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Utilita dell'astronautica 

come 
osservatorio 
astronomico 

Non occorre attendere di essere sulla Luna per intraprendere 
ricerche che gid i voli orbitali di gruppo rendono possibili 

Simboleggiavano 
la fertility 

8tatuotta maltese del Palaolltl eo 

I cosmonautl della Voskod sul terreno di atterraggio 

Non si pud dire certo che la ricerca 
tpaziale abbia dato un contribute di. scar 
so riliovo al progresso delle nostre cono-
scenze di tipo astronomico: bast a pensare 
alle grandi scoperte fatte tramite i satelliti tipo 
Kosmos ed Explorer, e a quelli tipo Lunik e Ranger. 
Fra le piti importanti conseguite dai primi citiamo 
le f asce di Van Allen e i l« vento solare », delle quali 
«i e ampiamente parlato 

r 

1-
. 7% 

in questo giornale e fra 
quelle dei secondi le fo-
tografie dell'altra faccia 

'. della Luna e di una ristret-
tlssima zona della superflcie 
lunare presa da distanza rav- •• 
vicinata. 

I satelliti' artificial! senza 
Astronaut! a bordo hanno svol-
to un lavoro di prlmissimo 
ordine, e hanno dato una mes- ; 
se di risultati che largamen-
te giustiflcano la grande spesa 
dl denari e fatica richiesta 
per la loro realizzazione. 

Interesse per 
la medicina 

A tale proposito ricordia-
mo anche la serie del satel- , 
llrl americanl in servizlo me-
teorologico, con i quail al 
pub segulre 11 formarsi e lo 
svolgersl di estese zone tem-
poralesche sulla terra e Inli
ne quelli che servono sempli-
cemente da specchio ma che 
hanno 11 grande merito di 
eonsentire, alle nostre comu-
nlcazioni radio e televisive, 

' di superare la limitazione Im-
posta dalla • curvatura della 
terra per un diretto collepa-
mento fra stazloni lontane: i 
giuochl olimplci • che vedia-
mo sul nostri teleschermi ne 
sono in quest! giorni una pro-

i va quotidians. 
' Una domanda che c! si pub 
poire e la seguente: quale e 
11 contributo portato alia 
sclenza dai vol! cosmicl con 
astronaut! a bordo? ••-.,-

Flno a questo momento, a 
quanto ne e dato sapere, gli 
astronaut! hanno portato un 
enorme contributo In un 
campo scientlflco del tutto dl-

• verso da quello astronomico 
prima detto e cioe nel cam-

, po medtco-biologico. oltre a 
quello tecnico del pllotaggio 

• della navicella cosmica. 
In quest'ultimo campo i so-

" vietic! sono rimast! flnora pra-
tlcamente soli e con 1'ultlmo . 
spettacolare lancio. che ha 
portato in orbita due sclen-
ziati e uno sclenzlato-pilota. 
si sono aggiudicati un prlma-
to nel campo della medicina 
spaziale. 

Evidentemente agll astro
naut! non si deve rlchledere 
di contribuire solo al progres
so delle nostre conoscenze 
nel due campi sopra citati 
ma di intervenire. pia o me-
no presto, a compiere ricer
che nel campi nei quali flno
ra" 1 Kosmos, 1 ' Lunlfc. gli 
Explorer, Pioneer e simili 
hanno lavorato. 
• A questo aspetto del pro-
blema e particolarmente In-
teressata I'astronomla stellare, 
poiche essa aspetta immensl 
vantaggl dalla messa in fun* 
zione di particolari strumenti 
posti in orbita e adoperati da 
scienziatL 

Proprlo da questo punto di 
rlsta U recente lancio sovie-
tico ha rappresentato un In-
compnrabile passo in avanti 
In questa dlrezione. A quanto 
ci risulta s! e svolto in ma-
niera da dare rimpressione 
die lTJnione Sovietlca e pron-
ta ad iniziare questa impor-
tantissima fase della ricerca 
scientiflca. 

