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Zhores Medvedev 
scienziato, esperto di disastri nucleari 

«Punto primo: l'atomo non e tutto» 
• MOSCA. Zhores Medvedev, 70 anni, ge-
mello dello storico Roy, 6 uno di quegli scien-
ziati che quando parlano fanno capire tutto. 
Ha scrilto le cose piu feroci sull'inquinamento 
nucleare del suo paese ma non & un nemico -
dell'aionio. Sosliene che & stata la corsa agli 
armamenti ad avere rovinato il pianeta e non 
la costruzione delle centrali nucleari. Crede 
che la scienza riuscira ad offrire all'umanita 
un futuro energetico «pulito». Da piu di venti 
anni vive a Londra ma di tanto in lanto viene 
a Irovare il fratello che invece non ha voluto 
lasciare il suo paese. La Russia post-eomuni-
sta gli ha anche restituito il passaporto che gli 
aveva confiscato il potere comunista. Lo in-
contriamo nel minuscolo appartamento di 
Roy Medvedev alia periferia di Mosca, sulla 
strada che porta all'aeroporto e poi a S.Pie-
troburgo. 

LriluaffcnMto che Utoagediadf Cemobyl e 
jtattptygrwedlq»elUdlHlrmhlna.Perchi? 

Perche a Hiroshima la bomba esplose alia quota 
di 400 metri. In questi casi si forma il fungo e la 
radioattivita si dlsperde nella slratosfera. La gen
ie muore a causa dell'irradiamento immediato 
dello scoppio e per I'onda d'urto. A Cemobyl in-
vecec'ft stata un'esplosione sulla superficieter-
resile e tutta la radioattivita ha contaminato un 
enorme territorio. La quantita delle sostanze ra-
dioattivc che si sono diffuse era pari piu o meno 
a cinquanta bombe del tipo di Hiroshima. Quel-
la bomba conteneva 32 chill di uranio, mentre a 
Cemobyl di uranic-235, quello che esplode, ce 
n'era circa due tonnellate. Solo il 5 per cento 
della radioattivita complessiva si * propagate 
ma I'effettd e'stato superiore di molte volte a 
quello di Hirosclma. Ed e permanente, di qui per 
moltldecennlancora. 

Pw* M arrta a drre die wMMtbin, tone, que-
AtiptoifwicfMiddtCMal'MmMHi... 

Le splego perchfe. II fatto e che l'energia nuclea
re comincio a svilupparsi dopo la crisi petrolife-
ra, rnolto rapidamente. In Russia, come sempre, 
scatto la mania di grandezza e il piano per to svi
luppo prevedeva che entro I'anno 2000 il 40% di 
tutta l'energia sarebbe stata atomica perche ne="> 
gli anni '199042 si credeva che fosse la menoco-
Slbsaln assoluto.Ma all'epoc'a il petrolio cosjaya 
40 dolla'f al'bartle In SeguffcTrSe'rO e calajpidl, 
pitezzo mehfre la costruzlbne delle centrali ato-
miche e forternente rincarata essendo cambiate 
le regole. In America si sono fermati dopo l'inci-
dente del 1979 perche furono applicate 200 ri-
chleste nuove per la sicurezza degli edili ecid re-
se la costruzione molto cara. Lo stesso 6 succes-
so in Inghilterra. Negli ultirhl cinque anni, poi, 
che'hanno visto uno sviluppo accelerato del 
metano, sono state create tecnologie inedite, di 
turbine a gas, che sfruttano lo stesso principio 
dei motorl a reazione degli aerei. Per intendercl 
l'energia atomica, al pari delle centrali termiche 
di carbone, utilizzano il modo di funztonare del-
la vecchla locomotiva a vapore, latecnologia 
deirOttocento: serbaloio, acqua bollente, vapo
re che fa ruotare la tu'rbirta.La' jecrjplogia delle 
turbine a gas assomiglia" ilivece al motore a 
scoppio in cui I'uso del calote sale quasi al 90 
per cento. Ecco perche Cemobyl e stata «positi-
va», perche ha splanato la strada alle nuove tec
nologie, Le central! atomiche della adecomposi-
zione», producendo molte scorie radioattive che 
vanno conservate e trasformate, con un proces-
so molto costoso, erano considerate intermedie 
per guadagnare tempo nel passaggioall'energia 
nucleare della «sinlesi», quella termonucleare 
che non produce scarti. Perquesto la scienza ha 
bisogno di atari 50-60 anni ed £ evidente che nel 
periodo Iransitorio ci si awarra delle centrali tur-
boeletrricheagas. 

