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Pubblkatl gli atti di un convegno IAR0 

L'insuccesso 
scolastico 

Una ricerca che document* come la discrimina-
zione sociala intervenga in modo determinante 
nel rendimento scolastico dei giovani e propone 

I'esigenza di una profonda riforma 

La pubblicazione degli atti 
del convegno, tenuto a Mi-
lano un anno fa dall'« Asso-
ciazione IARD - Ricerche spe-
rimentali sui problemi dei gio
vani », nel quale sono stati 
presentati i risultati di due 
ricerche sui fattori che con-
dizionano l'insuccesso scola
stico e sui possibili interven-
ti correttivi, appare per piu 
versi importante e degna di 
attenzione (L'insuccesso sco
lastico; ricerca psicologica e 
interventi pedagogici nella 
scuola primaria, II Mulino, 
pp. 130. L. 2000). Tali risul
tati, infatti, confermano e il-
luminano ancor piu una real
ta ben nota che si pud cosi 
riassumere: 1) la provenien-
za familiare e sociale dell'a-
lunno ha un'influenza deter
minante sui suo rendimento 
scolastico; 2) la scuola anzi-
che contrastare tale processo 
lo aggrava, tant'e vero che 
le diflerenze tra classi socia-
li sono massime per quelle 
abilita che si acquisiscono a 
scuola (Hnguaggio scritto, let-
tura, ecc.) mentre vengono 
trascurate le abilita concrete 
e operative che sono meno 
influenzabili da parte della 
cultura familiare; 3) le espe-
rienze fatte nella scuola ele-
mentare sono decisive nel de-
terminare il successivo desti-

no scolastico degli alunni, so-
prattutto di quelli apparte-
nenti a ceti sociali inferiori. 

La prima indagine, diretta 
dalla prof. O. Andreani, ha 
ricercato quanti sono i bam
bini che hanno un rendimen
to inferiore alle loro capaci
ty intellettuali (under-ac/ite-
vers), le cause del fenome-
no e i metodi pedagogici di 
recupero, secondo una prc-
spettiva che vede il disadat-
tamento scolastico non come 
problema di aiuto da fornire 
al singolo, ma come proble
ma generale di svantaggio 
culturale e discriminazione 
sociale. Bastano alcune rapi-
de cifre per dare un'idea del-
la misura del fenomeno: su 
100 ragazzi di famiglie ab-
bienti. 37 hanno un profitto 
superiore all'intelligenza e 16 
inferiore, mentre su 100 ra
gazzi di famiglie povere, 36 
hanno un profitto inferiore e 
17 superiore. In V elemen-
tare la proporzione di ragaz
zi poveri cosiddetti under-
achievers sale al 45 per cen
to, cioe quasi la meta dei 
poveri non rende per come 
potrebbe, il che significa che 
la scuola ha agito come fat-
tore di sottosviluppo cultura
le nei riguardi dei piu svan-
taggiati in partenza. 

Doppiamente sfavorito 
In pratica, il ragazzo po-

vero e doppiamente sfavorito: 
per le difflcolta obiettive che 
incontra, a causa della po-
verta culturale del suo am-
biente e a causa dell'insegna-
mento scolastico astratto e 
formalizzato che si fonda su 
abilita Unguistiche e cono-
scenze cultural! che egli non 
ha ricevuto a casa, e per l'as-
sommarsi negativo delle bas
se aspirazioni familiari e del
le scarse aspettative degli in-
segnanti verso di lui, con il 
risultato che in lui si for-
mera un atteggiamento insuf-
ficientemente motivato verso 
lo studio (perche convinto che 
non serve) e un'immagine ne-
gativa di se (perch6 convinto 
che non e capace). 

Punti chiave per un inter-
vento correttivo sono: una 
scuola materna che sviluppi 
le strutture men tali, l'abilita 
linguistica e le motivazioni, 
compensando 1' insufficiente 
sostegno culturale della fami-
glia; la programmazione ac-
curata dei metodi d'insegna-
mento nella scuola elementa-
re (e implicitamente una di-
versa formazione dei mae
stri); la predisposizione di 
strutture scolastiche non auto-
ritarie. cooperative, egualita-
rie, liberatrici e non ansio-
gene. 

