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ECeO DOVE SONO LE RESPONSABILITA DELLA TRAGEDIA 
| 1 
i 400 miliardi in 13 anni sottratti 
i 
i 

i 
i 

Gravissime ammissioni del ministero dei LL.PP. — Spesi finora 54 miliardi all'anno anziche 85 come previsto dal . 
Piano orientativo del '52 — I magistrati delle acque avevano chiesto ulterior! stanziamenti per 1.205 miliardi — Le I 

somme impiegate considerate «assolutamente insufficient!» nella stessa relazione ministeriale 

dal governo alia difesa del suolo 

i 
i 

L_" 

c Ncl tredicennio 1953-19G5 In 
spesa media annua sostenuta per la 
attuazione del Piano orientativo e 
stata di 54 miliardi anno circa. Tale 
cifra e ritenuta assolutamente insuf-
ficiente per effettuare gli interventi 
previsti nel Piano ed e molto infe-
riore alia spesa media annua di 85 
miliardi prevista dallo stesso Piano 
nei primi dieci anni di applica/ione*. 

Questa grave ammissione, che rap. 
presenta una vera e propria dichia-
razione di fallimento, e contenuta 
nella «relazione sui "progressi" 
(sic!) compiuti neirattuazione del 
Piano orientativo a tutto il 31 otto 
bre 'G5», stampata quest'anno a cura 
del ministero dei Lavori pubblici. 
11 Piano cm si fa rifenmento c (|uello 
disposto con la legge 184 del 19 mar-
*/o 19.12, a scguito delle prime disa 
strose alluvioni del Polesine e dclla 
lorte. vivace pressione dcll'nppoM-
zione popolare e deH'opiuione |)tibbli. 
ca: ciuello stesso Piano, del tutto in-
sufficiente, d i e per la stabiliz/a/io-
ne del suolo e la sistematica regola-
zione delle acque, prevedeva ini/ial-
mente un programma trenlennale di 
lavori per 1 454 miliardi, portati in 
seguito a 1.556. 

Queste cifre ufficiali fanno piazza 
pulita delle accuse di « speculazione » 
che parte della stampa governativa 
ha cercato di rivolgerci solo perche 
abbiamo denunciato le responsabili 
ta delle vecchie classi dirigenti e dei 
governi che ne sono stati Tespres 
sione. A questo proposito ieri alcuni 
giornali hanno tentato una digressio 
ne in chiave patrioltica. Un giornale 
governativo milanese ha scritto nel 
suo editoriale che « nessuno pud ti-

rarsi indietro t>, che l'ltalia e una 
« grande famiglia » e che pertanto 
si deve accettaie un nuovo indiscri-
minato e pesante prelievo Tiscale. 1 
comunisti non si sono mai tirati in
dietro, no in questa ne in altre dolo-
rose circostanze. I comunisti, an/i , 
sono sempre stati alia testa dei la-
voratori e delle popolazioni nell'or-
ganizzare 1'assistenza e i soccorsi e 
nel proporre precise e realistiche so-
luziuni. Ma quello che ora si deve 
impedire, sia perche nelle zone al-
luvionate la vita torni quanto prima 
possibile sia per prevenire nuovi di-
sastri, e che la campagna di soli-
darieln non faccia dimenticare e non 
metta comun(|Ue in sordina il pro-
blema di fondo. e soprattutto non na-
scondn le gravi pesanti responsabilita 
govornati\e. 

Ariche ieri. d'altronde. una parte 
dclla stampa ha posto il dito su que 
sta piaga. Lo stesso « Corriere della 
sera J>, pur sfor/nndosj di accusare 
per quanto accaduto la « lentocra-
zia % ha dovuto ammettcre questa 
verita. I fatti. del resto. non si pos
sono smentire. Uasti pensare fra 
I'altro che la legge governativa sui 
fiumi, approvata nel 19fi2. ha avuto 
una scarsissima applicazione e per 
il 19fi7 non e stata neppure finan-
ziata. Basti ricordare che per I'iru-
brigliamento delle acque, il rim-
hoschimento e la sistemazione dei 
territorio sono stati prcvisti ncl bi-
lancio statale di quest'anno solo un 
miliardo e 400 milioni. 

Ma a tagliar corto ad ogni digres-
sione sta in particolare la relazione 
del ministero dei LL. PP. cui ci sia-
mo riferiti all'inizio. In tredici anni. 

secondo il pur lacunoso Piano orien
tativo varato nel 1952, si dovevano 
spendere per la «sistematica re-
golazione dei corsi d'acqua. per la 
loro razionale utilizzazione e per la 
difesa del suolo P. 1.105 miliardi 
(85 all'anno). 

