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Significato delta «omega meno> 

l/ULTIMA NATA 
FRA LE PARTICELLE 

SUBNUCLEARI 
<f Ottetti» e cc decapletti » permettono di porre in 
luce certe relazioni fra i « mattoni» delle strut-

ture di base della materia 
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Quest! due graficl rappresentano i due tip) 
di s lmmetria secondo i quail si dispongono 
le particelle che interagiscono fortemente. 
La figura dl sinistra, che e costituita da 
un esagono, esprime la simmetria esago-
nale di gruppl di otto particelle (ottetti): 
sei particelle net vertici dell'esagono e due 
al centro del medesimo. La figura di de-
stra, che e costituita da una struttura trian-
golare, esprime la simmetria triangolare di 
gruppi dl d ied particelle (decapletti). 

Questa figura rappresenta il decapletto a cul appartiene la 
particella « omega meno . . Come II lettore pu6 constatare 
le masse delle particelle che compaiono nelle diverse rlghe 
orizzontali della figura sono scalate secondo intervalli uguali. 
Prima della recente scoperta II diagramma rlprodotto in 
questa figura era incomplete Sulla base delle leggl dl sim
metria Okubo predlsse le caratteristiche della particella 
« omega meno », che si trova nel vertice inferiore del trian-
golo esterno, caratteristiche che sono state confermate pie-
namento dal datl sperimentall. 
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Nel lo scorso m e s e di febbraio, in una 
breve nota pubblicata su un periodico 
di fisica, un gruppo di scienziat i amer i -
cani e stranieri operanti al Laboratorio 
nazionale di Brookhaven (Stati Unit i ) 
hanno armunciato la scoperta del la par
ticella « omega meno >, che era stata gia 
prevista in sede teorica e di cui si at-
tendeva con ansia la conferma sper imen-
tale. 

Autori della scoperta sono i fisici a m e -
ricani R.P. Sluitt , M. Gel l -Mann, l'israe-
l iano Y. Ne'eman, l ' inglese J.C. Ward 
e il g iapponese Ohnuki . L'individtiazio-
ne sperimentale del la « omega meno > 
ha richiesto il superamento di gravi dif-
ficolta tecniche, perche tale particella e 
il frutto di reazioni nucleari che sono 
possibil i so lo ad e levata energia e la 
cui probabil i ty di verificarsi e molto 
bassa. In tutto il mondo solo due labo-
ratori, quel lo gia menzionato di Broo
k h a v e n e quel lo del CERN a Ginevra, 
erano recentemente riusciti. grazie alia 
disponibi l i ta di accelerator! superpoten-
ti da 30 miliardi di e let tronvolt . a met-
tere a punto le tecniche necessarie per 
produrre i necessari < fasci > di part i 
ce l le « kappa meno > ad alta energia. Nel 
corso del le esperienze fatte a Brookha
ven sono state impressinnate ben 100 000 
lastre sensibi l i e si e poi dovuto proce-
dere al loro accurato esame, per indi
v i d u a l quell 'unica lastra che conteneva 
la traccia della « o m e g a m e n o » . 
- Il _lettore ricorda certamente che in 
quest i ult imi tempi gli annunci di sco-
perte di nuove particel le sub-nucleari si 
sono succeduti con frequenza re lat iva-
m e n t e e levata. Tuttavia la scoperta del la 
« o m e g a m e n o * ha un'importanza e c c e -
zionale dal punto di vista teorico e s p e 
r imentale . 

Le scoperte di questi ult imi anni, spe
c ie que l le che si sono avute dal 1960 a 
oggl , hanno portato al l ' individuazione di 
circa un centinaio di part icel le s u b - n u 
cleari . Cio aveva creato una s i tuazione 
piuttosto caotica. caratterizzata dal la 
mancanza di una teoria che riuscisse a 
sp iegare perche es is tono tutte le part i 
ce l l e che sono state scoperte e perche 
esse hanno que l le determinate masse e 
que l l e determinate p r o p n e i a . Questa s i 
tuazione aveva accentuato il disagio che 
sj avvert iva da molti anni in questo 
settore della fisica. per cui ci si rende 
p ienamente conto del fatto che da molte 
parti si e tentato di costruire de l l e teo-
rie che portassero e lement i di ordine nel 
cos iddetto « caos sub-nuc leare ». 

Una di queste teorie che trova proprio 
ne l la scoperta della particel la « o m e g a 
m e n o * una notevole conferma, e dovuta 
a una ser ie di ncerche condotte dal g i a p 
ponese Y. Ohnuki , dagli inglesi A. Sa-
lam e J. C. Werd e dall * americano 
M. Gel l -Mann. 

