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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 
t -

L'edizione italiana del libra di Raymond Aran sulla strategia nucleare USA 

LA < FILOSOn A» DELLA BOMBA 
II mito dell'« escalation » (guerra atomica controllata) - Johnson ha trovato bell'e pronta una dottrina «moderna», 
« analitica » e « sottile » e I'ha presa per buona, cominciando a sperimentarla nel Vietnam - Verso il « 15° gradino »? 

Hlroscima, agosto 1945: esplode la bomba H lanclata dagll amoricanl 

L'edizione italiana (II Grande 
Dibattito, II Mulino, 1965) del 
libro gia . largamente nota di 
Raymond Aron sulla strategia 
nucleare appare a due anm di 
distanza dalloriginale: un po' 
tardi, perche nel tempo inter-
corso il presidente Kennedy 6 
stato assassinato. e il presiden
te Johnson e stato eletto. quindi 
ha iniziato Vescalation nel Viet
nam e ha ordinato l'intervento 
a Santo Domingo. Cosi. a ri-
prendere in mano ora il libro. 
si avverte la caducita dei mo 
tivi che lo avevano ispirato, e 
che — se potevano al tempo 
della edizione francese essere 
discussi o suscitare dubbio — 
appaiono ora scopertamente in
consistent!. 

E' vero anche. per un diverso 
gruppo di ragioni, il contrario: 
piu evidente risulta. proprio 
sullo sfondo della presente invo-
luzione della politica internazio-
nale degli Stati Uniti. la conti-
nuitii di quella che negli USA si 
chiama « lilosoHa ». ciod della 
dottrina politico-strategica. con 
nessa del resto con la continuita 
di McNamara neH'incarico di 
segretario alia Difesa. La dot
trina insomma d la medesima. 
ma il modo come Johnson la 
vlene applicahdo no pone in 
luce la sostanzlale inconsistent 
za. che non era forse emersa 
appieno nella applicazione che 
ne faceva Kennedy. 

Percio il libro di Aron. scritto 
prima doH'avvento di Johnson. 
non fornisce risposta a proble-
mi che sono ancora quelli di cui 
esso tratta. ma che gia si pon 
gono in modo piu concreto. ar-
ricchiti da nuovi dati di fatto. 
Non ne sembra del tutto consa-
pevole 1'autore. il quale scri-
vendo in data dello scorso fob 
braio la prefazione alia edizio
ne italiana. riafferma I'inten-
zione di « far comprendere agli 
europei il modo di pensare de 
gli analisti e statisti america-
ni...». Questi — aFferma Aron — 
«insistono giustamente sulla 
necessita di non rinchiudersi 
nella alternativa del tutto o 
niente. dell'apocalisse o della 
capitolazione. Essi ritengono 
pssenziale conservare., flpo al-. 
I'ultimo' la libefta di scegliere 
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ART! FIGURATIVE 

La scomparsa di Antonio Ligabue 

Un visionario tormentato 
r 

Fu non soltanto un personaggio pittoresco, ma anche un pittore di prepofente energia 

La morte dl Antonio Liga
bue, avvcnuta qualche giorno 
fa. ha lasciato una profonda 
tristezza fra quanti 1'hanno co-
nosciuto. A Gualticri. nella cit-
tadina di Guastalla e nei din-
torni era un personaggio popo 
lare. era l'artista, il < pittore 
inatto*. a cui la gente guar-
dava con simpatia. sapendogli 
perdonare con affettuosa indul 
gcnza bizzarrie e stravaganze. 
Ma ormai la sua pittura gli 
a\eva conquistato amici un po' 
dovunque. A < scoprirlo >. pa-
rccchi anni fa. era stato Ma
rino Mazzacurati: era andato 
a cercarlo d'inverno sullc ri
ve del Po. dove Ligabue vhe 
va solitario in una capanna. 
cibandosi con la came di un 
cane ch'egli conserva\a sotto 
la neve. Magro. ossuto. con gli 
occhi inquieti. il grandc naso 
dcformato e adunco. era una 
figura difficilmente dimentica 
bile. E in realta qucsto suo 
lato pittoresco o esotico e quel 
In che poi. in genere, ha linito 
col prevalere nel giudi7io dei 
piii. In tale senso infatti ne 
hanno parlato, dopo il 'CO. i 
quotidiani. i rotocalchi. i cine-
giornali. la televisione. Ligabue 
aveva cosi rischiato di di\en 
tare soprattutto un < pezzo di 
colore >. di varieta. 