L'America e molte lunghez-
re lontana da una tale pos
sibility: I'ultimo suo lancio 
spettacolare. quello del Ran
ger V7I, ha dimostrato ch« 

. anche essa ha ragglunto un 

. • perfezionamento tecnleo dl 
; « puntamento •. paragonabile 

a quello che i sovictici ave-
. vano gia dimostrato cinque 
:• anrii prima col Lanilr 111. ma 
• il modo addirittura temerario 
' con il quale ha lanciato * 

suoi astronautl nello spazio 
dimostra quanto sia lontana, 

. l b ? * * 1 0 momento, dai poter 
' 4afe tetzto alia ricerca astro-

nomica con scienziatl messi 
in orbita intorno alia terra. 

I nostri sguardi e le nostre 
speranze si appuntano quin-
di sulle enormi possibility 
che soprattutto l'Unione So
vietica ha lasclato intravedere • 
specie col suo lancio recente 
e il nostro animo giolsce al . 
pensiero che tali possibility 
sembrano sul punto dl con-
cretarsi. 
. Ci sarebbe da domandarsi 
se sia indispensabile andare : 
sulla Luna, e portarvi gros-
si strumenti di osservazlone, : 
prima di iniziare la ricerca 
nel campo della astronomia > 
stellare. In realta non lo e, 
poiche si possono eseguire . 
delle ricerche importantissi- : 

me anche con strumenti mo
dest!, quali quell! che posso- . 
no essere allogglatl sul mo
dern! - satelliti , artiflcialL Se : 
tali strumenti potranno veni
re adoperati direttamente da ' 
un astronauta-scienziato che . 
si muove in * un'orbita in
torno alia Terra,. avranno 
un ' rendimento incompara-
bUe. . . . . • ' • 

Certo la Luna rappresenta 
da. certi punti di vista una 
base cosmica di prim'ordine: 
e grossa e stabile e percorre 
intorno alia terra la sua or
bita in un periodo assai mag-
giore dell'ora e mezzo pro
pria degli Sputnik attuali, 
impiegando circa un mese: 
questo consente una «tran-
quillita* di osservazione che ' 
gli Sputnik non danno. Ma 
cl6 non vuol dire che il pro-
gramma dl ricerca debba at-

' tendere, per essere iniziato, U 
momento in cui sara possi-
bile adoperare la Luna qua
le base d! studio. Gia ades- . 
so esiste una serie di pro
blem! urgenti e importantis-
simi i quali possono essere 
affrontati nelle condizioni piu 
disagiate, ma pur sempre ec-
cellenti, che una Voskod ha di- : 
mostrato di poter offrire. 

Collaudo della 
schermatura 

Naturalmente non conoscia-
mo i pianl di ricerca dei so-
vietlci e non possiamo dire 
se e flno a qual punto il 
programma scientlflco che 
qui auspichiamo, e che e gia 

r possibile, rientri nelle lorq 
immediate prospettive di la
voro. 

Che pensino di andare pri
ma sulla Luna? Non lo ri-
tengo probabile, anche se 
evidentemente al viaggio sul
la Luna si mira. Direi che nel 
lancio ultimo e'e stato anzi 
un elemento caratteristico 
che potrebbe lasciare intra
vedere qualcosa in tale di-
rezione: Torbita della Woskod 
si svolgeva fra una distanza 
minima di 200 km. dalla ter
ra e una massima di 400 km. 

Ora a 400 km. comincia a 
. farsi sentire. per quanto te-

nue, Teffetto della fascia pid 
interna di Van Allen. La Vo
skod quindi a ogni giro an-
dava ad -assaggiare- I'et-
fetto dl quesfultima nella sua 
parte iniziale e meno perlco-
losa. Sembra che gli sclenzia-
H sovietici si siano preflssi, 
fra gli altri, anche il compito 
di cominciare a vedere come 
e efflcace la schermatura con 
la quale intendono protegge-
re gli astronaut! che dovran-
no forzare questa zona. Unto 
pericolosa per i tessut! del 

- corpo umano. 
II programma dl ricerche 

sovietico si svolge con una 
regolarita particolare e ogni 
prova esegulta rappresenta 
un balzo in avanti verso la 
realizzazione del piu comple
te sfruttamento che la ricer
ca spaziale puo dare alia no
stra conoscenxa del mondo. 

