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Abstract 

 

 The present scientific paper treats the case for which space interested by the electromagnetic 

field (e.m.) is completely vacuum except where the sources are located. By the way, we point out 

that the Maxwell’s second equation is released from the definition of momentum density for the 

e.m. field, as this is the only equation that is not used in the formal introduction of Maxwell’s stress 

tensor. For the first time in scientific literature, to the best of our knowledge, we demonstrate that 

the solenoidalily of magnetic induction field can be deduced from the conservation of total 

momentum due to the matter and field. 
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1. Introduction 

 

 Following this introductory review, section 2 introduces the magnetic field and dipoles. Sec. 3 

characterizes the solenoidality of the magnetic induction vector in the stationary case. Sec. 4 

explores some aspects of Maxwell's equations in the non-stationary case. Sec. 5 defines the 

momentum of the electromangnetic field. Sec. 6 deduces the solenoidality of the magnetic induction 

field from the conservation of the total momentum. The conclusions are drawn up in sec. 7. Finally, 

an outline of the somewhat lengthy calculations needed is presented in Appendices A and B. 
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2. Magnetic field and dipoles. 

 

 L'esistenza delle forze magnetiche porta naturalmente alla introduzione di un campo 

vettoriale, detto campo magnetico, analogo al campo elettrico. Tuttavia il campo magnetico 

presenta caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle del campo elettrico; ciò è conseguenza del 

fatto che mentre esistono cariche elettriche positivie separate da quelle negative, non è per contro 

possibile isolare dei monopoli magnetici, che si presentano sempre accoppiati nella forma di dipoli 

magnetici. Ciò che si osserva sperimentalmente è che spezzando una barra magnetica che porta ai 

suoi estremi un polo Sud e un polo Nord, si realizzano due barre più piccole, terminanti ciascuna 

con un polo Sud e un polo Nord. Per conseguenza di ciò, il campo magnetico ha caratteristiche 

notevolmente diverse dal campo elettrico: in particolare, come si può vedere dal ref. [1], le sue linee 

di forza sono sempre linee chiuse e dunque è nullo il suo flusso uscente da una qualunque superficie 

chiusa; mentre nel caso del campo elettrico le linee di forza nascono da cariche positive (sorgenti 

del campo) e finiscono su cariche negative (pozzo del campo). Inoltre, le forze subite da piccoli 

oggetti magnetizzati (aghi magnetici) hanno l'andamento tipico delle azioni subite da dipoli, e non 

delle azioni subite da cariche puntiformi. 

Alla luce dell’attuale conoscenza scientifica del campo elettromagnetico, ed in particolare della 

componente magnetica B
�

, non risulta più soddisfacente giustificare div 0B B= ∇ ⋅ =
� �

 prima 

asserendo che, per simmetria col campo elettrico mB ρ∇ ⋅ =
�

 e poi imponendo che la densità spaziale 

di carica magnetica sia nulla, i.e. ρm=0.  

 Di seguito, riportiamo alcune giustificazioni alternative di cui l’ultima costituisce il nostro 

originale contributo: la solenoidalità del campo di induzione magnetica consegue dalla 

conservazione della quantità di moto (q.d.m.) totale della materia e del campo elettromagnetico 

(e.m.). 
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3. Solenoidality of the magnetic induction vector in the stationary case. 

 

 Il ref. [1] osserva a più riprese che una piccola spira rigida percorsa da corrente stazionaria si 

comporta come un dipolo magnetico: in altri termini le sollecitazioni meccaniche da essa subite 

quando è immersa in un campo di induzione magnetica 0B
�

 costante, che non vari apprezzabilmente 

spostandosi sulla superficie della spira, sono formalmente identiche a quelle subite da un dipolo 

elettrico immerso in un campo elettrostatico; e analogamente il campo 0B
�

 da essa prodotto nel 

vuoto a distanza molto maggiore delle sue dimensioni geometriche ha lo stesso andamento del 

campo elettrostatico 0E
�

 prodotto nel vuoto da un dipolo elettrico. Tuttavia questa analogia vale da 

lontano: all’interno di un dipolo elettrico (cioè nello spazio che separa le due cariche puntiformi che 

lo costituiscono) il campo 0E
�

 ha direzione opposta rispetto all’esterno; mentre all’interno della 

spira, il vettore 0B
�

 ha la stessa direzione che esso ha esternamente. In altri termini, le linee di forza 

di 0B
�

 sono sempre linee chiuse: esse non possono uscire da un punto ne convergere verso un punto, 

perchè il campo magnetico non ammette né sorgenti né pozzi (non esistono monopoli magnetici). 

Mentre le linee di forza di 0E
�

 escono dai punti dove sono localizzate le cariche positive (sorgenti 

del campo) e convergono nei punti dove sono localizzate le cariche negative (pozzi del campo). 

Per conseguenza, le proprietà del vettore 0B
�

 sono profondamente diverse rispetto a quelle del 

campo 0E
�

: 0E
�

 è conservativo [ 0 0
l
E dl⋅ =∫
����

� ; ovvero in forma locale 0 0rot 0E E= ∇× ≡
� �

] e il suo 

flusso uscente da una superficie chiusa è in generale non nullo [legge di Gauss: 0 0ˆ
S
E ndS Qε⋅ =∫
�

, 

ove Q è pari alla somma algebrica delle cariche contenute all’interno della superficie S ed ε0 è la 

costante dielettrica del vuoto che nel Sistema Internazionale (S.I.) vale ε0=8.854·10-12 C2/(N·m2); 

ovvero in forma locale 0 0E ρ ε∇ ⋅ ≡
�

, ove ρ è la densità spaziale di carica elettrica]; 0B
�

 ha da un 

lato un flusso sempre nullo attraverso una superficie chiusa, ma non è d’altro lato conservativo; e 

ciò si traduce naturalmente anche in proprietà diverse dal punto di vista differenziale locale. 

 Già all’inizio della sezione 2 abbiamo affermato che il flusso del campo di induzione 

magnetica 0B
�

 attraverso una superficie chiusa è nullo; tuttavia si trattava di una conclusione 

meramente fenomenologica derivante dalla osservazione che le linee di forza del campo 0B
�

 sono 

linee chiuse. Avendo appurato, nel ref. [1], che il vettore 0B
�

 è generato da cariche in movimento 



5 

 

(ovvero da correnti elettriche), siamo in grado di dedurre tale proprietà in termini generali e 

rigorosi, nel caso stazionario. 

