
ANTONIO GARBASSO 
LA VITA, IL PENS1ERO E L' OPERA SCIENTIFICA 

RITA BRUNETTI 

Nacque Antonio Garbasso in Vercelli il 16 aprile 1871. 
Come fisico si formb a Torino alla severa scuola del Naecari e 

consegul la laurea nel 1892. Completb la sua preparazione scientifica 
in Germania:  prima a Bonn presso Enrico Rodolfo Hertz, colui che 
concluse il << gigantesco sillogismo >> le cui premesse erano state poste 
dal Fa raday  e dal 5[axwell; in seguito seguendo l 'in~egnamento di 
Ermanno yon Helmoltz a Berlino, durante  l 'ul t imo anno di vita del 
grande Maestro. 

Di ritorno in I tal ia ottenne a Torino l e libere doeenze in Fisica 
sperimentale e in Fisica matematica. Quest 'ul t ima esercitb con un 
incarieo ufficiale dal 1895 al 1899 a Pisa, che lo spirito irrequieto 
di Angelo Battelli rendeva gi~ da allora, un vivace centro di studi. 
Poi lo stesso insegnamento tenne a Torino., finch~ nel 1903, presso la 
R. Universit~ di Genova, inizib la sua carriera accademica. 

In due eoncorsi Egli era riuscito eleggibile in quegli anni:  uno 
di Fisica matematica per Catania, ma che gli dava la possibilits di 
andare a Torino, l 'a l t ro  di Fisica sperimentale per Genova. Diehia- 
rb Egli stesso : 

(( .. optai per la catted~ra di Fisica sperimentale. Io sono con- 
vinto infatt i  che le ricerche limitate alla nuda esperienza, al calcolo 
puro, devono riuscire in gran parte sterili e vane; la distinzione fra 
fisica sperimenta~e e fisica matematica si pu~ giustificare senza, 
dubbio con necessifft didattiche, ma non corrisponde a nessun crite- 
rio razionale. Dato questo, poich~ l'insegnante della d~sciplina speri- 
mentale, nel nostro ordinamento e helle consuetudini, ~ il solo pa- 
drone del laboratorio, sar~ anche il solo che sia in grado di lavorare 
allo sviluppo della fisica con qualche speranza di buoni resultati; 
il possesso delle cognizioni analitiche necessarie non dipendendo d'al- 
tra parte che dai suoi studi e dalle sue at t i tudini  >). 

Queste affermazioni sono del tempo in cui in Italia la Fisica ma- 
tematica si riserbava il eompito, oggi affidato alla Fisica teori'ca, di 
seguire ed assistere da vicino l ' indagine sperimentale. 
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I1 decennio f r a i l  1903 e il 1913, anno in cui il Garbasso, venue 
traaferito a Firenze, alla cattedra lasciata scoperta da Antonio Roiti, 
vide in Lui il ricercatore curioso ed entusiasta, vide l 'elegante ed 
arguto espositore, che si era gi'~ rivelato durante gli anni dell'inse- 
gnamento preufficiale. <( Io ero nato per fare il maestro di scuola >> 
soleva Egli rispondere scherzando a chi si compiaceva con Lui dopo 
una delle conferenze o uno dei discorsi, la cui eco ~ troppo recente 
per non essere ricordata da molti. 

/Via quel decennio vide anehe affermarsi in Lui  la rara  dote del 
vero Direttore di Ist i tuto scientifico, che ~ un animatore insistente 
e disinteressato del lavoro dei giovani. Questa dote preziosa, perfe- 
zionata dal sempre crescente prestigio personale conseguito nella vita 
privata e pubblica, ha reso la sua azione utile alla Scienza (1) anche 
quando qu~sta non era pi~ l 'unica sua occupazione; ha reso la fine 
immatura, avvenuta il 14 marzo 1933, nella sua dolce villa coronata 
di cipressi, della via S. Leonardo in Firenze, una  grande jat tura  per 
le sorti in Italia della disciplina da Lui amata sopra ogni cosa, da 
Lui  compresa cosl come a pochi ~ dato c~)mprenderla nella sua c om- 
pagine storico-filosofica, nell 'armonia dei suoi particolari sviluppi. 

Nella sede fiorentina Egli portb l 'ul t imo contributo diretto alla 
Fisica col collaborare alle ricerche relative all 'ult imo fenomeno sco- 
perto prima della guerra, il cosidetto effetto Stark-Lo Surdo, e coI 
dotare Firenze del pifi originale per la struttura,  del pifi pittoresco 
e signifieativo per l 'ubicazione, Laboratorio di ricerca italiano. 

Disse di questo Laboratorio, che era l 'oasi di pace ch 'Egl i  ricer- 
cava durante  le cure certo non sempre tranquille de]la vita pubblica : 

r Cos~ abbiamo levato sopra il coUe toscano una casa toscana, e 
il sapiente maestro fiorentino le ha dato un loggiato ed un chiostro: 
un chiostro quadro e spazioso e un  loggiato con archi a pieno sesto, 
come quello della Badia, dove Lorenzo il Magnifico cercava, fra le 
armonie quattrocentesche, il demiurgo di Platone Atensiese. 

Abbiamo levato sopra il colle toscano una casa toscana, e l'ab- 
biamo veduta crescere come crescevano le fortune della patria. Usci- 
vano appena le muraglie dfi terra quando si cominciava a salire, da 
Monfalcone ,da Seltz, dal Sei B ~ i ,  sopra il Carso roccioso, e fu  co- 

(~) !~u Presldente della Societ~ Italiana di 1~isica dal 1912 al 1914 e dal 1921 
al 1925 ; membro della 7 a Conferenza generale dei Pesi e Misure nel 1927. 
Era presidente del Comitato di Astronomia, Matematica e Fisica del Consiglio 
Nazionale delle Rieerche, presideate del Consiglio di Amministrazione dell'Isti- 
tuto Nazionale di Ottiea, rappresentante del Ministero della Educazione Nazio- 
hale nel Comitato tecnico per l'Industria Ottica presso il Ministero delle Cor- 
porazioni. 
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perto l'edifizio pochi giorni prima che il leone di S. Marco fermasse 
il suo volo sul castello di Gorizia. 

Quando tutto sar~ finito, quando avremo imposto con la forza, 
poich~ l'hanno voluto, il regno della pace, della giustizia e della 
libertY, vogliamo piantare nell'uliveto sul coUe alcune quercie giovi- 
nette; diranno gli ulivi alle quercie che l'opera di pace ~ nata fra 
i tumult i  della guerra, diranno le quercie agli ulivi che la  guerra ha 
salvato te oper.e di pace. Sar~ un ammonimento per n o i e  per i nostri 
figiuoli. Beati  ,che potranno vivere sicuri, l~ sul colle sacro, dove Mi- 
chelangelo d~fese invano contro il Cesare tedesco la libert~ di Firenze;  
beati, che potranno vivere operosi, l~ sul colle sacro, fra la costa di 
San Giorgio dove Galileo medit~, e la villa delle Selve, dove il Mae- 
stro compose le lettere sulle macchie solari, e la villa del Giojello, 
dove dett~ il dialogo deUe due scienze nuove, e il convento di San 
Matteo, dove Suor Celeste consacrd a Dio e al Padre la sua ope- 
rosa giovinezza >>. 

