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MEDICINA SCIENZA 

Un provocante libro 
di Thomas Szasz 

La malattia 
mentale 

non esiste ? 
II ruolo del medico nella societa moderna 

II malato psichico non ha ancora in Italia 

lo « status » di vero e proprio « malato » 

II concetto di « malattia mentale » e 
fine del 1600 che, in Francia, giuristi e m 
vidui con i quali non si riusciva a instau 
« n o r m a l m e n t e » fra uomini, dovessero considerars i a 
viso, da un giorno aH'a l t ro : al contrar io , essa si dif 
aH'a l t ra , pe rmcando di se piu o mono velocemente , p 
In I tal ia, per esempio, la 

relativamente giovane: fu soltanto verso la 
edici cominciarono a sostenere che gli indi-
rare il medesimo rapporto che si instaura 
m m a l a t i . Q u c s t a c o n c e z i o n e n u o v a non v i n s e d ' i m p r o v -
fuse l e n t a m e n t e , in m o d o d i v e r s o d a u n a n a z i o n e 
iu o m e n o p r o f o n d a m e n t e , la c u l t u r a e l e i s t i t uz ion i . 

c o n c e z i o n e d e l l a m a l a t t i a 
m e n t a l e c o m e v e r a o p r o 
pria, < malattia > e prescnte 
nella forma, nelle asserzioni 
vorbali c scritte. piuttosto che 
nella sostan/a legislativa. am-
ministrativa. ecunomico socia • 
le, o tecnico .scientifica. An-
che se sulla porta degli anti-
chi «manicorni» oggi si leg-
Re « ospedale psichiatrico ». 
l'atteggiamento della societa 
italiana verso quello che defi-
nisce verbalmente «malato 
psichico» 6 in realta molto 
diverso dall'atteggiamento che 
essa ticne verso il comune 
ammalato. Basti pensare che 
la malattia psichica non frui-
sce di trattamento previden-
7iale. e quindi il lavoratore 
che viene ricoverato in ospe
dale psichiatrico non perce-
pisce l'indennita economica 
«di malattia i>: basti pensare 
che le leggi che stabiliscono 
il numero massimo di amma 
lati per ogni medico ospeda-
liero non concernono gli orga-
nici degli ospedali psichiatri-
ci. tanto che il medico di 
ospedale psichiatrico puo ave-
re sotto le proprie cure due-
cento. trecento ammalati. 

Non ho fatto che due esem 
pi: ma credo siano sufficiente-
mente dimnstrativi di come. 
per la societa italiana. il 
« malato psichico» sia consi-
derato « malato » solo a paro 
le. solo formalmente: nella 
sostanza. no. L'impegno del 
partito comunista e in genere 
della sinistra italiana. in que 
sti vent'anni, si 6 indirizza 
to verso uno scopo molto chia 
ro: ottencre al malato psichi
co. nella sostanza e non solo 
nella forma, lo status di vero 
e proprio ammalato: il che 

significa l'indennita economi
ca per le assenze dal lavoro, 
tutte le necessarie cure domi-
ciliari e ambulatoriali a can-
co degli enti previden/iali. e 
la trasformazione degli ospe
dali psichiatrici in veri e pro-
pri ospedali 

Fatta, e ribadita. questa 
premessa. potra sembrare con-
traddittorio che si trovi inte 
ressante e valido il libro di 
Thomas Szasz II mito della 
malattia mentale (ed. n Sag 
giatore): difatti la tesi fon-
damentale del libro (se si puo 
schematizzare in poche righe) 
e questa: la malattia mentale 
non esiste come malattia, ed 
e invece la sperimentazione 
ed espressione in termini di 
sensazion- o seqni somatici 
(relativi al corpo) di problemi 
di esistenza. II comportamen-
to del malato psichico. secon-
do questa tesi, sarebbe una 
specie di « rappresentazione » 
che 1'individuo fa, della pro
pria condizione. usando un 
linguaggio allusivo e un indi 
retto invece del normale lin
guaggio: la malattia sarebbe 
* Vidioma cui il solitario, il 
reietto, il povero e il non 
istituito pnssono ancora far ri-
corso, nella speranza di otte-
nere quel che non sono riu-
sciti ad avere per altre vie » 
e cioe * la loro porzione di 
" amore " umana ». In questo 
quadro. I'opera svolta dal me
dico nel suo rapporto con il 
« malato psichico » non sareb
be un'opera realmente t me 
dica » (restituzione della « sa 
lute») . ma costituirebbe una 
«funzione di tranquillante so-
dale > 

