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La scienza reazionaria del professor Giuseppe Sermonti 

IL GREGARIO 
OSCURANTISTA 

« II crepuscolo dello scientismo »: le incredibili banalita di 
un libello che si accredits, a giusto t i tolo, tra i manifest! 

della piu deprimente « cuitura di destra » 

Tra gente di provata fe-
de nazista c antisemita 
(Vintila Horia); transfughi 
politici italiani e d'oltr'Alpe 
(Armando Plebe e Jean 
Cau); padri della Chiesa an-
tiprogressisti (Joseph Hoef-
fner); baluardi del conser-
vatorismo accademico (Etto-
re Paratore e Alberto Ghi-
salberti), il genetista Giu
seppe Sermonti e uscito al
io scoperto e ha trovato fi-
nalmente una giusta collo-
cazione — che d'altronde 
da tempo andava piatendo 
— nelle file degli « intellet-
tuali di destra » che hanno 
fondato di recente il bime-
strale Intervenlo. A ben 
guardare, Sermonti s'e me-
ritato appieno un cosi am-
bito riconoscimento. L'istin-
tiva diffldenza per la scien
za da parte di tanti sergenti 
di ferro della filosofia e 
delP umanesimo reazionari 
doveva esser certo f ortemen-
te radicata. Ma il piccolo e 
volenteroso caporale (memo-
re, chissa, deH'alto magiste-
ro scientifico e morale di 
Nicola Pende, elaboratore 
di teorie razziste durante il 
ventennio nero) s'e dato un 
gran da fare e — complice 
l'editore Rusconi — ha scio-
rinato qualche tempo fa al-
cune sue personali lamente-
le sulla scienza d'oggi e le 
ha raccolte sotto un titolo 
— II crepuscolo dello scien
tismo. Critica della scienza 
pura e delle sue impurita — 
che prima d'esser presun-
tuoso risulta stupido e risi-
bile. 

Scritto, cosi, il primo ma
nifesto della scienza reazio
naria, Sermonti « s'e messo 
a disposizione > e ammalia-
to forse dalle lusinghe di 
Plebe (di cui, guarda caso, 
e collega all'universita di 
Palermo) ha deciso di dar-
si alia pubblicistica. E' pro-
prio dal suo saggio (per co-
modita di linguaggio, ci si 
conceda questo eufemismo) 
su Intervento che salta agli 
occhi uno dei temi portanti 
del pensiero mistificatorio 
di Sermonti e che offre una 
utile chiave di lettura per 
meglio misurare lo spesso-
re del suo libello (appunto, 
II crepuscolo dello scienti
smo). 

I « padri» 
della biologia 
Si tratta di una versione 

solo un po' rispolverata del
la vecchia tendenza autar-
chica e xenofoba di alcuni 
filosofastri di triste memo-
ria che imprecavano contro 
il « rozzo empirismo britan-
nico» e il piu sottile, ma 
non per questo meno peri-
coloso, razionalismo france-
se. Nella fattispecie, i bio-
logi atei e irriguardosi, por-
tatori di queste due malsa-
ne culture, sarebbero Fran
cis Crick, Jacques Monod e 
Francois Jacob. -

Quali allora, agli occhi di 
' Sermonti, i gravi torti e mi-
( gfatti commessi da questi 
' illustri scienziati che, dopo 
esser stati tra i • padri fon-
datori > della moderna bio
logia molecolare, hanno piu 
di recente diffuso le espe-
rienze e i risultati di que
sta disciplina attraverso 
opere non strettamente spe-
cialistiche — rispettivamen-
te Uomini e molecole. II ca

so e la necessita e ha logi-
ca del vivente — che han
no avuto, anche se con ac-
centi e per ragioni diverse, 
un grosso richiamo sul pub-
blico di molti paesi? 

Sermonti non ha dubbi. 
II torto, intrinseco ed estrin-
seco, di Crick, Monod e Ja
cob e proprio quello di es
ser stati fondatori, prima, 
e colonizzatori, poi, di una 
scienza che «dimostra il 
gusto per il minerale e per 
l'inorganico, in contrasto 
con il vitale; un gusto fred-
do, dissacratore, devitaliz-
zante». Una scienza che 
« va troppo per il sottile », 
che perde senso negli an-
gusti « ingranaggi di un de-
terminismo chimico-fisico» 
e che assimilando l'uomo ad 
una macchina toglie a questi 
la volonta, la bellezza, la 
liberta, la responsabilita: 
quelli che Sermonti chiama 
< gli attributi dell'antico fi-
glio di Dio ». Un figlio — e 
qui il richiamo e al buon 
senso — che « puo vivere, 
amare e riprodursi perfetta-
mente anche senza conosce-
re la biochimica della re-
spirazione e la microscopia 
della fecondazione ». 

