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L'insegnamento e il commiato del vecchio filosofo cattolico 

La città terrena di 
Jacques Maritain 

Avulso dalle tensioni del pensiero moderno seppe postulare, tuttavia, un umane
simo cristiano aperto ai valori della tolleranza civile e della laicità dello Stato 
Contrario all'unità politica dei cattolici fu il bersaglio di violente polemiche cle
ricali • Conclude la sua esistenza nella contemplazione, ritirandosi in convento 

1 giornali hanno annuncia 
tu IIL( p o m i scoisi d i e J a c 
ques Ma"itain il vecchio tilo 
solo cattolico f iancese e i n 
t ra to nel! o idme monastico dei 
« Piccoli Frate l l i di Gesù » 
per conclude!e la sua esiston 
/ a ciu u n t e m p l a t vo Si *rdt 
la di una notizia che m e n t a 
di v a i t a r e l a m b i t o confesso 
naie poiché Jacques Maritain 
con il SJO insegnamento ha 
stipulo Incidete sulla s tona 
degli ultimi decenni attraven 
So 1inl lutnza piofonda eser 
ci ta la nella formazione politi 
ca di almeno due gcneias-io 
ni di ciifetiam d e u r o p a e de 
gli Stati Uniti d America Lo 
sue upeie res tano anca t a og 
gì, un punto di riferimento 
nella r icerca f* ne] confron 
to su (-emi che sono a t tua 
lissimi ntl movimento politi 
eo dei cattolici de) nobtro pae 
se, COÌTU ad esempio la lai 
Cile della politica 1 autonomia 
dello Slato la posizione dei 
credenti nello comunità de 
mocrat ica e nel dibattito UUJ 
delicati pioblemi della scuo 
la del mat t imomo e della fa 
miglia la c o o p e r a t o n e con i 
innixisli ccc ecc 

Maritai i ha avuto la ventu 
l a di emt t g e r t sul terreno 
aspro e difficile del la filoso 
fia politica nel vivo degli an 
ni 40 quando in Euiopa si 
dehneava 1 ondata « nei a » dei 
diversi Fascismi ed in F r a n 
eia la citinocin/ia veniva sa) 
vaia doliti convergenza di ut 
to le sinistro nel « F r o n t e Po

polare » Il cattolicesimo fran 
ci se e ra alloi d scosso dalle 
suggestioni ul t ra reazionarie 
di Charles Maur ras 1 ideologo 
e il capo miscredente di un 
forte e pericoloso movimen 
to tascisteggiante di lotta on 
Ho !a democrazia e la civ 1 
tà moderna la « Action F r a n 
caise » Il Maur ras ave va se 
dotto non pochi intellettuali 
cns l iani (da Claudel a Bei 
nanos) con ì suoi richiami 
al Medio Evo ed ai telativi 
« s a c i i » valori, e per un ne 
nodo breve, aveva impiessio 
nato anche il giovane Mari 
tain il quale attorno al 1905 
si e ia conveit i to assieme alla 
moglie Raissa al pensiero di 
San Tommaso e alla orlodos 
sia cattolica lasciando il v r 
reno più fragile e incerto del 
1 in tumomsmo bergsomano 
e t rascurando poi per molto 
tempo i problemi non s t ie t 
temente metafisici 

Il « classico » del meditato 
rilutto opposto da Maritain a! 
la reazione e quindi il ma 
nifesto del suo originale anti 
lascismo e « H u m a m s m e In 
tégral » un libro del 1936 ri 
cavato da un corso universi 
tar io del 1934 che deve mol 
ta della piopria forza al la 
capaci tà di assumere positi 
vamente in un discorso de 
mocratico, valori e ideali t ra 
i più tradizionali della c u 
stianità (pun ia t e della con 
templa^ione subordinazione 
della politica alla molale ec 
ce te ia) 

Emancipazione del proletariato 
Con « llumanfsme I n t é g i a l » 

la democrazia elei Mau ta in im 
pai Iva una pi ospettiva che 
a buon diritto si pinti s tava 
« liglia » di un autentico amo 
re per 11 Medio Evo , e ra ' a 
scel ta politica, conseguente ed 
o iganica di un tomista che 
cel lo sapeva meglio di Ma ai* 
r a s dove s tava il enuc leo vi 
tale » della i civiltà delle Cat 
ti tirali » ma sapeva anche leg 
gei e bene — si deve dire 
contro le apparenze più t i f i 
m e l e e supet f idal i , che pa 
HVano assegnare ut fascismi 
1 a v v i n i l e — il senso della 
s tona conlempoianea La ».ul 
t u i a cattolica di dest ra e le 
coi lenti irrazionaliste più o 
meno misticheggianti pole 
m u / a v a n o da dest ia con I n 
Dua l i smo ottocentesco r isa 
k n d o alle sue più lontane ma 
tnc i filoso! iene ed investen 
do nella Uno invettiva Illu 
miniamo e Rivoluzione F i a n -
cese Mai lUm poteva contu 
tai le cfllcucemcnte anche per 
chò aveva fatto pei così di 
re di più sci ivendo nel 1923 
un pamphlet pieno eh sensi 
bilità e di Ingegno per « in 
ch ioda re» L u t u o Caiteaio e 
Rousseau al ruolo di geniali 
l a t i rotori di un unità cultura 
le e politica quella dell Cu 
lopa midicievalt e di disti ut 
t on di una ipotetica piospet 
ti va di pi s t i v a ed armonica 
evoluzione che — a suo giù 
dizio — loteva pai tu e per 
tutti I popoli dalle basi del 
1 umanesimo d i s t i a n o 

