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L U I G I  M A G R I  

Luigi  Magri nacque 1' 11 Marzo del 1875 a Monte S. Sa- 
vine presso Arezzo, e dimorb da giovinetto a Mantova, poi a 
Lucca e finalmente a Pisa. M a i l  padre sue Giovanni e la 
madre Emma Salvi erano di Barga, ed egli stesso relic esser 
Barghigiano: all' antico, bel castello della val di Serehio 
tornava spesso con gioia, e pensava sempre eel memore af- 
fetto del montanaro. Chb tale egli era profondamente nella 
semplicitb, sobria della vita e dei modi, nella tenace eostanza 
dei propositi, nella sovera probitK del eara t tere ;  ma quanta 
genialitb, versatile e fresca ornava quella semplieitk, quanta 
vivaeit~ ardita infiammava quella pertinacia, quanta bont~ 
mite, affabile, sorridente ingentiliva quella primitiva virtfi 
senza indebolirla, formando anzi con essa una bella armenia, 
un perfetto equilibrio ! 

Dotato di tali virtfi, egli ben poteva affrontare serena- 
mente l 'arduo compito della vita, senza il fallaee aiuto delle 
illusioni, senza lo sprone acre dell' ambizione, senza la male- 
detta sete del danaro. E veramente io credo ehe di rude uno 
abbia cosi per tempo e con sl chiara intuizione come lui, 
concepita la vita umana quale un'unione indissolubile di af- 
fetto, di dovere, di sacrificio, e tale l 'abbia poi amata alle- 
gramente, senza desiderarla diversa. 

Egli amava la vita di quell 'amore proprio dei forti e dei 
buoni, the non sa mai divenire paura della morte. Ma solo 
gl' intimi amiei seppero il coraggio ingenue di cui era al me- 
mento capace quel giovane mite, il quale nella figura esile 
dava piuttosto l ' immagine dell'asceta the del moschettiere. 

Perchb in qttesto, come in tutto, egli aborriva dalla o- 
stentazione; anzi, come se temesse continuamente che gli altri 
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I)otessero dargli quell 'imi)ortanza che egli stcsso non voleva 
darsi, e I)ifl ancora per soddisfare un certo suo bisogno di 
gaia semi)licit~ , imi)rimeva semi)re a si~ e alle cost sue un 
lieve atteggiamento comico, che finiva col dare singolare ri- 
licvo alla seriet~ I)rofonda del suo si)irito , e all' assennatezza 
rara del suo giudizio. 

L 'umorismo era per lui come una seconda natura  c in- 
sicme una discii)lina continua, chc difendeva il suo si)irito 
dalla tristezza e daWabbattlmento, r innovandone semi)re col 
sorriso la lena e la vivacitY. 

Cosl sempre sorridente superb nella sua breve vita molte 
difficolt~, e sostenne dure e lunghe fatiche per la famiglia, di 
di cui doi)o Ia morte immatura  del padre, fu a 22 anni il 
cai)o , ossia il figlio I)rimogenito. A lui toceb la I)rima I)arte 
del lavoro per sostentarla, a lui i I)ifl gravi sacrifici; ma an- 
cora per I)areeehi anni gli furono vigile conforto coll 'angelica 
dolcezza i grandi occhi della mamma, e quasi si senti nel suo 
seno battere il cuore di lei. E ai degni fratclli suoi Giuse.pi)e 
e Albert% con lui stretti in questo devoto ineffabile amore 
materno, egli mostrava la via, e I)orgeva la mano gi~ sicura 
nell 'arduo cammino verso il bene. 

Quanta pace e quanta allegria in quella casa di semi)li- 
cit~ franceseana, in cui il luogo del mobili meno indisi)ensa- 
bill era occui)ato da un abbondante macchinario fotografico, 
da armi e arredi per le cacce e per lc cscursioni, ma non vi 
mancava all'amico l 'accoglienza osi)itale e il I)osto alla sem- 
I)lice mensa! Quante ore liete io vi ho I)assate, ore di svago 
per il nostro Gigi, chc non erano mai ore di oziol 