La seconda ricerca, guida-
ta dal prof. G. Cavallini, ha 
sviluppato un'ipotesi di lavo-
ro fondata suU'uso didattico 
di certi metodi di valutazione 
dei livelli di capacita. In al-
tri termini, certe operazioni 
concrete che vengono fatte 
compiere al ragazzo per mi-
surare la sua capacita di ra-
gionamento possono essere u-
sate per insegnargli a ragio-
nare. Per fare un esempio, 
se il ragazzo scrivendo usa il 
nesso logico c perche1 > a spro-
posito e facile che tale erro-
re derivi in lui dalla mancata 
formazione della struttura lo-
gica della causalita, per cui 
la correttezza espressiva non 
pud insegnargliela il maestro 
esclusivamente sui piano della 
correzione linguistica (dicen-
do: si scrive cosi), ma l'alun-
no deve conquistarsela da sc, 
con 1' aiuto dell' insegnante, 
attraverso determinate espe-
rienze operative che gli per-
mettanc di stabilire concreta-
mente relazioni di causalita. 

Ne scaturisce una precisa in-
dicazione pedagogica e didat-
tica sulla necessita di dare 
prevalenza alia lingua orale 
rispelto a quella scritta. di 
agire cioe sui terreno dove le 
differenze sociali sono piu 
contenute. 

Malgrado la loro schemati-
cita — sara. interessante leg-
gere i risultati complessivi 
della ricerca, di prossima 
pubblicazione in 3 volumi — 
tuttavia queste note dovreb-
bero permettere alcune rapi-
de considerazioni. In primo 
luogo, va sottolineato lo sfor-
zo di far derivare dalla rile-
vazione scientifica della real
ta una serie di suggerimenti 
e proposte pratiche, d'ordine 
didattico e pedagogico, affin-
che la sperimentazione non ri-
manga fine a se stessa, acca-
demica, o rivolta a poche 
«isole felici*, ma si propon-
ga con una sua capacita di 
estensione commisurata alle 
condizioni dell'oggi (che pure 
sono da mutare, come si ve-
dra). A questo proposito va 
anche positivamente notato 
l'allargamento del campo - di 
azione della IARD, passata da 
un tipo d'intervento di ricer
ca e assistenza dei ragazzi 
dotati. i cosiddetti talenti 
sprecati, alia ricerca e spe
rimentazione su basi scienti-
fiche di procedimenti di rea-
le democratizzazione della 
scuola attraverso il supera-
mento della discriminazione 
sociale oggi operante. 

In secondo luogo. vengono 
a essere confermate l'impor-
tanza e l'utilita di contributi 
scientifici sen e validi all'im-
pegno e alia lotta politica per 
la costruzione di una scuola 
democratica, non selettiva, 
non autoritaria, non di classe 
insomma. Per la strada che 
e loro propria, quella scienti
fica, infatti, le due ricerche 
convergono verso l'esigenza 
di una profonda riforma del
la scuola di base che investa 
strutture, contenuti, metodi e 
fini. Come a piu riprese e a 
tutte lettere viene affermato, 
se la scuola produce disadat-
tamento e ingiustizia, la psi-
cologia e la pedagogia hanno 
il ccmpito non gia di adattare 
il caso individuale, il ragazzo 
che non rende, alle sbagliate 
strutture esistenti, ma di con-
tribuire a cambiare queste. 

Credito ingiustificato 
Non si pud, pertanto. tace-

re la perplessita che suscita 
il credito che A. Visalberghi, 
coordmatore delle ricerche, 
ha concesso in sede di con-
clusioni del convegno al nuo-
vo Piano della scuola, nei cui 
indirizzi di programmazione 
si troverebbe gran parte del
le idee emerse nelle ricerche. 
E in effetti nelle proposte del 
comitato tecnico si parla di 
diritto alio studio, decondizio-
namento precoce, diffusione 
della scuola materna statale, 
tempo pieno, ecc. E' anche 
noto, pero, come la storia del
la riforma della scuola italia-
na nel dopoguerra sia lastri-
cata Hi piani, progetti, pro-
grammi, previsioni, indagini. 
ecc., regolarmente smentiti 
dai falti, soprattutto negli a-
spetti piu innovatori. Un muc-
chio cartaceo, pane per i den-

' ti di tecnocrati, ministerial! e 
non, buono al piu per fornire 
occasione per esercitazioni di 
alta analisi circa presunti in-
tendimenti razionalizzatori e 
riformatori del capitale; ma 

da un po' di tempo a questa 
parte non vengono usati nem-
meno piu per questo. 