 Il ref. [1] accenna all’esperienza di Oersted evidenziò come un filo percorso da corrente 

produca un campo magnetico nello spazio circostante. Tutta una serie di esperimenti porta a 

concludere che, fissato un sistema di riferimento, un circuito l'  fermo in cui circoli corrente 

stazionaria I genera nello spazio vuoto circostante un campo di induzione magnetica 0B
�

 che può 

essere calcolato come somma di contributi elementari 0dB
�

 prodotti dai singoli elementi dl′
�

 del 

circuito, la cui espressione è: 

 0
0 34

dl r
dB I

r

µ
π

′× ∆=
∆

� ��

� , (3.1) 

dove r r r ′∆ = −� � �
 è la differenza tra il vettore posizione r

�
 del punto P in cui si vuole calcolare il 

campo e il vettore posizione r ′�  dell’elemento dl′
�

. La costante µ0, detta permeabilità magnetica del 

vuoto, in unità S.I. vale µ0=4π·10-7N/A2. L’eq. (3.1) viene spesso indicata col nome di prima 

formula di Laplace o legge Biot e Savart. Evidentemente l’eq. (3.1) costituisce una estrapolazione 

teorica di situazioni sperimentali relativa a circuiti finiti; la sua verifica discende dalla constatazione 

che il campo 0B
�

 generato da un circuito finito l'  e misurato nello spazio circostante soddisfa la 

relazione: 

 0
0 3( )

4 l

dl r
B r I

r

µ
π ′

′× ∆=
∆∫
� �� �
�� . (3.2) 

 Le relazioni (3.1) e (3.2) si riferiscono a circuiti filiformi, tali cioè che la sezione S' del conduttore 

abbia dimensioni linerari trascurabili. L’eq. (3.1) e l’eq. (3.2) rappresentano la legge fondamentale 

della magnetostatica nel vuoto. 

 Applichiamo l’operatore divergenza alla relazione generale (3.2) [ma lo stesso risultato si 

otterrebbe partendo dalla più generale eq. (3.1)]; si ha: 

 0 0
0 3 34 4l l

Idl r r
B I dl

r r

µ µ
π π′ ′

 ′× ∆ ∆′∇ ⋅ = ∇ ⋅ = ∇ ⋅ × 
 ∆ ∆ 

∫ ∫
� � ���

� �� � ; (3.3) 

in virtù di una proprietà genrale dell’operatore nabla, si ha [vedi eq. (A.4) in Appendix A]: 

 3 3 3( )
r r r

dl dl dl
r r r

   ∆ ∆ ∆′ ′ ′∇ ⋅ ×  = ∇× ⋅ − ⋅∇× 
   ∆ ∆ ∆   

� � �� � �

� � � ; (3.4) 

per cui l’eq. (3.3) diviene: 
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 0
0 3 3( )

4 l

I r r
B dl dl

r r

µ
π ′

  ∆ ∆′ ′ ∇ ⋅ = ∇× ⋅ − ⋅∇× 
 ∆ ∆   

∫
� �� ��

� �� . (3.5) 

Questa espressione è identicamente nulla, perchè è nullo sia dl′∇×
�

 che  

3

1r

rr

 ∆∇× = ∇×∇ −  ∆∆  

�

�� (vedi refs. [1][2]). Osserviamo che nella eq. (3.5), l’operatore si intende 

eseguito rispetto alle coordinate x,y,z, da cui dl′
�

 non dipende (per lo stesso motivo nella eq. (3.3) ∇  

può passare da fuori a dentro il sengo di integrazione in dl′
�

); dunque in definitiva: 

 0 0B∇ ⋅ =
�

. (3.6) 

La eq. (3.6) rappresenta una proprietà del tutto generale del vettore 0B
�

; essa va sotto il nome di 

seconda equazione di Maxwell, e si enuncia a parole dicendo che il campo 0B
�

 è solenoidale. Come 

conseguenza dell'eq. (3.6) e del teorema della divergenza, si ricava immediatamente la proprietà 

integrale di 0B
�

: 

 0 0 0ˆ( ) 0S S
B B ndS B d

τ
τΦ = ⋅ = ∇ ⋅ =∫ ∫

� � �
, (3.7) 

dove S è una qualunque superficie chiusa e τ il volume in essa racchiuso: il flusso di campo di 

induzione magnetica 0B
�

 attraverso una qualunque superficie ciusa è nullo; ovvero anche il flusso 

del campo 0B
�

 attraverso due superfici S ed S' aventi lo stesso contorno l e orientamento discorde è 

uguale e opposto. Da questa proprietà, tenendo conto che cambiando il verso di orientamento di una 

superficie il flusso cambia di segno, si ha immediatemente l'altra proprietà spesso usata, che il 

flusso del vettore 0B
�

 attraverso due superfici qualunque aventi lo stesso contorno e orientamento 

concorde è uguale, per cui si può parlare semplicemente di flusso di 0B
�

 concatenato con quel 

contorno. 

 L'eq. (3.7) formalizza che il numero totale di linee di forza entranti nella superficie è 

identicamente uguale al numero totale di linee di forza uscenti (ma questo non implica che le linee 

del campo 0B
�

 siano sempre chiuse, ovviamente). Infatti, sperimentalmente si osserva che le linee di 

forza del vettore 0B
�

 sono o linee chiuse di lunghezza finita o linee a “spirale” di lunghezza infinita, 

cioè 0B
�

 non possiede né sorgenti né tanto meno pozzi. 
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4. Maxwell’s equations in the non-stationary case. 

