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ANTONIO SIGNORINI nacque ad Arezzo il 2 aprile 1888. Dopo aver compiute 
gli studi secondari nella Sua citth natale si iserisse a]l'Universit~ di Pisa, 
dove fu anche allievo della Scuola l~ormale Superio,re. Iqel ]uglio 1909 conse- 
gui, co.n lode~ la laurea in Matematica e due anni dopo il diploma della Scuola 
Normale. Fu assistente a Pisa di LwGI BIANCHI e a Padova di TuLLIO LEVI- 
ClvrrA. A ventotto anni, in seguito a eoncorso, fu nominato straordinario di 
~eccanica razlonale nelFUniversit~ di Palermo; nel 1920 fu promosso o rdi- 
nario, e nel 1923 fu trasfer~to a l~apoli dove fino al 193~-35 fu ordinario di 

Fisica l~fatematica e poi di Meccanica Razionale. Ne] 1938 successe al I~EVI- 
CIVlTA ne]la cattedra di Meccanica Razionale delFUn]versit~ di Roma dove r]- 
mase fino al 19587 anno del suo collocamento, fuori ruolo. Scompalwe, dopo 
qualche mese di malattia, il 13 febbraio, u.s. 

La Sua opera seien~ifica, varia e ve~amente notevole, sl ~ concretata in oltre 
centodieci pubblicazioni. Ne] poeo spazio a dlsposizione cercheremo di riassu- 
merla, sia pure in modo necessariamente ~ncompleto. 

I primi Suoi lavori sono dedicati alla Geometria, ed Egli ebbe sempre in- 
teresse per le questioni geometriche. Baster~t ricordare la nola del 1941, inse- 
r ifa  in questi Annali, in cui con nuove, semplici considerazioni r i t rova una 
propriet~ ca'ra~ter~stica della sfera, e ]e Sue ricerche, compiute poco prima deJ 
1950, sull 'ottica geometrica, ricerche che dettero origine ad importanti  lavori 
di B. SEGRE, V. DALLA VOLTA, G. TORALDO DI FRANCIA. Del resto anche in altre 
Sue memorie fece spesso uso di eleganti considerazioni geomefriche. 

Compl ~noltre studi di analisi: sul cr~terio di S T E r ~ O S ,  SU a]cune que- 
stioni relative alle funzioni analitiche e, recentemente, assieme a M. PICONF., 
sulla determinazione di alcuni integrali che si presentano nel calcolo delle 
variazioni. Ma la Sua attivifh si svolse principalmente nel campo della Mecca- 
nica e della Fisica-Matematica. 

l~ella Sua fesi di abilitazione alla Scuo]a i~ormale trattb il difficile pro- 
blema dell'estensione ai mezzi cristalIini uniassici del prineipio di t~UYGHENS; 
un po' pifi tardi  (preclsamente net quinquennio 1911-1915) compi ricerche su 
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argomenti, allora di viva attualit/t, relativi all 'elettromagnetismo e alla dina- 
mica degli elettroni. Ricordiamo, in partieolare, la nora sulla propagazione 
delle onde elettromagnetiehe in uu eonduttore toroidale, in eui fa uso del ealeolo 
tensoriale (detto allora ea!eolo differenziale assoluto) qualehe anno prima della 
famosa memoria in eui EINSTmN richiam6 l 'attenzione del mondo seientifieo 
su quel ealeolo. Nello stesso quinquennio studi6 il moto di un punto soggetto 
a forza di riehiamo ed a resistenza idrauliea preeorrendo eosl, sia pure in un 
sistema dissipativo, le odierne questioni di Meeeaniea non lineare; tale rieerea 
g stata ripresa, in tempi pifl reeenti, dal SANSONE e da altri  e ad essa si pub 
eollegare uno studio, da Lui eompiuto nel 1942, relativo al rollio di un basti- 

mento su un'onda sinerona. 
Sorvolando, per brevitY, su alcuni Iavori, pure interessanti, di idrodina- 

mica, non si pub non menzionave, fra i lavori compiuti prima del conseguimento 
della cattedra, la nora in eui (indipendentemente e simultaneamente al T0- 
NELLI) rende rigoroso il criterio di ~-V'HITTAKER sull'esistenza di orbite perio- 

diche. 
Volontario durante la prima guerra mondiale fu portato a eompiere rieerche 

di balistica. Notevole iX suo metodo di integrazione approssimata delle eqna- 
zioni della balistica esterna, e la Sua memoria de] 1946 in eui eompie un appro- 
fondito studio deI moto di un proiettiIe eonsiderato non come punto materiale, 
ma come corpo rigido. E del moto di un corpo, rigido si oceup5 a varie 'riprese 
eollegando anche lo studio di que] moto ad aleuni Suoi risultati  sulla Geome- 
tr ia  delle masse; queste rieerehe furono, in parte, esposte in una eonferenza 
tenuta ad I.stambul dnrante l 'VI I I  Congresso di Meeeaniea applicata. 