Ma le cose stnvnno divcrsa 
mente: Ligabue non era un 
personaggio di qucsto tipo e 
neppure era una •specie di 
c buon sclvaggio » utile solo al 
le csercitazioni dell estctisnv* 
in ritardo. Ligabue era qual 
cosa d'altni. era un pcrsonag 
gio doloroso. tormentato Den 
tro la trama arruffata dei suoi 
istinti. dei suoi pension, dei 
suoi umori. egh dimostraxa di 
possedere una energica perso 
nalita. che lo distingutva dagli 
altri pittori ingenui o pnmiti\i. 

Era nato a Zungo. in S\iz7c 
ra. da emigrati italiani. nel 
in;V) ed a\eva pass<ito la sua 
adolescenza nel cantone tcde*co 
di han Gallo In questa citta 
eg!' ama\a usitare il Giardi 
no zoologico. il Museo di stona 
naturale e il Giardino botani 
co: le immagini dei cer\i. dei 
daini. degli stambecchi. dei Ion 
ni e delle tigri. insieme con 
quelle delle piante e dei fiori 
tropicali. gli si fissarono inde 
lrbilmcntc nella memoria. «v 
stituendo in seguito il substra
te * quel fantastico raondo poe-

tico che dara \ita alle sue 
tele. 

La sua cultura non e andata 
tnolto piu in la: forse vi si pud 
aggiungere qualche oleografla 
ottocentesca vista nelle osterie 
s\iz/ere (quelfci ad esempio 
comune della dihgenza che 
il postiglione guida facendo 
schioccare la lunga frusta sui 
cavalli lanciati in corsa) o 
qualche illustrazione di Van 
Gogh che, piu tardi. pud esser-
gli capitata sottomano. Ma esi-
terei molto a suggerire qualche 
altro riferimento. 

La pittura e stata per Liga
bue una salvezza: in essa egli 
hti trasferito le sue ossessioni 
il suo desiderio di serenita. 
Solo con la pittura egli nusci 
\a infatti a placare i fantasmi 
della sua mente turbata Ma 
non si creda che il valore del 
l.i sua arte '!"ri\i soltanto dal 

l'eccitazione anormale della sua 
smsibilita, della sua fantasia. 
Ligabue era dotato di una for
te personality, di una prepoten-
te energia creativa. e sono pro 
prio queste qualita che danno 
carattere ai suoi quadri. ri-
scattandoli dalla pura eccen-
tricitA di una visione patologi-
ca. anche se non si pud ne-
gare che la sua vita ombrosa 
e randagia. disordinata e di-
sperata. ha contribuito a dare 
ad ogni sua immagine un par 
ticolare accento di urgenza. 
una verita fatta di bagliori im-
provvisi. di acutezze che la-
sciano senza fiato. 

Ligabue e stato un visiona
rio. Tutto cio ch'era in lui — 
no-talni.i e dolore. inquietudi 
ne e furoro - di\enta\a \isio 
ne: giardino incantato o pae 
saggio alpino, cavallo sfrena 
tn «> Intta li behe. Ligabue 

Antanto Ugabu* davanti al swi quadri 

era riuscito a stabUire un con-
tatto poetico col Iievito che da 
vita ai fenomeni della natura, 
del mondo vegetale e anima-
le. Ed. e proprio questo con 
tatlo che gli ha permesso di 
ottenere risultati espressivi co
si alti. • • - <-

In molti dei suoi quadri in
fatti si ha 1'impressione che il 
c caso personale » di Ligabue 
scompaia e che subentri un 
sentimento piu generate, in cui 
si riflette qualcosa del nostro 
mondo con le sue ansie e con 
le sue invocazioni di pace. 
Sembra insomma che in Liga
bue. per piu di un aspetto. si 
manifesti queH'innocenza chia 
roveggente che e propria di 
taluni perso.iaggi dostojevskia-
ni. che toccano il fondo di un 
problema o di una situazione 
soltanto per la penetrante pu-
rezza del loro sguardo. 

