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Con un metodo non molto 
diverso da quello attuale 

La trapanazione 
del cranio gia 
nota all'inizio 
del neolitico 
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Dal rame martellato dei nostri progenitori ai transistor e ai laser 
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II grafico mostra il periodo intercorso — per ciascuna scoperta 
inerente alia fisica dei so l id i— fra I'esperienza delfenomeno 
e I'interpretazione teorlca 

La « dislocazione a vite » di un cristallo 
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Largamente adottato 
il motore a turbina 

sugli elicotteri in URSS 
I modelli V-2, V-8, V-10, Mi-6 so no pi u econo
mic!, veloci e capaci dei precedenti tipi a pistone 
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A soli quaftordici annt 
dal decollo del primo eti-
cottero sovietico prodotto 
in serie, micjliaia di elicot
teri sorvolano i cieli sovie-
tici e vengono esportati al-
Vestero. Ce n'e di tipi sva-
riatissimi, dai piccoli Mi-1 
e Ka-15 agli odierni Mi-6, 
mentre nuovi progetti di 
elicotteri sono stati creati 
recentemente dal Premio 
Lenin Mikhail Mil. 

Qual e la loro differenza 
dai primi modelli ? . La 
maggiore e costituita pro-
babilmente dal fatto che 
sugli elicotteri sono stati 
istallati motori a turbina. 
Si tratta di un grande 
cambiamento. Ad esempio, 
benche il V-2 abbia peso 
e dimensioni approssimati-
vamente uguali a quelle 
del Mi-1 e il V-8 somigli 
molto al Mi-4, le loro ca-
ratteristiche sono rese pro-
iondamente diverse dalla 
presenza dei piu leggeri e 
potenti motori a turbina. 
Mentre il Mi-1 pud por-
tare soltanto tre passegge-
H, il V-2 ne accoglie sette. 
Cost pure, il V-8 pud por-
tare 24 passeggeri invece 
degli 11 del Mi-4. La ve-. 
locitd delle nuove macchi-
ne e maggiore e il coslo 
piu basso. 

Tanto il V-2 quanto il 
V-8 hanno due piccoli mo
tori a turbina, ma possono 
volare anchc con uno solo.. 
Cid accresce considereool-
mente . la ... sicurezza nel 
v'olo. ' . - - . . . : 
" Sia Vuno che Valtro han

no comode cabine passeg
geri ed ampi fincstrini. 11 
rumore e le vibrazioni al-
Vinterno sono minori che 
nei precedenti elicotteri 
con motore a pistone. l.'cc-
cellente isolamento termi-
co c sonoro, il riscalda-
mcnto, la ventilazione c In 
comoditd delle poltronc 
rendono il volo un, vero 
placere. 

f progcttisti si sono an-

che occupati dei bisogni 
dei serv'tzi medici per via 
aerea. Ad esempio, un V-2 
adattato a tali usi pud 
contenere 4 cuccette con 
pazienti e un dottore o 
un'infermiera, mentre un 
V-8 pud essere trasforma-
to in un piccolo ospedaie 
aereo, con un medico e do-
dici pazienti. - : -v • " 

Una variante del V-2, 
che e destinata ai lavori 
agricoli, pud contenere piu 
di 900 chilogrammi d'in-

•. setticidi, e i costi . delle 
operazioni • sono circa la 
metd. di quelli che si han-

• no col Mi-1. •' 
Il V-8 e fornito di un si-

sterna di sospensione ester-
, na che permcltc di traspor-
. tare carichi molto volumi-

nosi e di peso superiore a 
2,5 tonnellate. Sopra la 
porta delta cabina del V-8 

- e istallato un braccio di 
gru che consente di rice-
vcre i carichi senza atter-
rare, il che ha molta im-
portanza nei lavori di soc-
corso durante le inonda-
zioni, ccc. La maggior par
te del carburante sia nel 
V-2 che nel V-8 6 conte-
nuta in due recipienti 

smontabili, appesi all'ester-
no. Cid facilita la sistema-
zione dei carichi e la guida 
degli elicotteri. 

Gli strumenti sono di ti-
po nuovissimo e consento-
no il volo anche di notte e 
in condizioni meteorologi-
che sfavorevoli. 

