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Cristallografìa. —• Distanze interatomiche e grado di ionicità dei 
legami. N ota di C arlo R e a l e , presentata e) dal Socio U . P a n ic h i.

I risu lta ti raggiunti dal prof. U . Panichi, specialm ente nel campo m ine
ralogico, frazionando diam etri atom ici m ediante gruppi arm onici -  ed in 
partico lare quelli re la tiv i alla fluorite ed all’argen tite  -  m i hanno indo tto  a 
considerare la loro estensibilità  a varie serie di com posti cristallin i a formule 
dei tipi AB, A B 2 ed A 2B.

I com posti esam inati sono s ta ti scelti tra  diversi gruppi (alogenuri, 
ossidi, solfuri, seleniuri e te llu ru ri di m etalli mono, bi e te tra  valen ti) in modo 
da po ter osservare il passaggio graduale dai cristalli a n a tu ra  p rev alen te
m ente ionica (con elevata  differenza tra  le e le ttronegativ ità  degli atom i 
(e — e)) a quelli quasi in tegralm ente covalenti (con e —  e pressoché nullo) 
attraverso  una  progressiva trasform azione del legame in teratom ico da etero- 
polare ad omopolare.

Le sostanze considerate (che in complesso risultano quasi 300, m a di 
cui nelle tabelle finali sono s ta te  rip o rta te  so ltan to  le più rappresen ta tive) 
si possono dunque dividere in base alla form ula in tre categorie:

I. -  Composti a  fo rm u la  AB (vedi T abella I).

a) Sostanze a comportamento analogo a quello della fluorite .

i° Gli alogenuri alcalini al completo, cui com petono valori di e — e 
spazianti fra i 3,3 del CsF (che risu lta  il composto chimico a grado di ionicità 
più elevato) e gli 1,5 del L il, e valori di S—  8' (che rapp resen ta  p ra ticam en te  
la variazione della d istanza in tera tom ica conseguente al processo di ioniz
zazione, qualora questa sia supposta integrale: vedi a proposito la n o ta  suc

cessiva  alla T abella I) compresi tra  i — 0,34 A del R bF  ed i —-0,08 A del N a l.
2° I com posti dei m etalli alcalino-terrosi con gli elem enti b ivalenti 

negativ i della fam iglia dell’ossigeno (a p arte  i solfuri, i seleniuri ed i tellururi 
di Be e Ba), cui spettano  valori di e —  e e 8 —  8' rispettivam ente  estenden- 
tisi dai 2,6 del BaO agli 0,9 del M gTe e dai — 0,36 A dello SrO a i —  0,10 A 
del M gTe.

b) Sostanze a comportamento intermedio.

(In  questo gruppo si è convenuto di includere tu t ti  quei com posti per 
cui 8 — 8' oscilla tra  — 0,05 A  e +  0,10 A).

i° I sali di Be e Ba dianzi cita ti (BeS ; BeSe ; BeTe ; BaS ; BaSe ; BaTe), 
che presentano differenze e —  e dell’ordine di 1,6 (BaS) -h 0,6 (BeTe), e va
riazioni S —  S' comprese fra i —  0,01 À  del BaS ed i +  0,05 À del BeTe. (*)

(*) Nella seduta del io giugno 1964.
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Tabella I.

Composti a form ula  AB (disposti in ordine d i e —  e decrescenti).

Formula e —e'
S — S' i1) 

(in A) Si %
: g{ (* -* ')  

(in A)

