
La geometria in Italia, dal Cremona ai giorni nostri. 

Prolus ione  at Corse di geometr ia  superiore  

let ta  dal  prof. BESlA~tISO SEGRE a BoIogaa  i l  J_3 gennaio 193'2. 

]~ per me somme onore l 'esser  state chiamato a far parte di questa glo- 

riosa Universith, ehe vanta origini e tradizioni splendide - -  studiate con 

profondith ed acume, per cib the  eoncerne le matematieh% dal nostro illustre 

Collega BoRTono~ssI --  e ehe aneor oggi eonta fra i suoi membri uomini 

eminenti, di fama mondiale. Ed b con commozione non seevra da t i tubanza 

ehe salgo su questa eattedra, che vide il sorger radioso di queIFastro ehe 

fu LuIGI CR~O~'A, non a torte detto il Padre della moderna geometria ita- 

liana, e sulla quale si son suceeduti uomini  illustri, quali PIETR, o BoscHI, 

DO~iENICO ~ONTESANO~ FEDEt~IGO ENRIQUES ed ENRICO BOMPIANI. 

Mi sorregge perb lo sviseerato amore per la scienza, che ban saputo 

infondermi i venerati  maestri CORRADO SEGR:E e FRANCESCO S E V E R I -  ai 

quali, part ieolarmente in questo istante~ il mio pensiero si volge con rieono- 

seenza - -  e la ferma volonth di fare quanto ~ in me per non venir meno al 

buon home di Bologna e della seienza italiana. 

Non mi nascondo tutta l ' en t i th  di questo proposito, per apprezzar giu- 

stamente il quale ~ d 'uopo aver presente il prodigioso sviluppo ehe ha avuto 

in Italia. la matematica~ e pifi speciahnente la geometria, da CRE)I[ONA ai 

giorni nostri ;  ed ora appunto - - c o n  rapido s c h i z z o -  mi accingo a cogliere 

i tratt i  pifi salienti di questo periodo, che ci ha condotti ad un primato indi- 

scusso, che le altre Nazioni ci invidiano. 

Quando nel 1860 il t rentenne CRE~tONA. chiamato dalla fidueia di TERE~- 

ZlO 3IA.~IANI, saliva sulla cattedra di geometria superiore, allora fondata in 

Bologna dal dit tatore F ~ I N I ,  le eondizioni della geometria in I tal ia  - -  ehe pur 

nei seeoli preeedenti  aveva avuto valenti eultori - -  erano, fatte poehe eeeezioni, 

piuttosto modeste. In Franeia  ed in Germania, inveee, da oltre un cinquan- 

tennio, una eletta e numerosa sehiera di Geometri andava eostruendo quel 

superbo edifieio - - d e g n o  di reggere il eonfronto colla immortale eostruzione 

di EUC~IDE - -  ehe ~ la geometria proiettiva. 

Anna=li di Matematica~+ Serie IV, Tome XI. ~- 
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Le ragioni del nostro assenteismo da questo fervore di ricerche e di studi, 

son da imputarsi  alle disgraziate eondizioni politic, he di quel periodo della 

nostra storia, per eui le varie regioni d ' I t a l i a  erano fra loro divise e rette da 

governi --  in maggior parte stranieri o maneipi  dello straniero - -  c,he. new ele- 

vazione scientifiea e eulturale dei singoli e delle masse~ vedevano soltanto 

un pericolo alla loro stabilit~t. Si ehe, ad esempio, in oceasiene del VII ° Con- 

gresso degli Scienziati ita,liani tenutosi in Napoli nel t8~5, ed at quale parte- 

cipavano molti di fuori, il re PERDINA~DO II  o ingiungeva ad un suo ministro 

di ~< tenergti d' occhio quel pennaiuoli >>. 

Per  dare un'  idea, del modo eurioso con eui a, quei tempi veniva,no dai 

governanti considerate le Bose universitarie, riferirb col ¥OLTERRA il seguente 

a,neddoto (~). Essendosi rese vaeanti verso il 1835, in un 'univers i t~  tosc,ana, le 

eattedre di diritto ecelesiastieo e di algebra, due enltori di queste ma,terie 

ehiesero ed ottennero di rieoprirle. Perb, nell' assegnarle, esse furono per errore 

seambiate. Le proteste per la rett ifiea non valsero a nulla e non si vollero 

eambiare i << mutupropri  >> granducali  di nomina, gi~t f irmati :  il matematico 

rinunzib allora~ ad insegnare il gius c, anonico, m a i l  giurista insegnb algebra 

per tut ta la vita. 

All' ignavia dei governi oceorre poi aggiungere un' altra cireostanza, the  

- -  pur provando la maturit~t a cui erano giunti gli Italia,ni - -  non poteva certo 

favorire quella ealma ehe ~ eosi neeessaria per lo svolgersi proficuo degli 

studi. Voglio alludere al generoso fermento che aecomunava studenti e doeenti 

nelle ideologie di patria, e di libert~t, e nelle lotte eontro lo straniero oppres- 

sore. E, fra gli esempi pii~ tipici, ricorderb a questo riguardo ehe nel 1848 

il CREtVIONA, interrotti  gli studi, era accorso volontario in aiuto di Milano 

insorta, combattendo quindi a Nervesa, alla Piave, a Treviso, e partec,ipando 

infine alla difesa di Venezia; e ehe hello stesso anno il MOSSOT~I, professore 

eli meeeaniea raziona,le a Pisa, aveva eombattuto a Curtatone e Montanara col 

battaglione universitario. 

In tall eondizioni pub anzi destar meraviglia che in Italia le tradizioni 

seientifiehe non fosser per a,neo morte del tutto, e e h e -  non ostante i molti 

ostaeoli --- vi fossero uomini aperti alle nuove eorrenti. ~ Da molto tempo >> 

dice il CIiESIONA nella, c,elebre Prolusione da lui temlta salendo su questa 

eattedra (.2) ~< nelle universit~ d ' I t a l i a  non si poterono insegnare fuor ehe i 

<< primi rudimenti  delle seienze esatte; ed i buoni ingegni ne useiva,no questo 

<~ solo sa,pend% esistere vaste e meravigliose dottrine di eui era lor noto ap- 

(t) Cfr.  ~ A t t i  del  I V  Congres so  i n t e r n a z i o n a l e  c]ei ma t ema t i c i  ~> (Roma,  1908); t. I~ p. 57. 

(2) r e d .  Opere matematiche di L.  C~.E~O~2,~ t. I~ p. 238. 
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<< pena 1' alfabeto. Se non che ore cessava Ia scuola, soccorreva talvolta F opera 

<( generosa d~alcun professore; ehe con consigli, coil libri, con eccitamenti, 

<< indirizzava i giovani a quegli studi che non si eran potuti fare nella pub- 

<< blica scuola ~>. 

