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Maurice Druon, ministro di Pompidou 

Lo spadaccino 
della cultura 

Nell'ufficio che era di Malraux ha fatto il suo esordio 
un accademico che scrive romanzi d'appendice - La sua 
politica: sciovinismo, spirito di crociata, oscurantismo 

Dal nostro corrispondente 
1'AHIGI, maggio. 

All'inizio di tutto, dice la 
genesi, e'era il Verbo. Al-
1'iiiiiio di tutlc le strutture 
della Quinta Repubblica c'e 
De Gaulle. II generate De 
Gaulle, ehe aveva l'estro di 
fare le cose in grande e per 
il quale tutto cio ehe era 
francese «irradiava » una 
eerta idea di « grandeur », 
ebbe un giorno l'idea di de-
dicaro alia cultura tutto un 
ministero. A suo modo di 
vedere un solo ministro non 
potcva saggiamente ammini-
strare l'educazione naziona-
Je, cioe la scuola, e la cul
tura, cioe le lettere e le 
arti. 

An/i, per essere esatti, in 
un primo tempo egli penso 
addirittura di creare un 
« ministero deH'irradiamen-
to », culturale s'intende: poi, 
riflettendoci, si fermd al piu 
modesto ma non meno ani-
hizioso ministero degli Af-
fari Culturali, le cui sorti 
vennero affidalc a Andre 
Malraux. Scelta felice, per
che Malraux era tutto fuor-
cho un amministratore, sic-
che la cultura pote continua-
re a vivere come prima, in 
libera e lieta poverta, senza 
accorgersi che era nato un 
ministero incaricato di ge-
stirla. 

Scomparso De Gaulle il 
ministero ha cambiato di 
mano parecchie volte: da 
Malraux 6 passato a Miche-
let, da Michelet all'ex mini
stro deH'agricoltura Duha-
niel finehe, su scelta perso
nate di Pompidou, l'ambito 
portafoglio e finito a Mauri
ce Druon, accademico di 
Franeia, autore di romanzi 
storici o meglio di storie ro-
nianzate a grande tiratura 
che lo apparentano, sia pure 
vagamente, a Ponson du Ter
ra i I e a Zevaco. Con la dif-
ferenza, tutta tecnica, che 
se Ponson du Terrail e Mi
chel Zevaco sono stati dei 
maestri nel genere detto 
• romanzo popolare » o « di 
appendico », Maurice Druon 
deve almeuo una parte della 
r.ua fa m a alia televisione 
che proietto, per moltissime 
settimane, a puntate, la sua 
serie dei « re maledetti ». 

II « destino 
in francese» 
Situato cosi il personag-

gio - scrittore, veniamo al 
pcrsonaggio-ministro. II pri
mo atto pubblico di Mauri
ce Druon ministro degli af-
fari culturali ha luogo il 
giorno della morte di Pi
casso. Artisti e uomini di 
cultura esprimono la loro 
commozione ed 6 evidente 
che Maurice Druon, diven-
tato ministro da pochi gior-
ni, non pud tacere. Ma quan-
do parla, avendo accurata-
mente preparato il suo te-
sto, ne viene fuori una grot-
tesca e magniloquente ome-
lia che stupisce per la sua 
intrinseca piattczza e che si 
conclude con queste due fra-
si sorprendenti: «Picasso 
deve molto alia Franeia... la 
Franeia e stata il quadro in 
cui si 6 sviluppata la sua 
ispirazione, senza dubbio 
perche egli vi respiro 1'aria 
della liberta ». 

Jean Francois Revel, una 
delle penne piu acuminate 
di Franeia, che quando scri
ve ha sempre bisogno di 
^raffiare. accusa subito l'in-
cauto ministro di « sciovini
smo culturale », di « annes-
sionismo volgare » e di « na-
zionalismo recuperatore». 
Ida nell'orazione funebre di 
Maurice Druon c'e di peg-
gio: c e quel colonialismo 
culturale proprio di una 
certa Franeia che per lun-
chi decenni si e ostinata ad 
inscgnare ai bambini alge-
rini che i loro antenati era-
no i galli e che considera 
con diffidenza, per non dire 
avversione. tutto cio che non 
« francofono. 

Sc Druon scrittore ha una 
?oncezione nazionalista o co-
lonialc della cultura, la co
ca riguarda Iui solo ed even-
fualmentc i suoi lettori: ma 
quando questa concezione 
\ iene fatta propria da Druon 
ministro altera le cose cam-
biano e viene naturale di 
chiedcrsi quali siano, in re
gime postgollista, i rapporti 
;ra Stato c cultura c a quali 
linalita venga preposto il 
Ministero degli afTari cullu-
-.ili. Sen-ire la cultura o 
: ervirsi della cultura? 