Talc era la sua abitudine al lavor% anzi alla fatica chc 
non ho memoria di averlo mai visto veramente in rii)oso. 
Dalla ricerca scientifica, la quale ben sai)i)iamo quanto sia la- 
boriosa, se condotta colla sua incontentabile accuratezza, dal- 
l ' insegnamcnto in cui versava il fervore di un ai)ostolo , cgli 
si ristorava con lunghe caece, con asi)rc escursioni in mon- 
tagna, rese I)iil faticose dal I)aziente e laborioso esercizio della 
fotografia, nel quale univa alla sieura e I)erfetta tecnica dello 
scienziato, il gusto c i l  scntimento I)oetico di un vero artista, 
l 'amore insaziabile del bello, del bello, dic% severo e semi)lice: 
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i boschi, i monti, le ingenue e forti opere d' arte del primo 
rinascimento ehe conserva la sua Barg% erano i soggetti ehe 
prediligeva, e rendeva mirabihnente eoll 'aiuto dei suoi fra- 
telli. 

Noi, vedendo la sua instaneabile attivitk, vedendolo alla 
sera di una giornata di lavoro, fresco come al mattino, al ri- 
torno di una escursione, leggero e svelte come alla partenza, 
mentre  dapprima ci sembrava ineompatibile tanta vigoria col 
sue aspetto graci le ;  noi suoi famigliari, ci abi tuammo poi a 
quel contrasto singolare, e anzi fummo indotti  per eontrario 
ad attr ibuirgli  una robustezza eccezionale, e a nutr i re  della 
sua salute una fiducia che purtroppo era esagerata. E al do- 
lore ineonsolabile si aggiunse an sense violento di stupore 
quando (era il 19 di Luglio) ci eolpi, come un fulmine a ciel 
serene, la notizia che il nostro povero amice, addormentatosi 
alla sera, come al solito, nel sue lett% non si era destato al 
mattino, non si desterk pifl mai. 

I nostri cervelll sgomenti, per fuggire la r ipugnanza del- 
l 'assurdo, r icadevano quasi in un antiehissimo pregiudizio. 
~( G i'~ - -  si eselamava cort infinite sconforto - -  non poteva 
vivere a lunge, perch~ era troppo buono 7). Da qual mai oc- 
culta radice dell 'anima si alimenta questa superstizione, che, 
stroncata tante volte dalla logica, germoglia sempre di nuovo 
nei momenti  di grande sconforto ? 

~ a  solo questo di vero si conteneva nella dolente escla- 
mazione: c h e l a  bont'~ di Luigi  Magri fu piuttosto singolare 
che rata .  Non era essa l 'effetto di un ideale, sia pur  nobilis- 
simo, ma in certo mode sovrapposto allo spirito, non la fredda 
conseguenza di un savio sistema etie% era q~alcosa di pifl 
naturale,  di pill pure  e insieme di pifl r i v e ;  veniva di den- 
t ro;  dava idea di una fiammella inestinguibile, che riscaldava 
e i l luminava tutto il sue monde intimo, e si al imentava di af- 
fetto, non di razioeinio. In cima ai suoi pensieri c 'era  sl an  
punto supreme, al quale io stimo egli non abbia pensato mai 
di peter  dare an nome, o far eorrispondere un concetto de- 
te rminate :  il belle, il vet% il bone vi si confondevano armo- 
niosamente. 



410 L. PUCCIA~TI 

Ma il sue sentimento per gli altri si qualifica fatilmente 
con una sempliee parola:  fraterno. Cosl nessuno che presso 
di lui tentasse qualcosa di buono, the eercasse qualche forma 
di vero o di belle, lo senti mai estraneo a sb: mentre nes- 
suno potb sperare il sue aiuto o il sue favore per cosa meno 
nobile o degna. 

Tutt i  noi, she siamo stati suoi eondiscepoli e poi suoi col- 
leghi, non abbiamo mai potuto esprimergli a pieno la nostra 
gratitudine di quanto ha fatto con noi e per noi; gi~ era 
quasi impossibile il ringraziarlo, o piuttosto, s e m i  si con- 
sente un' espressione un po' seherzosa, il fargli subire con se- 
riet~ un r ingraziamento:  sfuggiva con un sorriso quasi fan- 
eiullesc% o con una domanda brusca e urgente cambiava di- 
scorso, o mandava in burla benefieio e ringraziamento in- 
sieme son una di quelle sue uscite bizzarre, cosicch~ tutto 
finisse in ischerzo. 