Ed ecco infatti  a Napoli, ore era vissuto NlCOL~ FEnc~oLA (1753-1S22), 

sorgere una numerosa Scuola geometrica ehe contava fra i migliori VI~cE~zo 

FLAUnt (1782-1863), la quate perseguiva con poche varianti  i metodi sintetici 

degli antichi ; in contrapposto Fom:u~A~o PADULA (1816-i881) e NICOLA TRUD~ 

(1811-1884) sostenevan0 I'opportunit/~ dell ' impiego dei metodi analitici, senza 

giungere per5 ad una coneezione veramente elevata della nuova geometria. 

Altri distinti eultori della geometria analit ica erano gli abati Do~E~¢ICO CHE- 

J.I~I (1S02-1878) e BA~t~ABA TOR~OLI~I (1808-1874) a Roma, e GIUS~O BEL- 

LAVI~IS (1803-1880) - -  uno dei creatori del moderno caleolo vettoriale - a 

Padova;  infine fra i centri pitt importanti  di studi matematici  in I tal ia  vi 

era allora Pavia~ ore insegnavano GASPARE 3IAINA~Dt (1800-1879), A~O~IO 

BORDO:NI (!788-1860) e F~A~CESCO BRIosc~I (1824-1897), the  doveva poi affer- 

marsi  come uno dei pifi grandi algebristi del secolo. 

Questi pochi ricercatori avevano fra loro contatti quasi nulli, ed a loro 

poteva solo giungere affievolita l 'eco delle mirabili  scoperte che si venivano 

facendo all 'estero, ogni relazione essendo estremamente difficile e --- dati i 

tempi - -  pericolosa. Una notevole influenza deve, da questo punto di vista, 

aver avuto il viaggio ~in I tal ia  compiuto nel 1843-44 da S~EI~E~, J~xoOBI, 

DIRICtILET e BORCHARD% e specialmente la loro permanenza a Roma ed a 

Napoli. Ad ogni modo le difficoltfi, che ineontravano allora in I tal ia  il pro- 

gredire ed il diffondersi della scienza, erano gravissime: non ult ima quella 

- -  a cui gih si ~ accennato - -  della mancanza di cattedre da dove le nuove 

verith potessero venir bandite. Dobbiamo quindi esser sommamente grati al- 

l 'opera  di quei solitari, cui non muoveva la speranza di onori o di ricom- 

pense, ma solo l ' amore  disinteressato per ]a seienza. 

Con l 'avvento deI governo nazionale, venivano nel 1860 create due carte- 

dre di geometria superiore a Bologna ed a 57apoli, r ispett ivamente rieoperte 

d a  L U I G I  CREMOz~A e da G I U S E P P E  BATTAGLI:NI;  e non tardavano a manife- 

starsi le benefiche conseguenze di questi provvedimenti, e delle mutate  

condizioni politiche. 

L 'opera  del CRE~[o~ nella geometria algebrica - -  per dirla 8ol C.~STEL- 

NUOVO (~) --  << chiude un' epoea per aprirne una nuova >>. E infatt i  col CRE- 

(~) Cfr. (~ I lendicont i  R. Ace. Naz. dei  IAncei ,~, serie VI ,  t. 12 (1930), p. 613. 
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)IO~A e h e i a  geometria, proiettiwt raggiunge le me~e pifi eceelse~ pervenendo 

alia teoria generale delle curve e delle superficie algebriche; e, d ~ altro canto, 

la scoperta fondamentate delle trasformazioni cremoniane crea tutto an nuovo 

ordine di r icerche importantissime -- non per aneo esaurite - -  al quale ap- 

partengono i pifi bri l lanti  r isultati  della Scuola geometrica italiana nelFulti .  
mo cinquantennio.  

La g e o m e t r i a  p r o i e t t i m ~  sorta quasi miraeolosamente dalF antiea, priu- 

cipalmente ad opera di DESARG~S e PASCAL; si era svi luppata erigendosi a 

dottrina solo circa due secoli dope, con MONOE~ CARNOT, LA~IE, PONCELE% 
GERGONNE, BOBILI~IER, MOEBIUS~ STEINER, CttASLES, PLUECKER,. mediante 1' abile 

contemporaneo sfruttamento della geometria degli antichi e dello strumento 
analitieo, ehe era stato forgiato per  altri seopi ne] seeolo XVII  ° da FER~IAT 

e DESCARTES; finch~ nel 1847 vosT STAUD~ le permette di assurgere a scienza 

autonoma, ereando un 'opera  di imperi tura bellezza e di eleganza inimitabile. 

]~ questa la scienza a cui il Cm~ONA subito si dedica con entusiasmo, pren- 

dendola ad argomento del suo Corso di geometria superiore:  e si deve in gran 
parte a lFopera  seientifica e didattica del CRE~OSrA se essa oggi ci appare 

assai pifi elementare, tanto da trovar posto fra i Corsi propedeutici,  e se inol- 

tre - -  grazie alle numerose applicazioni alla geometria deserit t iva ed alla 
statica grafica - -  essa insegnasi anche agli allievi ingegneri. 

I metodi puristi  dello STAUDT, se per  armonia e rigore posson reggere 

il paragone con quelli di EUCLIDE, non si prestan ehe con difficolt'~ agli svi- 

luppi ulteriori  della teoria:  ei5 intui il CREMO~A, ehe seppe maestrevolmente 

unirti  ad alcuni principi  fondamentali  tratti dal l 'a lgebra,  c r e a n d o -  per cosi 

dire - -  una nuova algebra vivificata da schietto spirito geometrieo. I1 con- 

nubio fra algebra e geometria non era nuovo nella storia (~), ed anzi esisteva 

assai prima della seoperta della geometria analit iea; ma ~ solo con CI~E~m~A 

eh 'esso assume una forma caratteristica, in cui possono rieonoscersi  il rigore 

e la generalith del l 'a lgebra  fusi coi preziosi suggerimenti  p0rti dall ' intuizione 
geometriea. A questo indirizzo appartengono le ormai elassiche ricerehe del 

CI~EMOST~ indicate poc'anzi,  relative allo studio proiettivo delle curve (1862) 
e delle super/%ie algebriche (1866-67). 

Nella geometria proiett iva hanno grande importanza le cosi dette tra- 

sformazioni proiett ive: ~ p. es. proiettiva la, corrispondenza che nasce per 
proiezione fra due piani, e nella quale ovviamente a.i punti  ed aile rette 

de l l ' an  piano eorrispondono i punti  e le rette delF altro. La nozione di cor- 

(4) De]l'indirizzo medesimo ehe il CI~E~>tONA seppe magistralmente sfruttare, gih si erano 
avuti saggi pregevoli con ]DoNCELE% CHASLES: MIAGNUS. 
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rispondenza o trasformazione ~ poi stata estesa in vari sensi, e si ~ dimo. 

strata altrettanto fondamentale per la geometria quanto quella di funzione 

per F analisi. Essa pub venir sfruttata da due diversi punti  di vista. I1 primo 

utilizza la trasformazione di una f igura in un' altra mediante una data corri- 

spondenza, per dedurre dalle proprietfi note della prima nuove proprieth 

della seconda. L 'a l t ro  punto di vista - -  di gran Iunga pifl elevato, e posto 

in rilievo da F. KLEI~ (1872) - -  consiste nel caratterizzare ogni ramo di 

geometria mediante un gruppo di trasformazioni: cosi, ad es., ta geometria 

elementare studia le proprietor delle figure che non si alterano per movimenti ;  

mentre la geometria proiettiva si occupa invece di quelle proprieth che re- 

stano inalterate di fronte alle trasformazioni proiettive. 

