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Urgenti misure 
per non costruire 
sotto Vincubo 
di nuovi disastri 

L'Arno e i suoi afjluenti potevano esplo-
dere da un momenta all'allro, il governo 
e gli organ't tecnici provinciali lo sapeva-
no da quasi due decenni. Questa & la con-
clusione che si trae dalla lettura della 
relazione presentata nel 1949 dall'ing. Ed-
mondo Natoni a nome del Centra econo-
mica regionale per la ricostruzione di Fi-
renze. Edmondo Natoni parlava dall'alto 
di una competenza diretta (era stato diret-
tore della Sezione idrografica di Pisa e 
Spezia) e da un posto di responsabilita 
eminente, quello di Provveditore alle ope-
re pubbliche per la Toscana, ma le pro-
poste fatte nella relazione del 1949 — ripe-
tute nel 1956 in una studio d'insieme del-
VAccademia dei Georgofili — non furono 
prese in considerazione. La stessa sorte 
ebbe la proposta di un Ente che provve-

desse organlcamente al bacino dell'Arno 
contenuta nella relazione del prof. Fran
cesco Ferrara, sempre a nome del Centro. 

Le responsabilita gravissime che emer-
gono dai due documenti, di cui pubbli-
chiamo le parti essenziali, non sono le 
sole. Nei prossimi giorni pubblicheremo la 
documenlazione che abbiamo raccolto nel 
corso di un'inchiesta svolta ad Arezzo. Fi-
renze, Pontedera, Castelfiorentino e Gros-
seto. 11 nostra scopo, nel mettere in evi-
denza la responsabilita di uomini ed orga-
nismi, non e quello di aprire processi a 
singoli funzionari o amministrqzioni, ma 
ad una politico che occorre sconfiggere 
ea invertire per aprire la strada a due 
misure: la realizzazione di un program-
ma unitario di sistemazioni idraulico-agra-
rie e la riforma istituzionale di quei poteri 

pubblici che hanno dimostrato in maniera 
fin troppo tragica la loro incapacity di fron-
teggiare la situazione. . > . , . -

In questi giorni nelle zone colpite dalle 
alluvioni si sta tentando di riorganizzare 
la vita e I'economia alio scoperto. Baste-
rebbe poca pioggia per far esplodere nun 
vamente fiumi e torrenti con conseguenze 
ancora piit gravi del 4-5 novembre. Quello 
che si sta facendo. risponde non solo a 
essenziali necessita di vita, ma anche a 
un atto di coraggio che potrebbe essere tra-
dito da un momenta all'altro; che e gia 
stato tradito nelle decisioni prese ieri al 
Consiglio dei ministri e nelle dichiarazioni 
dei Pieraccini e dei Colombo che parlano 
di ricostruzione, ma non di sicurezza e dei 
margini di garanzia per Vavvenire. 

Eppure, il domani ha un aspetto tre 

mendo se non iniziera subito la sistema-
zione idraulicoagraria della regione. Nel 
diagramma delle piene che pubblichiamo 
e detto che, pur in presenza di pioggie 
scarse o costanti, le piene dell'Arno sono 
sempre piu forti: VArno e ormai un tor-
rente incontrollabile dal monte alia face, 
una furia che pud irrompere in qualsiasi 
momento sulle citta. Che la campagna si 
spopoli pud risultare ipotesi accettabile a 
qualche propagandista dei monopoli (non 
a noi); ma dopo? E' accettabile che il 
milione di persone che vivono nel bacino 
dell'Arno subiscano questa minaccia? E' 
accettabile la distruzione del patrimonio 
di storia che vive in citta come Firenze 
e Pisa? 

Tutti oggi rispondono di no, indignati, 
ma perche non si rimanga alle parole 

occorre rendersi conto che ogni anno in 
Italia cala a valle un miliardo di mctri 
cubi di materiali trasportati dall'acqua. 
Limitarsi ad alzare argini ai fiumi signi-
ficherebbe fabbricare trappole mortali per 
le citta che si vorrebbero difendere. Oc
corre quindi il pieno controllo della situa
zione agricola e forestale: imponcndo la 
sistemazione ai privati, laddove e possi
ble, espropriando i terreni e gestendoli in 
forma pubblico quando non e possibile 
otlenere garanzie dai prirafi. 

Pur non prevedendo I'esproprio, il pro-
gramma presentato nel 1949 dal Centro 
regionale per la ricostruzione aveva gia 
acquisito questi punti essenziali, della or-
ganicita del programma e della subordi-
nazione ad esso degli inleressi privati. 

