
QEOLOQIA. Una nuova teoria 

Continenti alia deriva 
ma la causa qua! e? 
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nature 
UniMtutoM dagll •rtteo* dalla 
rtvMa tetontlflca <Natura-
propottadal 
•N*w V«rk Ttmw Sarrfce*-

• Nel 1912 U tedesco Alfred 
Wegener Ipotizzo che la Terra 
non ha sempre avuto la Idrma at-
luale, C'e state un periodo, milio-
ni di anni la, in cui i 5 continent! 
crano rluriHi In un'unka grande 
piattalonna che poi t stata chia-
mata Gondwanalandia. In segui-
lo alia piesskme di maleriale in-
candescenle proreniente dall'iii- -*",J*>-i'-*> ....-*/» „.. 
lemo delta Terra, Gondwanalan
dia si spaced e i van continenti si 

separarono iniziando una lenta deriva. La leoria della iteoonica a zol-
le> e deHa •deriva dei continenti* vinto I'iniziale scelticismo degii 
scienziati, i dtventala la teoria pail accredilala sull'evoluzione della 
superticie del nostra pianeia. 

Neli'uHlmo numero di Nature, II dottor Bryan Storey, riceicaiore 
delta British Antarctic Survey di Cambridge, riprende una ipotesi alter-
nallva sulla deriva dei continenti che colnvolge 1'azione di zampilli ul-
traboBewi nella regione terrestre conosciuta come mantello. Quest! 
zampilli, conosciuH anche come •pennacch.U del manielki. proven-
gono da una perlurbazione al Umrle Da il mantello terrestre t» il suo 
nucleo, D al Hmite intemo del mantello, Essi hanno un condotto cen-
trale angusto che esplode in una giganlesca nube a torma di fungo, 
che puft raggiungere anche i 2.000 chitomelri di diametra. L'enorme 
presslone e temperature di queslo fungo, che brucia intemamente al 
mantello (eirestre, come sostengono moM rlcercalori. e sufficienle a 
causare I'espansione dei continent] - processo conosciuto come for-
maziorw di una cupola di rocda - e la loro deriva. Altri riceicaiori, tut-
tavla, sono meno slcuri. Net suo articolo su Nature, il dottor Storey va
luta I merit! di questa ipotest verificandola in quello che lui chiama il 
•laboralorio naturale>, attraverso I'esame del ruolo dei >pennacchi> 
del mantello nella loHuradi Gondwanalandia. 

Si pensa che la Gondwanalandia si sia rotta in Ire (asi. Lo stadio 
Inlzlate di Incrlnatura e cotninciato circa ISO milioni di anni fa e porta 
alia lorrnazlone di una lingua di 
mare tra i'est della Gondwana
landia (Sudamenca e Africa) e 
la parte ocddenlale del conti-
nente (che ora e Antartlde, In
dia, Australia e Nuova Zelanda). 
La seconds lase della deriva av-
renne quando la ipiattaforma-
aho-indiana si staccu dal Sud 
America e dall'Aniartide, orienia-
Uvamente 130 milioni di anni fa. 
L'ulllma lase si verified quando 
I'Australia e la Nuova Zelanda si 
staccarono dall'Aniartide: gli arlri 
btocchi di continenti - il Madaga
scar e le Seychelles - si separaro
no dall'lndla ed essa stessa migro 
anorddell'Alrica. 

In ognl caao, e nonoslante t'e-
sisterwa in iarga scala di «pen-
nacchi> in molte regioni attomo 
alia Gondwanalandia, il dottor 
Storey ajferma che i •pennacchi* 
non (urono la causa prlncipale 
della deriva del continenti. I 
•pennacchi, dice, emtio colnvolti 
solo nella fenditura dei blccchi 
continental! put ptccoll, wrosl-
mllmenle il dlstacco del Madaga
scar e le Seychelles daU'lndia, 
•Ma da una studio di Gondwana
landia scmbra che i pennacchi 
non scmo la forea motrice della 
rottura dei continent, La deriva 
dell'Australla dall'Antanide. in 
paiticolare, awenne senza die 
fosse accompagnato da eiuzioni 
magmatfche « non puo essere 
collegato all'atUvita del mantollo 
a pennacchlo*. 
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ANNIVERSARIO. Cent'anni fa moriva il padre della medicina preventive 