I1 Cm~o~A si propose pel primo la ricerca delle pi~t generali corrispon- 

denze fra due piani o fra due spazi che mutano punti  in punti  e rette in 

curve algebriche, pervenendo cosi a quelle t~as l ' o rmaz fon i  b i r a z i o n a l i  che 

meri tamente oggi portano il suo nome. Non girl, che non si conoscessero 

prima esempi di tall trasformazioni:  ma spetta al CI~E~O~A di aver impostata 

la questione in tut ta la sua generalith, risolvendola bri l lantemente in un 

modo che - -  nel caso del piano - -  pub ritenersi completo. Ben si comprende 

come, addottando i l  primo dei due punti  di vista di cui dianzi ho fatto cenno, 

questi r isultati  si prestassero agevolmente ad una numerosa serie di appli- 

cazioni: fra le pitt memorabili  ricorderb ]o studio delle superficie algebriche 

dei primi ordini - -  e, in particolare, delle cubiche --  fatto dallo stesso CR,E- 

)~O~A, CO1 quale si ricollegano pifl o meno intimamente ricerche posteriori di 

CAPO:RALI, DE P±OLIS, BER~I~I~ BEItZOLARI, CIA~I, ecc. I1 seeondo punto di 

vista doveva condurre pitt tardi - -  quando, come vedremo, saranno utilizzabili 

altri s trumenti  - -  alla creazione di una nuova geometria algebricc+: quella che 

studia le proprietor degli enti algebrici che sono invarianti  di fronte alle tra- 

sformazioni birazionali;  ma ad essa it CIiE)iO~=A non contribui in modo diretto. 

In  pochi anni, merc~ 1' opera del CI:{E~IOlqA, sorgeva in I tal ia  una fiorente 

Scuola geometrica, che eontava fra i discepoli diretti 'CA1)ORALI, DE I~=~oLIS, 

VERO:NESE, BERTII~I~ GUCCIA e ~IO:STESA:NO; e vari altri lavoravano con suc- 

eesso nello stesso indirizzo, come p. es. MARTInEts1 e DEL RE. Cib ~ da 

ascriversi, oltre alla fecondith e profondit~ dei metodi e dei risultati  del 

CREMO:KA, alla ta ra  comunicativa ed alla potenza organizzativa di quel Grand% 

in cui - -  come disse M. ~OE~HER (~) - -  ~< i geometri di tutti  i paesi, e non 

<( per ult imi i tedesehi, riconoseono uno dei loro geniali Maestri >>. 

(~) << Mathematische Annalen ~>~ t. 5.(~ (t904), p. t. 
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Un'a l t ra  Scao[a geomet~rica - notevole pur essa, bench~ non a]trettanto 

numerosa  ed o r i g i n a l e -  fu quella, che faceva capo al BA~AC~LI~g e the, 

ispirandosi a l l 'opera  di CAYLEY, Sh:LVIESTER e GORDAN, Si oecupava princi- 

palmente della studio geometrico degli invarianti e covarianti delle forme 

algebriehe;  fra i migliori seguaci di questo indirizzo ricordo D' OVlDIO, 

G ERBALDI~ e - -  in epoca pit~ reeente - -  ]~ERZOLAtlI  e PASCAL.  

Dovrei infine - -  per eompletare il quadro - -  parlare de l l 'opera  geome- 

trica di ]~ELTRAt~I: ma di Bib dirb in seguito, quando tratterb della geometria 

differenziale. 

Ha gi~ aecennato the  la geometria in Italia nell' ultimo quarto det secolo 

scorso, superato lo stadia meramente proiettivo - -  e ehe, in relazione agli 

sviluppi ulteriori, pub dirsi elementare - -  si andava gradatamente orientando 

verso nuove vedute e nuovi problemi, aventi la loro essenza nella conside- 

razione del gruppo delle trasformazioni birazionali. Caratteristico a questo 

proposito ~ 1' elegante risultato del BERTINI (1877-80), ehe riduce a 4 salt tipi 

birazionahnente distinti le involuzioni piane del seco~do ordine, r iguardandosi  

dunque come identiehe due involuzioni piane riducibili  l ' una  a l t ' a l t ra  me- 

diante trasformazioni cremoniane. 

II trapasso verso la coneezione puramente  birazionale dei problemi non 

poteva tardare;  e lo s trumento che dapprima meglio doveva prestarsi  allo 

studio di quei problemi, veniva appunto in quell '  epoca approntandosi  in Italia, 

calla sviluppo di un ultra ramo di geometria, ehe tosto doveva condurre ad 

applicazioni notevoli e svariate. Voglio alludere alla g e o m e t r i a  deg l i  il~er- 
s p a z i  o me tageometr i t t , ,  che - -  fondata fin dal 1844 da H. GRASS~IA~ in 

r icerehe geniali rimaste per  lungo tempo ignorate - -  gih aveva avuto in 

Germania, Franeia  ed Inghil terra eultori molteplici (~). 

Non erano perb mancati  i detrattori  che, in base a considerazioni meta- 

fisiche che oggi ci appaiono stravaganti,  avevano impugnata la legittimith 

della nozione di spazio ad un numero qualunque di dimensioni;  legittimith 

che oggi ~ pienamente riconosciuta dat punto di vista matematico non solo, 

ma anche - -  attraverso ]a moderna teoria della relativit~ - -  dat punto di 

vista fisico. Le discussioni sul l 'argomento servirono almeno a porre in lace 

ehe - -  la geometria non studiando gli oggetti in s~, ma solo le mutue rela- 

(~} D a p p r i m a  v a r i  A u t o r i  - -  e pa r t i co l a rmen te  J-~AGR, A~GE, JACOBt, CAYLEY, SYLVESTER, 
SCHLAE]~LI - -  a v e v a n o  pifi o meno  t i m i d a m e n t e  usuf ru i to  di cons ideraz ion i  iperspaz ia l i  in  
r i ce rche  una l i t i che ;  posc ia  v i a  via, si g i u n g e v a  ad  u n a  v i s ione  sempre  piil  geomet r i ca  dei  
problemi, merc~ l 'opera di ~DLUECKER~ ~:~IEMANN; CLEBSGH, KLEIN~ t~-ORDA~, ~[ALPtIEN; SAL- 
MON, CLIFFORD, eec. 
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zioni fra essi - -  d lecito sostituire quegli oggetti con altri, purehd tali relazioni 

restino inalterate. Ri[lessione questa di fondamentale importanza, suggerita 

specialmente dai lavori del PLUECKER, e ehe in sostanza gih equivale alla con- 

eezione di una g e o m e t v i a  as t va t ta~  seeondo la quale p. es. le coniehe di 

un piano si posson asMmilare ai punti  di uno spazio a 5 dimensioni. 

