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Rivelazioni. Negli anni 50 la Francia associo Italia e Germania alle ricerche nucleari: ma poi De Gaulle disse no 

Morrison: «A Mururoa 
solo test dipotenza>> 
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Carta dldentKa 
PNlpMorrlMnfnellafotoqHi 
toon), W o o ad aatntako. a nato 
M l 1915 a COmpM attaafannt II 
proulma novwnbn. Un'ata CM 
mm trava ritowitio IH un votto M I 
cut Mric«m(Hac«M,i luMlMknl, 
•cirtf oh* aowtano I'Mariacutoro. 
NagN annl ch» hanao pracedato l i 
eeoonda | M U mondial* M 
atudlato a • • M a y . daw * M^« 
aM*w> predHttto * Opaaahalmar 
per la EonaoMma cultural* • 
oeWoa. Durante II aacondo 
eonNrta mondial* ha tavarato a 
L M Manna aHa coatnuteM 
deH'arma ataniea, mattand* 
hwlemele parti dall'oniiVn 
•perimentato nel New Mwdco • 
degHattri dut chafuranoagaNObrtl 
•u Wraatlma a Nataaakl. S i 
BUBlTainarleinuhaeoiHtu aw PJwo 
del quale perl* natnamaraal 
agoato * "Stlerrtmc Amenee". 
Oopo la guana ha k iMfMto 
aMroflUca aH-unharatti di 
ConwHa Mlkt Statu dl Maw York, 
flnoal l»2. lnqu*CllaiMl*uM 
anche hi preulMi* 
arRMcrnocrattea dal maccarUam*. 
SuMwahwmoMe ha Inoegnato at 
Mtt. 

• FJiseo. 31 agosto 1995. Menlre 
f wrnd? e impegnata in Pollnesla a 
frontegglate il paclllco. ma irriden-
le attacco detla flotliglia di Green
peace. i! presidents Jacques Chi
rac riunisce al gran completo gli 
ambusclatori dl Francia, Non ba-
data agli attacchi e all'isolamenio 
cui iienlno 1 noslri alleati ci sono-
pongono, esordisce. Rfcordate che 
I'Untone Europca deve imparare a 
difeiitiere militarmente se stessa. 
•E menlre coslrulra la sua dilesa 
i'Europa matured sempre piu il 
desidcrto che la forza di dissuasio
ne Iramese giochi un ruolo nella 
MII I skurezz»». Nol. dunquB,siamo 
pronli a euro|i«ii!zare la nostra lor-
i a nucleare di dissuasione. Sei 
giomi dopo ncU'alolto dl Mururoa, 
" a le proteste di turlo il uiondo, la 
FYancia olletlua il primo degli olto 
ti?»t nuclear! annunciati {L'Ex-
/ inss l4set lembrel995). 

Qua! d'0rsay,2ti dicembre 1954. 
Mentre ramiaea impeanala nel ri-
lito dal Vietnam, dopola clamoro-
sa sconfilladl n icn Bien Phu, il mi
nistro degli Esterl. II socialisla Pier
re Mendes Prance, organizza una 
rinnione scgreta al massimo livello 
|*iiitfco, militare, diplomatico e 
lecnlco con nn imtoo punto all'or-
dine del aiomo; la Francia deve 
dotatsl deu'arma alomica? Due an
nl dopo Parigi awia in gran segreto 
il sua progetio nucleare. Tentando 
t)i eolnvolgerc le capital! dei prinei-
|Mli paosi dell'Europa comlnenla-
le Boiin e Roma iLeNoiwet Obser-
ml(«f,30agostol995). 

\n iiunK>ne d'a^oslo all'Ehseo e 
ijiiL'IkideldiccmbrediquarantunD 
am 11 la al Quai cl'Orsay rappresen-
iiino tlue nnrovoli punli dl 5volta 
itrl la sloria dclla polillca nucleate 
Irancese. Omji la Francia slida I 
Mini allpail e l l mondti iniero, rom-
licndo liiisiome alia Cina) la mo-
r.ilnrta uilemazionale sui test a!r> 
mk i . Quarom'anni la slidava i suoi 
alleati r il mondo iniero, deciden
di) di rumpere il dwpo l io nucleare 
iinRluamerk'anii e sovielLCO. 

