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Abstract

In questa breve nota dimostriamo che se esistono due numeri amici
con parità discorde (un numero amico pari e l’altro dispari), allora il
numero amico dispari è necessariamente un quadrato perfetto, mentre
il numero amico pari deve essere il prodotto di una potenza di 2 per
un numero dispari, anch’esso quadrato perfetto.

1 Introduzione

Supponiamo di voler dimostrare che non possono esistere coppie di
numeri amici con diversa parità. Un possibile approccio, ad esempio,
è quello di dimostrare che, dato un numero dispari appartenente a una
coppia di numeri amici (e tale da soddisfare le proprietà dei numeri
amici), l’altro numero non può essere pari.

Proviamo allora a procedere in questa direzione e a vedere quali
interessanti proprietà di eventuali numeri amici con parità discorde si
possono dedurre.

2 Proprietà del numero amico dispari

Supponiamo che N sia un numero amico dispari a cui è associato
un secondo numero amico M , di cui vogliamo studiare la parità in
relazione alle caratteristiche di N .

∗Indirizzo di corrispondenza cartacea: V.le G.B. Di Crollalanza 38, 63023 Fermo.

1

http://arxiv.org/abs/math/0501402v1


Innanzi tutto, affinché N sia un numero dispari è necessario che la
sua fattorizzazione in potenze di numeri primi sia del tipo

N = pk1

1 · pk2

2 · pk3

3 · ... · pkn
n , (1)

dove i vari pi sono numeri primi diversi da 2 e i ki sono numeri interi.
Nel caso mostrato dalla relazione (1) risulta ovvio che tutti i divi-

sori propri di N sono dispari, poiché essi sono numeri primi dispari o
prodotto di potenze di numeri primi dispari. Ne consegue che per stu-
diare la parità del numero amico associato a N è necessario studiare
la parità della somma dei divisori propri di N .

Poiché la somma dei divisori propri di un numero dispari è una
somma costituita da tutti numeri dispari, la parità del secondo numero
amico dipenderà solo dal fatto che N ha un numero pari o dispari di
divisori propri.

Andiamo allora a studiare come si comporta la parità del numero
totale dei divisori propri del primo numero amico N , in relazione a
come esso è rappresentabile nella forma data dalla relazione (1).

Caso 1

Sia N = pk1

1 . Allora l’insieme dei suoi divisori propri sarà pari a

1, p1, p2
1, ... , pk1−1

1 , (2)

e quindi il secondo numero amico sarà la somma di k1 numeri dispari.
Ne consegue che il secondo numero amico sarà dispari (concorde con
la parità di N) solo se k1 è dispari.

In conclusione, se N è del tipo pk1

1 , allora può esistere una coppia
di numeri amici di parità discorde solo se k1 è un numero pari, cioè N

è un quadrato perfetto.

Caso 2

Sia N = pk1

1 · pk2

2 . Allora la somma di tutti i suoi divisori propri, che
chiamiamo S2, sarà pari a

S2 = (p1+p2
1+...+pk1

1 )+(p2+p2
2+...+pk2

2 )+pk2

2 ·(p1+p2
1+...+pk1−1

1 )+

+ (p1 + p2
1 + ... + pk1

1 ) · (p2 + p2
2 + ... + pk2−1

2 ) + 1. (3)
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Laddove sia k1 − 1 = 0 o k2 − 1 = 0 si devono porre i termini
pk2

2 · (p1 + p2
1 + ... + pk1−1

1 ) o (p1 + p2
1 + ... + pk1

1 ) · (p2 + p2
2 + ... + pk2−1

2 )
uguali a 0.

Una volta sviluppati tutti i prodotti e contati gli addendi, si può
ricavare abbastanza agevolmente che il numero totale di divisori propri
(cioè l’insieme dei singoli addendi) è pari a n2 = k1 + k2 + k1 · k2. Si
può verificare che la precedente relazione è valida anche per k1 = 1 e
k2 ≥ 1 (ovviamente anche per k2 = 1 e k1 ≥ 1).