he Mauta in rifiutava il mo
dello liberal bcughese di de 
mociazm. riallacciandosi al 
* suo a Medio L \ o ed ispirili 
dosi al suo umanesimo cri 
stInno igh però al Tei ma va 
•Ito e foite ~- con non poco 

scandalo di « benpensanti » n 
conagliti dalla durezza dei 
temp — che si dovevano pie 
namente accogliere In una mo 
derna società SJO le istanze 
della libertà di coscienza, di 
pensiero, di organizzazione, di 
stampa, di parola, ecc, sia le 
istanze di emancipazione di 
un proletariato deciso ad ot 
tenere * il ruolo principale 
nella prossima fase della evo 
luzione storica » 

Il punto di rot tura con le 
v a n e espressioni liberal de 
mocratiche l «Humai i l sme In 
t é g i a l » del Maritain lo stabi 
hva in sostanza negando allo 
Stato la posmone di persona 
moiale di fonte di ogni di 
ritto Nel s is tema seveio e 
coerente, ma intriso di inge
nuità apologetiche del tomi 
s ta francese il « peccato » che 
da Luteto, Cartesio e Rous 
seau a t t raverso Hegel «inqui 
nava » la filosofia e la prassi 
politica moderna era quello 
dello stato etico 

Si t r a t t ava quindi, è faci 
le notarlo, dello stesso punto 
di rot tura che la democrazia 
m a n t a m i a n a fissava nei con 
fronti del fascismo e della 
esperienza socialista sovietica 
le cui piospett ive storiche di 
estinzione dello stala e iano 
sbnga t ivamente ridotte e «mi 
tologia-9 Viene da ossei vare 
che m « Humamsme Integia l » 
si t rovava cosi già abbozza 
ta la ben nota concezione 
« pluiahsta * cosi m voga n^l 
movimento cattolico, e i he 
sottolinea il ìuolo politico del 
lo Stato, e 1 autonomia (ed 
il primato) della persona del 
la famiglia delle comunità lo 
cali dei sindacati d u partiti 
e delle Chiese nei conFionli 
dello Staio 

Per la libertà di coscienza 
So ci si i laccosta oggi alle 

pagine di * Humamsme Inte
grai » non ci si sorprende af 
fatto che un pensatore cosi 
alieno dagli ardimenti e cosi 
incredibilmente avulso dalle 
tensioni e dalla logica del 
pensiero moderno sia stato il 
bei soglio di violente polemi 
che clericali tul i Italia degli 
*nnl 1948 10QJ che ftuono 
quelli della più intensa utfen 
u v a per ld i n s t a u r a t o n e el 
misti o paese di un regime 
Confessionale Infatti nella ^o 
Stru/iont mai itainiana Imi io 
Uno spazio hen preciso va 
Imi di l la t o l l e r a l o e \ le f 
della laicila dello Stato que 
gh stessi \ a Ioli cine < he le 
u l i / l d l iu di Gì dcla dr-i co 
nutut u n i i u alt e 
di bulini ni (liliale ci i I)L Cd 
s p t n min ice tivtino di I qui 
dai e 

i tero coinè m I clip 1T\ H O 
rìet Mditln n f!indotto in Ita 
lid da motiMgm i Munì n iel 
104ti e non imi i is1 impi lo 
ni{.h iinn dt 1 c in t i sino du 
rinite i quali c i rcolavi t ia i 
cattol ci quasi come un I bio 
clttndi slum maledetto come 
eia ci.i pmht della « Civiltà 
Calteli e i O v c m g usi | caia 
la libertà riti cittadini) -rcli 
fi) l i U e. Uà te ne ilei hi 
flssicur i ali eretico le sui li 
b» IUI <l i ladino t gli a i co r 
du anelli uno si itulo g tu Ji 
i o ci nr< imi ilk sue idei e 
ai SUD costumi — non solo 
pc tcbi> Mio e e vitnic 11 dih ir 
di i e vile ma anche perchè 
r spili i i pi(ite4gc in lui la 
(Mitili i t inuna e li l i sc ive di 
«MTiìie sp i l l u d i che abitano 

1 univeiso delle anime — ta 
vonsce cer tamente meglio di 
una città meno paziente 'a 
vita spirituale delle persone 
dal punto di vista dell ogget 
to di questa vita del live lo 
di saggezza e di vii tu al di 
sotto del quale il corpo =o 
ciale non tolleia più il male 
o I e i ro ie » 

