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Dopo I'assemblea del FMI 

I rapporti 
monetari 
Si studia una riorganizzazione per la quale 
possono servire istituzioni diverse: ma il pro
blems h di chi le domina e a favore di chi 

Durante la scorsa setti-
mana ha avuto luogo a Wa
shington I'assemblea annua-
le del Fondo monetario in-
ternazionale (FMI) contem-

fioraneamente a quella del-
a Banca mondiale, con la 

partecipazione di oltre cen-
toventi delegazioni naziona-
li composte dai massimi re-
sponsabili per i problem! ft-
nanziari a livello governati-
vo e delle banche centrali, 
Del FMI non fanno parte, 
oltre ad altri paesi come la 
Svizzera, l'URSS e i paesi 
membri del Comecon. 11 nu-
mero dei paesi membri e 
passato dai 30 iniziali agli 
oltre 120 attuali e cosi pu
re i mezzi disponibili, ma 
non si pud dire che il FMI 
abbia mai avuto una gran-
de importanza nelle relazio-
ni monetarie mondiali di-
rettamente regolate dai pae
si piu importanti, con il pe
so schiacciante degli Stati 
Uniti, e da altri organismi 
internazionali anche di ca-
rattere piu ristretto. Conse-
guentemente le assemblee 
annuali del FMI non han-
no generalrnente avuto gran-
de importanza e non e mai 
stata data loro tanta atten-
zione come a quella dei 
giorni scorsi. 

La ragione di questo cam-
biamento e da ricercare nel-
la odierna situazione di gra
ve crisi dei rapporti mone
tari internazionali e nel fatto 
che, attraverso un apposito 
«Comitato dei Venti >, si 
da avvio ad un lavoro di 
riforma riconoscendo cosi 
definitivamente la crisi del 
sistema creato a Bretton 
Woods nel 1944, dai quale 
era nato il FMI stesso ed al 
quale aveva di fatto gia po-
sto termine, in modo unila-
terale. la dichiarazione di 
inconvertibilita del dollaro 
da parte del governo degli 
Stati Uniti il 15 agosto del-
l'anno scorso. 

L'assemblea del FMI, dun-
que, non ha deciso diretta-
mente nulla per quanto ri-
guarda la riforma del siste
ma monetario ma ha forni-
to 1'occasione per un con-
fronio di opinioni ai respon-
sabili politici dei paesi par-
tecipanti, cosa che i respon-
sabili tecnici del FMI stes
so avevano gia fatto attra
verso un rapporto per la 
< riforma del sistema mon
diale > senza giungere ad 
alcuna proposta conclusiva. 
Ora il lavoro continuera at
traverso il «Comitato dei 
Venti», ma soprattutto nel 
confronto continuo delle for-
ze politiche ed economiche 
del mondo intero, e quindi 
anche di quelle attualmente 
non rappresentate nel FMI, 
fino alia maturazione di una 
situazione adatta per una 
nuova sistemazione dei rap
porti monetari che, a loro 
volta, influiranno sulla situa
zione economica e politica 
creando le condizioni per ul-
teriori cambiarcenti. Non si 
tratta quindi di una scelta 
tecnica ma di una scelta po
litica 

La posizione USA 
Le trasformazioni prodot-

tesi in questo dopoguerra 
hanno cambiato la posizio
ne, rispetto agli altri paesi, 
degli Stati Uniti. Essi non 
hanno piu il predominio as-
soluto nel mondo occidenta-
le come all'epoca di Bret-
ton Woods, quando l'unico 
paese con una certa, sia pu
re debole, capacita di con-
traitazione nei loro confron-
ti era la Gran Bretagna. 
Oggi la situazione e molto 
di versa non solo per lo svi-
luppo dei paesi a sistema 
socialista che avranno un 
crescente peso nella econo-
mia mondiale e dei cui in-
teressi dovra essere tenuto 
conto nel futuro sistema 
monetario, ma anche per la 
presenza attraverso stati or-
mai indipendenii di una 
vasta area di paesi sottosvi-
luppati, per una crescente 
dipendenza degli USA dai 
rifornimenti esterai di ma-
terie prime ed in primo luo
go del petrolio, ed, infine, 
per la creazione nell'ambito 
dello stesso mondo occiden-
tale di aree regional], innan-
zitutto della Comunita eco
nomica europea, con proprie 
istituzioni e interessi varia-
menie legati agli Stati Uni 
ti ma da questi, almeno in 
una certa misura cd in qual-
che modo. distinti. 

