
G I O V A N N I  G E N T I L E  j u n i o r  

rievoc~to da GIovAnni POLVA~ (*). 

Lo eonobbi a Pisa nel 1923, quando partecip5 al concorso della Scuola Normale 
Superiore. Riuseito tra i vincitori, s'inscrisse dapprima all 'Universit~ come studente 
di  matematica;  ma, preso dal faseino degli studi sperimentali,  pass5 poi alla fisica, pur 
~seguitando a ffequentare i corsi dell 'altra disciplina. Ebbe cosl a maestri insigni LVIQI 
PUCCIANTI e LUIGI BIANCHI. 

me, che allora ere aiuto d'el PUCCIANTI, e tenevo per incarieo il corse di fisiea 
:superiore, fu dal nostro eomune maestro assegnato, nel l 'autunno del 1916, il compito 
d' indirizzare e dirigere il G]~NT~LE nel lavoro di tesi, che doveva riguardare l'effetto 
STARK-LO SURDO; ma la mia nomina all 'Universit~ di Bari, avvenuta il primo gen- 
naio 1927, mi tolse di potere accompagnare il GENTILE •no alla laurea. Rammento 
.quante volte egli, nei giorni che precedettero la mia partenza da Pisa, venne, spesso 
insieme col B]~RNARDINI SUO condiscepolo e amice fraterno, e oggi professore a Bologna, 
a casa mia, rammarieandosi del iuturo distacco: avrebbe desiderate che non partissi 
~e rinunciassi alla nomina!  Fu  allora che alia reciproea stima, gi~ venutasi  formando 
negli anni  precedenti, si aggiunse, cementandoci l 'uno all 'altro, quel sentimento pro- 
:fondo di vera amicizia che poi non ~ venuto mai meno. 

Erano quelli gli anni  in cui, con I'HEISV.NB~.RG e con lo SCHRiSDI~G~R, la fisiea, 
.superando ormai il marasma da eui dope il PLA~CK e i l  BOHR era stata tormentata ,  
veniva assumendo un 'ampia  e coerente sistemazione teoretiea. I1 GV.NTXLV. si d~ aUora 
d a  sd a uno studio profondo delia classica memoria dello SCnRi~DI~GER sull ' idrogeno; 
.e, sompre pih spinto dalle sue tendenze matematiche verso la fisica teorica, si distaeca 
dal primit ive tema di tesi assegnatogli, per passare da solo a una rielaborazione della 
memoria sehr6dingeriana. Risultato di questa indagine presentata alia laurea fu l 'aver 
mostrato come all 'equazione di SCHRiiDINGER si possa giungere in mode semplice ed 
.elegante dal confronto diretto della equaziofle dell'iconale per l 'ottica con quella di 
HAMILTON-J~COBI per la meccaniea, e l 'aver indicate e usato per primo, precedendo 
quindi il F~R~I e i l  SO~MERF~T.D, il metodo di FROBE~IUS, detto dei polinomi, per la 
risoluzione delia stessa equazione di SCHRSDI~G~R. 

Laureatosi a ven tun  anne,  nel novembre del 1927, con pieni voti assoluti e lode, 
lascia Pisa per Roma, eve va a lavorare sotto la guida del F~R~L Sono di quest'epoca 
tre sue note presentate alia Reale Accademia dei Lincei. In quella int i tolata  SuUa teoria 
dei sa~eUiti di Ru~herlord, mostra l ' instabilit~, non eo~rispondente ai dati sperimentali,  
.che il nucleo atomico avrebbe nel modello allora ideate dal fisico inglese; nell 'altra,  
~ui Sern~ini aecenta~i del Calcio, dope aver supposto, com'~ neeessatio per spiegare la 
presenza di alcune righe, ehe entrambi gli elettroni ottiei siano in state (pp), ealcola 
i termini  relativi, e ammesso ehe le autofunzioni di questi elettroni siano di tipo idro- 

(*) Commemorazione let ta al R. Ist i tuto Lombardo, i l  23 aprile 1942. 
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genoidieo,  de te rmina  l ' accopp iamento  t ra  i momen t i  orbi ta l i ,  raggiungendo un buon 
accordo con l ' esper ienza ;  nel la  te rza  no ta  infine (questa  esegui ta  in col laborazione con 
ETTORE, M&JORANA) svolge, sul la  base de l l ' equaz ione  di FERMI-THoMAs, il calcolo delle 
autofunzioni  d. ei te rmini  o t t ic i  del Cesio c quelli  ~V[ del  Gadolinio,  delle quali  si serve  
per  de t c rmina re  lo sdopp iamen to  dovu to  ai m o m e n t i  in t r inseci  degli e le t t roni .  