Trovare una certa — anche 
impressionante — dose di ve-
rita in queste asserzioni non 

Mostre d arte a Bologna 

Sergio Vacchi e 
Concetto Pozzati 

Due mostre hanno puntua-
lizzato a Bologna I'attuale di-
battito artistico: quella di Ser
gio Vacchi alia galleria S. Lu-
ca. e la personale di Concetto 
Pozzati alia De' Foscherari. Si 
tratta di due fatti di notevole 
importan7a. anche perche fra 
la posi*7ione di poetica di Vac
chi e quella di Pozzati corre. a 
mio avviso. una linea cultura 
le ben precisata, feconda di 
implicazioni e di prosnettive. 
La mostra di Vacchi fa perno 
sull'imponente e cupo < Fede-
rico II». che. aecompagnato 
dai disegni prcparatori. e quasi 
un manifesto del sensualismo 

I saggi di Barilli. Crispolti e 
Del Guercio mettono in rilievo. 
con diversa incidenza. i rnotivi 
del « recupero > attraverso una 
interprets 7ione e una attualiz-
2azione del portato storico. di 
rnotivi e oegctti. segni lingui
stic! e simboli. che fanno di 
Vacchi il portabandiera. assie-
me a Fieschi. di un'operazione 
che mira a consacrare e a dis-
sacrare insieme il passato sto
rico e anche il presente, inteso 
anch'esso nelle dimensioni del 
factum. Di qui la complicata 
simbologia che s'intrica di sto
rico e di attuale. il telefono di 
pietra. la cascata d'acqua che. 
trascinando i suoi segni d'uma-
nita storici7zata, s 'arresta al 
presente. glorificato nel mo-
mento stesso in cui se ne conte-
sta la sacralita H grondare de 
gli ori. delle corone di fiori. 
quel macerare sotto antiche pa-
tine anche gli oggetti dell'oggi. 
rende estremamente suggestivo 
I'urlo viscerale di Vacchi. 

E' Indubbio che il pittore bo
lognese ha qui tentato il discor-
so totale, I'opera capace di sot-
trarsi al consumo. Apparente-
mente I'operazione contraria a 
quella compiuta da Concetto 
Ptaxati che saporosament* 

giuoca all'ambiguita program-
matica e all'equivoco. E sul-
I'equivoco fa leva anche San-
guineti nella sua presentazione 
a catalogo. Qui vi d di tutto: 
un « perverso » che si presen-
ta con la veste sgargiante del 
bello d 'arte. una componente 
ludica carica pcrA di allusioni 
ferocemente critiche ai miti 
della societa del benessere e 
del tempo libero. 

Pozzati non si concede nd al 
mero tecnologismo ne al-
respressionismo del cuore: i 
suoi pomodori vermiculati. le 
sue cassette magiche (una sor-
ta di caleidoseopi aperti sulla 
s t rada) . le spugne dai teneri 
rosa inserite nella composizio-
ne non hanno quasi nulla d'iro-
nico o di sofferto, come invece 
accadeva per i suicidi o per cli 
€ anaeli sulle strisce » di un 
tempo 

Vacchi e Poz7ati costituiseo-
no come i due poli di una situa-
zione della pittura d'oggi in 
Italia, di quella pittura che si 
rifiuta alia integrazione totale 
nel sistema e nei suoi linguag-
gi. pur facendo di questi lin-
guaggi lo strumento principale 
per la critica. virulenta e os-
sessionata in Vacchi. sorriden-
te e insinuante in Pozzati. Sa
rebbe di vero interesse cercare 
di documc-ntare in una ampia 
mostra il riscontro di queste 
due posizioni in riferimento ad 
altri artisti italiani (Adami. 
Schifano per la « linea > Pozza
ti : Fieschi. De Vita per la «li
nea » Vacchi) e verificare in 
qual modo si pongono. rispetto 
a queste posizioni estreme. ar
tist!. per esempio, come Cre-
moninl o Boschi. Guerreschi o 
la Maselli. E la verifica po-
trebbe magari farsi su scala 
intemazionale. 

