
MPttBWSgS •^ ^V'Htefcii** 
Scienze&Ambiente 

tSIKBMVkZK- y VT-.**>A*S*V. ̂ mmMMwmmkm^^ 
Immagini dello spazio: dalle istantanee inviate dalla sonda Galileo ai dati fomiti da Hubble 
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Prime foto dal cuore di Giove 
Glove, come si sa, e un immensa 
slera gassosa. Formats da una 
stratostera, da una troposfera e da 
strati di nuvole di compost) chimi-
ci divers! che sovrastano e copro-
no il nucleo del pianeta. 

La prima fotografia ci mostra 
proprio ia dlstribuzione a strati 
delle nubl gioviane. Le macchie 
sono «buchi» o zone meno dense 
nello strato nuvoloso del pianeta. 
Appaiono piu luminose, proprio 
perche mostrano gli strati intemi e 
piu caldi di Giove, La temperatura 
dell'atmosfera gioviana, infatti, 
aumenta llnearmente con la pro-
tondlta, passando dai • 170 gradi 
della troposfera ai circa zero gradi 
del superfieie del nucleo. La natu
re chimico-fisica oltre che la tem
peratura di questo nucleo sono 
tuttoraignote, 

La seconda foto ci mostra inve-
ce la dlstribuzione dell'ammonia-
ca, il composto dell'azoto di cui e 
ricca I'atmosfera di Glove. 

Le altre due foto, invece, ci mo
strano la dlstribuzione della tem
peratura nella troposfera, la parte 
eiu profonda dell'atmosfera dl 

iove, che sovrasta la zona delle 
nubl, e che si trova a un'altezza 
compresa tra i 160 e i 130 chilo-
metrl al di sopra del nucleo. 

Le foto sono state scattate dal 
•probea di Galileo, all'inizio della 

sua awentura nell'«intemo» di 
Giove, 

Come sappiamo, Galileo si e 
sdoppiato. La parte principale 
della sonda non e entrata nell'at-
mosfera e continued a viaggiare 
per 22 mesi nei dintorni di Giove, 
cercando di incontrare alcune 
delle sue tante lune. L'altra parte 
della sonda, il «probe», e invece 
penetrato nel cuore del pianeta. E, 
con una missione suicida, ma pre-
ziosa, ha raccolto informazioni 
per oltre un'ora fino a quando, 
ben aU'interno della zona delle 
nubi, non e stato schiacciato dalla 
enormepressione. 

Le prime quattro immagini, in-
sieme alle altre informazioni rac-
colte dal «probe» di Galileo nella 
sua awentura all'«interno» di Gio
ve e che arriveranno a Terra nei 
prossimi giomi, consentiranno di 
capire meglio la natura dell'atmo
sfera di Giove. Un'atmosfera com-
posta, per la maggior parte, di 
idrogeno e elio. Ma ricca di molti 
altri composti chimici. Tra cui am-
moniaca, acido solfldrico e, forse, 
acqua. Ma un'atmosfera anche 
molto dinamica, come osservava 
oia nel 1646, a Napoli, Francesco 
Fontana. In cui I unica struttura 
permanente sembra essere quella 
Grande Macchia Rossa, scoperta 
da Gian Domenico Cassini nel 
1665. rPIMroGraco] 

Le nubi rosse del pianeta piu grande 
Sow quwto, Mlla V W I I O M Umeo • iwrs, I* prim* quattro 
foto glunta da Otova • scattate dal -proba- dalla sonda 
QaHtao II7 dteambn tcorao. Sono foto partfcolirl, scattate 
dal tatoseoplo a r a m Infrarossl. la prima, qui toon, moatra 
la (truttura a strati dalto nuvola dl Wow. la aaeonda, hi alto 
adMtra,mostralavartazlomdtUapi«Mnudlaminonlaci. 
La'twza, qui a flanco, a la quarto, 0 a a dottra, mottrano la 
ontrtbuzhma dalla tamparatura nalla tropoafwa. La foto 
M M state dfrfciM*dr«tta>ailtoPro|Ml*km Laboratory 
sulla ntefcrtenwt 

