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Abstract 

L ’ informaz ione su l  c l ima è spesso fuorv iante ed inc l ine a l  catast rof i smo,  una buona parte 

de l la  comuni tà  sc ient i f i ca cons idera ch iuso i l  d ibat t i to su l le  or ig in i  antrop iche de i  

cambiament i  c l imat ic i  e  su l la  necess i tà  d i  az ion i  urgent i  ed onerose.  Tutto c iò  a d ispet to d i  

una ev idente var iab i l i tà  int r inseca a l  s is tema c l ima,  d i  uno scarso l ive l lo  d i  comprens ione 

sc ient i f i ca de i  fat tor i  che la  determinano e d i  una comprovata incapac i tà  de i  model l i  d i  

s imulaz ione at tua lmente in  uso d i  r iprodur la  fede lmente. Su queste tut t ’a l t ro che so l ide  

bas i  poggiano g l i  or ientament i  ambienta l i ,  pol i t i c i  ed economic i  de l  futuro,  a l imentando 

g ià ora una specu laz ione d i  d imens ion i  p lanetar ie .  

 
 
 
 

I l  pr imo ques i to posto da l  t i to lo d i  

questo art ico lo potrebbe sembrare 

anacronis t ico ed inut i le ,  perché,  ne l  

recente passato,  abbiamo sent i to da p iù 

part i  che tut t i  i  dubbi  in  ord ine a l le  

responsabi l i tà  de l l ’uomo ne l le  var iaz ion i  

c l imat iche degl i  u l t imi  decenni  sarebbero 

stat i  fugat i .  In rea l tà  i l  d ibat t i to  è 

tut t ’a l t ro che ch iuso e sono mol t i  g l i  

e lement i  d i  nov i tà  che stanno an imando 

la  d iscuss ione negl i  u l t imi  mes i .  In  

sostanza tut to sembra ruotare at torno 

a l la  r i sposta a l la  seconda domanda.  Che 

l ’an idr ide carbon ica s ia  un e lemento 

natura le  non c ’è  dubbio;  che la  sua 

concentraz ione in  atmosfera possa essere 

aumentata per  opera de l l ’uomo anche.  

Che questo aumento ne abbia fat to un 

f lage l lo ,  causando uno sconvolg imento 

de l  c l ima è invece tutt ’a l t ro che certo,  

nonostante non s i  senta d i re  a l t ro da 

parecch io tempo, spesso con mol ta 

superf ic ia l i tà .  

Meno d i  un anno fa c ’è s tato un ep isod io 

mol to importante su l le  Dolomit i .  La f rana 

de l  12 ottobre scorso in  Va l  F isca l ina 

( f ig .1) .   

 

 

1.  La frana in  Val  F isca l ina  

 

Ne l l ’ immediatezza de l l ’evento,  abb iamo 

sent i to una ser ie  d i  a l larmi  su d i  un 

presunto sgreto lamento de l le c ime 

do lomit iche a causa de l l ’ inesorab i le  e 

dannoso cambiamento de l  c l ima.  Po i  le  

acque s i  sono ca lmate, ma le  voc i  deg l i  

espert i  che hanno g iustamente at t r ibu i to 

l ’ep isod io a quel la  che tecn icamente s i  

ch iama “genes i  morfo log ica” ,  hanno 

t rovato poch iss imo spaz io su i  cana l i  

in format iv i .  I l  fa t to che que l la  zona s ia  

“ refrattar ia” a i  cambiament i  c l imat ic i  
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avrebbe dovuto far des is tere 

da l l ’at t r ibu ire  per  l ’ennes ima vo lta  a 

quest i  un ep isod io d i  ch iara or ig ine 

natura le .  Un evento avvenuto a l l ’ in terno 

de i  nostr i  conf in i  ha per  no i  una va lenza 

part ico lare, ma la  g loba l i zzaz ione 

mediat ica incombe,  per  cu i  s iamo stat i  

forse ancora p iù  in ans ia  per quanto è 

c i rco lato su i  g iorna l i  ed in TV ne l  lug l io 

scorso.  La rot tura d i  una parte de l  

gh iacc ia io  Per i to  Moreno in Patagonia,  

def in i to l ’u l t imo ba luardo de l  p ianeta che 

fu ( f ig .  2) .   

 

 

2 .  I l  ghiacc ia io  Per i to Moreno –  C i le  

 

I l  guard iano de l  parco ha lanc iato 

l ’a l la rme, secondo lu i  l ’ inna lzamento de l le 

temperature stava provocando i l  d isastro.  

Po i  scopr iamo che ne l  corso de l l ’u l t imo 

seco lo è successo mol te a l t re  vo l te  e che 

anche questo ep isod io è ne l la  normal i tà  

de l l ’evo luz ione de l  gh iacc ia io .   