Cretlo di essere stato io ad 
allestire I'ultima importante 
mostra di Ligabue: a Milano. 
nc' dicembre del '63. Ormai 
egli. colpito da paralisi. giacc 
va da un anno neil'ospcdale 
di Guastalla Non poteva piu 
dipingere: era stato privato 
della sua piu \era consolazione. 
PDI. adesso. la morte: adesso 
che avexa finalmente incomin-
c;ato a vendere i suoi quadri 
ad un prezzo decente. che a 
\ rebtx- potu'o incominciare 
anche a vnere meglio. a sod 
disfare le sue innocue manic 
le manie per le motociclette 
«-„prattutto le belle. Ramman 
ti. veloci motociclette ch'egli 
ir.forcava per le campagne 
manto\ane con I'entusiasmo di 
un bambino Neppure di que 
slo ha potuto godere in questi 
ultimi anni. Dawero un duro 
destino. il suo. 

Tante \olte abbiamo letto 
facili elogi letterari per altret-
tarti pittori ingenui e primi
tive Non c di questo che Li 
gabue ha bi.->ogno Non d per 
il suo candidismo infatti che 
ci piace Ligibue, ma per '1 
sur xcro talento. un talento 
che e riuscito a sprigionarsi 
anche tra difficolta psicologi 
che. tra squilibri e ossessioni 
E' per questa ragione che egli 
de\e essere ricordato. cosi co 
me deve essere ricordato per 
il suo dolore. per il tormento 
della sua esistenza. 

Mario D« Micheli 

la replica appropriata ». • 
In sostanza dunque Aron ac-

coglie (tentando di conciliarle 
con la force'de frappe francese 
che egli vorrebbe riportare nel 
contesto « atlantico ») le tesi 
americane sulla strategia e 
sulla politica internazionale 
alia seal a «atomica >, e le 
espone come dettate da una 
necessita imperativa, mentre in 
realta non pud nemmeno dimo-
strare che siano accettabili o 
appena ragionevoli; non piu di 
quanto lo abbiano dimostrato 
lo stesso McNamara o il cele-
brato teorico Herman Kahn. 
direttore del Hudson Institute 
flnanziato dal Pentagono. E il 
fatto che queste tesi siano ispi-
ratrici di atti come l'aggressio-
ne al Vietnam v alia Repubbli-
ca dominicana ne prova solo la 
estrema grossolanita. 

Alia base della < dottrina » 
USA propagandata da Aron e 
Tassunto che il cosiddetto « e-
quilibrio del terrore » nucleare 
possa essere modiflcato. sia in 
senso globalc con lacquisto di 
una superiorita di armamenti 
perseguilo mediante un impe-
gno della ricerca e del poten-
ziale produttivo. sia mediante 
l'uso « controllato > — in senso 
diplomatico e in senso strategi
cs — delle armi disponibili e 
della loro capacita di < dissua-
sione». Questo concetto del 
« controlln » coincide in pratica 
con I'escalafion. e si trova ana-
lizzato — meglio che in Aron — 
in uno scritto di Merman Kahn 
appnrso sul numero di aprile 
della rivista Fortune, stralciato 
da un volume di prossima pub 
blicazionc. Kahn produce addi-
rittura una tabella. in cui elen-
ca ben quarantaquattro mo-
menti o gradini della escalation 
o scalata, divisi in sette « ram-
pe >: dalla « crisi manifesta > 
alio « spasmo o guerra insensa-
ta ». Secondo Kahn avrebbero 
ancora «senso». potrebbero 
cioe essere oggetto di stret-
to controllo, atti di guer
ra nucleare diretti anche 
contro citta e popolazioni 
civili. purche cio avvenisse se-
guendo un certo calcolo. Anzi, 
dei quarantaquattro gradini 
solo i primi venti sono non-nu-
cleari (gia il qUindicesimo '&• 
nuncia una esplosione nucleare 
« non intenzionale »): e questo 
scopre il vero proposito della 
escalation, che e imporre la 
guerra nucleare per gradi. ne-
gando il carattere fatale e irre-
versibile del passaggio dall'uso 
delle armi convenzionali all'uso 
delle armi < atomiche ». 