Un altro nuovo elicotte-
ro e il pesante V-10, che in 
sostanza non e che una 
gru volante. Da tempo nel-
VUnione Sovietica si usano 
elicotteri per la costruzio-
ne di centri ripetitori del-
la TV, per le riparazioni 
ai grandi edifici, per siste-
mare gasodotti e linee ad 

' alta tensione, ma Vutiliz-
zazione degli elicotteri con-
venzionali comporta alcn-
ne difficoltd, mentre non 
sc ne hanno coll'elicottero-
gru, il cui telaio e alto 
quattro metri. Ncll'estate 

. del 1961, durante la para-

. ta aerea di Tushino, una 
gru volante posd sul cam-
po d'aviazione una' casa 

, prefabbricata di tipo stan
dard per spedizioni geolo* 

. giche, avente una • super-
fid e di base di 40 mq. 

(Agenzia NovostU 
NELLA FOTO: il V-2 

Le proprieta meccaniche, elettriche, magnetiche, termiche, dei 
metalli o dei cristalli non sono piu accettate come si presentano 
in natura, ma modificate in base alle esigenze di impiego 

Si pud avere una indi-
cazione approssimativa del 
grado di sviluppo di un 
dato campo di ricerca sem-
plicemente contando le 
pubblicazioni scientifiche 
apparee in un certo perio-
do. Se consideriamo la fi
sica dello stato solido — 
cioe il ramo della fisica 
che si occupa delle pro
prieta meccaniche, elettri
che, magnetiche ecc. dei 
corpi solidi — desta un 
certo stupore la mole di 
lavoro compiuto o in cor-
so, e la tendenza ad un 
continuo, rapido sviluppo. 
Nel 1958 si valutava che 
gli scienziati attivi in tut-
to il mondo in questo cam-' 
po fossero circa diecimi-
la; credo di non sbaglia-
re valutando che i < solidi-
sti » italiani a quel tempo 
fossero meno di cinquanta; 
oggi, per fortuna, sono al-
meno raddoppiati e il ritmo 
di sviluppo e pari a quel
lo degli altri paesi pro-
grediti. 

Conduttori 
e isolanti 

Fin dalla preistoria l'uo-
mo studio le proprieta dei 

• materiali e tento di otte-
nere materiali con carat-
teristiche tecniche piu pre-

;giate : procedendo per ten-
tativi piu o meno casuali; 
ancora oggi a una linea 
semiempirica e affidato in 
parte lo sviluppo nel cam
po della metallurgia e del 

• magnetismo. Tra il Rina-
scimento e la fine del se~ 

• colo " scorso hanno : susci-
;tato un certo interesse le 
proprieta di simmetria dei 
cristalli. . 

A partire dall'inizio del 
secolo scorso, con lo sv i 
luppo della teoria atomi-
ca, ci si rese ; conto che 
i solidi . cristallini sono 
formati, almeno in prima 
approssimaziqne, da atomi 
distribuiti simmetricamen--
te nello spazio, e si cerco 
su questa base di inter
pret a re le proprieta dei 
solidi ideali, o < perfetti ». 
Piu recentemente ci si re
se conto che molte pro
prieta fisiche dei solidi 
non sono interpretabili se 
non si ammette un certo 

, grado di irregolarita nel-
la disposizione degli ato
mi: si inauguro cosi lo stu
dio delle imperfezioni cri-
stalline o dei «6olidi 
real i». 

Ben presto la capacita 
di interpretare le proprie
ta dei solidi ebbe riflessi . 
pratici di grande rilievo: 
divenne possibile fabbri-
care oggetti e ' dispositivi 
con proprieta e pre6tazio-
ni predeterminate, supe-
rando i limiti di presta-
zione di materiali gia esi-
stenti in natura. o mani-
polati con criteri empirici. 

Lo sviluppo della fisica 
dei solidi pud essere illu-
strato scegliendo alcuni 
fenomeni tipici, non ne-
cessariamente interessanti 
per le loro applicazioni, • 
e considerando il tempo ' 
intercorso tra la loro sco- -
pert a e I' interpretazione : 
alia luce •• della moderna . 
teoria atomica; per como-
dita introdurro qualche; 
semplificazione, che non al- . 
tera il significato del di- : 

scorso. Vediamo come pri
mo esempio uno dei feno
meni dei solidi cristall i- : 

ni, che deve aver colpito 
i nostri lontanissimi' pro
genitori : 1* accrescimento 
di cristalli di sale da so-
luzione soprassatura di 
acqua di mare; possiamo 
ragionevolmente suppor-
re, anche senza il confor-
to di prove dirette forni-
te da documenti archeo-
logici. che una ventina di 
millenni fa, nell'eta della 
pietra, gli uomini ricavas-
sero sale dall'acqua di ma
re facendola evaporare 
lentamente al sole, per 
rendere piu saporite • le 
carni, o per conservarle 
meglio. ~ 