archeologia di Malta 
Trenta complessi monumentali, d I cui una dozzina ben conservati 

Una attronave apparsa In un fl lm aovletlco dl fantaifclenza, probabilmente simile alia Voikod 

L'isola di Malta e conosciu-
ta naturolmente piu per le • 
sue vicende storlche relati-
vamente recentl che per quel- . 
le piu antiche; e i Cavalieri 
di Malta sono certo piu noti 
dei grandi monument! eret-
ti da persone sconosciute mi-
gliala di anni fa, doe i tem
pi! me^alitici. 

I ruderi di quest! templi. ; 
sparsi sulle piccole superfici 
di Malta e della vlcina isola 
di Gozo, attirarono sempre 
Vattenzione e la curiosita de
gli studiosi, ma solo da poco . 
scavl sistematici hanno per-
messo di stabilire nelle linee 
principal! la storia piu antl-
ca di queste isole. 

Sappiamo infatti che nei 
tempi paleolitic! Vuomo non , 
raaoiunse questo territorio, 
che restb quindi ! disabitato 
fino a tempi relativamente , 
recentl, fino a quando cioe 
avvennero quel mutamenti 
culturali ed economici che 
permisero all'uomo di esse
re ingrado di coltivare i 
campi e di controilare la na-
vigazione tanto da poter af-
frontare anche traversate ab-
bastatua lunphe. Probabil
mente i primi colonizzatori 
neolitici arrlvarono a Malta 
dalla vicina costa sictliana, 
distante circa centocinquanta 
chilometri. Simile a quella si-
cillana e infatti la piu antica 
ceramica finora rlnvenuta in 
una caverna di Malta, la Ghar 
Dalam, decorata con impres-
sioni o con larghe strisce in-
cavate. 

I colonl neolitici, una rol-

ta giuntl a Malla, suiluppa-
rono una cultura autonoma 
di cui e possibile seguire la 
evoluzione attraverso cinque 
fast,'in ognuna delle quali si 
possono riconoscere Influssi e [ 
contatti con U mondo ester-' 
no, e specialmente con la Si-
cilia: infatti Malta manca e 
tnancava di parecchie rlsorse 
natural! cui non era possibile' 
supplire altro che con il com-
tnerclo. Gia nella terza fase 
noi possiamo arguire Veslsten-
za di rapporti con il mondo 
mediterraneo proprio in quel 
periodo, al principio del se-
condo millennia a.C, quando 
nelle zone dell'Egeo si ebbero 
importanti propressl tecnolo-
gicl ed economici, che rag-
glunsero anche le zone del Me
diterraneo occidentale: Malta . 
venne cosi a trovarsi sulle 
rotte che . attraversavano . >l 
Mediterraneo e senti pro/on-
damente le i'nfluenze delle 
nuove culture. Specialmente 
alia fine della quarta e nella 
quinta fase sono notevoli gli 
influssi del mondo cretese e 
miceneo, influssi 'che porta-
rono ad una notevole raffi-
natezza nei campi dell'archi-
tettura e della scultura, in 
uno strano contrasto con al
tri aspetti della stessa cultu-

_ ra: ad esempio • gli utensil! 
erano sempre rozzi e primi-
tivi e si continuo. per tutto 
questo lungo periodo, ad usa-
re la pietra. Git scavi hanno 
infatti confermato che i pri
mi abitatori di Malta non usa~ 
rono mai il metallo, nono-
stante fossero in intensi rap

porti con popolazioni che dei 
metalli facevano largo uso. 

Come si e detto, dei primi 
maltesi, oltre alle ceramiche 
che hanno permesso di trac-
ciare una linea evolutiva, so
no rimaste le imponenti ma-
nifestazioni architettoniclie, 
circa trenta complessi tnonu-
mentali, di cui una dozzina 
circa - ben conservati, • le • cui 
dimensionl uamio - da pochi 
metri quadrati ad aree di cir
ca 5.000 • metri quadrati. Si 
tratta di costruzioni di tipo 
megalitico. costrulte cioe con 
blocchi di pietra o lastroni 
squadrati. 