Quest i  ep isod i ,  da cu i  t raspare non poca 

appross imaz ione,  sono d i  fat to 

emblemat ic i  d i  come venga af f rontata 

l ’ in formaz ione sugl i  event i  c l imat ic i .   

Un ’ informaz ione d i  scarsa qua l i tà  che 

tut tav ia  impal l id isce r i spetto a l la  

g igantesca mole d i  d is in formaz ione che è 

s tata fat ta su l l ’e f fet to serra e,  

soprat tut to,  su i  gas che ne sono 

responsabi l i ,  pr ima f ra tut t i  l ’an idr ide 

carbon ica ed i l  ruo lo che essa svolge 

ne l le  d inamiche de l  s is tema c l ima.   

E ’  ormai  accez ione comune che quest i  gas 

s iano asso lutamente noc iv i ,  quando 

invece s ino a prova contrar ia ,  invero 

d i f f i c i le  da reper i re ,  ess i  sono pr ima d i  

tut to responsabi l i  d i  rendere questo 

p ianeta idoneo a l la  v i ta  ne l la  forma in cu i  

no i  la  conosc iamo e,  con spec i f i co 

r i fer imento propr io a l la  CO2 ,  è anche 

at tore pr inc ipa le  ne l  processo vegetat ivo 

su cu i  s i  basano i  meccanismi  v i ta l i  

vegeta l i .  Già,  perché la  tendenza de l  

c l ima a d iven i re p iù mite ha anche de i  

r i svo l t i  pos i t iv i ,  ma quest i  sono 

dec isamente poco not i  in  un panorama 

dominato da i  presag i  d i  sventura.  La 

nostra  c iv i l tà ,  in fat t i ,  ha conosc iuto 

per iodi  d i  mass imo sv i luppo con 

condiz ion i  c l imat iche nettamente p iù 

favorevo l i ,  non a caso,  i l  per iodo 

carat ter izzato da temperature d i  p iù d i  

1°C p iù a l te de l le  at tua l i ,  occorso at torno 

a l l ’anno 1000 DC, è s tato battezzato 

Per iodo Caldo Medioevale.  Se torn iamo 

ancora un po ’  ind iet ro t rov iamo va lor i  

ancora p iù a l t i  c i rca 2000 anni  fa  (f ig .  4) .  

S i  potrebbe ob iet tare che questa è s tor ia  

e non sc ienza ma, dato che la  sc ienza de l  

c l ima non può presc indere da l la  sua 

stor ia ,  ana l izzando la  stor ia  de l  rateo d i  

cresc i ta  d i  un vasto campione d i  a lber i  in  

condiz ion i  d i  accresc imento de l la  

concentraz ione d i  CO2  in  atmosfera, s i  

scopre una capac i tà  d i  sv i luppo de l le 

p iante p iù che raddoppiata ( f ig .  3) .  

 

 
3.I l  rateo d i  cresc i ta  del le  p iante 
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Tuttav ia spesso c i  s i  in terroga su l le  

eventua l i  conseguenze d i  una modi f ica  

degl i  equ i l ibr i  d i  questo s is tema cos ì  

complesso,  però,  appena poche r ighe p iù 

su abbiamo par lato d i  d inamiche d i  

evo luz ione p iuttosto che d i  condiz ion i  d i  

equi l ibr io .  I l  c l ima in ef fet t i  è  sempre 

stato soggetto a var iaz ion i  con ef fet t i  

tang ib i l i  a  d iversa sca la tempora le ,  ora a 

l ive l lo  d i  ere geologiche,  ora mi l lenar ia ,  

ora seco lare.  Non è mai  mancata ino l t re  

un ’accentuata var iab i l i tà  in terannua le,  

anche quando d i  ef fet to antropico o 

contr ibuto umano non s i  poteva cer to 

par lare. 

 

 
4.  Ricostruzione basata  sui  sediment i  ne l  

fondale  del  Mar  dei  Sargass i  

 

A ben vedere i l  r isca ldamento g lobale s i  è  

a l ternato a fas i  d i  ra f f reddamento 

prat icamente da sempre,  però ne l l ’u l t imo 

per iodo ha assunto le  carat ter is t iche d i  

un fenomeno mol to p iù soc ia le che 

c l imat ico.  In ef fet t i  anche questa non è 

una nov ità.  Es is tono opere le tterar ie 

p iuttosto emblemat iche a l  r iguardo.  