Renzo Stefanelli 

II Provveditore alle opere pubbliche ing. Natoni espone la situazione di pericolo esistente quasi in ogni tratto del fiume e degli affluenti — Una sola possibility di risol-
vere il problema alia radice: unire in un futto organico impianti idroelettrici, bacini di irrigazione e per fornire acqua abbondante alle citta — Del piano esposto nel 
1949 dal Centro regionale per la ricostruzione un solo punto e stato realizzato, la costruzione delle dighe della Self - Valdarno, aggravando lo squilibrio del sistema 

Con la prcsontc relazione si 
vogliono passare in rapida ras-
segna i problemi di maggiore 
importanza che si debbono af-
frontare e risolvere per otto-
nere, con una generate ed or-
ganica sistemazione del bacino 
dell'Arno. pin sicure difese 
idrauliche e migliori utili/zazio-
ni dei deflussi. 

Nel Casentino occorre. anzi-
lutto. restaurarc e ripristinare 
quelle opere di sistemazione 
eseguite nei primi anni del 
1800 sia nell'alveo principals, 
sia in quelli di alcuni dei suoi 
affluenti principals 

I corsi d'acqua tendono a ri-
prendere il loro antico corso 
tortuoso. sicche 6 necessaria 
una vigile e accurata manuten-
zione che e mancata o e stala 
trascurata, come nel tratto di 
Arno tra la conflucnza del Fiu-
micello e quella del Solano e 
nel tratto piu vallivo del Fin-
micello. per cui si e riprodotto 
lo stato di disordine idraulico 
preesistente al 1800 peggiorato. 
forsanche, per le opere ehe i 
frontisti eseguono a difesa del
le loro proprieta senza un pre-
ordinato piano, sicche in tali 
tratti sono frequenti le aspor-
tazioni di terreni posti a coltu-
ra agraria, le inondazioni di 
abitati ed i danneggiamenti al
ia rete stradale e alia ferro-
via Arezzo-Stia. 

Altre opere di £:stemazione 
sono necessarie per consflida-
re piii o meno estesi territori 
nei bacini del Teggina, del Itas-
sina e del Corsalone, la cui 
stability e minacciata da mo-
vimenti frannsi provocati sia 
da cattiva sistemazione idrau-
lica dei terreni posti a coPura 
agraria o a castagneti. sia per 
le corrosioni del piede delle pen-
d i d . 

Nella Valdichiana 6 netcssa-
rio, ed in alcuni casi e urgen-
te, p rowedere alia esctuzione 
delle opere necessarie per com-
pletare quella bonifica. 

I I prof . Natoni prende in 
considerazione i dat i prece
dent! del Toper a di bonifica e 

ne trae le seguentl conclu
sion!: 

Cosi occorre sistemare lo pfo 
cio del Fosso a Cornio e del 
collettore dei rii cortonesi do-
vendo tali corsi d'acqua essere 
estromessi dalle casse tli col-
mata che ormai non sr.no piu 
in grado di ricevere il mate
rials da essi trasportato. 

i\Ia il problema piu difficile 
e nello stesso tempo piu tirgen-
te da risolvere e costitipto dal
la definitiva sistemazione ciei 
rii meridionali. Sono quei cor
si d'acqua che attu'ilmcnlc sfo-
ciano nei laghi di Chiasi (Tre-
sa, Montelungo e Gragnano) e 
di Monlepulciano (Parce e Sal-
cheto) e che con le materie da 
loro trasportato hanno rialza-
to grandi estensioni di terreni 
bassi intorno ai due la^iii. 

La sistemazione idraulica di 
questa importante zona gravi-
tante intorno alia pianura di 
Chiusi e necessaria ed urgente 
per i danni gravisimi che le 
piene dei corsi d'acqua, non 
contenute negli alvei insuffi
cient! e pensili sul piano di cam
pagna. provocano ai terreni po
sti a coltura agrar ia . ngli abi
tati sparsi per la campagna o 
ritinili in fiorenti centri, alia 
cospicua rete stradale che nel
la pianura di Chiusi costituisce 
un nodo importantissimo, ed 
alia rete ferroviaria che com 
prende l 'arteria Roma-Firenze. 

Altre importanti sistemazio
ni occorrono nella Valdichiana. 
E* necessario. infatti, prowede
re a dare maggiore solidita al
le opere di difesa e di magginr 
capienza degli alvei dei corsi 
d'acqua tributari della bonifi
ca nel tratto a monte rii quelli 
la cui sistemazione e stata gia 
eseguita o viene mantenuta a 
cura e spese dello Stato. E* 
evidente che una deficienza di 
tali opere compromette alle vol
te in modo assai grave la effi-
cienza delle opere gia eseguite 

Nel Valdarno superiore 1'Ar-
no venne sistemato alia fine 
del 1700 e al principio del 1800. 

Sono evidenti i benefici arre-
cati localmente dalle opere di 
sistemazione eseguite, senon-
che a' tergo delle robuste argi-
nature. le eampagne sono sog 
gette a notevoli inondazioni in 
periodo di piena dell'Arno. Que-
ste inondazioni sono provocate 
sia dal fatto che in tempo di 
piena dell'Arno sono evidente-
mente interrotte le comunica-
zioni tra i terreni posti a ter
go degli argini e l'Arno con 
conseguente immagazzinamen-
to delle acque nei terreni so-
pradetti, sia perche gli affluen
ti dell'Arno in tale tronco spes-
so non sono capaci di convo-
gliare le acque di piena che. 
di conseguenza. inondano le 
eampagne limitrofe. 

