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Riflessioni sui fatti del Cile 

Egemonia 
e trasf ormazione 

J. • ' i „ 

La lezione del dramma cileno non sta nella negazione astratta di una« via 
democratica»: riguarda il nodo politico dei rapporti di forza che posso-
no determinarsi sul terreno della democrazia e dei cambiamenti sociali 

Ha scritto Lucio Colletti, 
commeniando a caicio u 
dramma cileno: «Checene ne 
dica la letteratura nberale o 
quella infantile, il problema 
oella rivoluzione per il mar-
xlsmo non e quello dell'alter-
nativa tra via paciiica e via 
violenta. II problema e di 
procedere a trasionnazioni 
reali profonde con il con^en-
so della maggioianza, c.oe 
delle masse piu larghe del 
paese... L'alternativa legaliia-
violenza e un vecchio vicolo 
cieco. La « violenza » che con-
ta e la trasformazione delle 
strutture reali; la « legalita » 
che importa e il consenso 
della maggioranza. Entrambe 
le due cose sono indispensa-
bili». 

Ma il vecchio vicolo cieco, 
come abbiamo visto, viene ri-
proposto in queste settimane, 
e nel piu grossolano dei modi. 
La « via democratica» viene 
definita impraticabile per il 
fatto stesso che nel Cile ha 
conosciuto una sconfitta. Co
me se, dopo l'eroico sacrifi-
cio di Che Guevara o l'in-
successo di tante esperienze 
cli guerriglia in America La-
tina se ne traesse la conclu
s i o n che la lotta armata e 
destinata in quel continente a 
inevitabili fallimenti. Adottan-
do un tal metodo, si pud ri-
sparmiare alle meningi la non 

iieve fatica della « analisi con-
creta delle situazioni concre
te)), indicata da Lenin come 
premessa indispensabile d'o-
gni politica rivoluzionaria, ma 
sconsigliata, sembra, dalla 
moderna terapia di gruppo 
extiaparlamentare. 

Si dice che in Cile il rispet-
to del « quadro legalitarlo » — 
teonzzato e praticato da Uni-
ta Popolare — avrebbe disar-
mato le masse di ironte alia 
reazione. Ma se c'e un fatto 
assodato, e che proprio la 11-
nea politica di Unita Popola
re — e non altra — aveva 
«armato» le masse, le ave
va mobilitate e rese protago-
niste di conquiste stonche 
quali I'instaurazione di un go-
verno democratico di sinistra, 
la realizzazione di imponenti 
trasformazioni strutturali, lo 
avvio di un'effettiva indipen-
denza dairimperialismo. La 
stessa resistenza di massa al 
golpe, che costringe i genera-
li fascisti a mantenere un re
gime di stato di assedio, non 
potrebbe essere spiegata se 
ad animarla non vi fosse la 
volonta di difendere le conqui
ste sociali e politiche di Unita 
Popolare, e se settori fonda-
hientali del popolo non aves-
sero visto in Allende e nelle 
sinistre i difensori strenui e 
coerenti delle liberta demo-
cratiche. 

La funzione dirigente 
della classe operaia 

La rigorosa identificazione 
del governo popolare cile
no con la democrazia costi-
tuzionale ha oggi molti criti-
ci. Non place ai gruppl estre-
misti, che la considerano co
me una sorta di patetica vel-
leita o la bollano senz'altro coi 
marchio infamante del «revi-
sionismo ». Non piace al gene-
rale Pinochet, che non a caso 
tenta affannosamente di scre-
ditarla « rivelando » ogni gior-
no le macchinazioni... auto-
golpiste di Unita Popolare. 
Eppure, proprio questo aspet-
to dell'esperienza cilena viene 
oggi ad assumere un signifi-
cato strategico di eccezionale 
attuallta per 1'intiero movi-
mento operaio internazionale. 

II Cile conferma infattl che 
le liberta democratiche, 1 di-
ritti dell'uomo, sono ormai in-
compatibili con le tendenze di 
fondo del capitalismo contem-
poraneo. Quella che chiamia-
mo tradizionalmente «demo
crazia borghese», i suoi con-
tenuti reali e le sue forme 
stesse, non esistono piu in 
quanto tali, in quanto forme 
e contenuti della borghesia. II 
loro declino e cominciato 
quando il capitalismo e stato 
costretto — dal movimento 
stesso delle forze produttive — 
a imboccare il lungo tunnel 
che porta dal «vecchio indi-
vidualismo economico» alia 
«organizzazione di un'econo-
mia programmatica» (Gram-
sci), da quando cioe la dia-
lettica consenso-coercizione 
non e piu affidata al mecca-
nismi « naturali » del sistema. 
ma viene « artificialmente » 
razionalizzata come uno dei 
fattori essenziali deii'accumu-
lazione capitalistica. II dirit-
to, la legalita, la separazione 
e I'autonomia dei poteri, il 
suffragio universale, i! «libe-
ro gioco » delle maggloranze e 
delle minoranze. vengono li-
quidati o ridotti ad un'appa-
renza spettrale. Essi possono 
sussistere e svilupparsi sol-
tanto laddove la classe ope
raia li fa propri, estendendoli 
e arricchendone il contenuto. 
impugnandoli come un'arma 
per trasformare la societa. 

