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Povere bussole, in un baleno i poli s'invertono 
nature 

Una Min ion* dtgli •rt lcdi ddla 
I Msla stlwIlBc* nNaturt-
propostadat 
<New Yortt Time* Senrices-

INAVRiATORI sonoabitualial laltoctie ['ago del-
le lolo bussole si tnuova segupndo Id dirozione, o 
polarita, del campo magnclico della Terra Ma i 

dali geologid dimostrano che quesla polarita si pu6 
invertire. Queslo fenomeno awiene a inletvalli irrego-
lati che possono andare da akune centinaia di mi-
gliaiadianniadalcunimilionidianni. L'ultima voltae 
successo73<Jmi1aannifa. Nessunosabcneperchecio 
avwnga, ma non ci sono dubbi che sia un process*) 
estremamente rapido. 

Sull'ultimonumerodiNalureunarticotc.1firmaioda 
Robert S. Coe dell unibversila di California a Santa 
Cruz c da Michel PreTOt e da Pierre Camps dell'Univer-
sila di Monlpellier in FVancia, suggerisce che durante 
quest'in^ersione il pob magnetico puo rnuow?rsi alia 
strabiliante velocila di 6 gradi al giomo. Le prove di 
questa ipotesivengonodall'analisidi un antico flusso 
di lava proveniente dalle Steens Mountains in Oregon, 
Stari Uniri. Un'eruzione vulcanta awenuta in quel 
luogo 16 milioni di anni facoprl il paesaggio di lava 

ptoprio menlre la Terra stava subendo un'mverskjiie 
di polarita. La lava colando fissava differenti (fire?ioni 
del campo magnetico cosi come si prcsenlavano nei 
mineral! magnetici. II campo magnetico infalli liene 
registralo dalla direzione degli atomi all'intemo di al-
cuni minerali. II raffreddamento dilleienziaro della la
va aveva portato a fissare ilcambiamcnrodi direzione 
net corso dei pochi giomi che servwano alia sua soli-
dihcazione. 

I risultali sono quasi incredibili e preoccupanti: 
quando il fenomeno si ripresentera la sua vebcita sa-
ra tale da create conseguenze disastrose per la navi-
gazionee in generate per luso della bussola. 

In realla ta scoperta era awenuta circa diem anni fa. 

Ma poiclie lavetocitadicambiainenlonsCtjiilrala era 
un migliaio di voire piii rapida di quanto si era solid 
cadolare lino a quel momenlo, si penso bene di at-
canlonare la ncerca dtendo che la lava non era in 
gradodi registrare in modo accuralo icambiamentidi 
campo magnetico della Terra Due dei quaitro geofisi-
ci che parteciparono alia ncerca peio non abbando-
narono lidea e oggi hanno pubblkalo lartkob cite 
conobora i dati di dieci anni la Non solo, ma gli slu-
diosi avtebbero trovato una risposta alKhc a •tirei criti-
ci che sostenevano che la lava non e in gradodi dare 
una misura accurata della magnetizzazione perche a 
volte i! maleriale si rimagnelizza dopo essersi taflrcd-
dato per un etfetro di conlami nazione c h i mica. 
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ECOLOGIA 

II batterio 
che fabbrica 
azoto 
• I pescaton del Peril e del Cite 
spesso tirano su una massa mollee 
gelatinosa di quella che loro chia-
mano "eslofa-, owero lana grezza. 
No. non e che nei londali di quei 
mari ci siano greggi di pecore in 
immersione. La -lana. & prodotla 
da eiganleschi Insiemi di un bizzar
re balterto soltomatino del genere 
Thloptoca, che ricopre per Iremila 
chilometri lintera costa. 

Sul numero dl Nature oggi in 
edicola. Henrik Fossing delMax 
Planck Inslkule di Miaobiotogia 
Marina di Biema, in Cermania, 
mostra che il soltibe batterio si or-
ganizza In strati molto densi e che 
questi strati hanno un ruolo impot-
lante nell'ecosislema globale. 