Cosa c'e da aspettarsi da 
queste pie dichiarazioni d'in-
tenzione, completamente di-
sarmate di fronte ai fermi 
propositi controriformatori di 
Scalfaro, sotto la cui direzio-
ne la Pubblica istruzione ha 
toccato forse il punto piu bas
so nel Iungo romanzo della 
riforma? Ben poco. Ed e an
che questa la risposta che 
provicne implicitamente dalla 
elaborazione di una proposta 
di Iegge comunista per la ri-
strutturazione della scuola di 
base, elaborazione alia quale 
le ricerche come quelle qui 
esaminate recano un indubbio 
e serio contributo scientifico e 
nella quale trovano il loro giu-
sto posto. Anche perche non 
si parla del latino, ma piut-
tosto si documenta e denun-
cia che un terzo dei bambini 
milanesi ha un profitto sco
lastico inferiore alle capacita. 

Fernando Rotondo 

Le immense ricchezze della foresta nelle mani del capitale straniero 

I nuovi conauistatori dell'Amazzonia 
j» • . ^ i » * . * » ' * ' % * 

Sconfinate estensioni di territorio e ricchissimi giacimenti di ferro, bauxite, manganese, uranio, sono passati sotto il controllo delle grandi compagnie 
soprattutto nordamericane • Una sfrenata politica di rapina fuori da ogni controllo dello Stato brasiliano • « Visitate questa regione prima che sparisca» 
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Manaus, con i suoi 300 mila abitanti, e la principale citta dell'Amazzonia, ma pub essere raggiunta solo con I'aereo o per via d'ac-
qua. Qui attraccano le navi della « Primar S.A. », oollegata ai gruppi di speculator! statunitensi e tedescht.' 

Come far fronte aHvapprovvigionamentb idrico 

L'ACQUA PI NESSUNO 
Costruhe iighe sema procedere al rimboschmato dei bacilli slgBifka rericre itutilinabUi gli iarasi in pocki decaai - L'esperieaia anerkan - Consu
lt! urbaBi e consumi industrial'! - Urgenti hteneali organki iff an breve arco di tempo • Mel 1910 memo bisogao di 12 miliar ft di metri ctbi tatgua in 0 

Come e stato reso noto lo 
scorso anno dalle note con
clusive della Conferenza Na-
zionale delle acque, in Italia 
cadono mediamente 300 mi-
liardi di metri cubi d'acqua, 
di questi il 44°/o evapora, men
tre il 56%, pari a 168 miliar-
di di metri cubi, si scarica 
in mare sia attraverso i cor-
si d'acqua stiperiiciali che sot-
terranei. A hvello puramente 
teorico sarebbe possibile uti-
lizzare tutta l'acqua che non 
evapora; in pratica e possibi
le lmpiegame solo una parte 
che si pud valutare in 41,9 mi-
liardi di metri cubi. Secondo 
le previsioni di consumo al 
1980, la domanda d'acqua per 
tale data sara di 54,2 miliardi 
di metri cubi. In altre paro
le entro 7 anni sara necessa-
rio reperire 12 miliardi di me
tri cubi se non vorremo do-
ver afirontare le spiacevoli 
conseguenze di una grossa ca-
renza idrica. 

Tra le varie proposte ope-
rative contenute nello studio 
si prospettava la costruzione 
di dighe per la raccolta delle 
acque superficiali, la depura-
zione delle acque inquinate ed 
il riutilizzo delle stesse, il ri-
ciclo delle acque di processo 
da parte dei grandi utenti in-
dustriali, il riordino delle va
rie utenze irrigue. Tirando le 
somme ad un anno di di-
stanza dalla Conferenza, ed 
esaminando quanto e stato fat-
to in materia, non si pu5 non 
rilevare, come le varie propo
ste siano state lasciate cade-
re in silenzio, con la sola ec-
cezione di quella riguardante 
la costruzione di invasi. Cio 
era del resto abbastanza fa-
cilmente prevedibile, tenendo 
conto che la Conferenza del
le acque era stata patrocina-
ta proprio dalle principali im-
prese economiche, sia pub-
bliche che private, strettamen-
te interessate alia costruzio
ne di bacini ed alia produzio-
ne del cemento.. . -

