
G I U S E P P E  G E R O S A  

Confortato dalle cure amorosissime dei fratelli e della 
sorella che nutrivano per lui affetto intenso e sconfinata ve- 
nerazione, il 3 novembre 1910, nell' et'~ ancor vegeta di anni 
53, si spense in Intra~ coll stoica virt{ b pari in lui ad una 
grande fede, il dottor Giuseppa Gerosa, professore di fisica e 
di meteorologia nella R. Accademia navale di Livorno. 

I1 gra~"e morbo che lo trasse sl immaturamente al sepol- 
cro era insorto con fenomeni dolorifici penosissimi sin dall'otto- 
bre del 1909; ma egli per piit mesi occultb a tutti  le sue 
sofferenze e, con energia psichica veramente meravigliosa, 
continub a dettare le sue lezioni cone  uomo perfettamente 
sano. Solamente nel giugno - -  a corso ultimato - -  gli amici 
ed i parenti, a[larmatissimi del progressivo visibile suo depe- 
rire, potcrono indurlo a portarsi in Intra  presso il fratello 
Pietro, medico dist into;  ma nel luglio niuno pot~ impedirgli 
di mettersi in viaggio per recarsi; ammalato com' era, a Li- 
vorno ad assistere agli esami ammali dell' Aecademia. 

Si restitul subito di poi nella amena Intra, dove doveva 
spegnersi pochi mesi dopo~ ucciso da un male che ne aveva 
vinta ma non doma la gagliarda fibra. 

Era  nato il 29 giugno 1857 a Caino, in quel di Bre- 
scia, dal dottor Pietro, medico condotto di Padenghe e dalla 
signora Albina Turotti ,  appartenente a distinta, e patriottica 
famiglia di Orzinuovi, pure nel Bresciano. 

L' Uomo. 

Non ebbe nemici ;  forse non raccolse nemmeno antipa- 
t ie :  ognuno che lo conobbe lo stimb profondamente, cone  si 
stimano le eoscienze diritte, la honts innata, l 'educazione 
squisita, le menti forti e nutrite. 
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Coltlvb 1' amicizia e senti grandemente gli affetti faml- 
gliari. Rimasto orfano, mentre ancora era studente, si dedicb 
al minor fratello e a l l a  sorella, cotla quale poi sempre con- 
visse, e prodigb loro tenerezze c cure veramente paterne. 

]~bbe altissimo i[ sentimento del dovere e ne dlede co- 
stante prova fr.a le paretl domestiche, nella scuoh~ e in tutt i  
gli uffici che sostenne: all' azienda municipalizzata del gas 
di Livorno, di cui rimase per lunghi anni membro del Consiglio 
di amministrazion% diede un'opera assidua, intelligente, bene- 
fica, quale si sarebbe potuta solamente attendere da un tecnlco 
capace che avesse operato nel suo personale interesse dlretto. 

F u  aastero nei costumi, rigidissimo sempre verso se stesso ; 
benevolo e proclive ogaort~ al compatimento verso gli altri. 

Amb 1' esercizio fisico e suo svago preferito, suo riposo 
alla febbrile att ivitk dello spirit% furono le lunghe cammi- 
nate, specialmente in montagna, e il lavoro manuale nel 
qaale era veramente provetto. Qucsta att i tudine dk ragione 
di alcune preziose qualits di gabinettista che noi dovremo, 
pilk innanzi, riconoscere nel Gerosa. 

F u  modesto. •ella universale corsa sfrenata per giun- 
gere a qualanque costo, egli che pur ne aveva il diritto, 
perch~ validissime erano ia h i  le forze, non si fece mai a- 
vanti  da sg; chi lo volle ebbe a cercarlo, chi lo cercb lo 
trovO sempre servizievole, sempre pronto a dare tutto se 
stesso per 1' amico, per il prossimo, per il pubblico bene. 

F u  cortese. Sia che disputasse con persona altolocata e 
nel dibattito sostenesse inflessil~ile il suo punto, si~ che ra- 
gionasse col discepolo o col dipendente intorno a qualche con- 
cessione che egli credesse di non poter, fare, il suo labbro 
non pronuncib mai parol~ che non fosse squisitamente cor- 
retta, che volesse o potesse parere au tor i ta r ia ;  nessuno uscl 
mai dal colloquio con amarezza o con raneore;  tutti  senti- 
rono d' aver tratiato con persona buona, leate e di valore. 
Poteva essere creduto arcigno d~ chi lo giudicasse d~ lon- 
tano~ appariva, inveee, afft~bilissimo, geniaI% non di rado 
faceto, sempre profondo, sempre coltissimo, a chi aveva la fi~r- 
tuna di accostarlo, di conversare con lui, dl essergli compa- 
gno in una gita od in ann serata. 
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Profcssb opinioni liberalissime, aperte alle pifl ardite i- 
dealit's ma non militb in nessun parti te c non si affaccib 
mai alla vita pubblica, chh egli rifuggiva, per natura, dal 
plauso volute e dalla facile popolariti~. 