Queste idee suggestive e feeonde, giunsero in I tal ia ul ter iormente elabo- 

rate da A. CAYLEY e F. KLEIn, produeendovi un largo ed importante movi- 

menlo di studi e di ricerche. Ed eceo infatti, verso il 1868, il B E L T ~ I I  e~ 

verso il 1877, il D'OvlDIO iniziare nel nostro Paese  lo studio degli spazi 

ad ~. dimensioni, seguiti  a breve distanza dal VERO~NESE, il quale - -  in 

una Memoria fondamentale (1881} ehe segna un memento storico nello svi- 

luppo della geometria i tal iana - -  edific6 sintet icamente la geometria pro- 

iettiw, degli iperspazi (di cui esistevano pochi cenni in un lavoro di CA¥]~EY 

del 1846), sulla base del metodo delle proiezioni e sezioni; il VERO~ESE, e 

pi~ tardi altri, fra cui specialmente COR~ADO SEG-t~E, E. ]~E:RTI~I, G. LORIA e 

P. I)EL PEZZO~ fecero altresi varie eleganti applicazioni alla geometria ordinaria, 

mostrando come certe figure del nostro spazio possano talora venir  vantaggiosa. 

mente considerate quali proiezioni di figure pill sempliei degli spazi superiori. 

Un assestamento definit ive della geometria proiett iva iperspaziale si ebbe 

in fine attraverso 1' opera mult i forme di CORa.~DO SEGm% il quale, da un late 

- - s e g u e n d o  .le orme del CREM:ON~- seppe opportunamente sfruttare le 

nozioni ed i r isultati  che l ' a lgebra  deve a KRO:NECKER; WEIERSTRASS e 

FROBE~IUS, innestandoli nella trattazione geometriea;  e dal l 'Mtro --  met. 

tendo sistematicamente alla prova la concezione astratt~ della geometria - -  

riusei a cogliere larga messe di risultati  ed a fare dello spazio ad n dimen- 

sioni l ' ambiente  naturale in eui si dovevano considerate i fatti geometriei. 

Nel suddetto ordine d ' idee  si inquadra tutta una serie di r icerche di 

geomet~ ' ia  n ~ m e ~ , a t i v a ,  di quel ramo eio~ ehe ha per iscopo di determinare 

il nume:ro delle soluzioni dei problemi che si incontrano nella geometria al- 
gebriea, e del quale erano stati fondatori  PO~CELET, STEI:~ER, CHASZES, 

JO57QUI]~RES~ C:REM:O~A, SCHUBERT, ZEUTHE~. 
I1 SEGRE, pu t  non contr ibuendo alla geometria numerat iva  con notevole 

copia di risultati  personali, fu in essa un M~estro e un incitatore, tanto ehe 

quasi  tutti  i numerosi  discepoli diretti  o indiretti  di lui (CAS~EL~UO¥O, PIEnI, 

FA3~O~ BEPPO LEVI, TANTURRI, SE~rERI~ GIAMBELLI~ TOGLIATTI, etc.) hanno 

lavorato in questo campo, nel quale son da segnalarsi come part ieolarmente 

importanti  i r isultati  del SEVERI~ relativi all' estensione del metodo funzionale 

di CAYLEY, ai caralteri proiett/vi ed alle inte,rsezioni delle Variel(~ algebriehe 

s~periori, ed alla validit~t del principio della conservazione del numero. 
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L' attivith di CORRADO SEGRE come Seienziato e come Maestro - -  secondo 

avrb occasione di precisare nel seguito - -  ebbe anche un ' inf luenza  decisiva 

in altri rami della geometria;  per ora mi limito a seo'nalare l ' impor tante  

nfficio the  essa ebbe nell 'elaborazione per via i p e r s p a z i a l e -  avvenuta verso 

il 1890 - -  della nuova t e o r i a  de l l e  c a r v e  a l g e b v i v h v ,  caratterizzata dal 

grnppo delle trasformazioni birazionali, ed alla quale presero altresi parte 

attiva il BERTI~TI ed il CASTEI~!govo. Detta teoria, sorta dalle immortali  ri- 

cerehe di ]3E~ARDO RIE~IA~ intorno alle fnnzioni algebriche di una va- 

riabile ed ai loro i n t e g r a l i -  acutamente sviscerate, da un punto di vista 

pifi geometrico, dal CI~EBSCH -- e dM profondi sviluppi algebrici di BRILr~ e 

NOET]~[ER, veniva eosi eompletata dalle rieerche suddette, sino a formare un 

tutto unieo - -  che qui neppur posso adombrare - ore sono elegantemente 

congiunti  i tre suoi aspetti trascendente, algebrico e geometrico, e nel quale 

s ' inquadrano le classiehe ricerche traseendenti  di HURWlTZ e quelle algebrico- 

geometriche di SEVE~I sulle corrispondenze. 

Rielaborata cosi la teoria invariantiva delle curve algebriche in modo 

che pub ritenersi definitivo --- e che ha ricevuto assetto in recenti Trattat i  

italiani, da tutt i  conosciuti --  la geometria i taliana si volse alla t e o r i a  i n -  

v a r i a n t i v a  de l le  supe~' f ic ie  a l g e b v i c h e ,  sempre dal punto di vista delle 

trasformazioni birazionali. I fondamenti  di tMe teoria erano stati gittati al- 

l'estero~ sopratutto attraverso la grande opera di MAx 2NOETHER. Risultati  

importanti  si p0ssedeva, no anche in seguito ai lavori di CLEBSC]t, CAYLE¥, 

ZEUTKE:N, PICARD, per cib the  coneerne le superficie qualunque, e degli 

scolari diretti e indiretti  del CREMO~A (BERTINI, CAPOI:tALI, D:EL PEZZO, 

GUCCIA, JU1NG~ ~IARTINETTI, etC.), per eib ehe concerne le superficie razionali 

e i sistemi lineari di cnrve plane, la cui teoria era stata esposta e completata 

in w r i  punti essenziali in un bel lavoro del CASTELNUO¥O. 
3In tutto questo laseiava presentire le difficolt~ gravissime the  avrebbe offerto 

F inquadramenfo sistematico dei r isultati  iioti in un'  ampia teoria organica~ e ta ri- 

soluzione dei molti problemi elevati e difficili, che oecorreva tnttavia di sciogliere. 

Quel che in proposito oceorreva fu fatto; e fu fatto in I tal ia  in due di- 

stinti periodi: il primo dei quali va dal 1893 al 1900 ed ~ precipuamente do- 

minato dalle idee del CASTEL~UOVO e dell 'E~mqUES; il seeondo comincia 

col 1904 ed ~ net tamente dominato dalle idee del SEVERI. I due quadrienni 

1.896-1900 e 1904-1908 rappresentano per cosi dire i momenti  eroici della 

mirabile e grandiosa costruzione. 