Per  la comprensione di alcuni accenni basra appena avvertire che 
queste parole furono pronunciate nel 1916, quando certe dolorose 
vieende belliche, the ~ inutile ricordare, non erano aneora avvenute. 
A queIla stessa data  Egli augurava pure:  

<< .... un altro laboratorio vorrei vedere in Arcetri, mentre la guer- 
ra gigantesca annuncia un gigantesco rivolgimento economico. Fra 
le industrie che erano hate a Firenze e che emigrarono altrove, due 
sembrano rinascere gi~ ora e hanno senza dubbio un avvenire sicuro : 
l ' industria della meccanica d~ precisione e quella degli strumenti  ot- 
tici. Sarebbe d~nque opportuno che si ereasse subito un Ist i tuto di 
rieerche, dove uomini fornit i  di la~ga preparazione scientifica, e con- 
sapevoli ad un tempo dei bisogni della pratica, potessero aiutare dei 
loro consigli i capi delle officine. 

Si  riprenc~erebbe cos~ la tradizione di quel maestro Marcantonio 
Mazzoleni, che in casa di Galileo e sotto la sua guida lavorava gIi 
occhiali e i compassi di proporzione >>. 

I1 24 novembre 1918 Egli poteva dalla Sala di Luca Giordano, 
nel 'palazzo Mediceo Riecardi in Firenze, annunziare che il suo voto 
era eompiuto ed inaugurare  il << Laboratorio di Ottica pratiea e 
~eccanica di precisione >>. Questo, in Arcetr i  oecupa l 'ampliato padio 
glione gi~ destinato alla Fisica terrestre;  e, divenuto ente morale, 
sotto gli auspici del Consiglio Nazionale delle Ricer che porta ora il 
home pifi speeifico di (( Istituto Nazionale di Ottica ~>. 

Cosl quell 'amore alia storia della Fisica, per cui tante cure Egli 
prodigb alla direzione del Museo degli Strument i  Antiehi, quando 
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esso era nella sua vecchia sede di via Romana, per cui, Sindaco gi 

Firenze, organizzb la prima mostra in Italia di Storia della seienza, 
ai traduceva in opere concrete di pubblica e prat ica utilitY. 

Par t l  per la guerra nel m a g ~ o  1915, volontario e vestendo la 
divisa di semplice sottotenente del Genio. Ritornb col gr~lo di mag- 
giore (1) per aver una volta di pi~ r avvicinato la scienza alla vita >>, 
aver cio~ creato il primo servizio << fonotelemetrico >7 dell'esercito 
italiano, fondato sopra un metodo acustico per identificare la posta- 
zione eli b atterie nascoste e lontane. E la testimonianza dei molti 
giovani ufficiali suoi collaboratori disse che in Lui  il soldato non di- 
mostrb animo inferiore a que]lo dello seienziato. 

I1 coraggio e la rigidezza del natio Piemonte, insieme con la ge- 
nialits eritica ed equilibrata del paese d'adozione, la Toscana, Eg]i 

portb nella risoluzione dei problemi impostigti dalle eariche di Sin- 
daco fasci~ta, primo Podest~ di Firenze, e, in seguito, Presidente di 

una comples~a e benefica istituzione del Regime, quale ~ la Casaa 
Nazionale delle As~icurazioni Soeiali. 

Non ~ qui il luogo per commentare questa forma della sua atti- 
v.it5 (2). 

Piuttosto ~ qui da ricordare come, Presidente del Comitato per 
la Fisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Egli abbia av- 
viato un' impresa libraria, per la quale fra non molto l ' I ta l ia  avr5 
il suo grande trattato di Fisica, ed abbia favorito quei pellegrinaggi 
di  giovani verso i pih n otevoli centri di studio d 'Europa ,  per cui la 
Fisica italiana del dopo guerra va ristabilendo il contatto con le 
g randi  correnti attuali della ricerca sperimentale e teoriea. 

Ebbe Egli la soddisfazione del riconoscimento della sua opera 
scientifica con distinzioni accademiche (8), fra cui il premio reale del 
l 'Acca.demia dei Lincei .conferito l 'anno 1920, e quello per la sua 

(l) Attualmente e r a  t e n e n t e  colonnello della riserva nell'Arma del Genie, 
(2) Vedere Partleolo dl Alessandro Martelli in ~ Ilhstrazlone Toscana e del- 

l'Etruria ~, S. II, A. X.[, Maggio I933~ p. 4. 
(s) Nel 1905 ebbe un premio dalla R. Accademia di Madrid per l'opera 

De Undulationibus electricis Libri duo 7>. Attualmente t~gli era Soeio Nazio- 
hale della R. Aceademia dei Lineei e presidente della Classe di Se~enze, uno 
dei XL delia Soeiet~ Italiana delle Scienze, Socio corrispondente della R. Ac- 
eademia delle Seienze di Torino, del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 
della R. Aecademia dei Georgofili, socio onorario della Soeiedad Espanola de 
Fisiea y Quimica, della R. Accademia delle Belle Arti in l~irenze, della Soeiet~ 
Colombaria di Firenze, della Societ~ Astronomica [taliana. Fu pure membro 
della Aecademia della Crusea. 
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opera d 'uomo in~ elevate insegne cavalleresche (1), e con la nomina 
a senatore avvenuta  nel 1924. 

Ma nessun premio, nessuna distinzione Egli  pot~ meglio deside- 
rare di quella che consegul dopo il tr~ste trapasso. Egli  ha por ta to  
la sua umile eamicia nero di gregario convinto e fedele fro gli umili  
sai francescani. Egli  riposa lontano dal discorde rumore degli uo- 
mini, che, pur  sorridendone, amava ;  sotto il mistico sole della Verna,  
sacra al Santo il quale cantb tu t te  le creature  di Dio. 

Giusta sanzione ~ q,uesta del l impido stile e della semplieifft di  
una vita, pu t  eosl aliena dalla inerte contemplazione. 

@@@ 

Grande, in ehi ha vissuto presso di Lui  tant i  anni, 8 il desiderio 
di caneellare da]la memoria  il pallore della figura distesa nel sonno 
mortale, ehe la faceva rassomigliare a u n  altorilievo, tombale di Dona-  
tello. Grande ~ il desiderio di r idestare solo il ricordo della persona 
eretta, alta, elegante e r iudire la calda voce, che esprimeva, hello 
pr iva ta  conversazione come nel pubblieo diseorso, la signorilit~ di  
un sentire, la sicurezza di un pensiero, .che non possono t rovare  
paragone. 