C s F .......................... 3,3 — 0,31 93,43 — 0,289
KF . . . . . . .  . 3,2 — 0,33 92,27 — 0,304
NaF . . . . . . . . 3,i — 0,26 90,95 --  0,236
L iF .......................... 3,o — 0,27 89,46 — 0,241
BaO.......................... 2,6 — 0,16 8i ,55 — 0,130
CaO . . . . . , . . 2,5 — 0,32 78,80 --  0,252
MgO . . . . . . . 2,3 — 0,29 73,36 --  0,212
KC1 .......................... 2,2 — 0,16 70,18 --  0,112
NaCl . . . . . . . . 2,1 — 0,09 66,80 --  0,060
KBr...................... ... 2,0 — 0,17 63,22 — 0,107
ZnO.......................... i ,9 +  0,07 59,45 +  0,041
CdO.......................... 1,8 +  0,14 55,52 +  0,077
KI . ....................... i ,7 — 0,15 51,45 — 0,077
F eO .......................... i ,7 +  0,16 51,45 +  O ,082
N a I .......................... 1,6 — 0,08 47,27 — 0,038
HgO . . . ........... 1,6 +  0,26 47,27 +  0,123
C a S ............... ... i ,5 — 0,17 43,02 — 0,073
CuO . . . . . . . . i ,5 +  0,10 43,02 +  0,043
CaSe.................. 1,4 — 0,16 38,74 — 0,062
M gS...................... ... i ,3 — 0,14 34,46 -— 0,048
PdO . . . . . .  . . i ,3 +  0,09 34,46 +  0,031
T1C1 . . . . . . . . 1,2 +  0,59 30,24 +  0,178
AgCl . . . . . . . 1,1 +  0,64 26,11 +  0,167
MnS . . . . . . . . 1,0 +  0,43 22,12 +  0,095
ZnS . ................... ... 0,9 +  0,22 18,33 +  0,040
AgBr . . . . . . . o ,9 +  0,63 18,33 +  0,115
CdS . . . . . . .  . 0,8 +  0 , 2 9 14,79 +0,043
FeS . . . ............... o , 7 +  0,31 n ,53 +  0,035
H gS .......................... 0,6 +  0,41 8,61 +  0,035
Agl ........................... 0,6 +  0 , 6 5 8,61 +  0,056
CuS . . . . . . . . o ,5 +  ° ,25 6,07 +  0,015
CuSe. . . . . .  . . 0,4 +  0 , 2 6 3,92 +  0,010
PdS . . . . . . .  . o ,3 +  0,24 2 , 2 3 +  0,005
PdSe. ; . . . . . . 0 , 2 +  0 , 2 5 1,00 +  0,0025
Aul . . . . . . . . 0,1 +  0 , 7 6 0,25 +  0,0019
PdTe . . . . . . . — 0,1 +  0 , 2 8 0 , 2 5 +  0,0007

(1) Questo parametro non riveste un vero significato fisico di reale variazione delle distanze intercorrenti tra i nuclei, 
in quanto che per potergli assegnare tale veste occorrerebbe moltiplicarlo per il grado di ionicità esibito dai legami che 
avvincono gli atomi. I valori ottenuti seguendo questa prassi sono stati riportati a scopo comparativo nell’ultima colonna 
delle tabelle.
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2° A lcuni ossidi
(ZnO: e —  £ '= 1 , 9 : 8 — 8' = +  0,07 A ;  P tO  : e — £ '= 1 ,3 ;  8 —  8 '=  -f- 0,08 A  ; 
PdO: e —  e =  1,3 ; 8 —  8' =  +  0,09 A ; CuO: e — £ '= 1 ,5  ; 8 —  8' =  +  0,10 A).

c) Sostanze a comportamento analogo a quello dell' argentite.

i° Gli alogenuri dei m etalli nobili, dello H g e del Tl, i cui valori di 
e —  e e 8 —  8' ricadono rispettivam ente  entro gli in tervalli compresi fra 
2,2 (T1F) e 0,1 (A ul) e fra - f  0,33 A (CuF) e +  0,76 A (A ul).

2° Gli ossidi, i solfuri, i seleniuri ed i tellururi di tu tti  i m etalli b iva
lenti che non risultino contenuti nella famiglia degli alcalino-terrosi (con la 
sola eccezione degli ossidi del gruppo b, 2°).

Q ueste sostanze presentano valori di e —  e e 8 —  8' che si estendono gli 
uni da 2,0 (M nO) a — 0,1 (PdTe e P tTe), gli a ltri da + 0 ,1 1  A (NiO) a 
+  0,49 A  (CrTe).