I duo punli di jivollci prescnlano 
i iumi'mwrosti i i i l l Rfl prolonde e, 
foiMi, pill importanli della pi)iilica 
dl giandpiir u delle Inrti prcssloni 
i l i ' l t lobbies tecno-militan. (Jueste 
nislanli rlHuardara) sia lanalisi 
dell^ sllua7rione Ben|«iillica che ia 
simirgia |K'> consesuirc la sicurez-
•/i\ 

II McMtU MemWt Franca 
<'onic mstiene Maurice Valssc. 

dlreltore ilel (Tnvipe it'Etuiles ban-
ilia tl'Hist'itir de I'Amiemmt nu-
ifft im'. fuioini Ire, inlaltl, i molivi 
ilKMiinvinsCTonol IDii'f ilministro 
'.minlisla di'Rli Eslai, il paci'lsta 
I V m - Menilto Fr.incc, e, pol, TICI 

' tHRh ll primo mlnistro sociallsta, il 
mika le , Guy Moltal ifclla n«.'esalta 
• II nwlari ' 11 rlarmo ulomlco Ininci--

aa F1RENZE. 4 test atomic} finiran-
no. Gil espeiimenti liancesi a Mu
ruroa sono soto una afiermaaorie 
di potenza. di prestigio. Non han-
no nessiln intetesse scienlilico o di 
stralegia dr!ensiva». Philip Morri-
son. da sempie contra rio agli espe-
nmenli (quelli annunciati ma so-
pratutto quelli segreti), ne e con-
vinto, Morrison conosce bene far
ina atomica e le sue conseguenze. 
Ha lavoiato a Los Alamos ai com
ponent! delie Ire bombe che vi hi-
rono costrulte:quella speri mentata 
nel NewMenicoe lealuedue. lalte 
esplodere a Hiroshima e a Nagasa
ki. «£ stata una tragedia immensa -
dice - Non e'e proteziune dall'ai-
ma nucleate. L'unica dilesa e nel 
conliolk) intemazione e nella co-
noscenza dell'opinione pubblica. 
La genie deve sapere per opporsi 
alle decisionl dei governi". Moni-
son non paria volentieri di quella 
esperienza terribile. £ la moglie 
Ptrillis, che to segue come un'om-
bra, a colmare le lacune che to 
sctenztato lascia apeile. Racconta 
di come, volontariamente, il giomo 
dope della resa Morrison sia volato 
in Giappone per leslimoniare, veri-
rkare le conseguenze sul piano 
scienlilico ed umano. Probabil-
menle tielle slesse condizioni lo ri-
taiebbe. i a guetra doveva tinire-. 
dice sommessamente La moglie 
racconta dl come Morrison seguis-
se alia radio ie nolizie dei bombar-
damenli su Londra, ossessbnato 
da una sua possibite distruzione. 

Philip Morrison e un personag-
gio di incredibile interesse e i«rsa-
lillla, Ha una cultura vasta e fxi> 
londa. nan solo scientifica. Con lui 
puoi parlare del volo dei pipislrelll, 
gukiafl dal b ro radar, come della 
civilH4 etrusca. Lo incowriamo a 
Rrenze, a I convegno intemaziona-

le di Astjofisica dove, muovendo 
ctalloppja di Giuseppe Occhialini. 
Bruno Rossi e Bruno Ponlecorvo, si 
discute suil'origine dell'uniuerso, 
sui raggi cosmici. i neutrini, e ie 
particelle elemental. 

Ptoftuor Mmtlton, t '« una ra-
•ponMahU* ***> actautato rt-
aprtto M'**6 nut aua acoptr-
to? 

