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I DOCUMENT! AGCUSANO: TUTTO QUESTO ERA EVITABILE! 
r 

Su « Rinascita» una grave rivelazione 

ALLARMENEL '65: 
"FArno pud causare 

una catastrofe „ 
Lo aveva affermato l'Unione delle Province Toscane basan-

dcsi su una indagine dell'Accademia dei Georgofili 

"] Le responsabilitd dei governanti ernergono dalle relazioni ministerial! 

Po e Delta sono pericoli intollerabili 
diceva nel 1962 il 

• L'Unione delle Province Toscane, con un 
documento approvato dal proprio comitato 
diretlivo nella seduta del 15 ottobre 1905. 
aveva lanciato un preciso nllarme per le 
possibili e eatastrofiche conseguenze del dis-
sesto idrogeologico constatalo da organi tec-
nici in tutto il bacino dell'Arno. II documento 
costituisce una delle piu inoppugnabili prove 
che il governo era stato avvertito. che gli 
organi tecnic! ed amministrativi locali ave-
vano documentato il pericolo incombente. Si 
tratta. precisamente. di un verbale del comi
tato direttivo dell'Unlone. pubblicato da 

Rinascita nel numero di questa settimana. 
Eccone il testo: 

t Le vlcende e la crisi dell'agricoltura, 
Insleme al carallere dlsordlnalo assunto 
dalle attivita economlche svlluppnlesl in 
allri seltori ed in relatione ad altri fat-
tori, hanno provocato uno stato di disor-
dine idrogeologico che non pu6 non pre-
occupare per le conseguenze che ne deri-
vano per tutta I'economia e per le 
popolazioni. Lo stato di abbandono di va-
ste zone, specialmente montane e colli-
narl, la insufficienza e la Inorganicita 
degll Interventl nel campo del rimboschi-
mento da parte dell'Azlenda di Stato fore-
ate demanlall e delle autorita forestall, la 
incapacity del consorzl idraullcl ad attuare 
una politica di difesa del suolo, gli ecces-
si verificatisi nei prelievi di materiale 
inerte dall'alveo del fiuml e torrent), sono 
le cause principal! dei gravl interrogatlvi 
che si pongono all'altenzione dei pubblici 
amministratorl preoccupatl di prevenire 
i pericoli di alluvion), di frane, di erosio 
ni degll argini e dei crolli — purtroppo 
gia In atto — di opere d'arte e di llnee 
di comunlcazione e I'aggravamento delle 
condizloni per I'approwigionamento Idrlco 
dei centrl urban!. II precipitare Impetuoso 
delle acque, non piii controllate dall'uo-
mo, provoca ognl anno enormi danni anche 
alia rete viaria e provinciate. 

c Nei fiumi o si preleva troppo materiale 
inerte o non si preleva affatto e si Iasciano 
colraare gli aivei a seconda delle pressioni 
dei nrivati imprenditori impegnati nella co-
struzione di autostrade, di strade. nell'edili-
zia. e c c . senza alcuna considerazione per gli 
interessi generali e senza alcun controllo. Sia 
nel caso degli eccessivi prelievi come nel-
Paltro. le conseguenze sono sempre gravi. 
Tutti o quasi tutti i corsi d'acqua della To-
scana sono diventati a carattere torrenziale; 
o sono in piena o sono in secca con le residue 
acque inquinate >. 

D documento cos! concludeva: 
«In questo quadra occorre considerate la 

opportunity: 
a) di affrontare una politica di ordinato 

sviluppo forestale, eliminare i compartimen-
ti stagno costituiti dai consorzi di bonifica e 
dai consorzi idraulici che operano l'uno indi-
pendentemente dall'altro — se non l'uno con
tra I'altro — in rapporto alle disponibilita 
finanziarie anziche, alle efTettive necessita e 

L 

compiendo "scelte" imposte dalle pressioni 
anziche dalle valutazioni di ordine tecnico 
genera le; 

b) di disciplinare la raccolta ed il de-
flusso delle acque degli Impianll Idroelet-
trici dell'Enel con la volonta di armoniz-
zare gli interessi dell'lndustrla idroelettri* 
ca con quelli di carattere piu generale; 

c) di disciplinare, inoltre, analoga-
mente a quanto detto per I'Enel, la fun-
zlone degll stessi laghetti colllnarl (237 
gla rilevati nella sola provincia dl Flfen-
ze) coslruiti con II concorso determinante 
dello Stato e, nella loro maggloranza, Inu-
tilizzati per I'agrlcoltura; 

d) dl prospettare la costruzlone di ba-
cini o laghetti per contenere le acque nei 
period) di piena e per assicurare il de-
flusso nel period! di magra specialmente 
In cert! corsi d'acqua a carattere torren
ziale sul quali si affacciano attivita eco
nomlche che ne hanno assoluta necessita 
come e il caso del fiume Bisenzio e Tin-
dustria tessile pratese; 

e) dl assicurare che alia base dei pre
lievi dl materiale inerte dai corsi d'acqua 
slarto present! gli interessi della salva-
guardla delle opere d'arte e degll argini; 

f ) di evitare gli scarichi in acque 
pubbllche dei rifiuti dei centrl urban! con-
vogltati nelle fognature; 

g) di istituirc un servizio di vigilanza 
idraulica e di prevenzione e repressione degli 

scarichi di materiale inquinante posti sotto 
una direzione unificata. 