Franco Solmi 

e in contrasto con la premessa 
dalla quale si 6 partiti? Per 
osaminare e ceicar di defmirc 
questo contrasto dovo premet 
tere anzitutto che l'aspetto che 
piu mi intcressa. nelle tesi di 
S/asz. non e quel che egli dice 
sul <t malato psichico». ma 
quel che egli dice sul ruolo 
del medico. Delle « malattic 
mentali » non ho competenza. 
ma per quel che concerne lo 
aspetto psicologico dell'infor-
tunio lavorativo. avendo per 
molti anni lavorato presso lo 
INAIL ho potuto di persona 
constatare. con molto disagio. 
che il mio ruolo di medico era 
spesso ambiguo. 

Ho detto che il ruolo del me
dico infortunista 6 ambiguo: 
sinche una frattura non e ben 
consolidata radiologicamente e 
clinicamente. e le articolazinni 
non hanno ripreso la normale 
motilita. e circnlazione e mil-
scoli non si sono oggettiva-
mente normaliz7ati. il ruolo 6 
chiaro: occorre « curare ». 
cioe farsi strumenti di un fine 
che e la guarigione del mala
to, an7i il malato stesso Quan-
do la situazione e oggettiva-
mente normalizzata. oppure 
ha raggiunto una certa condi
zione oggettiva che si ritiene 
non piu modificabile con le 
cure e compatibile con un'at-
tivita lavorativa generica. si 
dichiara la « guarigione»: in 
quel momento «si manda 
1'operaio al lavoro » 

In quel momento il malato 
cessa di essere « uno scopo > 
(lo scopo delle cure, dell'atti-
vita medica). e ridiventa ven 
ditore di forza lavoro - esce dal 
ruolo di malato. rientra nel 
ruolo di proletario. che psico 
logicamcnte aveva abbandona 
to: questo enmbiamento avvie-
ne ad opera del medico, il 
quale a sua volta si trova in 
una sitna7ione mutata: sino a 
quel giorno ha compiuto le me 
desime azioni che avrebbe 
compiuto se fosse stato « agen-
te del mala to». ma firmando 
la t dichiara7i"nne di guarigio 
ne» ha acito come • accnte 
della societa » (dice Szasz: piu 
esattamente* come «agente 
del profitto »). 

Questo cambiamento di ruo
lo avviene. per lo piu. tran-
quillamente: ma se il malato 
e un <r nevrotico ». o un « iste-
rico >. o un * simulatore ». al 
lora la vicenda diventa sgra-
devnle - il medico si sente a 
disacin perche la sua situazio 
ne e ambi£rua. in quanto e me
dico e insieme e giudice od 
esecutnre di una specie di 
t condanna ». 

L'amhiguita del ruolo 6 ad 
dirittura teorizzata: uno dei 
pii^ grandi chinirghi inrortu 
nisti di tutto il mnndo osser-
vava che TIN All. e meno bene 
ornani77ato rii altri istituti eu 
ropei. perche 1'operaio assisti-
to dall'INATL passa da un me
dico all 'altro. e il medico che 
firma la... sentem*a di guari 
cione non e quasi mai lo stes
so che ha praticato le cure: e 
quindi ha minor prestieio sul 
1'infortunato. non si e guada 
tmata la sua gratitudine. e 
pern'A la sua < sentenza » in 
contra spes=o oppo«i7ione 