II mondo non soffre piu 
di mancanza di dollari ma 
di sovrabbondanza, gli Sta
ti Uniti non emergono piu. 
come alia fine della guerra. 
con una posizione assoluta-
merte egemonica nello svi-
luppo tccnico, nella attivita 
economica in generate e nel
la disponibilita stessa delle 
riserve auree. Fort Knox 
ha dovuto chiudere le porte 
per non correre il pcricolo 

. di essere svuoiato da credi
tor! con una disponibilita 
di dollari molte volte supe-
riore alle riserve di oro. 

Gli Stati Uniti dovranno 

Slindi contrattare in con-
zioni nuove ed in modo 

diverso la loro posizione nel 
sistema monetario mondiale 
che tenderanno sempre a 
volere dominare. Si pu6 di
re che proprio per raggiun-
gere questo obiettivo in con
dizioni nuove essi hanno po-
sto termine, con iniziativa 
unilateral, al sistema pas
sato e cercano ora di pro-
curarsi condizioni favorevo-
li per trattare quello futu
ro. Tentano di fare accetta-
re dagli altri paesi un for
te attivo della propria bi-
lancia commerciale in modo 
da finanziare una forte e 
crescente massa di investi-
menti all'estero usando, nel
lo stesso tempo, la enorme 
massa di quelli di cui gia 
oggi dispongono attraverso 
lo imprese multinazionali 
che operano nei paesi con-
correnti. 

Problem a politico 
In sostanza gli Stati Uniti 

cercano di ristabilire una 
situazione di predominio e-
conomico per contrattare un 
sistema monetario adatto a 
consolidarlo, e ricorrono a 
questo fine a tutti i mezzi. 
Tra questi le dichiarazioni 
per la liberta degli scambi, 
gli appelli alia lealta della 
condotta economica interna-
zionale, le mozioni degli af-
fetti con richiami al piano 
Marshall e simili: tutti ele-
menti che risultano privi di 
qualsiasi riscontro valido 
per un paese che oggi non 
esita a rifiutarsi di pagare i 
propri debiti e li adopera, 
anzi, come strumenti di ri-
catto per piegare ai suoi vo-
leri i creditori, principal-
mente i paesi dell'Europa 
occidentale e il Giappone. 

Si pu6 ritenere che fino a 
quando gli Stati Uniti non 
avranno raggiunto una situa
zione contrattuale soddisfa-
cente dai loro punto di vista 
essi pretenderanno anche di 
non avere trovato una solu-
zione tecnica adeguata e 
che quindi il processo di 
riorganizzazione dei rappor
ti monetari internazionali 
potra andare molto per le 
lunghe, col rinvio di una so-
Iuzione complessiva. Si ve-
dra cosa sapra fare in que
sto campo la Comunita eco
nomica europea con il suo 
enorme peso nel commercio 
internazionale, con la sua 
grande produzione industria-
le, con la sua politica agri-
cola protezionista, con la 
sua decisione di addivenire 
ad una unione economica e 
monetaria. 

Come potra la CEE sen
za un consenso popolare, 
che oggi certo non ha, pre-
sentarsi con una posizione 
unica rispetto agli USA che 
operano al suo interno con 
legami finanziari di ogni ti-
po, con la presenza di im
prese americane multinazio
nali e con stretti legami con 
i gruppi dominanti? Certo 
la stabilita dei rapporti di 
cambio favorisce lo svilup-
po degli scambi commercia-
li e, in generale, il processo 
di integrazione tra economie 
di diversi paesi, ma, nello 
stesso tempo, si deve tenere 
conto delle esigenze dei pae
si stessi che operano in con
dizioni diverse ed in conti-
nua trasformazione. Il ri
spetto della prima condizio-
ne a scapito della seconda 
porta inevitabilmente a si-
tuazioni insostenibili, analo-
gamente a quanto awiene 
quando attraverso la mano-
vra monetaria un paese cer-
ca di far pagare agli altri le 
spese delle proprie scelte 
politiche. 

II problema di fondo e 
quindi quello di un continuo 
adattamento, con il rispetto 
dei reciproci interessi e con 
il riconoscimento delle dif-
ferenze talora enormi nelle 
quali differenti paesi devo-
no operare. A questo fine 
possono essere usate di
verse tecniche e si pud fare 
ricorso a diverse istituzioni 
di carattere internazionale, 
ma il problema e essenzial-
mente politico. Si tratta cioe 
di vedere da chi queste isti
tuzioni sono dominate, in 
favore di chi e per quali 
obiettivi. 