Questa insufficienza dei tron-
chi vallivi degli affluenti del
l'Arno dipende dalla cattiva si
stemazione idraulico - agraria 
delle zone collinari. il che pro-
voca un notevole depaupera-
mento dei terreni in pendio po
sti a coltura agraria ed un con
seguente alto grado di torbi-
dita dei corsi d'acqua. Le ma
terie trasportate dalle acque di 
piena. rigurgitate dalle piene 
dell'Arno. si depositano nei 
tronchi terminali degli affluenti 
provocando. cosi. i deprecati 
interramenti dell'alveo. 

Del Valdarno superiore fa 
parte pure il bacino del Sieve 
di cui e nota la necessita di 
p rowedere alia sistemazione 
del territorio compreso tra San 
Piero a Sieve e Vicchio dove 
quella ubertosa vallata e sog-
getta a disordini idraulici del 
corso d'acqua principale e dei 
suoi affluenti. Le attuali opere 
di difesa sono costituite da ar
gini discontinui e poco resi-
stenti. sicche sia le zone pia-
neggianti coltivate intensamen-
te, sia gli abitati di notevole 
importanza, sia la ricca rete 
stradale. sono soggetti ai dan
ni provocati da inondazioni. 

Nel Valdarno medio, compre
so fra la conflucnza del Sieve e 
la gola della Gonfolina. e ne
cessario e urgente prowedere 

alia sistemazione idraulica del
la pianura che si estende da 
Firenze a Pistoia. 

Nel bacino montano di Bi-
senzio e necessario prowedere 
al consolidamento di notevoli 
estensioni di pendici sulle qua-
li si verificano movimenti fra-
nosi 

Ma nel Valdarno medio la si
stemazione piu urgente e nel
lo stesso tempo piu difficile 
consiste nella riorganizzazione 
della rete idraulica costituita 
dall'Ombrone pistoiese e dai 
suoi affluenti in modo da ren 
dere piu efficaci le difese dal
le acque di piena e piu effi-
ciente lo scolo dei terreni che 
costituiscono la pianura sulla 
destra del Bisenzio compresa 
fra questo e Pistoia. 

L'ing. Natoni passa in ras-
segna la situazione esistente 
e rileva che: 

Conseguenza di tale stato di 
fatto e che quando le pioggie 
cadute sono abbondanti e per-
sistenti, pur non raggiungen-
do quantita eccezionali, si ve
rificano inondazioni di vaste 
zone della pianura, con rifles-
si spesso disastrosi per l'agri-
coltura, per la cospicua rete 
stradale e. soprattutto, per la 
sicurezza o l'igiene degli abi
tati sia sparsi che riuniti in 
importanti centri della zona, 
che risulta fortemente popo-
lata come si rileva dai dati 
del censimento. Sino a questo 
momento non sembra siano 
state avanzate proposte concre
te per la riorganizzazione del 
sistema idrografico dell'Om-
brone pistoiese. Nel 1932 tutte 
le opere di competenza dei con-
sorzi (erano 30) sono state 
classificate tra quelle di ter-
za categoria e per esse ven
ne costituito un apposito con-
sorzio che non credo abbia 
preso in esame il problema 
generale. trovandosi esso da-
vanti a difficolta derivanti sia 
dalla suscettibilita quali sono 
quelle sorte tra Prato e Pistoia, 
sia dal problema tecnico. 

LA PROPOSTA DEL CENTRO PER SISTEMARE IL BACINO 

Assoggettare i privati 
alP inter esse pubblico 

Nella relazione del prof. Francesco Ferrara sulla legge istitutiva dell'Ente per la sistemazione del bacino 
deH'Arno e'era un'impostazione organica sistematicamente contraddetta dall'operato dei governi 
I problemi che suscita il bacino 

Idell'Arno sotio di un duplice or-
[dine; vi c innanzitutto un problc-

di difesa del suo!o e dei suoi 
ibitati contro lcroiione compiu-

ta dalle acque e contro !e p:ene. 
iche di bonifica dei tcrrtti i 

dudosi. E* questo uii problema 
[che ha per cosi dire un contenuto 

legativo in quanto si tratta di 
impedirc dei danni e che con-
itdera quindi il bacino dell'Arno 
»lo per i mali che le acque re-

cano attualmente c che possono 
ire in futuro e contro t quali 

re premunirsi. Vi d poj un 
Beoondo problema che ha hirece 
an contenuto positive in quanto 

isidera il bacino deH*Amo per 
benefici che puo recare. per i 

rantagili che sc ne possono trar-
quindi dal pi^ito di vista del-
utilizzazione de'.Ie sue actiue 

che puo ^ltuitivamente aver 
ago per flnalita moltepiici. di 

«rattere igienico (es. acqua per 
potabilc) oppure di carattcrc 

^grico!o (cs. acqua a scopo di 
rrigazione) od infine di carattere 
irettamente industrialc (es. u*o 
lella forza cinetica per az:ona 

moli. per la produzkme di 
srgia elettrica). 