Personalmente non abbiamo 
nulla contro le digne. ne ap-
parteniamo alia schiera di 
studiosi sempve pronti a gri-
dare alia profanazione am-
bientale ogni qualvolta si in-
travede la benche minima mo-
difica da parte dell'uomo alle 
OTiginarie strutture naturali. 
II problema deU'acqua e pero 
un problema base, la stessa 
vita per 1'economia di un pae-
se, per cui non possiamo esi-
merci dal fare alcune consi
derazioni a riguardo. 

In pratica in Italia l'acqua 
viene considerate ancora «res 
nulliusi, cosa di nessuno, os-
sia cWunque (basta che abbia 
i soldi per scavare 1 pozzi), 
pub utilizzarla come e quanto 
crede. Cost non e negli altri 

CONSUMI DI ACQUA NELLE ATTIVITA' UMANE 
(IN LITRI) 

L'uomo nell'era pre-cristiana . . (al g iomo) 12 
L'uomo nella civilta greco-romana . . . . . . ( » » ) 20 
L'uomo nell'800 nei centri minori ( » » ) 40 
L'uomo dell'800 nei centri maggiori ( » » ) 60 
L'uomo ai primi del '900 nei Paesi evoluti . . . ( » » ) 100 
L'uomo d'oggi nelle citta maggiori ( » » ) 800 
L'uomo d'oggi nelle citta medie ( » » ) 450 
Per il condizionamento di una casa di otto piani ( » » ) 3.000.000 
Per una doccia di tre minuti 50 
Per un bagno in vasca o doccia di cinque minuti 100 
Per una tonnellata di accialo . . '. . . . 250.000 
Per una tonnellata di alluminio primario . . . . . . . . 125.000 
Per una tonnellata di benzina dal grezzo . . . . . . . . 16.000 
Per una tonnellata di carta 1.000.000 
Per una tonnellata di tessuto di raion 600.000 
Per una tonnellata di tessuto di cotone * 200.000 
Per una tonnellata di carbone 6.000 
Per una tonnellata di esplosivi 800.000 
Per una tonnellata di gomma sintetica . 2.750.000 
Per una tonnellata di sapone 2.000 
Per una tonnellata di frutta conservata . . ' . . . . _ . 25.000 
Per una tonnellata di zucchero . . . . . , . . ' . . . . 20.000 
Per un barile di birra . . . " 1.800 
Per un disco fonografico 9 
Per una tonnellata di cereali - 450X100 
Per una tonnellata di canna da zucchero . 1^00.000 
Per una tonnellata di carne di manzo - . . 31.500.000 

Tabella ripresa da: Guido Manzone « Appunti per uno studio di ecologia politica ». 

Paesi europei, in cui essa vie
ne considerata un bene comu-
ne. e soggetta pertanto a ben 
precise tutele. In Germania, 
ad esempio, per impedire gli 
inutili sprechi, l'acqua prele-
vata per uso industriale, vie
ne tassata di mezzo marco al 
metro cubo (circa 90 lire) sia 
che provenga dagli acquedotti 
sia che venga tratta da poz
zi privati. Da noi, invece lo 
spreco delle risorse idriche 
da parte deirindustria costi-
tuisce pressoche la norma. 

Per nascondere la cosa si ri-
corre al ncto metodo di tra-
sformare in consumi urbani 
quelli che, in realta sono con
sumi industrial, dividendo il 
consumo globale delle aree 
industrial! per il numero dei 
cittadini. Si scopre cosi che 
in citta come Genova, Milano 
o Torino ogni cittadino con-
suma mediamente circa 800 li-
tri di acqua al giomo, nelle 
piccole citta meno industrializ-
zate circa 450 litri, mentre nel-
la realta il consumo reale per 
usi civili supera di poco i 
20o litri al giomo per abi-
tante. 