Per le ragioni esposte si propone: 
1) un'inizi.itiva dell'URPT per uno studio 

generale delle condizioni idrogeologiche dei 
bacini imbriferi dei corsi d'acqua della Tosca-
na. studio articolato per bacini imbriferi. a 
stretto contatto con gli amministratori comu-
nali; 

2) in via subordinate il patrocinio del
l'URPT ad incontri tra province e comuni di 
ciascun bacino imbrifero per affrontare detto 
studio nelPambito dei bacini medesimi e coor-
dinarlo sul piano regionale; 

3) di mettere gli elaborati a disposizione 
del Comitato regionale della Programmazio-
ne economica; 

4) di chiedere al Comitato regionale per 
la Programmazione economica che avochi a 

56 — o comunque inter\Tenga e diriga — la 
redazione del Piano regolatore regionale de
gli acquedotti >. 

Questo il documento pubblicato da Rinascita. 
Come riferisce l'inviato del settimanale a 
Firenze. l'Unione delle Province Toscane. nel 
pervenire a queste conclusion! si era servita 
tenendone conto come base tecnico-scientiflca 
di una inchiesta che sulle condizioni idrogeo
logiche del bacino deH'Arno era stata con-
dotta dall'Accademia dei Georgofili. A que-
st'ultima inchiesta avevano collaborato una 
serie di tecnici che da anni si occupano di 
questi problemi. Una serie di voci, di allar-
mi. di documenti che rimasero inascoltati con 
le conseguenze che oggi costituiscono il dram-
ma dell'intera Toscana e del paese. 

ministero dei LLPP. 
Per il completamento dello scolmatore deH'Arno, affermava lo stesso mi
nistero, « non sarebbe giustificata alcuna remora» • I tecnici chiedono 
sempre maggiori stanziamenti ma il governo trova i soldi per le autostrade 
e regala 700 miliardi ai padroni con la fiscalizzazione degli oneri sociali 

n minlstro dei LL.PP.. stan-
do alle indiscrezioni pubblica-
te ieri da un foglio romano del 
pomeriggio. avrebbe ordinato 
un'inchiesta per accertare le 
cause della spaventosa inonda-
zione di Firenze. La notizia e 
stata smentita. ma se veramen-
te I'on. Mancini volesse dispor-
re una rigorosa inchiesta gli 
suggeriremmo di non rormarsi 
ad accertare le ragioni per cui 
sarebbero stati alzati fuori 
tempo gli sbarramenti dei ba
cini sovrastanti il corso supe-
riore deH'Arno, ma di andare 
fino in fondo. di appurare cioe 
se accanto ad eventual! motivi 
tecnici contingent! non vi siano 
anche. e soprattutto. motivi di 
ordine politico. 

Questa parte deU'inchiesta. 
che 6 quella che conta. l'ono 
revole Mancini pu6 farla da 
solo. Sara sufficiente che si 
faccia consegnare dai suoi uf-
flci la relazione ministeriale 
sulla famosa « legge sui fiumi » 
del 25 gennaio 1962. Vi potra 
leggere fra I'altro che «altri 
lavori di completamento ri-
guardano la scolmazione delle 
piene del Reno, del quale si ri-
cordano le calamitose alluvion! 
del passato, e deU'Amo: lavori 
questi — reca testualmente il 
documento — che sono in avan-
zato corso e per i quali non sa
rebbe giustificata alcuna re
mora >. 

Incominci, dunque, da qui il 
ministro Mancini s e vuole ac
certare la verita sul disastro 
di Firenze e di mezza Toscana. 
Incominci ad accertare il moti-
vo per cui il completamento 
dello scolmatore deH'Arno era 
urgente e indilazionabile nel 
1962. mentre. come riferiva lo 
altro giorno l'agenzia sociali-
sta ADS Kronos, non era piu 
tale nel 1965, anno in cui I mi-
nisteri finanziari avrebbero re-
spinto le richieste del dicastero 
dei LL.PP. per una serie di 
opere idrogeologiche, fra cui 
quelle per l'Arno. 