AUo stato attuale della nostra 
;isIazione que^i vari problemi 

considorati in modo fram-
ntark) e slcjjato. in tt*ti di-

tinti di legsie. spesso con ner-
fettamente coordinati fra di loro, 

ie manca una vislone dm-
sieme. 

I I prof. Ferrara passa a 
questo punto in rassegna la 
legislazione in vigore al 1949, 
e cosi prosegue: 

Ora un tale sistema c vizioso 
'9+lo molteplici aspetti. Anzitutto 
* chiaro che i vari problemi so-
pra indicati sono o possono es-
_jre tra loro interdipendmti e 
•ondiiionati. Ad es. la forma-

zione di un bacino per regolare 
I defltivsi ajjli effetti delle difese 
puo consentire l'utilizzazione del-
lacqua a scopo di irrigazione in 
ponodi di siccita o per la pro-
duz:onc di energia elettrica. 

Alcime opere che. considerate 
isolatamente. sarebbero onerose 
piissono invece divenire conve-
menti se inquadrate in un piano 
di sfruttamento razionale delle 
acque. o eomunque imporsi per 
i loro rifiessi sociali ed igienici. 
Exi e o\-vio che una tale imposta-
zione del problema non pud limi
tarsi ad un determinato settore 
o compre.nsorjo. ma va estesa 
aH'intero bacino dell'Arno. che e 
fisicamente ed economicamente 
un tutto unitario ed organico. 
perche le opere eseguite in un 
p.mto. poniamo a monte. non po«-
•*cno in maggiore o minor misu 
ra non ripercuotersi sul corso 
a valle del fiume. 

SJ agg:unga che la considera-
7:<>ne frammentaria dei singoii 
problemi porta ad un'attivita di-
sorganica e disordjnata. perche 
la soluzione degli uni avviene 
senza riguardo per gli altri e 
quindi possibilmente con aggra-
vamento dei medesimi (e il caso 
delle dighe idroelettriche succes-
siramente costruite dalla Selt-
Valdarno- n.d.r.) o eomunque con 
pregiudizio per la loro soluzione. 
mentre e owio che tutti i proble
mi vanno risolti nel loro mutuo 
contemperarr.ento. 

Anc«ra e da rilrvare la lentez-
za nella esecuzione delle opere. 
per la stessa dispersione delle au-
tonta da cm la medesima di
pende. e spesso per il diverso 
modo come le medesime vedono 
il problema. Le idee generose di 
funzionari mtelligenti e solerti si 
arenano di fronte alLi Jnadegua-
tezza degli strumenti giuridici e 
dei mezzi ftnanziari di cui dispon-
gono. Infine e da os.ervare che 

I'accento tonico dell'attuale re-
golamento gravita sull'aspetto ne-
gativo dei corsi d'acqua. sul-
l'onere che essi rappresentano 
per i danni che recano. mentre 
si trascura o eomunque resta 
:n ombra che essi rappresentano 
anche una ricchczza. un mezzo 
potente per attuare un risveglio 
ed un potenziamento dell'attivita 
economica e sociale della regio
ne, e s'intende che questo e 
un aspetto di primaria impor
tanza. sopratutto in questa fase 
di ricostruzione. ed al quale va 
dato il dovuto risalto. 

Si rende necessario pertanto 
spos^are 1'asse del regolamento 
su questo secondo aspetto. che 
vale a dare una nuova luce al-
I'intera situazione. ed occorre 
po: creare un ade2u3to congezno 
motore che lo renda operante. 
non potendosi intuitivamente con-
ftdare su quello esistente che fa 
leva sopratutto sulla pressione 
determinata dai bisogni di porre 
nparo e ad eritare certi danni. 
quando si vogliono invece uti-
lizzare tutte Ie energie latenti e 
porle a frutto nell'mteresse col-
lettivo. 

In relazione alle esigenze sud-
dette si propone la costituztone 
di un ente. ana logo a quello re-
centemente costituito (1947) per 
lo sviluppo della irrigazione e la 
trasformazione fondiaria in Pu 
glia e Lucania. ma dal quale pe-
raltro si difTerenzierebbe per no
te original! in reIaz;one al suo 
specifico contenuto. 