Questo processo, che gift 
nella sua fase iniziale — nei 

primi decenni del secolo — 
travolse e mise luon causa i 
veccm partiti liberan, e gmn-
to oggi a investire e a getta-
re in un travaglio pioiondo 
le socialdemocrazie e i partiti 
aell'interclassismo cattonco, il 
cui ruolo di mediazione tra 
democrazia politica e raziona-
lizzazione economico-sociale si 
e ormai venuto logorando. Ed 
e proprio su questo terreno 
che si apre uno spazio nuovo 
alia funzione dirigente della 
classe operaia, alia sua ege
monia verso altre forze socia
li e politiche. 

La lezione vera del dramma 
cileno non consiste dunque 
nella negazione astratta di 
una «via democratica», che 
anzi proprio in Cile ha dimo-
strato una concreta capacita 
di incidere, di mettere in mo-
to reali processi di trasforma
zione. Ma riguarda il nodo po
litico dei rapporti di forza che 
possono determinarsi sul ter
reno della democrazia e delle 
trasformazioni sociali. Nel Ci
le, tutti i dati stanno a indi-
care che lo sfondamento rea-
zionario e potuto avvenire 
facendo leva su due elementi 
interdipendenti: la rottura tra 
classe operaia e classi medie 
sul piano sociale, la contrap-
posizione frontale tra Unita 
Popolare e Democrazia Cri-
stiana sul piano politico. En-
trambi questi elementi sono 
stati accuratamente predispo-
sti e manovrati dalle forze in-
teressate al rovesciamento del 
regime democratico: ma e 
difficile sfuggire all'impres-
sione che abbiano influito an-
che errori di governo e di 
impostazione politica da . ar 
te di Unita Popolare, basati 
su una insufficiente valuia-
zione dei reali rapporti di for
za e anche su un'illusione 
elettoralistica (nilusione. ac-
centuatasi probabilmente do
po il successo nelle elezioni 
politiche del '72 che fosse 
possibile puntare tutte le car
te sulla conquista della mag
gioranza assoluta nelle suc
cessive elezioni presidenz'ali 
e che — a questo fine — non 
fosse temibile uno spostamen-
to a destra di tutta la DC 
per recuperare a sinistra i 
suoi voti popolari). 

Una nuova sintesi 
tra economia e politica 

A proposito delle classi me
die, Lenin aveva sottolineato 
in un momento cruciale del-
lo scontro in Russia (settem-
bre "17) che, in un Paese ca-
ratterizzato da una massiccia 
presenza di piccola borghesia, 
il proletariato non pud a in-
staurare » il sociallsmo a fin-
che la schiacciante maggio
ranza della popolazione non 
avra acquisito la coscienza 
della rivoluzione sociallsta ». e 
cio potra avvenire «solo se la 
piccola borghesia si unira al 
proletariato ». « Noi non siamo 
blanquisti. non siamo dei par- ' 
tigiani della conquista del no-
tere per mano ai una mino-
ranza. Siamo dei marxisti». 
Ma se questo obbiettivo, del
la formazione di una ec schiac
ciante maggioranza » attorno 
al proletariato. e imprescin-
dibile in ogni circostanza i nel
la Russia del '17 esso signifi
ed Talleanza della ciasse ope
raia con la piccola borghesia 
contadina). neU'esperienza ci
lena il problema delle classi 
medie si e posto non soltanto 
in funzione della massima 
ampiezza dello schieramento 
democratico e rivoluzionario 
ma anche come problema in 
parte nuovo, quahtativo: e 
cioe come esigenza d; direzio-
ne «tecnica » e di « funzio-
nalita» della societa e dello 
Stato. da parte di una classe 
operaia impesnata a gcstire 
e a tras/ormarr ncllo stesso 
tempo Ic stnitture di quella 
societa e di quello Stato. La 
ejucstione dell'cpcmonia asEU-
fjH» un rllipvo e una quallta 
del tutto nuovi rispetto alle 
esperienze rivoluzionarie del 
passato 

Hon si pud « tenere » a lun

go una 3imile situazione se i 
medici si rifiutano di curare 
gli ammalati. se la distribu-
zione viene paralizzata ad ol-
tranza. se i trasporti non fun-
zionano. AJ?H esiremlsti che 
credono di poter risolvere tut
ti i problemi per il sempiice 
fatto di non porseli neppure. 
si puo rispondere ancor oggi 
con :e sferzanti parole scritte 
da Gramsci sull'Ordme Nuo
vo del giuzno 1919: «Chi ba-
sa la propria azione sulla me 
ra fraseologia ampollosa. . ul 
la frenesia parolaia, sullen 
tusiasmo romantico e solo un 
demagogo. non e un rivoluzio
nario. Sono necessar: per la 
rivoluzione. uomini da'.Ja men 
te sobna. uomini che non lac-
ciano mancar*' il pane nelle 
panettene, che facciano viag-
giare i treni, che prowedano 
le officme di materie prime e 
trovino da scambiare i pro-
dotti industriali coi prodott: 
agricoli, che • assicurino i'in 
tegritft e la Mberta personale 
dalle aggressioni del malvi-
venti. che facciano funziona 
re il complesso dei servizi so 
ciali e non riducano alia di 
sperazione e alia oazza stra
fe intemecina il popolo. L'en 
tusiasmo verbale e la sfrena-
tezza fraseologica Tanno ride-
re «o piangere» auando uno 
solo di questi problem! deve 
•'ssere riso'to anche in un vil-
'aggio di cento abitanti >̂. 

