
GIUSEPPE ZAMBECCARI

I.

Del f a m o s o  an a to m ico ,  medico  e natural is ta pon tr em o-  
lese G i u s e p p e  Z am b e cc a r i ,  che  fu vanto  del l ’Ateneo pisano 
ed è g lo r ia  auten t ica  della sc ienza  italiana, n o n  si conosceva,  
si p u ò  dire,  che  il p o ch i s s im o  che  ne aveva scritto Angelo  
F ab ro n i ,  lo s tor ico  illustre del la g lo r i osa  U n i v e r s i t à 1.

Fu solo  q ua lche  a n n o  addie t ro  che ,  a v e n d o  avuto o c 
ca s io ne  di fare a lcune  r i ce rche  sull’ a r g o m e n to ,  potei rac
cogl ier e  in to rn o  allo Z a m b e c c a r i  un più co p io so  materiale 
b iogra f ic o ,  di cui mi valsi pe r  u n a  b rev e  nota,  compar sa ,  
nel 1914, su un  g io rn a le  pol i tico di P i s a 2, a p ropo si to  di 
u n a  p u b b l i c a z io n e  del Prof.  C ar lo  Fedel i  di quel la  Univer 
sità, che ,  co m e  è no to ,  è il p iù au to re vole  i n daga to re  e ri- 
v en d ica to re  de l l ’o p e r a  z a m b e c c a r i a n a  ed ha  il meri to g r a n 
d is s imo di ave r  r i chi amato ,  p e r  p r i m o ,  1’ a t tenzione degli 
s tudios i  sul la p e r sona l i t à  scient i fica del g r a n d e  p o n t re m o-  
lese.  M a p o ich é  di quel  mio  m o d e s t o  scrit to,  ormai  in t rova
bile,  mi s o n o  p e rvenu te ,  an c h e  re cen tem e n te ,  varie richieste 
d a  pa r te  di cul tori  degl i  studi  z a m b e c c a r i a n i ,  che  ac cennano ,  
o g g i ,  a un  n u o v o  e p r o m e t t en t e  r i svegl io,  così,  in attesa 
di p o t e r  d a re  u n a  più c o m p i u t a  b iog ra f ia  del lo Zam becca r i ,  
r i t en g o  o p p o r t u n o  r i p u b b l i ca r e  di tale scrit to la par te s o 
s tanzia le ,  c o n  quel l e  m a g g io r i  not izie in to rn o  alla vita, alla 
f amig l i a  e all’ o p e r a  scient ifica,  che  s o n o  consent i te  dall’in
dole  di q u e s t a  rivista.

' A. F a b r o n i , H ist. A cadem iae P isanae, Pisa, 1795. Al Fabr. at
tinsero quanti, in seguito, scrissero dello Z., dal lunigianese E. Q e k i n i , 
M eni. S tor. d e lla  Lunig., al Prof. C. Fedeli, che, però, più che la vita 
ne indagò l’opera scientifica.

2 C orriere  Toscano, xxi, 9 genn. 1915.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012



G IU SE PP E  Z A M B E C C A R I  91

Gius eppe Zam becca r i ,  co n t ra r i am en te  all’ o p i n i o n e  di f
fusa, che  lo r i teneva nato a Pon tremol i ,  v ide la luce  a 
Castel franco di Sotto (Firenze),  il 19 marzo 1655, d a  B er 
nardino Zam be cca r i  e da Livia Maraffi ,  ap p a r t en en t i  e n 
t rambi  a note ed ant iche famigl ie pont remoles i .  Si l eg ge ,  
infatti, nel Registro dei battezzati di quel la  C o l le g ia ta :

« A’ dì 19 marzo  1655. G i u s e p p e  Mario  G i o v a c c h i n o  
di Bernardino di P o m p e o  Z am b e cca r i ,  di p re sen te  C a n c e l 
liere di ques to C o m u n e ,  e di Livia di G io v a n  F r a n c e s c o  
Maraffi,  del suddet to  legittima conso r te ,  si ba t tezzò  q u es to  
dì suddet to da  me prete Piero  Guer razzi ,  Vicar io  P r o p o s t o ,  
compare  Sig. C a n o n ic o  D o m e n ic o  Turi  di C a s t e l f r a n c o  » *.

Dei Maraffi è nota la par te che  essi e b b e r o  nel la s toria  
di Pontremol i,  durante  i secoli xv e xvi, a p ro p o s i t o  del le 
loro lotte coi Reghini  ; e bas t er à  r ic o rda re  che  f u r o n o  n o 
bile, antica e potente famigl ia p o n t re m olese ,  o ra  es t in ta ,  da  
cui usc i rono anche  non  pochi  eccel lent i  sogget t i ,  s e g n a 
latisi nei pubblici  uffici, nelle profess ioni  l iberali  e negl i  
studi.

1 Zambeccar i ,  essi pure  estinti,  s e b b e n e  di p iù  r ecen te  
fortuna,  non t arda rono a conqui s tare ,  a loro vol ta,  l u s t r a  
e larghezza di censo.  S eco n d o  il no ta ro  e anna l is ta  p o n t r e 
molese S e r . G .  Rolando Villani, f iorito nel sec o lo  xvi,  essi 
sa rebbe ro  oriundi di Dozzano,  villa p re sso  P o n t r e m o l i 2 ; e 
il pr imo di tale famiglia,  di cui ci è r imasto  not izia  nelle 
memorie pontremoles i ,  è quel « l o h a n n i s  Becari  », r i co r d a to  
in un docum en to  del 1471, a p ro pos i to  di u n a  ca s a  c h e  i 
suoi eredi possedevano ,  a quel tem po ,  nella P a r r o c c h i a  di 
S. N i c o l ò 3.

Cer to è che i Z am be cca r i  c o m i n c i a r o n o  a f i gur a re  
nella vita pubb l ica  po nt remoles e  sul pr inc ipio  del c i n q u e 
cento ; nel qual tempo,  co m e risulta dall* Estimo del  1508,

1 Reg. dei B a ttezza ti della Collegiata di Casteltranco di Sotto.
a « Stirps de Zambeccaris ex Villa Dozani », Cfr. P ro to co lli di

G. R. Villani in Ardi. Notar, di Pontremoli-
3 Carte delPArcli. Maraffi, presso Manfredo Giuliani a Pontremoli.
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ch e  è il p iù ant ico  che  ci sia r imas to  di Pontremol i ,  oltre 
ch e  in quel la  di S. Nico lò ,  d o v e  la c a sa  suddet t a  era p o s 
se d u ta  d a  un G e m i n i a n o  del fu Pie t ro  Zam becca r i ,  essi 
e r a n o  di ramat i  a n c h e  nel la P a r r o c c h i a  di S. G emin iano ,  con 
L o r e n z o  e G i a c o m o  del fu Cr i s to fo ro  Zam becca r i ,  tutti già 
saliti a no tev o le  g r a d o  di for tuna .  E così  il 4 magg io  1526,
G.  G i a c o m o  e D o m e n i c h i n o  Z am b e c c a r i  c o m p a i o n o  tra i bar- 
genses, in tervenu t i  al C o n s ig l io  G en e ra l e  per  provv ede re  in 
m er i to  alle c o n t e s e  so r te  t ra  i pon t re m oles i  e i rurales; e P I I  
de l lo  s t e s so  m ese ,  t ra  i capi  famigl ia « al icuius  condi t ionis 
et g r a d u s  t e r r ae  P o n t r e m u l i  », par tec ipant i ,  pe r  lo s tesso 
mot ivo,  alla s e d u ta  del C o n s ig l io  Genera le ,  s o n o  ricordati  
il m e d e s i m o  G .  G i a c o m o ,  Ippol ito e G i a c o m o  Zambecca r i ,  
il q u a l e  u l t imo ,  in det to  an n o ,  fu anc he  M assa r o  del C o 
m u n e  di P o n t r em o l i .

U n  G e r o l a m o  Z a m b e c c a r i ,  nel 1547, fu implicato,  con 
altri p o n t rem o le s i ,  nel la c o n g i u r a  di G.  Luigi  Fieschi,  e ne 
soffrì  il b a n d o  e la co n f is ca  dei beni ,  v e n e n d o ,  poi, graziato 
nel f e b b r a i o  delP a n n o  succ ess ivo .  Pie tro Z am be cca r i  fu 
g i u r e c o n s u l t o  di g r a n  f a m a  nel c in q u ec e n to  e, oltre a vari 
p u b b l i c i  uffici cope r t i  in pat ria,  fu a B o lo g n a  e a Ferrara,  
d o v e  i n s e g n ò  a n c h e  di ri t to e p u b b l i c ò  ap prezzate  cons ul 
taz ioni  legal i .  Achil le e Ot tav io  Z a m b e c c a r i  fu ro no avvocati 
conc is to r i a l i  a R o m a  e vi g o d e t t e r o  ot t ima fama ; e molti 
altri de l la  famigl ia ,  in quel  t e m p o  e d o p o ,  si segnala rono 
nel le p ro f e s s io n i  l iberali ,  negl i uffici, negl i  studi e nelle 
ar mi .  T a n t o  ch e  il Villani,  co s tante  esal ta tore delle glorie 
p o n t r e m o l e s i  e d i l igen te  an n o ta to r e  delle famiglie,  degli 
u o m i n i  e ‘del le co se  del su o  t em p o ,  scr ivendo  nel 1568, at
tes ta  c h e  i Z a m b e c c a r i  e r a n o  « casatae  nobi les  inter alias 
in P o n t r e m u l o  et ex  eis fue ru n t  in h u m an i s  p er sonae  lite- 
ra tae  et a r m i g e r a e  et d o c t o r e s  ».

C o s ì ,  t ra  le p e r sona l i t à  più in vista a Pontremol i  nel 1570,
lo s t e s s o  Villani r i co rd a  G e m in ia n o  Zam becca r i ,  medico,  
O r a z i o ,  g iu r e c o n s u l t o ,  Margher i ta ,  m o n a c a  nel C o n v en to  di 
S. G i a c o m o ,  G i o v a n n i  Remedio ,  rettore della Ch iesa  di S. 
G e m i n i a n o .  E più tardi,  e cioè nel t e m p o  in cui fioriva
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Giuseppe Zambecca r i ,  « eccellente m ed ico  e let tore di det ta  
profess ione  nello studio di Pisa  », il p o n t r e m o l e s e  B e r n a r 
dino Campi ,  paziente e a m o r o s o  r ice rca tore  di pa t r ie  m e 
morie, non manca va  di r ico rda re  i nom i  di molti  Z a m b e c 
cari, tra cui si v ed o n o  p r im eg g ia r e  medici ,  g iu re c o n s u l t i  
e n o t a i i .