Lo scienziato e lesponsabile ma 
non conirolla luso t he vena faito 
delle proprie ricerche e delle pro-
priescoperle. Nonc'edemocrazia 
in questo. Lo Stato ha sempre avu-
to la capacity, il poleie di avere 
scenzlati che lavorano alia co-
struztone di armi. In ogni (ase del
la storia. Penso, ad esempio, al 
rapporto di Leonardo da Vinci col 
!)uca di Milano. Ecco perche ri-
tengo che il niolo nuovo delto 
scienziato sia quello di educare 
I'opinione pubblica, di stimolame 
la conoscenza, la curiosity, per 
esigere comportamenli diversi 
dallo Siato. per incidere sulle de
cision! dei govemi. 

Carlo. Ma m conto » Leonardo 
da vmd a i Oucadt * « « « . , altro 
• la potato* dnrtruthVa dagl or 
dl|M atondcl, di cid •) e o n * i t -
no 01 MiwrinwntL L'oaMona 
pubMka mondtotaita battondo-
•I control (MttraneMl a Nhn-
ma a I tatt CHMD. CMrao, part, 
corrUnM par la tua Mrad*. E at-
tora? 

Non sono cosl slcuro che le cose 
siano tanto cambiate nel tempo. 
Penso al Rwanda, ad esempio. 
Non si ecombaltulo con armi soti-
sticale, ma con i colielli. ed e stato 
un genocidio. O all'>exJugosla-
vla», dove si comballe con armi 
Iradizionali, anche se solisticate 
come i missili. Vede. cl sono due 
strade da seguire: distruggere la 

tecnologia nucleare e lomare in-
dielio, ma quando si comincia si 
indietreggia, magarl, lino agli Elni-
schi. L'altra strada. per me, e la 
conoscenza. il contalto della gen
ie con laScienza. Imponanteeun 
atteggiamento altivo, che interro-
ga. che non accella to status quo, 
le decision! dei governanti, che 
reagisce. Altiimenti lo Stato avrS 
sempre il polere e i mezzi per Iro-
vare altri scienziati che porlano 
avanli la riceica nella direzione 
che lui vuole. L'arma vincente i 
nelle mani dell'opintone pubbli
ca. La gente deve sapere, deve esi
gere. 

Per questo. prarettot Momaon 
lei t l raea ki Sud Africa par fawa-
gnare cornet! InMgna I * Mien-
zaT 

Mi sono impegnalo in questa 
esperienza tin dagli anni Cinquan-
ta-Sessanta. Non la scienza alia, 
come si fa in questo convegno di 
Flrenze. II punto e insegnare a 
pone domande. a interrogarsi sui 
fenomeni della scienza Tin datl'in-
lanzia, fino dalle elementari, Co
noscenza non e sapere a memo-
ria i nomi dei pianeti. e avere un 
atleggiamenlo altivo. dl curiosita 
ed intenogarsi sempre. 

E toralamo a Hunroa. Quail 
oomegUMU* o qiale tratora 
adwrWIco hmao quastl loot? 

Sono solo un pretesto di Chirac. 
per aifermare il proprio potere. £ 
una scella puramente polilica, di 
pressione sull'opinione pubblica. 
di prestigio. L'anno prossimo la 
Francia cesser^ quesli esperimen-
ti. Le conseguenze non sono cer-
lamenle paragonabili a quelle di 
Chernobyl. Sul piano sctentifico 
non hanno alcuna incidenza. An
che in Cina e'e uno scontro inter-
no. finiranno. I! vero pericoto so
no le 10 mila testate nucleaii che 
giacetono nel tnaga2zini. L'era dei 
test ormai e hnita. 

Atomica all'italiana 
PMlHOOHatOO 

« SMatalaTMrylaooptodMe lateiu atMrr^rnncatanalSaly^ 

se: il pericolo russo, la nuova slra-
legia tnilllaie degli Stali Unit! e il 
profllarsi. remotn allorlzzonle, di 
utiarinnovalamituiccidledesca. 