Una .stratejria di tra.sforma-
zione stnuturale e di espan-
fione della democrazia politi 
ca. come quella cilena (c. s!a 
pure con diversiti profonde. 
come quella dei comuntsti ita-
liani) prcsuppone che ii mo
mento deH'cgomonia, del con
senso, finalizzato da Lenin es-

senzialmente alia costituzione 
di una «schiacciante maggio
ranza », si sviluppi e arric-
chisca di quel contenuti, di 
quelle articola/.ioni, di quell'e-
lemento di organicita e dina-
mismo, che Gramsci indivi-
dua nella formazione di un 
nuovo blocco storico: nel sen-
so. cioe, che Talleanza col 
varl strati sociali tende a or-
dinarsi in funzione di concre
te e immediate trasformazio
ni strutturali, in un processo 
che modifica contemporanea-
mente la collocazione econo-
mica, gll orientamentl politi-
cl la cultura stessa delle di
verse classi. 

II rapporto tra classe ope
raia e ceti medi — in questa 
prospettiva — se non pud non 
I'oie come fondamenfo gli 
interp.'ioi *»conomici immedla-
tl e 1'inlziativa per contem-
ptrarl;, deve tuttavla fare si-
invUpreamente I conti con le 
ideclogie, col senso comun?. 
con i miti, con gll orienta
mentl e le rappresentanze po
litiche, in cui I vari strati 
sociali si riconoscono da cui 
traggono spesso un'immagine 
di se e della propria funzione. 
II peso che le sovrastrutture, 
la tradizione, 11 retagglo del
la mentalita e dell'ideolbgia 
esercitano soprattutto sulle 
classi medie, per la loro stes
sa labilita e indefinitezza sul 
terreno di classe (economico
sociale), fa si che particolar-
mente nei loro confront! azio
ne strutturale e azione sovra-
strutturale siano assolutamen-
te inseparabili. Di qui 11 rilie-
vo nuovo e peculiare che il 
momento della sovrastruttura. 
e dell'inlziativa rivoluzionaria 
su questo piano, assume nel 
pensiero di Gramsci. 

Questo discorso e tanto piu 
attuale nel nostro Paese, in 
quanto e facile constatare che 
il rapporto fra struttura e so
vrastruttura. tra forze sociali 
e forze politiche. si oresenta 
oggi come un intreccio Diu 
profondo e intimo che non nel 
passato. II nesso dialettico tra 
economia e politica si e fatto 
piu stretto per due ragioni 
concomltantl: la tendenza 
(propria di questa fase di svl-
luppo delle forze produttive) 
ad una funzione crescente e 
orp/.nica dello Stato nella vita 
economica, e la presenza di 
un movimento operaio che 
tende ad utilizzare la propria 
crescente forza politica per 
ftflttire diiett&benttf JStllle 
scelte economich$ e sui .rap
porti sociali. Da quf twrnu-
plice processo deriva oggi uno 
dei tratti peculiar! della «cri-
si italianan. consistente in 
una sorta di disarticolazione. 
di sfasatura Drofonda. tra- i 
liveili di sviluppo e le forme 
di dominio del capitale mo-
nopolistico. in costante espan-
sione. e le sue effettive : ca
pacita di control lo sociale e 
politico, continuamente poste 
in discussione non soltanto da 
contraddizioni oggettive. ma 
anche dalPniziativa. dalle ca
pacita di lotta e di egemonia 
del movimento operaio. Cio 
rende difficile alia classe do-
minante stabilire una propria 
saldatura organica e duratura 
fra struttura e sovrastruttura. 
fra economia e politica. pro
prio in una fase in cui lo svi 
luppo delle forze produttive e 
gli stessi meccanismi del ca
pitalismo mature comoortano 

— e rendono necessario — un 
rapporto piu stretto tra questi 
due Diani. H movimento ope
raio. a sua volt a. tende a far 
leva su tale contraddizione. 
facendo avanzare la proposta 
di una nuova sintesi tra eco
nomia e politica nella lotta 
per le ri forme e per un nuovo 
meccanismo di sviluppo. 

E' in questo quadro che si 
colioca oggi il problema della 
DC, come questione fonda-
mentale della a crisi italiana » 
e delle sue prospettive di so-
luzione. La DC non e piu 
soltanto — se mai lo e stata 
— il partito della Chiesa.-o 
il partito del grande padrona-
to private E* anche il parti
to dell'economia oubblica. del-
1'industria di Stato e dei suo: 
managers. E' partito delle 
classi medie e del loro ere 
scente malessere. E* il parti
to di masse popolari. contadi-
ne e operaie. di ispirazione 
cattolica. ProDrio per questa 
realta composita, oltre che 
per le sue responsabilita di 
potere. la DC riflette oggi nel 
modo piu acuto il processo di 
disarticolazione dello asset-
to strutturale e sociale. e le 
disfunzioni di uno Stato con 
cui per un quarto di secolo 
ha teso a identificarsi 