Arrivera cosi alia conclusio-
ne che se Firenze. Grosseto. 
Pontedera, Trento e decine di 

Dichiorazione del prof. Alberto Masani 

Nessuna fatalita e invocabile 
dalpunto di vista scientifico 

Una situazione meteorologica che si ripete puntualmenfe, piu o meno grave, ogni 
anno — Mancano da troppo tempo una politica fluviale e la difesa dal mare 

NeUa stagione di transizione. 
che possiamo grosso modo 
centra re nel mese di novem 
bre. la situazione mcteoroiogi 
ca e caratterizzata dal fatto 
che le depressioni atlantiche 
gi spostano con relativa facili
ty verso l'Europa poiche sul 
continente europeo non esiste 
una situazione di pressioni sta-
bili e tali da bloccare o devia 
re (verso nord) tali perturba-
noni. 

L'epicentro delle zone depres-
sionarie interessa frequente-
mente una zona assai vasta 
che si estende dall'Italia cen 
trale fino ai Balcani. Una zona 
di alta pressione (antiacione) 
si localizza in genere piu a 
ovest ed alimcnla la zona de-
prcssionaria convogliandovi 
aria salura di umidita. Una 

- tale situazione si \erifica tutti 
gli anni. puntualmente. nel pe-
riodo di fine ottobre — primi di 
novembre portando pioggia e 
maltempo neUe zone depressio-
narie, 

In questo pcriodo. quindi. il 
tempo e poco buono. e pud es 
serio piu o meno a seconda 
dcU'annata e dei momenti in 
cui la depression* si forma e 
si localizza nella regione inte 
ressata. In talc situazione as 
sume anche molta importanza 
lo stato del mare, per le zone 
rivierasche. poiche e anch'esso 
frequentemente agitato da ven 
ti forti e rende piu difficile lo 
sbocco dei fiumi. 

Anche quest'anno. come tutti 
gli altri anni. si e verificata la 
Btcdetta situazione meteorologi

ca, con un carattere. meteoro-
logicamente parlando. insolito. 
ma che rientra largamcnte nel 
I'ordine delle eventualita. sen
za nulla di particolarmente ec-
cezionale. II fatto che gli effetti 
siano stati cos) disastrosi deve 
ricercarsi senza dubbio nel 
concomitante verificarsi di 
eventi particolari (ma tutt'al-
tro che impossibili) e alia par-
ticolare incuria con cui i fiu
mi sono stati abbandonati a se 
stessi. 

E' noto che negli ultimi anni 
i fiumi italiani. per il naturale 
modificarsi del letto in cui 
scomono. si sono trovati in una 
situazione alquanto precaria. 
ed e proprio per questo che nel 
1963 fu tenuta una conferenza 
internazionale cui partecipa-
rono i piu quota ti specialisti 
in materia. 

Pertanto. da un punto di vi
sta scientifico. se non possia
mo certo dire • tutto previsto ». 
possiamo pert dire «tutto nel-
I'ordine del conosciuto come 
possibile ». Specialmente tenen-
do conto del fatto che i corsi 
d'acqua sono stati lasciati a se 
stessi (ad eccezione di poche 
opere) e che mancano total 
mente le dighe di protrzione 
dal mare, particolarmente ne-
ccssarie intomo al Delta del Po 
(sul tipo di quelle esistenti in 
Olanda) Dal punto di vista 
scientifico. quindi. si deve te-
ner hen lontana la parola « fa
talita > o simili, e occorre in-
vece sottolineare che quanto e 
accaduto c il risultato di una 
politica fluviale che non e sta

ta fatta. ma che doveva esser 
lo. poiche la scienza aveva ben 
chiarito tutta la situazione. 

Bisogna aggiungere subito 
che le opere necessarie sono 
assai costose in questo genere 
di lavoro e che pertanto un 
governo che si trovj a dover 
decidere di affrontarle, dispo-
nendo di mezzi relativarnente 
limitati. deve essenziaJmente 
fare una scelta fra queste e al-
tre opere da eseguire. Ma e 
proprio in questa scelta che 
quel governo si caratterizza nel 
suo aspetto sociale. ed e ap-
pttnto nella scelta che non e 
stata fatta che il governo ita 
liano si e caratterizzato come 
sordo alle esigenze di caratte
re generale. 

Qui e non altrove risiede una 
delle principali cause del di
sastro cui oggi assistiamo. 