In base allintellicente inse 
gnamento impartitoci. 1'unico 
modo per e \ i ta re situazioni 
sgradevoli. contestazioni mor-
tificanti. era dunque l'acquista-
re presticio: dimostrarsi « bra-
\ i medici >. e percid. in nome 
della bravura dimostrata nel 
ruolo di medico, far accettare 
il niolo di dudice ed csecuto-
re. Essere « bravi medici > per 
diventare efficaci c tranquil 
lanti sociali ». dunque. secondo 
il linguaegio crudo di Szasz. E 
quello del medico infortunista 
e probabilmente un esempio 
dei piu banali: meno banale. 
cioe meno gre77amente eviden 
te. nel suo aspetto di « t r an 
quillantc sociale». e il ruolo 
del medico di fabbrica. quello 
del valutatore di attitudini e 
idoneita professionali. quello 
del medico psicologo che sele-
riona i bambini per le scuole 
spedal i . e forse anche quello 
del medico psichiatra (proba
bilmente negli Stati Uniti piu 

che da noi. visto che la per-
centuale di « malati psichici » 
e negli Stati Uniti molto piu 
alta che in Italia). 

Che si tratti di costringere 
un individuo al suo ruolo (so 
ciale. lavorativo. familiare) 
come fanno il medico fiscale. 
il medico militare. il medico 
infortunista in un certo mo 
mento del suo lavoro: oppure 
di adattarlo al suo ruolo, ren 
dcndoglielo meno doloroso: op 
pure di aiutarlo a capire il 
proprio ruolo c le inerenti dif-
ficolta. come suggerisce Szasz: 
oppure di esnnerarlo dal suo 
ruolo- in tutti i casi e certo 
che il rapporto medico malato 
sta diventando. che lo si voglia 
o no. uno dei rapporti sociali 
fondamentali. un rapporto car-
dine. 

Un rapporto difficile e in se 
stesso talora contraddittorio. in 
quanto deve accogliere e soddi-
sfare tutte le esigenze uma-
ne: I'esigenza di trasformare 
la societa in una societa adat-
ta all'uomo (ha ragione Szasz 
che stigmati77a il medico quan-
do esso si trasforma in « tran 
quillante sociale »). e 1'esigen 
7a di alleviare le sofferen7e 
che questa societ.^ provoca al 
1'interno stesso dei suoi dati 
(abbiamo ragione di chiedere 
per il malato psichico uno sta
tus di malato). 

Partiti da un contrasto. si 
arriva a identificare questo 
contrasto non come margina 
le. accidentale. ma come so 
stan7iale. essenziale. O alme 
no. come aspetto e conseguen 
za della sostanziale problema 
ticita della situazione del me
dico nella nostra societa. 

m. g. 
Nella foto in alto: il c passeggio» dei malati alia clinica 
psichiatrica di Solinas (Cagliari). Sopra: un interno del mani-
comio provinciate di Napoli 

II secondo volume di un'interessante 
opera di divulgazione sovietica 
edita dal « Calendario del Popolo » 

II romanzo dell' uomo 
Abbiamo presentato su que

ste colonne. qualche tempo fa. 
il primo dei due volumi. editi 
a cura del Calendario del Po
polo sotto il titolo comune 
L'Universo e I'Uomo (pagi 
ne 556) Scopo di tale opera — 
di cui sono autori una ventina 
di specialist! sovietici — e di 
descrivere I'uomo. come e. e 
come e inserito nel suo ambien 
te (la te r ra ) , visto dal punto 
di vista astronomico. geologj-
co. geografico. chimico e bio 
chimico. U primo volume, come 
si ricordera. t rat tava precisa-
mente queste materie. in modo 
da fomire un quadro completo 
del globo terrestre. come e 
ora, e come si £ formato nel 
corso dei millenni. dalla sua 
Iontana origine. 

Spetta ora a questo secondo 
volume, t ra t tare delTuomo, vi
sto come il piu alto prodotto 
dell'evoluzione. essere pensan-
te, razionale. attivo <trasfor-
matore della na tu r a» e nel 
contempo «prodotto dello svi-
luppo della natura e della so
cieta ». 

