






L’AU TO RE
HARUN YAHYA è lo pseu do ni mo del l'au to re, Adnan

Oktar, che è nato ad Ankara nel 1956. Dopo aver com ple ta to gli
studi supe rio ri ad Ankara, ha stu dia to arte alla Mimar Sinan
University di Istanbul e filo so fia all‘Università di Istanbul. A par -
ti re dagli anni 1980 ha pub bli ca to molti libri su temi poli ti ci,
scien ti fi ci e di fede. Harun Yahya è molto cono sciu to come auto -
re di opere impor tan ti che sve la no l'im po stu ra degli evo lu zio ni sti,
le loro erra te tesi, e gli oscu ri lega mi tra il dar wi ni smo e ide o lo gie
san gui na rie come il fasci smo e il comu ni smo.

Le opere di Harun Yahya, tra dot te in 63 lin gue, costi tu i sco no
una col le zio ne di più di 45.000 pagi ne in tota le con 30.000 illu stra -

zio ni.
Il suo pseu do ni mo è com po sto dai nomi Harun (Aronne) e

Yahya (Giovanni), in memo ria dei due vene ra ti Profeti che si bat te ro -
no con tro la per di ta di fede dei loro popo li. Il sigil lo del pro fe ta sulle
coper ti ne dei suoi libri è sim bo li co ed è col le ga to ai loro con te nu ti.
Esso rap pre sen ta il Corano (la Scrittura Finale) e il Profeta Muhammad

(la pace e la bene di zio ne siano su di lui), l'ul ti mo dei pro fe ti. Sotto la
guida del Corano e della Sunna (inse gna men ti del Profeta [la

pace e la bene di zio ne siano su di lui]), l’au to re si pro po ne
di demo li re uno per uno i car di ni delle ide o lo gie

atee, e di avere l’“ulti ma paro la”, in modo da met -
te re com ple ta men te a tace re le obie zio ni sol le va -

te con tro la reli gio ne. Egli usa il sigil lo dell’ul ti -
mo Profeta (la pace e la bene di zio ne siano su

di lui), che rag giun se la sag gez za defi ni ti va e
la per fe zio ne mora le, come segno della sua
inten zio ne di offri re que st'ul ti ma paro la. 

Tutte le opere di Harun Yahya hanno
un unico obiet ti vo: tra smet te re il mes sag gio
del Corano; inco rag gia re i let to ri a riflet te -
re su que stio ni fon da men ta li della fede,
come l’e si sten za di Dio, l'u ni tà e l’Al di là;
e dimo stra re quan to fra gi li sono le fon -

da men ta dei siste mi atei e delle ide o -
lo gie distor te. 

Harun Yahya ha mol tis si mi
let to ri in molti paesi, dall’In dia

all’A me ri ca, dall’In -
ghi l  ter  ra



all’In do ne sia, dalla Polonia alla Bosnia, dalla Spagna al Brasile, dalla Malesia all'I ta lia,
dalla Francia alla Bulgaria e alla Russia. Alcuni dei suoi libri sono già dispo ni bi li in
ingle se, fran ce se, tede sco, spa gno lo, ita lia no, por to ghe se, urdu, arabo, alba ne se, cine -
se, swa hi li, hausa, dhi ve hi (la lin gua delle Mauritius), russo, serbo-cro a to (bosni a co),
polac co, male se, turco uygur, indo ne sia no, ben ga li, dane se e sve de se.

Molto apprez za te in tutto il pia ne ta, que ste opere sono state lo stru men to attra -
ver so il quale molti hanno ritro va to la fede in Allah e hanno rigua da gna to una mag -
gior com pren sio ne della pro pria fede. La sag gez za e la sin ce ri tà, accan to ad uno stile
par ti co la re e molto com pren si bi le, toc ca no diret ta men te tutti colo ro che le leg go no.
Chi riflet te seria men te su que sti libri non può con ti nu a re a soste ne re anco ra l'a te i smo
o qua lun que altra distor ta ide o lo gia o filo so fia mate ria li sti ca, poi ché que sti libri sono
carat te riz za ti da una rapi da effi ca cia, da risul ta ti defi ni ti e incon tro ver ti bi li tà. Anche
se qual cu no con ti nu as se a farlo, sareb be sol tan to per un attac ca men to emo ti vo, dal
momen to che que sti libri dimo stra no come tali ide o lo gie siano false dalle fon da men ta.
Tutti i movi men ti con tem po ra nei di nega zio ne sono ora ide o lo gi ca men te scon fit ti, gra -
zie alla col le zio ne di libri scrit ti da Harun Yahya. 

Non c’è dub bio che tutto ciò deri vi dalla sag gez za e dalla chia rez za del Corano.
L’autore inten de ser vi re mode sta men te come mezzo nella ricer ca del l'u ma ni tà per il
giu sto sen tie ro di Dio. La pub bli ca zio ne di que ste opere non è inte sa al gua da gno
mate ria le.

Inestimabile è il ser vi zio reso da tutti colo ro che inco rag gia no altre per so ne a leg -
ge re que sti libri, che apro no le loro menti e i loro cuori e li gui da no a dive ni re più
devo ti servi di Dio. 

Allo stes so tempo sareb be sol tan to una per di ta di tempo e di ener gia dif fon de re
altri libri che cre a no con fu sio ne nella mente delle per so ne, le por ta no nel caos ide o lo -
gi co e, evi den te men te, non hanno effet ti forti e pre ci si nel rimuo ve re i dubbi dal cuore
della gente, come veri fi ca to si in pre ce den ti espe rien ze. È impos si bi le che dei libri con -
ce pi ti per sot to li ne a re l’a bi li tà let te ra ria dell’au to re, piut to sto che il nobi le scopo di sal -
va re la gente dalla man can za di fede, abbia no un così gran de effet to. Quelli che anco -
ra dubi ta no, pos so no con sta ta re diret ta men te come il solo scopo dei libri di Harun
Yahya sia quel lo di scon fig ge re la miscre den za e dif fon de re i valo ri mora li del Corano.
Il suc ces so e l’ef fi ca cia di que sto ser vi zio si mani fe sta no nella per su a sio ne dei let to ri. 

Bisogna tene re a mente una cosa: la ragio ne prin ci pa le della per si sten te cru del tà,
dei con flit ti e delle sof fe ren ze che afflig go no la mag gio ran za della gente è la pre va len -
za ide o lo gi ca della miscre den za. A que sto stato di cose si può porre fine uni ca men te
con la scon fit ta ide o lo gi ca della miscre den za, e divul gan do le mera vi glie della cre a zio -
ne e la mora le Coranica, in modo che la gente possa vive re secon do que ste.
Considerando l’at tu a le stato del mondo, che con du ce in una spi ra le discen den te di
vio len za, di cor ru zio ne e di con flit to, è chia ro che que sto ser vi zio deve esse re reso in
modo più rapi do ed effi ca ce, prima che sia trop po tardi. 

In que sto sfor zo, i libri di Harun Yahya assu mo no un ruolo cen tra le. Con il per -
mes so di Dio, que sti libri costi tu i ran no un mezzo tra mi te il quale la gente del XXI seco -
lo rag giun ge rà la pace, la giu sti zia e la feli ci tà pro mes se nel Corano.



AL LETTORE
• Al crol lo della teo ria evo lu zio ni sti ca viene dedi ca to un capi to lo a sé, poi ché

tale teo ria costi tu i sce la base di tutte le filo so fie anti-spi ri tu a li. Poiché il Darwinismo
rifiu ta la real tà della cre a zio ne e, di con se guen za, l’e si sten za di Dio, negli ulti mi
15S0 anni esso ha fatto sì che molte per so ne abbia no abban do na to la pro pria fede o
siano cadu te nel dub bio. Perciò, dimo stra re a tutti che que sta teo ria è un ingan no è
un ser vi zio impre scin di bi le, un dove re molto impor tan te. Nell’eventualità che qual -
cu no tra i nostri let to ri abbia la pos si bi li tà di leg ge re sol tan to uno dei nostri libri,
rite nia mo oppor tu no dedi ca re un capi to lo alla sin te si di que sto argo men to. 

• In tutti i libri dell’au to re, gli argo men ti lega ti alla fede ven go no spie ga ti alla
luce dei versi Coranici, e si invi ta no le per so ne ad appren de re le paro le di Dio e a
vive re in con for mi tà ad esse. Tutti i temi che riguar da no i ver set ti di Dio sono spie -
ga ti in modo tale da non lascia re alcu no spa zio a dubbi o inter ro ga ti vi nella mente
del let to re. Lo stile sin ce ro, sem pli ce e scor re vo le che viene impie ga to assi cu ra che
ognu no, di ogni età e pro ve nien te da ogni grup po socia le, possa com pren de re facil -
men te i libri. Grazie al loro lin guag gio effi ca ce e luci do, li si può leg ge re tutti d’un
fiato. Anche colo ro che rifiu ta no rigo ro sa men te la spi ri tu a li tà ven go no influ en za ti
dai fatti che tali libri docu men ta no, e non pos so no con te sta re la veri di ci tà dei loro
con te nu ti. 

• Questo libro, e tutte le altre opere dell’au to re, pos so no esse re lette indi vi du -
al men te o discus se in grup po. I let to ri che sono desi de ro si di trar re pro fit to dai libri
tro ve ran no molto utile la discus sio ne, nel senso che essi saran no in grado di ricol le -
ga re reci pro ca men te le loro rifles sio ni ed espe rien ze. 

• Inoltre, sarà un gran de ser vi zio all'I slam il con tri bu i re alla pub bli ca zio ne e
alla let tu ra di que sti libri, che sono scrit ti sol tan to per la volon tà di Dio. I libri del-
l’au to re sono estre ma men te con vin cen ti. Per que sto moti vo, per chi voles se comu ni -
ca re ad altri la vera reli gio ne, uno dei meto di più effi ca ci è inco rag gia re a leg ge re
que sti libri.

• Si spera che il let to re esa mi ni anche le recen sio ni degli altri libri che si tro va -
no in fondo al testo. La gran quan ti tà di mate ria li su argo men ti di fede è molto utile
e pia ce vo le da leg ge re. 

• In que sti libri, a dif fe ren za di molti altri, non si tro ve ran no opi nio ni per so -
na li dell’au to re, spie ga zio ni basa te su fonti dub bie, stili non osser van ti del rispet to
e della reve ren za dovu ti ad argo men ti sacri, né argo men ta zio ni senza spe ran za, pes -
si mi sti che, che cre a no dubbi nella mente e distor sio ni nel cuore.
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Dì: “ La lode appar tie ne ad Allah. Egli vi farà

vede re i Suoi Segni e voi li rico no sce re te. Il

tuo Signore si cura di tutto quel lo che fate”

(Surat an-Naml: 93) 

n molte delle socie tà odier ne, il Corano viene con si de ra to in
manie ra assai diver sa da quel lo che è il vero scopo della rive la -
zio ne. Nel mondo Islamico, in gene ra le, pochis si me per so ne

cono sco no i con te nu ti del Corano.
I ver set ti Coranici, però, ci fanno sape re che lo scopo della rive la zio ne è del

tutto diver so da quan to su men zio na to. 
Ad esem pio, nel 52° ver set to della Surah Ibrahim, Allah affer ma: “Questo è

un mes sag gio per gli uomi ni, affin ché siano avver ti ti per ché sap pia no che Egli è
il Dio Unico e per ché i dota ti di intel let to ram men ti no.” 

In molti altri ver set ti, Allah sot to li nea che uno degli scopi più cru cia li della
rive la zio ne del Corano è quel lo di invi ta re le per so ne a riflet te re.

Nel Corano, Allah invi ta la gente a non accet ta re cie ca men te le cre den ze ed i
valo ri che la socie tà impo ne su di essi, ma di ragio na re met ten do da parte tutti i
pre giu di zi, i tabù e le costri zio ni sulle loro menti.

L’uomo deve riflet te re su come è venu to al mondo, qual è lo scopo della sua
vita, il per ché mori rà e cosa lo aspet ta dopo la morte. Si deve chie de re come lui
stes so e l’in te ro uni ver so abbia no avuto ori gi ne e come essi con ti nu a no ad esi ste -
re. E men tre fa que sto, si deve libe ra re di tutte le coer ci zio ni e pre giu di zi.

Una per so na, con l’a iu to del pen sie ro, men tre isola la sua coscien za da tutte
le obbli ga zio ni ide o lo gi che, socia li e psi co lo gi che, dovreb be infi ne arri va re a per -
ce pi re che l’in te ro uni ver so, inclu so lui stes so, è stato cre a to da un pote re supe -
rio re. Ed anche quan do esa mi na il suo corpo, o qual si a si altra cosa nella natu ra,
vedrà l’im po nen te armo nia, pro get ta zio ne e sag gez za all’o pe ra, insi te nella sua
con ce zio ne.

E di nuovo, a que sto punto, il Corano guida l’uo mo. Nel Corano Allah ci
porta a quel lo su cui dovrem mo riflet te re ed inda ga re. Con i meto di di rifles sio -
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ne dispo ni bi li nel Corano, chi ha fede in Allah si ren de rà meglio conto della Sua

per fe zio ne, della eter na sag gez za, cono scen za e pote re nella Sua cre a zio ne.

Quando un cre den te comin cia a pen sa re nel modo sug ge ri to dal Corano, si rende

subi to conto che l’in te ro uni ver so è un segno del pote re e dell’ar te di Allah, e che

“la natu ra è un opera d’ar te, ma non l’ar ti sta stes so”. Ogni opera d’ar te dimo stra

l’ec ce zio na le peri zia dell’au to re, e ne tra smet te i suoi mes sag gi.

Nel Corano, le per so ne sono chia ma te a con tem pla re i nume ro si even ti ed

ogget ti che chia ra men te testi mo nia no l’e si sten za e la uni ci tà di Allah e delle Sue

qua li tà. Nel Corano tutte que ste enti tà che reca no testi mo nian za sono defi ni te

come “segni”, cioè “prove incon fu ta bi li, cono scen za asso lu ta ed espres sio ne della

veri tà”. E per tan to i segni di Allah inclu do no tutti gli esse ri nell’u ni ver so che

fanno com pren de re e comu ni ca no l’es se re e le qua li tà di Allah. Quelli che sanno

osser va re e ricor da re, vedran no che l’in te ro uni ver so è com po sto uni ca men te da

segni di Allah.

Questa infat ti è la respon sa bi li tà del gene re umano; esse re capa ci di distin -

gue re i segni di Allah … per riu sci re così a cono sce re il Creatore che ci ha cre a to

e tutte le altre cose, per por tar ci più vici ni a Lui, e per farci sco pri re il signi fi ca to

della nostra esi sten za in vita, per met ten do ci così di pro spe ra re.

Ogni cosa, il respi ra re, gli svi lup pi poli ti ci e socia li, l’ar mo nia cosmi ca nell’u -

ni ver so, l’a to mo, che è uno dei com po nen ti più pic co li della mate ria, ognu no di

que sti è un segno di Allah, e tutti ope ra no sotto il Suo con trol lo e cono scen za,

osser van do le Sue leggi. Riconoscere e capi re i segni di Allah richie de uno impe -

gno per so na le. Ognuno rico no sce rà e capi rà i segni di Allah secon do la sua per -

so na le sag gez za e coscien za.

Non c’è dub bio a que sto punto che il Corano è la guida dell’uo mo, come per

tutto il resto. Come ini zio, si pos so no inda ga re certi punti messi in rilie vo nel

Corano, allo scopo di acqui si re una men ta li tà atta alla per ce zio ne dell’in te ro uni -

ver so come la for mu la zio ne delle cose che Allah ha cre a to.

Questo libro è stato scrit to per atti ra re l’at ten zio ne su alcu ni dei sog get ti nel

Corano, su cui ci è stato con si glia to di riflet te re. I segni di Allah nella natu ra sono

sot to li ne a ti nella Surat an-Nahl: 
Egli è Colui che ha fatto scen de re l'ac qua dal cielo, che diven ta bevan da per
voi e che fa cre sce re l’er ba per i pasco li delle vostre greg gi. Per mezzo Suo
ha fatto cre sce re i cere a li e l'o li vo, le palme e le vigne e frut ti di ogni gene -
re. In veri tà in ciò vi è un segno per gente che sa riflet te re. Vi ha messo a
dispo si zio ne la notte e il gior no, ed il sole, la luna e le stel le tutte sot to mes -
se al Suo ordi ne. In veri tà in ciò vi sono segni per gente che usa il suo intel -
let to. Ed ha cre a to per voi sulla terra tutte le cose, di diver si colo ri. In veri -
tà in ciò vi è un segno per gente che ricor da . Egli è Colui che vi ha messo a
dispo si zio ne il mare affin ché pos sia te man gia re pesce fre schis si mo e trar -
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ne gio iel li con i quali vi ador na te. E vede te le navi sci vo lar vi sopra scia bor -
dan do per con dur vi alla ricer ca della Sua gra zia, affin ché Gli siate forse
rico no scen ti. Ha infis so sulla terra le mon ta gne, affin ché non oscil li sotto di
voi ed [ha dispo sto] fiumi e sen tie ri affin ché non vi smar ria te. E [ha sta bi -
li to] punti di rife ri men to: le stel le che vi fanno da guida. Colui che crea è
forse ugua le a chi non crea affat to? Non riflet te te dun que? (Surat an-Nahl:
10-17)

Nel Corano, Allah invi ta gli uomi ni con discer ni men to a riflet te re sui punti
che gli altri tra scu ra no o sen z'al tro respin go no usan do ter mi ni come “evo lu zio -
ne”, “coin ci den za”, o “mira co lo della natu ra”.

Nella cre a zio ne dei cieli e della terra, e nell’al ter nar si della notte e del gior -
no, vi sono segni per colo ro che hanno intel let to: quel li che ricor da no Allah
stan do in piedi, sedu ti o diste si su un fian co e medi ta no sulla cre a zio ne dei
cieli e della terra, dicen do: O Nostro Signore , Tu non hai cre a to tutto que -
sto inva no. Gloria a Te! E pre ser va ci dal casti go del Fuoco. (Surah Ali-
‘Imran: 190-191)

Come si vede in que sti ver set ti, le per so ne con discer ni men to vedo no i segni
di Allah e cer ca no di com pren de re la Sua eter na cono scen za, il Suo pote re e la Sua
arte, con il ricor da re tali segni e riflet ten do ci sopra, dato che la cono scen za di
Allah non ha limi ti, e la Sua cre a zio ne è senza difet ti.

Per le per so ne con discer ni men to, tutto ciò che li cir con da è un segno di tale
cre a zio ne.

DISEGNO INTELLIGENTE, IN ALTRE PAROLE LA CREA-
ZIONE

Per cre a re, Allah non ha biso gno di un dise gno. 
È impor tan te com pren de re appie no il signi fi ca to della paro la “dise gno”. Che

Allah abbia cre a to un dise gno senza difet ti non signi fi ca che prima Lui ha fatto
un pro get to e poi l’ha segui to. Allah, il Signore della Terra e dei cieli, non ha biso -
gno di alcun “dise gno” per cre a re. Allah si eleva al di sopra di tutte que ste caren -
ze. La Sua pro get ta zio ne e cre a zio ne hanno luogo nello stes so istan te.

Quando Allah desi de ra che una cosa abbia ori gi ne, Gli basta solo dire, “Sia!”
Come ci dico no i ver set ti del Corano:
il Suo coman do quan do Egli desi de ra una cosa è solo dire ad essa, “Sia!” ed
essa è. (Surah Ya Sin: 82)

[Allah è] l’Ar te fi ce dei cieli e della Terra. Quando Egli deci de su qual co sa,
Egli dice ad essa solo, “Sia!” ed essa è. (Surat al Baqarah: 117)





Allah non esita a pren de re ad esem pio

una zan za ra o qual si a si altra cosa anche

più pic co la. Coloro che cre do no sanno

che si trat ta della veri tà che pro vie ne dal

loro Signore. I miscre den ti inve ce dico no:

"Cosa vuol dire Allah con que sto 

esem pio?". Con esso ne 

allon ta na molti, e molti ne guida. 

Ma non allon ta na che gli ini qui. 

(Surat al-Baqarah: 26)
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el Corano, come men zio na to nelle pagi ne pre ce den ti, Allah invi ta
le per so ne ad inda ga re sulla natu ra e veder vi i “segni” lì con te nu -
ti. Tutti gli esse ri nell’u ni ver so, in vita o senza vita, sono pieni di
segni che rive la no che sono stati “fatti”, e dimo stra no il pote re, la

cono scen za e l’ar te del loro “Creatore”. L’uomo è chia ma to ad iden ti fi ca re que sti
segni usan do la sua sag gez za, e a vene ra re Allah.

Vi sono anche alcu ni esse ri viven ti a cui Allah si rife ri sce in modo par ti co la re
nel Corano. La zan za ra è uno di que sti ani ma li, ed è men zio na to nel 26° ver set to
della Surat al-Baqarah:

Allah non esita a pren de re l’e sem pio di una zan za ra o di un qual co sa anco -
ra più pic co la. 

Quelli che cre do no, sanno che si trat ta della veri tà che pro vie ne dal loro
Signore. Quelli che non cre do no inve ce dico no: “Cosa vuol dire Allah con
que sto esem pio?” Con esso ne allon ta na molti, e molti ne guida. Ma Egli
allon ta na solo gli ini qui.

Anche se con si de ra to come un ordi na rio ed insi gni fi can te esse re viven te, vale
la pena di esa mi na re da vici no la zan za ra, e riflet ter ci su, dato che porta i segni di
Allah. Questa è la ragio ne che “Allah non esita a pren de re l’e sem pio di una zan -
za ra o di un qual co sa anco ra più pic co la”.

PARTE I: I QUATTRO ANIMALI INDIVIDUATI
NEL CORANO 

LA ZANZARA

PARTE I: I QUATTRO ANIMALI INDIVIDUATI
NEL CORANO 

La prin ci pa le fonte di cibo per le zan za re maschi e fem mi ne è il net ta re.

N



LA STRAORDINARIA AVVENTURA DELLA ZANZARA

Ciò che in gene ra le si sa sulle zan za re è che suc chia no il san gue, di cui si

nutro no. Questo però non è del tutto cor ret to, dato che non tutte le zan za re suc -

chia no il san gue, solo le fem mi ne. Ed inol tre lo fanno non per biso gno di cibo. Le

zan za re, sia fem mi ne che maschi, si nutro no di net ta re dei fiori. L’unica ragio ne

per cui le zan za re fem mi ne, al con tra rio dei maschi, suc chia no il san gue è per ché

hanno biso gno delle pro te i ne che si tro va no nel san gue per favo ri re la cre sci ta

delle loro uova. In altre paro le, la zan za ra fem mi na suc chia il san gue solo per

garan ti re la soprav vi ven za della sua spe cie. 

Il pro ces so evo lu ti vo della zan za ra è uno dei suoi lati più sor pren den ti ed

ammi re vo li. La breve sto ria della tra sfor ma zio ne di un esse re viven te, da un’e si -

le larva fino alla zan za ra, attra ver so molte e diver se fasi, è que sta:

Le uova delle zan za re, che saran no nutri te con il san gue duran te il loro svi -

lup po, sono depo ste dalla zan za ra fem mi na, in esta te o in autun no, su delle foglie

umide oppu re in poz zan ghe re pro sciu ga te. La mamma però ispe zio na pre li mi -

nar men te il ter re no cir co stan te usan do i deli ca ti recet to ri posti sotto il suo addo -

PINZE SPECIALI PER ACCOPPIARSI

Una zan za ra maschio, matu ra abba stan za per accop piar -

si, usa le anten ne, cioè i suoi orga ni dell’u di to, per tro va -

re la sua com pa gna. Le anten ne della zan za ra maschio

hanno fun zio ni dif fe ren ti da quel le della fem mi na.

All’estremità delle anten ne hanno delle sot ti li piume che

sono oltre mo do sen si bi li ai suoni emes si dalle zan za re

fem mi ne. Proprio a lato degli orga ni ses su a li della zan za -

ra maschio, vi sono delle appen di ci che l’a iu ta no ad

agguan ta re la fem mi na in volo. I maschi vola no in grup pi

così fitti che sem bra no delle nuvo le, e quan do una fem mi -

na entra nel grup po, il maschio che ce la fa a gher mir la si

accop pia con lei. L’accoppiamento non dura molto a

lungo e alla fine il maschio ritor na nel suo grup po. Da quel

momen to, la zan za ra fem mi na ha biso gno di san gue per

assi cu ra re lo svi lup po delle sue uova.

Le fem mi ne di alcu ne spe cie di zan za re alli ne a no cen ti na ia di uova come se fos se ro una zat te ra.
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me. Quando trova il posto giu sto, ini zia a depor re

le sue uova che, lun ghe meno di un mil li me tro,

sono dispo ste in fila o in grup po oppu re una ad

una. Alcune spe cie di zan za re depon go no le loro

uova in una forma che viene tenu ta insie me come

una zat te ra. Alcuni di que sti grup pi di uova ne

con ten go no circa 300.

Queste uova bian che, depo ste meti co lo sa men -

te, dopo un poco comin cia no a scu rir si fino a

diven ta re com ple ta men te nere in un paio di ore.

Questo colo re scuro for ni sce una pro te zio ne alle

larve, ren den do le poco visi bi li ad altri inset ti o ad

uccel li pre da to ri. Oltre alle uova, anche la pelle di

alcu ne altre larve cam bia di colo re, mime tiz zan do -

si con l’am bien te intor no a loro, e que sto con tri bu -

i sce alla loro pro te zio ne.

Le larve cam bia no colo re usan do certi fat to ri

con se guen ti a dei pro ces si chi mi ci com ples si.

Senza dub bio, né le uova, né le larve e nean che la

zan za ra madre si ren do no conto di que sti pro ces si

che por ta no ai cam bia men ti di colo re duran te i

diver si stadi del loro svi lup po. È fuori que stio ne

che que sti esse ri viven ti abbia no cre a to da soli un

tale siste ma, oppu re che que sto siste ma abbia

avuto ori gi ne solo per una coin ci den za. Le zan za re

sono state cre a te con que sti siste mi sin dal primo

momen to in cui com par ve ro sulla terra.

L’USCITA DALL’UOVO 

Al ter mi ne del peri o do di incu ba zio ne le larve

ini zia no ad usci re dalle uova quasi simul ta ne a -

IL SISTEMA RESPIRATORIO

Il siste ma respi ra to rio della larva si

basa su di un siste ma che, per mezzo

di un tubo vuoto che viene spin to

sopra la super fi cie dell’ac qua, le per -

met te di respi ra re men tre sta a testa in

giù sott’ac qua. Una secre zio ne

vischio sa impe di sce all’ac qua di pene -

tra re nelle aper tu re del tubo attra ver so

il quale rie sce a respi ra re.

Zanzare

duran te la

fase cri sa li de

Crisalide

(pupa)

Larve 
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men te e, poi ché si nutro no in con ti nu a zio ne, cre sco -

no rapi da men te. In breve tempo però la pelle gli

diven ta trop po stret ta, al punto da non per met te re

una loro ulte rio re cre sci ta. Questo è il momen to per

il primo cam bio di pelle. In que sta fase, la loro rigi -

da e fra gi le pelle si rompe facil men te. Prima che il

suo svi lup po sia com ple ta to, la larva cam bia di

pelle altre due volte.

Il meto do usato dalle larve per nutrir si è piut to -

sto sor pren den te. Creano dei pic co li vor ti ci nell’ac -

qua usan do due loro appen di ci, fatte di piume e a

forma di ven ta glio, che usano per far flu i re verso la

loro bocca bat te ri ed altri micror ga ni smi lì esi sten ti.

La respi ra zio ne delle larve, che giac cio no in acqua a

testa in giù, avvie ne tra mi te un tubi ci no simi le allo

“snor kel” usato dai som moz za to ri. Una solu zio ne

visco sa secre ta dal loro corpo impe di sce all’ac qua di

pene tra re den tro l’a per tu ra attra ver so la quale

respi ra no. In sin te si, quest’es se re viven te soprav vi -

ve a mezzo di una inter re la zio ne ed inte ra zio ne di

molti deli ca ti equi li bri. Se non aves se avuto un tubi -

ci no per respi ra re, non avreb be potu to soprav vi ve -

re; se non aves se avuto la pos si bi li tà di secer ne re

una solu zio ne visco sa, il tubi ci no si sareb be riem pi -

to d’ac qua. Se que sti due siste mi si fos se ro for ma ti

in tempi dif fe ren ti, l’a ni ma le sareb be morto duran -

te que sta sua fase di cre sci ta. E que sta è la prova che

la zan za ra nasce con tutti i suoi siste mi intat ti, e cioè

che è stata cre a ta così. 

Le larve cam bia no pelle anco ra una volta.

Quest’ultimo cam bio è però dif fe ren te dagli altri. In

que sto sta dio le larve entra no nell’ul ti ma fase del

loro svi lup po, diven tan do “cri sa li di” o “pupe”. Il

boz zo lo in cui risie do no diven ta molto stret to, e

que sto è per loro il segna le che devo no uscir ne. Ma

è dif fi ci le cre de re che la cre a tu ra che emer ge è la

con se guen za di due fasi evo lu ti ve dello stes so esse -

re. Come si vede, que sto pro ces so di tra sfor ma zio ne

è tal men te com pli ca to e deli ca to, che non si può

Snorkel

Larva appe na nata

Zattera di uova
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certo pen sa re sia stato pro get ta to o dalla larva stes sa o dalla zan za ra fem mi na sua

madre …

Durante quest’ul ti ma fase di tra sfor ma zio ne, l’a ni ma le rischia di rima ne re

sof fo ca to, dato che le aper tu re attra ver so cui respi ra, sopra il livel lo dell’ac qua ed

a mezzo di un tubi ci no aereo, si chiu do no. Ma dal quel momen to in poi, la respi -

ra zio ne non avvie ne più attra ver so tali aper tu re, bensì a mezzo di due nuovi tubi -

ci ni che d’un trat to emer go no nella parte ante rio re del loro corpo e che, pro prio

per per met te re alla larva di respi ra re, si ele va no fino alla super fi cie dell’ac qua

ancor prima del cam bio di pelle. Ora la zan za ra è matu ra, nel suo boz zo lo. È

pron ta a volar via, con tutti i suoi orga ni e orga nel li, anten ne, busto, piedi, tora -

ce, ali, addo me, ed i suoi gran di occhi.

Il boz zo lo si apre nella parte supe rio re. Ed a que sto punto vi è il rischio che

l’ac qua pene tri al suo inter no. Ma la sezio ne del boz zo lo che si sta stac can do è

rico per ta da uno spe cia le liqui do visco so che impe di sce che la testa della zan za -

ra venga a con tat to con l’ac qua. Questo è un momen to estre ma men te impor tan te

per la zan za ra. Poiché anche solo una lieve brez za, facen do la cade re in acqua, ne

può cau sa re la morte, essa deve riu sci re ad arram pi car si e cam mi na re, con i piedi

solo in leg ge ro con tat to con la super fi cie dell’ac qua, senza spro fon dar vi. E ci rie -

sce.

Quando la zan za ra esce dall’ac -

qua, la sua testa non deve asso lu -

ta men te avere con tat to con l’ac -

qua, poi ché anche un solo

momen to senza poter respi ra re

potreb be sof fo car la. Anche solo

un po’ di brez za o una pic co la tur -

bo len za sulla super fi cie dell’ac qua

le potreb be esse re fata le.
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COME LE ZANZARE 

PERCEPISCONO IL MONDO

ESTERNO

Le zanzare posseggono dei recettori

di calore estremamente sensibili.

Percepiscono le cose che le stanno

attorno come differenti colori a

seconda del loro calore, come mostra

l’immagine a fianco. Dato che la loro

percezione non dipende dalla luce, è

molto facile per le zanzare individuare

dei vasi sanguigni anche in una stanza

all’oscuro. I loro recettori di calore

sono sensibili a un punto tale da

accorgersi di variazioni di calore

perfino di un millesimo di grado

Celsius.
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La zan za ra ha circa cento occhi.

Sono occhi com po si ti posi zio na ti

in cima alla testa. Nella imma gi ne

sovra stan te, ven go no mostra te le

sezio ni tra sver sa li di tre di que sti

occhi. Sulla destra si vede come

l’im ma gi ne di un ogget to viene tra -

smes sa dall’oc chio al cer vel lo.
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Come si spie ga che la prima zan za ra
abbia già avuto la ”abi li tà” di pas sa re attra -
ver so una tale tra sfor ma zio ne? Potrebbe
esser vero che la larva “abbia deci so” di tra -
sfor mar si in una zan za ra dopo aver cam -
bia to pelle per ben tre volte?
Assolutamente no! È del tutto evi den te che
que sto minu sco lo esse re viven te, che Allah
ci mostra ad esem pio, è stato appo si ta men -
te cre a to in que sto modo. 

LA STUPEFACENTE TECNICA
DELLA SUZIONE DEL SANGUE

La tec ni ca adot ta ta dalla zan za ra per
sug ge re il san gue si basa su un com ples so
siste ma in cui delle strut tu re incre di bil -
men te par ti co la reg gia te lavo ra no tutte
insie me.

Dopo che la zan za ra atter ra sul suo
obiet ti vo, dap pri ma trova il posto per lei
più adat to, usan do le lab bra site nella sua

pro bo sci de. Il suo pun gi glio ne, a forma di sirin ga, è
pro tet to da una spe cia le gua i na, che viene ritrat ta
duran te il pro ces so di suzio ne. 

La zan za ra non per fo ra la pelle, come si pensa,
spin gen do a forza la sua pro bo sci de per con fic car ve -
la. Il com pi to prin ci pa le spet ta inve ce alla mascel la
supe rio re, che è affi la ta come un col tel lo, ed alla man -
di bo la, equi pag gia ta con dei denti rivol ti all’ indie tro.
La zan za ra spo sta la man di bo la avan ti e indie tro,
come una sega, e taglia la pelle con l’a iu to della
mascel la supe rio re. Quando il pun gi glio ne, inse ri to
attra ver so que sto varco sulla pelle, rag giun ge una
vena, la per fo ra zio ne cessa. È giun to il momen to di
suc chia re il san gue.

Come si sa, però, il più pic co lo danno cau sa to ad
una vena fa sì che il corpo umano secer ni un enzi ma,
che fa coa gu la re il san gue in modo da inter rom per ne
la fuo riu sci ta. Questo enzi ma potreb be cre a re un pro -

Pungiglione

Guaina 
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Pungiglione

Guaina
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ble ma per la zan za ra, dato che il corpo umano rea gi reb be anche solo per il foro
pra ti ca to gli dalla zan za ra, coa gu lan do il san gue imme dia ta men te e ripa ran do la
feri ta. Il che impe di reb be così alla zan za ra di suc chia re il san gue.

Ma il pro ble ma viene risol to per la zan za ra la quale, prima di comin cia re a
suc chia re, iniet ta un liqui do spe cia le, pro dot to nel suo corpo, nella fen di tu ra pra -
ti ca ta nell’es se re viven te che ha punto. Questo liqui do neu tra liz za l’en zi ma che
causa la coa gu la zio ne del san gue. E così la zan za ra sugge tutto il san gue di cui ha
biso gno, senza alcun pro ble ma. Il pru ri to ed il gon fio re che si forma sul posto che
ha punto, sono cau sa ti da que sto liqui do che impe di sce la coa gu la zio ne.

Questo è sicu ra men te un pro ces so stra or di na rio che ci porta a fare que ste
doman de:

1) Come fa la zan za ra a sape re che vi è un enzi ma coa gu lan te nel corpo
umano?

2) Per poter pro dur re nel suo corpo una secre zio -
ne neu tra liz zan te con tro tale enzi ma, la zan za ra
dovreb be cono scer ne la strut tu ra chi mi ca. Come è mai
pos si bi le que sto?

3) Anche se in qual che modo riu scis se ad acqui si -
re una tale cono scen za (!), come potreb be pro dur re la
secre zio ne nel suo stes so orga ni smo ed appron ta re
l’at trez za tu ra tec ni ca neces sa ria per tra sfe rir la alla sua
pro bo sci de? 

La rispo sta a tutte que ste doman de è ovvia: non è
pos si bi le che la zan za ra rie sca a fare nem me no una di
tali cose. Non ne ha il neces sa rio discer ni men to, le
cogni zio ni chi mi che, o un ambien te “labo ra to rio”
dove pro dur re tale secre zio ne. Qui si trat ta solo di una
zan za ra lunga pochi mil li me tri, senza alcu na cono -
scen za o discer ni men to, e que sto è tutto!

È del tutto chia ro che Allah, “Signore dei cieli e della Terra, e di tutto quan to
vi è tra essi”, ha cre a to sia la zan za ra che l’uo mo, ed ha dona to alla zan za ra tali
stra or di na rie e mera vi glio se capa ci tà.

Ogni cosa nei 
cieli e sulla terra 

glo ri fi ca Allah. Egli 
è l’On ni po ten te, 

l’On ni scen te. 
La sovra ni tà dei 

cieli e della terra Gli 
appar tie ne. Lui da

la vita e la morte. Lui
ha pote re su tutto.

(Surat al-Hadid: 1-2)

La foto ritrae un minu sco lo ani ma le che vive da

paras si ta sulle zan za re. Oltre l’ec cel len te siste ma

della zan za ra che com pren de il nutri men to, la ripro -

du zio ne, la respi ra zio ne e la cir co la zio ne del san gue,

e di cui solo una pic co la parte abbia mo potu to esa -

mi na re qui, anche que sti paras si ti hanno dei com -

ples si siste mi e fun zio ni orga ni che. Se si con si de ra

tutto que sto, pos sia mo meglio com pren de re la scon -

fi na tez za dei segni di Allah.
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“Il tuo Signore ha
ispi ra to le api ... “
“Il tuo Signore ha
ispi ra to le api ... “
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Il tuo Signore ha ispirato le api: 

“Dimorate nelle montagne e negli alberi, ed

anche negli edifici degli uomini. Cibatevi di tutti i

frutti e andate nei sentieri che il vostro Signore

ha reso facile per voi da seguire.” Esce dai loro

ventri un liquido dai diversi colori, che contiene

guarigione per il genere umano. Vi è certamente

un segno per gente che riflette. 

(Surat an-Nahl: 68-69)
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uasi tutti sanno che il miele è una fonte di nutri men to fon da men -
ta le per il corpo umano, men tre solo pochi sono a cono scen za
delle stra or di na rie qua li tà di chi lo pro du ce, cioè l’ape.

Come sap pia mo, la fonte di nutri men to delle api è il net ta re,
che però non è repe ri bi le duran te l’in ver no. A causa di ciò, le api mesco la no il
net ta re rac col to duran te l’e sta te con delle spe cia li secre zio ni del loro corpo, e rie -
sco no così a pro dur re un nuovo nutrien te – il miele – che poi con ser va no per con -
su mar lo nei mesi inver na li.

È da nota re che la quan ti tà di miele che viene con ser va ta dalle api è di gran
lunga supe rio re alle loro neces si tà. Ed allo ra la prima doman da che viene in
mente è: per ché le api non desi sto no dal pro dur re tutto que sto miele “in ecces so”,
il che sem bra uno spre co di tempo e di ener gia per loro? La rispo sta a que sta
doman da si trova nella “ispi ra zio ne”, men zio na ta nel ver set to, che viene elar gi ta
alle api.

Le api non pro du co no il miele solo per loro, ma anche per gli esse ri umani.
Come molti altri esse ri natu ra li, le api sono dedi ca te anche al ser vi zio dell’uo mo,
pro prio come la gal li na che depo ne alme no un uovo al gior no, seb be ne ad essa
non serva, e come la vacca che pro du ce molto più latte di quan to sia neces sa rio
al suo vitel li no.

L’ECCELLENTE ORGANIZZAZIONE NELL’ ALVEARE

La vita delle api nei loro alve a ri, e la loro pro du zio ne del miele, sono affa sci -
nan ti. Senza dilun gar ci in trop pi det ta gli, pro via mo a sco pri re le carat te ri sti che di
base della loro “vita socia le”. Le api hanno nume ro si “inca ri chi” da por ta re a ter -
mi ne, e rie sco no a farlo per tutti, gra zie ad una eccel len te orga niz za zio ne.

Regolazione dell’u mi di tà e ven ti la zio ne: L’umidità nell’al ve a re, che dona al
miele la sua alta qua li tà pro tet ti va, deve esse re con te nu ta entro certi limi ti. Se l’u -
mi di tà supe ra o è infe rio re a que sti limi ti, il miele si dete rio ra e perde le sue qua -
li tà pro tet ti ve e nutri ti ve. E così suc ce de anche per la tem pe ra tu ra all’in ter no del-
l’al ve a re, che deve esse re costan te men te di 35o C per dieci mesi l’an no. Al fine di
man te ne re la tem pe ra tu ra e l’u mi di tà dell’al ve a re entro que sti limi ti, un grup po
spe cia le di api si dedi ca alla “ven ti la zio ne”.

Nei gior ni caldi, è faci le vede re delle api che si pro di ga no tutte assie me a ven -
ti la re l’al ve a re con le loro ali, affol lan do ne l’en tra ta ed ammas san do si sulla sua

L’APE

Q
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strut tu ra in legno. In un alve a re tipo, l’a ria che entra da un lato viene for za ta ad
usci re da un altro lato. Altre api ven ti la tri ci ope ra no all’in ter no, spin gen do l’a ria
fre sca pro ve nien te dall’ ester no in tutti gli ango li dell’al ve a re.

Questo siste ma di ven ti la zio ne è anche utile per pro teg ge re l’al ve a re dal fumo
e dall’in qui na men to dell’a ria.

Sistema di riscal da men to: gli sfor zi delle api per pre ser va re la qua li tà del
miele non si limi ta no alla rego la zio ne dell’u mi di tà e del calo re. Un per fet to siste -
ma sani ta rio esi ste all’in ter no dell’al ve a re, per tene re sotto con trol lo tutto ciò che
potreb be por ta re a una pro du zio ne di bat te ri. Lo scopo prin ci pa le di que sto siste -
ma è di eli mi na re qual si a si cosa possa favo ri re tale pro du zio ne. Il prin ci pio alla
base di que sto siste ma è di impe di re che delle sostan ze estra nee pene tri no nell’al -
ve a re. Per assi cu rar se ne, due api sono sem pre di guar dia all’en tra ta dell’al ve a re.
Se, nono stan te que sta pre cau zio ne, una sostan za od un inset to estra neo rie sce ad
entra re nell’al ve a re, tutte le api si danno da fare per espel ler lo. 

Per que gli ogget ti estra nei di dimen sio ni tali da non poter esse re allon ta na ti
dall’ alve a re, viene adot ta to un altro siste ma. Le api li “imbal sa ma no”, pro du cen -
do una sostan za chia ma ta “pro po lis (resi na delle api)” con la quale com ple ta no il
pro ces so di imbal sa ma zio ne. Questa resi na, che le api pro du co no aggiun gen do
delle spe cia li loro secre zio ni alle resi ne che rac col go no dagli albe ri di pino, piop -
po ed aca cia, viene usata anche per rat top pa re le even tua li incri na tu re nell’ alve -
a re. La resi na, dopo che è stata spal ma ta dalle api sulle incri na tu re, si asciu ga a
con tat to dell’a ria e si tra sfor ma in una cro sta rigi da. In que sto modo può resi ste -
re a qual si a si tipo di minac cia ester na. Le api usano per lo più que sta sostan za nei
loro lavo ri.



A que sto punto ven go no in mente molte doman de. La pro po lis ha la carat te -

ri sti ca di non per met te re la vita di qual si a si bat te rio al suo inter no. E que sto la

rende la sostan za ide a le per l’im bal sa ma zio ne. Ma come fa l’ape a saper lo? E

come fa l’ape a pro dur re una sostan za che può esse re pro dot ta dall’uo mo solo in

un labo ra to rio, e con l’uso di tec no lo gie dispo ni bi li solo a chi ha un certo livel lo

di cono scen ze di chi mi ca? Come fa a sape re che un inset to morto favo ri sce la pro -

du zio ne di bat te ri, e che l’im bal sa ma zio ne inve ce la impe di rà?

È evi den te che l’ape non ha né alcu na cono scen za in meri to, e nean che un

labo ra to rio nel suo corpo. L’ape è solo un inset to, gran de 1 o 2 cm, che fa solo

quel lo che il suo Signore gli ha inspi ra to.

MASSIMO STOCCAGGIO CON MINIMO MATERIALE

Le api costru i sco no degli alve a ri, dove 80.000 di loro pos so no vive re e lavo ra -

re insie me, sago man do pic co le por zio ni di cera ver gi ne.

L’alveare è fatto di favi tap pez za ti di cera che hanno cen ti na ia di minu sco le

celle su ognu na delle loro facce. Tutte le celle a nido d’ape sono esat ta men te delle

stes se dimen sio ni. Questo mira co lo di inge gne ria è otte nu to col lavo ro col let ti vo

di miglia ia di api, che usano que ste celle come depo si to di cibo e per il sosten ta -

men to delle api più gio va ni.

Da milio ni di anni le api adot ta no una strut tu ra esa go na le nella costru zio ne

dei loro favi a nido d’ape (è stato ritro va to un fos si le di ape di 100 milio ni di

anni). È stu pe fa cen te che le api abbia no scel to una strut tu ra esa go na le inve ce che

una otta go na le o pen ta go na le. La spie ga zio ne viene for ni ta dai mate ma ti ci: “la

strut tu ra esa go na le è la forma più geo me tri ca men te adat ta per lo sfrut ta men to di

un’a rea.” 

Se le celle dei favi fos se ro state costru i te in una forma diver sa, alcu ne aree

sareb be ro rima ste inu ti liz za te; di con se guen za si sareb be potu ta con ser va re una

quan ti tà infe rio re di miele, ed un nume ro infe rio re di api se ne sareb be potu to

avvan tag gia re.

Fino a quan do la pro fon di tà è la stes sa, una cella tri an go la re o qua dran go la -

re con tie ne lo stes so ammon ta re di miele di una cella esa go na le. Ma tra tutte que -

ste forme geo me tri che è la esa go na le quel la che ha il peri me tro più corto. Anche

se hanno lo stes so volu me, la quan ti tà di cera neces sa ria per le pare ti delle celle

esa go na li è infe rio re a quel la richie sta per una cella tri an go la re o qua dran go la re. 

In con clu sio ne: le celle esa go na li richie do no, in ter mi ni costrut ti vi, una mini -

ma quan ti tà di cera per imma gaz zi na re la mas si ma quan ti tà pos si bi le di miele. Di

sicu ro le api stes se non hanno potu to cal co la re que sto risul ta to, che l’uo mo può

otte ne re solo dopo molti com ples si cal co li geo me tri ci. Questi minu sco li ani ma li

usano la forma esa go na le natu ral men te e istin ti va men te, giu sto per ché così gli ha
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inse gna to ed “ispi ra to” il loro Signore. 

Il dise gno esa go na le delle celle è pra ti co sotto molti aspet ti. Le celle si adat ta -

no l’una all’al tra usu fru en do di muri comu ni. Ed anche que sto con tri bu i sce ad

una mas si ma capa ci tà di stoc cag gio con un mini mo di cera. Sebbene le pare ti

delle celle siano piut to sto sot ti li, sono però abba stan za forti per sop por ta re più

volte il loro stes so peso.

Come fanno per le pare ti delle celle, le api pren do no in con si de ra zio ne lo stes -

so prin ci pio di mas si ma eco no mi ci tà pos si bi le, quan do ne costru i sco no il bordo

infe rio re.

I favi sono costrui ti come una tran cia con due schie re addos sa te, il che com -

por ta il pro ble ma del punto di con giun gi men to ogni due celle. Il pro ble ma viene

risol to col costru i re i bordi infe rio ri delle celle facen do com ba cia re tre qua dran -

go li equi la te ri. Quando tre celle sono costru i te su una fac cia del favo, il bordo

infe rio re di una cella dell’al tra fac cia viene rea liz za to auto ma ti ca men te. Dato che

i bordi infe rio ri sono com po sti con plac che di cera qua dran go la ri ed equi la te re,

con que sto meto do si ottie ne una pro fon di tà degra dan te verso la parte infe rio re,

il che com por ta un aumen to del volu me della cella, e di con se guen za un aumen -

to della quan ti tà di miele con ser va ta.

ALTRE CARATTERISTICHE DELLE CELLE NEI FAVIL

Un altro fat to re che le api pren do no in con si de ra zio ne, duran te la costru zio -

ne dei favi, è l’in cli na zio ne delle celle. Alzando le celle di 13° su entram bi i lati,

fanno sì che le celle non siano paral le le al ter re no. In que sto modo, il miele non

cola fuori dall’o ri fi zio della cella.

Mentre lavo ra no, le api ope ra ie si ten go no unite l’una con l’al tra in cer chi e si

radu na no insie me in grup pi. Così facen do, pro cu ra no la tem pe ra tu ra neces sa ria

per la pro du zio ne della cera. Dentro a delle pic co le sac che nel loro addo me viene

pro dot to un liqui do tra spa ren te, che cola all’e ster no ed indu ri sce i sot ti li stra ti di

cera che le api rac col go no con dei minu sco li ganci sulle loro zam pet te. Si met to -

no poi la cera rac col ta in bocca, e la masti ca no fino a che non diven ta sof fi ce abba -

stan za per dare forma alle celle. Molte api lavo ra no insie me per prov ve de re la

tem pe ra tu ra neces sa ria, nel posto dove lavo ra no, a man te ne re la cera sof fi ce e

mal le a bi le.

Vi è un altro aspet to inte res san te da nota re: la costru zio ne del favo ini zia dal

lato supe rio re dell’al ve a re e pro ce de simul ta ne a men te in due o tre tran ce sepa ra -

te discen den ti. Mentre una di loro si espan de nelle due dire zio ni oppo ste, la parte

infe rio re delle due tran ce si uni sce per prima. Questo pro ces so viene rea liz za to

con una stu pe fa cen te armo nia ed ordi ne. E per tan to non è mai pos si bi le ren der si

conto che il favo in effet ti con si ste di tre sezio ni sepa ra te. Le tran ce del favo, che
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E nella vostra

cre a zio ne e in tutte

le cre a tu re che ha 

dis se mi na to [sulla terra],

ci sono segni per colo ro

che cre do no con 

fer mez za.

(Surat al-Jathiyah: 4)



hanno avuto ini zio simul ta ne a men te da dif fe ren ti dire zio ni, sono siste ma te così
per fet ta men te che, seb be ne nella sua strut tu ra vi siano cen ti na ia di ango li diver -
si, sem bra inve ce che si trat ti di un unico insie me.

Per que sto tipo di costru zio ne, le api devo no cal co la re in anti ci po le distan ze
tra il punto d’i ni zio e il punto di con giun zio ne, per poter poi pre di spor re ade gua -
ta men te le dimen sio ni delle celle. Ma com’è pos si bi le che un cal co lo tal men te
deli ca to sia fatto da miglia ia di api? Questa è una cosa che ha sem pre impres sio -
na to gli scien zia ti.

Non è ovvia men te ragio ne vo le pen sa re che le api abbia no risol to i cal co li per
que sto com pi to, che per fi no per un uomo è dif fi ci le por ta re a ter mi ne. C’è biso -
gno di una tale deli ca ta e det ta glia ta orga niz za zio ne che è impos si bi le che le api
ce la pos sa no fare da sole.

Ed allo ra, come rie sco no a farlo? Un evo lu zio ni sta lo spie ghe reb be dicen do
che si trat ta di “istin to”. Ma qual è l’ “istin to” che guida miglia ia di api, tutte
insie me e nello stes so momen to, a fare la stes sa cosa? Anche se ogni ape agis se
secon do il suo pro prio istin to, ciò non sareb be suf fi cien te a svol ge re tale com pi -
to, dato che l’i stin to di ognu na di loro dovreb be con cor da re con l’i stin to di
miglia ia di altre api, per arri va re a que sto stu pe fa cen te risul ta to. E per tan to le api
devo no esse re gui da te da un “istin to” pro ve nien te da un’u ni ca fonte. Dato che
ini zia no a costru i re l’al ve a re da ango li dif fe ren ti e por ta no a ter mi ne i loro com -
pi ti sepa ra ta men te, senza lascia re alcun spa zio vuoto, costru en do delle celle con
una iden ti ca per fet ta strut tu ra esa go na le, le api devo no cer ta men te rice ve re mes -
sag gi “istin ti vi” sem pre dalla stes sa fonte! …

Il ter mi ne “istin to” fin qui usato è “solo un nome”, come viene men zio na to
nel Corano al 40° ver set to della Surah Yusuf. È inu ti le insi ste re con tali “sem pli -
ci nomi” allo scopo di cela re delle evi den ti veri tà. Le api sono diret te da un’u ni -

ca fonte, e così rie sco no a por ta re a ter mi ne dei com pi ti che altri men ti non
sareb be ro capa ci di assol ve re. Non è istin to, un ter mi ne che non ha

alcu na defi ni zio ne, ciò che guida le api, bensì la “ispi ra zio ne”
men zio na ta nella Surat an-Nahl. Ciò che que sti minu sco li

ani ma li fanno, è solo met te re in atto il pro gram ma par -
ti co lar men te dispo sto per loro da Allah.

COME DECIDONO QUALE DIREZIONE
PRENDERE

Le Api di soli to devo no vola re a lungo per esa mi -
na re ampie zone alla ricer ca di cibo. Raccolgono il pol -

li ne dei fiori e le com po nen ti del miele entro un rag gio
di 800 metri dall’al ve a re. Quando trova dei fiori un’a pe
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ritor na all’al ve a re per infor ma re le altre api su dove si trova que sto posto, ma

come fa a spie ga re dov’é?

Danzando! … l’ape, nel ritor na re all’al ve a re, ini zia una danza, che è un mezzo

d’e spres sio ne usato per dire alle altre api dove è il posto in cui vi sono dei fiori.

Questa danza, che l’ape ripe te molte volte, inclu de tutte le infor ma zio ni, circa la

incli na zio ne, la dire zio ne, la distan za, ed altri det ta gli, che per met to no alle altre

api di rag giun ge re il posto dove si trova del cibo.

La danza in effet ti è la figu ra dell’ “8” ripe tu ta costan te men te dall’a pe (vede -

re l’il lu stra zio ne qui sopra). L’ape forma la parte cen tra le della figu ra dell’ “8”

con il dime na re della coda e pro ce den do a zig zag. 

L’angolo tra gli zig zag e la linea tra il sole e l’al ve a re dà l’e sat ta dire zio ne

dove si trova la fonte del cibo (vede re l’il lu stra zio ne qui sopra).

Ma comun que venir a sape re solo la dire zio ne da pren de re per arri va re al cibo

non è abba stan za. Le api ope ra ie devo no anche “sape re” che distan za devo no per -

cor re re, per arri va re a rac co glie re gli ingre dien ti che ser vo no per pro dur re il miele,

e così l’ape “dice” alle altre api, con certi movi men ti del suo corpo, la distan za dal

posto dove si trova il pol li ne. Lo fa dime nan do la parte infe rio re del suo corpo al fine

di cre a re delle cor ren ti d’a ria. Ad esem pio, per “descri ve re” la distan za di 250 metri,

si dime na 5 volte in mezzo minu to. E così viene indi ca ta det ta glia ta men te l’e sat ta

posi zio ne della fonte di cibo, per quan to riguar da sia distan za che orien ta men to.

Ma un nuovo pro ble ma si pre sen ta per l’ape, quan do i viag gi di anda ta e

ritor no pren do no molto tempo. Quando l’ape, che può indi ca re il posto dove si

trova il cibo solo secon do la posi zio ne del sole, ritor na all’al ve a re, il sole nel frat -

tem po si è mosso, di un grado ogni 4 minu ti. E per tan to l’ape com met te reb be un

erro re nell’in for ma re le altre api sulla dire zio ne da pren de re, di 1 grado per ogni

4 minu ti del tempo che impie ga per il ritor no.

Ma sor pren den te men te l’ape non ha que sto pro ble ma! Il suo occhio è for ma -

to da cen ti na ia di minu sco le lenti esa go na li. Ogni lente mette a fuoco un’a rea

molto stret ta, pro prio come fa un tele sco pio. E quan do un’a pe guar da verso il
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sole, in un qual si a si momen to del gior no, può sem pre tro va re la

sua posi zio ne men tre sta volan do, le basta cal co la re il cam bia men -

to della luce del sole secon do il tempo tra scor so. 

Di con se guen za l’ape deter mi na la dire zio ne per arri va re alla

fonte del cibo senza erro ri, cor reg gen do le infor ma zio ni che porta

all’al ve a re, man mano che il sole si spo sta. 

IL METODO PER CONTRASSEGNARE I FIORI

Quando un fiore è già stato visi ta to, l’ape rie sce a capi re che

un’al tra ape ne ha già con su ma to il net ta re, e lo lascia imme dia ta -

men te. In que sto modo rispar mia sia tempo che ener gia. Bene, ma

come fa l’ape a capi re, senza con trol la re il fiore, che il suo net ta re è

già stato con su ma to?

Questo è pos si bi le per ché le api che hanno visi ta to quel fiore in

pre ce den za lo hanno con tras se gna to, lascian do vi cade re sopra una

goc cia di una spe cia le fra gran za. E così quan do un’a pe si sof fer ma

sullo stes so fiore, ne per ce pi sce l’o do re, capi sce che è inu ti le con ti -

nu a re con que sto e si diri ge verso un altro fiore. Così le api non

spre ca no tempo. 

IL MIRACOLO DEL MIELE 

Sapete quan to è impor tan te, come nutri men to, il miele, che

Allah offre all’uo mo per mezzo di un minu sco lo inset to?

Il miele è com po sto di zuc che ri come il glu co sio e il frut to sio, e

di mine ra li come il magne sio, il potas sio, il cal cio, il sale, lo zolfo, il

ferro ed il fosfa to. Contiene le vita mi ne B1, B2, C, B6, B5 e B3, che

poi si tra sfor ma no tutte secon do le qua li tà del net ta re e del pol li ne.

In pic co le quan ti tà, vi sono inol tre anche rame, iodio e zinco. E sono

pre sen ti anche diver si gene ri di ormo ni.

Come Allah affer ma nel Corano, il miele è un “medi ca men to

per l’uo mo”. Questo fatto scien ti fi co è stato con fer ma to dagli scien -

zia ti che si sono riu ni ti duran te la Conferenza Mondiale sull’A pi -

cul tu ra, tenu ta dal 20 al 26 set tem bre 1993, in Cina. Durante tale

con fe ren za si sono discus si i trat ta men ti medi ci con i deri va ti del

miele. Gli scien zia ti Americani, in par ti co la re, hanno detto che il

miele, la pappa reale, il pol li ne e il pro po lis (resi na delle api) cura -

no molti malan ni. Un dot to re Rumeno ha affer ma to di aver pro va -

to il miele su 2.094 suoi pazien ti afflit ti da cata rat ta, e che 2.002 di

que sti sono com ple ta men te gua ri ti. Dei dot to ri Polacchi hanno
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dai diver si colo ri, che con tie ne

gua ri gio ne per il gene re umano.

(Surat an-Nahl: 69)
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inol tre infor ma to i par te ci pan ti alla con fe ren za che la resi na delle api aiuta nella
cura di molte infer mi tà come emor ro i di, pro ble mi cuta nei, distur bi gene a lo gi ci, e
molti altri malan ni. Oggi l’a pi cul tu ra e i pro dot ti delle api hanno dato ori gi ne ad
una nuova cor ren te di ricer ca nei paesi pro gre di ti nella scien za. Altri bene fi ci del
miele si pos so no descri ve re come segue:

È faci le da dige ri re: Dato che le mole co le di zuc che ro nel miele si pos so no
con ver ti re in altri zuc che ri (ad esem pio, frut to sio e glu co sio), il miele viene dige -
ri to facil men te anche da sto ma ci deli ca ti, nono stan te il suo alto con te nu to di
acido. Aiuta reni e inte sti no a fun zio na re meglio.

Ha un basso con te nu to di calo rie: un’al tra sua qua li tà è che, quan do lo si con -
fron ta con una stes sa quan ti tà di zuc che ro, il miele appor ta il 40% di calo rie in
meno. Anche se dà gran de ener gia al corpo, non ne aumen ta il peso.

Si dif fon de rapi da men te nel san gue: Se misce la to con acqua dolce, il miele si
dif fon de nel flus so san gui gno in 7 minu ti. Le sue mole co le libe re di zuc che ro fanno
fun zio na re meglio il cer vel lo, che è l’or ga no che con su ma più zuc che ro.

È coa diu van te nella for ma zio ne del san gue: Il miele for ni sce una parte con si -
de re vo le dell’e ner gia neces sa ria al corpo per la for ma zio ne del san gue. Ed in
aggiun ta con tri bu i sce anche a depu rar lo. Ha effet ti posi ti vi nel rego la re e age vo la re
la cir co la zio ne del san gue. Funziona anche come pro te zio ne con tro i pro ble mi dei
capil la ri e l’ar te rio scle ro si.

Non dà spa zio ai bat te ri: Questa pro prie tà bat te ri ci da del miele è chia ma ta
“l’ef fet to ini bi to re”. Degli espe ri men ti con dot ti sul miele hanno dimo stra to che le
sue pro prie tà bat te ri ci de aumen ta no del dop pio quan do viene dilu i to in acqua. È
molto inte res san te nota re che nella colo nia le api appe na nate sono nutri te con
miele dilu i to dalle api respon sa bi li della loro super vi sio ne – come se sapes se ro
già di que sta carat te ri sti ca del miele. 

La pappa reale: È una sostan za pro dot ta dalle api ope ra ie all’in ter no dell’
alve a re. In que sta sostan za nutri ti va vi sono zuc che ri, pro te i ne, gras si e molte
vita mi ne. Viene usata in pro ble mi di defi cien za dei tes su ti a di fra gi li tà ossea.

È ovvio che il miele, che viene pro dot to in quan ti tà ecce den ti di molto il fab -
bi so gno delle api stes se, è cre a to a bene fi cio dell’uo mo. Ed è anche ovvio che le
api non pos so no svol ge re “da sole” que sto incre di bi le com pi to.

E vi ha sot to mes so tutto quel lo che è nei

cieli e sulla terra: tutto [pro vie ne] da Lui.

In veri tà in ciò vi sono segni per colo ro che

riflet to no. 

(Surat al-Jathiyah: 13)
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“Non riflet to no sul

cam mel lo e di come

è stato cre a to? ... “

IL CAMMELLO



Non riflet to no sul 

cam mel lo e di come è

stato cre a to? E sul

cielo e come è stato

ele va to? E sulle mon ta -

gne - e come sono

state infis se? E sulla

Terra e su come è stata

spia na ta? Ammoniscili

dun que! Che tu altro

non sei che un ammo -

ni to re. (Surat al-

Ghashiyah: 17-21)

39HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)

on riflet to no sul cam mel lo e di come
è stato cre a to? E sul cielo e come è
stato ele va to? E sulle mon ta gne - e

come sono state infis se? E sulla Terra e su come è
stata spia na ta? Ammoniscili dun que! Che tu altro
non sei che un ammo ni to re. (Surat al-Ghashiyah:
17-21)

È fuor di dub bio che tutti gli esse ri, con le
carat te ri sti che che pos sie do no, riflet to no il pote re
illi mi ta to e la cono scen za del loro Creatore. Allah
espri me que sto con cet to in nume ro si ver set ti del
Corano, dove Egli sot to li nea che ogni cosa che
Egli crea è in effet ti un segno, cioè un sim bo lo e un
avver ti men to.

Nel 17° ver set to della Surat al-Ghashiyah,
Allah si rife ri sce ad un ani ma le che dob bia mo esa -
mi na re atten ta men te e su cui dob bia mo pon de ra -
re: il “cam mel lo”.

In que sta sezio ne stu die re mo que sto esse re
viven te su cui Allah ha atti ra to la nostra atten zio -
ne, nella seguen te espres sio ne con te nu ta nel
Corano: “Non riflet to no sul cam mel lo e di come è
stato cre a to?”

Cosa rende il cam mel lo “un esse re viven te
spe cia le” è la sua strut tu ra cor po rea, che nean che
le situa zio ni più sfa vo re vo li rie sco no a dan neg gia -
re. Il suo corpo ha delle carat te ri sti che tali che gli
per met to no di soprav vi ve re per gior ni e gior ni
senza acqua e cibo, ed anche di viag gia re con un
cari co di cen ti na ia di chili sul dorso.

Le carat te ri sti che del cam mel lo, che si appren -
de ran no in det ta glio nelle pagi ne seguen ti, sono la
prova che que sto ani ma le è stato cre a to par ti co lar -
men te per con di zio ni cli ma ti che molto asciut te, e
che è dedi ca to al ser vi zio del gene re umano.
Questo è un segno evi den te della cre a zio ne, per
gli uomi ni che hanno discer ni men to.