Nel dubbio, lecito dopo il 
•rimo intervento pubblico, 
I.iiirice Druon si e fatto 

«-vanti con un secondo ed 
•"-.aunente intervento sulla 
Miii7ione del suo ministero, 
j critcri che egli intende ap-
plicare per gcstirlo, i rap
porti che a suo avviso deb-
bono esistere Ira Stato c 
cultura: dopo di che ncssun 
dubbio e piu lecito. La cul
tura c al servizio dello sta
to gollista c Druon intende 
rmministrarla, anzi « go-
v r n a r l a » sulla base di que-
i-5 principio. 

Ma lasciamo la parola al 
ministro: il fatto di essere 
stato scelto da Pompidou ha 
avuto per lui il valore e il 
senso « di una chiamata al
io armi ». Testuale. Druon 
ha lo spirito del crociato, 
del combattente, e uno spa
daccino della cultura fran
cese di cui egli si sente re-
sponsabile «verso l'Euro-
pa » e verso quei popoli 
« che vivono, comunicano o 
hanno scelto di costruire il 
loro destino in francese ». 

A parte il Quebec e il Bel-
gio, francofoni, tutti gli al-
tri paesi che costruiscono il 
loro destino «in francese » 
non lo hanno scelto, chec-
che ne dica il ministro 
Druon, ma vi sono stati co-
stretti in tempi in cui la ci-
vilta francese veniva dill'u-
sa con le baionette della le-
gione straniera: Druon, nel 
suo slancio patriottardo, lo 
ha dimenticato. Ma e pos-
sibilo una tale dimenticanza 
da parte di un uomo che si 
picca di scrivere di storia 
francese? Diciamo altera che 
lo sciovinismo culturale del 
ministro e cronico, come il 
suo colonialismo culturale. 
E andiamo avanti. 

Veniamo alle finalita del 
ministero della cultura. I 
cittadini hanno dirilto ad 
una promozione culturale e 
lo Stato ha il dovere di ser-
virli, col pubblico denaro, 
amministrando da una par
te il patrimonio culturale 
della nazione c dall'altra sti-
molando la creazione artisti-
ca. In teoria dovrebbe es
sere cosi. Ma nella pratica? 
Chiamato «alle armi», 
Druon non si sente in mis-
sione ma in guerra. Contro 
chi? Contro la cultura « sov-
versiva », contro il « terrori-
smo intellcttuale » di coloro 
che rifiutano di essere gol-
listi e che, secondo lui, con-
fondono « liberta e opposi-
zione >: e dal suo atteggia-
mento armato emana gia un 
odore non di biblioteca ma 
di caserma. Constatato cho 
la maggioranza degli intel-
lettuali e ostile alia Quinta 
Repubblica, Maurice Druon 
afTerma perentorio: « che 
nessuno conti su di me per 
sovvenzionare, con i fondi 
dello Stato, cioe con i quat-
trini dei contribuenti, le 
espressioni dette artistiche 
che non hanno altro scopo 
che di distruggere le assise 
e le istituzioni della nostra 
societa. La gente che viene 
alia porta del mio ministe
ro col piattello dell'elemosi-
na in una mano e un cocktail 
Molotov nelPaltra dovra sce-
gliere ». 

Ci troviamo qui davanti a 
due immagini raccapriccian-
ti nella misura in cui ven-
gono da un ministro della 
cultura: gli artisti, le com-
pagnie teatrali, i giovani 
complessi musicali o cine-
matografici che chiedono 
sovvenzioni alio Stato sono 
paragonati al mendicante 
che tende la ciotola. E il 
ministro si chiedc: gli fac-
cio o non gli faccio Felemo-
sina? Perche, cvidentemen-
te, l'idea di sovvenzione e 
in lui in sintonia con l'idea 
di carita e per Druon, scrit
tore a grande tiratura, quel-
li che vengono a battere al
ia porta del suo ministero 

sono dei morti di fame. 
Questa e rumiliante idea 
che Druon ha di coloro che 
egli dovrebbe aiutare, e non 
con i suoi soldi, ma con 
quelli dei contribuenti. 

Una volta deciso per il si, 
per fare l'etemosina, Druon 
passa aU'esame dell'altra 
mano del questuante: se c 
vuota gli fa relemosina, se 
invece stringe un cocktuil 
Molotov — cioe so si tratta 
di un artista che contesta la 
societa gollista — lo scaccia. 
Oppure, generosamente, gli 
domanda di scegliere: o la 
ciotola, o il cocktail Molotov, 
o la sottomissione o la fame. 