Adunque ,  G iuseppe  Z am b e cc a r i  usc iva  d a  u n a  f a m i 
glia, nella quale es is tevano notevoli  e an t i ch e  t rad iz ion i  di 
cultura e, per giunta,  egli nasceva  in un  t e m p o  in cui  gli 
studi erano ancora  tenuti in mol to  o n o r e  p r e s s o  le famigl ie  
pontremoles i.  Infatti, come o s se rv a  g i u s t a m e n te  il m a s s i m o  
storico di Pontremol i,  si sa che,  in og ni  t em p o ,  « P o n t r e 
moli seppe dare a più di u n a  univers i tà  d ’ Itatia i n segnan t i  
valenti ç pop olare  di buon i  g iudic i  i t r ibunal i  tutti del la 
penisola e mena re  il vanto  di g iureconsul t i  ch e  sc r is se ro  
opere  che fu rono  tenute pe r  gu ida  da  c h i u n q u e  a m m i n i 
strava la giustizia » 2. E la bel la t radiz ione c o n t i n u a v a  nel 
seicento ; tanto  che lo s tesso C a m p i  po teva  af fe rm are ,  c o n  
ragione,  che,  ai suoi tempi,  « f io r is co no  di m o l to  le let tere 
a Pontremofi  » e, con  legit timo o rgog l io ,  po t ev a  c o m p i a c e r s i  
che tanti pont remoles i  si fo sser o  illustrati nei p u b b l i c i  u f 
fici e negli studi,  e spec ia lmente  negli  studi  legali ,  « in cui  
si sono sem pre  esercitati e tu t tora  si e se rc i t an o  i p o n t r e 
molesi, essendosi  ritrovati a Pon tr em ol i  s ino  a c en to  e p iù 
dottori in un volta », non  poch i  dei  qual i  « r e s e ro  par i -  
menti chiari ed illustri non m e n o  se stessi che  la pat r ia  et 
i posteri ».

Ciò che  si può  dire,  a ben  più  alto ti tolo, di G i u s e p p e  
Zambeccar i .

1 Le riportate notizie intorno ai Zambeccari sono ricavate dagli
annalisti pontremolesi G. R. V il l a n i  e B. C a m p i , nonché da carte e 
doc. degli Arch. comun. e notar, di Pontremoli, ecc.

3 G. S f o r z a , Meni, e doc. p e r  servire  a lla  S to ria  d i  P o n trem o li.
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II.

Il p a d r e  di lui, B e rn a r d in o  Zam becca r i ,  na to  a P o n 
t remol i ,  il 16 o t to b re  1610, nella P a rr occh ia  di S. G e m i 
n i an o  ', eserc i tò ,  pe r  q u a l ch e  tem po ,  il notar ia to,  pr ima a 
C al ice  al C o r n o v ig l io  e poi  a Pon tremol i .  Ma, passa to  P o n 
t remol i,  nel 1650, sot to  il d o m in io  del G r a n d u c a  di Toscana,  
a b b a n d o n ò  il notar i a to  p e r  darsi  alla carr iera  dei pubbl ici  
u f f ic i ;  e, in qual ità,  ap p u n to ,  di cancel l iere  del la Comuni tà ,  
si trasferì ,  nel 1562, a C as te l f r anco  di Sotto  e success iva
m en te  a F u c e c c h io  e a Fivizzano,  d o v e  fu eletto il 17 
g i u g n o  1676 e dove  morì  il 12 se t t em bre  1682 -. Dalla 
m og l ie  Livia Maraffi ,  s p o sa t a  in to rno al 1636, e morta ella 
p u r e  a Fivizzano  il 7 m arz o  1692, e b b e  undici  figli, dei 
qual i  so lo  G i u s e p p e  e D o m e n i c o ,  na to  an c h e  ques t ’ ultimo 
a C as te l f r an co  di Sotto ,  il 21 n o v e m b r e  1656, r agg iunse ro  
1’ e tà  matu ra .

Nu l l a  si c o n o s c e  del la p r i m a  gi ov inezza  e dei primi 
s tudi  di G i u s e p p e  Z a m b e c c a r i .  Si sa so lam en te  che,  nel  
1673, t r o v an d o s i  la sua  famigl ia  a Fucec ch io ,  egli chiese 
di es se re  a m m e s s o  nel C o l le g io  Ducale  della Sapienza  di 
Pisa ,  ch e  ac c o g l i ev a  g r a tu i t am en te  q u a r an t a  giovani  dei 
vari luogh i  del la  T o s c a n a ,  p e r  in t rap renderv i  gli studi uni 
versi tar i .  E c c o  la d o m a n d a  co n  la quale  il g iov ane Z a m 
b ec ca r i  si r ivolgeva,  a tale s co p o ,  al G r a n d u c a :

« Serenissimo Granduca.  Giuseppe di Bernardino Zambec
cari di Pontremol i  humilissimo servo di S. A. S. riverente la 
supplica farli gratia di un luogo nel Collegio Ducale della Sa
pienza di Pisa per potervi tirare avanti ne ’ studi non potendo 
ciò fare per la sua povertà,  il che spera ».

T ale  d o m a n d a  veniva  t r a sm essa  al Dot tor  Giacinto  
C o p p i  di S. G e m i n i a n o  in T o sca n a ,  P odes tà  di Pontremol i,  
c o n  q u e s t a  a n n o t a z i o n e :

« Il Podestà di Pontremol i informi dell’ età, qualità et fa- 
cultà del supplicante, il quale immediatamente dovrà rappresen

1 R eg. de i B a tte zza ti  della Chiesa di S. Geminiano di Pontremoli.
2 R eg . d e i M o rti della Prepositurale di Fivizzano.
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tarsi in casa del Serenissimo Auditore Capponi al solito esame. 
Benedetto Quaratesi, 1 agosto 1673 ».

E il Podestà  di Pontremol i  r i spondeva  :

« Serenissimo Granduca. Il supplicante è un giovane d ’ o t 
timi costumi e rare qualità, è nato a Castelfranco di Sotto in 
tempo che suo padre era cancelliere di quella Comuni tà  et per 
relatione havute da persone qualificate mi viene asserito che na- 
scette Tanno 1654 e che abbi 19 anni circa et per quanto alle 
facilità patrimoniali intendo che sia assai scarso, vivendo per il 
più con i guadagni del padre, che si trova presentemente can
celliere per il pubblico a Fucecchio et non havendo da aggiun
gere alla comandata informatione, resto con inchinarmi alla V. 
A. S. alla quale bacio humilmente la veste. Pontremol i 19 a- 
gosto 1673. Di V. A. S. humilissimo, indignissimo, obbl igat is
simo servitore, Iacinto Coppi, P o d e s t à 1 ».

In segui to all’ esame di cui sopra ,  lo Z a m b e c c a r i  v e 
niva così qualificato:

« Giuseppe di-Bernardino Zambeccari di Pontremol i di anni 
19 è giovane d ’ottime qualità e costumi, ben nato,  di spirito 
assai elevato e studioso. Ha il padre che serve di presente S. 
A. R. per cancelliere del pubblico di Fucecchio con tenui facoltà 
e nell’esame ha ottenuto d ’ottima intelligenza. G.  B. Tozzi 
Provveditore e in questa parte come cancelliere dello studio »

Pertanto,  il 15 n o v e m b re  di quel lo  s t es so  a n n o ,  in
s ieme con altri undici  g iovani ,  lo Z a m b e cca r i  o t t en ev a  l’ a m 
missione nel Col legio ducale del la S ap ien za  e vi i n t r a p r e n 
deva gli studi di M e d i c i n a 3.

L’Università di Pisa era tra le più fa mose di quel  t e m p o  
e P insegnam ento  della medic ina  vi aveva t radiz ioni  an t i ch e  
e gloriose.  Bisogna anche a g g i u n g e r e  che  P a m b i e n t e  s c i e n 
tifico di Pisa si t rovava s in g o la rm en te  p r e p a r a to  a s e c o n 
dare  il meravigl ioso r innovam en to  che  P o p e r a  di Gal i leo  
aveva suscitato nel campo delle sc ienze sper imen ta l i  e del la  
stessa medicina.  Infatti, quel la Univers i tà  n o n  so lo  era

1 N egozi dello studio  (1671-78) in Ardi, di Stato di Pisa.
8 N egozi ecc. c.
3 N egozi ecc. c. Relatione dello studio  della  S apien za  deiran n o

1673 , a firma Benedetto Quaratesi.
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stata t ra  quel le  che  p iù  a v e v a n o  con t r i bu i to  al r i sorgere  
del  s ap e re  m edico ,  ma, spec ia lmen te  ne lP in seg n am en to  del 
l’ an a to m ia ,  es sa  si e r a  acqui s t a ta  la p iù invidiata fama,  sia 
in Italia ch e  fuori ,  p e r  mer i to  dei so m m i  maestri  che  fu
r o n o  s u o  vanto ,  qual i  A n d r e a  Vesal io,  Realdo C o l o m b o  e 
G a b r i e l e  Fa l loppio .

La d u ra ta  degl i  studi  medici  a Pisa  era,  allora, di 5 
anni ,  e s s e n d o  stabi li to « n o n  poters i  a l cuno  dot torare  se 
p e r  c in q u e  ann i  n o n  ha  f r eq u en ta to  le scuole  e studiato 
d i l ig e n te m en te  nel la p ro f e s s io n e  nella quale  vuole dot to
rarsi  » i . L’ a n n o  sco las t i co  era  d iv iso in tre trimestri ,  o 
terzerie, e c o m in c i a v a  in n o v e m b r e .  Le mater ie  dell’ inse
g n a m e n t o  m e d ic o  e r an o  le s eguen t i :  fi losofia morale e lo
gica ,  m e d ic in a  teor ic a  e pra tica,  ana tomia ,  chi rurgia ,  b o 
tanica ,  os tet r ic ia o de morbis mulierum. Aristotile in filosofia, 
Avice nna ,  Ip p o c ra te  e G a le n o  in medic ina ,  e r an o  anc ora  i 
testi che  si l e g g e v a n o  e si c o m m e n t a v a n o  nella scuola.