“Nell’alternarsi della notte e del gior no e in
ciò che Allah ha cre a to nei cieli e in Terra vi
sono segni per chi ha timo re di Dio”. (Surah
Yunus: 6)

N
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LA TESTA PRO TET TA DAI DANNI DELLA
SAB BIA:
• Le ciglia hanno un siste ma di con ca te na men to. In

caso di peri co lo si chiu do no auto ma ti ca men te e così

non per met to no che la pol ve re entri negli occhi dell’a -

ni ma le.

• Il naso e le orec chie sono coper te da lun ghi peli per

pro teg ge re l’a ni ma le dalla sab bia e dalla pol ve re.

• Il suo lungo collo gli per met te di arri va re, per man -

giar le, a foglie che stan no fino a tre metri dal suolo.

PIEDI ADAT TI A OGNI TIPO DI TER RE NO:
• Hanno due dita unite da un cusci net to ela sti co. Questa strut tu ra,

che rende l’a ni ma le capa ce di aggrap par si con forza al suolo, con -

si ste di quat tro sfere adi po se ed è per fet ta men te ade gua ta per tutti

i tipi di con di zio ni del ter re no.

• Le unghie del piede lo pro teg go no da pos si bi li danni cau sa ti da un

urto.

• Le ginoc chia sono rico per te da calli fatti di pelle spes sa e dura

come il corno. Quando si sten de sulla sab bia cocen te, que ste cal lo -

si tà pro teg go no l’a ni ma le da pos si bi li danni cau sa ti dal ter re no

roven te.
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LA GOBBA SERVE COME RISER VA DI CIBO:
• La gobba del cam mel lo, for ma ta da un ammas so di

gras so, for ni sce il nutri men to che serve all’a ni ma le nei

perio di di magra e di man can za di cibo. Con que sto siste -

ma l’a ni ma le può soprav vi ve re fino a tre set ti ma ne senza

acqua, per den do fino a un terzo del suo peso. Nelle stes -

se cir co stan ze, un esse re umano per de reb be l’8% del

suo peso e mori reb be entro 36 ore, per den do com ple ta -

men te l’ac qua nel suo corpo.

LANA TER MO I SO LAN TE: 
• Questa lana con si ste di una

pelu ria spes sa e aggro vi glia ta

che non solo pro teg ge il corpo

dell’a ni ma le da con di zio ni atmo -

sfe ri che che vanno dal gelo al

calo re estre mo, ma impe di sce

anche la per di ta dell’ac qua dal

corpo. Il Dromedario può ritar da -

re la tra spi ra zio ne incre men tan do

la tem pe ra tu ra cor po ra le fino a

41 gradi, e così impe den do la

per di ta d’ac qua.

• Con la loro spes sa lana i cam -

mel li in Asia rie sco no a soprav vi -

ve re con tem pe ra tu re d’e sta te

fino a 50 gradi, e d’in ver no fino a

50 gradi sot to ze ro.



UNA STRAORDINARIA RESISTENZA ALLA SETE ED ALLA
FAME

Il cam mel lo può soprav vi ve re senza cibo ed acqua per otto gior ni ad una tem -

pe ra tu ra di 50oC. In que sto peri o do, perde il 22% del suo peso cor po reo tota le.

Mentre un uomo sareb be pros si mo a mori re, se il suo corpo per des se del liqui do

equi va len te al 12% del suo peso tota le, un magro cam mel lo può soprav vi ve re

anche per den do ne il 40%. Un’altra ragio ne per la sua resi sten za alla sete è una con -

for ma zio ne che gli rende pos si bi le di aumen ta re la sua tem pe ra tu ra inter na fino a

41oC. Con ciò, l’a ni ma le rie sce a ridur re al mini mo la per di ta d’ac qua duran te il

gior no, nel clima estre ma men te secco del deser to. Durante le fred de notti nel

deser to, inve ce, il cam mel lo rie sce anche a ridur re la sua tem pe ra tu ra cor po rea fino

a 30oC.

UN MIGLIORE SISTEMA DI UTILIZZAZIONE DELL’ ACQUA

I cam mel li pos so no uti liz za re fino a 130 litri d’ac qua, cioè quasi un terzo del

loro peso, in circa 10 minu ti. Ed hanno anche una strut tu ra muco sa, nel naso, che

è 100 volte più gran de di quel la umana. Con il loro gros so, muco so naso ricur vo, i

cam mel li pos so no trat te ne re il 66% dell’u mi di tà pre sen te nell’a ria.

IL MASSIMO BENEFICIO DAL CIBO E DALL’ACQUA

La mag gior parte degli ani ma li muore avve le na ta, quan do l’ec ces si vo quan ti -

ta ti vo di urea accu mu la to nei reni si pro pa ga nel san gue. I cam mel li, inve ce, uti liz -

za no al mas si mo l’ac qua e il cibo facen do pas sa re diver se volte l’u rea attra ver so il
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SI POSSONO CIBARE ANCHE DI SPINE
I Dromedari pos so no resi ste re a tem pe ra tu re fino a 52 gradi sot to ze ro

nelle alte zone dell’A sia Centrale.



fega to. Le loro strut tu re, sia del san gue che delle cel lu le,
sono spe cia liz za te appo sta per per met ter gli di soprav vi -
ve re senza acqua per lun ghi perio di nel deser to.

Le pare ti delle loro cel lu le hanno una spe cia le strut tu ra
che impe di sce la per di ta extra di acqua. Ed inol tre la com -
po si zio ne del loro san gue è tale che non ne con sen te un ral -
len ta men to della cir co la zio ne, nean che quan do il livel lo
dell’ac qua nel loro corpo si è ridot to al mini mo. In più, l’en -
zi ma dell’al bu mi na, che raf for za la resi sten za alla sete, è
pre sen te nel san gue del cam mel lo in quan ti tà più ele va te di
quel le degli altri esse ri viven ti.

La gobba è un altro ausi lio per il cam mel lo. Un quin to
del suo peso tota le vi è sti pa to sotto forma di gras so. Questo
depo si to di gras so cor po reo in un solo posto, impe di sce il
tra su da men to dell’ac qua, ed anche del rela ti vo gras so, dal
resto del corpo. E que sto gli per met te di usare una mini ma
parte di acqua.

Sebbene un cam mel lo possa man gia re dai 30 ai 50 chili
di cibo in un gior no, in con di zio ni avver se, ed anche per un
mese inte ro, gli pos so no basta re solo due chili di erba al
gior no. Il cam mel lo ha delle lab bra molto forti e gom mo se, che gli per met to no per -
fi no di nutrir si di spine così acu mi na te da poter per fo ra re del cuoio. Ha anche uno
sto ma co con quat tro com par ti, ed un siste ma dige sti vo tanto robu sto da dige ri re
qual si a si cosa mangi. Si può addi rit tu ra nutri re di mate ria li come il cauc ciù, che
non si può dav ve ro defi ni re come cibo. Ed è ovvio imma gi na re quan to sia impor -
tan te per lui que sta capa ci tà, in quei climi sec chi.

PRECAUZIONE CONTRO I TORNADO E LE TEMPESTE

Gli occhi dei cam mel li hanno due stra ti di ciglia, che si con ca te na no come una
trap po la e li pro teg go no duran te le vio len te tem pe ste di sab bia. Ed inol tre i cam -
mel li pos so no tap pa re le loro nari ci in modo che non vi pene tri la sab bia.

PROTEZIONE CONTRO CONDIZIONI CLIMATICHE
ROVENTI E GELATE 

Gli spes si ed impe ne tra bi li peli sul corpo del cam mel lo impe di sco no ai raggi
del tor ri do sole del deser to di arri va re fino alla sua pelle. E lo ten go no anche al
caldo quan do fa molto fred do. Ai cam mel li del deser to non fanno effet to le alte
tem pe ra tu re fino a 50oC, ed i cam mel li Bactriani, con due gobbe, pos so no soprav -
vi ve re anche in tem pe ra tu re bas sis si me, fino a -50oC. Cammelli di que sto tipo
pos so no vive re anche in zone situ a te a 4.000 metri sul livel lo del mare.
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PROTEZIONE CONTRO LA SABBIA
BRUCIANTE PRECAUZIONE CON-
TRO I TORNADO E LE TEMPESTE

I piedi dei cam mel li che, in pro por zio ne, sono
più gran di delle loro gambe, sono “pro get ta ti” in
modo spe cia le ed ingran di ti pro prio per aiu tar li a
cam mi na re sulla sab bia senza che vi riman ga no
impri gio na ti. Questi piedi hanno una forma
molto allar ga ta e rigon fia. Inoltre, la spe cia le,
spes sa pelle della loro pian ta serve a pro teg ger li
dalla bru cian te sab bia del deser to.

Soffermiamoci a pen sa re, al cospet to di tutte
que ste infor ma zio ni: Ma il cam mel lo è riu sci to da
solo ad adat ta re il suo stes so corpo alle con di zio -
ni esi sten ti nel deser to? Ha da solo for ma to il
muco nel suo naso, oppu re la gobba sul suo
dorso? Ha da solo dise gna to il suo stes so naso e la
strut tu ra dei suoi occhi in modo da pro teg ger si
con tro i tor na do e le tem pe ste? Ha da solo for gia -
to le strut tu re del suo stes so san gue e delle cel lu -
le sul prin ci pio della con ser va zio ne dell’ac qua?
Ha da solo scel to il tipo di peli che copro no il suo
corpo? Si è da solo tra sfor ma to in una “nave del
deser to”?

Proprio come qual si a si altro esse re viven te, il
cam mel lo di sicu ro non ha potu to fare nien te di
tutto ciò, e ren der si così bene fi co per il gene re
umano. Il ver set to del Corano che affer ma, “Non
riflet to no sul cam mel lo - e di come è stato cre a to?“
ci porta a con si de ra re nel modo miglio re la cre a -
zio ne di que sto eccel len te ani ma le. Come tutte le
altre cre a tu re, anche il cam mel lo è stato dota to di
molte qua li tà spe cia li, e poi man da to sulla terra
come segno dell’ec cel len za nella cre a zio ne volu ta
dal Creatore.

Essendo stato cre a to con tali supe rio ri carat te -
ri sti che fisi che, il cam mel lo è stato desti na to a ser -
vi re il gene re umano. Per quan to riguar da gli
uomi ni, a que sti viene ordi na to di vede re simi li
mira co li della cre a zio ne in tutto l’u ni ver so, e
vene ra re il Creatore di tutti gli esse ri: Allah. 
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“Non vede te come Allah vi ha sot to mes so quel

che è nei cieli e sulla terra e ha dif fu so su di voi i

Suoi favo ri, pale si e nasco sti? Ciononostante vi è

qual cu no tra gli uomi ni che pole miz za a pro po si -

to di Allah senza avere né scien za, né guida, né

un Libro illu mi nan te.” 

(Surah Luqman: 20)
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O uomini! Vi è proposta una metafora,

ascoltatela attentamente. Coloro che

invocate all’infuori di Allah non

potrebbero creare neppure una mosca,

neanche se si unissero a tal fine. E se la

mosca li depredasse di qualcosa, non

avrebbero modo di riprendersela.

Quanta debolezza in colui che sollecita

e in colui che viene sollecitato! Non

considerano Allah nella Sua vera realtà.

In verità Allah è Forte e Onnipotente. 

(Surat al-Hajj: 73-74)

LA MOSCA

“ … (essi) non

potreb be ro cre a re

nep pu re una mosca

… “

“ … (essi) non

potreb be ro cre a re

nep pu re una mosca

… “
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Vista pano ra mi ca da
miglia ia di lenti.
Vista pano ra mi ca da
miglia ia di lenti.
Le lenti esa go na li che costi tu i -

sco no gli occhi di una mosca

for ni sco no un’a rea visi va molto

più ampia di una nor ma le lente.

In alcu ne mosche, que ste lenti

pos so no tal vol ta arri va re fino a

5.000. Inoltre, la strut tu ra sfe ri -

ca del l'oc chio gli con sen te

anche di vede re alle spal le,

con fe ren do quin di un gran de

van tag gio sui suoi nemi ci. 
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Un'altra specifica

caratteristica delle

mosche è il modo in

cui digeriscono il cibo.

A differenza di molti

altri organismi viventi,

il cibo non viene

digerito nella loro

bocca, ma all’esterno

del loro corpo.

Riversando con le loro

proboscidi del liquido

speciale sul cibo lo

rendono di una

consistenza adatta al

suo assorbimento a

mezzo delle pompe

assorbenti che le

mosche hanno in gola. 

La pompa assor ben te della mosca:
La pro bo sci de 
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“Non si ricor da l’uo mo

che fummo Noi a 

cre ar lo quan do anco ra

non era nulla?”

(Surah Maryam: 67)
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e una per so na non usa il suo senso comu ne e si pone la doman da
“come sono venu to al mondo?”, adot tan do un’ atti tu di ne illo gi ca
si rispon de, “in un qual che modo! …” Ragionando in tal modo
andrà incon tro ad una vita dove non avrà tempo per pon de ra re

pro ble mi di que sto tipo.
Ma inve ce una per so na di buon senso dovreb be riflet te re su come è stato cre -

a to, e com pren de re per tan to il signi fi ca to della sua vita. E così facen do non
dovreb be aver timo re, come suc ce de ad alcu ni, di arri va re alla con clu sio ne “io
sono stato cre a to”. Queste per so ne, a cui si è accen na to più sopra, non voglio no
assu mer si alcu na respon sa bi li tà verso un Creatore. Hanno paura di
esse re costret ti a cam bia re il loro stile di vita, le loro abi tu di ni, e le ide -
o lo gie che hanno accet ta to, nel caso che si con vin ca no di esser stati cre -
a ti. E per tan to rifug go no dall’ob be dien za verso il loro Creatore. È la
psi co lo gia, descrit ta nel Corano, adot ta ta da colo ro che nega no Allah e
che, “a torto e con super bia, rifiu ta no i Suoi segni, nono stan te ne abbia -
no la cer tez za”, (Surat an-Naml: 14)

D’altra parte, una per so na che valu ta la sua esi sten za con sag gez za
e buon senso non vedrà altro in sé che i segni della cre a zio ne da parte
di Allah. Riconoscerà che la sua esi sten za dipen de dalla coo pe ra zio ne
di miglia ia di siste mi com pli ca ti, nes su no dei quali è stato da lui cre a -
to, o che lui può con trol la re. Comprenderà che egli “è stato cre a to” e,
cono scen do il nostro Creatore, Allah, pro ve rà a capi re per quale scopo
Egli lo ha “cre a to”.

Per chi un que vuol pro va re a com pren de re il signi fi ca to della Sua
cre a zio ne vi è un libro guida: il Corano. Questo libro è una guida che è
stata man da ta a lui ed a tutti gli uomi ni sulla Terra dal nostro Creatore,
Allah.

Il fatto che il feno me no della cre a zio ne abbia avuto luogo come
viene descrit to nel Corano, tra smet te degli impor tan ti signi fi ca ti agli
uomi ni prov vi sti di discer ni men to.

Nelle pagi ne che seguo no sono inclu se varie infor ma zio ni, per colo ro che
hanno sag gez za e buon senso, che dimo stre ran no loro come “sono stati cre a ti”, e
le mera vi glie di que sta cre a zio ne.

Allah vi ha cre a ti

dalla terra e poi da

una goc cia di sper -

ma e quin di vi ha

dispo sti a cop pie.

Non c'è fem mi na

che sia gra vi da o

par to ri sca a Sua

insa pu ta. A nes sun

esse re viven te sarà

pro lun ga ta o abbre -

via ta la vita senza

che ciò non sia

[scrit to] in un Libro.

In veri tà ciò è faci le

per Allah. (Surah

Fatir: 11)

PART II: “L’ESSERE UMANO”PART II: “L’ESSERE UMANO”

CREAZIONE NELL’UTERO

S
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La sto ria della cre a zio ne dell’uo mo ha ini zio in due siti molto distan ti l’uno
dall’al tro. L’essere umano entra in vita a segui to dell’u nio ne di due diver se sostan -
ze, pre sen ti nei corpi delle donne e degli uomi ni, che sono state cre a te del tutto
indi pen den te men te l’una dall’al tra, eppu re sono in per fet ta armo nia tra loro. È
certo che lo sper ma nel corpo maschi le non si pro du ce per volon tà o sotto il con -
trol lo dell’uo mo, così come non lo è per l’uo vo nel corpo fem mi ni le. Ed infat ti sia
l’uo mo che la donna non sono con sa pe vo li di quan to suc ce de in loro.

Siamo Noi che vi abbia mo cre a to ed allo ra per ché
non con fer ma te la veri tà? Avete pen sa to allo sper -
ma che eia cu la te? Siete forse voi che lo cre a te o
siamo Noi il Creatore? (Surat al-Waqi’ah: 57-59)

È ovvio che ambe due le sostan ze, quel la che pro -
vie ne dall’uo mo e quel la dalla donna, sono cre a te per
accor dar si l’un l’al tra. La cre a zio ne di que ste due
sostan ze, la loro unio ne e tra sfor ma zio ne in un esse -
re umano sono dav ve ro dei gran di mira co li.

I TESTICOLI E LO SPERMA

Lo sper ma, che è il primo passo nella cre a zio ne di
un nuovo esse re umano, viene pro dot to “al di fuori”
del corpo umano. La ragio ne di ciò è che la pro du zio -
ne dello sper ma è pos si bi le solo in un ambien te di
alme no due gradi più fred do della tem pe ra tu ra cor -
po rea. Al fine di sta bi liz za re la tem pe ra tu ra a que sto
livel lo, i testi co li sono rac chiu si in una pelle spe cia le,
che si restrin ge quan do fa fred do e si allar ga quan do
fa caldo, riu scen do così a tene re costan te la tem pe ra -
tu ra. È l’uo mo stes so che “rego la” e pre di spo ne que -
sto deli ca to equi li brio? Certamente no. Il maschio

non se ne accor ge nem me no. Quelli che con ti nu a no a con tra sta re il con cet to della
cre a zio ne, pos so no solo dire che que sta è “una fun zio ne ine splo ra ta del corpo
umano”. La defi ni zio ne “fun zio ne ine splo ra ta” non è altro che un “mero nome”.

Gli sper ma to zoi, pro dot ti nei testi co li al ritmo di 1.000 al minu to, sono pro get -
ta ti per com pie re un viag gio verso le ovaie fem mi ni li, un viag gio che pro gre di sce
come se “sapes se ro” il punto d’ar ri vo. Gli sper ma to zoi sono com po sti da una
testa, un collo, ed una coda. La coda ne per met te i movi men ti nell’u te ro muo ven -
do si come un pesce.

La loro testa, che con tie ne una por zio ne del codi ce gene ti co del bam bi no, è
coper ta da uno spe cia le scudo pro tet ti vo. La fun zio ne di tale scudo diven ta ovvia

Lo sper ma e l’in ter no dei testi co li.
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al momen to della pene tra zio ne nell’u te ro della
madre, dato che lì l’am bien te è molto acido. È chia -
ro che lo sper ma to zoo è coper to con un scudo pro -
tet ti vo da “qual cu no” che è al cor ren te di que sta aci -
di tà. (Lo scopo di tale aci di tà è quel lo di pro teg ge re
la madre da even tua li micro bi.)

Non sono solo i milio ni di sper ma to zoi che ven -
go no eia cu la ti nell’u te ro. Il seme che li con tie ne è
una mistu ra di vari gene ri di flui di. Nel Corano que -
sto fatto viene messo in rilie vo dal ver set to che
segue:

“Non è forse tra scor so un lasso di tempo in cui
l’uo mo non sia stato una cre a tu ra degna di
men zio ne? Noi cre am mo l’uo mo da una goc cia di sper ma ete ro ge nea, per
met ter lo alla prova, e Noi abbia mo fatto sì che sen tis se e vedes se,”(Surat al-
Insan:1-2)

Questi flui di all’in ter no del seme con ten go no zuc che ro, che serve a for ni re l’e -
ner gia neces sa ria agli sper ma to zoi. Ed inol tre la com po si zio ne basi ca del seme ha
vari com pi ti, come neu tra liz za re gli acidi posti all’en tra ta dell’u te ro della madre,
e con ser var ne la sci vo lo si tà per favo ri re il movi men to degli sper ma to zoi. (E qui si
vede di nuovo che due dif fe ren ti e indi pen den ti esse ri sono stati cre a ti per accor -
dar si l’uno con l’al tro.) Lo sper ma to zoo com pie un dif fi ci le viag gio all’in ter no del
corpo della madre, fino a che non rag giun ge l’uo vo. E non impor ta con quan to
acca ni men to si difen da no, solo circa un miglia io, dei due o tre cen to milio ni di
sper ma to zoi che hanno ini zia to il viag gio verso l’uo vo, lo rag giun go no.

L’UOVO

Mentre lo sper ma è pro get ta to per l’uo vo, quest’ul ti mo, inve ce, è pre pa ra to
per esse re il ger mo glio della vita in un ambien te del tutto dif fe ren te … Anche se
la donna, all’i ni zio, non ne è con sa pe vo le, un uovo matu ra to nelle sue ovaie viene
lascia to nella cavi tà addo mi na le, dove poi viene preso dalle brac cia posi zio na te
all’e stre mi tà di certe appen di ci dell’u te ro chia ma te tube di Falloppio. Dopo di ciò,
l’ uovo ini zia a muo ver si, aiu ta to dal movi men to delle ciglia vibra ti li all’in ter no
delle tube. Questo uovo non è più gran de di un mezzo gra nel lo di sale.

Il posto dove lo sper ma e l’uo vo si incon tra no è la tuba di Falloppio, dove l’uo -
vo comin cia a secer ne re un liqui do spe cia le. Con l’a iu to di que sta secre zio ne lo
sper ma to zoo rie sce a tro va re il posto dove sta l’uo vo. Dobbiamo fare atten zio ne:
quan do dicia mo che l’uo vo “ini zia a secer ne re”, non stia mo par lan do di un uomo
o di un esse re coscien te. Né si può spie ga re, come se fosse una coin ci den za, che
una micro sco pi ca massa pro te i ca “deci da” quel lo che deve suc ce de re “per suo



conto”, per poi “pre pa rar si” a secer ne re un com po sto chi mi co che serva per atti -

ra re verso di sé lo sper ma to zoo. È evi den te che vi è un pro get to pre ce den te che

ora viene attu a to.

In breve, il siste ma ripro dut ti vo del corpo umano è pro get ta to per unire lo

sper ma e l’uo vo. E ciò signi fi ca che il siste ma ripro dut ti vo fem mi ni le è stato cre -

a to secon do le neces si tà dello sper ma to zoo, e che que sti è stato cre a to secon do le

neces si tà ambien ta li all’in ter no dell’u te ro fem mi ni le.

L’INCONTRO DELLO SPERMA E DELL’UOVO

Quando lo sper ma, che è desti na to a fer ti liz za re l’uo vo, gli si avvi ci na, quest’

ulti mo di nuovo “deci de” di secer ne re un liqui do spe cia le, pre pa ra to pro prio per

lo sper ma, e che serve per dis sol ve re il suo scudo pro tet ti vo. Dopo di ciò, dei sac -

chet ti con te nen ti degli enzi mi sol ven ti, che si tro va no all’e stre mi tà dello sper ma,

e che sono con ce pi ti affin ché siano usati pro prio dall’uo vo, si apro no per farne

fuo riu sci re gli enzi mi. Quando lo sper ma rag giun ge l’uo vo gli enzi mi ne per fo ra -

no la mem bra na per met ten do così allo sper ma di pene trar vi. Gli sper ma to zoi che

si sono avvi ci na ti tutt’in tor no all’uo vo comin cia no a lot ta re tra loro per entra re,

ma di soli to solo uno rie sce a fer ti liz za re l’uo vo.

I ver set ti del Corano che descri vo no que sta fase sono molto inte res san ti. Vi si

Il Momento dell’U nio ne
Uno degli sper ma to zoi pene tra

nell’uo vo per fer ti liz zar lo dopo

un lungo e dif fi ci le viag gio.

Quando lo

spermatozoo che lo

fertilizzerà gli si

avvicina, l’uovo

all’improvviso

secerne un fluido

speciale che ne

dissolve lo scudo

protettivo. Questo

causa l’apertura

delle sacche che si trovano all’apice dello spermatozoo

e che contengono degli enzimi solventi. Appena lo

spermatozoo raggiunge l’uovo, i suoi enzimi perforano

la membrana dell’uovo, permettendone cosi la

penetrazione.

Gli sper ma to zoi

attor no all’o vu lo



affer ma che l’es se re umano è fatto da un estrat to di flui do base, cioè il seme.
“… Quindi ha trat to la sua discen den za da un estrat to del flui do base”
(Surat as-Sajda: 8)

Secondo quan to ci infor ma il ver set to, non è il flui do stes so che tra spor ta lo
sper ma to zoo che fer ti liz za l’uo vo, ma solo un suo “estrat to”. Un sin go lo sper ma
all’in ter no di tale flui do è l’a gen te fer ti liz zan te, o meglio anco ra, i cro mo so mi di
que sto sper ma, che sono un suo “estrat to”.

Quando un uovo per met te ad uno sper ma to zoo di pene trar lo, per gli altri non
è più pos si bi le entra re. La ragio ne è che attor no l’uo vo esi ste un campo elet tri co.
L’area attor no l’uo vo ha una cari ca nega ti va (-), che diven ta posi ti va (+) appe na
lo sper ma to zoo è pene tra to nell’uo vo. Pertanto que sto, che ora ha la stes sa cari ca
elet tri ca degli sper ma to zoi rima sti fuori, li respin ge. E que sto signi fi ca che le cari -
che elet tri che delle due sostan ze, che si for ma no indi pen den te men te e sepa ra ta -
men te l’una dall’al tra, sono però anche in accor do tra loro.

Per fini re, il DNA con te nu to nello sper ma del maschio si com bi na con il DNA
nell’uo vo della fem mi na. E così si è cre a to il primo seme, la prima cel lu la di un
nuovo esse re umano nel grem bo della madre: lo zigo te. 

IL GRUMO CHE SI AGGRAPPA ALL’UTERO ....

Quando lo sper ma del maschio si uni sce con l’uo vo della fem mi na, come
descrit to sopra, si forma l’es sen za del bam bi no che deve nasce re.
Questa sin go la cel lu la, cono sciu ta in bio lo gia come lo “zigo te”,
ini zie rà istan ta ne a men te a cre sce re, divi den do si in con ti nu i tà,
per diven ta re alla fine un “pezzo di carne”.

Lo zigo te, però, non tra scor re il peri o do del suo svi lup po
sospe so nel vuoto. Si aggrap pa inve ce all’u te ro, pro prio come
fanno le radi ci degli albe ri che sono sta bil men te fis sa te alla terra
con i loro vitic ci. Per mezzo di que sto vin co lo lo zigo te ottie ne,

La cre sci ta che ini zia con una sin go la cel lu la con ti nua con

la costan te mol ti pli ca zio ne delle cel lu le. Lo zigo te visto

quan do si aggrap pa all’u te ro mater no.

La crescita che comincia con un unicellulare conti-

nua con la moltiplicazione costante delle celle.



dal corpo della madre, le sostan ze essen zia li per il suo svi lup po.
Un tale det ta glio non lo si può cono sce re senza un pro fon da cono scen za della

fisio lo gia. È ovvio che nes su no pos se de va tale cono scen za quat tor di ci seco li fa.
Ma è abba stan za inte res san te il fatto che Allah si rife ri sce sem pre allo zigo te, che
si sta svi lup pan do nel grem bo della madre, come “un grumo di san gue” nel
Corano:

Recita: Nel nome del tuo Signore Che ha cre a to l’uo mo da un grumo di san -
gue. Recita: E il tuo Signore è il più gene ro so (Surat al-‘Alaq: 1-3)

Crede forse l’uo mo che sarà lascia to libe ro? Non fu egli una goc cia di sper -
ma eia cu la ta? Quindi un grumo di san gue, che Egli ha cre a to dan do gli una
forma, da cui poi ne tras se ambe due i sessi, maschio e fem mi na? (Surat al-
Qiyamah: 36-39)

Il signi fi ca to in Arabo della paro la “grumo di san gue” è “un qual co sa che si
aggrap pa a qual che posto”. La paro la è usata let te ral men te per descri ve re le san -
gui su ghe che si attac ca no al corpo per suc chia re il san gue. È ovvia men te il
miglior modo pos si bi le per descri ve re lo zigo te che si aggrap pa alla pare te dell’u -
te ro per assor bir ne il suo sosten ta men to.

Il Corano ha anco ra dell’al tro da rive la re circa lo zigo te il quale, aggrap pan -
do si per fet ta men te all’u te ro, ini zia il suo svi lup po. L’utero della madre, intan to,
è riem pi to con un liqui do chia ma to “liqui do amnio ti co” in cui è com ple ta men te
immer so lo zigo te. La fun zio ne più impor tan te di que sto liqui do è di pro teg ger -
lo, duran te il suo svi lup po, da even tua li colpi pro ve nien ti dall’e ster no. Nel

LE TRE ZONE SCURE
1. La tuba di Falloppio: que sta è la zona dove l’uo vo

e lo sper ma to zoo si uni sco no, e dove l’o va ia si con -

net te all’u te ro.

2. Dentro la pare te dell’u te ro, a cui lo zigo te si

aggrap pa per lo svi lup po.

3. La zona dove l’em brio ne ini zia la sua cre sci ta in

una sacca piena di un liqui do spe cia le.

Tutto que sto è così asse ri to nel Corano:

“Vi crea nel ven tre delle vostre madri, cre a zio ne dopo

cre a zio ne, in tre tene bre [suc ces si ve]. Questi è Allah,

il vostro Signore. Appartiene a Lui la sovra ni tà. Non

c'è altro dio all'in fuo ri di Lui. Come pote te allon ta nar -

vi [da Lui]?” (Surat az-Zumar: 6)

All’inizio

solo una

mac chia

scura, gli

occhi del

bebé pren -

do no la loro

forma defi -

ni ti va

duran te i

mesi che

pas sa no.

MENTRE SI FORMANO GLI OCCHI ...



Corano que sto fatto viene rive la to come segue:
Non vi cre am mo da un liqui do vile che depo si tam mo in un sicu ro ricet ta -
co lo? (Surat al-Mursalat: 20-21)

Tutte que ste infor ma zio ni date dal Corano, sulla for ma zio ne dell’uo mo,
dimo stra no che il Corano pro vie ne da una fonte che cono sce tutto su tale for ma -
zio ne fino al più pic co lo det ta glio. E que sta è un’ul te rio re prova che il Corano è
la paro la di Allah.

Nel frat tem po l’em brio ne, che in pre ce den za aveva l’a spet to di un gel, col
pas sa re del tempo si tra sfor ma. All’interno della sua strut tu ra, ini zial men te
molle, si comin cia no a for ma re delle ossa rigi de, che ser vi ran no poi a dare al
corpo la capa ci tà di stare eret to. Le cel lu le, che all’i ni zio erano tutte ugua li, ini zia -
no a spe cia liz zar si: alcu ne diven ta no cel lu le degli occhi, sen si bi li alla luce, altre
diven ta no sen si bi li al fred do, al caldo, al dolo re, ed altre anco ra alle vibra zio ni
sono re. Sono le cel lu le stes se che, da sole, deci do no su que ste dif fe ren zia zio ni?
Sono loro che, da sole, prima deci do no di for ma re un cuore o un occhio umano,
e poi por ta no a ter mi ne tale incre di bi le com pi to? Oppure sono state cre a te appo -
sta per que sti scopi? Di sicu ro la sag gez za, l’in tel let to e l’a ni ma di chi un que rico -
no sce ran no la fon da tez za di quest’ul ti ma alter na ti va.

Alla fine di que sti pro ces si, l’em brio ne com ple ta il suo svi lup po nel grem bo
della madre, e un bam bi no viene dato alla luce. Ora è 100 milio ni di volte più
gran de e 6 miliar di di volte più pesan te di quan to lo era all’i ni zio …

Questa è la sto ria del nostro primo passo per entra re nella vita, non quel li di
un qua lun que altro orga ni smo. Cosa può esse re più impor tan te per un uomo che
il com pren de re lo scopo di que sta stu pe fa cen te cre a zio ne?

È illo gi co pen sa re che tutte que ste com pli ca te fun zio ni abbia no luogo “per
loro volon tà”. Nessuno ha il pote re di cre a re sé stes so, o una qual si a si altra per -
so na, o un qual si a si ogget to. È Allah che crea tutti gli even ti fin qui descrit ti, ogni
momen to, ogni secon do ed ogni fase.

“Allah vi ha cre a ti dalla pol ve re e poi da una goc cia di sper ma e quin di vi
ha dispo sti a cop pie. Non c’è fem mi na che sia gra vi da o par to ri sca a Sua
insa pu ta. A nes su na cosa viven te verrà pro lun ga ta o abbre via ta la vita
senza che ciò sia (scrit to) in un Libro. Ciò è faci le per Allah.” (Surah Fatir:
11)

Il nostro corpo, che solo da una “goc cia di sper ma” si tra sfor ma in un esse re
umano, è sog get to a milio ni di deli ca ti equi li bri. Anche se non ce ne ren dia mo
conto, nel nostro corpo vi sono dei siste mi, estre ma men te com ples si e deli ca ti,
che ci aiu ta no a soprav vi ve re. Allah, l’u ni co Padrone, Creatore e Signore dell’uo -
mo, ha costru i to tutti que sti siste mi, affin ché que sti capi sca che egli “è stato cre a -
to”.

L’uomo è un esse re che Allah ha cre a to. E dato che è stato cre a to, egli non sarà
“lascia to senza con trol lo (senza scopo)”.
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I primi gior ni del viso di un esse re umano (a

sini stra) e il suo aspet to fina le

O uomo! Cosa mai ti ha ingannato circa il tuo Nobile Signore?

Egli Che ti ha creato, plasmato e t'ha dato armonia e Che ti ha

formato nel modo che ha voluto? 

(Surat al-Infitar: 6-8)

“È Allah che vi ha con ces so la terra come sta bi le dimo ra e il cielo come

un tetto, e vi ha for ma to, dan do vi la miglio re delle forme” 

(Surat Ghafir: 64)



IL LATTE DELLA MAMMA

Il nutri men to di un nuovo esse re umano, diven ta to un bebè a segui to della tra -
sfor ma zio ne dello sper ma, è un mira co lo a sé stan te. Il latte umano è il miglior
nutri men to pos si bi le, e viene pro dot to senza l’a iu to della mamma o di chi un que
altro.

Grazie alle sostan ze che lo com pon go no, il latte mater no è sia un’ec cel len te
fonte di nutri men to per il neo na to, che una sostan za che accre sce la resi sten za con -
tro i malan ni della madre e del bebè. I dot to ri sono d’ac cor do
sul fatto che il latte arti fi cia le per bam bi ni debba esse re pre fe ri -
to solo nel caso che quel lo mater no non sia ade gua to, e che i
bam bi ni deb ba no esse re ali men ta ti con il latte della mamma
spe cial men te duran te i primi mesi di vita. Ora diamo uno
sguar do alle carat te ri sti che di que sto latte:

* L’aspetto più inte res san te è che la sua con cen tra zio ne
cam bia secon do le fasi dello svi lup po del bam bi no. La quan ti tà
di calo rie ed il con te nu to nutri ti vo cam bia no a secon da se il
parto è stato pre ma tu ro o meno. Se il parto è pre ma tu ro, il con -
cen tra men to di gras si e pro te i ne nel latte della madre è più alto
di quel lo nor mal men te neces sa rio, dato che un neo na to pre ma -
tu ro ha biso gno di più calo rie.

* Gli ele men ti del siste ma immu ni ta rio neces sa ri al neo na -
to, come gli anti cor pi o le cel lu le difen si ve, gli ven go no som mi -
ni stra ti, pron ti all’u so, col latte mater no. Proprio come se fos se -
ro dei sol da ti pro fes sio ni sti, que sti difen do no il corpo a cui non
appar ten go no e pro teg go no il bebè dai suoi nemi ci.

* È anti bat te ri co. Sebbene i bat te ri si pro du co no nor mal men -
te nel latte nor ma le se viene lascia to a tem pe ra tu ra ambien te per
sei ore, que sto non suc ce de nel caso del latte della madre, in cui
non vi è pro du zio ne di bat te ri duran te uno peri o do ugua le.

* Protegge il neo na to con tro la arte rio scle ro si.
* Il neo na to lo dige ri sce pron ta men te.
È risa pu to che nes su no dei nutri men ti arti fi cia li, pro dot ti nei moder ni labo ra to -

ri da esper ti die ti sti, appor ta al neo na to lo stes so bene fi cio del latte mater no natu -
ra le. Ed allo ra come si può rispon de re alla doman da, “Chi ha pro dot to que sto latte
per neo na ti nel corpo della mamma, quan do nean che lei stes sa si accor ge di pro -
dur re un ali men to ben supe rio re a quel li pro dot ti nei labo ra to ri?” È chia ris si mo che
è il Creatore del bebè che dà ori gi ne al latte mater no, quan do il neo na to ha biso gno
di que sto latte …
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I bebé nasco no dal grem bo delle

madri con un rifles so con di zio na to

che li porta a suc chia re.

Quest’abitudine, che li porta a suc -

chiar si il pol li ce sin dalla per ma nen za

nel ven tre mater no, ha una impor tan -

za vita le per il nutri men to del bebé

dopo la nasci ta, dato che que sti non

ha alcun altro modo per nutrir si con

il latte, l’u ni co cibo che gli è dispo ni -

bi le.
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n molti ver set ti del Corano, Allah richia ma la nos tra atten zio ne sulla
crea zio ne dell’uo mo, e ci invi ta a pon de ra re su tale crea zio ne:  “O
uomo! Cosa ti ha mai illuso circa il tuo Nobile Signore?  Che ti ha
cre a to, plas ma to e dato armo nia.  E che ti ha for ma to nel modo che

ha volu to.” (Surat al-Infitar: 6- 8)
L’essere umano è uno degli esse ri viven ti con i più eccel len ti, sofis ti ca ti e stu pe -

fa cen ti sis te mi in natu ra, che Allah ha for gia to nelle dovu te pro por zio ni.
Il corpo umano è un insie me di carne ed ossa dal peso di circa 60 – 70 chi lo gram -

mi.  Come è risa pu to, la carne è una delle sos tan ze più deli ca te esis ten ti in natu ra.
Quando viene las cia ta all’a ria aper ta si decom po ne entro un paio d’ore, diven ta
ricet ta co lo di vermi in pochi gior ni ed ini zia a puz za re in modo insop por ta bi le.  Una
gran parte del corpo umano è cos ti tui ta da ques ta depe ri bi le sos tan za.  Che comun -
que si con ser va, senza mai guas tar si o dete rio rar si, per circa 70 – 80 anni gra zie alla
cir co la zio ne del san gue che la nutre, ed alla pelle che la pro teg ge dai bat te ri ester ni. 

D’altronde, tutte le capa ci tà del corpo umano sono dav ve ro note vo li.  Ognuno
dei cin que sensi è un mira co lo.  L’uomo ries ce a per ce pi re il mondo ester no attra ver -
so ques ti sensi, e può con dur re paci fi ca men te la sua vita gra zie alla loro tota le inte -
gra zio ne.  I det ta gli di quel lo che ci cir con da, e che ispe zio nia mo con i nos tri sensi,
così impec ca bil men te pro get ta ti, della vista, dell’o do ra to, del tatto, dell’u di to e del
gusto, sono le prove evi den ti dell’e sis ten za del Creatore.

La mira co lo sa strut tu ra del corpo umano non si limi ta però ai cin que sensi.
Ognuno degli orga ni che ren do no pos si bi le la nos tra vita è un mira co lo a sé stan te.
Tutti fun zio na no uni ca men te per sod dis fa re le nos tre neces si tà.  Immaginiamo per
un momen to come sareb be dura la nos tra vita, se fos si mo stati cre a ti senza mani.
Cosa suc ce de reb be se non aves si mo le gambe, o se i nos tri corpi fos se ro rico per ti da
acu lei, squa me o da rigi di stra ti ester ni, inve ce che dalla pelle?

In aggi un ta, i com ples si sis te mi esis ten ti nel corpo umano, come la res pi ra zio ne,
la nutri zio ne, i mec ca nis mi ripro dut ti vi e di dife sa e l’es te ti ca, sono tutti ben dis tin -
te mera vi glie.

Come si è visto, nume ro si deli ca ti equi li bri coe sis to no nel corpo umano, dove la
per fet ta rela zio ne, tra loro, di sis te mi del tutto inter di pen den ti, per met te all’uo mo il
pro se gui men to delle sue fun zio ni vita li senza alcun pro ble ma.

Ed inol tre tutto ques to viene effet tua to senza alcun biso gno di sfor zi extra, o
di dover affron ta re delle dif fi col tà.  Per la mag gior parte del tempo, una per so na
non si accor ge nem me no di ciò che suc ce de nel suo corpo.  L’uomo non si rende
conto di molte cose:  il momen to che la diges tio ne ini zia o ter mi na nel suo sto ma -
co, il ritmo del suo cuore, la cir co la zio ne del san gue che tras por ta esat ta men te i
mate ria li che ser vo no pro prio nei posti gius ti, e la sua capa ci tà di vede re e sen ti -
re.

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR) 63

I



Un impec ca bi le sis te ma è stato pre dis pos to nel corpo umano e fun zio na per fet ta -

men te.  Questa è la crea zio ne di Allah, Che rego la tutto dai cieli alla terra.  Allah crea

tutto, ogni det ta glio ed ogni esse re viven te nell’u ni ver so.  Il dise gno con cui ci con -

fron tia mo quan do esa mi nia mo da vici no il corpo umano è la prova della uni ci tà ed

impec ca bi li tà dell’ar te della crea zio ne di Allah.

Allah richia ma la nos tra atten zio ne sulla per fe zio ne dell’u ni ver so nella Surat al-

Mulk:
Colui che ha cre a to sette cieli sovrap pos ti senza che tu veda alcun difet to
nella crea zio ne del Compassionevole.  Guarda di nuovo – vedi una qual che
fen di tu ra?  Guarda anco ra due volte.  Il tuo sguar do rica drà stan co e sfi ni to!
(Surat al-Mulk: 3-4)

Alcuni dei milio ni di deli ca ti equi li bri insi ti nel corpo umano sono ques ti:

I cin que sensi sono pre dis pos ti secon do le neces si tà dell’uo mo.  Ad esem pio, l’o -

rec chio può sen ti re solo quel le vibra zio ni sono re che sono entro certi limi ti.  Ad una

prima con si de ra zio ne, un udito di por ta ta mag gio re potreb be sem bra re più van tag gio -

so, ma inve ce ques ti limi ti sen so ria li – chia ma ti “la soglia dell’u di to” – sono così rego -

la ti per uno scopo pre ci so.  Se aves si mo delle orec chie più sen si bi li, sarem mo con ti nua -

men te cos tret ti a sop por ta re molti rumo ri, dal bat ti to del nos tro cuore al frus cio dei

micros co pi ci acari sul pavi men to.  Ed allo ra la vita potreb be diven ta re molto irri tan te

per noi.

Lo stes so tipo di “equi li brio par ti co la reg gia to” esis te anche per il senso del tatto.

I nervi pre pos ti al tatto, che risie do no sotto la pelle umana, sono resi sen si bi li nel

migli or modo pos si bi le e dis se mi na ti dap per tut to sul corpo.  Questi nervi sono rag -

grup pa ti prin ci pal men te sui nos tri pol pas trel li, lab bra ed orga ni ses sua li.  In con fron -

to, regio ni “meno impor tan ti” per il tatto, come il dorso, hanno un minor nume ro di

nervi.  E ques to com por ta gran di van tag gi per l’uo mo.  Immaginiamo che fosse vero

il con tra rio: cioè che i nos tri pol pas trel li fos se ro estre ma men te insen si bi li, men tre la

mag gio ran za dei nervi fosse sis te ma ta sul dorso.  Indubbiamente ciò sareb be molto

irri tan te, in quan to men tre non potrem mo usare le nos tre mani effi cien te men te, sen -

ti rem mo però sul dorso anche la sos tan za più sot ti le – come per esem pio le pie ghe

della cami cia.

Lo svi lup po degli orga ni è un esem pio di ques to “deli ca to equi li brio”.

Consideriamo ad esem pio, i capel li e le ciglia.  Sebbene ambe due in defi ni ti va siano

“capel li”, non cres co no però allo stes so modo in uno stes so lasso di tempo.

Supponiamo ora che le ciglia cres ca no allo stes so ritmo dei capel li.  Le ciglia fini -

reb be ro nei nos tri occhi e ques to ci impe di reb be la visua le, impe den do così il cor -

ret to fun zio na men to di uno dei nos tri orga ni più vita li.  Le ciglia rag gi un go no una

certa lun ghez za, che rima ne cos tan te.  Se in qual che modo, per esem pio con una

bru cia tu ra o acci den tal men te, si accor cias se ro, allo ra pian piano ritor ne reb be ro alla

PER GLI UOMINI CON DISCERNIMENTO64



loro lun ghez za “ide a le”, e poi smet te reb be ro di cres ce re.  Ed anche la loro forma è

molto impor tan te.  Dato che si cur va no leg ger men te all’in sù, non ostruis co no la

visua le e danno un aspet to este ti ca men te gra de vo le agli occhi.  Man mano che cre-

s co no, le ciglia ven go no rico per te da un olio spe cia le, secre to da alcu ne spe ci fi che

glan do le posi zio na te al bordo delle pal pe bre.  Questa è la ragio ne per la quale le

ciglia non sono ruvi de e drit te come le seto le di una spaz zo la.  E vi è un “sot ti le

aggius ta men to”, iden ti ca men te esat to, in ogni punto del corpo umano.

Questo sis te ma di crea zio ne par ti co la reg gia ta si evi den zia, in modo stu pe fa cen te,

sia nei bimbi neo na ti che negli ado les cen ti.  Ad esem pio, le ossa del cra nio di un bebè

sono molto sof fi ci e pos so no, entro certi limi ti, spos tar si una sull’al tra.  Questa fles si bi -

li tà faci li ta la fuo rius ci ta senza danni della testa del bam bi no dall’u te ro della madre.  Se

ques te ossa non aves se ro tale fles si bi li tà, si potreb be ro rom pe re duran te la nas ci ta e

così cau sa re seri danni al cer vel lo del bebè.

Con lo stes so tipo di per fe zio ne, tutti gli orga ni di un esse re umano si svi lup pa no

in armo nia l’uno con l’al tro.  Ad esem pio, nello svi lup po della testa, il tes chio che rac -

chiu de il cer vel lo, cres ce all’u ni so no con lui.  Un tes chio che si svi lup pas se più len ta -

men te com pri me reb be il cer vel lo, cau san do la morte in breve tempo.

Lo stes so equi li brio è pre sen te anche in altri orga ni, come il cuore, i pol mo ni ed il

tora ce, gli occhi e le loro orbi te.

Per ques ta ragio ne vale la pena di esa mi na re le stra or di na rie strut tu re del nos tro

corpo, al fine di rico nos ce re l’ar te e la poten za insi te nella crea zio ne.  Ogni parte del

nos tro corpo, la cui strut tu ra è più per fet ta della fab bri ca più evo lu ta ed in pos ses so

delle tec no lo gie più avan za te, dimos tra la crea zio ne senza con fron ti di Allah ed è la

prova del Suo pote re supre mo sull’in te ro nos tro corpo.

Se esa mi nia mo bre ve men te i sis te mi e gli orga ni del corpo umano, ci ren de re mo

conto, inti ma men te, della evi den za di una crea zio ne inec ce pi bi le ed equi li bra ta.

LA DIGESTIONE

La sali va, che è parte del pro ces so diges ti vo sin dal suo ini zio, inu mi dis ce il cibo e

fa così in modo che ques to possa esse re mas ti ca to e man da to giù nell’e so fa go con faci -

li tà.  Ma la sali va è anche una sos tan za spe cia liz za ta nel tras for ma re, gra zie alle sue

pro pri e tà chi mi che, l’a mi do in zuc che ro.  Pensate solo a che suc ce de reb be se la sali va

non fosse secre ta nella bocca.  Non sarem mo capa ci di inghiot ti re alcun ché, e nem me -

no di par la re, a causa della sec chez za della nos tra bocca.  Non potrem mo man gia re cibi

soli di, ma ci dovrem mo nutri re con liqui di o ali men ti simi la ri. 

Vi è un eccel len te equi li brio nel sis te ma dello sto ma co, dove il cibo viene dige ri to

a causa dell’a ci do clo ri dri co ivi esis ten te.  Questo acido è così forte che potreb be dis -

sol ve re le pare ti dello sto ma co allo stes so modo del cibo inge ri to.  Ma per l’uo mo è

stata crea ta una gius ta solu zio ne: una sos tan za chia ma ta muco, che viene secre ta
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duran te la diges tio ne, rico pre le pare ti dello
sto ma co prov ve den do così ad una ecce zio na -
le pro te zio ne con tro l’ef fet to disin te gra ti vo
dell’a ci do.  E così allo sto ma co viene impe di -
to di dis trug ger si da solo.  Un erro re nella
com po si zio ne del muco potreb be neu tra liz -
za re la sua fun zio ne pro tet ti va.  Ma vi è una
per fet ta armo nia d’in ten ti tra l’a ci do usato
per la diges tio ne e il muco pro dot to per pro -
teg ge re lo sto ma co dallo stes so acido.

Quando lo sto ma co è vuoto, non vi viene
pro dot ta la secre zio ne che fran tu ma le pro te -
i ne inge ri te, con te nu te cioè nel cibo deri va to
da ani ma li, come la carne.  Esiste solo, al
momen to, sot to for ma di una sos tan za inof -
fen si va, senza alcu na pro pri e tà disin te gra ti -
va.  Ma appe na del cibo che con tie ne pro te i -
ne arri va nello sto ma co, l’HCI vi viene secre -
to per sud di vi de re ques ta sos tan za neu tra le
in pro te i ne.  Pertanto, quan do lo sto ma co è
vuoto, ques to acido non dan neg gia lo sto ma -
co, che poi è lui stes so for ma to da pro te i ne.

È da nota re che l’e sis ten za di un tale
com ples so sis te ma non si potrà mai spie ga re
con la “evo lu zio ne”, visto che gli evo lu zio -
nis ti difen do no l’i dea che le com ples se strut -
tu re che ci cir con da no si siano gra dual men te evo lu te da orga nis mi pri mi ti vi, attra ver -
so l’ac cu mu lar si di pic co li migli o ra men ti strut tu ra li.  Ed è natu ral men te ovvio,
comun que, che lo sto ma co non si sia potu to evol ve re gra dual men te passo per passo.
La momen ta nea assen za di anche un solo fat to re del sis te ma por te reb be alla morte
dell’or ga nis mo.  Un esem pio è suf fi cien te per meglio com pren de re l’as sur di tà della
teo ria dell’e vo lu zio ne.  Si pensi ad un orga nis mo che dis sol ve il suo stes so sto ma co a
causa dell’a ci do che vi pro du ce.  Lo sto ma co sareb be il primo ad esser ne dolo ro sa -
men te dis trut to, ed a lui poi segui reb be ro tutti gli altri orga ni, con su ma ti dallo stes so
acido.  L’organismo mori reb be man gian do si vivo. 

Il liqui do pre sen te nello sto ma co acqui sis ce la capa ci tà di fran tu ma re le pro te i ne
dopo una serie di rea zio ni chi mi che.  Si pensi ad un orga nis mo nel cui sto ma co,
duran te il com pier si della cosid det ta evo lu zio ne, non si potes se rea liz za re una tale
tras for ma zio ne chi mi ca.  Se il liqui do nello sto ma co di un orga nis mo non acqui sis se
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Cavità
orale

Ghiandol
e sali va ri

Ghiandol
e sali va ri

Esofago

Stomaco

Pancreas

intes ti no
cras so

Intestino
tenue

Vescica bilia re

Fegato

Nel sistema digestivo la bocca, la saliva, lo

stomaco, il pancreas, il fegato e gli intestini
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la pos si bi li tà di decom por re le pro te i ne, in quell’or ga nis mo non vi sareb be la pos si bi -
li tà di dige ri re il cibo, ed alla fine esso mori reb be con un massa di cibo non dige ri to
nello sto ma co.

Guardiamo ora ques to sog get to da un altro punto di vista.  Le cel lu le dello sto ma -
co pro du co no l’a ci do al suo inter no.  Sia ques te cel lu le che quel le di ogni altra parte
del corpo (ad esem pio le cel lu le dell’oc chio) sono cel lu le gemel le che pro ven go no
dalla divi sio ne di una stes sa sin go la cel lu la ori gi na le sita nell’u te ro della madre.  Ed
ambe due hanno la stes sa infor ma zio ne gene ti ca.  Questo signi fi ca che la banca dati di
ambe due le celle inclu de la for ma zio ne gene ti ca circa le pro te i ne neces sa rie sia per
l’oc chio che per l’a ci do usato nello sto ma co.  Eppure, in ottem pe ran za ad un ordi ne
sta bi li to da una fonte sco nos ciu ta, tra milio ni di altre infor ma zio ni, la cel lu la dell’oc -
chio uti liz za le infor ma zio ni che appar ten go no all’oc chio, e la cel lu la dello sto ma co
uti liz za le infor ma zio ni che appar ten go no allo sto ma co.  E se le cel lu le dell’oc chio, che
pro du co no le pro te i ne neces sa rie per l’oc chio (per una ragio ne a noi sco nos ciu ta),
comin cias se ro a pro dur re l’a ci do usato nello sto ma co – dato che ne pos seg go no le
neces sa rie infor ma zio ni?  Se qual co sa di simi le suc ce des -
se, una per so na dis sol ve reb be e dige ri reb be il suo stes so
occhio.  

Continuiamo ad esa mi na re il sor pren den te equi li brio
esis ten te nel nos tro corpo:

La rima nen te parte del pro ces so diges ti vo è ugual -
men te ben pia ni fi ca ta.  La por zio ne utile del cibo, che è
stato dige ri to, viene assor bi ta dal rives ti men to dell’in -
tes ti no tenue e dif fu sa a mezzo del san gue.  Il rives ti -
men to dell’in tes ti no tenue è rico per to da pie ghe late ra -
li che lo fanno somi gli a re ad un tes su to sgual ci to.  In
ogni piega vi sono delle pie ghe anco ra più pic co le chia -
ma te “villi”.  Queste pie ghe aumen ta no enor me men te
la super fi cie assor ben te dell’in tes ti no.  Sulla super fi cie
supe rio re delle cel lu le sui villi vi sono delle micros co pi -
che proie zio ni chia ma te “micro vil li”.  Queste proie zio -
ni assor bo no il cibo e fun zio na no come pompe.  Gli
inter ni di ques te pompe sono con nes si all’ap pa ra to cir -
co la to rio per mezzo di un sis te ma di con vo gli a men to
prov vis to di per cor si di inol tro dif fe ren ti.  Questo è il
modo in cui il nutri men to che è stato assor bi to rag gi un -
ge l’in te ro corpo attra ver so l’ap pa ra to cir co la to rio.  Ognuno dei villi ha quasi 3.000
micro vil li.  Un’area di un mil li me tro qua dra to, nel rives ti men to dell’in tes ti no
tenue, è rico per ta da circa 200 milio ni di micro vil li.  In ques ta area 200 milio ni di
pompe sono in fun zio ne, senza guas tar si od esau rir si, al fine di for ni re il neces sa -
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rio per la vita dell’uo mo.  Tutte ques te pompe, che nor mal men te copri reb be ro un’a -
rea ben più gran de, sono pigia te in uno spa zio molto limi ta to.  Questo sis te ma sos -
ten ta le nos tre vite assi cu ran do si che il nos tro corpo fac cia il mas si mo uso pos si bi -
le del cibo che inge ria mo. 

LA RESPIRAZIONE

La res pi ra zio ne si basa su degli equi li bri deli ca ti.  L’aria fred da o inqui na ta che ina-
lia mo può esse re noci va per la nos tra salu te.  Per ques ta ragio ne l’a ria dovreb be esse -
re ris cal da ta e ripu li ta prima della inala zio ne.  Il nos tro naso serve pro prio a ques to.  I
peli e il muco nasa le sulle pare ti delle nos tre nari ci fil tra no l’a ria trat te nen do le par ti -
cel le di pol ve re che vi sono con te nu te.  Nel frat tem po l’a ria viene ris cal da ta men tre
passa attra ver so le nari ci.  Le ossa del naso sono strut tu ra te appos ta per far sì che l’a -
ria inala ta possa arri va re ai pol mo ni solo dopo aver cir co la to molte volte nel naso, ed
in ques to modo ris cal dan do si.  La strut tu ra che per met te all’a ria di tran si ta re diver se
volte all’in ter no di un osso così sot ti le può esse re solo il pro dot to di un dise gno supe -
rio re.  Se gli esse ri umani doves se ro pro va re a ripro dur re ques to effet to, l’im pri me re
la dire zio ne all’a ria sareb be pos si bi le solo a segui to di cal co li com ples si.  Il fatto che
ques ta spe cia le strut tu ra esis te per sod dis fa re le esi gen ze di un altro sis te ma – cioè per
puli re e ris cal da re l’a ria che pro ce de verso i pol mo ni – è la prova che ambe due i sis te -
mi sono stati cre a ti in spe cial modo dallo stes so Creatore.  Dopo tutte ques te fasi, l’a -
ria arri va nelle vie res pi ra to rie dopo esser stata umi di fi ca ta e depu ra ta dalla pol ve re.   

LO SCHELETRO

Lo sche le tro è una mera vi glia inge gne ris ti ca per conto suo.  È il sis te ma di sup por -
to strut tu ra le del nos tro corpo.  Protegge orga ni vita li come il cer vel lo, il cuore e i pol -
mo ni, e sos tie ne gli orga ni inter ni.  Provvede a dota re il corpo dell’ uomo di una supe -
rio re capa ci tà di movi men to, che non potreb be esse re imi ta ta da alcun mec ca nis mo
arti fi cia le.  Il tes su to osseo non è inor ga ni co, come cre do no in molti.  È inve ce il depo -
si to di molti impor tan ti mine ra li utili per le fun zio ni del corpo, ivi inclu si il cal cio ed il
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fos fa to.  Questi mine ra li sono poi con ser va ti oppu re dis tri bui ti, secon do le neces si tà
del momen to.  In aggi un ta a tutto ques to, le ossa pro du co no anche le cel lu le del san -
gue.

Oltre ad assi cu ra re il per fet to ed uni for me fun zio na men to dello sche le tro, le ossa
che ne fanno parte pos sie do no anche una ecce zio na le strut tu ra.  Dato che hanno il
com pi to di sos te ne re e pro teg ge re il corpo, sono state cre a te con la capa ci tà e la forza
neces sa rie per svol ge re tale fun zio ne, anche in pre vi sio ne delle peg gio ri con di zio ni
pos si bi li.  Ad esem pio, il femo re può sop por ta re il peso di una ton nel la ta, in posi zio -
ne per pen di co la re.  Ad ogni passo che fac cia mo, quest’os so, che ha una sor pren den te
soli di tà, tras por ta un peso equi va len te a tre volte quel lo del corpo inte ro.  Quando un
atle ta tocca terra dopo un salto con l’as ta, ogni cen ti me tro qua dra to del suo baci no è
espos to ad una pres sio ne di 1.400 chi lo gram mi.  Chi rende così forte ques ta strut tu ra,
che viene for ma ta per mezzo della divi sio ne e repli ca zio ne di una sin go la cel lu la ori -

gi na le?  La ris pos ta a ques -
ta doman da è nas cos ta nel-
l’in egua gli a ta crea zio ne
delle ossa.

Un esem pio, basa to sul-
l’o dier na tec no lo gia, può
chia ri re meglio ques to
punto.  Un sis te ma che si
avva le di impal ca tu re viene
usato nor mal men te nella
cos tru zio ne di edi fi ci alti e
spa zio si.  Gli ele men ti di
sup por to delle cos tru zio ni
rea liz za te con ques ta tec ni -
ca non hanno una strut tu ra
mono li ti ca, ma con sis to no
di molte sbar re che s’in ter -
se ca no per for ma re una
impal ca tu ra.  Con ques to
meto do e con l’a iu to di cal -
co li com ples si, pos si bi li
solo con l’a iu to di un com -
pu ter, è stato pos si bi le rea -
liz za re ponti e cos tru zio ni
indus tri a li più robus te e
più effi cien ti in ter mi ni di
costo.

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR) 69

Lo scheletro è un

vero miracolo

d’ingegneria.  È

composto da 206

ossa che consentono

al corpo umano una

straordinaria

capacità di

movimento.  Nessun

robot, finora

costruito, può imitare

l’abilità motoria del

corpo umano.



La strut tu ra inter na delle ossa umane è simi le a quel la del sis te ma di impal ca tu re

usato per la cos tru zio ne di ques ti ponti e torri.  L’unica impor tan te dif fe ren za è che il

sis te ma osseo è più com pli ca to e supe rio re dei sis te mi pro get ta ti dagli uomi ni.  Con

ques to sis te ma le ossa sono estre ma men te forti ma anche abbas tan za leg ge re per esse -

re usate con for te vol men te dagli uomi ni.  Se fosse vero il con tra rio, cioè se le ossa fos -

se ro rigi de e com pat te all’in ter no come lo sono all’es ter no, sareb be ro trop po pesan ti

per l’uo mo, e a causa di tale rigi da strut tu ra si rom pe reb be ro o si incri ne reb be ro facil -

men te, anche per il più leg ge ro urto.

Il per fet to dise gno delle nos tre ossa ci aiuta a con dur re la nos tra vita con sem pli -

ci tà, ed a svol ge re facil men te e senza dolo re com pi ti anche molto dif fi ci li.  Un’altra

carat te ris ti ca della nos tra strut tu ra ossea è la sua fles si bi li tà in certe parti del corpo.

Come suc ce de per la gab bia tora ci ca che, oltre a pro teg ge re orga ni vita li come cuore

e pol mo ni, si espan de e con trae per favo ri re l’en tra ta e l’us ci ta dell’a ria dai pol mo ni.

La elas ti ci tà delle ossa può vari a re col tempo.  Ad esem pio nelle donne le ossa del-

l’an ca si esten do no duran te gli ulti mi mesi della gra vi dan za, dis tan zian do si l’una dal-

l’al tra.  Questo det ta glio è molto impor tan te dato che, al momen to del parto, ques ta

esten sio ne per met te la fuo rius ci ta della testa del bebè dall’u te ro, senza ris chiar ne lo

schiac cia men to.

Questi non sono i soli mira co lo si aspet ti delle ossa.  Oltre alla loro fles si bi li tà,
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dura ta e leg ge rez za, hanno anche la capa ci tà di ripa rar si da sole. Quando un osso si
rompe, basta solo immo bi liz zar lo per un certo perio do, per per met ter gli di ripa rar si
da solo.  Come è ovvio, sia ques ta che tutte le altre ela bo ra zio ni nel corpo sono con se -
gu en za di un pro ces so estre ma men te com ples so, dove col la bo ra no milio ni di cel lu le.

La capa ci tà loco mo to ria dello sche le tro è un altro impor tan te det ta glio da con si -
de ra re.  Ad ogni passo che fac cia mo le ver te bre che for ma no la nos tra spina dor sa le si
sovrap pon go no una con l’al tra.  Questo con ti nuo
movi men to e stro fi na men to por te reb be nor mal -
men te al loro logo ra men to.  Ad evi ta re ciò, tra ogni
ver te bra esis to no delle car ti la gi ni resis ten ti, chia -
ma te “dis chi” che fun zio na no come ammor tiz za to -
ri degli urti.  Con ogni passo una forza viene eser ci -
ta ta dal suolo sul corpo, in rea zio ne al suo peso.
Questa forza non pro du ce alcun danno al corpo,
gra zie all’a zio ne “dis tri bu tri ce di forza” resa pos si -
bi le dalla forma curva dei sud det ti ammor tiz za to ri
spi na li (dis chi).  Se ques ta fles si bi li tà e ques ta spe -
cia le strut tu ra che ridu ce la forza di rea zio ne non
esis tes se ro, quel la forza ver reb be tras mes sa diret ta -
men te verso la testa, col risul ta to che l’es tre mi tà
supe rio re della spina dor sa le lesio ne reb be il cer vel -
lo dopo aver fran tu ma to il tes chio.

Le trac ce della crea zio ne sono visi bi li anche
sulla super fi cie delle giun tu re ossee, che non hanno
biso gno di esse re lubri fi ca te seb be ne siano in con ti -
nuo movi men to per tutta la vita.  I bio lo gi hanno
con dot to una ricer ca per arri va re a capi re:  com’è
che viene eli mi na to l’at tri to nelle giun tu re?

Gli sci en zia ti hanno visto che il feno me no è
dovu to a un sis te ma che può esse re con si de ra to
come un “asso lu to mira co lo della crea zio ne”.  Le
super fi ci delle giun tu re sog get te all’at tri to sono
rico per te da un sot ti le stra to di car ti la gi ne poro sa.
Sotto ques to stra to vi è un lubri fi can te che, quan do
l’os so com pri me la giun tu ra, sgor ga dai pori della car ti la gi ne e rende la super fi cie
della giun tu ra scor re vo le come “se fosse sull’o lio”.