Oserei dire-ehe Giuseppe Gerosa fu signorilmente aristo- 
crafico per se~ evitando con cura ogni attegglamento che 
fosse o gli sembrasse, anche menomamente~ poco severe, poco 
dignitoso~ e fu, al contrario, profondamente democratico 
verso l 'universale, per il rispetto della personalit~ umana che 
ebbe grandissimo, senza distinzione di eta, di gradi o di classi. 

Gli studi e la carriera. 

Frequentb con amore le seuole elassiche a Brescia e 
passb poi a Pavia  dove si era conquistato, per concorso~ il 
posto di allievo interne nel collegio Ghislieri. Iscrittosi alla 
facolt'~ di fisico-matematica che era allora fl'a le pifl apprez- 
zate per maestri insigni~ quali I' Aschieri, il Bertini, il Caso- 
rati, il Cantoni, il Beltrami, ben presto vi sl distinse per 
assiduit~ e acume d' ingegno. Nel 1879~ mentre era ancora 
studente, il prof. Cantoni lo assunse come secondo assistente 
e nel 1880 consegul splendidamente la laur~a in fisica. 
L ' a n n o  dope sl laureb anche in chimica e dell 'influsso di 
questa sua soda cultura nella scienza affine noi vedremo gli 
effetti in una serie importante di lavori di cui ~ parola pifl 
avanti.  Successivamente compl il corse di perfezionamento 
in flsica e nel 1882 fu promosso primo assistente. 

Nello stesso anne otterme r incarico dell ' insegnamento 
della fisica nella scuola di farmacia e la direzione degli eser- 
cizi pratici per i ]aureandi in fisiea. 

Nel 1883 fu nominate professore aggiunto alla facolt~ 
di scienze per le conferenze alla seuola di magistero e nel 
1884 consegul la libera docenza per titoli. 

Nel 1886 prese parte al concorso di professore di fisica 
all' universit~ di Cagliari e fu dichiarato eleggibile a unani- 
mitk di voti, riuscendo graduate seeondo con bella votazione. 
Ottenne pure 1' eleggibilitk nei concorsi di )Iodena del 1888, 
di ordinario a Cagliari nel 1889 e in quelli di Padova e di 
Pa rma  del 91 e del 92. 
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Da quest' epoea non parteeipb pih a eoneorsi universi- 
tari, anzi, otl:ieiato, una volta, a rieoprire la eattedra di fi- 
siea nell' universit/~ libera di Perugia,  non eredette di aeeo- 
gliere 1' invito. 

I1 20 dieembre 1891 era stato nominato per eoneorso 
titolare di fisiea al lieeo Parini  di Milano;  ma non assunse 
o tenne per ben poeo tale uffieio, perehg vinse~ proprio in 
quei giorni, la eattedra di fisiea e metereologia della R. 
seuola superiore di agrieoltura in Portiei, dove rimase sino 
al 1898. Di qul passb alia R. Aeeademia navale di Livorno 
e pid non si mosse. 

Negli anni dal 1885 al 1891 suppll, con regolare auto- 
rizzazione del Ministero, il suo illustre maestro, il sen. G. Can- 
toni - -  gi'~ innanzi nell'et'X e distratto da altre cure - -  nella 
eattedra ehe fu gi'~ eli Alessandro Volta e sono molti ehe 
aneora rieordano lo splendore di quei eorsi sperimentali, ai 
quali non disdegnavano di assistere fisiei gih maturi  e pa- 
reeehi degli stessi professori della universit'~. 

Anehe il eielo di eonferenze alia seuola di magistero riu- 
sel una fonte varia e vasta di apprendimento ai laureandi 
di quei giorni, molti dei quali rieoprono ora eattedre rag- 
guardevoli in importanti  istituti del Regno ed ebbero pure 
dal Gerosa un prezioso istradamento alla teeniea delle mi- 
sure e alla pratiea di laboratorio. 

Con deeoro non minore tenne egli l ' insegnamento a 
Portiei e a Livorno,  laseiando ovunque ottima lama di se e 
eattivandosi, da per tutto, la venerazione dei diseepoli, la 
stima dei eolleghi, 1' affetto sineero degli uni e degli altri. 