Questa s tessa distinzione 
ti a spui tua le e tempora e 
questo stesso rispetto per la 
i ibi i ta di Ile cosciente; (reeu 
pela to da una lettura nuova 
della ti ad zi le c n s t a n a ) lo 
si n u o v a iiell affeima?ione 
che t i / u n e cattolica (non <-
lo nella sua espiessiune =U 
tuzionale adora i m p e n n a se 
concio eli ordini di P > XI 
conli irnat d i Pio \ I1 ma n 
i,i nei le nelle ri \i r e espies 
s on del losidd Ilo apos 'o 
lato de h e ) d c \ c collocir 
si su io l i u n o diverso di 
quell i pr 1 t 10 

Sul i MI \>< litico e tempo 
n l c s t n v t v a nel 36 « Huma 
n smi Integial » « non e 1 un 
t i ma e la diversità che è 
di rcgula Sarebbe cantra- o 
alla riattila delle cose e dun 
qui in ili i p n coloso u t 11 
mare su questo pn i o irn 
un < ni rie caltolic t lu i >n 
potiebbi esseie al i lo chi i r 
tifici il e otti nu l i ii ut a 
voi so i n a m a t u t d i / / d / i o i i t 
pi lit L I di l l i m i i r e i t i < 
si s n a l t r av t i so un ndc 
bohnu il i di Ih en t i gn soc a 
ti e politiche del d i s t i ano 
m una soita (il fuga nei pini 
cipi g e m n i » E s o l i d o ] t r 
ave i ] ni ih fwilo qeii^lw i i 
cetto mai tainiano m w &uo 

saggio compaiso alla fine d 1 
lo sciagurato 1948 italiano il 
deputato dosse l tnno d i l la DC 
Giuseppe Lazzati — at tua! 
mente rettole de 11 Università 
Cattolica di Milano — venne 
t ra t ta to come una sorta di 
eretico da Gedda e dai non 
pochi peisonaggi che sembra 
vano volei r d u i r e il pioble 
ma politico dei cattolici a 
quello dell applicazione ->em 
p ie e dovunque dei desiden 
anche inpspiessi di un papa 
come Pacelli 

Si deve aggiungere che le 
teorizzazioni del Mari tain con 
t r a n e alt unita politica dei 
cattolici alla confessionalità 
dello Stato al r icorso a so
luzioni politiche « d ordine & Te 
sive delle liberta e degli in 
teressi delle grandi masse ur 
tavano la dest ia cattolica cu 
na ie ed extra curiale anche 
per via della « v e n t a » che 
esse assumevano in tutta una 
nnea di condotta II Maritain 
negli anni del nazismo del 
o sterminio degli ebrei del 

le aggressioni hitleriane ave 
va intatti parlato con fermez 
?d e coraggio dal suo esilio 

americano ricorrendo sulla ba 
se di una piecisa aper tura 
teoretica già contenuta in 
« Humamsme Integrai » alla 
indispensabile collaborazione 
con i non credenti al neces 
s a n o dialogo con quello rhe 
egli stesso ha chiamato « lo 
umanesimo ant iopocentnco » 
dei comunisti 

Poi subito dopo la Libeia 
zione aveva fatto a Roma 
una b ieve comparsa nella &ua 
qualiia di ambascia tole eli 
Fi ancia presso la Santa Sede 
trovando in una Cuna HK 
t altro che persuasa della ne 
cessità di accogliere nuovi 
orientamenti 1 amicizia e >a 
simpatia del solo Montini 

Dopo essere s ta to d i re t ta 
mente o indiret tamente pie 
sente nei più vivaci opuscoli 
e nelle più fervide discussio 
ni dei cattolici della Resisten 
ÌS. europea il Maritain è n 
inasto in una posizione di 
crescente diltidenza e r i s e n a 
di fronte ai principali svilup 
pi della s tona mondiale del 
dopoguerra Si può senz altro 
dire che si e t rat tato di una 
diffidenza e di una riserva di 
ispirazione eonse iva t r i t e le 
cui radici stanno probabilmen 
te nella debolezza e nell uto 
pismo che si possono nscon 
t rare nelle pioposte positive 
di azione politica accennate 
— dopo le impoi tanti indica 
zioni di metodo e le grandi 
i (flessioni sui valori — nello 
stesso «Humamsme Integrai» 
l u t t a la speranza del M a n 
tain e ra già allora affidata 
ali azione di « gruppi » di ca 
ra t te re personalista 

