I ) .  

Il principle vitale infine, per non lasciare intentato niua 
mezzo e niuno spedienta che una monte umana ]a pifi fertile 
posse escogitare per 1o scope della disseminazione, non ha man-  
cote di esperimentara il part i te  della projezione per elastieifft. 
Ora ~ il pericarpio ch'e nella Momordica s fortementa 
comprima la semiliquida polpa in cui nidulano i semi, in gui-  
sa cha quando il frutto si disarticola e staten d~,l peduneo lo ,  
l ' una  e gli altri escono in un getto continue dal fore della rot-  

tura con una singolare forza di projezione e con imitazione per- 
fctta del meccanismo d i u n a  siringa di guttaperca. Ore ~ 1' epi- 

(I) Alcunl poirebbero essere fantail di ob~etlare the presso non pocbe  

specie .dei generi Amaryllis, Crinum e Pancratium, gl' iavolucri seminali 
prendono uno svilappo enorme e si cambiano in una massa carnosa .  Ma 
bisogna avvc[tlre the questa massa, pid o men solido, forse velenosa e non 
eomestibile, ~ chimicamente e flsieamente diverse della polpa aequosa, ge-  
latinosa ed essenzialmento comestibile ehe si aceumula nei frutti delle so- 
+re numerate piante. 1o vado persuaso che la masse carnosa attorniante gli 
embrioni deile suddette amarillidee risponde ad altro scope biologico the 
non 6 la disseminazione, probabilmeute servir~ per preparare alia pianticina 
nascenti on alimento particolare con funzione analoga a quella de| peri- 
sperma) oppm'e per somministrare una speoie di concime. 
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dermide dell'involuero seminale testaceo che nelle ossalidi, di- 
ventato succulento ed elastico, rompendosi con violenza, lancia 
il seine con gran forza faori della capsula. Ora sono le duo 
met~ d 'una  foglia carpellare ehe, presso molte leguminose seat- 
t a n o e  si rompono per elastieit/~ di eontorsione spirale. Ora so- 
no le fragile carpel{ari deI Cardamine impatiens e di" altre cru- 
cifere the saltano via reeurvandosi elastieamente dalla base al- 
l'apice, l'~el genere Balsamina le claque valve del frutto, quart- 
do sono pervenute a u n  dato punto di maturit~t, si aprono lon- 
gitudinalmente, e istantaneamente approssimando i due eapi, 
con im'itazione dei moto di una mano the improvvisamente si 
chiuda,  spandono intorno i semi. Nel genere Geranium le fo-  
glie earpellari si staccano dalla loro inse~ione basilare per 
elasticitd di spira eompla~ata e lutlavia restando aderente al- 
la eolumella projettano i semi. Nel genere Erodium invec% le 
earpelle, non potendo abbandonare i semi perch,, l'it~eareerano 
completamente, si staecano dalla inserzione basilare ad ~tn 
tempo e dalla columella per elasticitd di sl~ira elicoide e in 
un col semi scattano lunge parecchi palmi. Nel genere Pelar- 
gonium le f~)gli~' carpeliari sono foggiate appunto come nell 'E- 
rodi~tm, ma presentano di pifl uu nitro ingegt}o pella dissemi- 
nazione. La sl~ira elicoide cio~ onde terminano le carpelle d 
tutla vestita di peli assai lunghi, ed d convertita in un ~'ero pap- 
po, suscettit)ile di dar presa al '~'ento. In ambi poi i generi Ero- 
dium e Pelargonium la parte caudale delle earpelle ~ un sen- 
sibilissimo igroseopio. A(I o~ni menomo eambiamento igrometrico 
1}ell' atmosfera, storce ( all' umido ) e eontoree ( al seceo ) le sue 
spire, e cosi facendo consegue due fini, di allontanarsi eio~, mag- 
giormeute dalla pinata madre~ e~ trovato un terreno sot'lice, di 
c~Jt~ficearvi il seine, con m ~ o  d' agire analogo a quello della 
lrivella. 

Queste osscrvazioni sulla disseminazione nei generi Geranium, 

Erodium e Pelargonium feel fin dai primi tempi the mi oceu- 
pal di studi botanici (da l  i850 al 1852 ).  

Un consirnile ingegno, sebbene attuato sovra un organo 
morfologieo d' origine diversissima, presentano i frutti delle 
avette~ specialmente quelli della comunissima Arena falua, i quali 
si tro~ano raechiusi entro una gluma sormontata d a u n '  aresta 
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contorta a spirale per un certo tratto, e quindi terminata in 
un gomito non contorto. Questa gluma ad ogni cambiamento 
igrometrico distorcendo e contorcendo l'aresta, porta a passeg- 
giare con s6 la cariosside ehe racchiude. 