Notiamo che se k1 e k2 sono entrambi numeri pari, allora k1 +k2 +
k1 ·k2 è pari e dunque la somma di un numero pari di divisori dispari,
cioè il secondo numero amico, è necessariamente pari.

Se invece k1 o k2 è un numero dispari, allora k1 + k2 + k1 · k2 è
anch’esso un numero dispari e il secondo numero amico è un numero
dispari (concorde con la parità di N).

Dunque, anche in questo caso possiamo avere due numeri amici di
parità discorde solo se N = pk1

1 · pk2

2 ha k1 e k2 entrambi pari, cioè è
un quadrato perfetto.

Estensione del Caso 2

Sia N = pk1

1 · pk2

2 · pk3

3 . Possiamo utilizzare quanto ottenuto nel Caso 2
per derivare la somma del numero totale di divisori propri di N , e
studiarne la parità.

La somma di tutti i divisori propri di N = pk1

1 · pk2

2 · pk3

3 è pari a

S2 · (1 + p3 + p2
3 + ... + pk3

3 ) + pk1

1 · pk2

2 · (1 + p3 + p2
3 + ... + pk3−1

3 ), (4)

dove S2 è la somma mostrata nella relazione (3). Laddove sia k3−1 = 0
si deve porre unicamente pk1

1 · pk2

2 al posto di pk1

1 · pk2

2 · (1 + p3 + p2
3 +

... + pk3−1

3 ).
Anche in questo caso, svolti i dovuti prodotti, si può ricavare ab-

bastanza agevolmente che il numero totale di divisori propri è pari a
k3 · (n2 + 1) + n2, dove n2 è il numero totale di divisori propri del
Caso 2, che, ricordiamo, è k1 + k2 + k1 · k2. Facciamo notare che la
relazione k3 · (n2 + 1) + n2 continua a valere anche per k3 = 1.

Passiamo ora allo studio della parità. Se n2 è dispari allora anche
k3 · (n2 + 1) + n2 sarà dispari, indipendentemente dalla parità di k3.
Richiamando lo studio del Caso 2, affinché n2 sia dispari è necessario
che k1 o k2 sia un numero dispari. Cioè, ancora, è necessario che
pk1

1 · pk2

2 non sia un quadrato perfetto.
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Se è verificata la precedente condizione allora il secondo numero
amico avrà parità concorde a N , cioè sarà anch’esso dispari, a pre-
scindere dalla parità di k3. A questo punto, il procedimento sopra
esposto può essere reiterato, aggiungendo un nuovo fattore primo pi

alla fattorizzazione di N .

Generalizzazione

Poichè per un numero qualsiasi N = pk1

1 · pk2

2 · pk3

3 · ... · pkn
n , la scelta

dei fattori primi da studiare nell’ordine mostrato nei Casi 1 e 2 è
ovviamente arbitraria, si può concludere che solo se tutti i ki sono
numeri pari il numero dispari N può avere un numero amico di parità
discorde, cioè pari.

Infatti, nella fattorizzazione data in (1) basta avere un solo fattore
primo elevato a una potenza dispari (ad esempio, p

kd

d ) perché si possa
applicare lo studio fatto nel Caso 2 prendendo quel fattore e molti-
plicandolo per un qualsiasi altro fattore (anche a potenza pari), ad

esempio p
kd

d ·p
kj

j . Reiterando poi la relazione ki · (ni−1 +1)+ni−1, per
tutti i restanti fattori primi i della fattorizzazione di N , si avrà sem-
pre che tutti gli ni saranno numeri dispari, avendo come implicazione
diretta che il secondo numero amico sarà dispari. L’unica possibilità,
quindi, affinché il secondo numero amico sia pari, con N dispari, è che
tutti i ki siano numeri pari, cioè N sia un quadrato perfetto.

3 Proprietà del numero amico pari

Passiamo ora a considerare alcune proprietà del numero pari M ap-
partenete alla coppia di numeri amici con parità discorde.

