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I movimenli di capitali dopo le svalulazioni 

Le monete 
e Peconomia 
Davanti alia polifica delle societa mullinazionali si 
impone la necessita di una linea di resistenza eu-
ropea svincolata dai centri di direzione americani 

E' un po* bizzarro chc in 
tutto il gran discorrerc di 
monete, di parita e di cam-
bi seguito alia svalutazione 
del dollaro (e della lira) il 
costante e necessurio riferi-
mento ai movimenli delle 
merci — e al modo come 
questi dovrebbero o potreb-
bero esserne influenzati — 
non abbia lasciato po«to alia 
riflessione, non menu neces-
saria, sui movimcnti di ca
pitali, che ne .sono anrh'es-
si influenzati, ma a rove-
scio. 11 paese che riduce il 
valore della propria moneta 
dovrebbe andare incontro, 
In linea di principio, a due 
effetti: l'auniento della 
esportazione di merci, e 
l'auinento della importazio-
ne di capitali. 

Nessuno dei due effetti e 
automatico, e per quanto ri-
guarda il nostro paese sem
bra infatti che ne il primo 
ne il secondo si siano veri-
ficati, almeno per ora; i da-
ti . piii recenti indicano al 
contrario che l'uscita di ca
pitali continua, con un an-
damento rovinoso, mentre 
d'altra parte le importazioni 
di merci aumentano piu del
le esportazioni. La linea a 
cui si sono attenuti Andreot-
ti e Malagodi appare dun-
que errata in ogni senso, 
anche se ci si limita al-
le considerazioni da manua-
le scolastico, evidentemente 
male applicate. Ma se si 
guarda agli Stati Uniti, e 
gia possibile scorgere ten-
denze che meritano atten-
zione, precisamente riguar-
do' ai movimenti di capitali: 
fin dalla prima svalutazione 
del dollaro (quella «smi-
thsoniana» del dicembre 
'71) si e avuta una sensibile 
riduzione del flusso di capi
tali in uscita, destinato a 
investimenti all'estero; e 
1'aumento di due altri fatto-
ri, fra loro congruenti: i 
prestiti contratti all'estero 
da operatori USA, e gli in
vestimenti esteri negli Stati 
Uniti. 

Poiche gli investimenti 
esteri negli Stati Uniti con-
tinuano' a essere essenzial-
mente « di portafoglio », va
le a dire in forma di parte-
cipazione finanziaria a ini-
ziative di imprenditori ame
ricani, si ha nell'assieme un 
flusso di risparmio non 
americano a favore di com-
pagnie USA, per investi
menti che possono aver luo-
go cosl in territorio ameri
cano come in ogni altra par
te del mondo capitalista. Ta
le tendenza puo non essere 
sembrata meritevole di con-
siderazione alia maggior 
parte di coloro che hanno 
commentato la crisi mone-
taria forse perche essa non 
ha salvato la bilaneia USA 
dei pagamenti dal chiudere 
11 1972 con un cospicuo sal-
do negativo; e non ha ri-
sparmiato al dollaro la se-
conda e piu sensibile sva
lutazione. Inoltre, ci si puo 
chiedere quale dimensione 
concreta sia destinato ad as-
sumere un flusso di capita
li diretto verso gli Stati 
Uniti, cioe verso un'econo-
mia caratterizzata — ormai 
da cinquant'anni — da ec-
cesso di risorse e di mczzi 
di finanziamento, sulle op
portunity di investimento. 

A questo non si puo da
re una risposta certa, seb-
bene non manchino indica-
zioni: gia da qualche tem
po e politica delle compa-
gnie multinazionali di base 
negli USA — soprattutto 
quelle del petrolio — solle-
citare « parteeipazioni > ai 
propri investimenti in ter
ritorio americano. Nei set-
tori energetici e del resto 
ben noto che gli investimen
ti in territorio USA hanno 
accumulato ritardi gravi, 
per colmare i quali previsio-
ni relative a una concen-
trazione della spesa nell'or-
dine di cinquecento o addi-
rittura mille miliardi di dol-
lari nei prossimi dodici o 
quindici anni non sembra-
no eccessive. E se tali pre-
visioni dovessero essere 
confermate, esse consenti-
rebbero di assorbire un no-
tevole flusso di capitali non 
•mericani. 