Scr i t t i  d i  Sant ’Agost ino,  Giacomo 

Leopard i ,  Tommasi  d i  Lampedusa e mol t i  

a l t r i ,  in  cu i  vengono ev idenz iate e spesso 

anche der ise le  preoccupaz ion i  ed i  

r i svo l t i  soc ia l i  per  presunt i  s t ravo lg iment i  

de l  c l ima,  con abbondanza d i  part ico lar i  

su l le  ovv ie d i f f i co l tà  d i  adattamento.  Non 

a caso v iene messo in  ev idenza i l  fa ttore 

negat ivo de l la  tendenza de l  c l ima a 

vo lgere a l  raf f reddamento,  non i l  

contrar io .  Perché,  e i  benef ic i  d i  cu i  

godono le  p iante lo d imostrano,  non è d i  

un c l ima p iù mi te che l ’ecos is tema deve 

aver  t imore,  ma esat tamente de l  

contrar io .  Certamente,  nessuno vuole che 

questo r isca ldamento s ia  in  qua lche modo 

indotto da l  fat tore antrop ico ma, a ben 

vedere,  non è esat tamente cos ì  che 

stanno le cose.   

 

 
5.  L ’Hockey St ick  

 

Una d imostraz ione r i tenuta inequivocab i le 

de l la  pesantezza d i  questo fattore 

sarebbe in una presunta stab i l i tà  de l le  

temperature s ino a l l ’ insorgere de l l ’e ra 

industr ia le .  Po i ,  con la  cresc i ta ve loce 

de l la  concentraz ione d i  CO2 ,  a  causa 

de l le  pesant i  emiss ion i  d i  questo gas ad 

opera de l le  at t iv i tà umane,  sarebbe 

segu i ta  un ’ importante fase d i  

r i sca ldamento.   

L ’Hockey St ick ,  i l  graf ico che a fat to i l  

g i ro de l  mondo,  protagon is ta d i  un 

ce lebrat iss imo documentar io ,  e che 

rappresenta l ’andamento de l le  

temperature neg l i  u l t imi 1000 anni ,  da l la  

t ip ica forma de l  bastone da Hockey è 

l ’ i cona mediat ica de l  r i sca ldamento 

g loba le (f ig .  5) .   

Questa r icostruz ione è a l la  base de l la  

teor ia  de l  g loba l  warming d i  or ig ine 

antrop ica,  ma è s tata però le t tera lmente 

fatta a pezz i  da l la  cr i t i ca sc ient i f i ca ,  per  

la  dubbia va l id i tà  dei  dat i  impiegat i  e  
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perché non è mai s tato reso noto 

l ’a lgor i tmo con i l  qua le è s tata costru i ta .  

Secondo quanto apparentemente 

d imostrato da questa curva,  i l  c l ima non 

sarebbe mai  cambiato neg l i  u l t imi 1000 

anni  o g iù d i  l ì ,  scompaiono quel le  fas i  

note come i l  Per iodo Caldo Medioeva le e 

la  P icco la Era Glac ia le  ( f in i ta  tra l ’a l t ro 

poco pr ima de l l ’ in iz io de l la  r ivoluz ione 

industr ia le) .   

La rag ione d i  questa scomparsa sarebbe 

ne l  fat to che quest i  event i  avrebbero 

r iguardato so l tanto l ’Europa,  e sarebbero 

qu ind i  assorb i t i  a  l ive l lo d i  media g loba le.  

Una rea l tà surr isca ldata ma 

paradossa lmente congelata in un 

equi l ibr io immoto da seco l i .   

Ma la  rea l tà  ne l  f reezer  non res is te  a 

lungo,  ed infatt i  es is tono dec ine d i  

r i cerche ef fet tuate s f rut tando d ivers i  t ip i  

d i  dat i  d i  pross imità  (proxy)  che 

test imoniano come questa var iab i l i tà  s ia  

s tata asso lutamente genera l izzata.  La 

r icostruz ione basata su i  sed iment i  mar in i  

de l  Mar de i  Sargass i  è so l tanto una d i  

queste.  

 

 

6.Temperature IPCC 

 

Tornando però a l le r icostruz ion i  che 

hanno avuto maggior  for tuna,  t rov iamo 

quel le  pubbl icate ne l  4° Rapporto 

de l l ’ IPCC (Intergovernamenta l  Panel  on 

C l imate Change),  basate soprat tutto sug l i  

ane l l i  d i  accresc imento degl i  a lber i  (F ig .  

6) .  In assenza d i  osservaz ion i  st rumenta l i  

è  natura lmente necessar io  r icorrere a 

queste e ad a l t ro genere d i  ana loghe 

informaz ion i  per  r icostru i re  l ’andamento 

de l la  temperatura.  Sed iment i  mar in i  e  

lacustr i ,  carotaggi  ne l  gh iacc io,  ma 

soprat tut to,  a lmeno in questo caso,  la  

dendroc l imato log ia.  Es is tono tut tav ia 

mol te incertezze su l la va l id i tà  d i  quest i  

dat i .   