La prima costruzlone in or
dine di tempo d un piccolo 
tempio nella localita Mplarr, 
conslstente di due parti risa-
lenti rispettivamente alia pri
ma e alia seconda fase: ha 
una struttura grosso modo 
ovale, con camere • raccolte ' 
intorno ad un breve corri-
doio fiancheggiato da lastro
ni vertical!, e probabilmente 
non aveva la facciata. Si e 
pensato che questa forma ar-
chitettonica fosse un tentati-
vo di riprodurre al disopra 
del suolo la forma del sepol- ' 
cro allora in uso, e dot la 
grotticella arti/iciale scavata 
nella roccia tenera, ad uno o 
pia ambienti, in quanto si 
trattava di sepolture colletti-
ve, secondo un rito allora 
molto diffuso in tutta Varea 
mediterranea. 

Poiche" nel templi non si e 
mai trovata tracda di sepol
ture e per tutto il periodo 
dei tempi i morti continua-
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I La struttura della materia comincia a essere messa in luce e studiata in 
I 
I 

condizioni simili a quelle che si riscontrano in certe stelle 
L'interesse ' tecnico-scientiflco nello studio 

della pressione e del suoi effetti ha origini 

I molto remote, ma flno a tempi piu recenti 
le pressioni che la tecnica riusciva a produrre 

I erano modestc, qualche centlnaio dl atmosfere 
al pid. Gil. effetti di queste sui corpi conden-
sati (liquid! e solid!) erano cosl piccoli da es-

I s e r e misurabili solo con difficolta: i primi 
studi ed applicazioni vennero percib fatti sui 

, corpi pia comprimibili, i gas. ..>.--
\ Negli ultimi trenfanni sono per6 comparsi 
• metodi ed apparecchiature per produrre e mi-

I surare pressioni molto pia elevate (pare che il 
massimo finora ottenuto sia di circa 300.000 
atm.) i cui effetti vengono studiati ora non 

I solo sui gas, che d'altronde a queste pressioni 
elevate si comportano in modo molto simile a ' 

I dei liquidi, ma anche su corpi condensatL I 
risultati sono anzi in questo caso particolar
mente interessantL 

I Per dare un'idea di quali possano essere gli 
effetti meccanici dl queste pressioni spaven-
tose. si pensi che ad una pressione di 300.000 

I atm. su una superflcie di un cm3 grava un ca
lico di circa 300 tonnellate; questa pressione e 

I circa 50 volte pia forte di quella che regna 
nella camera di scoppio di un cannone mentre 
il proietto viaggia lungo la canna. D'altronde, 

I mentre il volume di un gas compresso a 100 
atm. si contrae quasi del 99%. nel caso p. es. 
del ferro bisogna sal ire a circa 100.000 atm. 

I per avere una contrazione del 5%. Ci sono ' 
pol solidi meno comprimibili del ferro, come 

I i l diamante, che a 100.000 atm. si contrae solo 
dell'1,8%; ed altri pia comprimibili, come 
l'idrogeno solido. il cui volume si riduce alia 

Imeta gia alia pressione relativamente mode-
sta di 15.000 atm. La cotnprimibilita ci da una 
misura dell'energia dei legami interatomici. 

Iestremamente forti e rigid! nel diamante, ma 
piuttosto deboli nel cristallo di idrogeno. 

I In maniera sommaria si pu5 dire che gli 
effetti della pressione sulla materia sono, in 
genere, opposti a quelli della temperatura. 