II. -  Composti A formula A B 2 (vedi T abella II).

a) Sostanze a comportamento analogo a quello della fluorite.

i°  Gli alogenuri alcalino-terrosi (tranne i cloruri, i brom uri e gli 
ioduri di Be e Ba, i quali m anifestano lo stesso com portam ento anomalo 
che si è già riscon tra to  du ran te  l ’esame delle cara tteristiche dei solfuri, dei 
seleniuri e dei te llururi di tali m etalli). I lim iti tra  cui possono variare i due 
p aram etri fondam entali sono rappresen ta ti da 3,1 (B aF2) e 1,3 (M g l2) per 
e — e e da •— 0,37 A  (SrF2) e —- 0,12, A (M g l2) per 8 — 8'.

2° Parecchi ossidi
(Pb02 : e —  £ = 1 ,6  ; 8 — 8 '=  —  0,24 À ; Ce02 : e — £ = 2 ,4  ; 8 —.8 '=  — 0,15 À  ; 
H f02: e —  e —2,2 ; 8 —  8'==— 0,13 A ; Z r02: e — £ = 2 ,1 ;  8 — 8 '= — 0,12 A ; 
T ì02i: e —  e = 2,0  ; 8 —-8 '=  —  0,11 A ; Si02 : e —  e =  1,7 ; 8 —  8 '=  — 0,11 À  ; 
P t02 : e — e'=  1,3 ; 8 — 8 '=  —  0,07 A ; Pd02: e — / =  1,3 ; 8 — 8' =  — 0,06 A).

30 I sali costitu iti dal Pb assieme ai m etalloidi della fam iglia dello 
S (PbS2 : e —  e =  0,6 ; 8 —  8' =. — 0,09 A ; PbSe2 : e — e = 0 ,5  ; 8 —  8' =  
=  — 0,08 A  ; PbTe2: e —  e =  0,2 ; 8 —  8' =  — 0,05 A), cui, m algrado il 
basso grado di ionicità dei legami, spettano  ugualm ente valori della g ran 
dezza, 8 —  8' inferiori od uguali a —-0,05 A a causa della rilevante contrazione 
che accom pagna la perd ita  di 4 elettroni da p arte  degli atom i m etallici.

b) Sostanze a comportamento intermedio.

(Sezione o tten u ta  ricorrendo alla convenzione s tab ilita  a proposito  del 
gruppo I b)

I i° Gli alogenuri di Be e Ba sum m enzionati (BeCl2 ; BeBr2 ; B e l2 ; 
B aC I2 ; B aB r2 ; B a l2), che m ostrano differenze e — e oscillanti fra 2,1 (BaCl2) 
ed 1,0 (B el2) e variazioni 8 —  8' ab b ra c c ia c i la r is tre tta  gam m a di valori 
con tenu ta  fra i — 0,01 À  del B aB r2 ed i +  0,03 A del B e l2.
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Tabella II.

Composti a form ula  A B 2 (disposti in ordine d i e —  e decrescenti).

Formula e — e*
8 — 8' «  

(in A) 8i *
gt (8 -8 ')  

(in A)