Le Pubbltcazioni. 

L'  attivitk scientifiea, propriamente detta, del Gerosa si 
svolse pressoehg tut ta  nel deeennio ehe eorre dal 1881 al 
1891 e fu intensissima nel l 'u l t ima parte di tale periodo. 

Per  quella sintesi rapida ehe qul si eonviene, stimo 
opportano di raeeogliere i lavori in gruppi, con partieolare 
riguardo al eontenuto ed alle loro affinitg piit ehe allo stretto 
ordine eronologieo. 
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(~RUPPO A .  

a) Metereologla agrarla. (Un. Tip. Tor. 1898'1. 
b) Elementi di metereologia. (Giusti, Livorno, 19091). 
c) La  materia degli sl~azi cdcsti. (Dumolard~ lb84 ed anche 

in Rivls ta di .filosofia scknt(fica, anno II I ,  pag. 613). 

I primi clue sono lavori di compilazione a scopo princi- 
palmente didattico e in essi si pub ammirare la chiarezza, 
il rigore, la semplicits che si addice a libri di siffatta in- 
dole. Nel secondo, dedicato alle seuole nautich% figurano due 
interessanti capitoli, l'uno sull'i,{/t~enza del tempo e delle ma- 
q'ee sttlla rapida e sic~tra narigazione ; 1' altro sul~e osserra- 
zioni meteoriche a bordo delle navl. 

Con intendimenti  analoghi, ma con particolare conside- 
razione ai bisogni dell' agricoltura~ ~ redatto l' altro. 

Di natu_ra ben diversa b., invee% il terzo degli scritti 
qui ricordati. Movendo dalle dottrine di Leucippo e di De- 
mocrito, di Parmenide e di Zenone, di Platone, di Pitagora,  
di Aristotele e poi di Lucrezio e eli Seneca, intorrto all' e- 
tere cosmico e a l l a  genesi della materia, l' autor% attraverso 
alia rlnascenza, attraverso a Descartes e al newtoniani, giunge 
sino ai nostri giorni, soffermandosi speeialmente a conside- 
rare le teorie di Seguin Ain6, di Sterry-Hunt,  di Siemens, 
del Morris e, pi/1 partieolarmente aneora, le vedute del Lodge 
ehe eombatte e 1' ipotesi dell' atomo-vortice di Thomson della 
quale g deeiso fautore. 

II lavoro compendia, 
rudizione e s e a  qualche 
sottoseriverebbe 1' autore, 
sofia seientifiea il fisso, 1' 

in non grande mole, una vasta e- 
giudizio reeiso ora forse pi6 non 
non va dimenticato che nella filo- 
immutabile non esistono. II vero in 

atto ~ figlio legittimo dei veri a~teriori e a sun volta gene- 
rers il veto fteturo. E dal 1884 in qu/~ la fisica e la chimica 
di ben notevoli progressi hanno realizzati!  

G~u~,ro B. 

a) S~dla caloriclt~t dell 'acq,ta alle temperature prossime al 
massimo di intensith e d'alct tn 2oco s,tperiori (Lin- 
cei, 1880-81. Ser. 3 a. Vol. X). 
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b) Sul valore dinamico di una caloria. [In collaborazione con 
Giovanni Cantoni]. (Ibid. 1882. Ser. 3 a. Vol. XII).  

c) Determlnazione del Teso del mercurio contenuto in uu ter- 
moraetro. (Rivista scientifica ind. di Firenze. 12-1887). 

L a  memoria salla caloriciti~ dell' acqua ~ in ordine cro- 
nologic% la prima del Gerosa;  anzi, se ben mi apponffo, non 

the la tesi di laurea estesa e perfezionata e, come tale, 
ciob come an  primo lavoro dell' allora giovane fisico, essa 
rappresenta una buena promessa che, come vedremo, non 
andb delusa. 

L a  rieerca trae origine da axna serie di esperienze di 
Pfaundler  e Plat ter  per le quali venivano messi in dubbio i 
risultati, fine allora noti, sulla caloriciti~ dell' acqua fra 0 e 
12 o e domandavano, quindi, una nuova definizione dell' unitk 
delle quantitk di calore e una conseguente revisione dell' e- 
qnivalente dinamieo della caloria. I risultati del Gerosa, ot- 
tenuti  col metodo delle meseolanze, confermano, in massima, 
i risultati  precedenti del Regnault  e meglio ancora quelli del 
3"anita e dell' Amaury.  

