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DAL PARERE DEI TEGNICI UN TERRIBILE ATTO DI ACCUSA 
I «borsaneristi 
della politico 

» 

Cont'd ovvlo, il problema di og
gi non & quello di recriminate, 
Ogni forza dev'esaere gettata 
per I'opera di solidarieta. Ogni 
energia dev'essere impegnata 
per guardare al domani: alia 
rkostruzione, alle misure ur-
genii, alle misure di piu tunga 
scadenza. E' questo il centro 
dell'attemione dei comunisti, 
ovunque, dove vi sono stali i 
maggiori disaslri e dove — 
questa volta — si e" scampati 
al pericolo. • • • 

Non andiamo cercando pole-
miche. Non vogliamo esaurire 
le nostre forze a spiegare cite 
noi avevamo visto giusto. Sia-
vxo sempre stati per I'unita: 
della clause operala e del po-
polo sui problem! reali che 
stanna daranli alia nazione, 
Tanto piu oggi siamo per I'u
nita e per Vimpegno di tutti 
nella solidarieta c nella rico 
struzione. Ma non possiamo na 
sconderci che non tutti la pen 
sano come noi. C'e* qunlcuna 
che va cercando la pnlemica e 
che la fa Qualcnno che — pro
pria in questo momenta — cer-
ca solo di dividerc e non di tint-
re. Apritr il Comoro della Sent. 
onpurp il aunlidiann pconnmiro 
21 Ore II Soli>. nrqano nfliciale 
delta Canlindustria (c tanti al 
tri che non nominn). Questa 
volta. fin dal vrimn aiorno. 
questi qinrnali si wnn aeenrti 
ch'eni dillicile dor In colon 
salt ant n nlla fatnlita. Di casta 
ro si pud dire tante cose- ma 
non che sono imheeilli. E. non 
essendolo. ami essendo persone 
che sanno fare il loro mestic-
re, hanno comprcso assai bene 
che non si potevano nasconde-
re certe vcritA elementari, rese 
tragicamente evidenti dal disa-
stro e soprattutta quello che 
alia furia della natura s'd aa 
giimta la imprevidenza dealt 
uomini Certi fatti. come quel 
li dei mancati finanziamenti 
alia csistentp leaae (let finmi. 
del mancata rinnnvo delta lea 
gc stessa alio scadenza. della 
inesislenza d'un'apera di rim-
boschimenta deana di questo 
name. della inesislenza d'nn'o
pera di bacinizzaziane mania-
na, della inesislenza persino 
d'un'opera di studio dellc con-
dizioni dei suali mentre migliaia 
di geologi. di ingegneri idrau-
Vtc't, di specialisti in agraria so
no disoccupati o fannn i com-
messi viaggiatori: tutto questo 
ed altro ancora e* ormai trap-
po evidente per essere nascosto. 

Eppero. compiute (e ben ven-
gano anche se in ritardn) que
ste ammissioni si e* data mono 
e si dft mono alia costruizone 
di una tesi politico. Ed essa d 
che se una cnsl nrande Impre-
videnza e esistita cio dipende 
da un fatto essenziale: che i 
« politic! » (tutti i politici) non 
hanno ascaltata i «tecnici» 
(tutti i lecnici) E questa man
cata udienza. a sua rolta. di
pende da un altro (alio ancora: 
rale a dire dal fatto che, in 
Italia, si parla trnnoo in base 
a « schemi ideoloaici nstratti >. 
si chiacchiera tropno di * qran-
di riforme» ner le quali non 
ci sono i soldi ollre a non es-
serci VuMitd. ci si interessa 
troppo pnea dellc * piccale co
se ». si dispreoia la t ordinaria 
amministrazione ». 

L'imprevidenza. dnnque. d di 
tutti. Chi e senza colpa, cart 
amid, scaali la prima pietra. 
Ufa se proprio un calpevole lo 
volete cercare. andatelo a cer 
care 1A. tra la turbo degli idea 
logi. tra i dottrinari astratti 
sostenitori delle riforme. e in 
particolare tra auei barhari che 
parlano. addirittura, delle « ri
forme di strntltira ». ianoranti. 
come sono. delle legal dell'eco-
nomia, adoratori. come sono. 
del ritello d'oro con la faccia 
di Carlo Narr. aenle rhc nan 
conoscr nd Pareto. n<* Ehmidi. 
gentp chr turn ha rtralica ri'nf 
fart, (jenle che non so come 
si aovprna un paese 

Noi comunisti, dnnque. d chia-
ro. dobbiama farci piccoli. pic 
eoli e nascondere il capo per 
la rerqagna; mn anche quei 
socialist! che (unificati a no. 
ft! pubblico n in prirato) osano 
ancora parlarc delle riforme. 
anche qucstl socialisti. credo. 
Bonn inritati ad andar ncl ban 
co degli asini. E siccome di ri
forme mi sembra d'arer sen 

tito parlare anche da certi 
cattolici, forse anche questi 
debbono andare in castigo die-
tro alia lavagna. 