Provincialismo 
esasperato 

E se ancora non eravamo 
riusciti a comprendere quan-
to poco facciano breccia nel 
cuore dei giovani — anche 
i piu febbrili e sensibili — 
gli sforzi conoscitivi di tanti 
scienziati, Sermonti ci to
glie brutalmente ogni resi
dua illusione: «Che cosa 
avrebbero detto a Giulietta 
e a Romeo la teoria cellu-
lare o la dottrina cromoso-
mica dell'eredita? Che cosa 
avrebbero aggiunto al loro 
amore, ansioso solo di sape-
re se il canto che li richia-
mava fosse quello dell'usi-
gnolo o quello deH'allodola 
che annuncia il mattino? ». 

Fermiamoci qui. Discprsi 
cosi abborracciati e prete-' 
stuosi, di un'incredibile ba
nalita, difficilmente consen-
tono un'analisi seria e ap-
profontiita. Non e neppure 
il caso di scomodare le ten-
denze autarchiche del tardo 
epigono Sermonti per ri-
chiamarne il misero provin
cialismo culturale, i cui pe-
santi limiti possono essere 
funzionali e graditi solo a 
queU'ignobile <armata Bran-
caleone* che si adopera 
per la riorganizzazione del
la < cuitura > fascista. 

Ogni pagina del Crepu
scolo dello scientismo gron-
da di questo provincialismo 
culturale e l'impegno epi-
stemologico e scientifico di 
Sermonti e pari solo a quel
lo storiografico che un In-
dro Montanelli metterebbe 
in una sua qualsiasi storia 
di Roma. (E — beninteso 
— lo diciamo coscicnti di 
fare, tutto sommato, un tor
to a Montanelli). 

Cosi, sfogliando il libello, 
apprendiamo in prefazione 
che scientismo e l'assurda 
pretesa della scienza di non 
avere limiti. • cioe di voler 
comprendere entro i propri 
confini tutto l'universo >; 
che < le parole e la logica 
(come i numeri e la stati-
stica)... possono confondere 
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le idee al punto di costrin-
gere l'uomo della strada ad 
afTidarsi al giudizio dei fi-
losofi e dei letterati o dei 
politici* (pag. 10); che « il 
Signore creo un uomo e 
una donna, ed ora noi siamo 
tre miliardi e mezzo: ma 
cio non vuol dire che i lom-
bi femminili abbiano com-
piuto un lavoro piu prege-
vole del soffio divino » (pag. 
19); che « se consideriamo 
la sua odierna evoluzione 
possiamo constatare che 
nessuna cuitura ha mai in
f luenzal la vita umana in 
modo cosi indiretto ed oscu-
ro » come la scienza (pag. 
43); che «il mondo pre-
scientifico, il mondo dell'e-
sperienza ingenua, rimane 
sempre, pur nello sviluppo 
delle nozioni e delle teorie 
scientifiche, la base indero-
gabile della realta > (pag. 
79); che «la scienza divie-
ne qualcosa che agisce al 
posto nostro » — nostro, di 
chi? n.d.r. — (pag. 43) e 
che essa «chiede la resa 
delle velleita umane in un 
mondo in cui valgono final-
mente solo le sue dimostra-
zioni » (pag. 98); che « con-
durre un'esistenza serena e 
responsabile e un'esigenza 
vitale per l'uomo, che non 
verra soddisfatta, perche la 
scienza non sa neppure co
me impostare questo proble-
ma» (pag. 103). 

Unico conforto, in questo 
penoso spigolare, e leggere 
la radiografia che — sia pu
re con una buona dose di 
inevitabile ambiguita e di 
malinteso anticonformismo 
— Sermonti fa di se stesso: 
« Poiche mi oppongo a ideo
logic che sono nate rivolu-
zionarie (come il materiali-
smo ingenuo, il progressi-
smo, il positivismo scienti
fico, e c c ) , correro il rischio 
di passare per reazionario » 
(pag 13). 