P e r rendersi conto del s ignif icato di 
questa teoria e necessario premettere al-
cune nozioni su due tipi di interazioni 
che s i manifestano tra le particel le s u b -
nuclear i : l ' inlera?ione forte e Vinterazio-
ne debote. L'interazione forte o nucleare 
si manifesta quando due part icel le , a p -
partenenti al gruppo che da luogo a 
ques to tipo di azione, si vengono a tro-
vare a distanze mnlto ravvic inate , del-
l 'ordine di 10— u cm. (la dec imi l les ima 
parte di un mil iardes imo di c m . ) , valore 
ques to che e de l lo s tesso ordine di gran-
dezza del raggio dei nucle i atomici . 
L'esistenza e la s tabihta di quest i ultimi 
che, come e noto, sono costituiti da pro
ton! e neutroni , e dovuta proprio al m a -
nifestarsi di interazioni forti tra le cop-
p ie protone-neutrone , protone-protone e 
neutrone-neutrone . 

L'interazione debole , la cui intensita 
e circa la centobi l ionesima parte di que l -
la de l le interazioni forti, per quanto si 
sappia , non e in grado di assicurare 
a lcun legame, ma governa la disintegra-
z ione di molte particel le che interagi
scono fortemente. Anche l ' interazione 
debo le si manifesta a distanze dell 'ordi-
ne di 10—» cm. Tutte le particel le s u b -
nucleari s inora scoperte si possono cosi 
suddiv idere in due gruppi: que l le che 
danno luogo a interazioni forti e quel le 
c h e danno luogo a interazioni deboli . Al 
pr imo gruppo appartengono il protone, 
i l neutrone , gli iperoni (part ice l le di 

M m a g g i o r e di que l l e de l protone e 

del n e u t r o n e ) , i mesoni kappa, i mesoni 
pi greco e tutta una serie di pa i t i ce l l e 
a l tamente instabih. la cui vita media e 
del l 'ordine di 10— a second! (un decimil -
les imo di mi l iardes imo di mi l iardes imo 
di s e c o n d o ) . Al secondo gruppo appar
tengono il neutrino, il neutretto , il 
mesone mu e Telettrone 

La teoria di Ohnuki , Sa lam, Ward e 
Ge l l -Mann met te in ev idenza in primo 
luogo c h e tutte le part icel le che in 
teragiscono for temente si suddiv idono 
in sottogruppi , denominat i multipletti, 
caratterizzati dal fatto che le part icel le 
component i hanno c a n c h e e le t tr iche di
verse ma massa pressoche uguale . In 
secondo luogo la teoria d imostra c h e 
i prodotti sottogruppi (o mul t ip le t t i ) 
sono compost i da part icel le dotate di 
caratterist iche f is iche tali che s e i m e m -
bri di uno s tesso mul t ip le t to v e n g o n o 
rappresentat i tramite particolari d ia -
grammi , sui quali non e qui poss ibi le 
insistere, si ha che essi si d i spongono 
secondo una s immetr ia e sagona le con due 
part icel le al centro del l 'esagono (ottetti 
e c ioe gruppi s immetr ic i di otto part i 
ce l l e ) oppure secondo una s immetr ia 
tr iangolare (decapletti) come quel la in-
dicata nel la figura 1. 

Sul la base di questa nuova teoria S a 
lam e Ward, nel se t tembre 1960, prev i -
dero l 'esistenza di un ottet to di mesoni 
avent i spin (e c ioe m o m e n t o angolare 
meccanico ) u g u a l e a 1 (vedere la f i 
gura 2 ) . Poiche a quel l 'epoca nessuna 
del le part icel le previs te era stata osser-
vata, Sa lam e Ward non ebbero il c o -
raggio di pubbl icare i risultati del loro 
lavoro e chiusero il testo del la c o m u n i -
cazionc in un cassetto . Si decisero a 
spedir lo a una rivista so lo nel marzo 
1961. Al ia conferenza di A i x - e n - P r o -
vence , che si svo l se nel se t tembre de l lo 
s tesso anno , fu annunciato che tutti e 
otto i mesoni previst i da Sa lam e Ward 
erano stati puntua lmente scopert i ! Alia 
stessa conferenza si d iede un primo an-
nuncio del la scoperta del la particel la 
« e t a zero >, scoperta che fu def in i t iva-
m e n t e confermata sei mesi dopo. Questa 
particel la, ins ieme ad altri s e t t e mesoni 
gia noti ( v e d e r e la figura 2) forma un 
altro o t te t to con s immetr ia esagonale . in 
accordo con la nuova teoria. 