C o m e  si vede,  1’ i n s e g n a m e n to  med ico  era  g ià  cos ti 
tui to  in un  ins ieme o r g a n ic o  di discipl ine ,  o g n u n a  ben  d e 
t e r m in a t a  e tutte pe r fe t t am en te  coo rd in a te  t ra di loro  : ma, 
m a l g r a d o  i p ro g re s s i  ra gg iun t i  da  a l cune di esse,  e special-  
m en te  dal l ’ a n a to m ia ,  a l t re t tanto  n o n  po teva  dirsi,  per  e- 
sem p io ,  del la m ed ic in a  teor ica  e pra tica,  e c ioè della pa to 
log ia  e del la cl inica,  nelle quali  d o m i n a v a n o  ancor a ,  in gran 
par te ,  i p r o c e d im e n t i  apr ior is tici  e dedutt ivi ,  dai  quali,  per 
m o l to  t e m p o  a n c o r a ,  la m ed ic ina  n o n  sep p e  l iberarsi.

Q u a n d o ,  nel 1673, lo Z a m b e c c a r i  in t raprese  lo studio 
del la m e d ic in a  a Pisa ,  il Collegio dei Signori dottori in f i 
losofia e medicina, c o m e  a l lora si d e s ig n av a  la facoltà m e
dica ,  e r a  cos t i tu i to  dai s eguen t i  pro fessor i  o,  co m e  dice- 
vasi ,  lettori : A le s s a n d ro  Marchett i ,  lettore ordinar io  di filo
sofia,  G i u s e p p e  Pucc in i ,  Luca  Terenzi ,  G.  Battista Gorn ia ,  
lettori o rd ina r i  di m ed ic in a  teor ica  e pratica,  P iet ro Boc- 
c iant ini ,  let tore o rd in a r io  di chi rurgia ,  Lore nzo  Bellini, let
to re  o r d i n a r io  di ana tomia ,  Pie tro Nati,  let tore ordinar io  di

1 F a b r o n i ,  o .  c.
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botanica,  Didaco Zerilli, let tore s t r ao rd ina r io  di fi losofia,  
Felice Violi, Felice Pagni ,  F r an c es co  Verzani ,  lettori s t r a o r 
dinari di medicina teorica e pratica,  G i u s e p p e  Del P ap a ,  
lettore di medicina e de morbis mulierum *.

Tra i ricordati  maestri ,  chi più influì su l lo spi r i to  e 
sulla educazione scientifica del g io v an e  Z a m b e c c a r i  fu, 
senza dubbio ,  Lorenzo Bellini, che  e b b e  il v an to  di r i so l 
levare all’ altezza dell’ antica fama l’ i n s e g n a m e n t o  del la 
anatomia e del quale lo s tesso Z a m b e c c a r i  d o v e v a  r a c c o 
gliere, più tardi, I’ eredi tà g lor iosa .

Il Bellini, per quan to  ed u c a to  all’ indi r izzo ia t ro -m ec-  
canico del Borelli, non si irrigidì  nelle sue f o r m u l e ;  ma,  
associando i metodi  dello s p e r im en ta l i sm o  g a l i l eano  alle t e n 
denze del pensie ro  cartes iano,  fissò, c o m e  g u i d a  del la  in
vestigazione scientifica, il pr incipio  che  non  b i s o g n a  a c c e t 
tare alcuna ipotesi che non sia r i g o r o s a m e n t e  d i m os tr a ta .  
Così,  egli stabilì, quale cond iz ione  n ec es sa r i a  del l ’ e s p e r i 
mento fisico, l’ esper imento ,  pe r  di re così ,  men ta le ,  cui  è 
affidata l’esatta valutazione e in te rp re taz ione  dei  fatti : s en za  
di che, osservazione ed e spe r i en za  s o n o  p ro c e d i m e n t i  d e 
stituiti d ogni valore. Asser tore  co n v in to  del r a g i o n a m e n t o  
e della dimostrazione contro  ogni  ap r io r is m o ,  egli  por tò ,  
anche nell indagine  ana tomica  e f i siologica,  un  m e t o d o  ri
gorosamente  matemat ico;  e pe r  q u a n t o  a p p a ia  s p e s s o  
prevalentemente teorico o t r o p p o  as t ru so  e n o n  risulti  i m 
mune da molti errori  e pregiudiz i  del su o  t em p o ,  è un  fatto 
che l’ opera  sua,  ebbe  un al t i ssimo valore  ai fini di que l l a  
educazione della mente,  che egli si s fo rzò di f o r m a r e  nei 
giovani,  ce rcand o  di sv i luppare in essi l’ab i tu d in e  del  r a g i o 
namento  e della critica e di co m b a t t e r e  la na tu ra le  t e n d e n z a  
dello spirito ad accogliere per  ver ità ipotes i e a f f e rm az io n i  
non dimostrate.

E di ques to  indirizzo del Bellini è i l lus t raz ione p e r s p i 
cua la memorabi le  lettera da  lui scrit ta ad A n to n io  Valli-

1 R egistro d i do ttora ti dal prim o novembre 1673 a ta tto  ottobre
1674, in Arch. Arcivesc. di Pisa.
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snieri ,  che  gli c h i ed e v a  quale  via avesse  egli segui ta  per 
ac qu is t a re  tanto  sap e re  nel la m ed ic in a :  let tera che  mi duole 
di n o n  po te r  qui r ipo r tare ,  g iachè  in n es su n  mod o,  megl io 
ch e  c o n  le parole  del maes t ro ,  si p o t r e b b e  dare  u n ’ idea 
a d e g u a t a  del la via m e d e s i m a  p e r co r s a  dal lo Zambecca r i

111.

T ermina t i  i cors i  di m ed ic ina  nel Col leg io  Ducale  della 
Sap ienza ,  lo Z a m b e c c a r i  si lau re ò a Pisa nel 1679 2; d o p o  
di che ,  pe r  « f a r e  la p ra t i c a» ,  co m e  al lora dicevasi ,  in quel- 
Γ O s p e d a l e  di S. M ar ia  N u o v a  e per  perfez ionarsi  negli 
studi ,  si r e cò  a F i renze ,  d o v e  c o n o b b e  il Redi, di cui, a 
quel  t e m p o ,  s u o n a v a  alta la fama co m e  medico  e come 
e s p e r im e n ta to re .

F r a n c e s c o  Redi,  s e b b e n e  sia ora più no to  co m e lette
ra to  e c o m e  poeta ,  s e g n ò  ce r tamen te  la sua  m ag g io r  gloria 
nel c a m p o  delle sc ienz e  natural i  e della medic ina,  nella 
q u a le  e b b e  il mer i to  di appl icare ,  co n  g r a n d e  genial ità e 
fo r tuna ,  il m e t o d o  sper im en ta le .  O sse rv a to re  acuto  e spesso  
felice s copr i t o re ,  p u r g ò  le sc ienze  naturali  da  molti vecchi 
e g r o s s o l a n i  er ror i ,  m u o v e n d o  s em p re  sulla scor ta  dei fatti 
e del la  e s p e r i e n z a  ; e, c o n  o g n i  suo  potere ,  si ad ope rò  a 
r i c o n d u r r e  la m ed ic in a  alla o sse rv az ione  e alla semplicità 
i p p oc ra t ic a ,  c o m b a t t e n d o  le idee er rate più c o m u n em en te  
invalse  e a d d i t a n d o  or izzont i  del tutto nuovi  alla indagine  
scient i fica .  L’o p e r a  del Redi,  m a lg ra do  no n  pochi  errori  
inevi tabi li ,  r iuscì  di s o m m o  g io v am en to  alla medicina,  in 
q u a n t o  r a p p r e s e n t ò  u n a  a u d a ce  co rren te  innovatrice,  in 
c o n t r a s to  c o n  le vec ch ie  t endenze  e coi pregiudizi  dotni-

1 La lettera si legge in Giornale de i le tte ra ti d 'Ita lia , v. II.
2 Nei R eg . d i d o tto ra ti  in Arch. Arcivesc. di Pisa non si trova 

notizia della laurea dello Zambeccari, che, però è ricordato tra i lau
reati nel 1679 in una R elatione dello S tato della  Sapienza d i P isa  
Vantjo 1679, fatta da Federico Nomi, Rettore del Collegio della Sa
pienza. N eg o zi dello  Studio  (1678-86) ecc.
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nanti, ai quali si m a n tenevano  t en acem en te  legat i i medic i  
di quel tempo.  II Redi, infatti, s e b b e n e  non  p r o f e s s a s s e  
ufficialmente l’in segnam ento  della medic ina ,  ra cco g l i ev a  in
torno a sè una schiera di s tudios i  e di s p e r im en ta to r i ,  ai 
quali, nella stessa sua casa,  e ra  largo  di aiuti  e di consig l i  
e che, per opera  sua,  f o r m a ro n o  quel la g l o r io s a  s cu o la  
naturalista, che così va l idamente  con tr ibuì  al p r o g r e s s o  
delle scienze mediche.  E si deve ,  altresì,  al Redi  il de c is ivo  
impulso dato, in quel  tempo,  alta metod ica  r ic e rca  s p e r i 
mentale sugli animali ,  da  cui d e r iv a r o n o  tante p re z io s e  o s 
servazioni e scoper te  alla fi siologia e alla an a to m ia ,  n o n c h é  
alla medicina.

Fu, adunqu e ,  a Fi renze  e sotto la g u id a  del Redi  che  
lo Zambeccar i ,  come egli s tesso  ci attesta,  e segu ì  quel le  
sue esper ienze sugli animali,  da  lui descr i t te  nel la fa
mosa lettera indirizzata al maest ro ,  p u b b l i ca ta  a F i r en ze  
nel 1680.

In tale suo  scritto, che è un vero  t r a t t a t e l i  di v iv i se
zione e di fi siologia sper imentale,  nel quale,  a n c h e  ogg i ,  
meraviglia la tecnica,  in rag ione del tem po ,  p re c i s a  e r i g o 
rosa, e sopra  tutto, 1 abilità e 1’ acu to  spiri to di o s s e r v a z io n e  
dello sper imentatore ,  lo Zam becca r i ,  p u r  r i ve landos i  d i s c e 
polo del Redi, si af fermò u n o  s p e r im en ta to re  v e r a m e n t e  
originale,  che,  con sagace  intu iz ione,  sa indi r izzare  l’i n d a 
gine allo scopo  prefisso e in terpre tare  esa t t a men te  i r i su l 
tati della esper ienza .  Egli d imost rò ,  in altre pa ro le ,  di p o s 
sedere,  nel più alto grado,  quei  d u e  requisit i  f o n d a m e n ta l i  
del metodo induttivo,  che e r an o  stati i cardini  de l l ’ in se 
gnam en to  di Lorenzo  Bellini ; 1’ at ti tudine ad o s s e r v a r e  e- 
sat tamente i fatti e quella di t rar re u n a  in te rp re taz ion e logica  
dai fatti osservati.