 

 Consideriamo il caso in cui lo spazio interessato al campo elettromagnetico (e.m.) sia 

completamente vuoto salvo laddove sono localizzate le sorgenti. Le relazioni che legano il vettore 

spostamento elettrico 0D
�

 al campo elettrico 0E
�

 ed il vettore campo magnetico 0H
�

 al campo di 

induzione magnetica 0B
�

 sono in questo caso relazioni di semplice proporzionalità tramite la 

costante dielettrica ε0 e la permeabilità magnetica 1/µ0 del vuoto: 

 0 0 0D Eε=
� �

, (4.1) 

 0 0 0H B µ=
� �

, (4.2) 

e le equazioni di Maxwell sono: 

 0D ρ∇ ⋅ =
�

, (4.3) 

 0 0B∇ ⋅ =
�

, (4.4) 

 0
0

B
E

t

∂∇× = −
∂

�
�

, (4.5) 

 0
0

D
H J

t

∂∇× = +
∂

�
� �

, (4.6) 

ove ρ e J
�

 sono rispettivamente la densità spaziale di carica e corrente elettrica 

 Cominciamo con l’osservare che queste equazioni (che rappresentano 8 equazioni scalari, 

visto che la prima e la seconda sono equazioni scalari, mentre la terza e la quarta sono equazioni 

vettoriali) non sono tutte fra di loro indipendenti, come d’altra parte ci aspettiamo considerato che 

esse contengono solo le sei incognite scalari 0E
�

 ed 0B
�

. In effetti, una volta ammesso che le sorgenti 

soddisfino, come devono, l’equazioni di continuità della corrente: 

 0J
t

ρ∂∇ ⋅ + =
∂

�
, (4.7) 

le prime due equazioni di Maxwell sono deducibili rispettivamente dalla quarta e dalla terza. 

Vediamo come l’eq. (4.2) può essere dedotta dalla eq. (4.5). Applichiamo a quest’ultima l’operatore 

divergenza. Tenuto conto che la divergenza di un rotore è identicamente nulla, si ottiene: 

 ( ) 0
0 00 ( )

B
E B

t t

∂ ∂= ∇ ⋅ ∇× = −∇ ⋅ = − ∇ ⋅
∂ ∂

�
� �

. (4.8) 

Poichè la derivata temporale della divergenza del campo 0B
�

 è nulla ovunque, segue che, in ogni 

posizione spaziale, essa è costante nel tempo: 
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 0B const∇ ⋅ =
�

. (4.9) 

D’altra parte, all’istante iniziale (prima che venissero realizzate le sorgenti) era ovunque 0 0B ≡
�

 e 

dunque anche 0 0B∇ ⋅ =
�

; e poichè deve valere l’eq. (4.9), indipendentemente dalle modifiche che 

possano subire le sorgenti, segue l’eq. (4.4). 

Analogamente, vediamo come l’eq. (4.3) può essere dedotta dalla eq. (4.6). Applicando l’operatore 

divergenza alla quarta equazione di Maxwell (4.6) si ha: 

 ( ) 0
00

D
H J

t

∂= ∇ ⋅ ∇× = ∇ ⋅ + ∇ ⋅
∂

�
� �

, (4.10) 

da cui, tenendo conto anche della equazione di continuità (4.7), segue: 

 0
00

D
J D

t t t

ρ∂ ∂ ∂= ∇ ⋅ + ∇ ⋅ = − + ∇ ⋅
∂ ∂ ∂

�
� �

, (4.11) 

ovvero: 

 0( ) 0D
t

ρ∂ − ∇ ⋅ =
∂

�
, (4.12) 

da cui deduciamo: 

 0D constρ − ∇ ⋅ =
�

, (4.13) 

e, per le condizioni all’istante iniziale (in cui essendo ρ=0, era anche 0 0D∇ ⋅ =
�

; e dunque 

0 0Dρ − ∇ ⋅ =
�

), segue l’eq. (4.3). 

 Tenuto conto di quanto abbiamo ora visto, tutte le proprietà del campo e.m. – le cui sorgenti 

devono soddisfare l’eq. (4.7) – sono contenute nella terza e nella quarta equazione di Maxwell, che 

rappresentano sei equazioni differenziali indipendenti nelle due incognite vettoriali 0E
�

 ed 0B
�

 (sei 

incognite scalari funzioni dello spazio e del tempo). 
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5. Momentum of the electromagnetic field. 

 

 In ref. [3],  si vede che, applicando il primo principio della termodinamica (e.m.) a un sistema 

fisico in cui si abbiano interazioni elettromagnetiche, occorre tener conto non soltanto dell'energia 

interna della materia contenuta nel sistema, ma anche di quella associata allo spazio vuoto, sede del 

campo elettromagnetico (e.m.). Il campo e.m. assume cioè, dal punto di vista energetico, un ruolo 

simile a quello della materia. 

Tale analogia non è però la sola: vedremo infatti in questo paragrafo che il campo è dotato anche di 

quantità di moto (q.d.m), alla stregua d'un corpo materiale. 

 Nel ref. [1], è stata trattata in maniera semiempirica la quantità di moto trasferita da un’onda 

elettromagnetica ad un materiale da essa investito. Il ref. [1] ha evidenziato  che ad ogni ammontare 

di energia W trasferita dall’onda e.m. al materiale si associa un trasferimento di q.d.m. di moudulo q 

pari a W/v, dove v è la velocità dell’onda. Si tratta di un’analisi semiempirica, visto che quando è 

tornato comodo sono state utilizzate relazioni empiriche (come l’eq. vdJ nq Eσ= =
� ��

, che lega J
�

 ad 

E
�

 tramite la conducibilità elettrica σ=1/ρ nel modello microscopico dove n è il numero di portatori 

per unità di volume, q è la carica dei portatori, e vd

�
 la velocità di deriva dei portatori ) o proprietà 

dei campi valide solo in condizioni particolari (ad esempio il fatto che il valor medio di E
�

 in un 

periodo ∆T sia nullo, i.e. 
0

(1 ) 0
T

E T Edt
∆

= ∆ =∫
� �

). 

Sviluppiamo qui, in termini più generali e rigorosi, il bilancio della q.d.m. in un’onda e.m.; bilancio 

da cui le conclusioni ragginute nel ref. [1] possono essere tratte come caso particolare. 

 Consideriamo un sistema costituito da un "continuo" di particelle materiali, dotate di carica 

elettrica, mobili in una regione τ di spazio vuoto, di forma costante nel tempo, e supponiamo che 

esse interagiscano soltanto per via elettromagnetica. Dette ρ e J
�

, rispettivamente, la densità 

spaziale di carica e di corrente elettrica presenti in τ (punto per punto ed istante per istante), la forza 

specifica (per unità di volume)  agente sulla materia contenuta in τ può essere espressa come: 

 0 0f E J Bρ= + ×
� � � �

, (5.1) 

dove 0E
�

 e 0B
�

 indicano il campo elettrico e il campo magnetico prodotti dalle cariche presenti entro 

la regione τ. Dimostreremo, in questo paragrafo, che la forza totale F
�

 agente su tutta la materia 

contenuta in τ può essere espressa come: 