D Iettore segue passo passo 
le pagine che trattano dei pro-
genitori delTuomo. gli esseri di 
un milione o mezzo milione di 
anni fa, che si costruivano ar-
mi e strumenti di legno. osso, 
pietra. andavano a caocia in 
gruppo. cuoeevano la preda. e 
dei progenitori piu vicini che 
gia \ivevano in rozze capanne. 
o che dipingevano le pareti del
le loro caverne. 

Dall'antropologia, d i e oostl-
tuisce una logica «introduzio-
ne> alio studio deU'uonw, il 
volume passa alia deacrixione 
degli organ! e dei sistemi che 
costituiscooo fl nostra organi-

smo. e del loro funzionamento: 
nozioni congiunte. quindi. di 
anatomia e di fisiologia. 

Vediamo, ad esempio. il capi 
tolo che tratta dello scheletro. 
Xei testi di anatomia tradizio 
nali possiamo trovare una de-
scrizione comp'eta di ogni sin-
golo osso e dei relativi lega-
menti. uno studio esauriente 
sulla costituzione dei tessuti 
ossei, la loro formazione. il 
loro scopo e cosi via. Nel testo 
che ora presentiamo. trovia-
mo una descriziooe. sotto tale 
punto di vista, meno minuziosa 
e meno completa. Ma lo sche
letro e presentato in modo < in-
tegrato > nel corpo: come so-
stegno agli altri organi. come 
sistema mobile articolato. sog-
getto naturalmente a tutte le 
leggi della meccanica: come 
un complesso di leve. di molle. 
di giunti Iubrificati capaci di 
compiere del « lavoro» (nel 
senso fisico del termine) ri-
chiedendo per questo una certa 
energia. fornita dal sistema dei 
muscoli. Un quadro interessan-
te ed anche divertente. nel 
quale vediamo descritto il fun
zionamento delle ossa delle 
gambe come sistemi per la 
deambulazione, del braccio co
me organo di lancio e di solle-
vamento di corpi pesanti e 
cos! via. 

Un cenno particolare merita 
il capi tolo ventesimo. dedicate 
all'attivita nervosa superione. 
Questo costituisce un altro degli 
aspetti nuovi deH'opera. in 
quanto tratta. in forma sem-
pliee. comprensibile e chiara. 
una serie di question) che, di 
solito. solamente chi ha studia-
to medicina o sHenze natural! 
all'universita cooosce. In tale 
capitolo ri tratta dei rifleasi 

condizionati ed incondizionati, 
deH'inibizione, del significato 
dei riflessi nella attivita di 
adattamento dellorganismo. del
le Iegsi principah del lavoro 
del cervello. Il capitolo se-
guente e dedicato al sonno. al-
I'lnsonnia. ai sogni ed aWipno-
si. Vengono poi capitoli che 
trattano della vita psichica del 
I'uomo. del complesso mecca-
nismo delle percezioni. dell'at-
tenzione. della attivita di pen-
siero e deU'esperienza. 

Nell'economia del volume, la 
parte riservata al sistema ner-
voso ed alle sue attirita. oc-
cupa circa un terzo del testo. 
ossia oltre duecento pagine. 
Una trattazione, quindi. ampia 
ed esauriente. condotta con ri-
gore scientifico. e presentata. 
nonostante la comp!essita degli 
argomenti. in modo da essere 
perfettamente accessibile an
che ad un Iettore di modesta 
cultura o ad un ragazzo che 
frequenti la scuola media. 

D. volume, assieme a quello 
che fa coppia con esso. si di-
rige ad un pubblico molto va-
sto, in quanto non richiede. 
per essere seguito. alcuna pre-
parazione specializzata. Pud 
soddisfare nel migliore dei m a 
di le giuste «curiosita > che 
spingono migliaia e migliaia di 
persone alia lettura di libri 
scientifici di tipo non-scolasti-
co. e costituisce una vera mi-
niera di cognizioni per i ra-
gazzi delle medie, che vengo
no oggi spinti a < ricercare *, 
in testi di loro scelta. dati. no
zioni ed elementi un po* in 
tutti i campi, e sovente nel 
campo affascinante dello stu
dio dell'uomo. 