C o n  tali esper ienze ,  in a l cune delle quali  egli  e b b e  a 
principali col laborator i  tre suoi ant ichi  c o m p a g n i  di u n i v e r 
sità, e cioè i dottori  Berna rd ino  Ciarpagl in i ,  Ippol i to  Ne r i  
e Stefano Bon ucci,  e che,  per  la m a g g i o r  par te ,  egli e seg u ì  
presso  il Redi, « il quale nella s u a  ca sa  ha s o m m in i s t r a to  
tutti quant i gli aiuti e tutti quant i  i consigl i  n e c e s s a r i » ,  lo
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Z am b e c c a r i  si co n q u i s tò  sub i to  un  pos to  co sp icuo  tra i di 
scepol i  del  Redi m e d e s i m o  e si mise  subi to  in pr ima linea 
tra gli spe r imen ta to r i  del s u o  t e m p o .  T an to  ch e  la molta 
co n s id e r a z io n e  che  gl i ene  der ivò e, s en za  d ubb io ,  i buon i  
uffici del Mae st ro ,  che  c o m e  med ico  del G ra n d u ca ,  godev a 
mol t i s s ima in f luenza  a C o r t e  e che  d im os tr ò  s em pre  allo 
Z a m b e c c a r i  u n a  cos tant e  e cordia le  amicizia,  gli valsero,  
nel s u cc es s iv o  a n n o  1681, la n o m i n a  a lettore s t raordinar io  
di m ed ic in a  pra t ica  nel la Univer s i t à  di Pisa,  in sost i tuz ione 
di G i u s e p p e  Del P apa.

Lo Z a m b e c c a r i  aveva,  qu ind i ,  ventisei  anni,  q u a n d o  
t o r n ò  a Pisa  a in s e g n a r e  in quel la  m ed es im a  Università,  
d o v e  av eva te rm inat o  da  p o c o  i suoi  studi e dove  ri trovava 
c o m e  col leghi  i suoi  maest r i  di due  anni pr ima.

L’ i n s e g n a m e n to  a lui af fidato era quel lo  della medicina 
al letto d e i r  a m m ala to  o, c o m e  ogg i  si dice,  della clinica . 
i n s e g n a m e n to  che  si t eneva  nel l’ O s p ed a le  di S. Chiara ,  
d ove ,  a tale s co p o ,  egli e b b e  u n o  dei turni  ospedalier i .  
C o m in c iò  a i n s eg n a r e  nel n o v e m b r e  di quel lo  s tesso  anno ,  
co n  l’a s s e g n o  di 130 scudi ,  che  gli fu au m en ta to  di 30 
scudi  nel 1687 e di altri 40 scudi  nel 1689, al lorché  fu 
« p r o m o s s o  alla ca t te dra  di m ed ic o  o rd in a r io  » i . E anche 
a q u es t a  p r o m o z i o n e  n o n  fu e s t r a n e o  il Redi ,  che ,  in una  
su a  let tera allo Z a m b e c c a r i ,  da ta ta  da  Art imino il 23 Set 
t e m b r e  1689, gli scr iveva,  t ra  a l t ro :  « C h e  V. S. Eccel len
t i ssima mi r ingrazi  del la  o t t enu ta  let tura o rd inar ia  con 1 au- 
g u m e n t o  d e ’ q u a r a n t a  scu d i  an n u i  è tutta sua  gent i lezza ,  
io n o n  h o  servi to  V.  S. se n o n  col r a p p resen ta re  s incera
m en te  al S e r e n i s s i m o  G r a n  D u c a  mio S ig nore  la virtù e il 
mer i to  del mio  ca ro  Sig .  G i u s e p p e  Zam becca r i ,  insieme 
c o n  la b o n t à  ed  e s e m p la r i t à  dei  suoi  cos tum i ;  e che se S. 
A. v o lev a  fare  u n ’ o t t ima e lez ione p e r  ques ta  ca ttedra non

1 C fr . Quaderno d i Cassa dello Studio d i P isa  tenuto dalVill.mo 
R ev. M ons. Felice M arch e tti, provvisore generale V anno 1681-82  
N e g . dello  S tudio  (1687-93) ecc.
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doveva aver la mira se non  nella sua  p e r s o n a  di g ià  p e r  
tanti anni  esper imenta ta  in quel lo s tudio  di Pisa  » i .

L’ anno  seguente ,  ad alleviare al Bellini il ca r i co  del la 
scuola,  lo Zam becca r i  fu des ignat o  a c o a d iu va r l o  nell ’ in
s egna mento  dell’ anatomia,  con qu es ta  o rd in an za ,  in data  
6 ottobre,  f irmata da Benedet to  Quara tes i  : « D i s p e n s a  S. 
A. S. Lorenzo Bellini dal legge re  in ca ttedra,  c o n  l’o b b l i g o  
di far so lamente le lezioni in teat ro in t e m p o  del l ’ a n a to m ia  
e vuole che in luogo di esso  si l eg g a n o  le mater ie  a n a t o 
miche da Giusep pe Zambecca r i  con  scudi  40 di a u m e n t o  » 2. 
Così  pur con t inuando  a tenere  l’ i n s e g n a m e n to  c l in ico nel - 
1’ Ospedale  di S. Chiara,  lo Z am becca r i  co m in c iò  a in se 
gna re  anatomia  alla Sapienza  ; e co n  tanto  fe rvore  a t tese 
al nuovo incar ico che,  co m e riferisce il F a b ro n i ,  ol tre alle 
lezioni pubbl iche  nei giorni  fissati, n o n  t r a scu rav a  quel le  
private,  r i unendo nella prop r ia  abi taz ione i g iovani  ch e  egli 
iniziava, con g ran d e  amore ,  alla sc ienza  ana to m ica .  E q u es t a  
sua am orosa  cura  dell’ i n se g n am e n to  era tanto  p iù d e g n a  di 
nota,  in quanto ,  a quel tem po,  la discip lina  degl i  studi  era  
assai rilassata e professori  e scolar i  e r an o  facili a d iser ta re  
la scuola.

Era ques to  un ab u so  che aveva vecch ie  radici  e p e r 
sisteva malgrado  i r ichiami,  le minaccie  e i p ro v v ed im e n t i ,  
ai quali si era dovuto ,  in più occas ioni ,  r ico rrere .  Aveva 
dovu to  occupa rsene ,  fin dal 1Ó74, lo s tesso  C a r d in a l e  L e o 
poldo di Medici ,  al quale era affidata la s u p r e m a  v ig i 
lanza dello Studio p isano,  e che  sc r iv endone ,  il 29 g e n 
naio di quel l’ anno ,  al Cura to re  del la Sapienza ,  Fel ice M a r 
chetti, si meravigl iava che « con  tanta  auda ci a  si p r e t e n d a  
da codesti  dot tori  e scolari  di n o n  voler  s tudiare ,  nè  in 
segna re  ne’ tempi delle vacanze  dalle lezioni p u b b l i c h e  »,

1 Lettere d i Francesco R edi, Firenze, 1779. In varie lettere del R. 
non mancano accenni allo Z.: cfr. lettere del 6, xii, 1682 al Dr. Jacopo 
Del Lapo, del 28 marzo 1683 a Giacinto Gestoni, del 24 aprile 1688 
alla poetessa pisana Selvaggia Borghini, e altra senzadata a Federico  
Nomi.

2 N eg o zi dello Studio  (1687-93) ecc.
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l a m e n t a n d o  i molti  abusi  e le molte vacanze  arbitrarie,  per  
le qual i  « si r i d u r r e b b e  code s to  Studio più ad apparenza  
ch e  a s o s t an za  » e m in acc ia n d o  seri provvediment i  per  i 
p ro f es so r i  e per  gli s c o l a r i i. E sullo s tesso argom ento ,  il 
25 n o v e m b r e  1579, t o rn av a  a scr ivere l’Audi tore Ferrante 
C a p p o n i ,  do len d o s i  « del la d iminuz ione  g r a n d e  delle lezioni, 
de l la t iep idezza  co n  che  in ogg i  si c a m m in a  nello studio 
del le sc ienze ,  del la t r a s c u ra g g in e  che  si pra tica nelle lezioni 
p u b b l i c h e  e private  », e f a cendo  ri levare che ,  invece delle 
150 lezioni  stabil ite dalla Riforma  del lo Stud io  del 1554, 
se  ne  t en ev a n o ,  co m ples s ivam en te ,  a p p e n a  70 e meno,
« o n d e  ne s e g u e  la p o ca  ap p l i ca zi one alli studi e la poca  
abi li tà n ec e s s a r i a m e n te  d e ’ sogget t i  » : p e r  le quali ragioni 
o rd i n a v a  che  si ce ss asse  dal l ’ a b u s o  invalso di vacanze non 
prescr i t t e  e che ,  inol tre,  i p ro fe ssor i  r imettessero  in uso 
« la f r e q u e n z a  alle pr ivate  r ipet izioni  e circoli nelle case 
l o r o » ,  c o n  l’ o b b l i g o  di p re sen ta re ,  a fin d ’ anno,  « u n a  
n o t a  p u n tu a l e  degl i  eserc iz i  praticat i  pe r  farne relazione a 
S. A. » ; s t ab i l endo ,  altresì ,  var ie multe per  i professori ,  che 
n o n  f a c e s s e r o  lez ioni  o n o n  in tervenis se ro  agli esami e alle 
d i spu te  p u b b l i c h e  in S a p i e n z a  o n o n  p r e n d es s e ro  parte a 
tut te le c e r i m o n ie  e so l en n i t à  ufficiali, salvo regolare di 
s p e n s a  e p e r  g ius t i f ica te  rag io n i  2.