Io vorrei era, parlando a nome di tutti i miei e suoi fra- 
telli di studio e di lavoro: rieordare quanto dobbiamo alia sua 
cara e venerata memoria, di aiuto, di eonsiglio, di ineorag- 
giamento, quanta doleezza ha lasciato nel nostro cuore la sem- 
plieits eortese e la faeilit~ instaneabile con eui eoneedeva e 
offriva l 'opera sua, in mode da manifestare chiaramente, she 
un ugual piacere provava lui nell' esser buono, tome noi nel 
godere della sua bonth. Ma purtroppo scrivere eib non b pos- 
sibile; il raeconto di qualehe atto separate non darebbe una 
fedele immagine di quello spirito fraterno che si rivela per 
un gran numero di piccoli atti perfettamente eoncordanti nel 
fine. 

Poeo meno diffieile ~ dare un' immagine viva dell'effiea- 
cia del sue insegnamento. Gi~ la parte pi~k importante delia 
sua attivits didattiea era, secondo me, questa stessa sua bont~ 
e gentilezza di amice, quando si volgeva ai meno provetti. 

Nell' Istituto Fisito di Pisa, gii~ anche prima the il Ramsay 
lo eonsigliasse pubblitamente~ si era adottato il metodo didat- 
tico delia eooperazione~ per cui i giovani si esercitano e im- 
parano, prendendo una parte da prima assai modesta, poi via 
via pi/1 importante alle lezioni sperimentali del corse gene- 
rale Q alle rieerche stesse. 
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0ra  siccome Luigi Magri fu in quell'Istituto il princi- 
pale collaboratore di Angelo Battelli che lo dirig% ~ facile 
comprenderc quanto abbia in esso insegnato~ fuori dei veri e 
propri corsi scolastici~ con questa quotidiana disciplina, la 
quale fa ripensare a quella che si esercitava nelle botteghe 
degli artisti del rinasciment% tanto pifi effieace e viva ctle 
non la moderna accademia. 

Giovanissimo comineib l'arduo tirocinio della lezione cat- 
tedratica di fisica sperimentale~ supplendo di quando in quando 
il maestro~ e si mostrb subito anche per quella singolarmente 
dotato: la ricchezza e la ~acilit~ sicura delle dimostrazioni 
sperimentali~ un bell'ordine logic% la parola spontanea~ eletta, 
ehiar% vivace erano i pregi esteriori, che gli permettevano 
di esprimere perfettamente il sue mode di concepir% netto~ 
p0sitivo, decisamente induttivo e sperimentale, immune dai 
pregiudizi del tradizionalismo e dalle astruserie e vacuit~ del 
dottrinalismo. Gli scolari lo amavano e ammiravano, e ben 
sappiamo che essi sono i migliori (non i pi~t indulgenti) giu- 
diei dei professori. 

Aveva, quando lo colse la morte, gis avuto vasto campo 
di mostrare il sue valore, e precisamente per nove anni ac- 
cademici aveva tenuto il corse di Fisica per le scuole supe- 
riori di Agraria, Veterinaria e Farmacia della R. Universits 
di Pisa e da sette anni era professore di Fisica e Chimica nel 
R. Liceo di Pisa. Davvero una bella e vasta opera didattica 
che gli dava titolo di annoverarsi, giovane ancora, tra i no- 
stri insegnanti pi/t provetti e benemeriti. 

Nessuno forse era dunque pi~ di lui indicate per l'uffieio 
di Ispettore Regionale, e certo molto avrebbe anehe per tale 
via giovato alla scaola media, perch~ fra le altre doti sue, 
due ne possedeva difficilmente coneiliabili: la grande espe- 
rienza e la gioventfl. La opportunit~ della prima ~ ovvia, ma 
non meno, io credo, vale la seeonda, se pur si vuole che 
1' Ispettorato funzioni con solleeitudine e solerzia, e valga a 
rinnovellare e rinfrescare l'insegnamento. 

]~ meraviglioso come con tutte queste occupazioni e pre- 
oecupazioni gli rimanesse ancora forse la maggior parte del 
sue tempo da dedicate alia ricerca scientifica. In questa fu 



412 L. PI~CC[ANTI 

uno sperimentatore vero e complete: a nessuna de]le svariatis- 
sime teeniche sperimentali della nostra scienza egll era ormai 
profane ; tutte le assimilava con una invidiabile facilitk. :Non 
si faceva schiavo dei soliti metodi, ma scegliendo il buono da 
essi, organava il metodo nuovo e appropriate al case; e per 
l 'apparecchio sperimentale ricorreva sempre pi~ volentieri al- 
l'officina che al museo. In genere ha lavorato con istrumenti 
nuovi~ fatti appositament% che progettava con chiara visione 
del fine e con sicuro use dei mezzi. Sempre coll 'autoritk del- 
l' affetto c della stima che ispirava in tutti~ sapeva comunicare 
al meccanico quella parte della sua idea che questi poteva 
comprender% e infondergli l 'interesse e l ' amore  al lavoro. E 
cosl gli riusciva benissimo cib che molti dei lettori sapranno 
per prova quanto sla difllcile e penes% cio~ il guidare le 
mani altrui col cervcllo proprio. 