IQuest'ultima e legata aU'intensita dei moti . 
atomic! ed al grado di disordine nella strut-

I tura dei corpi, che aumentano con essa: si ha 
un progressivo passaggio dai solido cristalli-
no. in cui gli atomi o le molecole sono a con-

Itat to e in dispesizione ordinata. al liquido. in 
cui essi sono a contatto ma possono muoversi 
gli uni rispetto agli altri e quindi la struttura 

I e molto meno ordinata. ed inflne al gas, in 
I cut e'e la massima llberta ed il massimo 

I disordine. 
La pressione al contrario tende ad awlci-

nare gli atomi ed a ridurne i movimonti. e li 

I forza ad assumere le disposizionl di minuno 
volume, cioe i reticoli altamente ordinati 

Iesistenti nei cristallL Applicando insomma 
una pressione sufficiente ad un gas o ad 
un liquido lo si pu6 trasfonnare in solido 

Icristallino senza bisogno di abbassarne la 
temperatura: e cioe, in genere. I punti di 

Ifuslone e di ebolllzione crescono con la pres
sione. L'effetto e particolarmente vistoso 
nel caso di alcuni silicati refrattari il cui 

I punto di fusione aumenta d! oltre 1000 gradi 
sotto una pressione di 100.000 atm; e gia ad 

I una pressione di 30.000 atm. Taria solidiflca 
alia temperatura ambiente. Fanno eccezione 
solo pochi solidi anormali. che si contraggo-
no fondendo; per questi Teffetto della pres-' 
sione e il contrario, come e ben noto ael caso 
del ghiacclo o del blsmuto. 

ft**** 

Le struttura crittalline della grafite (a 
sinistra) e del •- diamante, enimicamente 
identiche 

' Proprio in questi casi si asslste in forma 
tipica ad un comportamento generale dei so
lidi sotto la pressione: spesso sono possibili 
divers! tipi di reticolo cristallino. ed un au-
mento di pressione forza il materiale attra
verso una successione di fasi caratterizzate in 
genere da un volume sempre minore e da 
una simmetria (e cioe un ordine) sempre 
crescente- D ghiaccio in particolare esiste in 
non meno di sette diverse modificazioni di 
cui alcune hanno una densita molto superiore 
a quella dell'acqua e fondono sopra 1 100 
gradi: solo la forma stabile a bassa pressione 
si contrae fondendo, il comportamento delle 
altre e normale, Analogo il comportamento 
del bismuto, e di molt! altri metalli. che 
hanno varie trasformazioni al crescere della 
pressione. 

Raggiunto l'ordinamento pia compatto, gli 
stessi atomi cominciano ad essere deformati, 
ed i loro elettroni possono venir forzati in 
orbite quantiche anormali; con un aumento 
della pressione gli atomi possono iniziare 
a sovrapporsi, e gli elettroni esterni vengono 
espulsi dai singoli atomi e messi in condizio-
ne di muoversi liberamente attraverso il 
reticolo. Si ha insomma, se la sostanza ini
ziale era un isolante. una trasformazione in 
semiconduttore e poi in metallo vero e pro
prio. Questi effetti sono stati osservati p, es. 
nel caso del fosforo e dell'arsenico, dello 
stagno grigio. che viene trasformato in sta 
gno bianco 
ollvina, che 
portamento tende sempre pia a quello di un 
metallo al crescere della pressione. Final-
mente si prevede che a pressioni sufficiente-
mente alte tutti i corpi divengano dei metalli; 
teorlcamente cib dovrebbe accadere a circa 
250.000 atm. per l'ammoniaca e circa 400.000 
atm per l'idrogeno, pressicni queste oggi non 
irraggiungibilL 

A pressioni ancora superlorl si prevede 
che la materia - degeneri • e gli elettroni ven-
gano tutti forzati fuor dai loro atomi; per 
strano che possa sembrare, si ritornerebbe 

ad uno stato gassoso, data la completa liberta 
di movimento che avrebbero gli elettroni ed 
i nuclei. Ma questo gas, o plasma, per essere • 
pia esatti (dato che sarebbe composto di 
partlcelle cariche elettricamente) avrebbe 
una densita superiore a quella di ogni cor
po noto. . - . i ' ••' 

Si ritiene che queste condizioni possano 
sussistere su alcune stelle dette «nane bian-
che-, che hanno dimension! dell'ordine di 
quelle terrestri, pur avendo una massa dello 
ordine di quella del sole, e la cui densita 
sale percib a migliaia e milioni di volte 
quella dell'acqua. 

Come si producono e misurano queste 
enormi pressioni? 