A tutti coloro che eventual-
mente volessero sostenere che 
se anche certe opere fossero 
state eseguite. sarebbero state 
sopraffatte dalla eccezionale 
\iolenza deH'evento. dobbiamo 
rispondere che quando acca-
dono calamita come queste il 
problema non e quello di di-
scutere se sarebbero accadute 
ugualmente o meno. ma se e 
stato fatto tutto quello che era 
necessario e pn^sibile. Oggi ci 
tron'amo di fronte a una cata-
strofe che si e \-erificata senza 
che sia stato fatto nulla per 
tentare di fermarla. pur sapen-
do che era largamente nel-
1'ordine naturale delle cose. 

prof. Alberto Masani 
dell'Osservatono di Brera 

Incredibile 
a La Spezia: 

la Prefettura ferma 
un'aufoemofeca 

diretta a Firenze 
LA SPEZIA. 10 

Soltanto oggi siamo venuti a 
conoscenza di un grave epi=o-
dio. che testimonia la lentezza 
burocratica con cui le prefetture 
dispongono i ser\izi di soccorso 
alle popolazioni colpite dall'allu-
vione. Domenica pomeriggio un 
radioamatore 5pe7zino captava 
da Firenze questo drammatico 
rrsessaggio: «Abbiamo urgente 
bisogno di plasma sanguigno. 
Pro\-\edete con urgenza >. II ra
dioamatore si metteva immedia-
tamente in contatto con un fun-
zionario della questura. afHnche 
si prov\edesse all'invio del pla
sma. L'AMS prminciale. che 
nella mattinata aveva imiato i 
propri associati ad efTettuare pre
lievi straordinari per aumentare 
le proprie scorte di plasma, ve-
niva informata dell'urgente ne
cessita. Si organizzava in bre-
vissimo tempo una autoemoteca 
e agenti della pofizia stradale 
venivano inraricati di scortarla 
fino a Firenze. Quando la co-
lonna stava per mettersi in viaff-
gio, essa veniva bloccata. La 
prefettura adduceva come mo-
tivo il fatto che non era giunta 
da Firenze una comunicazione 
uftldale. La colonna poteva met
tersi in movimento soltanto a 
tarda notte. 

altri centri piccoli e grandi e 
vastissirae campagne deUa To
scana e del Veneto sono state 
devastate, se il Paese ha dovu-
to subire danni incalcolabili e 
centinaia di vittime. non lo si 
deve al fatto che alcuni sbar
ramenti sono stati alzati un no' 
prima o un po" dnpo. ma alia 
insensibilita. all'ini'apatita. al 
Pirresponsabilita dei governi 
die hanno « retto» il timone 
dello Stato in tutti questi anni. 

Abbiamo potuto consultare 
ieri alcuni documenti deUo stes
so ministero dei LL.PP. e pre
cisamente le relazioni sui < pro-
gressi > compiuti neU'attuazio-
ne del Piano orientativo per la 
sistemazione idrogeologica del-
I'ltalia relative agli anni 1960. 
1961 e 1962. Abbiamo letto in 
queste relazioni cose altamen-
te istruttive. fra cui ad esem 
pio che nei primi 9 anni di ese-
cuzione del Piano sono state 
realizzate opere idrologiche e 
idro agrarie per complessivi 
483 miliardi. contro i 765 pre-
visti (85 all'anno). Gia diverse 
volte I'opposizione comunista e 
gli organi tecnici decentrati 
avevano chiesto forti aumenti 
degli stanziamenti per poter e-
seguire le opere che la sem
pre piu grave situazione richie-
deva. E che questa fosse la ve
rita lo ammetteva il ministero 
stesso. Ndla relazione del '60, 
fra I'altro, si pud leggere che 
« per poter concludere le opere 
(idrologiche) secondo le previ-
sioni del Piano orientativo del 
1953 6 necessario aumentare so-
stanzialmente i finanziamenti >. 
Circa le opere idraulico-fore-
stali — ammette ancora il do
cumento — < i risultati sono in
sufficient! per la risoluzione 
del problema dell'erosione e 
del consolidamento e difesa dei 
terreni montani. sicche si ren
de manifesta la necessita di 
un incremento degli stanzia
menti specialmente per l'ltalia 
settentrionale dove non puft in-
tervenire la Cassa del Mezzo-
giorno ». 

Le stesse perorazioni, con le 
medesime parole, sono ripetute 
nelle relazioni per il 1961 e per 
il 1962. Gli estensori dei docu
menti. anzi. si preoccupano di 
far notare che i richiesti mag
giori stanziamenti sono urgenti 
e indifferibili. facendo compor-
re in corsivo i passi in questio-
ne. Ma la situazione rimane 
immutata. anche se nel frat-
tempo avviene la sedicesima 
esondazione del Po, anche se il 
disordine idrogeologico del Pae
se si aggrava fino al punto che 
lo stesso governo ammetteva 
nell'ottobre scorso che erano 
allora necessarie opere idro
geologiche per 2159 miliardi. 