Nonos tante questi successi la teoria dei 
mult ip let t i non si p o t e v n ancora consi-
derare c o m e def in i t ivamente provata, 
perche non si era ancora riusciti a d i m o -
strare c h e essa era valida anche per i 
barioni avent i spin uguale a 3 '2 . Per 
o t t enere c io b i sognava dimostare a p p u n -
to l 'esistenza del la particel la < omega 
m e n o ». le cui caratter is t iche erano s tate 
prev i s te dal g iapponese Okubo . Questi 
ha fatto vedere che le masse dei m u l t i 
pletti con s immetr ia tr iangolare d e v o n o 
essere sca late secondo interval l i di u g u a 
le ampiezza . Sul la base di ques to criterio 
egl i a v e v a prev is to che la massa del la 
part ice l la « o m e g a m e n o » avrebbe do
vuto es sere ugua le a 1686 Mev, Ebbene 
i dati s p e n m e n t a l i sul la massa del la 
€ o m e g a m e n o * d imostrano c h e la sua 
massa e e s t r e m a m e n t e vicina al va lore 
teorico. 

Su l la base di questa nuova teoria tutte 
le part ice l le che reagiscono per intera-
zione forte, e c ioe la s tragrande m a g g i o -
ranza di tut te l e part ice l le sub-nuc lear i 
note , possono essere raggruppate in mul
t iplett i . va l e a d ire in gruppi tali che 
le proprieta dei loro component i sono 
p ienamente conformi al le previs ioni teo-
riche. S e saranno e g u a l m e n t e coronati 
dal successo i tentat iv i a t tua lmente in 
corso per trovare leggi di s immetr ia 
anche per i leptoni e c ioe per le parti
ce l le l eggere (neutr ino, neutret to , m e s o 
ne mu, e le t trone e le re la t ive ant ipart i -
ce l l e ) al lora si potrebbe arrivare a dire 
che tutta la mater ia si manifesta sotto 
tre forme e l ementar i . gli ottett i e i d e 
caplett i ad interazione forte, l 'ottetio ad 
interazione debo le e il fotone (ossia il 
quanto di energia e l e t t romagnet i ca ) . E' 
ev idente c h e un risultato di questo tipo 
cost i tuirebbe un grosso e dec i s ivo passo 
avanti nel la comprens ione del la struttu
ra de l la materia. S r p u d affermare che 
la nuova teoria dei mult ip let t i & para-
gonabi le per importanza e general i ta al ia 
tavola periodica degl i e l ement i di M e n -
de le jev e a l le leggi del la spettroscopia. 

F. Di Pasquantonio 

sctenza e tecnica 

Vaso policromo dl Lipari (320 a.C.) 

Cinquemila anni prima dell'eta storica 

Fiori con I 'ossidiana 
i 

Id civilta di Lipari 
Crisi economica in seguito a I To wen to del rame e del bronzo, 

nuova fioritura con i commerci fra I'Egeo e I'Occidente 
Fu soltanto durante il neo-

litico che olt uomini conob-
bprn Varte della navigazio-
ne e si spintero attraverso 
il mare fino alle varle isole 
fino allora disabitate, alcune 
delle quali erano tra I'altro 
in posizioni ottime per quanto 
riguardava le vie di traffico 
nel Mediterraneo ed i colle-
gamenti fra i vari centri com-
merciali. Tra i prodotti ptu 
richiesti allora era certa
mente Vossidiana, cioe vetro 
nero di origine vulcanica. lar-
gamente sfruttata al posto del
la selce per ottenere le la
me e gli altri strumenti; i gia-
cimenti di ossidiana sono re-
lativamente pochi e le isole 
che la possedevano dovettero 
nafuralmente avviarsi a di-
venire centri di fiorenti co-
munitd esercitanti attivamen-
te il commercio. 

E" proprio per questo cne 
agli inizi del neolitico si svi-
lupparono le Isole Eolie e m 
particolare Lipari. isole nelle 
quali Vuomo prima non era 
arrivato e nelle quali esisto
no appunto grandi coiate dt 
ossidiana eruttate dai due 
vulcani di Lipari: ancora ades-

so c facile raccogliere fram-
inenti di questo materiale net 
campi o addirittura nelle stru-
dine del paese, ija che &i trat-
tt di schegge di lavorazione dl 
strumenti risalenti al neolitico 
sia di frammenti grezzi tra-
scinati a valle 