Questo mode di sperimentar% che ~ quello ideal% h an- 
ehe quello che offre spesso le piff amare delusioni~ o almcno 
le pik spiacevoli sorprese. Quante volte 1' appareechio seria- 
mente ponderato e accuratamente costruit% real risponde al- 
l 'aspettat iva mostrando fatti confasi tra i quali il fenomeno 
preso in istudio si sperde o almeno si turba in mode da dare 
lo sgomento nel r icercatorel  I1 male, si capisce, sta nell'ap- 
parecchio stesso; e in general% la disposizione buena non si 
ottiene che dope una lunga serie di tentativi e di serpeggia- 
menti. Rari  sono gli sperimentatori che riescono facilmente 
alla prima~ o almeno sanno subito orientarsi nel confuse 
garbuglio di una prima prova~ e indicare con sicurezza la 
causa del disturbo e il mode di toglierla via. Egli era tra 
quei pochi: spesso con un'occhiata e due parole spice% dette 
per lo p i f l  scherzosament% toglieva di mezzo un di quelli 
incagli imprevisti che aveva messo altri in grave imbarazzo 
arrestando una ricerca interessante. 

Solo avendo presente questo sue intuito sieuro e la sua 
solerzia ineomparabil% si pub comprendere come abbia a sell 
trentasei anni laseiata una produzione assai vasta per quan- 
titk, e per qualit~ irreprensibile. A nessuno secondo per iscru- 
polosa probitk scientifica, non avrebbe stampato un rigo o ri- 
ferito un numero se non ne fosse state pifl che sicuro, ed 
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era capaee di rinunziare senza rimpianto al frutto di lunghe 
fatiche se non ne era pienamente content% e non era poi 
facile a contentarsi. 

Ma ben altro si aveva ragione di aspettare nell'avvenire 
the lo ha tradito, da uno sperimentatore come lui. 

L 'at tuale memento seientifieo, in eui arditissime conee- 
zioni teoriche mirano ad unifieare in una sintesi superba tutto 
il monde fisieo, e ritentano con ben altri mezzi i problemi ge- 
nerali della filosofia naturale sognati dagli antichi filosofi (quei 
problemi in faccia ai quali la rinunzia gis era parsa il codice 
del metodo positive); l 'attuale m e m e n t o -  potr/t chiedere al- 
enno - -  quale funzione assegna e q u a l  posto prepara ad un 
pure sperimentatore ? Si pub senza esitazione rispondere: una 
funzione preziosa e un posto onorevole. ]~ una funzione equi- 
libratriee, ma ben diversa da quella della zavorra di una nave. 
Solo l'esperienza pub infondere la verit~ obiettiva, eiob l'uniea 
forma di verit~ che per la seienza ha valore, helle vene di 
qaesti mirabili organismi generati dalla fantasia del geometra~ 
solo lo sperimentatore b giudlce inappellabile e supreme, solo 
per lui non eorriamo il perieolo di rifare una nuova seola- 
stica. 

M a i l  ripeter eib b forse superfluo; non Io b perb il ri. 
chiamare alia mente 1' opportunita, in tanta ricehezza e va- 
rieti~ di teorie, di dirigere lo sforzo sperimentale su quei fatti 
per mezzo dei quali ~ possibile l'ex2erimentum crucis, eiob 
l'esperienza decisiva capace di distinguere quale teoria con- 
tenga pifi di veritY. 

Ma solo una teenica perfetta, guidata da una grande 
chiarezza d'idee vale a tali cimenti. Basterebbe ~ il saggio sul- 
rindice di rifrazione dei gas per mostrare se Luigi Magri pos- 
sedeva la piena capacit~ di fare un'esperienza decisiva, in un 
case in eui cib era state per l 'avanti tentato invano. 