Dal fin qui detto chiaro apparisce ehe se agli organi deile 
piante, composti come sono da r istologiei di rigida con- 
sistenza, non g dato, salvoch6 in pochi casi eecezionalissimi, per 
esempio helle zoospore e negli anterozoidi delle crittogame', di 
godere della facolt'~ Ioeomotrice, non ostante, il prineipio intel- 
ligente plasmatore delle medesime ha supcrato per cosi dire s• 
medesimo, ed ha supplito ampiamente al fatale difetto con mil- 
le combinazioni e disposizioni, ingegnosc l 'una pib, dell'altra. E 
per verita, a meno che grandemente non erri, si pub sostene- 
re the la intelligenza sviluppata in genere nella struttura fun- 
zionale delle piante, non sia da meno di quella pifi appariscentr 
the si appalesa negli animali. E con cib non intendo sostenere the 
negli csseri organizzati il grado d'intelligenza di cui sono por- 
tatori, sia pari perfettamente ed equilibrato in tutti. La legge 
della uguaglianza non esiste in natura, e del pari che tra gli 
uomini sonvi quelli o di maggiore forza fisica dotati, o di 
maggior p6tenza intellettuale o adorni di maggior bellezza, 
del pari che la stirpe caucasiea la vince in facolt'~ morali ed 
intelleltive sulle altre stirpi della specie umana, del pari che i 
mammiferi sono superiori di forme e di faeolth ai serpenti ed 
ai batraehii, del pari the 1" aquila sorpassa in organizzazione 1o 
scomparso Didus ineptus~ che 1o squalo eccelle sopra r Amphyo. 
xus ,  gl'imenotteri sovra i ditteri, i cefalopodi sovra gli altri 
molluschi, cosi pure helle diverse piante hannovi diversi gradi 
di perfezione morfologica non meno ehe biologica : come avremo 
in seguito occasione di pih diffusamente discutere e dimostrare. 

veto che non sempre riesee d'instituire circa la misura 
dell'intelligenza ua parallelo soddisfacente, quando si prendano 
a soggetti di eonfronto esseri che appartengano a regni od an- 
che ordini naturali disparati. Quei che per esempio si arbitras- 
s e a  giudicare quale sia il soggetto ore s'incarni maggior dose 
d'iutelligenza sei l  cane, seil  Conurus monachus (t), l'ape, una 

(l) Scelsi ira gli uccelli queslo esempio, perch~ possedetti un psittaco 
di tale specie, dotato d' intelligenza e di sensibilith ~eramente straordinarie. 
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pianta di Catasetum o di Asclepiaz, non potrebbe venire a cape 
di un retto giudizio~ giaeeh~ mancano i termini di vera rela-  
zione e confronto. Ma ponendo invece a fronte il cane e la 
talpa, il Conurus e i l  droate,  l 'ape e la mosea~ una pianta di 
Catasetum e di un ofride, di Asclepius e di un pino, ben si po~ 
trfi. dire che i primi sono la sede di maggior intelligenza hello 
stesso tempo ehe posseggono uua organizzazione pifi squisita e 
perfetta: che insomma prevalgono e biologicamente e morfolo- 

gicamente. N~ vale il presumere c he tutti gli esseri siauo egual- 
mente perfetti~ dappoich~ nulla loro manchi di cib che alia loro 
essenza ed esistenza torni utile e eonfacente.  L 'ostr ica ha tutto 
quel che convieae per essere e r imanere ostrica. L'os~rica dun- 
que da taluui si vorrh dire perfetta nel gencre e nella specie 
sua. Per certo la stessa cosa pub profferirsi al riguardo di tutti 
i viventi, e nondimeno molti souo gli animali  di gran lunga 
pifi elevati dell 'ostrica nelia scala della perfezione cosi organi- 
ca ,  ehe funzionale e biologica. 

Se nelle preccdenti pagine, forse sovcrchiamente diffonden- 
domi~ ho riferilo un cumulo di fenomeni d'ordine biologico, i 
quali~ eecettuate ben poche cose nuo~e, sono generalmente co-  
nosciuti~ cib non feci senza seopo ed ebbi di mira i seguenti 
punti .  

In primo luogo passando in coordinata rapidissima rasse-  
gnu i fenomeni medesimi, mirai a porgere una definita idea dei 
limiti delia biologia non che dei materiali  c h e l a  costituiseono. 