Certo la presenza di un 
paese che impone agli altri, 
attraverso la propria mone-
ta, le sue regole e i suoi inte
ressi, come e awenuto un 
tempo per la sterlina e piu 
recentemente per il dollaro, 
semplifica, per cosi dire, le 
cose. Ma oggi la situazione 
e assai piu complessa e la 
classe operaia e direttamen-
te interessata alia ricerca 
della soluzione piu favore-
vole al progresso e alia di-
fesa della pace. E' in questi 
termini che noi crediamo 
debba essere vista l'attuale 
discussione sul futuro siste
ma monetario internaziona
le, spesso resa incomprensi-
bile con inutili tecnicismi 
da una classe dirigente che 
ha dato al nostra paese una 
moneta tecnicamente forte 
con una cconomia estrema-
mente debole. 

Silvio Leonardi 

Due anni di profonde trasformazioni della societa ci 

FIDUCIA NEL GOVERNO ALLENDE 
L'adesione popolare al processo di rinnovamento intrapreso dalla coalizione delle sinistre acuisce i contrast! nella DC 
e nello schieramento reazionario - L'opposizione divisa tra i sostenitori di una politica cosfruttiva e i fautori di una solu
zione autoritaria - 1 gruppi estremisti restano inchiodati ad una posizione minoritaria e nullisfa, isolata dai lavoratori 
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ZANICHEUI 
COWSULTAZIOWE 
II nuovo grande 
Zingarelli 

SANTIAGO, ottobre 
Le difficili, tese giornate di 

queste ultime seltimane han
no avuto un principale meri-
to: rendere evidenti le corren-
ti profonde che p-emono al 
disotto della agitata cronaca 
quotidiana. Questi due anni 
di governo della Unidad Po
pular sono stati intensissimi: 
molti degli avvenimenti consi-
derati importanti oggi gia ap-
paiono lontani come ricordi 
di un'altra epoca. E' cosi che 
nella sintesi offerta dai con-
cludersi di una fase, come e 
il caso di questi giorni. e pos-
sibile riconoscere il senso ulti
mo del cammino percorso e 
gli orientamenti che vanno 
prefigurando il prossimo fu
ture 

Tre elementi si presentano 
come essenziali: un'ampia 
parte del popolo da un appog-
gio incondizionato al governo; 
gli estremisti di sinistra sono 
rimasti una minoranza petu-
lante; gli avversari deU't/m-
dad Popular sono divisi sui 
modi e le finalita della loro 
lotta. 

II Presidente Allende e i di-
rigenti dei partiti di sinistra 
hanno sempre saputo ricono
scere e denunciare di fronte 
al popolo difficolta ed errori. 
Questo merito, questa qualita 
rivoluzionaria e probabilmen-
te uno dei fattori principali 
della fiducia di cui gode il 
governo. E tale fiducia ha 
permesso di superare il diffi
cile momento che ha prece-
duto la massiccia sfilata dei 
lavoratori del 4 settembre, 
quando la coincidenza degli 
aumenti dei prezzi e della 
provocatoria. violenta offensi 
va della destra potevano far 
sorgere pessimismo e disfat-
tismo. In effetti, anche il re-
cente passato indica che per 
il proletariate, larghi settori 
intellettuali e studenteschi, 
una parte maggioritaria dei 
contadini, parte degli impie-
gati e della piccola borghesia, 
il governo Allende e il farsi 
di una speranza vecchia di 
decenni. appare come un'op-
portunita unica. come il treno 
della storia che non si pud 
perdere anche dovesse costare 
duri sacrifici. E' un'adesione 
che va dalla semplice convin-
zione che < questo non e un 
governo come tutti gli altri t 
alia consapevolezza politica 
del militante dei partiti marxi-
sti. Questa qualita dell'appog-
gio al governo. questa passto-
ne e coscienza crescenti. han
no avuto i loro effetti sia in 
rapporto all'oltranzismo di si
nistra che nelle file dell'op-
posizione al governo. 