Ne sono stati spesi invece soltan-
to 700. compresi i quasi 98 impie-
gati per lavori straordinari non prc
visti. e d o e 405 miliardi in meno. 
Quante opere si sarebbero potute 
eseguire sol ch e il governo avesse 
tenuto fede agli impegni cui l'obbli-
gava la sua stessa legge? Quanti 
danni si sarebbero potuti evitare? 
Quanti lutti si sarebbero potuti ri-
sparmiare? 

II Partito comunista ha sistema-
ticamente criticato le decisioni dei 
vari governi circa la sistemazione 
idrogcologica del territorio nazionale, 
I'ormulando una serie di proposte 
alternative, anche attraverso la pre 
sentazione di apposiii progetti di 
legge. e chiedendo in particolare 
una dilatazione degli stanziamenti. 
Che la nostra visione generate e 
particolare del problema fosse giu-
sta e aderente alia realta lo dimo-
strano. oltretutto. le proposte di au-
mento per opere di loro specifica 
competenza, avanzate dal Magistra-
to del Po (121 miliardi in piu per 
i soli lavori idraulici), dal Magi
strate delle acque (35 miliardi in 
piu soltanto per i corsi d'acqua del
le Tre Venezie). dall'Ispettorato del 
Tevere (40 miliardi in piu), dagli 
urfici tecnici della SicIIia (90 mi
liardi in piu) e da quelli della To-
scana. i quali per le opere idraulico-

agrarie hanno chiesto 131 miliardi 
di lire in piu, < mentre l'importo 
previsto originariamente — affer-
ma la relazione ministeriale — era 
di 5 miliardi e 833 milioni». 

Le richieste avanzate dagli uffi-
ci ed enti territoriali per una ade-
guata sistemazione dei rispettivi 
fiumi e territori — rileva ancora il 
documento — < hanno fatto si che 
I'ammontare delle variazioni in piu 
risulti di complessivi 1.205 miliardi 
di lire, cifra, come si nota, dell'or-
dine di grandezza deH'importo to-
tale previsto nel Piano orientativo 
originario (1.454 miliardi " aggior-
nati " poi a 1.55G) ». 

Gia queste variazioni danno la 
misura deH'insipienza con cui in 
sede governativa sono stati affron-
tati problemi essenziali per la vita 
e l'avvenre del Paese. E coloro 
che accusano cosi facilmente In 
« lentocra/ia » dovranno prendere 
atto del fatto che almeno in questo 
caso gli enti e gli uffici periferici 
sono stati di gran lunga piu sensi-
bili e piu acuti di cerli ministri. Ma 
la cosa piu grave, che non si pud 
ne tacere ne giustificare, e che il 
governo in questi ultim! tredici 
anni, pur di fronte a continue ri-
correnti inondazioni. ha destinato 
alle opere idrogeologiche poco piu 
della meta di quanto aveva previ
sto nella sua misera legge. nono-
stante le pressanti richieste del no-
stro partito e delle amministrazioni 
locali e malgrado i disastri. i lutti 
e le rovine. 

I 

Sirio Sebastianelli _i 

H Pistoiese: in piccolo 
il dramma dell'Italia 

Un progetto di sistemazione idrica era stato varato nel 1959 ma fu insabbiato — Prevedeva una spesa di circa 3 mi
liardi e mezzo: ora ne occorrera piu del doppio mentre i da nni diretti e indiretti deiralluvione sono ancora maggiori 

Dal nostro inviato 
PISTOIA. 8 

c Dopo gli allagamenti di ieri 
in pianura... t radurre in pra-
tica le promesse... e bastata 
una nottata di pioggia per 
mettere in pericolo la popola-
zione e l'economia della zo
na »; « Desolazione e squallo-
re nella campagna allagata 
per la rottura degli argmi 
dello Stella e del Falchercto »: 
c Disastrosa alluvione nel Pi
stoiese: famiglie isolate e mi
lioni di danni: rompono gli ar-
gini i torrenti Ombrone. Bra-
na, Stella e Niovole... centi-
naia di cttari ailagati... ». 

Non sono titoli di quest! 
giorni, ma potrebbcro esserlo. 
Sono titoli del 19 febbraio 
1966. del 31 diccmbre W. del 
25 oltobre '64. Nella provincia 
di Pistoia, in estate, manca 
l'acqua per irrigare. e spesso 
perfino l'acqua per bere. Ma 
puntualmente (« con dramma-
tica puntualita >. come scri-
veva un cronista due anni or 
sono). le prime piogge autun-
nali o Ic ultime piogge prima-
verili o. meno di frcquente. 
i temporali estivi. provocano 
vasti e disastrosi allacamen 
ti che distrugsono i r.ircolti. 
danneggiano gravemente im 
presc artigiane c iiulustriali »\ 
per la stessa minaccia perma-
nente che rappresentano. di-
stolgono dalla provincia cli in-
veslimenti. ostacolano il rin 
novamento, rammodernamen 
to. la trasformazione deU'eco 
nomia agricola e lo sviluppo 
industriale. 