Ed  ~ sfogliando i tan t i  suoi seritti  che questa figura to rna  ad  
animarsi,  c h e l a  nora voce torna a risuonare. ]~ con le sue stesse pa- 
role che si pub descrivere uno spirito, che si teme di p ro fana re  
sfiorandolo con una analisi  diret ta  e personale per  quanto reverente.  

r tratto caratteristico degli italiani nel tempo felice, fu sem- 
pre quello di essere uomini completi; se erano sapienti, d~ essere, 
prima che sapienti, uomini. Vivevano dunque, se pur sapienti, la vit~ 
della nazione e sulla nazione esercitavano un'influenza benefica >>. 

Antonio Garbasso ha sacrifieato par te  della sua vita di studio, 
in dedizione piena e disinteressata alla pubblica cosa, che dopo la 
guerra  richiedeva animi risoluti e di pu ra  fede, pereh~ era i ta l iano 
perfet to  e ,cio~ uomo completo. 

-E la prassi della sua vita ~ in coerente unit~ con l ' impostazione 
del suo pensiero scientifieo, impostazione ben definita e chiara al la 
sua eoseienza. 

<< Per noi Italiani, che abbiamo creato nel Rinascimento la civilt& 

(i) Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere di Gran 
Croee dell'Ordino della (~orona d' Italia, Grand' Ufficiale dell'Ordine di Carlo I I I  
di Spagna, Commendatore della Legion d'Onore di Franeia. 
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attuale, l 'arte e la storia e la scienza e la filosofia sono una cosa sola 
c una cosa armonica e una cosa nostra >>. 

Quale ? 
Davanti  al problema dell 'Universo le at t i tudini  che il pensiero 

umano pu~ assumere si riducono in sostanza a due: o si a, mmette  in- 
sieme a quella del soggetto la realtor del mondo esterno, o si afferma 
the  lo spirito costruisce la natura. S i  ~ realisti  nel primo caso, e nel 
secondo idealisti >>. 

<( I1 fisico matematico, quali si siano le sue tendenze filosofiche par- 
ticolari, o magari la eonvinzione o i l  proposito di non essere filosofo, 
appartiene perd, a ragion veduta, ad una delle grandi famiglie nelle 
quali si suddivide il popolo degli uomini che non furon nati a vivere 
come bruti, ma a cercare vir tude e conoscenza. 

Chi assume di chiudere la legg.e di un fenomeno naturale in una 
formula  matematica, cio~ quantitativa, assume infatti ,  implicita- 
mente ,  se anehe non se ne renda conto, c h e l a  formulazione abbia 
valore per  tu t t i  e per tu t t i  abbia il medesimo valore.  Implici tamente 
il fisico matematico nega la costruzione individuale, o in altri ter- 
~nini ~ realista >>. 

P e r  questo suo a t teggiamento  di  f ronte  alla scienza sente Egl i  
~1 valore estetico della scienza. 

r ... il contrasto fra ci~ che ~ bello e ci~ che ~ vero, ~ di origine 
dottrinale, e non deriva dalla realt~ delle cose. 

Che l 'attivit~ scientifica e l'estetica sieno essenzialmente distinte 
appena un pregiudizio di pochi pensatori unilaterali il quale non 

ha radici, da quella in fuori,  profondissima senza dubbio, della loro 
personale ignoranza specifica. 

Gli scopi invece delle arti  figurative e della scienza sono identici 
vome sono identici i mezzi. Perch~ artisti e scienziati cercano di in- 
tendere l 'universo esteriore e per intenderlo e per  farlo intendere 
procurano di darne una rappresentazione. 

Che questa poi si concreti in un quadro o in un modello mecca- 
nico, o in un'equazione differenziale, tocca la forma e non altera la 
natura logica del procedimento >>. 

Pe r  questo a t teggiamento  r ealistico Egl i  sente pure  il valore mo- 
rale  ed educativo della scienza. 

<< La storia delle d ottrine filosofiche e delle forme letterarie af- 
fonda  le radici in un passato in troppo gran parte superato, per 
maturare davvero i germi dell 'avvenire. 

Ben  altra sarebbe l'efficacia delve matematiche e meglio ancora 
delle scienze naturali. Perch~ queste riehiamano l 'attenzione dal l ' io  
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al non i o e  costituiscono ad un tempo una scuola di logica e una 
disciplina della vita. Nessun insegnam~ento pu~ eguagliare per il si- 
gnificato teorico e pratico quello che persuade agli uomini l'esistenza 
di una realt~ infinita, che ~ fuori  di noi e sopra di noi >> 

E in un articolo dedicato ai programmi delle scuole medie 

r  ministro della Pubblica Istruzione rese facoltativo, or sono 
alcuni anni, l 'insegnamento delle matematiche nel liceo, e alle mate. 
matiche sostitu~ un corso di lezioni sulla cultura ellenica; gli era 
sf~ggito senza dubbio che Euclic~e e Tolomeo sono classici greci 
quanto Tucidide e Aristofane (per citare d~ue nomi a caso), e che 
anzi essi hanno avuto sulla civiltd contemporanea una pi~ grande 
influenza che non abbiano avuto Tucidide e Aristofane. 

D'altra parte neUa civilt~ contemporanea sono fusi  con gli ele- 
menti greci e latini anche quelli che furono aggiunti  dal Rinasci- 
mento, principalissimo il metodo delle scienze sperimentali. E le 
scienze sperimentali, come scuola di una logica pi~ complessa della 
aristotelica, sono dunque indispensabili alla formazione spirituale 
dell'uomo moderno >>. 

I1 valore di queste asserzioni ~ posto in particolare rilievo dal 
fat to che vengono esse da Chi fu  membro della vecchia Accademia 
della Crusca, per il giusto apprezzamento che i let terat i  fecero della 
sua cul tura umanistica e letteraria. 

Si insiste oggi sulla necessit~ di avvicinare la scienza alla vita. 
P ur  ammettendo l 'oppor tuni t~  di questa direzione del processo Egli 
si era fin dal 1912 fa t to  assertore del processo inverso: quello di 
avvicinare la vita alla scienza. 

r Le due cose restano distinte nell'ordine etico e neU'ordine so- 
ciale. 

Avvicinare la vita alla scienza vuol dire portare nelle questioni 
della pratica lo spirito sereno e obbiettivo della ricerca scientifica, 
abbattere i sistemi e le ideologie che formano la ragion d'essere e la 
ragione di nuocere dei partit i  politici, eliminare, non il sentimento 
che'~ una forza reale, m a i l  sentimentalismo, che ~ un artificio reto- 
rico, richiamare gli Italiani a quella vision delle cose realistica e 
positiva, che fece di loro nel Rinascimento il primo popolo del mondo. 

Chi affermasse che un indirizzo nazionalistieo di questo genere 
buono, direbbe troppo poco; in realt~ ~ il solo buono, perch~ ~ il 
solo che non sia contro la natura, o almeno fuori della natura. 

Ogni popolo serba davanti ai problemi della scienza e della vita 
una sua attitudine particolare; ma nessuno come noi, forse perch~ 
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la civilt~ nostra nacque spontanea, e fu  sottratta da principio allt 
azioni esteriori, nessuno come noi seppe animare la scienza e la vita 
di un  medesimo spirito, di uno spirito" che temprava insieme l ' intuito 
del reale v l'idealit~ >>. 