In effetti, un esame di co-
scienza ci vuole, Noi comuni
sti riconosciamo d'essere col-
pevoli di non aver dato ascol-
to a * tutti» f tecnici. Per e-
sempio, non abbiamo dato a-
scolto a quei t tecnici » dell'eco-
nomia che ci dicevano (maga-
ri dalle colonne del Corriere o 
del 24 ore) che era follia dema-
gogica proporre un piano di 
sistemaziane idroqealagica del 
paese. Essi ci hanno spiegato 
che per un tale piano sarebhe-
ro stati nccessari come mini-
mo 1500 vtiliardi e forse piu. 
Essi ci spiegavano che siamo 
uel paese povero e che le ri-
sorsc sono limitate. Noi a que
sti <t lecnici ^ non abbiairxi da
ta ascolto. Quando ci hanno 
spiegato poi eh" ncl piano quin 
quennale si potevano dare solo 
350 miliardi per la sistcmaxo-
ne del suolo e delle acque a 
questi « tecnici tea quei « po
litici > che li ascaltav>ano ab
biamo detto che con loro non 
eravamo d'accordo, abbiamo 
anzi detto di pin che non erano 
dei « tecnici » davvero, ma sal-
tanto degli strumenti al servi-
zio di una tesi economic a e 
politico sbaqliata. 

Su che si fnndava. dnnque. 
la nostra insistente richiesta di 
un piano di sistemaziane idro 
geologica generate? Su che si 
fondava la nostra ultradecen 
nale richiesta di priorita della 
spesa in questo settore? 

La verita & che noi comunisti, 
non « contro > i nostri principi, 
ma * per * i nostri principi, 
fondiamo la nostra azione sul-
la tecnica vera e sui tecnici 
onesti. E dunque ci eravamo 
premurati di ascoltare gli ap 
pelli di geologi, idrolngi. studio-
si di agraria che ci avevano 
spiegato (a noi e a tutti) che 
i danni di un mancata assetto 
del suolo erano gia stati e sa-
rebbe.ro stati destinati ad es
sere enormemenlc superiori a 

quei 1500 a pin miliardi indispen-
sabili per un'organica sistema
ziane dei fiumi dalle sargenti 
al mare. Ci avevano spiegato 
che in Val Padana. come nel
la fascia appenninica, I'ltalia 
ha ricchezze d'acqua (una del
le poche ricchezze naturali) 
che va sciupata e anzi diventa 
forza di distruzione, mentre piu. 
di un terzo del territorio tr-
rigabile non d irrigato e men
tre le cittA sono destinate ad 
aver sempre piu sete. 

E' da questo che abbiamo de-
rivato la forza morale per op-
porci all'orgia assurda di ri-
chieste di trafori e d'autostra-
de e di canali navigabili e di 
altre spese secondo noi certo 
utili ma non prioritarie. E' ciod 
da una considerazione « oggetti-
va * dei bisogni e delle possi-
bilita del paese che abbiamo 
derivato una coerente linea di 
programmazione democratica 
dell'economia: e non $ ideolo-
gismo, ma esigenza € oggetti-
va » i/ fatto che, per farla pas-
sare, occorre ledere determina
te interessi privilegiati. 

Dunque, non la Confindustria 
o i liberali o il governo hanno 
ascoltato la voce della tecnica, 
ma proprio i comunisti: e se 
di riforme hanno parlato e par
lano non d per obbedienza ad 
uno schema ideologico. ma per-
che" $ questa la strada maestra 
per una sana amministrazione 
delle risorse. per occuparsi be
ne delle piccole cose, per fare 
bene anche la ordinaria ammi
nistrazione. Noi non cerchiamo 
la polemica. dunque. Vogliamo 
guardare all'oggi e al domani. 
Vogliamo unire e non dividere. 
Perd. giustamente. a Firenze 
hanno messo in qalera dei pic
coli sciacalli che speculavano 
sulla farina c sui pane mentre 
e il momenta di togliersi il pa 
ne di bocca per darlo a chi 
non ne ha. E cosl. credo, pro
pria per unire le forze. propria 
per rilnnciare il paese, proprio 
per pensarp oll'avrcnire biso 
qua anchp. tra le altrp cose. 
combattere quelli che approfit-
lano del mompnto per fare tin 
po' di mercato nero in quel 
che loro considerano il com-
mercio delle idee. 

