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GIAOINTO MORERA 

I1 giorno 8 febbraio di quest '  anno si spegneva  in Torino,  
dopo b, eve malat t ia ,  il Prof.  Giacinto Morera,  au ro ra  nel fiore 
della virilit& e della sua attivit& scientifica. Otto giorni p r i m a  
aveva tenuto la sua ultima lezione di meccanica al Polite- 
cnico. Scompare  con lui una delle intel l igenze pifl acute e pe- 
netrant i  che abbiano il lustrato in Italia nell '  ultimo ventennio  
le scienze matemat iche ,  scompare  ona bella i igura di uomo 
retto e coscienzioso, di insegnante  efflcace. 

Giacinto Morera  nacque in Novara  il 18 Lnglio 1856 da 
famiglia di agiat i  commerc ian t i .  Si laureb in Torino in in- 
gegner ia  ed in matemat iche  pure,  seguendo i corsi del D' Ovi- 
dio, del Genocchi, de|lo Siacci, che plfl pa r t i co la rmente  egli 
considerava come suo maestro.  Fece in seguito corsi di per-  
fezionamento a Pav ia  col Beltrami ed il Casorati, a Pisa col 
Betti ed il Dini, a Lipsia col Mayer  ed il Klein. Torna to  in 
patr ia  e gi& noto per  pregevol i  lavori,  dopo un anno vin- 
ceva, appena t ren tenne ,  il concorso di professore ordina-  
rio di Meccanica razionale nella Universit& di Geneva.  Qui 
r imase quattordici  anni, insegnando auche la Fisica ma tema-  
tica e copremlo le car iche di Preside e di Ret tore  dell Uni- 
versitA. Chiamato a Torino nel 1900 ad insegnare  Meccanica 
razionale e superiore, passava hello scorso anno alia ca t tedra  
di Meccanica super iore  pe,- assumere  l' incarico della Mecca- 
nica razionale al P, l i tecnico.  La facolta di scienze lo a v e v a  
da poco eletto suo Preside.  

Fu membro  dell '  Accademia delle Scienze di Torino e So- 
cio nazioaale  dew Accademia dei Lincei. 

L ' e p o c a  in cui Giaciato More, 'a compi8 i suoi studi fu 
una delle pifl fiwtunate per  le seienze matemat iche  in Italia.  
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I grandi maestri  che avevano iniziato il nostro r isorgimento 
scientifico eeano ancoea nella loro piena vigoria ed egli pot~ 
seguiee le loro scuole fiorenti a Tovino, a Pavia, a Pisa acqui- 
standosi una cul tura lavga e sicuea che gli permise di iniziare 
subito con suecesso le proprie  r icerche  originali.  Non si pub 
dire di lui the  fosse dotato di mente  lavgamente inven t iva ;  
il suo ingegno ebbe in prevalenza tendenze analitiche e cei- 
fiche, per cui pifi c h e a  crease  nuove teocie si dedic6 a pec- 
fezionare e completare teoeie gig. iniziate. Ma in questo la- 
ve to  egli profuse tesori di ingegno e di enevgia. Una quan- 
titg di quistioni egli chiaei, semplifieb o perfezion6, portando 
quasi sempee il eontributo di vedute ingegnose ed originali.  
Talch~ la sua pvoduzione scientifiea pub dirsi eritica nel senso 
pifi largo e feeondo, cio~ non dedieata allo studio di minu- 
ziosi particolaei, ma alla penetrazione e sol uzione delle qui- 
stioni pifi ditlicili e complicate. 

Questa tendenza del suo ingegno si rivel5 anche in un 
eavat tere  esterio, 'e di molte sue pubblicazioni, che egli pre- 
sentb in forma di lavoei brevi e coneettosi ; dei quali poi par- 
t icolarmente si compiaeeva, ed in conformitg del sue carat-  
t ree  sincere, la sua compiacenza non si teat teneva dal manife- 
stare esplicitamente. 

Allievo dello Siacci, t~u at t rat to anzitutto dai problemi fon- 
damentali  della dinamica. Erano da pore appaesi, nel decen- 
nio dal 1872 ai 1882, i lavori  elassici di Mayer, Lie, Frobenius,  
Darboux sulla teoria  delle equazioni ai differenziali totali ed 
il problema famoso di Pfaff, che appeivano nuove vie e met- 
tevano in luce relazioni uuove fra una quantitg, di quistioni 
diverse. Ouesti studi e rano in diret ta  relazione col metodi 
celebei a cui Hamilton e Jacobi avevano ricondotto la inte- 
gcazione delle equazioni della dinamica. I1 Moreea acquistata 
una sicura padronanza di quei multifoemi lavori, pot~ subito 
dare splendide prove della sua abilitg analitiea in un primo 
gruppo di lavori pubblicati nel 1882-83 negli Atti delia acca-  
demia di Toeino e nei Rendicondi dell' Istituto Lombardo.  
Par t icolarmente  importante  fra questi ~ l' applicazione del 
metodo di Pfaff alla integrazione di un sistema jacobiano di 
equazioni a der ivate  parziali. 
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Sopra questo genere  di quistioni r i torn5 poi quasi ~'enti 
anni dope, studiando specialmente il problema delia tra.~for- 
mazione delle equazioni canoniche del mote, in base alla 
teoria  delle trasformazioni di contatto del Lie. 