Giorgio Bracchi 

Alle origini della matematica moderna 

Con il Bombelli 
I'algebra da 

prattica» a scienza « 

II « miracolo bolognese» del XVI secolo fu preparato sotterraneamente 
dalla pratica dei banchi, dei fondachi, delle «botteghe d'abbaco» 

Un lllustre studioso italiano 
di storia della scien/.a. il Vac-
ca. che fu uno" dei massimi 
<x eruditi * di storia della ma
tematica. scri\eva molti anni 
fa in stile un poco magmlo-
quente. ma con p'eno ngore 
.-.cientifico: < La matematica 
nel medio evo era sbocciata 
come un fiore nuovo dai ban 
chi, dai fondachi, dagli studi 
dei notai >. 

La matematica medioevale 
in Italia deve pero essere <in 
cora in gran parte scoperta: 
lo va facendo, con impegno 
tenacissimo e penetrazione tec 
nica e umanistica, il nostro 
(Jino Arridii. che ha in am 
mo — credo — dopo averci 
dato preziosi testi sconosciuti 
di * maestri d'abbaco », di di 
struggere il luogo comune se
condo il quale dopo Leonardo 
Pi.sano (inizio del 13'1 secolo) 
« alcuno ci e stato che cosa 
buona habbia detto sino a Pra
te Luca » Pacioli (meta del 15° 
secolo). facendoci chiaramente 
vedere come il « miracolo bo 
logncse » dell'algebra nel cor-
si» del 1R' secolo fosse sotter 
raneamente preparato, appun-
to. dalla pratica dei banchi. 
dei fondachi. delle «botteghe 
d'abbaco >. 

Che tra Leonardo Pisano e 
Luca Pacioli, tra il Liber abaci 
(1202) che introduce neH'Euro 
pa cristiana 1'aritmetica e I'al-
gebra indiano araba e la Sum-
ma de Arithmetica (1494: forse 
il primo libro sul nuovo cal-
colo a stampa in Italia) ci 
sia una specie di « vuoto ma-
tematico ». era convinzione gia 
di Rafael Bombelli da Rolo 
gna: la frase che poco piu 
su abbiamo riportato tra vir-
golett-e e tolta dalla presenta
zione « A gli Lettori » della 
sua famosa Alqebra. della qua 
le l'editore Feltnnelli ha of 
ferto nel gennain HlRfi la prima 
edizione integrale IL'Al'tebra. 
opera di Rafael Bombelli da 
Bologna - Prima edizione in
tegrale: prefazione di F.ttore 
Bortolotti e di Umberto Forth 
Feltrinelli. Milano 1HR6. piaine 
fiTl. L. 8(500). 

In questo giudizio Bombelli 
probabilmente si sbngliava: 
egli pero dava una collocazio 
ne storica estremamente pre 
cisa della sua Algebra, i priml 
tre libri della quale furono 
pubblicati a Bologna nel 157^. 
Lasciamo percio che Bombelli 
stesso ci dica in che cosa con-
siste la novita e l'importanza 
della sua opera. 