Egli dunque poteva per la seienza battere fidente alle 
Torte dell' avvenire. 

E anche per la vita ormai: ottenuta per merito (vero 
merito) una modesta ma per lui bastevole eondizione sociale~ 
eolla pid giustifieata fidueia di averne alla prima occasione 
una migliore, eompiute con piena soddisfazione le cure per 
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i fratelli minori, egli poteva finalmente pensare a formarsi la 
vi ta  p ropr ia ;  e, sempre secondo la sua concezione, la vo- 
leva eomporre aneora di dovere e magari  ancora di sacrifi- 
eio, purchg fosse riscaldata e illuminata dall 'affetto. 

A Lui  l 'estremo saluto ardisee inviare a nome di tutti  
i colleghi chi ultimo per merito, ebbe la fortuna di essergli t ra 
i primi nell 'amieizia,  e senti la propria madre,  piangente al 
triste annunzio eselamare: << Gli volevo bene, come se fosse 
stato un altro mio figliuolo! ~. 

L 

Pubblicazioni di Luigi Magri. 
Essendo quasi tutte comparse in questo giornale, mi li- 

mito alle indicazioni bibliografiche e a qualche cenno per il- 
lustrarne piuttosto il valore ehe il contenuto. 

Sul la  d l s t r lbuz ione  del le  sea r l ehe  ose l l l a to r l e  he[ e lrenttt  der tvaU.  
Rteerehe sper lmenta] i .  Nuovo CZMENTO, Serie 4a, Vol. IV~ 1896. 

Fu la sua tesi di laurea, e consiste nella verificazione delia teoria 
di Maxwell in un caso particolare accortamente scelto per evitare le enormi 
complicazioni del caso generale. La tendenza della sua mente a orientare 
esperienze quantitative, numerose, accurate e complete alia risoluzione si- 
cura di un problema nettamente e chiaramente determinato~ senza diva- 
gaxe in quelle esperienze qualitative che molto suggeriscono, ma poco ri- 
solvono, 6 gi~ spiccata in questo suo primo saggio, per il quale si prepar5 
gli apparecchi con abnegazione ammirevole, e condusse le misure con una 
precisione ra ta  in un principiante. Egli fin d' allora s ' impadronl della te- 
cnica che permette la misura del calore svolto dalle scariche nei condut- 
tori metallici, delia quale fece poi largo uso insieme col maestro in un 
campo assai pifi vasto di ricerche. 

Relaz lone  tra  l ' i n d i e e  dt r l fraz ione  e la  densiti~ de l l '  a r ia .  Nuovo 
CIMENTO, Serie 5a, Vol. VII, 1904. PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT, 
Jarg. 6~ 1905. 
Per questa relazione sono state proposte tre leggi: 

n ~ - -  1 n - -  1 n ~ - -  1 
__ coat. - -  z coat. --- coat. 

d d n ~ - ~ 2  

le quall logieamente si escludono l' una 1' altra. Le esperienze seguite fino 
allora non erano abbastanza esatte o estese per non aecordarsi indifferen- 
temente con tutte e tre, ossia non avevano riscontrato altro che quella 
proporzionalit~t tra le variazioni delle due variabili, che esiste in generale 
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con buona approssimazione, finch6 le variazioni stesse non sono abbastanza 
ample. Infatti  alia seconda, che 6 la pifi semplice~ ed esprime tale propor- 
zionalit~ nell' interno della coppia di valori d = 0 n m_ 1, si riducono le ni- 
tre due~ quando si trascuri la variazione relativa d i n  4 - 1  o di n ! 4 - 2 ,  
cio6 quando l ' indice sin poco diverso dall' unith, come ~ appunto finch6 
la densit~ non cresce assai. Gi~ le esperienze che mostrano semplici pro- 
porzionalit's lasciano sempre il dubbio che non abbiano rivelate la legge 
caratteristica dcl fenomeno, m a l e  pih ovvie relazioni generali stabilite 
dal calcolo differenziale, o piuttosto dal semplice buon senso, che suggeri- 
scc appunto la proporzionalit~ tra causa ed effetto; esse possono essere 
cio6 verificazioni inconcludenti di qualunque teoria, e possono solo riuscire 
utili all' empirismo per i valori numerici dei eoefficienti. Nel caso presente 
volendo cseguire una verificazione che avesse un vero valore scientifico, 
cio6 che scegliesse fra le tre se vi era, la relazione giusta, il Magri si 
poneva il problema sperimentale di rivelare chiaramente le variazioni di 
ahneno due delle espressioni proposte come invarianti, variazioni che erano 
sfuggite ai suoi precursori. 