Piu in generale, la caduta 
della competitivita delle 
merci USA sui mcrcati mon-
diali (non meno che sui 
mercato interno) — che e 

E' morto 
il pittore 

Asger Jorn 
COPENAGHEN. 2 

E* morto oggi all'eta di 59 
anni, ad Aarhus, il pittore 
Asger Jorn Nato ne] 1914 a 
Vejrum, nello Jutland, Asger 
Jorn aveva seguito a 22 anni 
la scuola di pittura di Fer
nando Leger a Parigl e quin-
di Taccademia di belle arti di 
Copenaghen. Espose le sue 

Kme opere, ispirate a Paul 
« e Mird, nei 1937. 

alPorigine dei saldi negati-
vi della bilaneia commer-
ciale negli ultimi anni — e 
essa stessa la conseguenza 
di mancati investimenti nei 
settori manifatturieri, in 
particolare negli anni '60, 
quando gli investimenti si 
sono concentrati nella indu-
stria bellica, alimentata da 
bilanci militari crescenti. 
Da un po' di tempo infatti 
sono frequenti le lagnanze 
sull'invecchiamento di im-
pianti e macchinari indu-
striali USA rispetto a quel-
li europei, sull'abbandono 
di interi settori tecnologici, 
e simili. E' dunque possibi
le che anche al fine di rilan-
ciare le esportazioni USA di 
merci (in conformita con 
l'intento perseguito attra-
verso la svalutazione) si ma-
nifesti la necessita di inve-
stire in una misura finora 
riseryata a spese improdut-
tive, come le imprese spa-
ziali. -

Le implicazioni di una 
tale ipotesi non sfuggono: 
esse sono che per la prima 
volta, a poco meno di mez
zo secolo dalla * grande cri
si », si verrebbe instauran-
do negli Stati Uniti una do-
manda « effettiva » di beni 
di investimento di dimensio-
ni eccedenti le risorse im-
mediatamente disponibili. 
La situazione studiata a suo 
tempo da Keynes sarebbe 
superata, con buona pace 
dei suoi tardi epigoni ameri
cani di « New Economics *. 
Varrebbe certo la pena di 
condurre su questo punto 
una ricerca analitica; ma in-
tanto l'ipotesi, se fosse ve-
rificata, getterebbe nuova 
luce sulla svalutazione del 
dollaro, e sull'atteggiamen-
to delle autorita governati-
ve e monetarie degli Stati 
Uniti, che non hanno soste-
nuto la loro moneta come 
sarebbe stato ancora possi
bile, anzi hanno voluto sva-
lutarla (in qualche misura 
d'intesa con le multinazio
nali che hanno gettato mi
liardi di dollari sui merca
to) incuranti — in apparen-
za — del discredito derivan-
te dalla mancata copertura 
del loro debito internazio-
nale, e dalla conseguente 
impossibilita di mantenere 
al dollaro la posizione che 
esso aveva come base del si-
stema monetario. 

II discredito e apparso, e 
non puo non apparire, spro-
porzionato al vantaggio spe-
rato in connessione con un 
rilancio delle esportazioni 
di merci; ma puo essere me
no sproporzionato nella pro-
spettiva di un sostanziale 
drenaggio di risorse dall'in-
tera area capitalistica, per 
investimenti che in qualun-
que parte di tale area siano 
effettuati, lo siano sotto il 
controllo delle grandi com-
pagnie multinazionali di ba
se USA. E' anche in questa 
luce che la nozione di Eu-
ropa, cioe di una linea di 
resistenza < europea > trova 
un senso piu largo, che na-
turalmente non coincide con 
le istituzioni o le azioni del
la CEE, ma scaturisce dalla 
sostanza delle cose: dalla 
consistenza delle forze pro-
duttive europee, dalla loro 
capacita di darsi una pro
pria linea di sviluppo, quin-
di una propria strategia de
gli investimenti, alternativa 
a quella promossa dal gran
de capifale USA e dai suoi 
associali, piu o meno subal-
terni. Proprio in questo sen
so la critica ai vizi struttu-
rali della CEE non solo e 
giustificata, ma va condotta 
fino in fondo. 