Un altro argomento  studiato dal Morera con singolaro 
predilezione fu quello delle funzioni armoniche ellissoidiche, 
a cui fu condotto dal problema di t rovare  una espressione 
della gravit'~ alla superficie del geoide. Generalizzando alcune 
formole del Prof. Pizz~,tti, egli riuscl ad espr imere  in mode 
assai semplice con integral i  deliniti le funzioni armoniche re- 
golari nel cahapo in te rne  ed esterno ad un ellissoide, medianto 
le quali si pu5 risolvere il problema di Dirichlet. Anche in 
questi ultimi tempi, ispirandosi specialmente ai metodi mira- 
bill dei geometr i  inglesi, egli andava pensando a quistioni di 
questa specie, e lasci5 tra i suoi sccitti un lavoro, quasi ulti- 
mate, sul problema della deformazione elastica di un ellis- 
soide. 

Le quistioni che si riforiscono alle proprietA dell' inte- 
grale di Cauchy nella rappresentazione deIle fuuzioni di va- 
riabile complessa, alle discontinuita delle der ivate  delle fun- 
zioni potenziali, alia formola di rappresentazione di Gauss, fu- 
rono t ra t ta te  dal Mocera in un bel gruppo di lavori, che per  
la forza dell' analisi, unita ad una precisione e limpiditA sin- 
golare di esposizione, sono da considerarsi  lea i migliori. Egli 
diede con questi un bell" esempio del mode con cui possono 
essere t ra t ta te  queste delicate quistioni, nulla t rascurando della 
necessaria esattezza, senza mai sow'acaricaro la trat tazione di 
procedimenti  ingombrant i .  

II M~wera ebbe pure un sense squisito delle applicazioni 
dell '  analisi ai problemi natural i ;  aiutato in ci5 anche dai suoi 
studi giovanili d' ingegner ia ,  che gli avevano procurato un~. 
estesa cul tura tecnica. 

Lunge sarebbe iI passare in rivista tutta la aerie dei suoi 
lavori  in argoment i  di questa specie. Egli si occup5 del 
pcoblema della cocda vibrante analizzando il significato delle 
varie  formole integrali .  Port5 il sue contr ibute al problema~ 
della dimostrazione della formola, con cui Kirchhoff rappre- 
sent6 matematicamente il priacipio di Huygens,  quando que- 
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sto problema fu discusso fl'a noi dal Bel t rami e dal Voiterra. .  
Studi6 una espressione genera le  delle formole fondamentai i  
della t e rmodinamica  senza specializzazione delle variabil i  in- 
dipendenti .  Trat t6  anche della scarica osciilante fra  le due 
a r m a t u r e  di un condensatore.  

Della teor ia  dell '  elasticit'~ si occupb quando erano r i ve  le 
discussioni in torno al significato delie celebri  formole di Max- 
well  e t rovb delle nuove espressioni general i  delle tensioni 
che soddisfanno alle equazioni dell '  equilibrin. A questa teoria 
fu pure  dedicato l' ultimo suo lavoro, comunicato all '  Accade- 
mia di Tor ino nel matzo  1907. In esso egli s tudiava alcuni 
stati di tensione in cui pus t rovars i  un corpo, peT" effetto di 
centr i  di pressione, senza che su di esso agiscano forze es terne  
e ne indicava una possibile applicazione per  la rappresenta-  
zione de|lo stato di tensione, in cui si t rovano  le cosidette 
l agr ime bataviche.  

Amico di lui da pifl di un venteunio,  collega suo ultima- 
mente  nella Facoltk di Scienze di Torino, abituato a conver-  
sat-e quasi g io rna lmente  con lui di quistioni scientifiche ed 
unix ersitaT'ie, ho potuto in t imamente  apprezzarne  le doti squi- 
site di intellet to e di ca, 'at tere,  la serenit~ nel giudicare uo- 
mini  e cose, la gala festosit/~ de l l ' an imo  che mai non lo ab- 
bandonava.  Ne sento ora  pill p rofondamente  la perdita.  E 
questa ~ ce r t ameu te  grande  per le Universi t~ I ta l iane che in 
poco pifl di un biennio videro scompar i re  ben sei egregi  cul- 
toci della meccanica teoretica,  Siacci, Bardelli,  Ruffini, Ces~ro, 

Picciati,  Morera .  
Es t r emamen te  alieno da qualunque esteriori t~ e da qualun- 

que occupazione che non fosse scientifica o scolastica, Giac in to  
Moreca fu conosciuto da pochi a l l ' in fuor i  del circolo della fa- 
miglia  e dei colleghi. M a f r a  questi la sua memor ia  r i m a r r ~  
indimenticata ,  come i suoi scvitti r i m a r r a n n o  una delle p a g i n e  

migliori  della scienza moderna  i taliana.  

C. SOMIGLIANA. 