Gli scavl effettuati nell'iso-
la di Lipari e nelle altre iso
le dell'arcipelago durante gli 
ultimi anni hanno permesso di 
accertare serie stratigrafiche 
importantissime non solo at 
fini delle successioni cultura-
It locali, ma anche per quan
to riguarda nnfjuadratnento 
cronologico assoluto e relati-
vo delle culture italiane dal 
neolitico all'eta del ferro In 
particolare a Lipari sono sta
te messe in luce due stratigra-
fie che si completano a vicen-
da: quella del Castello e quel
la della contrada Diana II Ca
stello di Lt'pari e un enorme 
masso dl riolite che si innat-
za dalla piannra costiera di 
Diana e si protende nel ma
re con pareti verticali tali da 
costituire una fortezza natu-
rale, utilizzata ancora in tem
pi greci e medioevali fino al 
XVI secolo. Sull'alto del Ca
stello gli scavi hanno ~rive-
lato l'esistenza dt un depost-
to terroso di nove metri, co
stituita dalla sovrapposizione 

di abitati attraverso un pe-
riodn di circa cinquemila an-
TU. cioe dal neolttico medto 
fino all'eta storica. 

Manca nella stratigrafla del-
I'acropoli la piii anttca fuse 
del neolitico, caratterizzata da 
ceramiche rozze decorate con 
impressioni o incisioni ese-
guite prima della cottura sul
la pasta ancora molle del va
so, medjante punzoni, unghia-
te, stampi o anche con I'orlo 
dentellato di conchiglie. 

Evoluzione 
della ceramica 

E* un tipo di ceramica che 
caratterlzza le plu antiche fa-
si del neolitico in tutto il ba-
ctno del Afedtterraneo. douttfo 
forse ad una prima ondata 
culturale che dal vicino 
Oriente si e diffusa fino al
le coste italiane e iberiche. 

E* presente invece a Lipa
ri, nella stazinne all'aperto 
del Castellaro, una ceramica 
impressa appartenente forse 
ad un secondo momento della 
diffusione delle ceramiche: 
infatti essa e accompagnata 
da frammenti di vast di arail-
la molto fine depurate rosea o 

1 • * - , > il medico 

Una camicia per il fegato 
Se ne provoca la formazione introducendo una 
lacca sintetica in ammalati di cirrosi epatica 

jrfV 
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Una sorta di gara si va 
svolgendo da molti anni fra 
medicina e chirurgia per la 
cura della cirrosi epatica, un 
male grave di cui oggi e pos
sibile tuttavia arrestare o per 
lo meno rallentare il lungo 
decorso con vari mezzi e spe
cie con l'uso di ormoni mn-
schili ad alte dosi. Ma tutto 
diviene inefficace, e le cose 
precipitano verso il peggio, 
quando si verifica la svolta 
drammatica > costituita dalla 
comparsa della cosidetta a-
scite 

La circolazione del fegato. 
progress«%ramente strangolata 
da una eccessiva produzione 
di tessuto fibrose si fa sem-
pre piii difficile finche a un 
certo momento. a causa del 
suo relativo ristagno una par
te di siero trasuda attraverso 
le pareti vasali, oltrepassa 
1'organo epatico e si versa 
nella cavita addominale Tale 
versamento e appunto quello 
che si chiama ascite e rap
presenta il colpo di grazia per 
1'infermo su cui esercita un 
duplice danno: 1) meccanico, 
per la compressione sugli or-
gani deli'addome e anche del 
torace, dei quali ostncola il 
funzionamento: 2) biochimico. 
per gli squilibri che un si
mile travaso di liquido e di 
altre sostanze determina nelle 
reazioni vitali dei vari te^-
suti e dell'intero organismo 

Medicina e 
chirurgia 

Ci6 premesso. e apparso 
sempre ben chiaro che un 
gmnde successo terapeutico si 
sarebbe ottenuto ove si fosse 
riusciti a bloccare il fenome-
no dell'ascite: non si sarebbe 
guarita per questo la cirrosi 
epatica. d'aecordo. perche a 
tal fine bisognerebbe trovare 
il modo di impedire la lenta 
distruzione del fegato. ma 
proprio perche codesta distru
zione e lenta e alquanto con-
t roll a bile con le cure in uso 
si sarebbe potuto prolungare 
anche di molto la soprawi-
venza deU'infermo. a condl-
zione perft che si arrivasse ad 
escludere dal decorso del ma
le la temibile tappa dell'asci
te che. come si e detto. peg-
giora di colpo tutto il qua-
dro morbo«o avviandolo ver
so I'esito letale 

I tentativi medic! mess! In 
atto contro l'a<cite erano. fi
no a poco tempo fa, elemen
tari c quasi ingenui, in quan
to si riducevano ad una pun-
tura dell' addome con un 
grosso ago speciale per por-
tare il liquido all'esterno. In 

fondo non si'otteneva che di 
alleviare per qualche giorno 
le sofferenze dell' infermo, 
senza perd che un simile ln-
tervento fosse giustiflcato da 
alcun altro motivo razionale; 
infatti questa imponente sot-
trazione di liquido (e delle 
sostanze in esso contenute) 
impoveriva 1'organismo e 
ne aggravava gli squilibri 
biochimici; e inoltre dopo 
brevissimo tempo il versa-
mento stesso non mancava dl 
riprodursi in una situazione 
generale del paziente piu 
compromessa di prima. 