Cosi, non importa quali 
finezze monetarie siano at-
tintc dai manuali per giusti-
ficare la linea di Andreotti 
e Malagodi (senza riuscirci, 
anche per la ragione che es
se non hanno conscguito gli 
effetti sperati): la necessiia 
di una linea europea nasce 
da considerazioni che non 
sono soltanto monetarie, 
perche riguardano i presup-
posti di una gestione del-
l'economia che non dipenda 
da centri di direzione situati 
oltre l'Atlantico. In partico
lare, il modo per invertire il 
flusso di capitali non e gio-
care sui cambi, ma pro-
grammare gli investimenti, 
secondo una prospettiva 
non mutuata da altri, o 
peggio lasciata ad altri, co
me se non fosse responsabi-
lita dei poteri pubblici. Ed 
c falso anche il riferimento 
alia Gran Bretagna, che 
scmbra trovarsi in una si
tuazione analoga a quella 
italiana: ma in realta la 
Gran Bretagna sta facendo 
il cammino inverso; e par
tita dalle < relazioni specia-
li » con gli USA, c si awi-
cina alt'Europa continenta-
le. Da questa Andreotti e 
Malagodi si allontanano, 
sperando in « relazioni spe
cials di un genere certo piu 
modesto. Ma, senza dubbio, 
essi si allontanano anche 
dalla realta italiana. 

Cino Sighiboldi 

VIAGGIO IN INDIA A 25 ANNI DALL1NDIPENDENZA 

II Speranze e limiti della Tivofuziotie verde 
* * } '* * » « - - * * • i s * ' 

Visita a Ludhjana nei Punjab, lo stato dove I'agricoltura ha compiuto i maggiori progressi - II cattivo raccolto di quesfanno ha tuttavia ridimen-

sionato i risultati spettacolari del programma varato dopo la terribile carestia del '66 - La produzione continua a dipendere dall'andamento dei mon-

soni, rirrigazione resta il problema principale - Due ipotesi di sviluppo tra le quali la societa indiana non ha trovato un punto stabile di equilibrio 

DI RITORNO 
DALL'INDIA. maggio. 

In auto da Delhi verso Lu
dhjana e Chandigarh nei Pu
njab. Nella prima citta andia-
mo a vedere uno dei centri 

delta «Rivoluzione verde •», 
nella seconda a constatare co-
me si e sviluppato il progetto 
di citta radiale ideata da Le 
Corbusier. 

11 centra di Delhi — la Nuo
va Delhi — e un susseguirsi 
di parchi stupendi, di case 
convenicntemente lontane la 
una dall'altra. Le shade sono 
ample, sufjicientemente ordi
nate e pulite, in netto contra-
sto con una popolazione che 
sembra vestita soltanto di lo
gon asciugamani. Le vacche 
sono rare, magre, ossute. Nel-
le strode di grande traffico 
sono o quasi del tutto assen-
ti oppure si tengono sui mar-
ciapiedi dove cercano tutto 
quel che pud essere commesti-
bile. La liberta con la quale 
si muovono non deve inganna-
re. Ogni vacca ha un padro
ne e a sera, come un cane, 
e verso la casa del padrone 
che si dirige. 

Un corteo 
di comunisti 

Appena in periferia o nei 
quartieri della vecchia Delhi 
il paesaggio cambia radical-
viente. E' un pauroso formi-
caio di uomini, di donne, di 
cani, di bufali, di vacche, di 
buoi. Ammassi di tende fatte 
nei mondo piu rudimentale: 
tre pah piantati per terra reg-
gono uno straccio all'ombra 
del quale intere famiglie vi-
vono non si sa come. Spesso, 
mi e stato detto, con una so
la rupia al giorno (ottanta li
re) si nutre una famiglia di 
tre o quattro persone. E' sta
to in questo paesaggio • che 
abbiamo incrociato un lungo, 
ininterrotto corteo di comunisti 
venuti a Delhi per una mar-
cia sui Parlamento che di-
sta da qui parecchi chilome-
tri. Uomini, donne, bambini, 
vecchi, giovani, perfettamen-
te ordinati, con bandlere TOS-
se e cartelli, una umanita sof-
ferente ma combattiva, estre-
mamente povera ma profon-
damente cosciente, andavano 
a presentare richieste molto 
precise: lotta contro il vertigi-
noso aumento dei prezzi, na-
zionalizzazione dei servizi es-
senziali, provvedimenti a fa
vore dei « fuori casta », rifiu-
to della ingerenza straniera. 
I nostri stessi accompagnato-
ri, funzionari del governo, era-
no abbastanza stupiti delta 
forza e della disciplina del
la manifestazione. L'indoma-
ni leggeremo sui giornali che 
si era trattato della piu gran
de manifestazione di massa 
della legislature. 