A causa del prelievi irra-
zionali, in molte zone le fal-

de si sono abbassate di varie 
decine di metri, con il con-
seguente pericolo di esauri-
mento nel volgere di pochi de-
cenni. Come si vede dalla ta
bella che riportiamo i prelievi 
da parte deirindustria sono 
ingentissimi, molto al di la di 
quanto normalmente immagi-
ni chi non e addentro a que
ste cose. 

Una regolamentazione del 
consumi industriali permette-
rebbe, con una spesa minima, 
di risolvere il problema idri
co in varie regioni italiane, 
senza bisogno di altri tipi di 
intervento. 

Nel caso in cui la costruzio
ne delle dighe fosse indispen-
sabile, oecorrerebbe tener pre-
sente come sia diseconorai-
co ed improduttivo il co-
struire dighe in bacini idrici 
dissestati. Durante i ricorren-
ti fenomeni alluvionali, che 
ormai cronicainente funestano 
il nostra Paese, si e rUevsto 
come le acque di plena, a cau
sa deOe erosion!, trascinano a 
vafle grandi masse di terra e 
di detriti, che possono arrtva-
re stno ad oltre il 508/. delle 
portate. 

In queste disastrose condi

zioni, si trovano oggi la gran 
parte dei bacini collinari e 
montani itaUani e sbarrarli 
con dighe vorrebbe dire ve-
dersi colmare di terra gli in
vasi (e quindi renderli inuti-
lizzabili) nel volgere di po
chi decenni. Bastera riferire 
alcuni esempi stranieri di di
ghe costruite in zone disbosca-
te, esempi che anche i co-
struttori nostrani di invasi do-
vrebbero conoscere assai bene 
perche facenti parte della let-
teratura classica in materia. 
- Nel Texas la diga sui Colo

rado ha perso il 47»« della 
propria capacitit idrica in 6 
anni dalla costruzione. Un se
condo bacino, costruito come 
sostitutivo al precedente, in 
13 anni ha perso u 95«'« della 
capacita risultando del tutto 
inutUizzabile. II 39°'„ delle di
ghe degli Stati Uniti si tro-
vera in queste condizioni nei 
giro di 50 anni, per analoghi 
motivi. In Grecia la diga sui-
lo Strymon ha ridotto la pro-

f ria capacita di un terzo in 
9 anrd. Tra altri 20 anni sa

ra completainente inutilizza-
bile. Anche in Cina, a causa 
della ineseperienza dei primi 
anni susseguenti la rivoluzio-

ne, troviamo un esempio: la 
diga di Kuanting, terminata 
nel 1954, rischia di essere col-
mata da un afflusso di terra 
di 90 milioni di mc. l'anno. Per 
evitare una simile catastrofe, 
tecnici cinesi stanno ora prov-
vedendo al rimboschimento 
accelerato di tutto il bacino 
fluviale. 

£ ' chiaro che i sette anni 
che ci separano dal 1980 co-
stitutiscono un arco di tem
po molto ristretto ed occor-
re reperire le risorse idriche 
necessarie per tale data. Non 
vorremmo pero che si cor-
resse il rischio tra un decen-
nio, dopo aver speso cifre ir-
gentissime, di ritrovarci in 
una situazione ancora peggio-
re di quella attuale. A no-
stro giudizio, e indispensabi-
le che, prima ancora che si 
inizino a costruire gli inva
si, si proceda al rimboschi
mento dei bacini interessati, 
affinch^, ultimati i lavori di 
costruzione delle dighe, si 
possa conseguire un discreto, 
se non proprio ottimale, rias-
setto degli ambienti natura
li in cui sono insediati i ba
cini. 

E' infatti scientificamente 
provato ed assolutamente in-
confutabile che in un bosco 
non disgregato in caso di lie-
ve precipitazione - la totalita 
delle acque piovane viene trat-
tenuta ed assorbita dal terre
no, mentre tale dato si ridu-
ce all'804b con una percbta del 
solo 20° b unicamente in caso 
di precipitazioni prolungate. 
II potere naturale di regimen-
tazione e quindi altissimo, le 
acque assorbite dal terreno 
passano in falda e vanno ad 
alimentare armoniosamente le 
sorgenti dei fiumi e dei tor
rent! durante i periodi non 
piovosi, percid la portata dei 
corsi d'acqua si mantiene co-
stante nel tempo e le perdite 
di piena risultano cosi del 
tutto trascurabili. Oggi pur-
troppo' in Italia, nelle zone 
disgregate o desertificate so
lo il 10-15% delle acque viene 
trattenuto dal terreno, mentre 
il rimanente 85-90% si preci-
pita rovinosamente a valle tra-
scinando detriti di ogni ge-
nere. 