L'ente avrebbe come scopo 
precipuo di elaborare un piano 
organico. tecnico. economico e 
finanziario di tutte le opere da 
cseguire nel bacino del flume 
Arno per la migliore utilizzazkne 
delle sue acque a scopo agricolo, 
industriale e potabilc. nonche per 
il completo suo assetto idrogeo-

logico ai fini della difesa e con-
servazione del suolo con i suoi 
abitati. Cosi tutti i problemi con-
nessi al bacino deU'Amo verreb-
bero considerati nel loro insieme. 
nei loro reciproci rapporti e coor-
d.namenti. in ixia specie di vi-
sione panoramica in cui ciascuno 
abbia quel posto che gli deriva 
non solo dalla sua importanza 
ma altresl dalla importanza de
gli altri con i quali coesiste e 
che pure vanno risolti. onde ap-
paiono chiari non solo il modo 
ed i limiti deirattuazione di ognu-
no di essi. ma altresi 1'epoca in 
cui essa deve av\enire. Si otter-
rebbe ccsi una specie di pro
gramma di tutte Ie opere da 
eseguire. S'fntende che per l'ela-
borazione di questo piano l'ente 
potra av\-alersi di tutti ali studi 
snora compiuti in mer.fo daali 
tiffici stata'i. Questo piano do-
vrebbe poi essere approvato dal
le autorita. dooodiche esso diver-
rebbe rincolante. nel senso che 
tutte Ie opere da eseguire sul 
bacino deU'Amo devono rigoro-
*amente uniformarsi alle diret-
tive m esso fRsate. L'ente do-
\Tebbe poi procedere alia compi-
Iazione graduale dei progetti re-
lativi ai skuoli lavori oppure ap-
provare quelli direttamente ap-
prontati dai privati. Diversa de
ve essere invece la posizione del
l'Ente per quanto riguarda I'ese-
ca7ione delle opere. Qui va fis-
*ato rifforosamente il prncip-o 
che l'ente non elimina l'attiv;ta 
decli organi attualmente esisten'i 
e nenpure costituisce ctacolo al
ia libera esplicazinne dell'intzia 
tiva privata: anzi se richiesto 
esso deve porsi a loro fianco per 
1'assistenza tecnica ed eventual-
mente finanziaria. 

La relazione del prof. Fran
cesco Ferrara conclude quin
di dtlineando la t tnit tura glu-
rldlca di l l 'Ente proaotto. 

Nel Valdarno inferiore. dalla 
Gonfolina al mare, e neces
sario fronteggiare le conse
guenze della erosione di fon-
do che e in atto lungo tutto 
il corso d'acqua principale e 
lungo i tronchi vallivi dei suoi 
affluenti. 

Questo fenomeno. che in al
cuni tratti assume importanza 
notevole per la minaccia che 
ne deriva alia stabilita delle 
opere costruite negli alvei, 
quali muri di dilesa di spon-
da. ponti, dighe ecc. trova la 
sua origine sia nell'aumentato 
volume del colmo di piena con
tenuto entro gli alvei, sia nel
la ingente estrazione di mate 
riale per usi edilizi e stradali. 
sia nelle opere di sistemazione 
eseguite nei bacini montani 
dell'Arno e dei suoi affluenti. 

La sempre maggiore altezza 
delle piene dell'Arno e dei suoi 
afTluenti provoca inoltre l'al-
lagamento di strade. di ter
reni e abitati precedentemen-
te immuni da tale pericolo e, 
percio, mancanti di opere di 
difesa idraulica. 

In tali casi e ovvia la ne
cessita di procedere alia co
struzione di quanto e necessa
rio per dare la dovuta sicu
rezza ai territori minacciati. 

Ma l'aumento dell'altezza del
le piene, per la conseguente 
insufficienza delle difese lad-
dove queste esistono, impone 
la necessita di perfezionare le 
difese stesse per evitare il 
verificarsi di disastrose inon
dazioni. Cosi 6 per l'abitato 
di Pisa dove in varie epoche 
per fronteggiare i pericoli del 
continuo incremento dei colmi 
di piena, dovuti alle variate 
condizioni del bacino a monte, 
vennero rialzate e rafforzate le 
difese idrauliche lungo il cor
so urbano dell'Arno. 

La demolizione dei vecchi 
ponti, non eseguita come ope
ra di pace, venne invece effet-
tuata per ragioni bellichc dal-
1'armata tedesca in rit irata. 
La loro ricostruzione do-
vra certamente avvenire te-
nendo soprattutto conto della 
inderogabile necessita di mi-
gliorare il regime di piena nel-
1'attraversamento dell'abitato 
di Pisa, come difatti si veri-
fica per la ricostruzione del 
Ponte di Mezzo. (II ponte Sol-
ferino, invece, e crollato du-
menica scorsa - ndr). 

Con la sostituzior.e dei vec
chi e ingombranti ponti. con 
altri meglio rispondenti alle 
esigenze idrauliche, potra cer-
to essere migliorato il regime 
di piena entro Pisa restando 
ferme le condizioni attuali del 
bacino deH'Arno a monte. Che 
se queste condizioni dovesse-
ro variare per la esecuzione 
di quei lavori di sistemazione 
che abbiamo visto essere ne-
cessari e qualche volta urgenti 
in vaste zone del bacino. e se 
queste sistemazioni dovessero 
essere intese come il consegui-
mento di un piu facile smalti-
mento delle acque di piena. 
allora per presumibilmente no
tevole incremento che ne deri-
verebbe all'Arno in piena, la 
sola sostituzione dei ponti en
tro l'abitato di Pisa non sa-
rebbe piu sufficiente a garan-
tire la necessaria sicurezza 
delle difese ed occorrera prov-
vedere con altri e piu radi
cal! rimedi. 