Dopo seco l i  e  seco l i  d i  sper imentaz ione,  

abbiamo ad esempio stab i l i to che 

l ’espans ione l ineare de l  mercur io 

a l l ’ in terno d i  un tub ic ino d i  vetro è un 

buon dato d i  pross imi tà  per  misurare la 

temperatura.  Tutto questo non è stato 

fatto né sarebbe stato poss ib i le  far lo  per  

g l i  ane l l i  deg l i  a lber i .  Mettere in  

re laz ione dunque le  osservaz ion i  con i  

dat i  d i  pross imi tà  è mol to d i f f i c i le  e può 

spesso portare a conc lus ion i  fuorv iant i .  

Normalmente,  quando s i  congiungono 

dat i  provenient i  da font i  d iverse e s i  

ver i f i ca  una for te invers ione d i  tendenza 

propr io  su l la  g iuntura, è  p iù probabi le  

che c i  s iano prob lemi d i  rappresentat iv i tà  

de i  dat i  p iut tosto che c i  s i  t rov i  d i  f ronte 

ad uno st ravolg imento ne l  

comportamento de l la  grandezza 

osservata.  

 

 

7. La giuntura  
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Questo è esattamente c iò che accade 

congiungendo i  dat i  proxy su l la  

temperatura con le  osservaz ion i  

s t rumenta l i .  S i  ver i f i ca  una improvv isa 

impennata de l la  curva ( f ig .  7) .  Infat t i  se 

tog l iamo da l l ’ immagine le  osservaz ion i  

( f ig .8) ,  i l  r isca ldamento g loba le scompare 

e d iventa parte d i  una var iab i l i tà  

p iuttosto accentuata.  

 

 

8. Scompare l ’AGW  

 

Natura lmente queste in formaz ion i  

possono essere impiegate anche 

contemporaneamente a l le  osservaz ion i ,  

anz i ,  questo è quel lo  che s i  fa 

normalmente per  contro l larne la  va l id i tà .  

E cos ì  scopr iamo che i  dat i  proxy che s i  

r i fer iscono a l lo  s tesso per iodo de l le  

osservaz ion i  presentano va lor i  mol to 

infer ior i  a  quel l i  osservat i  ( f ig .  9) .   

 

 

9. Proxy ed osservazioni 

Due le  sp iegaz ion i  poss ib i l i :  1)  le  

r icostruz ion i  sof f rono d i  gross i  prob lemi 

d i  rappresentat iv i tà  e qu ind i  non c i  

rest i tu iscono un immagine fede le 

de l l ’andamento de l la temperatura ne l  

passato;  2) le  osservaz ion i  st rumenta l i  

sovrast imano la  temperatura in  quanto 

af fet te da numeros i  prob lemi d i  

rappresentat iv i tà  dovut i  a l le loro  

co l locaz ion i ;  s i  t rovano infat t i ,  a  

largh iss ima maggioranza ne l le zone 

maggiormente urbanizzate,  ovvero in 

que l le  che normalmente sono def in i te  

“ i so le  d i  ca lore urbano”.  

Entrambe queste sp iegaz ion i  hanno 

probabi lmente un fondamento d i  ver i tà .  

Cominc iamo quind i  a non essere cos ì  

s icur i  che i l  c l ima e,  p iù spec i f i catamente 

la  temperatura,  s iano stat i  po i  cos ì  s tab i l i  

in  passato. Ma non è tut to,  c ’è anche 

qualche prob lemino d i  manipo laz ione o se 

s i  vuo le d i  d iscut ib i le  aggiustamento de i  

dat i .    

In una de l le  r icostruz ion i  i  dat i  s i  

fermano a l  1960 ( f ig .  10 l inea ce leste 

ch iaro) .  

 

10. interruzione proxy 

 

Può dars i  che non fossero p iù d isponib i l i ,  

ma in  rea l tà  non è cos ì ,  i  dat i  c ’erano,  

so lo che puntavano decisamente verso un 

raf f reddamento,  c ioè ne l la  d irez ione 

opposta a que l la  de l  r isca ldamento 

g loba le (f ig .11 l inea verde ch iaro) .   
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Perché? Sarebbe stato interessante 

cap i r lo ,  ma purtroppo non poss iamo 

tog l ierc i  la  cur ios i tà ,  perché sono stat i  

e l iminat i  da l l ’ immagine pubbl icata.   