Seguendo la metodologia 
che prospettiamo si otterrebbe 
cosi il vantaggio di associa-
re aH'azione dell'uomo l'azio-
ne regolamentatrice della na-
tura e di avere finalmente 
acqua a suffcienza per gli ir-
rinunciabili bisogni del Paese. 

Guido Manzorw 

SERVIZIO 
DI RITORNO DAL BRASILE, marzo 

L'Amazzonia, un territorio 
che rappresenta piu della me
ta della superficie del Brasl-
le, oggi appartiene in gran 
parte a socleta straniere. I 
ricchissimi giacimenti di fer-
ro, bauxite, manganese, ura
nio e di altri mineral! sono 
stati offerti alio sfruttamen-
to dei colossi internazionali 
che anche qui mettono in at-
to una ben collaudata politi
ca di rapina, virtualmente 
senza essere soggetti a con-
troll! da parte dello Stato. 

Le conseguenze di questa si
tuazione sono un'irrazionale 
sfruttamento delle risorse mi-
nerarie, la distruzione indi
scriminate della flora e della 
fauna, il pericolo per l'equi-
librio ecologlco del territorio. 
Per di piu, in queste zone le 
societa straniere aumentano 
la loro attivita (e i loro pro
mt!) a tutto danno degli abo-
rigeni, estraniati dalle nuove 
fonti di lavoro quando addi-
rittura non vengano spinti a 
trasferlrsl altrove per soprav-
vivere. 

Vediamo quale consistenza 
abbiano le ricchezze del suo-
lo in Amazzonla. Ne! docu
ment! del Dipartimento na-
zionale di produzione mine-
raria, del 1970, si segnala la 
entita dei giacimenti di fer-
ro nella sierra di Los Cara-
njas, nello Stato di Para. Le 
riserve, superior! a quelle del
lo Stato d! Minas Gerais, so
no di settecento milioni di 
tonnellate di eccellente qua
nta, e di cinquemila milioni 
di tonnellate di media e buo-
na qualita. Questo «filone di 
oro» e stato scoperto dalla 
«Compagnia Meridional de 
Mineracao», una sussidlaria 
della societa statunitense «U. 
S. Steeln, che attualmente pro-
getta d! costruire una rete 
ferroviaria di settecento chi-
lometri per il trasporto del 
minerale. 

Esintono poi le grandi ri
serve di stagno in Rondonia, 
stimate della grandezza di un 
milione di tonnellate. Finoal 
1971 lo sfruttamento era ru-
dimentale, in piccole miniere, 
i garimpos: adesso e compiu-
to a livelli tecnologici avan-
zati dalle societa straniere a 
cui il governo ha ceduto i 
diritU. 

Proprio i tecnici amerlcani, 
secondo quanto ha pubblica-
to negli Stati Uniti la rivista 
specializzata «Trends in the 
World Alluminium Industry », 
hanno accertato 1'esistenza in 
Amazzonia delta bauxite: qua-
ranta milioni di tonnellate di 
ottima qualita, piu duecento 
milioni di qualita meno pre-
giata (all'epoca della scoper-
ta — qualche anno fa — in 
tutto il mondo esistevano sol-
tanto circa sei milioni di ton
nellate di bauxite di buona 
qualita). 

Non esistono informazioni 
ufficiali sui numero delle so
cieta — soprattutto straniere 
— che operano nel settore mi-
nerario. La «U.S. Steel» ini-
zi6 la sua attivita in queste 
zone nel 1966, quando i suoi 
elicotteri cominciarono a per-
lustrare il territorio tra i fiu
mi Xingu, Tocantins e Ara-
guaia ufficialmente alia ricer
ca del manganese, in realta 
a caccia del ferro. C'e da os-
servare che tra il '55 e il '61 
geologi governativi, nel qua-
dro del cosiddetto cprogetto 
Araguaiav, avevano compiuto 
un'analoga ricerca concluden-
do che la stessa area non ave-
va alcun valore da questo 
punto di vista. 