La laurea in Ingegneria ehe Egli, gi~ professore ordinario, volle conse- 
guire per meglio adeguare il Suo corso alle necessith degli allievi ingegne'ri 
lo indusse, forse, a prendere in esame elevati problemi seientifiei suggeriti 
dalla tecnica. Menzioneremo a questo proposito la Sua teoria dei materiali, 
come il eemento a'rmato, poco resistenti a trazione. E di problemi d'interesse 
tecnico si oceup5 anehe come consulente dell ' Isti tuto Nazionale di Calcolo; 
eiteremo i Suoi lavori sulla stabilith dei serbatoi galleggianti e sulle dighe a 
volta non cilindriea. 

Forse per6 i Suoi eontributi pil"l importanti  sono, a nostro avviso, le Sue 
ricerche sulla teoria delle deformazioni finite e i Suoi teoremi di media nella 
meeeaniea dei eontinui. 

noto come la teoria ordinaria dell'elasticith venga r idet ta  a equazioni 
lineari co.nsiderando come infiniiesimi spostamenti e deformazioni. Na per 
i corpi, come Ia gomma, di grande deformabilith (e di grande interesse pratico) 
questa ipotesi di infinitesimalith non ~ ovviamente ammissibile; bisogna perci6 
ricorrere alla teoria, molto pifi complessa~ delle deformazioni finite. Egli 
eominci5 ad occuparsi di questo argo.mento fin dal 1923-24 in un Suo eorso 
di Fisica Matematica, e rifert a]cuni Suoi risultati  nel I I I  Congresso di Mec- 
canica applicata t h e  ebbe ]uogo a Stoccolma nel 1930, poi in brevi note 
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[incee e in eonferenze tenute a Palermo nel 1935~ a Bologna nei 1910 e a 
Roma nel 19~2. Perb un'esposizione sistematica dei $uoi studi sulIe defor- 
mazioni finite si trova in quattro poderose memorie inserite rispettivamente 
nei volumi XXII~ XXX~ XXXIX e LI  di questi Annali. Nelle memo rie ora 

eitate~ dopo aver rietaborato ed ampliato i r isultat i  ot tenuti  da altri  autori  sulla 

cinematica delle deformazioni finite~ passa alla ricerca di una relazione che 
sostituisca la tegge di Hoot~:E dell'elasticit& ordinaria. A questo scopo ricorre 

ai pl:ineipi della Termodinamica che gli permettono d ' introdurre il potenziale 

elastieo per trasformazioni isoterme e adiabatiche. Ottiene cosi (valendosi 
anche della nozione di spostamento inverso su cui sarebbe troppo lungo insi- 
stere) le equazioni generali per la statica delle deformazioni finite. Per  risol~ 
vere tail equazioni (non lineari e assai complicate) Egli suppone le forze pro- 
porzionali a un certo parametro O e ammette le soluzioni di quelIe equazioni 
sviluppabili in serie di potenze di 0; la legittimit& di questo proeedimento 

stata poi provata, con metodi funzi0nali, dallo STOPPELLI; Egli dimostra 
anzitutt% salvo casi eccezionali di eui diremo, Funieit~t di quel sviluppo in 
serie. Poi osserva che il primo termine si r]duce a quello fornito dall'elasticit~ 
ordinaria e to studio delle condizioni d'integrabilitA del secondo termine per- 
mette anzi di conoscere~ in generale, lo spostamento di eorpo rigido che nella 
elasticit~t ordina'ria si laseia indeterminato. Per6, in qualehe easo~ l'esame del 
seeondo termine dello sviluppo porta a ineompatibilit& o indeterminazione: 
l'elastieit& ordinaria non 8 in questi easi la prima approssimazione della teo- 
ria delle deformazioni finite; il r isultato in diseorso merita forse un ulteriore 
t same. Fino a questo punto Egli suppone dei tut to arbitrario il potenziale ela- 
stieo, salyo qualehe condizione qualitativa imposta dalla Fisiea; in seguito 
inveee Egli si propone di trovare la sua espressione. N questo un problema 
ehe Egli ehiama di vera Fisiea-~fatematiea (a differenza della Matematiea 
Fisiea ehe ~ solo lo studio analitieo deIle equazioni differenziali ehe si ineon- 
trano nella Fisiea) e ehe Egli risolve introdueendo la eosiddetta elastieit~ di 
seeondo grado eio~ ammettendo le tensioni fnnzioni di seeondo grado de]le 
deformazioni inverse. Supponendo inoltre i eorpi isotropi e, eome avviene nella 
gomma, ineomprimibili (eio~ nella deformazione non varia il volume; per que- 
sti eorpi ineomprimibili Egli svolge un'ampia teoria) ottiene una forma del po- 