I comunisti indiani, come & 
noto, sono divisi fondamental-
mente in due partiti: uno che 
si definisce Partito comunista 

In un villaggio del Punjab 

dell'India e un altro che si 
definisce Partito comunista 
marxista dell'India. Hanno 
una rappresentanza parlamen-
tare quasi ttguale: 23 devuta-
ti il primo, 25 il secondo. 
11 primo ha la sua base prin
cipale nei Kerala dove e al 

governo dello Stato assiepie 
alia sinistra del Partito del 
Congresso, il secondo nei Ben-
gala dove la sua forza e note-
vole e dove per qualche tem
po ha governato in alleanza 
con le altre forze della sini
stra. Assieme dispongono di 
quasi cinquanta deputati in 
una Camera composta di 520 
membri e di cui il c Nuovo 
Congresso » di Indira Gandhi 
ne ha ottenuti, alle elezioni 
del 1971, 350. La loro funzio-
ne in India e importante non 
fosse altro, per il fatto che si 
tratta delle uniche organizza-
zioni di massa nelle quali ogni 
distinzione di casta e del tut
to assente, il che prova co
me sia possibile, attraverso 
un movimento dal basso, di-
struggere questa tremenda pa-

stoia che imprigiona ancora 
oggi la maggioranza della po
polazione dell'India costrin-
gendola ad un immobilismo 
arcaico e spesso disperante., 

Le case [J 

di fango 
Non ci possiamo fermare 

purlroppo. E cosi dovro accon-
tentarmi di queste poche im-
magini che cerco di trasmette-
re, testimonianza della funzio-
ne e della combattivila dei 
nostri compagni indiani in un 
momento per molti aspetti de-
licato della vita del Paese- 11 
viaggio verso Ludhjana e du-
rato quattro o cinque ore. Una 
pianura sterminata, con un 
grano ingiallito anzitempo a 
causa della siccita, a volte 
perfettamente coltivato e a 
volte, invece, pieno di erbac-
ce che certamente recano pre. 
giudizio al raccolto che tutta
via nell'assieme si annuncia 
buono. 

11 Punjab e lo Stato dove 
I'agricoltura ha compiuto i 
maggiori progressi. Qui la 
estensione della terra irriga-
ta e il doppio della media 
nazionale: cinquanta per cen
to. Ha una estensione di cin-
quantamila chilometri quadra-
ti e una popolazione di circa 
quindici milioni di abitanti. Ha 
subito meno a lungo di altre 
parti dell'Unione la domina-
zione inglese: la meta rispet
to al Bengala. E a questo e 
dovuta, a giudizio degli india
ni, la sua relativa prosperi-
ta. Relativa ho detto. 1 vil-
laggi che attraversiamo so
no estremamente poveri, fatti 
di baracche di fango, gli uo
mini e le donne magri, denu-
triti, nonostante il reddito pro-
capite sia il doppio rispetto al
ia media nazionale indiana. II 
cielo e come un po' velato 
dalla polvere. Avvoltoi volteg-
giano nell'aria. Ad un certo 
punto ne vediamo alcune dec'u 
ne avventarsi sulla carogna di 
un bufalo divorandone rapida-
mente quel che ne resta. Ele-

UN ASPETTO POCO NOTO DEL PROBLEMA DELL'INQUINAMENTO 

II veleno quotidiano 
L'organismo umano assorbe in piccole dosi, ma in modo pressoche continuo, numerose sostanze pre-
senti nei cibi, nell'aria, nelle acque • Come ristabilire una situazione globale igienicamente accettabile 