Come Druon intende gesti-
ro la cultura francese e 
dunque estremamente chia-
ro: nessiina sovvenzione al-
l'opposizione, alia contesta-
zione, a quelli che vogliono 
demolire « le istituzioni del
ta nostra societa » che e poi 
la societa dei padroni, la so
cieta consumista, la societa 
degli sfruttatori. E dove an-
dranno altera i quattrini del 
contribuente se e vero, co-
mo ammette lo stesso Druon, 
che gli intcllettuali nella lo
ro maggioranza sono contro 
la societa gollista? Ai con-
formisti, agli incensatori del 
regime, ai valletti del gol-
lismo? 

Una triste 
parabola 

Ma il problema non e piu 
soltanto di denaro: il pro
blema e che un tale atteg-
giamento implica la discri-
minazione, la censura, 1'anti-
cultura, l'oscurantismo. Che 
triste parabola quella di 
Druon: con Joseph Kessel 
egli aveva scritto il famoso 
« canto dei partigiani » che 
fit intonato dai combattenti 
per la liberta della Franeia, 
comunisti e gollisti, demo-
cristiani e socialisti, radica-
li e senza partito. Oggi 
Druon e rigidamente golli
sta e si compiace di dire che 
il gollismo < sara il punto 
di riferimento della Franeia 
per cent'anni ancora e for-
se piu ». 

Certo, se egli pensa di go-
vernare la Franeia come ha 
deciso di gestire il ministe
ro della cultura, e evidente 
cho ben presto non dovreb
be piii esserci opposizione al 
gollismo. Ma proprio le ulti
mo clezioni hanno provato 
che quindici anni di regime 
gollista sono riusciti soltan
to a rafforzare l'opposizione 
di sinistra. Vero e che 
Druon e ministro in un go-
verno che corrisponde, nel 
paese, ad una minoranza di 
cittadini. E le manifestazio-
ni di questi giorni, le prese 
di posizione degli uomini di 
cultura stanno a confer-
marlo. 

C'e dunque la speranza 
che un giorno — forse al 
* canto dei partigiani » — la 
Franeia non gollista lo co-
stringa a lasciare il ministe
ro della cultura ad altri che 
hanno della sua funzione 
una idea meno restrittiva, 
meno nazionalista e meno 
umilianfe della sua. 

Augusto Pancaldi 

Viaggio nel grande paese asiatico a venticinque anni dall'indipendenza 

MlilUNFUTURO MQUE1ANTE 
Si parla di duecento milioni di persone al limite della fame in conseguenza della carestia - Visita alia centrale nucleare 
di Bombay, la citta con la piu alta concentrazione di mendicanti - Come viene attuato il controllo delle nascite - L'arcolaio 
di Gandhi - Le ambizioni dei dirigenti e la realta di una popolazione esclusa dalle scelte politiche, economiche e social! 

Dal nostro inviato 
v 

DI RITORNO 
DALL" INDIA, maggio 

Da Calcutta a Bombay, e 
poi ritorno a Delhi per un 
bilancio conclusivo d°l viag
gio. Bombay e forse la citta 
piu tipica della attuale con-
dizione dell'lndia. Prima del-
l'atterraggio l'aereo si abba.s 
sa su un susseguirsi dl barac-
che incredibllmente concen
trate, a ridosso di colline roc-
ciose: veri e propri formicai 
umani nei quail sembra diffi
cile persino penetrare. Lungo 
la sua bellissima baia, invece, 
grattacieli, costruzioni moder-
nissime, migliaia di automo-
bili. negozi splendent!: sem
bra di essere nel centro di 
New York. 

Nelle strade di grande traf-
fico e praticamente Impossi-
bile trovare una vacca: lo 
sviluppo del capitalismo non 
lollera il persistere dei segni 
delle antiche superstizioni. Mi 
domando, osservando questo 
fenomeno a Bombay, se dav-
vero sia impossibile superare, 
come affermano i funzlonari 
del governo indiano, gli osta-
coli rappresentati dalla reli-
gione, dalla divisione dl ca
sta. dalla varleta dei Hnguag-
gi che tanto sembrano pesare 
e senza dubbio pesano sulla 
condizione di questo paese. 
Certo. tutto cio rappresenta 
un insieme di gravi difficolta. 
E' del tutto vero. ad esempio. 
che in gran parte dell'lndia 
un bramino rifiuta nel modo 
piu energico di fare lo stesso 
lavoro di un sick e che un 
sick non si « abbassa » a fare 
Quel che fa un intoccabile. 
Ma le vacche, a Bombay co
me in tutta l'India induista. 
non erano assolutamente sa-
cre? Nel centro ciella grande 
citta non lo sono piu, eviden-
temente. E cio e avvenuto nel 
giro di pochissimi anni, senza 
che ci fosse bisogno dl una 
norma della Costituzlone che 
esiste per quanto riguarda le 
caste, decretandone l'aboll2lo-
ne e che e rimasta, a quanto 
sembra. lettera morta. 

Anche la diversita delle lin-
gue e senza dubbio un ostaco-
10 grave. Ho assistito, a Delhi 
a una seduta del parlamento. 