Le celluledei singoli batteri sono 
cosl piccole che possono essere 
o^seivale solo con potenli micro-
scopi. La toto area superiiciale. 
quindi. ^ molto giande rispetlo al 
volume. Queslo signitica che sem-
plici processi di dilfusione regola-
1101'lngresso e luscita delle sostan-
ze necessarie alia loro vila. L'ag-
Breaazione dei batteii in dense co-
tonie compromette questa possibi
lity. Pinora rtessuno aveva capile 
come I Thioptoca potesseio so-
prawlvere in strali delto spessoie d i 
centimelii senza mor'rre di fame o 
di,asjjssja. 

Ecco la nsposla. Le cellule di 
Tliloplica non vweno in aggregati 
casuall. ma tendono a oigantzzarsi 
in lilamenti entro guaine di lango 
che entergomi dagli slrati e pene-
Irano nei sediment! circostanti. Le 
cell'ile balteriche pendolano su e 
gift per il filamenlo. come un 
ascensore, distribuendo sostanze 
nutritive In un meccanlsmo bizzar-
10 persino per i batten e vitale per 
Vecosistema globale, 

Oil arati di Thyoploea vivono in 
acqueprivcdlossineno, maricche 
di nutrienti ma riccrie di nitrati pro-
vtnienti dalle fnotondita marine. 
Essi ricoinono i sedimenti rlcchi in 
acido sollidrico, un gas velenoso 
da! caialteristico odore di uova 
marce. Le singole cellule accumu-
brio nilrali in spazi pieni di fluido. 
detli vacuoli, che possono occupa-
re i 4/5 del foro volume. U nitialo 
accumulato da questi batten ha 
una concentrazione 20.000 volte 
magijkHe dellambienie circostari-
tt. Quando le cellule penetrano 
nei sedimenti, assorbono acido 
sollidrico che reagisce col ntlrato 
per produne sollali e molecole di 
azolo. La riduzbne del nittato ad 
azolo, un processo detto •denitriti-
cazione«, b parte essenziale del ci-
cto globale dell'azoto. Si stimache 
gli strati di Thvoplaca del Sud 
America siano resJKinsabili di a^ 
meno un quarto delle denitrifica-
zione planetaria 

ETOLOGIA. Nuovi studi sulla societa dei primati ribaltano le teorie sul valore delle gerarchie 

flpotere 
non logora 
lescimmie 

NANNIMOCOMMO 
• NEW YORK Una scimmia rhe
sus. una temmina, si awicina alio 
zampillo d'acqua che sgorga dal 
terreno. Una compagna le si para 
davanti; appaniene al rango »supe-
rkne« e aRerma il suo difitlo a bere 
per prima. L'altra si siede e incro-
cia le braccia in un gesto di supe-
tiore pazienza: lacqua e li, sembra 
dire, non se ne andra. Bevi per pu
ma, sec i tleni. Gli etologi Bno a po-
co tempo la deschvevano i mem-
bri della societa delle scimmie co
me ottimi interpreti dei diversi ruo-
li: chi sia sopra comanda, chi sta 
solto obbedi5ce. Almeno finchfe 
non riesce ad avanzare nella scala-
ta socials. E a questo paradigma 
secondcurtKercatori csnisponde-
vano (kffpre^STvanta^i evoldzio-
nlstici. ^ / - *- =• 

Ota perfl gli studiosi ci stanno ri-
pensando. Da diversi centri di os-
servazione del comportamenlo dei 
primati arrivano segnali d'un cam-
toamenlo di rotta: ad Atlanta, ad 
esempto, al Regional primate rea-
serch center, si sono accorti che il 
poleie, se non logora, non assbura 
pero una maggbre capacila ripro-
duttiva. PJeunpiueHicienlerifomr-
mento di clbo. Ne rampolli [NU for-
ti. Al conlrarto, le scimmie icame-
nere", le piu mih e socievoli, ani-
mali in grado di tinunciate a qual-
cosa per mantenere la pace, han
no spesso piu tigli delle bio 
colleghe potenti. 