Obbligato a sospendere per  diciot to  mesi la sua a t t iv i t t t  seientifica per  compiere  
i dover i  mil i tar i ,  r iprende nel  1929 gli s tudi  p red i l e t t i ;  e, r iuscito v inci tore  di una  borsa 
minis ter ia le  per  per fez ionamento  al l 'es tero,  si po r t a  a Berl ino,  dove  avv ic ina  il PLANCK, 
10 SOHRiJDINGER, il LONDON, f rcquontandone  le lezioni.  Nel  labora tor ic  del PASCI~EN, 
il grando maest ro  tedesco di spet t roscopia ,  si l avo rava  allora i n t e rne  alla s t r u t t u r a  
iperf ina delle r ighe,  per  la quale  sorgeva  il p rob lema  teore t ieo  della es tcnsionc dei 
model l i  ve t to r ia l i  di RUSSEL e SAUNDERS al case in cui anche il nucleo sia forni to  di 
m e m e n t o  magnet ico.  I1 GENTILE, avu to  al lora da l  WHITE, col laboratore  del PASCnEN, 
conoscenza del la  quest ione,  si pone a s tudiar la ,  e p res to  la r isolve valendosi  dei  risul- 
t a t i  git~ conseguit i  dal  BREIT r e l a t i v a m e n t e  alla equaz ione  di DIRAC per due e le t t roni .  
Ma poi,  nel  gennaio 1930, sul pun to  di pubbl icare  il l avo lo ,  essendo venuto  a sapere  
di esscre s ta te  di poco p recedu to  dal  FERMI nella r isoluzione del problema,  r inuneia ,  
per  un false pudore ,  a dare  alle s t ampe  la sua t r a t t az ione .  Con temporaneamen te  per5  
col LONDON law)ra i n t e rne  alla teor ia  quan t i ca  del la  valenza ,  t r a t t ando  in palt icolarG 
l ' in te raz ione  t ra  He, I te  e He,  H, nei quali  casi non hanno luogo che le forze a t t ra t -  
t i r e  p roven ien t i  dal la  polar izzabi l i th  degli  a tomi .  

Por ta tos i  nel la  seconda mettt  di quel  medes imo anne  a Lipsia,  avv ic ina  I 'HEIsEN- 
BERG e i suoi numerosi  discepoli ,  e si dtt a s tudiare  l ' a rdua  quest ione di come d ipenda  
il m e m e n t o  magnet ico  to ta le  di un cristal lo fc r romagnet ico  r e l a t i vamcn te  a u n a  dire- 
zione comunque  presa r i spe t to  agli  assi p ropr i  del cristal]o stesso. In un p r imo t empo  
t r a t t a  il case semplice e p repa ra to r io  del  m e m e n t o  magnet ico  di una  sola mo]ecola 
b i a tomica ;  poi, in un secondo tempo,  a t t acca  il p rob l ema  generale  dei re t icol i  cristal-  
l ini esagonale e cubico, appl icando  ~ r i su l ta t i  al cobal to  e al ferro. Padrone  assoluto 
del la  teor ia  dei grllppi,  appresa  da  que l l ' ind iment icab i le  maes t ro  che fu LVlGI BIANC~I 
di Pisa,  appl ic6 il GENTILE al p rob lema  in discorso quel  po ten ie  metodo  d ' indagine ,  
raggiungendo per  pr imo la soluzione che t rovas i  accenna ta  in nna  nora  del ((Nuovo 
Cimento  )); ma  d a t a  la poca  accessibi l i t~ per  la comune  dei le t tor i  dei metodi  g ruppa l i  
usat i ,  i l  GENTILE, dietro consiglia dell'HEISENBERG, r ip rendc  col BLOCH la t r a t t az ione  
del  medesimo problema,  raggiungendo  quella ch ia ra  raffigurazione dei fenomeni  magne-  
t ic i  dei ret icoli  cr is tal l ini  che ancor  oggi si leggc nel la  memor i a  pubblicatTa nella (( Zeit- 
schr i f t  fiir Phys ik  ), del 1931. 