E il telescopio fa dubitare: 
qual e l'eta dell'universo? 
• Non c'e dubbio. II telescopio 
spaziale di Hubble sta facendo un 
lavoro eccellente, E con le sue 
splendide foto dl un Untverso spet-
tacolare e spesso inedlto rilancia, 
fra le tante, una vecchia questione: 
quaj e (eta.cpWverso? A Par|gj, 
il cqnpwsso,,^ «U sciraizaep,n| 
telescopio spaziale dl Hubble» si 6 
apertafroplqli questo irttefro&i-' 
ftvo, e que scuole dl pensiero si so
no trovate Tuna contro l'altra a 
spiegare le ragloni dl risposte so-
stanzialmente diverse: I'universo 
ha circa venti miliardi dl anni, se-
condo Qustav Tammann dell'lstl-
tuto astronomlco di Basilea che dl-
fende cosl I'ipotesi diffusamente 
adottata nel mondo scientifico fino 
a qualche tempo fa, mentre I'Uni-
verso e ben piO giovane per Wendy 
Freedmann del Carnegie Observa
tories In California che utllizzando 
te osservazioni del telescopio spa
ziale di Hubble ha concluso per 
un'eta compresa tra 8 e 12 miliardi 
di annl. Se II cosmo e cost giovane 
ci si trova pero di fronte ad un pa-
radosso; I'universo e nato dopo le 
stelle che contiene, Infatti le stelle 
plft antkshe, e su questo sembrano 
tutti d'accordo, esistono da circa 
16 miliardi di anni, 

L'ldea che I'universo abbia una 
et4, doe un Inizlo nel tempo, e re-
cente, almeno nella sua formula-
zione scientifica, e rappresenta 
una delle grand! rivoluzioni del XX 
secoio. Solo 65 anni fa, infatti, I'a-
mericano Edwin Hubble scoprlva, 
che contrariamente e quanta si era 
creduto fino allora, I'universo non 

nature 
Una salaiiona dagll artlcoll dalla 
rivista sclontiflea •Natura* 
propoatadal 
•Now York Tlmaa Sarvicaa> 

aa I Re Magi erano indubitabil-
menle tre uomini molto saggi, al-
trimentl come avrebbero potuto 
sapere dell'lmminente nascita dl 
Gesu e quindi mettersi in viaggio 
per raggiungere il luogo dell'av-
venimento? Tuttavia, la loro ca
pacity di spostamento non era 
pari alle loro doti di preveggenza, 
visto che arrivarono a Bethlem-
me dodici giornl dopo la nascila 
dl Crista, nella data dell'Epifania 
eho vicue commemorata II 6 
gennaio dalla Chlesa Protestante 
e da quella Catlolica Romana. 

1 Re Magi non si presentarono 
a man! vuote: portarono in dono 
oro, incenso e mirra, Mentre non 
ci sono dubbl sui primi due rega-
II, il torzo e spesso oggetto dl que
stion!: cosa sara state questa mir
ra? Sulla sua natura si sono per
se, nel tempo, le conoscenze. La 
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era statico, immutabile e struttural-
mente indifferente alio scorrere del 
tempo, ma in costante espansione. 
Osservando il moto delle galassie 
lontane,, Hubble aveva scoperto 
che esse, 4raflqlpnano leune",dal
le altre comjrM velocita pfoiwzta 
nale allaWrJlstanza, sugglre'nao 
un passato in cui gli oggetti nell'u-
niverso dovevano essere molto piu 
vicinl fra loro fino a concidere, an-
dando ancora piu indietro nel tem
po, in uno stesso punto. LI e in quel 
momenta, I'Universo, infinitamen-
te piccolo e infinitamente denso, 
nasceva. La relazione lineare, sco
perta da Hubble, tra la velocita di 
espansione «v» e la distanza «d» 
pud essere sintetizzata nella for
mula v= H d, dove la costante di 
proporzlonalita H e la cosiddetta 
costante di Hubble. L'eta dell'Uni-
verso e legato alia costante di Hub
ble da una semplice relazione ma-
tematica. Se si suppone che la ve
locita di espansione dell'universo 
sia stata costante, allora il tempo 
trascorso dal momenta della sua 
nascita ad oggi e uguale ad 1/H. In 
realta, poiche e ragionevole pensa-
re che le galassie, a causa della re-
ciproca attrazione gravitazionale, 
non si siano mosse con velocita 
costante ma con una velocita len-
tamente descrescente, l'eta dell'u
niverso dovrebbe di fatto essere 
minore di 1/H, dove il valore esatto 
dipende dal modello cosmologico 
adottata. Piu precisamente, nel 
modello cosmologico standard di 