Verso la meta deali anni 50. in-
latli. I'otitbreflo ntKiearr america-
no che protegge I'Europa palesa 
qualche buco. Gli Stali Untli co
rn) nciano a lipensare quella loro 
strategla militare nel Vecchio Con
t inent basata sulla wppresagHa 
massuxia. Questa stralegia pteve-
de una risposta nucleare diretta e. 
appunlo, massiccia al lemtono 
deliOiss, in caso di allacco coti-
vcnzionale sovlellco all'Europa. La 
stralQiia. come documents Paolo 
Cotta Ramusino nel libro -Cin-
quant'anni dopo Hiroshima-, cura
te msieme a Gialuca Devotu e a 
Paoto Farinclln. appena pubblica-
lo prosso I'Edilore On, nasce nel-
rimniedialo dopogucna. Quando 
I'Untone Sovietica dl Stalin schiera 
sul (possihilo home curopeo un 
esetvito pirt nilincroMi c mcglio ai-
niato. Dcstinalo a vinccic senza 
problcmi. in casu di guerre guer-
reggialEi o^n^nztonale. Al conlra-
rio gli Sluli Llnili delengonti il mo-

nopolio dell'attacco nucleaie di-
rello al lenilorio nemico. Insomma 
possono credlbilmenle dissuadere 
Stalin e I'Amiata Hossa dal muove-
K qualsiasi attacco all'Euiopa oc-
cidentale. perche sono in grado di 
colplre e devastate I'Urss con armi 
nucleari. senza dovertemere alcun 
conrrattacco nucleare sovielico. 

BmWttfoTaManirirTna 
Verso la mela degli anni 50 I'U-

nione Sovletica niette a punto i 
bombardieri inlerconlinenlali Bi
son e Bear. Sono aerei attrezzali 
per il trasDorto di bombe atomichc 
e in grado di raggiungeie gli Stali 
Llnili Per la prima volta le cilia 
amertcai^e divenlano obieKivi po 
tenzlali di un bombardamenlo nu 
t lenre. Washinglort peidc II mono-
polio dell'attacco direlte al icmto-
rio nemico. E,diconseguenza. ini-
;ia a rivedeie la sua stralegia mili-
lare. Quella della rappresinlia mas-
iitciii. ormai, esporrebbo gli San 
Uniti ad una <orino ni/^jnsngdo 
nucleare non meno devasianie. 
Intzia a profilaw una siralegia che 
Robed McNamara. negli anni liO, 

dednira di risposta Ibssibile. In ca
so di auanzata sovietica in Europa. 
gli Slati Llnili non inizieranno subi-
to e aulomaticamente una guerra 
nucleare tola le, macaiibrerannola 
risposla alia gravity deli'atlacco. 

L'Europa occidentale. gioco lor-
za, si senle ineno protetta. In Fran
cia ci si chiede se dawero gli Slati 
Uniti siano disposti a sacrilicare 
New York per salvarc Parigi 

! dubbi francesi crescono tra il 
rovembre e il dicembre del 1956, 
quando le minacce sovieliche im-
pongontJ alle Iruppe anglo-ltance-
si il nliro dal Canale di Suez, nazio-
nalizzato dali'Initio di Nasser. 6 
un'umiliaztoue che Washinglon 
non ha saputo o volulo evitare. La 
solidariela amcricana. pensano in 
Francia. mm 0 lolale e incondizlo-
nala. 

Gli Stoli Uniti non sono disposti 
EI sacrilicare New York per salvare 
Parigi. Ma non <• soto questa paura 
delTorso sovietico e del disimpe-
gno americano in Europa. sosfene 
Maunce Vaisse, che a met i degli 
anni 50 spinge la Fraittia verso il 
nanno nucleare C't anche un'al-

tra paura La paura del mililahsmo 
Wdesco. La Germania occidentale. 
che ha rinunciato al nucleare. ha 
appena ottenuto il dirlrto a riarmar-
si. Certo, per ora n<Hi e'e pericolo. 
Quello di Bonn e un govemo de-
mocraticc. sincero alleato del go
vemo di Parigi. Ma chi puo assicu-
rare che sotlo le ceneri della dislal-
la tedesca. non continui ad ardere 
I'antica iiamma militarisla? Se cto 
awenisse, la Francia, che ha la sua 
Qim6e dispersa (e in dilficolta) in 
quattro conlinenli, si tioverebbe di 
nuovo impreparata a difendersi. 