Perfino nei dcttagli il feno 
meno si e ripetuto con ineso-
rabile precisione. Anche sta 
mane, come il 30 diccmbre 
'64 « la pioggia ha Iasciato il 
campo ad una film nobhia »: 
una nebbia b:anca e mahncn 
nica che quasi crla alia \ist.i 
l campi copcrti di acqua fan 
gosa. i \ianoti. il granturchi 
no, i prati d'erba medica. I 
foraggi marcu-coTio sotto uno 
spos<o strato di bclletta. di 
fango. di sassi. di sabbia. An 
che il fieno gia tagliato e sec 
cato durante I'estate e in gran 
par te perduto. Assorbe acqua. 
anche quando d al riparo < in-
tanfisce». diventa un veleno 
per le bestie. bisognera but-
tar lo 

Dalle parti del Padule di 
Fucecchio sono morti molti ca 
pi di bestiame Forso non sa 
ra possibile sonunare il ar.in.i 
Alcuni contadini lo faranno. 
per disperazione. pur sapomlo 
che nella 2ona piu bassa, dove 
la terra c non sgronda ». cioe 
non pud libera rsi dell acqua in 
eccesso, il grano marcira pri
ma di gcrmogliare e non arri-

vera mai a maturazione. 
Gli albcri da frutto — so

prattutto i peschi — rischiano 
di morire. Nel solo comune di 
Agliana. gli ettari ailagati so
no 790. nel comune di Quar-
rata 1.500. 5.000 nella zona del 
Padule di Fucecchio. Piii di 
2.500 case sono rimaste iso
late e molte lo sono ancora. 
L'alluvione ha rovinato le mac-
chine degli stabilimenti tessili. 
le stofTe e i legni delle fab 
briche di divani e poltrone, le 
merci dei negozi. 

Nessuno s'arrischia a calco-
lare i danni: si parla di milio
ni. di ccntinaia di milioni. di 
molti miliardi. se alle conse-
guenze di questa alluvione si 
sommano — come e giusto. 
nel quadro di un discorso non 
contingente. non superficiale. 
responsabile — le conseguenze 
delle alluvioni degli anni 
scorsi. 

Di fronte al disastro. una 
domanda viene spontanea: si 
poteva evitare tutto questo? 
I^i risposta e si. ed e una ri-
sposta documentata e incon-
futabile. Nel comune di Pi
stoia e'e un grosso fascicolo 
di cartoncino marrone con su 
scritto- t Torrente Ombrone e 
affluent!. si>tcmazione ». Den 
tro ci SOP.O copie di memone. 
riM)lii/ioni. interroga/ioni. te 
le^rammi. manifestmi. ritasjli 
di giornali. lettere al Prefetto 
e al ministro. nsposte del mi-
ni-tro e del Prefetto. II mini-
stro cambia nome. ma la rispo
sta e sempre clusiva. E' il 
matenale grezzo. ma eloquen-
te di una incredibile c storia 
all'italiana >. fatta di lucida 
con*apevo!ez7a dei problemi e 
delle nccessane soluzinni. da 
una parte, quella popolare. di 
iniiifforcn7.i scclte sbngh.itc. 
politicantiMiio. dall altra. quel 
la Cincrnatn.i Sono d.icume.n 
ti su cui dinr tbbero rillettere 
quei eiornaliiM che ogci frel 
tolo-amente inutano gli ita 
hani indignati t a stnngersi 
intorno al governo*. per nn-
\ i a r c a t dopo» le cntiche e 
I'approfondimento dei proble
mi. Non e'e ne un «prima » 
ne un «dopo >. in verita. Ci 
sono semplicemente dei pro
blemi che una classe dirigen-
te si e rifiutata di risolvere 
per orientare in altra direzione 
gli interventi e gli investimenti. 