Tutto ques to dimos tra che il corpo umano è il risul ta to di un per fet to dise gno e che
è una crea zio ne supe rio re.  Questo per fet to dise gno per met te all’es se re umano di
com pie re movi men ti diver si con gran de agi li tà e disin vol tu ra. 

Si imma gi ni se ogni cosa non fosse così per fet ta e l’in te ra gamba fosse for ma ta da
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un unico lungo osso.  Camminare diven te reb be un serio pro ble ma ed i nos tri corpi
sareb be ro molto impac cia ti e indo len ti.  Anche seder si diver reb be dif fi ci le e l’os so della
gamba si rom pe reb be facil men te dato che si dovreb be for zar lo a com pie re tali azio ni.
Ma lo sche le tro umano ha una strut tu ra che per met te qual sia si tipo di movi men to del
corpo.

Allah ha cre a to, ed anco ra crea, tutte le par ti co la ri tà dello sche le tro, ed invi ta l’uo -
mo, che Lui ha cre a to, a pen sa re a ques to:

… Guarda alle ossa – guar da anco ra alle ossa, come le riu nia mo e come le rive-
s tia mo di carne … (Surat al-Baqara: 259)

L’uomo deve pon de ra re su ques to, apprez za re la poten za di Allah, Che lo ha cre a -
to, ed esser ne a Lui grato.  Se non lo fa, ne avrà un gran de per di ta.  Allah, Che ha cre a -
to le ossa e le ha rives ti te di carne, è capa ce di farlo di nuovo.  Così viene affer ma to nel
ver set to:

Non vede l’uo mo che lo abbia mo cre a to da una goc cia (di sper ma)? Eppure
egli è un aper to anta go nis ta!  Si pro po ne come ugua le a Noi e dimen ti ca la sua
stes sa crea zio ne, dicen do, “Chi darà vita alle ossa quan do saran no pol ve riz -
za te?”  Dì  “Colui che le ha cre a te la prima volta rida rà loro la vita.  Egli cono-
s ce per fet ta men te ogni cosa crea ta.” (Surah Yasin: 77-79)

COORDINAMENTO

Tutti i sis te mi del corpo umano ope ra no simul ta ne a men te in manie ra coor di na ta ed
in piena armo nia tra loro per un pre ci so scopo, tene re cioè il corpo in vita.  Anche il più
pic co lo movi men to che fac cia mo ogni gior no, come il res pi ra re o il sor ri de re, è il risul -
ta to di un per fet to coor di na men to nel corpo umano.

All’interno del quale vi è un incre di bil men te com pli ca to ed ampia men te coor di na -
to sis te ma di comu ni ca zio ne che opera senza mai fer mar si.  Il cui scopo è farci con ti nua -
re a vive re.  Questo coor di na men to è par ti co lar men te ris con tra bi le nel sis te ma loco mo -
to rio del corpo poi ché, anche per il più pic co lo movi men to, il sis te ma sche le tri co, i mus -
co li e il sis te ma ner vo so devo no ope ra re in per fet ta col la bo ra zio ne.
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La con di zio ne pre li mi na re per il coor di na men to del corpo è avere la dis po ni bi li tà di
infor ma zio ni cor ret te.  Solo così si pos so no fare nuove valu ta zio ni.  Un ser vi zio d’in for -
ma zio ni stra or di na ria men te svi lup pa to opera nel corpo umano a ques to scopo.

Per poter com pie re un’a zio ne coor di na ta, per prima cosa devo no esse re noti gli
orga ni che saran no coin vol ti nell’at to e la loro inter re la zio ne.  Questa infor ma zio ne pro -
vie ne dagli occhi, dal dis po si ti vo per l’e qui li brio nell’o rec chio inter no, dai mus co li,
dalle giun tu re e dalla pelle.  Ogni secon do, miliar di d’in for ma zio ni ven go no ela bo ra te,
valu ta te e nuove deci sio ni ven go no prese secon do i risul ta ti di tali ela bo ra zio ni.
L’uomo non si accor ge nep pu re di tutte ques te ela bo ra zio ni che hanno luogo nel suo
corpo ad una velo ci tà ver ti gi no sa.  Lui si limi ta a muo ver si, ride re, pian ge re, cor re re,
man gia re e pen sa re.  Queste azio ni non gli cos ta no sfor zi par ti co la ri.  Ma anche per un
timi do sor ri so, però, dicias set te mus co li lavo ra no insie me nello stes so momen to.  Il
man ca to o erro neo fun zio na men to anche di uno solo di ques ti mus co li cam bie reb be l’e-
s pres sio ne del viso.  Per poter cam mi na re, 54 dif fe ren ti mus co li nei piedi, nelle gambe,
nelle anche e nel dorso devo no lavo ra re coo pe ran do.

Vi sono miliar di di micros co pi ci recet to ri nei mus co li e nelle giun tu re, che prov ve -
do no a for ni re infor ma zio ni sulle attua li con di zio ni del corpo.  I mes sag gi pro ve nien ti

da ques ti recet to ri arri va no al sis te ma ner vo so cen tra le, da
dove nuovi coman di par to no per i mus co li, secon do le
valu ta zio ni subi to ela bo ra te dopo l’ar ri vo delle infor ma -
zio ni. 

La per fe zio ne del coor di na men to del corpo verrà
meglio com pre sa con il seguen te esem pio.  Solo per alza re
una mano, la spal la si deve pie ga re, i mus co li fron ta li e
pos te rio ri del brac cio – chia ma ti “tri ci pi ti”  e “bici pi ti” –
devo no esse re prima con trat ti e poi rilas cia ti, ed i mus co li
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tra il gomi to ed il polso devo no far ruo ta re il polso.  In ogni momen to di quest’at to,

milio ni di recet to ri nei mus co li inol tra no imme dia ta men te al sis te ma ner vo so cen tra le le

infor ma zio ni sulla posi zio ne dei mus co li.  In ris pos ta, il sis te ma ner vo so cen tra le dice ai

mus co li cosa fare nel passo suc ces si vo.  Naturalmente una per so na non si accor ge di

alcu no di ques ti pro ces si, si limi ta solo a desi de ra re di alza re una mano, e lo fa subi to.

Ad esem pio, per man te ne re il corpo in posi zio ne eret ta, innu me re vo li infor ma zio ni

deri va te dai miliar di di recet to ri nei mus co li della gamba, dei piedi, del dorso, dell’ad -

do me, del petto e del collo sono valu ta te ed un nume ro ugua le di coman di viene impar -

ti to ai mus co li ogni secon do.

E nean che par la re ci costa uno sfor zo extra.  L’uomo non si pre oc cu pa mai di quan -

to dis tan ti tra loro devo no esse re le corde voca li, di quan to spes so deb bo no vibra re, in

quale sequ en za, quan to spes so e quali delle cen ti na ia di mus co li pre sen ti nella bocca,

sulla lin gua e nella gola si deb bo no con trar re e rilas cia re, per emet te re dei suoni.  Né cal -

co la quan ti cen ti me tri cubi ci di aria deve inala re ed invia re ai pol mo ni e con quale fre -

qu en za ques ta aria si debba poi esa la re.  Non potreb be farlo nean che se lo voles se!

Anche una sin go la paro la emes sa dalla bocca è il risul ta to di un lavo ro col let ti vo di molti

sis te mi che vanno dal sis te ma res pi ra to rio al sis te ma ner vo so, dal sis te ma mus co la re a

quel lo osseo.

Cosa suc ce de nel caso di un pro ble ma in ques to coor di na men to?  Delle espres sio ni

dif fe ren ti da quel le volu te potreb be ro appa ri re sul nos tro viso quan do vor rem mo sor ri -

de re, oppu re non rius ci rem mo a par la re o a cam mi na re quan do lo vor rem mo.  Ma

comun que noi pos sia mo sor ri de re, par la re, cam mi na re ogni qual vol ta lo desi de ria mo,

dato che tutto quel lo che abbia mo su men zio na to viene por ta to a ter mi ne come un risul -
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Lo schema illustra la trasmissione delle informazioni dai sensori nei muscoli al midollo spinale,

che a sua volta impartisce nuove istruzioni ai muscoli.  Ogni secondo che passa, miliardi di

informazioni, trasmesse da miliardi di recettori, sono analizzate e uno stesso numero di istruzioni

vengono impartite.  L’uomo si trova sin dalla nascita servito da questo miracoloso sistema.  Ma

come non ne ha condiviso la creazione, non ha neanche alcun merito per il suo funzionamento.

Locomozione

Stimolazione

mus cle sac

The spi nal cord

1
La sacca

mus co la re
si con trae

8
Le cel lu le del

mus co lo si
con trag go no

2 Il mes sag gio è tras -
mes so dai recet to ri
nei mus co li ai nervi

3 I nervi tras por ta -
no il mes sag gio

4 Il mes sag gio rag gi un ge il midol lo
spi na le ed un con trol lo re della
loco mo zio ne, chia ma to il neu ro ne
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6 Il luogo dove il neu ro ne moto rio con -
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7 I mus co li si muo vo no secon do le istru zio ni
rice vu ta dal neu ro ne moto rio



ta to della Creazione che, logi ca men te, richie de “infi ni ta intel li gen za e pote re”.

Per ques ta ragio ne l’uo mo dovreb be sem pre ricor da re che egli deve il suo esse re e

la sua vita al suo Creatore, Allah.  Non vi è nien te per cui l’uo mo stes so possa esse re

arro gan te o pre sun tuo so.  La sua salu te, la sua bel lez za o la sua forza non sono opera

sua, e non gli sono state date per l’e ter ni tà.  Diventerà sicu ra men te vec chio e per de rà

salu te e bel lez za.  Nel Corano ques to viene così affer ma to: 
Tutto ciò che vi è stato dato è solo per il godi men to della vita in ques to
mondo, ed un orna men to per essa, men tre quel lo che è pres so Allah è migli -
o re e dura tu ro.  Dunque non use re te il vos tro intel let to?  (Surat al-Qasas: 60)

Se una per so na desi de ra otte ne re attri bu ti di molto supe rio ri a ques ti, in avve ni re e

da qui per l’e ter ni tà, deve esse re grato ad Allah per i favo ri che Egli gli ha con ces so, e

vive re la pro pria vita secon do i suoi coman di. 

Come si è visto in ques ti esem pi, tutti gli orga ni ed i sis te mi nel corpo umano hanno carat -

te ris ti che “mira co lo se”.  Quando tali carat te ris ti che ven go no esa mi na te si vedrà su quali deli -

ca ti equi li bri si basa l’e sis ten za dell’uo mo, ed i mira co li della sua crea zio ne, e così si arri ve rà

anco ra una volta a com pren de re la gran de arte di Allah, di cui l’uo mo ne è un esem pio. 

IL FEGATO

Il fega to, che si trova nella parte alta a des tra della cavi tà addo mi na le, fun zio na

come un eccel len te fil tro all’in ter no dell’ appa ra to cir co la to rio.  Mentre i reni fil tra no

sem pli ci mate ria li di sur plus umani, solu bi li in acqua, il fega to pulis ce sur plus com ples -

si, come le medi ci ne e gli ormo ni.

È di sup por to logis ti co al sis te ma di dife sa dell’or ga nis mo:  Il fega to non fun zio -

na solo come fil tro per il cibo ed i sur plus del meta bo lis mo, ma pro du ce anche le glo -

bu li ne, che sono sos tan ze immu ni, e gli enzi mi, che sono grup pi di ripa ra to ri di vene.

Pulisce il san gue dai bat te ri: Le cel lu le Kupffer, che si tro va no nel fega to, inghiot -

to no i bat te ri che si incon tra no nel san gue quan do ques to passa attra ver so il fega to, spe -

cial men te quan do pro vie ne dagli intes ti ni.  Quando la quan ti tà di par ti cel le o di altri

resi dui nel san gue aumen ta, anche le cel lu le Kupffer aumen ta no per poter con ti nua re a

fil tra re ques ti mate ria li dal san gue.

Produce le risor se ener ge ti che neces sa rie al corpo: Una delle carat te ris ti che più

signi fi ca ti ve del fega to è la pro du zio ne di glu co sio, la prin ci pa le fonte di ener gia del

meta bo lis mo.

Il glu co sio, pro ve nien te dal cibo di ogni gior no, viene con ver ti to in gli co ge no ed

imma gaz zi na to nel fega to, il quale con trol la con ti nua men te il livel lo del glu co sio nel

san gue.  Quando non si è man gia to nulla tra i pasti, e di con se gu en za il livel lo di glu -

co sio tende a dimi nui re, il fega to ricon ver te il gli co ge no con ser va to in glu co sio e lo rila-

s cia nel san gue.  E così viene impe di to che il glu co sio scen da ad un livel lo cri ti co.  Il

fega to può pro dur re il glu co sio anche dagli acidi gras si e dagli amino-acidi, pro prio

come può con ver ti re in glu co sio altri car bo i dra ti, che non è pre vis to siano usati per la
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pro du zio ne di ener gia.

Conserva il san gue: Il fega to ha una strut tu ra che può espan der si o res trin ger si, e

così può trat te ne re o rilas cia re il san gue nelle vene secon do le neces si tà dell’ orga nis mo.

In un corpo sano, il fega to può con te ne re il 10% di tutto il san gue pre sen te nel corpo

umano, cioè circa 450 ml.  In certe con di zio ni, ad esem pio quan do una per so na ha dei

pro ble mi car di a ci, la quan ti tà di san gue in cir co la zio ne potreb be esse re trop po alta per

il ritmo ral len ta to di lavo ro del cuore.  In tali cir cos tan ze il fega to rad dop pia la sua capa -

ci tà di rite nu ta del san gue arri van do ad imma gaz zi na re fino ad un litro di san gue, e

dando così modo al cuore di lavo ra re ad un ritmo per lui tol le ra bi le.

Quando inve ce è neces sa rio aver più san gue in cir co la zio ne (ad esem pio duran te gli

eser ci zi fisi ci) il fega to river sa nell’ appa ra to cir co la to rio il san gue che ha con ser va to, e

fa così fron te alla sua aumen ta ta neces si tà.

Opera in eco no mia: Quando il glu co sio viene con su ma to nei mus co li (duran te

un’at ti vi tà fisi ca) viene pro dot to dell’a ci do lat ti co, un sur plus del meta bo lis mo.  Fino a

quan do l’a ci do lat ti co rima ne nei mus co li, ques ti dol go no e non pos so no fun zio na re

bene.  Il fega to allo ra rac co glie l’a ci do dai mus co li, che poi può ricon ver ti re in glu co sio.

Produce nuovi glo bu li rossi al posto di quel li estin ti: La milza ed il fega to sono i

posti dove ven go no pro dot ti nuovi glo bu li rossi in sos ti tu zio ne di quel li ormai estin ti,

ed anche dove ven go no fra zio na te la mag gior parte delle pro te i ne, per esse re poi riu sa -

te come amino-acidi e per scopi dif fe ren ti.  Il fega to è l’or ga no dove viene imma gaz zi -

na to il ferro, che ha impor tan ti fun zio ni nel corpo.  Il fega to è la riser va del corpo più

svi lup pa ta.  Vi sono con ser va ti tutti i mine ra li, le pro te i ne, una pic co la quan ti tà di gras -

si e le vita mi ne.  Quando è neces sa rio, le sos tan ze con ser va te ven go no invia te nelle aree

del corpo che ne hanno biso gno, lungo il per cor so più breve pos si bi le.  Il fega to con trol -

la scru po lo sa men te se il corpo ha abbas tan za ener gia dis po ni bi le, a mezzo di un sis te -

ma di infor ma zio ni spe cia liz za to.  Tutti gli orga ni del corpo sono in rela zio ne col fega -

to.

È capa ce di ripa rar si da solo: Il fega to ha la capa ci tà di ripa ra re se stes so.  Se una

sua parte è dan neg gia ta, le cel lu le rima nen ti sup plis co no alle man can ze cau sa te

dalla parte difet to sa, aumen tan do di nume ro all’is tan te.  Anche se addi rit tu ra due

terzi dell’or ga no venis se ro ampu ta ti, la parte rima nen te può ricos trui re il fega to inte-

r amen te.

Mentre si ripa ra da solo, il fega to toglie dall’am bien te le cel lu le rovi na te o estin -

te e le rim piaz za con nuove cel lu le.  Una cel lu la del fega to è così spe cia liz za ta da

com pie re più di 500 ope ra zio ni alla volta.  E di soli to non le com pie in suc ces sio ne

ma nello stes so momen to. 

LA PELLE

Pensate ad un tes su to lungo vari metri, ma inte ro; che abbia delle carat te ris ti che
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che ries co no a dare, allo stes so momen to, sia caldo che fred do; che sia sodo ma molto
este ti co, e che possa offri re una pro te zio ne molto effi cien te con tro tutti gli effet ti
ester ni.

La pelle che copre il corpo umano ed i corpi di tutti gli esse ri viven ti, con qual -
che dif fe ren za secon do le spe cie, ha tutte ques te carat te ris ti che.

La pelle, come tante altre strut tu re, è un orga no tanto impor tan te che una sua
assen za met te reb be la vita umana a ris chio.  La lesio ne di anche solo una sua sezio -
ne, che por te reb be ad una con si de re vo le per di ta di acqua nel corpo, cau se reb be la
morte.  Date ques te carat te ris ti che, la pelle è un orga no che già da solo basta a con -
fu ta re la teo ria dell’e vo lu zio ne.  È impos si bi le soprav vi ve re, per un esse re viven te
che abbia tutti i suoi orga ni già for ma ti ma con una pelle non anco ra evo lu ta o par -
zial men te for ma ta.  Questo ci dimos tra che tutte le parti del corpo degli esse ri umani,
ed anche degli ani ma li, sono state for ma te intat te e senza difet ti allo stes so momen -
to, il che signi fi ca che sono state cre a te.

Al di sotto della pelle, che è fatta di strut tu re total men te dif fe ren ti tra loro, vi è
uno stra to com pos to da lipi di, che ha la fun zio ne di iso la men to dal calo re.  Sopra
ques to stra to vi è una sezio ne che per la mag gior parte è com pos ta da pro te i ne, e che
serve a dare alla pelle la sua qua li tà ed elas ti ci tà.

Guardando in giù, fino ad un cen ti me tro sotto la pelle, si vedreb be un’im ma gi ne
for ma ta da ques ti lipi di e pro te i ne, e con diver si vasi san gui gni.  È una imma gi ne per
nien te gra de vo le, ed anche ter ri fi can te.  Con il copri re tutte ques te strut tu re, inve ce,
la pelle con tri buis ce a dare un aspet to molto gra de vo le al nos tro corpo, oltre a pro -
teg ger lo da tutti gli effet ti ester ni.  Il che da solo è già abbas tan za per dimos tra re
quan to sia impor tan te per noi l’e sis ten za della pelle.
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Tutte le fun zio ni della pelle sono vita li. Alcune di loro sono:
Previene i pos si bi li incon ve nien ti all’e qui li brio dell’ac qua nel corpo:  Ambedue i

lati dell’e pi der mi de, lo stra to ester no della pelle, sono a tenu ta d’ac qua.  La con cen -
tra zio ne dell’ac qua nel corpo viene con trol la ta gra zie a ques ta carat te ris ti ca della
pelle, che è un orga no più impor tan te dell’o rec chio, del naso ed anche dell’oc chio.
Noi potrem mo vive re senza ques ti altri nos tri orga ni sen so ri, ma ci sareb be impos si -
bi le soprav vi ve re senza la pelle.  Dato che è impos si bi le, in un corpo senza pelle, trat -
te ner vi l’ac qua, il flui do più vita le del corpo umano.

È forte e fles si bi le:  la mag gior parte delle cel lu le dell’e pi der mi de sono morte.  Il
derma, d’al tra parte, è inve ce com pos to di cel lu le vive.  Col tempo le celle dell’e pi -
der mi de ini zia no a per de re le loro carat te ris ti che cel lu la ri, e ven go no con ver ti te in
una sos tan za rigi da chia ma ta “che ra ti na”, che tiene insie me ques te cel lu le morte e
forma così uno scudo pro tet ti vo per il corpo.  Si potreb be pen sa re che ques ta qua li tà
pro tet ti va aumen te reb be, se la che ra ti na fosse più spes sa e più rigi da, ma ques to non
è vero.  Se aves si mo una pelle rigi da e spes sa come quel la di un rino ce ron te, il nos -
tro corpo, che è così mobi le, per de reb be la sua mobi li tà e diver reb be goffo ed impac -
cia to.

A pres cin de re dalle spe cie in ques tio ne, la pelle non è mai più spes sa del neces -
sa rio.  Vi è un piano molto ben equi li bra to e con trol la to, nella sua strut tu ra.  Si sup -
pon ga che le cel lu le epi der mi che muo ia no cos tan te men te, e che ques to pro ces so non
si fermi ad un certo punto.  A ques to modo la nos tra pelle con ti nue reb be ad ispes sir -
si, diven tan do come quel la di un alli ga to re.  Ma ques to non suc ce de mai, la pelle è
sem pre del gius to spes so re.  Come suc ce de tutto ques to?  Come fanno le cel lu le della
pelle a sape re dove fer mar si?

Sarebbe molto illo gi co e ridi co lo affer ma re che sono le cel lu le che cos ti tuis co no la
pelle a deter mi na re da sole dove fer mar si, oppu re che ques to sis te ma ha avuto ori gi -
ne solo per una coin ci den za.  Vi è inve ce un lam pan te dise gno insi to nella strut tu ra
della pelle.  È senza dub bio Allah, il Sostenitore di tutto il mondo, Il Solo ed Unico,
Che ha deter mi na to ques to dise gno. 

Possiede con ge gni atti a raf fred da re il corpo quan do fa caldo:  Il derma è cir con -
da to da capil la ri molto sot ti li, che non solo ser vo no a nutri re la pelle, ma anche a con -
trol la re il livel lo del san gue al suo inter no.  Quando la tem pe ra tu ra aumen ta, le vene
si dila ta no e per met to no così al san gue ecces si va men te caldo di pas sa re attra ver so lo
stra to ester no della pelle, che è rela ti va men te più fred do, e così il calo re viene dis si -
pa to.  Un altro modo per raf fred da re il corpo è la sudo ra zio ne:  la pelle umana è
piena di molti fori sot ti li chia ma ti “pori”, che arri va no fino allo stra to più basso della
pelle, dove vi sono le ghian do le del sudo re.  Queste pren do no l’ac qua dal san gue e
la but ta no fuori dal corpo facen do la pas sa re attra ver so i pori.  L’acqua così espul sa
usa il calo re del corpo per vapo riz zar si, e ques to causa un senso di fres cu ra.
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Trattiene il calo re del corpo quan do fa fred do:  con una tem pe ra tu ra bassa, l’at -
ti vi tà delle ghian do le del sudo re si ral len ta, e le vene si res trin go no.  Questo fa dimi -
nui re la cir co la zio ne del san gue sotto pelle, impe den do così la dis per sio ne del calo -
re del corpo.

Quello che tutto ques to sta a dimos tra re è che la pelle umana è un orga no per -
fet to dise gna to allo spe ci fi co scopo di ren der ci la vita faci le.  La pelle ci pro teg ge,
fun zio na come un “con di zio na to re d’a ria”, ed age vo la i nos tri movi men ti gra zie alla
sua fles si bi li tà.  E poi è anche este ti ca.

Invece di una pelle di ques to tipo, avrem mo potu to avere una pelle spes sa e ruvi -
da.  Oppure senza fles si bi li tà, così da scre po lar si o lace rar si nell’e ven tua li tà di aver
messo su anche solo pochi chi lo gram mi in più.  Avremmo potu to avere una pelle
che ci avreb be fatto sve ni re dal caldo d’es -
ta te e gela re d’in ver no.  Ma Allah, Che ci
ha cre a to, ha rico per to il nos tro corpo nel
modo più con for te vo le, fun zio na le ed este -
ti co pos si bi le.  Poiché Egli è “il Creatore,
Colui che dà ini zio e for gia tutte le cose”
(Surat al-Hashr: 24).

IL CUORE

La com po nen te più impor tan te dell’
appa ra to cir co la to rio che con net te i 100 tri -
lio ni di cel lu le nel corpo umano una ad
una, è senza dub bio il cuore.  Con i suoi
dif fe ren ti com par ti che pom pa no san gue
ossi ge na to e non ossi ge na to verso dif fe ren -
ti parti del corpo, senza con fon der le una
con l’al tra, e con le sue val vo le che fun zio -
na no come val vo le di sicu rez za, il dise gno
del cuore dipen de da equi li bri estre ma -
men te deli ca ti.

Il nos tro cuore, che batte cos tan te men -
te per tutta la vita ad un certo ritmo, senza
alcun nos tro inter ven to, è una delle prove
più evi den ti della Creazione.

Iniziando a bat te re già nell’u te ro della
madre, il cuore lavo ra, senza mai fer mar si
duran te tutta la nos tra intera vita, ad un
ritmo di 70 - 100 bat ti ti al minu to.  Si ripo -
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L’apparato circolatorio connette ognuna dei 100 trilioni di

cellule nel corpo umano.  Nell’illustrazione, i capillari rossi
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ossigeno, mentre i capillari blu ne indicano un basso

contenuto.



sa solo per mezzo secon do tra un bat ti to e l’al tro e batte appros si ma ti va men te

100.000 volte al gior no.  Quando si con si de ra la lun ghez za della vita umana, si arri -

ve reb be ad una cifra molto dif fi ci le da cal co la re.

Tutte le strut tu re del cuore, che nella sua fun zio na li tà segue un ordi ne estre ma -

men te deli ca to, sono pro get ta te in modo spe cia le.  Nel cuore ogni det ta glio è stato

preso in con si de ra zio ne:  la non mesco lan za del san gue ossi ge na to con quel lo che

non lo è, la rego la zio ne della pres sio ne del san gue, le ope ra zio ni neces sa rie alla con -

se gna dei nutri en ti nell’in te ro orga nis mo, ed i sis te mi che pom pa no solo la quan ti tà

neces sa ria di san gue.  Il cuore è stato dise gna to per ren de re pos si bi le tutto ques to.

Nel cuore, il cui dise gno è una vera mera vi glia, esis te un sis te ma così com ples so

che non è asso lu ta men te pos si bi le che si sia for ma to solo per una coin ci den za.  Tutte

ques te sue carat te ris ti che ci pre sen ta no il loro dise gna to re, cioè Allah, il Sostenitore

di tutti i mondi, Che crea senza difet ti e senza esem pi.  Alcune carat te ris ti che del

cuore pos so no esse re elen ca te:

Il cuore è posi zio na to in uno dei posti più pro tet ti del corpo: Grazie ad una

posi zio ne spe cia le all’in ter no della gab bia tora ci ca il cuore, uno dei nos tri più impor -

tan ti orga ni, è molto ben pro tet to con tro even tua li colpi dall’es ter no. 

Il san gue non ossi ge na to non si mesco la mai con quel lo ossi ge na to: Nel cuore

ques ti due tipi di san gue sono in con ti nuo movi men to.  Uno spe cia le tes su to divi de

il cuore in quat tro com par ti, ognu no con carat te ris ti che diver se.  La parte supe rio re

è cos ti tui ta dall’a trio des tro e dall’a trio sinis tro, che sono dei vani di riem pi men to, e

che pas sa no il san gue ai ven tri co li sot tos tan ti.  Grazie al deli ca to ordi ne qui pre sen -

te, i due tipi di san gue non si mesco la no mai.  

Regola la pres sio ne del san gue in modo che non venga reca to alcun danno agli

orga ni:  Il cuore non lavo ra come una sin go la pompa, ma come se vi fos se ro due
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pompe adia cen ti, ognu na delle quali con il suo ven tri co lo ed il suo atrio.  Questa

sepa ra zio ne divi de in due anche il nos tro appa ra to cir co la to rio.  Il lato des tro del

cuore manda del san gue ad una pres sio ne rela ti va men te più bassa ai pol mo ni, ed il

lato sinis tro pompa del san gue ad una pres sio ne più ele va ta a tutto il resto del corpo.

Questa rego la zio ne della pres sio ne è molto impor tan te, giac ché se il san gue invia to

ai pol mo ni fosse pom pa to alla stes sa pres sio ne del san gue man da to in giro per il

corpo, i pol mo ni ne ver reb be ro schiac cia ti, dato che sareb be per loro impos si bi le

sop por ta re una tale pres sio ne.  Il per fet to equi li brio esis ten te nel cuore fa sì che ciò

non suc ce da, dato che il cuore è stato pro get ta to impec ca bil men te.

Provvede al tras por to delle molte sos tan ze di cui gli orga ni hanno biso gno: il

san gue puli to pro ve nien te dal cuore viene tras mes so ai tes su ti dell’a or ta e l’os si ge -

no viene tras por ta to ai tes su ti dai vasi san gui gni che arri va no a tutte le cel lu le del

corpo.  Durante la sua cir co la zio ne nei capil la ri, il san gue dis tri buis ce ai tes su ti, oltre

all’os si ge no, anche altre sos tan ze come gli ormo ni, il cibo ed altri gene ri di nutri men -

to.

Ha delle val vo le che cura no in per fet ta armo nia la dire zio ne del flus so san gui -
gno: Nel cuore vi sono delle val vo le, all’in gres so di ogni com par to, che impe dis co -

no al san gue di flui re nella dire zio ne con tra ria.  Queste val vo le, situa te tra gli atri ed

i ven tri co li, sono fatte di un tes su to fibro so e sono sos te nu te da mus co li molto sot ti -

li.  Un ecces so di san gue cole reb be verso l’a trio, se uno di ques ti mus co li smet tes se

di fun zio na re, cau san do così un serio danno al cuore che potreb be por ta re addi rit -

tu ra alla morte.  Ma ques to suc ce de solo in caso di malat tia.  Mai al con tra rio.

Pompa la neces sa ria quan ti tà di san gue secon do la varia bi li tà delle con di zio -
ni:  La quan ti tà di san gue immes sa in cir co lo dal cuore varia secon do le neces si tà

dell’or ga nis mo.  In con di zio ni nor ma li, il cuore batte 70 volte al minu to.  Quando si

fanno degli eser ci zi fisi ci fati co si però, duran te i quali i mus co li hanno biso gno di più

ossi ge no, il cuore aumen ta la quan ti tà di san gue che pompa ed il suo ritmo rag gi un -

ge anche i 180 bat ti ti al minu to.  Che suc ce de reb be se ciò non si veri fi cas se?  Se il

cuore fun zio nas se al suo ritmo nor ma le, quan do il corpo ha biso gno di più ener gia,

l’e qui li brio ver reb be com pro mes so ed il corpo ne sareb be dan neg gia to.  Ma ques to

non suc ce de mai, data la per fet ta strut tu ra del cuore.  Senza che sia neces sa rio per

noi inter ve ni re nella sua rego la zio ne, il cuore deter mi na auto ma ti ca men te la quan ti -

tà di san gue da immet te re in cir co lo.

Funziona senza un nos tro con trol lo, e fa esat ta men te ciò deve fare: La quan ti -

tà di san gue che il cuore deve pom pa re è con trol la ta da uno spe cia le sis te ma ner vo -

so.  Sia che dor mia mo o siamo sve gli, il nos tro sis te ma ner vo so rego la da solo la

quan ti tà di san gue da pom pa re, ed a quale velo ci tà.  La strut tu ra del cuore – che

deter mi na senza alcun nos tro inter ven to dove, come, e quan do il san gue è neces sa -

rio – è impec ca bi le.  Poiché il cuore non può aver cos trui to ques to sis te ma da solo, e
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nean che è pos si bi le che tale per fet to sis te ma si sia for ma to a segui to di una coin ci den -
za, ciò signi fi ca che il cuore è stato cre a to.  Allah, Che ha conos cen za infi ni ta, lo ha
dise gna to nella manie ra più per fet ta pos si bi le. 

Opera gra zie ad uno spe cia le sis te ma elet tri co: Il mus co lo che fa bat te re il cuore,
chia ma to mus co lo car dia co, è diver so da tutti gli altri mus co li del corpo.  Le nor ma -
li cel lu le di ques ti mus co li si con trag go no solo quan do ven go no sti mo la te dal sis te -
ma ner vo so.  Le cel lu le del mus co lo car dia co, inve ce, si con trag go no da sole.  Queste
cel lu le hanno la capa ci tà di ori gi na re e dif fon de re cor ren te elet tri ca per pro prio conto.
Sebbene tale capa ci tà sia pos se du ta da ogni cel lu la, nes su na di loro però si con trae
indi pen den te men te dalle altre, poi ché in tal caso non fun zio ne reb be ro seguen do le
istru zio ni del sis te ma elet tri co che le rego la.  In altre paro le, non cre a no un caos che
dis tur be reb be il ritmo rego la re del cuore, nel quale una sua parte si con trae men tre
l’al tra si rilas sa.  Queste cel lu le, che si tro va no sotto forma di una cate na, fun zio na no
all’u ni so no secon do le istru zio ni impar ti te dal loro sis te ma elet tri co.  Ed ecco di
nuovo una per fet ta armo nia all’o pe ra.

Come si è visto in tutte ques te carat te ris ti che, la strut tu ra del cuore ci dimos tra il
suo impec ca bi le dise gno, cioè il suo “esse re stato cre a to”, e così ci pre sen ta il suo
Progettista.  Ci pre sen ta Allah, il Sostenitore di tutti i mondi, Colui che non si vede,
ma che Lui stes so si pre sen ta a noi in qual sia si cosa che Egli ha cre a to:

Ecco Allah, il vos tro Signore. Non c’è altro Dio che Lui, il Creatore di ogni
cosa.  Adoratelo, dun que.  È Lui che prov ve de ad ogni cosa.  (Surat al-
An’am: 102)

LA MANO

Le nos tre mani, che ci per met to no di com pie re diver se nor ma li azio ni come
mesco la re una tazza di tè, gira re le pagi ne del gior na le, oppu re scri ve re, sono delle
incre di bi li mera vi glie inge gne ris ti che.

La carat te ris ti ca più impor tan te della mano è la sua abi li tà di ope ra re con gran de
effi ci en za in molte atti vi tà, diver se tra loro, nonos tan te abbia una strut tu ra stan dard.
Fornite come sono di un gran nume ro di mus co li e nervi, le nos tre brac cia aiu ta no le
mani ad affer ra re gli ogget ti con forza o con deli ca tez za, secon do neces si tà.  Per esem -
pio la mano dell’uo mo, anche se non chiu sa a pugno, può col pi re un ogget to con una
forza pari a 45 chi lo gram mi.  Ma può anche maneg gia re, usan do il pol li ce e l’in di ce,
un foglio di carta spes so solo un deci mo di mil li me tro.

Ovviamente ques te due azio ni sono di tipo com ple ta men te diver so. Una richie de
sen si bi li tà, l’al tra inve ce una gran forza.  Ma noi comun que non ci sof fer mia mo a
pen sar ci su nean che un secon do, per deci de re cosa fare con un foglio di carta tra le
dita o con il pugno pron to a col pi re.  E nean che dob bia mo rego la re pre ven ti va men te
la forza neces sa ria per ques te due azio ni.  Non ci dicia mo mai, “ecco, ora devo pren -
de re un foglio di carta, e per tan to mi serve eser ci ta re una forza di 500 gram mi.  Ora
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dovrò sol le va re un sec chio colmo d’ac qua e mi ci vorrà
una forza di 40 chi lo gram mi.”  E nean che ci sco mo dia mo a
con si de ra re ques ti det ta gli.

La ragio ne di ciò è che la mano dell’uo mo è pro get ta ta per com -
pie re tutte ques te azio ni simul ta ne a men te.  La mano è stata crea ta insie -
me a tutte le sue fun zio ni e rela ti ve strut tu re.

Tutte le dita della mano hanno una loro gius ta lun ghez za e posi zio ne, e sono
pro por zio na te l’una con l’al tra.  Ad esem pio, la forza di una mano stret ta a pugno,
che abbia un pol li ce nor ma le, è più inten sa di quel la di una mano con un pol li ce più
corto, dato che, gra zie alla sua lun ghez za pre de ter mi na ta, il pol li ce copre le altre
dita aumen tan do ne la loro forza tota le in diret ta rela zio ne al suo sup por to.

Vi sono molti pic co li det ta gli nella strut tu ra della mano: ad esem pio delle strut -
tu re più pic co le, oltre ai mus co li ed ai nervi.  Le unghie all’es tre mi tà delle dita non
sono per nien te degli acces so ri di poco conto.  Quando cer chia mo di pren de re un
ago cadu to sul pavi men to, usia mo sia le unghie che le dita.  La super fi cie rigi da cos -
ti tui ta dai pol pas trel li e dalle unghie ci è di aiuto nel rac co glie re ogget ti di pic co le
dimen sio ni.  Ed in ulti mo, ma non meno impor tan te, resta il fatto che le unghie
hanno un ruolo rile van te nel rego la re la gius ta pres sio ne che le dita devo no eser ci -
ta re sull’og get to che trat ten go no.

Un’altra par ti co la re carat te ris ti ca della mano è che non si stan ca.  Negli ambien -
ti medi ci e scien ti fi ci si sono fatti con si de re vo li sfor zi per arri va re a cos trui re una
copia arti fi cia le della mano.  Le mani robo ti che cos trui te fino ra ries co no ad imi ta re
la poten za della mano dell’uo mo, ma non la sua sen si bi li tà nel tatto, la sua per fet ta
mano vra bi li tà, e l’a bi li tà di fare lavo ri diver si.

Molti sci en zia ti sono d’ac cor do sul fatto che nes su na mano robo ti ca può esse re
cos trui ta in modo che abbia tutte le fun zio ni di una mano umana.  L’ingegnere Hans
J. Schneebeli, che ha dise gna to la mano robo ti ca conos ciu ta come "The Karlsruhe
Hand (La mano di Karlsruhe)", ha affer ma to che più ha lavo ra to sulle mani robo ti -
che, più ha ammi ra to quel la dell’uo mo.  Ed ha aggi un to che ci vorrà mol tis si mo
tempo prima che sia pos si bi le rius ci re a far com pie re alle mani robo ti che anche solo
una pic co la quan ti tà dei tanti lavo ri nor mal men te ese gui ti dalla mano dell’uo mo. 

La mano di soli to opera in coor di na men to con l’oc chio.  I segna li che rag gi un go no
l’oc chio sono tras mes si al cer vel lo, e la mano si muove secon do i coman di che rice ve
dal cer vel lo.  Queste azio ni, natu ral men te, sono com ple ta te in un tempo bre vis si mo, e
senza richie der ci degli sfor zi par ti co la ri.  Le mani robo ti che, d’al tra parte, pos so no solo

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR) 83

Un robot, non importa quanto

avanzato, non potrà

mai avere le

caratteristiche di

una vera

mano.



basar si o sulla vista o sul tatto.  Dei coman di dis tin ti sono neces sa ri per ogni movi men -
to che deb ba no fare.  Ed inol tre non pos so no com pie re nume ro se fun zio ni.  Per esem -
pio una mano robo ti ca pre dis pos ta per suo na re il pia no for te non può maneg gia re un
mar tel lo, ed una che può usare il mar tel lo non può tene re un uovo senza rom per lo.
Alcune di ques te mani, tra quel le pro dot te recen te men te, sono capa ci di com pie re 2 o
3 azio ni insie me, ma in un modo anco ra molto pri mi ti vo, se con fron ta to con le abi li tà
della mano dell’uo mo.

In aggi un ta, se si con si de ra che le due mani dell’uo mo coo pe ra no tra loro in per -
fet ta armo nia, la impec ca bi li tà del loro dise gno diven ta anco ra più evi den te.

Allah ha dise gna to la mano come un orga no des ti na to spe cial men te agli esse ri
umani.  Con tutti gli aspet ti su des crit ti, ques to ci dimos tra la per fe zio ne ed uni ci tà
dell’ar te della crea zio ne di Allah.

CONCLUSIONE

Questi eccel len ti mec ca nis mi esis ten ti nel corpo umano in gene re ope ra no senza
la nos tra conos cen za e senza che noi ce ne accor gia mo.  Il bat ti to del cuore, le atti vi tà
del fega to, il rin gio va ni men to della pelle, sono tutti al di fuori della nos tra diret ta
conos cen za.  E lo stes so suc ce de per le cen ti na ia di altri orga ni che qui non sono stati
men zio na ti.  Non ci accor gia mo nean che né che i nos tri reni fil tra no il san gue, e che i
nos tri sto ma ci dige ris co no il cibo che man gia mo, e né sen tia mo i movi men ti del nos -
tro intes ti no o il per fet to ope ra re dei nos tri pol mo ni che ci fanno res pi ra re.

L’essere umano si accor ge di quan to vale il suo corpo solo quan do si amma la,
ed i suoi orga ni non fun zio na no più a dove re.

Ed allo ra come è suc ces so che ques to per fet to mec ca nis mo abbia avuto ori gi ne?
È indub bia men te non così dif fi ci le, per una per so na di cos ci en za e con giu di zio,
com pren de re ed avver ti re inti ma men te che ques to corpo è stato “cre a to”.

L’affermazione degli evo lu zio nis ti che ques to corpo abbia avuto ori gi ne a causa
di coin ci den ze è ridi co la, poi ché essi asse ris co no che è l’ac cu mu lar si di tali coin ci -
den ze che, alla fine, dà vita ad un orga nis mo.  Il corpo umano, però, può fun zio na -
re solo se dota to subi to di tutti i suoi orga ni intat ti.  Un uomo senza reni, senza
cuore o intes ti no non può vive re.  Ed anche se ques ti orga ni sono pre sen ti, lo stes so
non può vive re se ques ti non fun zio na no come dovreb be ro.

Pertanto il corpo umano deve aver avuto ori gi ne nella sua inte rez za, per poter
soprav vi ve re e con ti nua re con la sua gene ra zio ne.  E che il corpo umano “abbia
avuto ori gi ne istan ta ne a men te e com ple ta men te” signi fi ca che è stato “cre a to”.

Siamo noi che vi abbia mo cre a to, per ché non pres ta te fede?  Avete pen sa -
to allo sper ma che eia cu la te?  Siete forse voi a crear lo o siamo Noi il
Creatore?  Abbiamo decre ta to per voi la morte e non potre mo esse re sopra -
van za ti nel sos ti tuir vi con altri simi li a voi e nel farvi rinas ce re (in forme)
che anco ra non conos ce te. (Surat al-Waqi’ah: 57-61)
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FORMAZIONE
DELLE OSSA 
I tessuti che si vedono qui

sopra sono blocchi costruttivi

di un osso che si sta

sviluppando.  Anche se

somigliano ad un ammasso

disordinato di legname, a un

primo sguardo, questi tessuti

si rinforzeranno man mano fino

a diventare un osso

estremamente solido e forte.

TRACHEA
I prolungamenti di colore verde

funzionano come un filtro

d’aria.  Il loro compito è quello

di pulire l’aria che inaliamo.

Sono coperti da una sostanza

vischiosa chiamata “muco”,

che impedisce ad elementi

estranei di arrivare ai polmoni.

UNO SGUARDO COLORATO

AL CORPO UMANO



TESSUTO PRIMARIO

TESSUTO DELL’ORECCHIO INTERNO

TESSUTO CARDIACO



TESSUTO RETINALE

DISTRUTTORI ERITROCITI

TESSUTO POLMONARE (1)

TESSUTO POLMONARE (2)

TESSUTO GASTRICO



ome ben si sa, la dife sa è un argo men to che ha sem pre avuto la
mas si ma pri o ri tà in qual sia si nazio ne, per assi cu ra re la con ti nua -
zio ne della pro pria esis ten za.  Le nazio ni hanno sem pre pres ta to la
mas si ma atten zio ne a qual sia si gene re di minac ce inter ne od ester -

ne, aggres sio ni, ris chi di guer ra ed azio ni ter ro ris te.  Questa è la ragio ne per cui
una gran parte del loro bud get di spesa uffi cia le viene stan zia to per la dife sa.  Gli
eser ci ti ven go no for ni ti con i model li più avan za ti di aerei, navi e tipi di armi, e
le forze arma te pre pos te alla dife sa sono tenu te sem pre al più alto livel lo di pre -
pa ra zio ne pos si bi le.

Il corpo umano è cir con da to da un gran nume ro di nemi ci e di minac ce.
Questi nemi ci sono i bat te ri, i virus ed altri micros co pi ci orga nis mi simi la ri.  Che
esis to no dovun que; nell’a ria che res pi ria mo, nell’ac qua che bevia mo, nel cibo che
man gia mo, ed anche nell’am bien te dove vivia mo.

Quello che la mag gio ran za delle per so ne non sa è che il corpo umano ha un
eccel len te eser ci to che com bat te ques ti nemi ci, cioè il sis te ma immu ni ta rio.  È un
vero eser ci to, com pos to da molti “sol da ti” ed “uffi cia li”, a cui sono asse gna ti
scopi diver si, che sono spe cial men te addes tra ti, e che impie ga no un’al ta tec no lo -
gia, com bat ten do con armi sia con ven zio na li che chi mi che.

Ogni gior no, addi rit tu ra ogni minu to, una guer ra per ma nen te è in corso tra
ques to eser ci to e le forze nemi che, ma senza che tutto ciò sia a nos tra conos cen -
za.  Questa guer ra può anche con sis te re in pic co le sca ra muc ce loca li, oppu re in
bat ta glie in cui l’in te ro nos tro corpo è coin vol to ed in stato d’al lar me.  Queste bat -
ta glie noi le chia mia mo “malan ni”.

La con dot ta gene ra le di ques ta guer ra non cam bia quasi mai.  Il nemi co tenta
di ingan na re l’al tro con ten den te con il camuf far si quan do tenta di pene tra re nel
nos tro corpo.  Alle nos tre ben addes tra te forze inves ti ga ti ve viene asse gna to dalla
dife sa il com pi to di iden ti fi ca re il nemi co.  Appena iden ti fi ca to, delle armi appro -
pria te ven go no appron ta te per ster mi nar lo.  Ed è allo ra che vi è con tat to tra le
parti, la scon fit ta del nemi co, il ces sa te il fuoco, e lo sgom bro del campo di bat ta -
glia.  Come ulti mo atto, vi è la rac col ta di qual sia si tipo di infor ma zio ne riguar -
dan te il nemi co, a scopo cau te la ti vo con tro la pos si bi li tà di un nuovo attac co in
un altro momen to …. 

Ora esa mi nia mo ques ta inte res san te guer ra da vici no.
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IL CASTELLO ASSEDIATO: IL CORPO UMANO

Possiamo pen sa re al corpo umano come ad un cas tel lo asse dia to dal nemi co.

Che cerca in vari modi di inva de re ques to cas tel lo, di cui la pelle umana ne cos -

ti tuis ce il muro.

La sos tan za di che ra ti na nelle cel lu le della pelle è una bar rie ra insor mon ta bi -

le per i bat te ri ed i fun ghi.  Le sos tan ze estra nee che arri va no fino alla pelle non

pos so no attra ver sar la.  E per di più, anche se il suo stra to ester no viene con ti nua -

men te sot to pos to ad abra sio ne dovu ta allo sfre ga men to, la pelle si rin no va con ti -

nua men te, cres cen do dagli stra ti sot tos tan ti.  Così tutti gli ospi ti inde si de ra ti che

si sono ammas sa ti tra la pelle ven go no espul si dal corpo assie me alla pelle morta,

quan do ques ta si rin no va dall’in ter no verso l’es ter no.  Il nemi co può rius ci re ad

entra re den tro solo attra ver so una feri ta inflit ta alla pelle.

LA PRIMA LINEA

Uno dei mezzi con cui i virus pene tra no nel corpo è l’a ria.  Il nemi co entra

all’in ter no del corpo attra ver so l’a ria che inalia mo.  Comunque, una spe cia le

secre zio ne della mem bra na muco sa nasa le, e gli ele men ti difen si vi siti nei pol mo -

ni (fago ci ti), che inghiot to no le cel lu le, si scon tra no con ques ti nemi ci ed assu mo -

no il con trol lo della situa zio ne prima che il peri co lo cres ca trop po.  Gli enzi mi
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diges ti vi che si tro va no nell’a ci do dello sto ma co e nell’in tes ti no tenue eli mi na no

una gran quan ti tà dei micro bi che cer ca no di entra re nel corpo con il cibo inge ri -

to.

LO SCONTRO TRA NEMICI

Vi sono dei micro bi che si sono sta bi li ti in varie parti del corpo umano (come

la pelle e le sue pie ghe, la bocca, il naso, l’oc chio, le prime vie res pi ra to rie, il tubo

dige ren te, i geni ta li), ma che non cau sa no malan ni.

Quando un micro bo dall’es ter no entra nel corpo, ques ti micro bi domes ti ci

resi den ti – pen san do che il posto dove abi ta no potreb be esse re inva so – e non

aven do alcu na inten zio ne di per met ter ciò a degli estra nei – com bat to no stre nua -

men te con tro quest’ul ti mi.  Possiamo defi ni re ques ti micro bi come sol da ti pro -

fes sio nis ti che cer ca no di pro teg ge re il loro ter ri to rio, per pro prio conto.  E così il

com ples so eser ci to esis ten te nel nos tro corpo viene rin for za to da ques ti micro

sup por ti. 
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“L’INVASIONE DELLE CELLE”
OPERAZIONE DEI VIRUS

1. Il virus contatta la cellula a cui si avvicina ed aderisce

alla sua superficie.  (Lo si vede su una cellula nello schema)

2. Il virus scarica al punto di contatto uno speciale enzima,

che favorirà la disgregazione della membrana della cellula.

A seguito di ciò, un foro si forma nella parete della cellula.  Il

virus allora tira indietro la sua coda e, strizzandosi, inietta

nella cellula dell’acido nucleico che si trova nel suo corpo

(DNA o RNA).

3. l’acido nucleico del virus, che penetra nella cellula,

sottopone quest’ultima al controllo del virus.  Le funzioni

vitali della cellula si fermano.  L’acido nucleico del virus si

riproduce usando le risorse contenute nella cellula. 

4. Le nuove componenti del virus appena formatesi si

assemblano e formano nuovi virus.

5. Quando un numero sufficiente di virus si è formato, la

cellula scoppia e i nuovi virus entrano in azione per cercare

nuove cellule che li ospitino.  Il tempo occorrente al virus

dalla intrusione dentro una cellula fino alla sua riproduzione

è di circa 20-25 minuti.  Alla fine di ogni replicazione, 200-

300 nuovi virus si sono formati in una cellula ospite.

Parete della
cel lu la

Capside
VIRUS

Batteri
Cromosomo

Acido
Nucleico



PASSO PASSO VERSO IL CONFLITTO ARMATO

Se un micros co pi co inva so re, pene tran do nel corpo, ries ce a scon fig ge re gli

ele men ti difen si vi di guar dia ed i bat te ri-sol da to alle a ti, si sca te na la guer ra.  Ed

allo ra il corpo, con il suo eser ci to ordi na to, com bat te una per fet ta guer ra di offe -

sa e dife sa con tro l’e ser ci to stra nie ro.

La guer ra com bat tu ta dal sis te ma difen si vo com pren de quat tro set to ri:

1.  Identificazione del nemi co.

2.  Fortificazione delle dife se e pre pa ra zio ne delle armi di offe sa.

3.  Attacco e com bat ti men to.

4.  Ritorno allo stato nor ma le.

Le cel lu le che per prime incon tra no il nemi co sono macro fa ghe che attua no la

“fago ci to si”, cioè avvol gen do il nemi co per poi inghiot tir lo.  Operano in stret to

con tat to con lui e lo com bat to no corpo a corpo.  Sono pro prio come i sol da ti di

fan te ria che vanno all’as sal to delle unità del nemi co con la baio net ta, com bat ten -

do in prima linea.

Ed in aggi un ta, le cel lu le macro fa ghe fun zio na no anche come unità inves ti -

ga ti ve, cioè come il ser vi zio segre to di un eser ci to.  Trattengono una por zio ne del

nemi co che dis trug go no, per poi pas sar la ad un’al tra unità inves ti ga ti va, com -

pos ta da cel lu le mes sag ge re-T, che la usano per accer ta re l’i den ti tà del nemi co e

deter mi nar ne le carat te ris ti che. 
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digeriscono qualsiasi tipo di sostanza estranea nel sangue.  Un’altro loro compito è quello di chiamare in

soccorso le cellule T ovunque incontrano il nemico.  Nella foto a sinistra, si vede un macrofago che sta

provando a inghiottire una molecola lipide che è penetrata nel corpo.

Cellule A e B

ricoperte da

batteri



ALLARME GENERALE

Quando una nazio ne viene coin vol ta in una guer ra, viene dichia ra ta la mobi -

li ta zio ne gene ra le.  La mag gior parte delle risor se natu ra li e del bilan cio di spesa

viene des ti na ta alle spese di guer ra.  L’economia del paese viene rior ga niz za ta

per affron ta re la situa zio ne stra or di na ria che si è crea ta e la nazio ne è coin vol ta

in una azio ne tota le.  In una guer ra tota le, che sarà com bat tu ta dall’e ser ci to pre -

pos to per la dife sa, viene dichia ra ta anche la mobi li ta zio ne.  Vi siete doman da ti

come?

Se il nemi co è supe rio re di nume ro, la caval le ria (le cel lu le macro fa ghe) che

va all’at tac co secer ne una sos tan za spe cia le, il “piro ge no”, una spe cie di segna le

d’al lar me, che, per cor ren do una lunga dis tan za, arri va fino al cer vel lo, dove vi

sti mo la il cen tro che con trol la l’au men to della tem pe ra tu ra cor po rea.   A segui to

di tale sti mo la zio ne il cer vel lo mette in allar me il corpo pro vo can do ne la feb bre

alta.  Al pazien te feb bri ci tan te viene natu ra le di aver biso gno di ripo so, ed il

corpo ris par mia così quan ta più ener gia pos si bi le, che serve inter amen te all’e ser -

ci to impe gna to in sua dife sa.  Come si vede, esis to no un piano ed un dise gno

estre ma men te com ples si che entra no in fun zio ne secon do neces si tà.

L’ESERCITO ORDINATO PASSA RAPIDAMENTE ALL’AZIO-
NE

La guer ra tra l’in va so re micros co pi co ed il sis te ma immu ni ta rio diven ta più
com pli ca ta dopo la mobi li ta zio ne, cioè dopo che le per so ne ven go no cos tret te a
letto per ché amma la te.  A ques to sta dio, vuol dire che le cel lu le della fan te ria
(fago ci ti) e della caval le ria (macro fa ghe) si sono dimos tra te insuf fi cien ti, per tan -
to l’in te ro corpo è in allar me, e la guer ra diven ta cruen ta.  Ed è a ques to punto
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In questo evento chiamato

“fagocitosi” un macrofago si allunga

per inghiottire un gran numero di

batteri.  I batteri sono circondati da

uno dei prolungamenti del

macrofago che poi li inghiotte.

Dopodiché le forti componenti

chimiche esistenti nel macrofago

decompongono il nemico e lo

distruggono.  In altre parole, il

macrofago inghiotte il nemico, lo

digerisce, e ne usa i materiali residui.



che inter ven go no i lin fo ci ti  (le cel lu le T e B).
La caval le ria (cel lu le macro fa ghe) passa

le infor ma zio ni che ha, riguar do il nemi co,
alle cel lu le T, le quali chia ma no sul campo di
bat ta glia il cito tos si co T e le cel lu le B, che
sono i com bat ten ti più effi cien ti del sis te ma
immu ni ta rio.

PRODUZIONE DELL’ARMAMENTO
Appena le cel lu le B rice vo no le infor ma zio ni sul nemi co comin cia no a pro dur -

re delle armi (anti cor pi) che, pro prio come i mis si li balis ti ci, sono cos trui te per
col pi re solo il nemi co su cui si hanno infor ma zio ni.  Questa pro du zio ne è così per -
fet ta che le strut tu re tri di men sio na li sia dell’in va so re che dell’ar ma cor ris pon do -
no per fet ta men te l’una all’al tra, pro prio come una chia ve si adat ta al suo luc chet -
to.

Gli anti cor pi avan za no verso il nemi co e gli si avvin ghia no.  Dopo ques to sta -
dio il nemi co è neu tra liz za to, come un carro arma to a cui siano stati messi fuori
uso i cin go li ed i can no ni.  È ques to il momen to in cui inter ven go no altri mem bri
del sis te ma immu ni ta rio per eli mi na re defi ni ti va men te il nemi co neu tra liz za to.

Qui vi è un punto molto impor tan te da con si de ra re:  vi sono milio ni di tipi di
nemi ci con cui il sis te ma immu ni ta rio sarà chia ma to a con fron tar si.  Le cel lu le B
pos so no pro dur re indif fe ren te men te l’ar ma appro pria ta con tro qual sia si tipo di
nemi co.  Il che signi fi ca che il sis te ma immu ni ta rio ha inna ta la conos cen za e la
capa ci tà di pro dur re le chia vi gius te per milio ni di dif fe ren ti tipi di luc chet ti.
Queste incon sa pe vo li cel lu le hanno l’a bi li tà di fab bri ca re milio ni di tipi di anti -
cor pi, ed il fatto che ries co no ad usar li nel migli or modo pos si bi le è la ripro va del-
l’e sis ten za di una crea zio ne volu ta dal Possessore di un eccel so pote re. 

Ed il sis te ma è anche più sofis ti ca to.  Mentre le cel lu le B dis trug go no il nemi -
co con le armi balis ti che, anche le cel lu le cito tos si che T com bat to no una dura
guer ra con tro il nemi co.  Quando qual che virus entra in una cel lu la, vi si può nas -
con de re per sfug gi re alle armi pro dot te dalle cel lu le B.  Ma le cel lu le cito tos si che
T ries co no a tro va re le cel lu le mala te entro cui si è rifu gia to il nemi co mime tiz za -
to per nas con der si, e le dis trug go no. 

DOPO LA VITTORIA

Dopo che il nemi co è scon fit to, le cel lu le sop pres so ri T entra no in azio ne,
dando all’e ser ci to di dife sa il coman do di ces sa re il fuoco, facen do così in modo
che le cel lu le cito tos si che T e le cel lu le B ces si no le loro atti vi tà.  E così si evita che
il corpo riman ga inva no in uno stato di mobi li ta zio ne.  Dopo che la guer ra è fini -
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O uomi ni, voi siete

bisog no si di Allah,

men tre Allah è Colui

Che basta a Se stes so,

il Degno di lode. 

(Surah Fatir: 15)



ta, la gran parte delle cel lu le T e B, pro dot te appo si ta men te per la guer ra appe na

ter mi na ta, com ple ta no il loro ciclo vita le e muo io no.  Ma ques ta guer ra così

cruen ta non sarà dimen ti ca ta.  Prima che lotta vera ini zias se, ci volle un certo

tempo per iden ti fi ca re il nemi co e per com ple ta re le neces sa rie pre pa ra zio ni.  Ma

ora, se mai lo stes so nemi co ritor nas se, il corpo sarà già pre pa ra to molto meglio.

Un grup po di cel lu le-memo ria, ora ben infor ma te sulle carat te ris ti che del nemi -

co, saran no in futu ro cos tan te men te al ser vi zio del sis te ma immu ni ta rio, in modo

che, in un suo even tua le secon do attac co, le infor ma zio ni in loro pos ses so per -

met te ran no al sis te ma di rea gi re all’in va sio ne prima che il nemi co acquis ti trop -

pa forza.  La ragio ne per cui, dopo aver avuto gli orec chio ni o il mor billo, non ne

cadia mo amma la ti di nuovo è pro prio a causa della memo ria insi ta nel nos tro sis -

te ma immu ni ta rio.

CHI È COLUI CHE HA CREATO IL SISTEMA?

Dopo tutte le infor ma zio ni che abbia mo esa mi na to, dob bia mo dedi ca re un

po’ di tempo a ragio na re su come ha avuto ori gi ne ques to per fet to sis te ma immu -

ni ta rio a cui noi dob bia mo le nos tre vite.  Vi né un impec ca bi le pro get to all’o pe -

ra.  Ogni cosa neces sa ria alla ope ra ti vi tà di ques to pro get to è immu ta ta:  le cel lu -

le macro fa ghe, la sos tan za piro ge no, il cen tro del con trol lo tem pe ra tu ra nel cer -

vel lo, il mec ca nis mo che fa alza re la tem pe ra tu ra del corpo, le cel lu le B, le cel lu le

T, le armi … ma allo ra come è nato ques to otti mo sis te ma?

Non deve sor pren de re che la teo ria dell’e vo lu zio ne, che sug ge ris ce che gli

esse ri viven ti hanno avuto ori gi ne per una serie di coin ci den ze, non può spie ga -

re la pro ve ni en za di ques to com ples so sis te ma.  Quello che la teo ria dell’e vo lu -

zio ne affer ma è che gli esse ri viven ti ed i sis te mi di vita hanno avuto ori gi ne

passo passo con l’ac cu mu lo di pic co le coin ci den ze.  Ma ques to non può esse re

stato asso lu ta men te pos si bi le per il sis te ma immu ni ta rio, per ché anche se uno

solo dei suoi com po nen ti fosse stato assen te, duran te il tempo neces sa rio all’ac -

cu mu lo delle sud det te coin ci den ze, il sis te ma non avreb be potu to ope ra re e le

per so ne amma la te non sareb be ro sopra vis su te.  Il sis te ma ha dovu to per forza

aver avuto ori gi ne, nella sua inte rez za ed impec ca bi li tà, con tutti i suoi com po -

nen ti al loro posto.  La real tà dimos tra che il con cet to di “coin ci den za” non ha

alcun signi fi ca to.

Ma allo ra chi ha dato vita a ques to sis te ma?  Chi è a conos cen za del fatto che

la tem pe ra tu ra del corpo deve sali re, dato che ques to è l’u ni co modo per far sì che

l’e ner gia neces sa ria all’e ser ci to di dife sa non venga spesa altro ve?  Che siano

state le pic co le cel lu le macro fa ghe?  Di certo no, dato che sono solo degli orga nis -

mi viven ti senza alcu na capa ci tà di pen sa re, che obbe den do ad un ordi ne supe -

rio re sta bi li to por ta no a ter mi ne i com pi ti a loro asse gna ti.
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È stato l’uo mo?  No cer ta men te.  Le per so ne non se ne accor go no nem me no
che un sis te ma così per fet to è all’o pe ra nei loro stes si corpi, e che li pro teg ge da
una morte sicu ra.

È ovvio che chi ha cre a to il sis te ma immu ni ta rio, e che ha cre a to l’in te ro corpo
umano, deve esse re un Creatore con una eccel sa conos cen za ed un immen so
pote re.  Questo cre a to re è Allah, Colui il quale ha cre a to il corpo umano da “una
goc cia di liqui do”. 
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I leucociti, circa un trilione, formano un esercito

difensivo altamente specializzato.  Gli agenti più

importanti in questo esercito e i compiti che

portano a termine durante una guerra contro il

nemico sono descritti qui appresso.

IL VIRUS
Il virus, un pacchetto di dati genetici, è

dipendente dall’ambiente per essere

attivato.  Per riprodursi deve usare i

meccanismi della cellula che lo ospiterà.

IL MACROFAGO
È il sorvegliante e la cellula di difesa in

prima linea.  Inghiotte e digerisce qualsiasi

genere di materiali estranei nel sangue.

Quando incappa in un intruso microscopico

chiama in soccorso le cellule T perché

intervengano dove lui sta agendo.

LA CELLULA T DI SOCCORSO
È l’amministratore del sistema immunitario

Dopo aver identificato il nemico, va alla

milza e alla ghiandole linfatiche ed avvisa

altre cellule affinché combattano contro

l’agente della malattia.

CELLULE T CITOSSICHE
Avvisate dalle cellule T di soccorso, queste

celle distruggono le cellule che sono state

invase dai materiali estranei e le cellule

cancerose.

CELLULE B
Queste celle, considerate come fabbriche di

armi biologiche, si trovano nella milza e nelle

ghiandole linfatiche.  Quando vengono

avvisate dalle cellule T, producono le forti

armi chimiche chiamate anticorpi.

ANTICORPI
Questa proteina a forma di “Y” si incolla

sull’agente della malattia, lo rende

inoffensivo e lo fa diventare un bersaglio per

le cellule killer.

LE CELLULE SOPPRESSORI T 
Questo terzo tipo di cellula T rallenta le

attività delle cellule T e B o le ferma del

tutto.  Termina il suo assalto dopo che la

malattia è stata sconfitta.

LE CELLULE MEMORIA
Questa cellula difensiva si forma dopo che

la malattia è terminata.  Rimanendo nel

corpo per anni, si assicura che il

meccanismo immunitario venga attivato

molto rapidamente ed efficacemente

quando nel corpo si incontra di nuovo un

agente della stessa malattia 

1
LA GUERRA 
INIZIA 
Quando i virus sono disseminati nel

corpo, alcuni di loro sono fagocitati dai

macrofagi, i quali staccano gli anticorpi

dai virus e li attaccano sulla loro stessa

superficie.  Solo pochi tra i milioni di

celle T che viaggiano nell’apparato

circolatorio hanno la capacità di

“leggere” questi specifici anticorpi.