Nei lavori di CAS~EI~I;OVO ed E~I:IIQUES giuoca principalment~ la con- 

siderazione dei successivi aggiunli di un dato sistema lineare (considerazione 

ehe --- in cam particolari  - -  gi/~ era stata sfrnt tata  da KA~'TOR); inoltre 



B. SEORE: L(e geometri~ in ltalia, dat Cremona ai giorni nostri 9 

--  put  non veneudo completamente abbando~mte le vedute iperspaziali del 

SE(~aE --  in essi diviene pi~'l nit ida e piil largamente operativa la concezione 

invariant iva dei problemi, distinguendosi chiaramente fra invarianza assoluta 

c relativa, ed andando in fondo nella spinosa questione delle cosi dette curve 

eccezionali; gih considerate nebulosamente dal ~NOETt~[Et~. Al SEVERI debbonsi 

fra 1 ~ altro varie ~.ozioni dimostratesi nella teoria di importanza fondamentale 

--  come quetle di curva virtuale, e di serie earalteristica d ~ un sistema continue 

di curve su di una superficie algebriea - -  nonch~ la geniale fusione dei metodi 

algebrieo-geometrici coi metodi anatitieo-traseendenti,  che erano stati eoltivati 

in Francia  dal POI~CARE, dal PICARD e dall 'Hu~BER~; e la teoria delta base 

con cui egli erea un 'a lgebra  delle curve sopra una superfieie algebriea, ehe 

ha avuto ripereussioni notevoli anehe hello sviluppo della topologia, A1 SEVERI 

si debbon inoltre i fondamenti  della geomet~, ia  s u l l e  vtt~.iet& a l g e b r i c h e  

a pi~t d i m e n s i o ~ i .  

L' edificio grandiose --  onore e vanto della scuola geometrica i tal iana --  

the  in tal guisa si ~ venuto costruendo, anehe per merito di FA~o, BERZO- 

LAtlI, BEPPO LEVI, DE FRANOtIIS, BAGNERA, SCORZA, CtIISINI e dei discepoli 

diretti  o indiretti  del SEVERI - -  ROSARY, TORELLI~ COMESSATTI~ ALBANESE 

e vari altri, fra i quali io stesso : -  non pub Venir del ineate  in pochi t rat t i ;  

mi limiterb dunque a dire ehe in esso si fondono armonicamente teorie ele- 

vatissime e disparat% con uno stile caratteristie% di elassica bellezza, e ehe 

la diffieile questione della risoluzione delle singolarit& delle superfieie fu seiolta 

dal nostro i l h s t r e  Collega BEPPO L~v~ (~). Non senza rammarieo mi toeea per 

ultimo osservare the  --  mentre all' estero vari sono i matematiei  ehe attual. 

mente si interessano a questioni ehe pif~ o meno intimamente si eollegano a 

questa splendida tradi~ione geometrica ( ~ ) -  non sono molti fra noi i giovani 

ehe Ia eontinuano. Cite, se ~ vero che le prineipali  questioni r imaste insolute 

appaiono assai difficilmente sormontabili~ eib an~i dovrebbe eostituire un 'o t .  

t ima ragione per cimentarvisi,  in ehi - - r i f u g g e n d o  dai facili s u c e e s s i -  

aspiri veramente a laseiare un'  orma personale nella seienza. 

Un' altra via maestra~ seguendo la quale gli I tal iani  si son pure briltan- 

temente affermati~ ~ quella della g e o m e t r i a  d i f f e~ 'enz ia le .  Questa diseiplina 

(7) Ricorderb  ancora i classici r isultat i  di CASTEL~NUOY0 suUa r a z i o n a l i t ~ d e l l e  involu .  
z ion i  p i a n e  e sulla cara t t e r i z zaz io~e  delle supe~'ficie r a z i o n a l i  ; quell i  di E~mQuEs sulle su. 
perficie di  get,ere geo~uetrico hullo,  di E]NRIQUES~ FANO e SEVERI sulle' superficie con i~ f in i te  
t r a s f o r m a z i o n i  birazio~tali  i n  s~ e di ENRIQUES e SEVERI sulle superficie con curva  ca~onica  
d ' o rd ine  zero; ed inf ine le fondamental i  r ieerche di ENRIQUES~ SEVERI, BAG57ERA e DE 
~I~ANCmS sulle superficie iperetIi t t iche.  

(s) Bast i  fare i nomi di LElvSCHETZ~ SNYDER~ GODEAUX~ ROSENBLATT; ZARISKI. 
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- -  che occupa per cosi dire una posizione strategica [ra l 'anal is i  e la g~,o- 

metria~ e le cui pifi remote origini si possono far risalire ad AnO~fI~fEDE --  

sorge contemporaneamente al calcolo infinitesimale, per tosto clevarsi a scienza 

in certa guisa autonoma, merc~ F opera di EuLER, MONG]~, G~vss  e dei lore 

seguaei, ai quali  si debbon lo studio delle prime proprieth relative alla cur- 

vatura  di curve e superficie,  e delle questioni concernenti  le congruenze di 

raggi, le coordinate curvilinee, la costruzione delle carte geografiche e l 'ap.  

plicabilit';~ fra superficie flessibili ed inestendibili .  

Non v'era, fra noi, prima della proclamazione del Regno d' Italia, alcuna 

cattedra da cui quella disciplina potesse esser divulgata;  tut tavia i rudimenti  

venivano allora generahnente insegnati nei Corsi di calcolo tgratificati in 

quei tempi dal l 'aggett ivo di sublime), e non mancavano cultori appassionati,  

come i gi~ menzionati MAI~ARDI e BORDONI, ai quali occorre aggiungere 

DELt~INO CODAZZI, pifi tardi egli pure professore a Pavia, che - - i n  una 

Memoria presentata  nel 1859 all'Aecademia, di Francia  - -  di~-de le celebri 

formule che ora portano iI suo nome unitamente, a quello del MAI~ARDI, che 

le aveva ottenute prima. Dopo il ~60, dette teorie trovarono il posto che loro 

spettava nei Corsi di geodesia, e ricevettero contributi  essenziali da parle 

di Scienziati italiani. 

Chi principalmente afferrb F importanza e la fecondit~ delle idee di 

GAUSS, riuscendo in breve a diffonderle fra noi, fu FRANCESCO B~IOSCI-tI; e 

dalla sua Seuola usci EUGENIO BELTRA~I, che - -  dopo aver insegnato du- 

rante I 'anno scotastico 1862-63 algebra e geometria anali t ica qui in Bo- 

logna -- sali alla cattedra di geodesia del l 'universi th  di Pisa, chiamatovi 

dal BIkini. Durante  il triennio trascorso a Pisa, 1' attivit~t del B]~L~R.AMI si 

v01se con pieno suecesso alla geometria differenziale, ispirandosi specialmente 

alte vedute di BER2~ARDO RIE)'IANN, il quale, per  motivi di salute, aveva 

fissato la sua dimora in quella  citth. E, in breve volger di tempo~ divennero 

classiei i risultati  del BELTRA~I relativi alla rappresenlazione geodetica delle 

superficie, ai para.melri differenziali, alle variabili complesse, alle superficie 

di area minima,  agli spazi di c urvatura eostante, ed a quclla luminosa inter- 

pretazione della geometria non. euelidea, c h e v e n n e  inaspet tatamente a chiarire 
una controversia allora agitata intorno ai prineipi della geometria. 