II fatto e che la scienza 
appare a Sermonti come un 
corpo estraneo, un tumore 
che si sviluppa nei tessuti 
della societa in modo anp: 
malo, discordante e indipen-
dente, fuori dell'edificio di 
idee che nel loro evolversi 
hanno fatto la storia' del 
consorzio umano, fuori di 
ogni meccanismo politico-so-
ciale di controllo e di re-
golazione. Reazionario, quin-
di, fino in fondo; e di una 
qualita che, pur nell'errore, 
non contribuisce in alcuna 
misura alia dialeltica socia-
le e culturale. 

I pregiudizi 
retrogradi 

Come vorrebbe infatti, il 
professor Sermonti, conosce-
re la realta? Atttraverso for
se un'adesione mistica, lo 
slancio vitale, la sensazione 
di essere tutt'uno con il 
mondo? O, piuttosto, attra
verso la fede e i rapporti 
carismatici con il « capo »? 

Se la cuitura umana — e 
con essa l'universo, che evi-
dentemente e quello delle 
cose naturali — non puo 
essere sottoposta ad analisi 
scientifica (pag. 108: «la 
scienza deve allargare le sue 
verifiche e accettare come 
propria vcrifica negativa la 
sua incapacity di aderire al
ia totalita della realta >) al
lora diventa chiaro il ricor-
so ad una concezione aver-
roistica, che all'universo na-
turale ne contrappone uno 
sovrannaturale, aperto solo 
all'introspezione, alia fede 
e all'intuizione. Spirituali-
smo, quindi, piu che vita-
lismo: uno spiritualismo cbc 
appena sceso a terra ha 
messo subito i piedi nelle 
pozzanghere. E con la mo-
ta Sermonti ha abilmente 
confezionato una serie di 
pregiudizi correnti, di con-
cezioni . standard prese in 
prestito — e mediate in 
chiave intimistica — ad una 
certa subcultura protestata-
taria e contestativa della 
scienza. 

Ne salta fuori un edificio 
retrogrado, pieno di men-
zogne, in cui il rifiuto d'ogni 
idea di progresso, lungi dal-
l'ispirarsi al Thoreau della 
«Vita nei boschi», e ad 
esclusivo uso e consumo di 
una disperazione piccolo-bor-
ghese. E' sempre all'* uomo 
della strada > — e mai al-
le grandi masse umane e 
ai loro tentativi di emerpe-
re — che Sermonti rivi fee 
la sua attenzione, di vJta 
in volta usando 1'arma del-
l'adulazione o quella del 
piccolo ricatto terroristico. 
Specie in tema di inquina-
menti cittadini. Un ulterio-
re segno del carattere qua-
lunquista, strumentale e de-
generativo di un'operazione 
che solo in un sistcma oscu-
rantista e di asfissia cultu
rale potrebbe rappresentare 
una linea vincente. 

Giancarlo Angeloni 

Terrorismo ideologico e falsificazioni propagandistiche contro il governo di Allende 

IINBBDENE B0R6HESI SUL OLE 
A colloquio col compagno Volodia Teitelboim, membro dell'Ufficio politico del Pariilo comunista - Nell'intento di nascondere le rea-
lizzazioni d i « Unidad Popular»i giornali filo-imperialisti si inventano un paese cupo e affamato - « E ' vero che la carne i razionafa, 
ma da trent'anni: perche se ne accorgono solo o r a ? » - « E ' vero che qualcuno e diventato triste: chi aveva privilegi e li ha persi» 

Dopo la vittoria di « Unidad 
Popular i) e l'elezlone dl Allen
de alia presldenza della Re-
pubbllca, il Cile e diventato 
una sorta di calamita che 
esercita la sua attrazione su 
di un numero altisslmo di in-
viati della stampa padronale 
italiana 1 quali, pol, regolar-
mente parlano dl questo pae
se all'estremo lembo della ter
ra esattamente con gli stessl 
termini che usavano fino a 
quindicl annl fa per 1 paesi 
socialisti d'Europa. Le depri-
menti descrizloni sono am-
plissime e pittoresche, ma I 
motivi di fondo cui si rlcon-
ducono sono essenzlalmente 
due: 11 Cile e un paese affa
mato e spaventato. Mancano 
la carne e la liberta, gli spil-
11 da balia e le prospettlve 
per il futuro. 