M a  n o n  c e s s ò  p e r  q u e s t o  il m al anno .  Infatti, in una  
o r d i n a n z a  del  23  o t t o b r e  1692, f i rmata  da Benedetto Q u a 
rates i  si l e g g e :  « V o l e n d o  inol tre S. A. S. provvedere  al 
d i s o r d i n e  ch e  h a  p re s en t i t o  es se re  in det ta Università per
i p o c h i  g i o r n i  nei  qual i  pac i f i camen te  si legge da ’ profes
sori ,  o r d i n a  e c o m a n d a  ch e  si le g g an o  universa lmente  in 
de t to  s t u d i o  t r en ta  lez ioni nel la pr ima terzeria,  venti nella 
s e c o n d a  e venti  nel la  terza  e se in a lcuno  di detti giorni  
n o n  s a r à  let to p ac i f i c am en te  si r i tenga ogni  volta a ciascun 
p r o f e s s o r e  r i sp e t t i v am en te  tanta rata della sua provis ione 
q u a n t a  im por t i  la lez ione di quel  g io rn o  in cui non si sarà

1 F a b r o n i ,  o .  c.
F a b r o n i , o.  c.
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letto e se in detti g iorni  destinati  pe r  le lezioni si l eg g esse  
pacif icamente la mat tina e non  11 g io rn o  o p e r  il con tra r io ,  
si de t r agga  la rata della pro vi s ione  a quei  p ro fes sor i  che  
dovevano  leggere  la mattina o il g io r n o  in cui n o n  si sar à  
letto et il medesimo si osservi anco  nella m a n c a n z a  d a ’ 
circoli da farsi seco n d o  Γ ord ine  s t am pato  » i . E p a re  che  
il cattivo esempio di disertare le lezioni fosse  seg u i to  an c h e  
dagli allievi dello s tesso Co l leg io  Ducale  del la Sap ienza ,  
poiché  una success iva  o rd inanza  del 25 ot tobre ,  d o p o  ave r  
rilevato « che dai g iovani  student i del m ed es im o  co l l egio  
non si faccia quel profitto nelle sc ienze che  già  si v e d e v a  
n e ’ tempi trascorsi ,  per chè  da essi p o c o  si f r eq u e n t in o  le 
scuole contro la d isposiz ione delli statuti e r i fo rm a del p r e 
detto collegio », stabiliva che agli scolari  del Co l le g io  « che  
non and e ran n o  a sentire le p u b b l i ch e  lezioni sera  e m a t 
t ina in Sapienza,  ogni  volta che co n t ra v v e ra n n o ,  s i an o  p r i 
vati del Col legio  per quel t em p o  che pa r rà  al Rettore del 
medesimo » 2. E, per  qualche  t em p o  a lm eno ,  s e m b r a  che  
le cose  p ro cedesse ro  meglio.

Intanto,  nel 1704, moriva Lo re nzo  Bellini e, il 5 O t 
tobre  di quel lo stesso anno ,  ven iva  d es ig n a to  a succ ed er gl i  
G iuseppe  Z am be cca r i  3. L’on o re  era g r a n d e :  m a  b e n  più  
ardua era l’ eredi tà che  egli veniva  à raccog l i ere .  Tut tavia,  
nes suno  megl io di lui, che era stalo all ievo del lo s tesso  
Bellini, che aveva avuto a gu ida  il Redi e che ave va r a g 

1 Negozi ecc. c.
2 Negozi ecc. c.
3 Neg. dello Studio (1703-05) ecc. Con tale nomina lo stipendio  

dello Z. veniva portato da 430 a 460 scudi. Si legge a qnesto propo
sito nel Quaderno di cassa del Studio di Pisa dell1 anno 1704-05 in 
Arch. di Stato di P isa: « Il Sig. Dr. Giuseppe Zambeccari di Pon- 
tremoli lettore ordinario di anatomia in questo studio dare a di 15 
novembre scudi trenta per un sottomano confermatogli da S. R. S.: 
se. 30 — e a dì detto scudi centoquarantatre per a conto di sua pro
visione: se. 143 — e a dì 6 febbraio Ό5 se. centoquarantatrè c. s.: 
se. 143 — e a dì 30 maggio se. centoquarantaquattro per resto: se. 
144. Scudi: 460 ». Nè gli mancarono anche in seguito aumenti e gra
tificazioni.
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giunto la sua piena maturità scientifica attraverso i suoi 
molti e fecondi anni di insegnamento a Pisa, poteva es
sere all’altezza del compito affidatogli. Ed egli, proseguendo 
sulle orme del Bellini, seppe mostrarsi in tutto degno di 
lui e della gloriosa tradizione dell’ insegnamento anatomico 
a Pisa, che, per opera sua, sali a nuova e grandissima fama.

Lo Zambeccari, infatti, fu un maestro mirabile; poiché, 
come attesta il Fabroni, nel breve ricordo che di lui ci ha 
lasciato e che è tutto un elogio di scultoria eloquenza per 
il grande pontremolese, egli dette al suo insegnamento a- 
natomico un indirizzo essenzialmente pratico e sperimentale; 
ma mentre sapeva esporre ai giovani le nozioni anatomiche 
con esemplare chiarezza, nulla tralasciava di quanto poteva 
meglio servire a far loro conoscere, nella più intima strut
tura, l’ organismo umano. Ne risultava che i giovani usci
vano dalla sua scuola non solo con una solida cono
scenza dell’ anatomia, ma col vivo desiderio, altresì, di 
nuove indagini; poiché ad ognuno egli sapeva infondere, 
con l’amore dello studio, lo spirito della ricerca. Possedeva, 
poi, incomparabili qualità come didatta, e alla sottigliezza 
e non comune lucidità della esposizione accoppiava un 
eloquio facile ed elegante ed una profonda dottrina in ogni 
campo del sapere medico *.

Ben a ragione, adunque, un altro pontremolese non 
oscuro, il giuriconsulto Marzio Venturini, che fu lettore a 
Pisa al tempo dello Zambeccari, ebbe a lasciar scritto di 
lui che fu « uomo dottissimo ed eccellentissimo medico, 
dignissim o successore nella cattedra d’ anatomia del celebre 
Bellini > *.

E quella cattedra celeberrima egli tenne, ininterrotta
mente, fino, si può dire, al momento della sua morte, che 
avvenne, il 13 dicembre 1728, a Pisa, dove fu sepolto, per

1 0 4 _______  P. F E R R A R I____

1 F a b r o n i , o . c .
* [M. V e n t u r i n i ). D iscorso , lega le , istorico, politico  della  No  

b iltà  d i  P on trem oli [ 1725J- 11 Venturini insegnò dal 1702 al 1733 Isti
tuz ion i  di d ir it to  civile e diritto criminale.
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sua espressa volontà,  nella C h iesa  di S. Eufras ia .  Anzi,  
non tralasciò l’ insegnam ento  n ep p u r e  q u a n d o  le sue  c o n 
dizioni fisiche er ano  orinai ridot te allo s t r e m o ;  tan to  che ,  
in una  lettera del Cancell iere della Sapienza ,  ch e  ne a n 
nunziava la morte a Firenze,  si legge : « se b e n e  si v ed ev a  
es tenuato,  sono  pochi  giorni  che  ha lasciato di ven ir e  in 
Sapienza  a fare le sue lezioni,  pe r  le qual i  è s tato  s e m p r e  
indefesso »

IV.

Dice il Fabron i  che,  in G i u s e p p e  Z a m b e c c a r i ,  n o n  
tanto si ammirava la dot tr ina q u an to  la integri tà del la vita 
e dei costumi  : af fermazione ques ta  nella qua le  a p p a r e  be l 
lamente incisa tutta la nobile f igura del io sc ienz ia to  p o n -  
t remolese.

E, veramente,  co m e  si p u ò  a r g o m e n ta r e  a n c h e  dal le 
po che  lettere che di lui ci s o n o  r imaste,  i tratti f o n d a m e n 
tali della sua personal ità e del s u o  cara ttere fu r o n o  la s e m 
plicità, la modestia,  la cordial ità e spans iva  e la religios ità .  
Di ques ta  è prova anche lo scrit to che  egli ci ha  lascia to  
intorno alla vita della Venerabi le  Cat e r i na  Brondi .  E n o n  
mancò  di notar lo lo stesso F ab ro n i ,  ch e  d ice di lui : « vir 
religiosus illa pot iora s em per  duxi t  q u ae  ad Dei cu l tum  s p e 
c tabant  » *.

Tale vivo sent imento  re l igioso nello Z a m b e c c a r i  è tanto  
più notevole in quan to  ad es so  fa r i sco n t ro  lo spi r i t o  s p r e 
giudicato ,  da lui d imost ra to  in mater ia scient if ica.  E ce r to  
la religiosità non fu in lui 1111 ab i to  es ter iore  in o m a g g i o  
a t radizioni 0 conven ienze ,  mol to  sent ite al s u o  t e m p o  ; e 
nep p u re  essa si presenta  in lui c o m e  u n o  dei  te rm in i  di 
quel l ’int imo dissidio,  che t ravagl iò ,  a quel  t em p o ,  lo spi r i to  
di non pochi  dei primi indaga to r i  delle s co n o s c iu t e  ver i tà 
scientifiche.  Ma scienza  e fede fu rono ,  nel lo Z a m b e c c a r i ,

1Negozi dello Studio ecc .
1 F a b r o n i , o . c .
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P espressione di una stessa aspirazione ideale, alla quale 
egli consacrò tutta la sua vita, che fu semplice e modesta 
nei rapporti famigliar] e privati, ma nobilmente operosa e 
mirabilmente feconda nei campi del pensiero e della espe
rienza scientifica.

Pur troppo, ben poco si sa della sua vita privata. 
Sposò, intorno al 1690, Anna Maria Palmieri, appartenente 
a nota famiglia di Pisa, imparentata con cospicue casate 
della Toscana ; e da essa ebbe vari figli, quattro dei quali 
gli nacquero a Fivizzano, tra il 1ÒQ1 e il 1704. A Pisa do
vette nascergli, invece, Bernardino, che, con la madre, fu 
Punico che gli sopravisse.

A Fivizzano, infatti, dove, come si è detto, si era tra
sferita la sua famiglia paterna, era solito recarsi lo Zam
beccari a trascorrervi il tempo che gli restava libero dalle 
cure dell’ insegnamento : tanto più che, in detto luogo, nel- 
P ufficio medesimo di Cancelliere della Comunità, dopo la 
morte del padre, era succeduto, nel 1683, il fratello minore 
di Giuseppe, Domenico, laureatosi egli pure a Pisa, in leggi, 
nel 1673. Ma anche questi, che, nel 1899, aveva sposato 
Lucia Succi pontremolese, andò poi a stabilirsi, a sua volta, 
a Pisa, dove già si trovava nel 1710, esercitandovi per lunghi 
anni P ufficio di Provveditore generale della Mensa Arci- 
vescovile *.