Quando, recentemente, 
si tent6 di interpretare il 
fenomeno come dovuto 
alia formazione di nuovi 
strati di cristallo man ma-
no che nuovi atomi (ioni) 
disciolti venivano ad at-
taccarsi alia superficie re-
golare del cristallo gia 
formato, si and6 incontro 

ad un insuccesso; secon-
do un simile modello, un 
solido perfetto avrebbe 
una crescita enormemen-
te piu lenta di quella os-
servata in realta. L'inter-
pretazione di questo sem-
plice fenomeno rappre-
senta uno dei successi del
la teoria dei cristalli rea
li: nel 1949 il fisico ingle-
se Frank avanzo l'ipotesi 
che le superfici cristalli-
ne presentassero speciali 
irregolarita, le «disloca-
zioni a vite > che avrebbe-
ro potuto facilitare la for
mazione di nuovi 6trati di 
cristallo: la teoria svilup-
pata da Frank fu brillan-
temente confermata qual
che tempo, dopo, quando 
le spirali di accrescimen
to previste poterono es
sere fotografate: circa una 
ventina di migliaia di anni, 
quindi. fra la (presunta) 
scoperta di un fenomeno e 
la sua interpretazione cor-
retta. 

Un altro fenomeno fisi
co, nel quale l'uomo agli 
albori della storia si e 
certamente imbattuto, e 
la grande facilita del me-
talli a trasmettere calo-
re. Oro e rame alio stato 
nativo, cioe puri. sono i 
primi metalli usati dal-
l'uomo; il rame sembra sia 
stato scoperto in Ungheria 
verso il 4.000 avanti Cri-
sto. Possiamo' ragionevol
mente supporre che, fru-
gando nel fuoco con una 
asticciola di irame, qual
che nostro progenitore si 

• sia bruciato le dita, la-
sciandosi sfuggire impre-
cazioni verso le divinita 
piu in voga in quelTepo-
ca; da allora la distinzio-
ne fra conduttori ed iso
lanti termici entro a far 
parte delle nostre nozioni 
empiriche. Bisogna aspet-
tare ben quaranta secoli 
perche si giunga a capi-
re. trattando i solidi cri
stallini con la meccanica 
quantistica (1928), che nei 
metalli gli elettroni sono 
liberi di variare la loro 

• energia, trasportando 11 
calore, mentre negli iso
lanti ogni variazione e 
proibita. 

Le applicazioni piu in 
teressanti dei metalli non 
furono rivolte alle loro 
proprieta termiche, ma a 
quelle meccaniche, alia 
possibility di lavorarli 
dando loro forme utili, al
ia durezza, alia resisten-
za, alia rottura, eccetera. I 
metalli puri hanno pro
prieta meccaniche poco 
apprezzabili, perche mol
to teneri, quindi poco 
adatti per oggetti di uso 
pratici; allMnizio, infatti, 
furono impiegati prevalen-
temente per .fame orna-
menti. Piu avanti ci si ac-
corse che esistevano due 
modi per ottenere mate
riali piu resistenti: lavo-
rando i metalli meccani-
camente. per esempio mar-
tellandoli, e usandoli non 
alio stato puro, ma me-
scolati ad altri elementi. 
II primo processo, a tut-
ti ben noto ? (basti pensa-
re a come indurisce un 
filo di ferro. piegato e ri-
piegato consecutivamente 
per cinque o sei volte) 
pare sia stato introdotto 
verso il 3000 avanti Cri-
sto: le prime leghe me-
talliche, rame misto a 
piccole quantita di arseni-
co o di stagno. risalgono 
alia fine del terzo millen-
nio. Fenomeni cosi impor
tant! non poterono essere 
spiegati prima del 1934. 
quando divenne chiaro che 
la deformita dei metalli o 
delle leghe e connessa con 
la facilita con cui si sposta 
ne] solido un altro tipo di 
difetto, la « dislocazione a 
spigolo»: per es. nei me
talli lavorati a freddo e 
nelle leghe le dislocazionl 
sono bloccate, cosi che 
maggiore e lo sforzo ne-
cessario per smuoverle. 
quindi per doformare pla-
stiramente il materiale. 