espansione dell'universo, l'eta del
l'universo e uguale a 2/3H. Conta-
re gli anni deU'Universo quindi, 
una volta che si conoscono la di
stanza di una gaiassia e la velocita 
con cui si allontana da noi, e nien-
t'altro che un elementare esercizio 
aritmetico..Bacile, dopo 65 anni di 
osservazioni, misure e accerta-
menti, il valore della costante di 
Hubble e uno degli argomenti piu 
sensibili e controversi della cosmo-
logia modema. Perche, se e piutto-
sto semplice determinare la veloci
ta, relativa delle galassie, ia misura 
accurata e precisa delle distanze 
Intergalattiche e ancora un proble-
ma. •L'ambizione di misurare con 
precisione le distanze di galassie 
lontane» spiega Sergio volont*, 
coordinatore delle Missioni astro-
nomiche dell'Agenzia Spaziale Eu-
ropea «si e sempre scontrata con 
grandi difficolta sperimentali. II 
metado della parallasse, che con-
sente misure dirette epiuttosto pre
cise, e oggi inaffidabile oltre i 100 
anni-luce. E misure di distanze ga-
lattiche alternative, tutte di tipo in-
diretto, hanno finora sofferto del li-
miti nella sensibility delle osserva
zioni fatte «da terra», negativamen-
te condizionate dalla presenza del
l'atmosfera". II segreto del valore 
esatto della costante di Hubble si 
nasconde quindi, come quasi tutti i 
grandi misteri dell'Universo, nelle 
Imperfezioni degli stmmenti. 1 mo
di per valutare le distanze interga
lattiche sono diversi. Ma gli indica
tor! di distanza piu affermati, per

che. senz'altro i piu precis), sono le 
Cefeidi, stelle variabili supergigan-
ti, giovani e massiccie, luminose 
anche 100.000 volte piu del nostra 
sole. La caratteristica straordinaria 
di queste icandele cosmolog'iche» 
6 la relazione assolutamente esalta 
tra 11 periodo di pulsazione e la lu-
minosita intrinseca, che consente 
una volta osseryaja laJqrplomlnP,-
sita appaiente, il calcolo diretto 
della distanza a cui si trovano. Se si 
individua con certezza una Cefeide 
in una gaiassia, sulla sua distanza 
ci si pu6 praticamente scommette-
re. Luogo prrvilegiato per la ricerca 
delle Cefeidi, e determinante per 
calcolare poi la costante di Hub
ble, e il copioso ammasso di galas
sie della costellazione della Vergi-
ne (il Virgo cluster), il quale e ab-
bastanzavicino alia nostra gaiassia 
da ppter essere, almeno in princi
ple, scrutato in dettaglio. Per de-
cenni, gli astronomi hanno cercato 
di individuare Cefeidi in qualche 
gaiassia dell'ammasso della Vergi-
ne, ma senza grandi risultati. Agli 
occhi dei telescopi terrestri infatti, 
sono sempre apparse come fioche 
nonche incerte lampadine, su cui 
non poter fare grande affidamento. 
Ecco quindi la notizia. Wendy 
Freedman ed altri tredici colleghi 
del suo gruppo setacciando tra piu 
di 40.000 stelle osservate dal tele
scopio spaziale Hubble, hanno tro-
vato 20 Cefeidi nella gaiassia a spi-
rale Ml00, prossima al centra del 
Virgo cluster, stabilendo cosl che 
essa si trova una distanza da noi di 
circa 17.1 Megaparsec (1 Mega-
parsec= 3 milioni di anni luce) e 

Uno studio sugli effetti della sostanza condotto a Firenze 

Ecco il segreto dei Re Magi 
La mirra elimina il dolore 

• H S A H MASOOD 

r irra e un composto naturale se
crete da alcuni arbusti ed era no-
to all'epoca come un analgesico, 
un lenimento in grado di mandar 
via il dolore. Dagli ebrei veniva 
usato come olio santo, gli egizia-
ni lo utilizzavano nel processo di 
imbalsamazione, mentre nell'an-
tica Romaci trattavano le infezio-
nl della bocca e degli occhi, la 
tosse e le infestazioni di verrni. 