Una sce l ta che s i  potrebbe def in i re 

quantomeno preconcetta.  L ’autore d i  

questa r icerca e d i  questa d iscut ib i le 

sce l ta  è co lu i  che ha gu idato e f i rmato 

questa sez ione de l  4° Rapporto de l l ’ IPCC,  

c ioè l ’organ ismo sovrannaz iona le da cu i   

provengono la  maggior parte de i  presag i  

d i  sventura.   

 

 

 

 

11. Proxy completi  

 

Ora facc iamo un passo ind ietro e 

torn iamo a l la  P icco la Era Glac ia le  ed a l  

Per iodo Caldo Medioeva le.  La pr ima in  

part ico lare è occorsa in concomitanza con  

un per iodo d i  min ima at t iv i tà  so lare. 

Negandone l ’es is tenza s i  nega anche 

l ’ in f luenza de l la  forzante so lare su l  c l ima,  

un fat tore che invece ha let tera lmente i l  

predomin io su l  s istema.  

E cos ì ,  una vo l ta  sanc i ta  un po ’  

arb i t rar iamente questa v i r tua le 

immutabi l i tà  de l  c l ima, la  corre laz ione o 

forse sarebbe megl io  d i re la  contestua l i tà  

de l la  tendenza de l la  temperatura e de l la 

concentraz ione d i  CO2  ad aumentare,  

sono d ivenute rap idamente un rapporto d i  

causa ef fet to.   

 

 

 

 

12. CO2 vs Temperature 

 

Tutto c iò  nonostante le  r icostruz ion i  d i  

quanto è avvenuto in passato d imostr ino 

che normalmente l ’aumento de l l ’an idr ide 

carbon ica segue e non precede (dunque 

non causa) l ’aumento del la  temperatura. 

Dopodiché, una vol ta  innescato i l  

meccanismo, essendo la  CO2  un gas 

serra,  segue un ef fetto d i  ampl i f icaz ione 

d i  questo r isca ldamento tut t ’a l t ro che 

ch iaro,  in  quanto condiz ionato da 

mol tep l ic i  meccanismi d i  ret roaz ione o 

feed-back,  de i  qua l i  s i  sa ancora mol to 

poco.   

La d inamica d i  un feed-back è la  

seguente:  a l l ’ insorgere d i  un fat tore d i  

causa, s i  ver i f i ca  una var iaz ione d i  a l t r i  

fa ttor i  che var iando arr ivano a modif icare 

la  causa stessa che ha innescato la  loro 

var iaz ione.   

I l  s i s tema c l ima è le t tera lmente dominato 

da quest i  feed-back, a lcun i  d i  ess i  s i  

s t ima abbiano ef fet to raf f reddante,  a l t r i  

r i sca ldante, ma la  cosa p iù  importante è 

che,  pur  con un l ive l lo d i  comprens ione 

sc ient i f i ca mol to basso (per  la  s tessa 

ammiss ione deg l i  organ ismi che stud iano 
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i l  c l ima a l ive l lo  mondia le) ,  quest i  e f fett i  

d i  retroaz ione s i  s t ima s iano tutt i  p iù 

pesant i  de l l ’az ione de l la  CO2 ,  cu i  invece 

s i  assegna un l ive l lo  d i  conoscenza mol to 

e levato ( f ig  13 e 14) .   

 

 

13. Peso di differenti  feed-back  

 

 

14. Livel lo di  comprensione 

scientif ica di  diversi  forcing radiativi  

 

La mora le dunque sarebbe,  ne sappiamo 

d i  CO2 ,  non ne sappiamo d i  quanto 

r i ten iamo possa essere invece p iù  

importante, per  cu i  ten iamo conto so lo  

de l la  CO2  e  ch iud iamo i l  d iscorso.   

In tempi  re lat ivamente recent i ,  sono 

state pubbl icate molte r icerche su a lcun i  

event i  c l imat ic i  in  grado d i  innescare 

quest i  e f fett i  d i  ret roaz ione,  event i  che 

r iguardano i l  comportamento degl i  oceani  

e  la  conseguente inf luenza su l  s is tema. 