 0 0 ˆ
S

d
F fd Id ndS

dtτ τ
τ ε µ τ= = − + ⋅∫∫∫ ∫∫∫ ∫∫
�� �

T , (5.2) 
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dove S è la superficie chiusa che delimita τ, 0 0 0 0 0I E H E B µ= × = ×
� � � � �

 è il vettore di Poynting, e T è 

un opportuno tensore dato da: 

 

2
2 2 2 0

0 0, 0, 0 0 0 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0,
0 0 0 0

2
2 2 2 0

0 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0 0 0 0, 0, 0, 0,
0 0 0 0

0 0, 0, 0, 0, 0 0, 0,
0

1 1 1 1 1

2 2

1 1 1 1 1

2 2

1 1

x x x y x y x z x z

y x y x y y y z y z

z x z x z y

B
E B E E E B B E E B B

B
E E B B E B E E E B B

E E B B E E

ε ε ε ε
µ µ µ µ

ε ε ε ε
µ µ µ µ

ε ε
µ

 
+ − + + + 

 

 
= + + − + + 

 

+ +

T

2
2 2 2 0

0, 0, 0 0, 0, 0 0
0 0 0

1 1 1

2 2z y z z

B
B B E B Eε ε

µ µ µ
 

+ − + 
 

(5.3) 

che può essere sintetizzato nella relazione: 

 
2

2 0
0 0, 0, 0, 0, 0 0

0 0

1 1 1
   ,   [ , , , ]

2 2ij i j i j ij

B
T E E B B E i j x y zε ε δ

µ µ
 

= + − + = 
 

, (5.4) 

dove δij è il simbolo di Kronecker, definito dalle relazioni: δij=1 per i=j ;  δij=0 per i≠j (vedi ref. 

[2]). Ognuno dei numeri Tij è espresso nella forma di prodotti di componenti di 0E
�

 e 0B
�

 ; nel loro 

insieme, i Tij costituiscono una matrice a tre righe e tre colonne che è detta un tensore; nel caso 

specifico si tratta del cosiddetto tensore elettromagnetico degli sforzi di Maxwell, la cui 

interpretazione fisica verrà discussa fra poco. Poichè, come risulta dalla definizione (5.3)-(5.4), Tij= 

Tji, il tensore degli sforzi è un tensore simmetrico [1]. 

Nella eq. (5.2), il prodotto scalare tra il tensore T e il versore ̂n  indica un vettore T
�

, di componenti 

pari, per definizione, a: 

 
3

1

   ,   1,2,3i ij j
j

T T n i
=

= =∑ . (5.5) 

L'integrale di superficie di n̂⋅T  va inteso come flusso di T. Per il momento, supponiamo dimostrata 

l'eq. (5.2), e cerchiamo di trarne alcune conseguenze. 

 La forza F
�

 espressa dall'eq. (5.2) non deve variare al variare del dominio τ (e della superficie 

S), purchè τ continui a racchiudere la stessa materia, senza includerne o escluderne altra. Ne deriva 

che in ogni caso è possibile estendere la regione τ in misura tale che i campi 0E
�

 e 0B
�

 diventino 

trascurabili su S. Infatti, a causa della propagazione delle onde elettromagnetiche [3], i campi e.m., 

in questo caso, non tendono a zero, per r→∞, "almeno come r-2 '' (come avviene nei casi statici); 

tuttavia, tenendo conto della velocita finita di propagazione delle onde, è sempre possibile scegliere 

una superficie S di raggio così grande che il campo non vi sia ancora giunto.  L'eq. (5.2) diviene 

allora: 

 0 0

d
F Id

dt τ
ε µ τ

∞

= − ∫∫∫
� �

, (5.6) 
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dove l' integrale è esteso all'intero spazio (indicato con τ∞). Osserviamo che F
�

 rappresenta la 

risultante di tutte le interazioni reciproche fra le particelle cariche costituenti il sistema. Com'è noto, 

la risultante delle forze agenti su un sistema eguaglia in ogni istante la derivata temporale della 

quantità di moto del sistema stesso; per la prima equazione cardinale della dinamica dei sitemi, 

detta P
�

 la q.d.m. della materia contenuta in τ∞, avremo: 

 
dP

F
dt

=
�

�
, (5.7) 

dove: 

 vmatP d
τ

ρ τ
∞

= ∫∫∫
� �

, (5.8) 

con ρmat densità di volume di materia nei punti del sistema, e v
�

velocità di ciascun punto materiale. 

Per il sistema in esame, si ha dunque: 

 0 0

dP d
Id

dt dt τ
ε µ τ

∞

= − ∫∫∫
�

�
. (5.9) 

In generale, quando i campi e.m. variano nel tempo, il secondo membro dell'eq. (5.9) è diverso da 

zero; soltanto nei casi statici (elettrostatici e magnetostatici) esso si annulla. Ciò significa che di 

solito, pur essendo il sistema fisico isolato (nel senso che non subisce l'influenza di alcun altro 

sistema), la q.d.m. totale della materia in esso contenuta non è costante nel tempo, cioè non si 

conserva. Ciò accade perchè, come si può vedere meglio nel ref. [3], l'interazione elettromagnetica 

non rispetta il principio di uguaglianza fra azione e reazione che, come è noto, è alla base della 

conservazione della q.d.m. di un sistema isolato. 

L'eq. (5.9) può essere riscritta nella forma equivalente: 

 ( )0 0 0
d

P Id
dt τ

ε µ τ
∞

+ =∫∫∫
� �

. (5.10) 

E' naturale allora introdurre una quantità di moto del campo eleltromagnetico: 

 0 0emP Id
τ

ε µ τ
∞

= ∫∫∫
� �

, (5.11) 

ed enunciare un principio esteso di conservazione della q.d.m., secondo cui in un sistema isolato la 

somma delle q.d.m della materia e del campo e.m. è costante: 

 ( ) 0em

d
P P

dt
+ =
� �

, (5.12) 

ovvero: 

 emP P const+ =
� �

. (5.13) 
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La realtà fisica della quantità di moto attribuita allo spazio vuoto, sede del campo elettromagnetico, 

è confermata dal fatto che un campo e.m., investendo un corpo, esercita su di esso una vera e 

propria pressione (pressione di radiazione) alla stregua di un fascio di particelle materiali [1]. 

La relazione (5.13) può essere posta anche nella forma locale: 

 emp p const+ =� �
, (5.14) 

dove p
�

 è la q.d.m. per unità di volume della materia contenutà spazio τ∞, i.e. 

 
dP

p
dτ

=
�

�
, (5.15) 

e  emp
�

 è la densità di q.d.m. per il campo elettromagnetico contenuto in τ∞, i.e. 