Insomma e'e bisogno di un'°ar-
ma decisiva»chedissuada tutu, so-
vielici e tedeschi. dall jittentare alia 
sicurezza di Francia, £ sommando 
quesle ire paure, la paura di un di-
simpegno americano, di un'ag-
gicssione sovietica e di un riesplo-
uere im|Howiso del mihtansmo Te-
desco. che il primo ministro Guy 
Mollet rif£ i suoi conti e. sfidando 
alleati e nemici. d^ seguiro concre-
10 ali'idea di Mendes France. Nel 
dicembre del 1956 crea per decre-
to e in gran segreto il ComUi des 
Applications mSilaires de I'Energie 
ototniquee gli aHlda il compilo di 
mettereapuntol-annadecisiva». 

Ma con questo decreto Mollel 
non ordina solo lacosmizionedel-
i atomica francese. Delinea anche 
una precisa stralegia politico-mili-
tare: *uropeizzaie la dissuasionf". 
Dare, cioe, una dimenstone conti-
nentale. un "vatore- europeo all'ar-
senale nucleare che la Francia si 
accinge a costulre. F. per soddislare 
questa stralegia che uno degli ulti-
mi governi della IV Repubblica di 
Francia si imbarca in un progelto 
che, per delinizione di Vaisse. e 
tanto segreto quanlo folle. La Fran
cia pensa di non avere le risorse li-
nauziane necessarie a coslruire, da 
sola, l'arma alomica. Per questo, 
secondo la ricoslruzione inedita (e 
documeniaiasotoda tonti ora li) d i 
Maunce Vaisse. il socialista Guy 
Mollet cerca di coinvolgere le due 
potenze sconfilte nell'ultima guer
ra; la Germania e lltalia. (ili ap-
procci e i negoziati avrebbero avu-
lo un rapido sviluppo con Bonn. 
Gia net geunaio del 1957 il ministro 
della dlfesa ledesco. Franz Josei 
Stiauss. visita in gran segreto i labo-
ralori mililan transalpmi e lirma. 
col suo onioli^to Irancesc, un pro
tocols di cooperazmne «nell'anv 

biio delle nuove armi-. 
Secondo Vaisse. il piano franco-

ledesco prevede lo sviluppo di un 
arsenale nucleare comune. Resla 
inteso che, in periodo di pace, le 
armi alomiche, anche quelle tede-
sche, resteranno allocate sul tem-
totio francese. Proprio in quei mesi 
Londra, il cui arsenale nucleare e 
considerato per ragioni politlche e 
tecniche una semplke appendice 
dell'aisenale americano. la espki. 
dere la sua prima "bomba all'idro, 
genoi- e I'Urss invia nello spazio II 
suo primo Sputnik, dimostrando di 
avere una teenka missiiistka d'a-
vanguarda. La prima notizia irrita i 
francesi. la seconda li preoccupa. 

1! negoziato tra il govemo di Pari
gi e il govemo di Bonn subisce una 
decisa accelerazione. Ad esso vie-
ne associato il governo italiano dei 
democristiano Adone ZcJi. Tanto 
che I'8 aprile del 1958 a Roma il 
minislro Paolo Emilio Taviani, 
sempre secondo la ricostruzione di 
Vaisse, firma lintesa definitiva i.e 
tultora ultra segreta)1 il progetio 
europeo di •dtsuasione nucleare-
verrS Finanziato al AS\ da Parigi, al 
45%daBonneal 10%dall'ltalia Si 
comincia con la costruzione di un 
impiantodiseparazioneisolopica 

Letre paure 
Due mesi dopo, nel giugno d&| 

1958, il grande Charles"te Gaulle 
incassa un clamoroso consenw 
popolare e ritoma all'Eliseo per 
maugurare la V Repubblica di 
Francia Si rirrova tra le mani un 
progelto nucleare in iase esecull-
va L'esplosivo e i verlori sono in 
costruzione. Insomma, la realizza-
zione della lone de trappe e eia in 
atlo. Figlia dei govemi della IV Re
pubblica. Al generate e alio spiritr, 
di gmndeur non resla che darle 
nuovo impulso. E collocarla in una 
diversa visione strategica 