Fu in vista della vanita di 
codesto procedimento che 
molti chirurghi pensarono di 
cimentarsi con interventi ope-
ratori geniali. volti a correg-
gere la circolazione del fe
gato alterata o a dirottarne il 
trasudamento. Si idearono un 
gran numero di tecniche di
verse, legatura di vasi. inser-
zioni, deviazioni ecc , tecniche 
ingegnose che apparivano teo-
ricamente plausibili. ma che 
in pratica purtroppo fallirono 
tutte non dando il risultato 
previsto. Le cure chirurgiche 
avevano sublto uno scacco e 
per qualche tempo non se ne 
parl6 piu. 

Da alcuni anni invece e 
stata la volta della terapia 
medica a prendere il soprav-
vento con la scoperta di 
nuovissimi diuretict. il cui ef-
fetto si e rivelato di straordi-
naria entita Usandoli isola-
tamente o, laddove sia neces
sario. in combinazione fra di 
loro, si ottengono risultati 
mai visti: tali farmaci si son 
di most rati capaci di far eli-
minare quantita imponenti di 
liquido e. nel caso della cir-

• rosi epatica. di fare addirit
tura scomparire 1'ascite. 

Ma i primi entusiasmi son 
durati poco. quando si e do
vuto constatare che il bene-
ficio si otteneva, sL con un 
mezzo semplice e di facilissi-
mo impiego, cio^ solo sommi-
nistrando un paio di compres-
sine al giorno. per6 il detto 
beneflcio era puramente tran-
sitorio. poiche basta sospen-
dere il medicamento perche 
1'ascite poco alia volta si ri-
produca E del resto era da 
prevederlo, dato che col diu-

t retico si sopprime il fenome-
no In atto ma non se ne sop-
prime la causa, si prosciuga 
l'addome del liquido che vi si 
b versato per trasudamento 
del vasi epatici ma non si 
impedisce tale trasudamento, 

• per cui appena si tronca l'uso 
1 delle compressine (e si arre-
! sta cost la eliminazione del 
' liquido per via renale) que-
: sto continuando a fuoriuscire 

dalla parete vasale torna a 
. raccogllersi neU'addome. 

Ma eccoci aH'ultimo atto 
della vicenda che vede di 
nuovo tornare di scena i chi
rurghi e questa volta. sembra, 
con risultati piii concreti. La 
notizia e stata data aH'ultimo 
Congresso italiano di Chirur
gia da alcuni studiosi del-
l'Universita di Milano Essi 
hanno pensato giustamente 
che il problema non e quel
lo di rimuovere I'ascite ma 
di impedire che si produca o, 
se gia e comparsa. di impe
dire. dopo averla rimossa, 
che si riproduca. Solo cosl si 
pub presumere di arrivare ad 
una soluzione radicale, poi
che solo se si leva di mezzo 
stabilmente I'ascite si mi-
gliora sui serio il decorso del 
male, si da un vantaggio al-
1'infermo non per poco ma a 
lunga scadenza prolungando-
gli la vita di anni 

Doverosa 
cautela 

Ebbene. poiche il vorsa-
mento e dovuto al tra^udaro 
dei vasi epatici si e pen«ato 
di rendere tali vasi imper-
rneabili awolgendo il fegato 
con qualche particolare so-
stanza che fosse innocua. ben 
tollerata e impenctrabile ni 
liquidi Idea niente affatto pe-
regrina dal momento che va-
rie sostanze inerti si usano 
oggi in chirurgia per sostitui-
re alcuni tratti di vasi san-
guigni. d i ' canali biiiari. le 
valvole cardiache, il cristalli-
no dell'occhio ecc Dopo al
cuni tentativi sperimentali gli 
studiosi in questione hanno 
provato infatti una speciale 
sostanza fabbricata in Ameri
ca per scopi industriali e che 
tuttavia e ivi attualmente 
usata per protesi di chirurgia 
vascolare 