Se Allende, in un anno, fos
se rlusclto dawero a fare 
questo, sarebbe stato vox mo-
stro dl ablllta, sia pure ne
gativa; e In effetti non lo e 
stato. ma per la stampa pa
dronale questo non ha mol-
ta importanza. Gil ultimi ser-
vlzl — apparsi sulla Stampa 
e sul Corriere delta Sera — 
ribadiscono il concetto: 11 Ci
le e diventato un paese triste, 
la celebre vita notturna dl 
Santiago non eslste piu, i tre-
ni non camminano e gli Idrau-
lici non hanno piu rubinetti. 

II compagno Volodia Teltel-
boim, membro del Comitato 
Centrale e dell'Ufficio Politico 
del Partito comunista cileno, _ 
e stato in Italia per present 
zlare al Congresso del PCI 
a Milano; abbiamo parlato 
con lul dl questo lugubre Ci
le. E Teitelboim e partito da 
una conslderazione: un giorna-
lista di un giomale borghese 
che giunga In un paese stra-
niero cerca i primi element!. 
per un dlscorso che voglla fa
re, presso un altro giornale 
borghese e In Cile la stampa 
padronale e — per owl mo 
tlvi — tutta antlgovernativa: 
un governo socialista non po-
tra mai avere l'appoggio de
gli strumenti del capitale; se 
l'avesse non vorrebbe dire che 
il capitale si e convertito ai 
socialismo, dato che elb non 
e possibile: vorrebbe dire che 
il governo non e socialista. 

Quindi — dice Teitelboim — 
un giornalista Italiano il aua-
le scrlva che In Cile la carne e 
razionata, non scrlve una fal-
sita, perche effeUivamente la 
carne »A in, , rendita ,per. 
tre giorni alia settimana — il 
venerdl, il sabato e la do-
menica — ma i suoi Informa-
tori dovrebbero dlrgll, e lul 
dovrebbe riferire, che il ra-
zlonamento della came, in Ci
le, non e stato introdotto dal 
governo Allende: e stato in
trodotto trent'anni fa, dal go-
vemi di destra che si sono 
succeduti al potere pratica-
mente per tutta la sua storia. 
La carne era razionata anche 
durante il governo del demo-
cristiano Frei, perb nessuno 
ne parlava ne se ne scandaliz-
zava. L'imica differenza tra il 
razlonamento del governo di 
Unita Popolare e quello del 
governo democristlano e nei 
giorni di vendita: sotto Frei la 
carne venlva venduta per 
quindici giorni al mese. ades-
so per tre giorni alia setti
mana. 

Poi — dice ancora Teitel-

SANTIAGO — Una dimostrazione di giovani contro le manovre reazionarie 

bolm — ci si meraviglia per
che la carne e razionata in 
Cile, governato da una coa-
Uzione di sinistra e non ci si 

-meravielia,; che sia jaaionata 
in Argentina, governata dal 
milltarl, e in Uruguay, gover
nato dalla destra: eppure pro
prio l'Argentina e lTJruguay 
sono due dei masslmi produt-
tori dl came nel mondo, men-
tre il Cile non e mai stato un 
produttore. Anzi, il governo di 
Unita Popolare ha neredita-
to • un paese che aveva lo 
stesso numero di capi di be-
stiame del 1933. quando la po-
polazlone era la meta di ades-
so e il consumo di carne era 
molto inferiore, perche si trat-
tava di un genere di lusso 
inaccessible agli operai. che 
invece adesso la comprano 
anche loro, slcche non ba-
sterebbe neppure — per soddi-
sfare i nuovi fabbisogni — 
raddopplare il numero dei ca
pi di bestiame: il solo rad-
doppio coprirebbe l'aumento 
della. popolazione, non l'au

mento dei consumi. E l'obiet-
tivo cut mlra il governo di 
Unita Popolare e quello — 
certamente difficile — di co-
prire i consumi. 

Ma. abbiamo letto in uno 
degli ampi servizi gia cltatl, 
che carne o non carne, il Ci
le e diventato un paese tri
ste: la gente non va piu ai 
night-club. II compagno Tei
telboim dice che raffermazio-
ne sarebbe legittima se fosse 
formulata diversamente: in 
Cile e'e della gente che e di-
ventata triste. Sono coloro che 
avevano tutti i privilegi e li 
hanno persi. Per 11 resto «la 
vita notturna in Santiago e 
piu intensa di prima, l'al-
legria di vivere ha raggiunto 
settori che in passato non la 
avevano. Santiago, di notte, 
nella zona del bar. dei risto 
ranti, del teatri, e piii affolla-
ta che in passato; perche la 
parte della popolazione che 
prima sentlva che 11 centro 
non le apparteneva, che era 
uno spazio esclusivo per i ric-
chi mentre il suo spazio era-

no i sobborghi, ora sa che tut
ta la cltta gli appartiene a pie-
no diritto ». 

