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Si poteva sostituire t = cosh2 u e prendere u ≤ 0. In tal caso avremmo avuto eu =
√

t−√t− 1.
Come due studenti hanno osservato, la sostituzione x +

√
1 + x2 = t2 andava bene purché

l’inversione si fosse esplicitata attraverso (t2 − x)2 = 1 + x2
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