Per questo i maggiori lea
ders democrlstiani hanno do 
vuto prend^re atto all'ultimo 
Congresso di una crLsi di ege 
monia e d< identita del loro 
partito. La sconfitta della 
aoperazione Andreotti» ha 
d'altra parte dimostrato quan
to sia difficile, e pericoloso 
per la DC stessa, ritrovare la 
propria :dentita e funz'one in 
uno spostamento a destra. Si 
dice: « Ma la DC e un parti
to interclassista e rinferc!a<;-
sLsmo e sempre di destra*. 
In realta. proprio per questo 
carattere interclassista e ne
cessario far venire alia luce 
la reale natura di classe dei 
conflitti e delle difference in 
terne alia DC attraverso un 
^onfronto e un'iniziativa arti 
colata che sollecitino la di
ve rsit a degli interessi e delle 
posizioni ponendo in prirr.o 
piano i problemi concreCi e 
drammatici della societa ita
liana. Di questo confronto pud 
avere paura soltanto chi non 
ha fiducia nella capacita del
la classe operaia di aggrega 
re un nuovo schieramento so
ciale e di porrc anche sul ter
reno politico la propria can-
didatura alia direzionc del 
Paese 

Adalberto Minucci 

A Torun, nel 500° anniversario della nascita del grande scienziato 

COPERNICO 
I polacchi hanno voluto atlualizzare lfimmagine di questo genio - II rilraffo di un uomo buono, profondamenfe onesfo e amante della 
verita sta accanto al ricordo di una storia recente e terribile - Una rinascita nazionale che negli anni del terrore nazista viene 
prefigurata da un proclama del Partito operaio: «Lottare per una Polonia dove la possibility di studiare sara data a tutti» 
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del manifest! commemorativi del 500°, anniversario della . nascita di Copernico. Si trafla 
'copied! ah *ut»rHr»t»o c«tfodito»nif nti^nrdpte di Timing * •.- ^\ ---•-; .My :,< 
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Nostro servizio 
DI RITORNO 

DALLA POLONIA, ottobre 
A Torun con Copernico. 

Quasi uno «slogan», I'invi-
to, pressante, ripetutamente 
lanciato a tutto il folto ap-
parato deU'ufficialita scientiji-
ca internazionale — 1973: « an-
no di Copernico », nanno del
la scienza polacca » — ha fat
to convergere nella cittadina 
della Pomerania centinaia di 
astronoini, astro/isici, storici, 
membri di accademie e di or-
ganizzuzioni culturali, giorna-
listi, filosofi e politici della 
scienza, Junzionari dell'UNE-
SCO, A tutti la Polonia ha 
voluto vwslrare un'ef/igie del
l'uomo, del grande Niccolb, 
per cos} dire «attualizzata ». 

Il genio scientifico che sep-
pe scrivere: « // sole sard im
mobile ed ogni apparenza ver-
ra spiegata», ha lasciato il 
posto, nel cinquecentesimo an
niversario della nascita, e nel
la citta natale, ad un'imma' 
gine storica, complementare e 
globule, insieme, quale qui si 
va - studiando con interesse 
« attuale » e con dedizione na
zionale. 11 ritratto a tutto 
tondo ci restituisce cosl la 
figura di un uomo buono, 
pro/ondamente onesto e 
amante della verita: ma. an-
cora, quella dello scienziato 
la cui attivita si intreccia fit-
tamente con la pratica poll-
ticoamministrativa e la cura 
dei beni del Capitolo di War-
mia, del medico, dell'economi-
sta che sostiene, presso la Die-
ta degli stati prussiani, la ne 
cessita di salvaguardare la pa-
ritd aurea della moneta. del 
patriota, infine, che organiz-
za la difesa della roccafor-
te di Olsztyn contro I'inva-
sione della Prussia polacca da 
parte dei Cavalieri teutonici 
nel 1520. 

Per quest'ultimo aspetto, 
forse, e per un giusto orgo-
glio. « Kopernik » diventa alio-
ra il piu vicino e familiare 
« Mikolaj », ed entra a far par
te come capostipite di una 
Made etetta insieme ai no-
mi di Fryderyk Chopin e di 
Maria Sklodowska Curie. Fa-
miliarita e popolarita osser-
vabili minutamente e rintrac-
ciabili ovunque. Sui festoni 
delle case, gli addobbi degli 
edifici cittadint, le vetrine dei 
negozi, i programmi delle con
ference, le locandine dei con
cern, i films, i manifesti, i 

Il quinto congresso del Foratom a Firenze 

II ruolo dell'energia nucleare 
Le caratteristiche dei reattori di oggi e di domani - Perche lo sviluppo di questo set-
tore potrebbe rafforzare I'autonomia dell'Europa nei confronti degli USA - Le vie per giun-
gere ad una flessione dei costi del combustibile - Capitale pubblico e scelte politiche 

Una ricognizione, e in qual-
che misura il punto sui reat
tori nucleari produttori di 
energia — sotto l'aspetto eco
nomico non meno che tecni-
co — sono stati fatti a Fi
renze nei giorni scorsi, da par
te del quinto Congresso del 
Foratom, organizzazione in 
cui sono associati gli enti nu
cleari dei principali paesi eu-
ropei. 