BaF2.......................... 3,i --  0,17 90,95 — 0,154
CaF2 .......................... 3 ,o — 0,33 89,46 — 0,295
MgF2 ...................... 2,8 — 0,30 85,92 — 0,257
BeF2 ...................... 2,5 — 0,15 79,05 --  0,Il8
Ce02 . . . . . . . 2,4 — 0,15 76,31 --  0,114
ZnF2 .......................... 2,4 +  0,06 76,31 +  0,046
CdF2 .......................... 2,3 +  o ,!3 73,36 +  0,095
FeF2 ............... ...  . 2,2 +  0,15 70,18 +  0,105
BaCl2 ....................... 2,1 +  0,00 66,80 +  0,000
CaCl2 . . . . . . . 2, 0 — 0,16 63,22 — 0,101
Ti02 ...................... 2,0 --  0,11 63,22 — 0,069
Mn02 ....................... 2,0 +  0,08 63,22 +  0,050
BaBr2 ...................... 1,9 — 0,01 59,45 — 0,006
MgCl2 ....................... 1,8 — 0,13 55,52 — 0,072
sio 2 . . . . . . . . 1,7 — 0,11 5i ,45 — 0,056
Sn02 ............... ...  . 1,6 — 0,03 47,27 — 0,014
BeCl2 ...................... i ,5 4- 0,02 43,02 +  0,008
ZnCl2 . . . . . . . i ,4 +  0,23 38,74 +  0,089
Pd02 ...................... 1,3 —  0,06 34,46 — 0,020
CdCl2 ...................... i ,3 +  0,30 34,46 +  0,103
FeCl2 ...................... 1,2 +  0,32 30,24 +  0,096
HgCl2 ................ 1 > l +  0,42 26,11 +  0,109
CuCl2 ....................... +  0,26 22,12 +  0,057
FeBr2 • ................... 1,0 +  0 ,3! 22,12 +  0,068
Znl2 ....................... 0,9 +  0,24 18,33 4- 0,044
WS2 ..................  . 0,8 +  0,14 14,79 4- 0,020
Cdl2 .......................... 0,8 +  0,31 14,79 4- 0,046
MoS2 . . . . . . . . °,7 +  0,15 n ,53 4- 0,017
Fel2 ....................... o , 7 +  0 ,3 3 n , 5 3 +  0 ,03 8

SnS2 .......................... 0 ,6 +  0 ,1 2 8,61 4- 0 ,0 1 0

MnTe2 ...................... . 0 ,6 +  0 ,2 7 8,61 4- 0 ,023

Cul2 .......................... . o , 5 +  0 ,2 7 6 ,07 4- 0 ,0 1 6

WTe2 ° , 4 +  0 ,1 8 3 , 9 2 4- 0 ,00 7

Ptl2 . . . . . . . . 0, 3 +  0 ,2 5 2 ,23 4- 0 ,005

PdSe2 . . . . .  . 0 , 2 +  0 ,1 0 1 ,00 4- 0 ,00 10

PdTe2 ...............L . —  0 ,1 +  0 ,1 3 0 ,25 4- 0 ,0003

(1) Vedi Tabella I.

58. — RENDICONTI 1964, Voi. XXXVI, fase. 6 .
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T a b e lla  III .

Composti a form ula  A 2B (disposti in ordine di e —  e decrescenti).

Formula e — e’
8 — 8' <■> 

(m A) ì ì  %
g{ (S — S') 

(in A)

Cs20 . . ............... 2,8 — 0,30 85,92 — 0,258
K20 .......................... 2,7 — 0,32 83,84 --  0,268
Na20 ...................... 2,6 — 0,25 81,55 --  0,204
Li20 ...................... 2,5 --  0,20 79,05 ---0,205
Cs2S .......................... 1,8 — 0,15 55,52 — 0,083
K2S .................... . i ,7 — 0,17 51,45 --  0,087
T120 . . . . . . . . i ,7 +  0,43 51,45 +  0,221
Na2S . . . . . . . . 1,6 — 0,10 47,27 --  0,047
Cu20 .......................... 1,6 +  0,34 47,27 +  0,l6l
Ag20 ...................... 1 ,6 +  0,48 47,27 +  0,227
Li2S .......................... G5 — 0,11 43,02 — 0,047
Li2Se ........................ i ,4 — 0,10 38,74 --  0,039
K2Te ....................... 1,3 — 0,13 34,46 — 0,045
Na2Te . . . . . . . 1,2 — 0,06 30,24 --  0,0l8
Li2Te . . . . .  . . 1 d — 0,07 26,11 --  0,0l8
Au20 . . . . . . . 1, 1 +  0,59 26,11 +  0,154
T12S .......................... o ,7 +  0,58 n ,53 +  0,067
AgsS.......................... 0,6 +  0,63 8,61 +  0,054
Ag2Se . . . . . . . o,5 +  0,64 6,07 +  0,039
TI2T e ...................... o ,3 4- 0,62 2,23 +  0,014
Hg2Te . . . . . . . 0,2 +  0,62 1,00 +  0,0062
Au2S . . . . . .  • • 0,1 +  0,74 0,25 +  0,00l8
Au2Se .. . . . . . . 0,0 +  0,75 0,00 +  0,0000
Au2Te . ................... — 0,3 +  0,78 2,23 +  0,017

(1) Vedi Tabella I.