Aldo Tortorella 

Progetti per 3 milioni di ettari f ermi 
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I Per il Polesine i tecnici \ 
I denunciavano I'inesistenza I 
I di un margine di sicurezza I 
L _. 

I 

Anche dalla martoriata zona del Delta 
Padano si leva una precisa accusa: a 
sedici annl dalle alluvioni che lo scon-
volsero agli inizi degli anni '50. alia vi 
gilia del nuovo immane dramma che 
ora ha colpito queste popolazionl e la 
economia di vastissime zone, dovevano 
ancora essere fatte o compiute quelle 
opere che tecnici. amministrazioni co 
munali, partiti e sindacati avevano piu 
volte sollecitate e rivendicale. 

II 22 mafigio di qucst'annn la situn-
zione del Polesine dal punlo di vista 
della difesa da nuove possibili inonda-
/ioui e dal punto di vista dello stato 
ctonomico e sociale veniva documentata 
con Uiande prccisione ad un t-onvejjno 
itulttto dal PCI a Contarina. II conipa 
gno Isrncr Piva. scgretario della Fedc 
razione del PCI di Ferrara tetine una 
relazione piena di riferimenti a pareri 
di organi tecnici e a precise documun-
taziont. 

Quale i la situazlone della popola-
zione del Delta Padano, si chledeva 
II relatore a questo convegno del 
PCI? Continue — rlspondeva egli 
stesso — una situazlone dl preca-
rleta relativamente alio stato della 
sicurezza dalle alluvioni e dalle mn-
regglate. Lo stato delle arginature 
del Po nel basso corso del fiume e 
preoccupante. L'arglne sinistro da 
Ca Giuliani a PHa, per un tratto di 
5 chllometri e in condizioni disa-
strcse. Vi e inoltre da sistemare 
l'arglne sinistro del Po di Goro per 

' un tratto di 4-5 chllometri che va 
da Traghelto di Goro alia Borgata 
dl Gorino Veneto. Sono passati mol-
tl anni ma il mintstero ancora non 
si decide ad affidare questi lavori 
al Genio Civile. 

Sono stati fatti dei lavori — affermava 

il dirigente comunista — ma essi sono 
appena sufficient! ad assicuiare un 
deflusso normale delle acque. Secondo 
dichiarazioni fatte nel 196-1 — si legge 
nella relazione del compagno Piva — 
e stante alia risposta data recentemente 
dal Genio Civile di Roma al Consiglio 
eomunale di Porto Tolle, tutt'orn valide. 
dall'ing. Rinaldi. presidente della III 
sezione del Consiglio Superiore del 
Lavori Pubblici. dall'ingcgner Piccoli. 
presidente del Magistrato del Po, dal-
I'ingegner Madin. capo del Genio Civile 
di Kovigo. lo stato della difesa idrau 
lica del Polesine e preoccupante. 

Un'onda dl piena corrispondenle 
alia meta di quelle del 1951 -
affermava il compagno Piva in base 
a questi documentl — potrebbe far 
saltare I'intero slstema difenslvo del 
Polesine. I luoghi di maggior peri
colo sono l'arglne da Ca Venter a 
Ca Zullani, I'argine dl Glarette a 
Tolle, l'arglne dl Ariano, I'argine di 
Ca Vendramin, I'argine destro del 
Po di Venezia. II margine di sicu
rezza pud deflnirsi quasi nullo per 
condizioni dl piena che appena si 
stacchlno dal valor! ordinarl. 

Per quanto riguarda il Ferraresc — 
contintia la relazione — in conseguenza 
deirabbassamenlo del terreno che inve 
ste tutta la zona della bassa Valle Pa 
dann. le acque tracimerebbero da me 
tri 0.20 a 0.78 particolarmonte nella 
zona di Guarda Kerrarese-Serravalle-
Ariano Mesola. Da considerare. inoltre, 
che in tutto il tratto da Guarda Ferra-
rese a Mesola con un'onda di piena ugua-
le a quella del 1951 il margine di sicu 
rezza degli argini — quello che in lin-
guaggio tecnico viene chiamato il « fran 
co positivo reale» — oscillerebbe tra 
metri 0.38 a metri 0.53. quindi inferiore 

ad un metro che viene giudicalo il mini 
mo indispensabile. 