Molto si parla e si scrive 
deH'inquinamento atmosferico 
e delle" acque. dei danni che 
questo reca al nostro orga-
nismo e degli squilibrit ecolo-
gici, sempre piu pesanti. che 
ne derivano. Ultimamente, 
con i fatti di Marghera. la 
scoperta che alcune acque mi
neral! vendute in bottiglie si-
gillate erano batteriologica-
mente mquinate, e altri episo-
di analogn:, la situazione si 
e presentata ancora una vol
ta in tutta la sua gravita, 

Sono state pero messe in ri-
lievo soprattutto le situazioni 
piu pesanti, che gravitano. co
me e owip, attomo ad un 
certo numero di zone nevral-
giche. Pocht, anzi, pochissimi, 
hanno parlato invece di un 
fenomeno parallelo a questi, 
cioe di un'altra forma sotto 
la quale rinquinamento si pre
sents, una forma subdola, qua
il onnipresente. Si tratta cioe 
della presenza di numerose 
sostanze inquinanti neil'aria. 
.iei cibi, nelle acque, in quan
tity piccole o piccolissime. ma 
In gran numero, e un po' 
dappertutto, ed in forma tale 
che il nostro organismo vi e 
esposto in modo pressoche 
continuo. 

Procediamo con ordine, nel-
l'accennare ad una situazione 
che si presenta, anche ad un 
esame superftciale, assai com-
plessa, Cominciamo dall'aria: 
quotidiani e TV gettano Pal-
larme se in particolare ossi-
do di carbonio e anidridc sol-
forosa in certe giornate e in 
certe zone sono presenti nel-
l'atmosfera in quantitativi giu-
dicati, e definitl dalla legge. 
decisamente pericolosi. Perd 
questi compost! gasosi, sep-
pure in quantitativi mlnori, 
nell'aria delle zone industria-
11 e per ample zone circo-

stanti, nonche in tutti I centri 
jfoani, ci sono sempre. La 
loro concentrazione e piu bas-
sa. ma la loro natura tossica 
non cambia, anche se l'orga
nismo riesce bene o male a 
« difendersi». 

Guardiamo ora alle acque 
cosiddette «potabili». Esse 
sono definite tali in quanto 
contengono sostanze inquinan
ti «al di sotto» di certi limi
ti. Puo trattarsi di sali di cro-
mo, di idrocarburi, di ipoclo-
riti. di detersivi o altro: se il 
contenuto di queste sostanze 
e molto basso, 1'acqua rientra 
tra quelle definite potabili. 

Nei vino e nei cibi conser-
vati, sono ammesse certe so
stanze conservanti, sempre al 
di sotto di determinate per-
centuali, e persino piccolissi
me quantita di sostanze tos-
siche estranee alia conserva-
zione. La came di tonno, tan-
to per fare un esempio, ron-
tiene quasi sempre un certo 
quantitative di mercurio, as-
sorbito dal pesce durante una 
piu o meno lunga permanen-
za in acque inquinate. Se ta
le percentuale di mercurio ec-
cede certi limiti, la partita 
di tonno interessata non pud 
essere messa in scatola ed 
awiata al consumo, ma se la 
percentuale e piu bassa, cio e 
consentito. 

Per oltre 15 anni, 11 DDT e 
stato usato come insetticida 
d'elezione, in quantitativi ele-
vatissimi, poi 6 stato vietato, 
in quanto dichiarato perlcolo-
so; ma ci vorranno vent'anni 
prima che esso risulti vera-
mente eliminato, in quanto e 
chimicamente molto stabile. 
E nei frattempo? Studi recen
ti hanno stabilito che l'orga
nismo degli animali (uomo 
compreso) «sl difenden cer-
cando di accumulare 11 DDT 

J che inevitabilmente ingerisce. 
seppure in piccole quantita, 

I nei proprio grasso. Chi man-
gia came, o grassi di origine 
animate ingerisce quindi fatal-
mente microquantita di DDT. 
non sufficienti ad awelenar-
lo. ma che certo bene non gli 
fanno. 