L a  qaistione fondamentale trat tata nella nora e le altre 
che vi sono connesse, nemmeno era si possono dire esaurien- 
temente r isolte;  ma, qualunque sin il giudizio che si voglia 
dare su questa prima indagine del Gerosa, a me pare ben 
sintomatico ehe il laureando sentisse in se l ' a rd imento  di 
esordire con una ricerca cosl irta di difficolt~, nella quale 
gis s' crane clmentati il Regnault,  r Hirn  ed altri insigni 
nell' arte di sperimentare. 

II  seeondo lavoro elencato b il ben note processo del 
Cantoni per determinate l 'equivalente dinamico di ann caloria: 
non b qui luogo di un esame eritico sul valore del metodo 
che, in ogni mode, per la sea semplicits e suggestiviti~, sa- 
rebbe ben degno di figurare nei nostri libri di fisica elemen- 
t a re ;  mi piace solo di ricordare che il Senator Cantoni~ il 
5 matzo 1882, nel presentare la memoria ai Lincei, non 
credeva di menomarsi~ dichiarando che egli aveva creduto 
opportune di giovavsi della disti~ta valentia del Dott. Gerosa 
in siffatte q'icerche termometriche 1Jet rinnovare, con maggior 
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cura ed estensione, un tentative da I~ei .fatto nel 1864: leale 
dichiarazione ehe onora grandemente il discepolo, ma non 
m e n o i l  maestro ] 

Quanto  ella monografia (c) di questo gruppo ~ una breve 
note helle quale il Gerosa rivendica a s~ la prioritk del me- 
rode per determinare il peso del mercurio contenuto in un 
termometro e eib a proposito di una note del Clayden sullo 
stesso argoment% apparsa nel 1886 in Precedings of. the 
•his. Soc. of. London, t. VII ,  pag. 367 e riprodotta nel Jour- 
~al de 2Ohlsique, stesso annoy Ser. 2, t. V. 

Gaureo C. 

2V~wve vicerche interne all'azione di atcune condizioni fisi- 
che della vita dei microrganismi. [In collaborazione col 
dott. E. Bonardi] (Lincei C C L X X X [ - 1 8 8 1 ) .  

Questo lavoro ~ un bel documento degli ottimi risultati 
a cui pub condurre il felice connubio di valorosi cultori di 
scienze aflini. 

Un eminente biologo, il Prof. Sen. Tommasi Crudeli~ 
presentand% il 3 giugno 1888, la memoria ai Zincei, dope 
aver elogiato l' accuratezza dei due sperimentatori nel rias- 
sumere tut ta  la letteratura indirizzata e determinare F i n  
fluenza che, sullo sviluppo dei mierorganismi, esereitano il 
calore, la luce, 1' elettricit/b nonehg i diversi ambienti gaz- 
zosi e la pressione, mette in forte rilievo come gli autori 
abbiano saputo - - y e t  i 2r imi  - -  riconoscere l ' importanza 
ehe ha la densit& delle soluzioni rispetto alia vita dei micror- 
ganismi ehe in esse debbono svolgersi. 

Gli esperimenti - -  conclude il Tommasi Crudeli - -  sono 
stati eondotti con ~nolto ~'igore di metodo ed applicati ehe 
siano allo studio biologico dei singoli microrganismi, promet- 
tone dei risultatl importanti. 

N~ mai elogio fu pi~k meritato, perchb alcuni dei risul- 
tati  del Gerosa e del Bonardi hanno acquistata una impor- 
tanza sempre pifi g rande:  il tempo, anzichb diminuirne il 
valore come spesso avviene, lo ha vie pifi rinforzato. Basti 
qul citare, a tale proposito, l'azione inibitoria esercitata dalla 
radiazio~e solute intensa sullo svilupTo dei microrganlsmi, 
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mess~ in evidenza dai due scienziati e la ~'iit r ieordata  in- 
fluenza della densit~t delle sol~zioni. 

E questi studi del Gcrosa e del Bonardi non hanno so- 
lamente una grande imp<)rtanza p ra t i ca ;  essi rivestono, al- 
tresl, il carat tere  di un notevole contributo teorctico, perchb 
furono - -  in I tal ia - -  fra le prime ricerche nelle quali siano 
state prese in aceurato esame le condizioni fisico-chimiche 
in cui si andava svolgendo il fenomeno preso a s tudiare :  
preludiano, quindi, alia fisico-chimica applicata alla biologit~ 
ehe ~ precisamente 1' indirizzo biologico odierno. 