II rappresentante della «U. 
S. Steel». John Trimaine, che 
fino al 1967 lavorava in Ve
nezuela, informb la direzione 
delle reali dimension! dei gia
cimenti di ferro e ne ebbe 
l'ordine di cominciare ad ac-
quistare terreni. Ha raccon-
tato lo stesso Trimaine come 
si e realizzata l'operazione spe-
culativa: «La legge brasiliana 
permetteva l'acquisto soltanto 
di cinquemila ettari, mentre 
i giacimenti si estendevano 

B»r centosessantamila ettari. 
oi chiedemmo un'area a na

me della nostra sussidlaria 
brasiliana, la « Compagnia Me-
ridionale de Mineracao*, e 
trentuno aree a nome dei di-
rettori e dei vecchi funziona-
ri deUa stessa "UJS. Steel..." ». 

Amapa 
• Dopo due anni, la compa
gnia americana poteva cosi 
contare sulla proprieta di ot-
tantamila ettari: gli altri ot-
tantamila del giacimento re-
stavano nelle mani della •Com
pagnia Vale do rio doce », una 
compagnia a partecipazione 
statale, si, ma di cui la stessa 
«UJS. Steelii possiede il 49 
per cento delle azioni. Nel-
raccordo finale, nrmato nel 
1970, il colosso statunitense 
ottenne l'incarico di rutti i 
lavori iniziali della produzio
ne. Oggi, nella sierra di Los 
Caranjas enormi accampamen-
ti stanno a testimoniare che 
l'attivita si e sviluppata: una 
decina di tecnocrati america-
ni dirigono la dura fatica di 
quasi duemila brasiliani. E' 
una immensa oasi che comu-
nica con il resto del mondo 
attraverso cinque elicotteri, 
un monomotore e cinque ae-
rei di media capacita. 

«Visita Amapa, prima che 
sparisca*: e lo slogan inven-
tato dall*umorista brasiliano 
Millor Fernandez Acunara per 
illustrare l'attivita di un'al-
tra grande compagnia stra-
niera che opera in Amazzo
nia. Si tratta della cBethe-
lehem and Steel», il secondo 
consorzio intemazionale del-
1'acciaio, saldamente insedia-
tosi appunto ad Amapa per 
sf ruttare i giacimenti di man
ganese. E' molto lungo l'e-
lenco di cib che il consorzio 
possiede: innanzitutto ha la 

proprieta dell'antica miniera 
di manganese « Amapa » (che 
e la quarta del mondo, con 
trenta milioni di tonnellate dl 
riserva) e quella di una nuo-
va miniera. scoperta di recen-
te. E' lnoltre sotto il suo con
trollo l'IRDA (Istituto regio-
nale per lo svlluppo di Ama
pa). II consorzio possiede in-
fine il 51 per cento delle a-
zioni della « B r u m u s a » 
(« Bruynzeel Madeirsa s.p.a.), 
la piu grande societa di le-
gname deirAmazzonia, che in 
questo campo ha in mano il 
90 per cento della produzio
ne lorda e il 99,5 per cento 
del totale della produzione 
della zona di Amapa. 

E' per questo che il prof. 
Osny Duarte Pereyra in un 
suo libro ha potuto afferma-
re che «il territorio federale 
dell'Amapa e oggi considerato 
un feudo della Bethlehem and 
Steel, dove i funzionari sta
tunitensi costituiscono una so
cieta chiusa, con i loro clubs 
privati e le loro case di lus-
so». In effetti, nei quartieri 
residenziali dove vivono i «co-
lonizzatorin e proibito l'acces-
so al brasiliani. Non solo: lo 
ospedale modello che vanta la 
citta e destinato esclusivamen-
te ai funzionari della compa
gnia americana. 

Ma la penetrazione del ca
pitale straniero nel Paese non 
si limita alio sfruttamento del
le miniere, delle foreste, del 
bestiame. Esistono infatti so
cieta straniere, soprattutto a-
mericane, che controllano 11 
commercio e resportazione. 
La «Primar s.a.» (prodotti 
industrializzati del mare), la 
piu forte del settore, ha una 
flotta di cento navi, piu due 
navi-fabbrica. Inizlalmente es
sa faceva parte del gruppo sta
tunitense «E.R. Grace co.» 
(che sfrutta le miniere di sta
gno in Rondonia); in seguito 
si e unita alia «Hans Dieter 
Worbs» dl un grosso indu
striale tedesco. 