Non so lo perché a l  var iare de l la  

temperatura d i  superf ic ie  de l  mare, var ia  

la  capac i tà  s tessa de l  mare d i  assorb i re o 

emettere an idr ide carbon ica, ma anche in 

termin i  p iù spec i f i c i  d i  contr ibuto 

energet ico per  mezzo de l l ’evaporaz ione,  

che rego la la  quant i tà  de l la  copertura 

nuvolosa e l ’energ ia termica r i lasc ia ta in 

atmosfera.  S i  è  scoperto ad esempio che 

tanto l ’Oceano Paci f i co, i l  p iù vasto degl i  

oceani ,  quanto l ’Oceano At lant ico, sono 

soggett i  ad osc i l laz ion i  d i  lungo per iodo,  

per ef fet to de l le  qua l i  s i  a l ternano fas i  

p iù f redde e p iù ca lde de l la  temperatura 

d i  superf ic ie ,  le  cos iddette PDO  (Pac i f i c  

Decadal  Osc i l la t ion) e AMO (At lant ic 

Mul t idecadal  Osc i l la t ion) .  Per  quel  che 

r iguarda la PDO questa ha a sua vo l ta 

ef fet to su l la  f requenza d i  event i  d i  p iù 

breve per iodo,  ma a l t ret tanto important i ,  

not i  come le  fas i  d i  E l  N iño e La Niña,  

ovvero per iod i  d i  qua lche mese in cu i  le  

temperature d i  superf ic ie  de l l ’oceano 

t rop ica le  sono soggette ad aumento per i l  

pr imo ed a d iminuz ione per  la  seconda. 

 

 

15. PDO 1900-2000 

 

Nel  seco lo scorso s i  sono a l ternate due 

fas i  d i  PDO pos i t iva ,  ovvero ca lda,  

r i spet t ivamente a l l ’ in iz io ed a l la  f ine de l  

seco lo ed una fase d i  PDO negat iva,  c ioè 

p iù f redda,  p iù o meno dagl i  ann i  ’40 ag l i  

ann i  ’70 ( f ig  15).  Ebbene la  temperatura 

g loba le ,  con r i fer imento a l le misuraz ioni  

s t rumenta l i ,  e  non a i  dat i  d i  pross imi tà ,  
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quind i  con un d iverso l ive l lo  d i  

a f f idab i l i tà ,  ha v is to due fas i  d i  cresc i ta 

ed una d i  d iminuz ione,  esattamente 

co inc ident i  con questa osc i l laz ione.  D i  

p iù ,  da l la  f ine deg l i  ann i  ’90,  quando s i  

pensa che s ia  occorsa una nuova 

invers ione verso una fase f redda de l la  

PDO, le  temperature g loba l i  hanno 

smesso d i  crescere,  cominc iando 

addi r i t tura a scendere,  s ia  pur  

l ievemente, a part i re  da i  pr imi  anni  d i  

questo seco lo.  Sembrerebbe che 

l ’andamento de l le  temperature segua p iù 

fede lmente queste osc i l laz ion i  che non 

l ’accresc imento de l la  concentraz ione d i  

an idr ide carbonica (f ig .  16 e 17) .   

 

16. Indice ENSO 

 

17. Temp. nel la bassa Troposfera 

 

Tuttav ia l ’an idr ide carbonica è 

cer tamente un gas serra e,  propr io in  

rag ione de i  feed-back, svo lge comunque 

un ruolo importante ne l  s istema c l ima.  Un 

ruo lo che può essere r iassunto ne l  

concetto d i  sens ib i l i tà  c l imat ica,  ovvero 

la  r isposta de l  s is tema a l  var iare de i  

fattor i  forzant i .  Cerchiamo d i  pesare 

questa r isposta.   

Per far lo  dobbiamo comprendere un po ’  

d i  p iù  come v iene s imulato l ’e f fet to serra 

ne i  model l i  c l imat ic i .   

La teor ia  de l l ’e f fet to serra d i  or ig ine 

antrop ica, che è a l la  base de l le  

s imulaz ion i  numer iche che prevedono 

catastrof i  c l imat iche a causa de l l ’aumento 

de l le  temperature,  vuo le che per  le 

d inamiche ch imiche e f i s iche 

de l l ’ in teraz ione t ra la  rad iaz ione 

in frarossa emessa dal  p ianeta e le  

moleco le d i  CO2 ,  avvenga un 

r isca ldamento a l la  media e a l ta  

t roposfera (c i rca 5-8km di  quota)  p iù  o 

meno t r ip lo d i  quanto avv iene a l  suo lo.   

 

 

  

18. Temperature. .  nel la media 

Troposfera in risposta a diverse 

forzanti  

 

S imulando la  r isposta de l  s is tema 

a l l ’az ione d i  p iù forzant i ,  s i  nota questo 

hot  spot  d i  temperatura so l tanto quando 

s i  va luta l ’e f fe t to de i  gas serra 

antropogenic i  ( f ig  18).  Ebbene,  questo 

r i sca ldamento sempl icemente non c ’è ,  e  

Hot spot 

Hot spot 
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lo  d imostrano le  misuraz ion i  che da c i rca 

t renta anni  a  questa parte s i  fanno con le  

sonde sate l l i tar i  ( f ig  19).   