La produzione . di energia 
da combustibili fossili - (so
prattutto petrolio) non pud 
continuare a crescere indefini-
tamente, sia a causa del ten-
denziale esaurimento dei gia-
cimenti piu facilmente acces-
sibili, sia (e forse in misura 
maggiore) a causa dei vele-
ni che i processi di combu-
stione immettono nell'ambien-
te. Inoltre, gli mgenti consu-
mi di combustibili fossili 
comportano problemi di tra-
sporto, che gravano sia sugli 
investimenti, sia sugli inqui-
namenti. Sebbene si diffonda 
la coscienza della possibilitsc 
e opportunity di usare l'ener-
gia in modo piu accorto, ridu-
cendone gli sprechi, tuttavia 
non ci si attende che le mi-
sure . che potranno essere 
prese a tale fine operino in 
tempi brevi: la tendenza al-
Tincremento della domanda 
di energia potra cosl esser-
ne influenzata, m a . so!o in 
modo graduate e percid blan-
do, ne probabilmente tale da 
contrastare efficacemente ia 
tendenza in atto all'aumento 
dei prezzi. 

Gli effetti 
sull'ambiente 
I reattori nucleari invece, 

come e nolo, non immetto
no nell'ambiente veleni chi-
mici o biochimici; vengono 
alimentati con quantita estre 
mamente contenute di sostan-
ze attive (combustibili). irri-
levanti dal punto di vista del
la economia dei trasporti; 
possono contare su una lunga 
prospettiva di approwigiona-
menti di tali sostanze, e per
cid potrebbero persino con
trastare la tendenza all'au
mento dei prezzi energetic!. 
Infine il loro sviluppo ten-
derebbe a rcstaurare o raf
forzare I'autonomia dell'Euro
pa occidentale e anche dei 
singoli paesi quanto alle fon-
ti di energia, scriamente com-
promes5a, negli ultlml decen
ni, dal cartollo del petrolio, 
di ba-se USA. 

A questi vantaggi tuttavia 
si contrappongono incertezze 
e dubbi (che solo in parte le 
esperienze di costruzione e 
gestione sono venute atte-
nuando) su una serie di pun-
ti decisivi, come le possibili 
fughe di effluent! radioattivi 
da reattori in funzione, so
prattutto in relatione con la 
probability di accidente; ovve-
ro gli effetti termici sull'am
biente, destinati ad allargar-
si con il numero dei reatto
ri in uso; o infine le tecno-
logie piu promettenti, in vi
sta di « cicli» att i ad assicu-
rare la massima economicita. 

Tra i temi discussi nel 
Congresso quelli di piu gene-
rale interesse sono stati ap 
punto i rapporti fra reatto
ri nucleari e ambiente e le 
possibili combinazioni di va 
rie classi di reattori. Sulla 
questione ambientale sia il re 
latore (professor Salvetti) sia 
le comunicazioni presentate 
confermano che in normali 
condizioni operative l'emissio 
ne di radioattivita da parte 
dei reattori di potenza e tra 
scurabile: una piccola frazio-
ne dei massimi consentiti 
dalle disposizioni vigenti, e 
comunque tale che a poche 
centinaia di metri dalla fon-
te (reattore) la radioattivita 
diventa indistinguibile dalla 
radiazione « di fondo ». -

Nella - atmosfera, - come si 
sa, e sempre presente una 
vasta gamma di radiazioni, 
di ongine soprattutto cosmi-
ca, a cui anche un numero 
elevato di reattori non ne ag-
giungerebbero altre in misu
ra apprezzabile, Questo non 
e certo in modo assoluto, seb
bene sia 1'opinione prevalente 
in Europa, e d'altra parte 
in USA (dove affiorano pare 
ri discordi) i margini di dub-
bio che possono rimanere so
no notoriamente dilatati sot-
to la pressione di interessi 
soprattutto petroliferi. 

Piu consistente appare la 
preoccupazione relativa alia 
probabilita di accidente, seb
bene a Firenze essa non sia 
forse venuta in luce come 
sarebbe necessario. se non al-
tro a] fine di informare la 
opinione pubblica. Per remo-
ta che sia la probabilita di 
accidente (e remota e, senza 
dubbio) anche un singolo ca
so potrebbe determinare con-
seguenze molto gravi, sebbe
ne non necessariamente nel
la forma catastrofica della 
esplosione nucleare. In linea 
teorlca, si pud ammettere la 
possibilita di ridurre (con 
adeguate misure) la probabi
lita di accidente a valori co
munque piccoli, molto piu 
piccoli ad esempio di quolli 
relatlvl alia probabilita di ter-

remoti o altri eventi natura
li; ma una analisi al riguar-
do, con gli opportuni con
fronti e costi. rimane da au-
gurare. 

Per quanto riguarda gli ef
fetti termici, si avverts che, 
in vista del moltiplicarsi dei 
reattori, analisi accurate do-
vranno essere condotte caso 
per caso. 