II quadro tracciato in questa relazione 
non riguarda soltanto i lavori di argi 
natura e di bonifica non realizzati o 
realizzati solo in parte. II compagno Pi 
va, infatti, mcttcva in risalto come que 
sta politica dei lavori di bonifica corn 
sponda a precise srelte: 1) a favore 
della grande proprieta terriera con I'ar 
resto della riforma agraria dopo la legge 
degli anni '50; 2) a favore dei gruppi 
industriali che progettavano la naviga 
bilita del Po e pongonn questo obiettho 
trascurando qualsiasi altro problema 
agrario e di sicurezza delle popolazioni 

Noi — alTcrmuva il compagno Piva — 
siamo favorevoli a fare del Po una linea 
navigabile. Ma i tecnici affermann che 
i lavori progettati in tal senso daranno 
sicurezza al corso del fiume soltanto 
flno al suo Delta. Si pone allora il pro 
blema — concludeva il dirigente comu
nista — di un piano organico che tenga 
conto di tutti gli aspetti del problema. 

Oltre 400.000 ettari del baclno idro 
grafico interessante il Po e I'Adige 
hanno bisogna di essere irrigati. 
mentre il pericolo di lnondazloni 
grava su intere popolazionl che gia 
conobbero questo dramma. « Per-
c!6 abbiamo blsogno di un Ente di 
sviluppo con poteri di esproprio e 
che assolva le funzioni dei Consorzi 
di bonifica, di una estensione delle 
riforme agrarie, di scelte economi-
che che pongano il problema idro-
geologico in primo piano. Non solo 
noi comunisti ma altre forze poli-
tiche di orientamento socialisla e 
cattolico chiedono queste cose: ma 
i govern! — anche quello attuale — 
sono sempre rimasti sordi a queste 
rlvendicaziont ». 

La piena che ha colpito Firenze h nata in una delle zone dove da dieci 
anni si«studia» ma non si fa niente - Trent'anni di lavori di tecnici ed 
enti locali resi vani dalle scelte governative (ribadite nel Piano Pierac-
cini) - II sistema padano.- sicciti e inondazioni per una stessa causa 
Unire programmi e direzione dell'intervento pubblico per approvvigionare 

le citta, irrigare e ricostituire il suolo 

La piena che ha colpito Fi
renze 6 nata 70 100 chilometri 
« a monte », piu su degli im-
pianti idroelettrici di Levane e 
Pcnne: esattamenle in quella 
zona montana, di colline e di 
vaste estensioni vallive in cui 
6 in progetto da dieci anni l'in-
vaso a scopo irriguo di molti 
milioni di metri cubi di acqua. 
Si 6 detto che il bacino idro 
I'lettrico tin agevolato o poten-
ziato l'onda di piena, e cio sa-
rebbe anche provato. poiche e 
stati) riferito che in sole due 
ore l'onda di piena e piecipi 
tata sulla citta. in un tempo 
che cine avrebbe reso aleato-
rie anche le misure di emer-
genza. K" possibile. ma non do 
vrebbp spingere a dimenticare. 
o mcttere in secondo piano. 
questa semplice domandn: per-
ch6 il sistema di regolazione 
delle acque nell'alto bacino del-
l'Arno collegato con i progetti 
irrigui non ha fatto quasi nes 
sun progresso in dieci anni? 

In questi dieci anni negli alti 
bacini montani sono avvenute 
modificazioni decisive. Centi 
naia di migliaia di persone so
no scese a valle e il rudimen-
tale. ma efricace, sistema di 
contralto dell'ambiente messo 
in atto dagli unmini a for/a di 
braccia non solo e entrato in 
crisi. ma in taluni bacini si 
puo considerare distrutto. K' 
un processo di progressive) im-
poverimento umano di queste 
zone, iniziato nelle localita piu 
impervie ed ora disceso lino 

Secondo i dati forniti dal ministero dei LL.PP. 

PRIMA DELL'ULTIMA IMMANE R0VINA 
IANCAVAN0 OPERE PER 2159 MILIARDI 

Nel marzo '61 di fronte a 1374 miliardi di lavori 
idrogeologici ancora da eseguire il governo ne 
stanzid 127 • Le previsioni del Piano orientativo 

erano tutte sbagliate 

STOWA DELLE 
mvoLiizm 

in edicola 250 lire 
La voce di Lenin 

in un disco omaggio 

EDITORI RIUNITI 

A quasi vent'anni dalle pri
me disastrose alluvioni del Po
lesine. e a 15 anni dal varo del 
Piano orientativo per la siste-
mazionc idrogeologica del Paese. 
prima della catastrofe di questi 
giorni. per amrnissione delle stev 
se fonti governative. dovevano 
essere eseguiti lavori Indraulici. 
forestall e territoriali per 2.159 
miliardi. 