Certo, esjstono anche altrl 
element!: i salari feali sono' 
aumentatl — durante il gover
no'di Unita Popolare'—' del' 
20% e quindi e aumentata an-' 
che la possibility dl dedlcare 
una parte dei guadagni a co
se un tempo « proibite». co
me la vita notturna, appunto. 
Ma questo ha un suo rove-
scio: che anche se la produ-
zione industrlale e salita a 
sua volta della cifra record 
del 12 per cento (contro 
nemmeno l'uno per cento del 
perlodo di presidenza Frei) 
questa estensione e democra-
tizzazione dei consumi, questo 
aumento verticale del potere 
d'acqulsto, preme sul prezzl. 
La «linea bianca». ad esem 
pio; vale a dire frigoriferl, te-
levisori ed elettrodomesticl in 
genere: finora costituivano un 
tipo di acquisto limitato alia 
borghesia, adesso cominciano 
ad entrare nei consumi popo-

lari e anche se i lavoratori 
del settore si impegnano al 
masslmo delle proprle capaci-
ta produttive. che prima era-
no limitate dalla scarsa ri-
chiesta, pub accadere che il 
'fItmo' resti talvolta indietro 
rispetto alia rlchiesta. 

Questo, in tin paese che sta 
modificando le proprie strut-
ture, e abbastanza naturale, 
ma invece viene utllizzato per 
creare una specie dl panlco 
psicologlco. Teitelboim ricor-
da le famose manifestazionl 
di a massaie » organizzate du
rante la vislta di Fidel Ca
stro in Cile: « Le signore del
la Santiago • bene sono usci-
te battendo i mestoll sulle cas-
seruole in nome dl una fame 
che non hanno mai provato 
mentre l'hanno provata altre 
donne, le donne del popolo, 
che non sono certo uscite con 
loro ». 

Creare il panlco in un pic
colo paese, con una popola
zione ridotta, non e difficile 
tanto piii se si dispone del 

II tema del Congresso nucleare di Roma 

L'energia e l'ambiente 
Le soluzioni prospettate da studiosi italiani e stranieri dinanzi ai danni ecologici pro-
dotti dall'uso attuale delle fonti energetiche — II « sistema » unitario della produzione, 
della ubicazione delle central!, della distribuzione e la necessita del controllo pubblico 

Una occasione ricorrente. 
come e il Congresso nuclea
re che si tiene ogni prima-
vera a Roma in connessione 
con la «Rassegna» delle tec-
no'.cgie avanzate, ha consen-
;ito quest'anno di mettere in 
luce e anche in qualche mi
sura analizzare. un nesso fra 
i piu Importantl nel dibat-
tito da tempo in corso sulla 
* ecologia », o piuttosto " sul 
deterioramento dell'amblente 
naturale causato dalle attivl-
ta umane. Tema del Con
gresso e stato infatti: «L'e
nergia nucleare e l'ambien
te »; e in realta si e dlscus-
so sull'energla in genere. nu
clear e o convenzlonale. e lo 
ambiente. partendo dal rico-
noscmento del fatto che tut 
li i problemi 6tWenvironment 
har.nr. origine, diretta o indi-
retu. dal forti increment! de
gli impieghi energetici occor-
si negli ultimi decenni. 
' D'altra parte, sebbene qual

cuno lo chieda e difficile pen-
sare seriamente che gli lm-
piegh. energetici potrebbero 
essere ridottl: al piu, potreb
be essere attenuate il tasso 
di incremento (la rapldita con 
cui sono venutl crescendo) 
per quanto riguarda 1 pae
si industrlallzzatl e le gran
di inurbazloni; non certo per 
rassieme del mondo. Una so-
luzione dunque va cercata in 
relazione alle forme, ai mo
di che gli impieghi energeti
ci sono venuti assumendo: 
alia » distribuzione» della e-
nergla piu che alia sua dispo-
nlbil!tt. 