In secondo luogo, raceogliendo dette nozioni da diversi pun- 
ti dei trattati  fisiologico-botanici, o'~e sono disperse e pih o me-  
no spostate, e coneentrandole in una massa imponentc~ mirai 
a trascinare subito il 'giu:lizio e vincere la causa contro quelli 
che avversano le idee e le interpretazioni teleologiche, e che 
ritengono potere al solo easo ridurre e attribuire tanti fa t t i ,  
che sono invece-per  me patenlissimi sintomi di un principio 
immateriale, intelligente, presciente, noueh[~ di un piano precon- 
eetto di creazione o almeno di evoluzione. 

Ma sovratutto mirai a far naseere ia seguente idea, la qua- 
le naturalissima sgorga dal riflettere sulla congerie dei fatti so- 
vra citati .  
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L'estrinsecazione della vita nei vegetali ha degli scopi che 
nessuno di sana manta vorrb, negare. 

Questi seopi, diretti a soddisfare iueluttabili b!sogui, quelli 
per esempio della, feeondaziona reciproea e della diffusione della 
piante, sono conseguiti medianta tanto mirabili artifizii, inge- 
gni e meecanismi, che di migliori e pifi aceonci la manta u- 
mana, la quale pure 0 eonscia della propria intelligenza e de[ 
proprio vivere nel eampo spirituale del pensiero e della idea, 
non saprebbe inventare nO eoneepire. Di qui scaturisee la ne- 
cessitb, logics di non diniegare il eampo medesimo della idea e 
del pensiero anehe agli altri organismi. 

/~la ~'i ha di pifi. PerocchO quando si tratta di raggiunge- 
re uno scopo prestabilito, il principio vitale non si contents di 
sci()gliare il data problems con una formula union, o plasman- 
do e trasformando ua solo organo, ma iavece, dando pro~a di 
utla fertilith inventiva prodigiosa, moltiplica fiao all'infinito le 
formole stesse, e, coma eera duttile in mano dell'artists, pla- 
sma,  informa e trasforma a suo piano taleuto~ il primo e qual- 
siasi or~;ano ehe gli si presenti, lnfatti quala organo non vedem- 
mo matamorfosarsi a prendere attiva parts alia disseminazione ? 
Notammo eosi l 'arillo, il funieol% la placenta, l 'assa inaluso~ 
l'assa eseluso, l'endocarpio, il mesocarpio, le produzioni epi- 
earpiehe, epidermiehe ed epispermiehe, il peduneolo, la brattea 
e perflno i rami stessi della inflorescenze. E quale artifieio ve- 
demmo inadoperato? Notammo le ale, le plume, il paraeadute, 
il cervo ~'olante, la trivella, gli ami, gli uaeini, il viseo, l a  
siringa, gli elaterii ca. 

Quindi appara a mio eredere fulgidamente attestato e di- 
mostrato il grau fatto eosmico del dualismo antagonistieo tra 
1o spirito e la materia, t ra i l  prineipio agente e il prineipio pa- 
ziente. Quindi mi par manifesto ehe il pensiero e l 'idea, ehe 
regga i destini dell'uomo e della umanitb., predomina egual- 
manta e governs non meno gli altri esseri vi~enti. Ouindi ~ ehe 
la morfologia dave essere suddita della biologia. E senza il soe- 
eorso della biologia~ ehe eosa (~ la morfologia sa non ehe una 
ingrata, arida ed infeconda contemplazione di forms e meta- 
morfosi, della quali sfugge il eoneetto, ]a signifieazione, lo spi- 
rito? Che cosa (~ la morfologia p u r a e  sempliee se non e h e l a  
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misura delia nostra ignoranza? l~la opportunamente adjuvata 
dalla biologia, si eompleta e risorge ~ ed ambedue sorreggendosi, 
formano insieme un eomplesso seientifieo, di alto interesse fi- 
losofieo. Cosi la mente umana pub elevarsi sino alia intuizione 
dei pensieri e concerti ideati e realizzati dal Supremo Motore 
nella creazione oppure nella evoluzione dell' universe. 

sotto questo punto di vista ehe la biologia, considerala 
come un ramo distinto delle scienze naturali sorge alia sua vo- 
eazione e soddisra alia sua missione speeiale. Bene seeverata 
dalla fisiologia, la quale si applica a indagare i fenomeni di vi- 
ta interiore, attinenti alia formazione, evoluzione e moltipliea- 
zioue di o r g a n i e  di organismi, la biologia rive in una sfera 
diversa, e, studiando i fenomeni della vita esleriore~ viene di 
neeessit~ ad investigate e toccare i rapporti e le armonie ehe 
eollegano nel grau centro della vita eosmiea le singole rite de- 
gli esseri individualizzati. 