Le scimmie rhesus sono i prima
ti ideal! per coslruirci aopia una 
teotia della societa gerarchica: vi
vono in giuppi di diverse dozzine 
di animali, ciascuno con un posto 
preciso ed evidente nella scala so
cial . Le scimmie dominanti pos
sono dispone delle altre e pelf ino i 
loio rampolli possono scegliersi il 
cibo m^bre soiliandoto da solto 11 
naso di esemplari grossi il doppb. 
senza nessuna ribellione. E mentre 
per anni etologi e bblogi hanno in-

tapretato il comportamenlo dei 
subordinati come quello di una 
ciurma frusUata prowa alia rivolta, 
ora molti pensano che tanto onli
ne gerarchico abbia il suo com-
plesso senso collettivo. Che non 
necessariamenle codilica la socie
ta come il dominio dei singoli piu 
forti. conlro i tami, piodeboli. I piu 
ossessionali dall'idea che le scim
mie vivessero e lotlassero per una 
"promozbne-, dicono c«a gli stu
diosi. siamo noi stessi, 

Robert Sapolsky, dell'universita 
di Siandford, ha cominciato dun-
que a parlare del •carattere- delle 
scimmie. Tra i -capi», ha scrilto re-
centemente in un arlicob, ci sono 
animali acui il.jjole.revieneda so
lo, per una naturals propensione 
al comando. Aturi che bruciano 
presto il successo, che perdono i ri
spetlo degli inleriori e finiscono al-
i'ultimo scalino della scala sociale. 
Ripiodutlivainente pailando, que-
sle scimmie dal -catlivo caraltere», 
sono assai svaniaggiate. Mentre fa
vorite sono le scimmie ̂ amende" 
di entrambi i sessi, che per la bro 
amabililA e tortesia\ Pniscono 
per attiane piu partner delle com-
pagne. La smmura gerarchica esi-
ste - afferma Sapolsky - peich^ ten-
6e prevedibile la vita quolidiana. 
Perche i singoli membri del grunpo 
non devono arrovellarsi alia ncer
ca della propna identila sociale e 
possono dedbare cosl le broener-
gie alia riproduzione. alia ricerca 
detcibo, aUadjfesadaipredalori. 

II dubbio peiO che la tendenza 
ad antropomorfizzare le altre so
cieta animali, sopialtullo quelle 
dei primali. giochi un ruolo anche 
slavolta nei revisionismo degli eto-
bgi. e lone. C'e una domanda 
petche la societa delle scimmie e 
strutlurata geiarchicamente? E e'e-
ra una nsposla : la geiaichia e una 
strategia riproduttiva. La nuova ri
sposta e che un ordine sociale e 
megkodi nessun ordine-* 

Anche per sdmpanze e gorilla 
diritto afla vita e alia liberta 

AHNAIUHHUCCt 
• Scimpanze. gorilla e oranghi, 
owero le scimmie antropoidi, do-
vrebbero essere inclusi nella sfera 
dell'eguaglianza morale, insieme 
agli esseri umani Questo e il senso 
del "ProBettbgrandeicimmia", lan-
ciato da Paola Cavalieri, diretlore 
della rivisla •Elica e animalk e da 
Peter Singer, bioettco aushaliano 
nolo per il libro «Ub?razione ani-
male» (Mondadori, 1991). II pro-
getto. basalosulprincipbdi ugua-
glianza, tipicamenle tazionale e il-
luminista, e concreiizzaio nella 
•Dichiaiazbne sui grandi antropoi
di-, che richiede appunto I'eslen-
sione della comunita morale a lurti 
i grandi antropoidi (esseri umani. 
scimpanze, gorilla e oranghi). e in 
un libro, «ll progetto graride scim
mia". pubblbato in Italia nello 
scoiso autunno da Tneona. I dirihi 
fondamenlali richiesti dalla Dbhia-
razione sono il diritto alia vita, la 
protezione della liberty individuate 
e La proibizbne delia [ortura (che 
pet gli animali sichiama sperimen-
tazione). Per appc^giare queslo 
ampliamenlo della ^omunila de
gli eguali", Cavalieri e Singer hanno 
puntato suite capacila intellettuali. 
alfeltivee social] delie grandi scim
mie. Nei libro. che e un'antobgia. 
scendono in campo a illustrate 
queste capacila i grandi primatob-
gi di tutto il mondo, da Jane Coo-
dall a Francine Patterson a Roger e 
Deborah Fouls. Aim etobgi parla-
no della bro esperienza e delle lo
ro scoperte, menbe linguisti e tilo-
sofi si inlerrogano sul lingua^io e 

luguaglianza.II livelloteorboe in
formal ivo del libro e molto alto, co
me le cariche accadembhe di 
molti degli amori (nessuno dei 
quali e ilaliano, a parte bcuratricc 
Paola Cavalieri). 