 

 

19. Microwaves Sounding Units  

 

Per cu i  se la  teor ia  vuole che i l  

r i sca ldamento a l  suo lo s ia  la  terza parte 

d i  que l lo  in  quota e que l lo  in  quota è cos ì  

basso,  vuo l  d i re che in  futuro,  a l  crescere 

de l la  concentraz ione d i  CO2 ,  la  

temperatura potrà sa l i re  mol to ma mol to 

meno d i  quanto prospettato da l le  

prev is ion i  catastrof iche.  Questo lo  

cap iamo anche ana l izzando i l  forc ing 

rad iat ivo net to de l la  CO2 ,  ovvero quanto 

può aumentare l ’energ ia  r icevuta 

da l l ’un i tà  d i  superf ic ie  in  r isposta 

a l l ’aumento de l la  concentraz ione d i  

an idr ide carbon ica (f ig .  20).  

 

 

20. Forcing radiativo netto del la CO2 

Anal i zzando questa curva scopr iamo che 

i l  forc ing rad iat ivo a l  crescere de l la  CO2  

ha un andamento logar i tmico,  oss ia un 

cons is tente aumento a l l ’ in iz io  e po i  una 

progress iva at tenuaz ione d i  questo 

ef fet to r i sca ldante,  anche raddoppiando 

la  CO2  ( f ig .  21) .   

 

Concentraz ione

CO2  

Forc ing rad iat ivo

1-80 ppmv 4.13°C 

80-180 ppmv 0.76°C 

180-280 ppmv 0.42°C 

280-380 ppmv 0.29°C 

380-560 ppmv 0.65°C 

21. Forcing radiativo netto del la CO2 

 

Teniamo presente, tut tav ia ,   che la  curva 

e la  tabe l la non tengono conto d i  a lcun 

ef fet to d i  ret roaz ione, né mit igante né 

ampl i f i cante,  de l  resto non conoscendone 

appieno le d inamiche è veramente 

d i f f i c i le  fare d iversamente.  

Però ne l le  s imulaz ion i  s i  fanno de l le  

ipotes i ,  che assegnano sempre un peso 

determinante a quest i  ef fett i  d i  

ret roaz ione. Queste ipotes i  sono def in i te 

scenar i ,  ovvero s i  cerca d i  comprendere 

qua le potrà essere la quant i tà  d i  gas 

serra r i lasc ia ta in  atmosfera da l le  at t iv i tà  

umane ne l  pross imo futuro.   

Per far lo occorre fare anche mol te 

va lutaz ion i  d i  ord ine soc io log ico,  

economico e demograf ico e, 

natura lmente,  non s i  può tener  conto d i  

event i  casua l i  d i  la rga portata,  qua l i  ad 

esempio le  eruz ion i  vu lcan iche,  che 

invece hanno g iocato un ruo lo  

important iss imo ne l l ’evoluz ione de l  c l ima 

in passato.   
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22. Aumento delle temperature 

 

Quest i  scenar i ,  o l t re  ad avere un enorme 

marg ine d i  indeterminatezza,  sono spesso 

a lquanto utop ic i ,  per  due rag ion i  

pr inc ipa l i :  1)  La cresc i ta  economica e 

qu ind i  la  capac i tà  d i  emettere d i  mol t i  de i  

paes i  a t tua lmente sot tosv i luppat i  è 

largamente sovrast imata e,  2)  s i  suppone 

che i  consumi d i  combust ib i l i  foss i l i  

cont inu ino ad un r i tmo insosten ib i le  per  

l ’e f fet t iva d isponib i l i tà  d i  queste r isorse. 

Lo scenar io noto come A2 in part ico lare, 

prospetta un for t i ss imo aumento de l la  

temperatura ( f ig .  22) ed una pesante 

a l teraz ione de l  b i lanc io de l le  

prec ip i taz ion i  ( f ig .  23) .   

 

 

23. Distribuzione del le piogge  

 

Se concentr iamo la  nostra at tenz ione a l  

bac ino de l  Medi terraneo scopr iamo che le  

prec ip i taz ion i  potrebbero non cambiare 

af fat to o d iminu ire for temente.  In base a 

qua le d i  queste ipotes i  s i  dovrebbe 

dunque cercare d i  ag i re?  

Schemat izzando in  modo forse p iù 

legg ib i le i l  peso dei  meccan ismi  d i  

ret roaz ione ved iamo inol t re  che a l  var iare 

de l la  sens ib i l i tà  c l imat ica var ia  l ’aumento 

prev is to de l la  temperatura (f ig .  24) .   