Lacorsa 
Che la lotta anche tra i 

gruppi stranieri sia senza e-
scluslone di colpi e indubita-
bile, data la importanza degli 
interessi in gioco; come e in-
dubltabile che tanto potere 
economico si traduca anche 
in potere politico. Per esem
pio, la aJari Agropecuarla e 
Floresta Ltdas, di proprieta 
deU'americano Daniel Keith 
Ludwig, controlla la stampa 
ufficiale. Essa possiede una 
sterminata hacienda, tra lo 
Stato di Para e il territorio 
di Amapa, che si estende per 
un milione e mezzo di etta
ri. Qui, la foresta originaria 
viene via via sostituita da al-
beri che i brasiliani chiama-
no melina (la gmelina arbo
real, piante africane dalla fi
bre di eccezionale resa per 
la fabbricazione della carta. 

Gli investimenti realizzati 
finora in questo campo am-
montano a circa sessanta mi
lioni di dollar! e quelli per 
le attivita agricole a quattro
cento milioni di dollar!: en
tro il 1980 la hacienda avra 
completato il suo piano di tra-
sformazioni. Gli obiettivi piu 
lontani che si propone la com
pagnia sono la costruzione di 
una fabbrica di carta con una 
produzione di mille tonnella
te al giorno; due centrali i-
droelettriche per 500.000 chi-
lowatt-ora ciascuna; la costru
zione di una fabbrica di al
luminio che utilizzera il mine-
rale del Rio di Las Trombe-
tas. 

La corsa ai terreni si fa 
sempre piu frenetica; i gros-
si proprietari terrieri si chia-
mano con i nomi di societa 
straniere. Per esempio, la 
Volkswagen e la «Union pau-
lista de bancos ». mantenendo 
l'attuale ritmo di acquisti, en
tro la fine del 1973 saranno 
padroni in Amazzonia di una 
area di circa 180.000 chilome-
tri quadrat!. La hacienda 
«Suia-Missu J>, di proprieta 
della famiglia Ometto (colle-
gata a industriali stranieri in-
sediatisi prima a San Paulo 
e ora pronti a investire in 
Amazzonia per evitare il pa-
gamento delle tasse), a sua 
volta possiede 678.000 ettari 
e controlla il 90 per cento 
deirindustria dello zucchero. 

Da aggiungere a questo e-
lenco (e non vi figurano rut
ti i grandi nuovi latifondi-
sti) e la «Toyomenka», una 
compagnia di origine giappo-
nese che a suo tempo si in-
stallb con il nome di c Super-
finese Madeiras Ltda» alle fo
ci del Rio delle Amazzoni con 
un investimento - iniziale di 
quattro milioni e mezzo di 
dollar!, cui si aggiunsero i 
tredici*e mezzo concessi dal 
governo brasiliano attraverso 
la «Sudanis (un istituto per 
il decollo economico dell'A-
mazzonia). Essa possiede 320 
mila ettari e continua ad ac-
quistare terre. Attualmente 
sta costruendo un porto per 
1'esportazione del legname. 
La «Toyomenka», la «Bru-
musa» (americana-olandese), 
la mGeorgia Pacific* (nord-
americana), la « Madeiras Ge
rais de Amazonia* (di pro-
Srieta deU'americano Robin 

tollie Mcglohn che e padro
ne di 400.000 ettari) pratica-
mente controllano il 65 per 
cento della produzione di le-
gno di questo territorio. 

E' cosi che nelle stermina-
te foreste dove si narra re-
gnassero le icamtabas, (le mi-
tiche amazzoni di cui dava 
notizie Fray Gaspar Carvaial, 
cronista del viaggio di don 
Francisco de Orellana • nel 
1539) si sono installati con 
radar, aerei, elicotteri, i roo-
derni conquistatori. le socie
ta straniere che incaznerano 
ferro e legno, zucchero e be
stiame, ogni possibile rlcchez-
sa del suolo e del sotlosuolo. 

Dint Nucttli 