Queste foimazionr minorità 
rie da lui vagheggiate dove 
v ano basars i su « una oro 
fonda rivoluzione spirituale * 
alimentandosi o di una risur 
lezione di foize re l igiose» 
che doveva produrai « nei euo 
ri » Con simili vagheggiamen 
ti il Mari tain non poteva or z 
zontaisi nelle impoi tanti bat 
taglie politiche delta Franc ia 
del dopoguerra né in quelle 
degli Stati Uniti dove egli 
tornò a insegnare Ben a l t ra 
fu I incidenza di Emmanuel 
Mounier il quale ahmentan 
dosi delle intuizioni filosofi 
che fondamentali di Maritain 
seppe mnesvdie una p r e s e l l a 
minoritaria in un rappoi to 
sufficientemente concreto con 
le glandi forze s tanche ed 
u p a r t i c o h i e con la smisti a 
f iancese Co^i il ÌUO nome e 
la sua rivinta i C s p n t » b e i 
più del nome di Maritain ven 
nero ad e s p n m e i e m Francia 
il superamento da sinistra del 
parti to unico dei cattolici 

Molti frutti concreti di u n i 
coiaggioaa intuiz one demoera 
tica piopria degli anni della 
maturi tà vengono dunque vi 
sii dal Man ta in più anz ia io 
con scetticismo r̂ on d fi den 
za quando non addiri t tura 
con risentimento Analogia 
sorprendenti con la sua i v 
versione senile al dialogo ' i a 
comunisti e cattolici si Uova 
no n e l h polemica del suo ul 
nino 1 bio « L e paysan de !a 
Gaioune » d e d a l o a conte 
stare gli sviluppi più ladica 
li del post Ce ne ilio Un uom< 
che si era battuto ì no illa 
p u m i n u l a cicali finn >0 i 
c in to ai teologi del ì innovi 
m nto per a l l i u n a i e i 

p n e d i l l e li mcee d un ^ 
t t e n n dalle Fondimenta t mi 
st che — il d r Ito alla più 
libera l i c e i t à n male r a r i 
limosa ha chiusi la sua prò 
duzione disconosu odo i il 
ti di ques t i i iti tea 

\ h nti e M ir t tiri n e un i 
ta dal mondo si In l i m p u s 
Siene che I i si! di t i di in 
stilema s s-fonnt to politico i 
Il IL. se l 11 1 n I I) i I 
\ u re ton t ini ì d gn U è i 
e l e t i mn eliti i il L,1I tbh a 
impi dito o„ni compicnuione 
dt i nuov i t i l tn K 11 svi'u jpi 
d i l l i stoi i 

Alberto Standone 

IL DIFFICILE CAMMINO DEL GO VERNO DI « UNIDAD POPULAR» 

LA PESANTE EREDITA' DEL CILE 
Minacce reazionarie e difficoltà strutturali — Il problema dell'approvvigionamento di carne — L'ingente 
debito estero e la caduta del prezzo del rame — Una delicata fase di passaggio da una condizione di 
dipendenza alla piena utilizzazione di tutta la potenzialità economica resa possibile dalle riforme 

I giochi olimpici d'inverno 

A Sapporo, In Giappone, fervono I preparativi per I giochi olimpici Invernali che avranno Inizio 11 2 febbraio 1972 Nilla foto 
gli operai stanno completando la pista di bob che è costruita con una struttura speciale per impedire al ghiaccio di scio 
gllersl ai raggi del sole Tutta la citta, che conta quasi un mi None di abitanti ed è la più importante del nord del Giappone, 
è mobilitala per accogliere gli ospiti. La fiaccola che darà il via al giochi è stata accesa Ieri ad Olimpia, secondo la tradizione' 

I danni dell'uso incontrollato di prodotti chimici in agricoltura 

I supertossici erbicidi 
Polemica alla FAO: sono «chiacchieroni isterici» coloro che difendono 
l'ambiente? - Le sostanze che distruggono le erbacce, ma con rischi 
ancora ignoti per l'uomo - La storia del DDT - Prodotti pericolosi 
in libera vendita nei negozi - Gli esperimenti eseguiti sugli animali 

I primi giorni del mese 
scorso si è tenuta a Roma la 
sessione inaugurale della Con 
ferenza della FAO il profes 
sor Norman A Borlang pre 
mio Nobel per la pace 1970 
per il contr ibuto da lui dato 
alla <i Rivoluzione Verde » ha 
sos tenuto , nel suo intervento 
l u s o indiscriminato dei prò 
dott i chimici per 1 agricoltu 
ra Ha rivolto allora aspre cri 
t iche a quanti per preveni 
re ulteriori e pm gravi dan 
ni alla na tura ed alla umani 
ta si adopeiano affinchè se 
veie leggi e scrupolosi con 
trolh scientifici difendano lo 
ambiente e 1 uomo dagh ef 
fetti nocivi derivanti da una 
ulteriore diffusione di queste 
sostanze Costoro sono stati 
definiti dal prof Borlang « dei 
chiacchieroni isterici » che dif 
fondono Ja paura di una ca 
t is t rofe di proporzioni rron 
diali causata dall uso dei prò 
dotti chimici in agricoltuta 