In Inghitterra il libro t uscito oel 
giugno del 1993, in Australia e Ca
nada nei setlembre di quellanno, 
nei 1994 e stato pubblicato negli 
Lisa e poi in Germania. Kchieste di 
informazfoni e adesioni anivano 
dall'Oianda e dall'Universita di 
Kyoto. Nei giro di un anno pratica-
mente ha latlo il giro di lutto il 
mondo, oltenendo tecensbni per
sino in Cina e in India. Cavalieri si 
rivolge al mondo scientitao inter-
nazbnale e soprattutto a quello 
anglosassone, conla mollo meno 
sull'ambiente inleltettuale ilaliano. 
It progetto £ la traduzbne politica 
deH'anli5pecismo, ma certo non 
prelendeva di ottenere subito nsul-
tati legisialivi -Anche se siamo stati 
conla [tali da due neozela ndesi che 
sianno scrivendo un progetto di 
legge sugli animali-, continua la 
Cavalieri. II fulcro del libro e lin-
contro tta letolc^ia e letica e un 
suo scopo, dawero rivoluzionario, 
e stato ottenulo: dagli studi scienti-
lici denvano delle implicazioni eti-
che che non si possono piti igmra-
re 

In Italia, il libro e stalo recensito 
su quasi tutti I giomali, in generate 
con un certo imbarazzo. Gli argo-
menti su cut si basa il progetto so
no forti e razionali, i lesti sono scrit-

ti dalle autorita delle varie discipli
ne, per contestarli o almeno drscu-
terli 6 necessario avere serie cono-
scenzelibsolbheedetologiche (e 
leggere il libro). Cosi quasi tutti i 
recensori sfuggono al centro del 
problema e cincischiano un po'. 
L'obiezione principale e -Perche 
allora non anche gli altri animali?*, 
obiezbneche tra I'altro net librae 
presa in considerazione, ma ap
punto leggere i libit prima di par-
lame pare non sia obbligatorio. 
Singet e Cavalieri hanno voluta-
mente ristretto al massimo le spe
cie da considerare «uguali", perso-
ne, proprio per essere inattaccabi-
li. Con do essi non escludono lin-
leresse per gli altri animali, tutt'al-
tro, ma questo 6 un progetto sana-
menle riformista, che voole andare 
avanti nelb socieia e non restare 
patrimonb di pochi. C'e stalo an
che chi ha contestato il progetto 
Giande scimmia perche e appog-
giato dalla sinistra che non sa piii 
che [are (il Giomale di Feltri). Altri 
sono molto preoccupati dal falto 
che in questo modo si abbassa 
luomo, anzi, t'Uomo, "La risolu-
zione di una disputa morale e 
spesso semplkemente I'inizio, e 
non la fine di una questione socia
le- recita la Dichiaraibne. Eppure 
sembra che ci sia un gran deside-
rb, tra i recensori italiani. di usate 
le conlraddizioni e i problemi che 
il Progelto apre (per esempio, do
ve mettere le scimmie liberate?) 
per rifiutatio o considerarb inile-
vante. piuttosto che pet comincia-
re a parlare in modo serio della 
•questione animale-

Da Los Alamos 
imovomateriato 
suporcondiittoro 

Dai laboratori di Los Alamos viene 
la nolizia dell'ennesimo record 
raggitinto da un materials cerami-
co nella supercondutlivita ad alte 
temperature. Alte, owiamenle, nel-
1'ottba dei fisici. Perch* queste ce-
ramiche conducono energia elet-
trica senza opporre (quasij resi-
stenza sob a temperature di molti 
gradi sotto lo zero. II nuovo mate-
riale messo a punlo a Los Alamos. 
sotto Forma di pelticola, trasporta 
una densita di conente di ItKl mi
lioni di ampet per cenlimelro qua-
dio. Ma soprattutto la trasporta ad 
una lemperatura relativamente al
ia. Quella dell'azoto liquido. Una 
temperalura, quindi, relativamentf 
poco costosa da raggiungere e da 
conservare. Tutto questo rende, in 
prospettiva, dawero interessante il 
nuovo materiale. Perche se la cera-
mica potra essete lavorata e impie-
gata in modo opportune, si potra 
distribuiie correnle elettrba a gran-
de distanza in modo efliciente ed 
econombo 