Sotto questo punto di ~ista si pub arguire fin flora quanta 
importanza del:,bano avere le nozioni 1)iologiche per la retta clas- 
sificazione delle piante, ma pifi propriamente per la giusta ap,- 
preziazione scalare della maggiore o minore perfezione organica, 
quantunque fino al di d'oggi non siauo state utilizzate a tale 
riguardo. Ma prima di toecare dcl valore tassonomico dei ca- 
ratteri biologici, mi occorre di schiarire maggiormente alcune 
idee, e tentare per quanto possibile di rimuovere objezioni che 
da molti saranno elevate contro il modo di vedere sovra espo- 
sto.  

M'ineombe qui dir poche parole in giuslifieazione del vo- 
eabolo biologia da me adottato. Per eerto il termine etologia 
sarebbe parso a taluni pih adatto. Etologia allude a scienza 
de' eostumi. Ora i eostumi presuppongono nel subietto maggior 
dose d'arbitrio e di libertb, d'agire di quel ehe non paja do- 
versi aeeordare alle piante. Preferiseo il termine biologia per- 
ela6 di pifi nobile dieitura ~d alquanto pifi generieo. 
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Objezioni. 

AaTIcoco !. SuI vltalismo. 

Due teorie diametralmente opposte si affaecendarono sem- 
pre mai per dare una plausibile spiegazione dei fenomeni cosmi- 
c i e  delle loro cause produttrici, fin da quando lo spirito umauo 
educato da moltepliei relazioni sociali e da cognizioni accumu- 
late per via di tradizione, crebbe abbastanza maturo per riflet- 
terr il pensicro sovra se stesso e sovra gli oggetti estcriori. L'una 
pub essere chiamata la teoria del dualismo e l'altra la teoria 
dell' unitarismo assoluto. La teoria del dua]ismo ammette general- 
mente nel cosmo due principii, l' uno agente, raltro paziente, 
l'utm imperante, I'altro suddito, i'uno intelligente, l'altro bru- 
to. Ammette cio5 come due eati distintissimi ]o spirito e la 
materia. Virgilio con felice poctica diviaazione esprcsse assai 
b ene questa teoria quando cantb 

Spiritus intus alit , vastamque infusa per arlus 
Mens agitat molem et magno se corFore miseet. 

La teoria dell'uaitarismo invece non ammette che un prin- 
cipio unico nell' universo, cio~ la mate r ia ,  alia quale appone i 
caratteri della eteruitit, dell'immensitfi, dell'intelligenza, come 
altrettante qualitb, dalla medesima non dissociabili. 

�9 Ora finch6 alia mente umana sfuggiranno le ultime ragioni 
delle cose, l'uomo non potrit fabbricare che teorie pifi o meno 
plausibili, pi/1 o me]o appaganti, e come teorie appunto e nulla 
pifi the teorie stettero, stanno e staranno gli opposti sistemi 
dello spiritualismo e del materialismo, senza che nd per l 'uno 
n~ per r altro vi sia probabilii'h di avere armi tanto decisive e 
argomenti tanto formidabili da debellare e uceidere per sempre 
la parte avversaria. 

II uero punto della questione non deve dunque consistere 
nella pretensione di fondare una. dottrina, di spaeciar dogmi o 
profferir sentenze, ma scmplicemente nell'esaminare con atten- 
zione, e nel ponderare spassionatamente quale delle due teorie 
abbia maggiori probabilitfi in suo furore. 
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O m ' i n g a n n o  'assai ,  o senza comparazione pifl numero~i 

sono i punti  di probabilitb, per la teoria spiritualistiea. E gli ar-  
gomeuti  ehe mi  t raggono a questa conclusione sono pr incipal-  

mente forniti  da quelle scienze medesime il eui ebmpito si r e -  

str inge alla put'a cognizione della ma te r i a .  
La fisica e lementar iss ima ad ogni passe insegna che la 

mater ia  per se medesima 6 inerte ,  anzi con un singolare ant i -  
logismo le at tr ibuisce la for~.a d' inerzia ,  come se I' inerzia fosse 

una  forza, quando  6 iavece evidentemente dil'etto di forza ( 1 ) .  

~on  si saprebbe citare n6 anco un solo esempio che la mate-  

ria,  entre  se stessa e da per se s t e s sa ,  sia capace ad ingenerar  

mo te .  Si ha in~'eee costantemente  l ' e sempio  cont ra r io ,  eve la 
mater ia  riceve il mo t e ,  In por ta  e 1o comunica ,  e g i a m m a i  ne 

porta o n e  eomunica  pih di quel ehe ne abbia r icevuto .  Sup-  

pongo il perfetto ~'6to innanzi  a me .  Prcndo un globe, poniamo 
di ferro, e 1o slancio nell' infini te .  Se il globe non trova os ta -  
cell nel sue sentier% nei quail di m a n e  in m a n e  trasfondere o 

l r a s fo rmare  il mo~'imento che ha rice~uto,  e cosi a poco a po- 

co ral lcntarsi  per infiae fcrmarsi,  correr?t eternamente con m o -  

le un i formemenle  acceleralo e in direz ione co.,tante, e r a  sup- 

po~go clte un  mater ia l is ta  scorga questo globe nella sua eorsa. 