Sotto la spinta di una pub-
blicita molto bene organizza-
ta, vengono oggi usate in nu-
merosi casi sostanze anticrit-
togamiche e diserbanti in 
quantitativi anche dieci volte 
superiori a quanto sarebbe ne-
cessario. E' facile che, anche 
lavando molto bene frutta e 
verdura, tracce piu o meno 
consistenti di queste sostan
ze finiscano per essere inge-
rite. 

Nelle zone ove piu pesante 
e rinquinamento dell'aria, non 
e soltanto respirando che lo 
organismo assorbe sostanze 
inquinanti, in particolare par-
ticelle di idrocarburi parzial-
mente incombusti, tracce di 
ammoniaca, tracce di cemen-
to e cosi via: ogni padrona di 
casa sa per triste esperienza 
come, anche passando ogni 
giorno aspirapolvere e stracci 
umidi sui pavimento. tutto e 
sempre ricoperto da tracce di 
«csmog» semisolido. Purtrop-
po, anche chi agisce con la 
massima meticolosita, non po-
trk impedire che sui cibi, sul
le stoviglie, sulle posate, si 
posino queste microdosl di 
«smogs variamente assortito 
da zona a zona. 

Anche qui si tratta di do
si piccolissime, non certo ta
li, di per se, da recare un vero 
e proprio danno aH'organismo. 

Ma tiriamo tin po* le som-
me, supponendo pure che in 
nessun caso la legge sia vio-
lata, e che cioe le varle so
stanze inquinanti, conservanti, 

insetticide ecc. siano presenti 
ognuna in un quantitativo in-
feriore a quanto ammesso. Le 
somme finiscono per essere 
molto pesanti. perche micro-
dose di una sostanza piu mi-
crodose di un'altra sostanza. 
piu microdose di una terza. 
piu decine di altre variamen
te assortite, finiscono per 
creare un «totale » tutt'altro 
che trascurabile, e tale da 
danneggiare, con una azione 
subdola. continua, e contro la 
quale non si vede per ora una 
difesa, l'organismo di tutti. 

La medicina, da anni, ha 
studiato tutto questo, ed e tri-
stemente giunta a definirne le 
coaseguenze a malattia della 
civilta». Piu avanza la civii-
ta industriale, ove non avan-
zi parallelamente una podero-
sa azione antinquinante in pro-
fondita, piu avanza questo ti-
po di inquinamento, subdolo e 
continuo. piu aumentano con 
esso disturb! al fegato, ai re-
ni, all'apparato digerente e re-
spiratorio. E questi disturb"! 
compaiono in eta sempre piu 
precoci. 

Quando si parla di « inquina
mento », dunque, non ci si puo 
limitare ai casi localizzati piu 
gravi, ma occorre agire in 
profondita, rendere leggi e 
controlli sempre piu severi, 
in modo da ristabilire una si
tuazione globale igienicamente 
accettabile Non siamo a co-
noscenza di calcoli economic! 
fatti in questo senso, ma e 
certo che un'azione del gene-
re, indubblamente costosa, 
«si pagherebben con tante 
medicine in meno, tante ore di 
lavoro non piu perdute per 
malattia, e soprattutto con un 
vantaggio umano che non ha 
prezzo. 

Paolo Sassi 

fanti addomesticali, file di 
cammelli, bufali, vacche, cani 
di una magrezza impressio-
nante e una quantita straordi-
naria di vecchi camions tutti 
colorali, ma anche essi ossuti 
come animali spolpati, adibiti 
al trasporto di una folia sem
pre strabocchevole. 

11 Punjab e la terra dei 
sick gli uomini dall'alto tur-
bante e dalla barba curata. 
Sono un popolo fiero, a vol
te prepotente, famoso per il 
suo fanatismo in battaglia, 
estremamente geloso dei pro
pri costumi e delle proprie 
tradizioni, commercianti e la-
voratori abili. A Ludhjana, ci 
viene offerto un rinfresco nei 
prato di un albergo costruito 
dagli inglesi. Essi avevano or-
rore per la folia indiana- E 
costruivano le loro restdenze 
in modo aa isolarsi completa-
mente. Nei prato di questo al
bergo si potrebbe pensare di 
essere a Londra, a molte mi-
gliaia di chilometri di distan-
za dal formicolio umano che 
si accalca, a 35 gradi all'om
bra, fuori di qui. 