1 discorsi dei deputati sono 
tradotti in indi e in inglese, 
11 che non facilita certo la 
rapldita del lavoro e la stessa 
comunicazione diretta tra i 
rappresentanti del popolo In
diano. Ma il problema delle 
lingue esiste anche in Cina e 
a me e accaduto di dover 
ascoltare dopple traduzionl in 
alcune Comuni popolari del 
«ud. E' meno grave che in 
India. Ma ' l'impressione che 
ho ricavato dai confronto e 
che anche in questo campo 
in Cina si e agito con una 
rapidita, una efficacia e una 
consapevolezza popolare di 
cui in India non v'e traccia. 
I dirigenti indiani rispondono 
invariabilmente alio stesso mo
do auando si fanno loro nota-
re queste differenze: in Cina 
vl e una societa coercitiva, in 
India una societa fondata sul 
t-onsenso. Mi sembra franca-
mente difficile non respingere 
come del tutto falso, questo 
argomento: dov'e il consenso. 
ad esempio, nelle centinaia di 
migliaia di uomini e di donne 
rne a Bombay, una citta do
ve piu visibili che altrove so
no 1 segni dello sviluppo ca-
pitalistico, vivono peggio delle 
bestie e dov'e la coerclzione 
tra i contadini cinesi che sono 
riusciti a far produrre alia ter
ra quel che occorre loro per 
vivere sobriamente ma in una 
condizione umana e civile che 

L'elefante, ingaggiato per fare propaganda anticoncezionale in India, consegna la « pillola » ad una coppia. Sulla sua gual-
drappa e disegnato il triangolo rovesciato, simbolo della famiglia « ideale »: marito, moglie e un solo figlio 

per 1 contadini indiani non e 
che un sogno lontanto e con-
fuso? 

E d'altra parte, a proposito 
delle lingue e delle caste, e un 
fatto che quando Gandhi at-
tacco la tassa sul sale, impo-
sta dagli inglesi, raccoman-
dandone la fabbricazione ille-
gale fu compreso benissimo 
da tutto il popolo 

Ma torniamo a Bombay. Ho 
vlsitato, come ho detto. una 
delle cinque centrali nuclear! 
in funzione in India. E\ il 
«nuovo tempio» che. come 
disse una volta Nehru, avreb-
be finito per togliere ogni si-
gnificato attuale ai «vecchi 
templi». E in effetti la effi-
cienza, la capacita, il llvello 
culturale e scientifico di colo
ro che vi lavorano non hanno 
niente da invidiare agli uomi
ni che in centrali nucleari di 
altri paesi conducono le stesse 
ricerche. Anche dal punto di 
vista dei risultati, per esem
pio nel campo del trattamento 
di nuove sementi ad alto ren-
dimento, il bilancio e senza 
dubbio brillante. 

La produzione 
industrials 

Questo non toglie, tuttavia. 
che proprio Bombay detenga 
il terribile primato della piu 
alta concentrazione di mendi
canti di tutta PIndia: quelli 
ufficialmente registratt sono 
54 mila. contro i 30 mila di 
Calcutta, i 25 mila di Madras 
e i 12 mila di Delhi. Ho detto 
ufficialmente registrati. Ma e 
chiaro che nessuno e vera-
mente in grado di contarli. Di 
essi il 51 per cento sono diven-
tati mendicanti in seguito a 
malattie infettive e il 14 per 
cento a causa di inabilita fi* 
sica. II tasso di incremento 
— anche in questo campo sono 
state fatte statistiche — e di 
3000 all'anno. Attualmente in 

Ieri a Milano nel centenario della morte dello scrittore 

Aperte le celebrazioni manzoniane 
Eseguito dalla Scala il « Requiem » di Verdi — II discorso del presidente 
della Repubblica — Grande folia dentro e fuori la chiesa di San Marco 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 15. 

Con la «Messa di requiem * 
di Giuseppe Verdi, il teatro al
ia Scala ha aperto. nella sto-
rica chiesa di San Marco, la 
serie delle commemorazioni 
manzoniane nel centenario del
la morte. La solenmta dell'occa-
sione e stata sottolincala dalla 
presenza del Presidente della 
Repubblica e dei maggiori rap-
prcsentanti dello Stato cosicche. 
alle cinque in punto. quando 
Ton. Leone, di poco preceduto 
dalla moglie. c entrato nel 
tempio. questo era gia crcmito 
di una folia di autorita c di 
invitati scclti col solito c un po' 
hizzarro cnterio delle prove 
scaligere. che oecupavano i 
due tend dei posti. 