(}RUPPO D. 

a) Sul la  variazione della ~'edstenza elettriea dl ua .filo me- 
tallieo in relazione ad ale~eM dist~rbl ])ro~'ocati ~ei s~loi 
sistemi molecolari. (Nvovo Cimento. Ser. 3 ~. Vol. X I V  
XV.  Fuse. Nov. Dic. 1893. Gen. Feb.  1894). 

b) Studio sui miscugli  delle sol21zioni dei sali aff'ai. (Liaeei 
1886. Vol. II .  Ser. la.). 

C) Sul la resistenza elett~'ica dei misc~egli delle amalgame li- 
guide e sulle cost(uteri fisiche dei miscugli  dei llquidi iso- 
meri. (Ibid. 1887. Vol. IV. Set. 4 ~, pug. 118"). 

d) Ricerea sttl mr~ssimo di densit~t dei miscugli delle sol~lzioM 
saline eorrisi)ondenti, l)receduta da una ve~'ifiea s~ll va- 
lore massimo di de~slth dell'aefftta. [In collaborazione 
col Dott.  Ett .  Mail (Ibid. stesso volume~ stessa serie, 
pug. 1331). 

e) Sulla velocit~t del s~ono helle leghe. (Ibid. 1888. u  IV. 
Ser. I a. Fase. 3 ~ ,*  

f )  Sttlla velocit2l del s~lono nei val~ori. [[n collaborazioue col 
Dott. Mail (Ibid. Fuse. 12 e 13~1. 

Tut te  queste ricerche~ apparentemente senza nesso, sono 
inveee stret tamente legate i ra  loro da una idea diret tr ice 
unica che l 'autore,  nell ' introduzione alia memoria  (d) espone, 
con parole quasi presaghe~ cost :  

(( La  conoseenza delle 19roprieth ~od~da~'i delle eostanti 
(( fisiche, relative alle masse atomiche e molr e quella 
(( della loro correlazione~ non solo viene r iavvicinando sem- 
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<< pre  I)i~l i due ordini  di fatt i ,  dei sisteml ,fisici e chimlc;, 
,< m a  lasci~ ancora  I)ensare . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ),. 

E 1' idea  stessa v iene  da  lui aneora  I)ill r ec i s amen te  af- 
f e r m a t a  nella eonelusione alla m e m o r i a  medes ima ,  dove  dice:  

(~ E da tu t te  queste  eose res ta  s empre  megl io  I)osto in 
(< ehiaro eh% come gli e lement i  a tomie i  l iber i  hanno,  ad e- 

(~ semi)io , un  ea ra t t e r i s t i eo  I)eriodo di v i b r a z i o n i  luminose,  
od assoeiat i  r eeano  nei eompos t i  i loro e a r a t t e r i ,  speeial i  

~; defini t i  e p rev i s t i  dal la  g r a n d e  elassif ieazione di Mende-  
(< lejeff~ cos'~ ogni molecola o gru,1)po molecolare ha modull 
~< l)rol~rii r i spet to  ad ogni  eos tante  fisiea ehe d i r e t t a m e n t e  ma-  

~< nifesta,  se la  moleeola  g l ibera,  o reca  seeo i m m u t a b i l i  in 
~< ogni  assoeiaz ione  con a l t re  moleeole omogene% od e te roge-  
(< nee, e di eui r iapi )are  semi)re il va lo re  eostante ,  quando  
(~ sin I)ossibile, come nel easo delle soluzlonl, di m e t t e r e  in 
(( calcolo i f enomeni  ehe aeeomi)agnano  1' assoeiaz lone  >>. 

Mi duole e h e l a  n a t u r a  di questo seri t to e lo spazio ehe 
mi  g eoneesso non eonsen tano  di r i fer i re ,  n e m m e n o  per  sommi  
eai)i ~ i notevol i  r i su l ta t i  a eui il G e r o s a  pe rvenne  in ques ta  
serie di r ieerehe,  dense di un lavoro  sper imenta le  poderoso e 
di un '  analisi  a e e u r a t i s s i m a ;  non so perb as t ene rmi  da[ rife- 
r i t e  l' e legante  fo rmola  da ta  hello studio s~ti misctegli dei sali 
q07nl pe r  passare  dal la  densi t~ delle soluzioni  separa te  a 
quella  dei loro miseugli  di o rd ine  qualsiasi .  