11 oentro delta « Rivoluzione 
verde > che ci fanno visitare 
e a mezz'ora di auto dal nu-
cleo cittadino. E' una specie 
di grossa fattoria dove si spe-
rimentano sementi special-
mente adatte a questo clima 
e a questa terra e dove si se-
lezionano animali di alto ren-
dimento. Di centri come que
sti ve ne e una rete fittis-
sima in tutta I'lndia e in es
si si formano anche tecnici 
agricoli destinati a consiglia-
re t contadini nella introiu-
zione delle nuove colture, nei 
quadfo del programma che si 
chiama, appunto, della « Riro-
luzione verde ». 

E' la speranza dell'India. 
Esso e stato introdotto su 

vasta scala dopo la terribi
le carestia del 1966, quando 

di fronte alia previsione di 
un raccolto di 90 milioni di 
tonnellate di cereali la terra 
indiana ne dette soltanto me
no di 50. Fu un colpo ter
ribile. Ci si accorse allora 
che dopo quattro piani quin-
quennali llndia ricauava an
cora (I 75 per cento del red
dito nazionale dall'agricoltu-
ra, senza tuttavia che uno 
sforzo particolare fosse sta
to compiuto in questo settore 
fondamentale- La reazione al
ia catastrofe fu energica, de-
cisa I risultati spettacolari. 
11 raccolto del 1968-1969 det
te 94 milioni di tonnellate di 

cereali e quello del 1970-1971 
ne dette 107 milioni. L'India 
si classified cosi, in pochi an
ni, al secondo posto, dopo gli 
Stati Uniti per Vaumento del
la produzione dei cereali, rad-
doppiando in cinque anni la 
produzione di grano. Era Vau-
tosufficienza: il miracolo che 
sembrava impossibile era av-
venuto. E questo fatto diven-
ne, giustamente, il motivo 
principale di orgoglio dei go-
vernanti di Nuova Delhi. 

Ma era stato, questo, soltan. 
to il frutto dello sforzo com
piuto con la « R:roIuzione ver
de? > In realta osservatori at-
tenti ritengono che il fatlore 

principale sia stato un ecce-
zionale susseguirsi di eccellen-
ti monsoni che hanno porta-
to sulla terra indiana una 
quantita di acqua largamente 
sufficiente e per di piu ben 
distribuita in tutto il territo
rio dell'Unione. La prova 
di questo assunto si e avu-. 
ta, purtroppo, quesfanno. Un 
cattivo monsone — niente af-
fatto eccezionale — ha fat
to paurosamente calare la 
produzione, mentre gli stocks 
conservati si sono deteriorati 
perche immagazzinati in am-
bienti non adatti. Si par
la, adesso, di importare una 
quantita di cereali che varia 
fra i due e i cinque milioni 
di tonnellate. 

Folle 
affamate 

Cio vuol dire che le opere di 
irrigazione rimangono il pro
blema fondamentale dell'India. 
La percentuale del 25 per cen
to di terra irrigata e del tut
to insufficiente. Ed e una per
centuale che rivela quanta po
co in questo campo sia stato 
fatto inrapporto ai bisogni del 
paese. Nessuno, quesfanno, 
tra i funzionari del governo 
parla di vera e propria ca
restia. Ma al Parlamento del 
Bengala, a Calcutta, qualche 
mese addietro un deputato ha 
lanciato un terribile grido di 
allarme: c Vi saranno centi-
naia di morti per fame e i fu-
nerali porranno problemi gra-
vissimi». Non sono in grado 
di dire se si sia trattato di 
una esagerazione. Ma se nei 
Punjab non vi sono segni vi-
sibili di disastri, sembra cer
to che nei Bihar (sessanta 
milioni circa di abitanti, con 
una densita di 324 abitanti 

per chilometro quadrato) la 
situazione e preoccupante. 