Purtroppo Tintera navata si
nistra era rimasta vuota cd 
era un peccato perche. fuori. 
una massa di gente. attratta dal 
suono degli altoparlanti. faceva 
corona alia chiesa r ascoltava 
in un silenzio veramente « reli 
gioso > la musica 

Nella chiesa. intanto. prende 
vano postn l'orchestra della 
Scala. il com. su una gradi 
nata che copnva quasi com-
pletamerite il taratteristico al-
lare a cti|>ola. i snlisti c il 
maestro Claudio Abbado Tutto 
era ormai pronto per l'csecu 
zione della messa vcrdiana. Ma. 
prima. Ton I-eonc ha pronun 
ciato una breve allocuzione per 
ill ust rare d significato della 
personali'.a di Manzoni. maestro 
di vcrita. tgli ha detto. csalta-

! tore degli umili c degli oppres-
si. maestro di valori religiosi. 
mora I i c civili. 

Spenti'?! gli applausi, che han
no salutato le parole del presi
dente. Abbado ha dato il via 
alia musica. E qui non occorre 
ricordare che cosa sia la 
< Messa di requiem > di Verdi 
dal punto di vista musicale. 
Val la pena invece di sottoli 
ncare che. proprio in San 
Marco, essa risuono per la pri
ma volta il 22 maggio 1874. nel 
I'anniversario della morte del 
poet a. Nella figura di Alcs-
sandro Manzoni. il compositore 
vedeva il massimo rappresen-
tantc dell'Italia nel campo del 
pensiero. Forse Manzoni fu 
Tunica persona che Verdi, tanto 
orgoglioso cd aspro. ricono-
scesse come suo superiore. 
Tanto che, alia morte dello 
scrittore. si affretto a proporrc 
a! sindaco di Milano di onorar-
nc la memoria con una messa 
che egli stesso avrebbe scritto. 

La storia di questa messa c 
ora in tutti i hbri di musica: 
si sa che e.-sa nacque da un 
frammento che Verdi aveva 
preparaio. alcuni anni prima. 
per una celcbrazione di Rossini 
die poi n°n ebbe lungo: da 
questo brano (il « Libera me ») 
nacque d resto della monumen-
tale composizione che fu scntta 
(come ha defmitivamente di-
mostrato il musicologo David 
Rosen) sotto l'impressione del 
la scomparsa del grande poeta. 
Un omaggio da artista ad ar
tista: non una messa «catto-
lica >. ma anzi una testimo 

nianza drammatica della tra-
gcdia della vita e della morte. 
come potcva conccpirla un 
ateo risoluto come Verdi. 

L'esecuzione ebbe l»:ogo. co
me dicevamo il 22 marzo. con 
Verdi stesso sul podio; trc 
giorni dopo fu ripresa alia 
Scala e poi a Parigi. a Vienna. 
a Londra nel giro di pochi anni. 
salutata come un canolavoro piu 
drammatico che * sacro*. A di-
stanza di un sceolo anche 
questa polcmica sui generi e 
ormai dimenticata. l-a messa 
di < Verdi * sta come l'ultimo 
monumento di quello straordi-
nario moto risorgimentale in 
cui tutti i grandi spiriti d'ltalia 
furono presenti. dal cattolico 
Manzoni al laico Giuseppe Ver
di. uniti da entusiasmo e spe-
ranzc che gli italiani di oggi. 
credi del pnmo e del secondo 
nsorgimento. non hanno dimen
ticato. Per questo la manifc-
stazione in San Marco ha un 
significato eccczionalc ed e bcl-
lo che vi abbia partecipato la 
Scala con le sue masse, col 
suo di ret tore Claudio Abbado. 
con alcuni tra i suoi piu famosi 
solisti: Katia Ricciarelli. Fio 
renza Cossotto, Franco Tagliavi 
ni. Nicolai Ghiaurov. Tutti ci 
scuseranno se non narliamo 
dettagliatamente di loro. rin 
viando la critica musicale al-
resecuzione scaligcra in pro-
gramma. Qui vogliamo invece 
ricordare il tonante applauso 
che ha salutato la fine, dentro 
c fuori la chiesa. 

Rubens Tedeschi 

I primi 
volumi della 
storia delle 

ideologie 

Giorgio Amendola. Aldo Moro 
c Giovanni Spadolini hanno pre-
sentato ieri in Campidoglio. nel
la sala della Protomoteca. la 
* Storia delle idee pohtichc. eco 
nomiche e sociali • pubblicata 
dalla UTrTT sotto la dirozionc 
del prof. Luigi Firpo. 

L' illustrazione dell' opera ha 
oflerto il destro per un impe-
gnato dibattito che ha piu volte 
travalicato 1' ambito della di 
scussione. talora anche critica. 
sul merito della pubblicazione. 
per afTrontarc il tern a fonda-
mentale dei rapporti tra rideo-
logia democratico-liberale. quel
la socialists nelle sue diverse 
espressioni. e quella cattolico 
socialc. 