Nonostante la radicalizzazio-
ne' politica e sociale il MIR 
(«Movimento della sinistra 
rivoluzionaria >) non ha gua 
dagnato posizioni. Al contra-
rio la necessita di stringersi 
attorno al governo e apparsa 
piu chiara anche in quei set-
tori oscillanti tra il massima-
lismo e il programma del-
I'Unidad Popular, tra il fasci-
no dell'c azione diretta >. c ri-
solutiva * e I'impegno quoti-
diano del lavoro tra le mas-

GILE — Operai della miniera di carbone di Lota 

se. £' altamente significativo 
il comunicato socialista e co-
munista che parla delle diver-
genze esistenti tra i due 
partiti per proclamare I'ur-
genza di superarle in un rin-
novato sforzo unitario. E al-
trettanto lo e il discorso pro-
nunciato il IS settembre dai 
segretario del partito sociali
sta. Attamirano. In esso sono 
indicati ai militant! socialist! 
tre « compiti d'onore »: difen-
dere il governo Allende che 
< sta gettando le basi di una 
nuova societa >; c unita indi-
struttibile. ferrea > dei due 
partiti della classe operaia: 
unita ideologica e disciplina 
interna per rafforzare il par
tito socialista. E a questo 
proposito Altamirano ha ag-
giunto: cln quest'ora dura. 
di lotta e sacrificio dobbia 
mo dire in tutta chiarezza: 
condanniamo qualsiasi tipo di 
azione awenturistica che sor-
ga dai seno della sinistra e 
piu ancora se sorge dai nostra 

partito. Queste azioni non ser-
vono se non a confondere il 
popolo impedendogli di vede
re la vera origine della vio-
lenza >. 

Grandi masse di lavorato
ri, pur sentendo i disagi di 
una difficile situazione econo
mica. hanno confermato la 
scelta per Allende con la par
tecipazione alle manifestazio 
ni delVUnidad Popular e con 
il rifiuto a seguire la via del
le agitazioni suggerita dalla 
destra sindacale. Nel campo 
deU'economia particolarmente 
minacciosa si e fatta la spin 
ta inflazionistica. Migliora 
menti sostanziali sono possi 
bili disponendo del tempo ne-
cessario per completare le ri 
forme in programma. per far 
fruttare gli investimenti in 
via di attuazione e previsti 
nel prossimo futuro. E* giudi-
cato inoltre necessario che 
una riconosciuta stabilita e 
autortta del governo produca 
un clima diverso nel paese e. 

quindi. possibility nuove' di 
coilaborazione sul •• terreno 
della produzione e degli affa-
ri con piccoli e medi indu
strial! e commercianti oltre 
che con le decine di migliaia 
di negozianti e rivenditori. 
Un traguardo decisivo sono le 
vicine elezioni parlamentari 
del marzo '73. Con esse il go
verno Allende pud consolidar-
si quanto basta a smentire 
le previsioni interessate di 
quei gruppi, che contano e 
sperano nella sua crisi. 

D principale obiettivo della 
opposizione untficata (DC-de 
stre) e assicurarsi i due terzi 
degli eletti in modo da poter 
imporre senza limitazioni il 
potere del Parlamento su 
quello del Presidente. Vi sono 
tutte le condizioni perche que
sto piano fallisca. Le previ
sioni correnti sono che, nella 
peggiore delle ipotesi. le pros-
sime elezioni riconfermeran-
no U numero di senator! e 
deputati di cui oggi dispone 

I'Unidad Popular (le elezioni 
parziali e suppletive svoltesi 
finora hanno indicato un 48 
per cento per Allende, che nel 
70 ricevette il 36 per cento). 
Un numero cioe sufficiente a 
impedire la formazione di 
una maggioranza di due terzi. 
E questo i capi del fronte 
anti Allende lo sanno bene. 
Essi hanno anche esaminato 
preoccupati i segni del dura-
turo appoggio al governo fra 
i lavoratori. Nonostante certi 
successi propagandistici, il 
panorama politico che si of-
fre ai partiti dell'opposizione 
conferma le amare alternative 
tra le quali devono scegliere. 
Accettare i risultati del mar
zo prossimo. quali possano 
essere. significa di fatto pre-
pararsi ad aspettare altri 
quattro anni. fino cioe al set
tembre 76. data delle pros 
sime elezioni presidenziali. 
Nelle condizioni politiche del 
Cile odierno dove e in corso 
un processo di trasformazio

ne della societa, sel anni 3ono 
troppi per supporre che l'op
posizione possa andare alia 
elezione del prossimo presi
dente come se nulla fosse sta-
to, volendo ricominciare' un 
vecchio discorso mentre la 
realta e cambiata. Aspettare, 
o meglio saper pspettare, vuol 
dire dunque avere una poli
tica costruttiva, anche se cri-
tica, verso il governo e le ri-
forme che attua. 