Ind:ieate con d ,  d:,, . . . .  dn le densiti~ delle singole solu- 
zioni  e con d ( ~  . . . . . .  ) quel la  ehe compe te  al loro miseug l io  
in I)arti  egual i  ed alla stessa t emi )e ra tu ra  e det t i  K~,  Kn~ 
eee. i eoeffieienti di eon t raz ione  delle soluzioni  stesse r i un i t e  

a 2 a 2~ egli t r o v a :  

. d I - ~  d~ - I -  . . . .  - t -  d ,  -+ 1 (d~ Jr- d~) Kl~ 
d (b ~ . . . . . .  ) ~ n 2 i -- -I- 

1 
1 (d~ - I -  d~) K,3 + (d 2 --I-- d 3) K~3 + .  -.,- ) . . . . . . . . . .  

- t -  1 - t - 2  -+- . . . .  

1 (d, A_ d , )  Kv,  A__ 1 ( d ~ + d , , ) K . , ~ - t - . . + l ( d ~  +d,~)K(,~.~),~ 

1 - t -  2 - t -  3 - I -  . . . . . . .  - t -  (n - -  1) 
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ed b notevole c h e l a  formola si applica integralmente anche 
all' indiee dl rifrazione eel altresl al coeiticiente di attrito in- 
tern% purchb 7 in quest 'ultimo caso, si introducano coefficient[ 
numeriei che sembrano al Gerosa stare in relazione eoi pesi 
molecolari degli elementi metalliei dei sali diseiolti. 

Inoltre, si nota nella memoria in parola~ come pure in 
quella sul masslmo di de,~sit& e nello studio sulla resistenza 
elettrica delle amalgame e persino nelle due indagini sulla 
velocith del suono helle leghc e nei vapori una r icerca  conti- 
nua dei miscugli corris2o~de,~tl; e se si riflette che le pro- 
2riet& qui chiamate modulari, secondo Valson, sono nella o- 
dierna fisico-chimica delle prol~riet& addittive ; se si rieorda 
che le soluzioni corrispondenti del Bender e del Gerosa fu- 
rono poi le isoidriche di Arhenius, si ~ condotti a ricono- 
scere che il Gerosa fu~ tra i fisiei italiani 7 dei primi ad a- 
vere la visione delFimportanza di questo campo di studi ch% 
per la luce improvvisa gettata poi dall' intervento dalla pres- 
sione osmotica e della dissociazione e|ettrolitica, approdarono 
piil tardi a conclusioni tanto brillanti quanto imprevedibili. 
E il pieno intendimento cui s' ispirava il Gerosa in questi 
studi apparirebbe ancora piit manifesto a chi si aceingesse a 
spigolare nelle tesi che, a Pavia, i laureandi in fisica di quei 
giorni venivano facendo per consiglio e sotto la guida di lui. 

Meno strettamente connessa alle altr% secondo la genesi 
qui esposta, ~ la memoria (a) nella quale sono prese in consi- 
derazione le variazioni di resistenza elettriea prodotte in un 
filo metallieo da azioni meeeaniehe; dalla tempera, r ieottura 
e inerudimento;  da vibrazioni trasversali e longitudinali e~ 
finalm~nte, dall 'induzione di una spirale di rame pereorsa da 
eorrente mentre eireonda il filo stesso. 

Essa, benehg anteriore alle altre, ha, speciMmente per 
1' ultima parte, stretto legume di parentela col lavori de[ no- 
tevolissimo ultimo gruppo di eui vengo a dire. 

Gauvvo E. 

a) Sul coeff, ciente magnetico dei liq~ddi. [In col~aborazione 
col Dott. Giorgio Finzi] (Lintel, 1890. Vol. VI, i o Sere. 
Fase. 117 pag. 4941). 
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b) S~dla mag~tetizzazione del bism~to. [In collaborazione col 
Dott. Mai] Ist. Lomb. 1891. Set. II. Vol. XXIV, lag. 153 
e 236. 

c) Sull'isteresi dei metalli mag,~et~cl. [In collaborazione col 
Dott. Finzi] (Ibid. lag. 677'~. 

el) S~dla i,~te,~sit~t dl mag,~etizzazione del tubl e delle sl~irali di 
ferro. (Lincei, 1891. Vol. VII, 20 Sere. Fase. 5. lag. 151). 

e) Salla variazione clclica della inte~sith di magnetizzazlon~ 
del ferro sotto l'induzio,~e delle correnti alternate. [In 
collaborazione col Dott. Mail ([st. Lomb. 1891. Ser. II.  
Vol. XXIV~ lag. 951). 

f )  Sulla intensit?t di magnetizzazio~e del ferro in un catalpa 
magnetico 2rodotto da corre~ti alternate. [In eollabora- 
zione col Dott. Finzi] (Lincei, 1891. Vol. u  20 Sere. 
Fase. 8~ lag. 253). 

g) Sulla intensit~ di magnetizzazio~e del ferro in un catalpa 
magnetico 2rodotto simulta~,eamente da correnti alter- 
hate primarie e secondarie. ([st. Lomb. 1891. Ser. II .  
Vol. XXIV, pag. 1197). 

h) S~dla 2ro2agazione del flusso magnetico nel ferro. (L' elet- 
tricista. Anno I. Fase. 5) 

~ Sulla magnetizzazione del ferro loercorso da uaa corrente 
in direzione normale a gteella delle forza magnetizza~te. 
(Ibid., 1892. N. 28). 