H a  cosi origine tut ta  una serie di ricerch% che comprende la prima 

attivit~ del DI~q~ al eui home restb legata una particolare superfieie a cur- 

vatura eostante negativa; quella del CESARO .... relativa alla geomel,ria in. 

trinseea -- improntata  a tara  eleganza e densa di contenuto geometrico;  
quella  del RICCI, ehe --  col vtHcolo <t.usolttto, al quale pure contribui pode- 

rosamente il LEVI-CIVITA - -  creb uno degli s trumenti  essenziali di cui si 
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poi valso EINSTEIN nella sua teoria della relativith; per culminate  infine con 

l 'opera  grandiosa di LuIGI B I ~ O H I  e della sua Scuola, ehe valse a far pro- 

gredire notevolmente quasi tutti  i eapitoli della geometria differenziale. 

Una delle idee pitt feconde the  debbonsi al BI~NCm 6 quella  dell' impiego 

di opportune trasformazioni, quale ad esempio quella  c h e f a  passare da l l ' una  

a l l ' a l t ra  delle due falde foeali di una con~'eniente eongruenza di raggi o di 

sfere. Di tale tipo b la celebre trasformazione complementare, ehe permette 

- -  nota ehe sia una superfieie pseudosferiea - -  di dedurne infinite altre. La 

rei terata a pplieazione di questa trasformazione, conduce eosi a sistemi di 

superfieie pseudosferiehe dipendenti  da un numero grande a piacere di pa- 

rametr i ;  e, dal punto di vista analitico, porge un nuovo strumento per  lo 

studio di determinate equazioni a derivate parziali, reso pifi potente da ele- 

gantissimi teoremi di permutabilitd~,. L' indirizzo di r icerche in tal guisa inau- 

gurato, ed al quale tosto si associarono at t ivamente matematici  stranieri  emi- 

henri quali  i l  LIE ,  il ]~AECKLUND ed il DARBOUX, condusse il BIA~GI~I ad 

edifieare le teorie ormai classiche relative alle superficie a curvatura costante, 
aIle deformate per applicabilit~ delle quadriche ed a taluni sislemi tripli otto. 
gonali e tripli eoniugati di superficie. Notevoli anche furono gli apporti  del 

BIANC~tI alia geometria differenziale non euelidea, e 1' abitit'~ con eui egli seppe 
dedurne proprietor di geometria euclidea. Numerosissimi i suoi scolari diretti  

ed indiretti, fra cui FUBI~I, E. E. LEvi, CAI~APSO, ToR+oRI¢I, To~oLo e SBRANA. 

Un ulteriore importantissimo ramo di geometria differenziale, ~ quello 

ehe - -  fondandosi sulle profonde concezioni e sui risultati  del RIEMA57~ 

relativi agli spazi eurvi - -  si ~ venuto rapidamente svi luppando in questi  

ult imi anni; in vista, specialmente delle applieazioni alla teoria della, relativith. 

I1 germe del nuovo larghissimo movimento d ' idee  risiede nella geniale 

nozione di parallelismo, in~rodotta dal LEvI.CIvI~A nel 1917, merc~ la quale 

si effet tua il trasporto di una direzione spiccata da un punto di uno spazio 

di RIE~AN~, quando il punto si muova in esso arbitrariamente.  Da qui eb- 

bero subito origine numerosissime ricerehe, quali quelle di SEVErn, Bo~[rlA~I 
in Italia, e quelle di WEY~, CARTANt SCI:[OUTE:N alp estero, ehe portarono alla 

bella teoria  deile conness ion i ,  relat iva allo spazio concepito nel modo pitt 
generale come una r iunione di cclle infinitesime - -  fra loro opportunamente  

connesse - -  in eiascuna delle quali  sussiste una data geometria (metriea, 

affine o proiettiva). 

A tale teoria - -  ehe alia sua volta int imamente si ricollega alla geo. 
metria proiettiva dei cammini di V]~BLE~L T~OMAS ed EISENItART - -  ha 
pure contribuito E~]SA ]~ORTOLOTTI~ il quale fra l 'a l t ro ha rilevato una no- 
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tevole relazione fra ess~t e F ordinaria geometria delle vaHetg immerse in 

ambiente proiettivo. 

Quest 'ul t ima geometria, ossia lo studio delle proprietg infinitesimali dello 
figure ehe sono invarianti  di fronte alle trasformazioni proiettiv% eostituisee 

oggidi un eorpo estesissimo di dottrine -- pih noto col home di g e o m e t v i a  

p ~ ' o i e t t i v o - d i f f e r e n z i a l e  - -  sviluppatosi  in gran parte per merito di Geo. 
metri  italiani. 

Pr incipalmente  due sono gli indirizzi ehe qui si riseontrano. I1 primo. 

o r i g i n a t o  d a l l e  r i c e r c h e  d i  ~-IALPKEk~ W I L C Z Y ~ S K I .  S A ~ N I A  e BERZOLARI;  

r iconduce sostanziahnente lo studio alla determinazione di certi i n v a r i a n t i  

e c o v a r i a n t i  di determinate equazioni alle derivate ordinarie, o di sistemi 

d' equazioni alle derivate parziali del  2 ° ordine. Esso ha reeentemente rieevuto 

una sistemazione definitiva eolle fondamentali  r ieerche del FUBINI, il quale 

- -  mediante la sagaee introduzione di opportune f o r m e  d i f f e renz ia l i ,  e t' ira- 

portante nozione di d e f o r m a z i o n e  p r o i e t t i v a  - -  ha potuto ottenere luminosi 

raffronti eol l 'ordinaria  geometria differeuziale metrica~ e eompletare la teoria 
in vari punti  essenziali. 

I1 seeondo indirizzo ha rieevuto la sua earatterist iea impronta, prevalen. 

temente sintetiea, dalle r ieerehe di CORRADO SEGRE relative a questo argo- 

mento - -  precedute da qualehe saggio di ])EL I~EZZO - -  e eonta fra i suoi 

migliori eultori il TERRACIh'I ed il Bo~IPIANI. Per  quanto in certe questioni 

i metodi impiegati da questi Autori non possano penetrare eosi addentro 

come i preeedenti,  pure  essi hanno un valore altamente suggestivo, poieh6 si 

fonclano su d 'uno  studio diretto degli enti geometriei - quasi sempre eonsi- 

derati  negli i p e r s p a z i - - e v i t a n d o  i lunghi ealeoli collo sfrnttare in sommo 

grado F intuizione geometriea. Vari dei risultati  eonseguiti  in quest"ordine 
d ' idee  hanno anehe importanza per  l 'analisi,  come ad es. quelli sulle cost 

dette te l l ,  ehe rieevono un ' immedia ta  interpretazione nella teoria delle equa- 

zioui di LAPLACE. Oeeorre inoltre, per poter valutare appieno la portata di 

quelle rieerche~ rilevare ehe molte di esse costituiseono uu importante anello 

di eougiunzione fra la geometria differenziale e la geometria algebriea (~"). 