II prototipo 
inglese 

II documento britannico 
(l'esperienza dell'Inghilterra e 
la piu avanzata in Europa) 
suggerisce perd di tener 
conto anche di aspetti posi-
tivi come I'aumento della 
tempers tura di acque costie-
re, che potrebbe favorire lo 
sviluppo di alcune specie di 
pesci. L'osservazione sembra 
interessante anche in linea 
di principio, poiche mostra 
che differenze di pochi gradi 
(controllabili facilmente, se la 
analisi e accurata) possono 
spostare 1'accento dal danno 
al beneficib; e non solo per 
quanto si riferisce ai pesci 
bensl (nel caso di acque in
terne) alia irngazione o altri 
servizi. Si e parlato anche 
dell'impiego di torri di raf-
freddamento. che concorde-
mente e ronsigliato dove 
i corpi d'acqua non siano suf-
ficienti. poiche studi ed espe
rienze recenti mostrano che 
gli inconvenient! connessi con 
tali torri sono trascurabili. -

H grosso problema — tec-
nico ed economico — e quello 
delle varie classi di reattori: 
provatt, avanzati. e veloci. 
Ma la differenza fra le prime 
due cla.isi (provati e avanza
ti) e molto meno di qualita 
di quella fra queste e la ter-
za (veloci). I reattori avan
zati sono essenzialmente un 
miglioramento di quelli pro
vati, ai quali tenderanno a so-
stituirsi. I veloci invece han
no caratteristiche particolari. 
e non potranno che essere as
sociati ai primi e successl-
vamente ai secondi, per com-
pletare e rendere pid econo
mico il «ciclo del combusti
bile ». In breve, e senza en-
trare in discorsl complicati, 
i reattori veloci si alimenta-
no con '•Id che rimane nei 
reattori provati (o avanzati) 
dopo un ciclo operativo che 
ha erogato una certa quanti
ta di energia. 

Cid che rimane 6 da un la-
to plutonlo (sostanza attiva, 
o «fissile ») dall'altro uranio 
Impoverito, o depleto: sostan

za «passiva» che fuori del 
reattore veloce non trovereb-
be alcun impiego ma che — 
immerso nel reattore veloce — 
si trasforma a sua volta gra-
dualmente in plutonio. Si do-
vrebbe arrivare cosl a sfrut-
tare (in un certo numero di 
anni e di cicli) il 70 per cen
to della energia nucleare vir-
tuale contenuta nella sostanza 
di base (uranio naturale) 
mentre nei soli reattori pro
vati (quelli finora in uso) 
il tasso di ofruttamento e in-
feriore ail'l per cento. 

Ne risulta evidentemente la 
tendenza alia flessione dei co
sti del combustibile, anche te-
nuto conto dei processi inter-
medi (riprocessamenti). in 
una misura che — si e det-
to a Firenze — potra aggirar-
si sul 50 per cento a medio 
termine. A Firenze d'altra 
parte g.i inglesi (che dispon-
gono di un prototipo di reat
tore veloce, probabilmente 
operativo prima della fine 
dell'anno) hanno avvertito che 
le previsioni finora correnti, 
circa i tempi corrispondenti 
alia produzione di plutonio nei 
reattori veloci, devono essere 
rivedute, ne] senso che la ca-
rica di plutonio immessa in 
tali reattori potra raddoppiar-
si non (come si pensava) in 
dodici-quindici anni, ma pro
babilmente in non meno di 
trenta. -

Lo sviluppo complessivo del 
settore dunque, sebbene inclu-
da il reattore veloce come 
momento necessario, conti-
nuera a poggiare largamente 
sui reattori piu convenziona-
li, e percid sulla graduale 

sostituzione dei provati con 
gli avanzati. 

Intomo alia fine del pros-
simo decennio una convenien
ce proporzione fra le due clas
si di reattori potra comincia-
re a delinearsi. Ma e inte
ressante che il documento in
glese ponga in luce una esi
genza politico-economica di 
validita generale, perche tale 
obiettivo diventi accessibile: 
a Una capacita europea sor-
gera solo se i governi dispo-
sti a finanziare tale Impre-
sa parzialmente possono tro-
vare le condizioni per mette
re assieme i loro contributi. 
Tali condizioni dovrebbero ap-
pllcarsi non solo alia costru
zione di impianti pi lota, ma 
anche a incoraggiare e ren
dere possibili associazioni di 
compagnie industrially». In 
sostanza, lo sviluppo dei reat
tori in Europa dipendera lar
gamente daU'intervento del 
capitale pubblico e della vo
lonta politica. 

Cino Sighiboldi 

francobolli commemorativi 
ed anche, concretamente, nel-
la creazione, mediante sov-
venzioni pubbliche, di cinque-
cento laboratori, moderna-
meiite attrezzati, di fisica, chi-
jnica, astronomia e scienze na
turali, affidati alle organizza-
zioni giovanili, oppure nel-
I'omaggio sempiice, silenzioso, 
reso il 19 febbraio scorso, 
nella ricorrenza della nasci
ta, da un gruppo di ragazzi: 
un mazzo di fiori rossi, de-
postt sulla neve, ai piedi del 
monumento, eretto dalla « pa-
tria grata », davantl a palazzo 
Staszic, a Varsavia. 