Una tale capacita di attesa 
sembrano averla Fuentealba, 
presidente della DC, e Tomic, 
leader della sinistra democri-
stiona. Ma non Frei, ex Pre
sidente della Repubblica e 
leader della destra dc. E' ve-
ro che egli si prepara ad es
sere il candidato presidenzia-
le del fronte DC-destre, ma 
la sua e una disponibilita 
duplice: elettorale ed extra-
elettorale. Tutto lascia crede
re una sua disposizione a sal-
tare sulla tigre del colpo di 
Stato purche ci siano garan-
zie sufficienti. Garanzie di un 
0olpe alia cilena, cioe con ver-
nice legale con Eduardo Frei 
nella parte di «salvatore t 
delle istituzioni democratiche. 
E qui dovrebbero entrare in 
scena le forze armate cilene 
il cui intervento, a seguito 
di situazioni di disordine, pe-
ricolo per l'unita nazionale. 
o per qualche altra giustifica-
zione € patriottica e democrats 
ca », dovrebbe rappresentare 
la soluzione di continuita, il 
salto qualitativo che cambie-
rebbe il corso degli avveni
menti apertosi con la vittoria 
di Allende. 

Con questa seconda disponi
bilita Frei si salda alia destra 
dichiarata del Partito nazio
nale e di c Patria e Liberta ». 
Ma. a loro volta, queste due 
formazioni di destra sono 
ben lontane dall'aver rinuncia-
to a raccogliere in prima per
sona, e non in conto terzi, i 
frutti seminati in questi due 
anni con una politica costan-

'temente e dichiaratamente ag-
gressiva contro il governo Al
lende. Sintomatica e la lite 
non ancora risolta fra i par* 
titi d'opposizione per la distri-
buzione dei posti nei collegi 
senatoriali di Santiago. Sia il 
segretario del Partito nazio
nale, Onofre Jarpa. sia Frei 
vorrebbero esser riconosciuti 
come i capi del fronte anti-
Allende, la cui investitura de-
riverebbe dai voto della capi
tals 

Non soltanto nella combina-
zione destre-DC esistono inter
ne rivalita di uomini e par
titi, ma la stessa ipotesi dispe-
rata dell'intervento delle forze 
armate piu il tempo passa 
e piu si fa ipotetica. I mi-
litari • hanno dimostrato in 
questi due anni piu preoccu-
pazione per gli interessi per
manent!' del paese che per le 
grida di dolore di una borghe
sia in declino. e piu rispetto 
alle autorita legalmente costi-
tiute che a certi simboli e 
a certi santoni di un mondo 
in crisi. 

Guido Vicario 

GLI SCIENZIATI DELLA GUERRA USA NEL VIETNAM 

I NOBEL DEL GENOCIDIO 
I Calvin, i Wigner, i Wheeler, che preparano per il Pentagono le armi chimiche e biologiche da impiegare in Indocina sono 
degni allievi dei criminali nazisti giustiziati a Norimberga - La loro presenza non pud essere tollerata nei ranghi della scienza 

Un filo conduttore lega 1 
criminali di guerra di lerl 
ai criminali di guerra dl og 
gi. La guerra chimico-biologi 
ca ha compiuto negli ultlmi 
50 anni enormi progress! per 
opera degli scienziati nazisti 
Nel 1889 la guerra chimica 
era stata condannata alia con-
ferenza per la pace dell'Aia: 
malgrado questo nel 1914 le 
truppe francesi adoperarono 
il bromoacetato di etile e nel 
1915 i tedeschi usarono il clo 
ro. presto sostituito dai fosge 
ne. dai disfosgene e daila clo 
ropicrina. L'iprite fu adotu 
ta dall'esercito tedesco nel '18. 
Dopo la prima guerra mon
diale. la Conferenza di G:ne-
vra del 1925 sanzion6 il ban-
do di tutte le armi chimiche: 
questa decisione fu accettata 
da tutte le nazioni parteci-
panU fatta eccezione per gli 
Stati Uniti ed il Giappone. Ci6 
nonostante nel gennaio del 
1936 le truppe di Mussolini 
a Makalle annientarono con la 
iprite un corpo d'armata etio-
plco. Nel 1941 era reserclto 
giapponese che usava I gas 
asfisslanti contro le truppe ci-
nesi. Malgrado la messa al 
bando di questi agenti tosst 
ci. gli studi sulla chimica e la 
biologia dl guerra venivano 
portatl avanti nella Germa 
nia nazista: queste ricerche 
erano mimetizzate come stu 
di per ottenere la sintesi di 
nuovi insetticidl 