2° U n  gruppo eteroclito costitu ito  da alcuni fluoruri (N iF2 ;C u F 2; 
Z nF 2 ; P d F 2 ; P tF 2), dagli ossidi non inclusi nella ripartiz ione a, 2° (M n02; 
Ge02 ; Mo0 2 ; Sn02 ; W 02) e da un  certo num ero di solfuri, seleniuri e tel- 
lururi (quelli re la tiv i ai tre  m etalli del so ttogruppo del Ti (Ti ; Z r ; H f), al 
Si, al Ce, al Pd ed al P t, con la sola eccezione dei com posti form ati da questi 
due ultim i elem enti con il Te).

I valori assunti da e — e e 8 —  8' nell’am bito delle sostanze ap partenen ti 
a questa  categoria risu ltano  rispettivam ente compresi tra  m inim i pari a 
0,2 (PdSe2 e P tSe2) e —  0,03 À  (GeOa e Sn02) e m assim i uguali a 2,4 (ZnFa) 
e + 0 ,1 0  A  (N iF2 e PdSe2).
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c) Sostanze a comportamento analogo a quello delVargentite.

i ° Gli alogenuri sia dei m etalli del so ttogruppo dello Zn (Zn ; Cd ; Hg) 
che di quelli di cui è no ta  u n a  form a bivalente, m a che non risu ltano  com 
presi nell’am bito della seconda colonna della tavola periodica degli elem enti 
(tranne i cinque fluoruri c ita ti nella suddivisione precedente), I loro valori 
di e —  e raggiungono lim iti estrem i rapp resen ta ti da 0,3 (P d l2 e P t l 2) e 2,5 
(M nF 2); quelli di § —  8' risu ltano circoscritti al campo racchiuso tra  i + 0 ,1 1  À  
del P b F 2 ed i +  0,47 A  del C r l2.

20 I solfuri, i seleniuri, ed i tellururi che non rien trano  nei gruppi 
a, 30 e 20 (Gli ossidi sono s ta ti esclusi poiché ricadono tu tti  quan ti nel
l’am bito delle ripartiz ion i a , 2° e by 2°), i cui valori di e —  /  e 8 — 8' rico
prono rispettivam en te  l ’intervallo  compreso tra  — 0,1 (PdT e2 e P tT e2) ed 
1,0 (M nS2) e quello frapposto tra  - f  0,12 À  (GeS2 ; SnS2 ; P tT e2) e +  o, 27 A  
(M nTe2).

II I . -  Composti a  fo rm u la  A 2B (vedi Tabella III) .

a) Sostanze a comportamento analogo a quello della fluorite.

Questo raggruppam ento  com prende una sola famiglia di composti: quella 
co stitu ita  da ossidi, solfuri, seleniuri e tellururi dei cinque m etalli alcalini 
Eccone le cara tteris tiche salienti: le differenze e — e proprie dei suoi m em bri 
si estendono a ttrav erso  u n ’am pia gam m a di valori spazianti da 1,1 (Li2Te) 
a 2,8 (Cs20); le contrazioni cationiche prevalgono sulle dilatazioni anioniche 
in tale m isura da consentire a 8 —  8' di raggiungere un lim ite inferiore pari 
a —* 0,33 À (R b20) e di ascendere al massim o ad un valore uguale a — 0,06 À  
(N a2Te).

b) Sostanze a comportamento analogo a quello delV argentite.