Naturalmente. e vero che una 
certa misura di controllo pud 
essere esercitata, dalle due 
grandi potenzc, per evitare. in 
talune circostanze, il precipizio 
del conflitto nucleare: tutti san-
no della < linea rossa » telefoni-
ca installata a tale scopo fra 
il Kremlino e la Casa Bianca. 
Ma l'idea che le possibility di 
controllo intese a evitare la 
guerra nucleare siano invece 
usate per condurre una tale 
guerra. e solo 1'aberrante de-
forma7ione di una condizlone 
di fatto gia troppo insicura. 
Una deformazione che nasce 
con tuttn evidenza dalla voglia 
certamente non razionale. dei 
clrcoli diritrenti politici e mili-
tari degli Stati Uniti. di giun-
gere in qualche modo a un con-
fronto con l'URSS. sia pure 
avendo previsto una via di 
disimpegno. 

Aron argomenta come se gli 
Stati Uniti fossero nella condi-
zione di dover fronteggiare. se 
non proprio un attacco. almeno 
rtniziativa o la sfida dell'UHSS. 
nei vari settori dello scacchiere 
mondiale. Ma non era questa la 
situazione ne due anni fa ne 
dieci. e che lo sia ancor meno 
oggi si c incaricato di provarlo 
Johnson, nel Vietnam e a Santo 
Domingo Ouesti due casi. e il 
Conco. e altri minori. provano 
d'altra parte che proprio dalla 
inraoacita di Washington di 
mpdiarc il processo reale di 
emancipazione dei popoli gid 
soggetti nasce la pericolosa 
tendenza a sollevare il proble
ma del confronto globale con 
1URSS. II falso prctesto - ad 
dotto in tntti i casi citati — di 
do\ er respincere t I'offensiva 
comunista ». indica solo che il 
gruppo dirigente USA. non sa-
pendo riconoscere la realtd dei 
prnblemi africani. asiaticl. la 
tino americani. tende a sovrap 
porre a questa realta il mito. e 
in rapporto al mito elabora poi 
la sua dottrina politico strate 
gica di escalation. 

Nd Aron ne Kahn possono na-
«?condere il carattere essenzial-
mente offensivo di questa 
dottrina. diretta continuatri 
ce ed erode del < rischio 
caleolatn» di Foster Dulles: 
c in questo senso vale sen 
za dubbio ancora Tanalisi 
del concetto di « dissuasione » 
fatta tro anni fa da P M S Bla 
rkett o largamente nota. secon 
do la niiale 1'accczione difen 
siva della * dissuasione » e solo 
quella che egli chiama il « de 
terrento minimo». che egli 
stesso attrihuisce allUHSS-
cioe la capacita di recare in 
ogni circostanza a un possibile 
aggressore un danno tale che 
esso. essendone fnformato, sia 
dissuaso daU'agfredire. Gli 

Stati Uniti invece vogliono al
tro: dopo aver vagheggiato la 
superiorita nucleare assoluta e 
qualitativa, cioe. il monopolio, 
nun rinunciano a perseguire al
meno una superiorita relativa 
e quantitative, tale che consen-
ta loro di condurre una guerra 
nucleare con probability di 
« vittoria ». 

Se il primo dei miti sui quali 
poggia l'idea di escalation o 
guerra nucleare « controllata > 
e — come si diceva sopra — 
1'illusione di poter ricondurre 
tutti i problemi mondiali a un 
confronto diretto con l'URSS, 
un altro mito d la pretesa o 
aspirazione alia superiorita del-
I'armamento nucleare. che oggi 
significa poi superiorita missili-
stica. vale a dire qualche cosa 
che gli USA certamente non 
hanno raggiunto. mentre non si 
vede perche dovrebbero rag-
giungerlo in avvenire. Entram-
bi questi miti, con tutta evi
denza, sono vecchi: il secondo 
d il residuo della stoltn pretesa 
al monopolio nucleare. mentre 
il primo d il residuo del roll-
back di dieci o piu anni fa. 