Lo studio di questi rimedi 
venne affidato dal ministro dei 
Lavori Pubblici ad una Com-
missione che ha suggerito la 
costruzione di uno scolmatore 
di piena dell'Arno nei pressi 
di Pontedera (non ancora com-
pletato a quasi 20 anni di di-
stanza - ndr). 

L' ing. Natoni esamina quin
di dettagl iatamente la situa
zione del Padule e propone 
un piano di sistemazione 
idraul ica. E conclude: 
La mancanza di un tale 

piano provocherebbe un tale 
caotico regime idraulico nel 
bacino basso di Fucecchio. da 
rendere in avvenire ancor piu 
difficile la soluzione del pro
blema della sistemazione idrau
lica di questa plaga che gia 
alio stato attuale si presenta 
difficilissima. E la situazione 
della pianura pistoiese Moren-
tina insegni qualcosa. 

Sulla sinistra deH'Arno nel 
tratto fra Montelupo e La Rot-
ta, 1'ampia pianura compresa 
fra le arginature deH'Arno e 
dei suoi affluenti ed il piede 
della collina, e servita. per lo 
scolo delle acque che in essa 
si raccolgono, da reti di ca-

nali che fanno capo a manu 
fatti. costruiti attraverso le 
arginature e mediante le quali 
possono essere convogliate in 
Arno le acque di scolo. Quan
do, pero. le acque in Arno e 
negli afTluenti raggiungono al-
tezze superiori a quelle dei 
terreni. le paratoie vengono ab 
bassate e la comunicazione tra 
i terreni e l'Anio ed i suoi af 
fluenti vengono interrotte e. sic 
come il sistema di affossatura 
dei terreni e la rete dei col-
lettori e insufficiente. ne con-
seguono danni spesso rilevanti 
all 'agricoltura. Occorre, per
tanto. prowedere a rimuovere 
tali inconvenienti. 

Sempre nel Valdarno infe
riore occorre completare le 
opere di sistemazione della 
bassa valle deU'Elsa. Occor
re anche completare le opere 
di trasformazione fondiaria 
nell'alta valle dell 'Era. 

Oltre alia sistemazione di sin-
gole zone come sopra elencate, 
occorre prowedere ad arresta-
re quel processo di degradazio-
ne del bacino che, pur risul-

tando di non graiule enlita nei 
riguardi della denudazione del
le pendici (siamo nel 1949 -
ndr). tuttavia e in atto con gra
ve danno per I'agricoltura. In
fatti, in base alle deduzioni 
tralte dal Sestini dalle analisi 
chimiche di campioni di torbi-
da prelevati dall'Arno in pie
na ed ai risultali delle ricerche 
torbiometriche eseguite dal-
l'Ufficio idrografico di Pisa, si 
rileva che nel quinquennio 
1936-MO. mediamente ogni an
no. sarebbe passata attraverso 
la sezione di S. Giovanni alia 
Vena tanta potassa. tanto azo-
to e tanto acido fosforico 
quanto ne puo essere contenuto 
in 13 milioni di q.li di buon con-
cime naturale. Questo depaupe 
ramento dei terreni e conse
guenza sia della loro uatura fi-
sica. sia della loro giacitura ed 
infine delta loro sistemazione 
idraulico agraria. Appare qua
si impossibile intervenire a mo-
dificare le prime due carattc-
ristiche, mentre e possibile. se 
pur non facile, realizzare con
dizioni migliori nella regola-

zione delle acque suporficiali. 
K' nolo che nella maggior par
te dei terreni in declivio colti-
vati a seminativi o prativi nel 
bacino dcH'Anio. che costitui
scono il 40.C7' del bacino stes 
so. le sistemazioni idraulico-
agrarie dei terreni sono ben 
lontane dall'esssere praticate 
con quei ra/.ionali sistemi che 
consentano di aumenfare Tef-
ficienza produttiva del suolo 
ed insieme di migliorare il re
gime idraulico del bacino (.si-
tuazinne al 1949 - ndr). 

A questo punto l'ing. Nato 
ni esamina dettagliatamente 
la utilizzazione delle acque a 
scopo industriale. 