Le pesant cri t iche di Nor 
man A Boi lang al « movìmen 
to amb entale » ed a quelli 
che egli defin sce « pròtet lori 
•itei ci dell ambiente umano » 
hanno destato s tupore e ri 
sent imento negli ambient i 
scientifici Sicco Mansholt vi 
ce piesidente della Commis 
si one della Comunità Econo 
ni ca Euiopea ha risposto che 
Borlang sembra non tenere in 
Tic in eonto 1 pioblemi che si 
inpongono con impioiogabi 
le urgenza di ironie al d i n 
ni talora i r rcpanbi l i derivanti 
dai nuov composti dt sinte 
si introdot t i dal] uomo nell am 
bientc m cui vive ne e un 
esempio I DDT « D e c i i n n 
di impiego di DDT — ha ri 
cordato Mansholt — sign f n 
no un rhilo di DDT per UOTIO 
sul la t e n a e una so'ilaniM 
ine r i m i n e o\uno,ue nel s i n 
lo nelle p ante nei n n i ) nel 
p h n e t o n nei pesci nell uomo 
l i — In de t to M-inshoir -
sono uno di quegli ecoloa 
s tel le , al quali al lude\a il 
dottor Boi lang Sano mollo 
preoccupato > 

Esis te dunque 11 grave prò 
lileina di valutare le i m p u 
cedibili implicazioni dovute al 
I uso di qui nuo\ i pi odi ti i 
che il progresso tecnoloc co 
ed industriale immet te conti 
nuamente sul mercato per la 
agricolturj I prodotti che 11 
n e r i c a scientifica ritiene pm 
sospetti in questo senso so 
no gli erbicidi quelle sostan 

ze cioè che distruggono le 
e rbe infestanti o ne Impedì 
scono lo sviluppo I rischi 
che da essi possono deriva 
re per la salute dell uomo 
sono stati discussi anche in 
una tavola rotonda che si è 
tenuta il 18 dicembre a Bo 
logna nell 'ambito de] congres 
so di fisiologia vegetale Con 
gli erbicidi vengono a con 
t a t to non solo le persone che 
li utilizzano per motivi di la 
voro r imanendo negli alimen 
ti in quant i tà variabile essi 
vengono diffusi fra 1 intera pò 
poi azione 

I risultati degli studi effet 
tua ti da una apposita com 
missione nominata dalla As 
sociazione amer icana per il 
progresso delle scienze han 
no denunziato non solo i dan 
ni ecologici che questi p rò 
dott i possono causare m a an 
che quelli potenziali che il 
loro uso prolungato può prò 
du r r e alla salute umana Gli 
ul t imi dati fanno presumere 
una correlazione t r a 1 aumen 
to del) incidenza dei difetti 
congeniti riscontrati fra i neo 
nati e 1 irrorazione degli er 
bicldl 

Anomalie 
genetiche 

Stabilire gli aspetti tossico 
logici di queste sostanze si 
presenta molto complesso es> 
se infatt possono raggiunge 
re l uomo aia come tali sia 
come derivati dirett i del p rò 
dotto come nel ca^o della 
d DS;, na che ha un grado di 
tossicità niAggiuie del « 2 4 
5 T » dal quale si cugina, 
olti e ai ienomeni di tossici 
ta acuta si possono anche ve 
iificaie casi di to1 SÌ ci a ciò 
nica del vaia dall uso ^rolun 
gato inalidì magioni ed ano 
malie genetiche induzione di 
t u m o n L entità dei danni che 
possono deuva re dall ampio 
uso dei d s e i b a n t i è per il 
momento s tabi l i ta solo appros 
simati \nim.nle a causa della 
scarsità dei dati desunti da 
un \ sperimentazione diretta 
La loio tossicità per i uomo 
L documentata dalla campar 
sa di una sene di n alatt ie 
cutanee che- si manifestano 
t ra i lavoratoli degli Impian 
ti dì produzione Altri dati 
|jer valutare la tossicità nel 
1 uomo sono stati ot tenuti dal

le rilevazioni di incidenti av 
venuti nelle fabbriche duran 
te la preparazione industr ia 
le per eccessiva esposizione 
al prodot to « 2 4 5 T » e 
perfino da tentativi di suici 
dio Sugli animali da labora 
torio, ra t t i scimmie topi, cri 
ceti si sono riscontrati casi 
di tossicità fetale con com 
parsa di malformazioni spe 
cìfiche emorragie gastriche e 
intestinali La sopravvivenza 
dei topi nat i da femmine 
t ra t ta te per 95 giorni con u n i 
dose di « 2 4 D « nella p rò 
porzione di 2000 parti per mi 
lione accoppiate con maschi 
non trat tat i e mantenute a 
dieta contenente questo diser 
bante duran te la gravidanza e 
1 a l la t tamento era quasi nul 
la il 94° o dei topi moriva 
prima dello svezzamento 