E nel 19.09 Egli diede un esempio concreto del modo come la 
scienza avrebbe potuto intervenire nella vita per dirigere con criteri 
sicuri e razionali le riforme legislative << che ora si fanno ~ furia di 
popolo e per pressione di interessi o rivalit~ di partiti  >>. 

In un saggio sulla applicazione del calcolo alle scienze morali Egli  
tenth di rendere pifi rigorose le basi di un famoso e molto criticato 
teorema, che jl marehese di Condorcet enuneib alla fine del secolo 
decimottavo, e lo tradusse in numeri per risolvere la questione se 
in Italia, alla data  in cui Egli scriveva, era da preferirsi il giudice 
unico o un collegio giudicante. All 'enunciato del teorema Egli d i e d e  
una forma non certo prevista dal Condorcet in quanto, oltre i collegi 
di giudici, Egli eonsider5 anche un'assemblea di legislatori (1). Per 
il che Egli esplicitamente concluse: 

<< Ognuno che abbia potuto avvicinare dei membri  del parlamento 
si ~ convinto senza dubbio che in media essi valgono spesso assai me- 
glio che l'assemblea della quale fanno parte; ~ opinione volgare anzi 
che i nuovi deputati  pieni di buone intenzioni risentano appena giunti 
a Roma l 'influenza dell 'ambiente. M a i l  teorema di Condorcet indica 
senza ambiguit~t che il fenomeno ~ ben diverso, e ne d~t purtroppo una 
ragione poco lusinghiera : se la camera vale meno dei singoli deputat~ 
vuol dire che il livello medio degli eletti della nazione deve essere 
assai basso. 

]k perfettamente ragionevole che un'assemblea di questo genere 
de~eghi una parte dei suoi poteri a un piccolo numero di uomini, 
anehe se presi il pi4 delle volte all ' infuori degli ottimi; ed ~ altret. 
tanto ragionevole che il paese ami in certe circostanze di sentirsi 
governato da un solo... >>. 

Oggi, che stiamo aasistendo al fallimento in atto del parlamen- 
tarismo in pifi di un paese, ~ certamente interessante fissar l'atten- 
zione sopra tale giustificazione <]el fenomeno, data  in un tempo 

(i) La forma data dal Garbasso al teorema di Condorcet ~ la seguente : 

r Se il legislatore o il magistrato medio ~ eapaee di dare [ menoPifi che cinquanta 

voti ragionevoli o sentenze giuste sopra cento, la sapienza dell'assemblea o del 

zol legio giudicante apparir~ sempre [ maggiOreminore quanto pifi grande ~ il numero 

degli elementi di eui l 'assemblea o il collegio risultano >>. 
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cosl lontano dal nostro e quindi in condizioni di spirito e di mente 
perfettamente indipendenti  dagli influssi e dalle circostanze poli- 
tiche reeenti. 

E non ~ questa l 'unica prova della preparazione di Antonio Gar- 
basso a consentire in modo attivo all 'esperienza che l ' I ta l ia  sta vi- 
vendo da un decennio per le sue e forse per le for tune d 'Europa .  

Si deduce dal testo dei brani gi~ citati e resulta da tut t i  i suoi 
scritti che gih prima del 1919 Egli era convinto che l 'unica via per' 
risanare la Nazione era quella di r iportarne la vita intellettuale e 
morale a una impostazione romana, i taliana e realistica. 

Ma nel 1918 Egli ribadisce quest ' idea ded~cendola dagli insegna- 
menti della grande guerra.  

r Non a tut t i  ancora ~ ben chiaro il significato profondo della 
grande guerra che abbiamo combattuto e abbiamo vinto. 

..... La guerra ~ stata anzitutto e sopratutto una guerra di idee .... 
Abbiamo sacrificato venti milioni di uomini e dieci centinaia di 

miliard~, perch~ conveniva stabilire una volta cke ~l divino Euforione 
era l'ombra di un sogno, e le nozze di Elena e di Faust  furono real- 
mente infecond:e, che la societ~ dei popoli non si costruisce a priori, 
che a ciascuno ~ dato secondo le opere sue. 

Trionfa dunq~e la nostra concezione del mondo, naturale e posi. 
tiva, romana, italiana e toscana. 

La concezione dei nostri giuristi, di quelli che insegnavano sacra 
la vita, inviolabile la parola data. Che volevano i trattati etiam adver- 
sus hostes servanda;  che anche ai vinti  lasciavano le istituzioni e la 
leggi, e garantivano agli individui l'esercizio del diritto, ai popoli la 
pace. 

Trionfa la concezione dei nostri scienziati, di quelli che osservan- 
do l'Universo vero e reale in humilitate cordis hanno aggiunto v era- 
mente una ricchezza nuova al patrimonio ideale dei Greci. 

Trionfa infine la concezione dei nostri mistici, di quelli chc ved~e- 
vano il premio concesso non ai salmi, alle opere. 

E trionfa, questa concezione del mondo, naturale e positiva, ro- 
mana, italiana e toscana, perch~ ~ giusta in ,etica, e in logica ~ vera. 
P'erch~ ~ la sola giusta e la sola vera >). 

I1 realismo di Antonio Garbasso non ~ dunque da eonfondere col 
positivismo grossolano introdotto da na tu ra l i s t i e  biologi come Buch- 
her e M.oleschott, che erano alla testa della filasofia scientifica della 
fine dell 'ottocento. 

I1 suo realismo era pifi sempliee, perch~ non corrotto da sopra- 
s t ru t ture  avtificiose e incerte, era pifi sano e illuminato, pereh~ si 
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raccordava solo con la pura  tradizione del metodo sperimentale 
italiano. 

I1 positivismo ottocentesco era sterile e condusse il Brun~ti~re a 
d iehiarare  la bancarotta della scienza; il realismo del Garbasso ~ re- 
condo, perch~ .conduce ad affermare nella scienza r  f iore'pi4 squi. 
sito della nostra cultura nazionale : nella scienza c]~e osserva, speri- 
menta e misura, che ragiona, calcola e prevede, armoniosa come l'Uni- 
verso, stringente come la necessitY, bella, impassibile, serena come le 
s tatue immortali  ~>. 

In  v.irtfi di questo realismo elementare ed universale Antonio 
Garbasso, aecanto alla fiducia nella Scienza, pot~ conservare la Fede 
e fu  Cattolico come Caterina Benincasa e Dante Alighieri e Galileo 
Galilei. 

(< Che poi Cat erina chiami Dio la realt~ che assume fuori  di s~, e 
Galileo la chiami pi~ spesso natura,  non importa; come non importa 
se sono dissimili le loro sensibilitY, se, quando sentono di comunicare 
con quella realt~ esteriore, lo scienziato esulta e la santa cede nel- 
l 'estasi alla intollerabile dol~ezza >>. 