Egli giudicherb, senza pifi cite dctto globe si muove di mote  

spontaneo e per virtu propria ,  e pronunzierb, un  solennissimo 

errore.  Eceo dunque diret tamente  provata  la possibilitit ehe il 
maler ia l i smo sia dai fondamenli  e r roneo .  E chi assicura il m a -  
terialista che quando pronunzia  = la mater ia  gode di mote  

proprit) = non ineorra  nel solenniss imo errore a,v,'ertito di so- 

(1) Gustavo Mending su questo proposito a pag. 945 del tomo primo 
anne 177.3 del periodieo di fisica, di storia naturale ece. diretto dall' Abate 
i',ozier, nora giudiziosamenle quanto segue. �9 Quelques physiciens donnent 
"~ cette propriel6 le nora de force el' inertie. Je penso eependant avee le 
cdldbre 31 Euler que [e mot de force no eonvicnt pas absolument h cette 
qualil6, puisque l' effct de I' inertie n 'est  antre chose que la perseverance 
d' un corps dt~ns 1' 6tat nuil  so trouve; an lieu que la force produit ou tend 

produire le changement de cet 6tat ...... 
Tout ce qui change ou tend ~ changer t' dtat d' nn corps, soit en repos, 

soit en mouvement, s'appelle force. Galilee, le premier des modernes qui 
se soit attach6 h la mdeanique, a indiqu6 cette notion gSn6rale pour espri- 
mer la puissance qui tend h changer i' dtat d' un corps ~. 
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pra? Gl'insegnamenti della fisica pertanto, predicando la mate- 
sin inerte e inabile per se medesima alia semovenza, perorano 
la cause della teoria dualistica. 

E non meno gl'insegnamenti della chimica. Epieuro, l' an- 
ticbissimo padre dei materialismo, con ineoncepibile dh.inazione 
ha prcaorso molti secoli helle intuizione della teoria atomiea.  
Meglio non l'avesse fatto, s' intende riguardo al suo sistema fi- 
]osofico, giaech~ o mi inganno asset o [a teoria atomica ormai 
trionfalmente insediata e forse per sempre assicurata, si mostra 
sfavorevolissima al materialismo. Infatti~ ammessa la esistenza 
degli atomi 6 giuoeoforza ammettere che tutti e ciascuuo pos-  
seggono le stesse stessissime qualit/l eosi attire che passive. E 
co'sl devono ave~'e~ per ogni data specie chimiea di materia, la 
stessa forma, la stessa graudezza, le stesse apparenze, la stessa 
sostanzialitb, e gli stessi costumi. E giuocoforza insomma accet- 
tare che gli atomi siano altrettanli individui assolutamonte st- 
mill. Ora se cost stauno le cose~ come si spiega che gli atomi 
si aggregano tra loro, e, mossi come da una "~olont~. union, di- 
rettrice, concorrono a formare un nitro essere, il cristallo, for- 
nito di patti diverse e diversamente orientate? Come si spiega, 
senza l'ammissione d ' u n  priucipio imperante e direttivo, ehe 
migliardi e migliardi d' indi~idui possano concorrere a formate 
una unit~, di superior grado, perfettamente individualizzata? Se 
ris~ltato della aggregazioni atomiche fossero altretlante sfere, 
sarebbe alquanto meno scabra la interpretazione materialistiea ; 
ma sfere non sono e invece sono corpi poliedrici, a ordinate i 
quell 6 logicamente neeessario o almeno pifi plausibile I 'ammet- 
tare che sin intervenuto un nuovo e singolare agente, la forza 
di polaritd ( forza chimica, forza di coesione). La teoria dua- 
listica spiega bane questa serie di fenomeui, ma non tanto il 
materialismo. Imaginiamoci di ,;eder mauovrare un esercito. 
L'unitarista direbbe: ei si muove per volontb, propria.  I1 dua- 
lista invece agevolmente distinguerebbe la parte imperante dal- 
la parte obbediente. Or chi s'apporrebbe al vero? 