Queste particolari cellule T che si

attaccano sui macrofagi diventano

attive.

IL SISTEMA IMMUNITARIO
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2
DIFESA AUMENTO
DELLE CELLULE
Quando le cellule T di soccorso sono attivate,

tendono ad aumentare.  Poi avvisano le

cellule T citotossiche e le cellule B, che sono

poche di numero e sensibili verso il virus

nemico.  Mentre il numero di cellule B

aumenta, le cellule T di soccorso gli danno il

segnale di produrre anticorpi.

3
LA SCONFITTA
DELLA MALATTIA

Nel frattempo alcuni virus sono penetrati

nelle cellule.  I visus si possono

replicare solo all’interno di una

cellula.  Con i materiali chimici

che secernono, le cellule T

citotossiche causano,

perforandone le membrane, la morte

delle cellule che sono state penetrate dai

virus, impedendone così la loro riproduzione.

Tenendosi stretti direttamente sulla superficie dei virus

gli anticorpi li neutralizzano, impedendo loro di entrare

nelle cellule ed iniziare le reazioni chimiche che

distruggeranno le celle invase.

4
DOPO LA GUERRA
Dopo che la malattia è stata vinta, le cellule T

soppressori fermano l’intero sistema offensivo.  Le

cellule T memoria e le cellule B rimangono nel

sangue e nel sistema linfatico al fine di attivarsi

immediatamente nel caso si incontri di nuovo

un virus dello stesso tipo.



el sesto ver set to della Surah Hud, Allah affer ma che Egli dà il “sos -
ten ta men to” a tutti gli esse ri viven ti, cioè che Egli crea tutti i mezzi
neces sa ri alla loro sus sis ten za:
Non vi è cre a tu ra sulla terra cui Dio non si curi di prov ve de -

re il cibo.  Egli sa dove vive e dove muore.  Tutto è scrit to in un Libro
Chiarissimo. (Surah Hud: 6)

Si può facil men te rico nos ce re come Allah “dia il sos ten ta men to” a tutti gli esse -
ri viven ti, appe na ci si guar da in giro cos ci en zio sa men te e con giu di zio.  Tutto il
nos tro cibo e le nos tre bevan de sono cose che sono state “fatte” e “cre a te”.  L’acqua
che bevia mo, il pane, la frut ta e gli ortag gi che man gia mo, sono tutti il risul ta to di
una appo si ta crea zio ne.  Si pren da un frut to qua lun que, ad esem pio una aran cia …
ques to frut to si forma in ori gi ne sul ramo di un albe ro che, in effet ti, non è altro che
una massa di legno.  L’albero assor be mine ra li e acqua dal suolo, e li com bi na con
l’e ner gia che gli pro vie ne dal sole.  Il risul ta to che si ottie ne è estre ma men te utile al
corpo umano, ed estre ma men te sapo ri to e fra gran te quan do viene con su ma to dagli
uomi ni.  Ed inol tre è for ni to avvol to in un invo lu cro igie ni co ed este ti ca men te pia -
ce vo le. 

Come fa un albe ro a pro dur re un tale rac col to?  Perché è così utile al corpo
umano? Perché tutti i frut ti con ten go no delle vita mi ne essen zia li, ade gua te alle sta -
gio ni in cui cres co no?  Perché sono così gus to si e non sono amari?  Perché sono così
pro fu ma ti e non puz za no?

Certamente un albe ro non è altro che una gran de massa di legno, ed è senza
dub bio impos si bi le che sia lui a pro dur re di sua ini zia ti va i frut ti cor re dan do li con
le carat te ris ti che essen zia li per l’uso degli uomi ni.  E, pro prio nello stes so modo
come Egli sos ten ta gli esse ri umani, Allah sos ten ta anche gli ani ma li.  Nelle pagi ne
seguen ti pas se re mo in ras se gna le tec ni che di cac cia che certi esse ri viven ti usano
per pro cu rar si il loro sos ten ta men to.

Non è per nien te dif fi ci le capi re il pote re e la onni po ten za di Allah, se si esa mi -
na cos ci en zio sa men te, nei con fi ni della sag gez za e della logi ca, i sis te mi di cui gli
ani ma li sono dota ti per tro va re il cibo.  Ogni ani ma le che pren de re mo in esame in
ques to capi to lo è uno dei gran di esem pi che Allah ha spar so sulla terra.

Ad esem pio, la “tec ni ca di cac cia” usata dal pesce che vede te sulla pros si ma
pagi na è sor pren den te.  Questo pesce non inse gue le sue prede né si appos ta in
segre to per pre ci pi tar si loro addos so.  Né sem bra diver so dagli altri pesci, a prima
vista.  Ma appe na sol le va la sua pinna, un “pesce finto” com pa re sul suo dorso.

CACCIATORI PROFESSIONISTI
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Quando gli altri pesci, senza capi re a chi vera men te appar ten go no le pinne, si avvi -
ci na no a ques to pic co lo pesce falso, diven ta no una faci le preda del pesce cac cia to re.

È stato il pesce da solo a dota re la sua pinna dell’im ma gi ne di un pesce?  O
maga ri le coin ci den ze, a furia di accu mu lar si, gli hanno dato tale carat te ris ti ca?  È
indis cu ti bil men te impos si bi le affer ma re che un pesce possa aver imma gi na to di
attua re un tale piano inten zio nal men te, e si sia dato da fare per met ter lo in opera.
Non c’è dub bio, tutte le carat te ris ti che pos se du te dagli esse ri viven ti ci por ta no a
cons ta ta re una sola real tà: l’e sis ten za del deten to re di una sag gez za supe rio re, e il
dise gno pre va len te in natu ra, cioè l’e sis ten za di Allah.
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1. la pinna chiusa

2. Allo scopo di

attirare l’attenzione

di altri pesci, il

pesce apre la sua

pinna ed un pesce

falso fa la sua

apparizione.

3. La preda,

affascinata dal

falso pesce, si

avvicina e diventa

preda del pesce

cacciatore che

non ha

riconosciuto.



IL RAGNO SALTATORE

Come è dif fu sa men te risa pu to, i ragni si cos truis co no da soli una
tela e lì aspet ta no che gli inset ti si avvi ci ni no e ne riman ga no intrap -
po la ti.  Il ragno sal ta to re inve ce, a dif fe ren za degli altri ragni, pre fe -
ris ce inse gui re lui stes so la sua preda, che poi rag gi un ge con un
agile salto.  È capa ce di cat tu ra re una mosca che passa ad una dis -
tan za di mezzo metro, sal tan do le addos so.

Fa ques to sor pren den te balzo usan do i suoi otto piedi, che
hanno un sis te ma di pres sio ne idrau li ca, ed una volta cala to sulla
preda la tra fig ge con le sue pode ro se mas cel le.  Il salto di soli to
avvie ne in un intri ca to e folto ambien te vege ta le, e il ragno deve
prima cal co la re l’an go la zio ne più gius ta da dare al suo salto, per

avere suc ces so, con si de ran do anche la velo ci tà e la dire zio ne del volo della sua preda. 
Ancora più inte res san te è vede re come salva la sua stes sa vita, dopo aver agguan -

ta to la preda, poi ché potreb be anche mori re, dato che si lan cia in aria da una altez za
rile van te (di soli to dalla cima degli albe ri) e caden do potreb be sfra cel lar si al suolo.

Ma il ragno comun que non ris chia di fare una tale fine. Prima di spic ca re il volo
secer ne infat ti un filo, che incol la al ramo da dove salta, e che gli impe dis ce di cade -
re, facen do lo don do la re appe so in aria, dopo il salto.  Questo filo è così forte che può
sop por ta re il peso del ragno e della sua preda.

Un’altra inte res san te carat te ris ti ca di ques to ragno è che il vele no che iniet ta nella
sua preda ne lique fa i tes su ti, che diven ta no così il suo cibo.

Di certo le carat te ris ti che di ques to ragno non sono doni (!) delle coin ci den ze.  È
infat ti neces sa rio che abbia impa ra to a sal ta re e tes se re allo stes so tempo un filo che
gli impe di rà di cade re.  Se non potes se sal ta re, mori reb be di fame.  Se non potes se
secer ne re il filo, o farlo forte abbas tan za da sos te ner lo, cadreb be al suolo.  Pertanto il
ragno deve avere inna te sia una strut tu ra atta a sal ta re che un sis te ma per pro dur re
un filo tanto robus to da sos te ne re lui e la sua preda.

Ed inol tre, il ragno non è solo un mec ca nis mo che pro du ce un filo e che salta, ma
è anche un com ples so orga nis mo viven te che deve nas ce re già con tutte le sue carat -
te ris ti che intat te.  Lo svi lup po di nes su na di ques te carat te ris ti che può esse re ritar da -
to.  Per esem pio, pen sa te sia pos si bi le per un ragno esis te re con un sis te ma diges ti vo
non com ple ta to?
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La capacità degli occhi del ragno saltico di

vedere indipendentemente uno dall’altro

aiuta l’animale a percepire gli oggetti più

rapidamente.  Nelle illustrazioni, l’occhio

scuro guarda verso la camera, e l’occhio

chiaro verso un’altra direzione.  È una

meraviglia che questo ragno abbia otto

occhi ed un angolo visivo di 360 gradi,

mentre le altre creature hanno solo due

occhi.  Di certo l’animale non ha, da solo,

“pensato” che una tale caratteristica gli

sarebbe stata più utile, decidendo così di

produrre gli occhi addizionali, e neanche

che questi occhi si siano originati per una

coincidenza.  L’animale è stato creato da

Allah con tutte queste caratteristiche.

RIESCE A VEDE RE
INTOR NO A 360
GRADI 
Un’altra caratteristica estremamente

interessante del ragno saltico è la sua

capacità visiva.  Molti organismi viventi,

tra i quali gli esseri umani, possono solo

vedere uno spazio limitato con i loro due

occhi, e non possono vedere all’indietro.

Il ragno saltico invece, con le sue quattro

paia di occhi posizionati sulla testa, può

vedere qualsiasi cosa attorno a sé, ivi

incluso il suo stesso lato posteriore.  Due

di questi occhi si estendono in avanti

dalla metà della testa come se fossero

delle provette.  Questi due grandi occhi

(chiamati occhi A.M.) possono muoversi

da destra a sinistra e su e giù nelle loro

occhiaie.  Gli altri quattro occhi sui lati

della testa non possono percepire

l’immagine completa, ma possono però

accorgersi di ogni movimento all’intorno.

In questo modo l’animale può facilmente

identificare una preda che gli sia di dietro.

Un dise gno mos tra la gra da zio ne di visio ne del ragno
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TECNICA DI TRAVESTIMENTO PER LE FORMICHE

Se vi si chie des se cosa vede te nell’im ma gi ne qui sopra, cer ta men te dires te “vi
sono delle for mi che sopra e sotto ad una foglia”.

Ma quel lo che vi è vera men te sotto la foglia è inve ce un ragno sal ta to re in aggua -
to per dare la cac cia a delle for mi che vive.  Questa spe cie di ragno sal ta to re sem bra
così simi le alle for mi che, che ques te addi rit tu ra pen sa no che sia uno di loro.

L’unica dif fe ren za tra la for mi ca ed il ragno è il nume ro di zampe.  Il ragno ne
ha otto men tre la for mi ca ne ha solo sei.

Per ovvia re a ques to “han di cap”, che lo rende facil men te rico nos ci bi le, il ragno
sal ta to re dis ten de in avan ti le sue due zampe ante rio ri e le sol le va, in modo che
così somi gli a no esat ta men te alle anten ne delle for mi che.

Ma il tra ves ti men to non si limi ta solo a ques to.  L’animale ha biso gno anche di
un dise gno dell’oc chio che lo fac cia somi gli a re ad una for mi ca, dato che i suoi
occhi non sono gran di e scuri come i loro.  Una carat te ris ti ca che il ragno pos sie de
sin dalla nas ci ta gli risol ve il pro ble ma.  Ha due gran di mac chie ai due lati della
testa, che somi gli a no agli occhi delle for mi che (osser va te le mac chie ai lati della sua
testa nell’im ma gi ne qui sopra).
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A sinistra vi sono

due formiche ed un

ragno saltico.  Solo

contando le

zampette si può

individuare quali

sono le formiche e

qual’é il ragno.



Egli è Allah, il Creatore,

Colui Che dà ini zio a tutte

le cose, Colui Che dà forma

a tutte le cose.  A Lui

[appar ten go no] i nomi più

belli.  Tutto ciò che è nei

cieli e sulla terra rende glo -

ria a Lui.  Egli è l'Ec cel so,

il Saggio.

(Surat al-Hashr: 24)
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LA PISTOLA AD ACQUA DEL PESCE
Il pesce spara l’acqua con la quale ha riempito la sua bocca

sugli insetti posati sui rami che sovrastano l’acqua.  L’insetto

casca a causa dell’acqua pressurizzata e diventa una facile

preda per il pesce.  Vale la pena notare che, quando lancia il

suo attacco, il pesce non esce per niente con la testa fuori

dall’acqua, ma individua accuratamente il luogo dov’é la sua

preda.  Come ben si sa, quando si vedono da sott’acqua, gli

oggetti fuori dall’acqua sembrano, a causa della rifrazione della

luce, in un posto diverso da quello dove veramente sono.

Pertanto, per essere capaci di “colpire” un bersaglio fuori

dall’acqua, stando sott’acqua, bisogna conoscere l’angolo

refrattivo della luce e “sparare” di conseguenza.  Questo pesce

però ha l’abilità naturale di far fronte a tale difficoltà e riesce a

far centro ogni volta.



COME SI MUOVE SULLA SABBIA?
Questo serpente del deserto può spostarsi celermente sulla sabbia.

Contraendo i muscoli del suo torace per gradi riesce a muovere il

suo corpo facendolo procedere a forma di una S.  All’inizio del

movimento, contorce il corpo, alza la testa e la tiene in su.  Come

la contorsione, che guida il movimento, procede verso la coda, la

testa si sposta in avanti e tocca il suolo.  Nel frattempo il

movimento di contorsione ha raggiunto la coda.  Una nuova

contorsione fa ora sollevare la coda dalla sabbia e la porta su al

livello della testa.  In questo modo il serpente si muove in avanti

lasciando tracce parallele con una pendenza di 45 gradi di media

Durante questo procedere solo due parti del serpente toccano la

sabbia.  Con questo tipo di movimento, e il risultante minimo

contatto, il corpo del serpente viene protetto dalle scottature che la

sabbia rovente gli procurerebbe. 
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Dato che i

serpenti non

hanno ossa

mandibolari,

possono aprire la

loro bocca fin

quanto vogliono.

A sinistra si vede

come un serpente

può facilmente

mangiare un

uovo, che è molto

più grande di lui.

La preda viene

lentamente

inghiottita intera e

digerita.



Nostrils
Heat-detec tor cavi ty

Eye without lid

Venom gland

Teeth case

Rattle

Long sharp teeth

Spare long sharp teeth

Clutching teeth

Clutching teeth

Air ves sel during fee ding

Odour detec ting ton gue

Strong mus cu lar tail

Male mating organs

Kidneys

Intestine

Fat layer

Gall blad der

Elastic tis sue
bet ween the man di bles

IL SERPENTE A SONAGLI

I rive la to ri di calo re, posi zio na ti nelle cavi tà fac cia li della testa del ser pen te a

sona gli, per ce pis co no la luce infra ros sa emes sa per il calo re del corpo della sua

preda.  Questa per ce zio ne è così sen si bi le da rece pi re un aumen to della tem pe ra -

tu ra ambien ta le anche di solo 1/300.  Il ser pen te, con l’a iu to della sua lin gua bifor -

cu ta, che è il suo orga no di fiuto, può per ce pi re la pre sen za di uno sco iat to lo rosso

che siede immo bi le a mezzo metro di dis tan za, com ple ta men te all’os cu ro.

Accertata senza erro ri la sua posi zio ne, il ser pen te prima stris cia silen zio sa men te

verso la preda, fino ad esser le tanto vici no da poter sfer ra re il suo attac co, poi

arcua e dis ten de il suo collo verso il ber sa glio a gran de velo ci tà, men tre allo stes -

so tempo i suoi denti si sono inse ri ti nella sua pode ro sa mas cel la, che si può apri -

re fino a 180 gradi.  Tutto ciò ha luogo ad una velo ci tà equi va len te a quel la di

un’au to che acce le ras se da zero a novan ta chi lo me tri all’o ra in mezzo secon do.  La

lun ghez za dei “denti vele no si” del ser pen te, che sono la sua arma migli o re per

ren de re inof fen si va la sua vit ti ma, è di circa quat tro cen ti me tri.  La parte inter na

dei suoi denti è cava ed in col le ga men to con le sue ghian do le vele no se.  Appena il

ser pen te dà un morso, i mus co li delle ghian do le si con trag go no e proiet ta no il

vele no, prima nelle cavi tà dei denti, e poi sotto la pelle della preda, a cui il vele no

o ne para liz za il sis te ma ner vo so cen tra le, o ne causa la morte coa gu lan do ne il san -

gue.   Solo 0.028 gram mi del vele no di alcu ni ser pen ti bas ta no per ucci de re 125.000

ratti.   Il vele no agis ce così velo ce men te che la preda non ha il tempo di arre ca re
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Stomach

Skin



alcun danno al ser pen te, che ora non ha altro da fare che inghiot ti re la sua preda para -
liz za ta, facen do la pas sa re attra ver so la sua bocca che è par ti co lar men te fles si bi le.

Sebbene tutti conos co no le carat te ris ti che vele no se dei ser pen ti, quasi nes su no
pensa a come ciò suc ce de.  In effet ti, un ani ma le in pos ses so di una tec no lo gia atta ad
ucci de re un altro ani ma le col vele no, è un qual co sa di sor pren den te e stra or di na rio.
Coloro che insis to no nel nega re l’e sis ten za di Allah sono cer ta men te inca pa ci di spie -
ga re come mai un ser pen te pos seg ga una così stra or di na ria capa ci tà.  Il sis te ma vele no -
so che risie de nella bocca del ser pen te è molto com ples so e sofis ti ca to.  Perché il sis te -
ma fun zio ni c’è biso gno che il ser pen te abbia degli spe cia li “denti vele no si”, che siano
cavi all’in ter no e col le ga ti alle ghian do le vele no se, dove vi si deve for ma re un vele no
estre ma men te poten te, che ries ca a para liz za re i suoi nemi ci, a segui to di un rifles so che
scat ti appe na la preda viene adden ta ta.  Questo sis te ma non potreb be fun zio na re se
anche uno solo dei suoi com po nen ti fosse man can te.  Nel qual caso il ser pen te cadreb -
be egli stes so vit ti ma degli ani ma li che ha deci so di cac cia re.  La sua stra or di na ria capa -
ci tà nel rece pi re i cambi di tem pe ra tu ra e di odore, dimos tra no la det ta gli a ta natu ra del
dise gno con cui abbia mo a che fare.

E qui vi è uno stra or di na rio ed inso li to avve ni men to, che si può solo des cri ve re
come un “mira co lo”.  È comun que impos si bi le che la natu ra possa dare ori gi ne ad un
mira co lo “sovran na tu ra le”.  La natu ra è il nome che diamo all’in te ro ordi ne che è
attor no a noi.  Il fon da to re di tale ordi ne non è certo l’or di ne stes so.  Le leggi della
natu ra sono quel le che Allah ha dis pos to, e che sta bi lis co no le rela zio ni tra tutto ciò
che Egli ha cre a to.  Se si defi nis co no i con cet ti con pro pri e tà si arri va a rive la re la veri -
tà.  Dei con cet ti con fu sio na ri, d’al tra parte, sono la carat te ris ti ca di chi non è cre den -
te, e che nas con de i fatti pur di nega re la crea zio ne, che è cris tal li na.
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PESCE LEONE
Dopo aver intrappolato dei

pesci più piccoli in rifugi

tipo cava o rocciosi,

questo pesce dai colori

abbaglianti chiude l’entrata

del rifugio usando le sue

pinne come una rete.  Quei

pesci che provano a

fuggire vanno a finire

contro le spine velenose

del pesce leone, il cui

potente veleno con effetto

immediato causa la morte

delle sue vittime.
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PESCE UNCINO
Quando questo pesce deve

cacciare, libera l’appendice

che fuoriesce dalla sua testa

come un uncino ed inizia ad

aspettare.  Quel pesce che

si avvicina a tale appendice

pensando che si tratti di un

pesce piccolo, non può

sfuggire e rimane preda

dell’improvviso attacco

sferrato dal pesce

cacciatore.  Tutti noi

sappiamo che un pesce non

ha i mezzi per creare un

uncino nel suo stesso

corpo, e che questo fatto

non può essere accantonato

usando una spiegazione

senza senso come “è

successo per una

coincidenza”.

Cervello
La struttura del cervello si estende dalla
testa alla coda e consiste di quindici lobi
nervosi.  Questa struttura dà un grande
vantaggio all’animale, permettendogli di
prendere delle veloci decisioni e di
trasmettere i riflessi ed i necessari ordini
agli organi coinvolti.

Piede
I rive la to ri sul suo piede lo aiu ta no a per ce pi -
re ogni tipo di movi men to, rumo re o vibra -
zio ne.  Questi rive la to ri sono così sen si bi li
che lo scor pio ne può avver ti re in un mil le si -
mo di secon do le vibra zio ni cau sa te nelle vici -
nan ze da un orga nis mo viven te 

Pinze
La funzione delle pinze dello scorpione è

rendere le sue vittime inefficienti
prima di pungerle.  Può anche

usarle per scavare nella
sabbia al fine di

nascondersi nel
sottosuolo.

Addome
Nella sua parte sot tos tan te, lo scor pio ne fem mi -
na porta un paio di unici orga ni sen so ri chia ma ti
“pet ti ni”, con i quali ispe zio na la com po si zio ne

del suolo al fine di sele zio na re il posto
più oppor tu no dove posa re le sue

uova.

Polmoni
Possiede otto con dot ti
aerei nel suo addo me, e può con -
ti nua re a res pi ra re facil men te
anche con uno solo aper to.  Può
rima ne re sott’ac qua per due gior ni,
gra zie ai suoi robus ti pol mo ni.

Una robusta
armatura
La copertura esterna che
lo avvolge come
un’armatura è resistente
abbastanza per proteggerlo non
solo dai suoi nemici ma anche dalle
radiazioni.  Il corpo umano può
resistere fino a circa 600 rad di
radiazione, mentre la tolleranza
dello scorpione raggiunge i 40-150
mila rad.

Pungiglione
velenoso
Il potente veleno degli
scorpioni, capace di uccidere un
essere umano, viene iniettato
nei nemici a mezzo dei
pungiglioni situati nella parte
posteriore del loro corpo.

MACCHINA DA GUERRA: 
LO SCORPIONE
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Il metodo di caccia di questo uccello, che

si nutre di pesce, è inoltre molto

sorprendente.  Prima di tutto, l’uccello

trova l’esca per il pesce.  Poi porta il cibo

sul litorale, lo lascia nell’acqua e aspetta.

Quando dei pesciolini si avvicinano

all’esca ed iniziano a mangiarne,

inconsapevoli di cosa succede intorno a

loro, l’uccello li cattura con un

movimento improvviso.

Porta

un’es ca per

il pesce.

Lascia l’es -

ca sull’ac -

qua e

aspet ta.

Il pesce si

avvi ci na

all’es ca.

E lui cat -

tu ra il

pesce. 
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Avendo un aspetto esteriore adatto

a una mimetizzazione, certi animali

sono di molto avvantaggiati nella

caccia.  Ad esempio è impossibile

notare il serpente qui sopra quando

si nasconde sotto la sabbia.  Perciò

gli è facile cacciare, tendendo

un’imboscata ed aspettando che la

preda si avvicini fin sotto il suo naso,

senza alcun sospetto. 

Un altro animale dotato della capacità di

mimetizzarsi è un pesce chiamato “pesce

lucerna”, che si nasconde sotto la sabbia

del fondo marino.  Sulla sua bocca vi è

una struttura frangiata a forma di dente,

che è molto difficile distinguere dalla

sabbia dove è sepolto, e che comunque gli

permette di respirare senza problemi.  Il

pesce lucerna aspetta imboscato finché la

sua preda si avvicina, per poi poter

guizzare fuori dalla sabbia e ghermirla.



Lingua
Il camaleonte tiene la lingua ripiegata nella bocca come

se fosse una fisarmonica.  A metà della lingua, ricoperta

da un muco viscoso, vi è una cartilagine dai bordi affilati.

Contraendo i muscoli circolari posti sulla sua punta, il

camaleonte fa guizzare fuori la lingua, aprendo la bocca

quando si avvicina abbastanza alla sua preda.  La lingua

viscosa, grazie all’intreccio dei suoi muscoli, è lunga fino

a una volta e mezzo la lunghezza del camaleonte.  Il

tempo impiegato dalla lingua per agguantare la preda e

ritrarsi di nuovo nella bocca è di un decimo di secondo.

Mimetizzazione
Il camaleonte è certamente il primo animale che viene in

mente quando si parla di mimetizzazione, dato che

cambia di colore secondo il terreno sui cui sta.  A sinistra

si può vedere sul mantello di un camaleonte il segno

della felce lasciata sul suo dorso.  I cambiamenti di luce

e di temperatura sono considerati le cause delle reazioni

che determinano tali marcature.  L’animale tuttavia non è

neanche cosciente di questa vantaggiosa abilità nel

cambiare colore.  Il suo corpo è stato creato sin

dall’origine per eguagliare automaticamente i colori

dell’ambiente circostante. 

UN PROVETTO CACCIATORE:  IL CAMALEONTE
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Questa tigre è perfettamente mimetizzata, e con la sua agilità, fauci

poderose, artigli, velocità e forza, è una perfetta cacciatrice.  Un’altra

sua caratteristica è che non lascia mai che il vento le soffi alle spalle,

quando è sulle tracce della sua preda, ad evitare che quest’ultima senta

l’odore della tigre arrivando così ad accorgersi del pericolo incombente.



UN CACCIATORE ANTICONFORMISTA: 
LA PIANTA VELENOSA

Oltre ai pre da to ri che abbia mo men zio na to fino ra vi sono certe
pian te che “cac cia no” usan do dei meto di stu pe fa cen ti.  Una di
ques te è la pian ta “Venus”, che cat tu ra e man gia gli inset ti che
vanno a visi tar la.

Il meto do di cac cia di ques ta pian ta è ques to:  una mosca in
cerca di cibo tra le pian te, d’un trat to ne nota una molto bella:  la
Venus.  Ciò che rende attra en te ques ta pian ta, che somi glia a due
mani che ten go no una cio to la, è il suo deli zio so colo re rosso e,
anco ra più impor tan te, il suo dolce pro fu mo secre to dalle ghian -
do le che sono attor no ai suoi peta li.  La mosca viene affas ci na ta da
ques to odore irre sis ti bi le e si posa sulla pian ta senza alcu na esi ta -
zio ne.  Mentre si spos ta verso l’o ri gi ne del cibo tocca inevi ta bil -
men te la pelu ria, che sem bra inno cua, sopra la pian ta.  Dopo poco
tempo, la pian ta chiu de di scat to i suoi peta li, com pri men do tra
loro la mosca, ed ini zia a secer ne re un liqui do “che dis sol ve la
carne”, e che serve a ridur re la mosca in una sos tan za gela ti no sa,
che viene poi assor bi ta dalla pian ta stes sa.

La rapi di tà con cui la pian ta cat tu ra la mosca è ecce zio na le.  La
sua velo ci tà nel chiu der si è mag gio re della più alta velo ci tà pos si -
bi le ad un uomo che chiu da di scat to le sue mani (se pro va te a cat -
tu ra re una mosca che si è posa ta sul vos tro palmo, pro ba bil men te
non ci rius ci te, ma la pian ta ci ries ce).  Ma come può ques ta pian -
ta, che non ha né mus co li né ossa, fare una mossa così repen ti na?

Le ricer che hanno dimos tra to che, all’in ter no della pian ta
Venus, esis te un sis te ma elet tri co, che fun zio na così:  quan do la
mosca nel muo ver si tocca la pelu ria su un peta lo della pian ta, i
suoi passi sono tras mes si ai recet to ri esis ten ti sotto i peli.  Se la
pres sio ne dei passi è abbas tan za forte, ques ti recet to ri man da no
dei segna li elet tri ci lungo il peta lo, come suc ce de per le onde in
una pis ci na.  Questi segna li sono tras por ta ti alle cel lu le motri ci che
per met to no ai peta li di fare dei movi men ti repen ti ni, e così alla
fine si atti va il mec ca nis mo che inghiot te la mosca.

Oltre al sis te ma di sti mo la zio ne della pian ta, anche il sis te ma
mec ca ni co di chiu su ra della trap po la è una crea zio ne per fet ta.
Appena le cel lu le den tro la pian ta rice vo no una sti mo la zio ne elet -
tri ca, la con cen tra zio ne d’ac qua al loro inter no cam bia.  Le cel lu le
den tro la trap po la rilas cia no acqua dai loro corpi, con un effet to
simi le a quel lo di un pal lo ne che si sgon fia.  Le cel lu le fuori della
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Alcuni peli all’in ter no dei peta li

della pian ta atti va no il mec ca nis -

mo di cat tu ra del fiore.



Gli impul si
elet tri ci cau sa ti
dalle rea zio ni
chi mi che ven -
go no tras mes -
si lungo la
foglia.  

E la pianta cattura la mosca!

La mosca fa
vibra re i peli e
la rea zio ne ini -
zia.  

trap po la, inve ce, assor bo no l’ac qua in ecces so e si gon fia no.  E così la trap po la
viene chiu sa allo stes so modo di quan do una per so na, per muo ve re il suo brac -
cio, deve con trar re un mus co lo e rilas ciar ne un altro.  La mosca intrap po la ta
den tro la pian ta, nel muo ver si, in effet ti viene ripe tu ta men te a con tat to con la
pelu ria, il che com por ta il ripe ter si delle sca ri che elet tri che e di con se gu en za lo
strin ger si ancor di più della trap po la.  Dove, nel frat tem po, vi ven go no anche
atti va te delle ghian do le diges ti ve che, a segui to del segna le rice vu to con la sti -
mo la zio ne, ucci do no l’ins et to intrap po la to ed ini zia no a dis sol ver lo len ta men te.
E così infi ne la pian ta si nutre di ques ti flui di diges ti vi che si sono tras for ma ti in
una zuppa arric chi ta di pro te i ne ani ma li.  Quando la diges tio ne è com ple ta ta, il
mec ca nis mo che ha fatto scat ta re la trap po la, ini zia l’a zio ne con tra ria, e la
pian ta si ria pre.

Questo sis te ma ha anche un’al tra carat te ris ti ca inte res san te:
per far sì che la trap po la venga atti va ta, i peli devo no
esse re toc ca ti due volte in rapi da suc ces sio ne.  Il primo
tocco infat ti gene ra una cari ca elet tri ca sta ti ca, ma la trap po la
per chiu der si ha biso gno di un secon do tocco che
aumen ti la cari ca sta ti ca fino al punto che si sca ri ca.  A
causa di ques to mec ca nis mo a dop pia azio ne, la trap -
po la non scat ta mai senza ragio ne.  Ad esem pio non si atti va
mai al con tat to con una goc cia di piog gia.

Ed ora  riflet tia mo su ques to  stra or di na rio
sis te ma.  Che deve esse re com ple ta men te fun zio na -
le, per dar modo alla pian ta di intrap po la re la sua
preda e dige rir la oppor tu na men te.  L’assenza anche di
un solo ele men to del sis te ma, per la pian ta signi fi che -
reb be la morte.  Se ad esem pio non vi fosse la pelu ria
all’in ter no delle foglie, la pian ta non si
chiu de reb be, dato che la rea zio ne non
potreb be ini zia re, anche se l’ins et to cam mi nas se dap -
per tut to, sopra e den tro la pian ta.  Ed anche con la
pre sen za del mec ca nis mo di chiu su ra, senza le
secre zio ni della pian ta per dige ri re l’ins et to, l’in te ro
sis te ma sareb be inu ti le.  In breve, la man can za di un
qual sia si ele men to del sis te ma por te reb be alla morte
della pian ta.
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Ed allo ra ques ta pian ta, sin dal momen to della sua crea zio ne, ha dovu to già
esse re in pos ses so di tutte le carat te ris ti che di cui abbia mo par la to.  Non si è certo
tras for ma ta da sola in una cac cia tri ce.  E non è stata cer ta men te la “magi ca sequ en -
za di coin ci den ze” che l’ha resa una simi le cac cia tri ce pro fes sio nis ta.
Il punto più impor tan te è che ques ta pro vet ta cac cia tri ce non ha la capa ci tà di pen sa -
re.  Se ques to esse re viven te non fosse stato una pian ta ma un ani ma le, allo ra i sos te -
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I PELI DELLA DROSERA
I petali di questa pianta sono coperti da lunghi peli rossi, le cui punte

sono rivestite da un liquido con uno speciale aroma che attira gli

insetti.  Un’altra caratteristica di questo liquido è la viscosità.  Un

insetto che punta all’origine dell’aroma viene trattenuto da questi peli

viscosi.   Come l’insetto si dimena per fuggire, questi viticci iniziano a

piegarsi per meglio trattenerlo.  Appena è completamente

immobilizzato, l’insetto viene digerito a mezzo di una secrezione del

fiore atta al frazionamento delle proteine.  Il sistema attivo della

pianta è simile a quello della pianta del Venus.  I peli sulla cima e sul

gambo vibrano, e i segnali elettrici che hanno origine dal basso

iniziano la reazione.



ni to ri della teo ria dell’e vo lu zio ne avreb be ro di certo affer ma to che l’a ni ma le è pro gre -
di to da solo con gli ines ti ma bi li con tri bu ti (!) della “natu ra”.  Ma ciò di cui par lia mo
inve ce è che ques to sis te ma si trova in una pian ta, un esse re cioè senza un cer vel lo od
una strut tu ra simi la re, e che è cer ta men te incon sa pe vo le.  La pian ta non se ne accor -
ge nem me no che sta cac cian do.  Anch’essa è stata crea ta con un sis te ma che le per -
met te di nutrir si, senza alcun sfor zo, pro prio come suc ce de per tutte le altre pian te.
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’ani ma le sulla pagi na a des tra non è un ser pen te ma sem pli ce men -
te un pic co lo “bruco”.  Questo ani ma le si pro teg ge dai suoi nemi -
ci con la sua somi gli an za ad un ser pen te.  Quando viene attac ca to

da un nemi co, ques ta minus co la cre a tu ra gira con calma la sua coda
verso di lui e sof fia fino a gon fiar la.  Ed ecco appa ri re uno spa ven to so ser pen te,
pro prio in fac cia al nemi co, che non ha altra scel ta che scap par via per sal var si.

La coda del bruco è tal men te somi gli an te ad un ser pen te che non vi è tras cu -
ra to per fi no lo scin tillio dell’oc chio, tra le mac chie scure che pre ten do no di esse -
re gli occhi del ser pen te.  Anche se molto lento nel muo ver si, il che lo rende una
preda molto faci le per i suoi nemi ci, il bruco ries ce a scam pa re a molti peri co li
pro prio gra zie a ques ta stra or di na ria carat te ris ti ca del suo corpo.

Ma come ha fatto il bruco ad acqui si re un tale pecu lia ri tà? Un tale stra or di na -
rio “dise gno” deve senza dub bio avere una spie ga zio ne sod dis fa cen te.  Adesso
esa mi nia mo gli sce na ri che si pos so no archi tet ta re per dare una ris pos ta a ques ta
doman da: 

Scenario 1: Molti anni fa, un bruco che cer ca va un modo per pro teg ger si
dagli attac chi dei nemi ci, comin ciò ad osser va re atten ta men te tutto quel lo che gli
stava attor no.  Ed un gior no capì che tutti i suoi nemi ci ave va no paura dei ser -
pen ti.  Allora osser vò il suo corpo e deci se di ren der lo “simi le” a quel lo di un ser -
pen te.  Non si può for ni re una spie ga zio ne di come sia potu to rius ci re a far somi -
gli a re il suo corpo a quel lo di un ser pen te, di come abbia potu to pre dis por re le
sue sem bian ze ester ne, il colo re della sua pelle e la forma del suo corpo, fino a
sem bra re un ser pen te!  Ma dicia mo che ha “fatto del suo meglio, si è sfor za to ed,
infi ne, è rius ci to a fare qual co sa”.  Ma aveva comun que molto poco tempo a dis -
po si zio ne, dato che una breve parte della sua vita la pas sa va come bruco, per poi
diven ta re una far fal la e pren de re il volo.

Era però molto impor tan te che tutto fun zio nas se al meglio duran te il “cam bia -
men to” del suo corpo, in quan to aveva la pos si bi li tà di un solo ten ta ti vo per pro va -
re l’ef fi ci en za della sua nuova coda.  Se qual co sa non aves se fun zio na to non avreb -
be potu to ingan na re il suo nemi co, e per di più ci avreb be rimes so la pelle.  Ha dovu -
to per ciò esse re soprav vis su to duran te ques to pro ces so di ricos tru zio ne di se stes so.
Ma la for tu na comun que era dalla sua parte e così rius cì a non cade re preda dei suoi

TECNICHE DI DIFESA

PER GLI UOMINI CON DISCERNIMENTO116

L



Questo ani ma le, che sem -

bra uno spa ven to so ser -

pen te, in effet ti non è altro

che un bruco lungo solo

pochi cen ti me tri.
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nemi ci.  Infine acqui sì ques ta dif fi ci le par ti co la ri tà e “fece in modo”

che la sua coda somi gli as se ad un ser pen te.

Scenario 2: Alberi, fiori, inset ti, il cielo, l’ac qua, la piog gia, il

sole e, in breve, tutti i pote ri pre do mi nan ti sulla terra si uni ro no

al fine di sta bi li re un sis te ma per loro stes si e sem pli ce men te

aggi uns ero una coda al bruco all’in ter no del loro sis te ma!

Scenario 3: Il gran de pote re chia ma to ‘coin ci den za’ (!) ha aggi -

un to al bruco una coda simi le ad un ser pen te, così come ha dis tri -

bui to varie cose a tutti gli esse ri viven ti.

Non c’è biso gno di esse re par ti co lar men te intel li gen ti per vede -

re le incon gru en ze insi te in tutti ques ti sce na ri, tutti basa ti sulla

Teoria dell’E vo lu zio ne.  Né il bruco è un dise gna to re atten to ed

per spi ca ce, né la terra stes sa ha un sis te ma che le dà l’a bi li tà di dise -

gna re e crea re.  In altre paro le, né un esse re viven te può inter fe ri re

all’in ter no del suo stes so corpo per acqui si re carat te ris ti che più

avan za te, oppu re cam biar si in un’al tra spe cie, né vi è un tale mec -

ca nis mo all’es ter no che renda ciò pos si bi le.  (ques to sog get to viene

des crit to in det ta glio nel capi to lo sulla Teoria dell’E vo lu zio ne). 

Coloro che con si de ra no la natu ra come una mac chi na alta men -

te spe cia liz za ta, e cre do no in cose come “la natu ra ha sco per to”,

“mera vi glia della natu ra”, ”madre natu ra”, ecc., sanno molto bene

che quel lo che loro inten do no per “natu ra” è l’a ria, l’ac qua, la terra,

gli albe ri, i fiori e gli inset ti.  In breve, inten do no il mondo inte ro ed

il sis te ma sola re in cui si trova il nos tro mondo.  Se alla gente si

dices se che tutte le cose viven ti sono state “fatte dal mondo” oppu -

re “pro dot te dalla terra”, quasi sicu ra men te si met te reb be ro a ride -

re.  Eppure la pro pa gan da degli evo lu zio nis ti, con l’uso di paro le

come “natu ra-cosmo”, porta la gente a con si de ra re la natu ra quasi

come se fosse un esse re con sa pe vo le.  Non si deve dimen ti ca re però

che natu ra è il nome del sis te ma estre ma men te ordi na to e per fet to

che vedia mo, e non il nome di chi lo ha pre dis pos to elar gen do la

vita eter na.  Allah ha cre a to tutti gli esse ri viven ti sulla terra, e que-

s ti con ti nua no a vive re, assie me a qua lun que carat te ris ti ca Allah ha

loro dona to.

In ques to capi to lo del libro esa mi ne re mo il sis te ma difen si vo di

alcu ni ani ma li pre sen ti in natu ra.  Mentre ci dedi che re mo a ques to,

dovre mo tene re a mente un punto molto impor tan te:  gran parte

della natu ra si basa sulla con ti nua rela zio ne tra esse ri viven ti che

cac cia no ed esse ri viven ti che sono cac cia ti.  Tale rela zio ne si basa
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Allah è il Creatore di tutte le cose e 

di tutte le cose è il Garante.

(Surat az-Zumar: 62)
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su un equi li brio tal men te deli ca to che per milio ni di anni, milio ni di spe cie si sono

nutri te a spese di altre spe cie, eppu re nes su na di loro è scom par sa.  Se una delle

impor tan ti spe cie che esis to no all’in ter no della cate na di cac cia si estin gu es se, una

grave dis cor dan za ne sareb be il risul ta to.  Ad esem pio, se i man gia to ri di for mi che

si estin gu es se ro, le for mi che inva de reb be ro vaste aree del pia ne ta in pochis si mo

tempo.

Questa rela zio ne “pre da to re e preda” tra le cose viven ti pro ce de in gran de

armo nia, sem pre che non inter ven ga no gli esse ri umani.  Gli ele men ti più impor tan -

ti nel sis te ma che man tie ne la per pe tui tà di ques to equi li brio sono i mec ca nis mi di

cac cia e di dife sa di ques ti ani ma li.  Nei capi to li pre ce den ti abbia mo visto che alcu -

ni ani ma li sono stati cre a ti con delle atti tu di ni vera men te stra or di na rie per la cac cia

e per tan to sono ben “for ni ti”.  Se la natu ra fosse piena di esse ri viven ti di ques to

tipo, ques ti allo ra divo re reb be ro ben pres to tutti que gli ani ma li che sono la loro

preda, fino a cau sar ne la loro estin zio ne.  E quan do ques te prede fos se ro ster mi na -

te, i pre da to ri che se ne nutri va no mori reb be ro di fame, e la natu ra fini reb be in una

dis tru zio ne tota le.

Ma ques to pro ble ma è stato già risol to gra zie al sis te ma che Allah ha pre dis -

pos to.  Così come gli ani ma li “cac cia to ri” dis pon go no di per fet ti sis te mi d’at tac co,

anche le poten zia li prede dis pon go no di per fet ti sis te mi di dife sa.  Le capa ci tà

comu ni in ambe due le parti ries co no così ad otte ne re un gius to equi li brio.  Ed inol -

tre ques te stra or di na rie des trez ze danno all’uo mo l’op por tu ni tà di poter conos ce -

re l’in fi ni ta poten za, sag gez za e conos cen za di Allah, il Creatore di tutte ques te

abi li tà.

Ogni esse re viven te nasce con delle ben dis tin te capa ci tà di difen de re se stes -

so.  Qualcuno è molto velo ce; si salva scap pan do.  Altri, che non ce la fanno a

muo ver si velo ce men te, sono però coper ti da una robus ta coraz za.  Alcuni hanno

la pos si bi li tà di far paura al nemi co, come il bruco des crit to più sopra.  Qualche

altro inve ce getta sul nemi co dei gas vele no si, oppu re gas che bru cia no o che puz -

za no.  Ed altri anco ra hanno o l’a bi li tà di farsi cre de re morti, oppu re i loro corpi

hanno la stra or di na ria carat te ris ti ca di esse re par ti co lar men te adat ti a mime tiz -

zar si.

Nella pagi ne che seguo no esa mi ne re mo alcu ni di ques ti sor pren den ti e stra -

or di na ri sis te mi di dife sa.  È inu ti le dire, comun que, che ques ti sono solo alcu ni

esem pi spe ci fi ci, e che altri esse ri viven ti sono dota ti di migli a ia di altri inte res -

san ti sis te mi di dife sa che non pos so no qui esse re men zio na ti, anche per ché qual -

cu no di loro non è stato anco ra sco per to dal gene re umano.  Tutti ques ti sis te mi

comun que dimos tra no che non vi è alcu na “man can za di pro por zio ni” nell’u ni -

ver so che Allah ha cre a to, e che il Suo pote re, la Sua sag gez za e conos cen za sono

illi mi ta te, come Allah men zio na nella Surat al-Mulk:
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L’Opossum è

stato cre a to in

modo tale da

rius ci re a pro -

teg ger si simu lan do

la sua morte.

Pensando che si

trat ti solo di una

ani ma le morto, il

suo nemi co non gli

fa caso.

L’Opossum reci ta

in ques to ruolo

così bene che ral -

len ta il bat ti to del

suo cuore fino a

fer mar lo.  La sua abi li tà nel ridur re il ritmo car dia co non è stata

indub bia men te acqui si ta in un secon do momen to, ma gli è stata

data duran te la sua crea zio ne.

SIMULAZIONE DI MORTE O LESIONI
Salvo qual che ecce zio ne, la mag gio ran za dei pre da to ri pre fe ris ce ado pe ra re esche vive.  La carne delle car cas -

se non è la pre fe ri ta.  Questa ten den za è alla base della dife sa di alcu ne spe cie viven ti.

Anche la far fal la tigre (Callioratis

mil la ri) simu la la sua morte.  Ma con

un’al tra tat ti ca.  Quando si las cia cade re

su un fian co, mette in vista il suo corpo

colo ran do lo d’a ran cio ne, un colo re chia -

ro che fun zio na come avver ti men to al

cac cia to re, facen do gli cre de re che ha

un cat ti vo sapo re.  La far fal la indub bia -

men te non ha né l’in ge gno di inven tar si

ques ta “tat ti ca”, né l’a bi li tà di cam bia re

il colo re del suo corpo in modo da sug -

ge ri re al nemi co che ques to ha un sapo -

re dis gus to so.

Il ser pen te Hognose (Naso di Porco -

Heterodon nasi cus nasi cus ) si pro teg ge

osten tan do la sua morte.  Si gira a fac cia

in su, spa lan ca la bocca e rima ne in ques -

ta posi zio ne senza muo ver si per nien te,

come se fosse un ser pen te morto.

Allo scopo di svia re gli ani ma li che mira no ai suoi pic co li, l’uc cel -

lo Rain Bird (Uccello della Pioggia) abbas sa una delle sue ali,

come se fosse rotta, e atti ra il nemi co verso di sé stris cian do sul

ter re no l’ala che sem bra lesio na ta.  Fa in modo che ques ti lo

segua fino a che il nido non sia ad una dis tan za sicu ra.  Quando è

del tutto con vin to che il nemi co sia abbas tan za lon ta no dal nido,

smet te di reci ta re e ritor na volan do dai suoi pic co li.
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Colui che ha cre a to i sette cieli sovrap pos ti.  Non tro ve rai alcun difet to
nella crea zio ne del Compassionevole.  Guarda di nuovo – vedi una qual -
che fen di tu ra?  Guarda anco ra due volte.  Il tuo sguar do rica drà stan co e
sfi ni to! (Surat al-Mulk: 3-4)

ARMI CHIMICHES

Alcuni esse ri viven ti pos so no pro dur re, all’in ter no dei loro orga nis mi, dei com -
ples si com pos ti chi mi ci che, se doves se ro esse re pro dot ti dall’uo mo, richie de reb be -
ro alta tec no lo gia e pre ci sio ne da labo ra to rio.  Gli ani ma li li pro du co no inve ce abba-
s tan za facil men te.  Eccone alcu ni:

Il cole ot te ro Bombardiere

Il nome dell’a ni ma le che vede te nel-
l’il lus tra zio ne è il “Coleottero
Bombardiere”.  Il meto do di dife sa di que-
s to cole ot te ro non è come quel lo degli altri
ani ma li.  Nei momen ti di peri co lo, una
mis ce la di due sos tan ze chi mi che (peros -
si do d’i dro ge no ed idro chi no ne), in pre ce -
den za con ser va ta in una came ra depo si to,
viene tras fe ri ta ad una came ra di scop pio.
Grazie all’ef fet to acce le ra ti vo di uno spe -
cia le cata liz za to re (peros si da se) secre to
dalle pare ti della “came ra di scop pio”, la
mis ce la diven ta una orri bi le arma chi mi ca
alla tem pe ra tu ra di 100oC.  Ustionato
dalla sos tan za chi mi ca bol len te che gli
viene schiz za ta addos so con forza dal

cole ot te ro, il nemi co si impau ris ce e rinun cia così alla cac cia. 
Se cer chia mo una ris pos ta alla doman da “come ha potu to aver ori gi ne ques to

estre ma men te com ples so mec ca nis mo di dife sa?”, ci accor gia mo che è impos si bi le
per ques to inset to aver svi lup pa to tale mec ca nis mo “da solo”.

Come avreb be potu to un inset to idea re la for mu la per due diver se sos tan ze chi mi -
che che esplo do no al momen to del loro con tat to?  Anche sup po nen do che ci sia rius -
ci to, ma come può secer ne re ed imma gaz zi na re tali sos tan ze nel suo corpo?
Immaginiamo pure che ci ries ca, ma come ha potu to cos trui re nel suo corpo una came -
ra depo si to ed una came ra di scop pio per tali sos tan ze?  Anche se è rius ci to a “por ta -
re a ter mi ne” tutto ciò, come ha potu to con ce pi re la for mu la di un cata liz za to re che
velo ciz zi la rea zio ne di ques te due sos tan ze chi mi che?  Considerando che deve anche
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iso la re, con una lega resis ten te alle fiam me, le
pare ti della “came ra di scop pio” e del cana le
attra ver so cui passa la sos tan za chi mi ca bol len -
te che poi schiz za sul nemi co.

Le ope ra zio ni “ese gui te” dal cole ot te ro
non pos so no esse re por ta te a ter mi ne dagli
uomi ni, a meno che non siano dei chi mi ci.  I
quali indub bia men te pos so no fare ques to tipo
di ope ra zio ni, ma certo non all’in ter no dei loro
corpi, e solo nei loro  labo ra to ri!

È di certo irra gio ne vo le pen sa re che un
cole ot te ro sia un tale chi mi co spe cia liz za to e
mira co lo so pro get tis ta capa ce di orga niz za re il
suo corpo secon do le rea zio ni che vuole far
avvia re.  È ovvio inve ce che tali ope ra zio ni
ven go no ini zia te solo per un rifles so dal cole ot -
te ro, che poi nean che si accor ge dei risul ta ti.
Non esis te in natu ra una cre a tu ra che abbia un
tale supe rio re pote re e sag gez za.  Neanche gli
uomi ni pos so no rea liz zar ne una simi le.  A
parte il fatto che, oltre a non esse re capa ci di
crea re simi li com ples se cre a tu re, gli sci en zia ti

LA DIFESA ACIDA DEL BRUCO
DALLA FACCIA ROSSA
Il bruco dalla fac cia rossa, che ha un sis te ma difen si vo

simi le a quel lo dello sca ra beo bom bar die re, schiz za su chi

lo attac ca un acido che pro du ce nel suo stes so corpo.

Anche lui, come lo sca ra beo bom bar die re, non è uno stra -

or di na rio chi mi co, un magi co bio lo go o un mira co lo so

desi gner, ma è un “segno” cre a to come esem pio dell’e sis -

ten za e del pote re di Allah.

LE BOMBE DELL'ODORE DELLA MOF-
FETTA E DELL'ERRORE DI PROGRAMMA
DELLO ZUCCHINO
La caratteristica unica della sostanza chimica che puzzole (a

sinistra) squirt sui loro nemici è il suo odore terribile. Questo

odore disgustoso e permanente è sufficiente a proteggere dai

loro nemici. Il bug midollo che vedete sopra è un altro animale

con il meccanismo di difesa stessa.
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I VANTAGGI DELLA SOMIGLIANZA

Il cru de le pesce Aspidontus tae nia tus trae bene fi cio dalla sua somi gli an za con il pesce

Pulitore (Labroides dimi dia tus - nella illus tra zio ne qui sotto sono ritrat ti uno sopra l’al tro).

L’Aspidontous si accos ta al pesce che spera di esse re ripu li to dal Pesce Pulitore e ne strap pa dei

pezzi dalla coda e dalle pinne.

L’illustrazione supe rio re è quel la

di un’a pe, quel la infe rio re è di una

mosca.  Grazie a ques ta somi gli -

an za i nemi ci della mosca le stan no

alla larga pen san do che sia un’a pe.

Ma oltre a somi gli a re ad un ape,

ques ta mosca ries ce anche ad imi -

tar ne il ron zio.  E quan do è attac ca ta

da un nemi co assu me la stes sa

posi zio ne aggres si va delle api sol le -

van do le sue ali e pie gan do il corpo

in avan ti. 

La far fal la Viceroy (far fal la del Viceré

-(Basilarchia archip pus, o Limenitis

archip pus), a sinis tra, per gli uccel li

ha un otti mo sapo re.  Ma la sua

somi gli an za con la far fal la Monarch

(Danaus plexip pus - sopra) la pro teg -

ge ampia men te dalle minac ce degli

uccel li.
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ARMATURE E LANCE
Certi ani ma li si muo vo no molto piano e non

hanno la pos si bi li tà di scap pa re e nas con der si

dai loro nemi ci.  Ma vi è un altro sis te ma difen -

si vo di cui dis pon go no:  le loro arma tu re e

lance.

Il por cos pi no è il più famo so tra tutti gli ani ma li che si

pro teg go no con i loro acu lei.  Dato che si muove

molto len ta men te si sareb be sicu ra men te già estin to da milio ni

di anni se non fosse stato pro tet to da un tale sis te ma.

Certamente non è stato lui a “pen sa re” o a “pro dur re” ques to

meto do pro tet ti vo che gli assi cu ra la soprav vi ven za, e che

nean che ha avuto ori gi ne per coin ci den za.  L’animale è stato

sem pli ce men te cre a to così, ques to è tutto.

La soli da arma tu ra del Pangolino (Manis gigan tea) ha

la sem bian za di un cono.  Quando si avvol ge a spi ra le,

l’ar ma tu ra di driz za, e quasi nes sun ani ma le può apri re ques ta

affi la ta arma tu ra.

Nel momen to del peri co lo, ques to ret ti le

si mette la coda in bocca assu men do

così una forma cir co la re.  Nel frat tem po l’ar ma tu -

ra che gli copre l’in te ro corpo lo pro teg ge da ogni

tipo di peri co lo ester no.

Il Porcellino di Terra (Isopoda - Armadillidiidae) nel momen to del

peri co lo assu me la forma di una palla che lo pro teg ge, gra zie al

suo robus to gus cio.

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR) 125



MIMETIZZAZIONE 
Certi ani ma li sono pro tet ti dalle strut tu re

del loro corpo e dal loro aspet to, che

sono estre ma men te adat ta bi li al loro

habi tat.  Le carat te ris ti che di mime tiz za -

zio ne che Allah ha dona to a ques te cre -

a tu re sono così in armo nia con l’ha bi tat

che quan do si guar da alle loro imma gi ni

non si ries ce a capi re se appar ten go no

al regno vege ta le o ani ma le.  Alle volte è

dif fi ci le dis tin gue re l’a ni ma le da ciò che

gli sta attor no.  La mime tiz za zio ne è così

abile ed effi cien te che è ovvio si trat ti di

un sis te ma difen si vo pro get ta to e “cre a -

to” appo si ta men te. 

È UNA FOGLIA SECCA O UNA FARFALLA?
Al primo sguar do ques te imma gi ni (sopra e sotto) che sem bra no siano di foglie sec che sono

inve ce imma gi ni di far fal le.  Le ali che somi gli a no a delle foglie con vari det ta gli, con vena tu re

alle zone rin sec chi te e con accos ta men ti dei colo ri, for nis co no a ques te far fal le un’ec cel len te

pro te zio ne.  È infat ti impos si bi le non rile va re ques ta incre di bi le somi gli an za tra far fal la e foglia (vi

sono anche le vena tu re e le zone sec che) e chia mar la inve ce “un caso”.  E non è lo stes so un

non sen so accet ta re l’i dea che la far fal la si sia fatta da sola “come una foglia”?
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Tre far fal le mime tiz za te su tron chi d’al be ro.
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È abbas tan za dif fi ci le dis tin gue re la man ti de dall’or chi dea sulla quale si è appol la ia ta.

La man ti de sem bra così simi le alla foglia su cui giace, che la far fal la inter ve nu ta

per sug ge re il net ta re dal fiore non si é nean che accor ta della sua pre sen za.  E

cer ta men te ha paga to ciò con la sua vita.

LA MANTIDE
è uno di que gli inset ti cre a ti in armo nia

con il loro habi tat.  Si nas con do no alle

volte sulle foglie, alle volte sui rami.

L’unica arma che pos sie do no è la forma e

il colo re dei loro corpi.  E così ries co no a

nas con der si dai loro nemi ci.
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“Egli è Allah- il Creatore,

Colui che dà ini zio a

tutte le cose, Colui

che dà forma a

tutte le cose. A

Lui [appar ten go -

no] i nomi più

belli. Tutto ciò che

è nei cieli e sulla terra

rende glo ria a Lui. Egli è

l'Ec cel so, il Saggio. 

(Surat al-Hashr: 24)
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Questo ramo, che sem bra

pieno di fiori, ha inve ce su di

esso solo deci ne e deci ne di bru chi.

Non è così faci le dis tin gue re il Ragno Giallo

(Tetragnatha),che si è nas cos to per poter cat tu ra re

delle mos che, dal fiore su cui si trova.

Un pidoc chio delle foglie che somi glia a un acu leo.130



La vita delle caval let te che si ciba no di foglie

è natu ral men te spesa sulle foglie stes se.

Dato che il colo re dei loro corpi somi glia a

quel lo delle foglie, di soli to non è pos si bi le

per le lucer to le e gli uccel li, i più acca ni ti

nemi ci delle caval let te, accor ger si di loro.  E

così ques te vivo no e si nutro no in piena sicu -

rez za.  Nessuno può affer ma re che le caval -

let te furo no tras for ma te per “diven ta re come

foglie” giac ché pas sa va no tanto tempo tra

loro, oppu re che in qual che modo si siano

tras for ma te da sole in foglie.  È chia ro che le

caval let te man gia-foglie furo no cre a te già con

la loro mime tiz za zio ne affin ché la loro soprav -

vi ven za fosse pos si bi le.

Colui Che crea è forse ugua le a chi non

crea affat to? Non riflet te te dun que?

(Surat an-Nahl: 17)
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Delle foglie verdi e una rana verde.

Un altro esem pio di una cre a tu ra

mime tiz za ta: una rana che ha la pelle

esat ta men te dello stes so colo re del

tron co dell’al be ro

Vi è un bruco tra le foglie!

Il bruco sulla des tra può facil men te nas -

con der si dai suoi nemi ci gra zie alla per -

fet ta somi gli an za con le dira ma zio ni del-

l’al be ro.  Nell’immagine di sopra vi sono

quat tro bru chi tra i rami.



L’animale dall’as pet to sel vag gio qui

sopra tras cor re la sua vita con i van -

tag gi della mime tiz za zio ne.

Un bruco che asso mi glia alle feci di uccel lo.
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Tra le pie tre vi sono esat ta men te tre di ci lucer to le cor nu te.

I ghioz zi non sem bra no dif fe ren ti dalle rocce

rico per te di mus chio e plank ton.

È dif fi ci le dis tin gue re il pes cio li no tra i sas so li ni anche in

una pozza poco pro fon da.



Il ser pen te sulla sinis tra può mime tiz -

zar si per fet ta men te sul suolo della

fores ta rico per to da foglie.  Il colo re

della pelle lo avvan tag gia di molto sia

per la cac cia sia per la dife sa. 

È vera men te dif fi ci le dis tin gue re i ser pen ti tra le foglie.



ALTERNANDO I COLORI SECONDO
LA STAGIONE ED IL TERRENO

La carat te ris ti ca comu ne all’uc cel lo di sopra e al coni glio di sotto è che i colo ri delle

penne e della pel lic cia cam bia no secon do la sta gio ne.  Questi ani ma li si ves to no di

bian co puro nei mesi inver na li, men tre in pri ma ve ra adot ta no un nuovo look secon do

il colo re del suolo e della vege ta zio ne.

Il cam bia men to, secon do l’ha bi tat, del colo re nei rives ti men ti e nelle pelli dei corpi

degli ani ma li viene otte nu to gra zie a dei mec ca nis mi molto com ples si, che si può dire

somi gli a no a quel li che fanno abbron za re la pelle umana sotto il sole.  Così come non

si può impe di re che il nos tro corpo si abbron zi o si scot ti sotto il sole (a meno di uti -

liz za re degli spe cia li meto di di pro te zio ne), anche gli ani ma li non pos so no con trol la re

i cam bia men ti nei loro corpi.

Ciò che è impor tan te è che l’uc cel lo gra zie al cam bia men to delle penne gode di una

gran de pro te zio ne.  Con il colo re bian co duran te il nevo so inver no, e un colo re ocra

nelle altre sta gio ni, le sue penne gli per met to no una effi ca ce mime tiz za zio ne.  Il sis te -

ma avreb be potu to anche esse re diver so; colo re ocra d’in ver no e bian co d’es ta te,

oppu re vive re senza alcun cam bia men to di colo re.  In breve, vi è un’ov via sag gez za e

cal co lo nell’al ter nar si dei colo ri secon do le sta gio ni.  L’animale non può certo valu ta -

re e con trol la re tutto ques to.  Certamente

Colui Che ha cre a to l’a ni ma le gli ha dona to

una tale pro te zio ne. 
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Il colo re della gaz zel la, che è lo stes so del pas co -

lo, è un gran van tag gio per l’a ni ma le.

I colo ri e i dise gni delle penne degli uccel li che

nidi fi ca no sul ter re no, gli pro cu ra no un per fet to

tra ves ti men to tra le foglie.  Le uova di ques ti uccel li hanno

lo stes so tipo di colo re e dise gno, in modo che anche loro

pas sa no inos ser va te.
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La pro te zio ne di certi ani ma li dipen de dall’ef fet to sco rag gian te del

colo re rosso.  Ad esem pio, in un momen to di peri co lo, la

caval let ta mos tra al nemi co il rosso del suo dorso, lad do ve

i gran chi mos tra no quel lo delle loro chele.  La cosa

inte res san te è che la parte di colo re rosso nel corpo

dell’a ni ma le è situa ta dove nor mal men te non viene

vista, ma può veni re facil men te mos tra ta nel

momen to del peri co lo.  Questo con tri buis ce a

crea re nell’at tac can te un “effet to scioc can te”.

IL PRIVILEGIO DEL ROSSO



IL PESCE
PALLA

è dota to di un inte res -

san te sis te ma di dife -

sa.  Quando è in peri -

co lo, inghiot te una

gran de quan ti tà d’ac -

qua che lo fa gon fia re

e di con se gu en za fa

driz za re e spor ge re gli

acu lei di cui è for ni to

in tutto il corpo, il che

è suf fi cien te per sco -

rag gia re i suoi nemi ci.

SEMBRANDO PIÙ
SPAVENTOSA
DEL VERO

Nel momen to del peri co -

lo la lucer to la nella illus -

tra zio ne si gon fia per far

sem bra re il suo corpo

più gros so di quel lo che

è in effet ti.  E quan do si

gon fia, le spun ta anche

una ter ri fi can te cri nie ra

attor no alla testa. 



Un altro ammi re vo le e sor pren den te meto do di dife sa è

cos ti tui to da delle imma gi ni sui corpi di alcu ni ani ma li

che si pos so no chia ma re “occhi falsi”.  Sono “occhi”

così con vin cen ti che gli altri ani ma li cac cia to ri pen sa no

di aver a che fare con una preda molto più gros sa.  I

pos ses so ri di ques ti “occhi falsi”, d’al tra parte, si godo no

il con for to che ne risul ta, senza nean che saper ne la

ragio ne. 

OCCHI FALSI

Quando alcu ne far fal le apro no le loro ali,

sem bra di vede re un paio di gran di occhi,

con tutta la loro sim me tria e det ta glio.

Questi occhi, da soli, ries co no a con vin ce re

i nemi ci che non hanno a che fare con una

far fal la.  In par ti co la re, le false sem bian ze

di alcu ne spe cie di far fal le, come la

Shonling illus tra ta qui sotto, sono così per -

fet te che l’im ma gi ne d’in sie me for ma ta da i

loro occhi splen den ti, i trat ti del viso, le

soprac ci glia cor ruc cia te, la bocca e il naso,

ries ce a sco rag gia re la mag gio ran za dei

loro nemi ci.  È impos si bi le affer ma re che

ques ta stra or di na ria par ven za emer ga

come il risul ta to di una “inte res san te coin -

ci den za”.  Se si esa mi na no i det ta gli

dell’im ma gi ne si capis ce che il falso aspet -

to di un viso che ne vien fuori non si può

esse re for ma to per caso.  Può la coin ci -

den za crea re la sim me tria?  Può for ma re gli

stes si iden ti ci colo ri e imma gi ni in due posti

diver si?  Certamente no.  Affermare il con -

tra rio non ha senso e non ha valo re scien ti -

fi co.