Intorno al 1899 Enrico Her tz  aveva appena gettato il ponte che 
unisce il dominio dell 'elettricit~ a quello dell 'ot t iea;  aveva ottenuto 
raggi di forza elettrica polarizzati in un piano capaci di riflettersi 
e r infrangersi  appunto come i raggi delle vibrazioni luminose ; aveva 
veriilcato che la riflessione segue la legge di Euclide e la rifrazione 
quella di  Descartes; avewa misurato l ' indice di rifrazione di un 
prisma d '  asfalto e trovato che esso corrispondeva a quello prevedi- 
bile colla teoria per le onde da lui usate. 

I1 giovane Garbasso, ehe aveva gi~ prima della laurea dato prova 
della sua abilit~ hello sperimentare e nel teorizzare con due lavori, 
uno sulla variazione di resistenza di ferro e nickel in campo magne- 
rico e l 'a l tro sulla direzione dei vettori  elettrico e magnetieo nelle 
onde piane, che si e~a .laureato misurando la polarizzazione rotatoria 
del cloruro di bismuto e eonfermando l ' interpretazione del fenomeno 
data dal Righi nel 1878, si ded~cb subito .con entusiasmo alla nuova 
.ottica delle onde elettromagnetiehe 

In luogo delle superfieie e degli schermi di materiale continuo e 
compatto, Egli sostitul nelle esperienze del l 'Her tz  tau coibenti 
coperte di striseie metalliche uguali f ra  loro (reticoli) e schermi co- 
s t rui t i  con strati  paralleli di tali striscie. 

Egli  ottenne cosl riflessione e assorbimento, ma non per qualun- 
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que onda emessa dall 'eccitatore,  bensl solo per  quelle the corrispon- 
devano alle oscillazion'i elettriche proprie  delle striscie metalliche con 
eui erano composti i suoi specchi e i suoi filtri. In  sostanza Egli  raise 
in evidenza che un retieolo ~ una serie di risonatori  sempre in azione 
e che le onde elet tromagnetlche danno luogo a fenomeni analoghi a 
quelli dell 'assorbimento selettivo e della riflessione dei raggi lumi- 
nasi sui eorpi .colorati. 

Lo stesso Her tz  a proposito di questo lavoro gli scrisse da  S. Mar- 
gheri ta  Ligure, dove si t rovava : << L 'exp4r iment  que vous me d~cri- 
vez est int~ressant au plus haut  d~gr5 et extr5mement  beau, je you. 
drais bien l'avoir inventd et exdcut~. C'est  une petite image de l 'ab-  
sorption s~lective de la lumi~re par  les corps color,s. J ' a i  ~prouv~ un 
g rand  p]aisir en lisant wotre description >>. 

In  eollaborazione con E. Asehkinass a Berlino nel 1894 Egli  estese 
le ricerche iniziate gis l ' anno precedente in Torino a prismi eostituiti  
di risonatori. Egli  ottenne la rifrazione pr ismatica  e realizzb lo spet- 
t ro continuo dell 'eccitatore,  gi~ pr ima ot tenuto dallo Zehnder per  
diffrazione. C.ostrul anche una disposizione per  ottenere la diffusione 
dei raggi  d~ forza elettriea. 

F u  con le disposizioni del Garbasso che nel 1896 Rubens e Nichols 
dimostrarono per  la p r ima  volta in modo diret to la na tura  elettro- 
magnetica delle onde termiche oscure. E nel 1902 il Wood riconobbe 
che i colori presentat i  da metalli  finemente divisi erano dovuti  a un 
fenomeno del tut to simile a quello che si ha con schermi di risonatori. 

Le ricerche del Garbasso in questo campo preludono quindi allo 
studio della risonanza ottica. 

Egli  non abbandonb in seguito l 'ordine di idee suscitato da questi 
pr imi  suecessi. L ' indir izzo preso dalle sue ricerehe posteriori ~ ap- 
punto ispirato dalla identits dei fenomeni ottici messi in evidenza 
con mczzi costituiti di risonatori grossi e ben visibili e di quelli che 
si ott engono nelle condizioni ordinarie. 

La mater ia  reagisce allc eccitazioni luminose come fa  un sistema 
di  risonatori con le onde elettromagnetiche. Egli  vide il par t i to  che 
si l~oteva t ra r re  da questo per eominciare a capir qualche cosa del 
misterioso processo dell 'emissione della luce. Pervenne eosl a una 
soluzione del problema, per quanto per necessits di cose non esau- 
riente, come ri,conobbe Egli  stesso, certo molto originale e di una 
elaborazione uni tar ia  e di lunga lena. 

Appar tengono in apparenza  al puro campo dell 'elettrotecnica le 
ricerche sulle scariche di condensatori a cui si offrono pifi vie, con- 
dotte da principio pel caso in eui il regime delle correnti resultanti  
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dalla scarica vari  con tanta rapidit~ che l 'energia magnetica soddis~ 
alla condizione di minimo. Esse erano invece una preparazione pel 
problema che tormentava il suo spirito, curioso delle propriefft pih 
intime della materia. 

Egli, cosl sehivo di generalizzazioni teoriehe prive di aignifieato 
fisieo, dopo aver resi pih ri~orosi i caleoli sulla scarica dei conden- 
satori in circuiti derivati iniziati dal Feddersen nel 1867, dopo aver 
riconoseiuto ehe anche helle ipotesi pih larghe si perveniva a sistemi 
di equazioni differenziali ordinarie lineari e omogenee con coefficienti 
costant'i, stabilisce formule simboliche per la risoluzione generale d[ 
detti sistemi e le applica allo studio delle scariche che avvengono in 
un g r u p p o  di n condut tori .  

C h e l a  ricerca di alta elettroteenica non fosse fin dal principio 
seopo a s~ stessa nella mente del suo Autore, si deduce dalla data 
dell 'ul t imo lavoro sulle scariche dei condensatori (maggio 1902) e da 
quella del primo sulla teoria elettromagnetica della emissione lumi- 
nosa (8 febbraio 1903). 

Quando il problema venne affrontato dal Garbasso, se la teoria 
della propagazione  della luce aveva raggiunta la sua maturitY, quella 
della emissione era invece t r a t t a t a  in lavori scarsi di numero, man- 
canti il pih delle volte di una formulazione analitica conveniente. 
Le considerazioni ohe essi contenevano riescivano quindi sempre di- 
fettose e male determinate. Anche la natura  del l 'ente ai cui moti si 
debbono attr ibuire le perturbazioni luminose era diverso pei diversi 
autor i :  il Kayser  le diceva dovute ai moti degli atomi materiali, 
Lecoq de Boisbaudran alle oscillazioni delle molecole e Wiedeman, 
le faceva dipendere dai due mov.imenti a un tempo. 

E, oltre un lavoro puramente  cinematico del 1891, in cui lo Sto- 
ney tentava giustifieare i doppiet t i  dei metalli alealini con la de~cri- 
zione di una particolare t ra ie t tor ia  elettronica - -  lo Stoney fu il 
primo ad adoperare la parola ele t trone - -  esisteva solo il bel tenta- 
tivo del Lorentz per spiegare l 'effetto Zeeman con oscillazioni di elet- 
troni, per turbate  dal campo magnetieo. 