Nella pratica industriale : la tecnica del 
gas compressi lavora correntemente con 
pressioni dell'ordine delle centinaia di atmo-
sfere, e con apparecchiature un po' curate si 
riescono a produrre e trasmettere pressioni 
flno a 1000^3000 atm., usate in alcune opera-
zioni chimiche favorite dalle alte pressioni, 
come la sintesi dell'ammoniaca o la polime-
rizzazione dell'etilene. I dispositivi per otte-
nere pressioni superior! sono basati sul prin-
cipio della pressa idraulica, sul principio 
cioe di concentrare una grande forza su un 
piccolo pistone e su una piccola camera di 
compressione; > teoricamente non e'e limite 
alia pressione che cosi si puo produrre. In 
pratica il limite e dato dalla resistenza del 
materiale di cui sono composti il pistone 
e la camera: questa pud scoppiare. il pistone 
pud spezzarsi o semplicemente deformarsi 
flno a non fare pia tenuta nella camera. 
• I limiti di impiego di camere in acciaio non 

sono molto superiori alle 10.000 atm.; perd 
esercitando dall'esterno una pressione ade-
guata sulla camera si pub arrivare al limite 
di resistenza del pistone, circa 20.000-30.000 
atmosfere . . -

Un altro progresso si pub fare usando ma
terial! pia resistent! alia compressione: il pia 
usato sinora e stato il Carboloy (carburo di 
tungsteno sinterizzato) che permette di ra£-
giungere le 50.000 atm con uno. e le lOO.OOu 
atm con due stadi di compressione. 

Un altro progresso fu compiuto sostituen-
do Tinsieme pistone-camera con due pistom s 
cono ottuso. aventi ognuno una piccola faccia 

• terminate di circa 1 cm3 di area: la sostanza 
da studiare viene foggiata a disco di qualche 
mm. di diametro e qualche decimo di mm. 
di spessore e compressa tra i due pistonL 
L'enorme carico sulla superflcie terminale si 
disperde nel massicclo pistone. e con pistoni 

. di Carboloy si possono ragglungere pres
sioni di 300.000 atm. Una guarnizione anulare 
dl un minerale detto catlinite, che 

triangolari equilatere) dl circa 1 cm* di volu- I 
me. In questo spazio centrale viene inserito ' 
un tetraedro di piroflllite (un silicato analo- I 
go alia catlinite); D campione viene posto | 
entro un foro nel tetraedro e se necessario . 
viene riscaldato con una resistenza in metallo I 
6 grafite. Le massime prestazioni di questo ' 
dispositivo sono di 130.000 atm a 3000 gradi. • 

Per lo sviluppo futuro della tecnica si do- | 
vra ricorrere a sostanze ancora pia resistenti, 
come il diamante, che e il corpo con la mass!- I 
ma resistenza a compressione nota. Per quan- * 
to siano evidenti le difficolta economiche, • 
sono gia stati costruiti apparecchi molto sem- | 
plici le cui parti prement! erano in zaffiro 
o diamante ed avevano anche il vantaggio I 
della trasparenza. .. I 

Gli effetti della pressione si seguono con • 
misure di contrazione (che danno informa- I 
zioni preziose sulle forze interatomiche e 
sulle trasformazioni di fase), di resistenza i 
elettrica, con misure ottiche, magnetiche, | 
termiche, e mediante indagine strutturistic?. 
con raggi X. La pressione stessa pub essere I 
misurata dai suoi effetti sulla resistenza elet- I 
trica della manganina, una lega la cui resi- • 
steza varia molto regolarmente fino a 25.000 I 
atm. Naturalmente le incertezze di misura 
sopra 100.000 sono notevoli, e possono salire a I 
vari per cento. . . . I 

Le applicazioni pratiche di questi stud! %o- ' 
no appena cominciate. ma sono gia promet-
tenti. Anzitutto sono state fatte interessant! I. 
ricerche su reazioni chimiche ad alta pres- I 
sione e naturalmente il piu notevole risultato • 
e la preparazione del diamante a partire dalla I 
grafite (1955). Per quanto i dettagli siano 
ancora segreti si sa che occorrono pressioni I 
di 50.000-100.000 atm e temperature dl oltre I 
2000 gradi. I diamanti cosl prodott! sono per . 
ora piccoli ed un po' pia cari di quell! na- I 
turali. perd sono superior! ad essi per pro- " 
prieta abrasive, e cib ne giustifica la produzio- I 
ne industriale, forse in futuro si potranno | 
ottenere cosi diamanti purissimi e di grandi 
dimensioni. I 