Esso può essere fattorizzato in modo unico nella maniera che segue

M = 2k0 · pk1

1 · pk2

2 · pk3

3 · ... · pkn
n , (5)

dove, ancora, i vari pi sono numeri primi diversi da 2 e i vari ki sono
numeri interi.

Se M fosse pari a 2k0 , cioè se ∀i 6= 0 ki = 0, allora la somma dei
suoi divisori propri (cioè il numero amico associato N) sarebbe pari a

N = 1 + 2 + 22 + ... + 2k0−1 = 2k0 − 1. (6)

Questo numero è ovviamente dispari e la (6) non viola l’ipotesi
di partenza che N sia dispari. Poiché però, per quanto dimostrato
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nei paragrafi precedenti, N deve essere anche un quadrato perfetto,
sarebbe interessante poter dimostrare se 2k0−1 può essere un quadrato
perfetto ed, eventualmente, per quali valori di k0 può esserlo. In sim-
boli deve essere

2k0 = (2j + 1)2 + 1, (7)

con j ∈ {0, 1, 2, 3, ...}. Supponiamo allora che ∀k0 sia sempre possibile
trovare un j tale che la (7) sia verificata. Allora si avrà

2k0 = 4j2 + 4j + 2. (8)

Dividendo per 2 la (8), membro a membro, si ha

2k0−1 = 2(j2 + j) + 1, (9)

cioè arriviamo all’assurdo che il primo membro 2k0−1 è pari, mentre il
secondo membro 2(j2+j)+1 è chiaramente dispari. L’unica possibilità
di evitare l’assurdo è che k0 sia uguale ad 1, cioè M = 2 e quindi N = 1,
ma questa coppia non è una coppia di numeri amici.

Quindi, riassumendo, affinché M possa essere il numero pari di una
coppia di numeri amici con parità discorde è necessario che sia della
forma (5) con almeno un fattore primo dispari.

Passiamo ora a derivare la somma di tutti i divisori propri di M .
Se indichiamo con Sd la somma di tutti i divisori propri della porzione
dispari della fattorizzazione (5), cioè di pk1

1 · pk2

2 · pk3

3 · ... · pkn
n , non è

difficile verificare che la somma di tutti i divisori propri di M (cioè il
numero amico dispari N) deve essere

N = (1+2+22+...+2k0)·Sd+(pk1

1 ·pk2

2 ·pk3

3 ·...·pkn
n )·(1+2+22+...+2k0−1),

(10)
cioè, riscrivendo le somme delle potenze di 2 in maniera compatta,

N = (2k0+1 − 1) · Sd + (pk1

1 · pk2

2 · pk3

3 · ... · pkn
n ) · (2k0 − 1). (11)

Si nota rapidamente che l’addendo (pk1

1 ·pk2

2 ·pk3

3 · ... ·pkn
n ) · (2k0 −1)

della (11) è un numero dispari (poiché prodotto di numeri dispari),
cos̀ı come il termine (2k0+1 − 1) del primo addendo.

Quindi, affinché N sia dispari, come posto per ipotesi, è necessario
che Sd, cioè la somma di tutti i divisori propri della porzione dispari
della fattorizzazione (5), sia pari. Ma, per quanto dimostrato nella
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Sezione 2, ciò è possibile solo se la porzione dispari pk1

1 ·pk2

2 ·pk3

3 · ... ·pkn
n

della fattorizzazione di M è un quadrato perfetto.

4 Conclusione

In conclusione, se esistono due numeri amici con parità discorde, il nu-
mero dispari deve essere un quadrato perfetto, mentre il numero pari
deve essere il prodotto di una potenza di 2 e di un numero dispari,
anch’esso quadrato perfetto.

Il teorema da noi dimostrato potrebbe rivelarsi utile nell’implemen-
tazione di un algoritmo per la ricerca numerica di eventuali coppie di
numeri amici con parità discorde. Esso può ovviamente avere risvolti
interessanti anche nella ricerca di un teorema più ampio che dimostri
la loro esistenza/non-esistenza.
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