In q m * died ami dopo Cemobyl * stato fatto 
motto, toco o iMente par aumantare la skurez-
a ? 

E stato fatto dawero molto perche sono state ri-
strutturate tutte le centrali del tipo cemobyliano 
in quanto e'erano molti difetti nella costruzione 

Solo pochi giomi fa, a Mosca, i grandi del G7 si sono riuniti 
per affrontare insieme alia Russia la questione della sicu
rezza nucleare. E oggi il mondo ricorda la piu grande scia-
gura atomica dopo Hiroshima, quella awenuta nella cen-

,h-ale di Cemotyl, esplosa nella notte fra il 25 e il 26 a p r i l e . , , * „ ^ « h | ! S . 
del 1986. Cosa hanno imparato govemanti e scienziati in clie^urmansk,lape-
questi die^i anni? «Sopra|tutto che 1'atomo non e tutto», di- nisoia di (tola'il tra-
ce Zhore&Jiedvedev, esperto didisasWiiicleari. —"" "*>"*«««- -

ropea, gli Urali e la Si
beria occidentale non 
ne hanno bisogno per
che dispongono di 
molto petrolio e gas e 
di sufficiente carbone. 

DALLA NOSTRA COBRISPONDENTE 

MADDAUNA TULAMTI 
degli steli che fermano il reattore, si fe passati al-
I'uso di un uranio pid arricchito, 6 migliorata 
I'automazione dei sistemi di controllo compute-
rizzati. Alia centrale di Cemobyl 1'operatore po-
teva seguire quello che aweniva nel reattore con 
un ritardo di venti secondi perche tali erano le 
possibility dei computer. Sembrano pochi ma 
I'esplosione e awenuta in quattro secondi. Gli 
operatori nella sala di comando non avevano 
capita, tutto andava bene e improwisamente, lo 
scoppio. Ora questi sistemi sono molto piu velo-
ci e in questo senso la sicurezza 6 aumentata. 
Inoltre, i reattori di quel tipo, gli Rbmk, non si co-
struiscono piu, si fanno solo i Vvr, acqua-acqua, 
oppure acqua pressurizzata che hanno un triplo 
sistemadidifesa. 

Sccondo Id esbte l'energia nudenc sicura? 
L'energia sicura non ci pud essere, ne nucleare 
ne- di qualunque altro tipo. La questione sta nel 
grado di rischio. II grado di rischio delle centrali 
acqua-acqua 6 cento volte piu basso che a Cer-
nobyl. La nuova generazione dei reattori sara 
probabilmente mille volte piu sicura. 

Lei era, e e sari nudnarrsta oppure nensa che 
bisogna amlaK ad un'altntoirtedientfgia? 

Bisogna diversificare. Per la Russia l'energia nu
cleare 6 necessaria nell'Estremo Oriente, a Kha
barovsk, sull'Amur laddove cio6 non e'e carbo
ne e petrolio. Anche i! gas 4 lontano, il giacimen-
to di Jama! dista seimila chilometri. Come il 
Giappone che continua a servirsi dell'eneigia 
nucleare non avendo petrolio e gas. La parte eu-

sporto"del'*pwfolio e 
del carbone rende 
molto caro il funziona-
mento anche delle 
centrali che bruciano il 

carbone. Prima il trasporto veniva sowenziona-
to dallo Stato, ora costa troppo. Bisogna poi te-
ner conto che la spesa principale nell'energia 
atomica riguarda la costruzione materiale della 
centrale. Costa carissimo perche la tecnologia e 
molto complessa. Ecco prche non e opportuno 
chiudere le centrali che gia funzionano. 

Ma un paese come I'ltaHa die son ha form di 
eneqia ha tuttavia sedto di dire no al nudeire 
al referendum. CONK vede una scettadd gene-
rcksembrainutilcolngeniia? 

L'ltalia e un paese caldo, la produzione dell'e-
nergia elettrica pro capite da voi 6 due volte piu 
bassa che in Russia. In Italia non c'4 quasi I'indu-
stria pesante, vi e soprattuto sviluppata I'indu-
stria leggera, cioe l'ltalia ha meno fabbisogno di 
energia perche non ha I'industria tedesca oilcli-
ma svedese oppure russo. In piu l'ltalia e situata 
vicino all fonti di petrolio e i gas. Quindi gli italia.i 
hanno fatto bene. 

Dot/era quando II26 aprik deH'86 c esploso il 
reattore? 

Ero a Londra. Visto che avevo scritto e pubblica-
to nel 1979 un libro sulla catastrofe siberiana, 
nella regione di Celiabinsk nel 1957, una cata
strofe di cui non sapeva nessuno in Occidenle, 
mi consideravano un esperto di incidenti nu
cleari. 