I1 Garbasao osserv5 che un raggio di forza elettrica nasce da una  
corrente periodiea; ma nasce qualunque sia il meccanismo della cor- 
rente stessa, cosl nel caso della convezione,  come in quello della 
condmzione. Per  giustificare l'emissione della luce si possono quindi 
studiare dei sistemi eli particelle elettrizzate i cui legami diano h o g o  
a movimenti vibratorJ, oppure sistemi di conduttori  pereorsi da sca- 
riche oscillanti. 

L 'a tomo e la molecola, che emettono spettri  con centinaia e mi- 
gliaia di righe, cio~ che posseggono centinaia e migliaia di fre- 
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quenze, sono certo sistemi complieati ;  a rappresentar l i  non basta 
l 'oscillatore a un solo grado di libertY, ossia l 'eccitatore di Her tz  iso- 
lato. Bisogna pensare a una << Koppelung >> dei sistemi elementari  
utilizzati per fare  una teoria degli spet t r i  di righe. 

Ora in ambedue i easi eonsiderabili la r Koppelung )) si realizza 
in modo spontaneo appena la distanza f r a  gli elementi sia discesa 
al di sotto di un eerto ]imite. Se si t r a t t a  di conduttori  i termini  
nuovi corrispondono a fenomeni di induzione, se si t ra t ta  di sistemi 
di particelle corrispondono invece alle forze di Coulomb. 

Dal punto eli vista pratico i resultati  ot tenut i  con I ' una  conce- 
zione continuerebbero a sussistere per l ' a l t ra .  Ma ~ pifl facile imma- 
ginare e calcolare un eonduttore complesso ehe un sistema di par-  
ticelle vibranti.  E il Garbasso, che chiamava l ' un  modo di vedere 
<< elettromagnetico >) e l ' a l t ro  r elettrostatico >>, eostrul la teoria elet- 
tromagnetica dell'emissione della luce. 

Cosl gli atomi vennero rappresenta t i  con sistemi di conduttori  
complessi e le molecole con sistemi di sistemi. 

Pe r  questo non intendeva il Garbasso che gli a t o m i e  le molecole 
dovessero essere format i  in na tu ra  secondo lo schema da lui pro- 
posto. Egli  sapeva che la  sua non era la rappresentazione della strut- 
tura  della materia,  sapeva che ne sarebbe riuscita solo un modeUo 
equivalente nel senso del Poincar6 (1), qualora le conseguenze teo- 
riche, rendessero conto in modo coerente dei fenomeni osservati ~lal- 
]a spettroscopia sperimentale.  

Cosl col modello dell 'atomo costituito di conduttori  per la p r ima 
volta fu messo in evidenza che le formule empiriche che legano f ra  
]oro le frequenze emesse da un  medesimo atomo (serie di Kayse r  e 
R.unge) hanno una realt~ oggettiva. Cosl per  la p r ima volta i dop- 
pietti  dei metalli  alcalini e i t r iplet t i  degli alcalino-terrosi furono 
dedott i  da part icolari  legami f r a  i sistemi elementari  responsabili 
della emissione luminosa. E dalle azioni di un sistema di co ndut tor i  
sopra un altro vennero ricavati  non solo gli spet tr i  a colonnato delle 
molecole, ma  l ' a l la rgamento  e lo spostamento delle righe spettral i  
delle sostanze semplici;  cosa che in certo senso ~ la previsione del- 
l azione dei campi elettrici intermolecolari  sulle radiazioni atomiche. 
Anche le differenze f r a  gli spet t r i  di molecole isomere trov.ano spie- 
gazione nella teoria de] Garbasso. 

L'esposizione completa dei resultati  ottenuti  da Lui e dagli al- 
lievi, che con Lui  hanno lavorato a Genova in questo campo allora 
nuovo di indagine, quando il primo tentat ivo di modificare il con- 

(i) u in seguito a p. 145. 
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cetto dell'emissione dell'energia appena formulato dal Planck, no~ 
aveva aneora attratto l'attenzione dei fisici, si trova nel volume r Vor- 
lesungen fiber theoretische Spektroskopie >>. Quezto volume ha un 
valore intrinseco, oltre che storico, notevolissimo, perch~ riunisce in 
un disegno chiaro, elegante e completo i fondamenti elassiei delle 
teorie spettroscopiche fmo al 1906. 

Coi resultati del primo periodo delle sue ricerche con oscillatori 
dell 'Hertz si allaccia un interessan~ tentativo fatto nel 1894 di de- 
terminare come ~ ripartita l'energia nello spettro continuo (luce 
bianca). Egli, sviluppando in serie di Fourier l'espressione di una 
vibrazione smorzata e ealcolando l'intensit~ delle componenti in cui 
essa resulta decomposta, trova che si deve avere un massimo di ener- 
gia ]ocalizzato in una determinata lunghezza d'onda, in accordo qua- 
litativo con quanto dicevano le misure eseguite dal Langley nel 1888 
sullo spettro solare. 

opportuno notare che solo qualche anne dopo, e quando il Gar- 
basso era impegnato in altro or(line di idee, sono eomparsi i primi 
lavori che si valgono dei sussidi termodinamiei per ricavare la legge 
della distribuzione dell'energia hello spettro dei corpi incandescenti. 
Del resto questo e i successivi lavori del Garbasso sull'argomento ten- 
devano principalmente a precisare la costituzione della luce bianea. 

Le on.de elettromagnetiche 1,anno continuat0 ad attrarre la sua 
attenzione anche in seguito, a diverse riprese, sia dal punto di vista 
teorico ehe da quello tecnico. Cosl nel 1902 Egli ottenne la rotazione 
del piano di polarizzazione di onde elettromagnetiche traversanti ta- 
volette di legno tagliate ortogonalmente alle fibre, esperienza analoga 
a quella eseguita con la luce da J. C. Bose con fibre di juta ritorte. 
Nel 1909-10 calcolb l'energia irraggiata helle diverse direzioni dal- 
l'aereo dell 'Artom e trovb che l'intensit~ nei diversi azimut corri- 
spondeva a quella determinata per via sperimentale dall 'Artom stes- 
so. Un altro problema connesso con la tecnica radiotelegrafica (]el 
tempo trattb nel 1912; indicb cio~ un siztema radiante dotato di pa- 
reechi gradi di libertY, vale a dire un eccitatore unico di diverse lun- 
ghezze d'onda. Per questo fece la teoria generale dei eosidetti oscilla- 

tor i  a steUa e a ca tena e la verificb poi su oscfilatori sperimentali a 
due e tre periodi. 

Fra  i lavori occasionali dei primi anni ~ da annoverare una ri- 
cerca ottiea sull'origine dei colori presentati da certi insetti; in essa 
Egli stabilisce che tali colori non sono dovuti a pigmenti, ma a feno- 
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meni di interferenza della luce ehe t raversa  le seaglie dell ' insetto 
(Ent imus imperialis). 