V a rilevato  che non esistono com posti a form ula A 2B che possano venire 
in q u ad ra ti nella categoria delle sostanze a com portam ento interm edio. P er
tan to  gli ossidi, i solfuri, i seleniuri ed i tellururi degli a ltri cinque elem enti 
m onovalenti positivi presi in considerazione oltre a quelli alcalini (che 
risu ltano  i tr$ m etalli nobili, lo H g ed il TI) presentano tu t ti  quan ti dei 
requisiti affini a quelli ca ra tte ris tic i del composto om opolare assunto come 
term ine di paragone, l’a rgentite , che appartiene proprio al loro ragg rup
pam ento.

Le differenze e —  e tipiche delle sostanze di questo gruppo rien trano  in 
un  in tervallo  delim itato  dai seguenti valori: i — 0,3 dell’A u2Te (che con
trassegnano il; m inim o assoluto riscon tra to  nel corso dell’in te ra  indagine 
condo tta  sulla to ta lità  dei com posti considerati) e gli 1,7 del T 120 ; le 
variazioni 8 —  8' (sempre m arcatam en te  positive a m otivo del predom inio 
esercitato  dal fenomeno di dilatazione anionica su quello di contrazione
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cationica) culm inano nei +  0,78 À presen tati dalFAu2Te (che rappresentano 
anch’essi un prim ato  assoluto) e non si abbassano m ai al di so tto  dei +  0,34 À 
riscontrab ili nella cuprite  (Cu20).

D eduzioni conclusive.

O pportuni p rospetti riassuntiv i dei da ti concernenti le tre famiglie di 
com posti sono s ta ti r ip o rta ti in a ltre tta n te  tavole (cfr. Tabelle I, II e I I I) .

L a scelta delle sostanze che vi compaiono è s ta ta  condo tta  in m odo da 
sfrondare la copiosa messe dei risu lta ti o tten u ti, attenendosi soltanto  ai 
più significativi.

A  proposito dei valori raccolti nelle tre  tavole va rilevato  che il grado 
di ton icità di un  legame (g/) e stato, desunto dalla differenza fra le e le ttro 
nega tiv ità  degli atom i del m etalloide (e) e del m etallo  ( / )  avv in ti dal m ede
simo m edian te Vapplicazione della semplice form ula approssim ata:

( e - e ')2

Si =  1  —  *  4

proposta  dal Pauling (I).
Le conclusioni che si possono trarre  in seguito ad un a tten to  esame dei 

risu lta ti rad u n ati nelle tabelle si riducono essenzialm ente a queste:
a) I valori di § —  8' risu ltano negativi in tu tti  quei com posti che 

soddisfano alle due seguenti condizioni:
i° la valenza esplicata dalPatom o m etallico deve corrispondere alla 

m assim a possibile;
20 la ionizzazione di tale atom o deve tradursi nella assunzione da 

p arte  del medesimo della configurazione elettron ica che com pete ad un gas 
nobile.

Le sostanze che posseggono queste proprie tà  debbono essere ca ra tte riz 
zate da legami in tera tom ici di tipo prevalen tem ente eteropolare: in fa tti i due 
requisiti suddetti denotano com posti facilm ente ionizzatali. E  appun to  que
sta  la ragione per cui le sostanze a 8 —  8' negativo si incontrano nei se tto ri 
iniziali delle tavole.

L ’unica irrilevante eccezione è costitu ita  dai cloruri di Ba e Be (cui 
spettano  valori di 8 —  8' rispettivam ente  uguali a 0,00 À e +  0,02 À ), in 
quanto  che in tali sali la contrazione cationica non riesce a prevalere sulla 
dilatazione anionica a m otivo del fa tto  che gli e lettroni perdu ti dal m etallo 
appartengono ad orbitali o troppo esterni (6s (Ba)) o troppo in tern i (2^ (Be)) 
rispetto  alla c o r t e c c i a ^ /  in cui vengono ad inserirsi una volta ca ttu ra ti 
dal m etalloide.

Per quanto  concerne le percentuali di ionicità ca ra tte ris tiche  dei legami 
che avvincono gli atom i nell’am bito delle molecole dei com posti inclusi in 
questo- gruppo, occorre osservare che oscillano tra  il 93,43 % del CsF ed 
il 26,11% del L i2Te.