Nei 21 serbatoi prospettati dal 
Servizio possono essere inva 
sati 182 milioni tli mctri cubi 
di acqua che. opportunamente 
erogati. potrebbcro produrre 
nelle 44 centrali previste. la 
potenza metlia di K\v 5.000 cir
ca. Piu dettagliatamente e da 
rilcvare che le 44 centrali sono 
slate previste: 19 in Casentino. 
15 nel Valdarno superiore. 4 
nel Valdarno medio e 0 

Un documento dei Georgofili 

Piene ogni anno piu gravi 
em. 
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Piene dal 1874 al 1955: il diagramma mostra come la portata delle piene e in crescente e 
poderoso aumento nonostante che la quantita di pioggia caduta si sia mantenuta al disotfo 
delle quantita medie deH'ultimo secolo. 

c Raccogliendo in un unico 
grafko le massime piene e le 
minime mag re di ogni anno si 
e potuto conslatare un feno
meno apparentemente contra-
sfante. Infatti mentre le mini
me mag re decrescono con con-
tinuita, e cio non puo essere 
causato che da una erosione 
dell'alveo, le porlafe di pie
na sono in continuo aumento 
pur attraverso irregolarita 
che gli eventi di piena com 
portano per se stessi. 

c Tale fenomeno non puo che 
essere la conseguenza della 
opere di trasformazione ese
guite nel bacino a monte del-
I'idrometro (quello Leone mi 
presso Pontedera) nel sessan-
tacinquennio considerate e al 
fatto che, pur etsendo in at
to un processo di approfondi-
mento del letlo di magra in 
corrispondenza deH'idrometro, 
le golene subiscono conlinui 
interramenti che, diminuendo 
la sezione utile costringono 
le acque di piena ad elevarsi 
maggiormente. Premesso que
sto comportamento dinamico 
deH'alveo, causa di un con
tinuo diminuire del margini di 
sicurezza, occorre studi a re le 
piene da un punto di vista 
strettamente idraulico. 

c Innanzitutto gli studi con 
dotti sulle principall vicende 
di piena deH'Arno conducono 
alle seguenti conclusioni: 

esiste una rapida corri-
spondenza f ra afflussi e 

deflussi; cio e dovuto alia 
scarsa possibilitl di espansio-
ne lungo tutto il corso d'ac
qua maggiormente limitata e 
ristretta dopo le inalveazioni 
eseguite negli ultimi secoli. 
Tal i inalveazioni hanno accen-
tuato la corrlsaandenia af-
f lussMcfl insi per t f f t t t a dl 

1) 

un diminuito tempo di corri-
vazione; 
0 \ Le precipitazioni che dan-

' no origine alle piene non 
sono, in generate, di grande 
intensita. Si tratta piuttosto 
di piogge estese a tutto il ba
cino e di natura tra uno e 
tre giorni; 
0 \ Non si e rintracciata una 

' legge che faccia corri-
spondere !e piene ali'interven-
to di una parte piuttosto che 
un'altra del bacino. 

c Talvolta pud essere rtma-
sto trascurabile il contribu-
to di qualche sottobacino, 
come nella piena del novem
bre 1949 alia quale rimasero 
pressoche esfranei i bacini 
superiori. E' piuttosto da os-
servare che frequentemenle 
gli apporti della Valdichiana 
si sono mantenuti modesti 
per la minor quantita di piog
gia che cade su tale bacino, 
in confronto con il rima-
nente, pur inserendo tem-

pestivamente la propria on-
da di piena su quella pro-
veniente dal Casentino. Oue-
ste assenze di contributo fan 
no pensare ad una potentiate 
maggiore pericolosita qualo-
ra eventi analoghi a quelli 
gia verifkatisi abbiano an
che I'appoggio normale dei 
bacini sotitamente colpiti. 
M\ La maggior pericolosita 

' pofenziale esiste anche di 
fronte ad un rapido disgelo, 
ma i dimostrato che le vicen
de pluviometriche da sole so
no in grado di provoca re 
eventi di piena elevatissimi. 
Se a questi dovesse sommarsl 
un apporto per una rapida fu-
sione delle nevi, le propor-
zioni delle piene sarebbero in 
breve tempo cafastrofkhe. 
Questo pericolo e sempre 
prcsente speclalmenfa alia fi

ne di febbraio. 
C \ Oltre alle possibili cause 

' di aumento della piena per 
aumento di afflusso in una 
forma o in un'altra, rimane 
sempre da considerare l'au
mento di portata di colmo 
che si verificherebbe nel re-
cipiente qualora le condizio
ni delle difese permetlessero 
I'assoluto riparo dalle inon
dazioni. 

«Le limilate capacifa espan-
sive di un edeguato volume 
d'invaso sono assunte d'im-
perio dal fiume in piena, sot-
to forma di tracimazioni e 
rotture d'argtni. E' da presu
me rsi quindi che in assenza 
di tali eventi disastrosi la 
portata che fino ad ora si e 
reputata la massima e valu-
tata a Pi*a nella misura di 
metri cubi al secondo 2.150 
(novembre '49) abbia a subire 
increment! nclevoli valufabili 
approssimativamente in 500 
metri cubi al secondo. 

< Da tutte le accennate 
consideration!, traspare il 
continuo incombente pericolo 
costituito dalle piene dello 
Arno per le ierre e le popo-
lazioni vallive, qualora si 
debbano verificare concomi-
tanze anche f ra poche delle 
numerose cause di aumenti di 
portata. E' chiara anche la 
necessiti di intervenire ca-
pillarmenfe per creare le mi
gliori condizioni idrauliche per 
un regolato deflusso. Questo 
non potra ottenersi con un so
lo sistema, ma si dovranno 
sommare vari accorgimenti 
che, piu numerosi saranno, 
piu costituiranno riserva di 
sicurezza funo all'altro ». 