T o m a t o  in I ta l ia  consegue,  nc l l ' o t tobre  dello stesso anne ,  la l ibera docenza  in 
fisica teor ica .  Gli fu al lora propos to  dal  PUCCIANTI di acce t ta re  l ' incar ico del l ' insegna-  
men to  di quella discipl ina presso l 'Univers i t~  di Pisa ,  e con temporaneamen te  da  me  
analoga  propos ta  gli fu f a t t a  per  la nos t ra  Univers i th .  Ma, per  rigatardo al comune  
maest ro ,  io non voll i  insis tere,  e per6 il GENTILE si po r t6  a Pisa.  Quivi r ip rende  ancora  
una  vo l t a  la quest ione de1 fe r romagne t i smo,  t r a t t a n d o  e ra  il p rob lema  della r ima-  
nenza,  che aveva  avu to  i n t an to  da l  BI~OCH una p r ima  s is temazione.  ]1 GENTILE riesce,  
non solo a dare  una fo rma  pii l  generale  ed espress iva  ai i i su l t a t i  gla p receden temen te  
o t t enu t i ,  ma  anchc a d imos t ra rc  come l ' in te raz ione  d o v u t a  allG forze di scambio si 
possa deser ivere  con una  equaziono di t ipo classico; e d t t  ino l t le  la espressione del le  
(2m8 + 1) at t tofunzioni car r i spondent i ,  per  uno stesso t e rmine  del cristallo,  alle diverse 
proiezi .mi  su di u,1 asse fisso dello spin r i su l tante .  

Nel  1936 poi, in seguito a u n  nuovo  mio inv i t e  di veni re  a Milano, egli  acc~t tava .  
Cosi si c o m p i v a  un 'asp i raz ione  che, in fondo,  e ra  in t u t t i  e due noi :  r iunirc i  in colla- 
borazione d ida t t i ca  e scicntif ica.  
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In quell 'anne, nel mio i:~tituto si s tudiava sperimentalmente,  da par le  del pro- 
fessore BOLLA, allora mio aiuto e era college di fisica superiere, gli effetti polarizzant[ 
delle fenditure, dipendentemente dalla profondit~ di queste: e da lui veniva trovato 
ehe il comportamento di fenditure molto profonde ~ totalmente e inaspet tatament~ 
diverse da quello, gih seoperto dal FIZEAU e interpreta to  dal RAYLEIGg, relat ive a 
fenditare di profondit'~ piccolissima, quali si possono ottenere graffiando esilissime pel- 
lieole metalliche depositate sul vetro. L ' interpretazione teoretica del fenomeno, per 
quanto rientri  palesemente nell 'ott iea classica, si presentava oseura e irt~ di difficolt~. 
I1 GENTILE s'i~lteressa allora subito della questione, cui reca presto nuovo e sostanziale 
eontribt~to con la memoria int i tolata  Per la teoria degli e]]etti polarizzanti delle ]enditu~'e, 
dove studio il ease della diffrazione della luce du porte di due cilindri pur~lleli infinita- 
nmnte lunghi, dimostrando tra l 'altro che si possono avere stall  diversi di polarizza- 
zione a seconda della distanza reciprbca dei eilindri e del punto dove si osservano l~ 
ande rifratte. Questo grosso e bel lavoro, sul quale il GENTILE si r ipromet teva  di ritor- 
hare ampliando la trat tazione e la discussione, ~ rimasto tu t to ra  inedito, ma verr~ presto 
pubblicato. 

Nel 1937 poi, presentatosi al concorso di fisica teorica per FUniversit'~ di Palermo, 
e riuscito tra i vineitori,  veniva ehiamato ella eat tedra di fisiea teoriea presso la nostra 
Faeolth. Y)a allora l ' a t t iv i th  seientifica del GENTXL]~ diventa via via sempre pih intense,  
ampi~ e profonda. 

I~ di quest 'epoea io studio Sui Iimiti del~'elettrodinamica e i nuovi ~isuttati spe~'i- 
mentati sulla radiazione cosmica, nGi quale gilmge ella conelusione che essi sono in pra-  
tica infinitamente remoti,  quando e fine a quando l 'organismo dell 'elettrodinamica posse 
essere eoncepito come un osservabile, e si r imanga nello speciale sistema di riferiraento 
proprio dell 'osservabile supposto: conclusione questa the discusse nel 1938 a Lipsia 
con I'HEISENBERG, e dall'HEIs~rBERG stesso r i t rovata  poi per altra via. In questo sue 
ultimo viaggio in Germania ebbe anohe oceasione e maniera di rins~ldare i vincoli 
intellet~uali ohe gi~ lo legavano ai grandi fisici tedeschi, specie col SOM~tER~ELI), C0[ 
quale da alloIa teune sempre una viva corrispondenza scientifica. Tornato in I tal ia,  
si d5 ad indagare sin Sulla rappresentazione del gruppo di .Lorentz e sulla teoria di Dirac 
dell'elettrone, sin anehe Sulle equazioni d'onda relativistiche di Dirac per particelle con 
~omento ~ntrinseco qualsiasi, giungendo, con lo studio della proiezione stereografica della 
sfera a quattro dimensioni in uno spazio ~ tre dimensioni e con quello dei moviment[  
della sfet~ in s~, a serivere le formttle spinoriali di Diane  e WEIL relative al tetra- 
vet tore corrente e a farne un'applieazione ella teori~ dell 'elettrone e ella generalizza- 
zione delle equazioni di DIRAC. 