E* Schrader. speciaiista in 
Insetticidl della Bayer, che 
sintetizza I compost! organo 
fosforicl. II Minlstero della 
guerra tedesco riceve da 
Schrader come camplone per 
sperlmentazione un chllo dl 

un cosiddetto « lnsetticlda»: 
era il Taboun il cui brevetto 
fu coperto da segreto milita-
re. Nel 1938 lo stesso chimi 
co sintetizzd un nuovo pro 
dotto ancora piu tossico, il 
Sarin, e nel 1944 il Soman. 
La produzione del Taboun 
inizld nel 1941. con il nome 
di Tnlon. polvere per lava 
re. quella del Sarin non po-
te neppure avere inizio: era 
sopraggiunta la fine del III 
Reich. Gli esperimenti con 
questi prodotti furono corn-
pi uti nelle camere a gas dei 
camp: di concentramento: co
me cavie i deportati. 

II loro 
modello 

1 lavon dl Schrader servi 
rono tuttavia di modello per 
gli scienziati americani ed a 
questi prodotti si aggiunse 
una serie di sostanze estre 
mamente tossiche, sia sinte-
ttche che natural!, sostanze 
che a seconda del dosaggio 
possono essere di utilita al 
l'uomo oppure ucclderlo Co
si uno dei prodotti di Schrader 
e usato in piccole dos) in ol 
talmologia. cosi I dlserbantl 
sono usati nei giardini per 
distruggere le erbacce Ma le 
dosi di dlserbantl nel Viet 
nam non si avvicinano affat 
to a quelle per uso agricolo: 
esse scrvono per rendere sterl-
11 1 terrenl. esplicare la loro 
azione tosslca sull'uomo e sul 
bestlame, determinare abortl 
e malformazlonl nel neonati. 

Nel toll meal dl dloembre • 

gennaio del 1970 una inchiesta 
eseguita nei piccoli comunl di 
Bien e Ta Pang, registrava 
10 aborti in donne che aveva
no ingerito acqua e cibo con 
lamina to; molti neonati pre 
sentavano anomalie come l'ace 
falia e malformazioni dell'oc 
chio. del rene. della mascella 
Dal 19C1 al 1969 1-263000 so
no stati gli intossicati dagli 
agenti chimici e di questi mi
gliaia sono morti. 

La guerra combattuta dagli 
amen can! in Vietnam viola 
lo spirito di tutte le norme 
del diritto internazionale che 
bandUcono l'uso bellico di 
sostanze tossiche: il Manifesto 
di Pietroburgo del 1868. la 
Convenzione dell'Aia del 29 
luglio 1899, la Convenzione 
dell'Aia del 19 ottobre del 1907. 
il Trattato di Versailles del 
1919. il Trattato di Washing
ton del 1922 Roosevelt il 9 
giugno del 1943 dich'.arava: 
«Io non credo che una na-
zione~ possa servirsi di armi 
cosi orribili ed inumane; 1'im 
piego di tali armi e bandito 
dalle societa civili; il nostro 
paese non le ha mai usate e 
spero non sia mai costretto a 
ricorrervi». Ma gli sviluppi 
delle ricerche per quella che 
gli americani chiamano guer 

ra ABC (atomica. biologica. chi
mica) dlmostravano che gli 
Stati Uniti non avevano mai 
esclusa la posstbilita di ricor 
rere a tall armi. 

Nei 1961 inizia l'uso degli 
erblcidl in Vietnam. Gil uo
mini dl scienza dl tutto il 
mondo, constatatl 1 terriblll 
effetti di queste armi chimi
che «dalle conseguenze Im-
prevedlblU e dlfflcilmen-