Codesta sostanza. detta Ea
stman 910 fatta gocciolare sui 
fegato solidifica subito (il che 
esclude che venga minima-
mente assorbita e ne esclude 
percid ogni ' tossicita> ed ha 
inoltre un forte potere ade-
sivo che le impedisce di stac-
carsl dalla superncie epatica, 
sulla quale rimane tollerata 
magnificamente. Anche se i. 
cast trattatl finora sono pochi. 
e si ha pertanto il dovere di 
essere cauti prima di un giu-
dizio deflnitivo, dalla relazio-
ne al congresso appare per6 
che i risultati ottenuti sono 
proprio quclli che si vole-
vano: scomparsa stabile del
l'ascite, senza che I'infermo 
abbia dalla pellicola che av-
volge il suo fegato fastidi o 
danni di alcun genere. -

Gaatano Lisi 

giallina dipinta con bande o 
/tunime di colore ros^o. Que
sta ceramica dipinta che si 
trova abbondantcmente anche 
ncll'Italia meridionale in vil-
laggi trincerati o m orotte. 
sembra trovare confronti con 
le culture che della Mesopo
tamia attraverso le isole e la 
Grecia continentale hanno se-
gnato I'arrivo di nuove genti 
piu. progredite le quali si so
no fuse con le ulttme aentt 
delta ceramica impressa. 

Quando ormai la ceramica 
impressa e scomparsa del tut
to assistiamo ad un'evoluzio-
71 e in quella dipinta: ora le 
bande rosse sono costantemen-
te marginate di bruno o dt 
nero con bell'effetto decora-
tivo e cromatico. In questo 
periodo le genti di Lipari ab-
bandonano i villaggi all'aper
to e prefcriscono dimorare 
sull'acropoll. L'evoluzione 
delle ceramiche dipinte si se
gue ancora nella fase sue-
cessiva: vengono ora usati i 
motivi del meaiviro e della 
spirale, che nella fase imme-
diatamente precedente erano 
stati usati solo nella cerami
ca pi it yrossolana di tmpa-
sto bruno. Questi motivi si 
ritrovano net villaggi della 
Grecia da cui si diffusero 
attraverso Vltalia meridiona
le dove ebbero una viva fio
ritura: alcuni frammenti, pro-
babilmente per commerci, ar-
rivarono fino in Toscana e 
negli Abruzzi, dove fioriva-
no contemporaneamente altri 
aspetti delle culture a cera
miche dipinte. 

Quasi una reazlone all'ec-
cessivo e mintaturistico deco-
rativismo di questa fase, nel
la successiva, la fase di Dia
na. viene abbandonata la de-
corazione dipinta e i vasi so
no a superficie unita di un 
bel rosso corallino, pur con
tinuando in linea generale le 
forme precedents L'abitato 
si sposta nuovamente nella 
piana e traccc di questa cul
tura si rinvengono anche nel
le altre isole. In un momento 
finale la cultura dt Diana, 
che ebbe vasta diffusione an
che nella penisola, sembra 
fosse giunta a conoscere il 
metallo. come starebbero a 
dimostrare le scorie di fu-
sione rinvenute sui Castello. 

Alia fine di questo periodo. 
che deve essere stato di tran-
quillita e di benessere, come 
dimostrano appunto i nume-
rosi villaggi e le euidentt trac
cc di lavorazione e di com-
mercio dell'ossidiana, quella 
che sembrava essere stata una 
continuita culturale, pur at
traverso varte fasi, durante 
tutto il neolitico. viene inter-
rotta dal sopraggiungere di 
una cultura che sembra tro
vare t confronti piu rtctnt con 
le culture del neolitico fina
le nell'Italia settentrionale. e 
che sembra averc conlatti con 
le culture eneolitiche della 
penisola e piii ancora della 
Sicilia, contatti che prima 
erano stati scarsi: si tratta di 
una cultura che fiorisce or
mai nell'eta del rame ma con-
serva ancora pareccht ele
menti del ceppo neoltttco dal 
quale ha avuto origine. 

A questa segue una cultu
ra che preannuncla i carat-
teri dell'eta iniziale del bron-
zo. e della quale mancano 
tracce nella stratigrafla del 
Castello: la sua posizione re-
lativa alle altre culture ci e 
data dalla stratigrafia di Dia
na. L'impressione che questa 
cultura. la quale porta un 
nuovo radicale cambiamen-
mento nelle forme e nei tipi, 
da. e che le isole Eolie attra-
rersino un periodo di crisi 
economica e di decadenza: in
fatti la diffusione del metal
lo ha. per co^i dire, deprez-
zato Vossidiana, praticamen-
te unica ricchezza delle isole. 