«Quando [il Lettore] audisse 
accusarmi o tassare come huo-
mo il quale quasi totalmente 
abbia deviato daH'u'o de' scrit-
tori di qwsta disciplina. i qua 
Ii per il piu si vede. quando 
hanno voluto tratUire de' Pro 
blemi Aritmetici. mai sempre 
sotto velame d: attioni o ne 
gotij humani 1'hanno fatto 
(com'e di vendite, compere, re-
stitutioni. permute, cambij. in 
teressi, deffalcationi. leghe di 
monete...) ed io solo habbia 
posta I'pperatione delle dignita 
Aritmetiche. che all'hora sia 
'olleeito a difendermi con dir-
2li che io mi sono posto nel 
l'animo di veramente insegna 
re la disciplina della parte 
magsriore della Aritmeticn (dot 
ta Algebra) imitando gli anti-
chi scrittori e qualche uno de' 
moderni. perche gli altri che 
hanno tenuto quel modo detto 
di sopra. di simili essempj di 
attioni humane, piu tosto han
no avuto del pratico che del 
scientifico e chiaramente in 
ogni disciplina si vede tutt'hora 
insiegnarsi la Teoriea e non la 
pratica. pensandosi che 'a ca
pacity dello intelletto humano 
debbia poi essere tale ch'egli 
per se debbia. possedendo la 
Teoriea. venire al l 'u 'o della 
prattica... >. Tl periodo e pe-
sante. il pensiero chiarissimo: 
Bombelli si d proposto di co 
«tituire in scien/a. in teoria ma
tematica una grande quantita 
di risultati e metodi pratici. 
escogitati e adottati senza una 
ricorosa motivazione. 

Bombelli. in definitiva. da 
chiarezza a risultati di altri. 
II grande progresso rispetto 
alia matematica greca: le for-
mule risolutive per le equa-
zioni generali del 3* e del 
4' grado (i Greci. sempre con 
i loro metodi puramente geo-
metrici, si erano fermati alia 
formula risolutiva per le equa-
zioni di ¥ grado, oggi ben nota 
nella notazione algebrica let-
terale a tutti gli studenti di 
scuola secondaria superiore) il 
primo vero e proprio passo in 
avanti dopo piu di millecin-
quecento anni. era stato com
piuto da Cardano e Tartaglia. 
da Del Ferro e da Ferrar i . 
La mancanza di una tratta
zione sistematica. scientifica, 
era anche dovuta a un fatto 
che oggi potremmo chiamare 
di c malcostume accademico >. 

Poiehe lt. « lettere > (le catte-
dre) di .Matematica vetmano 
assegnate in base a pubbliche 
x disfide matematiche *. si era 
diftusa l'abitudine di tenet e 
segrete le proprie scoperte 
(era. in fondo. la mentalita 
della bottega -artigiana trasfe 
rita nella ricerca scientifica) 
o di comunicarle in cifra sotto 
suggello di segreto (cosi fece 
Tartaglia con Cardano per la 
formula risolutiva dcll'equa-
/ione di 31 grado: quando Car
dano. nel HI."), la esposc nella 
sua Ars maqna scoppiA una 
delle p'li ternbili barufre ma
tematiche di tutti i tempi) 

II Bombelli. e diremmo non 
a caso. e del tutto estraneo 
alle Universita e alle <r beghe 
accademiche ». Non sappiamo 
molto della sun vita" certo e 
pero clie lavorA come inge 
gnere idraulico ad essicca'V Li 
i paliide Chiana •» in Toscana. 
che quindi era un gentiluomo 
di picroln nobilta impegna'o in 
« negotij * pratici \1 giKto 
della pratica il Bombelli univn 
pero il desiderio del metodo 
rigoroso- esli. ingegnere. e an 
che Io studioso clie ritrova c 
traduce VAritmrtica del greco 
Diofanto (periodo alessandri 
no) Boml)elli e quindi un ti-
pico uomo del Rinascimento. 
un p^rsonaggio « galileinno» 
avanti lettera" un pratiro t<̂ o 
rico. uno scien/iatoenstrut 'ore 

La srrande77a e la elogan/a 
della sua Alnrbra io la rav 
viso nella scelta di una linea. 
e nel suo rigmoso sviluppo 
La linea scelta e quella del 
rampli.'imento successivn del 
campo dei numeri medianto le 
quattro opernzioni elenienfari. 
e una ott'nta operazione che il 
Bombelli chiama « lo aggua 
gliare ». e che consi=te nHl'ag-
giungere radici di equaz'oni 
algebriche II rigore nelln s\i 
hippo consiste nella ardita ac-
ccttn?ione. come nuovi t nit 
meri ». quelli che oggi chia-
miamo completti. di determi 
nate radici. perche «molti .. 
sono li casi dello agguagliare 
dove ne nnsee questa sorta di 
Rndice > Non si possono chia 
marp « ne piu ne meno ». que 
sta sorta di radice (il Bombelli 
chiama percio « piu di meno > 
e * meno di meno » 1'unita im-
maginaria. i. e la sua opposta. 
— i. radici per es. dell'equa 
zione x- + 1 = 0) : essa c pa-

rera a molti piu tosto soflsti-
CA che reale. e tale opimone 
ho tenuto anch'io ». ci confesia 
il Bomlvlli 