Delle due grandezze n e d questa seconda ~ certo la pi~ dittlcile a 
misurare con esattezza. I1 Magri ebbe il senno di seguire r esempio dcl 
Gale, il quale, a differenza di altri, ne faceva la determinazione diretta- 
mente, senza passare per la pressione. 

Per l ' indice n us6 un rifrattometro di Jamin, che fece costruirc appo- 
sitamente, ottenendo una stabilit~ di montatura cosl perfetta, da permet- 
tere di lavorare a lungo, facendo passare pifl di mille frangie, con sic~ra 
costanza del punto di partenza. 

Ma quel che pifi importava era il mantenere questa rigorosa preci- 
sione assai al di fuori dei limiti di densitY, entro cui erano restati i pre- 
cedenti sperimentatori. 

Cosl la quistione dclie tre leggi fu nettamente decisa in favore della 
terza, proposta da L. Lorenz e da H. A. Lorentz. E si noti che siccome 
la formula che 1' esprime contiene, come le altre due, una sola costante, 
non 6 il easo di pensare alia approssimazione che si ottiene dalle formule 
del tutto empiriehe, tanto migliorc quante pi~ costanti indeterminate esse 
contengono. Qucsta legge dunque viene dalle esperienze di L. Magri se- 
gnalata come quella buona, non solo per 1' empirismo~ ma per la verit~ 

seientifica. 

Le stratlflcazionl nel la scinti l la  e le t t r i ca .  RENDICONTI DELLA R. AC- 
(3ADE1VI[A. DEI LINCEL (Glasse di scienze fisiche, matematiche e natu- 
rali). Serie 5 a, Vol. XVI~ 1907. 

Scomponendo coil' aiuto detlo specchio girante la scintilla osciliatoria, 
L. Magri seopersc l 'csistenza di stratificazionl proprio nel caso opposto a 
quelio in eui siamo abituati a osservarle, cio6 con pressioni assai elevate. 
]~ un fatte curioso~ e che mostra con pih evidenza assai di altri osservati 
dal Villard~ come bisogna guardarsi dal riconncttere troppo facilmente e 
semplicemente le stratificazioni colia grande lunghezza del cammino libero. 
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L '  esperienza del Magri fa inoltre sospcttare che anche in altri casi le stra- 
tificazioni nella searica ci sieno, ma sieno celate o da qualche fenomeno 
concomitante o dalla loro instabilitY, e che qualehe artifizio sperimentale 
possa rivelarle. 

La sc int i l la  e l ' a r c o .  I PROGRESSI RECEIgTI DELLA FISICA TEORICA 
SPERIMENTALE ED APPLICATA. Conferenze tenure neUa R. Universit~ 
di Genova, raccolte e pubblicate per cura dl Antonio Garbasso. - -  
Societ~ editrice Dante Alighieri dl Albrighi~ Segati & C., Milano, 
Roma, Napoli~ 1911. 

Queste conferenze in parte sperimentali, furono da varii  scienziati 
tenute nell' 0ttobre 1909, ma la pubblicazione ne and6 in lunge. I1 Magri 
nella sua avendo raccolti molti elementi da varie ricerche modernissime 
e dalla sun personale esperienza, li present5 in forma adatta a u n  udito- 
rio non di seienziati, ma di persone non profane alla scienza; e, valen- 
dosi di felicissime dimostrazioni sperimentali, riusci ad illustrate in modo 
facile e persuasivo le linee generali del meccanismo della scintilla e del- 
l 'arco, due fenomeni cosi comuni, e ehe pure prima della teoria degli ioni 
parevano quasi inesplicabili. 

I n  c o l l a b o r a z i o n e  con  A n g e l o  B a t t e l l i .  

Sul  raggi anodici e sui raggi catodici. Nuovo CIMENTO, Serle 4a, 
tomo X, 1899. 
Con esperienze semplicl e ingegnose gli autori mostrano come un 

eldttrodo congiunto con un polo di una maeehina elettrica in azione, il 
quale subisce eio6 rapide variazioni di potenziale positive e negative, e- 
metta due specie di raggi eio5 raggi portanti cariea negativa (eatodiei), e 
raggi meno penetranti, portanti eariea positiva (anodiei), i quail sono pro- 
babilmente delia stessa specie dei Kanalstrahlen del Goldstein. 