t ~) Numeros i ss imi  sono co]oro ehe a l l ' e s te ro  si sono oeeupati  dei d ivers i  rami  di geo-  
metr ia  differenziale.  Oltre a quel l i  gift r icordat i  nel  testo, vanno par t ieolarmente  menzionat l  
DUPIN~ BINET~ LA)/H~ )'[OUTARD~ J-ACOB], ~¢[INDING, BONNET, SERRE% I~IOITVILLE, ]~ERTRANI). 
~)¢[. LEW¥, ]~AGUERRE~ I~OENIGS~ ]~I~AUCOUR~ ENNEPER~ PETERSON~ VOSS~ SCItU]~ ~ILLING~ 
~CHWARZ~ K~NOBLAITCH~ WEINGARTEN~ LIPSCHITZ~ ~H:RISTOFFEL; SCHEFFERS~ T~ILIENTIIAL, 
(~UICFIARD; e Fin epoca pi~'l recente,  GAMBIER~ STRU]K; TZITZI~ICA; CECH e ]~LASCHKE,, que-  
s t 'u l t imo capo di nna f ioreaie  Scuola  geometr ica  tedesca. 
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Dirb infine brevemente di quel potente mezzo di sintesi geometriea ehe 

6 il moderno ectlcolo ve t tov ia le .  Sorto dalle rieerehe di BE5LAVlTIS, GR~S- 

SMANN~ I~AMILTON~ t{EAVISIDE~ eec., esso vanta fra not numerosi eultori, 

quali PEANO, BURALI-FORTI, BOC~IO. MA.I~COI:O~O ed il nostro illustre Col- 

lega Bu~.c+~++I, ai quail deve eontributi  notevoli - -  come ad es. lo studio 

approfondito delle omografie ed iperomografie ~elloriali - -  ed applieazioni 

pregevolissime alla geometria differenziale ed a vari altri rami delle mate- 

matiehe. 

Qui arresto la rapida esposizione, di cut non m i  naseondo le deficienze 

e le laeune, in parte dovute alla ristrettezza del tempo. Non ho, ad eselnpio. 

potuto parlare delle rieerehe sui l ° o n d a m e ~ t i  d e l l a  g e o m e t r i a  di VERO~ESE, 

PEANO, PIERI, EN~IQUES, F:~'qo, BEPPo LJavI (~"), e del grandioso movimento 

filosofieo ehe ....... rieollegandosi ad esse .-- ha portfito alle pitt importanti  

eoncezioni delia relativit'X; neppure ho detto della t opo log ia  o aml ly . , i . ,  

,,it,.~s, bench6, per dirla col SEVERI (~) - -  alla cut effieaee attivit~t si deve 

la diffusi~ne fra not dei risultati  conseguiti negli ult imi anni al l 'estero in 

questo eampo -- 1' I tal ia  abbia avuto nel BETTI ed in vari eultori di geometria 

Mgebrica, r ispett ivamente l 'antes ignano e gli apostoli del l ' importanza di tali 

studi:  ed anche ho taeiuto di quella geo+ttetria i p e r c o m p l e s s a  ehe --  ori. 

ginata da rieerehe di CORRaDO SEGUE rimaste in ombra per h n g o  tempo - -  

ha reeentemente trovato applieazioni notevoli e svariate (~-2). 

Per  dare an ' i dea  eompleta del periodo storieo ehe ho voluto tratteggiare, 

avrei pot dovuto porte meglio in iuee i legami col mo,dmento scientifico 

delle altre Nazioni, e cogli altri rami della seienza. A questo proposito mi 

timito a constatare ehe t 'antagonismo ehe aneor non molti anni fa sussisteva 

fra Analisti e Geometri, ~ oggi eompletamente superato. <~ Analisi e geometria >> 

osserva il VOLTERRA (~:~) << ehe furon r i tenuti  ed impiegati come due termini 

~ opposti, non possono, n6 per la loro origine, ng per la loro storia, nb per 

<( la natura  loro, fal'si eorrispondere a eoneetti the  si elilninino e si esclu- 

<< dano a vieenda; dirb a nzi ehe non possono porsi a confronto, come non 

~< pub stabilirsi un rapporto fra il eolore ed il volume, fra il peso e la forma 

(< dei eorpi >.~. 

(~o) A cut oeeorre aggimlgere fra gl[ st.ranierl KLEtN~ I-1ILBI~]I~T; t~ASCII~ SCtIU1L }/OIN- 
C~A II~]~ SCHOENFLIES. 

{n) 1~ SEVERb M o d e r n i  i n d i r i z z i  ~e l le  m a t e m a t i c h e .  ~ Atti  della Soeiei'a I t a l i ana  per il 
Progresso delle Sclenze ,, ( X V I I  ~,iunione,  Set tembre 19~8). 

(~e) Speeiahnente  per  merito di SLVEeI e CA~aTAN. 
1~3) Loc. cit. in  (~), p. 62, 
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La distinzione fra analisi e geoiaetria 6, seeondo me, analoga a quella 

ehe intercede fra un 'opera  di musiea ed una di seul tura;  ambedne agiseono 

sul nostro intelletto soddisfaeendo a quel sentimento estetieo - -  insito in 

noi -- the  rieerea helle cose Farmonia  e la proporzione, l 'ordine e la mi. 

sura:  l ' u n a  trae la sna 6ssenza dal eoncetto di numero il quale - seeondo 

PL:~o~']~ - -  governa~ il monde, e l ' a l t ra  da quet sense pta, slico cosl vivo 

nell' uomo da far dire allo stesso PLATONE ehe Die elernamenle geomelrizza. 

3{a. come gli antichi vedevano la suprema bellezza del create he l l ' a rmen ia  

delle stere, cosi non si pub penetrare lo spirito di eib che ~ oggi la mate- 

matica, senza una visione d 'ass ieme che permet ta  di apprezzare l 'unit '~ mo- 

nolitica del maestoso edificio. Tanto pit~ ehe i ravvicinamenti  sono essenziali 

al progresso della scienza; e varie delle pifi reeenti teorie non si posson 

neppure net tamente assegnare al l 'anal is i  piuttosto ehe alia geometria o vice- 

versa. Valga come esempio la, perspicua . qeometr ia  de l lo  sp t t z io  hilbe~.- 

t i a n o ,  eolla quale l ' i l lustre  Cotlega VI~ALI ha potuto assoggettare a l l ' in tui .  

zione geometriea uno dei pi~ elevati capitoli di an~/lisi --  il ealcolo funzio- 

nale - -  originate dai magistrali  lavori deI PINOItERLE e del VOLTERRA. 