DO\M nllessioni e dubbi. il 
Bombelli pt'io ebbe il corag-
gio di adoperaie queste nuo\e 
ladici foml.mtlosi soltanto so 
pra le regole di c.ilcolo su dt 
es-e (e dandone solo in un 
secondo teni|>o una interpre-
ta/ione in * linee t- nella appen-
dice g<'ometnca. cioe nel quin-
to e ultimo libro) Ecco il gtan-
de mento di Bombelli. degli 
Algebn^ti del Cinquecento. « i 
quali non sapenclo cosa sia 
quella che chiamano la Radice. 
il Lato. o la Co-.a ' l ' incognital , 
ovvern quali siano le radici 
meff.ibili. tuttavia moltipli-
candole. dividendole ecc fi-
na!men»e \anno a metter^ le 
mani sulla soluzione del |)ro-
blema quasi Tpassasserol at-
•r .uerso questi oscuri labirin-
ti r Questo profnndo giudizio, 
che e |> î il piu alto rieono-
scimento che si possa fare alia 
astra/ione algebrica della scuo 
l.i rinascimentale bolognese. e 
di uno studioso della genera 
zione suceessiva a Bombelli 
che mai voile adoperare l'al-
gehra. di un « geometra pu 
rissimo *• di Bonaventura Ca-
valieri. alliexo devoto e auto 
nomo di GiU'ei (vedi oggi la 
Cenmctrin drqh Indiriftbib 'iei 
Clnssjci della scien/a UTET: 
Li cita/ione f itta e a pigma 
RH) 

L'algebr.i del l l rnbelb fere 
scuola per oualche secolo \r> 
cora al principio dell'RlKl il 
grande Lagrange no parlavi 
con entu>i i=;rno. giudicando 
completa »• perfett.i la teor'a 
in essa contenuta Ma proprio 
lui. Lagrange davn un imnor 
tante contributo per p> r \en ; : e 
a un piu alto liv. llo di a - t n 
/iorte. a uuell l teoria t>en p'fi 
profonda del'e e<|iia/ioiii alge 
br 'che che Evaristo G »lois le 
sublime enfant comoW'fa^n in 
solitiiflme attorno al lfHH Oiui. 
ancora nuovi livelli di i s t r i -
7ione sono stati raggiunti de 
sta pero sempre meraxiglia e 
ammirazione r>«ir I'ardire men
tale che dovette richiedere il 
primo passn clie. nel caso della 
sistema/ione s^temntica e for-
male delPalgebra. fu compui»o 
fla Rafael B-irnlK'lli da Bolo
gna. uomo del Rinascimento. 

L. Lombardo-Radie*? 

Omaggio a 

PICASSO 

In occasione deir85°complean-
no del maestro e in concomi-
tanza con la grande mostra re-
centemente inaugurata a Parigi 

gli Editori Rinniti 
e il Cercle d'Art di Parigi 

presentano al pubblico italiano 
300 opere di Picasso pittore, 
incisore, ceramista, scultore, 
nella piu completa rassegna 
della sua opera di questi 
anni magnificamente ripro-
dotta in due grandi volumi 

II pittore e la modella 
Notre Dame de Vie 

In vendita nell£ migliori librene 

Testo <fi H. Parmclin, tnduzione di Ottavio Cecchl 
2 volumi rilcgari in tela con sovracoperu patmaii, J0O 
lavolc • colori e illustrazioni in bianco e ncro, U 20 000 
ogni volume. 
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