Addirittura, comprendendo 
che i 127 miliardi in 5 anni 
stanziati per la cosidetta legge 
sui fiumi del gennaio '61 erano 
un'inezia rispetto alle crescenti 
necessita. il ministero dei La
vori Pubblici scriveva che < le 
somme a disposizione hanno 
forzatamente limitato le previ-
sioni a una sola parte delle piu 
preminenti necessita di carat
tere nazionale ». Nel frattempo 
il Magistrato del Po e gli altri 
uffid distaccati chiedono nuo-
vi stanziamenti «per un mi-
gliaio di miliardi >. come spie-
ga sempre la relazione mini
steriale. Nel frattempo. in pie-
no boom economico. il governo 
trova il modo di stanziare 1200 
miliardi per le autostrade. ma 
per i fiumi e il rimboschimento 
i soldi non d sono. E" necessa
rio quindi operare delle scelte 
« in relazione alle piu urgenti 
esigenze». fra cui mancano 
proprio la sistemazione del ba 
cino del Po e del Delta padano. 
di cui si riconosce comunque 
che si trova no in una « situa
zione di grave pericolo ». 

«Le deficienze del bilancio 
— prosegue il documento mini
steriale — e quelle dei fondi 
assegnati alia legge (sui fiumi 
ndr) del 25 gennaio 1962 non 
permetterebbero di risolvere 
che una piccola parte del pro
blema del Delta e lascerebbero 
insoluti altri e non meno im
portant! problemi di difesa 
idraulica >. c n finanziamento 
di questi lavori (Po e Delta. 
ndr) — promette il ministero — 
dovra essere assicurato con 
una legge speciale perche la 
permanrnza del grave pericolo 
costituito dal!'insufficienza de
gli alvei nei rami deltizi a con
tenere la portata di massima 
piena d divenuta ormai intolle-
rabile >. 

II governo. dunque, t I mi-

nistri singolarmente, sapevano 
come stavano le cose. Sapeva
no che lo scolmatore dell'Arno 
e quello del Reno andavano 
completati con assoluta urgen 
za. Sapevano che il « grave pe 
ricolo» rapprescntato dal di 
sordine del bacino del Po u del 
Delta era diventato * intollera 
bile » Nun solo pero la « legge 
speciale » rimane lettera morta. 
ina nei tie anni successivi. no 
nostante il « grave e intollera-
bile pericolo > snvrastante la 
Padana. la Toscana e altre re-
gioni. vengono spesi per la di
fesa del suolo soltanto 217 mi
liardi. compresi i quasi 98 im-
plegati in opere non prcviste. 

I soldi non ci sono. si conti-
nua a dire. Ma proprio in que
sti ultimi tre anni il governo 
regala ai padroni ben 700 mi
liardi con la « fiscalizzazione 
degli nneri sociali * e abbunna 
alia Mont-Edison una pesantis-
sima tassa di fusione. 

Questa on. Mancini 6 mate
ria per una seria inchiesta. 
Ma si preferira far saltare 
qualche « lentocrate » piu o me
no distratto. o magari piu 
preoccupato di certi gover
nanti? 

sir. se. 

SOLO ORA I MINISTRI SI SONO DIVISI LE COMPETENZE 

OMBRONE: PROGETTI 
FERMI DA 8 ANNI 

Una ultcriore dimostrazione 
di quanto stiano a cuore al go
vernanti i problemi della si
stemazione idrologica e idrau-
lico-agraria del Paese e data 
dalle risposte che i ministri 
dei Lavori pubblici e dell'Agri-
coltura hanno fatto a due in-
terrogazioni del compagno ono-
revole Tognoni. 

Tognoni chiedeva di sapere 
« se e quando verranno finan-
ziati e attuati i lavori di si
stemazione del " canale diver-
s ivo" (scolmatore) del Hume 
Ombrone per garautire la si-
curezza della citta di Grosseto 
e ridurre i danni delle colture 
causati dalle inondazioni *. per 
cui erano stati predisposti vari 
progetti. il 7 novembre HMM. 
I'8 maggio 111(53 e il 30 novem 
bre 1957. II ministro dei La 
vori pubblici risponde nel set-
tembre scorso. anche per il 
suo collega dell'Agricoltura. 
che i progetti in questione « sa-
ranno quanto prima sottoposti 
all'esame e definitivo parere 
del Consiglio superiore dei la
vori pubblici >. 

Per quanto riguarda il pro-
getto del 30 novembre 1957 
(515 milioni) relativo al « ri-
pristino del canale diversivo 
dell'Ombrone » e alia sua tra-
sformazione in « scolmatore », 
il ministro dei Lavori pubblici 
informa il compagno Tognoni 
che il Ministero dell'agricoltu-
ra. con nota 23 luglio 1965, 
« ha fatto presente clie l'ispet-
tore generale del Genio civile, 
con relazione in data 19 mag
gio 1965. ha rifcrito che le 

opere in programma, data la 
loro natura idraulica sono in 
prevalenza di competenza del
la • sua amministrazione. per 
cui ha proposto di aftldarne la 
esecuzione al Genio civile di 
Grosseto >. Nella stessa rispo 
sta si legge che invece per i 
lavori di prolungamento del 
canale fino al mare (progetto 
stralcio di 128 milioni) <si 
propone di aflidarli al Consor-
zio di bonifica grossetana ». 