Louis Panetr Ml 1866 cm in gNppt * rml vtctuurii coiitro la rabMa 

La rivoluzione di Pasteur 
si chiama sanita pubblica 
Cent'anni fa moriva Louis Pasteur. II biologo francese 
chiari che sia i process! di iermentazione che le malattie 
contagiose sono provocate da microrganismi viventi. Tra-
sfert poi questi concelti alia prevenzione delle malattie 
con la prima vaccinazione antirabbica. Ma quella aperta 
dai biologo lu una rivoluzione: I'inizio della medicina pre-
venliva. Pubblichiamo uno stralcio di un intervento di Ber
nardino Fantini uscito sulla rivista Sapere. 

• m H A m n 
• II nome di Louts Pasteur, di cui 
si rkotila oggi il centenario della 
morte. (; strerlainente associato ad 
una rivoluzione, al tempo Messo 
medico-scientifica e sociale: medi-
ca perch* della -dourina dei ger-
mi», proposla dallo sviluppo delta 
miciobiologla o batterioloaia, deri
ve una nuova delinizkme di malat-
fia ed una teenka di atlenuazione 
della vlrulenza dei mtcroorganisml 
palogeni, con il conseguente svi
luppo della medicina prevenliva, 
della immunologia e della sierole-
rapia; sociate perche, grazie ad un 
complesso processo che & siaro 
definHo di 'medicalizzazione della 
socteta», il rappono medico-pa-
zieTite-ambienli dl vita e di lavoro 
venne posto su una bas^ nuova. 
che ha sposlato laccento dalla cu-
ra del singolo malato alia preven
zione delle malattie a llvello socia-

•OFAWTIHI 
le. (...) 

II concetto di microbo e lindivi-
duazione di una causalita speciflca 
pennetle di slabilire un chlaro nes-
so teonco fra causa ed efterto, ma 
al tempo slesso indkia un mezzo di 
azione, gli obieltivi dell'azione pro-
filaltica, designa i luoghi, te condi-
zioni e I modi possiblll di inteiven-
to preveniiwj e terapeuBco. II mot
to proposto da Pasteur ajna malal-
lia - un getme • un vaccina, riassu-
me adeguatamenle le possibility e 
drvenla alia fine dell'SOO il modello 
paradigmalico della nuova medici
na. (...) 

L'origine della balteriologia pn> 
duct cosl dei nuovi obiettivi die 
non esistevano prima: la ditesa, ri-
velalasi in gran parte inutile o in-
sufflcteiite puo essere ora sostituita 
dall'attacco, grazie alia vaccinazio
ne, all'immunizzazione delle po-
polazioni e alia lotla contra il get

me e il suo vettore. Se la guarigione 
sterilizza il malato dopo che que
slo e stato colpito dalla malattia in-
fetliva, la vaccinazione ha lo 9copo 
di impedime la diffusione creando 
unabameradlindividuiimtnunl. II 
vaccino diviene un catalizzatore e 
un mudello di azione che parados-
salmente va in una direzione esat-
tamente opposta a quella che era 
stata proposta dagll igienisti per 
rutto il Xlx secolo: anziche impedi-
re, grazie alle misure di ouarante-
na, che un geime penelri nell'oiga-
nismo e si dlftonda in una popda-
zione, la vaccinazione colleufva e 
obbligatoria vuole ditfondere nel-
i'insieme di tulta la popolazione 
una versione attenuala della stessa 
malattia, die produce la resistenza 
immunitaria. 