te controllabili» protestano 
presso il governo degli Sta 
ti Uniti. Nel marzo del 1986 
anche gli scienziati americani 
presentano un appello per por-
re fine alle irrorazioni di fi 
totossici nei Vietnam. A que
sto primo appello ne segue 
un altro nel marzo del 1969 
promosso da parlamentari 
americani e firmato da cin-
quemila scienziati statuni-
tensl tra I quali 17 preml 
Nobel e 127 membri dell'Ac-
cademia delle Scienze di New 
York. In seguito all'opposizio 
ne sempre crescente alia guer
ra chimica e biologica Nixon 
nel novembre del 1969 annun-
ciava che gli Stati Uniti avreb-
bero rinunziato al'.'imp:ego di 
questi agenti bellici ed avreb 
bero adento al protocollo dt 
Ginevra del 1925 A questa 
dichiarazione segul tuttavia la 
precisazione che gli Stati Uni
ti non intendevano rinunziare 
all'uso dei defolianti e dei 
gas lacrimogeni. Mentre la Ca-
sa Bianca indugiava in more 
burocratiche a trasmettere al 
Senato la ratifica del Tratta
to di Ginevra, nel Vietnam 
venivano intensificate le Ir
rorazioni di defolianti e l'uso 
di gas tossici. 

Inoltre, malgrado le dichia
razioni dl Nixon su una ri-
nunzia ad ogni tipo dt guerra 
chimica e biologica, gli stan-
ziamenti destinati dai gover
no amerlcano per le ricerche 
In questo settore non sono 
stati diminulti, ne una sola 
delle basi e del laboratorl do
ve si svolgono gli studi per 
questo tipo dl guerra sono 
stati smobilitati: esistono an-
oora a Pine Bluft acorte dl 

agenti infettanti lmraagazzl-
nati e pronti a diffendere 
epidemic La « vietnamizzazio-
ne» del conflitto sembra inol
tre nascondere un altro pas 
so avanti nella tragica escala
tion di questa guerra: gli 
scienziati statun'tensi sono in-
fatti passati alia sperimenta-
zione deirautomazione nelle 
battaglie, che consente un di-
spendio di uomini quasi nul-
lo per g!i americani. Nelle 
loro postazioni lontane essi 
possono, spingendo un botto-
ne. raggiungere con aeroplanl 
telecomandati gli obiettivi se-
gnalati da sensori apposita-
mente installati. 

Diceva Bacone parlando del
le invenzioni meccaniche: « Da 
una stessa fonte provengono 
strumenti di amore e dl 
morte— tanto 1 veleni piu sot 
till quanto i cannoni ed altri 
strumenti di distruzione sono 
fruuo delle invenzioni e noi 
sappiamo bene di quanto es
se superino in crudeltA lo 
stesso Minotauro*. Coloro 
che si occupano di ricerca 
scientifica non ignorano fino 
a qual punto potra essere 
usata la scienza c o n t r o 
l'uomo. 

La condanna 
del mondo 

Sempre piu pesante ed evi-
dente e la responsabilita de
gli scienziati che fiancheggia-
no 11 Pentagono. Se e vero 
che e amblguo il concetto dl 
noclvlta applicato ad una 
•ooperta acientifica • altret-

tanto vero che l'uso che gli 
uomini dell'IDA hanno fatto 
e stanno facendo dei progres-
si della chimica. della fisica, 
della biologia li accomuna a 
quei criminali di guerra con-
dannati dai Tribunale di No
rimberga. 

Sessantadue scienziati di 
tutto il mondo al termine 
della Scuola Estiva sulla Sto
ria della Fisica del XX seco-
lo a Varenna hanno sotto-
scritto la loro condanna per 
l'operato degli uomini che 
Iavorano al programma «Ja
son*; Calvin, premio Nobel 
per i suoi studi sulla fotosin-
tesi, e stato contestato dai ri
cerca tori delllstituto Superio-
re di Sanita a Roma. Drell 
non ha potuto tenere 11 suo 
corso di Iezioni a Cargese al
ia Scuola di Fisica Teorica. 
al premio Nobel Gell-Mann e 
stato impedito di parlare al 
College de France. Trieste de-
mocratica ha manifestato il 
suo sdegno per la presenza di 
Wigner e Wheeler al simpo-
sio presso il Centra Interna
zionale di Fisica Teorica, Gli 
uomini della Jason Division 
sono isolati moralmente. 

Brecht fa dire al suo Gali
leo: «Misi la mia sapienza 
a disposizione dei potent! per
che la usassero o non la usas-
sero o ne abusassero a se
conda dei loro fini, ho tradi-
to la mia professione; e quan
do un uomo ha fatto cl6 che 
ho fatto lo la sua presenza 
non puo essere tollerata nel 
ranghi della scienza*. 
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