II piano deH'opera prcvede la 
pubblicazione di settc densi vo 
lumi composti da monografie 
curate da un'ottantina di colla-
boratori. e che abbracciano duc-
mila anni di pensiero socio-
politicn. I primi due volumi ora 
apparsi son quelli dedicali ap 
punto al periodo-chiavc delle 
ideologic, tra la Rholiuionc 
francese e l'Ottobre. 

tutta l'India si registrano qua
si sei milioni di mendicanti, 
vale a dire circa l'uno per 
cento della popolazione totale. 
Ma quando si e detto questo 
non si e detto ancora nulla. 
Lo Stato del Mahrashtra. di 
cui Bombay e la capitale. con* 
ta circa 50 milioni di abitanti. 
Ebbene quest'anno, venti mi
lioni di persone, tra la popo
lazione contadina dello Stato, 
sono state considerate ufficial
mente sinistrate in seguito al
ia siccita. 

Sono. ripeto. statistiche uffi-
ciali. Ma quale statistica po-
tra misurare il costo umano 
e sociale di tutto cio? Se ne 
puo avere una idea, forse. ag-
girandosi per la stazione di 
Bombay: qui vivono in per-
manenza accampati per ter
ra, varie centinaia di persone 
venute da chissa dove e diret-
te chissa dove. Probabilmen-
te sono soltanto famiglie con-
tadine venute a Bombay per 
cercare una qualsiasi fonte 
di vita. 

A Delhi ho cercato di com-
prendere, dopo un viaggio dal 
quale ho potuto ricavare solo 
immagini sconvolgenti. quale 
possa essere il futuro di que
sto paese, analizzando i dati 
che attestano i progress! com-
piuti in questi venticinque an
ni di indipendenza. II quadro 
che se ne ricava. non sembra 
in se stesso, negativo. Vi e 
stato, ad esempio, un aumen-
to costante e abbastanza con-
gruo della produzione agricola 
che si e fatto assai sensibiie 
tra il 1967 e il 1971. Nell'anno 
1970-71 1'aumento ha raggiun-
to il sette per cento. Nell'an
no successivo vi e stata. pe-
ro. una diminuizione dell'uno 
virgola sette per cento della 
produzione agricola comples-
siva, che ha toccato punte del 
3,4 per cento in quella spe-
cifica di cereali e granaglie. 

Cio ha messo in pericolo il 
difficile e precario equilibrio 
raggiunto, rivelando la estre-
ma vulnerabilita della agri-
coltura indiana e costringen-
do il governo a Ianciare piani 
di emergenza per cercare di 
far fronte al fatto che. a 
quanto sembra, 200 milioni di 
persone sarebbero al limite 
della fame.. Ma se nel futuro 
(ammesso che si riesca a su
perare la tragedia di que
st'anno) le cose andranno me
glio — e cio potra accade-
re, oltre che grazie a un mon-
sone favorevole. soprattutto 
grazie ad uno sforzo, che do
vra essere tutt'altro che limi-
tato, per estendere la superfi-
cie irrigata e per trasforma-
re radicalmente i rapporti so
ciali nelle campagne — quel 
tanto di equilibrio che si era 
raggiunto potra essere Torse 
ristabilito anche se esso era 
ancora tutt'altro che suffi-
ciente per far fronte ai bi-
sogni delle popolazioni. 

Nell'industria i dati. sem
pre in se stessi. sono miglio-
ri. La produzione e aumenta-
ta del 6,6 per cento nell'anno 
1969'70. del 2̂ 5 per cento nel 
i'anno 1970 71. del 4.5 per 
cento nel 1971-"72 Nel penodo 
aprile agosto del 1972 vi e sta 
to un incremento del 7 per 
cento rispetto alio stesso pe-
riodo dell'anno precedente. 
Difficilmente esso potra esse 
re mantenuto per tutto I'an
no. a causa della deficienza 
di energia elettrica provocate 
dalla siccita. ma le previsioni 
indiane parlano di una media 
annuale non di molto infenn 
re. Complessivamente la pro
duzione e raddoppiata rispet-
to al 1951 con un tasso medio 
di incremento annuale di cir 
ca il 3 per cento. 

Sono cifre, come si vede. 
non trascurabili. cui fanno ri-
scontro i risultati assai at> 
prezzabili ottenuti nel campo 
del controllo delle nascite. 1 
dati che mi sono stati fornltl 
sono molto interessanti. Da 
essi risulta la tremenda con 
traddizione che il progresso 
tecnico e scientifico ha fatto 
aorgere in India, come del 
resto in tutti l paesi del sot-
tosviluppo, tra la lotta contro 
la morte c la lotta per la 
vita. Nel decennio 1901-1910 11 

tasso di mortalita raggiunge-
va in India in 42.6 per mine. 
Nel decennio 1961-1970 questo 
tasso si e abbassato al 20 per 
mille. Nel decennio 1951-
1960 si era gia al 22.8 per 
mille. In quello successivo, 
come si e detto. il tasso e 
ulteriormente calato. Nel 1972 
ancora di piu: 15 per mille. 