II Piano orientativo approvato 
nel marzo I9V2 aveva previsto 
opere per 1.454 miliardi. aggior-
nati a 1.549 a seguito delle ri-
chieste degli uffici pcriferici. In 
dieci anni. sulla base di quel 
Piano, dovevano essere eseguiti 
lavori per 850 miliardi. II go 
vemo ne ha fatti realizzare. in-
vece, soltanto per 700 miliardi 
in trcdici anni. 

Gia questo r»a sta a di most rare 
I'incuria. I'incapacita. I'insensi-
bilita. le colpe dei governi che 
si sono succeduti in questi anni 
alia direzione dello Stato italia-
no. Ma non e tutto. 

La legge 3 marzo 1%1. deno-
minata c Piano di attuazione per 
una sistematica regolazione dei 
corsi d acq:»a ». presentata dal-
1'allora ministro dei IX.PP. Zac-
cagnini. di concerto con Rumor. 

La Federozione 

ortisti (CGIL) 

per la profezione 

delle opere d'arte 
La fedcraztone degli artisti 

aderentc alia CGIL ha emesso un 
comunicato In cui. dopo aver 
e<pressa viva preoccnpa/ione per 
i danni suhiti dalle opere darte 
particotarmente a Firenn-. «;i af 
frrma: « Nella ccrlcv/.-i rli inter 
pretare i s4-ritim«'nli cli tutti cli 
artisti e dell.i cuttur.i it.ili.inn 
<ollrcita il fioremo ad tin mini«'-
dtata esam? delle risultanze dei 
lavori della Commisstone Parla 
meniare tfindaaine sulla tulela 
del patrimonio artistico al fine di 
assicurare un efficient* sistema 
di protetione del noslro patrimo
nio culturale chi OQOX appart im-
nunciabU* ». 

aH'epoca ministro dell'AgricoItu-
ra. e con Taviani. allora ministro 
del Tesoro. mentre affermava 
che. fino a quella data, si era 
«arrivatii (per opere idrauliche 
e di difesa del suolo) ad un in-
vestimento globale di 352 miliar
di e 200 milioni e che rimane-
vano da eseguire opere per 1.374 
miliardi ». stanziava 127 miliardi 
in 5 anni. 

Ecco le responsabihta. Ecco. 
anzi. 1'irresponsabilita. Gli uf
fici tecnici accertano che wl 
maivo "fit rimanaono da 'are 
lavori ner 1.374 miliardi. II go
verno ne stanzja ...127. pur sa-
pendo che tale somira unitamentc 
a quelle Ria reperite. avrebbe 
notufo consentire al massimo. en-
tro 6 anni. I'esecuzione di lavori 
per 650 miliardi (diventati in 
realta 700 con 1'agRitinta di 97 
miliardi impiegati in opere non 
previste). 

Risultato: a tutto tl 31 ottobre 
1965. come afferma una rela
zione del ministero dei LL.PP. 
per rattuarione del Piano orien
tativo rimanevano da eseguire 
opere per 954 miliardi. cui anda-
vano aggnmti lavori non prexi 
«t- ma inrti^pfnsabili per 1.205 
miliardi per un totale di 2.150 
miliardi e R02 milioni. 

In tredci anni. dal tflomo del 
v.iro d-̂ I Pi.-ino orientativo al 
I'o'fobre «corv» nnrw>«tante i 700 
T>i!i.irft; «p»̂ vi. (e e^icon/e «ono 
.in*nrn!.T!<» fino a 'sirxrare di 
ftvi Ti;,iirdi !a spe«a !n:7ia!mpn'', 
prevent'va'a. 

Tl toverpo non aveva proviso 
che il coi»in-»o *littamento de!J3 
lira a\-rebbe fatto aumentare i 
costi: non aveva tenuto conto 
che le «ca rse e inefficaci opere 
co^ruite avTebbero. come h av-
renuto. gravemenfe peirgiorato 
la sifuariorH*: non aveva trmrto 
conto delle pronoste deH'onpo*?-
rione: aveva iirnorato I suaeeri-
mentf e !e richfe^te de«H i«tituti 
e de^li uffici rejfionali. 

Ora. a qiie«te «:pe«e u;a pre-
ventivatr «i dovranno amriunze 
re i Tii!!e e cirKitecenfo r fo»-=*> 
i d'ienv!a mi!'.iTt; 4'- I n n n ô 
vt-viM i.i'I.i rerentUvrm <o-a 
?'""a r**r 'in !<r.i!e di 1500 4 000 
miliardi 

Se i governantl ave^sero fatto 
eseguire almeno le opere da evi 
previste. la situazione non sa 
rebbe in questo momento co^i 
drammatica. Tante rovine. tanti 
lirtti e tante «offeren7e si ureb-
bero potute risparmiarc. 