Per arrivare a « proporre t. 
In ripartizione delle compe-
tenze. dmunie. ci sono vuluti 
8 anni (dal 1957 al 1965). ma 
il bello e the il ministro dei 
Lavori pubblici nella sua ri 
sposta aifeima tranquillami'h 
te che « per altro nun si puo 
nascondere die attualniente 
non vi sono fonti disponibili 
per il (inanziamento da parte 
di questa amministrazione del
la parte dei lavori a proprio 
carico ». 

Con la sua seconda interro-
gazione Ton. Tognoni chiedeva 
i s c e quando. nel quadro del 
finanziamento dei progetti di 
inibrigliamento dell'Ombrone e 
suoi allluenti a scopo irriguo. 
era previsto 1'ultcriore llnan 
ziamento per la costruzionc di 
una diga sul Farma (a Torniel 
la di Grosseto). per cui era gia 
previsto un finanziamento di 
un miliardo >. Tognoni inoltre 
chiedeva « se era stata definita 
la vertenza Ente Maremma-
ENEL circa la disponibilita 
delle acque del Merse e se 
era stato raggiunto un accor-

do fra Ente Muremma e ENEL 
circa I'utilizzazionc delle ac
que per produrre energiu elet-
trica ». 

II ministro dell'Agricoltura 
risponde che I' ENEL « ha con-
fermato I'impossibilita di col-
laborare alia realizzazione del
le opere progettate dall'Ente 
Maremma >. il quale di conse-
guenza ha prcdisjxisto un nuo-
vo progetto per la sola utiliz-
zazionc irrigun delle acque del 
Merse e del Farma in tin com 
prensorio di circa 30 mila et-
tari (811 mila nel progetto ori-
ginario - u.il.r.). Tale nuovn 
progetto o oia iiU'es-ime del 
(ienio cixile di Siena, per cui. 
« appena ultimata listruttoria 
e condotte a teimmc le uula-
gini previste in progctlo. I'En-
te Maremma potra dare inizio. 
compatibiiinente con le dispo
nibilita finanziarie. ai lavori in-
dicati ». 

Si tratta. come e evidente. 
di opere di bonitica c di utiliz-
znzionc delle acque da esegui
re congiuntamente sia per pre-
servare il bacino deirOmbrune 
da possibili calamita die per 
sviluppare 1'agricoltuia. Le pin 
tic-lit' relative sono ini/iate da 
anni - e le pressioni eserci 
tate sui competent! ministeri 
sono state continue e insisten 
ti — ma le risposte dei ministri 
sono sempre uguali: mancano 
i soldi. 

Ora. dopo il disastro. non 
solo si dovraituo risarcire I 
danneggiati ma le stesse opere 
richieste costeranno almeno 
dueccnto miliardi di piu. 

L'alluvione ha falciato redd it i immediati e futuri 

ALTRE MIGLIAIA Dl C0NTADINI 
D0VREBBER0 LASCIARE I P0DERI 

Oichiarazione del prof. Mario Cennamo 

Come prevenire 
le epidemie 

Le conseguenze dell'alluvio-
ne. dal punto di vista igienico 
sanitario, sono di immensa 
propoTzione. tanto piu in un 
paese come il nostro nel qua
le manca una vera organiz-
zazione capillare di questi 
servizi e circa V80 per cento 
degli ottomila comuni e pri-
vo di un efficiente ufficio sa 
nitario. Esso infatti e affida-
to non alio specialista igie-
nista, bensi ad un medico ge-
nerico, che di solito 6 il me
dico condotto. 

I problemi immediat, che 
sorgono da cataslrofi di que
sto genere investono prima 
di tutto. per quanto cio sem-
bri a prima vista paradossa-
le. proprio il riformmento di 
acqua potabile. per Vinquina-
mento della rete idrica da 
parte dei liquami del siste 
ma di foanatura (sconvolto 
dai franamentt. dagli smot-
tamenti, e spesso anche dal-
I'esplosione delle condutture 
per il sovraccarico) e dagli 
immancabili fenomem putre-
fattiri di maogiore o minore 
entitd che seguono I'annega-
mento e la macerazione in 
acqua degli animalt domestt-
ci e di aUevamento. Abiluati 
ormai come siamo a consu-
mare in media dai 100 ai 
trecento htri d'acqua al 
aiorno. poter disporre solo 
di quei pochi Utrt a te 
sta che possono essere for-
nitt dot foccorsi esterni. di-
r^nta giustamenle un fatto 
ossessito non trascvrabile. 
Specie quando esso st pro* 
lunga per giorni e settimone. 
Per cui non tara male ricor-
dare che Vebolliv.or.e dell'ac-
aua e un metodo piu che suf
ficiente per la depurazwne e 
la potaMitd. 