La rielaborazione di tali prin-
cipi fatta in era kennediana, 
nella forma della cosiddetta 
counter-force strategy e quindi 
della dottrina della escalation. 
fu del resto sollecitata essen-
zialmente dall'intento di porre 
un limite nlla produzione sem-
pre piu copiosa di bombe e ar
mi di ogni specie, la maggior 
parte delle quali non sarebbero 
riuscite di alcuna utilita in nes-
suna circostanza. Nd Kennedy 
nd i suoi illuminati collabora
tor! di governo pervennero ad 
abbandonare i miti di cui si d 
detto. o in definitiva l'unico e 
pernicioso mito delta < vittoria 
nucleare >. che pure Ralph 
Lapp, consigliere presidenziale, 
aveva demolito con argomenti 
ben piu validi di quelli ora 
addotti da Aron o da Kahn. 

Cost Johnson ha trovato bella 
e pronta una « moderna >. « a-
nalitica > e finanche < sottile » 
dottrina per la guerra atomica, 
e I'ha presa per buona, tanto 
che ha cominciato. a sperimen-
tare la * scalata » nel Vietnam. 
Ci si pud solo augurnre che si 
avveda a tempo dell'errore e 
cominci la discesa. prima di 
aver raggiunto quelto che se
condo Kahn d il quindicesimn 
gradino. 

Francesco Pistolese 

ECONOMIA 

Un convegno a Milano sui problemi 
della pianificazione economica 

Italia e Ungheria 
difroute alia 

programmazione 
MILANO, aiuorjo 

St pud certo concordare col 
prof. Siro Lombardini quando 
afferma che la programmazio
ne economica non si risolve 
nella preparazione di un docu-
menlo. in quanto il pianificare 
implica mutamenti anche nei 
costumi e nella mentalita de
gli uomini che richiedono tem
po per realizzarsi. II Lombar
dini afferma, d'altro canto, che 
«posti certi fini, la scelta d 
teenka ». Sorge allora la do-
manda: quali fini sociali sono 
oggetto — ad esempio — del-
Vattuale schema di program
mazione, presentato dal gover
no? Rispondere a questa do-
manda (che non e" solo compito 
dei politici in senso stretto) 
significa allarpare il discorso 
alle scelte politiche che hanno 
preiieduto a quel programma 
cconomico, per individuare i 
fini che esso si propone e quali 
sono te possibilita di tradurli 
nella realta. 

Data Vattualita e la vivact-
ta del dibattito politico sorto 
attorno alio -chema Pieraccini. 
sembrava a not che anche il 
recente convegno italo • unghe-
rese sulla programmazione eco
nomica — • svoltosi a Milano 
presso il Museo della scienza e 
della tecnica — con la parte-
cipazione di economisti di no-
tevole qualifica ed impegno. 
non potesse lasciare lacunoso 
questo campo. propriamente ri-
ferito alle scelte socialpolitiche 
della vrogrammazione. 

Un campo 
in ombra 

Questo campo d perd rima-
sto in ombra, ma non credia-
mo per questo che il conve
gno abbia perso in concretez-
za. Esso ha avuto — per esem
pio — il pregio di mettere in 
luce I'esigenza di acquisire 
una conospepza sempre ptu unl-
taria e dialettica dei problemi 
della pimtiflcaiione'Y'itrtitd' che 
e posta proprio da una tealta 
estremamente diversificata e 
complessa (si pensi alle regio-
ni, alle loro profonde diverslta, 
messe in luce dalla relazione 
Lombardini). Cosi il contributo 
del prof. Jozsef Bognar sui rap-

porti fra commercio interna
zionale e pianificazione, e Vin-
dividuazione chiara del ruolo e 
della dipendenza che un paese 
come VUngheria ha negli scam-
bi con gli altri paesi, pone un 
rapporto delicato e complesso 
all'attenzione dei pianificatori. 
Per un paese come VUngheria. 
e clod per una economia — se
condo la definizione di Bognar 
— « orientata verso V esporta-
zione * e quindi sensibile al-
Vimportazione (I'importazione 
cine cresce piu rapidamente 
del reddito nazionale), il com
mercio con Vestcro c un pro
blema non solo razionale (in 
termini di piano) ma anche di 
esistenza. 