I1 quadro da me delineate - -  ancorch6 imperfetto - -  non pub non eol- 

pire per la mult iforme ricchezza e la vastit~ degli argomenti. Dei numerosi 

rami che si dipartono dal rigoglioso troneo della geometria, formerb oggetto 

di sueeessivi Corsi di geometria superiore. Principierb intanto eolla geo-  

m e t r i a  a i g e b r i c a ,  che pifi profondamente porta impressa l ' o rma del genie 

italiano, r iat taceandomi int imamente alia tradizione del Cm~foxA,  la quale 

non pub n6 deve morire. Udite le parole di entusiasmo e di fede, pronunciate 

dallo stesso CRm{O~A nella ehiusa smagliante della sua eitata Prolusione (,4). 

<< Respingete da voi, o giovani, le malevole parole di eoloro che a con. 

<< forte delia propria ignoranza o a sfogo d ' i rosi  pregiudizi vi chiederanno 

<< con ironieo sorriso a e h e  giovino questi ed altri studi, e vi parleranno del- 

<< l ' impotenza pratiea di quegli uomini ehe si consaerano esclusivamente al 

<< progresso di una scienza prediletta. Quand' anche la geometria non rendesse, 

<< come rende, immediati  servigi alle arti belle, all' industria, alia meccanica. 

<< all 'astronomia,  alla fisica; quand' anche nn 'esper ienza secolare non ci am- 

<< monisse che le pifi astratte teorie malematiche sortono in un tempo pitt o 

<< meno vieino applieazioni prima neppur sospettate; quand 'anche  non ci 

<< stesse innanzi al pensiero la storia di tanti  i l lustri  ehe senza mai desistere 

<< dal coltivare la scienza pura,  furono i pifi efficaei promotori della presente 

(t90p. cir. i~ (2), p. 253. 



,< eivilth --  aneora io vi direi:  questa seienza 6 degna the  voi l ' amia te ;  

(< tante sono e cosi sublimi le sue bellezze ch 'essa  non pub non esercitare 

<~ sulle generose e intatte anime dei giovani un ' a l t a  influenza educativa, 

(( elevandole alla serena e inimitabile poesia della verith~! I sapientissimi 

~,, antichi non~vollero mai scompagnata la filosofia~ che atlora era, la scienza 

~ della vita, dallo studio della geometria, e PI~:~O~E scriveva sul portico 

~< della sua accademia: Nessuno entri qui se non ~ qeometra. Lungi  dunque 

<~ da voi questi apostoli delle tenebre; amate la verit~ e la luce; abbiate fede 

~< nei servigi che la scienza rende presto o tardi alla causa della civilth e 

(~ della libertY. Credete neWaw:enirel  questa 6 la religione del nostro secolo >>. 

La  passione travolgente che animava il C]~EMO~:% e ch~egli seppe in 

modo cosi effieaee trasfondere nei suoi discepoli, pare - -  s ' io non m~in - 

ganno - -  oggi vada leggermente smorzandosi. Diminuito 6 fra noi il numero 

dei giovani che si dedicano alla scienza pura~ e molti di questi si volgono 

di preferenza verso le seienze fisiche, attratt i  forse da ricerche che sembrano 

avere un maggior interesse pratico, e da quelle recenti vedute che son venute 

a sconvolgere molte delle nozioni che per F addietro si ri tenevano stabilmente 

acquisite. 
Si rammenti  perb --  col JACOBI (~) --- che l 'unico scopo della seienza 

l 'onore dello spirito umano;  8, da questo punto di vista, una questione 

sui nmneri  equivale ad una questione sul sistema del mondo. Aggiungasi 

-- ammonisce il SEVERI (~'~) - -  ehe (< il giorno che decadesse il livello dei 

~< nostri studi matematici  sarebbe un bruttissimo giorno per la ~azione, in 

<( quafito, a seadenza piil o meno lunga, ne deriverebbe un decadimento del 

~( livello scientifieo generale ed in modo partieolare quello delle scienze fi- 

~ siehe. Rieordiamoci che Napoleone considerava 1' alto sviluppo degli studi 

~< matematiei  legato alia grandezza e alla prosperit~ della Nazione; e che lo 

~< stesso concerto napoteonico ha ispirato la Germania nel periodo pifi bril- 

~ lante della sua ascensione >>. 

Possa~ o giovani, il mio insegnamento contribnire a disehiudervi le ar- 

cane bellezze delle matematiche discipline, e ad iniziare qualeuno di voi alle 

dolcezze sublimi della ricerca seientifiea, paragonate dal JAcoB1 (~7) al magico 

(15) ]-aettera a LEaE~D~E (2 luglio 1830); err. C .  G. J. JACOB1, Gesammelt~ lVerke, t. I 

(Berlin, 1881). p. 4,53. 
((6) N e l  Rappor to  tennto alia X I X  riunione della Societh I ta l iana  .per il Progresso delle 

Scienze (Settembre~ 1930). 
(~) Cfr. Kn0~ECKEI~ Uebe¢' den Zahlbegi'iff ,  ~, Journal ftir ) la th .  >,: t. 101 (1887)~ p. 337. 



16 B. S~c~ICn: La geometria i~rt Italia, daI Cremona ai giorJ~i ~wst,ri 

effetto the  --  secondo la narrazione di OMERO --- produccvan sui messi di 

UIisse i fiori del loto: 

,, C h i u u q t m  l ' e s e a  d i l e t t o s a  e m m v a  

~, G u s t a t o  a r e a ,  con  le n o v e l l e  i n d i e t r o  

<~ ~ o n  b r a m a v a  t o r n a r :  co la  b r a m a v a  

S t a r s i  e~ m a n g ' i a n d o  dol  soa 'ee  lore,  

,, L a  e o n t r a d a  n a f i a  s b a n d i r  da l  p e t t o  ,, (~s). 

-,.Non gig perb -- come cosi verrebbe a significare l 'u l t imo verso preso 

alla lettera, e come alle volte erroneamente si opina --  che lo Seienziato sia 

quasi estraneo alle contingenze materiali  della vita: poich6 anzi - -  attesta 

la storia - -  l 'arnor di patria 6 sempre state una delle caratterist iche sue 

pifi spiccate; e dai suoi studi astratti  egli ha saputo trarre sovente una, com- 

prensione della vita pi~ suggesti-,*a e profonda. 

E non crediate neppure che il possesso della scienza sia agevole quanto 

quello dei frutti  del lore! Esso esige per centre eostanza e abnegazione e 

spirito di saerificio grandi, qnali solo posson esser dettati ad una mente 

eletta, dal l 'amore per la scienza e dalla fede incrollabile nella continua ele- 

vazione dello spirito verso uno state di perfezione sublime, c h e -  per quanto 

forse irraggiungibile -- costituisce la meta ideale in eui armoniosamente si 

fondono il Buono ed il Belle. Ed 6 appunto il faticoso sforzo che compie 

per procedere su questa via - -  unite a l l 'appagamento del pih raffinato sense 

estetico - -  the  procura allo studioso soddisfazioni purissime, a naloghe al 

sense di gioia che anima Falpin is ta  nella conquista della vetta. 

(is) Iliade, c a n t o  I X .  