Può esse re pos si bi le che la far fal la abbia

esco gi ta to ques to sis te ma da sola, pen -

san do che poi le sareb be stato utile?  La

ris pos ta a ques ta doman da è cer ta men te

“no”.  È fuori ques tio ne che un bruco, con

un arco di vita di poche set ti ma ne, possa

aver inter agi to con i suoi stes si colo ri e

figu re, rius cen do a rea liz za re un dise gno

anche meglio di come l’a vreb be fatto un

artis ta, per poi usare il tutto a scopi difen si -

vi.

Come per tutte le altre cose viven ti, Allah

ha cre a to anche ques ti esse ri con “occhi

falsi”.  Il padro ne dei loro dise gni per fet ti è

cer ta men te Allah, il Sostenitore di tutti i

mondi.



Quest’uccello, che vive nelle fores te tro pi ca li, apre

d’un trat to le sue ali quan do un nemi co attac ca i suoi

pic co li, le sue uova o lui stes so.  L’improvvisa appa ri -

zio ne di due forme viva ce men te colo ra te sulle ali ries -

ce a dis sua de re i suoi nemi ci.

La gran ce vo la entra nuo tan do nel suo nido las -

cian do spor ge re la coda al di fuori.  Sulla coda vi sono

un paio di “occhi”.  Gli altri pesci nei din tor ni non osano

avvi ci nar si poi ché i falsi occhi della coda fanno pen sa re

che la gran ce vo la sia sve glia.

Qui sopra vi sono la vera testa e gli occhi della gran -

ce vo la.

Il bruco verde può pro teg -

ger si dai suoi nemi ci gra zie

ai falsi occhi sulla sua coda.

Mostrare delle false sem bian ze fun zio na non solo per spa -

ven ta re, ma anche per rius ci re a fug gi re.  La coda della

fale na nell’im ma gi ne qui sotto sem bra una testa con delle

anten ne.  Questo fa sì che i suoi nemi ci si diri ga no verso

la coda pen san do che sia la testa, anche per ché la fale na

ingan na ancor più gli attac can ti giran do si all’in die tro.

L’aver cre a to tutta ques ta con fu sio ne, le per met te di gua -

da gna re il tempo neces sa rio per scap pa re.  La stes sa

sem bian za di una “testa falsa” la si vede nella far fal la qui

sotto.



non sanno nean che crea re una pro te i na – uno delle più sem pli ci sos tan -
ze chi mi che fon da men ta li per la vita – seb be ne ne abbia no a por ta ta di
mano tanti esem pla ri.

È ovvio che un esse re con una infi ni ta conos cen za e pote re – Allah
– ha cre a to ques to ani ma le.  Il “Coleottero Bombardiere”, così come miliar di di altre
cose che sono state cre a te, è solo uno dei tanti esem pi del Suo infi ni to pote re ed
impa reg gia bi le crea zio ne.
elle pagi ne pre ce den ti abbia mo esa mi na to le mira bi li carat te ris ti che delle api.
Abbiamo visto come una colo nia di api rea liz za quel la gran de mera vi glia archi -
tet to ni ca che è l’al vea re, gli intri ca ti ed ingeg no si piani che impie ga no quan do lo
cos truis co no, ed i com pi ti, abbas tan za dif fi ci li anche per l’uo mo, che por ta no a
ter mi ne auto ma ti ca men te. 

Come pre ce den te men te men zio na to, le api sono capa ci di fare ques to lavo ro stra -
or di na ria men te impe gna ti vo non per ché siano più intel li gen ti dell’uo mo, ma per ché
sono state “ins pi ra te” a farlo.  Altrimenti non sareb be pos si bi le, per migli a ia di incon -
sa pe vo li ani ma li, com pie re tali dif fi ci li e com pli ca te ope ra zio ni, che hanno biso gno di
un con trol lo e di una super vi sio ne svol ta da un unico cen tro diret ti vo.

Le api comun que non sono gli unici archi tet ti eccel len ti in natu ra.  Nelle
pagi ne seguen ti dare mo uno sguar do ad altri ani ma li, che ries co no abil men te a
risol ve re pro ble mi cos trut ti vi molto com pli ca ti, e dif fi ci li come quel li delle api.
Questi ani ma li, pro prio come le api, pos sie do no una conos cen za che è stata a
loro “ins pi ra ta”, e cos truis co no delle mera vi glie archi tet to ni che con l’a iu to di
inte res san ti abi li tà, elar gi te al momen to della loro crea zio ne.

Gli sco iat to li sono i primi che ci ven go no in mente, tra gli archi tet ti eccel len -
ti che esis to no in natu ra.  Questi ani ma li cos truis co no le loro caset te in laghet ti
sta zio na ri, che però sono spe cia li in quan to for ma ti arti fi cial men te gra zie a delle
dighe che gli sco iat to li cos truis co no sui corsi d’ac qua.

Gli sco iat to li si impe gna no a cos trui re una diga che bloc chi la cor ren te, e così
ries co no a for ma re un laghet to sta zio na rio, nel quale poi cos truis co no una caset -
ta per il loro uso.  A ques to scopo dap pri ma spin go no dei gros si rami nel letto del
corso d’ac qua.  Poi acca tas ta no dei rami rela ti va men te più sot ti li su quel li più
pesan ti.  Rimane però il pro ble ma che lo scor re re dell’ac qua potreb be tras ci na re

PER GLI UOMINI CON DISCERNIMENTO142

ARCHITETTI SORPRENDENTI

N



via ques ta massa di rami.  Infatti a meno che la diga non venga ben ser ra ta sul
letto del corso d’ac qua, l’ac qua cor ren te la dan neg ge reb be in poco tempo.  La
migli or cosa da fare per impe di re che ques to acca da è posi zio na re dei palet ti
nel ter re no e cos trui re la diga su ques ti palet ti.  A ques to scopo gli sco iat to li
usano dei gros si palet ti come soste gno della diga che stan no cos truen do.  Ma
non per do no tempo ad infil za re ques ti palet ti nel letto del corso d’ac qua, li
immo bi liz za no inve ce con il peso di alcu ne pie tre.  In ulti mo allac cia no tra loro
i rami che hanno acca tas ta to, con una malta spe cia le che fanno loro stes si usan -
do argil la e foglie morte.  Questa malta è resis ten te all’ac qua e rima ne molto
sta bi le nonos tan te l’ef fet to demo li to re dell’ac qua che scor re.

La diga bloc ca l’ac qua ad un ango lo di 45o esat ti.  E ciò signi fi ca che gli
sco iat to li non cos truis co no la loro diga but tan do in acqua dei rami a casac cio,
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Il cas to ro ha delle spe cia li carat te ris ti -

che adat te ai lavo ri di cos tru zio ne che

fa.  Lo stru men to più impor tan te che

ha a sua dis po si zio ne sono i denti.

Costruisce delle dighe con dei rami

che rosic chia fino a tagli ar li.

Naturalmente i suoi denti spes so si con su ma no, si ero do no e si rom po no.

Se non aves se a dis po si zio ne un sis te ma spe cia le per il suo lavo ro, in

poco tempo per de reb be i suoi denti e mori reb be di fame.  Invece, come

abbia mo men zio na to, il pro ble ma gli è stato risol to già dall’i ni zio.  I suoi

quat tro denti ante rio ri, che lui usa per rosic chia re gli albe ri, gli con ti nua no

a cres ce re per tutta la vita.  Com’é che ques ti denti hanno acqui si to

ques ta par ti co la ri tà?  Ha forse il cas to ro deci so lui di farli

cres ce re dopo che li ha visti rom per si?  Oppure i denti del

cas to ro che cos truì la prima diga ini zia ro no a cres ce re

improv vi sa men te?  Ci sem bra inve ce che l’a ni ma le sia stato

cre a to già in pos ses so di una tale carat te ris ti ca.  Che ques ta

sia una crea zio ne ad hoc lo si può argui re dal fatto che la

gran dez za dei denti pos te rio ri rima ne cos tan te.  Se tutti i suoi

denti con ti nuas se ro a cres ce re come quei quat tro davan ti, i

denti nel retro, che non si con su ma no, cres ce reb be ro ecces -

si va men te for zan do gli la man di bo la e ren den do gli infi ne la

bocca inu ti liz za bi le.  Invece cres co no solo i quat tro denti

ante rio ri, quel li che usa per rosic chia re gli albe ri.

Oltre ai denti, molti altri orga ni del cas to ro

sono stati cre a ti espli ci ta men te per il tipo di lavo ro che

fa.  Ha delle cor ti ne tras pa ren ti che pro teg go no i

suoi occhi quan do lavo ra sott’ac qua, delle val vo -

le spe cia li che non gli las cia no entra re l’ac qua

nel naso e nelle orec chie, dei piedi sovra di -

men sio na ti nel retro che gli per met to no di

spos tar si come un pesce nell’ac qua, ed

una larga, piat ta e rigi da coda.  Queste

sono alcu ne delle carat te ris ti che che lo

dis tin guo no, e che il cas to ro pos sie de

sin dalla sua crea zio ne.
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Apertura di ventilazione
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ma che usano un meto do pia ni fi ca to con cura.  Quello che qui meri ta la nos tra
atten zio ne, è il fatto che oggi tutte le moder ne cen tra li idro e let tri che cos trui te dal-
l’uo mo sono rea liz za te con lo stes so ango lo di 45o.  Ed inol tre gli sco iat to li non
com met to no l’er ro re di bloc ca re com ple ta men te il corso d’ac qua.  Costruiscono la
loro diga in modo che l’ac qua rag gi un ga il livel lo che loro desi de ra no, e las cia no
degli appo si ti cana li per far flui re l’ac qua in ecces so.

LE TORRI DELLE TERMITI

Il ruolo delle ter mi ti tra gli archi tet ti della natu ra è incon tes ta bi le.  Le ter mi ti, che
somi gli a no molto alle for mi che, vivo no in nidi impo nen ti, a forma di torri, che cos truis -
co no eri gen do li sul suolo.  L’altezza di ques te torri può rag gi un ge re fino i sei metri, e
la loro lar ghez za i dodi ci metri.  Il fatto più inte res san te delle ter mi ti è che sono cie che. 

Il mate ria le con cui il nido viene cos trui to è una malta resis ten te, che le ter mi ti pro -
du co no mis ce lan do la loro sali va con la terra.  L’aspetto più stra or di na rio della loro arte
cos trut ti va è che all’in ter no delle loro colo nie vi è un ricam bio con ti nuo dell’a ria, e che
la tem pe ra tu ra e l’u mi di tà nei nidi sono sem pre sor pren den te men te cos tan ti.  Le spes -
se e rigi de pare ti delle torri che cos truis co no iso la no la parte inter na del nido dal calo -
re ester no.  Per la cir co la zio ne dell’a ria ven go no rea liz za ti degli spe cia li cor ri doi lungo
le pare ti inter ne, dove vi sono dei pori che fil tra no l’a ria di con ti nuo.

Per for ni re d’os si ge no gli abi tan ti di un nido di medie pro por zio ni, occor ro no
ogni gior no 1.500 litri d’a ria.  Se tutta quest’a ria venis se intro dot ta diret ta men te nel
nido, la tem pe ra tu ra di ques to si alze reb be fino ad un livel lo estre ma men te ris chio so
per le ter mi ti.  Che però hanno preso delle pre cau zio ni al riguar do, come se già sapes -
se ro ciò che potreb be poi suc ce de re.

Costruiscono degli scan ti na ti umidi sotto il nido per pro teg ger si con tro il caldo
ecces si vo.  Le spe cie che vivo no nel deser to del Sahara sca va no un cana le d’ir ri ga zio ne
40 metri sot to ter ra, e fanno in modo che l’ac qua arri vi al nido gra zie alla sua eva po ra -
zio ne.  Le spes se pare ti della torre con tri buis co no a man te ne re l’u mi di tà all’in ter no.

Il con trol lo della tem pe ra tu ra, come quel lo dell’u mi di tà, viene pure fatto in
manie ra molto sen sa ta e deli ca ta.  L’aria ester na passa attra ver so dei sot ti li cor ri doi
posti sulla super fi cie del nido, ed entra negli scan ti na ti umi di fi ca ti per rag gi un ge re
poi un atrio in cima al nido; dove l’a ria si ris cal da a con tat to dei corpi delle ter mi ti e
sale verso su.  In ques to modo viene appron ta to, gra zie a dei sem pli ci prin ci pi fisi ci,
un sis te ma di cir co la zio ne dell’a ria, che viene con ti nua men te ispe zio na to dalle ter mi -
ti ope raie. 

Fuori dal nido, si nota no un tetto – incli na to per pro te zio ne con tro gli alla ga men -
ti – e delle gron daie.

Come pos so no ques ti esse ri viven ti, con dei cer vel li dal volu me infe rio re ad un
mil li me tro cubo, e privi della vista, rius ci re a fare una tale com ples sa cos tru zio ne?

L’opera delle ter mi ti è cer ta men te il risul ta to di un lavo ro col let ti vo svol to da

PER GLI UOMINI CON DISCERNIMENTO146



Pur non essen do alte che

pochi cen ti me tri, le ter mi ti

ries co no a eri ge re delle torri

alte molti metri e senza

usare alcun stru men to.

Questi mira bi li nidi pro teg -

go no per fet ta men te le colo -

nie di milio ni di ter mi ti che vi

abi ta no dai loro nemi ci e

dalle sfa vo re vo li con di zio ni

di vita all’es ter no.



tutte loro insie me.  Affermare per ciò che “gli inset ti sca va no dei tun nel indi pen den -
ti e ques ti poi si sco pro no in accor do l’uno con l’al tro” è un puro e sem pli ce non sen -
so.  Ma a ques to punto comun que ci viene da doman da re:  come fanno ques ti ani -
ma li a lavo ra re in armo nia men tre ese guo no ques to lavo ro così com ples so?  Noi tutti
sap pia mo che quan do una simi le cos tru zio ne viene fatta dall’uo mo, prima di tutto
ci vuole un pro get to basa to sul dise gno di un archi tet to, poi i piani del pro get to ven -
go no dis tri bui ti a chi farà il lavo ro, e tutta l’o pe ra viene minu zio sa men te orga niz za -
ta in un can tie re.  Come pos so no le ter mi ti, che non hanno tali mezzi di comu ni ca -
zio ne tra loro, e che sono addi rit tu ra cie che, rius ci re a ges ti re ques ta gigan tes ca cos -
tru zio ne in armo nia?

Un espe ri men to, che è stato fatto per appro fon di re tale argo men to, ci aiu te rà a
tro va re una ris pos ta alla doman da che ci siamo posti.

In ques to espe ri men to, come prima cosa, un nido di ter mi ti anco ra in cos tru zio -
ne fu divi so in due parti.  Le ter mi ti con ti nua ro no lo stes so la cos tru zio ne, duran te

la quale però gli fu impe di to di veni re a con tat to tra loro.  Il risul ta to fu sor -
pren den te.  Alla fine del lavo ro di cos tru zio ne, le ter mi ti non com ple ta ro no

due nidi indi pen den ti, ma due metà di un nido che, quan do furo no accos -
ta te, si cons ta tò che ave va no tutti i cor ri doi ed i cana li, cos trui ti dopo la
sepa ra zio ne ini zia le, che com ba cia va no per fet ta men te tra loro.

Come si può spie ga re un tale even to?  È ovvio che non tutte le ter -
mi ti pos seg go no le infor ma zio ni su come cos trui re un nido com ple to.

Una di loro può esse re a conos cen za solo della parte del pro ces so che
le com pe te.  Da ciò si con clu de che il posto dove sono con ser va te

tutte le infor ma zio ni neces sa rie per la cos tru zio ne, è la comu -
ni tà delle ter mi ti con si de ra ta nella sua inte rez za.  Pertanto

pos sia mo allo ra par la re di una conos cen za ben più
pro fon da, che si può dire che

esis ta solo al livel lo di una
comu ni tà di indi vi dui
della stes sa spe cie.  E que-
s to esem pio non è il solo.
Ad esem pio, quan do è in
volo, una massa di caval -
let te di soli to vola verso
una deter mi na ta dire zio -
ne.  Se togli a mo una caval -
let ta dal suo grup po e la
met tia mo in una sca to la,
ques ta perde imme dia ta -

Camino centrale

Camini ausiliari

Alimentari

Giardini del fungo

La stanza della

regina
Tunnel che viaggia-

no sopra la terra

Stanze in cui le

larve sono cadute

Sostegno su cui il

nido sotterraneo è

costruito
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men te l’o rien ta men to e, presa dal pani co, cerca di vola re in tutte le dire zio ni.  Se però
ponia mo la sca to la in mezzo alla massa in volo da cui pro vie ne, la caval let ta vola
subi to verso la gius ta dire zio ne, cioè la stes sa verso cui si sta diri gen do tutta la massa
delle com pa gne!

Brevemente, le infor ma zio ni rela ti ve alla orga niz za zio ne col let ti va ed alle opere
degli orga nis mi indi vi dua li ven go no rive la te solo al livel lo della comu ni tà.  E mai
indi vi dual men te.  In altre paro le, gli ani ma li impe gna ti in “cos tru zio ni” col let ti ve,
come le api e le ter mi ti, non sanno quel lo che stan no facen do come indi vi dui.  Al di
là della loro par zia le conos cen za, esis te un'al tra sapi en za che le con trol la tutte e crea
il risul ta to per fet to, usu fruen do del lavo ro di tutte loro prese insie me.

Abbiamo visto nelle pagi ne pre ce den ti che nel Corano Allah affer ma che la pro -
du zio ne del miele è “ins pi ra ta” nelle api.  Questo è anche quel lo che suc ce de per le
ter mi ti e per altri ani ma li.

Di sicu ro ques ti eccel len ti pro ces si sono stati “inse gna ti” agli ani ma li, che poi
sono pro gram ma ti per fare ques to lavo ro.  Gli uomi ni pos so no rius ci re a ges ti re la
cos tru zio ne degli incre di bi li edi fi ci che eri go no, solo dopo anni di studi di inge gne -
ria edile, e solo usan do molti stru men ti tec ni ci.  È evi den te che ques ti ani ma li, che
non pos seg go no la sapi en za e la conos cen za che gli uomi ni inve ce hanno, sono stati
cre a ti appo si ta men te per fare ques to lavo ro, e così esse re il mezzo per dimos tra re
l’in fi ni ta conos cen za e pote re del loro Creatore.

Chi è degno di lode ed ammi ra zio ne per le gran di mera vi glie archi tet to ni che
che cos truis co no sicu ra men te non sono ques te pic co le cre a tu re, ma Allah Che le
ha cre a te assie me al loro talen to.  

Alcune ter mi ti col ti va no fun ghi nei giar di ni che

cos truis co no nelle loro torri.  Questi fun ghi però,

data la loro natu ra, dif fon do no del calo re che

inter fe ris ce con l’e qui li brio ter mi co assi cu ra to

dalle ter mi ti, le quali devo no per tan to tene re

sotto con trol lo l’au men to di tem pe ra tu ra.  Lo

fanno con dei meto di inte res san ti con cui ries -

co no a eli mi na re il calo re in ecces so pro dot to

sia da loro stes se che dal meta bo lis mo dei fun -

ghi col ti va ti nei loro giar di ni.  Il calo re gene ra to

sol le va la torre prin ci pa le del nido (effet to cami -

no).  L’aria cir co la e passa a dei cami ni ausi lia ri,

pro ce den do attra ver so dei pic co li cana li in pros -

si mi tà delle pare ti.  E qui viene fatto entra re l’os -

si ge no ed estro mes sa l’a ni dri de car bo ni ca pro -

dot ta dalle ter mi ti e dai fun ghi.  In ques to modo

il loro nido fun zio na come un gigan tes co pol mo -

ne per l’in te ra colo nia.  L’aria si raf fred da quan -

do si spos ta lungo il sis te ma di cana li capil la ri.

Di con se gu en za vi è un flus so per ma nen te di

aria fres ca e ricca di ossi ge no che entra a una

velo ci tà di 12 cen ti me tri al minu to e ciò assi cu ra che la tem pe ra tu ra inter na riman ga cos -

tan te men te sui 30 gradi.

Una vista dal giar di no di

fun ghi delle ter mi ti.

AGRICOLTURA NELLA TORRE
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“Tutto

quel lo che è

nei cieli e in terra

appar tie ne ad Allah.

Allah abbrac cia tutte le

cose.” 

(Surat an-Nisa: 126)

FORMICHE TESSITRICI
Le for mi che tes si tri ci vivo no nelle fores te plu via li

dell’A fri ca.  Al con tra rio delle altre for mi che che cos -

truis co no i loro nidi sot to ter ra, ques te for mi che inve -

ce li rea liz za no usan do delle foglie sulle cime degli

albe ri.

Costruito pen san do ad attac chi

dall’es ter no, il nido qual che volta

è cosi gran de da esten der si fin

sopra a tre albe ri vici ni.  Il nido

viene appron ta to in modo da

fron teg gia re qual sia si tipo di

situa zio ne.  Ha parec chi com par -

ti:  dalle stan ze pri va te per i figli

fino alle torri di guar dia.
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Dapprima le for mi che si spar pa -

gli a no sull’al be ro su cui hanno

deci so di sis te mar si (vede re a

sinis tra).  Dopo aver deci so quale

é il posto dove cos trui ran no un

nido, si met to no imme dia ta men te

al lavo ro, pie gan do le foglie che

use ran no dai lati.  Per met te re le

foglie insie me cos truis co no dei

ponti sos pe si bloc can do le insie -

me (vede re a des tra e sotto).  La

for mi ca che è in testa tiene ferma

la foglia per la cima e la passa

alla secon da for mi ca ser ran do la.

Questo tras fe ri men to con ti nua

fino a che la cima della foglia

arri va all’ul ti ma for mi ca e le due

foglie si sovrap pon go no una sul-

l’al tra.

PUÒ UNA LARVA COS TRUI RE UNA MAC CHI NA
DA CUCI RE?
Mentre alcu ne for mi che ten go no ferme le cime delle foglie

con le loro boc che e zam pet te, le altre por ta no su dai nidi

della cova delle larve svi lup pa te solo a metà.  Queste, con la

loro sali va, ven go no usate dalle for mi che che le por ta no

avan ti e indie tro sulle cime delle foglie, dove ven go no spre -

mu te, per far secer ne re dalle loro glan do le sali va ri un filo, ed

usate come se fos se ro un ago fino a che tutte le foglie sono

sal da men te attac ca te l’una all’al tra. (vede re sotto)



solo gra zie al per fet to fun zio na men to del loro sis te ma ripro dut ti vo, che
gli esse ri viven ti sono in grado di far con ti nua re la loro gene ra zio ne.  Ma
non è comun que abbas tan za, per gli uomi ni e gli ani ma li, l’a ve re dei sis -
te mi ripro dut ti vi; essi hanno anche biso gno di un istin to spe cia le, cioè

l’is tin to ses sua le, che rende la ripro du zio ne allet tan te.  Se non fosse così, nonos tan te
la pos si bi li tà di farlo, la gran parte degli ani ma li non ci pro ve reb be nean che a ripro -
dur si.  Anche per ché, una volta che si ren des se ro conto delle dif fi col tà della nas ci ta,
dell’im pe gno neces sa rio per la posa delle uova e duran te il perio do della loro incu ba -
zio ne, essi evi te reb be ro di coin vol ger si nell’at to ses sua le, che poi è la causa di tutto
quel che segue.

Ma nean che l’im pul so ses sua le è abbas tan za.  Sebbene gli esse ri viven ti si accop -
pia no e por ta no così altri esse ri viven ti nel mondo, la loro spe cie comun que ris chie -
reb be l’es tin zio ne se non aves se ro anche l’is tin to di pro teg ge re ed aver cura dei loro
pic co li.  Se non esis tes se l’af fet to dei geni to ri, pre sen te nella mag gio ran za degli esse -
ri viven ti, gran parte delle spe cie viven ti si sareb be estin ta.  A ques to punto, colo ro
che sos ten go no la teo ria dell’e vo lu zio ne par la no di “con sa pe vo lez za delle gene ra zio -
ni ripro dut ti ve”.  Secondo loro, pro prio come ogni indi vi duo fa degli sfor zi con si de -
re vo li per pro teg ge re se stes so, ques ti deve pen sa re a fare lo stes so per ripro dur re la
sua spe cie.  Ma è evi den te che un ani ma le non pensa “la mia gene ra zio ne deve con -
ti nua re dopo di me, per ciò io devo fare quan to mi è pos si bi le per la con ti nua zio ne
della mia spe cie”.  L’animale pro teg ge e cura i suoi pic co li non per ché speri in qual -
co sa o si aspet ti dei bene fi ci futu ri, ma solo per ché è stato così cre a to.

Ma ci sono anche alcu ni esse ri viven ti che man ca no di tali sen ti men ti.  Ed abban -
do na no i loro pic co li appe na nas co no.  Questi ani ma li danno alla luce ogni volta una
nume ro sa prole, e solo alcu ni dei pic co li nati ries co no a soprav vi ve re senza alcu na
pro te zio ne.  Se ques ti ani ma li aves se ro anch’es si l’is tin to di pro teg ge re la loro prole,
vi sareb be un aumen to enor me di indi vi dui nella loro spe cie, tale da dis tur ba re l’e -
qui li brio della natu ra.

In breve, la ripro du zio ne, cioè il pre re qui si to per la con ti nua zio ne della vita, è un
sis te ma cre a to da Allah, che è il “Donatore della Vita”.  Egli è Quello Che ha dato ori -
gi ne a tutti gli esse ri viven ti, ed Egli è Quello Che fa nas ce re nuovi esse ri viven ti da
quel li che Egli ha cre a to.  Tutte le cose viven ti vivo no gra zie a Lui.  Devono la loro
vita non ai loro geni to ri, come in gene ra le si sup po ne, ma ad Allah Che ha cre a to sia

I MISTERI NELLA 
RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI
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LA VESPA TRAPANATRICE
Questa spe cie di vespe nutre i suoi pic co li con le

larve di un’al tra spe cie di vespe chia ma te “siri ci

(vespe del legno)”.  Le vespe tra pa na tri ci hanno

un pro ble ma però poi ché le siri ci pas sa no il loro

perio do lar va le sepol te quat tro cen ti me tri al di

sotto della cor tec cia degli albe ri.  Le vespe madri

tra pa na tri ci per tan to devo no prima loca liz za re le

larve delle siri ci, che però non pos so no vede re

dove sono.  Per tro var le usano dei sen so ri molto

sen si bi li posti sul loro corpo, e così viene risol ta la

prima parte del pro ble ma, cioè tro va re le larve.  E

per la secon da parte? .. la risol vo no tra pa nan do la

cor tec cia dell’al be ro.

Lo spe cia le orga no che usano per tra pa na re la

cor tec cia si chia ma “ovo po si to re”, ed è più lungo

dell’in te ro corpo della vespa.  È for ma to da un

insie me di due appen di ci che spor go no dalla

coda, ed è affi la to come un col tel lo.  L’estremità

di ques to “col tel lo” è prov vis ta di un’ap po si ta

tacca.  Appena la larva della vespa siri ce viene

loca liz za ta sotto la cor tec cia, la vespa tra pa na tri ce

diri ge il suo appa ra to tra pa na to re verso l’o biet ti vo

nel modo più diret to pos si bi le.  

Le due appen di ci tra pa no la

cor tec cia muo ven do si avan ti e

indie tro come una sega.

Appena la larva della siri ce

viene rag gi un ta la vespa tra pa -

na tri ce vi piaz za den tro il suo

uovo facen do lo pas sa re per il

cuni co lo che ha cre a to tra pa -

nan do la cor tec cia.  La gio va ne

vespa ini zia così il suo ciclo vita le cres cen do

all’in ter no della larva tro va ta da sua madre affin -

ché venga usata sia come nutri men to che come

rifu gio.  Ed è anco ra una volta neces sa rio rei te ra re

che un tale per fet to dise gno non può esse re mai il

risul ta to di una casua le coin ci den za, ma al con tra -

rio è l’o pe ra di un Creatore, di Allah, il Possessore

dell’e ter na sag gez za e poten za.

LA VESPA PENTOLAIA
La vespa nell’il lus tra zio ne nutre le sue larve nel suo nido,

che ha cos trui to col fango e con gran de peri zia.  Dapprima

cerca e trova un bruco ben nutri to e lo punge in nove punti

chia ve del suo cen tro moto rio.  Di con se gu en za il bruco

non muore, ma rima ne para liz za to senza poter si più muo ve -

re.  La vespa poi tras por ta con accor tez za nel suo nido il

bruco, che è immo bi le come se fosse morto,  e che sod dis -

fe rà tutte le neces si tà nutri ti ve della larva fino a che ques ta

non sarà cres ciu ta abbas tan za da poter las cia re il nido.
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i loro geni to ri che loro stes si.  Nel Corano, Allah dice:
Egli è colui che vi ha dis tri bui to sulla terra e pres so di Lui sare te riu ni ti
(Surat al-Muminun: 79)

Nelle pagi ne seguen ti esa mi ne re mo alcu ni dei sis te mi ripro dut ti vi che Allah ha
dona to ad alcu ni esse ri viven ti, che hanno gran di dif fi col tà nel garan ti re la con ti nua -
zio ne delle loro spe cie.  Essi indub bia men te fanno ciò che fanno, non per ché segua -
no una loro logi ca come “dob bia mo garan ti re la con ti nui tà della nos tra spe cie”, ma
solo gra zie all’af fet to ed alla gra zia che Allah ha dona to loro.

Questi ani ma li, che hanno dei sis te mi sor pren den ti, sono solo alcu ni pochi esem -
pi.  In effet ti, la ripro du zio ne di ogni cosa viven te è un mira co lo per se stes so.



IL PINGUINO: UN ANIMALE
CREATO PER IL CLIMA POLARE

La tem pe ra tu ra al cir co lo pola re Antartico,

dove vivo no i pin gui ni, arri va fino a -40oC.  I

pin gui ni hanno il corpo coper to da uno spes so

stra to di gras so, e pos so no così soprav vi ve re

in un ambien te tanto geli do.  Sono anche dota -

ti di un sis te ma diges ti vo note vol men te svi -

lup pa to che gli per met te di scom por re e dige -

ri re il cibo molto rapi da men te.  Questi due fat -

to ri fanno sì che la tem pe ra tu ra cor po ra le dei

pin gui ni arri vi fino a +40oC, il che li rende

indif fe ren ti al gelo che li cir con da.  

SI FA DI TUTTO PER IL PICCOLO
PINGUINO

I pin gui ni cova no le loro uova duran te

l’in ver no pola re.  E non è la fem mi na ma il

mas chio che si inca ri ca della cova.  Durante il

perio do inver na le, oltre alla tem pe ra tu ra geli -

da che cala fino a -40oC, la cop pia dei pin gui -

ni deve anche pre oc cu par si dei ghiac ciai che

duran te l’in ver no cres co no in con ti nua zio ne, e

fanno sì che aumen ti di molto la dis tan za tra il

luogo della cova e la ter ra fer ma, dove si trova

la loro più vici na fonte di cibo.  Questa dis tan -

za può alle volte arri va re a più di 100 chi lo me -

tri. 

Le fem mi ne dei pin gui ni depon go no un

solo uovo, las cia no che il mas chio si pre oc cu pi

della cova, e si rituf fa no in mare.  Durante i

quat tro mesi della cova, il pin gui no mas chio

deve resis te re a delle vio len te tem pes te pola ri

con venti che a volte rag gi un go no la velo ci tà

di 100 chi lo me tri l’ora.  Poiché è a guar dia del-

l’uo vo, non ha la pos si bi li tà di cac cia re.  Ma

comun que per rag gi un ge re la fonte di cibo più

Se la natu ra fosse dav ve ro come Darwin ha detto e

cioè che ogni indi vi duo si pre oc cu pa solo della pro pria

esis ten za, allo ra nes sun esse re viven te spen de reb be

tanto tempo ed ener gia, e sof fri reb be tanta fame, solo

per pro teg ge re e nutri re i suoi pic co li.



vici na ci vor reb be ro due gior ni di viag gio.  Dovendo vive re per quat tro inte ri
mesi senza man gia re alcun ché, il pin gui no perde metà del suo peso, ma non las -
cia mai l’uo vo da solo.  Anche se è rimas to senza cibo, e non può cac cia re, resis -
te comun que alla fame.

Alla fine dei quat tro mesi di cova, quan do l’uo vo ini zia ad aprir si, d’un trat -
to la fem mi na si rifà viva.  Durante ques to perio do, comun que, non ha sciu pa to
il tempo a sua dis po si zio ne, ma ha lavo ra to per imma gaz zi na re del cibo per il suo
pic co lo. 

La madre rin trac cia facil men te il mari to e il pic co lo, anche tra cen ti na ia di pin -
gui ni.  Dato che nel frat tem po ha potu to anda re a cac cia, ha lo sto ma co pieno di
cibo.  Svuota lo sto ma co, ed ini zia il suo turno nell’a ver
cura del pic co lo. 

In pri ma ve ra i ghiac ciai comin cia no a fon de re, ed in
super fi cie si for ma no dei fori da dove si può vede re il
mare sot tos tan te.  I geni to ri del gio va ne pin gui no ini zia -
no a pes ca re in ques te aper tu re, per pro cu ra gli il nutri -
men to neces sa rio.

Nutrirlo è un com pi to dif fi ci le;  alle volte i geni to ri
non man gia no nien te per un lungo perio do, pur di far
man gia re il pic co lo.  Non c’è modo di cos trui re un nido
quan do vi è ghiac cio dap per tut to.  L’unica cosa che i
geni to ri pos so no fare, per pro teg ge re il loro figlio dal
fred do geli do, è di tener lo sopra i loro piedi e ris cal dar lo
copren do lo con la loro pan cia. 

Anche deci de re il perio do gius to per la depo si zio ne
dell’uo vo è molto impor tan te.  Perché le uova dei pin gui -
ni ven go no depos te duran te l’in ver no e non d’es ta te?  Vi
è una buona ragio ne per ques to:  Se l’uo vo venis se depo-
s to d’es ta te, lo svi lup po del pic co lo avver reb be d’in ver -
no, quan do i mari sono gela ti.  E in quel
caso i geni to ri avreb be ro dif fi col tà nel
tro va re del cibo per nutri re il figlio, a
causa sia delle con di zio ni atmos fe ri che
ed anche per ché il mare, che è la risor sa
per il loro nutri men to, è a gran de dis tan -
za da loro.

Al fine di pro teg ger si dal clima pola re

molto fred do, i pin gui ni si rag grup pa no

insie me vici ni vici ni.  In ques to modo i

pic co li hanno la pos si bi li tà di far

conos cen za tra loro men tre sono pro -

tet ti dagli effet ti dei venti fred di.



L’EROE DI UN SISTEMA DI  NASCITA INSOLITO:
IL CANGURO

Il sis te ma ripro dut ti vo dei can gu ri è molto dif fe ren te da quel lo degli altri mam -
mi fe ri.  L’embrione del can gu ro passa attra ver so vari stadi fuori dell’u te ro, inve ce
che al suo inter no.

Poco dopo la fer ti liz za zio ne il pic co lo can gu ro, cieco e lungo circa un cen ti me -
tro, viene al mondo.  Di soli to nas co no solo uno alla volta.  A ques to punto lo si può
chia ma re “neo na to”.  Mentre tutti i pic co li degli altri mam mi fe ri riman go no anco -

ra, a ques to sta dio, nell’u te ro della madre, il pic co lo can gu ro, lungo solo un
cen ti me tro, inve ce ne viene fuori.  Non si è anco ra svi lup pa to:  le zampe ante -
rio ri non hanno anco ra una forma ben defi ni ta, e le pos te rio ri sono solo delle
pic co le pro tu be ran ze . 

Senza dub bio, non è in con di zio ni di las cia re il grem bo della madre.  Ma
ne fuo ries ce comun que e comin cia ad arram pi car si sulla pel lic cia della madre
con le zam pet te ante rio ri, fino a che rag gi un ge il mar su pio, copren do la dis -
tan za neces sa ria in circa tre minu ti.  Per lui il mar su pio ha la stes sa fun zio ne
che l’u te ro ha per gli altri mam mi fe ri.  Vi è però una dif fe ren za impor tan te.
Mentre gli altri ven go no al modo come dei pic co li già for ma ti, il can gu ro è
inve ce anco ra solo un embri o ne, quan do las cia l’u te ro per anda re nel mar su -
pio.  I suoi piedi, la fac cia e molti altri orga ni non si sono anco ra del tutto svi -
lup pa ti.

Il pic co lo, dopo esse re arri va to nel mar su pio, si attac ca ad uno dei quat -
tro capez zo li che vi ci trova, e comin cia a suc chia re.

In ques ta fase per la madre ini zia un altro perio do di ovu la zio ne, ed un
nuovo uovo le si forma nell’u te ro.  La fem mi na si accop pia nuo va men te e
quest’uo vo viene così fer ti liz za to.

Questa volta l’uo vo non ini zia a svi lup par si imme dia ta men te.  Se si è in
un perio do di sic ci tà, come spes so acca de nelle zone inter ne dell’Aus tra lia,
l’uo vo fer ti liz za to rima ne nell’u te ro senza svi lup par si, fino a che la sic ci tà non
ter mi na.  Ma se intan to ven go no le gran di piog ge, e così dei ric chi pas co li
diven ta no dis po ni bi li, allo ra lo svi lup po dell’uo vo rico min cia. 

A ques to punto dob bia mo porci una doman da:  chi fa i cal co li neces sa ri;
chi deci de lo svi lup po dell’uo vo a secon da delle con di zio ni atmos fe ri che ester ne?
L’uovo di certo non può fare tutto ques to da solo; non è un esse re viven te com ple -
to, non ha con sa pe vo lez za del suo stato, ed è total men te all’os cu ro delle con di zio -
ni del tempo all’es ter no.  La madre nean che può farlo, dato che, come tutti gli esse -
ri viven ti, non ha il con trol lo di ciò che suc ce de all’in ter no del suo corpo.  Allah,
Che ha cre a to sia l’uo vo che la madre, è di sicu ro Chi con trol la ques to stra or di na -
rio even to …

Quando le con di zio ni del tempo sono gius te, tren ta tré gior ni dopo la fer ti liz za -
zio ne, il nuovo neo na to, gran de solo come un fagio lo, stris cia fuori dall’u te ro e rag -
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gi un ge il mar su pio, pro prio come ha fatto il suo fra tel -
lo più gran de prima di lui. 

Nel frat tem po, il primo neo na to è cres ciu to note -
vol men te nel mar su pio. Continua a vive re al suo inter -
no, senza arre ca re alcun dis tur bo al suo fra tel li no, che
è lungo solo un cen ti me tro.  Quando ha 190 gior ni di
vita, è però diven ta to abbas tan za matu ro per fare il suo
primo viag gio fuori dal mar su pio.  E da quel momen to
pas se rà gran parte del suo tempo all’es ter no del mar su -
pio, che las ce rà defi ni ti va men te dopo 235 gior ni dalla
sua nas ci ta.

Subito dopo la nas ci ta del secon do pic co lo, la fem -
mi na si accop pia nuo va men te, por tan do così a tre il nume ro di neo na ti da cura re.
Il primo può pas co la re all’es ter no ed ogni tanto tor na re dalla madre per suc chia re
un po’; il secon do si sta anco ra svi lup pan do nel mar su pio, e può
solo suc chia re il latte della madre, come il terzo ed ulti mo neo -
na to, il più gio va ne di tutti.

Quello che è sor pren den te, è che tutti e tre, in dif fe ren ti stadi
del loro svi lup po, dipen do no dalla madre e ven go no da lei
nutri ti con un tipo di latte dif fe ren te a secon da dello sta dio di
svi lup po che hanno rag gi un to.

Il latte che viene suc chia to dai pic co li appe na tro va no un
capez zo lo nel mar su pio è tras pa ren te e senza colo re, ma diven -
ta man mano sem pre più bian co e somi gli an te a del vero latte.
La quan ti tà dei gras si e degli altri neces sa ri ingre dien ti nel latte
aumen ta in paral le lo con lo svi lup po dei pic co li.

Mentre il primo con ti nua a suc chia re del latte ido neo per le
sue esi gen ze, un latte più dige ri bi le viene suc chia to dal capez zo -
lo a cui il fra tel lo più gio va ne ries ce ad attac car si.  E così il corpo
della madre pro du ce simul ta ne a men te due tipi di latte con degli
ingre dien ti diver si.  Quando poi arri va il terzo pic co lo, sono tre
i dif fe ren ti tipi di latte che la madre mette a dis po si zio ne della
sua prole:  un latte alta men te nutri ti vo per il primo, ed altri due
tipi meno gras si e nutri en ti per i fra tel li ni più pic co li.  Un'altra
cosa da nota re è che ognu no di loro trova da solo il capez zo lo
che dà il latte pre pa ra to per il suo uso.  Se non fosse così i più
pic co li suc chie reb be ro del latte non adat to alla loro età, che gli
fareb be più male che bene.

Questo sis te ma di ali men ta zio ne è dav ve ro ecce zio na le ed è
ovvia men te un pro dot to spe cia le della crea zio ne.  La madre non
può asso lu ta men te ges ti re ques to sis te ma con sa pe vol men te.
Come può un ani ma le sta bi li re gli ingre dien ti nel latte che sono

Non c'è fem mi na che

sia gra vi da o par to ris -

ca a Sua insa pu ta.  A

nes sun esse re viven te

sarà pro lun ga ta o

abbre via ta la vita

senza che ciò non sia

[scrit to] in un Libro.  In

veri tà ciò è faci le per

Allah. (Surah Fatir: 11)
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neces sa ri ai suoi pic co li a secon da della loro gran dez za?  Ed anche se ne fosse capa -
ce, come fa a pro dur li nel suo corpo?  E come fa a dis tri buir li attra ver so tre dif fe ren -
ti capez zo li?

È indub bio che il can gu ro non è capa ce di far nien te di tutto ques to.  Non sa
nem me no che il latte che pro du ce è di tre tipi diver si.  Questo mera vi gli o so pro ces -
so è senza dub bio un risul ta to della supe rio re crea zio ne di Allah.   

CHE TIPO DI MADRE È IL COCCODRILLO?

La cura che ha per i suoi pic co li il coc co drillo, un ani ma le sel vag gio che vive nei
fiumi, è stu pe fa cen te.

Per prima cosa, scava un inca vo nel suolo per l’in cu ba zio ne delle sue uova, dove
la tem pe ra tu ra non dovrà mai esse re più di 30oC, poi ché anche un leg ge ro aumen -
to di tale tem pe ra tu ra sareb be una minac cia per la vita dei suoi pic co li.  Per ques to
il coc co drillo si pre oc cu pa che gli inca vi dove depo ne le uova siano all’om bra, anche
se solo ques to può però non esse re suf fi cien te.  Ed infat ti la fem mi na del coc co drillo
fa di tutto comun que per man te ne re le uova ad una tem pe ra tu ra cos tan te.

Alcune spe cie di coc co drilli cos truis co no dei nidi di erbe in acque fred de, inve -
ce che sca va re dei buchi (come si vede nell’il lus tra zio ne a sinis tra).  Se la tem pe ra -
tu ra del nido sale trop po, nonos tan te tali accor gi men ti, allo ra il coc co drillo lo raf -
fred da spruz zan do ci sopra dell’u rea.  Quando le uova stan no per schiu der si, dal
nido pro ven go no dei forti rumo ri, che ser vo no per avvi sa re la madre che il momen -
to cri ti co della nas ci ta è arri va to.  Questa allo ra porta le uova fuori dal nido, ed aiuta
i pic co li ad usci re dai gusci usan do i suoi denti come pin zet te.  Il posto più sicu ro
per i neo na ti è la sacca pro tet ti va che si trova nella bocca della madre, e che è appo -
si ta men te dise gna ta per dare un ripa ro ad una mezza doz zi na di coc co drilli ni appe -
na nati.

Come si vede vi è gran de coo pe ra zio ne e spi ri to di sacri fi cio tra gli ani ma li.  Se
ci si ragio na su, la per fet ta armo nia in natu ra rive la chia ra men te i segni dell’e sis ten -
za di un supe rio re Creatore.  E cioè di Allah, Che è il Creatore di qual sia si cosa nei
cieli ed in terra.

Nonostante le sue fat -

tez ze ingom bran ti e sel -

vag ge, la madre coc co -

drillo pres ta la mas si ma

cura ai suoi pic co li biso-

g no si di pro te zio ne,

offren do loro un rifu gio

sicu ro in una spe cia le

borsa all’in ter no della

bocca.
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LA TECNOLOGIA DEL CALDO
DELL’UCCELLO MEGAPODE

Un Uccello chia ma to “mega po de” che vive nelle

isole dell’O ce a no Pacifico pre pa ra una inte res san te

“mac chi na incu ba tri ce” per la sua prole.

Durante l’es ta te la fem mi na del mega po de

depo ne un uovo ogni sei gior ni.  Ma per le sue

dimen sio ni le uova sono però un po’ trop po gran di

da cova re, dato che sono quasi come quel le dello

struz zo, e per ciò ne può cova re solo una per volta.

E così, ogni sei gior ni, le ulti me uova depos te ris -

chia no di mori re per man can za di calo re.  Ma ques -

to non è un pro ble ma poi ché il mega po de mas chio

è stato cre a to con insi ta l’a bi li tà di rea liz za re una

mac chi na incu ba tri ce, cos truen do la con i mate ria li

che in natu ra sono più dis po ni bi li, cioè sab bia e ter -

re no.

A ques to scopo, sei mesi prima dell’i ni zio della

sta gio ne della fecon da zio ne, il mas chio comin cia a

sca va re con i suoi gigan tes chi arti gli un nido di 5

metri di dia me tro, pro fon do un metro, che poi riem -

pie con erba e foglie.  Tutto ques to lo fa per poi ris -

cal da re le uova con il calo re che verrà ema na to dai

bat te ri duran te la decom po si zio ne dell’er ba e delle

foglie. 

Ma ques to sis te ma per fun zio na re ha comun que

biso gno di alcu ni accor gi men ti.  Infatti la decom po -

si zio ne dell’er ba e delle foglie, che poi pro du ce calo -

re, avvie ne a causa dall’ac qua pio va na che pene tra

nel nido attra ver so un buco a forma di imbu to, fatto

dal mega po de nella massa di ques ti vege ta li immer -

si nella sab bia.  Che ven go no così man te nu ti in una

cos tan te umi di tà che li farà poi decom por re col pas -

sa re del tempo.  Poco prima della pri ma ve ra in

Australia ini zia la sta gio ne della sic ci tà, ed il mega -

po de mas chio comin cia ad arieg gia re lo stra to di

vege ta li decom pos ti.  La fem mi na ogni tanto dà un

sguar do al nido per con trol la re se il mas chio ci sta

lavo ran do.  Ed alla fine vi depo ne le uova, sulla sab -

bia che copre i vege ta li decom pos ti.

Il mega po de mas chio scava un

buco per le sue uova.
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UN TERMOMETRO SENSIBILE:  IL MEGAPODE MASCHIO

Per lo svi lup po della prole, nella “mac chi na incu ba tri ce” la tem pe ra tu ra deve
esse re cos tan te men te tenu ta a +33oC.  Per assi cu rar se ne, il mas chio misu ra rego lar -
men te la tem pe ra tu ra della sab bia con il suo becco, che è sen si bi le come un ter mo -
me tro.  Se è neces sa rio ridur la, vi pra ti ca dei fori atti alla ven ti la zio ne.  Se per caso
un po’ di ter re no finis ce sulla sab bia, lo spaz za via subi to con i piedi, ad impe di re
così anche il più pic co lo cam bia men to di tem pe ra tu ra.  La prole viene alla luce in
sicu rez za, pro tet ta da tali accor gi men ti.  I mega po di nas co no già ben svi lup pa ti,
tanto da esse re capa ci di vola re già poche ore dopo esse re usci ti dall’uo vo.  Ma come
ries co no ques te cre a tu re a por ta re a ter mi ne da milio ni di anni ques to pro ces so che
sareb be dif fi ci le anche per un uomo?  Dato che sap pia mo che gli ani ma li non hanno
un intel let to razio na le con sa pe vo le come le per so ne, la sola spie ga zio ne di tutto
ques to è che il mega po de è stato “pro gram ma to” espres sa men te per ques to com pi -
to, e per tan to cre a to capa ce di assol ver lo sin dall’o ri gi ne.  Non sareb be altri men ti
pos si bi le spie ga re come si può pre pa ra re per ques to lavo ro già sei mesi in anti ci po,
o come può conos ce re la natu ra di ques to com ples so pro ces so chi mi co.  Il per ché
voglia por ta re a ter mi ne ques to dif fi ci le com pi to è un’al tra doman da da porsi.  E l’u -
ni ca ris pos ta pos si bi le risie de nel desi de rio di ripro dur si e di pro teg ge re la sua
prole. 

Quando è arri va to il
momen to della loro schiu -
sa, le uova ven go no tolte
dalla sab bia.

Quando il mega po de mas chio
scava un buco per le uova, la
fem mi na super vi sio na l’o pe ra -
zio ne senza inter fe ri re.  
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IL CUCULO

Lo sape va te che il cucu lo depo ne le sue uova nel nido di altri uccel li
e così li indu ce a cura re la sua prole? 

Quando viene il momen to di depor re le uova, la fem mi na del cucu lo
sem bra che com bat ta con tro il pas sa re del tempo.  Sempre all’er ta ed in
guar dia, si nas con de tra le foglie e spia gli altri uccel li che stan no cos -
truen do si il nido.  Quando vede un uccel lo che le è fami lia re, e che sta
cos truen do un nido, deci de quan do è il momen to di depor vi le sue uova.
E così deci de chi è che dovrà aver cura della sua prole.

Appena si accor ge che l’al tro uccel lo sta depo nen do le uova, entra in
azio ne.  Aspetta che ques ti si allon ta ni dal nido, e va subi to a depor vi
anche le sue.  E qui fa un qual co sa di molto astu to, butta fuori dal nido
una delle uova dell’al tro uccel lo.  E con ques to evita che al pro pri e ta rio
del nido venga qual che dub bio.

La madre cucu lo adot ta una stra or di na ria stra te gia, con per fet to tem -
pis mo, al fine di garan ti re alla sua prole un ini zio sicu ro della vita.  La
fem mi na del cucu lo in una sta gio ne non depo ne solo un uovo, ma venti.
Pertanto deve tro va re molti soci, invo lon ta ri, per alle va re i suoi pic co li, li
deve spia re e capi re qual è il momen to gius to per depor re le sue uova.  E
poi ché depo ne un uovo ogni due gior ni, ed ogni uovo ci mette cin que
gior ni per for mar si nell’o va ia, non ha dav ve ro tempo da per de re.

Appena fa capo li no fuori dal gus cio dell’uo vo, dopo un perio do di
incu ba zio ne di dodi ci gior ni, e quan do dopo quat tro gior ni apre final -
men te gli occhi, il pic co lo cucu lo si trova di fron te ai suoi affe zio na ti geni -
to ri – che poi non sono nean che i suoi.  La prima cosa che fa, è but ta re
fuori dal nido le altre uova, quan do i geni to ri non ci sono.  I quali comun -
que lo nutro no, pen san do che sia uno dei loro pic co li.  Verso la sesta set -
ti ma na, quan do i pic co li sono pron ti per las cia re il nido, si vede lo spet -
ta co lo di un cucu lo, un uccel lo dalle dimen sio ni più gran di di quel le dei
due geni to ri che gli danno da man gia re.

Pensiamo ora al per ché il cucu lo las cia che qual che altro uccel lo alle -
vi i suoi pic co li.   Forse per ché la madre è trop po pigra per cos trui re un
nido, o per ché non ne è capa ce?  Oppure è per ché una volta era sì abi tua -
ta a cos truir si il suo nido, ma poi si è accor ta che era un com pi to dif fi ci le
e che cos ta va fati ca, ed ha così sco per to quest’al tro meto do?  Pensate che
un uccel lo possa esco gi ta re in simi le piano tutto da solo?  Sicuramente
nes su na di ques te ipo te si è vera.  Quello che ques ta cre a tu ra fa le è stato
ins pi ra to.  Come per tutti gli altri esse ri viven ti, i cucu li fanno ciò che
Allah coman da loro di fare.  

La fem mi na del cucu lo

posa le sue uova vici -

no a quel le di un altro

uccel lo.  Per ques to

tiene sotto osser va zio -

ne a lungo il nido che

ha scel to.  Appena il

pro pri e ta rio del nido si

allon ta na, fa di nas -

cos to cade re un suo

uovo nel nido, e ne

butta fuori uno dell’al -

tro uccel lo, il quale

così non si accor ge rà

della sos ti tu zio ne.
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QUAL’É IL PICCOLO? 
Anche dopo sei set ti ma ne,

duran te le quali il pic co lo cucu lo

è molto cres ciu to, la fem mi na

dell’al tro uccel lo con ti nua meti co -

lo sa men te il suo dove re di

mamma.  

La prima cosa che il pic co lo

cucu lo fa, quan do esce dall’uo -

vo, è but ta re fuori dal nido le

uova degli altri pic co li.  E così

sarà l’u ni co ad esse re nutri to

dagli uccel li geni to ri.
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LA GUERRA DELLA VESPA “PEPSIS” CONTRO 

LA TARANTOLA

Durante la sta gio ne ripro dut ti va, la vespa gigan te chia ma ta "pep sis" non si
pre oc cu pa di cos trui re un nido per la cova ta, come fanno gli altri ani ma li.  La
natu ra l’ha for ni ta di un sis te ma ripro dut ti vo total men te dif fe ren te.  Nutre e pro -
teg ge le sue uova usan do il più gran de e vele no so ragno che esis te sulla terra, la
taran to la.

Le taran to le in gene re si nas con do no in un tun nel che sca va no sot to ter ra.  Ma
la vespa è comun que dota ta di spe cia li sen so ri che per ce pis co no l’o do re della
taran to la.  E per tan to non le è dif fi ci le sco va re la sua preda, che d’al tra parte non
è un’a ni ma le molto dif fuso.  E così alle volte la vespa deve cam mi na re per terra
per ore prima di rius ci re a tro var ne una.  Durante il per cor so non dimen ti ca di
puli re rego lar men te i suoi sen so ri, in modo che non per da no la loro sen si bi li tà.

Quando la vespa trova la taran to la, tra loro scop pia la guer ra.  L’arma prin ci -
pa le della taran to la è il suo vele no mor ta le.  All’inizio del con flit to la taran to la
morde imme dia ta men te la vespa.  Le vespe (pep sis), però, sono pro tet te dagli
effet ti di ques ti attac chi, dato che il loro corpo secer ne uno spe cia le anti do to che
le rende immu ni dal poten te vele no della taran to la.

Ora quest’ul ti ma non può fare più nient’ altro con tro la vespa.  È inve ce venu -
to il turno per ques ta di mor de re la taran to la, e lo fa sulla parte sinis tra in alto
dello sto ma co, dove vi iniet ta il suo vele no.  È inte res san te nota re che la vespa
sce glie pro prio ques to punto per ché è la sezio ne più sen si bi le della taran to la.  Ma
la parte più inte res san te dell’e ven to ini zia ora:  il vele no della vespa non è mor -
ta le ma serve solo a para liz za re la taran to la.

La vespa ne tras por ta il corpo para liz za to in un posto adat to, dove scava un
buco in cui la va a met te re.  Poi fa un altro buco, sta vol ta nella pan cia della taran -
to la, e vi depo ne un solo uovo.

Dopo pochi gior ni, il pic co lo della pep sis fa capo li no dall’uo vo, si nutre ciban -
do si della carne della taran to la, e si ripa ra all’in ter no del suo corpo, fino al
momen to di rac chiu der si nel boz zo lo dove avver rà la sua meta mor fo si. 

La pep sis deve tro va re una taran to la per cias cu na delle venti uova che depor -
rà duran te la sua sta gio ne ripro dut ti va.

Questo incre di bi le meto do ci dimos tra che tale sis te ma di ripro du zio ne è stato
appo si ta men te cre a to per adat tar si alla natu ra della taran to la.  Non si potreb be
spie ga re altri men ti la pre sen za dell’an ti do to nel corpo della vespa con tro il suo
vele no, oppu re della secre zio ne del liqui do che la para liz za.
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La vespa morde la taran to la nella

zona sinis tra supe rio re del suo sto -

ma co.  Questa è la zona migli o re da

mor de re per para liz zar la.

Il Signore

dell’O rien te e

dell’Oc ci den te e

di ciò che vi è

fram mez zo se

solo lo capis te. 

(Surat ash-Shu’ara: 28)
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el Corano Allah ci esor ta a pres ta re atten zio ne agli uccel li, nel Suo
ver set to “Non hanno visto, sopra di loro, gli uccel li spie ga re e
ripie ga re le ali?  Non li sos tie ne altri che il Compassionevole.  Egli
vede tutte le cose.” (Surat al-Mulk: 19)  In ques ta parte del libro

esa mi ne re mo in par ti co la re gli uccel li migra to ri; des cri ve re mo quali per fet ti equi -
li bri sta bi lis co no viag gian do nei cieli, ed i sis te mi di cui i loro corpi sono dota ti, e
ci con cen tre re mo sulla mera vi glia che com pie Allah nel sos te ner li “in cielo”.

COME FANNO GLI UCCELLI A CAPIRE QUALE È IL
MOMENTO GIUSTO PER MIGRARE?

Il per ché ed il come gli uccel li hanno comin cia to a migra re, e che cosa gli fa
pren de re “la deci sio ne di migra re”, sono da molto tempo argo men ti che sus ci ta -
no gran de inte res se.  Alcuni sci en zia ti sono pro pen si a cre de re che si trat ti di un
qual co sa che ha a che fare con il cam bio delle sta gio ni, men tre altri pen sa no che
la causa sia la ricer ca del cibo.  Quello che meri ta con si de ra zio ne, comun que, è il
come fanno ques ti ani ma li ad intra pren de re dei lun ghis si mi voli, senza aver alcu -
na pro te zio ne, attrez za tu ra tec ni ca o sicu rez za, ma solo i loro corpi.  La migra zio -
ne richie de abi li tà spe cia li, come il senso dell’o rien ta men to, la con ser va zio ne del
cibo neces sa rio duran te il volo, e la capa ci tà di rima ne re in volo per lun ghi perio -
di.  È impos si bi le, che un ani ma le che non pos seg ga ques te carat te ris ti che, si tra-
s for mi in un ani ma le migra to re.

In uno degli espe ri men ti fatti per appro fon di re ques to argo men to, degli usi -
gno li da giar di no furo no sot to pos ti a delle prove con dot te in un labo ra to rio in cui
era pos si bi le vari a re sia la tem pe ra tu ra che l’il lu mi na zio ne.  All’interno del labo -
ra to rio furo no cre a te delle con di zio ni atmos fe ri che diver se da quel le ester ne.  Per
esem pio, se fuori era inver no, all’in ter no veni va cre a to un clima pri ma ve ri le, il
che indu ce va gli uccel li ad appron ta re i loro corpi in con for mi tà, accu mu lan do
gras so des ti na to a ser vi re come fonte di ener gia, pro prio come erano soli ti fare
quan do si avvi ci na va il momen to di migra re.  Ma seb be ne gli uccel li si orga niz -
zas se ro secon do la sta gio ne crea ta arti fi cial men te, e si pre pa ras se ro come se fos -
se ro pron ti per migra re, non ini zia va no però la migra zio ne fino a che non era
venu to il momen to gius to.  Si rego la va no osser van do la sta gio ne all’es ter no.  E

LA MIGRAZIONE DEGLI UCCELLI
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ques ta era la prova che gli uccel li non pren do no la deci sio ne di migra re a secon -
do delle con di zio ni sta gio na li.

Ma allo ra come fanno a sape re quan do è il momen to gius to per migra re?  Gli
sci en zia ti non hanno anco ra tro va to una ris pos ta a ques ta doman da.  Pensano che
ques ti esse ri viven ti abbia no degli “oro lo gi inter ni” che li aiu ta no a rico nos ce re lo
scor re re del tempo anche in un ambien te chiuso, ed a capi re le dif fe ren ze dei cam -
bia men ti sta gio na li.  Ma la ris pos ta che “gli uccel li hanno degli oro lo gi inter ni a
mezzo dei quali capis co no quan do è il momen to gius to per migra re” non è una
ris pos ta scien ti fi ca.  Di quale gene re di oro lo gio si trat ta, con quale orga no del
corpo fun zio na, e come ha avuto ori gi ne?  Che suc ce de reb be se ques to oro lo gio
si guas tas se o comin cias se a ritar da re?

Se si con si de ra che lo stes so sis te ma non fun zio na solo per un sin go lo tipo di
uccel li migra to ri, ma per tutti gli ani ma li migra to ri, allo ra si deve dare più impor -
tan za a ques te doman de.

Come ben si sa, gli uccel li migra to ri non ini zia no la loro migra zio ne sem pre
dallo stes so posto, dato che nes su no di loro vi si trova quan do arri va il momen to
per migra re.  Gran parte delle spe cie migra to rie si riu nis co no dap pri ma in una

loca li tà par ti co la re, per poi migra re tutte insie me.  Come si accor da no
su tale scel ta del tempo?  Come è che ques ti “oro lo gi inter ni”, di

cui pre su mi bil men te sono dota ti, siano così affia ta ti?  È mai
pos si bi le che un tale ordi ne meto di co possa aver avuto ori gi -

ne spon ta ne a men te?
È impos si bi le che una azio ne pia ni fi ca ta abbia luogo spon -

ta ne a men te.  Per di più, né negli uccel li, né in altri ani ma li migra -
to ri, esis te un oro lo gio, di qual sia si tipo.  Tutti gli esse ri viven ti

migra to ri migra no ogni anno al momen to che viene deci so da loro,
ma non secon do il tempo scan di to da un oro lo gio inter no.  Quello che

alcu ni chia ma no oro lo gio inter no non è altro che il con trol lo che Allah eser -
ci ta su ques ti esse ri viven ti.  Gli ani ma li migra to ri obbe dis co no agli ordi ni di
Allah, pro prio come fanno tutte le altre cose nell’u ni ver so.

UTILIZZO DELL’ENERGIA

Gli uccel li uti liz za no molta ener gia in volo.  Per ques ta ragio ne hanno biso -
gno di più com bus ti bi le di quel lo neces sa rio agli ani ma li che vivo no nell’ac qua o
sul suolo.  Ad esem pio, per copri re la dis tan za di 3.000 chi lo me tri tra le Hawaii e
l’A las ka, un coli brì, che pesa solo pochi gram mi, deve bat te re le ali due milio ni e
mezzo di volte.  Ciononostante può rima ne re in volo anche 36 ore.  La velo ci tà
media in ques to suo viag gio è di circa ottan ta chi lo me tri l’ora, e duran te un volo
così fati co so la quan ti tà di acido nel suo san gue cres ce a dis mi su ra, tanto che ris -
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Alto solo cin que

cen ti me tri
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chia di sve ni re a causa dell’au men to della sua tem pe ra tu ra cor po rea.  Alcuni

uccel li si sal va no da ques to peri co lo atter ran do al suolo.  Ma come fanno però a

sal var si que gli uccel li che migra no sor vo lan do enor mi oce a ni?  Gli orni to lo gi

hanno osser va to che in ques ti fran gen ti gli uccel li sten do no il più pos si bi le le loro

ali, e così si rin fres ca no e si ripo sa no.

I meta bo lis mi degli uccel li migra to ri sono forti abbas tan za da sop por ta re que-

s ti sfor zi.  Per esem pio l’at ti vi tà meta bo li ca nel corpo di un coli brì, il più pic co lo

degli uccel li migra to ri, è venti volte più alta di quel la di un ele fan te.  La tem pe -

ra tu ra di ques ti uccel li arri va fino a 62oC.

TECNICHE DI VOLO

Oltre ad esse re stati cre a ti già pron ti a resis te re duran te ques ti voli fati co si, gli

uccel li sono anche dota ti dell’a bi li tà di sfrut ta re i venti favo re vo li.

Per esem pio, le cico gne rag gi un go no i 2.000 metri di altez za avvan tag gian do -

si delle cor ren ti ascen den ti di aria calda, per librar si e poi pla na re rapi da men te

verso la pros si ma cor ren te aerea, senza nean che bat te re le ali.