L'attMtaflsfca 
vtgorosa alluntfa 
voramanto la vita 

Ginnastica, corsa, togging ed altre 
attivila - afferma un nuovo studio 
venlennale realtoato ad Harvard -
hanno etlettivamente straoidinari 
etfetti sulla tongevita delle persone, 
ma ad una condizione: f esercizio 
flsbo deve essere inlenso. Tenen-
do sotto conlrolfo un campione di 
17.3O0 uomini di mezza eta a parti-
re dagli anni Sessanla ai giomi no-
slri, i ricercatori hanno riscontralo 
una morlalita piu bassa del 25 per 
cento tra gli uomini che consuma-
no in diverse forme di ginnastica 
almeno 1.500 calorie a setlimana 
rispetto a chi ne brucia circa ISO 
In generate - osservano gli scien-
ziati nei rapporto pubblicato sul 
Journal' dell' associazione dei me-
dbi amerkani e ripottato ieri in pri
ma pagina dal 'New York Times -
ad una piu intensa altivita ha ivo-
strato di comspondere comunque 
una maggiore longevila. Gli scien-
ziati hanno quindi cabolato il lipo 
di esercizio necessario per rag-
giungeie il consumocalonco asso-
ciato ai livelli di mortaliia minima 
misurati nei corso della ricerca 
camminatevelocemenle (alia me
dia di 7-3 Km I'ora) per 45 minuli 
cinque volte a sewmana; giocare 
un'ora a tennis da soli Tre volte a 
settimana; andare in bbbletta per 
un'csa quattro volte la setlimann 
fare joking (conendoa 10-11 Km 
I'ora) petiieoreaseHimana'nuo-
tare tie ore a setlimana 

CHE TEMPO FA 

II Centro nazionale di meteoroiogia e cli-
matologia aeronautica comunica ie previ
sion* del tempo sull'Halia. 

SITUAZIONE: sulle region! centro-setten-
trionali e suit a Sardegna si prevede cielo 
mollo nuvoloso con precipilazioni che sul
le regioni nord-occidentalt, sull Emilia e 
sull'alta Toscana, saranno ditluse, persi
stent! e localmente anche temporalesche. 
Al Sud della penisola e sulla Sicilia cielo 
parzialmente nuvoloso con tendenza a 
moderato aumemo della nuvolosita ad ini-
ziare dall'isola e dalla Campania dove in 
serata si prevedono precipitation! spar
se, 

TEMPERATURA: in ulteriore lieve aumen-
to. 

VENTI: moderati di Scirocco su lutte le re
gioni, tendenti a rinforzare ulteriormente 
sulle regioni di Ponente. 

MARI: molto mossi, con moto ondoso in 
aumento. i man ad Ovest delia penisola e 
lo Jonlo meridlonale; poco mossi o moss 
gli altri man. 
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SPI Wllnno VlEiMilaniihQii.slTEhda3 |MLii?<.UH l"l l ^ iVJTI 
SPI Bologna. Vin del Mille H lei <ISI J 'H l l l . 

SlditilUL in Ifc -̂ itni1i> 
Tplefljmpj Cenlro lmlii Ortfiil^ lAtii ii^l"i'lli'1r1.^n,iiii|-,li > II 

SAW), amtniu .Vu del Taiirieune I 
FPM liKlubina ftThjuln-fl. Paderrio Dufineno <lilii ^ ^i.iiiiie'trjiuiHi 1':: 

SfSS^A 9SimCauiiij • Simta v M i 
rnuilbuziiKiE SOCifr 31IH? CimstPn 0 I.Ml> M.ilft'iml^ I* 

SupplainflritoQiiotidiflPoditluaosulterinoiio nanwaie 
unitanieiite al g>omaie rumta 

Oiretfore re&ponsabile Giusappe F Mennella 
Iscri! al n 72 del 22-01-W regolro stampa flat Iribunala di Roma 