Nella ptena eta del bronzo. 
circa rerso il XVIII - secolo 
aC„ le Eolie riprendono i lo
ro commerci, specialmente in 
relazione al grande traffico 
manttimo dell'Egeo: • infatti 
esse si trorano al centro del
le rotte che dall'Egeo porta-
no all'Occidente, alia ricerca 
dt materie prrme preziose, 
quali ad esempio lo stagno 
dPll'Inghilterra. da ottenere 
in cambio dei prodotti raffi-
nati dell'arfe e dello artigia-
nato egeo Da questo momen
to i vari oggetti micenei che 
id trorano negli insediamenti 
drll'Italia meridionale e del
la Sicilia ci permettono di 
datare con svfficientc sicurez-
za i vari period! 

Questa fase dell'eta del 
bronzo nelle Lipari, denomi-
nata di Capo Graziano, fiori' 
see con numero*i uillaaai nel
le rart'e isole intomo a Li
pari, ed e testimoniata in 
quest'ultima dapprima nella 
contrada Diana, poi sui Ca
stello. dore sono ancora con-
serrate le capanne orali con 
muretti di pietre a secco. tra 
le quali una molto grande, 
forse la capanna del capo del 
villangio o forse luogo dl cul-
ti II rito funebre ci ri porta 
all'orizzonte siciliano, secon
do un rttuale diffusa in tut
to il Mediterraneo neU'etd 
del rame, cioe il seppellimen-
to in grotticelle scavate artl-

ficialmente nella roccia tenera 
e simboleggianti la casa ter-
rena: dove, come nelle isole, 
era quasi impossibile scavare 
la roccia, si utilizzarono gli 
anfratti naturali quali se-
polcri. 

Verso il 1400 si ha di nuovo 
un enmbiamento e pare che 
le isole gravitino totalmente 
verso la Sicilia: la nuova cul
tura. con ceramiche piu bel
le e rafflnate, viene chiamata 
del • Milazzese • dal promon-
torio omonimo ttell'isola df 
Panarea, ed e rappresentata 
da villaggi in posizioni sco-
scese e fortissime. Continua-
no i contatti col mondo egeo, 
testimoniati. oltre che da ce
ramiche databili tra il 1400 
e il 1250 a.C, anche dalla 
presenza su alcuni vasi di 
contrassegni o marche di va-
sai in parte corrispondenti al 
segni delle scritture cretesl e 
micence. 

Altri contatti sono testimo
niati anche con le genti della 
penisola, come dimostrano le 
importazioni della caratteri-
stica ceramica a decorazione 
riccamente incisa delle genti 
ad economia pastorale della 
etil del bronzo in Italia, deno

minate appenniniche. La cul
tura del Milazzese, della qua
le conosciamo anche una ne-
cropoli a Milazzo, con schele-
tri entro grandi giare secon
do un rito diffuso nell'eta del 
bronzo in Anatolia, sembra 
essere scomparsa improvvisa-
mente: in alcuni villaggi si 
riconoscono tracce di distru
zione improvvisa e non ci so
no segni di ricostruzione in 
eta successive. 

Rapporti con 
la penisola 

Sul Castello invece la vita 
riprende, ed i rapporti sono 
adesso con la penisola italia-
na. in particolare con le genti 
della fase finale della civil
ta appennintca. Poiche uno 
storico greco del I secolo 
a C, Diodoro Siculo, riporta 
una leggenda, secondo la qua
le le isole Eolie sarebberu 
state conquistate da Liparo fi-
glio di Auson re degli Auso-
ni. popolazione dell'Italia cen-
tro-meridionale. si e pensato 
di poter mettere in rapporto i 
dati delta leggenda (che ha 
del resto quasi sempre un 
fondamento storico) con la 
effettiva invasione di genti 
continentali nell'isola, per cui 
questa cultura e stata chia
mata ' Ausonia ». Nella sua 
evoluzione si possono distin-
guere due fasi, una assai bre
ve, ancora nell'eta del bron
zo (1250-1150 circa) ed una 
piii lunga che giunge ormai 
all'eta del ferro (1150-800 cir
ca): all'ultima fase appartie
ne. oltre all'abitato sul Ca
stello, anche una necropoli 
scoperta sotto l'abitato attua-
le di Lipari, nella quale, a 
tombe del vecchio tipo ad 

inumazionc entro la giara. si 
sovrappongono tombe a cre-
mazione, le quali sono in re
lazione al fenomeno analogo 
che si constata ora in Italia. 
Infatti quasi ovunque al vec
chio rito si sostituisce la ere-
mazione e si raccolgono le 
ccneri in urne le quali ven
gono interrate una accanto 
all'altra in enormi cimiteri. i 
* campi dt urne ». 