Abbiamo qui un llesso completo di ricerche, perfetta- 
mente anastomizzas fra di Ioro. 

La prima ~ un lavoro di critiea scientifica, in quanto i 
risultati dei diversi sperimentatori sulla suscettlbilit~t mag~e- 
tica dei liquidi si mostravano abbastanza diseordi e, in par- 
ticolar% il Silow aveva trovato che, per la soluzione di 
Fe d Cla~ essa presenta un massimo; mentre, secondo Wie- 
deman~ Eaton 7 Ettingshausen e altri autori~ sarebbe costante 
e, secondo Quinqke, decreseerebbe al erescere della forza 
magnetizzante. 

I1 Gerosa, dalle sue esperienze e da diagt-ammi, qul 
- -  come sempre - -  accuratissimi~ trae la conclusione che, an- 
che per forze magnetizzanti deboli~ come quelle impiegate 
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dal Silow, il eoefliciente magnetico delle sohtzic)ni di Fe. 2 (_'16 
varia proporzionahnentc alia forza magnetizzantc stessa; ma 
la monografia ha particolare interesse anche perchb g in essa 
che viene istituito e descritto il dispositivo sperimentale ehe, 
colle opportune modificazioni, serve poi in tutte le altre di 
questo importantissimo gruppo di lavori ed g quello ricor- 
dato nella Teleylrafia senza fili dei chiarissimi Proff. Righi e 
Dessau. (2. ~ Ediz. pug. 292). 

Nella ricerca sulla ma.qnetizzazione del blsmuto il Gerosa 
cd il Mai trovano che questo metalh) preseuta un'isteresi 
temlJO~'anea di cui il valore sarebbe funzione del tempo im- 
piegato dalla forza magnetizzante a pereorrere il ciclo e gli 
autori paragonano questo stato a cib ehe avviene nel vetro 
al cambiare della temperatura; con questa differenza che 
nella lnagnetizzazione del bismuto le perturbazioni nei gruppi 
molecolari appaiono meno durature e scompariscono come at- 
traverso ad una successione di aggruppamenti molecolari mo- 
mentaneamente stabili. La memoria si chiude con una ele- 
gante disgressione sulle ricerche anteriori del Tumliz e del 
Joubin e sulle opinioni di Bequerel e di Duhem sul diama- 
gnetismo. Come conclusione, gli autori aecolgono la ben 
nota ipotesi del Bequerel per la quale il diamagnetismo di- 
penderebbe solo da una maggior polarizzabilits del mezzo in 
confl'onto di quella del corpo immerso e, ammettendo col- 
1' Ewing, c h e l a  magnetizzazione sia dovuta ad una rota- 
zione dei magneti molecolari permanenti, spiegano, sempre 
seguendo Ewing, i fatti d_' isteresi temporanea osservati colle 
azioni mutue dei magneti moleeolari medesimi, senza bisogno 
di ricorrere alle azioni direttriei elastiche ed agli attriti o 
alle rotazioni del Weber e del Maxnel. 

Allo idee del grande Ewing s' ispirano ugualmente tutti 
gli altri lavori di questa serie; ma, a mano a mano che il 
Gerosa procede in questo bel quadro di ricerehe, sente sem- 
pre pifl la stretta loro correlazione colla elettrotecniea e noi 
troviamo nelle monografie (e), ( f ) ,  (g) dei lavori veramente 
magistrali nei quali, poste in seconda linea le sottili disqui- 
sizioni sulle perturbazioni moleeolari, si perviene a eonclu- 
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sioni d' importauza lwatiea eosl elequente ehe non e mestieri 
spendere molte parole per lmneggiarla. 

Cos[ egli nora, fra l' altro, the i~ un camlJo magnetico 
I,rodotto simultane,~mente da com'ent[ alternate prime, tie e 
~econdarie : 

<< 11 few'o vlcotto od i,~er~dlto J~o~ I)re~enta iste~*esi )). 