 0 0 0 0 0 0 0 0 2
( )em

em

dP I
p D B E H I

d c
ε µ ε µ

τ
= = × = × = =
� �

� � � � ��
. (5.16) 

Osserviamo che coerentemente con l'eq. (5.16) la quantità di moto che un'onda e.m. fa incidere per 

unità di tempo sull'unità di superficie normale alla sua direzione di propagazione, sarà pari alla 

q.d.m. contenuta in un cilindro di base unitaria e di altezza pari alla velocità c dell'onda; cioè sarà 

pari a emc p⋅ �  (c volte la densità di q.d.m.) e dunque pari alla pressione di radiazione I c
�

(impulso 

per unità di superficie e per unità di tempo) [1]. 

 Osservazione. Riscrivendo l'eq. (5.2) nella forma: 

 0 0ˆ
S

d
ndS fd Id

dtτ τ
τ ε µ τ⋅ = +∫∫ ∫∫∫ ∫∫∫
� �

T , (5.17) 

si nota che il tensore elettromagnetico T agisce analogamente al tensore (meccanico) degli sforzi in 

un corpo materiale, determinando, mediante il suo flusso attraverso la superficie del sistema, la 

variazione della quantità di moto totale (pari a quella della materia più quella del campo e.m.) di 

quest'ultimo. Nei casi stazionari, il secondo termine si annulla e il flusso del tensore coincide con la 

risultante delle forze applicate alla materia contenuta nel sistema. Ciò può essere un metodo 

efficace per calcolare tale risultante, nei casi in cui non si conosca in dettaglio la composizione del 

sistema racchiuso dalla superficie S, ma sia nota la distribuzione del campo su di essa. 

Se il sistema contenuto nella superficie S non è isoltato, cioè se Tij≠0 su S, allora la q.d.m. totale 

contenuta in S varia, e tale variazione è descritta dall'integrale al primo membro dell'eq. (5.17). 

Abbiamo così un'interpretazione fisica del tensore elettromagnetico degli sforzi di Maxwell Tij. 

Considerato un elemento di superficie dSj (ad esempio dSx), il prodotto Tij dSj (ad esempio TzxdSx) 

rappresenta la componente lungo l'asse i (l'asse z nell'esempio fatto) della q.d.m. trasmessa per unità 

di tempo attraverso l'elemento di superficie dSj (dSx nell'esempio fatto). Il tensore e.m. degli sforzi 

ha le dimensioni di una pressione. Esso rappresenta però la q.d.m. trasmessa dal campo 
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elettromagnetico attraverso l'elemento di superficie n̂dS, e non (in generale) la pressione esercita 

dal campo e.m. su n̂dS; ciò succede solo se n̂dS è fisicamente realizzato mediante una superficie 

materiale completamente assorbente. In generale, la pressione esercitata su una superficie materiale 

può essere calcolata analizzando quale variazione tale superficie provoca alla q.d.m. del campo su 

di essa incidente; quantità di moto calcolabile tramite il tensore degli sforzi (5.3)-(5.4) [1]. 

 Dimostriamo ora l'eq. (5.2). Tenendo conto delle eq. (4.1)-(4.2), della prima e quarta 

equazione di Maxwell (4.3) e (4.6), allora l'eq. (5.1) può essere riscritta nella forma 

 
( )

( ) ( )

0
0 0 0 0

0
0 0 0 0 0   

D
f E D H B

t

D
E D H B B

t

 ∂= ∇ ⋅ + ∇× − × = ∂ 

∂= ∇ ⋅ + ∇× × − ×
∂

�
� � � � �

�
� � � � �

. (5.18) 

Essendo: 

 ( ) 0 0
0 0 0 0

D B
D B B D

t t t

∂ ∂∂ × = × + ×
∂ ∂ ∂

� �
� � � �

, (5.19) 

abbiamo: 

 ( )0 0
0 0 0 0

D B
B D B D

t t t

∂ ∂∂× = × − ×
∂ ∂ ∂

� �
� � � �

, (5.20) 

che sostituita nella relazione precedente ci consente di riscriverla nella forma: 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

0
0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0 0   

B
f E D H B D B D

t t

B
E D B H D B D

t t

∂∂= ∇ ⋅ + ∇× × − × + × =
∂ ∂

∂∂= ∇ ⋅ − × ∇× − × − ×
∂ ∂

�
� � � � � � � �

�
� � � � � � �

. (5.21) 

Usando la terza equazione di Maxwell (4.5), otteniamo in definitiva: 

 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

1
   

f E D B H D B D E
t

I
E E B B E E

t
ε ε µ ε

µ

∂= ∇ ⋅ − × ∇× − × − × ∇× =
∂

∂= ∇ ⋅ − × ∇× − − × ∇×
∂

� � � � � � � � �

�
� � � � � �

. (5.22) 

Vale inoltre la seguente identità vettoriale (ricavata dall'espressione cartesiana di 0E∇ ⋅
�

 e 0E∇×
�

 ed 

estendibiie a tutte le componenti): 

 ( ) ( )2 2
0, 0 0 0 0, 0 0, 0, 0, 0,

1
( ) ( )

2x x x x y x zE E E E E E E E E E
x y z

∂ ∂ ∂ ∇ ⋅ − ×∇× = − + + ∂ ∂ ∂ 

� � �
; (5.23) 

Proiettando l'eq. (5.22) sull'asse x e facendo uso della precedente identità (5.16) (e dell'analoga, 

scritta per 0B
�

), si ottiene: 
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2
2 0

0 0
2 2 0

0 0 0 0, 0,
0

0 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0,
0 0

1

2

1 1
       

x
x x x

x y x y x z x z

B
E

I
f E B

t x

E E B B E E B B
y z

ε
µε µ ε

µ

ε ε
µ µ

 
+ ∂ ∂  = − + + − +

 ∂ ∂
 
 

   ∂ ∂+ + + +   ∂ ∂   

. (5.24) 

Analoghe equazioni si otterranno proiettando l'eq. (5.22) sugli assi y e z. Risulta dunque: 

 0 0

I
f

t
ε µ ∂= − + ∇ ⋅

∂

�
�

T , (5.25) 

dove T è dato dall'eq. (5.3)-(5.4). Integrando al volume τ, e applicando il teorema della divergenza, 

si ottiene l'eq. (5.2). 