Gli organi tecnici: occorrono 
molti miliardi in piu 

II Piano orientativo del marzo 
'52 e ia legge govcrnativa del 
marzo '61 sono saltati non ap
pena dalle enunciazioni generali 
si d passati alle situazioni par-
ticolari. Gli enti ed uffici perife-
rici interessati hanno chiesto stan-
ziamenti in aumento rispetto a 
quelli previsti per un totale di 
1205 miliardi. Vediamo cosa dice 
in proposito la relazione del mi
nistero dei LL.PP. aggiornata al 
31 ottobre '65. 
MAGISTRATO DEL PO 

Questo ente. nella cui compe-
tenza ricade 1'attivita relativa al 
campo idraulico per tutto il ba
cino del grande fiume. < ha valu-
tato in 121 miliardi e 385 milioni 
il fabbisogno da aggiungere al-
I'importo originario>. 

c Per quanto riguarda le opere 

ldraulicivforcstnli 1'importo della 
variazione in piu c stato valutato 
in 33 miliardi e 321 milioni ». 

MAGISTRATO DELLE ACQUE 
« II Magistrato delle Acque — 

riferisee il ministero dei LL.PP-
— calcola in 77 miliardi e 673 
milioni 1'importo da aggiungere 
ai 35 miliardi residui della pre 
visione originaria per completare 
le opere idrauliclic indicate nel 
Piano orientativo per i corsi di 
acqua delle Tre Venezie *. 

ISPETTORATO DEL TEVERE 
Secondo questo ente «la mag-

giore spesa ammonta a 40 mi
liardi. per cui 1'importo dei In 
vori nccessari al compjetamento 
della sistemazionc idraulica del 
Tevere e dei suoi affluenti prin-
cipali sale a 57 miliardi > (fra cui 

i 4 miliardi previsti per la mar-
rana di Prima Porta). 
REGIONE SICILIANA 

Per la Sicilia le variazioni in 
piu « scgnalatc r>er le opere idrau
liche delle varie categorie ascen-
de a 90 miliardi e 440 milioni ». 
REGIONE TOSCANA 

« Ne} campo delle opere idrau-
Iico-agrarte — aflerma i! mini
stero dei LL.PP. — la variazione 
di maggiore entita risulta quella 
proposta per la Toscana in 131 
miliardi di lire, mentre 1'importo 
previsto onginariarnente era di 
5 miliardi e 833 milioni >. 

Questi sono solo alctini e<empi 
dell'enorme divano esistente fra 
le prevision! governative e le ri-
chie'te degli enti e degli ufllci 
territorial!. Semplici cifrc che 
parlano da sole. 

Provvedltoratl 

Maglstratl rd IspelloraU 

Magistrato per il Po . . . 
Magistrato alle acque . . 

Toscana 
Marche 

Ispettorato per il Tevere 
Abruzzo 
Campania e Molise . . . 

Basilicata . . . . . . 

Totali 

O P E S E 

Idrauliche 

__ 
—. 

11.802 
277.697 
112.732 
15.108 
32.839 
23.372 

40 
16.364 
57.164 

5.830 
54.138 
60.590 
29.677 
70.058 

104.717 
103.189 

975.317 

Idrauliche 
e Idraullco-

forrstall 

_̂̂  

29.896 
118.526 
92.361 

6.757 
34.751 
40.844 

305 
26.065 
56.877 
56.968 
41.175 
58.959 
45.772 
46.760 
30.613 
18.479 

705.088 

fdraullro-
agrarle 

^̂ ^ 

3.722 

12.140 
1.899 

131.352 
9.151 

600 
18.698 
11.483 
21.688 
28.963 

6.943 
24.953 
27.292 
38.505 

141.858 

479.247 

Totall 
In mlllnnl 

dl lire 

m _ 
_ 

45.420 
396.223 
217.233 

23.764 
198.942 
76.769 

945 
61.127 

125.524 
84.486 

124.276 
126.492 
100.402 
144.090 
173835 
263.526 

2.159.802 

Ecco I lavori da •stguira nail* divtrt* region) prima dalla racanta cataitrofa. Pitmonta a Lombardia 
•one camf rail nalla vaca « Magtitrata par II Pa ». 

alle colline. che ha finito col 
crearc una situazione nuova 
neH'ambiente naturale: le OJK1-
re di rimboschimento e regi-
mentazione delle ucque che in 
passato potevano apparire una 
necessita opinabile. ora sono 
indispen.sabili pcrch6 si 6 ri 
dotta 1'assidua presenza del la-
voro umano. 