Con la nozione di contagio, con 
la teoria dei germi, Pasteur aveva 
modilicalo il convcetlo slesso di 
malattia, stabilendo un legame 
univoco tra malattia e agente cau-
sale cstemo aH'oiganisno. Questo 
aveva provocato anche un cam-
biamenlo degll obiettivi della prat'i-
ca medlca ed anche uno spostam-
nenlo dei suoi luoghi di esercizio. 
Se in piecedenza la cura aweniva 
in casa o all'ospedale. ta vaccina
zione si pralicava in ambulaiono o, 
piii in generals, nella scuola, nella 
caserma. La malattia non riguarda-
va piu il singolo. ma le collettivita e 

queslo diede origine a un cambla-
menlo concettuale e a nuove disci
pline e pratiche. I'rgiene scientifica 
e I'epidemiologia, checoflegatfano 
la medicina al campo delle scien-
ze sociall, ed anche delle scienze 
economrche. Come ha mosnato 
Canguilhem, la medicina conobbe 
in quesl'epoca una lenta aMsrazkj-
ne dei suoi oblethvi e dei suoi com-
portamenli e dal concetto di solute 
si passo a quello d i salubrita e poi a 
quelle di sitairejza. La salute e la 
resistenza alia malattie. che com-
porta la malaltia come possibile, 
mentte la sicurezzae la negazione 
della malattia. I'esigenza di non 
doverlacono9cere. 

II modello mlcrobiologico pa-
steuriano. fondato sul rapporto 
cominuo tra la clinica. il laboralo
rio, il lavoro epidemkdogko. tin 
tervento sul terreno, pemietleva 
una concentrazkme e soptattutto 
un'utiliz2aaone cooidinala o fina-
lizzsla delle diverse comperenze. 
una nuova efficacia delle misure 
sanilarie pubbUche. In questo con-
testo nascevano le poliBche di 
conlrollo e di eiadlcazione delle 
malattie epidemicbe ed endemi-
che. grazie alia preparazione di le-
gislazioni adeguate, di protocolli 
intemazbnali, di misure di profi-
lassl di massa, che costituiscono 
ancora oggi la base delle poliuche 
della sanita pubblica. 

ImballaUl: 
coslsaranMo 
ricklati 
Un oiganismo di coordinamento 
tra i ptoduttori. gli utilizzalori e i dl-
stribuiori di imballaggi: ecco auan-
to serve per rilanciare in Italia la 
raccolta difierenziala dei riiiuU e il 
recupero dei mateiiali da imbal-
laggb rlciclabili. Ma soprattutto un 
piano operative per •ciiiutkre II 
cerchioi- nelie cinque grandi filiere 
dei materiali da imballaggio: carta. 
legno, metalli, velro e plastica. £ 
quanto ha proposto ieri ECR. l'as-
sociazioiie delle Imprese indusliia-
li e delle Imprese distributive che 
intende fari i conti con la nuova 
normaliva europea sulla raccolta e 
sul trattamento dei tifiuti da Irnbal-

GFMSo«ob«*it*: 
oplnlonl 
dtvergentl 
Sul "peso ideale^ e sui rischi legali 
all'eccesso di peso si moltiptlcano 
gli studi. con risulati a volte contra-
stanli. Una ricerca americana ap-
pena ultimata alia Cornell Universi
ty e che sari pubblicala a gennaio 
sulla rivisla -Journal of Obesity", 
conclude che i rischi per cbi pesa 
10-15 chili in piii rispetlo alle tabel-
le In uso in America sono staH so-
vrasllmati e che un lieve sollopeso 
pu6 prewntare rischi analoghi a 
quelli di un lieve sovrappeso, Se-
condo lo studio, direKo da DaxitJ 
bevilsky, i dali relalivi a 35T mila 
uomini e ZA9 mila donne dimostra-
no che. In 30 anni. chi pesava 10-
IS chili di troppo non ha avuto un 
rischio di mortality superioie a chi 
aveva un peso «ideafe». Secondo 
gli scienziati, le tabelle ameticane 
per calcolare il peso tdeale indi-
cherebbero vaton pid bassi di quel
li realmente validi, peiche prepara-
te da compagnie assicuraliici sulla 
base di dati che non rappiesenta-
vano llntera popolazione america
na. Questi risuliati contrastanocon 
auelli di uno studio della Harvard 