Finora, tuttavia, gli effetti anti-
dolorificl della mirra, cosl come 
I'azione delle sostanze chimiche 
coinvolte nell'attivita analgesics, 
erano per lo piu sconosciuti. Ora 
un gruppo di ricercatori dell'Uni-
versita di Firenze ha condotto al
cuni esperimenti proprio per sve-
larc questi misteri. 

Plero Dolara e i suoi colleghi ri-
portano i dati del loro studio sul-

i'ultimo numero della rivista Na
ture. Secondo le loro ricerche, la 
mirra contiene tre complessi chi
mici organici, tutti membri di una 
stessa famiglia, nota con il nome 
di sesquiterpene Iniettando i 
composti purificati nei topi, e sta
to confermato che essi sono in 
grado di «addormentare» la sen-
sazione di dolore. 

Una di queste sostanze chimi
che - il furanoeudesma-1,3-diene 
-si e dimostrata partlcolarmente 
efficace nel rallentare la velocita 
delle contrazioni dei muscoli ad-
dominali nei topi. II suo effetto 
veniva invece completamente ro-
vesciato quando ai topi veniva 
somministrato il naloxone, una 
sostanza chimica che blocca gli 
effetti del narcotici (le sostanze 
che inducono sonno) legandosl 

agli stessi recettori presenti nel 
cervello. I composti della mirra, 
dunque, avrebbero gli stessi effet
ti dei sonniferi. «Questo spieghe-
rebbe I'uso della mirra come 
analgesico anche nei tempi anti-
chia, ha detto Dolara. 

La mirra, comunque, venne 
poi soppiantata da altri antidolo-
rifici di natura chimica, in parti-
colare dai derivati dell'oppio. Co
me mai? Probabilmente a causa 
della presenza nella mirra di altre 
component: che portavano con 
loro effetti collateral spiacevoli o 
sconosciuti. 

Chissa se la decisione dei Re 
Magi di portare un analgesico in 
dono a Gesu ancora in culla non 
fosse anche un awertimento per 
il futuro. Secondo San Marco, la 
mirra venne offerta un'altra volta 
a Gesu: mischiata al vino, poco 
prima della crocefissione. 

le Immagini dl (Hove 

con semplici calcoli un valore del
la costante di Hubble pari a 80 
Kms al secondo per Megaparsec. 
in altre parole una gaiassia distan-
te da noi 100 Megaparsec si allon
tana ad una velocita di 8000 km al 
secondo. Tradotto in eta, questo 
valore comsponde ad un umverso 
antico circa 10 miliardi di anni. Mi
sure pulite e accurate, quindi quel
le di Wendy Freedman. Ed anche i 
piu critici, questa volta, non hanno 
potuto lamentare ne immagini 

confuse - l'«Hubble» ha fatto un la
voro eccellente - ne 1'insufficienza 
delle Cefeidi osservate. La distanza 
della M100 sembra essere corretta. 
Ed in accoido con le misure della 
distanza di M100 ottenute usando 
altri metodi secondari. 

1 risultati di Wendy Freedman 
riaccendono quella che negli am
bient! accademici viene chiamata 
la aguerra costante dl Hubble*. In
fatti, i sostenitori di un valore piu 
basso della costante dl Hubble 