II magnetismo nei solidi 
6 un altro fenomeno no
to. almeno per certi suoi 
aspetti. fin daH'antichita: 

- la magnetite, un ossido di 
ferro con le proprieta di 
una calamita, pare debba 
il suo nome alia citta di 
Magnesia, dove le sue pro
prieta magnetiche erano 
state individuate sette se
coli prima di Crista Le 
applicazioni dei materiali 
magnetic!, se prescinden-

diamo dalla bussola, diven-
nero important! soprattut-
to nel secolo scorso, con lo 
sviluppo di macchine elet
triche, trasformatori, ecc; 
i materiali impiegati furo
no esclusivamente i cosid-
detti metalli « ferromagne-
tici » (leghe di ferro o di 
metalli simili). Solo recen
temente, soprattutto alia 
Philips durante V ultima 
guerra, si sviluppo lo stu
dio dei composti * ferroma-
gnetici », come i vari tipi 
di ferrite, interessanti per
che, avendo una restivi-
ta elettrica molto elevata, 
permettono di ridurre le 
correnti indotte parassite' 
e trovano impiego in di
spositivi che • lavorano al
le alte frequenze; oggi in 

. alcuni tipi di ferrite si ar-
riva a frequenze superiori 
a 10" (diecimila miliardi) 
cicli al secondo. La inter
pretazione delle proprieta 
dei materiali ferromagneti-
ci risale ad una quindicina 
di anni fa, quando il fran-
cese Neel sviluppo la sua 
teoria, basata sull'esisten-
za di piccoli magneti ele-
mentari, • localizzati sugli 
ioni di ferro. L'intervallo 
fra la scoperta del fenome
no e la sua interpretazione 
e asceso a circa ventisei 
secoli. . 

Le valvole 
«so/icfe» -;; 

- - Durante il secolo scorso 
si sviluppo lo. studio dei 

-fenomeni elettrici, e i suc-
. c.essi furono tali da rivolu-
' zionare in ogni senso • la 

tecnica, e, di riflesso, mol-
ti aspetti della nostra esi-
stenza. Furono ideati e rea-

, lizzati dispositivi di ogni 
genere, sempre piu com-
plessi e delicati. E' proprib 
nel campo delle valvole 
elettroniche (diodi, triodi, 
ecc.) che la fisica dei solidi 
sta riscuotendo il suo .suc-
cesso piu clamoroso. grazie 

: alia invenzione delle val
vole € solide > che sostitui-
scono in quasi tutte le loro 
applicazioni i tubj a vuoto: 
si tratta degli oramai ben 
noti diodi a semiconduttu-

re e dei transistor. Qui si 
giunge finalmente a rea-
lizzare uno dei principali 
obbiettivi nel campo della 
fisica, quello di anticipare 
la previsione di un feno
meno, anziche di cercarne 
a posteriori I'interpretazio
ne. Cosi. se fra i primi 
lavori sui raddrizzatori so
lidi (Brown, 1874) e la 
loro interpretazione pas-
sano una settantina d'anni, 
dal 1940 in poi nel campo 
dei semiconduttori la sco
perta di nuovi fenomeni 
procede di pari passo con 
la ' loro interpretazione, 
quando non e addirittura. 
anticipata. Basti ricordare 
il diodo a giunzioni, rea-
lizzato nel 1941, e il tran
sistor (1948 e 1949). che 
frutto il premio Nobel agli 
inventori. 

Non si pu6 chiudere que
sta rassegna senza un ac-
cenno alia piu recente sco
perta del Maser e del La
ser, macchine capaci di 
emettere fascetti molto in-
tensi di onde elettromagne-
tiche coerenti (microonde 
nel Maser, luce visibile nel 
Laser). II. Maser fu pro-
posto da Townes nel 1951 
e realizzato tre anni piu 
tardi; il primo Laser fu 
realizzato meno di tre anni 
fa. Per avere un'idea delle 
eccezionali prestazioni del 
Laser,, si pensi che al re
cente congresso di Parigi 
fu comunicato che con due 
Laser in serie si ottenne un 
impulso brevissimo, della 
eccezionale potenza di 10" 
(cento miliardi) . di watt. 