CM I'ha chlamab per primo? 
La prima informazione la diedero gli svedesi lo 
stesso giomo e subito ricevetti 200 telefonate an
che se il mio numero non stava nelle pagine 

giallelondinesi. 
Cke cosa kapeniato in quel momento? 

Non sapevo ancora le cause. L'importante e 
sempre capire il perche. Prima nessuno degli 
esperti cccidentali conosceva quei reattori 
Rbmk di Cemobyl e tutti i reattori che si usavano 
in Occidente escludevano I'eventualtta di un'e-
splosione. II massimoche potesse succedere ad 
un reattore era la sua fusione lenta peraltro che 
poteva essere bloccata. L'esplosione era inim-
maginabile e nessuno capiva il perche. E nep-
pure io: come mai lo scoppio? La parte sovietica 
non ha mai denunciato le cause e solo alia fine 
del 1986 esperti americani sono arrivati alia con
clusion suite ragioni dell'esplosione. Tutte le 
spiegazioni sovietiche si riferivano ad errori de
gli operatori. Poi coll'andar del tempo si t sco-
perto che si era trattato di un difetto nella proget-
tazione del reattore che in quel regime concrete) 
di esercizio aveva causato l'esplosione. L'unica 
manchevolezza dell'operatore era che lui non 
era esperto, era uno nuovo e non maneggiava 
molto abilmente l'apparecchiatura perche ca-
sualmente era di turno nottumo. Anche I'inci-
dente americano, guarda caso, awenne di notte 
e sono le ore in cui il cervello umano reagisce 
conlentezza. 

Sono ancora IS I reattori Rbmk, 11 in Rinaia, 2 
to Ikralna 1 2 in Ucraha. Quanto bkngna te-

Sono stati ritoccati tutti, il sistema di controllo e 
ormai cambiato ma restano sempre meno sicuri 
rispetto ai reattori acqua-acqua in quanto man-
ca la campana protettiva eci vogliono sempre 4-
5 secondi per bloccarli, non un secondo solo 
come nei Vvr. Essi pero sono stati dotati di un si
stema automatico di blocco e ora si arrestano 
automaticamente in caso di allarme. 

i vero die la Russia 4 una pattuniera dal punto 
di vista nucleare tdecoloftlco In generate? 

Bisogna considerate che in Russia i'inquina-
mento principale e sempre provenuto dall'uso 
del nucleare militate. Nei reattori civili la parte 
centrale viene prima raffreddata nell'acqua per 
un certo periodo, poi viene rivestita di cemento 
armato oppure acciaio e non viene piu trasfor-
mata. EquariHo'HIMIta'aiWs'fdrrfiateperdhe;' 
nere il plutonio per le armi che si formano le 
scorie principals 

Ma i l pui fart qualcosa per ripuDre H planeta 
oppure m? 

E impossibile perche queste scorie stanno gia 
nei contenitori, nel terreno, nei laghi. Vicino a 
Celiabinsk e'e il grande lago Karachaj dentro il 
quale nei tanks si raffreddano le scorie. Ci sono 
30milacariche nucleari in Russia, 32mila in Usa, 
non so precisamente quante in Inghilterra, in 
Francia e in Cina. Sono gia fatte e dalla loro pro
duzione e rimasta una enorme quantita di scarti 
liquidi. 

Lei non dhebbe quindi che la Russia e H paese 
ptuinquHurto? 

No, non lo direi perche in Russia e in America la 
quantita delle scorie e piu o meno uguale. Anzi, 
per la quantita delle scorie gia sepolte per sem
pre a 400-500 metri la Russia e in una siiuazione 
migliore degli Usa. 

Ha mai pensato net corso deHa sua vRa che era 
megNo che I'atomo non roue mai sdsso? 

SI, sarebbe stato meglio non scanderlo, ma ci6 
ha dato possibilita colossali alia scienza, awa-
lendosi dello studio di sostenze radioattive, di 
portare avanti medicina, biologia, biochimica e 
soprattutto la genetica. II progresso sarebbe sta
to impossibile senza lascissione deil'atomo. 

E lei pensa che il progresso riusdra anche a 
controHareipericoH? 

Se non riprende la guerra fredda, pian piano vi si 
riuscira. Ora tutti i reattori che producono il plu
tonio per le bombe sono chiusi. Solo in Cina e 
forse in Francia funzionano ancora. In America 
e in Russia comunque sono fermi e percid non si 
accumulano nuove contaminazioni. Se non ci 
fosse stata la corsa agli armamenti non ci sareb
be stata neanche la contaminazione. Ne sono 
sicuro. 