Si pu6 dire che questo sia 
rass-; a cui il dlscorso «eco-
logico » — tanto degradato es-
so stesso dall'uso strumenta
le che si 6 cercato di t u 
ne da parte soprattutto del
la graaae Industria — v% ri-

ferito, ogni volta che si In-
tenda riprenderlo in termini 
corretti: dl ricerca, di cono-
scenza, di interesse generale. 
E nel complesso, tale asse 
e stato presente nel dibatti-
to romano, sebbene non ab 
bastanza espliclto. o anche 
tenuto in ombra dal fatto 
che ciascuna delle relazionl si 
collocava in un ambito di-
scfplinare piuttosto formate, a 
carattere prevalentemente tec-
nico mentre la sintesi sareb
be dovuta venire in luce su 
un piano meno speclalistlco. 
Al riguardo la relazione ge
nerate. tenuta dal professor 
Angelinl. direttore genera
le dellfcNku e apparsa per-
tir.ente. ma In qualche misu
ra appesantita o condizionata 
dal problemi di tale Ente. 

E* noto che l'ENEL ha in-
cortrato e incontra, per l*in-
sedlamento di nuove central!. 
frequent! resistenze da parte 
delle popolazioni delle zone 
prescelte; e questa circostan-
za pud avere Indotto il rela 
tore a un atteggiamento di-
fenslvo. Egli ha affermato 
per esempio che solo meno 
del 20 per cento degli inqui-
nanti da process! di combu
stions provengono. in Italia, 
dalle central! elettriche: cosa 
senza dubbio vera su scala 
nazionale, ma non vera nelle 
prcrlnce in cui vengono con
centrate potenze generatrici 
di centlnaia o migliala dl 
Megawatt. 

G:ustamente 11 professor An-
gelini ha Illustrate 1'esigenza 
del progressivo Imp'ego di 
central! nuclear! in luogo di 
quelle termiche convenzionali 
(essenzialments perche cid 
consentira l'ellmlnazione degli 
inqulnanti chimici e biologi-
ci) sebbene — come i succea-
slvi Interventl hanno puntua-
l lmto — non tutu 1 proble

mi connessl con I'implego dl 
sostanze radloattive in quanti
ty rilevanti possono dirsi rl-
solti. E d'altra parte la que
stion** della dispersione del 
calore reslduo delle centrali 
(anch'essa oggetto di un suc
cessive Intervento) pud essere 
ntenuta piu complessa. e an
che di natura piu generale, 
di quanto non apparisse dal
la relazione. 

11 punto di maggior Inte
r e s t della relazione del pro-
fessoi Angel ini e stato tocca-
to quando egli ha detto che 
i problemi della produzione 
di energia, della ubicazione 
delle centrali. della distribu
zione. vanno considerati nel
la loro interdipendenza. cioe 
come un «sistema » unitario. 
e affrontati con I metodi det-
tl appunto System Approach 
o «analisi dei sistemi», o 
add:r:ttura « sistemistlca »: 
metodi — come e noto — 
matematlcl. consistent! nel co-
struire un modello analogico 
deli'assieme dei problemi con
siderati e delle loro relazio-
ii, tale che possa poi essere 
espresso in un sistema di 
equazioni, risolvlblle con il 
ricorso a un computer. 

Tale approcclo sembra In
fatti funico adeguato alle di
mension! dei problemi da ri-
sohere: rimane tuttavia (o co
st e apparso dalla relazione) 
oscuro il passagglo da que
sto tipo di analisi al proces-
so d' decislone. che con tutta 
evidenza non pud collocarsi 
interaroente neU'ambito azien-
date, poiche deve trarre 
la propria legittimita dagli 
organ! costltuzionali, dalla so-
vranlta popolare, sia per 
quanto riguarda le ubicatlo-
ni, sia per ogni altro aspet-
to della produzione t distri
bution* dl eoargla. 