Inel t re  nel lavoro Per la teoria del modello vettoriale dell'atomo mostra, nel mede- 
simo tome  di tempo, come sin possibile conseguire elementarmente i risultati  generali 
deElucibili dall 'applieazione della teoria dei gruppi, riuscendo a dare un operatore che 
fornisce in forma chiusa le 21-F 1 funzioni sferiche d'ordine l, in sostituzione del- 
l'invarian~.e di W~IL usato nell~ teoria quantica dei termini spettroseopiei. E ancora~ 
in altro tempo di questioni, diseute nolle scritto Sopra ~na supposta non validitd del 
principle galileiano della composizio~e dei moti nella ]isica atom@a, la ipotesi da alcuni 
avaozata  della atomicit~ del mote,  prendendo oceasione per svolgere un 'opportuna ed 
ettica~ce preeisazione dei concetti  di grandezza e di s tate fisieo. 

Infine, due anni fa, rispondendo a u n a  mia domanda, sorta in una delle t an te  
diseussioni ehe avevam3 tra  noi, istituisce, con la note Osservazioni sopra le statistiche 
intermzdie, qaelle statistiche da lui dette appunto intermedie, e ehe oggi prendono in 
sue onore il home di (( statistiche di GENTILE )) O (~ gentiliane ,. Com'~ note nei due tipi 
di statistiehe istituite dall'EINsTEnr e dal FERMI, il numero massimo di occupazione 
per ogni celia dello spazio di lose, b risl~ettivamente c~ o 1. Il GE~XLE suppone invece, 
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e piil in gonerale, ohe sia un numero qualsiasi intero > 1, e istituisce le formule generali 
di ripartizione dell'energia, superando con appropriati  metodi analitioi le difficolt~ the,  
dappr ima frappostesi, provengono dal novero diretto delle oomplessioni. Le statistiohe 
genti l iane t rovano impor tant i  applicazioni ai casi in cui quel]a einsteiniana non possa 
essoro usata, peroh~ il numero massimo di ocoupazione non possa venir considerate 
come infinite:  quindi, per esempio, al case di gas degeneri, dove evidentemente il 
numero massimo d'oooupazione ~ al massimo quello stesso delle molecole costituenti 
il gus. Questa osservazione, oosl semplice, ma sfuggita a l l ' E ~ S T ~ ,  non sfugge al 
G~.~L]~, oho ne fa subito il centre delle applioazioni delle nuove statistiohe, t ra t tando 
in  due belle memorie usoite un anne fa, il fenomeno della condonsazione del gas di 
Bo s~.Ei~STV.i~ e l ' interpretaziono delle singolari propriet~ dell'elio liquido (*). In questo 
novissimo campo di rioerohe teoretiche, che fanno cape alle statistiohe genbiliane, anche 
al tr i  si ~ posto e con profitto a lavorare. Esso promette, anzi gi~ offre larga m~sse; e 
per6 con profondo r impianto dobbiamo pensare che il ~ L ~  non possa pih raooo- 
glierla, l~Ia il nome di lui r imarrs sempre legato ad essa. 

He illustrate cosl, sia pur  rapidamente,  gli scritti  scientifioi del GENTILE nel campo 
della fisica teorica: raa non sarobbe giusto passar sotto silenzio quolli divulgativi e di 
prospezione scientifico-fislosofica. A lui si devo quel pregevele libretto di Fisica n~cleare, 
r verr~ tra pooo r is tampato;  si debbono numerosi artiooli su vari argomenti, t radu- 
zioni di libri stranieri,  oonferenzo, discussioni sui fondamenti  filosofioi della fisica. Tra 
tu t t i  questi soritti meritano particolare menzione quello sul Metodo sperimentale, pub- 
blica~o nell'cc Enciolopedia i tal iana ,, e l 'al tro:  Motivi speculalivi kantiani della /isica 
moderna, pubblicato negli (( At t i  )~ della Sooieth per il progresso delle scienze ; col quali 
~oritti il G ~ I L ~  si sforz5 di indicare le relazioni che intercorrono tra  esperienza e 
teorioa e di procisare il valore che il metodo sperimentale pub avere e deve aneor~ 
avere  dope l 'avvento del principle di incertozza. 