Fin dal 1956. le forze demi> 
cratiche locali (non solo i co 
munisti questo siamo pronti 3 
ncono<cer!o francamente) han 
no a w into l'elaborazione di un 
programma organico di siste 
mazione idrica definitiva dei 
torrenti che, durante le piene, 
investono — come dice una 
relazione — « la pianura pi-
stoiese-fiorentina ad occidente 

del torrente Iolo >. Tre anni 
dopo. nel 1959, un progetto era 
gia pronto e veniva sottoposto 
al governo. per l'approvazione 
e il finanziamento. II costo 
previsto era di 3 miliardi e 
400 milioni. L'approvazione fu 
data (non costava nulla); il 
finanziamento, mai. La pratica 
si insabbio nei meandri mini-
steriali, e ne convegni. ne pro-
teste. ne interrogazioni di de-
putati comunisti (di cui due a 
firma Beragnoli. Biagini, Ve-
stri, del 17 giugno e 27 otto-
bre 19(54) e nemmeno gli ap-
pelli drammatici dei sindaci e 
le veementi lettere del com-
missario governativo al consor-
zio idraulico. il sindacalista 
della CISL Vittorio Magni (poi 
silurato. e forse non per caso) 
riuscirono ad avere ragione 
deirinerzia governativa. 

Vcro e che Ton. Pieraccini, 
alia fine del 1963, non appena 
nominato ministro dei Lavori 
Pubblici, stanzio 165 milioni. 
ma si trattava di una mano-
vra scopertamente elettorali-
stica (la circoscrizione che 
eleg2e Pieraccini e appunto 
quella di Firenze Pistoia). An-
nunciato con grande fracasso 
propagandistico. lo stanziamen-
to fu erogato con enorme ri 
tardo (un anno e mezzo). I 
hnori cominnarono ncl giu 
gno lugho 1965. e subito si vide 
che si trattava di un pallia 
tivo. * Soldi buttati al \ento>. 
disscro I comunisti. ed ave
vano ragione: il torrente Stel 
la. runico * beneficato» dal 
« piccolo piano Pieraccini >. e 
proprio uno di quei corsi d'ac
qua che hanno c rotto » e alla-
gato le campaene venerdi 
scorso. 

Col trascorrere degli anni. i] 
co>to presunto del progetto non 
realiz/ato e naturnlmonte ere 
<rnito Ora si prcvede una 

j >pt^a di 5.6. for.«-c 7 miliar
di Ma si calcola che !e allu 
vmni ncorrenti hanno gia pro 

I vix:ato danni diretti. e soprat 
tutto indiretti (il mancato p;e 
no sviluppo economico della 
zona) per una. somma ben 
superiore. E poiche la natura 
e quello che c. altre alluvioni 
devasteranno queste campagne 
nei prossimi mesi ed anni. se 
non si fara quello che si deve 
fare. 

Si dira che il problema dei 
torrenti del pistoiese e pic 
cola cosa. di fronte ai piu 
gravi disastri che hanno col 
pito l'ltalia Certo, di fronte 
alia tragedia di Firenze e 
Grosseto. ai lutti delle Tre 
Venezie. al dramma del Po
lesine, si pud essere tentati di 
passare sopra alia faccenda 
dell'Ombrone Pistoiese. Ma sa-
rebbe un grave errore. Pe rch i 

— ci sembra — il discorso d 
ovunque lo stesso. Arno o Om
brone. Po o Adige. Calabria, 
Salernitano. Tre Venezie: e 
dall 'esame di quanto e acca
duto in questa provincia, si 
pud risalire a quanto e acca
duto e accade in tutta Italia: 
uno sviluppo caotico e in par
te illusorio. che affascina e in-
ganna gli italiani e gli stra-
nieri piu ingenui e sprovve-
duti: magnifiche autostrade 
che possono essere spazzate 
dalle piene — e lo sono — 
alle prime piogge. perch6 i 
letti dei torrenti sono in dis-
sesto; fabbriche modernissi-
me in pianura che l'acqua e 
il fango possono rovinare per
che a monte non si rimbosca. 
perche le campagne sono ab-
bandonatc. perche nessun pia
no organico e responsabile di 
lavori di sistemazione idrauli-
ca viene a sostituire I'opera 
delle mille e mille braccia con-
tadine che nei tempi andati. 
con la semplice zappa. con una 

titanica fatiea quotidiana, ba-
davano a tenere in buono sta
to i fossi, gli arginelli. i mil
le insignificanti rigagnoli da 
cui perd dipendono il livello 
dei fiumi e quindi la vita e 
i beni degli abitanti dei vil-
laggi e delle citta; milioni di 
automobili, di frigoriferi, di 
televisori, di Iuci al neon, in 
mezzo ad una natura in gran 
parte ancora selvatica o piut-
tosto rinselvatichita e resa osti-
lc, a causa della crisi della 
agricoltura. e dell'esodo tu-
multuoso di masse di contadini 
verso le grandi metropoli. sul-
I'onda di un boom industriale 
impetuoso. ma irrazionale. im-
ponente. ma condizionato dal
la speculazione e dall'ingordi-
gia dei privati. non dagli in 
teressi dclla collettivita. 