Sperimentato un gel da usare nei rapporti 

Barriera chimica 
per fermare l'Aids 
m A fermare I'Hiv durante i rap
porti sessuali potrebbe non esserci. 
piu solo la barriera meccanica del 
preservative, ma anche una barrie
ra chimica. Ricercatori britannici 
stanno infatti sperimentando un 
nuovo tipo di «preservativo chimi-
co» anti Aids, che protegge dal 
contagio del virus Hiv ma non im-
pedisce a una donna di rimanere 
incinta. Lo riferisce i'ultimo nume
ro della rivista scientifica britannica 
•New Scientist* anticipando che i 
ricercatori dell'ospedale S. Mary di 
Londra sperano di riuscire presto a 
creare gel, pomate e schiume che 
potranno essere usate contro 
l'Aids prima dei rapporti sessuali. 
L'idea non e nuova. Gia se ne era 
parlato ed erano state sperimenta-
te alcune sostanze, ma con scarsi 
risultati. La speranza di una prote-
zione chimica contro l'Aids, stan-

do alia rivista, si fonda sulla sco
perta di una sostanza in grado di 
uccidere i virus Hiv senza per6 
danneggiare i tessuti. II problema, 
infatti, era proprio quello delle pos-
sibili irritazioni causate da queste 
sostanze nelle zone in cui la crema 
veniva a contatto con le mucose. 
Questo infatti accadeva con altri 
composti individuati anni fa. La so
stanza, non meglio precisata, e sta
ta sperimenlata nell'ospedale lon-
dinese in una prima fase clinica su 
36 pazienti sessualmente non atti-
ve. Questa prima fase sarebbe tesa 
proprio a stabilire gli effetti della 
non meglio precisata sostanza sui
te pareti vaginali. Successivamente 
si dovra passere a una seconda fa
se che prevde la sperimentazion-
me della sostanza su un numero 
maggiore di pazienti sessualmente 
attive. 

Nouvel Observateur 
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(circa 60 Kms-1 Mpc-1), e quindi 
di un universo pit) antico, ribatto-
no. Altri metodi di misurazione di 
H non dipendenti dalla distanza, 
coime per esempio la msiura del 
ritardo delle immagini dei quasars 
formate da lenti gravitazionali favo-
riscqno vatori(||iH decisamente in-
(eriQri. Inoltrq recentemente Allah 

fisici vrventi, ed'il suo gruppo aellH 
Space Telescope, hanno mlsurato 
la distanza di alcune Cefeidi in una 
gaiassia Ngc5253, misura possibile 
grazie al telescopio di «Hubble», e 
hanno utilizzato i risultati per cali
brate la luminosita intrinseca dl tre 
supemovae ottendo H= 52Kms-
lMpc, che vuol dire che i'universo 
avrebbe circa venti miliardi di anni. 
Si continua quandi a discutere. E 
dopo queste ultime misure, il di-
battito ha senza dubbio assunta to-
ni quanta mai vivaci. La sfida di-
venta ora stabilire i motivi e magari 
risotyere il conflitto della differenza 
tra risultati diversi. Si dovra quindi 
indagare I'esistenza di eventuali er-
rori sistematlcl ma soprattutto otte-
nere dati sulle Cefeidi per un pift 
grandi numero di galassie non solo 
nel Virgo cluster ma anche negli al
tri grandi ammassi vicini. Wendy 
Freedman ha gia annunciate che il 
prossimo obiettivo sara la misura 
della distanza di Cefeidi in altre 20 
galassie alcune delle quali nell'am-
masso della Fomace e in altri pic-
coli gruppi di galassie quali 11 Leo 1 
e il Coma I. Per ora, comunque, la 
guerra di Hubble non ha vincitori 
Aspettando nuove, altrettanto 
straordinarie, misure. 

Volera nel 1997 
OrbView, 
satellite 
guardone 
sa Alia tine del 1997 sara lancia-
to il primo satellite della societa 
privata americana Orbimage, 
che scattera foto della Terra con 
risoluzione di un metro, cioe 
cento volte piu dettagliate di 
quelle dei satelliti commerciali di 
telerilevamento, e le mettera in li
bera vendita a chiunque, civile o 
militare che sia. Ogni immagine 
costera 1.000 dollari, un prezzo 
molto basso per questo genera di 
riprese. 11 satellite OrbView 1 co
stera 100 milioni di dollari e si ba
se su tecnologie militari recente
mente declassificate neg!; Stati 
Uniti. La risoluzione di un metro 
e raggiunta oggi soltanto dai sa
telliti militari, come il francese 
Helios 1, mentre il satellite com-
merciale francese per telerileva
mento, lo Spot, ha una risoluzio
ne di died metri. 
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