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GEOLOGIA. Le pietre scoperte sulle Alpi mettono in crisi la tettonica a zolle 
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I misteriosi diamanti 
che smentiscono la fisica 

Nell'immaglne, le caratterlstkhe fisiche delta crosta e delta litosfera terrestre, 
sta Oceania die conUnentale. A 670 chilometri di profondita c'e una 
demarcazione tra una zona superiore e una Inferiore: li la pressione motto 
elevata porta alia formazmne dl mineral! piu densl e stabtll. 

m C'e una preziosa miniera di 
diamanti lassu sulle Alpi Araml, a 
monte del Lago Maggiore, a un tiro 
di schioppo da Bellinzona e dal 
confine con I'ltalia Fomisce pietre 
piccole, ma luminose da mozzare il 
fiato. Formate come sono da un cri-
stallo unico. Perfetto. Troppo per-
letto Tanto che quei diamanti e la 
loro misteriosa luce, scoperti dal 
californiano Harry Green in un faz-
zoietto di roccia lungo ottocento 
metri e largo quattrocento, hanno 
un valore scientifico di gran lunga 
supenore al (pur non trascurabile) 
valore commerciale. 

A renderli cosi unici e un po' mi-
stenosi, quei diamanti, e il fatto che 
si trovano in un posto, le cime alpi
ne della Svizzera meridionale, in 
cui proprio non dovrebbero essere 
O almeno, non dovrebbero esserci 
secondo la piu accreditata teona 
della dmamica del pianeta Terra la 
tettonica a placche lnsomma, quei 
diamanti sono un assurdo geologi-
co E con quella loro luce perfetta, 
sembrano voler sfidare le basi con
solidate delle nostre conoscenze di 
fisica terrestre 

llgeologoincrcdulc 
Harry Green e geologo a Riversi

de, presso la University of Califor
nia. Ma almeno dal 1973 e inleres-
sato alle rocce delle Alpi Arami Da 
quando un gruppo di colleghi fran-
cesi lo aveva portato in gita su quei 
monti noti per essere composti di 
materiali venuti su dal mantello su
penore. Owero da quella parte del
la struttura terrestre che inizia, piu o 
meno, a un centinaio di chilometn 
di profondita e su cui galleggia la 

crosta estema e dura de! nostra pia
neta. Iniziato per divertimento, 
I'approccio di Green alle Alpi Ara
mi si e mutato in studio Fino a di-
ventare vera e propria meraviglia 
quando, scavando tra quelle rocce 
alpine, ha trovato i famosi diaman
ti La cui perfetta struttura, all'oc-
chio espertodi un geochimico, par-
lava da se quelle pietre potevano 
essersi formate solo a temperature 
e pressioni enormi. Superiori a 
quelle a cui, normalmente, si for-
mano I diamanti naturali. Tempe
rature e pressioni che si trovano si 
nel mantello superiore, ma a una 
profondita compresa tra i 400 e i 
670 chilometri. Quasi al confine col 
mantello inferiore. La prima cosa 
che vien da pensare, davanti ad un 
risultato eccezionale, e che Green 
si sbagli. Chi ci dice che quei dia
manti non si siano formati in parti-
colari condizioni alle solite profon
dita dl 150 o 180 chilometri, o ma-
gari a 300 chilometn come certe 
rocce diamantifere trovate in Sud 
Africa? Beh, I'ipotesi non e affatto 
peregrina Ma sembra esclusa dal 
fatto che Green non ha trovato solo 
diamanti Bensl, come nporta su 
«Science» del 31 marzo scorso, altri 
quattro cristalli. Tutti microscopici 
Tutti formati da ossido di ferro e ti-
tamo Ma uno solo del quali pnma 
conosciuto. Ebbene, i geochimici 
confermano che quel cristalli, com-
presi i tre prima sconosciuti, non 
possono essersi formati al di sopra 
dei 400chilometri di profondita. Va 
bene, direte voi, il ritrovamento sa
ra pure eccezionale. Ma dov'e la 
sua unicita? Per rispondere a que-
sta domanda bisogna fare un'ulte-

riore precisazione Dalla parte delle 
Arami, come su tutte le Alpi, non 
c'e traccia di alcuna attivita vulcani-
ca E nessuno ha mai visto venir 
fuori della roccia ordinaria da quel
le enormi profondita se non molto 
raramente e comunque attraverso 
il condotto di un vulcano II ntrova-
mento e, dunque, dawero unico. 
Gia, ma dov'e in questo nlievo, uni
co e fortunato, il guanto di sfida alia 
tettonica a placche e a quel che co-
nosciamo della fisica terrestre? 