Sulle scarlche oscil latorle.  
a) P r i m a  e seconda Pa r t e .  MEMORIE DELLA R. 2~CCADEMIA DELLE 

SCIENZE DI TORINO. Serie 2% tomo L I ;  Nuovo CIMENTO, ~.~er~'e 5at 
Vol. III~ 1902~ 

neUe quali per la prima volta la classica teoria delia searica oscillante 
trov5 una verificazione completa colla mlsura di tutti gli elementi elet- 
triei e colla determinazione accurata della ripartizione dell' energia po- 
tenziale del condensatore nel cireuito di scarica. Qui ritroviamo i ter- 
mometri destinati aIla misura delrenergia  disslpata neUe varie parti del 
cireuito, eompresa questa volta anehe la scintilla. Cura speciale del Magri 
fu  la misura del periodo col metodo di Feddersen, e ne feee un piccolo 
capolavoro di finezza e di preeisione. Ma un'esperienza fatta bene dice 
spesso qualehe cosa oltre quella per cui 6 stata istituita: quelle nitide fo- 
tografie, oltre il periodo delle oscillazioni elettriche, indicano alcune parti- 
colarith interessanti per un altro fenomeno, la scintilla; e chi serive gi~t 
se ne valse dal punto di vista spettroseopico, e anche di cib rende gra- 
zie alia memoria dell' amico. 
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b) Parte terza. Noox~o CIMENTO, 5'erie 5a, u XI/ ,  1~06, 

nella quale r opera personale di L. Magri, che comprende le esperienze sui 
eicli di magnetizzazione del ferro per alte frequenze, ~ pregevole per chia- 
rezza di intenti per evidenza di dimostrazione e per importanza di risultati. 

c) Sulle scariclm osctllatorte. MEMORIE DELLA R. ACOADEMIA DEI 
LINCEI. (Classe dl scienze fisiche, matematiche e naturali.) Serie 5 a, 
Vol. VII~ 1909, 

ehe 4 un saggio di ci5 che dovrebbe essere, secondo me, ora una ri- 
cerca spettroseopiea, ciog lo studi~ non solo ottico, ma fisieamente completo 
di un aeriforme luminoso. Luigi Magri, resosi padrone del metodo pifi re- 
cente iniziato dal Lenard per l'arco, e trattandolo colla sua eeecllente te- 
cnica fotografiea, ottiene risultati ammirevoli uguMmente dal punto di vi- 
sta scientifieo e da quello estetico, specialmente per chi ha veduto gli ori- 
ginali, che le prove in fotocollografia hanno sempre riprodotto imperfetta- 
mente. 

Le  r icerche  che si t rovano  esposte o r d i n a t a m e n t e  in  que- 

ste t re  memor ie  def ini t ive  det tero luogo m e n t r e  si svolgevano 

anche  Mle note  seguenti .  

La scarica oscillatoria nei fill di ferro. RENDICONTI DELLA R. ACCA- 
DEMIA DEI LIsCEI. (Classe di scie~ze fisiche, matematiche e naturali) 
Serie 5a. Vol. XV~ 1906. 

La scarica oscillatoria nei solcnoidi con anima di ferro. RENDICONTI 
c, s. Serle 5% Vol. X V ,  1906. 

L'is teresi  magnetica del ferro per correnti  di alta frequenza. REN- 
DIC01~TI C. 8. Serie 5a. Vol. X V ,  1906. 

La scinti l la elettriea nel campo magnetico. RENDICONTI c. s. Serie 5% 
Vol. XVI~ 1907. 

Comportamento dei vaporl metall ici  nel la  scint i l la  elettrica. RE~DI- 
COATI C. S. Serie 5% Vol. XV[~ 1907. 

Sullo spettro della scinti l la elettrica. RESDICO~rI c. s. Serle 5a, 
Vol. XVIY~ 1908. 

I n  col labora~ione con A n n i b a l e  S tefanin i .  

Azione del radio snlla scinti l la elettriea. R~DmO~TI C. S. Serie 5a, 
Vol. X f l I ~  1904. 

Conferma e completa esperienze di vari rieereatori, distinguendo i 
casi in eui la searica risuita faeilitata da quelli in eui viene impedita. 

Firenze, Novembre 1911. 
L .  PUCCIAI~TI. 