Trasportata la questione nel campo degli esseri organizza- 
ti, Io spiritualismo assume il home di vitalismo e alia influen- 
za di uno specifico principio vitale attribuisee tutti quegli effetti 
svariatissimi che non si riscontrano negli altri eorpi inorgani- 
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ci. II materialismo invece ehe in quest'ordine di studi,  si eela 
so/to il manto di antivitalismo, dogmatizzando afferma the le 
piante sono il risultato delle forze medesime che reggono i cor -  
pi bruti, ossia delle forze chimico-fisic~e. Si concede volentieri 
agli antivitalisti essere tra le cose possibili anche questa che 
cio6 il principle vitale sia una speciale trasformazione delle forzo 
chimico-fisiehe. Ma ben differente egli ~ che una cosa sia pos- 
sibile e che una cosa inveee sia reale. Ora gli antivitalisti, spia- 
e e i l  doverlo dire, commettono un deplorabile errore di legiea, 
confondendo il possibile col reale. 

II vitalismo suole cssere pih cauIo e sovratutto meno dogma- 
rico nel sue procedere. Pub a' suoi avversari objettare quanto 
scgue. Dilcggiate voi il vitalismo perch6 riduce ad un prinei- 
pie ossia ad una forza sui generis tutti quei fcnomeni dei cor- 
pi organici che noa possono essere, a quanto 6 lecito congct- 
turare dallc attuali cognizioni, spiegati  colle Icggi delle forze 
chimiche e fi~iche? Ma questo procedere che voi s/immatizzato 
6 tutfaffat to conscntaneo ai dettami delia Iogica. Le forze so- 
no qui(ldith intatJgibili, impalpabili, e che non si possono altri- 
mc~ti da noi conoscere sal~och6 dagli effetti e per i fcnomeni 
che prodttcoao. Ora dacchd gli effetti sono dii~ersi ~ ben piit 
logico lo ammettere che i principii  causali ossia le forze da 
cui procedono siano diverse, anzich~! il presumere e il pregiu- 
dicare the una slessa forza possa produrre fenomeni ed effetti 
diversi. 

II punlo della questione sta nel disaminare se i fenomeni 
biologici siano o non siano diversi dai fenomeni ehimici e flsi- 
ci. Ora il volgare buon scnso di qualunque indotto ha sciolto la 
lite, e le indagini del dotto non fecero che mettere sempre pitt 
in chiara luce la fi)ntlameutale diversit'5 ehe separa i fenomeni 
del mo.qdo organizzato dai fenomeni della materia bruta .  

31a non solo vi ha differenza tra le forze chimiche e le vi- 
tall,  vi ha ,  quel che pifi monta ,  un deciso antagonismo, ed 6 
qui dave a parer mio il vilalismo trionfa completamente sulla 
teoria avversaria.  Un animale finch6 il soflio della vita 1o m a n -  
tiene 6 nn ambulante contraddizione allc leggi chimiche. Infatt i ,  
appena cessata la vita,  le particelle materiali, rompono quel 
forzato equilibrio lore imposto dal principio vitale,  e rientrano 
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mere6 ii rapidissimo processo della putrefazione sotto i'impero 
delle pure leggi chimiche. Alessandro di Humboldt nel mitico 
Genie di Rodi (vedi i suet ~-- Quadri della nature ~ - )  adorn- 
brave ingegaosamente questo valido argomento del vitalismo (~). 

Se si pone a coati'onto il cristallo, ossia la pih semplice 
espressione fenomenale delia forza chimica, colla cellula~ ossia 
colla pi~ semplice espressione fenomenale della forza vitale~ ad 
aaa meate spassionata e libera da idee preconcette tosto si ap- 
palesano enormi differenze, e si rivela uo perfetto antagonismo. 
La forma del eristallo 6 essenzialmeate poliedrica. La forma 
della cellula 6 invece essenzialmente globulare. La eonsis/enza 
de/ ct'istallo i~ essenzialmente rigida, e molIe per 1' opposto ]a 
consistenza della cellula. Uniformemente solido 6 il cristallo; com- 
posta 6 inveee la cellula di pareti solide e di aria eavita rae- 
chiudente eorpuseoli solidi, liquidi e semiliquidi. Tutte le parti 
componenti it cristallo souo omogenee; e/erogenee invece le partt 
componenti la cellula. 11 cristallo cresce per semplice sovrap, 
posizione di particelle e indefinitamente: la cellula eresceinvece 
per intussuscezione e non oltrepassa eerte dimensioai. Nel eri- 
stallo, le particelle materiali uaa volta concretate non eambia,- 