Sfida alia fisica terrestre 

Se voghamo intravedere la sfida, 
dobbiamo nassumere in breve quel 
che ci dice la teoria della tettonica a 
placche, messa a punto appena 
negli anni '60 sulla base di un'mtui-
zione, la denva dei conlinenti, ve-
nuta in mente al tedesco Alfred We
gener nel non lontano 1912 

Questa teoria sostiene che la su-
perficie del nostra pianeta e iorma-
ta da una scorza dura, la «litosfera», 
spessa al piu 100 chilometri La 
scorza galleggia, rigida, sul mare di 
matenale incandescente e (abba-
stanza) fluido del mantello supe
riore, che si estende, appunto, tra I 
100 e i 700 chilometri di profondita 
La dinamica dei fluidi ci dice che 
anche in questo particolare mare, 
caldo e viscoso, di roccia almeno 
parzialmente fusa si formano delle 
celle di convezione che trasporta-
no lentamente, ma incessantemen-
te, materiale piu freddo e denso 
verso il basso e materiale piu caldo 
e leggero verso I'alto. La massa fat-
ta circolare d? questi enormi circui-
ti convettivi e tanta da esercitare 
sulla sovrastante crosta rigida una 
pressione cosi grande da nsultare, 
talvolta insopportabile Piu o meno 

come nsulta insopportabile, a una 
zattera larga e ngida, un mare in 
tempesta. Sotto la furia delle onde 
sottostanti, c'e da scommelterci, la 
zattera si rompe, frantumandosi in 
mille pezzi. E infatti la litosfera non 
ha resistito alle onde magmatiche 
del mantello superiore e si e rotta. 
In sei placche (o zolle) principahe 
in una serie di placche piu piccole. 
Queste placche sono mobili e dota-
te di una, relativa, dinamica che le 
awicina o le allontana le une dalle 
altre Le Alpi, comprese quella Ara
mi, si sono formate in seguilo alio 
scontra, titanico, tra due placche 
residue della zattera primordiale 
quella africana e quella europea 

La teoria della tettonica a plac
che non impedisce al materiale 
fluido del mantello supenoie di 
raggiungere la ngida superfine ter
restre Ma, proprio come succede 
all'acqua del mare, le vie consenti-
te per salire sulla zattera sono solo 
due: o dalla fiancata o da un buco 
nel pavimento I geologi chiamano 
vulcani i buchi nel pavimento e 
dorsale oceanica 1'unica fiancata 
da cui pu6 nsalire in superficie il 
materiale del mantello. 

Buchi np' pavimento, li sulle Alpi 
Arami, non ce ne sono E la dorsale 
oceanica dista qualche migliaio di 
chilometn. Come, dunque, sono 
nusciti a raggiungere le cime inne-
vate di quelle montagne svizzere i 
preziosi diamanti egli originali ossi-
di di ferro-titanio trovati da Green e 
che sembrano provenire dalle piu 
intime profondita del mantello su
periore? 

La domanda e aperta. E con es-
sa, la sfida alia teoria della tettonica 
a placche. Almeno alia versione 
che noi conosciamo adesso 

Immagini sintetiche: novita al Mediartech di Firenze 

Quando Virgilio e digitate 
• Le tecnologie del virtuale so
no sempre meno meravigliose, me
no spettacolari, meno «barocche« 
Tendono ad essere il piu possibile 
comprensibili. Tendono cioe a mi-
metizzarsi con la realta, a larsi me
no straordmane A essere piu nor-
mali, funzionali. 

Gli effetti speciali cinematografi-
ci, tanto per citare I'esempio piCi 
appariscente, sembrano sempre 
meno «speciali»: si confondono 
con le nprese del set. Pensate ai 
tanti film transitati recentemente 
per gli schermi, come "Jurassic 
Park» o "Forrest Gump» • le elabora-
zioni digitali simulano la realta so-
stituendola e non solo per far acca-
dere cose incredibili ma anche per 
risparmiare. Certo, costa ancora 
moltissimo far lavorare decine di 
computer ad alta nsoluzione, come 
quelii di "fascia alta» della Silicon 
Graphics, per settimane se non me-
si, nel modellizzare figure e scenan 
stntetici che sorgono dalla memo-
ria di un computer dopo lunghissi-
mi «rendenng», owero calcoli che 
possono durare anche giorni. 

Ma costa tendenzialmente meno 
di una volta. La computer anima
tion", 1'aspetto che ha anticipato il 
fenoineno multimediale e virtuale, 
6 ormai diffusa con molti software 
di animazione 3D (Irldimensiona-
le) a basso costo I »computoon» (i 
cartoon fatti al computer) vengono 
quindi considerali come uno del 
tanti modi per fare cartoni animati 
e non si fa neanche piu caso al fatto 

CARLO INFANTS 
che tutto quello che si muove sullo 
schermo non e stato disegnato 
bensi «alcolato». Ma sarebbe un 
bel torto sottovalutare 1'ecceziona-
lita di un film come «Toy Story», il 
primo lungometragglo della Storia 
del Cinema ad essere interamente 
realizzato in computer animation 
A "Imagina», il Forum internaziona-
le delle Immagii di Sintesi che da 
quindici anni si svolge a Montecar-
lo, I' anteprima di questo compu-
toon gigante ha esaltato molti ad-
detti ai lavon, di queili che sanno 
quanta fatica ci vuole a muovere 
come un umano un pupazzo. E ar-
riwamo alia questione piu mteres-
sante. Ci6 che comporta piil lavoro 
di calcolo del computer la simula-
zione del movimento Ecco quindi 
che emergono delle soluzioni che 
permettono di ridurre questo lavo
ro attraverso 1'animazione in tem
po reale. 