« Folle affamate — ha scrit-
to di recente I'Economic Ti
mes — prendono d'assalto sto
cks di viveri o manifestano 
davanti alia sede degli uffici 
pubblici: molti si nutrono jo-
lo di radici o di frutti della 
giungla*. In altri Stati, ad 
esempio il Bengala, il prezzo 
del riso e aumentato in po
chi mesi dell'80 per cento, 
mentre il reddito del quaran-
ta per cento della popolazio
ne sarebbe sceso a 50 rupie 
(4.000 lire) al mese. In altri 
Stati si sarebbe stati costretti 
a reintrodurre il vecchio me-
todo degli inglesi di dare una 
rupia al giorno ai contadini, 
che cacciati da una terra chp 

non ha prodotto nulla a cau
sa della siccita, vengono im-
pegnati a spaccare le pietre, 
per dodici ore al giorno sotto 
un sole ardente, ai margini 
delle strode. 

Fallimento, dunque, della 
«Rivoluzione verde»? Qual
che giomale si e posto in que
sti termini I'interrogativo. Os
servatori piii seri ed infor-
mali ritengono invece che la 
siccita di quesfanno ponga 
certamente problemi gravi al 
governo ma che essa costitui-
sca soprattutto un campanello 
d'allarme, richiamando all'ur-
genza di un nuovo, energico e 
questa volta assai esteso in-
tervento nell'agricoltura che 
rimane la fonte fondamentale 
di vita dell'India. Un inter-
vento che, si afferma a mio 
parere giustamente. non pud 
limitarsi soltanto alia moiler-
nizzazione delle tecniche agri-
cole ma deve comportare un 
profondo rivolgimento sociale. 

Se si guarda infatti alle ci-
fre della distribuzione delta 
terra, ci si accorge che pro
prio la dove la « Rivoluzione 
verde x ha data i risultati piu 
spettacolari, come, appunto, 
nei Punjab, la grande proprie-
ta tende a ricostituirsi emar-
ginando milioni di contadini 
con poca terra e condannan-
doli alia indigenza, alia sotto 
nutrizione, alia fame in un 
paese in cui il ritmo di incre-
mento della industria, per 
quanto relativamente ragguar-
devole, e tuttavia tontanissi-
mo dalla possibilita di assorbi
re le braccia lasciate inopero-
se dalla perdita della terra. 
E questo e un altro dei dram-
mi dell'India. Tra la conce-
zione di una societa contadi-
na che fu tipica di Ganihi 
e quella di una societa indu
striale che si ritrova in tut
to il pensiero di Nehru. I'ln
dia sembra non avere trova
to ancora un punto stabile d'. 
equilibrio. 

Dovra invece, trovarlo, e ra-
pidamente. Se il cattivo rac
colto di quesfanno, infatti, c 
stato soltanto un campanello 
di allarme con la tragedia che 
pud significare in un paese di 
quasi seicento milioni di abi
tanti, le scelte dei prossimi 
due o tre anni potranno rive-
larsi decisive per il futuro. 
Nei bilancio appena presenta-
to al Parlamento di Delhi vi 
sono tracce evidenti di que
sta inquietudine. Si richiama 
francamente il fatto che la 
economia indiana e jond'ita 
in larghissmia misura sulla 
terra, si ammette che le 
aspettative dell'anno scorxo 
sono andate deluse e si cspri-
me scetticismo sui fatto ae 
il raccolto del prossimo anno 
possa compensare le perdiie 
di questo. Si tratta, in defi-
nitiva, del riconoscimento che 
non si pud andare avanti fi-
dando soltanto sui buon anda-
mento delle vicende meteoro-
logiche. 

Alberto Jacoviello 

Una « nuova era 
ideologica » sembnb 
preannuriciarsi con 
I'esplosione della 
contestazione studenteaoet 
net 1968. Dopo un 
decennio in cui aveva 
predominato il credo della 
«fine deirideolotjia », 
molti intellettuali, coinvoltl 
emozionalmente nella -
contestazione, salutarono 
nelle idee agitate dagli 

studenti la resurrezione della spinta ideologica, della 
purezza «negativa », della motivazione alia riflessione 
socio-politica fresca e incontaminata dal sistema. 
Storia di una Utopia e la prima analisi storica e 
sociologica della protesta studentesca: un meditato 
bilancio che ne ripercorre tutte le fasi, analizzandone 
le «idee-guida », valulandone le conseguenza -
sociali, politiche e cultural! nei paesi europei in cui 
essa e esplosa con maggiore violenza. 
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