L'« itinerario coperntcano » 
— Vespressione storico-geogra-
fica fonde insieme, idealmcn-
te, luoghi biografici ed occa-
sio7ii celebrative e di incon-
tro scientifico (vale ricordare 
il congresso straordinario del-
I'Unione Astronomica Interna-
zionale, che lui discusso del
la stabilita del sistema sota-
re e dei piccoli sistemi siel-
lari e degli stadi piu recenti 
dell'evoluzione delle stelle) — 
ha preso appunto le mosse 
di 11. E da Varsavia. la « via 
di Copernico» ha traversato 
prima Cracovia: Vantica capi
tale che vide Niccolb studen-
te e dove, nella Biblioteca 
Jagellonica, sono conservati 
i quinterni di pergamena du
ra che formano Voriginale del 
« De revolutionibus • orbium 
coelestium», poi, risalendo 
verso il Baltico, i voivodati di 
Bydgoszcz, Olsztyn e Danzica 
(le regioni a nord in cui lo 
astronomo visse gli anni di 
maggiore attivita, dopo >l sog-
giorno giovanile italiano, a 
Bologna. Padova e Ferrara), 
per terminare, infine. a To-
run. • 

Il grande fiume lento — an
che la Vistola e quasi una 
costante nel paesaggio di que
sto « itinerario » — segna qui 
netti contorni di mura me-
dioevali, resti di bastioni e di 
torri, entro le quali una ric-
ca societa mercantile e arti-
gianale — la stessa borghe
sia in ascesa da cui pren-
de origine Copernico — ha or-
ganizzato e sviluppato un'ar-
chitettura solida e severa: 
chiese scure, alte facciate go-
tiche in mattone, e le case 
del « nuovo ceton rinascimen-
tale poste a corona nella lar-
ga piazza del Mercato. Piu 
avantt, a due chilometri di di-
stanza, ai bordi della foresta 
di Bielany, c'e un'altra To-
run da vedere. Per scoprirne 
lo spirito, e per decifrare i 
motivi della sua esistenza, oc-
corre mutare d'improvViso 
tempi e prospettive storiche. 

Siamo ora intorno agli an
ni '40. Intendiamo dire: 1940. 
La Polonia vive H periodo del 
piu spietato terrore nazista. 
Gll elementi progressisti del
la classe operaia e dell'a in-
tellighenzia» nazionale lotta-
no contro un programma che 
prevede I'annientamento e lo 
sterminio biologico di un m-
tero popolo. Fra le tante «so-
luzioni finalin. la deportazio-
ne in massa, nel 1939, di pro-
fessori dell'universita di Cra
covia in campi di concentra-
mento e la condanna a mor-
te, nel 1941, di parecchie de-
cine di insegnanti di Lwow, 
secondo liste di proscrizione 
accuratamente preparate in 
precedenza. Intanto, nella lot-
la clandestina, ci si prepara 
alia ricostruzione. Gia nel suo 
primo proclama del 1942, il 
Partito operaio polacco «ill-
vita a lottare per una Po
lonia dove ta possibilita di 
studiare sard alia portata di 
tutti n. £ nel 1943: «Salva
guardare tutte le scuole e gli 
istituti di insegnamento chiu-
si dai tedeschi. Garantire a 
tutti il diritto alio studio, 
rispettandone la gratuitd, a 
partire dalla scuola primaria 
ftno all'universita compresa 
ed elimtnare tutti git ostaco-
li che vengono posti ai figli 
della popolazione poverav. 

11 toloniarumo e la tcna-
cia proverbiali toccano poi 
il culmine in un brano me-
morabile del Manifesto del 
Comitato polacco di Uberazio-
ne nazionale. a Uno dei com-
piti piu urgentt nei territori 
liberati sara quello di rico-
struire la rete scolastica e dt 
garantire lo studio a tutti i 
liveili. L'obbligo dt frequenia-
re le scuole primarie sara ri-
gorosamente nspettato. La 

* "mtellighenzta" polacca de-
cimata dalla Germania nazi
sta, e in primo luogo gli uo
mini dt scienza e di cultu
ra, saranno oggetto di cure 
parlicolaru La ncostruzione 
delle scuole sara intrapresa 
tmmediatamente ». 

E fu cosl: nell'ottobre del 
1944, appena liberato il pri
mo lembo di terra, viene fon-
data Vuniversila-simbolo di 
Lublino, verso la quale co-
minciano ad affluire pochi in
segnanti sfuggiti alle persecu-
zioni e alia guerra. (In ef
fetti, meno che pochi, se si 
pensa che nel 1945 la Polo
nia poleva contare sul lavo-
ro di nemmeno duecento 
scienzuxti). Nel clima di feb-
brile rinnovamenlo che fa se-
guito alia liberazione di altre 
parti del paese — era ne-
cessita vilale smentire subi-
to. e su tutto il terrilorio 
polacco, il significato dell'af-
fermazione di Hitler che vo-
leva Varsavia a cancellata dal
la carta geografica* — l'espe
rienza di Lublino non rima
ne isolata. La liberazione del
ta Pomerania, Danzica com
presa, da parte dell'armata 
sovietica e della prima arma
ta polacca, awenuta tra il 
gennaio ed il marzo '45, metle 
a nudo grossi problemi nella 
regione, primo fra tutti quel
lo dt « ripolonizzare » su va
sta scala un'area del paese, 
fino ad allora sottoposta ad 
un intensissimo programma 
di germanlzzazione Nasce co-
si l'« idea » di una nuova uni-
veraith. E la scclta cade su 
Torun, relutivamente rtspar-

miata, rispetto a Danzica. dal
la distruzione dei bombarda-
menti. Sara — tnevitabilmen-
te — «I'universita di Niccolo 
Copernico »; l'« altra » Torun, 
appunto, ai margini del bo-
sco di Bielany. 