Di fronte a questi dati — 
anche se trasferire ali uomo 
1 risultati di esperimenti su 
animali da laboratorio può 
presentare un dubbio valore 
— 1 minister i della sanità 
dell agricoltura digli interni 
americani annunciarono nello 
Tpj ie del 1970 la sospensio 
ne delle iegibtrazioni del «2 
4 5 T » per tu t t i gli usi ri 
guardanti laghi canali, s ta 
gni delle formulazioni hqui 
de da usarsi In vicinanza del 
le abitazioni delle aree di ri 
creazione e di luoghi simili 
Tale proibizione fu pai este 
sa al prodotti gì anulari dello 
stesso erb cida e per gu usi 
connessi con raccolti di utl 
h/zazione u rbana 

Tuttavia non è solo la pò 
poiazione ad essere danneg 
piala dall uso ind scr iminato 
di queste sostanze esse pos 
sono provocare danni ecolo 
g ci non inditferenti Le so 
stanze chim che a cui appar 
tengono il « 2 4 D » ed il 
« 2 4 5 T » que le dei fé 
nosslacidl d o r m a t i non spa 
riscono dal terreno molto ra 
pidumente I prodotti chimici 
residui dalla loro demolizione 
non sono noti del tu t to ma 
si sa che possono influite ne 
„ vamente sullo sviluppo dei 
IIJ looiganismi del terreno 
alterando quella m crotloia i l 
la cui att ività e legata la con 
seriazione della s t ru t tu ra oel 
suolo 

In realtà non ignoriamo sol 
tanto le possibili conseguenze 
futme di questi t ra t tament i 
sul! uomo ma sappiamo an 
cora cosi poco sui meccani 

smi di azione degli equil ibri 
ecologici d a non poter stabi 
lire fino a qual punto agi 
scano J diserbanti e se prò 
ducano danni a lungo termi 
ne o m maniera permanente 
alla vita naturale al suolo 
alle risorse idriche La pre 
senza dei clorofenoli (derivati 
dai « 2 4 D » e dal « 2 4 
5 T u ) si avverte nell acqua 
anche nella percentuale di 
una par te per miliardo ren 
dendola sgradevole e presu 
nubi lmente nociva 

« Attenti 
ai bambini » 

Gli effetti degli erbicidi, al 
la luce degli ultimi studi so 
no dunque più complessi e 
comunque diversi dal sempll 
ce scapo per quali furono 
formulati Ciononostante an 
che in Italia se ne fa uso 
comunemente ì prodott i del 
a Dow la stessa dit ta ame 

ricana che fornisce 1 esercito 
statunitense per le operazio 
ni di defolia/ione nel ViPt 
nam si possono trovare in 
vendita al pubblico nei nego 
zi specializza ti m giardmag 
gio con l avvertenza « Non 
contaminare i canali dì i r n | 
gaz one o acqua per usi do 
mestici Attenzione Può cau * 
sare i m t a / i o n i cutanee Evi } 
tare il contatto con occhi pel i 
le indumenti Tenere lontani 
i bambini » 

Si met te dunque In moto 
un meccanismo che al tera un 
piocesso b olocico senza un 
pm approfondi o e seno con 
t io lo da parte di organismi 
competenti Epnure abbiamo 
già avuto le esperienze di 
quello che ha potuto provo 
care 1 uso indiscriminato di 
al tre sostanze quali il DDT 
ì ciclammati 1 derivati orga 
mei del mercur o 

Il continuo detenoi amento 
ecologico i dan sugli inqui 
namenti le statistiche su neo 
nati che presentano anomalie 
dovute a mutazioni genetiche 
dimostrano non solo lu rgen 
za di stabilire il grado di no 
c i u t à dei prodotti chimica usa 
ti in agr coltu a ma anche 
che i pencoli sono reali e 
non il i ru t to d allarmistici 
ister sm 

Laura Chiti 

Dal nostro corrispondente 
L AVANA (DI RITORNO 

DAL CILE) dicembre 
Quali sono le « d fiicoltà » su 

cui specula la desti a cilena 
nel tentativo di dare una ba 
se di massa alla sua attività 
sediziosa7 Chi cosa e il a dt 
sabastec miento » ? P t i gene 
rale ammiss oni e pti la no 
stra stessa e s p e u m z a alla 
tei za vi^ ta m C le in un in 
no il pioblema p u evidente 
e il dewbasteeimìent > (e oe 
il deficiente approvvigiona 
mento) della cai ne \ San 
tiago e ancora pm in alti e 
citta del O l i si t rova A tutto 
e a prezzi molto convenienti 
non solo per un euiopeo ina 
anche per un argentino n un 
venezuelano Non sono pochi i 
negozi che annunciano grandi 
ubass i di prezzi 