Varl aspetti rilevanti della 
produzione e degli impieghi 
di energia in rapporto alio 
amb.ente sono stati discussi 
nelie - successive relazionl 
s\oIte da studiosi italiani e 
stranieri. Riassumendo i pun-
ti essenziali, si pud dire che: 
1) i processi di combustio-
ne — relativi cosi alia pro
duzione di energia elettrica 
come, e piu. al traffico au-
tomcbllistico, al riscaldamen-
to domestico. all'industria — 
immettono neU'ambiente in-
quinanti in una misura ora-
mai intollerabile. che deve es
sere gradualmente ridotta; 2) 
a ta! fine e necessario e pos
sibile (a parte il traffico au-
tomobilistico che va dEscus-
so a parte) sostituire alle 
central' termiche convenzio
nali le centrali nucleari. e in 
misura crescente usare il ca
lore res:duo di queste per 
il riscaldamento domestico, e 
per l'agricoltura; 3) la ra-
dioattivita degli effiuenti gas-
sosi delle centrali nucleari e 
trascurabile, ma una attenzio
ne crescente va data alle 
tecr.iche Intese alia preven-
zione e al controllo di even
tual! (per quanto improbabi-
li) incident!, nonche alia ri-
morione delle scorie radioat-
ilv- solide; 4) a parte le con
sideration! puramente tecni-
che l'economia delle centrali 
nucleari consente cospicul in-
vestlmenti per la sicurezza 
e ia protezione deirambiente, 
grazic al fatto che i cost! 
d-;l combustiblle gravano sul 
!oro esercizio in misura mol
to minore che per le centra
li convenzionali. 

Una ultima conslderazione 
pud essere opportuna, in roe-
rito al punto gia menzlonato 
del calore reslduo delle cen
trali («Inquinaaiento ienni-

co»): sono stati portati piu 
suggerimenti. alcuni dei qua
li gia riferiti. come l'immis-
siorv in reti di riscaldamen
to. l'uso di acque calde per 
irrigazionl, serre. e simili. Si 
e discusso anche deU'impiego 
di torri di raffreddamento 
secche. certamente da consi-
ghare quando sia convemen-
te (e tende a esserlo sem
pre piu spesso) ubicare cen
trali lontano da corsi d'ac-
qua sufficient! 

Ma rimportanza di questo 
terns e piu generale: il calore 
residuo delle centrali e solo 
una delle forme in cui si 
man!festa la cosidetta «de-
gradaziones dell'energia, cioe 
il passagglo dell'energia a di-
stribuzioni in cui essa e sem 
pre meno utilizzabile. E Ia 
quantita di energia che si de-
grada dipende evidentemente 
dalla somma di energia dispo-
nibile, ma soprattutto dal mo
do come essa e impiegata o 
trasformata. H pericolo mag-
giore e che, se continueri ad 
aumentare l'energia disponibi-
le senza che evolvano paralle-
lamente i modi di impiego, la 
energia degradata (sia come 
inquinante termico. sia come 
eccesso di riftuti di ogni ge
nere) induca neU'ambiente 
danni IrreversibilL 

II solo modo di far fron-
te a questo pericolo, che e 
gia dl oggi. e l'analisi dei 
sistemi menzionata • sopra: 
ma perche essa non risulti 
poi difensiva, e intesa a co-
prir? i vizi dei sistemi che 
ne slano oggetto, non va la-
sclata alle direzloni azlenda-
11. bensl condotta per Inlzia-
tiva e sotto il controllo dei 
poterl costltuzionali. 
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mezzi di informazione; per cui 
se spargi la voce che, ponia-
mo, non si troveranno piii ru
binetti e tutti si preclpitano 
a comperame uno, dopo un 
glorno effeUivamente non se 
ne troveranno piu, come d'al
tra parte accadrebbe in qual
siasi paese. Senza contare, ag-
glunge Teitelboim, che a que
sti risultati si puo pervenire 
anche con un piano delibera
te; e cita l'esempio delle tre 
province cilene in cui si e vo-
tato nei mesi scorsi: una set
timana prima, delle elezlonl. 
In quelle tre province non si 
trovava piu una slgaretta, ma 
appena chiusl 1 seggi le slga-
rette sono riapparse. 

Contro queste attivita e con
tro le difficolta oggettive 11 
governo ha deciso di ricorre-
re ad una mobilltazione popo
lare rlvolgendosl alle organls-
zazlonl di base per formare le 
«Giunte per l'approwigiona-
mento e i prezzi». SI tratta 
dl organlsml dl massa forma-
ti su base locale e composti 
da abltantl del singoll quartie-
rl: se viene a mancare un 
qualsiasi genere di consumo, 
le «Glunte» si mobilltano su 
due direzionl: per ottenere un 
Immedlato rifomimento e per 
indagare se si tratta dl una 
mancanza provocate. E molto 
spesso scoprono che, ponlamo, 
lo zucchero che non si trova
va nel negozl si trovava inve
ce nei magazzini; alio scopo, 
da una parte, di creare scon-
tento, dall'altra di contribui-
re ad una Uevitazione del 
prezzl. Le «Giunte per lo 
approwiglonamento» quindi 
conseguono contemporanea-
mente lo scopo dl rompere 
il burocratlsmo e dl snellire 
la distribuzione nonch6 quello 
dl operare un controllo del 
prezzl affinche slano quelli uf-
ficiall e non quelli impostl 
dalla speculazione. Perche i 
fenomenl dl accaparramento 
sono massiccl e rientrano nel 
quadro dell'offensiva psicolo-
glca contro il governo di Uni
ta Popolare. 