Da Agrigento a Pistoia, a 
Firenze e a Belluno. una stes
sa politica dagli stessi frutti 
amari . 

Arminio Savioli 

Drammatici problemi dopo l'alluvione 

Pisa: senza lavoro 

ventimila operai 

I danni ammontano a decine di miliardi 

Cinquantamila i sinistrati 
tutto il bestiame perduto 

Da anni sulla citta gravava la minaccia dell'Ombrone: i progetti esistevano, 
ma i governi li hanno sempre respinti - 400 case coloniche devastate - Agri
coltura: 15 miliardi di danni - Assegnatari senza lavoro ed edili disoccupati 

GROSSETO — Una drammatica visione della periferia della ci t ta. 

I 

Nostro senrizio 
PONTEDERA. 8. 

Pontedora «embra una citta 
bombardata: centinaia di aii'o 
«c>no amrnonticchiate per le «=tra 
tic piene di mclma. davanti ai nc-
cozi *i trovano muechi di prodotti 
commerciali ormai inutilizzabih. 
dalle abitazioni si contmua a gct-
tare via tutto quello che non c 
stato possibile salvare. L'acqua 
ormai e defluita lasciando ovun
que i segni della distruzione. 

DiciassettemilacuKiuecento abi
tanti sono ancora sotto lo choc, 
ma 1 problemi cominciano pro-
pr;o ora ad accavallarsi uno sul-
laliro. Centinaia di abitazioni so
no ormai inutilizzabili: per ora 
numerate famiglie sono state 
o^pitate neII'o>-pedate. evacuitr. 
fin da icn. Dopo che si fara? 
Quali prmvedimenti di emcrpen-
za saranno presi dal go\emo? 

Fra qualche giomo i problemi 
di fondo esploderanno in tutta la 
loro drammaticita in questo che 
e 0 cuore industriale della pro
vincia di Pisa. La Piaggio non « 

la sola industria ad es?ere stata 
colpita: piccole industrie metal-
lursiche. alimentari, tessili. bot-
teche artijriane. per un totale di 
circa ^icento aziende. hanno =u 
bito danni cravi,:<imi 

Stamare il compagno An 
selmo Piicci. presidente deU'Am 
ministrazione provinciale. nel 
corso di una conferenza stampa. 
ha fatto il punto dclla situazione 
nella provincia di Pisa. 

Cinquantamila abitanti sono n-
masti in qualche modo colpiti dal-
ralluvione con perdite di beni di 
valore inestimabile. Quasi venti
mila operai sono senza lavoro 
Per quello che nguarda le stra-
de di competenza deH'Amministra-
zione provinciale. i danni salcono 
a mezzo miliardo di lire; divert 
ponti 5ono crollati. 

In mattinata si sono riuniti I 
dingenti sindacali CGIL, CISL c 
UIL. coneordando proposte che 
riguardano soprattutto garanzie 
per il salario dei lavoratori, per 
la sollecitata ripresa produttiva. 

Alessandro Cardulli 

Dal nostro inviato 
GROSSETO. 8 

I giornali scrissero: «Que
sta notte Grosseto 1'ha scam-
pata bella». Fu una notte di 
incubo e le autorita, si dice. 
non dormirono. Krano gli inizi 
dell'inverno 1965: il fiume Om
brone, ingrossatosi in maniera 
paurosa, sembrava essere li 
li per rompere gli argini e ro-
vesciare tonnellate d'acqua su 
Grosseto e sulle campagne. 

Tutti tirarono un respiro di 
sollievo quando il livello delle 
acque sembrd stabilizzarsi e 
smise di piovere. Quella volta 
tutto fu salvo per un puro ca
so: la notte del 3 novembre 
— cinque giorni fa — 1'Ombro 
ne non si e fermato e oggi 
50.000 persone, la forza di di
sperazione segnata sui volti, 
riparano i torti del fiume. E i 
torti di quegli uomint che non 
hanno voluto far niente per 
rendere impotent i i fiumi e i 
torrenti di cui Grosseto e cir-
condata. 

Un altro grido d'allarme e 
quello che si legge nella rela
zione al bilancio di previsione 
del 1963 deiramministrazione 
comunale: si chiedeva allora 
che venissero < realizzati per 
intero e rapidamente i proget
ti d'imbrigliamento delle ac
que del fiume Ombrone e degli 
altri corsi ». E prima ancora 
nel 1956 e nel 1957 VUnita ha 
documentato con fotogralie. 
servizi allarmati. i pericoli 
che da sempre minacciano 
Grosseto. Si scriveva allora 
che da un momento all'altro 
I'Ombrone e gli altri corsi di 
acqua avrebbero potuto rom
pere gli argini. 