Se il problema è quello del 
la carne vaccina quando e 
cominciato e pe rche 9 Stonca 
mente lo sviluppo dell alleva 
mento del best iame e stato 
in Cile s t n o i d i n a n a m e i i t e en 
to Oggi il Cile ha Io stesso 
numeio di capi di bestiame 
di qua ian ta anni fa menti e 
la popolazione e aumentata 
del doppio Secondo il presi 
dente della SNA (la Confagn 
coltura cilena) « mentre la pò 
polazione animale e urna s ta 
stazionai a 1 incremento de 
mografico è stato de! due e 
mezzo per cento 1 anno La 
mancanza negli anni d ina 
politica dell allevamento ha 
prodotto h c u s i » La situa 
zione si aggrava per 1 a r re 
trate7?a scient fica e Irenica 
Non si sa nemmeno in modo 
esatto qu in to bestiame od co 
li nel paese Ma non basta 

Nel per odo t ra la v ittona d 
Umdod Popular il 4 settem 
bie 70 e 1 eifettiva invtsutu 
ra di A lende il 4 novem 
bre i m niatu p u micini a 
Ftei I ex piesidente de crea 
rono un clima di al larme e 
piopagandaiono le peggiori 
calunnie su quella che sareb 
be s tata la politica del go 
verno di sinistra nell agncol 
tura Conseguenza ì grandi 
p iopneta i i mandarono al mat 
tatoio una grande quantità di 
animali II sabotaggio continuò 
poi con la fuga aldilà delle 
Ande in terr tono argentino 
di intere mandile A tal pun 
to che vi sono stati pei odi 
nei quali il consumo di ^ar 
ne fu copeito quasi compie 
tamente da importazion 

P e r superare ì vecchi e i 
nuovi mah dell allevamento 
e leno e dovendo paga ie per 
responsabilità che sono dei 
grandi proprietari impieviden 
ti e assenteisti pr ima e sa 
Dotatori dopo ì cileni probabil 
mente per alcuni anni dovran 
no ricorrere più largamente 
alla importazione e accet tare 
alcune limitazioni Quest an 
no il governo di Umdod Po-
pidor ha fatto il maggioi sfo" 
zo per garant i re il consumo 
superando o^ni recoi d di m 
portaziom Tuttavia la nchie 
sta e s tata a volte superiore 
alle disponibilità E che alla 
situazione congiunturale si è 
aggiunto 1 aumento delle en 
trate della popolazione t r a 
dizionalmente a basso introito 
e quindi un rapido aumento 
dei consumi In seguito agli 
aumenti di s a l ano decisi dal 
presidente Allende d accordo 
coi sindacati la partecipazio 
ne dei salar iat i alla distrihu 
zione del reddito nazionale e 
passa ta dal 51 per cento nel 
1970 al 59 per cento nel 1971 
cifra giudicata senza prece
denti nella s tona del paese 

Nemmeno la « veda » della 
carne cioè la pioibizione ^e 
condo turni della sua vendi fa 
è una nowta di quest anno 
E cosa vecchia di dieci ven 
ti anni Già a lb i a si face ta 
no sentire le difficolta strut 
turali segnalate e ci si preoc 
cupava pei il dispendio di 
valuta pregiata in importa 
zioni per il consumo Si ag 
giunga a questa informazione 
il fenomeno alimentato da in 
sidiose campagne di stamna 
della psicosi creatasi in molte 
famiglie che nel timore di 
non trovare domani quanto è 
disponibile oggi si preoccupa 
no di accumulare scorte 

«Agli osti unionismi ail in 
terno si sommano le minac 
ce e le inppresagìie dall ester 
no — ha affermato il mini 
stio dell economia \uskov ic 
Quando esercitiamo il nostro 
d ritto soviano di r iscat ta le le 
nso isp vitali del paese lo fac 
ciamo appi cando strettnmen 
te i temimi di una n i o i m a 
costituzionale e nello stpsso 
tempo ìispcttitimo of,n impe 
gno fin inaiano eiedi tato co 
me conseguenza dell mdtbita 
mento delle amministrazioni 
piecedenti Ma ci si tiapondt. 
chiudendoci i prestiti rifar 
dando le opciazioni bancarie 
normali ci eandoci situazioni 
diThcili ne la disponibi la di 
divise Ci sano poi dilflrolta 
inertnti ilio stesso pi OLISMI 
non e fac lo por ta le avanti 
piofondi camb nnunt i econo 
mico socia i che colpiscono 
potenti m l i R s s i costituii! e ot 
teneie ni Ilo s t isso tempo au 
menti nlevanti di piodu 
zione » 