niveristy e pubblicato sul New En
gland Journal of Medicine, secon
do il quale, dopo 30 anni, un so
vrappeso medio di 11 chili accor-
cerebbe la vita in modo significatl-
vo e vivrebbe di pid chi pesa alme-
noil 15Sf. menodella media. Leviis-
ky osserva che i! suo studio si basa 
su una popolazioiie motto pio va-
sla e entrambi i sessi. menne ad 
Harvard sono state studiale solo 
donne (115 miia. dai 30 ai 55 an
ni). tutte intermteie. 

NUOVl pf«««rtti 
pefl'AntartM* 
ewrcasl 
II ministero per la Ricerca ha pub
blicato un bando per la pnsenta-
zione di progerti sdentihci e (ecno-
kwici relativi al pragramma Antar-
tide 1996-2000.1 progetti dovranno 
avere una durata trtennale ed esse
re finalizzati allindagine e aliaca-
ratlerizzazione del''ambieme an-
tamco e dei fenomeni legali ai 
cambiamenti climalki globali. La 
ricerca dovra fare rilerimento all'u-
tilizzo di laboratori ed osservatori 
esistenti in Italia e a Bala Terra No
va in Antartide. 

Una ricerca sulla diffusione planetaria delle sostanze clorurate 

Ddt: daU'Equatore torna a inquinarci 
UrMHIMOU 

• C'e un enorme pentolone che 
bolle laggiu, all'equatore, facendo 
evaporate spirit! perlcolosi fino al* 
1'atta aunosfera e distlllandoli poi 
goccla a goccla per 1'intero piane-
ta. II penlolone e il grande detilh-
tote gtobak, nolo al fisici dell'at-
mosfera fin dagll anni 70. E gli spi
rit! pcHcolosi, sono I SOC, owero 
quelle sostanze organodorurale 
(dal Ddt, al Pcb, alia dkasina) di 
cui i paesl ricchl dell'emisfeto bo-
reale pensavano di essetsi liberati 
melteiidole ai bando una ventina 
dl anni fa. 

Una nuova conlerma di queslo 
meccanismo, che rimerte in circo-
10 e dlstribuisce per I'inteto pianeta 
11 •riscWo chlmico» associato ai pe
rlcolosi composti organici semivc-
latill del cloro, vlene da una ricerca 
cite Staci Slmonich e Ronald Hitcs 
pubWicano oggt su Science. 1 due 
chlmici dell'aUrKHleia amerlcani 
hanno anallzzato la corteccia di 
200 albert sparsi In 90 diverse zone 
del rnondo, E hanno cercalo 22 
compost! organoclorurall ritenuti 
pertcojoii per i'uomo. Molte dl 
questo soslanie, come II lamoso 
Insetaclda Ddt, sono bandlte ila 
tempo, almeno 20 anni, nel rnon
do Iridustriallzzaio. Ma vengono 
usato Intensfvainenle nel Terzo 
Mondo. Slmonich e H t e hanno 

riovato, invece, che esse soiio di-
stribuile nelle cortecce dpgli alberi 
di lulto il pianeia. E in concenlra-
zlone elevala. In particolare, le so-
suinze a base di cloro meno volalili 
sono pill presenll nelle vfcinanze 
deirequatore. Mentre quelle piO 
volalili, cuine I'esaclorobctizene 
(Hcb) e I'esaclorociclocsano 
(Hch) sono distribuiie piu omoge-
neamenle a tutte le latitudini. 

La ricerca e una conierma dell'i-
potesi del distillalore globale- ilcal-
do e le piogge tropica li fa cvapora-
re queste sostanze II dove sono 
prodolle, ai Iropici. le potiano nol-
['alta atmosfera e le rlmellono in 
circolo net tutlo il pianeta. D'altra 

Cne, come hanno dimostraio 
mmanna l/jganalhan e Kurun-

Ihachalam Kannan. in una Itinga e 
documentata rassegna puliblicala 
lo scorso anno sulla rivisia di eco-
logia Ambio. negli ullimi anni ab-
biamo avuto molti e chiari indizi 
che questo processo £ rcale. 