A un certo punto delle mura 
di Grosseto piccole lapidi se-
gnano i livelli raggiunti dalle 
alluvioni che nei secoli hanno 
colpito il capoluogo maremma-
no: 1758 e poi 1880 e ancora 
1944. A un livello molto alto 
sara collocata ora un'altra la-
pide: 4 novembre 1966. 

Si sa da secoli quali pericoli 
corre la citt«i: e i grossetani. 
i loro amminiMratnri. i parla 
mentari questa sensazione di 
pericolo non I'hanno tenuta na 
scosta. Solo hanno cozzato 
contro il muro d'indifferenza 
sempre opposto dai governi. 
da tutti i governi. 

C'e un progetto vecchio di 
dieci anni per fare assumere 
al canale diversivo a monte di 
Grosseto le caratteristiche di 
uno scolmatore: la spesa sa 
rebbe stata di 800 milioni. piu 
o meno il danno subito dalle 
persone che a Gros«=t>to hanno 
perduto le automobili. j 

C'e i! progetto dell Ente Ma 
remma che prefieura un si«te ' 
ma d'imbrigliamento di tor J 
rcnti e fiumi alio scopo di for-
nire energia elettrica. di co- I 
struire una rete di irrigazione. 
La realizzazione del progetto 
sarebbe costata 50 miliardi. 
«Sai quanti sono cinquanta 
miliardi? — dice il sindaco 
compagno Renato Pollini — 
sono 50 chflometri di autostra
da >. E sono forse meno di 
quanto sia costata ai grosse 
tani e alia citta Tinondazione 
di questi giorni. 

Di cifre ufficiali fino a ora 
non se ne hanno: linventario 
dei grand j e piccoli disastri e 
in corso e durera ancora a lun 
go. Affidiamoci dunque a sti-
me approximative e. pruden-
zialmente, approssimate per 
difetto. 

Distruzione di tutto Q patri-

monio zootecnico del comune; 
2500 capi di bestiame annegati 
e ancora oggi in gran parte 
immersi nel fango che oppri-
me la citta e le campagne; 
tutte le culture distrutte e in-
sieme ad esse tutti gli impian-
ti arborei: tutte da ricostruire 
le 400 case coloniche; sconvol-
ta in maniera irreparabile la 
rete viaria interpoderale e vici-
nale; le sole distruzioni in 
agricoltura, dunque, hanno 
provocato danni per 15 miliar
di e piu. 

Anche gli impianli del Comu 
ne hanno subito danni sensi-
bilissimi : scuole diroccate. 
strade per lungo tempo inuti
lizzabili. fognature semidistrut-
te, seriamente colpita la rete 
idrica di distribuzione interna: 
del tutto inutilizzabili i parchi 
attrezzati e gli impianti spor-
tivi. 

Un miliardo e mezzo di 
danni. 

All "alba del 4 novembre le 
urla degli anziani della casa 
di riposo di via Ferrucci han
no fatto accorrere gli uomini 
del Comune: appena in tempo 
per mettere in salvo i malati 
del cronicario. trasportarli ai 
piani superiori al riparo del-
I'acqua in una frenetica corsa 
contro I'incalzare della inon-
dazione. Poi anziani e malati 
li hanno portati in altre parti: 
ora la casa di riposo e sman-
tellata: visto dal di fuori I'in-
terno appare un cumulo infor-
me e si indovinano i letti. la 
cucina. Anche qui i danni sono 
notevolissimi. 

E che dire dei negozi? Tutti 
sono stati rovistati a fondo dai 
fiumi d'acqua che intermina-
bili per ore e ore hanno per-
corso la citta. Ognuno fa I'in-
ventario di quanto e rimasto: 
per le strade c'e tutto. verdu-
ra e bilance automatiche: pa
sta. bottiglie rotte e cassette 
che una volta contenevano la 
frutta. e ammassi contorti di 
lamiere di quelli che una vol
ta crano frigoriferi. 

II tutto e contornato da una 
patina marrone di fango me 
scnlata a nafta e oli. Solo 
quando saranno raccolte. a cu 
ra del Comune. tutte le singole 
denunce di danni. sara pos<;ibi 
le sapere quanti miliardi sono 
cnMate ai commercianti e agli 
artigiani grossetar.i la furia 
dell'Ombrone e rirrespon^abi-
le incuria dei governi succe-
dutisi negli anni. 