' ' > • > , * * ~ - * ' ' * • 

Ornobyl 
Per non avere 
mai piu paura 

s ONO DIECI anni oggi dall'incidente di Cemobyl, 
il piu grande disastro industriaie della storia. Dic-
ci anni che impongono un bilancio e consento-
no pid d'una riflessione. In Bielorussia, in Ucrai-
na, in Russia, migliaia di persone sono morte e si 

m sono ammalate, continuano a morire e ad am-
malarsi, per colpa di Cemobyl. I tassi di natalita so
no precipitati, I'incidenza di malattie come il cancro 
della tiroide £ cresciuta a ritmi esponenziali. E allora 
il primo obiettivo dev'essere quello della solidarieta, 
del sostegno materiale e morale alle popolazioni 
delle region! contaminate, della chiusura immedia
te della centrale (2 reattori sono tuttora in funzione) 
e del suo smantellamento in condizioni massime di 
sicurezza (il sarcofago che incapsula il reattore nu
mero 4, quello esploso died anni fa, rischia di sgre-
tolarsi). In questi anni l'ltalia e arrivata prima nella 
gara della solidarieta: grazie a Legambiente, grazie 
a decine di associazioni del volonlariato e moltissi-
me famiglie, 30mila bambini provenienti dalle zone 
piu a rischio sono venuti in vacanza nel nostra Pae
se. Vacanze terapeutiche, visto che un soggiomo 
anche di poche settimane lontano dalle zone irra
diate ha 1'effetto di risollevare le difese immunitarie 
deH'organismo. 

Ma l'ltalia non e solo uno dei Paesi che ha fatto di 
piu per aiutare le vittime di Cemobyl. E anche Tuni
ca potenza industriaie che hacapito, almeno in par
te, e messo a frutto la lezione che veniva da quella 
tragedia. Nel novembre 1987, a poco piu di un anno 
dall'incidente, i referendum promossi dalle associa
zioni ambientaliste segnarono la fine anticipata del
la nostra awentura nucleare: una vittoria straordina-
ria, la prima grande affermazione del movimento 
ambientalista in Europa e in tutto l'Cccidente. 

f ^ UELLA VITTORIA come molte delle battaglie 
M \ combatiute in questi died anni da Legam-
I I biente, nascono da un'intuizione e da una 
\ _ J consapevolezza: I'intuizione che la cultura 
^ s ^ . degli ambientalisti possa, debbacontaminare 

w^mmttt sempre di piu I'idea dello sviluppo, piegaria ai 
bisogni e agli interessi concreti delle persone, la 
consapevolezza che per essere vincente I'ambien-
talismo debba evitare ogni deriva autoreferenziale, 
aprirsr all'incontro e alio scambio con le altre pro-

""• "'bfe'tnafichecehtraIldelnostr6'temp8:k' '' ' 7 ' ' 
Naturalmente molti problemi restano aperti e irri-

soltj, dall'eredita pesante lasciata dal nucleare (lo 
smaltimento delle scorie, la dismissione delle cen- -
trali esistenti) all'urgenza di una politica energetica 
radicalmente nuova, che punti soprattutto sul ri-
sparmk) e sulk) sviluppo delle fonti pulite e rinnova-
bili. E resta da sciogliere un nodo ancora piu gene-
rale: la difficolta di tradurre in termini di politiche, di 
capacita di govemo, le nostre ragioni di ambientali
sti che nella societaricevono un ascolto ed un credi-
to sempre piu vasti. L'essenziale, ripeto, e rih'ulare 
una visione delle tematiche ambientali come que
stion! circoscritte, autoreferenziali, ed affermame 
invece il legame strettissimo con l'interesse generate 
dell'ltalia e degli italiani. Un esempio? L'intreccio 
possibile ed auspicabile tra ambiente e lavoro. Le 
proposte avanzate da Legambiente, e fatte proprie 
di recente anche dal sindacato, dimosDano che in-
tervenendo per migliorare la qualitaambientale del
le cirta e del territorio, per rinaturare le sponde flu-
viali cementificate, pervalorizzare il nostra inimita-
bile patrimonio d'arte, storia, cultura, sicreerebbero 
centinaia di migliaia di posrj di lavoro e si awiereb-
bero, al tempo stesso, processi virtuosi di modem iz-
zazione dell'economia. 