Un’altra tec ni ca di volo, usata dagli stor mi di uccel li, è la for ma zio ne di volo

a “V”.  Con ques ta tec ni ca gli uccel li più forti si posi zio na no avan ti a tutti, fanno

da scudo con tro le cor ren ti aeree con tra rie, ed indi ca no agli uccel li più debo li la

rotta da segui re.  L’ingegnere aero nau ti co Dietrich Kummel ha dimos tra to che

con ques to tipo di orga niz za zio ne, lo stor mo ris par mia in gene ra le il 23% degli

sfor zi neces sa ri. 

La for ma zio ne di volo a “V”

Quando l’uc cel lo por ta to dalla cor ren te d’a ria calda arri va fino al punto più alto pos si bi le, ini zia a pla na re rapi -

da men te.  Risparmiando così molta ener gia sia in sali ta che in dis ce sa.
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VOLO A GRANDI ALTEZZE 

Alcuni uccel li migra to ri vola no molto in alto.  Ad esem pio le oche pos so no

vola re ad una altez za di 8.000 metri.  Questa è un’ altez za incre di bi le, se si con si -

de ra che già a 5.000 metri l’at mos fe ra è del 63% meno densa di quan to lo è al livel -

lo del mare.  Per vola re a quel le altez ze, dove l’at mos fe ra è così rare fat ta, l’uc cel -

lo deve bat te re le sue ali più velo ce men te, e per ciò ha biso gno di tro va re anco ra

più ossi ge no.

Ma i pol mo ni di ques ti ani ma li sono stati cre a ti in modo tale da otte ne re il

mas si mo bene fi cio pos si bi le dallo scar so ossi ge no dis po ni bi le a quel le altez ze.  I

loro pol mo ni, che fun zio na no in modo dif fe ren te da quel li dei mam mi fe ri, li aiu -

ta no a rica va re, da un’a ria così scar sa, il più alto livel lo di ener gia pos si bi le.

UN PERFETTO SENSO DELL’UDITO

Durante la migra zio ne, gli uccel li pren do no in con si de ra zio ne anche i feno -

me ni atmos fe ri ci.  Ad esem pio, cam bia no dire zio ne per evi ta re una bufe ra che si

avvi ci na.  Melvin L. Kreithen, un orni to lo go che ha con dot to delle ricer che sull’u -

di to degli uccel li,  ha osser va to che alcu ni uccel li ries co no ad udire suoni di fre -

qu en ze estre ma men te basse, che si dif fon do no su gran di dis tan ze nell’ atmos fe -

ra.  Un uccel lo migra to re per tan to può sen ti re una bufe ra che si sta for man do su

una mon ta gna molto lon ta na, oppu re un tuono sull’o ce a no a cen ti na ia di chi lo -

me tri di dis tan za.  Ed inol tre è un fatto conos ciu to che gli uccel li stan no atten ti a

sta bi li re le loro rotte migra to rie lon ta no dalle zone dove le con di zio ni atmos fe ri -

che pos sa no esse re ris chio se.

L’illustrazione qui sopra

mos tra i dodi ci fat to ri

che sono utili al volo

degli uccel li:

1.  Il sole,

2.  Il senso del tras cor -

re re del tempo,

3.  La posi zio ne delle

stel le,

4.  I raggi ultra vio let ti,

5.  La luce pola riz za ta,

6.  I suoni ad una fre qu -

en za molto bassa.

7.  I suoni delle onde e

dei tuoni pro ve nien ti da

molto lon ta no,

8.  Il campo magne ti co

della Terra

9.  La forza di gra vi tà,

10. La valu ta zio ne mete -

re o lo gi ca,

11. I venti favo re vo li,

12. Le carat te ris ti che del

ter re no sot tos tan te
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ROTTE DI MIGRAZIONE

LUNGHE MIGLIAIA DI

CHILOMETRI
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PERCEZIONE DELLA DIREZIONE

Come fanno gli uccel li a tro va re la dire zio ne gius ta, duran te ques ti voli lun ghi
migli a ia di chi lo me tri, senza l’a iu to di una mappa, di una bus so la o di un qual che stru -
men to simi la re?

La prima teo ria che è stata sug ge ri ta su ques to argo men to è che gli uccel li memo -
riz za no le carat te ris ti che del suolo che sor vo la no, e così ries co no a rag gi un ge re la loro
des ti na zio ne senza con fon der si.  Ma degli espe ri men ti hanno dimos tra to che ques ta
teo ria non è cor ret ta.

In uno di ques ti espe ri men ti, su dei pic cio ni furo no usate delle lenti opa che atte ad
anneb biar gli la vista.  Impedendogli in ques to modo di navi ga re basan do si sui soli ti
punti di rife ri men to al suolo. Tuttavia i pic cio ni rius ci ro no comun que a tro va re la dire -
zio ne gius ta, anche se furo no rimes si in volo ad alcu ni chi lo me tri di dis tan za dal loro
stor mo.

Delle ricer che svol te più avan ti hanno dimos tra to che il campo magne ti co della
terra sem bra avere effet to sulle delle spe cie di uccel li.  Vari studi hanno dimos tra to che
gli uccel li pos sie do no qual co sa di simi le a degli avan za ti sis te mi recet to ri magne ti ci, che
gli per met to no di tro va re la dire zio ne gius ta facen do uso del campo magne ti co ter res -
tre, di cui ne per ce pis co no le varia zio ni duran te le loro migra zio ni.  Degli altri espe ri -
men ti hanno rive la to che ques ti uccel li pos so no per ce pi re varia zio ni del campo magne -
ti co anche di solo il 2%.

Qualcuno pensa che può spie ga re tutto ques to col dire che gli uccel li hanno una spe -
cie di bus so la nel loro corpo.  Ma la ques tio ne prin ci pa le, comun que, è pro prio qui.

La doman da è ques ta:  come pos so no gli uccel li esse re equi pag gia ti con una “bus -
so la natu ra le”?  Noi sap pia mo che la bus so la è una “inven zio ne” ed un’o pe ra dell’u ma -
na intel li gen za.  Perciò come può una bus so la – un appa ra to cioè pro dot to dall’uo mo
gra zie all’in sie me delle sue conos cen ze – esis te re nei corpi degli uccel li?  È mai pos si bi -
le che, anni fa, una spe cie di uccel li, men tre era alla ricer ca della dire zio ne gius ta, ha
pen sa to di far uso del campo magne ti co della terra, ed ha inven ta to un recet to re magne -
ti co per il suo stes so corpo?  Oppure, in alter na ti va, è mai pos si bi -
le che una spe cie di uccel li, anni fa, fu equi pag gia ta da un tale
mec ca nis mo, solo per “coin ci den za”?  Certamente no … 

Né l’uc cel lo stes so né una coin ci den za pos so no aver aggi un to
una bus so la estre ma men te avan za ta al suo corpo.  La sua strut tu -
ra cor po rea, i pol mo ni, le ali, il sis te ma diges ti vo e la sua abi li tà
nel tro va re la gius ta dire zio ne sono degli esem pi della per fet ta
crea zio ne di Allah:

“Egli è Allah – Il Creatore, Colui che dà ini zio a tutte le
cose, Colui che for gia tutte le cose.  A Lui appar ten go -
no i nomi più belli.  Tutto ciò che è nei cieli e sulla
Terra rende glori  Lui.  Egli è l’On ni po ten te, il Saggio.”
(Surat al-Hashr: 24)

“Non vedi come Allah è

glo ri fi ca to da tutti 

colo ro che sono nei cieli

e sulla terra così come

gli uccel li che dis pie ga -

no [le ali]?  Ciascuno

conos ce come ado rar Lo

e ren der Gli glo ria.  Allah

ben conos ce 

quel lo che fanno.”

(Surat an-Nur: 41)
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IL SORPRENDENTE VIAGGIO
DELLA FARFALLA MONARCA
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a vicen da della migra zio ne delle far fal le monar ca, che vivo no nella
parte sud orien ta le del Canada, è più com ples sa di quel la degli
uccel li.

Le far fal le monar ca vivo no nor mal men te solo 5 o 6 set ti ma ne,
dopo il loro svi lup po dal bruco, e quat tro loro gene ra zio ni si suc ce do no duran te
un anno, di cui tre in pri ma ve ra ed in esta te.

Quando arri va l’au tun no, però, la situa zio ne cam bia.  La migra zio ne ini zia in
ques ta sta gio ne, e la gene ra zio ne che migra, la quar ta dell’an no, vive molto più a
lungo delle altre tre gene ra zio ni vis su te in pre ce den za nello stes so anno. 

È inte res san te nota re che la migra zio ne ini zia esat ta men te la notte dell’e qui -
no zio autun na le.  Le far fal le che migra no verso il sud vivo no sei mesi di più delle
altre, dato che hanno biso gno di vive re esat ta men te tanto di più, al fine di com -
ple ta re il loro viag gio, tra anda ta e ritor no. 

Le far fal le diret te al sud non si dis per do no, dopo aver pas sa to la linea del
Tropico del Cancro ed esser si las cia to il fred do alle spal le.  Dopo aver migra to su
oltre la metà del con ti nen te Americano, milio ni di ques te far fal le si sta bi lis co no
nel bel mezzo del Messico, dove le cres te dei monti vul ca ni ci sono coper te da una
flora molto varia.  Ad una altez za di circa 3.000 metri, il clima di ques ti monti è
abbas tan za caldo da for nir loro i mezzi di sus sis ten za.  Per quat tro mesi, da
dicem bre a marzo, le far fal le non man gia no, dato che il gras so che ave va no accu -
mu la to nei loro corpi basta per nutrir le.  Bevono solo acqua.

I fiori che sboc cia no in pri ma ve ra sono molto impor tan ti per le far fal le monar -
ca.  Dopo un digi u no dura to quat tro mesi, per la prima volta, in pri ma ve ra, si
con ce do no un ban chet to a base di net ta re.  E così recu pe ra no abbas tan za ener gia
per il ritor no verso il Nord America.  Questa gene ra zio ne, che inve ce di vive re
solo due mesi ne vive otto, non è diver sa dalle altre tre gene ra zio ni che l’han no
pre ce du ta.  Eccetto per il fatto che alla fine di marzo viene il loro momen to per
accop piar si, prima di pre pa rar si per il viag gio di ritor no verso il nord, il cui ini -
zio coin ci de con l’ar ri vo dell’e qui no zio.  Appena finis co no il viag gio ed arri va no
in Canada, muo io no.  Ma prima danno vita ad una nuova gene ra zio ne, che è
neces sa ria per la per pe tua zio ne della loro spe cie.

La nuova gene ra zio ne è la prima dell’an no e vive per circa un mese e mezzo.

L



Quando migli a ia di Monarche si

posa no su un albe ro, ques to diven ta

invi si bi le.
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Poi ven go no la secon da e la terza gene ra zio ne.  Quando nasce la quar ta, la
migra zio ne ini zia di nuovo, ques ta gene ra zio ne vive sei mesi più delle altre, ed
il ciclo delle loro vite con ti nua così, sem pre allo stes so modo. 

Questo inte res san te sis te ma ci porta a fare molte doman de:  Com’è che la
quar ta di ogni quat tro gene ra zio ni vive sei mesi più a lungo?  Com’è che ques -
ta gene ra zio ne che vive di più coin ci de sem pre con l’in ver no, da migli a ia di
anni?  Com’è che ques te far fal le ini zia no sem pre la migra zio ne all’e qui no zio,
sin to niz zan do si con tanta pre ci sio ne, usano forse un calen da rio?

Indubbiamente non si può dare una ris pos ta a ques te doman de basan do si
sulla “evo lu zio ne” o su altre varian ti di tale teo ria.  Le far fal le sono dota te di
ques te inte res san ti carat te ris ti che sin dal momen to che ebbe ro ori gi ne.  Infatti se
la quar ta gene ra zio ne delle prime quat tro non aves se vis su to più a lungo delle
altre che l’a ve va no pre ce du ta, allo ra tutte le far fal le sareb be ro morte duran te
quel primo loro inver no, e ques ti ani ma li si sareb be ro estin ti.

Le far fal le monar ca, dun que, devo no esse re state cre a te sin dall’i ni zio con
ques te stra or di na rie carat te ris ti che.  È chia ro che non sono state certo delle
“coin ci den ze” a far sì che le loro gene ra zio ni si siano dovu te adat ta re ai ritmi
delle migra zio ni.  E d’al tra parte non è certo pos si bi le che le far fal le abbia no
deci so per conto loro di allun ga re la vita della quar ta gene ra zio ne di ogni anno,
modi fi can do per tan to il loro meta bo lis mo, il loro DNA ed i loro geni.

È ovvio inve ce che sono state cre a te già in pos ses so di tali carat te ris ti che.
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gni gior no che passa gli uomi ni fanno nuovi pro gres si in tec no lo gia,
rea liz zan do vi mera vi glie nel dise gno e nella pro du zio ne, gra zie alle
abi li tà che sono state loro dona te da Allah.  Questo è un punto che
meri ta par ti co la re atten zio ne, per ché è Allah che elar gi sce que ste abi -

li tà, e per tan to l’uo mo non ha il dirit to di inor go glir si e di insu per bir si al riguar do.
La natu ra stes sa è una delle prove di que sto.  Chiunque, basta che guar di intor -

no con atten zio ne, può con sta ta re che Allah ha dona to alla natu ra innu me re vo li
mera vi glie.  Dovunque, ogni esse re viven te, dalle pian te agli ani ma li, sulla ter ra fer -
ma o in mare, è dota to di carat te ri sti che sor pren den ti.  In que sto capi to lo, dove ven -
go no pre sen ta ti degli esse ri viven ti che pos so no esse re con si de ra ti come esem pi di
tec no lo gia, lo scopo è quel lo di dimo stra re che le cose che le per so ne pen sa no si
siano acqui si te solo gra zie alle loro capa ci tà, esi sto no già in natu ra, e que sto
dovreb be far loro ricor da re quan to è sba glia to per l’uo mo glo riar se ne.

Alcune delle rea liz za zio ni otte nu te dall’uo mo dopo anni di ricer che, sfor zi e
svi lup pi tec no lo gi ci, esi ste va no in natu ra già da milio ni di anni.  Gli scien zia ti ese -
cu to ri di tali rea liz za zio ni hanno prima osser va to la natu ra per lungo tempo, per
poi copiar ne le carat te ri sti che nelle loro inven zio ni.  Hanno svi lup pa to nuovi
model li rife ren do si agli esem pi esi sten ti in natu ra.  Rendendosi anche conto, con
mera vi glia, della gran de dif fe ren za tra le tec ni che da loro adot ta te e quel le per fet te
della natu ra.  Questo li ha por ta ti a con vin cer si dell’e si sten za di un supe rio re
Padrone della Sapienza, Che domi na in natu ra.  Ed a capi re che tutte que ste inge -

Robot e Insetti
Gli scienziati che si dedicano alla

tecnologia dei robot non mancano,

durante le loro ricerche, di osservare

il comportamento degli insetti.

Questi robot, costruiti facendo riferi-

mento alle zampe degli insetti,

hanno una presa più sicura sul

suolo.  Ed avendo dei mecca-

nismi a ventosa posti sulle

punte dei loro piedi, rie-

scono a camminare sui muri

e sul soffitto come le mosche.

NATURA E TECNOLOGIA
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gno si tà non sono certo dovu te a delle coin ci den ze.  Il pos ses so re di que sta supe rio -
re sapien za, di cui si sono resi conto gra zie alla scien za, è senza dub bio Allah, il
Sostenitore dei cieli e della terra.

Ad esem pio, dopo aver stu dia to il com por ta men to dei del fi ni, alle prue
delle navi, che un tempo ave va no tutte una forma a “V”, è stato aggiun to
un “naso di del fi no”, dopo che si è capi to che la strut tu ra del muso di un
del fi no è l’i de a le come siste ma idro di na mi co per fen de re le onde.  E senza
dub bio non solo il naso del del fi no, ma anche tutte le altre sue carat te ri -
sti che sono ide a li per muo ver si in acqua, per ché tutte loro sono opera di
Allah Che è il “Creatore” (Surat al-Hashr: 24)

In que sto capi to lo esa mi ne re mo i model li che i pro get ti sti pro du co no imi tan do
la natu ra, come nell’e sem pio del del fi no.  E richia me re mo così l’at ten zio ne sull’ec -
cel len za della cre a zio ne di Allah.  Queste carat te ri sti che degli esse ri viven ti, ognu -
na delle quali è una mera vi glia di pro get ta zio ne, sono molto impor tan ti al fine di
rico no sce re la poten za di Allah.  Le carat te ri sti che che qui ven go no esa mi na te sono
esi sti te per milio ni di anni, cioè sin da quan do furo no cre a te.  L’uomo comun que è
stato capa ce di imi tar le solo negli ulti mi due seco li.  Per colo ro che rie sco no a rico -
no sce re le prove della poten za di Allah, ogni cosa in natu ra è dota ta di tali carat te -
ri sti che.  Come viene affer ma to in un ver set to:

(Queste sono) un invi to alla rifles sio ne ed un moni to per ogni esse re
umano pen ti to. (Surah Qaf: 8)

La Fascia Velcro e il Ricciolo
L’ingegnere Svizzero Georges de Mestral ideò un nuovo

sistema di abbottonatura, chiamato Fascia Velcro, imi-

tando i riccioli delle piante.  Dopo molti sforzi spesi per

liberarsi dei frammenti delle piante che rimanevano attac-

cati ai suoi abiti, Mestral pensò di usare questa caratteri-

stica dei vegetali nell’industria tessile.  Introdusse infatti

lo stesso sistema d’aggancio imitando i frammenti a

uncino delle piante, e mettendoli in un lato di un soprabi-

to, con i riccioli tipici delle pelli degli animali nell’altro lato.

Data la flessibilità degli uncini e dei riccioli, il sistema per-

mette l’attacco e il distacco dei lati con facilità, senza che

il tessuto si deteriori.  Questa è la ragione perché le tute

degli astronauti sono dotate delle fasce Velcro.
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IL CONCORDE E IL DELFINO
Il muso affusolato del delfino è servito da modello

per i disegnatori del Concorde, inspirando gli inge-

gneri che studiavano come ridurre l’attrito dell’aria

sulla superficie esterna dell’aereo.  La pinna della

coda del delfino funziona come un motore

nell’acqua. E così anche i motori del

Concorde sono stati messi in una posizione simile nel

retro dell’aereo, ottenendo degli ottimi risultati.

LA PRUA
DELLA NAVE
E IL DELFINO
Il muso del delfino è

stato preso a modello

anche per le prue delle

navi moderne.  Invece

che la solita prua a “V”,

nelle enormi navi che si

costruiscono oggigior-

no, viene usata una

struttura simile al muso

del delfino.  Una prua

così sagomata solca la

superficie dell’acqua

più efficacemente,

ottenendo pertanto

una navigazione più

veloce ed un minore

consumo di energia.

Con questo tipo di

prua si risparmia fino al

25% del carburante.



CIMINIERE ISOLATE DAL CALDO E
L’ORTICA
L’interno delle ortiche è

rivestito da uno strato rigi-

do fatto di calce e silicio,

che protegge la pianta dal

liquido caustico che produ-

ce.  Una società Tedesca

ha iniziato ad usare questa

proprietà protettiva dell’or-

tica nella costruzione delle

ciminiere delle fabbriche.

LO SCHELETRO DELLA SPUGNA
La spugna di mare ha una struttura scheletrica intessu-

ta con fibre di vetro e impalcature sottili come spilli.

Questo scheletro la protegge da ogni tipo di condizioni

acquatiche.  L’edificio della BMW, che è costruito con

una tecnica simile, è comunque molto più malfermo se

paragonato alla struttura scheletrica della spugna che

vive in acqua.

I SOTTOMARINI E IL DEL-
FINO

La forma a spola della struttura dei delfini

permette loro di muoversi velocemente in

acqua.  Gli scienziati hanno scoperto anche

un’altra loro caratteristica, che ha un ruolo impor-

tante nell’agilità dei delfini:

La loro pelle ha tre strati.  Uno strato esterno molto sottile e flessibile, ed

uno interno spesso e composto di peli flessibili che lo fa somigliare ad

un pettine di plastica.  Il terzo strato, l’intermedio, è invece fatto di una

sostanza simile ad una spugna.  Nel caso di un’improvvisa pressione,

che potrebbe aver un qualche effetto su un delfino che sta nuotando

velocemente, questa viene assorbita e trasmessa agli strati interni.  Dopo

una ricerca durata quattro anni, gli ingegneri Tedeschi costruttori di sot-

tomarini sono riusciti a fabbricare un rivestimento sintetico con le stesse

caratteristiche di assorbimento, che consiste di due strati di gomma tra

i quali sono inserite delle bolle simili alle cellule della pelle dei delfini.  La

velocità dei sottomarini ricoperti da tale rivestimento è aumentata fino

del 250%.

IL SONAR E IL DELFINO
Da uno speciale organo posto sulla fronte i delfini emettono degli

ultrasuoni a 200.000 hertz (vibrazioni per secondo).  Grazie a queste

vibrazioni riescono non solo a individuare gli ostacoli sulla loro stra-

da ma anche, valutando il tipo di eco, a stimare la

direzione, la distanza, la velocità, le dimensio-

ni e la forma degli oggetti davanti a loro.  Il

principio funzionale del sonar è lo stesso

di questa prerogativa dei delfini.



L’AVVOLTOIO E L’AEROPLANO
L’avvoltoio apre le penne all’estremità delle ali

come le dita di una mano, facendo così diminuire i

vortici d’aria causati dalle sue ali. (a sinistra).

L’illustrazione di sopra mostra un modello che

viene preparato per adottare la stessa struttura

aerodinamica agli aeroplani.

L’ELICOTTERO
E LA LIBELLULA
MBB, una società produttrice di

armamenti e missili, ha preso a modello

la struttura aerodinamica e lo stile di volo

della libellula per la costruzione degli elicotteri

del tipo BO-105.  La Società Americana di Elicotteri

Sikorsky ha sviluppato un nuovo design adottando diretta-

mente i metodi di volo delle libellule per gli elicotteri che

costruisce.  Questo processo è mostrato sopra con le fasi

intermedie durante il design dell’elicottero.

LE ALI DELL’AEROPLANO E LA
LIBELLULA
Negli anni ’30 gli ingegneri iniziarono a modificare i bordi delle

ali degli aeroplani al fine di impedirne le vibrazioni prodotte

dalle correnti d’aria, che avrebbero causato dei danni.  Venti

anni più tardi, gli scienziati hanno scoperto che questo siste-

ma era già presente nelle ali della libellula.  Le piccole celle

nere in cima alle ali della libellula danno lo stesso risultato del

peso sulla punta delle ali degli aeroplani.



IL RADAR E
IL PIPISTRELLO
Avendo una vista tanto

debole da farli conside-

rare “ciechi”, i pipistrelli

emettono delle onde

sonore, chiamate ultra-

suoni, ad altissima fre-

quenza, di oltre 20.000

hertz (cicli al secondo),

non percepibili dagli

esseri umani.  Queste

onde sonore vengono riflesse dagli altri uccelli

in volo, dagli animali al suolo e da tutti gli altri

oggetti che si trovano sul loro percorso.  Il pipi-

strello determina così l’orientamento e la dire-

zione da prendere.  Il funzionamento dei radar

si basa sullo stesso principio.

IL SEME DELLA CICORIA E IL
PARACADUTE
I semi della pianta della cicoria viaggiano a lungo

fluttuando nell’aria spinti dai venti.  Il principio alla

base del funzionamento dei paracadute è lo stesso

di quello dei semi di cicoria.

IL SEME DELL’ACERO E L’ELICA
La forma del seme dell’acero ne causa una rota-

zione molto rapida su se stesso durante la caduta

al suolo.  Questa forma ha ispirato Sir George

Cayley, uno dei primi esperti dell’aviazione.

L’AEROPLANO E IL PESCE
GATTO
La forma appiattita del pesce gatto, molto

efficiente da un punto di vista idrodinamico,

è stata presa come modello per il design

degli aeroplani, al punto che oggigiorno

questo tipo di sagoma appiattita è comune-

mente usato sia nell’industria degli arma-

menti sia nell’aviazione civile.  Ad esempio

la conformazione somigliante ad un pesce

gatto del modello "Orient Express" della

McDonald Douglas, che riduce al minimo la

resistenza all’aria, gli permette di volare due

volte più veloce del suono. 

IL SOTTOMARINO E IL PESCE ARGONAUTA
Quando si vuole immergere, questo pesce riempie d’acqua delle piccole

cavità nel suo corpo.  Quando vuole riemergere pompa del gas che lui

stesso produce in queste celle e fa scaricare l’ac-

qua.  Lo stesso tipo di cavità serbatoio sono

utilizzate nei sottomarini, dove l’acqua

che vi viene immessa per l’immersione

viene poi scaricata per riemergere.



LA FARFALLA E IL
TUBO FLESSIBILE
La proboscide della farfalla è uno stru-

mento avanzato dotato di numerosi parti-

colari tecnici.  Nei momenti di riposo la proboscide viene avvolta come se

fosse una molla d’orologio.  Quando la farfalla vuole mangiare, un muscolo

speciale nella proboscide entra in azione srotolandola, e facendole prendere

la forma di un tubo, con il quale la farfalla può suggere il nettare anche dai

petali più reconditi dei fiori.  È lo stesso sistema che usiamo noi quando bevia-

mo delle bibite con una cannuccia.

LA BOCCA DELLA MOSCA E LO ZIP
Le chiusure a zip sono state inventate solo un secolo fa.  Eppure le mosche

hanno sempre usato questo sistema, sin da quando furono create, centinaia di

migliaia di anni fa, per chiudere il loro labbro inferiore.  La loro proboscide si

allarga alla punta per scoprire il loro zip naturale.

L’ARCHITETTURA E LA RAGNATELA
La compatta struttura della ragnatela tessuta dal ragno della rugiada non

permette che questi ve ne venga strappato.  Oggigiorno questa struttu-

ra è stata adottata dagli ingegneri civili, i quali usano lo stesso sistema

aiutandosi con del filo spinato.  L’Air Terminal dell’aeroporto di Jeddah e

lo Zoo di Monaco in Germania sono due degli edifici costruiti con questo

principio. 

IL TELESCOPIO E L’APE E
IL SUO NIDO
I nidi d’ape sono presi a modello per i
telai dei telescopi.  Le lenti di un tele-
scopio spaziale, che è progettato per
raccogliere i raggi-x emessi dai corpi
celesti, sono costruite come specchi
esagonali, a imitazione degli alveari.
La ragione per cui vengono usate delle
forme esagonali è che con queste non
si spreca dello spazio e l’intera strut-
tura risulta rinforzata.  Una sequenza
di esagoni, inoltre, permette di
costruire un telescopio di ottima qua-
lità che fornisce un ampio campo visi-
vo.  È davvero interessante notare che
gli occhi delle api sono realizzati con
sezioni esagonali sin da quando sono
stati creati, milioni di anni fa, proprio
come questo telescopio. 



LA FLUIDITÀ E LA
TROTA BLU
I vigili del fuoco di New York
inseriscono nei serbatoi d’acqua dei

loro veicoli una sostanza chiamata Yolioks, che è simile alla sostanza
vischiosa e gelatinosa prodotta dalle trote blu.  Questa sostanza fa
aumentare la velocità del flusso dell’acqua dall’ugello dei loro idranti
antincendio.  Un sistema che fa aumentare del 50% il volume dell’acqua in
uscita.  Il liquido mucoso che copre la pelle delle trote blu riduce l’attrito
dell’acqua allo stesso modo, permettendo così a questi pesci di nuotare
facilmente nonostante la

LA TORRE EIFFEL E LE OSSA UMANE
Quando stava progettando la costruzione della famosa torre, Maurice Koechlin,
assistente di Eiffel, fu ispirato dal femore, l’osso più leggero e più forte del corpo
umano.  Di conseguenza la struttura della torre, come quella del femore, è forte
e autoventilata.  Quest’osso, fonte di tale ispirazione, ha una forma a tubo ed ha
una struttura interna fusiforme, che si restringe cioè a metà lunghezza e si allar-
ga ad ogni estremità.  Questo tipo di struttura fornisce flessibilità e leggerezza
alle ossa, senza tuttavia pregiudicarne la robustezza.  Negli edifici realizzati con
questo sistema, si risparmia sul materiale usato per la costruzione,  l’intelaiatura
della quale ne guadagna in solidità e flessibilità. 

IL ROBOT E IL VERME
I ricercatori dell’Università Amiens hanno peso il verme a modello e hanno rea-
lizzato un robot che gli somiglia, e che consiste di segmenti indipendenti.
Questo robot riesce a penetrare nelle condutture e nei canali, dove l’uomo non
potrebbe muoversi, per individuare perdite d’acqua o per effettuare misurazio-
ni.

LO SNORKEL E LA
LARVA DELLA
ZANZARA
La larva della zanzara, che si
sviluppa nell’acqua, soddisfa il
suo fabbisogno di ossigeno
usando una cannuccia naturale
che fa affiorare in superficie.
L’aria che vi si forma attorno
impedisce all’acqua di
penetrarvi, proprio come fa il
fermo posto all’estremità dello
snorkel.



IL FIORE DELLO ZAFFERANO E IL TERMOMETRO SENSIBILE.
Lo zafferano è un fiore, provvisto di un termometro biologico, la cui corolla si apre quando la tempe-

ratura raggiunge un grado sopportabile, e inizia a richiudersi se la temperatura scende.  La Società

Schott, che ha imitato la sensibilità per ogni cambiamento di temperatura propria di questo fiore, rea-

lizza dei termometri che misurano variazioni anche se solo di un millesimo di grado. (Bild Der

Wissenschaft, febbraio 1990)

LO
STADIO
OLIMPICO DI
MONACO E
LA
RAGNATELA
nella realizzazione

dei rivestimenti del

soffitto dello Stadio

Olimpico di Monaco, è stata presa a modello la

struttura del nido del ragno della lodola dalla

gola gialla, che questi realizza distendendo la

sua ragnatela sull’erba e sugli arbusti.

LA RADICE DEL GRANTURCO E I
CAVI CONDUTTORI DI LUCE

Un equivalente dei cavi conduttori di luce esisteva già migliaia di

anni fa.  I ricercatori però hanno solo recentemente scoperto

che i cavi possono convogliare la luce.  Il germoglio del seme di

granturco può indirizzare la luce del giorno fin nelle profondità

della sua radice, aiutandone così lo sviluppo.  Le fibre ottiche,

che possiedono questa stessa capacità di incanalare la luce,

sono diffusamente usate in molte situazioni, dai segnali stradali

fino allo spostamento dei dati all’interno dei

computer.



Egli è Il Creatore dei cieli e

della terra.... Egli ha crea-

to ogni cosa e tutto cono-

sce.  Egli è Allah, il vostro

Signore! Non c'è altro dio

che Lui, il Creatore di tutte

le cose. AdorateLo dun-

que. E' Lui che provvede

ad ogni cosa.  

(Surat al-An’am:

101-102)

IL RAGNO E
L’INDUSTRIA DEL FILO
Gli scienziati continuano a provare

ad imitare il filo del ragno, che è sot-

tile ma allo stesso tempo molto più

forte delle funi in acciaio dello stes-

so spessore.

LA PAGLIA E
L’IMPIANTO
SCHELETRICO
DEGLI EDIFICI 

La struttura interna a ragnate-

la della paglia è flessibile e

robusta.  La stessa tecnica

costruttiva è usata negli

impianti scheletrici degli edifi-

ci.

LO STADIO OLIMPICO DI MONACO
E LE ALI DELLA LIBELLULA

Nonostante la sua sottigliezza, l’ala della libellula è molto robusta

poiché è composta di circa 1.000 comparti.  Grazie a questa

struttura frazionata, le ali non si lacerano e possono resistere alla

pressione dell’aria.  Il tetto dello Stadio Olimpico di Monaco è

stato costruito seguendo lo stesso principio (si veda la piccola

foto)



Non vedete dunque come Allah vi ha
sottomesso quel che è nei cieli e sulla terra 

ed ha diffuso su di voi i Suoi favori,
palesi e nascosti?  Cionostante vi è qualcuno tra 
gli uomini che polemizza a proposito di Allah 

senza avere né scienza 
-né guida né un Libro Luminoso. 

(Surah Luqman: 20)
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PARTE IV: "LA TERRA"PARTE IV: "LA TERRA"

a filo so fia mate ria li sta offre una sola spie ga zio ne per l’or di ne e l’e -
qui li brio nell’u ni ver so:  si trat ta di una coin ci den za.  Secondo que -
sta affer ma zio ne, l’in te ro uni ver so si è for ma to solo a causa di coin -
ci den ze.

Ma basta ana liz za re anche solo bre ve men te l’u ni ver so per capi re che una tale
affer ma zio ne è com ple ta men te fuori dalla real tà.  Le coin ci den ze pos so no solo
por ta re al caos, men tre l’or di ne, e non il caos, è pre do mi nan te nell’u ni ver so.  E
que sto ordi ne ci dà la prova della esi sten za e del pote re eter no di Allah, Che ha
cre a to l’u ni ver so dal nulla e lo ha for ma to.

Quando esplo ria mo l’u ni ver so incon tria mo nume ro si esem pi di tale ordi ne.
Il mondo in cui vivia mo è solo uno di que sti esem pi.  Con tutte le sue carat te ri -
sti che, il mondo è stato cre a to con dei deli ca ti equi li bri che lo ren do no adat to per
la soprav vi ven za degli esse ri viven ti.

La distan za della terra dal sole, l’in cli na zio ne del suo asse rispet to alla sua
orbi ta, gli equi li bri dell’at mo sfe ra, la velo ci tà rota zio na le della terra attor no al suo
asse ed attor no al sole, le fun zio ni degli oce a ni e delle mon ta gne sulla terra, le
carat te ri sti che degli esse ri viven ti, e l’in te ra zio ne di tutto que sto, sono solo alcu -
ni degli ele men ti di que sto equi li brio eco lo gi co.

Se si con fron ta la terra con gli altri pia ne ti, è anco ra più evi den te che è stata pro -
get ta ta appo si ta men te per l’uo mo.  Ad esem pio l’ac qua è un com po sto chi mi co che
si trova solo rara men te nello spa zio.  L’acqua in forma liqui da esi ste solo sul nostro
pia ne ta, tra tutti i pia ne ti del siste ma sola re.  Ed il 70% del mondo è com po sto d’ac -
qua.  Milioni di varie tà di esse ri viven ti ci vivo no den tro.  Il con ge la men to dell’ac -
qua, la sua capa ci tà di atti ra re e trat te ne re il calo re, l’e si sten za di immen se masse
d’ac qua sotto forma di oce a ni, e la uni for me distri bu zio ne del calo re in tutto il
mondo, sono tutte carat te ri sti che esclu si ve della terra.  In nes sun altro pia ne ta vi è
una simi le massa d’ac qua in cir co la zio ne.

L’asse della terra è incli na to di 23 gradi rispet to alla sua orbi ta.  Le sta gio ni si
for ma no gra zie a que sta incli na zio ne.  Se que sta fosse di più o di meno di quan -
to lo è ades so, le dif fe ren ze di tem pe ra tu ra tra le sta gio ni rag giun ge reb be ro gli
estre mi, e di con se guen za sulla terra si avreb be ro delle esta ti estre ma men te calde
e degli inver ni estre ma men te fred di.

L



La terra ruota attor no al suo asse ad una velo ci tà che è la più ade gua ta per gli
esse ri viven ti.  Quando guar dia mo gli altri pia ne ti nel siste ma sola re, vedia mo
che anche da loro esi sto no la notte ed il gior no.  Ma le dif fe ren ze nella loro dura -
ta, che sono molto più gran di di quel le della terra, danno come risul ta to altis si me
dif fe ren ze di tem pe ra tu ra tra notte e gior no.  La furio sa forza del vento nelle
atmo sfe re degli altri pia ne ti non è riscon tra bi le sulla terra, pro prio a causa della
sua rota zio ne così equi li bra ta.

I gas che costi tu i sco no la nostra atmo sfe ra, e la loro con cen tra zio ne, sono
estre ma men te impor tan ti per l’e si sten za non solo degli esse ri umani, ma anche di
tutti gli altri esse ri viven ti sulla terra.  La for ma zio ne dei gas nell’at mo sfe ra, pro -
prio in quel le giu ste pro por zio ni che riman go no sem pre costan ti, è resa pos si bi le
dalla coe si sten za di nume ro si deli ca ti equi li bri.

Altre cen ti na ia di esem pi si pos so no elen ca re, in aggiun ta a quel li men zio na -
ti fino ra.  Ma anche solo que sti, comun que, già rive la no una incon fu ta bi le real tà:

Il mondo in cui vivia mo è stato appo si ta men te costru i to per la soprav vi ven -
za degli esse ri viven ti.  Ed è il pro dot to non di una coin ci den za, ma di un ordi ne
coscien te.

Questo ordi ne per fet to, pre do mi nan te su tutto l’u ni ver so, ci porta ad un’u ni -
ca con clu sio ne:  Un Creatore con un pote re ed una sag gez za infi ni ti, cioè Allah,
Che è il Detentore di tutti i mondi, ha cre a to l’u ni ver so.

IL GRANDE EQUILIBRIO NELLA ATMOSFERA

Nella atmo sfe ra vi sono quat tro gas essen zia li, e cioè l’a zo to (78%), l’os si ge no
(21%), l’ar go (meno dell’1%) e l’a ni dri de car bo ni ca (0.03%).  I gas che sono nell’at -
mo sfe ra si divi do no in due grup pi:  “quel li che sono reat ti vi” e “quel li che non
sono reat ti vi”.  Una ana li si dei gas rive la che le rea zio ni chi mi che in cui entra no
i gas reat ti vi sono essen zia li per la vita, men tre sono distrut ti vi i com po sti otte nu -
ti con le rea zio ni di gas non reat ti vi.  Ad esem pio l’a zo to e l’ar go sono gas inat ti -
vi, e pos so no esse re coin vol ti in pochis si me rea zio ni chi mi che.  Ma se potes se ro
inve ce rea gi re facil men te, come l’os si ge no, gli oce a ni ad esem pio diver reb be ro
oce a ni di acido nitri co.

D’altra parte l’os si ge no rea gi sce con altri atomi, com po sti orga ni ci, e addi rit -
tu ra con le pie tre. E que ste rea zio ni pro du co no le mole co le più essen zia li per la
vita, come l’ac qua e l’a ni dri de car bo ni ca.

In aggiun ta alla loro reat ti vi tà, anche le attu a li con cen tra zio ni dei gas sono
assai cri ti che per la vita.

Diamo uno sguar do all’os si ge no, per esem pio, il gas reat ti vo più abbon dan te
nell’at mo sfe ra.  La sua alta con cen tra zio ne nella nostra atmo sfe ra è una delle
carat te ri sti che che distin guo no la terra dagli altri pia ne ti del siste ma sola re, dove
non vi è trac cia di ossi ge no.
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Ma se la con cen tra zio ne di ossi ge no nell’at mo sfe ra fosse più alta
di quel la che è, allo ra l’os si da zio ne sareb be più rapi da e le pie tre ed
i metal li si ero de reb be ro più velo ce men te.  E così la terra stes sa si
disin te gre reb be a causa dell’e ro sio ne, e la vita ani ma ta ne sareb be
gran de men te minac cia ta.  Se vi fosse meno ossi ge no, la respi ra zio ne
sareb be più dif fi ci le, e ver reb be pro dot to meno ozono.  E le varia zio -
ni nella quan ti tà di ozono pre sen te sulla terra sareb be ro fata li per la
vita stes sa.  Una quan ti tà mino re di ozono per met te reb be ai raggi
ultra vio let ti del sole di arri va re sulla terra con una inten si tà molto ele va ta, e que sto
cau se reb be l’e stin zio ne degli esse ri viven ti.  Ma una quan ti tà di ozono mag gio re,
però, impe di reb be al calo re del sole di arri va re a scal da re la terra, ed anche que sto
sareb be fata le per tutti.

Anche l’a ni dri de car bo ni ca neces si ta di simi li deli ca ti equi li bri.  Le pian te
assor bo no le radia zio ni sola ri gra zie a que sto gas, che misce la no con l’ac qua, for -
man do del bicar bo na to che dis sol ve le pie tre, e che va a fini re negli oce a ni.  Le
pian te inol tre scom pon go no l’a ni dri de car bo ni ca ed emet to no costan te men te nel-
l’at mo sfe ra l’os si ge no, che è essen zia le per la vita.  L’anidride fa anche in modo
che la terra man ten ga un “effet to serra”, tenen do ne così costan te l’at tu a le tem pe -
ra tu ra.

Se vi fosse meno ani dri de car bo ni ca, vi sareb be meno vita vege ta le sulla terra e nel
mare, con la con se guen za che vi sareb be poi una mino re quan ti tà di cibo dispo ni bi le
per gli ani ma li.  Vi sareb be anche meno bicar bo na to negli oce a ni, e que sto por te reb be
ad un aumen to della loco aci di tà.  Un aumen to dell’a ni dri de, inve ce, velo ciz ze reb be
l’e ro sio ne chi mi ca del suolo, il che con tri bu i reb be alla for ma zio ne di dan no si resi dui
alca li ni negli oce a ni.  Inoltre aumen te reb be l’ef fet to serra, por tan do così ad un aumen -
to della tem pe ra tu ra del suolo e la con se guen te distru zio ne della vita sulla terra.

Come si è visto, l’e si sten za dell’at mo sfe ra è di gran de impor tan za per la con -
ti nu a zio ne della vita sul nostro pia ne ta, ed un certo nume ro di con di zio ni astro -
fi si che devo no coe si ste re per con ser va re l’at mo sfe ra così com’è.

A)  La super fi cie della terra deve rima ne re ad una certa tem pe ra tu ra mode -
ra ta, ed entro limi ti ben defi ni ti.  Pertanto:

1.  La terra deve esse re ad una certa distan za dal sole.  Questa distan za ha un
ruolo impor tan te nel deter mi na re quan ta ener gia calo ri ca pro dot ta dal sole rag -
giun ga la terra.  Anche solo una leg ge ra devia zio ne nell’or bi ta della terra attor no
al sole – che por te reb be la terra a un suo avvi ci na men to od allon ta na men to –
modi fi che reb be enor me men te la quan ti tà di calo re che il sole river sa sulla terra.
Da dei cal co li fatti si evin ce che una dimi nu zio ne del 13% del calo re che attu al -
men te arri va sulla terra, vi cau se reb be la for ma zio ne di uno stra to di ghiac cio
spes so oltre i 1.000 metri.  Mentre un leg ge ro aumen to di tale calo re bru ce reb be
tutti gli esse ri viven ti. 

E quanti segni nei

cieli e sulla terra,

eppure gli uomini gli

passano accanto

voltando loro le

spalle.  (Surah

Yusuf: 105)
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2.  la tem pe ra tu ra dovreb be esse re omo ge nea dovun que.
Per que sto la terra deve ruo ta re attor no al suo asse ad una
certa velo ci tà (1.670 chi lo me tri l’ora, all’al tez za dell’e qua to -
re).  Un aumen to oltre un certo limi te di tale velo ci tà cau se -
reb be un forte aumen to della tem pe ra tu ra atmo sfe ri ca, che a
sua volta cau se reb be un aumen to della velo ci tà di fuga delle
mole co le gas so se dalla terra, por tan do così alla disper sio ne
dell’at mo sfe ra nello spa zio ed alla sua scom par sa.

Se poi inve ce la velo ci tà di rota zio ne fosse infe rio re al
neces sa rio, allo ra la velo ci tà di fuga delle mole co le dimi nu i -
reb be cau san do ne comun que la scom par sa dato che sareb be ro

assor bi te dal suolo a causa degli effet ti della forza di gra vi tà.
3.  l’in cli na zio ne di 23o27’ dell’as se della terra impe di sce un ecces so di calo re

tra i poli e l’e qua to re, che potreb be costi tu i re un osta co lo alla for ma zio ne dell’at -
mo sfe ra.  Se que sta incli na zio ne non ci fosse, la dif fe ren za di tem pe ra tu ra tra le
zone pola ri e l’e qua to re aumen te reb be enor me men te, ren den do così impos si bi le
l’e si sten za di una atmo sfe ra in sup por to alla vita.

B) Uno stra to è neces sa rio per impe di re la disper sio ne del calo re che viene
gene ra to: 

Per man te ne re la tem pe ra tu ra della super fi cie della terra ad un livel lo costan -
te, è neces sa rio impe dir ne gli abbas sa men ti, spe cial men te duran te le notti.  A que -
sto scopo serve un com po sto che impe di sca tali per di te di calo re.  Questo si ottie -
ne con l’in tro du zio ne di ani dri de car bo ni ca nella atmo sfe ra, che si spar ge a copri -
re la terra come se fosse una coper ta imbot ti ta.

C)  Sulla terra vi sono certe strut tu re che man ten go no l’e qui li brio calo ri co
tra i poli e l’e qua to re:

Tra il calo re dei poli e quel lo dell’e qua to re vi è una dif fe ren za di 120oC.  Se una
tale dif fe ren za esi stes se su una super fi cie più livel la ta, vi sareb be ro dei tre men di
movi men ti atmo sfe ri ci, e delle for tis si me tem pe ste con venti da 1.000 chi lo me tri
l’ora capo vol ge reb be ro il mondo.  E con delle tem pe ste così, l’e qui li brio atmo sfe -
ri co ver reb be subi to distrut to e l’at mo sfe ra si dis sol ve reb be.

Ma la terra non è livel la ta, e que sto rende pos si bi le il bloc co delle poten zia li
pode ro se cor ren ti d’a ria, cau sa te dalle dif fe ren ze di calo re.  I disli vel li ini zia no con
la cate na dell’Hi ma la ya, tra il sub con ti nen te Indiano e la Cina, con ti nu a no con i
Monti Taurus in Anatolia, fino a rag giun ge re le Alpi in Europa, con delle cate ne
mon ta gno se che uni sco no l’O ce a no Atlantico ad ovest e l’O ce a no Pacifico a Est.
Negli oce a ni, l’ec ces so di calo re che si forma all’e qua to re viene inca na la to verso
nord e verso sud gra zie alle pro prie tà dei liqui di, equi li bran do così le dif fe ren ze
di calo re.

O uomini, adorate il

vostro Signore, Che ha

creato voi e quelli che

vi hanno preceduto,

cosicché possiate

essere timorati.  [Egli è]

Colui che della terra ha

fatto un letto e del

cielo un edificio.  (Surat

al-Baqarah: 21-22)
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Come si vede, l’e si sten za dell’a ria, uno degli ele men ti essen zia li per la vita, è
resa pos si bi le solo con lo sta bi lir si di miglia ia di equi li bri fisi ci ed eco lo gi ci.  E per
giun ta, lo sta bi lir si di que sti equi li bri sul nostro pia ne ta, da soli, non è suf fi cien te
per la con ti nu a zio ne della vita sulla terra.  Se il mondo, pur così com’è attu al men -
te, con la sua strut tu ra geo fi si ca ed i suoi movi men ti nello spa zio, aves se una dif fe -
ren te posi zio ne nella galas sia, que gli equi li bri non esi ste reb be ro.

Ad esem pio, una stel la più pic co la, al posto del sole, ren de reb be la terra un luogo
estre ma men te fred do, men tre una stel la più gran de, inve ce, la bru ce reb be.

Basta guar da re i pia ne ti morti nello spa zio, per capi re che la terra non è il risul -
ta to di coin ci den ze casu a li.  Le con di zio ni essen zia li per la vita sono tropo com pli -
ca te, per esser si for ma te “da sole” ed a casac cio, e cer ta men te nel siste ma sola re solo
la terra è stata cre a ta appo si ta men te per la vita.

L’EQUILIBRIO DELL’AZOTO ED I BATTERI

Il ciclo dell’a zo to è un’al tra prova che la terra è stata pro get ta ta appo si ta men te
per la vita umana.

L’azoto è uno degli ele men ti essen zia li che si tro va no nei tes su ti di tutti gli orga -
ni smi viven ti.  Sebbene il 78% dell’at mo sfe ra con si sta di azoto, gli esse ri umani e gli
ani ma li non pos so no assor bir lo diret ta men te.  La fun zio ne prin ci pa le dei bat te ri è
quel la di prov ve de re al nostro fab bi so gno di azoto.

Il ciclo dell’a zo to ini zia con il gas azoto (N2) nell’a ria.  I bat te ri che vivo no in alcu -
ne pian te tra sfor ma no l’a zo to nell’a ria in ammo ni a ca (NH3).  Ed altri tipi di bat te ri tra -
sfor ma no l’am mo ni a ca in nitra to (NO3).  (Anche i ful mi ni hanno un ruolo impor tan te

L’azoto viene
convertito in
ammoniaca dai
fulmini, e si dis-
solve nel suolo.

Azoto nell'aria

Gli animali mangiano le piante

Ammoniaca (NH3)

Diventa il nitrato (NO3)

Decomposizione

Piante morte

Feci animali ed
animali morti

Nitrato di uso
delle piante

I batteri convertono gli ammi-
noacidi in ammoniaca

Ammoniaca del con-
vertito dei batteri

I batteri convertono
alcuni importi di azoto
in ammoniaca

I batteri usano una
certa somma di nitra-
to, che è convertito
ancora in azoto
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nella tra sfor ma zio ne in ammo ni a ca dell’a zo to pre sen te nell’a ria.

Alla fase seguen te, le cose viven ti che pro du co no il loro stes so cibo, come le

pian te verdi, assor bo no l’a zo to.  Gli ani ma li e gli esse ri umani, che non pro du co -

no il loro stes so cibo, pos so no sod di sfa re il loro fab bi so gno di azoto solo nutren -

do si di tali pian te.

L’azoto inge ri to dagli ani ma li e dagli esse ri umani ritor na alla natu ra attra ver so

le loro feci ed i loro cada ve ri, che i bat te ri decom pon go no.  In que sto pro ces so, i bat -

te ri non solo ser vo no a far puli zia, ma rila scia no l’am mo ni a ca, la fonte prin ci pa le

dell’a zo to.  Mentre una certa quan ti tà di ammo ni a ca viene con ver ti ta in car bo nio da

altri bat te ri, e misce la ta con l’a ria, un’al tra parte viene con ver ti ta in nitra to da altri

tipi di bat te ri.  Le pian te ne fanno uso ed il ciclo con ti nua.

Se in que sto ciclo man cas se ro i bat te ri, la vita fini reb be.  Senza bat te ri le pian te

non potreb be ro sop pe ri re alla loro neces si tà di car bo nio e ben pre sto si estin gue reb -

be ro.  Non è pos si bi le par la re di vita in un posto dove non vi esi sto no le pian te.

IL TETTO DELLA TERRA CONSERVATO E PROTETTO:  
L’ATMOSFERA

Sebbene in gene ra le nean che ce ne accor gia mo, molte mete o ri ti cado no sulla

terra come sugli altri pia ne ti.  La ragio ne per la quale que ste mete o ri ti, che quan do

cado no sugli altri pia ne ti for ma no dei gigan te schi cra te ri, non pro du co no inve ce

alcun danno alla terra, è per ché l’at mo sfe ra eser ci ta una for tis si ma fri zio ne sulle

mete o ri ti in cadu ta.  Le mete o ri ti non sop por ta no tale fri zio ne a lungo, bru cia no e

per tan to per do no la loro immen sa massa.  E così que sto peri co lo, che potreb be cau -

sa re dei gran di disa stri, viene evi ta to gra zie all’at mo sfe ra.

Nel Corano viene spie ga ta que sta carat te ri sti ca dell’at mo sfe ra: “E del
cielo abbia mo fatto un volta sicu ra.  Eppure essi si distol go no di segni”
(Surat al-Anbiya: 32)

Uno degli indi zi più impor tan ti che il cielo è “un tetto con ser va to e pro tet to”,

è il campo magne ti co che cir con da la terra.  Lo stra to più alto dell’at mo sfe ra è

Le fasce di van Allen di van Allen.

PER GLI UOMINI CON DISCERNIMENTO194

Cinghia esterna di van Allen
Cinghia interna di van Allen

Nuova cinghia

Righe del campo
magnetico



costi tu i to da una zona magne ti ca chia ma ta “la cin tu ra di Van Allen”.  Questa

zona si è for ma ta gra zie alle pro prie tà del nucleo ter re stre.

Il nucleo ter re stre con tie ne dei pesan ti ele men ti magne ti ci come il ferro ed il

niche lio. Ma ciò che è più impor tan te, però, è che il nucleo è costi tu i to da due

distin te strut tu re.  La parte inter na è soli da, men tre la parte ester na è liqui da.  La

parte ester na gal leg gia sulla som mi tà della parte inter na, cre an do così un effet to

magne ti co sui metal li pesan ti, che a loro volta for ma no un campo magne ti co.  La

Cintura di Van Allen è una esten sio ne di que sta zona magne ti ca che arri va sino

allo stra to più lon ta no dell’at mo sfe ra.  Questo campo magne ti co pro teg ge la terra

da qual si a si pos si bi le peri co lo pro ve nien te dallo spa zio.

Tra i  più seri di que sti peri co li vi sono i “venti sola ri”.  Oltre al calo re, alla luce,

ed alle radia zio ni, il sole invia sulla terra un vento con si sten te in pro to ni ed elet tro -

ni che pro ce do no ad una velo ci tà di un milio ne e mezzo di chi lo me tri l’ora.

I venti sola ri non pos so no pas sa re attra ver so la Cintura di Van Allen, che crea

dei campi magne ti ci distan ti 40.000 miglia dalla terra.  Quando il vento sola re,

sotto forma di una piog gia di par ti cel le, incap pa in que sto campo magne ti co, si

scom po ne e vi scor re intor no.

L’atmosfera assor be la mag gior parte dei raggi-X e dei raggi ultra vio let ti emes si

dal sole.  Senza quest’as sor bi men to, la vita sulla terra non sareb be pos si bi le.

Le zone atmo sfe ri che che ci cir con da no fanno pas sa re solo dei raggi inno cui,

le onde radio e la luce che vedia mo rag giun ge re la terra.  Se la nostra atmo sfe ra

non aves se tale imper me a bi li tà, non potrem mo usare le onde radio né gode re

della luce del gior no, che è alla base della vita.

Lo stra to di ozono che cir con da la terra impe di sce ai dan no si raggi ultra vio let -

ti di arri va re sul nostro pia ne ta.  Questi, raggi pro ve nien ti dal sole, sono così cari -

chi di ener gia che potreb be ro ucci de re tutti gli esse ri viven ti sulla terra.  Per que sta

Se l’atmosfera

non avesse uno

scudo protetti-

vo, la Terra

sarebbe senza

difesa contro lo

sciame meteo-

rico.
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ragio ne, pro prio per ren der ci pos si bi le la vita, lo stra to di ozono è un’al tra com po -

nen te, cre a ta appo si ta men te, del “tetto con ser va to e pro tet to” del cielo.

L’ozono è pro dot to dall’os si ge no.  Mentre vi sono due atomi di ossi ge no nelle

mole co le (O2) del gas ossi ge no, ve ne sono tre atomi nelle mole co le (O3) del gas

ozono.  I raggi ultra vio let ti pro ve nien ti dal sole aggiun go no un altro atomo alla

mole co la dell’os si ge no, allo scopo di for ma re la mole co la dell’o zo no.  Lo stra to di

ozono, for ma to si a segui to della azio ne dei raggi ultra vio let ti, arre sta pro prio que-

st’ul ti mi, costi tu en do così una delle con di zio ni basi la ri per la vita sulla terra.

In breve, se il nucleo ter re stre non aves se la pro prie tà di poter for ma re il campo

magne ti co, e l’at mo sfe ra non aves se strut tu ra e den si tà tali da poter fil tra re i raggi a

noi dan no si, non vi potreb be esse re vita sulla terra.   Indubbiamente, è impos si bi le

che tutto que sto si sia potu to cre a re con l’o pe ra dell’uo mo o di qua lun que altro esse -

re viven te.  Ed è evi den te che è Allah che ha cre a to que ste carat te ri sti che pro tet ti ve,

essen zia li per la vita umana, ed anche che Egli ha pro get ta to il cielo affin ché fun zio -

ni per noi come un “tetto con ser va to e pro tet to”. 

Il fatto che gli  altri pia ne ti non abbia no un “tetto con ser va to e pro tet to” simi la -

re, è un’al tra indi ca zio ne che la terra è stata appo si ta men te cre a ta per la vita dell’uo -

mo.  Ad esem pio, l’in te ro nucleo del pia ne ta Marte è allo stato soli do, e per tan to non

vi può esse re alcu no scudo magne ti co pro tet ti vo.  E dato che Marte non è così gran -

de come la Terra, non vi è stata gene ra ta abba stan za pres sio ne, atta a for ma re una

parte del nucleo allo stato liqui do.  D’altra parte, per un pia ne ta, esse re sola men te

della giu sta gran dez za, non è abba stan za per for mar vi attor no un campo magne ti -

co.  Per esem pio, il dia me tro di Venere è quasi lo stes so di quel lo della Terra.  La sua

massa è solo del 2% infe rio re, ed il suo peso pra ti ca men te lo stes so.  E per tan to, sia

in ter mi ni di pres sio ne che per altre ragio ni, è ine vi ta bi le che una parte del nucleo di

Venere si formi allo stato liqui do.  Ma cio no stan te non vi è alcun campo magne ti co

attor no a Venere, a causa della rela ti va men te più bassa velo ci tà di rota zio ne, se con -

fron ta ta con quel la della Terra.  Mentre la terra com ple ta la sua rota zio ne in un gior -

no, a Venere ne ser vo no 243 di gior ni.

Le dimen sio ni della luna e degli altri pia ne ti a noi vici ni, e le loro distan ze dalla

terra, sono anch’es se impor tan ti per la esi sten za del campo magne ti co che è il nostro

“tetto con ser va to e pro tet to”.  Se uno di que sti pia ne ti fosse di dimen sio ni più gran -

di, avreb be anche una forza di gra vi tà più gran de.  E que sto fareb be cam bia re la

velo ci tà delle parti liqui de e soli de del nucleo ter re stre, impe den do così la for ma zio -

ne del campo magne ti co nelle sue carat te ri sti che attu a li.

In breve, affin ché il cielo possa esse re il nostro “tetto con ser va to e pro tet to”, c’è

biso gno che molte varia bi li, come la strut tu ra del nucleo ter re stre, la velo ci tà della

rota zio ne della terra, la distan za dagli altri pia ne ti, e le masse di tali pia ne ti, con ver -

ga no tutte verso il punto più oppor tu no. 
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IL CICLO DELL’ACQUA E DELLA VITA

In ogni momen to milio ni di metri cubi di acqua sono tra spor ta ti dagli oce a ni
all’at mo sfe ra, e poi da lì alla terra ferma.  La vita dipen de da que sto gigan te sco ciclo
dell’ac qua.  Se noi aves si mo volu to ten ta re di orga niz zar lo, un tale ciclo, non ci
sarem mo riu sci ti nean che con tutta la tec no lo gia del mondo.  L’acqua, la cui dispo -
ni bi li tà è la prima e più impor tan te con di zio ne per ché ci sia la vita, viene otte nu ta
gra zie all’e va po ra zio ne, senza alcun costo od impie go di ener gia.  Ogni anno 45
milio ni di metri cubi d’ac qua eva po ra no dagli oce a ni. Quest’acqua viene tra spor ta -
ta dai venti sotto forma di nubi.  Ogni anno dai 3 ai 4 milio ni di metri cubi di acqua
ven go no così tra spor ta ti dagli oce a ni fino alla terra, ed in defi ni ti va a noi.

Detto sem pli ce men te, l’ac qua, sul cui ciclo non abbia mo alcun con trol lo, e senza
la quale non potrem mo vive re più di qual che gior no, ci viene man da ta in un modo
molto par ti co la re.

Il Corano ci ricor da che que sto è uno dei segni più evi den ti dei quali l’uo mo
dovreb be esser ne “grato”:

Non riflet te te sull’ac qua che beve te?  Siete forse voi a farla scen de re
dalle nuvo le o siamo Noi che la fac cia mo scen de re?  Se lo voles si mo la
ren de rem mo amara, per ché mai non siete rico no scen ti? (Surat al-
Waqi’ah: 68-70)

Condensazione

Traspirazione

Acque sotterranee

Evaporazione

Pioggia
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Non vedi dunque che Allah ha fatto scendere l'acqua dal cielo e poi l'ha

guidata, nella terra, verso fonti sgorganti; quindi per suo tramite fa ger-

minare graminacee dai diversi colori che poi appassiscono, e così le

vedi ingiallite, e infine ne fa secchi frammenti.  Certo questo è un

Monito per coloro che hanno intelletto.  

(Surat az-Zumar: 21)



L’ACQUA VIENE GIÙ IN QUANTITÀ MISURATE

Un’altra infor ma zio ne che nel Corano riguar da l’ac qua, è
che essa ci viene man da ta in “quan ti tà misu ra te”.  Ciò viene
così men zio na to nella Surat az-Zukhruf:
È Lui Che dal cielo ha fatto scen de re secon do misu ra
un’ac qua tra mi te la quale Noi ridia mo la vita ad una
terra morta.  Allo stes so modo vi risu sci te rà. (Surat az-
Zukhruf:11)

La quan ti tà misu ra ta della piog gia che cade è stata di
nuovo sco per ta gra zie a recen ti ricer che.  

È stato sti ma to che, in un secon do, circa 16 milio ni di ton -
nel la te di acqua eva po ra no dalla Terra.  Il che equi va le a 505
tri lio ni di ton nel la te di acqua all’an no. Questa quan ti tà è la

stes sa di quel la che rica de sulla terra in un anno.  L’acqua, per tan to, cir co la con ti -
nua men te in un ciclo equi li bra to, secon do “misu ra”.  La vita sulla Terra dipen de da
que sto ciclo.  Anche se a que sto scopo vi fosse impie ga ta tutta la tec no lo gia dispo -
ni bi le nel mondo, que sto ciclo non potreb be esse re ripro dot to arti fi cial men te.

Anche solo una mini ma alte ra zio ne, in que sto equi li brio, por te reb be pre sto ad
uno squi li brio eco lo gi co tale da cau sa re la fine della vita sulla Terra.  Però que sto
non suc ce de mai, e la piog gia con ti nua a cade re ogni anno in esat ta men te la stes sa
quan ti tà, pro prio come viene rive la to nel Corano.

L’adeguatezza della piog gia non è per ti nen te solo alla sua quan ti tà, ma anche
alla velo ci tà di cadu ta delle gocce d’ac qua che, non impor ta quan to siano gran di,
non ecce de mai un certo limi te.

Philipp Lenard, un fisi co Tedesco che ha rice vu to il Premio Nobel per la Fisica
nel 1905, sco prì che la velo ci tà di cadu ta della piog gia aumen ta con il dia me tro della
goc cia fino alle dimen sio ni di 4.5 mm. (0.18 di pol li ce).  Ma che per le gocce più gros -
se, comun que, la velo ci tà di cadu ta non anda va oltre gli 8 metri al secon do (26 piedi
al secon do).  (Keith C. Heidorn, Ph.D., "Philipp Lenard: Brushing the Teardrops
from Rain (spaz zo lan do via le lacri me dalla piog gia);"
www.islandnet.com/~see/weat her/histo ry/lenard.htm).  Egli attri buì que sta
varia zio ne ai cam bia men ti nella forma delle gocce cau sa ti dal flus so d’a ria man
mano che le dimen sio ni della goc cia stes sa aumen ta va no.  Il cam bia men to di tale
forma in effet ti aumen ta va la resi sten za all’a ria della goc cia ral len tan do ne la velo ci -
tà di cadu ta.

Come si vede, il Corano può anche richia ma re la nostra atten zio ne sugl’in ge gno -
si aggiu sta men ti della piog gia, che certo non pote va no esse re cono sciu ti 1.400 anni
fa.

Egli è Colui Che ha

fatto scendere l'acqua

dal cielo, bevanda per

voi ed erba pei pascoli.

Per mezzo Suo Egli ha

fatto germinare i cereali

e l'olivo, le palme e le

vigne e ogni altro frut-

to. In verità in ciò vi è

un segno per gente che

sa riflettere.  (Surat an-

Nahl: 10-11)
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LA FORMAZIONE DELLA PIOGGIA

Solo dopo che è stato inven ta to il radar mete o ro lo gi co si sono potu te sco pri re le

fasi nei quali si forma la piog gia.  Che sono tre.  La prima è la for ma zio ne del vento;

la secon da è la for ma zio ne delle nuvo le; la terza è la com par sa delle gocce d’ac qua.

Ciò che il Corano con tie ne, in rela zio ne alla for ma zio ne della piog gia, dimo stra

gran de paral le li smo con que ste sco per te: 
È Allah Colui che invia i venti (Prima Fase) che sol le va no una nuvo la
che Egli disten de poi nel cielo come vuole, e la fran tu ma (Seconda Fase)
e vedi allo ra le gocce usci re dai suoi reces si (Terza Fase).  Quando poi ha
fatto sì che cada no su chi vuole tra i suoi ser vi to ri, que sti ne trag go no
lieta novel la! (Surat ar-Rum: 48)

PRIMA FASE:  “È Allah che invia i venti …”

Innumerevoli bolle d’a ria, for ma te dallo schiu ma re degli oce a ni, si apro no senza

sosta e cau sa no la fuo riu sci ta di goc cio li ne d’ac qua sala ta che ven go no pro iet ta te

Le particelle d’acqua

che avvolgono i cristalli

di sale vengono tra-

sportate dagli oceani

fino alle nuvole dove,

diventate più pesanti

dell’aria, si trasformano

in pioggia che cade al

suolo.