Lo stesso inventario lo stan 
no facendo gli artigiani. i pro 
prictari delle fornaci distrut 
te. delle piccolo e medie indu 
strie rrse inutilizzabili 

Questa mattma le strade di 
Gro<=soto erano mvase dai re 
sti di mobili. di televisori fran 
tumati. di coperte da letto. di 
libri. di abit;: tutto e messo 
ad ascuigare al sole. 

c Meta dei mobili I'ha por-
tata via I'Ombrone. II resto la 
dobbiamo buttare via noi ». E 
nel viso dei due sposini che mi 
dicono questo c'e tanta dispe
razione per dover cominciare 
tutto daccapo. 

Anche questi danni. piccoli 
a confronto di altri. enormi 
per ciascuno che li ha subiti. 
saranno mes«i nel conto gene 
rale che i grossftani intendo 
no presentare ai responsabili 
morali (e non solo) del disa 
stro. A quegli stessi responsa
bili della disoccupazione che 
opprime oggi e domani ancora 
di piu la citta e le campagne. 

Nel Grossetano un migliaio 

di assegnatari sono rimasti 
senza lavoro; altri 3500 lavo
ratori saranno oggi disoccu
pati. In massima parte sono 
edili. impiegati nelle fabbri
che di latenzi. artigiani, ope
rai. Appare questo il problema 
piu grosso. il piii urgente da 
affrontare. Per studiare un 
piano organico di intervento 
immediato e a lunga scadenza 
il Comune ha chiesto al pre
fetto che venga convocata al 
piu presto una riunione di de-

A Grosseto 
necessitano mezzi 

per liberare 
' case e strode 

dal fango 
GROSSETO, 8. 

II Comune di Grosseto ha | 
urgente bisogno di oltre mo- . 
topale gommate leggere, di 
autocarri con r ibnl tnbi l i , di 
nutobotti per la vuotatura I 
dei pozzi ner i , di molopom- ' 
pe e di autoinnaffiatrici. I 

La mobilitazione effeltuata | 
dal Comune di tutt i i mezzi , 
disponibili in loco e I'invio | 
di un congruo numero di tal i 

Imezzi da parte dei comuni 
di Livorno, Piombino e Ro ' 

Is ignano Solvay non sono I 
sufficient! a coprire tutte la I 
necessita urgenti delta citta. i 
O'altro canto, i repart i mi- | 
l i tar i inviati da Roma non , 
sono dotati di tal i mezzi. 
Tale eslgenza e gia stata 
segnalata al ministero degli I 
Interni, ma si fa appello 
alle amministrazioni comu- i 
nali e prov inc ia l delle zo- ! 
ne non colpite dall 'alluvione , 
perche, nella misura del J 
possibile, organizzino I'invio 
a Grosseto di tal i mezzi. I 

legati dei ministeri dell'agri-
coltura. .dellindustiia. della 
sanita e dei lavori pubblici. 
C'e molta sliducia a Grosseto: 
gli esempi di pronto interven
to da parte dello Stato ce ne so
no tanto pochi che nessuno li 
ricorda. Questa volta si tratta 
di salvare dalla miseria piu 
nera migliain di persone: e 
nessuno e disposto ad atten-
dere troppo. 

Gianfranco Pintore 

Tra gli alluvionati del Grossetano 

Chiedono 
giustizia, non 

elemosine 
Dal nostro corrispondente 

CltOSSETO. 8 
Yi.Mtarc i luo.'iht inrettiti tial 

la tcrrificanlc allunone. clw i/ 
4 tiorcmbrc si <• ahhattuta am 
violi'nza maudita nella nostra 
ritU). tli rait a un rent dramma 
A nam metro, a mm fia^^o. tinn 
jiossiamo non ^u^^ultare (li jrnu 
te a cow nnmaiic traardia: 
ncanzi sfa-aatt. cen'ir.aia ;h 
macchinv accartocciate. ahita-
:>oru c t-tradr immerse nel fau
na. case con jirofnndi seam di 
ley wni, dvtnti cl:c vwttunn m 
luce oam-ttt di mini aenere tra-
rnlti dalla picna. c attnrnn a 
aucsto mucc'iio liidescrinbile di 
(HK/etti traro'ti. *i>ez:ati. accar-
tacaati. una moltdudme di 
uomini. rli rlitinc. di ntoram. 
am le jacrc tira'e dal dnlnre 
e dalla di-in'razifine. die cer-
< ano enn ituni me:zit di i>u\mre, 
ih recuperarc. a< rimeltere in 
*i"'t> quanto In furia delle 
acque ha di-lrutto 

I'no sw'taco'.o che laccra o'tnx 
cuore e turha atii cotctenza, 
I nn s/h'ttacolo che attananha 
tutti: .>> m.-trati, squadre di *oc-
comtori. curing e passanti. II 
nalc Ximc'ics. piazza l)e Ma 
ria. i ia da liarlteri. na da 
Mille. r>a (iram^ci. na Batti^ti. 
na hnqatc I'artimnic. riale 
Ferrucci. riale Sohmo. no Tito 
Sj>cri. e tnnle altre vie e 
••trade d--lla zora <ud e <ud 
i/te-t ib-'.la c,tta soir, r.dotte 
a un anmn<*o di roitami. 