I figli 
di Eolo 

Questo rituale avra la mas-
sima diffusione durante Veto, 
del ferro plena, ma per quan
to rtouarda questa fase ini
ziale, non si sa esattamente 
se si tratti solo della diffu
sione di nuove idee religiose 
o se si debba pensare a mo-
vlmenti di genti attraverso 
VEuropa. Verso la fine dello 
XI secolo il vlllaggio deir.Au-
sonio II viene distrutto vio-
lentemcnte e la vita alle Eo
lie si trascina miseramente 
fino al 580 a C. quando, du
rante il movimento generato 
dall'ondata colonizzatrice gre-
ca, giunsero i Cnidi e trova-
rono, secondo quanto riferi-
sce Diodoro, circa cinque-
cento persone che si diceva-
no discendenti di Eolo, il mi-
tico re dei venti e vivevano 
nel terrore delle incursioni 
dei pirati etruschi. 

Da allora attraverso perio-
di di maggiore o minore fio
ritura, I'isola continud ad esse
re abitata nonostante le sue 
scarse ricchezze naturali. Ora, 
non solo gli studiosi specia-
lizzati, ma tutti coloro che si 
recano a visitare I'isola, pos
sono rendersi conto della mil-
lenaria storia di questo luo
go, storia che finiva quando 
appena cominciava quella dl 
Roma, semplicemente guar-
dando le capanne preistoriche 
conservate sul Castello nel-
I'area della Cattedrale, e vi-
sitando il Museo Eoliano. do
ve, oltre ai ricchissimi e 
splendidi materiali provenien-
tl dagli scavi di Lipari e del
le altre isole, sono ricostrui-
te fedelmente e con appas
sionato cura. le necropoli del
l'eta del bronzo e del ferro, 
nonche quelle greche e ro-
mane. Ricchissimo e anche 
il materiale di eta classica 
con magnifici vasi a figure 
rosse, e numerose terrecotte. 

II fascino che sempre at-
tornia i resti delle antichis-
sime civilta e qui reso an
cora piu suggestivo dallo 
splendido paesaggio dcll'isola 
antichissima. regno favoloso 
del re dei venti il cui nome 
le Isole Eolie ci tramandano 
ancora, il re che ospitb Ulis-
se nel suo lungo peregrinare, 
e regno ancora del leggenda-
rio Liparo ausonio, che im
pose durcvolmente il suo no
me all'antica Meligunis. 

r. g. 

Dizionario nucleare 

Albert Einstein 

^ P R Con la Iettera « c » 
u si indica la velocita 

della luce (300 mila cbilo-
metri al secondo). che e una 
• costante universale - e co-
stituisce. in base alia Teoria 
della Relativita. un limite as-

> soluto. Per accelerare un 
corpo qualunque fino al va
lore di • • c - occorrerebbe 
fomirgli energia infinita. 
cosa evidentemente inconce-
pibile. Tuttavia le particelle 
elementari o subnucleari 
sono spesso accelerate a ve 
locita tanto prossime a « c » 
da distinguersene appena 
per un infinitesimo. grazie 
aU'impiego di energie ele
vate ma ben definite. -

Una conseguenza. spen-
mentalmente controllata c 
ben nota ai ricercatori di 
fisica. del fatto che • c - co* 
stituisce un limite assoluto, 
e che la somma di due velo
cita, ciascuna delle quali sia 
supcriore alia meta di * c - , 
rimane inferiore a - c » : se, 

cioe, due eorpi viaggiaoo in 
senso contrario, e la veloci
ta di ciascuno di essi. rispct-
to a uno stesso osservatbre. 
e per esempio di 200 000 chi-
lometri al secondo. la ve lo
cita di uno dei due corpl 
rispetto all'altro non e di 
400000 chilometri al secon
do (come sarebbe suggerito 
dalla aritmetica e dalla mec 
canica classica). ma notevol-
mente inferiore a 300.000 
chilometri al secondo. 

Piu in generale, esiste •— 
ed e stata messa in evidenza 
al principio di questo secolo 
da Einstein con la Teoria 
della Relativita — una stret-

" ta interdipendenza fra - c », 
la materia e l'energia. Essa 
si esprime con la notissima 
formula di Einstein: 

E = m c * 
Cioe: l'energia racchiusa 

in una massa materiale k 
misurata dal prodotto di que
sta massa per il quadrato 
delta velocita delta 
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