Oggi, a ventotto anni di di-
stanza da quell'inverno del 
'45, le ferite sono ormai ci-
catrizzate. Eppure, chi cam-
mina lungo i viali del «cam
pus », tra il velro-cemento de
gli edifici squadrati appena 
ri/miti; chi guurda la folia di 
scienziati che sciama in fret-
ta da una runione a un se-
minario, o ad un simposio 
chi si imbatte nella genie 
di Torun — coppie, giovani e 
vecchi, madri con bambini — 
che viene all'universita e la 
«wsa» come zona verde del
la citta; chi parla con il ret-
tore di cifre, di frequenze ai 
corsi, di nuovi istituti da eo-
struire, e scopre, dietro le sue 
parole e il fare tin po' bur-
bero di accademico, un sen
so di malcelato orgoglio, sen-
te che il ricordo, intatto. 6 
ancora li: a quei giorni fred-
di l?t cui, privi di aule, sen
za libri e attrezzature, po
chi, spamti professori, venu-
ti chissa da dove, organizza-
vano le prime lezioni e da-
vano una mano per rimelte-
re in piedi la Polonia. 

Un rapporto conciso sulla 
attuale «Alma mater coperni-
cana» — secondo un'infles-
sione classicheggiante, tutta 
polacca, questa e la denomi-
nazione ufficiale dell'universi
ta — contempla i seguenti 
dati: 5.500 studenti (con un 
regime di netto matriarcato, 
ad oltre il GO'.'o, dice il ret-
tore, Witold Lukaszeioicz); set 
facoltu. trentuno orientamen-
ti di studio, corsi per stu
denti lavoratori; 900 addet-
ti. di cui 143 professori e do-
cenii e 200 laureati; accordi 
di cooperazione con la RDT 
e con le univprsita di Bolo-
gnu, Padova e Ferrara (con 
quest'ultima I'universita di 
Torun e gemellata); scambi 
di specialisti nel campo del
la fisica, dell'astronomia e del
la radioastronomia con te uni-
versita sovietiche, canadesi e 
di Utrecht. Tra i programmi 
in fase di aituazione, t in 
progetto il raddoppiamento 
dell'intero apparato universi-
tario. fino a portare, intor
no al 1980-81, tl numero de
gli studenti a 12.000. Lo svi
luppo e reso necessario dal 
cambiamento economico su 
base industriale che va suben-
do rapidamente la Pomera
nia, regione non molto tem
po fa tradizionalmente agri-
cola. Anche questo, pensano 
i polacchi, e un modo giusto 
di «attualizzare » il « grande 
cittadino ». 

Giancarlo Angeloni 

I Premi 
Nobel 

per la fisica 
e la chimica 

STOCCOLMA, 23 
L'Accademta delle Scienze 

svedese, che costituisce la 
giuria del premio Nobel per 
la fisica, ha atlribuito I'al-
to rtconoscimento per meta 
agli scienziati americani Leo 
Esaki e Ivar Giaever e per 
I'alfra - meta al professors 
inglese Brian David Joseph-
son. I primi due sono stati 
premiati «per le loro sco
pe rfe sperimentali sul feno-
meno del tunneling nei s«-
mlcondutfori e nei supercon-. 
duttori >, e Josephson c por 
le sue previsioni teoriche 
delle proprieta di una super-
corrente attraverso una bar-
riera di funnel». 

La motivazione del pre
mio sottolinea il fatto che I 
fenomeni di tunnel nei soli-
di riguardano le piu dirat-
te conseguenze delle moder-
ne leggi della fisica dei quan-
ti . La superconduttivita — 
ha spiegato uno scienziato — 
viene applicata nella tecni
ca delle misure elettricht, 
nei calcolatoii elettronici • 
nei treni super rapidi su 
cuscino magnetico. Le ap
plication! piu interessanti si 
hanno nella delicatissima 
misurazione delle correnti 
del corpo umano, come quel
le emesse dal cuore. 

Le scoperte dei tre pre
miati sono quindl stretta-
mente collegate, benche essi 
abbiano lavorafo indipenden-
temente e su piani divers!. 
Josephson, che ha soltanto 
trentatre anni, ne aveva ven-
ti quando comincio le ricer-
che nel campo della genera-
zione dell'elertricita. Se egll 
e stato prescelto per i suoi 
studi teorici • che hanno avu-
to una forte influenza sulto 
sviluppo della fisica negli 
ultlmi anni», I due america
ni hanno ottenuto il ricono-
scimento per un'altivita che 
riguarda le applicazioni pr»-
tiche di quelle teorie. 

Oggi i stato assegnato an
che il premio Nobel per la 
chimica all'inglese Geoffrey 

. Willinson e al tedesco Ernst 
Otto Fischer, per ricerche 
cTavanguardia — condotte 
indipendentemente — sulla 
chimica del cosiddetti com
post! sandwich. La motiva
zione afferma che essi c han
no rivoluzionato negli ultlml 
venti ann! la chimica della 
transizione dei metalli • , che 
ha anche notevole impor-
tanza per I'lnduitrla. 