La coscienza di questa neces
sita non solo e'e stata. ma c"e 
stata e e'e in tale grado che il 
nostro paese ha un a patriinu 
nio progetti » ncl campo della 
irrigazione e conseguente siste-
ma/ionc di corsi d ac(|iia per 
tre milioni e mezzo di ettari. 
Questo patrimonio si 6 formnto 
tutto piaticainente. negli ulti 
mi trent'anni. solto la spinta di 
esigenze di diversa natura ma 
assai significative. Ad esem-
pio: 1) un primo gruppo di pro
getti sono scaturiti dai pro
grammi di bonifica integrate 
autorizzati da una legge del 
\'SX\ che li affida ad incapaci 
consorzi di proprietari. La 
maggior parte dei progetti di 
sistemazioni nei bacini appar-
tiene a (|uesta categoria. poco 
significativa per laspetto irri
guo ma importantissiina per la 
regolamentn/ione dei corsi di 
acqua; 2) un ulteriore scaglio-
ne di progetti c stato presen-
tato in seguito alia riforma a-
graria tlel 1U4U 53 (fra questi e 
quello interessante la marem-
ma tosco-Iaziale protagonista 
di inondazioni gravissime sia 
I'anno scorso che quest'anno); 
3) rilevantissimo e il gruppo di 
progetti connessi a programmi 
di rinascita meridionale per 
vasti cornprensori (I'ugiia. Mo
lise. Lucania; Sicilia: Valdi-
chiana): 4) infine e'e un grup
po piu Hmitato derivato da esi
genze generali di trasformazio-
ne (canale emiliano romagnolo; 
laghetti collinari e c c ) . 

La coscienza, quindi. c'6 sta
ta e si 6 espressa per vie e in 
modi diversi. L'Knte Valdichia-
na e nato da una lunga lotta 
democratica. per csempio. Non 
c-'o stata. invece. la coscienza 
politica. la volonta di impritiK;-
re all'economia nazionale un in-
dirizzo che contrasta a|)erta-
mente con le esigenze di un 
capitnlismo tutto teso a rag-
giungere i suoi traguardi con-
corrcnziali su scala europea e 
mondiale «costi quel che co
sti >. II Piano Pieraccini e una 
espressione tangibile di questa 
mancanza di volonta politica 
perche. quando si 6 trattato di 
finanziare i progetti irrigui del 
Mezzogiorno, e venuto fuori un 
programma di finanziamenti 
per 100 mila ettari in dieci an 
ni. sugli 800 mila in progetto; 
ed anche quei 100 mila ettari 
da scegliere nelle zone « a piu 
rapida produttivita », vale a di
re in zone di pianura e fondo 
valle. 

II com di proteste che si 6 
Ievato nel Mezzogiorno non ha 
portato. finora. a una modifica 
di questi orientamenti. Non so 
lo: ma proprio in questo fran 
gente hanno iniziato la propria 
attivita in Italia gli agenti di 
alcunc grandi compagnie Tinan 
ziarie USA alia ricerca di clicn 
ti per i sottoprodotti dei propri 
impianti atomici. Hanno offcrto 
alia Breda e al Comune di Sa-
vona impianti per desalinizzarc 
lacqua del mare da 30 miliardi 
I'uno. AH'insegna della parol a 
d'ordine «it mondo rimarra 
presto senz'acqua » hanno por-
lato avanti una campagna di 
stampa tendente a dimostrare 
che i probJrmi di approvvigio-
namento dell'industria si risol 
vono meglio con impianti di 
desalini77a7ione di acqua ma
rina che attraverso costosi im
pianti di raccolfa delle acque. 

I-a base di queste * diversio 
ni ». e della debolezza politica 
della prrssione per rralizzare 
i progetti csistenti. e nel carat-
tcre disorganico delle initiati
ve. Approv\igionamento idrico 
delle citta irrigazione sistcma-
zionc dei corsi d'acqua non so
no visti come problemi colle-
gati. Firenze d una delle citta 
che ha sete. manca di un ac 
qucdotto sufficiente e sufficien 
temente appro\-\igionato. ma la 
citta non ha teso la mano alia 
campagna per risolvere in ma-
niera organica, con un solo 
progetto globale. i problem) ri-
spettivi. L'unico csempio di 
piano globale c quello clabora 
to dall'Ente Puglia Lucania-
Molise, anche se riscr\-e si pos-
sono averc circa la parte ri
guarda nte lo stato dei bacini 
montani. L'Ente Vsldichiana. 

invece, vede ancora i suoi di 
rigenti sostenitori di un pro
getto che tiene scarsamentt' 
conto dell'avvcnire dei bacini 
montani v dello spopolamento 
ulteriore che sarebbe provoca-
to dalla intensificazionc cultu
rale delle sole zone di pianura. 
con conseguenze sulla stato del
le culture facilmetne immagi-
uabili. 