 E' opportuno evidenziare che la seconda equazione di Maxwell (4.4) è svincolata dalla 

definizione della densità di quantita di moto per il campo elettromagnetico (5.16), in quanto è 

l'unica a non essere stata utilizzata nella dimosrazione che introduce formalmente il tensore e.m. 

degli sforzi di Maxwell (5.25). 
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6. Solenoidality of the magnetic induction field and conservation of the total momentum. 

 

 Nel presente calcolo, consideriamo il caso in cui lo spazio interessato al campo 

elettromagnetico (e.m.) sia completamente vuoto salvo laddove sono localizzate le sorgenti.  

Faremo riferimento alla conservazione della quantità di moto (q.d.m.) totale di una particella 

massiva carica, in movimento in un campo e.m.. Ogni particella α di massa mα, carica qα, dotata di 

una posizione ( )r tα
�

 e di una velocità (non relativistica) v ( )t dr dtα α=� �
 è soggetta alla seguente 

equazione di Newton-Lorentz [1][3]: 

 
2

0 02

( )
( ( ), ) v ( ) ( ( ), )

d r t
m q E r t t t B r t t

dt
α

α α α α α = + × 

� � �� � �
, (6.1) 

dove 0E
�

 è il vettore campo elettrico ed 0B
�

 il campo di induzione magnetica. L’eq. (6.1) è un 

equazione di evoluzione per il nostro sistema (particella carica + campo).  

La quantità di moto totale ( )P t
�

 è data da [vedi paragrafo 5, eq. (5.16)]: 

 0 0

( )
( ) ( , ) ( , )

dr t
P t m D r t B r t d

dt
α

α τ
α

τ
∞

= + ×∑ ∫
�� � �� �

, (6.2) 

dove 0D
�

 è il vettore spostamento elettrico, i.e. 0 0 0D Eε=
� �

 [eq.  (4.1)]. Se l’integrale (6.2) viene 

esteso all’intero spazio (indicato con τ∞), che è un sitema isolato, allora la q.d.m. diviene una 

costante del moto; in termini equivalenti, l’induzione magnetica 0B
�

 deve essere solenoidale, per cui 

vale la seconda equazione di Maxwell, i.e. 0 0B∇ ⋅ =
�

[eq. (4.4)].  

Dimostrazione. Innanzi tutto, osserviamo che le espressioni della densità spaziale di carica e 

corrente elettrica, in riferimento ad un insieme discreto di cariche puntiformi, assumono le forme: 

 ( , ) ( ( ))r t q r r tα α
α

ρ δ= −∑
� � �

, (6.3) 

 ( , ) v ( ) ( ( ))J r t q t r r tα α α
α

δ= −∑
� � � � �

, (6.4) 

dove ( )rδ �  è la distribuzione delta di Dirac definita dalla condizione ( ) 1r d
τ

δ τ
∞

=∫
�

, e l' integrale è 

esteso all'intero spazio (indicato con τ∞) (vedi ref. [2]). 

 Ora, calcoliamo la derivata temporale della quantità di moto totale (6.2): 

 
2

0 0
0 02

( )
( , ) ( , )

d r t D BdP
m B r t D r t d

dt dt t t
α

α τ
α

τ
∞

 ∂ ∂= + × + × ∂ ∂ 
∑ ∫

� �� � � �� �
 (6.5) 

che, per l’equazione di Newton-Lorentz (6.1) ed inserendo la terza e quarta equazione di Maxwell 

(4.5) e (4.6), diviene: 



16 

 

 

( ) ( )
0 0

0 0 0 0

( , ) v ( ) ( , )

      ( , ) ( , ) ( , )

dP
q E r t t B r t

dt

H J r t B r t D r t E d

α α α α
α

τ
τ

∞

 = + × + 

 + ∇× − × − × ∇× 

∑

∫

�
� �� � �

� � � � �� � �
, (6.6) 

dove 0H
�

 è il campo  magnetico, i.e. 0 0 0H B µ=
� �

[eq. (4.2)].   

Dalla definizione per la densità spaziale di corrente elettrica (6.4) discende immediatamente che:  

 
0 0

0 0

( , ) ( , ) v ( ) ( ( )) ( , )

v ( ) ( ( )) ( , ) v ( ) ( , )

J r t B r t d q t r r t B r t d

q t r r t B r t d q t B r t

α α ατ τ
α

α α α α α ατ
α α

τ δ τ

δ τ

∞ ∞

∞

× = − × =

= − × = ×

∑∫ ∫

∑ ∑∫

� � �� � � � � �

� �� � � � � � . (6.7) 

Tale relazione esemplifica la derivata della q.d.m. (6.6). Infatti, inserendo l’eq. (6.7) nell’eq. (6.6), 

si deduce: 

 ( ) ( )0 0 0 0 0( , ) ( , ) ( , )
dP

q E r t H B r t D r t E d
dt α α τ

α
τ

∞

 = + ∇× × − × ∇×
 ∑ ∫

�
� � � � �� � �

, (6.8) 

che, per le eq. (4.1) e (4.2), diviene: 

 

( ) ( )

( ) ( )

0 0 0 0 0 0
0

0 0 0 0 0 0
0

1
( , ) ( , ) ( , )

1
    ( , ) ( , ) ( , )

dP
q E r t B B r t E r t E d

dt

q E r t B r t B E r t E d

α α τ
α

α α τ
α

ε τ
µ

ε τ
µ

∞

∞

 
= + ∇× × − × ∇× = 

 

 
= − × ∇× + × ∇× 

 

∑ ∫

∑ ∫

�
� � � � �� � �

� � � � �� � �
. (6.9) 

 Per la condizione di evanescenza del campo elettromagnetico ( 0E
�

, 0B
�

) (vedi Appendix B), 

enbrambi gli integrali di volume a secondo membro dell’eq. (6.9) si riducono a [vedi eq. (B.2)]:  

 0 0 0 0( , ) ( ) ( , )( )E r t E d E r t E d
τ τ

τ τ
∞ ∞

× ∇× = ∇ ⋅∫ ∫
� � � �� �

, (6.10) 

  0 0 0 0( , ) ( ) ( , )( )B r t B d B r t B d
τ τ

τ τ
∞ ∞

× ∇× = ∇ ⋅∫ ∫
� � � �� �

, (6.11) 

dove si ricorda che l' integrale è stato esteso all’intero spazio (indicato con τ∞). 