(1) Dulrochet. ln on succoso e breve sue  scrltto intltolato experiences 
sur [a force vitale ehez los vJ#dtaux dope avere riferito ingegaosi  esperi-  
menti  sulla circolazione del succo nolle cellule della Chara, eonchiude the  
]e r~sultat defiuitif de ces observations est qu i i l  existe veritablemeut,  chez 
los ~tres vivants, animaux el v6g~taux, une force particulibre ~ la quella 
est due la vie; que eerie force est en  combat avee la plupart des causes  ou 
desforces physiques el chimiques qui sent  ext~rieures aux ~,!res vivants, et 
qui appart ienaent  b la nature qui les environne;  que la force vitale n ' e s t  
point  un dire imaginaire. J' ai fail voir que ce qui la caraetdrise sp~ciale- 
meut ,  c ' e s t  ce combat r~actif par lequel elle tend /i se met t re  en  equi- 
libre avec toules les forces ex{drieures qui agissent sor elle en teadant  
i" aboIir; elle leur r~sisl.e; et m~,me lorsque ces forces ennemies  sent  trop 
dnergiques, la force vitale combate t  r6siste encore pendant  quelque temps, 
et ne cesse  d '~xis te r  que lorsque son effort de r~aetion a ~t6 vaincu. 
La fi6vre cst ]a n~anirestalion de cot effort de r(~aetion de la force vitale 
cen t re  los causes ou forces nuisibles, qui, faiblcs, sent  vaincues,  d '  od re-  
suite la gufr ison,  mats qui, lrop puissantes, demeurent  viclorieuses daus 
ce combat  d~ la vie centre la mort .  

In quesfe parole si ha nan f'elicissima e sommaria dclineazione del pa- 
retire aa tagoaismo Ira la forza titale e le forze fisiche e chimiche.  
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no mai di posto; nella cellula invece l e particelle materiali sono, 
fiach6 essa ~'ive, in un perpetuo moto di trasposizione. Le par- 
ticelle medesime nel cristallo una volta concretate non ca,n- 
biatao mai di natura, ma nella ccllula finch6 dura la ,dta sot~o 
in uno stato perenne di trasformaziot~i chimiche. La cellula ha. 
scc entro tma eellula preesistente; il cristallo non nasce nel seno 
di uu c,'istal[o ma si forma e si concrelizza alia superficie od 
entro il seno di un liquido. La cellula nasc% ~i~'e e muore; il 
c,'istallo haste bensi: ma non ','ire n6 muore. 

Dal fin qui detto pa,'e a me che le diffcrenze t r a i l  eri- 
stallo e la cellula non siano n6 le~giere n6 superfieiali beasi 
profonde ed antagonistiehe. 

l~Ia non si /~ ancora fatto cenno della pif~ essenziale diffe- 
renza consistente nella f3colt'a che ha la eellul3 di prolificare e 
moltiplicarsi. I fenomeni della generazione e della moltiplica- 
zione sono quelli the segnano uu abisso tra gli esseri organi~- 
zati e quelli del regu~ inorg3nico. E fiuch6 gli anti~,italisti ntm 
riescono a colmare quest' abisso, o a aittare almeuo un punto 
di eottgiunzione tra 1' una e 1' altra sponda, locch6 non hanno 
fatto finora ed 6 agevole il pronosticare the non faranno gialn- 
mai, 13 teori3 del vitalismo, 1o aceettino con buona pace, pre- 
~at'r~. per '~'igor di logica contro 13 teoria avversaria. 

E invero la maggior parte dei fisiologi e dei filosofi, non- 
oh; ~. dcllc scuole fisiologiehe aatiche e moderne, porsero omag- 
gto at ~italismo. E non 6 che da qualche anno a questa parle 
the si r appalcsata una per me iuesplicabile recrudescenza delle 
tcorie ,n3teri:~listichc per parle di molti seienziati germanici, 
alcuni fra i quali adorni tli bella lama (1). Questa nuova scuola 

(t~ Duolc il dover dire che troppi davvero s o n o  i naturalisti e filosofi 
tedeschi di o~gidi, i quail p rofessano  il pill e rudo malerial ismo. Non mau-  
cauo per nitro insigai eccezioni. Basti eilare H. G. g roan  naturalista di non  
( 'omtme levatura,  autore di tanti scritti pregialissi,ni e di opera  di Innga 
leua. Eauutet 'aado egli no ' suo i  31orlJhologische St~Lclien (Lipsia, 1858) I~ 
I'orzc t',J,hlamentali delia natura,  d is t ingue 1 o la forza di Oravitazione chr 
st~ggioga i tnondi; 20 la forza di o[~i td  che  regge i minerali;  .5" la forza 
di vit.litt~ (in direi d' irritabilith) che ~;overna le piante ~ 4* ia forza di 
sc~sibilith cite s' incarna negli auimali .  Questa eategorica distinzione delle 