Per concludere, da quan
do la fisica dello stato so
lido e nata come branca 
della fisica moderna, an
che nel campo delle appli
cazioni tecnologiche il pro-
cedimento • di ricerca per 
tentativi empirici e stato 
in molti casi sostituito da 
ricerche per nuovi materia
li e nuovi dispositivi sulla 
base di considerazioni teo-
riche: di conseguenza lo 
sviluppo delle applicazioni 
pratiche e proceduto ad un 
ritmo rapidissimo. e tal-
volta secondo linee nuove, 
a priori imprevedibili. 

Roberto Fieschi 

Fra industria privata e Stato 

Contrast! in Inghilterra 
sulle navi nucleari 

Preferiti due progetti dell'ente statale 
AEA a uno della Rolls Royce 

L'ente britannico per la 
energia nucleare (Atomic 
Energy Authority) e vemitn 
in contrasto con l'industria 
privata — rappresentata dal 
gruppo Rolls Royce e dalla 
compagnia Mitchell — Der i 
programmi relativi alia pro-
pulsione nucleare navale. La 
Rolls Royce con la sua 
aseociata Vickers e la Mit
chell. avevano infatti pre-
parato due progetti di re?t-
tore per la propulsione na
vale. che sarebbero stati 
scartati. mentre hanno avuto 
miglior fortuna altri due pro
getti. studiati — uno total-
mente e I'altro parzialmcn-
ie — dalla AEA. 

n fatto e ohe questt pro
getti. sui quali riferisce il 
Financial Times, ser.ibrano 
molto interessanti: il primo 
di essi concerne un reattore 
ad acqua bollente — detto 
- integrate» perche anche te 
pompe. I controlli e i con-
gegni sussidiari sono come-
nuti n«l reclplente cilindnco 
a pressione o pressure ves
sel — di dimensioni straor-
dinariamente ridotte: quattro 

metri circa in altezza per due 
in larghezza. II secondo pro-
getto e di avanquardia: csso 
si riferisce infatti a un rent-
tore del tipo detto a spectral 
shift, nel quale il modern-
tore e costituito da una mi-
sccla di acqua ordinaria e 
acqua pesante: la proporzione 
di quest'ultima f.umenta via 
via che i nuclei di idrogeno 
della prima catturano alcuni 
dei neutroni prodotti dalla 
fissione. 

- Due navi nucleari • —- a 
parte quelle da guerra — 
sono attualmente in naviga-
zione — ricorda il Financial 
Times —: la NS Savannah, 
di proprieta della Amminl-
strazione per la marina del 
Dipartimento del Commercio 
degli Stati Uniti. c la Lenin, 
un romplghiaccio nisso che 
6 stata la prima nave di su
perficie a propulsione nu-
clare-. • 

Nel grafico. ' il reattore 
«integrate» (il cilindro a 
destra) nel quadro di un pro-
getto per una petroliera a 
propulsione nuclear*. 

Strumenti di selce o conchiglie e 
antisettici vegetali - Sette opera
zioni riuscite su uno stesso cranio 

II famoso teschio di Cuzco (Peru) con sette 
trapanazioni guarite, conservato al British 
Museum - (da II Tesoro della scienza, ed. 
Sansoni) 

. - Gia nel secolo scorso era-
no venuti in luce negli sca-
vi preistorici crani e resti 
umani presentantt forme 
patologiche curate con in-
terventi chirurgici che pos
sono meravigliare in forme 
di cultura primitive: uno 
degli interventi piu cono-
sciuti era appunto la trapa. 
nazione del cranio, che, ini-
ziatasi nel neolitico, e per-
durata fino ai nostri giorni 
in mnlte regioni dell'Euro. 
pa (Cornovaglia, Montene
gro. Albania, Turchia) in 
Algeria, nelle isole della 
Melanesia e Polinesia, in 
Nuova Zelanda e nell'Ame-
rica Meridionale dove ve-
niva gia praticata in epo. 
ca precolombiana. 

II materiale raccolto e 
dunque molto abbondante, 
ma non e ancora ben chiaro 
lo scopo di questa operazio-
ne: e senz'altro connessa 
con fattori etnico-religiosi, 
ma, specialmente per i re. 
perti appartenenti al neo
litico, e molto difficile as-
sumere una vosizione pre-
cisa in merito. 

Esistono tre categorie dl 
trapanazioni craniche: tra
panazione in vita con so-
pravvlvenza del paziente, 
trapanazione in vita con 
decesso, trapanazione post
mortem. A queste si pos
sono aggiungere le trapa. 
nazioni incomplete e le 
pseudo-trapanazioni - che 
possono essere dovute' a 
particolari forme patologi
che, a fattori fisici e chimi-
ci che dipendono dal ter. 
reno In cui le ossa sono 
conservate. a micro paras-
sitl, ad animali roditorl. 