La schiuma che si forma sul-

l’acqua salata della superfi-

cie degli oceani crea conti-

nuamente innumerevoli sot-

tili bolle d’aria che, quando

si rompono, danno origine a

delle gocce d’acqua, ricche

di sale, che vengono proiet-

tate nell’atmosfera.  Grazie

ai venti che portano via que-

ste gocce, nell’atmosfera

vengono raccolti ventisette

milioni di tonnellate di sale al

giorno. Sale che costituisce

il nucleo delle gocce di piog-

gia che poi si formano.  
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verso il cielo, dove sono poi tra sci na te via dai venti e spin -
te sem pre più su nell’at mo sfe ra.  Queste goc cio li ne, chia -
ma te anche aero sol, fun zio na no come delle trap po le d’ac -
qua, e for ma no nuvo le di gocce radu nan do attor no a loro il
vapo re acqueo sali to dai mari sotto forma di pic co le gocce.

SECONDA FASE:  “ … che sol le va no una nuvo la che
Egli disten de poi nel cielo come vuole, e la fran tu ma …”

Le nuvo le si for ma no dal vapo re acqueo che si con den -
sa attor no ai cri stal li di sale o alle par ti cel le di pol ve re nel-
l’a ria.  Poiché le gocce d’ac qua in que ste nubi sono molto
pic co le (con un dia me tro tra 0.01 e 0.02 mm), le nuvo le
riman go no sospe se nell’a ria e si spar pa glia no nel cielo, che
così risul ta coper to di nubi.

TERZA FASE:  “ … e vedi allo ra le gocce usci re dai
suoi reces si.”

Le goc cio li ne d’ac qua, che cir con da no i cri stal li di sale e le par ti cel le di pol ve re,
si ispes si sco no e for ma no le gocce di piog gia che, diven tan do più pesan ti dell’a ria,
lascia no le nuvo le ed ini zia no a cade re al suolo sotto forma di piog gia.

L’ACQUA RESA DOLCE

Il Corano richia ma la nostra atten zio ne sulla piog gia che è “dolce”:
Non riflet te te sull’ac qua che beve te?  Siete forse voi a farla scen de re
dalle nuvo le o siamo Noi che la fac cia mo scen de re?  Se lo voles si mo la
ren de rem mo amara, per ché mai non siete rico no scen ti? (Surat al-
Waqi’ah: 68-70)

…. E non vi demmo da bere un’ac qua dolce? (Surat al-Mursalat: 27)

Egli è Colui che ha fatto scen de re l’ac qua dal cielo bevan da per voi ed erba
peri pasco li. (Surat an-Nahl: 10)

Come ben si sa, l’o ri gi ne dell’ac qua pio va na è l’e va po ra zio ne, ed il 97% dell’e -
va po ra zio ne pro vie ne dagli oce a ni “sala ti”.  Ma l’ac qua pio va na inve ce è dolce.  E
ciò dipen de da un’al tra legge fisi ca che Allah ha sta bi li to.  Secondo que sta legge, non
impor ta se l’ac qua pio va na eva po ra da mari sala ti, o da laghi mine ra liz za ti, o dal
fango, comun que non con ter rà alcun mate ria le a sé stan te.   Cadrà al suolo pura e
puli ta secon do le dispo si zio ni di Allah  “… e fac cia mo scen de re dal cielo un’ac qua
pura”  (Surat al-Furqan: 48)

PIOGGE CHE RIDANNO VITA ALLA TERRA MORTA

Nel Corano, molti ver set ti richia ma no la nostra atten zio ne alla fun zio -
ne dell’ac qua che ridà la vita ad una terra morta.  “ …e fac cia mo scen de -
re dal cielo un’ac qua pura, per rivi vi fi ca re con essa la terra morta e dis -

“Fa parte dei Suoi segni la

terra che vedi come affranta

che poi, quando facciamo

scendere l'acqua, palpita e

rigonfia.  In verità Colui Che

le ridà la vita è Colui Che

ridarà la vita ai morti. In

verità Egli è l'Onnipotente.”

(Surah Fussilat: 39)
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se ta re molti degli ani ma li e degli uomi ni che Noi abbia mo cre a to.”
(Surat al–Furqan: 48-49)

Oltre a for ni re la Terra di acqua, che è una ine lut ta bi le neces si tà degli esse ri
viven ti, la piog gia ha anche un effet to fer ti liz zan te.

Le gocce d’ac qua che rag giun go no le nuvo le, dopo aver eva po ra to dai mari, con -
ten go no certe sostan ze “che rida ran no vita” ad una terra morta.  Queste gocce
“appor ta tri ci di vita” sono chia ma te “gocce a ten sio ne super fi cia le”, e si for ma no al
livel lo più alto della super fi cie del mare, chia ma to dai bio lo gi micro stra to.  In que -
sto stra to, più sot ti le di un deci mo di mil li me tro, vi sono molti resti orga ni ci lascia ti
dall’in qui na men to cau sa to dalle alghe micro sco pi che e dallo zoo plan cton.  In alcu -
ni di que sti resti vi sono rac chiu si degli ele men ti che sono molto rari nell’ac qua di
mare, come il fosfo ro, il magne sio, il potas sio ed anche alcu ni metal li pesan ti come
il rame, lo zinco, il cobal to ed il piom bo.  Queste gocce cari che di “fer ti liz zan ti” ven -
go no por ta te su verso il cielo dai venti, e dopo un po’ cado no al suolo all’in ter no
delle gocce di piog gia.  I semi e le pian te sulla terra in que ste gocce vi tro va no nume -
ro si sali metal li ci ed ele men ti essen zia li per la loro cre sci ta.  Questo even to è rive la -
to in un altro ver set to del Corano:

“Abbiamo fatto scen de re dal cielo un’ac qua bene det ta, per mezzo della
quale abbia mo fatto ger mo glia re giar di ni e il
grano delle messi.”   (Surah Qaf: 9)

I sali che cado no misti con la piog gia sono pic co li esem -
pi di alcu ni fer ti liz zan ti con ven zio na li (cal cio, magne sio,
potas sio, ecc.) che ven go no usati per aumen ta re la fer ti li tà.
D’altra parte i pesan ti metal li che si tro va no in que sti tipi di
aero sol sono altri ele men ti che con tri bu i sco no ad accre sce re
la fer ti li tà nello svi lup po e nella pro du zio ne delle pian te.

In breve, la piog gia è un impor tan te fer ti liz zan te.  Una
landa deso la ta può esse re rifor ni ta di tutti gli ele men ti
essen zia li per le pian te, anche per più di 100 anni, e solo con
i fer ti liz zan ti che cado no con la piog gia.  Anche le fore ste si
svi lup pa no e ven go no nutri te con l’a iu to di que sti aero sol
pro ve nien ti dal mare.

In que sto modo, 150 milio ni di ton nel la te di fer ti liz zan ti cado no sull’in te ra
super fi cie della terra ogni anno.  Se que sto tipo di fer ti liz za zio ne natu ra le non esi -
stes se, vi sareb be ben poca vege ta zio ne sulla terra, e l’e qui li brio eco lo gi co ne ver reb -
be meno ma to.

L’USO DEL CONGELAMENTO INIZIATO IN SUPERFICIE

Una delle qua li tà più inte res san ti ed impor tan ti dell’ac qua è che, al con tra rio di

È Lui Che vi ha

dato la terra come culla

e vi ha tracciato sentieri

e dal cielo fa scendere

l'acqua, per mezzo

della quale facciamo

germinare diverse 

specie di piante.  

(Surah Ta Ha: 53)
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altre sostan ze, il suo stato soli do è più leg ge ro del suo stato liqui do – cioè il ghiac cio
è più leg ge ro dell’ac qua.  Per que sta ragio ne i mari ini zia no a gelar si in super fi cie,
poi ché lo stra to gela to è più leg ge ro della parte liqui da dell’ac qua.  E così viene eli -
mi na to il rischio che il mare si con ge li com ple ta men te, il che cau se reb be l’e stin zio -
ne della vita, dato che lo stra to gela to in super fi cie isola la rima nen te parte liqui da
dal fred do ester no che ha pro vo ca to il con ge la men to.

Se il ghiac cio fosse più pesan te dell’ac qua (che è ciò che nor mal men te ci si aspet -
te reb be) allo ra i mari ini zie reb be ro a con ge lar si dal fondo.  In que sto caso non vi
sareb be l’ef fet to di iso la men to dal fred do su men zio na to, tutti i mari gele reb be ro, e
la vita nell’ac qua ne ver reb be distrut ta.  Poiché il ghiac cio occu pa più spa zio dell’ac -
qua,  i mari con ge la ti di con se guen za avreb be ro biso gno di più spa zio di prima, e
ciò cau se reb be l’ac qua in super fi cie a sali re ed a stra ri pa re.

Un altro fat to re impor tan te per la vita è che l’ac qua alla tem pe ra tu ra di +4oC è
nel suo stato più pesan te.  Nei mari, l’ac qua che arri va a tale tem pe ra tu ra va a fondo,
dato che è più pesan te.  Per que sta ragio ne, in quei fondi mari ni rico per ti di ice berg
l’ac qua è sem pre allo stato liqui do, ad una tem pe ra tu ra di +4oC, dove gli esse ri
viven ti pos so no soprav vi ve re.  Per la stes sa ragio ne la vita può con ti nu a re nei fondi
dei laghi e dei fiumi anche se, d’in ver no, que sti sono rico per ti in super fi cie da uno
stra to di ghiac cio.

IL TARDIVO RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO
DELL’ACQUA 

Un’altra carat te ri sti ca dell’ac qua è il suo lento pro ces so di eva po ra zio ne o con -
ge la men to.  È un fatto risa pu to che nei mesi esti vi la sab bia che si riscal da rapi da -
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men te duran te il gior no, si raf fred da altret tan to rapi da men te di notte.  La tem pe ra -
tu ra dell’ac qua di mare, inve ce, varia di soli due o tre gradi, tra il gior no e la notte.
La ragio ne di ciò è che l’ac qua in qual che modo rie sce a con ser va re la sua tem pe ra -
tu ra, in pre sen za di sbal zi improv vi si della tem pe ra tu ra ester na.  Così facen do ral -
len ta sia l’e va po ra zio ne che il con ge la men to.  Se si con si de ra que sta carat te ri sti ca
dell’ac qua a livel lo mon dia le, ci si accor ge che l’ac qua, o allo stato liqui do o come
vapo re, sia negli oce a ni che nell’at mo sfe ra, ha il ruolo più impor tan te nel con trol lo
della tem pe ra tu ra della terra.  Le acque che copro no la terra ne impe di sco no il sur -
ri scal da men to, con l’as sor bi re il calo re di quel la parte del mondo che è espo sta al
sole.  Ed in quel le zone dove il calo re del sole non arri va così diret ta men te, le acque
degli oce a ni e dei mari fun zio na no, con il calo re che
hanno con ser va to, da radia to ri ed impe di sco no che la
tem pe ra tu ra ester na scen da trop po.  In que sto modo,
la dif fe ren za della tem pe ra tu ra tra il gior no e la notte
rima ne entro limi ti ragio ne vo li, che pos so no esse re
tol le ra ti da tutti gli esse ri viven ti.  Se la super fi cie rico -
per ta dall’ac qua pre sen te sulla terra fosse infe rio re
all’a rea della ter ra fer ma, allo ra le dif fe ren ze nelle tem -
pe ra tu re tra la notte ed il gior no aumen te reb be ro di
molto, tra sfor man do la terra in un deser to e ren den do
la vita impos si bi le, o per lo me no molto dif fi ci le.  

IL PESO DELLE NUVOLE

Le nuvo le pos so no esse re incre di bil men te pesan -
ti.  Ad esem pio in una nuvo la tem pe sto sa chia ma ta “cumu lo nem bo” vi si pos so no
accu mu la re fino a 300.000 ton nel la te d’ac qua.

L’aver sta bi li to un ordi ne gene ra le gra zie al quale una massa di 300.000 ton nel -
la te d’ acqua può rima ne re sospe sa in cielo, è senza dub bio una impre sa abba stan -
za sor pren den te.  Un ver set to del Corano richia ma la nostra atten zio ne sul peso
delle nuvo le:

“Ed è Lui che invia i venti, annun cia to ri e pre cur so ri della Sua mise ri -
cor dia, e quan do poi reca no una nuvo la pesan te, la diri gia mo verso una
terra morta e ne fac cia mo discen de re l’ac qua, con essa susci tia mo ogni
tipo di frut ti.  Così risu sci te re mo i morti.  Forse riflet te re te in pro po si -
to.” (Surat al-A’raf: 57)

I VENTI

“…e nel dispie gar si dei venti, ci sono segni per colo ro che ragio na no.”
(Surat al-Jathiyah: 5)

E vi ha sottomesso

tutto quello che è

nei cieli e sulla terra: 

tutto [proviene] da Lui. 

In verità in ciò vi

sono segni per coloro

che riflettono. 

(Surat al-Jathiyah: 13)
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Il vento è la cor ren te d’a ria che si forma tra due zone che hanno una tem pe ra tu ra
dif fe ren te.  Il varia re delle tem pe ra tu re nell’at mo sfe ra causa il sor ge re di pres sio ni
atmo sfe ri che dif fe ren ti, col risul ta to che l’a ria flu i sce con ti nua men te dalla zona con alta
pres sio ne a quel la con bassa pres sio ne.  Se la dif fe ren za tra le pres sio ni è molto alta, cioè
se le zone in que stio ne hanno una tem pe ra tu ra molto diver sa, allo ra la cor ren te d’a ria,
cioè il vento, tra le due zone diven ta molto forte.  È così che si for ma no venti distrut ti -
vi come gli ura ga ni.

Ciò che è inte res san te è che nono stan te vi siano zone con tem pe ra tu re e pres sio ni
alta men te diver gen ti, come l’e qua to re ed i poli, il nostro mondo non è con ti nua men te
espo sto a dei venti molto forti, gra zie a delle bar rie re e a delle “rego la zio ni”.  Se la
gigan te sca cor ren te d’a ria, che altri men ti sicu ra men te si sareb be for ma ta tra i poli e l’e -
qua to re, non fosse stata miti ga ta dai mezzi che descri via mo più avan ti, la terra sareb -
be diven ta ta un pia ne ta morto, costan te men te espo sto a forti tem pe ste. 

Sono le dif fe ren ze nell’al tez za delle mon ta gne ter re stri quel le che per prime spez za -
no la forza dei venti, cre an do in effet ti dei siste mi fron ta li di cor ren ti d’a ria calda e fred -
da.  Visti dalla parte infe rio re dei ver san ti delle mon ta gne, que sti siste mi danno ori gi ne
a nuovi venti, più miti, che ven go no inca na la ti, gra zie ai diru pi lungo cui ven go no
immes si, in varie, dif fe ren ti dire zio ni.  E così il siste ma ini zia le che aveva un solo cen tro
ini zia le (il polo) ed un solo cen tro d’ar ri vo (l’e qua to re), diven ta inve ce un siste ma mul -
ti cen tro.  Le cate ne di mon ta gne sulla cro sta ter re stre fun zio na no come gigan te schi cor -
ri doi d’a ria, che danno modo ai venti di far arri va re l’a ria uni for me men te ovun que su
tutta la terra.  

Anche l’in cli na zio ne dell’as se ter re stre ha un ruolo impor tan te nel miti ga re i venti.
Se l’as se fosse stato esat ta men te per pen di co la re alla sua orbi ta, la terra sareb be stata
sog get ta dap per tut to a vio len te tem pe ste.  Ma l’e qua to re del nostro pia ne ta è incli na to
ad un ango lo di 23o27’, rispet to al suo piano orbi ta le.  E così la tem pe ra tu ra non rima -
ne sem pre la stes sa nelle zone tra i due poli, ma cam bia secon do l’av vi cen da men to
delle sta gio ni.  Questo signi fi ca che la pres sio ne dell’a ria viene così equi li bra ta, e che
per tan to la forza dei venti viene dimi nu i ta.  Come la dif fe ren za di tem pe ra tu ra tra l’e -
qua to re ed i due poli dimi nu i sce, i venti diven go no più caldi.

In aggiun ta, due stra ti gas so si sono stati cre a ti e dispo sti attor no al nostro pia ne ta,
sem pre al fine di equi li bra re le dif fe ren ze di tem pe ra tu ra nell’at mo sfe ra.  I due gas sono
l’o zo no e l’a ni dri de car bo ni ca.  Lo stra to di ozono assor be i raggi sola ri “in ecces so”.
L’anidride car bo ni ca inve ce ha la fun zio ne oppo sta:  ritie ne il calo re che acqui si sce, e
così impe di sce un raf fred da men to ecces si vo.

Tutto que sto mate ria le dimo stra che l’uo mo deve la sua vita ad un gran de siste ma,
che a sua volta con tie ne dei sot to si ste mi sem pre più com ples si.  L’intero uni ver so è
stato cre a to al fine di ren de re pos si bi le la vita dell’uo mo. 
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ell’88° ver set to della Surat al-Isra, Allah si rife ri sce alla divi na
natu ra del Corano:  “Dì: Se anche si riu nis se ro gli uomi ni e
demo ni per pro dur re qual co sa di simi le a que sto Corano, non ci
riu sci reb be ro, quand’an che si aiu tas se ro l’uno con l’al tro.”  Surat
al-Isra: 88)

Allah ha man da to il Corano alle genti quat tor di ci seco li fa.  Alcuni fatti, che
si sono potu ti appu ra re solo con la tec no lo gia del 20° seco lo, erano già stati affer -
ma ti nel Corano quat tor di ci seco li fa.  Questo chia ra men te ci dimo stra che il
Corano è una delle prove più impor tan ti che ci por ta no a rico no sce re l’e si sten za
di Allah.

Nel Corano esi sto no molte prove che il libro è opera di Allah, che ce lo ha
man da to, e che nien te di simi le potrà mai esse re pro dot to dal gene re umano.  Una
di que ste prove è che i ver set ti del Corano esi sto no nel nostro uni ver so:

Secondo il ver set to:  “Mostreremo loro i Nostri Segni nell’u ni ver so e nelle
loro stes se per so ne, fin ché non sia loro chia ro che que sta è la Verità.  Non ti
basta che il tuo Signore sia testi mo ne di ogni cosa?” (Surah Fussilat: 53),   molte
delle infor ma zio ni date nel Corano tro va no il loro cor re la to nel mondo ester no,
dato che Allah ha cre a to ogni cosa nell’u ni ver so e, per tan to, ne pos sie de com ple -
ta cono scen za.  Egli ha anche rive la to il Corano.  Per que sta ragio ne molte delle
infor ma zio ni e delle ana li si che vi sono con te nu te, saran no viste e rico no sciu te
come tali da quei saggi e scru po lo si cre den ti che hanno discer ni men to.

Comunque non ci si deve scor da re che il Corano non è un “libro di scien za”.
Lo scopo della rive la zio ne del Corano viene così affer ma to nei ver set ti:

"Alif Lam Ra Abbiamo fatto scen de re su di te un Libro affin ché, con il
per mes so del loro Signore, tu trag ga le genti dalle tene bre alla luce,
sulla via dell’Ec cel so, del Degno di lode.”  (Surah Ibrahim: 1)

“ … come dire zio ne e moni to per colo ro che hanno intel let to.”   (Surat
Al-Ghafir: 54)

In breve, Allah manda il Corano ai cre den ti come guida, che spie ga loro
come esse re schia vi di Allah ed aspi ra re al Suo buon pia ce re.

Il Corano, comun que, dà anche delle infor ma zio ni di base su certi sog get ti
come la cre a zio ne dell’u ni ver so, la nasci ta dell’uo mo, la strut tu ra dell’at mo sfe ra,

N



Colui Che ha creato sette cieli sovrapposti senza
che tu veda alcun difetto nella creazione del
Compassionevole. Osserva, vedi una qualche

fenditura?  Osserva ancora e ancora: il tuo sguardo
ricadrà, stanco e sfinito.  (Surat al- Mulk: 3-4)



e gli equi li bri esi sten ti nei cieli ed in terra.  Che que ste infor ma zio ni siano in

accor do con le più recen ti sco per te della scien za moder na, è un fatto impor tan te,

nel senso che anco ra una volta viene con fer ma to che il Corano è “la Parola di

Allah”.  Secondo il ver set to:  “Non medi ta no sul Corano?  Se pro ve nis se da altri
che da Allah, vi avreb be ro tro va to molte con trad di zio ni” (Surat an-Nisa: 82), vi

è un per fet to accor do tra le affer ma zio ni del Corano ed il mondo ester no.

Nelle pagi ne seguen ti ci sof fer me re mo sui stra or di na ri paral le li smi tra le

infor ma zio ni sull’u ni ver so date dal Corano e la scien za. 

LA FORMAZIONE DELL’UNIVERSO

Fino alla metà del 20° seco lo, era opi nio ne dif fu sa in tutto il mondo che l’u ni -

ver so fosse infi ni to, che esi stes se da sem pre e che doves se con ti nu a re ad esi ste re

per sem pre.  

Secondo que sta opi nio ne, cono sciu ta come “model lo dell’u ni ver so sta ti co”,

l’u ni ver so non aveva né prin ci pio né fine.

Con l’as se ri re che l’u ni ver so è un insie me di sostan ze fisse, sta ti che ed immu -

ta bi li, que sta opi nio ne ha costi tu i to la base della filo so fia mate ria li sta, e di con se -

guen za ha esclu so l’e si sten za di un Creatore.  

Ma con i pro gres si scien ti fi ci del ven te si mo seco lo, però, il model lo di un uni -

ver so sta ti co è stato com ple ta men te sra di ca to.

Ora siamo nel ven tu ne si mo seco lo, ed una nuova era è ini zia ta.  Grazie a

nume ro si espe ri men ti, osser va zio ni e cal co li, effet tu a ti da alcu ni dei pen sa to ri

più impor tan ti del mondo, la fisi ca moder na ha for ni to le prove che l’u ni ver so ha

dav ve ro avuto un ini zio, e che ha avuto ori gi ne dal nulla, istan ta ne a men te ed a

segui to di una enor me esplo sio ne.  Ed è stato inol tre sta bi li to che l’u ni ver so non

è né fisso né sta ti co, come sosten go no osti na ta men te i mate ria li sti.  Al con tra rio,

è sog get to ad un costan te pro ces so di movi men to, di cam bia men to e di espan sio -

ne.  Questi fatti, sta bi li ti di recen te, ed oggi uni ver sal men te accet ta ti dalla comu -

ni tà scien ti fi ca, sono ser vi ti a sep pel li re defi ni ti va men te la teo ria dell’u ni ver so

sta ti co.
L’origine dell’u ni ver so è descrit ta nel Corano nei ver set ti seguen ti:
Egli ha cre a to i cieli e la Terra dal nulla (Surat al-An'am: 101)

Queste infor ma zio ni sono in piena cor ri spon den za con le sco per te degli scien -

zia ti con tem po ra nei.  Come abbia mo già affer ma to pre ce den te men te, la con clu -

sio ne a cui è per ve nu ta oggi l’a stro fi si ca è che l’in te ro uni ver so, insie me alle

dimen sio ni della mate ria e del tempo, ha avuto ori gi ne a segui to di una gran de

esplo sio ne che ebbe luogo molto tempo fa.  Questo even to, cono sciu to come "The

Big Bang (Il Grande Botto)," è il cata liz za to re per la cre a zio ne dell’u ni ver so dal

nulla.  Questa esplo sio ne, su cui sono d’ac cor do tutti i com po nen ti della comu ni -
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tà scien ti fi ca, sca tu rì da un solo punto circa 15 miliar di di anni fa. (Si veda il libro
La Creazione dell’U ni ver so, di Harun Yahya, Editore Al-Attique Publishers Inc.,
Canada, 2000)  

L’UNIVERSO IN ESPANSIONE

Nel Corano, che fu rive la to quat tor di ci seco li fa, quan do la scien za dell’a stro -
no mia era anco ra agli albo ri, l’e span sio ne dell’u ni ver so è stata descrit ta come
segue:

E siamo Noi Che abbia mo costru i to il Cielo con la Nostra poten za, ed in
veri tà siamo Noi che costan te men te lo esten dia mo nell’im men si tà.
(Surat adh-Dhariyat: 47)

La paro la “cielo”, come espres sa nel ver set to qui
sopra, viene usata in diver si posti nel Corano, per
rife rir si allo spa zio ed all’u ni ver so più gran de.  Ed
anche qui la paro la viene usata con que sto signi fi ca -
to, asse ren do che l’u ni ver so “si espan de”.  In Arabo
la paro la "moo si'o o na" nel ter mi ne "inna lamo o si'o -
o na," tra dot to in Italiano come “siamo Noi che
costan te men te lo esten dia mo”, viene dal verbo
"awsa'a," che signi fi ca “espan de re”.  Il pre fis so “la”
accre sce il signi fi ca to del ter mi ne che segue aggiun -
gen do vi la con no ta zio ne “in larga misu ra”.
Pertanto que sta espres sio ne ha il signi fi ca to di “Noi
espan dia mo il cielo o l’u ni ver so in larga misu ra”.  E
que sta è la con clu sio ne a cui oggi è per ve nu ta anche
la scien za. (S. Waqar Ahmed Husaini, The Quran
for Astronomy and Earth Exploration from Space,
3rd ed. New Delhi: Goodword Press: 1999, pp. 103-
108.)

Fino agli inizi del ven te si mo seco lo l’o pi nio ne pre va len te nel mondo scien ti -
fi co era che “l’u ni ver so ha una natu ra costan te ed è esi sti to da tempo infi ni to”.  La
scien za moder na, gli studi ed i cal co li con dot ti con i mezzi della tec no lo gia
moder na hanno inve ce rive la to che l’u ni ver so ebbe in effet ti un ini zio e che da
allo ra si “espan de” con ti nua men te.

Agli inizi del ven te si mo seco lo, il fisi co Russo Alexander Friedmann ed il
cosmo lo go Belga Georges Lemaître hanno teo re ti ca men te cal co la to che l’u ni ver -
so è in costan te movi men to e che si sta espan den do.

Questo con cet to fu poi con fer ma to a segui to di osser va zio ni con dot te nel
1929.  Mentre stava osser van do il cielo con un tele sco pio, l’a stro no mo Americano

Tutto ciò che è nei cieli e nella

terra glorifica Allah.  Egli è

l'Eccelso,il Saggio. 

Appartiene a Lui la sovranità dei

cieli edella terra.  Egli dà

vita e dà morte, Egli è

l'Onnipotente.

(Surat al- Hadid: 1-2)
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Edwin Hubble sco prì che le stel le e le galas sie si muo ve va no allon ta nan do si

costan te men te l’una dall’al tra.  

Questa sco per ta è con si de ra ta una delle più gran di nella sto ria dell’a stro -
no mia.  

Durante que ste sue osser va zio ni, Hubble sta bi lì che le stel le emet to no una

luce che diven ta sem pre più rossa man mano che aumen ta la loro distan za dal

punto di osser va zio ne.  E que sto è dovu to ad una nota legge fisi ca che sta bi li sce

che la luce emes sa da una stel la assu me una sfu ma tu ra vio let ta se la stel la si avvi -

ci na, o ros sa stra se si allon ta na.  Hubble notò la ten den za ad assu me re un colo re

sem pre più rosso nella luce emes sa dalle stel le che osser va va, e ne dedus se che le

stel le si allon ta na va no sem pre di più, senza sosta.  

Ma le stel le e le galas sie non si allon ta na va no solo dalla terra, ma anche l’una

dall’al tra.  

Pertanto un uni ver so dove ogni cosa si allon ta na da ogni altra cosa, è un uni -

ver so in con ti nua espan sio ne.  

Gli studi e le osser va zio ni con dot te negli anni seguen ti hanno con fer ma to che

l’u ni ver so è infat ti in espan sio ne costan te. 

Per com pren de re più chia ra men te tutto que sto, si imma gi ni che l’u ni ver so sia

la super fi cie di un pal lo ne che si sta gon fian do.  

Allo steso modo in cui più il pal lo ne si gon fia, più si distan zia no i punti sulla

sua super fi cie, così i corpi cele sti si allon ta na no uno dall’al tro man mano che l’u -

ni ver so si espan de.   

Questo fu teo re ti ca men te sco per to da Albert Einstein, con si de ra to uno dei più

gran di scien zia ti del ven te si mo seco lo.  

Ma, al fine di evi ta re di con tra sta re il model lo di un “uni ver so sta ti co” che era

gene ral men te accet ta to ai suoi tempi, Einstein lasciò da parte que sta sua sco per -

ta.  E più tardi se ne pentì, descri ven do que sta sua deci sio ne come la can to na ta

più gran de della sua vita.

("Edwin Hubble;" www.time.com/time/time100/scien tist/pro fi le/hub ble.html)
Questo fatto è stato spie ga to nel Corano quan do i tele sco pi e simi la ri svi lup -

pi tec no lo gi ci erano ben lon ta ni da esse re inven ta ti.  E que sto è per ché il Corano

è la Parola di Allah:  il Creatore ed il Sovrano di tutto l’u ni ver so. 

IL PERFETTO EQUILIBRIO NELL’ UNIVERSO

Colui che ha cre a to sette cieli sovrap po sti senza che tu veda alcun difet -
to nella cre a zio ne del Compassionevole.  Guarda di nuovo, vedi una
qual che fen di tu ra?  Guarda anco ra due volte.  Il tuo sguar do rica drà,
stan co e sfi ni to! (Surat al-Mulk: 3-4)

I miliar di di stel le e galas sie nell’u ni ver so si muo vo no in per fet to equi li -
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brio lungo i per cor si dispo sti per loro.  Le stel le, i pia ne ti ed i satel li ti ruo ta no
non solo attor no ai loro assi ma anche insie me ai siste mi di cui sono parte inte -
gran te.  Alle volte qual che galas sia, con te nen te dai 200 ai 300 miliar di di stel -
le attra ver sa il per cor so sta bi li to per qual che altra galas sia.  Ma sor pren den -
te men te non suc ce de alcu na col li sio ne che possa dan neg gia re il gran de ordi -
ne dell’u ni ver so.  E que sto è un mira co lo su cui tutti noi dovrem mo riflet te re.

Nell’universo, il con cet to di velo ci tà assu me dimen sio ni gigan te sche, se
com pa ra to con le misu ra zio ni ter re stri.  Le stel le, i pia ne ti, le galas sie ed i con -
glo me ra ti di galas sie – le cui pro prie tà nume ri che pos so no solo esse re imma -
gi na te da dei mate ma ti ci – pesa no miliar di o tri lio ni di ton nel la te, e si spo sta -
no nello spa zio a velo ci tà stra or di na rie.

Per esem pio, la Terra ruota attor no il suo asse a 1.670 chi lo me tri l’ora
(1.038 miglia l’ora).  Se con si de ria mo che il pro iet ti le più velo ce di oggi rag -
giun ge la velo ci tà media di 1.800 chi lo me tri l’ora, pos sia mo capi re a quale
velo ci tà ruota la Terra, nono stan te le sue enor mi dimen sio ni e la sua massa.

La velo ci tà della Terra quan do orbi ta attor no al Sole, poi, è circa 60 volte
più di quel la del pro iet ti le:  108.000 chi lo me tri l’ora.  Se fos si mo capa ci di
costru i re un vei co lo capa ce di pro ce de re a quel la velo ci tà, que sto potreb be
cir cum na vi ga re la Terra in 22 minu ti.  

Queste cifre sono per ti nen ti solo per la Terra.  Quelle per il Sistema Solare
sono anco ra più affa sci nan ti, vanno addi rit tu ra oltre i limi ti della ragio ne: più
gran di sono i siste mi nell’u ni ver so, e più gran de è la loro velo ci tà.  La velo ci -
tà con cui il Sistema Solare orbi ta al cen tro della galas sia è di 720.000 chi lo me -
tri l’ora.  La Via Lattea, con i suoi circa 200 miliar di di stel le, si muove nello
spa zio a 950.000 chi lo me tri l’ora.

Non vi è dub bio che esi ste un alto rischio di col li sio ni in un siste ma così
com pli ca to e velo ce.  Eppure nien te del gene re suc ce de, e noi con ti nu ia mo le
nostre vite in piena sicu rez za.  Tutto que sto è pos si bi le per ché ogni cosa nel-
l’u ni ver so fun zio na secon do l’im pec ca bi le equi li brio pre di spo sto da Allah.
Ed è per que sta ragio ne che, come si affer ma nel ver set to, non vi è alcu na
“difet to” nel siste ma.

LE ORBITE E L’UNIVERSO ROTANTE

Uno dei moti vi più impor tan ti per ché nell’u ni ver so vi sia un gran de equi -
li brio è che i corpi cele sti seguo no delle par ti co la ri tra iet to rie.  

Le stel le, i pia ne ti ed i satel li ti ruo ta no tutti attor no al loro asse, ma anche
insie me al siste ma di cui fanno parte, che ruota a sua volta su se stes so.  Il fun -
zio na men to dell’u ni ver so è fine men te sin to niz za to, pro prio come gli ingra -
nag gi di una fab bri ca.
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Vi sono più di 100 miliar di di galas sie nell’u ni ver so visi bi le, ed ogni pic -
co la galas sia con tie ne circa un miliar do di stel le, men tre ogni gran de galas sia
ne con tie ne più di un tri lio ne. (World Book Encyclopedia, 2003; con tri bu to di:
Kenneth Brecher, Ph.D., Professore di Astronomia e Fisica, Università di Boston,
USA.) 

Molte di que ste stel le hanno dei pia ne ti, e molti di que sti pia ne ti hanno dei
satel li ti.  Tutti que sti corpi cele sti seguo no tra iet to rie e orbi te minu zio sa men -
te cal co la te.  Per milio ni di anni ogni corpo cele ste si è mosso seguen do la sua
tra iet to ria in per fet ta armo nia con tutti gli altri.  A que sti corpi cele sti si devo -
no poi aggiun ge re anche innu me re vo li come te che si spo sta no secon do le loro
tra iet to rie pre de ter mi na te.

Vi è poi anche da con si de ra re che le tra iet to rie nell’u ni ver so non sono
limi ta te solo a pochi corpi cele sti.  Il nostro Sistema Solare, ed anche altre
galas sie, si esi bi sco no in un con si de re vo le movi men to attor no ad altri cen tri.
Ogni anno la Terra, e con essa il Sistema Solare, si spo sta no di circa 500 milio -
ni di chi lo me tri dal posto dove erano l’an no prima.  È stato cal co la to che
anche una mini ma devia zio ne dalla tra iet to ria dei corpi cele sti potreb be avere
delle dra sti che con se guen ze, che potreb be ro signi fi ca re la fine dell’in te ro
siste ma.  Ad esem pio, con si de ria mo le con se guen ze di una devia zio ne della
Terra dal suo corso orbi ta le pre sta bi li to, anche di solo 3 mil li me tri, in un
senso o nell’al tro:

“Mentre ruota attor no al sole, la terra segue un’or bi ta che, ogni 18 miglia, devia di

solo 2.8 mil li me tri dal corso diret to.  L’orbita segui ta dalla terra non cam bia mai, per -

ché anche una devia zio ne di soli 3 mil li me tri cau se reb be dei disa stri cata stro fi ci:  se la

devia zio ne fosse di 2.5 mm inve ce di 2.8 mm, allo ra l’or bi ta sareb be molto ampia, e

tutti noi con ge le rem mo.  E se la devia zio ne fosse di 3.1 mm, mori rem mo inve ce abbru -

sto li ti.” (Bilim ve Teknik, Luglio 1983)

Un’altra carat te ri sti ca dei corpi cele sti è che essi ruo ta no anche attor no ai
loro stes si assi.  Il ver set to che dice “[Io giuro] per il cielo che ritor na inces -
san te men te” (Surat at-Tariq: 11) indi ca que sta veri tà.  Naturalmente, al
tempo in cui il Corano fu rive la to, la gente non aveva dei tele sco pi con cui stu -
dia re dei corpi cele sti lon ta ni milio ni di chi lo me tri nello spa zio, né una pro -
gre di ta tec no lo gia per le osser va zio ni o la nostra attu a le moder na cono scen -
za della fisi ca e dell’a stro no mia.  Era per tan to impos si bi le sta bi li re che lo spa -
zio aveva “le sue orbi te oscil lan ti,” (Surat adh-Dhariyat: 7), come è descrit to
nel ver set to.  Il Corano comun que, rive la to a quei tempi, for ni sce una chia ra
infor ma zio ne al riguar do.  E que sta è la prova che que sto libro è in effet ti la
paro la di Allah.



Egli è il Creatore dei cieli e

della terra ... (Surat al-

An’am:101)

Quello è Allah, il vostro

Signore! Non c'è altro dio

che Lui,  Creatore di tutte

le cose.  AdorateLo dun-

que.  E' Lui che provvede

ad ogni cosa.  Gli sguardi

non lo raggiungono, ma

Egli scruta gli sguardi.  E' il

Perspicace, il Ben

Informato. [Di' loro]: «Da

parte del vostro Signore vi

sono giunti appelli alla lun-

gimiranza.  Chi dunque

vede chiaro, è a suo van-

taggio; chi resta cieco, è a

suo danno. 

(Surat al-An’am: 102-104)



I BUCHI NERI

Nel 20° seco lo vi sono state molte sco per te riguar do i feno me ni cele sti nell’u -

ni ver so.  Una di que ste è stata la recen te sco per ta dei Buchi Neri.  Che si for ma -

no quan do una stel la, che ha con su ma to tutto il suo com bu sti bi le, col las sa su se

stes sa, e alla fine si tra mu ta in un buco nero con una den si tà infi ni ta, zero volu -

me, ed un campo magne ti co immen sa men te poten te.  Noi non pos sia mo vede re

i buchi neri, nean che con il più poten te tele sco pio, dato che la loro forza gra vi ta -

zio na le è tal men te forte che la luce non ce la fa a sfug gi re da loro.  Ma comun que

una tale stel la col las sa ta viene per ce pi ta gra zie all’ef fet to che pro vo ca sull’a rea

cir co stan te.  Nella Surat al-Waqi'a, Allah richia ma l’at ten zio ne su que sto fatto in

que sto modo, con il giu ra re sulla posi zio ne delle stel le:

E lo giuro per il decli no delle stel le – e que sto è giu ra men to solen ne, se
lo sape ste.  (Surat al-Waqi‘a: 75-76)

Il ter mi ne “buco nero” fu usato per la prima volta nel 1969 dal fisi co

Americano John Wheeler.  Un tempo imma gi na va mo che fosse pos si bi le vede re

tutte le stel le.  Ma poi si capì che vi erano delle stel le nello spa zio di cui noi non

pote va mo per ce pir ne la luce, dato che que sta scom pa re nelle stel le col las sa te. La

luce non può fuo riu sci re da un buco nero, data la sua alta con cen tra zio ne della

massa in un pic co lo spa zio.  La enor me gra vi ta zio ne cat tu ra anche le par ti cel le

più velo ci, come i foto ni.  Ad esem pio lo sta dio fina le di una stel la tipi ca, con una

massa tre volte quel la del sole, cessa di esi ste re dopo che la stel la si è bru cia ta

com ple ta men te, e la sua implo sio ne la ridu ce ad un buco nero di soli 20 chi lo me -

tri di dia me tro (12.5 miglia)!  I buchi neri sono così chia ma ti per ché non pos so no

esse re osser va ti diret ta men te.  Ciononostante si rive la no da soli indi ret ta men te, a

causa della for tis si ma forza aspi ran te che la loro forza gra vi ta zio na le eser ci ta

sugli altri corpi cele sti.  Così come per la raf fi gu ra zio ne del Giorno del Giudizio,

il ver set to che segue può anche esse re preso a testi mo nian za di que sta sco per ta

scien ti fi ca sui buchi neri:  

Quando le stel le si sono estin te. (Surat al-Mursalat: 8) 

D’altra parte, anche le stel le con una gran de massa cau sa no delle defor ma zio -

ni riscon tra bi li nello spa zio.  Ma i buchi neri, oltre a tali defor ma zio ni, vi pro du -

co no anche dei fori, come affer ma no gli astro fi si ci … e que sta è la ragio ne per cui

le stel le col las sa te ven go no chia ma te buchi neri.  A que sto fatto ci si può rife ri re

nel ver set to sulle stel le, un’al tra impor tan te infor ma zio ne che dimo stra come il

Corano sia la paro la di Allah:

[Io giuro] per il cielo e per l’a stro not tur no!  E chi mai ti dirà cos’è l’a stro
not tur no?  La stel la che squar cia l’o scu ri tà! (Surat at-Tariq: 1-3)
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IL CIELO CHE RESTITUISCE

Il ver set to 11 della Surat at-Tariq nel Corano, si rife ri sce alla fun zio ne “resti -

tu i va” del cielo. 

[io giuro] per il cielo che ritor na. (Surat at-Tariq: 11)

La paro la "raj`", inter pre ta ta come “ritor no” nelle tra du zio ni del Corano, ha i

signi fi ca ti di “man da re indie tro” o “resti tu i re.”  Come si sa, l’at mo sfe ra che cir -

con da la Terra con si ste di molti stra ti.  Ogni stra to serve ad un impor tan te scopo

a gio va men to della vita sulla Terra.  Le ricer che hanno rive la to che que sti stra ti

hanno la fun zio ne di rispe di re indie tro nello spa zio i mate ria li o le radia zio ni a

cui sono stati espo sti, oppu re di farli arri va re giù sulla Terra.  Adesso esa mi nia -

mo, impie gan do alcu ni esem pi ad hoc, que sta fun zio ne “resti tu i va” degli stra ti

che cir con da no la Terra.

La tro po sfe ra, situ a ta da 13 a 15 chi lo me tri (da 8 a 9.3 miglia) sopra la Terra,

fa sì che il vapo re acqueo che si sol le va dalla super fi cie ter re stre si con den si, e

venga rispe di to giù sotto forma di piog gia.  Lo stra to di ozono, il più basso della

stra to sfe ra, ad una altez za di 25 chi lo me tri (15.5 miglia), riflet te le radia zio ni dan -

no se e la luce ultra vio let ta pro ve nien ti dallo spa zio, e ve li riman da indie tro.

La iono sfe ra riflet te le onde radio tra smes se dalla Terra riman dan do le giù

verso dif fe ren ti parti del mondo, pro prio come fa un satel li te pas si vo per le tele -

co mu ni ca zio ni.  E così rende pos si bi li la tra smis sio ne senza fili, e la dif fu sio ne

della radio e della tele vi sio ne su lunga distan za.  Lo stra to della magne to sfe ra

respin ge indie tro nello spa zio, prima che rag giun ga no la Terra, le dan no se par ti -

cel le radio at ti ve emes se dal Sole e da altre stel le.

Il fatto che que ste pro prie tà degli stra ti dell’at mo sfe ra, che sono state dimo -

stra te solo da poco tempo, fos se ro annun cia te già seco li fa nel Corano, anco ra una

volta dimo stra che il Corano è la paro la di Allah.

LA TRAIETTORIA DEL SOLE

Nel Corano viene messo in rilie vo che il Sole e la Luna seguo no delle tra iet to -

rie par ti co la ri:

Egli è Colui che ha cre a to la notte e il gior no, il Sole e la Luna, cia scu na
navi ga nella sua orbi ta.  (Surat al-Anbiya’: 33) 

La paro la “navi ga” nel ver set to qui sopra è espres sa in Arabo con la paro la

"saba ha" ed è usata per descri ve re il movi men to del Sole nello spa zio.  La paro la

signi fi ca che il Sole non si muove a casac cio attra ver so lo spa zio, ma che ruota

attor no al suo asse, seguen do così un suo corso.  Il fatto che il Sole non sia fisso

in una posi zio ne, ma che inve ce segue una par ti co la re tra iet to ria, viene affer ma -

to anche in un altro ver set to:
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E il Sole che corre verso la sua dimo ra.  Questo è il decre to dell’On ni po -
ten te, dell’On ni scen te.  (Surah Ya Sin: 38)

Questi fatti enun cia ti nel Corano, sono stati poi sco per ti solo gra zie a dei pro -

gres si nel campo della astro no mia otte nu ti nel nostro tempo.  Secondo i cal co li

degli astro no mi, il Sole si spo sta lungo un per cor so cono sciu to come l’A pi ce

Solare nella tra iet to ria della stel la Vega, all’in cre di bi le velo ci tà di 720.000 chi lo -

me tri l’ora (447.000 miglia).  In ter mi ni appros si ma ti vi, que sto dimo stra che il

Sole attra ver sa ogni gior no circa 17.28 milio ni di chi lo me tri (10.74 milio ni di

miglia).  E come il Sole, anche tutti i pia ne ti ed i satel li ti all’in ter no del suo campo

gra vi ta zio na le, per cor ro no la stes sa distan za. 

GLI STRATI ATMOSFERICI

Una delle cose che ven go no rive la te nei ver set ti del Corano è che il cielo è

costi tu i to da sette stra ti:
Egli ha cre a to per voi tutto quel lo che c’è sulla Terra.  Poi si è rivol to al
cielo e lo ha ordi na to in sette cieli.  Egli è l’On ni scen te.  (Surat al-
Baqara: 29)

Poi si rivol se al cielo che era fumo.  Stabilì in due gior ni i sette cieli ed
a ogni cielo asse gnò la sua fun zio ne. (Surah Fussilat:11-12)

La paro la “cieli”, che appa re in molti ver set ti del Corano, viene usata in rife -

ri men to al cielo sovra stan te la Terra, ma anche per l’in te ro uni ver so.  Dando tale

signi fi ca to a que sta paro la, si può capi re che il cielo della Terra, o l’at mo sfe ra,

sono costi tui ti da sette stra ti.

Oggi si sa che l’at mo sfe ra del mondo con si ste in stra ti dif fe ren ti sovrap po sti

l’uno sull’al tro. (Michael Pidwirny, "Atmospheric Layers (Strati Atmosferici),"

1996, http://royal.oka na gan.bc.ca /mpid wirn/atmos phe re andcli ma te/

atmslay ers.html).  Basandosi sui cri te ri dei con te nu ti chi mi ci, o sulla tem pe ra tu -

ra dell’a ria, le defi ni zio ni che sono state fatte hanno deter mi na to che l’at mo sfe ra

della Terra è in sette stra ti.  ("Numerical Prediction Models used by NWS

(Modelli di Predizione Numerica usati dalla NWS) Integrated Publishing;

www.tpub.com/weat her3/4-27.htm).  

Anche secon do il "Limited Fine Mesh Model (LFMMII)," un model lo dell’at -

mo sfe ra usato per la pre vi sio ne delle con di zio ni del tempo nelle pros si me 48 ore,

l’at mo sfe ra ha sette stra ti.  E secon do le moder ne defi ni zio ni geo lo gi che i sette

stra ti dell’at mo sfe ra sono i seguen ti: 

1. Troposfera

2. Stratosfera

3. Mesosfera

4. Termosfera
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5. Esosfera
6. Ionosfera
7. Magnetosfera
Il Corano dice “[Egli] ad ogni cielo asse gnò la sua fun zio ne,” nella (Surah

Fussilat 12).  in altre paro le, Allah affer ma che Egli ha asse gna to ad ogni cielo il
suo com pi to.  Per la veri tà, come si vedrà nei capi to li seguen ti, ognu no di que sti
stra ti ha dei com pi ti vita li a bene fi cio del gene re umano e di tutte le altre cose
viven ti sulla Terra.  Ogni stra to ha una sua par ti co la re fun zio ne, che va dalla for -
ma zio ne della piog gia alla pre ven zio ne con tro le radia zio ni noci ve, dal riflet te re
le onde radio al pre ve ni re gli effet ti dan no si delle mete o re.

I ver set ti che seguo no ci infor ma no sull’ap pa ri zio ne dei sette stra ti nell’at mo -
sfe ra: 

Non vede te come Egli ha cre a to sette cieli sovrap po sti? (Surah Nuh: 15)

Colui che ha cre a to sette cieli sovrap po sti … (Surat al-Mulk: 3)

La paro la Araba "tibaaq" in que sti ver set ti, tra dot ta in Italiano come “stra to”,
signi fi ca “stra to copren te qual co sa”, e così sot to li nea come lo stra to supe rio re si
adat ti a quel lo infe rio re.  La paro la qui viene usata anche al plu ra le: “stra ti.”  Il
con cet to di sette cieli in stra ti, come sono descrit ti nel ver set to, è senza dub bio la
più per fet ta espres sio ne per descri ve re l’at mo sfe ra.  Ed è un gran de mira co lo che
que sti fatti, che non avreb be ro potu to esse re sco per ti senza la tec no lo gia del 20°
seco lo, siano stati inve ce espli ci ta men te affer ma ti dal Corano 1.400 anni fa. 

LA TERRA SFERICA

Egli ha cre a to i cieli e la terra in tutta veri tà.  Arrotola la notte sul gior -
no ed il gior no sulla notte.  (Surat az-Zumar: 5)

Nel Corano, le paro le usate per descri ve re l’u ni ver so sono stra or di na rie.  La
paro la Araba che viene tra dot ta come “arro to la re”, nel ver set to qui sopra, è
"yukaw wir."  Che signi fi ca “avvol ge re una cosa con qual co sa d’al tro, ripie ga ta
come un indu men to messo da parte.”  Per esem pio, nei dizio na ri Arabi que sta
parla è usata per descri ve re l’a zio ne di avvol ge re una cosa attor no ad un’al tra,
come si fa indos san do un tur ban te.  L’informazione che viene data nel ver set to,
cioè che il gior no e la notte si avvol go no l’un l’al tro, inclu de una accu ra ta descri -
zio ne su quale è la forma del mondo.  Che può esse re vera solo se la Terra è roton -
da.  E ciò signi fi ca che nel Corano, che è stato rive la to nel 7° seco lo, già si sug ge -
ri va la sfe ri ci tà della Terra.

Ma ci si dovreb be ricor da re che la com pren sio ne dell’a stro no mia di quei
tempi per ce pi va il mondo in modo diver so.  Allora si pen sa va che il mondo fosse
un piano piat to, e tutti i cal co li e le spie ga zio ni scien ti fi che si basa va no su que sta
cre den za.  Ma il glo rio so Corano ha impie ga to le paro le più riso lu ti ve quan do ha
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dovu to descri ve re l’u ni ver so.  Questi fatti, che abbia mo potu to capi re cor ret ta -

men te solo nel nostro seco lo, erano già nel Corano da mol tis si mo tempo.

IL RUOLO DELLE MONTAGNE

Il Corano richia ma l’at ten zio ne verso una fun zio ne geo lo gi ca delle mon ta gne

molto impor tan te:
Abbiamo infis so sal da men te sulla Terra le mon ta gne affin ché non
oscil li no… (Surat al-Anbiya': 31)

Il ver set to affer ma che le mon ta gne hanno la fun zio ne di pre ve ni re scos se

nella Terra.  Questo fatto non era cono sciu to da alcu no quan do il Corano fu rive -

la to.  È venu to alla luce infat ti solo recen te men te, a segui to delle sco per te effet tu -

a te gra zie alla moder na ricer ca geo lo gi ca.

Dapprima si pen sa va che le mon ta gne fos se ro sem pli ce men te delle parti

spor gen ti della super fi cie ter re stre.  Ma poi gli scien zia ti capi ro no che non era

così, e che quel le parti chia ma te radi ci delle mon ta gne si pro lun ga va no sot to ter -

ra dalle 10 alle 15 volte la loro altez za.  Grazie a que ste carat te ri sti che, le mon ta -

gne hanno una fun zio ne ugua le a quel la di un chio do o di un piolo che assi cu ra

sal da men te al suolo una tenda.  Ad esem pio, il Monte Everest, la cui cima svet ta

fino a 9 chi lo me tri d’al tez za, ha una radi ce pro fon da oltre i 125 chi lo me tri (77.7

miglia). (Prof. Zighloul Raghib El-Naggar, "The Miraculous Qur'an (Il Miracoloso

Corano);" www.wamy.co.uk/announ ce ments3.html)

Le mon ta gne sono emer se a segui to degli spo sta men ti e col li sio ni delle mas -

sic ce plac che che for ma no la cro sta ter re stre.  Quando due di que ste plac che

entra no in col li sio ne, la più forte delle due si infi la sotto l’al tra, che si piega for -

man do così delle altu re e delle mon ta gne.  Lo stra to sot to stan te con ti nua a muo -

ver si sot to ter ra esten den do si in pro fon di tà, e di con se guen za, come accen na to

sopra, le mon ta gne hanno una parte che si allar ga verso il basso gran de come la

loro parte visi bi le in super fi cie.

In un testo scien ti fi co, la strut tu ra delle mon ta gne viene così descrit ta:

Dove i con ti nen ti sono più spes si, come nelle cate ne di mon ta gne, la cro sta ter re stre

si affon da di più den tro il man tel lo ter re stre. (Carolyn Sheets, Robert Gardner, and

Samuel F. Howe, General Science, (Newton, MA: Allyn and Bacon Inc., 1985), p.

305)

Il Professor Slaveda, un rino ma to geo lo go sot to ma ri no, ha così com men ta to

il modo in cui le mon ta gne hanno degli steli a forma di radi ce che le attac ca no

alla super fi cie ter re stre:

La dif fe ren za fon da men ta le tra le mon ta gne con ti nen ta li e quel le oce a ni che

con si ste nel mate ria le che le com pon go no … ma il deno mi na to re comu ne ad

ambe due è che sono prov vi ste di radi ci che le sup por ta no.  Nel caso delle mon -
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ta gne con ti nen ta li, il mate ria le che le com po ne, leg ge ro e a bassa den si tà, si affon -

da nella terra come una radi ce.  Ed anche nel caso delle mon ta gne oce a ni che vi è

del mate ria le leg ge ro che le sup por ta come una radi ce … e per tan to la fun zio ne

delle radi ci è quel la di esse re da sup por to alle mon ta gne, secon do la legge di

Archimede.

(www.becon vin ced.com/scien ce/QURANMOUNTAIN.htm)

Inoltre, il Dr. Frank Press, ex-Presidente della Accademia Nazionale delle

Scienze Americana, in un suo libro dal tito lo Earth (La Terra), che viene anco ra

usato come libro di testo in mol tis si me uni ver si tà, affer ma che le mon ta gne sono

come dei pali, e che sono sep pel li te in pro fon di tà sotto la super fi cie ter re stre.

(Frank Press, and Raymond Siever, Earth, 3rd ed. San Francisco: W. H. Freeman &

Company, 1982)

In altri ver set ti, que sto ruolo delle mon ta gne viene descrit to para go nan do lo

ai “pioli”:
Non facem mo della Terra una culla e delle mon ta gne i suoi pioli? (Surat
an-Naba': 6-7)

In un altro ver set to viene rive la to che Allah “le mon ta gne le ha anco ra te”

(Surat an-Nazi'at: 32).  La paro la "arsaa haa" in que sto ver set to sta a signi fi ca re “fu

cre a ta radi ca ta, fu fis sa ta, fu inchio da ta alla terra”.  Come a dire che le mon ta gne

si pro lun ga no verso le linee uni fi ca tri ci dello stra to super fi cia le, sopra e sotto di

que sto, fis san do le insie me.  Immobilizzando la cro sta ter re stre esse ne impe di sco -

no lo slit ta men to sopra lo stra to di magma o tra i vari stra ti.  In breve, le mon ta -

gne pos so no esse re para go na te a dei chio di che uni sco no tra loro delle assi di

legno.  Questo effet to, nelle pub bli ca zio ni scien ti fi che, viene chia ma to iso sta si.

Lo stato, cioè, di equi li brio tra la spin ta verso l’al to del man tel lo ter re stre e quel -

la verso il basso della cro sta.  Così come le mon ta gne per do no massa a segui to

del l'e ro sio ne, dello smot ta men to o per lo scio gli men to dei ghiac ciai, pos so no

acqui sir ne dalla for ma zio ne dei ghiac ciai, dalle eru zio ni vul ca ni che o dall’ac cu -

mu lo di ter re no.  Pertanto, con l’al leg ge rir si, le mon ta gne ven go no spin te verso

l’al to dalla forza emer gen te dei liqui di.  Al con tra rio, quan do si appe san ti sco no,

sono spin te dalla forza di gra vi tà verso il basso all’in ter no del man tel lo ter re stre.

L’equilibrio tra que ste due forze viene deter mi na to dalla iso sta si.  Questa pro -

prie tà sta bi liz za tri ce delle mon ta gne viene descrit ta in que sti ter mi ni scien ti fi ci:

G.B Airy, nel 1855, pro spet tò che la cro sta ter re stre si pote va para go na re ad

una massa di tron chi di legno gal leg gian ti sull’ac qua, e per tan to così come i tron -

chi più gros si gal leg gia no sull’ac qua meglio dei pic co li, le sezio ni più spes se della

cro sta ter re stre gal leg gia no sopra un sub stra to liqui do o pla sti co di una mag gio -

re den si tà.  Airy sug ge ri va che le mon ta gne aves se ro pro fon de radi ci roc cio se di

bassa den si tà, che inve ce man ca no nelle pia nu re.  Quattro anni dopo che Airy
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ebbe dato alla stam pa i suoi lavo ri, J.H. Pratt offrì una ipo te si alter na ti va ... argo -

men tan do che le colon ne roc cio se sot to stan ti le mon ta gne dove va no neces sa ria -

men te, data la la loro mag gio re lun ghez za, avere una den si tà mino re di quel la

delle colon ne roc cio se sotto le pia nu re.  Sia l’i po te si di Airy che quel la di Pratt

sot tin ten do no che le irre go la ri tà pre sen ti nella super fi cie della terra sono bilan -

cia te dalle dif fe ren ze di den si tà delle rocce sot to stan ti i mag gio ri aspet ti tipi ci

della cro sta ter re stre (mon ta gne e pia nu re).  Questo stato di EQUILIBRIO viene

descrit to con il con cet to di ISOSTASI.

(M. J. Selby, Earth's Changing Surface  (La Superficie Terrestre Mutante), (Oxford:

Clarendon Press: 1985), 32.)

Oggi sap pia mo che lo stra to roc cio so ester no della super fi cie ter re stre è spin -

to da pro fon de depres sio ni e sud di vi so in plac che flut tuan ti sopra la lava fusa.

Dato che la terra ruota velo ce men te attor no al suo stes so asse, se non fosse per

l’ef fet to bloc can te delle mon ta gne, il ter re no non si depo si te reb be sulla super fi cie

ter re stre, l’ac qua non si accu mu le reb be nel ter re no, non vi sareb be vege ta zio ne, e

non si potreb be ro costru i re né stra de né case.  In breve, la vita sulla Terra non

sareb be pos si bi le.  Grazie alla mise ri cor dia di Allah, però, le mon ta gne fun zio na -

no come se fos se ro chio di e, in gran parte, impe di sco no i movi men ti della super -

fi cie della Terra.

Questo ruolo vita le delle mon ta gne, reso noto solo a segui to delle moder ne

ricer che geo lo gi che e sismi che, fu rive la to nel Corano seco li addie tro come esem -

pio della supre ma sag gez za insi ta nella cre a zio ne di Allah.
... [Egli] ha infis so le mon ta gne sulla Terra in modo che non si sareb be
mossa sotto di voi ... (Surah Luqman: 10)

DUALITÀ NELLA CREAZIONE

Sia glo ria a Colui che ha cre a to tutte le cop pie:  da quel lo che la terra
pro du ce e da loro stes si e da cose che non cono sco no. (Surah Ya Sin: 36)

Mentre “maschio e fem mi na” è l’e qui va len te del con cet to di “cop pia”, “cose

che non cono sco no”, come indi ca to nel Corano, ha un signi fi ca to più ampio.  Ed

infat ti rile via mo al gior no d’og gi uno dei signi fi ca ti evi den zia ti nel ver set to.  Il

fisi co Britannico Paul Dirac, a cui si deve la sco per ta che la mate ria è stata cre a ta

in cop pie, ha vinto il Premio Nobel per la Fisica nel 1933.  Questa sco per ta, cono -

sciu ta come “pari tà”, ha rive la to la dua li tà cono sciu ta come mate ria e anti ma te -

ria.  Quest’ultima con delle carat te ri sti che oppo ste a quel le della mate ria.  Ad

esem pio, al con tra rio della mate ria, gli elet tro ni della anti ma te ria sono posi ti vi ed

i pro to ni sono nega ti vi.  Questo fatto è così san ci to nei testi scien ti fi ci:

... ogni par ti cel la ha la sua anti par ti cel la di cari ca oppo sta ... la inde ter mi na -

zio ne della rela zio ne ci dice che la cre a zio ne e l’an nien ta men to delle cop pie nel
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vuoto acca do no sem pre, daper tut to.  (Henning Genz, "Nothingness:  The Science of

Empty Space, (Il Nulla:  La Scienza dello Spazio Vuoto," 205, www.2think.org/not hin -

gness.shtml)

Un altro esem pio di dua li tà nella cre a zio ne sono le pian te.  I bota ni ci hanno

sco per to che le pian te hanno gene ri distin ti circa 100 anni fa.  Eppure il fatto che

le pian te sono cre a te in cop pia fu rive la to nei seguen ti ver set ti del Corano 1.400

anni fa:

È Allah Colui che ha cre a to i cieli senza pila stri – li pote te vede re – ed ha infis -

so le mon ta gne sulla terra in modo che non si sareb be mossa sotto di voi, ed ha

spar so in giro cre a tu re di ogni gene re.  Ed abbia mo fatto scen de re acqua dal cielo

ed abbia mo fatto ger mo glia re in essa ogni tipo di pian te, in cop pie. (Surah

Luqman: 10)
È Allah Colui che vi ha dato la terra come culla e che vi ha trac cia to vie
per voi e man da to giù acqua dal cielo per mezzo della quale Noi fac cia -
mo ger mi na re diver se spe cie di pian te. (Surah Ta Ha: 53)

Allo stes so modo i frut ti sono di due tipi: maschio e fem mi na.  Come pro cla -

ma to nel Corano:
Egli è Colui che ha diste so la terra e vi ha infis so le mon ta gne ed i fiumi,
e cre a to due tipi [maschio e fem mi na] di ogni tipo di frut to.  Fa sì che la
notte avvol ga il gior no.  Ecco i segni per colo ro che riflet to no. (Surat ar-
Ra'd: 3)

La paro la "zaw jay ni," tra dot ta come “due tipi” viene da "zawj," che signi fi ca

“uno di una cop pia”.  Come sap pia mo, i frut ti sono il pro dot to fina le delle pian -

te in fase di matu ra zio ne.  Nella fase pre ce den te nasco no i fiori, ed anche loro

hanno orga ni maschi li e fem mi ni li.  Quando il pol li ne viene por ta to su di loro, ed

ha luogo la fer ti liz za zio ne, i fiori ini zia no a dare i frut ti.  I frut ti poi matu ra no gra -

du al men te ed ini zia no a rila scia re i semi.  Il fatto che i frut ti abbia no spe ci fi che

carat te ri sti che dei gene ri a cui appar ten go no, è un altro ele men to della infor ma -

zio ne scien ti fi ca indi ca ta nel Corano.

I MARI SEPARATI

Una delle pro prie tà dei mari, che è stata sco per ta solo recen te men te, è  così

ripor ta ta in un ver set to del Corano:
Ha lascia to libe ri due mari che si incon tras se ro, con una bar rie ra tra loro
che non pos so no pas sa re. (Surat ar-Rahman: 19-20)

Questa pro prie tà dei mari, cioè che si incon tra no ma che non si mesco la no, è

stata sco per ta solo da pochis si mo dagli oce a no gra fi.  A causa della forza fisi ca

chia ma ta “ten sio ne super fi cia le,” le acque dei mari vici ni non si mesco la no.  Data

la dif fe ren za di den si tà delle loro acque, la ten sio ne super fi cia le ne impe di sce il
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mesco la men to, pro prio come se tra i mari vi fosse un sot ti le muro divi so rio.

(Richard A. Davis, Principles of Oceanography (Principi di Oceanografia), Don Mills,

Ontario:  Addison-Wesley Publishing Company, pp. 92-93)

È inte res san te nota re che, duran te un peri o do quan do vi era scar sa cono scen -

za dei feno me ni fisi ci, della ten sio ne super fi cia le, o della oce a no gra fia, que sta

veri tà fosse rive la ta nel Corano.