Ma il risvolto di questo ri-
sultato e nell'andamento del 
ritmo di incremento della po
polazione. Esso e passato dal-
lo 0.55 per cento del decennio 
1901 1910 al 2,5 per cento nel 
decennio 1961-1970. L'aumento 
e stato costante: 0.55 nel de
cennio 1901-1910; meno 0.06 
per cento nel decennio 19n-
1920; 1.01 per cento in quello 
1921-1930; 1,40 per cento tra 
il 1931-1940; 1,25 per cento 
tra il 1941 e il 1950; 1,89 nel 
decennio successivo e inline 
2,22 per cento nel decennio 
19611970. I dirigenti del pia
no per il controllo delle nasci
te sperano di ottenere nei 
prossimi anni una modifica-
zione sensibiie di questo aua-
dro che. raffrontato ai dati 
dello incremento della pro 
duzione, appare estremamen
te grave. Dicono che la cam 
pagna per la diminuizione del 
tasso di natalita va molto be
ne e che. in particolare, fino 
ad ora sono state sterilizza-
te, volontarlamente, ma aie-
tro compenso in denaro. 13 
milioni di persone. 

La strada 
di Nehru 

Grazie a questa opera — e 
a tutti gli altri metodi adot 
tati — nascono ogni anno in 
India solo 55 milioni di bam
bini. Senza il piano di control
lo sarebbero 110 milioni. Ma 
questo non ha impedito cne 
in venticinque anni. quanti ne 
sono trascorsi dalla indipen-
•ienza. la popolazione deli'In 
dia sia raddoppiata. II ritmo 
e piu 12 o 13 milioni di au-
mento all'anno: ogni dieci an
ni la popolazione dell'lndia 
aumenta di piu di due volte 
quella dell'Italia. 

Ho gia detto che 1 dirigenti 
del piano per il controllo aci-
le nascite sono ottimisti sul 
ruturo. Ma il fatto e che lo 
sono anche i dirigenti del pia
no economico. Questi ultiml 
sembrano molto soddisfatti del 
risultati fin qui ottenuti. Ma 
quando si fa notare loro la 
sproporzione tra il ritmo ill 
Incremento del reddito nazlo 
nale e quello della popolazio
ne diventano meno precisi. 
meno sicuri. Rimangono. tut, 
tavia fiduciosi nello awe 
nire del loro paese. 

E qui tocchiamo un proble 
ma di fondo dell'lndia. Esso. 
ITio gia detto, non e eviden 
temente, un problema soltan 
to indiano. In un mondo in 
cui il divario tra sviluppo *• 
sottosviluppo non fa che ere 
scere a causa delle leggi ste.-, 
se del modo di produzione ca-
pitalistico e del rapporto di 
rapina tuttora dominant* tra 
paesi capitalisti e paesi del 
sottosviluppo. sarebbe ingene 
roao e ingiusto limitarsi a fa 
re il processo ai gruppl din 
genti dell'lndia. Ma si de\«r 
pur dire, tuttavia. che la sen 
sazione piu sconcertante. che 
si avverte in India, e data 
dal fatto che i suoi gruppi di 
rigenti sembrano puntar< 
molto sulla pazienza e sulla 
lunga abitudine alia miseris 
del loro popolo. Di qui la ten 
denza al riferimento a pro 
spettive di lunga durata e d 
qui. anche, 1'assenza di o*n. 
drammaticita nei colloqui ch< 
si possono avere negli uffic 
ministerial! di Delhi. 

L'India — ci ha detto un* 
volta un dirigente del mini 
stero degli Esteri — non »:• 
rappresentata da me. Non 
guardate me se volete capir 
la. Guardate alia sua popola 
zione contadina. alia sua ter 
ra, alia vita nei suoi viliaggi 
E' quel che abbiamo cercato 
di fare. Ma. facendolo. ci sia 
mo anche accorti della enor-
mc distanza che corre tra le 
ambizioni dei dirigenti del

l'lndia di oggi di farne il 
«modello» alternative per 
1'Asia rispetto alia Cina, e la 
realta di un paese in cui 
troppo apesso si ha la sensa-
zione di essere nel Medioevo 
propno nel campo della par-
tecipazione della sua gente al
le grandi scelte politiche, so
ciali ed economiche prima an
cora. addirittura. che in quel
lo delle condizioni materiali di 
esistenza. 