Questa £ la vera «grande opera- di cui l'ltalia ha 
bisogno, meno costosa e piu utile di ogni variante di 
valico o ponte sullo Stretto. Per non disperdere la le
zione di Cemobyl, per ottenereche la questione am-
bientalediventi finalmente questione centrale di go
vemo, Legambiente lavora ogni giomo. E111 mag-
gio prossimo, questi due obiettivi saranno al centra 
di una grande manifestazione nazionale promossa 
insieme alle associazioni ambientaliste, alle forze 
del volontariato, all'Unione degli studenti, ai sinda-
cati. L'appuntamento e per le 14 a Piazza Esedra, 
per far sentire chiare e forti la voce e le ragioni del 
ipopoloinquinato". 
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DALLA PRIMA PAGINA 

Riformiamo subito i processi 
mu 6 probabile che decine se non 
-eminaia di dibattitnenti dovranno 
essere iniziati ex novo, perche uno o 
piu giudtci hanno fauo pane deJ Tri
bunate deHa libena: vaigano per tut
ti gli esempi del processo di Milano 
per gli episodi di corruzione di uf'fi-
ciali della Guardia di flnanza. in cui 
figura come imputato anche I'ono-
revole Berlusconi, nonche" del pro
cesso della Corle di assise di Calta-
nissetta per la strage di Capaci. Non 
e quindi casuale che la stcssa Cone 
costiutzionole abbia avvertilo 1'esi-
genza di tnvitare le sedi istiiuzionali 
competenti ad assumere appropnali 
lnterventi e riforme per evitare, 
quantomeno net futuro. la paralisi 
del processo penale. 

In effetti, la semenza della Cone 
ha fatto esplodere il conllillo, da 
sempre latenie. tra garan/ie ed efll-
cienza del processo penale, meiten-

do a nudo i limiu di una organizza-
/ionc giudiziaria ormai incapace di 
assicurare un corretto ed equilibrato 
contemperamento tra queste due ir-
rinunciabili esigenze della giustizia 
penale. Sotto questo punto di vista, 
la sentenza ha imposto in termini di 
assoluta priorila al futuro govemo e 
al Parlamento il problema giustizia: 
per attuare le garanzie di terzieta ed 
imparzialita del giudice sono indi-
spensabili e improcrastinabili pro-
fonde riforme deH'ordinamento giu-
dî iario e del processo penale, 

Per iortuna, le vie per conseguire 
questo obiettivo sono gia in gran 
parte tracciate nel programma del-
1'Ulivo per la giustizia, nell'ottica di 
una piu rationale utilizzazione delle 
nsorse deU'ammtnistrazione della 
giustizia. II primo rimedio e elimi-
nare e accorpare tra loro i iribunali 
di piccole dimension, (quelli con 

meno di 15 giudici sono circa un 
ceminaio), nei quali e pressoche' im
possibile evitare situazioni di in-
compatibilita tra i giudici del dibat-
timento e quelli che sono intervenuti 
in precedenza nel medesimo proce-
dimento. 

La revisione delle circoscrizioni 
giudiziarie _ da decenni auspicata e 
sempre osteggiata da miopi resislen-
ze campanilistiche e corporative _ si 
pone quindi in termini di as solum 
priori ta, ma non e condizione suffi
ciente. Contestualmente deve essere 
introdotto il giudice monocratico: la 
collegialita e una garanzia che deve 
essere riservata a quei processi _ 
criminalila organizzata, reati gravi 
di corruzione e consussione, proce-
dimenlt particolarmente delicati e 
complessi _ in cui e effettivamenle 
funzionale per diminuire la sovrae-
sposizione dei giudici e per assicu

rare all'imputato un giudizio piu 
equilibrato. 

Infine, bisogna prendere atto che 
affidare tutto il carico giudiziario a 
giudici professional) e un lusso che 
nessun paese _ anche dotato di ri-
sorse di gran lunga maggion dell'l
talia „ pud permettersi: la giustizia 
cosiddetta minore dev'essere affida-
ta anche in materia penale ad un cir-
cuito di giudici onorari, sul modello 
del giudice di pace, in modo da ri-
servare le garanzie offerte dai giudi
ci professional! e dal processo ordi-
nario ai reati di maggiore gravita e 
comple»sita. 

L'imervento della Cone costitu-
zionale e stato certamenie assai bru-
sco e traumatico, privo di mediazio-
ni, ma potra avere salutan effetti se 
la nuova maggioranza espressa dalle 
elezioni e il futuro governp sapran-
no trarre da questa semenza la forza 
e la coesione per ri solvere una siiua
zione di crisi che avrebbe comun
que rischiato di condurre la giusti
zia, non solo penale, alia paralisi e 
alio sfaseio. 

[Guldo Neppl Modona] 

Antonio Di Pietro 
In giMfra, In politica e In amora, 

I al coglla II momanto praplzlonon lo al ritrova piu 