I crani degli'. individui 
sopravvissuli si distinguo. 
no per i processi di dca-
trizzuzione dei bordi della 
apertura, mancanti natu-
ralmente negli altri casi. 
Gli strumenti usati per la 
operazione erano formati 
da oggetti di selce o di os-
sidiann In tempi preistorici, 
oppure, come presso alcu. 
ne popolazioni primitive 
attuali. da denti di squalo, 
conchiglie. o addirittura 
pezzi di vetro. 

Questi strumenti venlva. 
no usati in modo diverso, 
a seconda che si Intendesse 

• asportare una rondella cra-
nica. oppure raschlare la 
sostanza ossea. Nel primo 
caso. secondo alcuni. si pro-
ducevnno due solchi curvl. 
linei delimitantl un ovale 
che neniva poi staccato; se. 
condo altri s\ praticavano 
numerosi fori uno vicmo 
all'altro, successi vamentc 
riuniti da inci^ioni che rter-
metterano Vasnortazione 
di un disco owco: In sepui. 
tn.-st repnlnrizznvano I 
maraini della ferita e 
si procedeva alia medica. 
zione con sostanze vegeta
li. Contrariamente a quan. 
to ci si pud immaginare, la 
mortalita era molta bassa: 
molto dipendeva dnH'nbili-
fd dcll'opcratore naturcl-

. mente, ma non bisogna di-
's menticare le possibilitd te-
' rapeutiche delle sostanze 
vegetali: ad esempio il li-
quido di noce di cocco acer-

bo, usatc in Melanesia come 
disinfettante, e stato rico. 
nosciuto asettico. Ne biso
gna dimenticare la resi. 
stenza fisica dei pazienti: 
non sono rari infatti { cra
ni presentanti piu di una 
trapanazione auarita, senza 
arrivare aj numero ecce
zionale di sette, riscontrata 
in un cranio maschile 
adulto. 

Le cause che origlnarono 
quest'atto operatorxo, devo-
no essere ricercate natural-
mente presso le popolazioni 
primitive vicine per cultu
ra a quelle neolitiche: nella 
Melanesia e nelle Ande la 
trapanazione viene eserci. 

. tata a scopo terapeutico, e 
probabilmenle, dato che 
Varea della trapanazione 
coincide con Varea cultura-
le delle popolazioni . che 
usano la clava e la fionda, 
le ferite prodottc da que
ste armi avranno indotto i 
« medici * a praticare que-
st'operazione per eliminnrm 
le schegge ossee che pote-
vano essere rimaste conflc-
cate nel cranio: piu tardi la 
pratica fu estesa a tutte 
le malattie di supposta ori-
gine endocranica, assitmen-
do sfondi magico-religiosi. 
. La trapanazione post
mortem assume infatti que
sto carattere: not sappia-
mo che fino a circa • cin-
quanVanni fa In Europa si 
curava Vepilessia appunto 
con questo metodo e che 
era diffusissimo I'uso del. 
le rondellc craniche come 
amuleti contro tutte le for
me di follla. Questo feno
meno si pud spiegare in 
parte col fatto che gli indi
vidui colpiti da tale malat-
lia e guaritl sopravvivendo 
all'operazione. fossero con-
siderati esseri superiori. e 
quindi «n frammento del 
loro cranio doveva essere 

. un amuleto portcntoso. 
Una conferma a questo si 
pud trovare in una sepol. 
tura neolitica rlnvcnuta in 
una grotta presso Roma, 
dove era stato sepolto un 
indivlduo deforme e sotto-
posto a trapanazione per 
malattia: la sua senoltura 
era la piu ricca dt ttitto. 
c non e improbabile che 
individui del genere fos
sero anche stregoni. 

E' quindi abbastanza lo-
aico pensarc che le prescrl-
zioni in uso in e/d sforlea, 
attraverso il mediocvo fino 
ai nostri aiorni. che imoo-

• nevano I'uso di. ossa del 
cranio umano contro Vcpi-

. lessin. ahhinno avuto la lo
ro origine nel neolitico. at-

. tra verso un lungo processo 
che aveva rivestito di un 
alone di mag'xa un fine ort-
ginariamentc solo tera
peutico. 
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