In torno al 1896 Egli  ebbe pure  insieme con Angelo Battell i  ad 
occuparsi dei raggi X, allora appena scoperti. ]~ notevole l ' indicazione, 
f a t t a  dagli Autor i  per  la p r ima volta, del cosidetto schermo di rin- 
forzo per r idurre  il tempo di esposizione delle radiografie, oggi di 
largo uso nella tecnica. 

Nel 1901 il Garbasso volle porre in eondizioni realizzabili un ' espe-  
rienza proget ta ta  dal  Maxwell. Se in una bobina sospesa e girevole 
lungo il suo asse si laneia una corrente, deve verificarsi una rotazione 
della bobina in senso inverso a quello della .eorrente, qualora esis~a 
un vineoto f ra  l 'e]et tr ici t~ ehe pereorre il filo e ]a mater ia  di cui e~a  

eostituita (funzione Tme di Maxwell). Possiamo per  analogia con 
altro effetto, pure  previsto dal Maxwell (giromagnetieo), indieare 
questo col nome di effetto giroelettrico. I1 Garbasso sostitul al roe- 
ehetto proposto dal Maxwell un anello d ' a rgen to  disposto in un piano. 
orizzontale; in esso era laneiata una e.orrente di induzione medlante  
un elettromagnete a linee di forza vertieali. Beneh~ la disposizione 
fosse abbastanza sensibile, l 'ane]lo d ' a rgen to  non diede luogo ail 'ef-  
fetto atteso; dal the  il Garbasso eoneluse che nei eonduttori  p ra t iea-  
mente le eose vanno come se non esistessero legami f r a  elettrieit~t e 
mater ia  o almeno come se tali legami avessero propriet~ molto spe- 
eiali. L ' a t tua l i t~  .della ricerca ~ d imost ra ta  dalla da ta  delle p r ime  
memorie del Drude sulla eondueibilit~ dei metal l i :  1900. In  esse s[ 
parla appunto  di elettroni liberi. 

Sono dello stesso periodo osservazioni spettroscopiehe di seariehe 
elettriehe, dirette a stabil ire se la eonduzione nei gas sia paragona-  
bile all 'elettrolisi,  questione gi~ posta da l l ' t t i t t o r f  e allora sempre. 
dibattuta.  Con esse il Garbasso rieonobbe ehe il proeesso studiato non 

identieo a quello ehe ha luog.o helle soluzioni saline. 
In  r i fer imento ai resu]tati  ot tenuti  da  ISertz, Wiedemann, Eber t  

e da Sella e Majorana investendo l 'e let trodo negativo di uno spinte- 
rometro con raggi ultraviolett i  o raggi X, Egli  costrul dug modelli 
uno elettrolitieo e uno idrodinamico per  i l lustrate come la seariea 
venga facil i tata quando l ' interval lo di scintilla 6 inferiore a u n  va- 
lore eritico, oltre il quale inveee la radiazione la ostaeola. 

Finalmente  nel 1906 Egli pubblicb uno studio generale e organico 
delle varie forme di miraggio. 

k quella data  esistevano molti lavori sperimental i  e teorici sul 
miraggio, ma i resultat i  dei due ordini di ricerche non erano coordi- 
nati  e del resto la par te  sperimentale,  eseguita con mezzi a indice 
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di rifrazione variabile ot tenuti  per diffusione f ra  liquidi, era limi- 
t a t s  al easo particolare in eui le superficie di ugual indice costitui- 
, cono una famiglia di piani paralleli. I1 Garbasso ricava dal teorema 
di  Fermat  le equazioni ditgerenziali della t raiet toria  luminosa e di- 
mostra che essa pub es~,r piana per certi valori delle costanti anche 
quando le superficie di ugual indice sono cilindri o sfere. 

In  modo particolare, ~ allora t ra t ta to  il miraggio del Vince (fata 
Morgana), e.he si ottiene da un si~tema di liquidi eterogenei miseibili 
separat i  da un piano. I resultati  vengono messi alla prova eol sistema 
solfuro di carbonio + alcool etilico, e illustrati con due forme nuove 
dell 'esperienza del Wollaston, ripr(~dotta mediante il processo di dif- 
fusione di elettroliti  nella gelatina. 

Dell'artificio di lasciar diffondere in gelatina una soluzione di 
cloruro di zinco il Garbasso si vale pure per r iprodurre  il miraggio 
del  Mo~ge, la cui teoria ~. sviiuppata studiando un mezzo omogeneo 
da principio e ]imitato da un piano, sul quale la concentrazione 
ha a l l 'or i~ne un ~r particolare che viene eonservato nei tempi 
successivi. Per  tale artificio Egli  pub anche eseguire esperienze con 
superficie di ugual i n d i c e a  forma sferica o cilindrica e verificare 
cosl le conclusioni delia teoria generale. 

Questo lavoro, di cui non consta a ehi str ive che esista elaborazione 
pifi completa e rigorosa, ha dato origine ad altri  di suoi allievi, non- 
eh~ a ulteriori sviluppi di ealcolo delle traiet torie di raggi luminosi 
in inezzi isotropi e non omogenei o isotropi qualunque (1907) e a 
uno studio, eseguito in collaborazione con G. Fubini  sopra il pro- 
blema pifi generale dell 'ot t ica (1909). 

Dopo avere f r a i l  1909 e il 1910 trat tato aleune questioni inerenti 
alla cinematica dell 'e let trone che oscilla o percorre un 'orb i ta  domi- 
nata da un eentro at traente,  Egli si dedicb nel 1912 con G. Vacca 
allo studio di un interessante fenomeno di diffusione delle eariche 
elettriche nell 'aria. Con un  elettrometro munito di un conduttore 
rettilineo, il eui estremo libero era immerso nella fiamma di una can- 
de]a isolata [disposizione suggerita da vecchie esperienze di Volta 
(1782-1787) e Bennet (1786)] gli Autori  rivelarono una suecessione 
di deviazioni, quando un elettrodo puntiforme o una  superfieie plans 
cosparsa di spinterometri,  avevano funzionato in precedenza, per ecci- 
tazione di una macchina elettrostatiea, a una distanza dall 'elettro- 
metro di 10, 15 metri. 

I1 caleolo, condotto nell ' ipotesi che l 'effetto osservato sia dovuto 
a ioni diffondentisi di una sola specie, fa prevedere un solo massimo 
di  deviazione dell 'elettrometro. Poich~ esso invece ne presenta anche 
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tre o quat t ro sueeessivi, gli autor i  eoncludono the mentre la pr ima 
onda ionica ehe perviene al l 'e let t rometro ~ eosti tuita di molecole 
semplici, le successive dipendono da molecole sempre pifi complesse 
e perb pifi lente a spostarsi  hello spazio. 