Applicando le relazioni (6.10) e (6.11), si esemplifica l’eq. (6.9) come segue: 

 0 0 0 0 0 0
0

1
( , ) ( , )( ) ( , )( )

dP
q E r t B r t B E r t E d

dt α α τ
α

ε τ
µ∞

 
= − ∇ ⋅ + ∇ ⋅ 

 
∑ ∫

�
� � � � �� � �

. (6.12) 

Dall’eq. (4.1), dalla prima equazione di Maxwell (4.3) e dalla definizione per la densità spaziale di 

carica elettrica (6.3) discende immediatamente che:  

 
0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

( , )
( , )( ) ( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( ( )) ( , ) ( ( )) ( , )

r t
E r t E d E r t d E r t r t d

E r t q r r t d E r t q r r t d q E r t

τ τ τ

α α α α α ατ τ
α α α

ρε τ ε τ ρ τ
ε

δ τ δ τ

∞ ∞ ∞

∞ ∞

∇ ⋅ = = =

= − = − =

∫ ∫ ∫

∑ ∑ ∑∫ ∫

�� � � �� � � �

� � �� � � � � � �
, (6.13) 

per cui l’eq. (6.12) viene ulteriomente esemplificata come segue: 
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 0 0
0

1
( , )( )

dP
B r t B d

dt τ
τ

µ ∞

= − ∇ ⋅∫
�

� ��
 (6.14) 

 Quindi, si perviene al risultato preannunciato: nell’intero spazio vuoto, che è un sistema 

isolato, affinché la quantità di moto totale si conservi, deve necessariamente sussitere la 

solenoidalità del campo di induzione magnetica, i.e. 0 0B∇ ⋅ =
�

. Infatti, osservando l’eq. (6.14), se la 

q.d.m. P
�

 si conserva, allora si applica la condizione di stazionarietà 0dP dt=
�

; per cui, anche il 

secondo membro dell’eq. (6.14) deve essere conseguentemente nullo; inoltre, in tale termine, il 

campo 0( , )B r t
� �

 è generalmente diverso da zero. Finalmente, per la legge di annullamento del 

prodotto, si deduce che deve essere: 0 0B∇ ⋅ =
�

. 
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7. Conclusions. 

 

 The present scientific paper has treated the case for which space interested by the 

electromagnetic field (e.m.) is completely vacuum except where the sources are located. By the 

way, we have pointed out that the Maxwell’s second equation is released from the definition of 

momentum density for the e.m. field, as this is the only equation that is not used in the formal 

introduction of Maxwell’s stress tensor. For the first time in scientific literature, to the best of our 

knowledge, we have demonstrated that the solenoidalily of magnetic induction field can be deduced 

from the conservation of total momentum due to the matter and field. 
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Appendix A. 

 

 Uno dei vantaggi dell'uso dell'operatore nabla ∇  è quello di poter eseguire operazioni formali 

e di poter sviluppare in tal modo espressioni vettoriali che altrimenti rchiederebbero calcoli 

laboriosi. L'operatore ∇  ha, al tempo stesso, carattere di operatore differenziale e di vettore. Si 

ricordi che, per convenzione, un operatore opera sulle grandezze poste alla sua destra. 

Si ricavano ora alcune identità vettoriali che si ottengono dallo sviluppo di espressioni in cui ∇  

opera sul prodotto di funzioni e/o vettoriali [4]. 

Per sviluppare tali espressioni bisogna tener conto che, essendo l'operatore nabla ∇  un operatore 

differenziale, quando esso opera sul prodotto di due funzioni il risultato è costituito dalla somma di 

due termini, nel primo dei quali l'operatore ∇  opera su una delle due funzioni e nel secondo 

sull'altra funzione. Inoltre essendo l'operatore un vettore, si possono svolgere le operazioni che 

contengono ∇  come se tale operatore fosse un vettore; a tale scopo converrà prima utilizzare, in 

luogo dell'operatore nabla ∇ , un vettore ausiliario C
�

 per poi sotituirlo con l'operatore ∇ , stando 

attenti al fatto che ∇  deve operare sulle stesse grandezze situate alla sua destra, in entrambi i 

membri dell'uguaglianza. 

E' opportuno osservare che il procedimento formale testé illustrato può non risultare del tutto 

rigoroso. In ogno caso è tuttavia sempre possibile una verifica delel identità ottenute attraverso l'uso 

della rappresentazione cartesiana dei vettori e degli operatori (vedi ref. [2]). 

 Si consideri ora l'espressione ( )A B∇ ⋅ ×
� �

, cioè la divergenza del prodotto vettoriale delle due 

funzioni vettoriali A
�

 e B
�

. Si ha: 

 ( ) ( ) ( )A BA B A B A B∇ ⋅ × = ∇ ⋅ × + ∇ ⋅ ×
� � �� � �

. (A.1) 

Peraltro si ha: 

 C A B B C A⋅ × = ⋅ ×
� � � �� �

, (A.2) 

od anche: 

 C A B A B C A C B⋅ × = ⋅ × = − ⋅ ×
� � � � � �� � �

. (A.3) 

Sostituendo ora in luogo del vettore C
�

 nell'eq. (A.2) l'operatore A∇  che opera solo sulla funzione 

A
�

, si ha ( )A AA B B A B A∇ ⋅ × = ⋅∇ × = ⋅∇×
� � �� � �

; analogamente, sostituendo in luogo del vettore C
�

 

nell'eq. (A.3) l'operatore B∇  che opera solo sulla funzione B
�

, si ha 

( )B BA B A B A B∇ ⋅ × = − ⋅∇ × = − ⋅∇×
� � �� � �

. 