L'elimmazione delle fonti di 
mquinamento non pud che 
essere infatti molto lenta. do 
cendosi procedere prima di 
tutto alia distruzione delle ca-
rogne animalt (il metodo pi& 
semplice & queUo di seppeUi 
re in grandi fosse comuni co-
perte da abbondante strato di 
calce nra) ed alia ricostruzio 
ne della rete idrica. hberata 
da ogni contammazione delle 
cosiddetle « acque neve». il 
cut smaltimento normale e 
ostacolato oltre 0 limite dei 
comuni « scaricatori di piena » 
e va quindi spesso completa-
mente rmnovaio. Mo anche 
una vdta raggiunta nuova-
mente, dopo le diverse prove 

della clorazwne. la potabilitd 
dcll'acqua della rete delle tu-
bazioni normali. il compito 
dell'ipienista non d terminalo. 
dovendosi provvedere al con
trollo sistemattco di tutti i 
locali pubblici. ed in parti-
colore di quelli dove si con-
fezionano e si distribuiscono 
alimenti e bevande. nei quali 
Vacqua alluvionale, che deve 
essere considerata potenzial 
mente infetta. ha stazionato 
piu o meno a lungo. Essi de-
rono essere accuratamente 
dixmfeltati. a seconda delle 
possihilita dei mezzi a dispo
sizione, prima di essere re 
stituiti all'uso. 

Questi gli aspetti piu ma 
croscopici. perchd se si do 
vessero analizzare te conse 
ouenze su sinnoli seltori 
idaliapprovrwonamento ah 
mentare al funzionamento 
deali istituti ospedalieri. dal
le spazzature urtxine ai cimi 
Ieri ed infine dal pericolo di 
epidemie tossialimentari. a 
quello meno visibile di ma-
lattie reumatiche e respira-
torie. specialmente nei bam
bini e negli anziani. per la 
lunga permanenza in ambien-
ti freddo-umidi ed in condizio
ni precarie di alimentazione e 
di restiario). si comprende-
rebbe ancor megho che un 
fenomenn aUuviannle dt tale 
portata. come quello che ha 
sconvolto il nostro paese. ol
tre ad avere prodotto danni 
ancora incalcolabili sul piano 
pretlamente economico. ha de 
terminalo conseauenze igieni 
cosawtarie che si protrarran 
no ancora a lungo e la cui 
aratita non pfArd mat essere 
ralutata ne indenwzzato con-
cementemente. 

Di fronte alia evidente ca-
renza dei servizi e deo'.i stru-
menti necessart a riparare 
questi danni. sia neUe grandi 
cittd come Firenze e Trento. 
e tanto piu net piccoli cen 
tri rurali. sarebbe gia di un 
certo conforto se Vammini 
strazione sanitaria degli enti 
locali e dello Stato ottenesse. 
tra i fanfi buoni proponimenti 
che si fannn il aiorno dopo. 
che a <i impepnasse veramen-
te ad assicurare su tutto il 
territorio nazionale un ade 
auato servizio igienico sanita
rio. all'altezza della rirfltd e 
dei bisogni moderni. 

Prof. MARIO CENNAMO. 
libera docente di Medicina 
*ociaIe. 

Le misure proposte per evitare un nuovo esodo: 
fondo di solidarieta, rifornimento zootecnico a 
cura degli Enti, sospensione dei canoni d'affitto 
L'alluvione rischia di imprime-I basi diverse e per favorire uel-

rc un'altra spinta alia spirale 
deU'abbandono di vaste zone agri-
cole. La distruzione dei sopras-
suoli, e ancor piu del bestiame. 
in vaste zone come la Maremma 
grossetana. la valle dell'Arno. il 
Veneto, larghe strisce della pia-
nura emilinna e del Snlernitano 
non ha spazzato via solo i red-
diti immediati dei contadini ma 
anche la prospcttiva di reddito 
per unadue anni: talvoltn ha in-
taccato le basi stesse dell'attivita 
agricola. Si e parlato di 800 mi
liardi di danni all'agricoltura ma 
chi lo ha fatto ha messo in rilie-
vo. anzitutto. i danni della « pro
priety terriera» piu che quelli 
subiti dalle popolazioni. Se que
sta impostazione venisse accet-
tata ed entrassero in funzione i 
sistemi. gia praticati dal governo 
con la legge n. 739. di rifusione 
dei danni alia propricta e non ai 
lavoratori. il pericolo deU'abban
dono di vaste zone agricole sareb
be inevitabile. 