De Gaulle si rimangia gli accordi 
con Gennania e Italia. La lorza nu
cleare di dissuasione sara si allesli-
la al piu presto. Ma sara solo ed 
unkamente Irancese. L'awentura 
ilaliana nel campo delle amii alo
miche £ [sarebbe) dunque durala 
il breve spazio di due mesi. Ma. 
con le ilalkhe velleita nucleari. tr^i-
monla anche I'idea Irancesc di 
una lorza di dissuasione euroiica 

Si Iralia. almeno in questo caso. 
di un tramonto lungo. Ma non dcli-

nitivo. Perche riemerge non appe
na Parigi si rirrova di nuovo alle 
presecon lesue antic he paure. 

All'inizio degii anni 90, dopo il 
crollo del muro di Berlino e, addi-
rittura, dell'Unione Sovietica. nelle 
capital! europee e, in primo luogo 
a Parigi, si percepisce di nuovo la 
sensazione di un disimpegno degli 
Slati Uniti dalle Jaccende del Vec
chio Continente. Venule merto 
molte delle preoccupazioni slrale-
giche collivate in <15 anni di gueira 
Iredda, Washington sembra un po' 
piil indifferente all Europa. E it non 
intetvenlo nelle vicenae della ex 
Jugoslavia, solo pochi mesi dopo 
la straorduiaria mobilttazione nel 
Golfo Persico, sembrano conler-
niare questa sensazione. 

Nello slesso lempo la nuova 
Russia, erede di buona parte della 
polenza mililaie dell'ex Unione 
Sovietica, e attravetsala da venti 
nazionalistici pericolosi. C'e, inli
ne. net Vecchio Continente un for
te recupero dell'egemonia tede-
sca, Un egemonia che, cerlo, ben 
diretta dal democratico e affidabiie 
Helmut Kohl, e sommessa nelle 
forme e ha una natura squisila-
mente economica. Ma, insomma, 
si ragiona in molh ambienti >>ipto-
matici e mililan europei, chi puo 
giuraie che nel rassicuranle cam-
mi no della democrazia ledesca 
non arda quakhe residua scintilla 
militarista? 

pi nuovo, qualcunuaPangi, tira 
lesommedelle ire paure Edi nuo
vo qualcuno vede la soluzione. sta-
volla per nulla M'greta ma ancora 
un po' folle, nella vecchia carta nu
cleaie. E nella -europoizzazlone 
della lorza didissuasiono.il nuiwo 
presKlenle Jacques Chirac, d solo 
luomo che. quella carta nucleate. 
ia sbatte. con geslo plateale, sul ta-
volo. Ma come di inmlican'die ilel 
1992. non appena le tre minacce. 
vcre o presume, sono nemersc iil-
lorizzonte. e stato il socialisla 
Francois Miherrand a suggeiire al-
I'Unione Eurci>ea di creaio prima 
del prossimo sccolo una -forza nu
cleare di dissuasione- comune in-
lomo alia fare de Iruiip-! frttneeso 
e all'aisenale inglesc? E come di-
menlkarc che. i!el!994. c stato I'a-
mico-nemico di Chirac, fallor.i pri
mo minisnoconsen.-iikiri'; Ed™,ird 
Balladur. a Ikcnziarc un libro bian
co sulla dlfesa in cui ripropoito la 
logica deil'intpgiazionc |ier dar loi-
za all'l J nione Euro| K_',I > 

Insomma. MUIURM non e un in-
cidente di percutso E la |inj|)ostd 
di costiluire un arsenale europeo 
intomo alt'arsenale tranecse non c 
il golfo tontaiiw) di rlmi'diare a 
quell 'incident?. Ma c un'idea. qua
si automatic;!, che viene luori dal 
prolondo delle paure di Parigi 

t 
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