Quindi dall'eq. (A.1) si ottiene: 
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 ( )A B B A A B∇ ⋅ × = ⋅∇× − ⋅∇×
� � �� � �

. (A.4) 

 Si consideri ora l'espressione ( )A B∇ ⋅
� �

, cioè il gradiente del prodotto scalare delle due 

funzioni vettoriali A
�

 e B
�

. Si ha: 

 ( ) ( ) ( )A BA B A B A B∇ ⋅ = ∇ ⋅ + ∇ ⋅
� � �� � �

. (A.5) 

Peraltro si ha: 

 ( ) ( ) ( )B C A C A B B C A× × = ⋅ − ⋅
� � � � � �� � �

, (A.6) 

da cui: 

 ( ) ( ) ( )C A B B C A B C A⋅ = × × + ⋅
� � � � � �� � �

, (A.7) 

od anche: 

 ( ) ( ) ( )A C B C A B A C B× × = ⋅ − ⋅
� � � � � �� � �

, (A.8) 

da cui: 

 ( ) ( ) ( )C A B A C B A C B⋅ = × × + ⋅
� � � � � �� � �

. (A.9) 

Sostituendo ora in luogo del vettore C
�

 nell'eq. (A.7) l'operatore A∇  che opera solo sulla funzione 

A
�

, si ha ( ) ( ) ( ) ( ) ( )A A AA B B A B A B A B A∇ ⋅ = × ∇ × + ⋅∇ = × ∇× + ⋅∇
� � � � �� � � � �

; analogamente, sostituendo 

in luogo del vettore C
�

 nell'eq. (A.9) l'operatore B∇  che opera solo sulla funzione B
�

, si ha 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )B B BA B A B A B A B A B∇ ⋅ = × ∇ × + ⋅∇ = × ∇× + ⋅∇
� � � � �� � � � �

. 

Quindi dall'eq. (A.5) si ottiene: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )A B B A B A A B A B∇ ⋅ = × ∇× + ⋅∇ + × ∇× + ⋅∇
� � � � �� � � � �

. (A.10) 

 Si consideri ora l'espressione ( )A∇ ⋅ Φ
�

, cioè la divergenza del prodotto di una funzione 

scalare Φ  per una funzione vettoriale A
�

. Si ha: 

 ( ) ( ) ( )AA A AΦ∇ ⋅ Φ = ∇ ⋅ Φ + ∇ ⋅ Φ
� � �

. (A.11) 

Peraltro si ha: 

 ( )C A A C⋅ Φ = ⋅ Φ
� � � �

, (A.12) 

od anche: 

 ( )C A C A⋅ Φ = Φ ⋅
� � � �

. (A.13) 
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Sostituendo ora in luogo del vettore C
�

 nell'eq. (A.12) l'operatore Φ∇  che opera solo sulla funzione 

Φ , si ha ( )A A AΦ Φ∇ ⋅ Φ = ⋅∇ Φ = ⋅∇Φ
� � �

; analogamente, sostituendo in luogo del vettore C
�

 nell'eq. 

(A.13) l'operatore A∇  che opera solo sulla funzione A
�

, si ha ( )A AA A A∇ ⋅ Φ = Φ∇ ⋅ = Φ∇ ⋅
� � �

. 

Quindi dall'eq. (A.11) si ottiene: 

 ( )A A A∇ ⋅ Φ = ⋅∇Φ + Φ∇ ⋅
� � �

. (A.14) 
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Appendix B. 

  

 Se il vettore ( , )A r t
� �

 soddisfa la condizione di campo evanescente, i.e. [4] 

 { }lim ( , )    ,   1,2,3    ,   ( , )n

r
r A r t l n t

→∞
= < ∞ ∀ ∈ = ∀ ∈ = −∞ ∞�

ℕ … ℝ , (B.1) 

allora sussiste la relazione: 

 ( ) ( )A A d A A d
τ τ

τ τ
∞ ∞

× ∇× = ∇ ⋅∫ ∫
� � � �

, (B.2) 

dove l’integrale (B.2) è esteso all'intero spazio (indicato con τ∞). 

Dimostrazione. Si pone nell’eq. (A.10) B A=
��

, deducendo che: 

 21
( ) ( ) ( )

2
A A A A A× ∇× = ∇ − ⋅∇
� � � �

. (B.3) 

Se si applica al vettore A
�

, con rappresentazione cartesiana 

 î i
i

A e A=∑
�

, (B.4) 

l’eq. (A.14), identificando Φ con Ai, i.e. Φ=Ai, allora si può calcolare la grandezza ̂ ( )i i
i

e A A∇ ⋅∑
�

 

che viene sviluppata come segue: 

 

ˆ ˆ( ) ( )

ˆ ˆ                     ( )

ˆ ˆ                     ( ) ( )

                     ( ) ( )

i i i i i
i i

i i i i
i i

i i i i
i i

e A A e A A A A

A e A e A A

A e A e A A

A A A A

∇ ⋅ = ⋅∇ + ∇ ⋅ =

= ⋅ ∇ + ∇ ⋅ =

   = ⋅∇ + ∇ ⋅ =   
   

= ⋅∇ + ∇ ⋅

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

� � �

� �

� �

� � � �

. (B.5) 

Si inserisce l’eq. (B.5) nell’eq. (B.3), pervenendo alla relazione: 

 2 21 1
ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 i i
i

A A A A A A e A A A A× ∇× = ∇ − ⋅∇ = ∇ − ∇ ⋅ + ∇ ⋅∑
� � � � � � �

. (B.6) 

Se si integra l’eq. (B.6) in un volume τ, si possono applicare i teoremi del gradiente e della 

divergenza (vedi ref. [2][4]) sulla superficie S≡∂τ: 

 

2

2

1
ˆ( ) ( ) ( ) ( )

2

1
ˆ ˆ ˆ                         ( )

2

i i
i

i iS S
i

A A d A d e A A d A A d

A ndS e A A ndS A A d

τ τ τ τ

τ

τ τ τ τ

τ

× ∇× = ∇ − ∇ ⋅ + ∇ ⋅ =

= − ⋅ + ∇ ⋅

∑∫ ∫ ∫ ∫

∑∫ ∫ ∫

� � � � �

� � �
. (B.7) 
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Nell’ipotesi che il volume τ e quindi la superficie S≡∂τ tendano all’infinito, la condizione di 

evanescenza per il campo vettoriale ( , )A r t
� �

, definita dall’eq. (B.1), annulla entrambi gli integrali di 

superficie a secondo membro dell’eq. (B.7):  

 2

0 0

( ) lim ( )

1
ˆ ˆ ˆ                          lim lim lim ( )

2

                          lim ( ) ( )

i iS SS S
i

A A d A A d

A ndS e A A ndS A A d

A A d A A d

τ ττ

ττ

τ ττ

τ τ

τ

τ τ

∞ →∞

→∞ →∞ →∞

∞→∞

× ∇× = × ∇× =

= − ⋅ + ∇ ⋅ =

= ∇ ⋅ = ∇ ⋅

∫ ∫

∑∫ ∫ ∫

∫ ∫

� � � �

� � �

���	��
 ���	��


� � � �

. (B.8) 
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