Ma in Italia, a che punto 6 
I'individuazione di questo pro
blema? Possiamo riferirci, per 
una prima risposta, alia rela
zione del prof. Miro Allione 
(uno dei tecnici che hanno col-
laborato alia stesura del piano 
Pieraccini) il quale con alto 
senso critico, ha individuato 
un grave limite nel progetto di 
programma per il quinquennio 
'65-69. proprio nella contraddi-
zione non superata fra obiet-
tivo della piena occupazione e 
il mantenimento in equilibrio 
della bilancia dei pagamenti. 
Un obiettivo, come si vede. 
astratto, destinato a saltare al 
primo approccio con la realta 
ipotizzata, proprio per il ruo
lo che gli scambi assumono 
nel nostro paese. di economia 
aperta. « ortenfafa. in altre pa
role, verso Vesportazione >. Co
me si pud ipotizzare nel ca
so (e a quale prezzo?) una bi
lancia dei pagamenti rigida. 
pareggiata anche in previsione 
della massima occupazione? 

L'individuazione dell'unita dei 
processi, e del ruolo che a cla-
scuno deve essere assegnato 
nel momento dato. appare evi
dente anche dalla relazione 
svolta dall'ing. Gino Martinoli, 
il quale ha affermato I'impos-
sibilita della • separazione fra 
programmazione scolastica. - e, 
sviluppo economico. Con alau-
ni esempi, assai pertinenti. egli 
ha dimostrato quanto sia lon-
tana la scuola, oggi. dal corri-
spondere alle accresciute esi-
genzedi qualificazione tecnico 
scientifica, non solo del perso
nate esecutivo ma soprattutto 

del personate cosiddetto di coor-
dinamento. dei quadri intermt-
di, e del personate dirigente, 
la ail estrazione deve auuenire 
in tutti i cetl. Afarfinoli ha pe-
raltro insistito sulla correlazto-
ne scuola-lavoro, per affermare 
che, oggi, non la scuola ma il 
lavoro, V attivita concreta i 
spesso fonnatrice di una pro-
fessionalita che la scuola an
cora non riesce a dare. 

Difficile 
ricostruzione 

Per concludere questa nota, 
un discorso a parte merita la 
relazione, di estremo interesst. 
— e corredata da una serie di 
diagrammi — del prof. Ferenc 
Janossi, sulla valutazione dei 
fattori di base nella crescita 
dello sviluppo economico. i>>-
condo il prof. Janossi il pe-
riodo di ricostruzione econo
mica. che ha seguito la secon-
da guerra mondiale, nella ma$-
sima parte dei paesi & terml-
nato molto piu tardi di quan
to generalmente non si suppo-
nesse. 11 periodo di ricostru
zione (in-genere a ritmo assai 
rapido) in realta ha termxne 
quando il paese non solo ha 
liquidato t daunt e le perdite 
provocate dalla guerra. ma 
anche il distacco causato dal-
I'arresto, ciod quando ha an
che riguadagnato tutte le tap-
pe dello sviluppo mancalo nel 
frattempo. 

Errori di pianificazione nel 
paesi socialisti sono stati do-
vuti anche alia mancata indi-
viduazione di queste tappe pe-
culiari dello sviluppo. 

Prima del prof. Janossi, ave
va parlato il prof. Francesco 
Forte sulle caratteristiche e 
sui limiti della contabMta na
zionale per la misura2ione dei 
processi economici. 

Un intervento ha svolto bre-
vemente anche l'or\. Silvio Leo
nard}, che ha messo in evi-
denza le attuali gravi carenze 
di controllo parlamentare sulle 
attivita imprenditoriali pubbli-
che, dato il ruolo che esse do-
vranno svolgere in una poli
tica di piano. 

r. g. 