Anche a Pontremoli, però, lo Zambeccari ebbe rela
zioni, amicizie, interessi. Senza contare i parenti della ma
dre, i Maraffi, a Pontremoli esistevano ancora due rami dei 
Zambeccari, che facevano capo rispettivamente a G. Battista 
e a Ranuzio; quest’ ultimo cugino in terzo grado del padre 
di Giuseppe Zambeccari. Con Ranuzio, anzi, Ίο  Zambec
cari riallacciò i rapporti nel 1710, in circostanze che sono 
accennate in una sua lettera al medesimo, nella quale egli 
chiede anche conto di alcune ricerche genealogiche, di cui 
aveva incaricato il parente a Pontremoli e con le quali ten

1 Ricavate le p rede t te  notizie intorrto ai due  fratelli Z. da più 
fonti, che si r i t iene  supe rf luo  citare.
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deva a ottenere il riconoscimento della nobiltà della famiglia 
e a dimostrare la derivazione di questa dai Zambeccari 
di Bologna. Ecco la lettera:

IlI.mo Sig m io  e P a d ro n e  C o l . 1,10 . E lla  n o n  : p u ò  c r e d e r e  
q u a n to  m ’ abb ià  afflitto il su o  d o lo re ,  il q u a le  ben  l ’h o  c o n c e p i to  
per  d o p p io  capo ,  e pe rchè  mi son  t ro v a to  nel ca so  d ’ a v e r  c o n  
simil do lo re  pe rso  una  figlia, e p e rc h è  n e l l ’ ave r  io r i t r o v a to  
l’ an im o  delle n o s tre  case parm i che  mi si sia r iacceso  nel s a n g u e  
un nu o v o  ca lo re  di pa ren te la ,  pe r  il q u a le  p r o p r ie  mi s ie n o  le 
di Lei afflizioni. Siane di tu t to  r in g ra z ia to  Id d io  e  c o n  D io  c o n 
soliam oci.  lo r in g ra z io  il m e d e s im o  S ig n o re  del to r to  r ic e v u to  
da  chi mi fece la le t te ra  c o n t ro  P o n o r  m io ,  g ia c c h é  d a  c iò  m e  
ne è r isu lta to  ta n to  b en e  d a  i t ro v a re  le n o s t r e  case ,  ch e  ta n to  
b ram a v o .  A tte n d e rò ,  d u n q u e ,  m a  co n  tu t t a  su a  c o m o d i t à ,  il 
c o m p im e n to  d e l l ’ o p e ra  in to rn o  a l l ’a lb e ro  sì de l la  fam ig l ia  Z a m 
beccari ,  sì delle d o n n e  m og lie  d e ’ n o s tr i  a s c e n d e n t i ;  e di v e ro  
E li’ è an d a ta  in là bene ,  o n d ’ io c o n to  d ieci p e r s o n a g g i  co l  m io  
rag a zzo  e so n o  h ip o l l in e ,  2 C r i s to fo n o ,  3 G ia n  G ia c o m o ,  4  A n to 
n ino ,  5 L eo n a rd o ,  6  O ra z io ,  7 P o m p e o ,  8 B e rn a rd in o ,  9  G iu s e p p e ,
10 B erna rd ino ,  e di tre t ro v o  la m o g l ie  e  i su o i  a lb e r i ,  l a m i a ,  d i  
B erna rd ino  m io  p ad re ,  che  è  Livia M araffi ,  e di P o m p e o ,  m io  
n o n n o ,  che  è C a m il la  Maraffi, e  di tu t te  ho  g l i  a lb e r i .  C o n  
quei signori poi di B o lo g n a  in o g g i  h o  u n a  tal c o n f id e n z a ,  ch e  
q u a n d o  avrò  av u to  tu t te  le n o t iz ie  di V . S. 111.ma , m i  fa rò  
con  quei S ignori  per  farci r ic o n o sc e re  del lo ro  r a m o .  Io  n o n  
la ted ie rò  più con  q u es ta  m ia  e a t t e n d e r ò  c o n  s u o  c o m o d o  le 
no tiz ie ,  che  mi fa sa p ere  la su a  b o n tà  e a V . S. IIl.ma , e  alla 
S igno ra  sua  faccio d ev o ta  r e v e re n z a  c o m e  fa m ia  m o g l i e .  Di 
V. S. III.ή* , P isa  p r im o  lug lio .  D e v .mo o b b . mo S e rv i to re  e P a 
ren te  G iu se p p e  Z am b ecc a r i  ».

Questa della nobiltà della famiglia e delP antica paren
tela con i Zambeccari di Bologna fu una aspirazione vi
vissima e, per così dire, quasi una debolezza dello Zam
beccari: cosa che non meraviglia neppure in un uomo del 
suo stampo, date le idee e le tendenze del suo tempo.

Ma, per quanto la Comunità di Pontremoli, con un 
pubblico attestato in data 19 Settembre di quello stesso 
anno, autenticasse P albero genealogico della famiglia e ne
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r i c o n o s c e s s e  la d e r iv a z i o n e  dai Z a m b e c c a r i  di Bolog na  1 ; 
e p e r  q u a n t o  Io s t e s so  Z a m b e c c a r i  si a d o p e ra s s e  p e r  il suo  
s c o p o  in tutti i m od i ,  t r a s c o r s e ro  n o n  pochi  anni  pr ima che 
il s u o  d e s id e r io  v en i s se  a p p a g a t o .  Infatti, s e b b e n e ,  il 9 feb
b ra io  1719, i d u e  fratelli Z a m b e c c a r i ,  G i u s e p p e  e D om en ico ,  
fo s se r o  am m es s i ,  in s eg u i to  a loro  d o m a n d a ,  alla c it tadi 
n a n z a  p i san a ,  fu solo  il 16 d i c e m b r e  1722, d o p o  una d e 
l i be ra z ione  del M ag is t ra to  S u p r e m o  della città di Firenze,  
< in o r d i n e  alla d i ch i a r az io n e  s tata fatta da  sei di detta fa
migl ia  d e ’ S ig nor i  Z a m b e c c a r i  di B o lo g n a  a favore di detti 
S igg .  istanti  », ch e  il M ag i s t r a to  degl i  Anziani  e dei  Priori 
di Pisa ,  li d i ch i a rò  « del la s tessa  nobil  famigl ia e casa de* 
nobi l i  Z a m b e c c a r i  di B o lo g n a

M a lg r a d o ,  p e r ò ,  q u e s t o  am bi t i s s im o  r icono sc imento ,  
c h e  ven iv a  ad  a p p a g a r e  u n ’ ant i ca  a spi ra z i on e della sua  
famiglia,  e m a l g r a d o  a n c h e  la sua  co s p i c u a  pos iz ione  e la 
s u a  alta fama,  lo Z a m b e c c a r i  n o n  d i s d e g n ò ,  talora,  di d e 
dicars i  a b e n  più umili  at tivi tà i  c o m e  q u a n d o ,  ad esempio ,  
ci a p p a r e  q u a le  so c io  in certa g es t io n e  di u n a  farmacia  a 
P o n t r em o l i ,  ch e  gli co s tò  noie e quat t r in i  n o n  pochi .  Ne 
r a c c o n t a  egli  s t e s so  le v i cende in u n a  lettera,  di ret ta a certo 
« s ig .  C a ld e s i  in C o r t e  del S e re n i s s im o  G r a n d u c a  » e che  
vale  la p e n a  di r ipo r tare ,  p e r  met t ere  in luce  un n u o v o  e 
ina t t eso  a sp e t t o  del la f igura  del lo Z a m b e c c a r i .

« Ι11.ωο Sig. re mio Sig. rc Padrone Col .mo. Io posso dire 
aver perso quasi tutti gli Amici e Padroni po r t a t im e l i  via dalla 
morte.  Mi ci rimane V. S. \\\.m* in cui so che una volta regnava 
per me deH’Amore; io mi voglio far animo e sperare che in un 
cuore sì gentile quale ho provato per tanti anni il suo, viva qual
che scintilla del pr imo Amore con esporle i miei bisogni. V. S. 
Ill.raa sappia che io pure mi trovo nella nave combattuta della 
mia Patria di Pontremol i.  Tengo in quella una lite, che cam
mina sotto il nome del Sig. Bonaventura Falaschi, di cui sono 
compagno in un negozio di spezierie. Accudiva a questo negozio 
come ministro con autorità assai limitata di non potere pigliare

1 Arch. Com . di P on trem o li .
• C ittad in a tico  in Arch. di Stato di Pisa.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012



G IUSEPPE ZA M B E C C A R I 109

ad interesse denari un tal Gio. B. Bedodi, ciò non ostante co
stui ne prese da più Persone. Avendoci costui dilapidato il più 
bel negozio che fosse in Pontremoli lo levammo via. Ora  costui 
s ’ è ficcato a far lo scrivano nel Tribunale di giustizia e con 
tal braccio s ’ è unito con quegli che gli hanno dato i denari a 
censo e con esso ci fanno guerra tutti. S’è principiata la lite et 
avendo il giudice assegnato un termine alli contrari a provare 
che il loro denaro sia veramente andato in utile della spezieria,  
non Γ hanno mai potuto provare;  ed essendogli spirato tutti i 
termini colla scorta del Bedodi hanno fatto un memoriale a 
S. A. S. per avere nove proroghe. Costì in Firenze si sono ap 
poggiati al Sig. Angeloni della Pratica, stretto amico del Bedodi,  
e questo Sig. Angeloni fa dubitare che possa far passare il me
moriale, il che seguendo sarà contro ogni giustizia e con mio 
gravissimo pregiudizio. Meglio di quanto qui g l ’ ho esposto l’in
formerà il latore della presente che è il Sig. Avvocato Ant. Maria 
Venturini, informatissimo della lite e delle qualità del Bedodi.
Io la supplico ammettere alla sua presenza questo Signore e 
sentirlo e porgerci quell’aiuto, che gli detterà l’amore  della n o 
stra antica amicizia. Caro Sig. Caldesi, io la prego d ’ aiutarmi,  
ho perduto un capitale di sopra 5 mila pezze, sono per perdere 
più d ’altrettanto se il Bedodi la spunta. Io voglio sperare nel- 
ΓAnimo suo gentile e resto con fare a V. S. Il!.nia divotissima 
riverenza, Pisa 3 novembre 1725. Divmo. O b b mo. Servitore Giu
seppe Zambeccari * \

Proprio vero che, nelle umili vicende e nelle ordinarie 
necessità della vita quotidiana, gli uomini eccelsi come gli 
oscuri dimostrano spesso la stessa povera e meschina 
umanità, e che anche i più grandi sembrano rim picciolire  
ai nostri occhi quanto più ne indaghiamo la vita intima 
nei loro rapporti famigliari e privati.