(( L'  i~tensith ell maynetizzazio~e del ferro  ~'icotto o in- 
<< crudito rie,~ce p i h  l)iccola di fuella the ~i prcsenta quando 
~: il cam})o may~ctico sia l)vodotto da sole correnti alternate 
<, l, vimorie.  

* L 'Mtensi th mc~yne.tica del fervo  rfcotto sf couserva sem- 

i< 2re  stq)erlore a quella del f e r ro  i~tcrudlto ; ma in oyni 

< cr~so cssa ~ ta~to 2 i h  ldccola qua~tto p i g  yrosso ~ il nucleo. 

<~ L' h~te~sith m ny~etica del f e r ro  scema col d imi lmire  
,< dell<~ dur,, ta del 2eriodo della corrente e coll' aumcntc~Je la 
<; massa del ~ucleo. 

<< L,~ d~i~ere~za di .f~se f r a  la corrente l ,  r imaria  e se- 
<~ cond(evia evesce col l 'aumentare l~ massa del nucleo e col 

,~ dimiuuire  lq duvata del l)eriodo della com'ente 1)rimarla )~. 

Troppo esorbiterebbe dai limiti e dallo seopo di questa 
tavola neerologiea il riferire per disteso tutte le eonelusioni 
ehe il Gerosa presenta in questo gruppo di lavori, dai quali 
appare un possesso sieuro e snodato del ealeolo e una grande 
abilitk di Sl~erimentatore. Basta, perb, quanto 6 stato riferito 
a prora te  ehe 1' autore vide nettamente,  sin da allora, i rap- 
laorti reeiproei fra due eorrenti, 1' una primaria e 1' altra se- 
eondaria, e la loro dipendenza - -  come quella delle rispet- 
rive fasi - -  dalle forze magnetomotriei,  dalla sezione del 
ferro e dalla fi'equenza, verit'~ tutte ehe oggi aneora hanno 
la sanzione della teeniea e dell' analisi. Chg se, per avere e- 
gli sperimentato con eireulti magnetiei aperti di grande re- 
sistenza, con estremit& polari preponderanti e con forze ma- 
gnetizzanti relativamente deboli, fu eondotto a enuneiare il 
primo prineipio qul rieordato in forma troppo reeisa e eort 
estensione superiore alla realt'~, g questa ben lieve menda di 
fronte alia totalitk dei risultati, aleuni dei quali eostituiseono 
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dei canoni nella odierna elettrotecnica e avrebbero potuto 
bastare da sell a dare lama ad uno sperimentatore.  

N~ voglio passare sotto silenzio che le esperienze del 
Rutherford lo quail vengono spesso citate~ insieme con que- 
ate del Gerosa, del Finzi  e del Mai, siecome fondamentali  
nella teoria dei rivelatori  elet tromagnetiei  di onde herziane,  
sono posteriori di aleuni anni a queste ultime. 

Parmi,  pertanto, di peter  concludere che il Gerosa non 
arab la r ieerca per la ricerca, la cosidetta fisica del numer% 
tartto t a ra  ai giovani artsiosi di costituirsi : Egli  persegul un 
vasto ideale, ispirato alla fisieo-ehimica e all 'applicazione delle 
eorrenti  alternate alia elettroteenica, cio~ ai massimi problemi 
del sue memento seientifieo, segnandovi traceie degne di es- 
sere rammemorate  e bene meri tando dell 'insegr, amento e della 
scienza italians. 

Ma quello che la parola non potr~ mai rendere ~ la sua 
attivitk instaneabile; la rara  abilit'~ a crea~'e dispositlvi spe- 
rimentali  che era nelle sue mani fini e ar is tocrat iche;  la 
scrupolosits scientifica pari alla ret t i tudine del sue animo e 
1' aeutezza d' osservazione veramente  non eomune. Solamente  
quelli che hanno vissuta con lui la vita int ima di laborato- 
rio sono in grade di poterne attestare.  

A me, il pid oseuro dei sam diseepoli, ~ toccato il do- 
loroso compito di redigere questi cenni necrologici~ ed io son 
certo d ' in te rp re ta re  it eonvineimento di tutt i  noi che 1' a- 
mammo o venerammo quale maestro, affermando che ben piff 
Egli  avrebbe date alla seienza se si fosse trovato in grade di 
disporre dei mezzi necessari per proseguire nella via delle 
ricerche tanto onorevolmente intrapresa. 

Ma la riuscita degli uomini dipende da fattori  molte- 
pliei o complessi e non sempre h date - -  anehe ai degais- 
simi - -  di pervenire ai meri tat i  fastigi. 

Livorno, Gennaio 1911. 
ALBERTO PUGLIESE. 