(1) L. PAULING, La natura del legame chimico, Edizioni Italiane (Roma), p. 104.
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b) Q ualora viceversa le clausole suddette  non siano rispetta te , alla 
grandezza 8 —  8' dovranno com petere valori positivi.

N atu ralm ente  in questo caso si ha a che fare con sostanze essenzialm ente 
di tipo omopolare, che risultano collocate nei settori finali delle tavole.

I com posti che si so ttraggono a questa regola sono solam ente due: il 
biossido di Sn e quello di Pd (i cui 8 —  8' am m ontano rispettivam ente a 
—  0,03 A e —  0,06 À). Il loro particolare com portam ento trova com unque la 
sua in terpretazione logica nel fa tto  che i loro atom i m etallici (i quali trasgre
discono soltanto  la seconda delle due condizioni succitate) ionizzandosi vengono 
a presentare una distribuzione delle cariche elettroniche che, per quanto  
non coincida con quella di un gas nobile, risu lta  nondim eno assai stabile.

In fa tti, p u r di osservare che i legami Sn— O rivelano una n a tu ra  già 
sp iccatam ente ionica, m en tre  quelli Pd— O conservano ancora un cara tte re  
m arca tam en te  covalente, è lecito form ulare l ’ipotesi che gli assetti e le ttro 
nici degli atom i dei due m etalli si approssim ino entram bi — il prim o per 
eccesso ed il secondo per d ifetto  -  alla s tru ttu ra  di equilibrio 1 s2 2 s2 2 p 6 3 s2 
3 p 6 3 d 10 4 s2 4 p 6 4 d lQ, la quale gode di una stab ilità  non troppo inferiore 
a quelle che com petono alle configurazioni elettroniche del K r e dello Xe.

V a rilevato  che a questa seconda categoria appartengono com posti i 
cui gradi di ionicità spaziano dal 76,31 % dello Z nF2 allo o % (covalenza pura) 
dello A u2Se.

R icapito lando si può quindi asserire che la determ inazione del valore 
in trinseco e del segno di 8 —  8' (o della g ra n d e z z a ^ -(8 — 8'), la quale rapp re
sen ta in p rim a approssim azione l ’en tità  della dilatazione o della contrazione 
effettiva che accom pagna la creazione dei legami in teratom ici) consente di 
definire con soddisfacente esattezza la reale n a tu ra  dei fenomeni che provo
cano le m u tu e  a ttrazion i tra  gli atom i.

V orrei lim itarm i ad aggiungere che risu lta  logico che i com posti a vincoli 
di indole p revalen tem ente ionica raggruppati nella prim a classe siano c a ra tte 
rizzati da un  ra ttrap p im en to : in fa tti in tali sostanze la trasposizione di e le t
troni dall’atom o m etallico a quello m etalloidico im plica lo sgombero in tegrale 
dell’u ltim a corteccia del prim o (con conseguente cospicua dim inuzione del 
raggio atom ico) ed il com pletam ento del guscio più esterno del secondo 
(comunque già parzialm ente colmo, sicché l ’increm ento del raggio atom ico 
è m olto esiguo). A ltre ttan to  evidente appare la ragione dell’aum ento delle 
distanze in tera tom iche che contraddistingue i composti di n a tu ra  predom i
nan tem ente om opolare raccolti nel secondo gruppo: in fa tti i legami covalenti 
si fondano su m eccanism i di com partecipazione elettronica, sicché nello 
spazio in terposto  tra  atom i adiacenti la densità di carica risu lta  p iu tto sto  
elevata. Ciò com porta un aum ento  della en tità  delle repulsioni tra  i gusci 
elettronici periferici, che non solo ne vieta la com penetrabilità o lo schiac
ciam ento, m a li obbliga pure a discostarsi l ’uno dall’altro  per dar rice tto , 
gonfiandosi, alle coppie di e le ttron i posti in comune dagli atom i.