Altre nuove forme di sostanze sono state 
create, e tra quelle di potenziale Interesse I 
applicativo citiamo la coesite, varieta di si- I 
lice pia densa e pia resistente enimicamente . 
del quarzo, ed il borazone cubico, composto I 
dell'azoto e del boro analogo al diamante per ' 
durezza e resistenza, ma pia refrattario e I 
resistente all'ossidazione. | 

Un altro campo in cui la tecnica delle alte . 
pressioni potrebbe avere delle applicazioni I 
e la metallurgia. VI e la possibiliti, almeno ' 
In linea di principio. di poter ottenere dei I 
gettl metallic! molto pia uniforml, solidifl- I 
candoli per decompressione, e di poter ao-
n l l o a v A « 1 l > n « M : n : _ J . I i A I _ . T. . r 

e molto 
>. che viene trasformaxo m sxa- comprimibile ed aderisce molto bene aUe su- n l i c - r e »ipaeriaift~rfir^ri^l «rS* XZ"?1~ZT I « cremazione scoperto a I 
metallic©, e del minerale detto perflci metalliche. viene usata per impedire £V JSmnreSdne nlial P *" Umpn ^^ **indi testimoniantt 
e un semiconduttore il cui com- Testrusione del campione. Uno svantaggio di ^ I . C,°™pT.essi?n* "P1*5*- f A ' ritual* sconosduto ci pr 

questo dispositivo e il piccolo volume spe- Daltronde si e visto sperimentalmente che I 
rimentale, inoltre per scaldare il campione s o t t o pressione la resistenza e la duttlliU I 
si deve scaldare tutto l'apparecchio, e la re
sistenza del pistoni decresce molto con la 
temperatura, permettendo di raggiungere solo 
20.000 atm a 1000 gradi. -
' Queste difficolta sono state superate In un 
pia recente apparecchio noto come «ineudine 
tetraedrica»: in esso quattro pistoni di Car. 
boloy. terminanti in facce triangolari, si Ser
rano simmetricamente su uno spazio centra
le • forma di tetraedro (piramide • 

sotto pressione la resistenza e la duttlliU 
dei metalli e dei solidi in genere aumentano, 
spesso in maniera addirittura stupefacente, e 
che le propriety cosl ottenute si conservano 
anche a pressione ambiente. La spiegazione 
e che la pressione -spreme* fuor da] me
tallo le imperfezlonl ed ! difetti retlcolari 
che ne indeboliscono la struttura in condi
zioni normalL •. 

K. » 
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rono ad essere seppelliti uti
le grotte. arti/iciali, dobbiamo 
supporre una destinazione 
esclusiyamente rituale dei 
templi medesimi: e probabile 
che si celebrassero in essi rl-
ti in onore del defunti. 

Dalla prjma semplice forma 
architettonica si passb rapida-
mente a forme piu evolute: il 
secondo tempio dl Mgiarr, ap-
partenente alia terza fase, ha 
una pianta * a trifogllo *. for-
mata da tre camere ovali rac
colte intorno ad • un cortile 
rettangolare, e provvlsto di 
facciata a grandi lastroni ed 
e circondato da un muro di 
pietre. Tutto il ntonumento, 
ad eccezione della facciata, 
e costruito con blocchi dl pie
tra grezza accatastati. Succes-
sivamente, nella quarta fate, 
si ha un notet?ole sviluppo 
archltettonico, che va dai tem
pli pia antlchl ancora a tri
fogllo ma arricchiti da nlc-
chie e forniti di pauimentl, 
a tempi! in cui la pianta a 
trifoglio, di dimensioni molto 
maggiori delle precedent!, pr«-
senta altre due camere late-
rali poste dinanzi alle prime 
e comunlcanti con esse me
diante un breve corridolo. 