tenziale elastieo in aeeordo eoi risultati  raggiunti da altri  Autori  in base 
all'esperienza. Nello sviluppo di queste rieerehe Egli espone non solo le 
soluzioni complete di partieolari  problemi di equilibrio elastieo, ma istituisee 
anehe un'estensione della teoria ordinaria dell'elastieith studiando i pieeoli 
spostamenti e le pieeole deformazioni a part ire di una eondizione di equilibrio 
forzato e dimostrando ehe in questa nuova teoria vMgone aneora teoremi elas- 
s:iei di elastieit~t come, ad esempio, quello di BETTI. Nella quarta  delle memorie 
eitate esamina te deformazioni finite per eo.rpi vineolati. Questi uttimi studi 
lo portarono ad introdurre  un problema di nuovo tipo: deformazioni di eorpi 
elastiei con eondizioni ambigue al eonto~rno; il problema si presenta ad eseJ~o- 
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pio quando il corpo elastico ~ soggetto ad un appoggio rigido o cedevole e di 

cui non si conosce l 'estensione delFarea  di appoggio. La  questione, int, eressante  
anche dal pun to  di vista analit ico, ~ s ta ta  r isol ta  in modo completo, dal 

FICttERA. 
La  Sua teor ia  sulle defo'rmazioni f ini te  det te  origine anche a numerosi  

s tudi  dei Suoi allievi in par t ico lare  del TOLOT~'~ ed ~ anche esposta, con indi- 
rizzo didat t ieo,  in un corso del C.I.M.E. e in un corso di Fis ica-Matemat ica  
pubbl icato in l i tograf ia  (Veschi, Roma). 

Passando ai teoremi di media~ di cui la maggior  par te  ~ contenuta  in 
una memoria  pubbl ica ta  negli Annal i  della Scuola Novmale Superio're~ diremo 
anz i tu t to  che essi sono no~evoli per  la loro semplicit~ e generalitY. In  sostanza 
Egli stabi.lisce formule  per  it valor medio delle tensioni  (o delle tensioni  
molt ipl icate per  oppor tune  espressioni) valide per  qualunque si.stema continuo. 
Da queste formule  Egli  t r ae  notevoli  eguaglianze e disuguaglianze applicabili  
a qualunque mezzo (elastico, plastico, ecc.) e che perci6 nell 'ambito della 
scienza delle co s t ruzioni  offrono ot t imi  cr i ter i  per ]a sicurezza. I teoremi 
di media  hanno dato o.rigine a r icerche del GaIoLI e di a l t r i .  

P r ima  di chiudere questa breve rassegna della Sua  a t t iv i th  r icorderemo 
il Suo t r a t t a t o  di Meccanica Razionale che, pur  avendo scopo pr inc ipa lmeute  

didatt ico,  contiene vedute originali  e profonde.  
La  Sua opera scientif ica o t tenne  al t i  e mer i t a t i  r iconoscimenti .  Poco ph'1 

che t ren tenne  ebbe l ' ambi ta  medagtia d 'oro dei XL;  era  dal 1935 socio corri- 
spondente e dal 1966 socio nazionale del l 'Accademia dei Lincei di c, ui fu anche 
Segretario.  E r a  membro delle Accademie delle Scienze di Tor ino  e di Bologna, 
de l l ' I s t i tu to  Lombardo,  del l 'Accademia P o n t a n i a n a  di Napoli,  delI 'Accademia 
<< Pe t r a r ca  >> di Arezzo, de l l ' In te rna t iona l  Committee for  the Congresses of 
Applied Mechanics. E r a  anche do.ttore <<honoris causa >> del Pol i tecnico di 
Kar lsruhe.  Da] 1938 faceva par te  della redazione di questi  Anna]i.  

A~TONIO SIGNOI¢INI fu Maestro nel senso pifi elevato della parala .  Raggiun 
sero ia ca t t edra  univers i ta r ia  o equivalente i Suoi allievi:  TOLOT'rI~ CATTANEO, 
GRIOLI~ BORDONI,~ MANACORDA e TEDONE. 

Vasta  era  la Sua  cu l tura  anche fuor i  dell 'ambito st .rettamente scientifico. 
Era~ f ra  l 'al tro,  ot t imo in tendi to re  di musica, e conosceva per fe t tamente  le lin 

gue francese e tedesca. 
P rofondamente  onesto, equanime nei giudizi, veramente signorile nel t ra t to ,  

la Sua d ipa r t i t a  lascia vivo r impianto  in tu t t i  quant i  ebbero la fo r tuna  della 

Sua  preziosa amicizia. 