IL FERRO MIRACOLOSO

Il ferro è uno degli ele men ti evi den zia ti nel Corano.  Nella Surat al-Hadid,

che signi fi ca “ferro” venia mo infor ma ti che:
E Noi invi am mo giù anche il ferro nel quale giace gran de forza e che ha
molti usi per il gene re umano. (Surat al-Hadid: 25)

La paro la "anzal naa,", tra dot ta come “Noi invi am mo giù” ed usata per il ferro

nel ver set to, potreb be esse re inte sa come aven te un signi fi ca to meta fo ri co atto a

spie ga re che il ferro è stato for ni to per il bene fi cio delle per so ne.  Ma se si con si -

de ra il signi fi ca to let te ra le della paro la che è “man da to fisi ca men te giù dal cielo”,

come nel caso della piog gia e dei raggi sola ri, ci si accor ge che in que sto ver set to

si allu de ad un mira co lo scien ti fi co molto signi fi ca ti vo.  Dato che le moder ne sco -

per te astro no mi che hanno rive la to che il ferro tro va to nel nostro mondo pro vie -

ne da gigan te sche stel le nello spa zio extra ter re stre.  

(Dr. Mazhar U. Kazi, 130 Evident Miracles in the Qur'an (Miracoli Evidenti nel

Corano), [New York, USA: Crescent Publishing House: 1998], 110-111; and

www.wamy.co.uk/ announ ce ments3.html, from Prof. Zighloul Raghib El-Naggar's spee-

ch.)

E non solo il ferro che si trova sulla Terra, ma anche quel lo nell’in te ro Sistema

Solare pro vie ne dallo spa zio extra ter re stre, poi ché la tem pe ra tu ra nel Sole è ina -

de gua ta alla for ma zio ne del ferro.  Il Sole ha una tem pe ra tu ra di super fi cie di

6.000 gradi Celsius (11.000 gradi Fahrenheit), ed una tem pe ra tu ra inter na di circa

20 milio ni di gradi (36 milio ni di gradi Fahrenheit).  Il ferro per tan to può esse re

pro dot to solo in stel le molto più gran di del Sole, dove la tem pe ra tu ra rag giun ge

qual che cen ti na ia di milio ni di gradi.  Quando l’am mon ta re del ferro pro dot to in

una stel la ecce de un certo livel lo, la stel la non può più con te ner lo ed alla fine

esplo de in quel la che viene chia ma ta “nova” o “super no va”.  Queste esplo sio ni

fanno si che il ferro venga emes so nello spa zio 

(Dr. Mazhar U. Kazi, 130 Evident Miracles in the Qur'an (Miracoli Evidenti nel

Corano), [New York, USA: Crescent Publishing House: 1998], 110-111; and

www.wamy.co.uk/ announ ce ments3.html, from Prof. Zighloul Raghib El-Naggar's spee-

ch.)
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Una fonte scien ti fi ca for ni sce le seguen ti infor ma zio ni su que sto sog get to:

Vi sono segni evi den ti dei più data ti even ti rela ti vi alle super no va:  livel li accre sciu -

ti di ferro-60 nei sedi men ti delle pro fon di tà mari ne sono stati inter pre ta ti come indi -

ca zio ni che una esplo sio ne super no va accad de entro 90 anni luce dal sole circa 5

milio ni di anni fa.  Il ferro-60 è un iso to po radio at ti vo, che si forma nelle esplo sio ni

super no va, e che deca de con una semi-vita di un milio ne e mezzo di anni.  Una accre -

sciu ta pre sen za di que sto iso to po in uno stra to geo lo gi co indi ca la recen te nucle o sin -

te si di ele men ti nelle vici nan ze spa zia li e il loro sus se guen te tra spor to fino alla terra

(forse come grani di pol ve re) (Priscilla Frisch, "The Galactic Environment of the Sun

(L’ambiente Galattico del Sole)," American Scientist,January-February

2000;www.ame ri can scien tist.org /tem pla te/Asset Detail/asse tid/21173?full text

=true)

Tutto que sto sta a dimo stra re che il ferro non si è for ma to sulla Terra, ma che

fu tra spor ta to dalle super no va, ed “invi a to giù” come asse ri to nel ver set to.  È

chia ro che que sto non pote va esse re cono sciu to nel set ti mo seco lo, quan do il

Corano fu rive la to.  Cionondimeno, que sto fatto viene rife ri to nel Corano, la

paro la di Allah, Colui che rac chiu de tutte le cose nella Sua infi ni ta cono scen za.

L’astronomia ha anche rive la to che pure altri ele men ti si sono for ma ti fuori

dalla Terra.  Nella espres sio ne “invi am mo giù anche il ferro” nel ver set to, la paro -

la “anche” potreb be senz’al tro rife rir si a que sta ipo te si.  Ma comun que il fatto che

il ver set to men zio ni par ti co lar men te il ferro è dav ve ro sba lor di ti vo, se si con si de -

ra che que ste sco per te sono state fatte alla fine del ven te si mo seco lo.  Nel suo libro

Nature's Destiny (Destino della Natura), il noto micro bio lo go Michael Denton

mette in evi den za l’im por tan za del ferro: 

Di tutti i metal li non ve ne è alcu no più essen zia le per la vita del ferro.  È l’

accu mu lo del ferro nel cen tro di una stel la che fa scat ta re una esplo sio ne super -

no va e il sus se guen te spar gi men to degli atomi vita li della vita dap per tut to nel

cosmo.  È stata l’at tra zio ne della forza di gra vi tà sugli atomi di ferro al cen tro

della terra pri mor dia le che ha gene ra to il calo re che ha cau sa to la ini zia le dif fe -

ren zia zio ne chi mi ca della terra, il degas sa men to della pri mi ti va atmo sfe ra, ed in

defi ni ti va la for ma zio ne dell’i dro sfe ra.  È il ferro fuso al cen tro della terra che,

agen do come una gigan te sca dina mo, gene ra il campo magne ti co ter re stre, che a

sua volta crea le fasce di radia zio ne Van Allen che pro teg go no la super fi cie della

terra dalle pene tran ti radia zio ni cosmi che ad alta ener gia, e pro teg go no l’es sen -

zia le stra to di ozono dalla distru zio ne dei raggi cosmi ci ...  

Senza l’a to mo del ferro non vi sareb be vita basa ta sul car bo nio nel cosmo;

nes su na super no va, nes sun riscal da men to della terra pri mor dia le, nes su na atmo -

sfe ra o idro sfe ra.  Non vi sareb be alcun campo magne ti co pro tet ti vo, nes su na
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fascia di radia zio ne Van Allen, nes sun metal lo per pro dur re la emo glo bi na [nel

san gue umano], nes sun metal lo per doma re la reat ti vi tà dell’os si ge no, e nes sun

meta bo li smo ossi da ti vo.

L’affascinante ed inti ma rela zio ne tra la vita ed il ferro, tra il colo re rosso del

san gue e la morte di qual che stel la distan te, non solo indi ca l’at ti nen za dei metal -

li alla bio lo gia ma anche la bio cen tra li tà del cosmo ... (Michael J. Denton, Nature's

Destiny (Il Destino della Natura) [The Free Press: 1998], 198.)

Questo reso con to indi ca chia ra men te l’im por tan za dell’a to mo del ferro.  Il

fatto della par ti co la re atten zio ne nel Corano per que sto ele men to ne mette in

risal to il valo re.  Vi è inol tre un’al tra veri tà nasco sta nel Corano che sot to li nea

l’im por tan za del ferro:  Surat al-Hadid 25, che si rife ri sce al ferro, con tie ne due

codi ci mate ma ti ci abba stan za inte res san ti.

"Al- Hadid" è la 57° Sura del Corano.  La abjad della paro la "Al-Hadid" in

Arabo, quan do si addi zio na no i valo ri nume ro lo gi ci delle sue let te re, è anch’es sa

57.  (Per i cal co li abjad vede re la sezio ne sui Calcoli Numerologici (AbjD) nel Corano).

Il valo re nume ro lo gi co della paro la “hadid” da solo è 26.  E 26 è il nume ro ato -

mi co del ferro.

Inoltre, par ti cel le di ossi do di ferro sono state usate nel meto do di trat ta men -

to del can cro chia ma to MagForce Nanotherapy sin dal 2003.  Il Dottor Andreas

Jordan, del famo so a livel lo mon dia le ospe da le Charité Hospital, in Germania,

distrug ge le cel lu le can ce ro se, senza cau sa re alcun danno alle cel lu le sane, con

que sta tec ni ca da lui appro fon di ta – iper ter mia a flui do magne ti co.

Questo meto do di trat ta men to può esse re sun teg gia to come segue:

1-  Un liqui do con te ne te par ti cel le di ossi do di ferro viene iniet ta to den tro il

tumo re a mezzo di una spe cia le sirin ga.  Queste par ti cel le si dif fon do no attra ver -

so le cel lu le del tumo re.  La quan ti tà di liqui do iniet ta to con si ste in 1 cm3 di ossi -

do di ferro con te nen te miglia ia di milio ni di par ti cel le (1.000 volte più pic co le dei

cor pu sco li del san gue rosso) che pos so no facil men te scor re re attra ver so tutte le

vene. ("Highlights;" www.inm-gmbh.de/cgi-bin/frame/ fra me lo a der.pl? spra che=

en&url=http://www.inm-gmbh.de/htdocs/ tech no lo gien/highlights/ highlights_en.htm)

2-  Il pazien te viene poi posi zio na to in una mac chi na con un poten te campo

magne ti co.

3-  Questo campo magne ti co, appo sto all’e ster no, ini zia a movi men ta re le par -

ti cel le di ferro nel tumo re.  Nel frat tem po la tem pe ra tu ra nel tumo re con te nen te

le par ti cel le di ossi do di ferro si eleva fino a 45 gradi Celsius (113 gradi

Fahrenheit).

4- in pochi minu ti le cel lu le can ce ro se, inca pa ci di pro teg ger si dal calo re, ven -

go no o inde bo li te o distrut te.  Il tumo re può esse re allo ra com ple ta men te estir pa -

to con una sus se guen te che mio te ra pia. 
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("Nanotechnology suc ces sful ly helps can cer the ra pies (La nano tec no lo gia coa diu va
con suc ces so le tera pie per il can cro)," IIC Fast Track, Nanotech News from Eastern
Germany, Industrial Investment Council, October 2003; www.iic.de/uplo ads/media/
NANO_FT_Nov2003_01.pdf)

Il dif fon der si di que sta tec ni ca è un con si de re vo le svi lup po nel trat ta men to di
que sta malat tia poten zial men te leta le.  Nel trat ta men to di un male così dif fu so
come il can cro, l’uso della espres sio ne   “il ferro nel quale giace gran de forza e
che ha molti usi per il gene re umano” (Surat al-Hadid: 25) nel Corano è par ti co -
lar men te degno di nota.  In quel ver set to, infat ti, il Corano sem bra indi ca re i
bene fi ci del ferro per la salu te degli uomi ni.  (Allah ne sa di più).
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l darwinismo, in altre parole la teoria dell'evoluzione, fu avanza-
to con lo scopo di negare il fatto concreto della creazione, ma in
realtà non è altro che un non-senso debole e antiscientifico. Questa

teoria, che sostiene che la vita sia emersa per caso dalla materia inanimata, è stata
invalidata dalle prove scientifiche dell'ordine miracoloso nell'universo e degli
esseri viventi. In tal modo, la scienza ha confermato il fatto che Dio ha creato l'u-
niverso e le cose in esso viventi. La propaganda condotta oggi allo scopo di man-
tenere in vita la teoria dell'evoluzione si basa esclusivamente sulla distorsione dei
fatti scientifici, su interpretazioni pregiudiziali, bugie e falsità mascherate da
scienza.

Eppure questa propaganda non riesce a nascondere la verità. Il fatto che la
teoria dell'evoluzione sia il più grande inganno della storia della scienza è stato
espresso molte volte nel mondo scientifico negli ultimi 20-30 anni. Le ricerche
svolte dopo gli anni 1980, in particolare, hanno rivelato che le tesi del darwinismo
sono totalmente infondate, e questo è stato affermato da un gran numero di scien-
ziati. Negli Stati Uniti in particolare, molti scienziati di campi diversi, come la
biologia, la biochimica e la paleontologia, riconoscono che il darwinismo non è
valido e utilizzano, per dar conto dell'origine della vita,il fatto della creazione. 

Noi abbiamo esaminato il crollo della teoria dell'evoluzione e le prove della
creazione in gran dettaglio scientifico in molte delle nostre opere, e continuiamo
a farlo. Data l'enorme importanza di questo argomento, sarà molto utile darne
qui una sintesi.

Il crollo scientifico del darwinismo

Sebbene questa dottrina possa essere fatta risalire fino all'antica Grecia, la teo-
ria dell'evoluzione è stata avanzata in maniera estensiva nel diciannovesimo
secolo. Lo sviluppo più importante che ne ha fatto l'argomento principale nel
mondo della scienza è stato L'origine delle specie di Charles Darwin, pubblicato
nel 1859. In questo libro egli negava che Dio abbia creato ciascuna diversa specie
vivente sulla terra separatamente, sostenendo che tutti gli esseri viventi avevano
un antenato comune e si erano diversificati nel tempo attraverso piccoli cambia-
menti. La teoria di Darwin non era basata su un dato scientifico concreto; come
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egli stesso ammetteva, si trattava solo di una "assunzione".
Inoltre, come Darwin stesso confessava nel lungo capitolo
del suo libro intitolato "Le difficoltà della teoria", la teoria
era debole di fronte a molte questioni essenziali.

Darwin riponeva tutte le sue speranze nelle nuove
scoperte scientifiche, che egli si aspettava avrebbero
risolto queste difficoltà. Invece, contrariamente alle sue
aspettative, le scoperte scientifiche ampliarono le dimen-
sioni di tali difficoltà. La sconfitta del darwinismo di fron-
te alla scienza può essere sintetizzata in questi tre argomen-
ti di base:

1) La teoria non può spiegare come la vita si sia prodotta sulla terra.
2) Nessuna scoperta scientifica dimostra che il "meccanismo evolutivo" pro-

posto dalla teoria abbia alcun potere e evolutivo.
3) I reperti fossili provano l'esatto opposto di ciò che suggerisce la teoria.
In questa sezione, esamineremo questi tre fondamentali nelle linee generali.

Il primo passaggio non superabile: L'origine della vita

L'evoluzione presuppone che tutte le specie viventi si siano evolute da una
singola cellula vivente emersa sulla terra primitiva 3,8 miliardi di anni fa. Come
è stato possibile che un'unica cellula abbia potuto generare milioni di specie
viventi complesse e, se è vero che c'è stata questa evoluzione, perché non è pos-
sibile osservarne tracce nei reperti fossili? Queste sono solo
alcune delle domande cui la teoria non riesce a rispon-
dere. Tuttavia, innanzitutto, dobbiamo chiedere:
dove ha avuto origine questa "cellula iniziale"?

Poiché la teoria dell'evoluzione nega la crea-
zione e qualunque tipo di intervento sopranna-
turale, sostiene che la "cellula iniziale" si è origi-
nata per coincidenza nell'ambito delle leggi
della natura, senza alcun progetto, piano o pre-
disposizione. Secondo la teoria, la materia inani-
mata deve aver prodotto una cellula vivente come
risultato di coincidenze. Una tale affermazione, tut-
tavia, è incoerente con le più inattaccabili regole della
biologia.

"La vita viene dalla vita"

Nel suo libro, Darwin non ha mai fatto riferimento all'origine della vita.
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L'interpretazione primitiva della scienza al suo tempo si basava sull'assunzione

che gli esseri viventi avevano una struttura molto semplice. Fin dai tempi medie-

vali, era stata ampiamente accettata la generazione spontanea, teoria che sostiene

che materiali non viventi si siano uniti a formare organismi viventi. Si credeva

comunemente che gli insetti si creassero dai resti di cibo, e i topi dal grano.

Venivano condotti interessanti esperimenti per provare questa teoria. Si metteva

del grano su un pezzo di stoffa sporco, e si credeva che da questo si originassero,

dopo un po', dei topi.

İn maniera simile, le larve che si sviluppano nel cibo guasto erano presi come

prova della generazione spontanea. Tuttavia, in seguito si è compreso che i vermi

non compaiono sulla carne spontaneamente, ma sono portati da mosche in forma

di larve, invisibili all'occhio nudo.

Anche quando Darwin scrisse L'origine delle specie, la credenza che i batteri si

producessero dalla materia non vivente era ampiamente accettata nel mondo

della scienza.

Tuttavia, cinque anni dopo la pubblicazione del libro di Darwin, Louis

Pasteur annunciò i suoi risultati dopo lunghi studi ed esperimenti, che dimostra-

vano la falsità della generazione spontanea, uno dei pilastri della teoria di

Darwin. Nella sua conferenza trionfale alla Sorbona nel 1864, Pasteur disse: "La

dottrina della generazione spontanea non potrà mai risollevarsi dal colpo mortale inferto-

le da questo semplice esperimento". 106

Per lungo tempo, i sostenitori della teoria dell'evoluzione hanno fatto resi-

stenza a queste scoperte. Tuttavia, quando lo sviluppo della scienza ha svelato

una complessa struttura della cellula di un essere vivente, l'idea che la vita potes-

se venire in essere per coincidenza si è trovata in un'impasse ancora maggiore.

Gli sforzi inconcludenti del ventesimo secolo

Il primo evoluzionista ad occuparsi dell'argomento dell'origine della vita nel

ventesimo secolo fu il noto biologo russo Alexander Oparin. Con varie tesi avan-

zate negli anni 1930, tentò di provare che una cellula vivente si poteva generare

per coincidenza. Ma questi studi erano condannati al fallimento, e Oparin dovet-

te confessare:

Sfortunatamente, tuttavia, il problema dell'origine della cellula è forse il

punto più oscuro nell'intero studio dell'evoluzione degli organismi. 107

Gli evoluzionisti seguaci di Oparin tentarono di condurre esperimenti per

risolvere questo problema. L'esperimento più noto è quello condotto dal chimico

americano Stanley Miller nel 1953. Combinando nell'esperimento i gas che egli

sosteneva essere esistiti nell'atmosfera della terra primordiale, e aggiungendo

energia a questa mescolanza, Miller sintetizzò diverse molecole organiche (ami-
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noacidi) presenti nella struttura delle proteine.

Erano passati appena pochi anni che già si rivelò che l'esperimento, a suo

tempo presentato come un passo importante nel nome dell'evoluzione, non era

valido, poiché l'atmosfera usata nell'esperimento era molto diversa dalle reali

condizioni della terra.108

Dopo un lungo silenzio, Miller confessò che l'ambiente atmosferico che aveva

usato non era realistico. 109

Tutti gli sforzi degli evoluzionisti durante il ventesimo secolo per spiegare l'o-

rigine della vita sono finiti in fallimento. Il geo-chimico Jeffrey Bada, del San

Diego Scripps Institute accetta questo fatto in un articolo pubblicato sulla rivista

Earth nel 1998:

Stiamo per lasciare il ventesimo secolo, ma ancora siamo di fronte al più grande pro-

blema irrisolto che avevamo quando il secolo iniziato: come si è originata la vita sulla

terra? 110

La complessa struttura della vita

La ragione principale per cui la teoria dell'evoluzione è finita in una così gran-

de impasse riguardo l'origine della vita, è che anche quegli organismi viventi

destinati ad essere più semplici hanno delle strutture incredibilmente complesse.

La cellula di un essere vivente è più complessa di tutti i prodotti tecnologici del-

l'uomo. Oggi, anche nei laboratori più avanzati del mondo, non è possibile crea-

re una cellula vivente mettendo insieme elementi chimici organici.

Le condizioni necessarie per la formazione di una cellula sono quantitativa-

mente troppe per essere liquidate con le coincidenze. La probabilità che le pro-

teine, i blocchi costitutivi di una cellula, vengano sintetizzati per coincidenza, è

di 1 su 10950 per una proteina media costituita da 500 aminoacidi. In matematica,

una probabilità inferiore a 1 su 1050 è considerata impossibile in termini pratici.

La molecola del DNA, che si trova nel nucleo di una cellula e che conserva le

informazioni genetiche, è una incredibile banca dati. Se le informazioni codifica-

te nel DNA dovessero essere messe per iscritto, impegnerebbero una biblioteca
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gigantesca formata da circa 900 volumi di enciclopedia, ognuno di 500 pagine.
Un dilemma molto interessante si presenta a questo punto: il DNA può repli-

carsi soltanto con l'aiuto di alcune proteine specializzate (enzimi). Tuttavia, la
sintesi di questi enzimi può essere realizzata soltanto con le informazioni codifi-
cate nel DNA. Poiché ambedue dipendono l'uno dall'altro, devono essere esistiti
nello stesso momento perché potesse esserci replicazione. Questo conduce in un
vicolo cieco lo scenario che vede la vita originata da se stessa. Il professor Leslie
Orgel, un evoluzionista di fama dell'Università di San Diego, California, confes-
sa questo fatto nel numero del settembre 1994 della rivista Scientific American:

È estremamente improbabile che le proteine e gli acidi nucleici, entrambi struttural-

mente complessi, siano nati spontaneamente nello stesso luogo e nello stesso momen-

to. E inoltre sembra anche impossibile avere l'uno senza l'altro. Quindi, a veder bene,

bisognerebbe concludere che la vita non avrebbe mai, in effetti, potuto originarsi

mediante elementi chimici. 111

Senza dubbio, se è impossibile che la vita si sia originata da cause naturali, si
deve accettare che la vita è stata "creata" in un modo soprannaturale. Questo fatto
invalida esplicitamente la teoria dell'evoluzione, il cui scopo principale è negare
la creazione.

L'immaginario meccanismo dell'evoluzione 

Il secondo punto importante che nega la teoria di Darwin é che si è capito che
entrambi i concetti avanzati dalla teoria come "meccanismi evolutivi" non hanno,
in realtà alcun potere evolutivo.

Darwin ha basato la sua costruzione interamente sul meccanismo della "sele-
zione naturale". L'importanza che egli attribuiva a questo meccanismo traspariva
già nel nome del suo libro: L'origine delle specie, per mezzo della selezione naturale...

Secondo il principio di selezione naturale, gli esseri viventi più forti e più
adatti alle condizioni naturali del proprio abitata sopravviveranno nella lotta per
la vita. Per esempio, in un branco di cervi minacciato dall'attacco di animali sel-
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vatici, sopravviveranno quelli che riescono a correre più velocemente. Quindi, il
branco di cervi sarà composto dagli individui più veloci e più forti. Tuttavia, senza
discussione, questo meccanismo non provocherà il fatto che il cervo si evolve e si tra-
sforma in un'altra specie vivente, per esempio un cavallo.

Quindi, il meccanismo della selezione naturale non ha alcun potere evolutivo.
Anche Darwin era consapevole di questo fatto e dovette dichiarare nel suo libro
L'origine delle specie:

La selezione naturale non può provocare nulla se non intervengono differenze o varia-
zioni individuali favorevoli. 112

L'impatto di Lamarck

Dunque, come si possono verificare queste "variazioni favorevoli"? Darwin
provò a rispondere a questa domanda dal punto di vista della consapevolezza scien-
tifica primitiva di quel tempo. Secondo il biologo francese Chevalier de Lamarck
(1744-1829), vissuto prima di Darwin, le creature viventi trasmettevano i tratti acqui-
siti durante la propria esistenza alla generazione successiva. Egli sosteneva che que-
sti tratti, accumulati da una generazione all'altra, causassero la formazione di nuove
specie. Per esempio egli sosteneva che le giraffe si erano evolute dalle antilopi; poi-
ché queste si sforzavano di mangiare le foglie di alberi alti, i loro colli si erano este-
si di generazione in generazione.

Anche Darwin dava esempi simili. Nel suo libro l'origine delle
specie, per esempio, dice che degli orsi finiti a cercare cibo nel-

l'acqua si erano con il tempo trasformati in balene. 113
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Tuttavia, le leggi dell'ereditarietà scoperte da Gregor Mendel (1822-84) e veri-
ficate dalla scienza della genetica, fiorita nel ventesimo secolo, hanno demolito
completamente la leggenda che i tratti acquisiti siano trasmessi alle generazioni
successive. Così, la selezione naturale perse la sua considerazione come meccani-
smo evolutivo.

Neo-darwinismo e mutazioni

Per trovare una soluzione, i darwinisti avanzarono la "teoria sintetica moder-
na" più comunemente conosciuta come neo-darwinismo, alla fine degli anni 1930.
Il neo-darwinismo aggiunse le mutazioni, che sono distorsioni provocate dei geni
degli esseri viventi da fattori esterni come radiazioni o errori di replicazione,
come "causa di variazioni favorevoli" in aggiunta alla mutazione naturale.

Oggi, il modello che nel mondo rappresenta l'evoluzionismo è il neo darwi-
nismo. La teoria sostiene che i milioni di esseri viventi si sono formati come risul-
tato di un processo mediante il quale numerosi organi complessi di questi orga-
nismi (per esempio, orecchie, occhi, polmoni ed ali) hanno subito "mutazioni",
cioè disordini genetici. Eppure, c'è un fatto scientifico diretto che smentisce com-
pletamente questa teoria: le mutazioni non provocano sviluppo negli esseri
viventi; al contrario, sono sempre dannose.

La ragione di questo è molto semplice: il DNA ha una struttura molto com-
plessa, e gli effetti casuali possono solo danneggiarlo. Il genetista americano B. G.
Ranganathan spiega a questo fatto così:

Innanzitutto le vere e proprie mutazioni sono molto rare in natura. In secondo luogo,
la maggior parte delle mutazioni sono pericolose perché sono casuali, invece di essere
cambiamenti ordinati nella struttura dei geni; qualunque cambiamento casuale in un

sistema strettamente ordinato sarà per il peggio,
non per il meglio. Per esempio, se un terremoto va
a scuotere la struttura rigorosamente ordinata di
un edificio, provocherà un cambiamento casuale
nell'armatura dell'edificio che, con ogni probabi-
lità, non sarà un miglioramento. 114

I reperti fossili: nessun segno di forme
intermedie

La prova più evidente che lo scenario sug-
gerito dalla teoria dell'evoluzione non è mai
esistito sono i reperti fossili.

Secondo questa teoria, tutte le specie
viventi sono scaturite da un predecessore. Una
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specie precedentemente esistente si è mutata nel tempo in qualcosa di diverso e

tutte le specie sono venute in essere in questa maniera. In altre parole, questa tra-

sformazione si è compiuta gradualmente per milioni di anni.

Se fosse stato così, avrebbero dovuto esistere e vivere in questo lungo perio-

do di trasformazione, innumerevoli specie intermedie.

Per esempio, nel passato avrebbe dovuto esserci qualche essere metà

pesce/metà rettile, che aveva acquisito alcuni tratti rettili in aggiunta ai tratti itti-

ci che già possedeva. Oppure avrebbe dovuto esistere qualche rettile-uccello, che

aveva acquisito alcuni tratti di un volatile in aggiunta ai tratti rettili che già pos-

sedeva. Poiché questa sarebbe stata una fase transitoria, questi esseri viventi

avrebbero dovuto essere handicappati, difettosi, limitati. Gli evoluzionisti chia-

mano queste creature immaginarie, che essi credono siano vissute nel passato,

"forme transitorie". 

Se tali animali fossero realmente esistiti, avrebbero dovuto essere milioni o

addirittura miliardi, di numero e varietà. Quel che più importa, nei reperti fossi-

li dovrebbero essere presenti i resti di queste strane creature. In L'origine delle spe-

cie, Darwin spiegava:

Se la mia teoria fosse vera, dovrebbero senz'altro essere esistite innumerevoli varietà

intermedie, che collegano più strettamente tutte le specie dello stesso gruppo... Di

conseguenza, la prova della loro esistenza potrebbe essere trovata solo tra i resti fossi-

li.115

Le speranze di Darwin demolite

Tuttavia, sebbene gli evoluzionisti abbiano fatto enormi sforzi per trovare i

fossili fin dalla metà del diciannovesimo secolo in tutto il mondo, non sono mai

state scoperte forme transitorie. Al contrario delle aspettative degli evoluzionisti,

tutti i fossili dimostrano che la vita è comparsa sulla terra all'improvviso e già ben

formata.

Un famoso paleontologo britannico, Derek V. Ager, ammette questo fatto,

nonostante sia un evoluzionista: 

Emerge il punto che se esaminiamo nel dettaglio i reperti fossili, a livello di ordini o

di specie, troviamo - ripetutamente - non l'evoluzione graduale, ma l'esplosione

improvvisa di un gruppo a spese di un altro. 116

Ciò significa che nei reperti fossili, tutte le specie viventi sono emerse all'im-

provviso già completamente formate, senza alcuna forma intermedia. Questo è

esattamente il contrario delle tesi di Darwin. Inoltre, è una prova schiacciante che

tutti gli esseri viventi sono stati creati. L'unica spiegazione di una specie vivente

che compare all'improvviso e già completa di ogni dettaglio senza alcun antena-

to evolutivo, è che è stata creata. Questo fatto viene ammesso anche dal notissi-
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mo biologo evoluzionista Douglas Futuyma:
Con la creazione e l'evoluzione si esauriscono le possibili spiegazioni dell'origine
degli esseri viventi. O gli organismi sono apparsi sulla terra completamente svilup-
pati, oppure no. Se non lo sono, devono essersi sviluppati da specie preesistenti
mediante qualche processo di modifica. Se sono apparsi ad uno stadio già completa-
mente sviluppato, devono essere stati indubbiamente creati da una qualche intelli-
genza onnipotente. 117

I fossili dimostrano che gli esseri viventi sono emersi completamente svilup-
pati in uno stato perfetto sulla terra. Ciò significa che alla "origine delle specie",
contrariamente alle supposizioni di Darwin, non c'è l'evoluzione ma la creazione.

La favola dell'evoluzione umana

L'argomento più spesso avanzato dai sostenitori della teoria dell'evoluzione è
quello dell'origine dell'uomo. La tesi darwinista dà per scontato che l'uomo
moderno si sia evoluto da creature scimmiesche. Nel corso di questo presunto
processo evolutivo, che si suppone sia cominciato 4-5 milioni di anni fa, si ritiene
siano esistite alcune "forme transitorie" tra l'uomo moderno e i suoi predecesso-
ri. Secondo questo scenario del tutto immaginario, ci sono state quattro "catego-
rie" di base:

Australopiteco
Homo habilis
Homo erectus
Homo sapiens
Gli evoluzionisti chiamano Australopiteco - che significa 'scimmia sudafrica-

na' - i presunti primi antenati scimmieschi dell'uomo. Questi esseri viventi in
realtà non sono altro che un'antica specie di scimmie
che si è estinta. La completa ricerca fatta su vari
esemplari di Australopiteco da parte di due anato-
misti di fama mondiale, dall'Inghilterra e dagli
Usa, cioè Lord Solly Zuckerman e il prof. Charles
Oxnard, dimostra che queste scimmie appartene-
vano ad una specie comune di scimmie estintesi,
che non aveva alcuna somiglianza con gli
umani. 118

Gli evoluzionisti classificano i successivi
stadi dell'evoluzione umana con il termine
"Homo", uomo. Secondo la loro tesi, gli
esseri viventi della serie Homo sono più svi-
luppati del Australopiteco. Gli evoluzionisti
hanno architettato uno schema evolutivo fantasti-

Fossile falso:  

L’uomo di Piltdown
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co sistemando diversi fossili di queste creature e in un ordine particolare. Questo

schema è immaginario perché non è mai stato provato che ci sia stata una rela-

zione evolutiva tra queste classi diverse.

Ernst Mayr, uno dei più importanti evoluzionisti del ventesimo secolo, sostie-

ne nel suo libro Una lunga controversia che "in particolare [i rompicapi] storici

come l'origine della vita o dell'Homo sapiens, sono estremamente difficili e pos-

sono sfuggire perfino ad una spiegazione finale soddisfacente".119

Disegnando la catena di collegamenti Australopiteco> Homo habilis> Homo

erectus> Homo sapiens, gli evoluzionisti sottintendono che ognuna di queste

specie è l'antenata dell'altra. Tuttavia le recenti scoperte dei paleontologi hanno

rivelato che l'Australopiteco, l'Homo abilis e l'Homo erectus vivevano in parti

diverse del mondo nello stesso momento.120

Inoltre, un certo segmento di umani classificati come Homo erectus è vissuto

fino a tempi molto recenti. L'Homo sapiens neandarthalensis e l'Homo sapiens

sapiens (l'uomo moderno) coesistevano nello stesso territorio geografico.121

Questa situazione sembra indicare l'invalidità della tesi che essi sono antena-

ti gli uni degli altri. Stephen Jay Gould ha spiegato così questo punto morto della

teoria dell'evoluzione, nonostante fosse egli stesso uno dei principali sostenitori

dell'evoluzione del ventesimo secolo:

Che cosa è stato della nostra scala se ci sono tre stirpi di ominidi coesistenti (A. afri-

canus, i robusti australopithechi e H. habilis), nessuna chiaramente derivata dall'al-

tra? Inoltre, nessuna delle tre mostra alcuna tendenza evolutiva durante la sua per-

manenza sulla terra.122

In breve, lo scenario dell'evoluzione umana, "sostenuto" con l'ausilio di vari

disegni di creature "metà scimmia/metà uomo" che compaiono nei media e nei

libri di testo, il che è propaganda esplicita, non è altro che una favola senza alcun

fondamento scientifico.

Questo è un disegno fatto

basandosi su un singolo

dente, pubblicato il 24

luglio 1922 sulla rivista

Illustrated London News.

Gli Evoluzionisti però ci

rimasero molto male

quando si scoprì che il

dente non apparteneva né

ad una creatura di tipo

scimmiesco né ad un

uomo, ma solo ad una

specie estinta di maiali.

FALSEFALSE
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Lord Solly Zuckerman, uno dei più famosi e rispettati scienziati della Gran

Bretagna, che ha condotto ricerche su questo argomento per anni ed ha studiato

i fossili di Australopiteco per 15 anni, ha concluso infine, nonostante fosse egli

stesso un evoluzionista, che in realtà non c'è alcun albero genealogico che si dira-

ma da creature scimmiesche all'uomo. Zuckerman ha anche realizzato un inte-

ressante "spettro della scienza" che va da ciò che egli considerava scientifico a ciò

che egli considerava anti-scientifico. Secondo lo spettro di Zuckerman, i campi

della scienza più "scientifici" - cioè dipendenti da dati concreti - sono la chimica e

la fisica. Dopo di questi vengono le scienze biologiche e quindi le scienze sociali.

All'estremità dello spettro, che dunque è la parte considerata più "anti-scientifi-

ca", ci sono le "percezioni extra-sensoriali" - concetti come la telepatia e il sesto

senso - e infine "l'evoluzione umana". Così Zuckerman spiega il suo ragionamen-

to:

Quando ci spostiamo dal registro della verità oggettiva in quei campi di presunta

scienza biologica, come le percezioni extrasensoriali o l'interpretazione della storia dei

fossili umani, laddove [all'evoluzionista] fiducioso è possibile qualunque cosa - e lad-

dove l'ardente credente [nell'evoluzione] è a volte capace di credere parecchie cose

contraddittorie allo stesso tempo.123

La favola dell'evoluzione umana si riduce a nulla più che le interpretazioni

pregiudizievoli di qualche fossile portato alla luce da certe persone che aderisco-

no ciecamente alla propria teoria.
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Non vi è alcuna differenza tra il fossile di questo gamberetto di 195

milioni d’anni fa e i gamberetti d’oggigiorno.

Un fossile di tartaruga di 50 milioni d’anni fa, e una tartaruga d’oggi-

giorno la cui forma è rimasta inalterata per milioni di anni.



La formula darwinista!

Oltre a tutte le prove tecniche che abbiamo trattato fin qui, ora, per una volta,
esaminiamo quale tipo di superstizione hanno gli evoluzionisti, con un esempio
tanto semplice da essere compreso perfino dai bambini:

La teoria dell'evoluzione sostiene che la vita si forma per caso. Secondo que-
sta affermazione, gli atomi senza vita e incoscienti si unirono a formare la cellula
e quindi in qualche maniera formarono gli altri esseri viventi, compreso l'uomo.
Pensiamo a questo. Quando mettiamo insieme di elementi che sono i blocchi
costruttivi della vita come il carbonio, il fosforo, l'azoto e il potassio, si forma sol-
tanto un ammasso. Non importa a quanti trattamenti lo si sottopone, l'ammasso
di atomi non potrà formare nemmeno un unico essere vivente. Se volete, formu-
liamo un "esperimento" su questo argomento ed esaminiamo dal punto di vista
degli evoluzionisti ciò che essi in realtà sostengono, senza pronunciarlo ad alta
voce, con il nome di "formula darwinista".

Poniamo che gli evoluzionisti mettano in grandi fusti grandi quantità dei
materiali presenti nella composizione degli esseri viventi come il fosforo, l'azoto,
il carbonio, l'ossigeno, il ferro e il magnesio.

Inoltre, poniamo che aggiungano a questi barili qualunque materiale non esi-
stente in condizioni normali, ma che ritengano necessario. Poniamo che aggiun-
gano a questa mescolanza tutti gli aminoacidi e tutte le proteine - ognuna delle
quali ha una probabilità di formazione di 10-950 - che vogliono. Facciamo che
espongano queste mescolanze al calore e all'umidità che preferiscono. Che le
mescolino con qualunque strumento tecnologico desiderino. Che pongano i più
famosi scienziati accanto a questi fusti e che questi esperti aspettino a turno,
accanto ai barili, per miliardi e anche milioni di miliardi di anni. Lasciamoli libe-
ri di usare tutti tipi di condizione che ritengono essere necessario per la forma-
zione di un essere umano. Non importa ciò che essi faranno, non riusciranno pro-
durre da questi barili un essere umano, ad esempio un professore che esamini la
propria struttura cellulare sotto il microscopio elettronico. Non riusciranno a pro-
durre giraffe, leoni, api, canarini, cavalli, delfini, rose, orchidee, gigli, garofani,
banane, arance, mele, datteri, pomodori, angurie, meloni, fichi, olive, uva, pesche,
pavoni, fagiani, farfalle multicolori o milioni di altri esseri viventi come questi. In
effetti, non potranno ottenere neanche un'unica cellula di uno di essi.

In breve, gli atomi incoscienti non possono formare la cellula unendosi. Non
possono prendere una nuova decisione e dividere questa cellula in due, poi pren-
de le altre decisioni e creare i professori che per primi hanno inventato il micro-
scopio elettronico e poi hanno esaminato la propria struttura cellulare con quel
microscopio. La materia è un ammasso incosciente, senza vita, e viene alla vita
per la creazione suprema di Dio.
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La teoria dell'evoluzione, che sostiene l'opposto, è una fallacia totale comple-
tamente opposta alla ragione. A pensarci anche soltanto un po', si svela questa
realtà, proprio come nell'esempio che precede.

La tecnologia dell'occhio dell'orecchio

Un altro argomento che resta senza risposta nella teoria dell'evoluzione è l'ec-
cellente qualità della percezione dell'occhio dell'orecchio.

Prima di passare all'argomento dell'occhio, esaminiamo brevemente il modo
in cui vediamo. I raggi di luce che provengono da un oggetto finiscono capovol-
ti sulla retina dell'occhio. Qui, tali raggi di luce vengono trasmessi in segnali elet-
trici da parte delle cellule e raggiungono un piccolo punto nella parte posteriore
del cervello, il "centro della visione". Questi segnali elettrici sono percepiti in que-
sto centro come un'immagine dopo una serie di processi. Con questo presuppo-
sto tecnico, facciamo qualche ragionamento.

Il cervello è isolato dalla luce. Ciò significa che al suo interno è completa-
mente buio, e che non c'è luce che raggiunga il luogo in cui esso è collocato.
Quindi, il "centro della visione" non è toccato dalla luce e può essere perfino il
luogo più sicuro di cui si abbia conoscenza. Tuttavia, si riesce a vedere un mondo
luminoso e brillante in questo pozzo di oscurità.

L'immagine formata nel occhio è così chiara e distinta che perfino la tecnolo-
gia del ventesimo secolo non è stata ancora in grado di ottenerla. Per esempio,
guardate il libro che state leggendo, le vostre mani con cui lo tenete e poi solle-
vate la vostra testa e guardate attorno a voi. Avete mai visto altrove un'immagi-
ne tanto chiara e distinta come questa? Anche lo schermo televisivo più avanza-
to prodotto dal maggior fabbricante di tv nel mondo non
vi potrà fornire un'immagine tanto
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A confronto con le moderne mac-

chine fotografiche e registratori,

l’occhio e l’orecchio sono crea-

zioni molto più complesse e

molto meno difettose.



Movimento

Il Tatto Tocco

Discorso
Vedere

Il Gusto

L’Olfatto 

’Udito 

chiara. Questa è un'immagine tridimensionale, colorata e estremamente netta.

Per più di 100 anni, migliaia di ingegneri hanno provato a raggiungere questa

chiarezza. Sono state impiantate fabbriche, enormi stabilimenti, è stata fatta

molta ricerca, sono stati creati progetti e piani per questo scopo. Di nuovo, guar-

date uno schermo tv e il libro che tenete tra le mani. Vedrete che c'è una grande

differenza nella definizione e nella chiarezza. Inoltre, lo schermo tv mostra

un'immagine bidimensionale laddove con i vostri occhi avete una prospettiva tri-

dimensionale con la profondità.

Per molti anni, decine di migliaia di ingegneri hanno provato a fare una tv tri-

dimensionale e ad ottenere la qualità di visione dell'occhio. Sì, hanno creato un

sistema tv tridimensionale, ma non è possibile guardarlo senza indossare specia-

li occhiali 3-D; inoltre, è soltanto una tridimensionalità artificiale. Lo sfondo è

confuso, il primo piano appare come uno scenario di carta. Non è stato mai pos-

sibile produrre una visione chiara e distinta come quella dell'occhio. Sia nella

macchina fotografica sia nella televisione, c'è una perdita di qualità dell'immagi-

ne.

Gli evoluzionisti sostengono che il meccanismo che produce questa immagi-

ne chiara e distinta si è formato per caso. Ora, se qualcuno vi dicesse che la tele-

visione nella vostra stanza si è formata come risultato del caso, che tutti i suoi
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Noi viviamo la nostra intera vita

nei nostri cervelli.  La gente che

vediamo, i fiori che annusiamo, la

musica che udiamo, i frutti che

gustiamo, l’umidità che perce-

piamo con le nostre mani – tutto

non è altro che impressioni che

diventano “realtà” nel cervello.

Ma lì non esistono colori, voci o

immagini.  Viviamo in un habitat

formato da impulsi elettrici.

Questa non è solo una teoria, ma

è la spiegazione scientifica di

come noi percepiamo il mondo

esterno.



atomi la sua mente si sono trovati insieme ed hanno composto l'apparecchio che

produce un'immagine, che cosa pensereste? Come possono gli atomi fare ciò che

migliaia di persone non riescono a fare?

Se un apparecchio che produce un'immagine più primitiva di quella dell'oc-

chio non può essersi formato per caso, allora è molto evidente che l'occhio e l'im-

magine vista dall'occhio non possono essersi formati per caso. La stessa situazio-

ne si applica all'orecchio. L'orecchio esterno cogliere i suoni disponibili mediante

il padiglione auricolare e li dirige verso il centro dell'orecchio, l'orecchio centrale

trasmette le vibrazioni sonore intensificandole, e l'orecchio interno invia queste

vibrazioni al cervello traducendole in segnali elettrici. Proprio come con l'occhio,

l'atto di udire si completa nel centro dell'udito, nel cervello.

La situazione dell'occhio è vera anche per l'orecchio. Cioè, il cervello è isola-

to dal suono proprio come lo è dalla luce. Nessun suono gli arriva. Quindi, non

importa quanto rumoroso sia l'esterno, l'interno del cervello è completamente

silenzioso. Tuttavia, i suoni più definiti vengono percepiti nel cervello. Nel nostro

cervello completamente silenzioso, è possibile ascoltare le sinfonie ed udire tutti

i rumori di un luogo affollato. Tuttavia, se il livello del suono nel nostro cervello

venisse misurato da un apparecchio di precisione al momento, vi si troverebbe

completo silenzio come elemento prevalente.

Come con le immagini, decenni di sforzi sono stati spesi nel provare a gene-

rare e riprodurre il suono che fosse fedele all'originale. I risultati di questi sforzi

sono i registratori del suono, i sistemi hi-fi e i sistemi per la percezione del suono.

Nonostante tutta questa tecnologia e le migliaia di ingegneri ed esperti che hanno

lavorato a questi sforzi, non è stato ancor ottenuto un suono che abbia la stessa

definizione e chiarezza del suono percepito dall'orecchio. Pensate ai sistemi hi-fi

di qualità superiore prodotti dalle più grandi società dell'industria musicale.

Anche in questi apparecchi, quando il suono viene registrato, si perde qualcosa;

o quando si accende un hi-fi si sente sempre un suono sibilante prima che inizi la

musica. Tuttavia, i suoni che sono il prodotto della tecnologia del corpo umano

sono estremamente definiti e chiari. Un orecchio umano non percepisce un suono

accompagnato da un suono sibilante o con i ronzii come un hi-fi; invece, perce-

pisce il suono esattamente come, definito il chiaro. Questo il modo in cui è stato

fin dalla creazione dell'uomo. Fin qui, nessun apparecchio visivo o di registra-

zione creato dall'uomo si è rivelato tanto sensibile e riuscito nel percepire i dati

sensoriali come l'occhio e l'orecchio. Tuttavia, per quello che riguarda la vista e

l'udito, si trova dietro una verità ancora più grande.

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR) 241



A chi appartiene la coscienza che vede ed ode all'interno del cer-
vello?

Chi guarda l'affascinante mondo nel cervello, chi ascolta le sinfonie e il cin-
guettio degli uccellini, e chi odora la rosa?

Le stimolazioni che vengono dagli occhi, dalle orecchie dal naso di una per-
sona viaggiano fino a cervello come impulsi nervosi elettrochimici. Nei libri di
biologia, fisiologia e biochimica, si possono trovare tutti i dettagli su come que-
st'immagine si forma nel cervello. Tuttavia, non riuscirete a spiegarvi il fatto più
importante: chi percepisce questi impulsi nervosi elettrochimici come immagini,
suoni, odori e eventi sensoriali nel cervello? C'è una coscienza nel cervello che
percepisce tutto ciò senza sentire alcuna necessità di un occhio, un orecchio ed un
naso. A chi appartiene questa coscienza? Naturalmente non appartiene i nervi, né
allo strato di grasso né ai neuroni che formano il cervello. È per questo che i
darwinisti-materialisti, che credono che ogni cosa sia composta di materia, non
possono rispondere a queste domande.

Poiché questa coscienza è lo spirito creato da Dio, che non ha bisogno del-
l'occhio per guardare le immagini dell'orecchio per udire i suoni. Inoltre, non ha
bisogno del cervello per pensare. Chiunque legga questi fatti espliciti e scientifi-
ci dovrebbe riflettere su Dio onnipotente, e avere timore e cercare rifugio in Lui,
poiché Egli può concentrare l'intero universo in un luogo oscuro di pochi centi-
metri cubici in una forma tridimensionale, colorata, ombreggiata e luminosa.

Una fede materialista

Le informazioni che abbiamo proposto fin qui ci mostrano che la teoria dell'e-
voluzione è incompatibile con i dati scientifici. La tesi della teoria che riguarda l'o-
rigine della vita è incoerente con la scienza, i meccanismi evolutivi che propone
non hanno alcun potere evolutivo, e i fossili dimostrano che le forme intermedie
necessarie non sono mai esistite. Così ne segue di certo che la teoria dell'evoluzio-
ne dovrebbe essere messa da parte come idea anti-scientifica. È questo il modo in
cui molte idee, come per esempio il modello di un universo con al centro la terra,
sono state eliminate dall'ordine del giorno della scienza nel corso della storia.

Tuttavia, la teoria dell'evoluzione viene mantenuta all'ordine del giorno della
scienza. Alcune persone provano addirittura a raffigurare le critiche dirette con-
tro di essa come un "attacco la scienza". Perché?

La ragione è che questa teoria è una credenza dogmatica indispensabile per
alcuni ambienti. Questi ambienti sono ciecamente devoti alla filosofia materiali-
sta ed adottano il darwinismo perché è l'unica spiegazione materialistica che
possa essere avanzata per spiegare le opere della natura. In modo abbastanza
interessante, di quando in quando essi confessano anche questo fatto. Un noto
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genetista e sfegatato evoluzionista, Richard C. Lewontin della Harvard University,

confessa di essere "innanzitutto e soprattutto un materialista e poi uno scienziato":

Non è che i metodi e le istituzioni della scienza in qualche modo ci spingono ad accet-

tare la spiegazione materiale del mondo dei fenomeni, ma, al contrario, siamo costretti

dalla nostra aprioristica adesione alle cause materiali a creare un apparato investigati-

vo e un insieme di concetti che producono spiegazioni materiali, non importa quanto

contro-intuitive, non importa quanto mistificanti per chi non è iniziato. Inoltre, questo

materialismo è assoluto, così noi non possiamo consentire che nella nostra porta si infi-

li un Piede Divino.124

Queste sono affermazioni esplicite che il darwinismo è un dogma tenuto vivo

solo per amore di adesione al materialismo. Questo dogma sostiene che non c'è

alcun essere tranne la materia. Quindi, se ne deduce che la materia inanimata,

inconscia ha creato la vita. Si insiste che i milioni di specie viventi diverse (per

esempio, uccelli, pesci, giraffe, tigri, insetti, alberi, fiori, balene ed esseri umani)

sono originate come risultato delle interazioni tra materia come la pioggia, i lampi

e così via dalla materia inanimata. Questo è un preconcetto contrario sia alla ragio-

ne che alla scienza. Eppure i darwinisti continuano a difenderlo proprio per non

"consentire che nella porta si infili un Piede Divino".

Chi non guarda all'origine degli esseri viventi con pregiudizio materialista

vedrà la verità evidente: tutti gli esseri viventi sono opere del Creatore, Che è

Onnipotente, Onnisciente e Sapiente. Questo Creatore è Dio, Che ha creato l'intero

universo dalla non esistenza, lo ha progettato nella forma perfetta e ha plasmato

tutti gli esseri viventi.

La teoria dell'evoluzione: l'incantesimo più potente del mondo

Chiunque sia libero dal pregiudizio e dall'influenza di qualunque ideologia

particolare, chiunque usi soltanto la propria ragione e la propria logica, compren-

derà chiaramente che la fede nella teoria dell'evoluzione, che riporta alla mente le

superstizioni di società che non avevano alcuna conoscenza della scienza o della

civiltà, è del tutto impossibile.

Come spiegato in precedenza, che crede nella teoria dell'evoluzione pensa che

qualche atomo e molecola, lanciati in un grande contenitore, possano produrre il

pensiero, i professori che argomentano e gli studenti universitari; gli scienziati

come Einstein e Galileo; gli artisti come Humphrey Bogart, Frank Sinatra e Luciano

Pavarotti; nonché le antilopi, gli alberi di limone e i garofani. Inoltre, poiché gli

scienziati professori che credono in questo non-senso sono persone colte, è vera-

mente giustificabile parlare di questa teoria come "l'incantesimo più potente del

mondo". Mai prima un'altra fede o idea aveva mai cancellato il bene dell'intelletto

della gente, rifiutando di lasciarli pensare in maniera intelligente logica e nascosto
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la verità gli dissi come se fossero bendati. Questa è una cecità anche peggiore e
più incredibile dell'adorazione dei totem in alcune parti dell'Africa, della devo-
zione al Sole del popolo di Saba, dell'adorazione di idoli costruiti con le proprie
mani da parte della tribù del Profeta Ibrahim (lpscl), o del Vitello d'Oro da parte
del popolo del Profeta Mosè (lpscl).

In realtà, Dio ha additato questa assenza di ragione nel Corano. In molti ver-
setti, Egli rivela che le menti di alcune persone verranno chiuse e che essi saran-
no impotenti a vedere la verità. Ecco alcuni di questi versetti:

In verità [per] quelli che non credono, non fa differenza che tu li avver-
ta oppure no: non crederanno. Allah ha posto un sigillo sui loro cuori e
sulle loro orecchie e sui loro occhi c'è un velo; avranno un castigo
immenso. (Sura al-Baqara, 6-7)

In verità creammo molti dei démoni e molti degli uomini per l'Inferno:
hanno cuori che non comprendono, occhi che non vedono e orecchi che
non sentono, sono come bestiame, anzi ancor peggio. Questi sono gli
incuranti. (Sura al-A‘raf, 179)

Se anche aprissimo loro una porta del cielo perché possano ascendervi,
direbbero: "I nostri occhi sono ipnotizzati o ci hanno lanciato un sorti-
legio!". (Sura al-Hijr, 14-15) 

Non si trovano parole per esprimere quanto è sconcertante che questo sorti-
legio possa tenere in schiavitù una tanto vasta comunità, e non venir spezzato
per 150 anni. È comprensibile che una o poche persone possono credere in sce-
nari impossibili e tesi piene di stupidità ed illogicità. Tuttavia, la "magia" è l'uni-
ca possibile spiegazione per persone di tutto il mondo che credono che atomi
incoscienti e senza vita all'improvviso abbiano deciso di unirsi per formare un
universo che funziona con un sistema perfetto di organizzazione, disciplina,
ragione e coscienza; un pianeta chiamato terra con tutte le sue caratteristiche così
perfettamente adatte alla vita; e gli esseri viventi con infiniti sistemi complessi. In
effetti, il Corano riferisce l'episodio del Profeta Mosè (lpscl) e del faraone per
mostrare che alcune persone che sostengono filosofie alte in effetti influenzano
gli altri con la magia. Quando al faraone fu detto della vera religione, egli disse
al Profeta Mosé (lpscl) di incontrare i suoi maghi. Mosé (lpscl) lo fece, e disse loro
di dimostrare le proprie capacità per primi. Il versetto continua:

"Gettate pure" rispose. Dopo che ebbero gettato, stregarono gli occhi
della gente, la spaventarono e realizzarono un grande incantesimo.
(Sura al-A‘raf, 116)

Come abbiamo visto, i maghi del faraone erano in grado di ingannare chiun-
que, tranne Mosé (lpscl) e coloro che credevano in lui. Tuttavia, la sua prova
interruppe l'incantesimo, o "inghiottì tutto quello che avevano fabbricato", come
dice il versetto:
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Noi ispirammo a Mosè: "Getta la tua verga". E quella inghiottì tutto
quello che avevano fabbricato. Così si affermò la verità e vanificò quel-
lo che avevano fatto. (Surat al-A‘raf, 117-8)

Come possiamo vedere, quando gli uomini realizzarono che su di loro era
stato gettato un incantesimo e ciò che vedevano non era che illusione, i maghi del
faraone perso lo tutta la credibilità. Anche oggi, coloro che, sotto l'influenza di un
incantesimo simile credono in queste tesi ridicole e in veste scientifica e passano
la loro vita a difenderle, se non abbandoneranno le loro credenze superstiziose,
saranno anch'essi umiliati quando la piena verità emergerà e l'incantesimo sarà
spezzato. Infatti, lo scrittore e filosofo inglese di fama mondiale Malcolm
Muggeridge, in passato ateo che ha difeso l'evoluzione per circa sessant'anni, ma
che successivamente ha compreso la verità, rivela la posizione in cui la teoria del-
l'evoluzione si troverà nel prossimo futuro in questi termini:

Io stesso sono convinto che la teoria dell'evoluzione, specialmente con l'ampiezza con
cui è stata applicata, sarà soltanto uno dei grandi giochetti nella libri di storia del
futuro. La posterità si meraviglierà che un'ipotesi così esile e dubbia possa essere stata
accettata con tale incredibile credulità.125

Il futuro non è molto lontano: al contrario, le persone vedranno presto che "il
caso" non è una divinità, e guarderanno indietro alla teoria dell'evoluzione come
il peggior inganno e il più terribile incantesimo del mondo. Questo incantesimo
sta già cominciando rapidamente ad essere scaricato dalle spalle dei popoli in
tutto il mondo. Molte persone che vedono il suo vero aspetto si chiedono mera-
vigliate come possono esserne state catturate.
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utti gli esseri viventi e i sistemi che abbiamo preso in esame in
questo libro stabiliscono chiaramente che Allah creò l'universo e
tutti gli esseri viventi.  Ogni essere, tra cui l'uomo, deve la sua vita
ad Allah.  Egli è Colui il quale dà loro la vita e li mantiene vivi
fino ad una determinata data.  È Allah chi li nutre, li protegge e,

quando essi si ammalano, restituisce loro la salute.
I segni della creazione di Allah, di cui abbiamo cercato di recensirne solo

pochi nel libro, sono così evidenti che qualsiasi persona con coscienza e cono-
scenza può facilmente comprendere e accettare i fatti summenzionati.

Tuttavia non è sufficiente aver raggiunto tale punto, aver accettato cioè il fatto
che siamo circondati da prove che dimostrano la creazione dell'universo da parte
di Allah.  Nel Corano, Allah si riferisce a quelle persone che accettano la Sua esi-
stenza ma ancora non sono sulla retta via:

Di': “Chi provvede per voi il cibo dal cielo e dalla terra? chi domina l'u-
dito e la vista? chi trae il vivo dal morto e il morto dal vivo? chi gover-
na ogni cosa?” Risponderanno: “Allah”. Allora di': “Non [Lo] temerete
dunque?”. Questi è Allah, ecco il vostro vero Signore. Oltre la verità
cosa c'è, se non l'errore? Quanto siete sviati! (Surah Yunus: 31-32)

Il tipo di persone menzionate nel versetto è molto importante:  rispondono a
tutte le domande sull’esistenza e gli attributi di Allah, ed accettano il fatto che
Allah crea ogni cosa.  Eppure Allah li ammonisce “Così non avrete taqwa?” cioè
“com’é che vi siete distratti?”

Questo ci dimostra che l’aver accettato l’esistenza di Allah non significa l’es-
ser stati salvati dall’ “errore”.  Satana non contesta l’esistenza di Allah, si ribella
a Lui.  Ci si può convincere dell’esistenza di Allah a seguito di un qualsiasi con-
vincimento tradizionale, ma senza comprenderne pienamente il significato.  Le
persone descritte più sopra sono di questo tipo.  Confermano solo verbalmente
l’esistenza di Allah, ma non riflettono su quanto ciò sia importante, o non ne com-
prendono l’essenza.  Nel Corano questo è descritto come segue: “Non conside-
rano Allah nella Sua vera realtà.  In verità, Allah è forte e possente.” (Surat al-
Hajj, 74)
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D’altra parte, chi valuta appieno la vera statura, la grandezza di Allah diffe-

risce di molto da quelle persone.  Poiché percepisce che l’intero universo è stato

creato per uno scopo.  Affinché gli sia chiaro l’evento della creazione ed i segni di

Allah, che sono osservabili in ogni angolo dell’universo, in modo che così possa

venerare il suo Padrone, sottomettersi a Lui e servirLo.  Allah fa capire tutto ciò

in questo modo: “È solo perché Mi adorassero che ho creato i dèmoni e gli

uomini.” (Surat adh-Dhariyat, 56).

Tutti i segni nell’universo hanno lo scopo di ricordare agli uomini del loro

dovere di servire Allah:
“Ecco Allah, il vostro Signore! Non c'è altro dio che Lui, il Creatore di
tutte le cose. AdorateLo dunque. E' Lui che provvede ad ogni cosa.
(Surat al-An’am, 102),

È Allah Colui che crea l’uomo da una goccia di sperma, lo fa crescere, lo nutre,

gli dà l’udito e la vista, e gli restituisce la salute quando si ammala.  Non ci si deve

dimenticare che è Allah che crea nel corpo umano l’incredibile sistema immuni-

tario, i farmaci, la conoscenza della medicina, ed i medici.  E pertanto l’uomo

deve servire solo Lui, adorarlo ed obbedire solo a Lui.

L’indicazione più precisa che un uomo ottempera ai suoi doveri verso Allah

è il suo aver timore di Lui.  Quelli che ne convengono solo verbalmente, sono

quelli che non ne hanno timore.  Chi ha veramente fede in Allah ha paura di

opporsi a Lui e poiché vede i Suoi segni dovunque nell’Universo, riesce a perce-

pirne il potere e la onnipotenza.

Chi ha fede in Allah, inoltre, impara un altro fatto dal Suo libro: questo

mondo è una creazione temporanea.  L’uomo vi ci dimorerà solo per breve

tempo.  Ed allora, secondo il versetto “O uomo che aneli al tuo Signore, tu Lo

incontrerai!” (Surat al-Inshiqaq: 6) egli ritornerà ad Allah.  Inizierà la sua vita

eterna nell’aldilà nella nuova sembianza che Egli gli darà.  Se passerà la sua vita

nell'altro mondo in paradiso in eterna beatitudine, o nell'inferno in eterno tor-

mento, dipende dalle sue azioni in questo mondo.  Se obbedisce ad Allah, Lo

serve e segue la Sua strada in questo mondo, egli sarà premiato con l’approva-

zione di Allah (buon piacere), e il  Paradiso.  Se si ribella contro Allah, troverà

solo mortificazione e infinito tormento nell’Inferno.

Questa è la più grande verità del mondo e per nessuno niente può essere più

importante di questo. Come abbiamo affermato in principio, è possibile che alcu-

ne persone chiudano gli occhi davanti a questa verità, e non confermino l’esi-

stenza di Allah, o l’affermino solo verbalmente, e si dimentichino dell’aldilà.

Questa situazione viene descritta nel Corano con il discorso del Profeta Yusuf: 
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“In verità, il giudizio appartiene solo ad Allah. Egli vi ha ordinato di

non adorare altri che Lui. Questa è in verità la religione immutabile, eppure la

maggior parte degli uomini lo ignora.” (Surah Yusuf: 40).  

In altri versetti, Allah dice:

... ma la maggior parte degli uomini non sa. Essi conoscono [solo] l'appa-

renza della vita terrena e non si curano affatto dell'altra vita. (Surat ar-Rum: 6-

7).  

Come affermato nei versetti, queste persone conoscono solo “l’aspetto este-

riore della vita di questo mondo”.  Ad esempio, possono conoscere molto bene i

corsi di cambio o la moda.  Ma non riescono a vedere i segni di Allah, che sono

ovunque, e non arrivano a comprendere il potere di Allah.  Può sembrare che

accettino l’esistenza di Allah, a parole, ma questo è un modo distorto di “crede-

re”.  Come affermato in un versetto, “Avete fatto di Allah Qualcosa a Cui volta-

te sdegnosamente le spalle!” (Surah Hud: 92)

Queste persone non si rendono veramente conto di cosa sia Allah e l'altra vita.

Per questa ragione l’ordinamento sociale che hanno adottato è un sistema basato

sulla ignoranza di quanto concerne Allah e sul non tenere alcun conto della Sua

esistenza.  Ma queste persone “colte”, che sembrano incuranti di Allah, sono

invece profondamente ignoranti, e questa è la ragione per cui una società com-

posta da questa gente viene descritta come “una società ignara” nel Corano.

Questi membri di tale società non riescono, solo con i loro sforzi, a concepire

cos’è Allah.  Per questo Allah ha rivelato il Corano agli uomini come una “guida”

(Surat al-Baqarah: 2).  Il Corano rende noti alla gente i fatti di cui non sono a

conoscenza e li invita a conoscere Allah ed a servirLo.  La diffusione del Corano

tra le genti sarà effettuata, come comanda Allah, per mezzo di coloro che ci cre-

dono, cioè i credenti.  I quali sono responsabili, secondo i numerosi ordini di

Allah per quanto concerne la diffusione della religione, di trasmettere il messag-

gio del Corano agli altri, e di invitarli verso la retta via di Allah.

In questo libro, abbiamo provato a spiegare alcuni degli argomenti del

Corano su cui Allah richiama la nostra attenzione.  Abbiamo provato a far ciò

solo per pochi degli infiniti segni di Allah presenti nell’universo, cercando di ren-

derli più manifesti.  Abbiamo cercato di far luce su quei grandi fatti che sono

misconosciuti dalla ignorante società che ha dimenticato Allah.  A questo punto

vi sono due opzioni disponibili per chi ha letto questo o un qualsiasi altro libro,

scritto allo scopo di invitare a percorrere la via indicata nel Corano:

La prima è di essere guidati alla via di Allah.  Egli ci ha creato, e pertanto noi

siamo chiamati a servirLo.  Chiunque può valutare questa possibilità in qualun-
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que momento, di qualsiasi giorno della sua vita, e rinunciare a quanto fatto in

precedenza senza la conoscenza di Allah.  Poi chiedere il perdono di Allah ed ini-

ziare una nuova vita sotto la Sua guida.

La seconda opzione è di chiudere questo libro e continuare nel proprio solito

modo di vivere come se niente sia successo.  In questo caso si continuerà a vive-

re come “alcuni” che sono inconsapevoli di Allah, continuando ad adattarsi al

sistema della ignara società in cui si vive. 

La prima opzione è la via che porta alla eterna beatitudine e alla salvezza.  La

seconda porta solo pena, disperazione, delusione e castigo finale.

La scelta sta all’uomo ...
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