 

 

 

24. Proiezione IPCC 

 

Ora pro iet t iamo questa s imulaz ione ne l la  

rea l tà  de l le osservaz ion i ,  perché r ispetto 

a queste pro iez ion i ,  che partono da una 

concentraz ione d i  CO2  par i  a  280 ppmv e 

c ioè da l  per iodo pre- industr ia le ,  abb iamo 

fatto parecch ia s t rada e s iamo arr ivat i  

g ià  a 380 ppmv. I l  r isca ldamento s in  qu i  

osservato è comunque in fer iore a l  va lore 

p iù basso poss ib i le per  la  sens ib i l i tà  

c l imat ica.  In prat ica con r i fer imento a l la  

CO2  quest i  feed-back sembrano contare 

davvero poco ( f ig .  25) .  

 

 

25. Proiezione IPCC e osservazioni  
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Queste s imulaz ion i  sono dunque g ià 

mol to lontane da l la rea l tà  osservata.  

Come possono essere v ic ine a l  futuro? La 

r i sposta potrebbe t rovars i  in  que l lo  che 

v iene def in i to come “punto d i  non 

r i torno”,  ovvero l ’ innesco improvv iso d i  

un ef fet to ampl i f i cante i r revers ib i le  che 

a l tererebbe def in i t ivamente i l  s is tema. 

Poss ib i le?  A l lo  s tato at tua le non poss iamo 

saper lo ,  però sappiamo che tanto la CO2 ,  

quanto la temperatura sono state 

soggette ad osc i l laz ion i  ben super ior i  a  

que l le  at tua l i  e  non c ’è  t racc ia  ne l la  

s tor ia  de l  c l ima d i  quest i  s t ravo lg iment i  

improvv is i ,  con l ’eccez ione d i  que l l i  

or ig inat i  da event i  casua l i  estern i  a l  

s i s tema stesso.  In prat ica ha fat to mol to 

p iù f reddo e mol to p iù ca ldo in passato,  

la  CO2  potrebbe essere stata molto 

super iore a i  va lor i  at tua l i  e  la  Terra e la  

v i ta  hanno cont inuato i l  loro cammino.  

Forse varrebbe la  pena r i f le t tere su 

quest i  aspett i  pr ima di  abbandonars i  a  

presag i  d i  sventura.   

Dunque s iamo d i  f ronte ad una rea l tà  

osservata p iut tosto lontana da l le 

s imulaz ion i  numer iche.   

Uno de i  prob lemi d i  p iù d i f f i c i le  so luz ione 

d i  cu i  sof f rono i  model l i  c l imat ic i  è  

propr io  que l lo  d i  non r iusc i re  a r iprodurre 

i l  recente passato de l  c l ima se non con 

opportun i  agg iustament i .  In  prat ica se 

non s i  t iene conto de l l ’aumento de l la  

CO2 ,  c ioè de l  presunto ef fet to antrop ico,  

i  model l i  c l imat ic i  non funz ionano.  Ma se 

i l  peso d i  questa CO2  lo s i  def in isce 

arb i t rar iamente, s i  def in iscono a tavol ino 

anche i  r i su l tat i  de l la  s imulaz ione, 

r i sch iando d i  non incontrare la rea l tà 

de l le  osservaz ion i .  Esat tamente que l lo  

che sta accadendo. 

Un model lo che r icostru isca i l  passato 

so lo con operaz ion i  d i  tun ing può non 

avere a lcuna capac i tà d i  prevedere i l  

futuro.  E in fat t i  i l  recente per iodo d i  

ormai 10 anni  d i  ra l lentamento de l  

r i sca ldamento g lobale non è stato 

prev is to da nessun model lo  d i  

s imulaz ione. Del  resto,  come s i  suol  d i re ,  

la  rea l tà supera sempre l ’ immaginaz ione. 

A l la  luce d i  tut to c iò  sarebbe forse log ico 

pors i  una domanda: i l  t ra f f ico de i  

cer t i f i cat i  d i  emiss ione,  ovvero de i  

permess i  d i  inqu inare,  che r ich iama 

s in is t ramente l ’epoca de l  superbol lo su l le  

auto a gasol io ,  ha raggiunto g ià  c i rca 25 

mi l iard i  d i  Euro l ’anno.   

 

 

26. Volumi del  Carbon Trading 

Nel  f rat tempo le  nostre c i t tà  sono 

sof focate da ben a l t ro genere d i  t raf f i co. 

Va le la  pena pagare 24 do l lar i  la  

tonnel la ta come prev is to dagl i  accord i  d i  

kyoto,  per  emiss ion i  che ne i  fat t i  non s i  

vog l iono abbattere,  o forse s i  dovrebbe 

at taccare i l  prob lema a l la  rad ice? 
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