All'avanguardia nella spenmen-
tazione di queste applicazioni, per-
lomeno in Europa, e il parigino Me-
dialab che gia da qualche tempo 
sta mettendo in relazione, con di
verse interfacce (dal «dataglove» a 
particolan sensori e joystick) l'a-
zione umana con la modellizzazio-
ne digitale Sono gia note le prime 
apparizioni su Canal + (la televi-
sione parigina a cui fa rifenmento il 
Medialab) di «personaggi sintetiti-
ci» in grado di condurre programmi 
d'intrattenimento per ragazzi con 

unaspigllatezzasorprendente, pro
prio perche 1'animazione in tempo 
reale permette loro di rispondere 
alia battute, stabilendo un rapporto 
credibile, naturale, sempre meno 
artificiale, con gli ospiti in studio. 

In Italia la sperimentazione sul-
I'animazione in tempo reale di «at-
ton virtuali" sta prendendo piede. E 
in pieno sviluppo infatti il lavoro gia 
awiato tempo fa da Stefano Rove-
da di Pigreco che con il suo softwa
re Euclide sta elaborando un nuo-
vo personaggio sintetico. Si chia-
mera Virgilio ed e atteso a Firen
ze, per Mediartech, il Festival del
le opere multimediali che dal 29 
maggio fara della medicea For-
tezza da Basso un punto di riferi-
mento del "rinascimento digitale» 
Virgilio fara da guida della Mostra 
inscritta nel Festival, come una 
sorta di «io narrante» mutuato dal 
personaggio dantesco della Divi-
na Commedia Potra dialogare 
con il pubblico, grazie ad un si-
stema video a circuito chiuso che 
permettera all'animatore-mario-
nettista di vedere il pubblico e co
si pilotare con ll «data glove» la 
maschera digitale in tempo reale, 
agendo sui movimenti labiali, le 
espressioni facciali e dandogli la 
voce. Creando dialoghi «normali» 
tra gli umani awentori del Festi
val e un essere digitale che non 
esiste se non nella memona di un 
computer 

Sax, II satellite rtallano 
che scruta le stelle 
Tra poco piii dl tre mesi, I'ltalia sari all'avanguardia nel 
moRdoperrastronomtaaraggiX.Upossibilttaverradal 
satellite SAX (Satellite per astronomia a raggi X) il cui 
lancio e stato conf ermato per il 29 aprile da Cape 
Canaveral con un razzo Atlas-Centaur e sara operathro dal 
primo luglio. II SAX e stato ieri al centra dl un convegno-
presentazione a Roma. Realizzato nell'ambito del 
progetti dell'AsI e con la collaborazlone dell'agenzia 
spazlaleolandeseNivr da AlenlaSpazio, SAX disponed! 
apparecchiature per tradurre in immagini le radiazioni 
elettromagnetlche provenienti dal piu lontani corpl 
celestl. Dalla sua oibfta a 600 chilometri dl quota dara 
inf ormazloni su stelle collassate (buchi neri, nane 
bianche, stelle di neutronl), resrJ di supemove, corone 
steilari di stelle piu detail rispetto a quelle fino ad oggi 
studlate, nuclei galatticl attfvi, ammassl di galassle. 

Scoperti tre genl 
del destino delle cellule 
Un gruppo di ricercatori rUliani ha scoperto nel 
patrlmonio genetico dell'uomo un gruppo di genl (gia 
conosciutl nel moscerino delta fmtta) che potrebbero 
presiedere al destino cellulate durante lo sviluppo 
embrionale. Ne hanno dato notJzta I genetisti Giuseppe 
Novell! dell'univeisltadl Tor Veqata di Ronu e Bnino 
Dallapiccoiacheconllneurologo Antonio PizzutJ 
dell'untverstta di Milano hanno flrmato due lavori nelle 
riviste ..American Journal of Human Genetics., e "Human 
Molecular Genetics". «Nel moscerino - ha spiegato Novell! 
- questi geni decldono II destino della cellula: dkono chi 
e, da dove viene e dove va; inottre hanno un'importanza 
fondamentale nel dHferenziamento cetlulare. I 
conipondenti genl umani • ha aggiunto Novell! - ora sono 
tre (ma ve ne sono skuramente altri ancora da scoprlre) e 
si trovano sul cromosomi uno, tre e 22. 
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