( Accademia economico -
agraria dei georgofili — II 
bacino dell'Arno, Firenze 
1956 pagg. 147-149). 

nel Valdarno inferiore. I 21 
serbatoi risultano ubicati: 10 
in Casentino per la capacita 
t'omplessiva tli 99 milioni dl 
metri cubi; 4 nel Valdarno su
periore per la capacita com-
plessiva di 2(i.7 milioni dj me
tri cubi; 2 nel Valdarno medio 
per la capacita complessiva di 
19 milioni tli modi cubi: 5 nel 
Valdarno inferiore per la cn-
pacita complessiva tli 'fi mi
lioni di metri cubi. 

E' nolo che di questo pro
gramma e stala renlizznla 
solo la parte che interessava 
il monopolio elet lr ico, con lo 
dighe di Penne e Levone. 
L'ing. Natoni si occupa quin
di nmpiamente dell ' irrignzio-
ne, che potrebbe interessare 

, 120 mila e l tar i nella Va l le 
del l 'Arno. ' 

Col detfo studio si pmspctto 
la possibilita di tostruire: 
quattro serbatoi nel Valdarno 
superiore (Chiesimone e Val di 
Sieve) per la capacita com
plessiva di 7.50 milioni di mc 
con i quali irrigare ettari 1503: 
cinqiiL' serbatoi nel Valdarnq 
medio (Terzollina, Marinella. 
Gavinc. Gaville e Calice) per 
la capacita complessiva di mc 
fi milioni con i quali irrigare 
964 ettari : 17 serbatoi nel Val
darno inferiore (zone dell'Km-
polese c Val d'Elsa) per la ca
pacita complessiva di 10.04 mi
lioni di mc con i quali irri
gare 2728 etlari. 

Circa la fornitura d'acqua 
potabile la situazione risulto 
la seguente: 

Da un'indagine che l'Ufficio 
idrografico sta compiendo, mn 
che non e ancora terminata. 
possono desumersi i seguenti 
dati. Entro il comprensorio tlel 
bacino dell'Arno rirade per in-
tero o in gran parte il territo
rio di 14.T cnmurii tlelle provin
ce di Firenze. Arezzo. Pisa. 
Siena. Pistoia. Lucca c Peru
gia. Dai comuni finora censiti 
95 hanno denunciato di avcre 
in funzione un acquedotto e 30 
di non averne. Sembrerebbe 
che la situazione nel campo 
dell'acqua potabile fosse con-
fortante. senonche sono ben 
note le deficienze che si riscon-
trano in tale importantissimo 
servizio pubblico e Ie difficol
ta che si incontrano nel risol
vere 1'arduo problema di tro-
vare ulteriori quantita di ac
qua per il soddisfacimento di 
sempre maggiori necessita del
le creseenti nopolazioni. 

L'ing. Natoni conclude met-
fendo I'accento sull 'organicl-
ta e tempestivita delle misure 
da prendere. 

Non e possibile entrare in 
merito alle numerose soluzio-
ni che sono state nrospettate 
Si puo solo domandare il per
che dopo anni di studi e di 
ricerche ancora non sono start 
risolti dei problemi che inte-
ressano il bacino dell'Arno 
malgrado il contributo che a 
tali studi hanno nortato i mi
gliori cultori della scienza 
idraulica. malgrado che nel 
bacino deH'Arno e=plichi la sua 
attivita una Societa idroclet-
trica di solide basi finnnzia-
rie (c la Selt-Valdarno. re-
sponsabile di tanti misfalti in 
fatto di lavori idraulici . ntlr) 
e con esperte e Iungimiranti 
menti direttivo. e che nel cam
po agrario uomini di fede e dl 
attivita non comune non aspct-
tino che di avere a disposizio-
ne la necessaria acqua per in-
crementare Ie produzioni agra
ria. 

Gli 6 che ogni problema 
idraulico che si deve risolvere 
nel bacino deH'Arno e econo
micamente senza soluzione *e 
questa vicenda viene ccrcata 
in un solo campo. 

Occorre che le opere <Ia ese
guire siano utili a piu scopi 
perche solo in tal modo posso
no essere chiamati a contribui-
re alle spese di impianto. di 
manutenzione e di esercizio 
quel numero di interessati che 
e necessario perche queste 
spese siano sopportabili da tut
ti coloro che dall'opera esegui
ta traggono beneficio. 

Ma lo studio e I'attuazionc di 
un piano di opere cosi armo-
nicamente concepite non puo 
essere fatto che da un organi-
smo che abbia la possibilita di 
agire riducendo al minimo 
quelle • pastoie burocratichc 
che. se qualche volta cvitano 
resecuzione di errori alle vol
te irreparabili, spesso intra!-
ciano 1'opera costruttiva aa-
namente concepita. 
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