La situazione in cut e venuto 
a trnvarsi il cosidettu « sistema 
|).id;ino v di liuiiii c di canali 
inigui o una ulteriore dimo 
stra/ione della scissiune. as 
sin da. fra le diverse esigenze 
collegate alia rigolamentazione 
delle ac(|ue. Keceulemente si e 
giunti al punto che il Comitatn 
regionale loiubardo per la pro 
grammuzionc ha denunciato il 
pericolo di un insufficiente ap-
provvigionamenlo idrico delle 
industrie milanesi; un anno fa 
una siccita ha colpito i raccolti 
foraggeri e la risaia in vast is 
sime zone. II risultato e (pie 
sto: da un la to il « sistema pa
dano » produce siccitA e caren 
/a di acqua. dall'altro fa pesa 
re un pericolo continue), gravis-
simo. sulle popolazioni del Del
ta del Po e in altn vasti l)n 
cini. 

Se questo avviene nil siste 
ma irriguo piu ini|>ortaute del 
paese vuol dire che ci sono mo 
difiche di fondo da affrontare 
non piu isolatamente ma nel 
loro insieme. Da una parte oc 
corre trattcnere immense quan 
tita di acqua da distribuire a 
vantaggio delle cittA e dell'in 
dustria; dall'altra occorrono 
bacini fhtviali regolati rlaudo 
basi artificinli c modcrne al-
1'irrigazione per uso agricolo. 

c Trattencre 1'acqua ». pero. 
non significa solo chiuderla in 
bacini. I bacini idroelettrici 
sono. spesso. elementi di acce 
lerazione delle piene v (|uindi 
di aumentato pericolo. L'acqua. 
in primo luogo. deve essere 
traltenuta dal terreno: e quan
do si perde questa funzione che 
la situazione diviene piu grave. 
come dimostra la messa a col 
tura realizzata con la riforma 
agraria della Maremma Iosco 
laziale. messa a coltura non 
accompagnata da misure ade 
guntc in altre dire/ioni. La 
creazione di bacini artificiali 
eomporta la ristrutturazionc a 
graria della zona in cui viene 
effetluata. a monte c al piano; 
per questo noi denunciamo an 
cora una volta le gravi respon-
sabilitA dei Cnnsor/i di bonifl 
ca diretti dalla proprieta ter
riera e chiediamo che I'Knte di 
sviluppo regionale — o una se 
zione speciale dell'ente di svi
luppo regionale — sia incari 
cato ovunque della attuazione 
globale dei programmi di siste 
mazione idraulica c agraria. 

Se. al contrario. limbrigia-
menlo di fiumi e la creazione 
di bacini artificiali continucran 
no ad essere accompagnati dalla 
decadenza delle coltivazioni a 
grarie e forestall il risultato 
non potra mai essere decisivo 
ai fini della stessa sicure/za 
degli insediamenti abitati. 

Lc inondazioni di questi gior-
ni hanno rq>ortato inoltre in 
evidenza la drammatica realta 
dellc case sparse. Oggi noi ve 
diamo che I'avere costruito nel 
1950 55 migliaia di case in mez
zo alia campagna. spesso al di 
sotto del livello dei fiumi come 
presso I'Ombronc (Grossclo) e 
nelle vicinanze del Sole (Saler
no). 6 stato un delitto. un frut-
to velcnoso della politica della 
DC verso le campagne. La DC. 
nel fare la riforma agraria. 
a\-eva davanti a sd I'csempio 
delle citta agricole della Pu
glia. della forza e rompattezza 
sociale che vi avevano raggiun 
to i braccianti. e preferi le ca
se sparse, fl risultato e che vi 
cino a I Scle ci sono ancora 
oggi. quindici anni dopo la ri
forma. famiglie di assegnatari 
che ogni anno hanno le abita 
zioni allagate. Ma anche i 
drammi delle case sparse del 

Veneto e del Trentino devono 
suggerire qualcosa di nuovo 
circa il destino di questa non 
necessaria segrega zione del 
contadino sui podere. una se-
gregazione non piu giustificata 
da ragioni economiche. danno-
sa dal punto di vista dellac-
cesso ai scrvizi sociali: devono 
cioe suggerire linclusione del
la campagna in piani urbanj-
stici che si propongano di or-
ganizzarc la vita degli uomini 
in luoghi piu amici. 

Renzo StefaneVVi i 
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