SCIENZA E TECNICA 

L'alga: un prodigioso laboratorio 
che produce vitamine e ossigeno 
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rifiuti organic) 

Recupero biologico del calaboliti (rifiuti) organic! sacondo Oswald e Golneke, dei laboratori Leeds e Nerthrup. Velocity dl 
trasformazione: da 20 a 30 volte superiore a quella normale (agricola). Peso dell'attrezzatura: 150/200 Kg. pro capite 

Uno dei piu gravi problemi 
del nostro tempo d quello della 
sovrapopolazione della terra. 
Non passa giorno che la stam 
pa non riporti catastrofiche pre 
\isioni sulla « bomba U », cioe 
l'e-splosione demografica della 
razza umana Una delle con 
elusion! piu ovvie di questo ca-
tastrofismo e la limitazione 
delle nascite. applicata soprat
tutto alle nazioni piu prolifiche 

Alio stato attuale delle conô  
scenze scientifiche. il problema 
si presenta sotto un aspetto 
molto diverso- bastera pensare 
che se potessimo utilizzare cio 
che sappiamo sulla coltura del 
le alghe, ad esempio nel ter-
ritorio della sola pnnincia di 
Novara, potremmo soddisfare 
il fabbisogno alimentare protei 
co di cinquanta milioni di ita 
Hani Oggi gli studi sulle al 
ghe come possibile fonte di ali 
mento delPumanitA sono molto 
avanzati. da noi se ne occup.i 
con particolare successo il prof 
Gino Florenzano dell'Unhersi 
ta di Firen7e In Giappone si 
i gia riusciti a produrre com 
mercialmente farine ahmentan 
derivate dalle alghe. 

Vediamo ora da vicino cosa 
siano queste alghe. Si tratta di 
esseri vegetal! uni o pluricel 
lulari dotati di una prodigiosa 
velocita di riproduzione e del
la piu preziosa capacita della 

materia vivente: la fotosinte-
si. ciod la trasformazione del-
1'energia luminosa in energia 
chimica. Pur essendo degli or-
ganismi semplicissimi, le al 
ghe sono dei prodigiosi labora
tori chimici. dotati anche di 
jna certa plasticita: infatti. 
variando la composizione del 
liqdido in cui sono cnltivate e 
possibile vari a re anche la na 
tura dei prodotti chimici che 
l'alga stessa sintetizza. Le spe 
cie oggi piu cultivate sono urn 
cellulari. come ad esempio lo 
Scenedesmus e la Chlorella. 
Quest'ultima. secondo analisi 
effettuate da Combs, contiene. 

per chilogrammo, le seguenti 
vitamine (espresse in milli-
grammi): carotene 490. tiamina 
10. riboflavina 36. macina 240. 
piridossina 21. acido pantote-
nico 20. acido ascorbico 600. 
\itamina K 6. colina 3014. bio-
tina 148. vitamina B12 0.022. 
acido lipoico acetato 0.003 

E' lecito pensare che il fu> 
turo deH'umanita. per quanto 
nguarda il fabbisogno alimen
tare. potra essere assicurato in 
larga parte dalla coltura delle 
alghe: per questo 1'uomo ha 
a disposizione i due terzi del 
la superficie terrestre, e ciod 
gli oceani. Inoltre il rendimen-

Una delle svariatlssime forma di algtw, ingrandita 300 volte. In 
questo caso si tratta di diatom** 

to di queste colture confrontato 
con quelle terrestri, d addirit-
tura sbalorditivo: si e calcoJa> 
to che in un anno da un ettaro 
coltivato ad alghe si potrebbe
ro ottenere 260 tonnellate di so
stanza secca! 

Qualcur.o obbictta anche che 
a un certo punto non ci sara 
piu spazio materiate sulla ter
ra per la razza umana. anche 
ammettendo che tutte le altre 
razze vegetali e animal! fos
sero scomparse. Una buona 
parte dell'umanita sarebbe 
quindi costretta ad andarsene 
su altri pianeti ove. come si 
sa, la vita d impossibile per 
I'uomo. Eppure dalle stesse al
ghe ci viene una possibinta dl 
realizzare ovunque una auno-
sfera respirabile per I'uomo e 
di fornirgli acqua e cibo in 
quantita sufficiente. Pochi an
ni fa in un laboratorio statu-
nitense e stato messo a punto 
un impianto che sfrutta la ca
pacita delle alghe di trasfor-
mare I "energia luminosa (an
che se non d quella del sole) 
in energia chimica. soprattutto 
per la produzione di ossigeno. 
Si tratta di un sistema compo-
sto da tre element!: I'uomo. 
le alghe e i bacteri. II disegna 
riportato illuslra gli scambi 
reciproci tra i tre sistemi. 

Gastone Cateilani 
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