In  questi ult imi tempi poi egli attendeva, col sue solito fervorc e il sue sorupolo, 
ulla eompilaziono e pubblioazione di una  eollana di memorie, scritte dai nostri  migliori 
ucienziati relative alle earle questioni di fisioa. Quest'opera, di oui si sente veramente 
il  bisogno in Italia, verr~ ugualmente proseguita e oonclusa da tu t t i  con l 'amore ehe 
si  porta  al lascito dell 'amice e del oollega oarissimo. 

E infine mi sia eoneesso aecennare anehe al t 'a t t ivi t~ instaneabile ed effioace svolta 
dal  GENTILE come dooente. Amatissimo dagli studenti ,  egli seppe prepararli nei eampi 
p i h  ardui della fisioa teorica: ne faano fede i lavori, che sotto la sua 8uida, i suoi allievi 
milanesi hanno svelte su impor tant i  questioni --- sulla supereonduzione, sul modello 
vettoriale dell 'atomo, sulla sezione d 'urto del neutrone, sulle statistiehe gentiliane, sul 
problema dei fili di L~Cn-ER - -  e che sono in parte  gi~ pubblieati ,  in parte  anoora da 
:pubblicare. 

Questi suoi meriti  e di soienziato e di maestro gli erano stati  del res~o rieonoseiuti 
~noh~ da questo sodalizio, il Reale Is t i tu to  Lombardo di scienze e lettere, quando lo 
nominava  socio oorrispondente. ]~ dell 'altro giorno poi il premio eonferitogli dalla Rea]e 
Accad6mia d ' I ta l ia ;  e qui aggiungo la notizia ohe il direttore dell ' Ist i tuto di alta mate- 
matioa, FR~NC~SCO S~.V~RX, 10 aveva inoarioato di tenere l 'anno prossimo a Roma, 
presso lo stesso Istituto, un  corse di lezioni di matematiohe superiori. 

(*) Un articolo int i tolato:  Die Quantenstatistik und das Problem des Heliums I I .  
~tato reoentemente pubblioato da A. SOMm~XF~LD in ~ Berichte der Deuischen Chemi- 
~chen Gesellsohaft ~, 75, 1988, (1942), T. B., H. 12, der Erinnerung an das 75 - j~hrige 
Bestehen der Deutsch. Chem. Gesell. gewidmet. 
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Oggi t u t t a  q u o s t a  a t t i v i t ~ ,  che  o~mai n o n  e ra  p i l l  u n a  p~omessa ,  m a  u n  d a n a  che 
eg l i  l a rg iva  a t u t t i ,  che  e b b e r o  la  so r t e  di  ~ver lo  o come  eo l l abo ra to re  o come  maes t ro ,  

s t a i n  ne l  suo p i eno  s v i l u p p o  s u b i t a m e n t e  t r o n c a t a  da l la  mor t e .  E noi  non  s a p p i a m o  
a n c o r  oggi pe r s uade r c i  di  ques to  t rag ieo  des t ino .  

Di  lui  v i v a  ~ ne i  n o s t r i  oeehi  la f igura  b u o n a ,  il sorr iso f l anco  e a p e r t o ;  e pa r i -  
m e n t i  v iva  ~ nel  euore  i l  r i cordo  inde leb i l e  n o n  solo del  va lore  i n t e l l e t t i v o  del la  sun  
m e n t e ,  t h e  lo r e n d e v a  r i e e r ca to  p e r  i g iudiz i  p~egni  d ' e rud i z ione  e p e n e t r a n t i  pe r  aeu- 
t ezza ,  m a  a n c h e  il r i co rdo  del le  sue al te  vi~t t t  mora l i .  

E quel la  t im idezza ,  quas i  u m i l t s  ehe egli  a v e v a ,  e o n t r a s t a o t e  coi suoi modi  spieci  
b ruseh i  d~ fanciul lo  ehe  non  eonosee l ' ipocr i s ia  del  mondo ,  faceva  m a g g i o r m e n t e  r isal-  

t a r e  a u n  t e m p o  s tesso  la fo~za de l l ' i ngegno  e la b o n t ~  p r o f o n d a ,  onde  si o r a a v a  ii suo 
n o b i l i s s i m o  sp i r i to .  
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