V.

La fama di Giuseppe Zambeccari è legata specialmente 
a quelle mirabili esperienze sugli animali, da lui descritte

1 Questa lettera come F altra già r iportata faceva par te ,  con  
qualche altra carta zambeccàriana, dell’ archivio dom estico  d e l la  f a 
miglia Venturini di Pontremoli.
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nella nota lettera al Redi e per le quali fu giustamente con
siderato come un precursore della moderna fisiologia spe
rimentale.

Eppure, tra i nomi che in Italia, sono stati più lunga
mente e più ingiustamente dimenticati è, senza dubbio, 
quello di Giuseppe Zambeccari.

Quale fu la causa di tale dimenticanza? La ragione 
vera, io credo, è da lui stesso adombrata nella sua lettera 
al Redi, là ove egli dice di essersi accinto alle sue famose 
esperienze, € in quella guisa appunto che i primi scopri
tori del nuovo mondo si misero la prima volta in mare a 
benefizio di fortuna, senza sapere, in un modo di dire, 
quello che essi si facessero o dove andassero; ma io non 
ho avuto poscia la fortuna di questi; ma è ben intervenuto 
come a coloro che si son messi in traccia dalla terra Au
strale incognita, alla quale non sono mai arrivati. Pure, 
quantunque non vi arrivassero, hanno nientedimeno lasciate 
scritte alla posterità le relazioni de’ loro viaggi, le quali 
potrebbero esser forse giovevoli ne’ tempi che verranno ». 
Ed il suo spirito fu, veramente, profetico : poiché i tempi 
che vennero poi furono più propizi alla sua fortuna e, dopo 
un silenzio quasi due volte secolare, la posterità cominciò 
a rendergli finalmente la dovuta giustizia.

Il primo che tornò a occuparsi di lui, come ebbe a 
rilevare Io stesso Fedeli, fu Augusto Murri, che, nel 1873, 
in un suo lavoro intorno alla genesi renale dell’urea, citava 
appunto la ricordata lettera dello Zambeccari al Redi

Più tardi, nel 1898, il Prof. Roberto Alessandri di Roma, 
a proposito di alcune sue ricerche sperimentali intorno alla 
legatura dei vasi dell’ ilo renale, ricordava, a sua volta, i 
mirabili esperimenti dello Zambeccari, dicendoli perfetti 
e condotti con una techica così precisa che meglio non si 
potrebbe oggigiorno *.

* A. MURRI. Due nuovi argomenti della genesi renale dell'urea.
L o  S p e r i m e n t a l e ,  1873.

* R. A l e s s a n d r i ,  Lu legatura dei vasi delVilo renale. [Per il xxV 
an n o  d e i r  in segnam ento  di F rancesco  Durante, Roma, Soc. Ed. Dante 

Alighieri ,  1898].
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Ma, come abbiamo detto,  il meri to di ave r  r ivendicata  
la gloria di Giuseppe Zam becca r i  spetta e s s en z ia lm en te  al 
Prof. Carlo Fedeli,  che fu il p r imo a r imet tere nel la g ius ta  
luce e ad illustrare da par suo Γ oper a  scient if ica dell· in
s igne pontremolese,  della quale s o n o  preclaro  d o c u m e n t o  i 
pochi scritti che ci restano di lui. Tali scritti s o n o  i seguen t i :

a) Esperienze del dottor Giuseppe Zambeccari intorno a di
verse viscere tagliate a diversi animali viventi e da lui scritte e de
dicate all’illustrissimo signore Francesco Redi, Firenze, MDCLXXXI.

È la famosa lettera al Redi, r i s tampata nel 1907, dal  
Fedeli, il quale,  in una dotta in t roduzione,  ne r i co r d a  a n c h e  
la t raduzione latina pubbl icata da  G.  G i a c o b b e  M o n g e t ,  nel la 
sua Biblioteca anatomica (Ginevra,  1699), col ti tolo s eg u e n te :  
Josephi Zambeccari Doctoris experimenta circa diversa e 
variis animalibus viventibus execta viscera et ab ipso ad illu
strissimum dominum Franciscum Redi scripta eique dicata f .

b) Breve trattato de1 Bagni di Pisa e di Lucca dell'illustris
simo signor Giuseppe Zambeccari famosissimo lettore di anato
mia nel celebratissimo studio di Pisa. Dedicato all’ illustrissimo 
Sig. Antonio Bertini celebre professore di Medicina in Firenze, 
Padova, m d c c x i i .

L’operet ta fu dot tamente illustrata dal Fedel i  nel 1912 *.
c) Lettera intorno al sonno e alla veglia e all'uso dell’oppio. 

Pisa, 20 maggio, 1685.
Questo  scritto fu edito p e r  la p r i m a  volta,  e a c c o m p a 

gnato  da una dotta il lustrazione,  dal Fedel i  nel 1914 7.
d) Lettera della dottrina delle separazioni, Pisa, 15 dicembre 

1686 [R. Bibliot. Naz. Centr. di Firenze, Cod.  Palatino Targioni 
η. 1688).

1 Lettera d i Giuseppe Zam beccari a Francesco R e d i su lle v iv i
sezioni ed asportazioni d i alcuni visceri (1680), edito nuovam ente con  
illustrazioni di Carlo Fedeli, Pisa, 1907.

* C a r l o  F e d e l i ,  D i uno scritto  idrologico  d i  G iu seppe Z am bec
cari. Studio storico-critico. (Raccolta di scritti nel g iu b ileo  del Prof. 
Barduzzi), Livorno, 1912.

e G i u s e p p e  Z a m b e c c a r i , Del sonno, della  veglia  e dell'uso  d e l
l'oppio. Lettera inedita pubblicata con una introduzione di Carlo F e 
deli, Pisa 1914 )Estr. dagli Annali delle  U niversità  Toscaney \om . X x x iu ) .
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e) / dea  g la n d u la e , f a b r ic a , usu  e t g e n e ra li doc trin a  secretilo -  
n is  [Id. C o d . M o g lia b ecch . II, 4 , 3635].

d) C om pen d io  d e lla  v ita  d i  M a r ia  C a terin a  B ron d i e D is 
se r ta z io n e  s u l D ig iu n o  [R. B ibi. Riccardiana di Firenze, C od . n. 
2 455].

I tre ult imi scritti s o n o  an c o r a  inediti ed è da  a u g u 
rarsi ,  nel l ’ in te re sse  degl i  studi  z am becca r i an i ,  che  essi pure  
v e d a n o  p re s to  la luce in quel la ed iz ione  comple ta  delle 
o p e r e  del lo  Z a m b e c c a r i ,  v a g h e g g ia t a  dal lo s tesso Prof.  F e 
deli  e che  n e s s u n o  meg l io  di lui p o t r e b b e  t radur re  in atto, 
a o n o r e  del la  sc ienza  italiana.  E ce ne  d à  af f idamento  Γ in
s t anca b i le  attività del  v e n e r a n d o  M aes t r o  del l ’Ateneo Pisano,  
che ,  p r o s e g u e n d o  co n  giov an i l e  fervore ,  la s u a  bel la fatica 
d ’ in d a g a t o r e  e di d iv u lg a to re  del p e n s i e r o  e del l’o p e r a  dello 
Z a m b e c c a r i ,  ha  orm ai  qu as i  condot t i  a te rmine,  e pot rà 
dar li  t ra b rev e  alla luce,  d u e  nu ov i ,  impor tant iss imi  studi : 
u n o  sul la Lettera della dottrina delle separazioni, l’altro in
t o rn o  alla Dissertazione sul digiuno. Mi scr iveva Egli stesso 
r e c e n te m e n te  : « Il p iù  l u n g o  l avor o  del lo Z am becca r i  sul 
qual e  ho  d o v u to  s p e n d e r e  t e m p o  e r i ce rche  è quel lo sulle 
« s e p a r a z i o n i » :  l av o ro  v e r a m e n t e  gal i leano,  che es ige un 
c o m m e n t o  cr it ico  l a rg h i s s im o ,  r i c o n d u c e n d o  la ques t ione  
f ino ai te rmini  sui  qual i  la c o m p e n d i ò  il g ra n d is s im o  Haller.  
L ’ al t ro  m an o s c r i t t o  è la « d i s se r t az ione  sul d ig iuno  », che 
g i à  feci n o to  c o m e  fo sse  s fu gg i t a  alla acutezza  del Luciani: 
a n c h e  q u e s t o  e s ig e  u n  p iù  breve ,  ma com plet o  com m en to  
e l avo ro  di p a r a g o n e .  È quas i  un corol lar io  allo scritto di 
indo le  ascet ica ,  l av o ro  cos ì schiet to  che  rivela l’indole dello 
Z a m b e c c a r i ,  cos t i tu i to  dal la vita della Venerabi le  Brondi .  
È c i tato dal  F a b r o n i  ; ed  io ne  r invenn i  P originale fra le 
le ca r te  de lPAveran i ,  nel la Biblio teca  Riccardiana  di Firenze,  
P a n n o  o rm a i  r e m o t o  1873, q u a n d o  ero  scolare di qua r t ’a n n o  
di m e d i c i n a  ».

È ce r to ,  p e r ò ,  ch e  n o n  p o c h e  delle cose  scritte dallo 
Z a m b e c c a r i  d e v o n o  es se re  and a te  per du te  : sor te che,  senza  
d u b b i o ,  è t o cca t a  alla m a g g i o r  par te del s u o  ca r teggio ,  che 
d o v e t t e  e s s e re  assa i  r icco e, pe r  g iunta ,  mol to  importante.  
N e l l a  B ib l io teca  univer s i tar ia  di Pisa, si c o n s e r v a n o  quatt ro
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lettere da lui dirette a G u ido  G ra ndi ,  r i tenuto d a  N e w t o n  
il più grande matemat ico d ’E u ro p a  a quel  t em p o ,  e l egat o  
allo Zambeccari  da intima amicizia 1 : ma p u r  t r o p p o  n o n  
ci sono rimaste le lettere al Redi, che  f acevano  pa r te  del la 
preziosa raccolta posseduta  da  G re g o r io  Redi, in g r a n  pa r te  
andata dispersa in una  vendi ta all’asta,  av venu ta  c i rc a  t ren-  
tacinque anni a d d i e t r o 2.