Per queste ragioni ieri stesso. 
con una lettera inviata ai parla-
mentari, la Direzione deU'Allean-
za dei contadini ha invitato gli 
organi legislative a rendere al piu 
presto operante il Fondo di so
lidarieta nazionale die de\e ga 
rantire anzitutto il reddito dei 
contadini. 

Un'altra iniziativa e stata presa 
dall'AUeanza per la ricostituzjone 
del patrimonio zootecnico: si chie-
de che gli enti di sviluppo (Ente 
Maremma in Toscana: Enti Del
ta e Tre Venezie al Nord; Ente 
Campano nel Scle) formulino im-
mediatamente un piano di rifor
nimento zootecnico delle zonc-
colpite. 

La garanzia del reddito dei La 
voratori agricoli si dovra rea-
lizzarc. inoltre. anche attraverso 
I'szione contrattuale Per gli ef 
fitti. nel quadro della campagna 
per applicare I'articolo 3 della 
legge 567 fremuncrazione prio 
ritaria del lavoro prima del pa-
gamento del canonc). si chiede 
che i canoni tengano puramente 
e ^emplicemente a bo) it j nolle z<v 
ne colpite dalle allinioni fino a 
che non saranno ricostituite le 
basi stesse del reddito. Per la 
mezzadria. il segretario della ca-
tegona. on. Ogmbene. parlando a 
Carpi ad una manifestazione con-
tad ina ha detto che c assurdo sa
rebbe insistere ancora per dare 
al!a trattativa nazionale sull'ap 
plicazione della <o6 una conclu-
sione sulla base del noto schema j za risposta del ministro dei La-
Rcstivo che i mezzadri hanno | vori Pubblici affinche fossero 
giudicato negativo. Sarebbe in- messi a disposizione del suo 

l'attivita degli organi ministe-
rinli I'affermazioiic di nuovi di-
ritti contrattuali 

Gravissime sono le responsabi-
lita del ministero deH'AgricolUira 
in tutto il vasto campo delle o|»e-
re agricolo-forestall connesse al
ia rcgimentazinne delle acque. 
Esse sono risultate. poi. aggra
vate dall'insipienza delle dichia-
razioni fatte in TV da uno dei 
funzionari che segue il settore. 
il direttore generale Pizzigallo. 
ton cui si c cercato di coprire 
le responsabilita gravissime riel-
ramministrazione pubblica. in pn-
mo luogo dei Consorzi di bonifi
ca Titnlnri r|i * pi.Tni i intrres-
santi cjuasi tutti I bac:ni nion-
tani. piani frrmi nei cas^etti t\x 
decenni. i Consorzi rapprrsen-
tano un'indebita delega di vitali 
questioni d'interesse pubblico al
ia grande propricta terriera e a 
commissari prcfettizi mcap.ici di 
rappresentare la rcalta delle zo
ne intercsate e Cli interessi del
le popolazioni. II governo non 
ha finanzinto i « piani » ma an 
chr la propricta terriera <•! e 
limitata a s[>eculare sin magn 
contnbuti ticevuti. ad arraffarli 
nel modo piu scandaln^o a fini 
cli profitto. Ora che si tratta di 
porre mano a un intervento p.ih-
blico coordinate), su vast a scala. 
che comprenda sistemazioni mon
tane ed agricole. arginature dei 
fiumi e costruzione di bacini ar
tificial] a scopo irriguo. d neces
sario che venga posta la parola 
fine alia scandalosa gestione con
sort ilo iniziata dalla Icgce f«-
scista del 1933. 

Interrogazione 
di Anderlini 

sulla polemica 
Mancini-Colombo 

per i fondi dopo le 
alluvioni del '64 
II compagno sociahsta onore-

vole Anderlini ha rivolto al Pre-
sidente del Consiglio e al mi
nistro del Tesoro una interroga
zione per sapere c se corrispon-
dono al vero le notizie relative 
ai ripetuti solleciti r.masti scn-

fatti inconcepibile, nel momento 
in cui d necessario ripristinare 
gran parte degli allevamenti e 
fare un largo uso di macchine. 
far pagare le spese al 58« al 
mezzadra E* auspicabile che an 
che la CISL e la UIL riconsi 
derino il prob'ema e che il mi
nistro deH'Agricoltura si adoperi 
per riprendere le trattafive su 

Dicastero i fondi necessan alle 
piu urgenti riparazioni dei danni 
provocati dalle passate alluvio
ni del secondo «vemestre del 1964: 
se e quali conseguenze la man-
cata erogazionc di questi fondf 
abbia avuto jn relazione alia ra
ceme alltivione. in particolare 
per cio che si riferisce al re 
gime deU'Aroo ». 
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