II compagno Teitelboim clta 
un altro caso. Per coprire i 
fabbisogni alimentarl del Pae
se il governo incoraggla H 
consumo di pesce e di polla-
mi; specialmente del pesce, 
poiche il Cile ha piu dl 5.000 
chllometri di coste, molto pe-
scose. I governi del passato 
non avevano mai alutato i 
pescatorl e la pesca e sem
pre rimasta ad un livello arti-

,gianale, Adesso, negli ultimi 
'sef mesi, Tapprowfgionamen-
4tp e il consuipo.dj pesce han
no" avuto un aumento vertica
le che si agglra sul 40-50%. 
Questo grezie a due elemen-
ti: le prowidenze govematlve 
a favore del pescatori locah e 
l'aiuto che il governo ha rice-
vuto dallUnlone Sovietica e 
da Cuba, le quali hanno dato 
al Cile In prestito gratuito 
rispettlvamente tre e due 
grandi pescherecci d'alto ma
re attrezzati non solo per la 
pesca ma anche per la lavo-
razione e la conservazione del 
pesce. 

Ecco: le forze dl destra, che 
si sono sempre dlsinteressate 
della sorte dei pescatori cile-
ni, adesso hanno scatenato 
una campagna di stampa per 
sostenere che questi grandi 
pescherecci danneggiano gli 
interessi del pescatori locali. 
La cosa e falsa, poiche i pe
scatori cileni lavorano sotto 
costa sia per abitudine che 
per mancanza di attrezzature 
diverse, mentre invece i pe
scatori d'alto mare operano 
owiamente in pieno oceano, 
senza quindi pregiudlcare ml-
nimamente gli altri. Ma an
che questa campagna fa par
te della guerra dei nervi co
me d'altro lato la tesi oppo-
sta — anche questa sostenuta 
dalla stessa stampa — che 
l'aiuto dell'URSS e di Cuba 
e del tutto inutile in quanto, 
pol, al cileni il pesce non 
piace. 

Un'affermazione che si fon-
da su un fatto reale, ma che 
10 deforma: in effetti i cileni 
non erano abituatl a consu-
mare pesce non perche non . 
gli piacesse, ma perche l'oli-
garchia al potere e sempre 
stato un'oligarchia di proprie-
tari terrieri ai quali premeva 
il consumo della came o oo-
munque del prodotti agro-pe-
cuari. E difatti in Cile non 
eslsteva — fino ad ora — 
un'attrezzatura per la conser
vazione, il trasporto e la ven
dita del pesce. In altri ter
mini, il discorso va revescia-
to: non e che non esistesse 
un determinato consumo per
che il prodotto non era ri-
chiesto; al contrario, II pro
dotto non era richiesto perche 
non eslsteva una possiblllta 
di consumo. 

E' una contmua guerra dei 
nervi — dice Teitelboim — in 
cui l'awersario e molto forte 
In quanto e legato sul piano 
intemazlonale ad altre forse, 
che hanno scelto di dipingere 
11 Cile come un paese triste. 
affamato. Possono farlo, sul 
piano intemo, perche noi ga-
rantiamo una liberta totale di 
cui abusano: accusandoci di 
essere nemici della liberta. 
mentre essi, quando sono stati 
al potere, ci hanno messi In 
galera; l'elenco dei cittadini 
privati dei diritti civili duran
te II potere delle destre era 
grosso come un elenco telefo-
nico: noi non abbiamo messo 
In galera nessuno, abbiamo 
garantito la liberta piu asso-
luta anche a chi, mentre noi 
cerchiamo dl dare da man-
giare a tutto il popolo, con
duce la lotta politica anche a 
costo di produrre artificial-
mente la fame. II fatto e che, 
come insegna Lenin, « nessu
na classe abbandona tranquil-
lamente il potere* e la via 
cilena al socialismo non * 
pacifica, ma — conclude Tei
telboim — «non perche non 
lo vogliamo noi; non lo vo-
gliono lorot. -
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