Ma per ciò che r iguarda  il superst i te  c a r t e g g io  del lo  
Zambeccari ,  oltre le poche lettere di carat tere p r i vat o  s o p r a  
riportate o citate, è da no ta re  la notevole racco l t a ,  che  
appart iene al Prof.  Calamida dell’ O s p ed a l e  M a g g i o r e  di 

Milano e che è costituita da 80 lettere indi r izzate  al S e n a 
tore Marchese Zambeccar i  di Bo logna,  n o n c h é  d a  u n a  let
tera diretta al Vallisnieri, in torno alla salubri tà  de l l ’ ar ia di 
Pisa : materiale di non t rascurabi le im p o r tan za  e ch e  lo 
stesso Prof.  Calamida si p r o p o n e  di re ndere  di p u b b l i c a  

ragione,  nell’ interesse degli studi z a m b ecca r ian i .  Ai qual i  
mi piace dirlo, si accinge a por t are  un n u o v o  c o n t r i b u t o  
un altro illustre maest ro  dell’Universi tà  di Pisa ,  il Prof .  G u 
glielmo Bilancioni, che, in un suo  scritto di p r o s s i m a  p u b 
blicazione, si p ro po ne  di r ichiamare  a lcune idee del lo  Z a m 
beccari  sugli organi  dei sensi  e spec ia lmente  sul l’ ud i to  e 
sull’olfatto.

Pertanto,  è da sperare che  da  ques to  p r o m e t t e n t e  ri
sveglio di studi e di ricerche in to rno  a G i u s e p p e  Z a m b e c 
cari, p romosso dal fecondo impulso  del Prof.  Fedel i ,  ne  
risultino illuminate in p ieno la f i gura  nob i l i s s im a e la p e r 
sonali tà scientifica, che fu veramente ,  var ia e mul t i fo rme .

Naturalista,  medico e ana to m ico  s o m m o ,  egli  s e p p e ,  
infatti, esercitare,  anche in altri campi  della cu l tu ra  e del la  
esper ienza scientifica, la sua insaziata cur ios i tà  di s t u d i o s o  
e di esperimenta tore .  E così,  c o m e  attesta a n c h e  il F a b r o n i ,

1 Cfr. Morini e Ferrari, Autografi e codici di lettori dell1 Ateneo
Pisano esposti in occasione dell7 XI Congresso di medicina interna,
Pisa, Mariotti, 1902.

J Tra le molte lettere di tale raccolta pervenute alla R. B iblio
teca Marucelliana di Firenze non ne esistono dello Z.
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egli fu t ra i pr imi ,  in Italia, ad e s e g u i r e  espe r i enze  con  la 
m a c c h i n a  p n e u m a t i c a  d a  p o c o  pe r fez iona ta  da  Rober to  
Boyle  e di cui  A n n a  Lu ig ia  d e ’ Medici  aveva inviato da  
D u s s e r d o l f  u n  e s e m p l a r e  in d o n o  alla Univer s i t à  di Pisa : 
e s p e r i e n z e  i n to rn o  alle qual i  n o n  ci s o n o  r imaste  precise 
notizie,  s a p e n d o s i  so lo  ch e  f u r o n o  co n d o t t e  dal lo Z a m b e c 
cari ,  i n s i em e  c o n  altri s tudios i ,  p e r  la m a g g i o r  par te valenti  
p ro f es so r i  de l lo  S tu d io  di Pisa ,  e c ioè c o n  Mich elange lo  
Tilli, b o t a n i c o ,  P a s c a s io  Gianne t t i ,  m ed ico ,  G iu s e p p e  Ave- 
rani,  g iu r e c o n s u l t o ,  G u i d o  G ra n d i ,  ma temat ico ,  Luca Al- 
b izzi ,  f i l o s o f o 1. E u n i t a m e n te  a M ich e la n g e lo  Tilli e al 
l u n ig ia n e s e  P a s c a s i o  G ian ne t t i ,  egli s tud iò  an c h e  le sorgenti  
te rmal i  de l la  r e g i o n e  p i s a n a  e lucchese ,  i l lus trando, per 
q u a n t o  lo c o n s e n t i v a n o  le co g n iz io n i  ch im ich e e idrologiche 
di que l  t e m p o ,  le t e rm e  di S. Giu l i ano ,  C as c i an a  e Bagni  
di L u cca ,  c o n  or ig inal i  e in teressant i  osservazioni ,  raccol te 
nel l ’o p e r e t t a  s o p r a  r i co rdat a .

M a  fu, sop ra tu t to ,  all’i n s e g n a m e n to  che  lo Z am be cca r i  
d e d i c ò ,  c o m e  si è a c c e n n a to ,  la m a g g io r e  e la miglior  par te 
del la  s u a  attività scient ifica,  la qual e  e b b e  p e r  s u p r e m a  fi
nal i tà  l’a t tu az io n e  p ra t ic a  del s ape re  m ed ico .

S e b b e n e  cr esc iu to  negl i  i n s e g n am e n t i  di Lo re nzo  Bel
lini e m a tu ra to  agli stessi  indirizzi  scientifici  e filosofici, 
egli d im o s t r ò ,  forse ,  u n o  spi r i to p iù  la rg o  e p iù pra tico del 
m ae s t ro .  Infatti, a cu to  f i s io logo  q u a n t o  p r o f o n d o  anatomico,  
n o n  d im en t i c ò  ch e  sia la l’a n a to m ia  che  la fisiologia,  come 
tutte le s c i enze  aus i l iar ie  del la  m ed ic i na ,  n o n  d evono  p e r 
de re  di mira  i fini ul timi  del la  cl inica : verità ques ta che 
e r a  il r i sul tato ,  o l t re ch e  del la  in f luenza  del Redi, dei lunghi 
ann i  del  su o  i n s e g n a m e n t o  c l in ico nel l’O s p ed a l e  di S. Chiara ,  
e nel la q u a l e  egli  f i ssò le bas i  del l ’ indi rizzo da lui segui to  
nel la m e d i c i n a  e i n sp i ra to  al cr iterio costante  della o s se r 
v a z io n e  e del la  e s p e r i en za ,  « vera  maest ra di tutte le cose  », 
c o m e  e b b e  a p r o c l a m a r l a  nel la sua lettera al Redi.

1 Cfr.  vita del Tilli in F abroni , Vitae italorum  doctrina excel
lentium  qui saeculis X V II  e X V III  floru eru n t, Pisis, MDCCLXXIX.
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Si può,  per tanto,  in tendere  ag evo lm en te  I’ im p o r t an za  
che ebbe P in seg nam en to  del lo Z am b ecca r i ,  n o n  solo ai 
fini della pratica,  ma altresì nei r i gua rd i  del r i n n o v a m e n to  
scientifico della medicina .  E se g r a n d e  fu la fa ma  che  egli 
godet te come medico e c o m e  an a to m ico ,  b en  più  no tevole  
è il posto che,  oggi,  gli spet ta nella s toria della ev o lu z io n e  
del pensiero medico.  Sotto tale r a ppor t o ,  anzi,  egli  p u ò  
essere considerato  come un p re cu r s o re  del m o d e r n o  ind i 
rizzo della medicina;  g iacché egli po ssede t te ,  in g r a d o  e m i 
nente,  quelle quali tà che,  ai nost ri  tempi ,  f u r o n o  det te da  
Ewald indispensabi li  al medico,  il qu ale  « d ev e  avere ,  in
nanzi tutto, metodo e cogniz ioni  posi tive,  poi  e s se re  n a t u 
ralista e osservare  e pensa re  co n  crit ica ».

E a ques to indirizzo, di cui lo Z a m b e c c a r i  fu u n o  dei 
primi e più illuminati assertori ,  su p e r a ta  la crisi r e g re s s iva  
dovuta a quel movimento  vitalistitico b r o w n i a n o ,  ven u toc i  
d ’oltralpe, è tornata  la m o d e r n a  medic ina  : ind i r izzo  ch e  è 
il solo fecondo di risultati positivi,  po iché  si p r o p o n e  di 
indagare sper imenta lmente  i vari  f eno meni  del la vita, g i u n 
gendo  alla sintesi so lo  at traverso  alla più c o m p le t a  analisi  
e met tendo a contr ibuto  della clinica le cogn iz i on i  f i s io log i
che, ana tomo-patologiche ,  m ic ro s co p ic h e  e ch im ich e .  A p r o 
posito del quale metodo,  che è g lor ia  tutta i tal iana,  quel  
gra nde  Maest ro che è Augu s to  Murr i ,  mirabi le  fu s ione  di 
clinico, di scienziato e di fi losofo,  e b b e  a scr ive re  g i u s t a 
men te :  « E credete voi forse che  ques to  m e t o d o  ci v e n g a  
dalla G e r m a n i a ?  N on  er ano  già patologi  spe r im en ta to r i  lo 
Zambeccar i ,  il Fon tana  ed al t r i?  ».

Così,  pe r  lo Zam beccar i ,  si p u ò  ripetere c iò che  lo 
stesso Murri  eb b e  a dire di un altro g r a n d e  m ed ico  italiano,  
Maurizio Bufalini, che circa un secolo  fa, fu il p r im o  ad 
insorgere  cont ro  il vitalisimo an c o ra  d o m in a n te  in m e d i 
cina e a r i tornare sulle o rm e glor iose  del lo Z a m b e c c a r i  : 
e cioè che « fu il più per t inace  nell’ i st igare i cul tori  del la 
medicina a r icercare nella mater ia  a n a l i z za ta la  c a u s a  d ’o gn i  
fe no meno vitale, nel pred ica re  in u n a  parola  la r iv oluzion e 
contro tutti i sistemi,  che  nel la nos t ra  sc i enza  s ign i f i cano  
Pautorità e il d o g m a  ».
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Si sp iega ,  p e r ta n to ,  d o p o  il lu n g o  e ingius to oblio,  
q u e s t o  n u o v o  fe rv o re  di studi  e di indagini  in torno alla 
vita e all’o p e r a  di G i u s e p p e  Z am becca r i ;  la quale  ul tima fu, 
v e r am en te ,  g en ia le  e precorr i t r ice ,  e tale che,  ben  a rag ione 
e c o n  s i cu ro  s e n s o  pro fe t ico ,  egli pot eva  a t t ende rn e  la fo r
t u n a  e la g l or i a  dai  « tem pi  che  v e r r a n n o  ».

P i e t r o  F e r ra r i
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