Compaiono ora per la pri
ma uolta grandi altari for-
mati da due lastroni uertl-
cali e uno orizzontale, oppu-
re a fungo, tabemacoli; il 
muro di dnta, che nello lo
cality Gigantjia circonda due 
templi, d • ora costruito con 
lastroni accuratamente squa
drati e allineati nella parte 
inferiore, mentre la superio
re prosegue con blocchi di 
pietra gradualmente incUnatl 
verso I'lnteriio.'La facciata e 
di lastroni, mentre i muri in-
terni sono ancora di pietra 
grezza, ma. intonacati e dipin-
ti di< rosso. Ulteriorl per/e-
zionamenti nella squadratura 
delle pietre e nella decorazio-
ne dei lastroni, che si potreb-
bero spiegare con gli influssi 
del mondo egeo, si possono 
constatare nel complesso M 
Hagiar Kim. 
' Alia quinta fase vanno at-
tribuiti i due orandi comples
si dl Mnaidra e Tarxien: 
quest'ultimo, la cui pianta pre-
senta tre costruzioni di tem
pi diversi, ci presenta fort* 
il quadro piu completo della 
architettura maltese di que
sta fase, ma non pud, per !« 
la sua stessa complessita, es
sere descritto troppo breve-
mente. Sono da ricordare pe
rd i lastroni scolpit! con mo-
tivi a spiral! e alcuni curlori 
particolari tecnid, com*, ad 
esempio, le sfere di pietre 
utilizzate per far scorrere i 
lastroni, o alcuni fori forman-
ti quasi • dei rub! in alcuni 
lastroni, che forse serviva-
no ai sacerdoti per pronun-
ziare, . non visti, oracoli •! 
fedeli. ... • . •-.-.-• 

Un problema riguardantt I 
templi dl Malta e quello del
la loro copertura: nonostantm 
le pietre digradanti, sembra 
s!a da escludere un tipo 4i 
copertura a col fa; un model-
lino fittile di tempio rinve-
nuto a Tarxien. ci mostra una 
copertura piatta. che dobbia
mo supporre fosse stata 11-
gnea, piuttosto che il pietra. 

Davantl a fall tmponcntl 
. mani/estazioni. d si chiede 
naturalmente quale fosse la 
divinitd adorata dai popolo 
maltese: qualche elemento ai 
pub trarre dalle, numerose. 
raffigurazionl della figura 
umana rinvenute presto i 
templi. Si tratta di scultura 
dl medie e a volte grandi 
dimensionl, rappresentanH fi
gure prevalentemente femmi-
nilU enormemente grass*, eft* 
si possono interpretare com* 
rappresentazfoni della divinl-
ta della fertillta. Vi sono pe
rd altre figure di diverso stile 
eh* non si sa esattamentm to
me interpretare, e si rosta 
per ora neirambito di un evl-
to peraltro diffuso in tutto fl 
mondo dl allora. 

Dopo la fase del templi dl 
Tarxien, che segna in un cer
to senso Yapogeo della cultu
ra maltese, questa dvilta the 
si era evoluta ininterrottamen-
te attraverso un lunoo perio
do, scompare improvvisamen-
te, senza lasdare alcuna trac
da, e al suo posto subentra 
una cultura sostanzialmente 
pia rozza, nonostantt conosca 
Vuso del metallo. ' 

Queste nuove genii aveva
no anche tradizionl culturali 
completamente diverse: infatti 
la maggior parte dei loro re-
sti proviene da un dmltero 
a cremazione scoperto a Tar-

*n 
primi 

maltesi, tolitl inumare I loro 
morti, impreanandoll di ocra 
rossa • per simboleggiar* II 
sanoue e quindi la vita. 

Ka queste nuove gentl po-
terono rimanere appena urn 
secolo suU'isoIa: -quelli eh* 
probabilmente erano stati gli 
«• invasori * vennero sopraffat
ti da una nuova ondata di 
gentU provenlentl forse an
che esse dalle eoste della 91-
eUia. 

r.f. 
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