L 'esper ienza e i suoi resultati  meri tano forse una  attenzione mag- 
giore di quella di eui fin qui sono state oggetto. Forse da easa, se 
r ipc tu ta  in condizioni convenienti, t ra r r~  qualche vantaggio la cgno- 
scenza di  fenomeni connessi con l 'e let tr iei t~ atmosferiea. 

Dotato di un genuino ed equilibrato senso fisico, il Garbasso non 
si abbandona mai alle per  Lui s a t t ra t t ive  del calcolo senza aver 
verificato pr ima l 'esistenza concreta del problema che si propone, 
ed in tut t i  i lavori al l 'aecorto maneggio delle formule ~ceoppia l 'abi-  
lith ne l l ' in t rodurre  e in te rpre tare  modelli dinamici dei fenomeni in 
istudio. 

Sin dal 1897 Egli  aveva costruito un meccanismo a ingranag- 
di differenziali per r iprodurre  i fcnomeni di induzione ai quali 
dh luogo la searica di un condensatore lungo un filo metallieo isolato 
o in presenza di al tro conduttore (sistema dicielico imperfetto).  
A questo modello, suggerito da  analogo eostruito dal Maxwell, e a d  
altri ideati da  suoi allievi, Egli  rimase fedele anehe nel eorso delle 
sue lezioni sulla auto e la mutua  induzione; e ne feee uso tut te  le 
volte e h e l a  complessit~ del ealcolo faceva disperare  di poter raggiun- 
gere diret tamente  lo scopo prelissato. 

In  effetto il periodo in eui Antonio Garbasso ha dato la massima 
produzione scientifica era  dominato da  un teorema enunciato da  En-  
rico Poincar6 nel 1894. Seeondo il Poincar5 si pub sempre immagi. 
hare dei meeeanismi che abbiano energia einetica e potenziale di 
forme assegnate e pereib se di un sistema natura le  si eonoscono ap- 
pena le espressioni delle energie si pub per  infinite vie rappresen-  
tarlo .con modelli, ossia spiegarlo teorieamente. 

Ma il tcorema di Poinear6 eondueeva a concludere che << il pro- 
blema del ricercare la natura delle cose ~ sterile e vano, anzi non ~" 
un problema >). 

Ora se il Garbasso aeeettb da  un punto di vista economico e uti- 
]ital:io il principio di Poincar6 e fece nella prat ica  ]argo uso dei 
modelli che .concretano e traducono i fenomeni di var ia  na tura  di 
eui si occupava, non si lascib fuorviare  dal  valore filosofico per  la 
ricerca scientifica, ehe ad esso si pub attr ibuire,  quando non lo si 
sottoponga a un ' oppo r tuna  critica. 

(< Il  tentativo di ~'ender conto dei fenomeni esteriori porta nella 
magg;ora~za dei casi alla considerazione di quelli che Hertz ha chia- 

13 
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mato heimliehe Mitspieler e che, adottando un termine di Helmholtz, 
egli design~ pi~ tardi col home di moti nascosti e di masse nascoste 
(verborgene Bewegungen e verborgene Massen). 

La possibilit~ logica di introdurre questi enti particolari permette 
appunto di costruire in infiniti modi l'energia cinetica e l'energia 
potenziale, pure rispettando le condizioni imposte dal s~stema della 
natura. 

Ma, ed Hertz lo ha notato in forma esplicita, un moto che oggi 
nascosto potrebbe diventare manifesto domani. In tale caso la inde- 
terminazione del modello sarebbe enormemente diminuita >). 

r K6nnen (i m o t i e  le masse nascoste) ihre Verborgenheit nieht 
lange bewahren sobald wit  Mittel gewinnen auf die einzelnen Ko- 
ordinaten zu wirken >> dice la stesso Hertz, che aveva dat.o una for- 
ma pifi precisa al teorema del Poincar6. 

Nel suo sano realismo Antonio Garbasso doveva considerare con 
fiducia questa previsione del l 'Hertz ,  sicch~, dopo aver dato un con- 
t r ibuto proprio all ' intepretazione delle reazioni f ra  materia ed cner- 
gia hello spirito del teorema del Poincar6, Egli dopo il 1910 stava in 
attaua dei suggerimenti ehe nuovi mezzi escogitati per agire sulle 
coordinate delle part i  componenti l 'atomo, dovevano necessariamen- 
te offrire per condurre pifi avanti ]a fisica nella risoluzione del suo 
problema centrale: la s t ru t tura  della materia. 

P a r  chiaro questo dalla gioia con cui Egli accolse la prima me- 
moria del Bohr sul processo di emissione degli spettr i  di righe e dal 
modo .come subito, nel 1913, si fece banditore della concezione quan- 
tistica, ehe r iusc iw invece tanto ostica ad altre menti formate sui 
modelli classici della meccanica. 

Da questa tensione d 'at tesa proeede pure l 'entusiasmo con eui 
Egli nel 1914 si dedicb a indagini dirette sulla separazione in eampo 
elettrico delle righe dell ' idrogeno, scoperta nel suo Laboratorio du- 
rante l 'estate del 1914 da A. Lo Surdo e insieme da J. Stark in 
Germania . 

A parte un primo tentat ivo per giustifieare in maniera classica 
le separazioni osservate dal Lo Surdo, Egli volle cimentare la riga 
rossa dell ' idrogeno in campi elettrico e magnetico simultanei e a 
linee di forza parallele. Le eomponent i  non polarizza~e del campo 
elettrieo gli apparvero in o sservazione longitudinale scisse in un 
doppietto. Questa rieerca fu l 'unica sull 'argomento fino al 1931 e il 
resultato non differisce da quello messo in evidenza dallo Steubing. 
L ' interpretazione elassica, che il Garbasso ne ha dato, conduce ap- 
punte  alle medesime conelusioni che sono state dedotte dalle teorie 
quanti,che. 
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Quando dunque si iniziava una nuova fior]tura della sua attivit~ 
di indagatore teorico e sperimentale delle verborgene  B e w e g u n g e n  

e delle verborgene Massen,  l ' I ta l ia  entrava in guerra. I1 suo animo 
generoso e sensibile alle manifestazioni della vita civile e nazionale 
non seppe cont~ntarsi, n~ allora n~ poi, della parte di semplice 
spettatore. 

Egli abbandonb quindi la quotidiana consuet~dine del Labora- 
t.orio e cedette ai giovani il compito di eonservarne la vita. Spettro- 
soopia generale e d el raggi X, ottiea pratica, elettronica, radiazione 
penetrante ed ultimamente problemi di fisiea nucleare sono stati col- 
tivati in Areetri sotto la sua amorosa vigilanza dal 1915 al 1933. 

5[a ~ nel naturale egoismo della Scienza il rimpiangere quello 
ehe Antonio Garbasso avrebbe ad essa potuto ancora dare e non ha 
dato, per volontaria rinuncia, con saerifieio intellettuale certo gran- 
dissimo, negli anni della sua migliore maturit~t scientifica, dopo aver 
vissuto un'esperienza personale per cui Egli  in Italia deve conside- 
tarsi  il nobile precursore della fisica atomica. 
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