Abbiamo spesso pensato a 
Gandhi e alia sua concezione 
di un'India contadina e arti-
giana, una India, di cui l'ar
colaio era l'emblema, capace 
di ricostruire pazientemente o 
modestamente il tessuto di 
una economia e di una socie
ta distrutte dalla lunga domi-
nazione straniera, rifiutando 
di piombare negli squilibri 
che il capitalismo produce e 
accentua ogni anno di piu. 
Era, certo, la concezione di 
un^uomo la cui formazione e 
la cui ideologia non sono mai 
state quelle dei rivoluzionari 
marxisti. 

Ma. tenuto conto di questo, 
e della realta delle forze po
litiche che hanno portato l'In
dia alia indipendenza. era giu-
sta. quella intuizione, rispetto 
alia strada scelta da Nehru 
e dai suoi successori? La do
manda. formulata da qui, dal 
mondo in cui viviamo, puo 
sembrare arcaica e persino 
crudele. Ma viaggiando per 
l'India puo diventare legitti-
ma e reale. Io, in ogni caso, 
me la sono posta. La rispo-
sta. purtroppo, non l'ho tro-
vata. Ma dubito che abbiano 
trovato una risposta valida 
coloro i quali hanno la re-
sponsabiilta di dirigere il 
cammino dell'lndia verso un 
futuro che. nell'ambito di una 
concezione e di una scelta ca-
pitalistiche dello sviluppo ap
pare. a venticinque anni di 
distanza dalla indipendenza, 
non voglio dire senza speran
za ma certa men te assai oscu-
ro e profondamente inquie-
tante. 

Alberto Jacoviello 
(FINE - / precedenti arti-

colt sono stati pubblicati il 
27 aprile, il 3, 9 e 11 maggio). \ di alcune prime proposte. 

Conferenza stampa 

a Bologna 

L'incontro 
della Regione 

Emilia-Romagna 
con gli 

scrittori 
Una serie di iniziative sul 
tema « Cultura, informa-
zione e stato regionale » 
si inlrecceranno dal 18 al 
20 maggio con il con-
gresso del Sindacato na-

zionale scrittori 

Dalla nostra redaziont 
BOLOGNA. 15 

L'XI congresso del Sindac-a 
to nazionale scrittori, che si 
terra alia fine di questa setti-
mana qui a Bologna, si intrec-
cera strettamente — per quan
to riguarda i principali temi 
in discussione — con l'inizia-
tiva promossa dalla Regione 
Emilia Romagna: un «collo 
quio» con scrittori Italian 
e stranieri sul tema «Cultu
ra, informazione e stato re 
gionale ». 

II carattere dell'iniziativa. i 
suoi scopi. il programma dei 
lavori sono stati illustrati og 
gi alia stampa nel corso di 
un incontro a cui hanno par 
tecipato per la Regione 1'as 
sessore alia cultura prof. Pe 
scarini e il capo di gabinetto 
dell'ufficio di presidenza del 
la Giunta dott. Cecchini, Ton 
Lo Perfido; il capo di gabi
netto del sindaco di Bologna 
Alessandro Rovinetti; per i 
sindacato scrittori Giusepp 
D'Agata e il prof. Mariani. 

II « colloquio » si aprira \ r 
nerdi mattina 18 maggio ne 
salone del Palazzo del Pode 
sta con due discorsi introdut 
tivi, quello del presidente del 
la Giunta regionale Guidf 
Fanti e quello dello scrittore 
Alberto Moravia. La giornat:-
di sabato sara dedicata a' 
congresso del Sindacato scrit 
tori. II dialogo tra politici c 
operatori culturali avra un se 
condo momento di confront 
domenica mattina in una ata 
vola rotonda» — sempre ne 
Salone del Podesta — K\\V 
quale parteciperanno il sinda 
co di Bologna prof. Zangher: 
il presidente della Giunta re 
gionale della Lomoardia Bas 
setti e gli scrittori Pietro A 
Buttitta, Giovanni Giudici, Ge 
no Pampaloni e Paolo Volpi 
ni. Nel pomeriggio di dome 
nica il congresso del Sinda 
cato scrittori concludera • 
suoi lavori approvando i do 
cumenti finali ed eleggendr 
i propri organi dirigenti. 

L'incontro tra Regione < 
scrittori si muove ancne in vi 
sta di un prossimo convegnc 
sui problemi della liberta del 
1'informazione e dell'editoria 
che la Regione organizzera 
nel prossimo autunno. L'lni 
ziativa era stata proposta dal 
capogruppo consiliare della 
DC prof. Guerra e approvata 
dal Consiglio regionale. II 
«colloquio» a Bologna sarn 
cosi un primo momento di di 
battito e riflessione su un? 
serie di problemi di grande 
peso, ed anche di elaborazion-

II nuovo romanzo di Raffaele La Capria: 
"La normalita e uno stato d'emergenza, 
ognuno oscuramente lo sa..." RM. L.2500 
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