[~aze della .'iatura, onde Bronn si accosta al sent iro di tanti antiohi e too- 
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de] materialismo germanieo tenta acquistare proseliti anche fuori 
della Germaaia. In Francia, nella terra classica dei coneetti 
chiari, essa ha fatto completamente naafragio, come si pub ve- 
dere dal risultato delle animatissime discussioni agitatesi poehi 
anni sono davanti a quell' illustre areopago the 6 l'Aecademia 
delle Scienze in Parigi. Ma in Italia, se non vien posto da per- 
sone autorevoli un argiue alia sua diffusione, minaccia di e s t e n -  

ders i  forse pih del bisogno. Allado al bisogno della e o e s i s t e n z a  

di teorie opposte, aflinch6 le, medesime servano di stimolo e di 
reciproco correttivo a quelli che incedono nel r delle 
scienze, e si affaticano alia ricerca del veto. 

qui prezzo dell" opera citare alcuni squarei tolti da ri- 
nomati autori moderni, sulr argomento del vitalismo. 

Schleiden nella prefazione alia quarta edizione dei suoi 
- -  Grundzi~ge der wissenschaftlichen Bolanik~ 1861 - -cos i  di- 
leggia il vitalismo. 

(( La meschiuella che si ehiama forza vitale, del resto gi~. 
da hmga pezza accoppata dalla sana filosofia della natura, put 
tuttavia vagolante aneora qua e col'5 a guisa d' uno sfortttnato 
fantasma~ vedcsi oggidi scacciata da un arJgolo e dalr altro dai 
poderosi seongiuri dei naturalisti. Deeisivi sono al riguardo i 
lavori dei ehimici moderni, in ispeeie poi le brillanti s p e r i e n z e  

di Berthelot. Si riusei per '~,ia sintetica a eomporre con elementi 
assolutamente inorganiei: acido formieo, glicerina~ grasso, zue- 
ehero eee. Niun valente chimico dubita ormai che Ira pitt o men 
breve tempo non si giunga altresi a eomporre analogamente lc 
materie albumint)idi. Ma siccome il grasso~ gl'idrati di earbonio 
e le eombinazioni proteiniehe eostituiseono tutti i materiali della 
struttura e del nutrimento degli organismi, eosi ei 6 data la mi- 
glior pro~a che la materia 6 sempre soggetta ad identiehe leggi 
cosi dentro che fuori degli organismi. 

Eeeo dunque the secondo Sehleiden mere~ gli esperimenti 

derni (e fra gli altri di A. P. De Candolle e di Isidoro G~offroy 5. Hilaire) 
equivale ad una professi6ne di fede hello spiritualismo e ne] vitalismo. A p 
59 di detta opera il Bronn dice che le forte di attrazioue e di affinith 9 eo- 
mecch6 inercuti a qualunque materia, agi scono aneo negli organismi, ma 
soggiunge che in questi sono visibiimente subordinate e dominate da/la 
vitalitY., 
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di Berthelot, sarebbr stato flnahnente gittato il ponte di con- 
giunzione sull' abisso the separa gli oganismi dalla materia bruta. 

Ora rincresce, in eonsiderazione del rispetto dovuto a tanto 
seienziato, il dover segaalare nel citato passo due gravissimi er-  
rori di logiea. 

I1 primo errore eonsiste nel paragonarr i proeessi del Ber- 
thelot col proeessi seguiti dalla natura nella produzione degl' idro- 
carburi e deile sostanze albuminoidi o proteiniche. 

Berthelot riesci in realtlt a produrre in piceola quantita 
qualcuna dclte sostanze sovracitate, ma valendosi dei pih ener- 
giei reagenti chimici, di lambiechi e fornelli. 

Laddove la natura prepara una ingente e svariatissima quan- 
tit'~ di. sostanze /~inarie, ternarie, quaternarie con mezzi o s t ru-  
menti ehe non solo la seienza chimiea 6 incapace d' imitare, ma 
ben aneo non s a e  non giunge a eomprendere, lnfatti la cellula 
/~ quel portentoso laboratorio ore la ,~atura senza fuoc% senza 
fornelto n6 lambicchi, adiuvata da poehe sostauze per 1o pi~t 
ehimicamente inerti, riesce con ineoneepibile faeilitit ad operare 
It: pift ardue composizioni e scomposizioni ehimiche, e a pro-  
durre una svariatissima quantita, di eorpi eomposti. Basti accea- 
hare alia somma facilita con eui le foglie eostituite da sostanze 
ehimiche quasi affatto indifferenti gitmgono a scomporre I" acido 
earbonico atmosferieo, cio6 a distruggere una delle pib. forti af- 
Ihlit'h chimiehe. 

( eontinu~ ) 
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