Sosianze oiganocloruraic sono 
picsenti neil'uomo a luile te biilu-
dinl. II polidorobUanile (Pcb) c 
slato Irovato nei tessuli adiposi di 

Sirsone che vivono in Giappont. 
sa, Olanda, Canada, Oan flrela-

gna nonostante che la siia proidu-
zione sia stata [wrabita olire venli 
anni la. Anche il Ddl e stjuo irovaio 
nel tessuli adiposi, ma In sua con-

cenlraiione tende a scendere. 
Mentre resta costante. insieme a 
quella di Hch. in paesi come I'ln-
dia. 

I Soc sono presenti anthe negli 
ecosistemi lerreslri. Oltre che nelle 
cortecce dehli alberi. come hanno 
rilevato Simomch e Hiles, sono sla-
(i trovari sulle ioglie delle pianre. 1 
suok) e nelle paludi un po' in tutlo 
II mondo, a prescindere dalla lati-
ludinc 

E sc la kxoconcentrazbne negli 
ullimi 20 anni e in generale dimi-
nulta nei pesci dei fiumi dell'emi-
slero rxxeale. va regislrato che 
quella dell'Hcb (esaclorobenze-
ne| 6 invece aumentala. A conler
ma che i Soc piu. volalili cacciali da 
terra lleggi siti di produzione) ri-
lomano dal cielo. Dilfondendosi 
nelle acque. 

E infaiti nei mari la concentra-
zione piu elevata dl Soc si rlleva nei 
predalori al venici della catena ali-
menlaie, soprarlulto nelle at(|ue 
chiuse. Iiiiatli il Pcb raggiunge una 
concenltazione compresa tra 1,9 e 
ID microgrammo per ogni gram-
mo di merluzzo dei mari del Nord 
e quella di Ddl c tra gli 0.26 e i 6.3 
microgrammo grammo. Nei pesci 
del Medilerraneo essa raggiunge ri-
spellivamenle i 68 e 1 10 micro-
grammi chilosrammo. come dl-
moslia un'indagine efieltuata da 
Eros Bacci. del Dipartiniento dl 
biulogia marina dell'UniveisilA di 

Siena. Nei delfini del Mediienaneo 
si e registrata una concenlrazione 
dl R:b pari a mille ppm (parli per 
milione): la piO alta mai registrata 
iiiunmatnmiferoniarino, 

Gli oceani sono. lultavia, la de-
slinazione finale di gran parte dpi 
Soc. Ma le indagini ocean iclie non 
sono molte e i risuliati, pertanto, 
sono bammenrari e contraddittori. 
Nelle foche articbe. per esempio, 
la concentrazioiie di Pcb e Ddl e 
diminuila costantemente negli ulli
mi 20 anni. Ma e rimasta staziona-
ria negli orsi pdlaii canadesi. Nel-
I'Oceano Indiano. i delllni slriati 
fanno regislraic una diminuzbne 
del lasso di Pcb, ma un aumenlo di 
quello d I Ddl. In conclusions pert. 
soslengono Li^analhan e Kannan, 
negli oceani aperti non si legistta 
akuna significaiiva diminuzione 
della presenza di Soc. 

La resuizione alia produzione e 
all'uso di Soc. imposla negli anni 
'70 nei paasi di area Ocsc. non e 
stala dunque sulticienle. Non solo 
I'csposizione a quesie sostanze e 
aumentala nei paesi del Terzo 
Mondo che continuano ad utiliz-
zarli. Ma non £ diminuiia (almeno 
di quanto si sperava) neppure nei 
paesi ricchi. Acausadel liislillaloie 
globale. E a dimosttazione che al-
cuni problemi ecobgici possono 
essere risolli solo su scala planeta
ria. . 
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