1 danni <r,r.o tanti. immen<i: 
dn enta difficile iare un calco'n 
r,a pure af>pro\*tmatiro. Si trat-
tern a> 2<i. 40. ttt miliardi o 
tnr^e d\ p.u. IJC autorita non 
*onr, ancora m arado di jormre 
un Mane to att^rtdihile. 

In un punto tra i put ccApdt 
dall'alluvione. mcontriamo Gtui. 
un vecch'o amico aeslore di un 
distrihutore di benzma. oam 
completamente tpazzato ria. Ap-
pollaiato 5u un tctto per tutta 
una piornata. ha vhto tutto: par-
tire una casa come un fuseello: 
due per-one solvate dall'clicot-
tero sopra un tetto put bas*o 
dt quello dove lui arera trorato 
rifua o; (trappare come jonh di 
carta vebra oltre cinque chilo 
mein di birari ferrotmri. 
c S;,cro — a dice — di prAer 
rapidamcrtc nattivare c.lmenn 
una pompa per pfAcr uuada 
anare un pezzo di pane ». E co
me lui, nel suo stato. ri sono 
decine e decine dt piccoli e 
medi commercianti. 

Di prima mattino si forma. 
in piazza Dc Maria, un eorteo 
di artigiani e di commercianti 

colpiti dall'alluvione. Arriva da-
i anli al comune. invia una de-
leqazione dal sindaco e pot dal 
prefetto. Sono di+perati. Yor-
remmo sapere quulcosa di piu 
prccisn: un brwio a piu voci ci 
viene incontro. « Voqhamo la mo 
ratona fi^cale *. diet* WHO. < Vo-
vliamo la so^peitsiane dei paqa 
menu cambian *, amiiunue un 
altro. € Yoiiliamo ciie siano pu 
niU l rcsixMisahilt •.. dice un 
commcrciante. Son si pensa. 
quindi. .soltanto a ripulire e a 
riparare. Si roqliono precipe oa 
ranzie per poter ricottruire una 
economia scmidistrutla. e tro-
i are mezzi di so*tcntamento per 
vn ere c die non siano elcmo-
sina. Ixi cronaca della aiornata. 
IH'ro. non finisce qui. Centinaia 
e minbaia di operai oruamzzati 
m squadre da 8 a 20. dirette da 
tecnici e a^sislcnli comnnali. 
sunn al lavoro per pulire le 
strade, per saomlvrarc 1 ncoozt 
e i maaazznii. K con loro, que
sta mattma. sono aiunti t mezzi 
meccamci (motopale. molopom-
pe. auloholli. ru-pe. ceo dal 
comune e dalla provincia dt Li
vorno. dai comuni di Piomhmo. 
Hosiqnano 'Marittima. Marciano. 
FcAlomca. Castipliom. dalla 
coopi-ralica portuah di Livorno, 
II ccntro colpito dirienc quindi 
vn pullulare contmuo di feb-
hnle e instancabile altivila. Ol
tre a questo. una squadra alle 
dipendenze dell'uffictale sani
taria. prof. Salamandra. proo-
rede ai rercizi w.cmco ^anilari, 
come la di^lruzione dealt ali-
mcnti aua'ti e il conlrollo d^ali 
ahmenti che icnnwo rime^i m 
commercio L'n'altra squadra. 
dirctta dal tetcrmano comu
nale do't. Focacci. prorredc al 
repermenlo c alia d'Slruzione del 
ffc*tiame e dealt animclt morti. 
Squadre dt operai sono stall in-
viatt in tulle le fcuole materne. 
clementari. colpite per ripri<tt-
nare, quanto prima. Vinscgna-
mento. L'acqua potabile viene 
parantita a tutta ta colleUirita 
e alle frazioni mentre il latte 
pre-confezionato e stato confi-
scato per i bisoanosi fin dal pri
ma niorno dellalluvione. I* 
campaqne renaono continuamente 
assistite con penen di prima 
necessita. da squadre di nct-
turbim e iiaili del fuoco che 
pirar.o podere per podere. Ser-
nzi di assistenza alimentare e 
ricoveri per alluvionati tenqono 
sempre piu irrobusliti menlrt 
I'opera di soccorso qiunpe ad 
opni localitd dclla provincia e 
da enti locali ed economici del
le zone limitrofe. 

Giovanni Finetti 
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