Come tutti i pa* s dell Am» 
rica latina il Cile ha un pe 
santi deb to ( s t u n pi i babil 
min te uno dei più pesami 
In un suo n e i nt» ci SUD SO 
Allende lo stimò in tremila 
e ottocento ni 1 on d doli i i 
e annuncio la decis one del (io-
v i ino di nidi 7iai* 1 c u di 
to Esjli aggiunse 1) i goviT 

ni prtcLdiiiti hanno ndtbi ta 
to il paese pei pm di tremi 
la milioni di dollan 2) in que 
sta u f i a non sono compresi 
i 728 m lion di il Hai i cui 
ascendono i d i b l i delle com 
pugni* USA del mine ora na 
zionnli7znte e che lo Stato ci 
l ino pal l i t i a ìi le semme 
dovute per il deb to estero nel 
72 lapp i t sen tano 1 tquivalen 

te del 40 per cenlo degli In 
tioiti dovuti alle esportazioni 
4) la s i tuazone si è aggi ava 
ta nei confi i nu digli ano ore 
cedenti pei che 1 pre?zn del 
rami (piodi ttn chi copu ir 
ca 180 pei cento del valo?e 
delìi cs|)( Un? om PI k m ) è 
scesu vci ticalmeiue di n n d o 
che si p u v i d e una minor di 
spon bilila di divisa pei 150 
mil oni di do lh i i di p r t ? /o del 
rame (u di (ìli56 centesimi di 
do laro alla i b b i a nell anno 
1969 e (H20 nel 70 adesso è 
di AH i01 

Inolti e la produzione del r t 
me spina doisale della » co 
nom a nazionale quest anno, 
sarà leggermente inferirne a 
quella del 70 Nazianahzzan 
do le mmieie il u m a n o le 
ha ricevute m pessime condì 
zioni 1 vecchi propr» u n 
americani avevano odorato il 
\ en lo chi spiiavu n C le an 
che puma della vittonn di 
Allindi t- si piLocLupauino 
solo di a r ra lFate ntl minor 
tempo poss bili la maggioro 
quantità di pi ol itti senaa 
pi eoccupai si delle conseguali 
ze per I andamento pioduttivo 
ìavvicmato o futuro dell indù-
s t n a del rame II rame poi, 
ha sempre avuto un andamen 
to cicli o con variazioni an
nuali li meglio o in peggio 
Si consideri anche che le com
pagnie americane espropriate 
si sono portate via la quasi 
totalità dei tecnici di alto li 
vello (per lo più s tranier i) 
che dirigevano il lavoro nelle 
miniere e che non esistono 
in quelle stesse Università di 
cui oggi (I rettore DC si fa pa 
ladino corsi e progiammi di 
studio che copiano adeguata 
mente le specifiche necessità 
di un paese minerai io come il 
Cile Non solo la proprietà, 
ma anche la conoscenza del 
le ncchez?e nazionali la b ir 
ghesia cilena aveva alienato 
ali impeiiahsmo AdesM sono 
cominciati p iogrammi speciali 
nelle università che preparano 
gli studenti degli ultimi cor 
si ad affrontare tutta quella 
scala di problemi che ante 
normente si dava per sconta 
to dovessero essere risolti ne 
gli uffici e laboratori delle 
compagnie USA 

Più favorevole è la situa 
zione della industria manu 
fa t t imela che secondo i dati 
dell istituto statistico della 
Confindustna cilena ha au 
mentato la produzione dell 8 8 
per cento un tasso molto al 
to per il Cile Ciò conferma 
la linea del governo che si 
pioponeva di l a r uscire il pae 
se dalla stagnazione economi 
ca nel 'a quale versava 

Volendo sintetizzare la vi 
tuazione si potrebbe definir 
la come ancora pesatitettien 
te condizionata dall eredita del 
passato e in un momento di 
t ravagliato passaggio da una 
fase ad a l t ra Alle spalle ci 
sono la pm eguali taria distri 
buzione delle entrate le g ian 
di riforme di sti uttui a the 
hanno dato alla collettività il 
60 per cento della produzione 
industriale e minerai ia e 'a 
p ropne ta o il controllo del si 
stema bancario ] accelerazio 
ne della riforma agra r i a , da 
vanti ci sono obiettivi e U r 
reni nuovi nuovi si direbbe 
anche quali tat ivamente Pe r 
altro alcune delle fondamenta 
h trasformazioni economiche 
ancora non si sono manife 
s ta te (e immediatamente non 
potevano) come qualcosa di 
tangibile di materiale per la 
gente comune 

Sottomieava il mmist io Vu 
skovic * Sono stati r e a l u i a t i 
compiti che possono chianiì t 
si liberatori nel senso che 
rompono le limitazioni ti adi 
zionalmente imposte dall im 
penal ismo dal latifordo ? dai 
la borghesia monopolistica al
lo sviluppo delle foize pi od it 
tive Tuttavia Iestano da lea 
lizzare una part i di questi 
compiti liberatoli visto che le 
forze d i l passato mantengono 
tuttavia il controllo di minor 
tanti attività industriali », 
commerciali I prossimi s fou i 
perciò devono essere ot lenta 
ti al rapido completamento 
dell issenziak m 11 a n a di 
p i o p u i t a sociale Allo s t tsso 
tempo abbu ino appi mi u n u m 
n a t i i toni piti (VAfrMifH i di 
ietti CKI/> d ia piena u u h i w 
zione d tutta la potenzialità 
economica me->sa in moi imtm 
to rial recupero dt l le n o « r * 
ncehi7?e fondamentali e dalle 
altre ufoi me * 

Guide Vicario 
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