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Rapporto dalla Germania di Bonn 

L'alleanza speciale con Washington 
matrice del nazionalismo tedesco 

La fine del«miracolo» e l'inizio di una erisi economica di vaste proporzioni — La «rivolta 
dei generali» — Verso aspri contrasti tra la Repubblica federale e gli Stati Uniti? 

Stupefacente «relazione sull'alluvione» 
di Corona nella capitale inglese 

ALondra 
con le scarpe strette 

Dal nostro inviato 
BONN, novembre. 

Che il «miracolo economi-
co > sia finito e dimostrato dal 
fatto cho il suo « padre >, Er-
hard. non c piii cancelliere: e 
chc sia finito abbastanzu ma
le lo pruva la violenza, addi-
rittura. con la quale il succes-
sore di Adenauer e stato pri-
vato della sua jwltrona. Si e 
parlato molto, sui giomali di 
mezzo mondo. di un complot-
to contro Erhard montato da 
Adenauer, Strauss, . Gester-
maier, Barzel e naturalmente 
Kiesinger. C'e una parte di 
verita in tutto questo. Ma i 
colpi decisivi sono stati asse-
stati dai dati, abbastan/a im-
pressionanti, sulla situazione 
economica nella Repubblica fe
derale. Un primo dato e quel-
lo relativo all'lncremento del 
prodotto nazionale lordo. Ncgli 
ultimi cinque anni esso era sta
to del 4.8 per cento. Quest'an-
no si 6 attestato sul 3 per cen
to. Abbiamo gia avuto modo 
di citare un giudizio di Busi
ness Week sugli effetti prodot-
ti nell'opinione pubblica tede-
sco-occidentale dalla improvvi-
sa, e certo non catastrofica di-
minuzione di questo indice di 
incremento. Tale giudizio. pe
rt. va completato con una se-
rie di altri dementi chc nan-
no contribuito. in notevole mi-
sura. a determinare la dram-
matica Uquidazione di Erhard. 
il quale ha visto calare la sua 
popolarita a un ritmo addirit-
tura vertiginoso. 

L'incremento della produzione 
industrial ha subito anch'esso 
un calo non indifferente. Se, 
infatti, nel giugno di quest'an-
no esso registrava ancora un 
aumento del 3.6 per cento ri-
spetto al giugno dell'anno pas-
sato, nel settembre. invece, se-
gnava una diminuzione, sempre 
rispetto al mese corrisponden-
te dello scorso anno. deU'1.8 
per cento. La percentuale dei 
disoccupati costituisce un dato 
ancor piu preoccupante: piu 5 
per cento nel giugno di questo 
anno rispetto al giugno dell'an
no scorso, piu 14 per cento nel 
luglio, piu 23 per cento nel-
l'agosto. piu 32 per cento in 
settembre. Le offerte di lavoro 
diminuiseono in misura corri-
spondente: meno 11 per cento 
nel maggio. meno 12 per cento 
in giugno. meno 15 in luglio, 
meno 17 in agosto, meno 23 in 
settembre. Si comprende assai 
bene, sulla base di questi da
ti. la presa che. in un paese 
come la Germania occidentale. 
hanno avuto le parole d'ordine 
neonaziste. specialmente in 
Baviera. contro la presenza dei 
lavoratori stranieri. e prima di 
tutto italiani. e come sia stato 
agevole agli uomini di Thiclen 
e di Von Thadden ricominciare 
la campagna nazista contro gli 

: israeliti. : 

II quadro tuttavia non e an
cora completo. Nella Ruhr la 

[situazione e difficile. II costo 
del carbone, nonche quello del-
l'acciaio di Essen, ha cessato 

: da gran tempo di esserc com-
petitivo. Alcune miniere han
no chiuso. altre chiuderanno. 
Nell'ambito della < Comunita 

\ europea » si e tentato di dare 
, una mano al carbone tedesco. 
j Ma tutti sanno che il problema 
non puo csscre risolto attra-

I verso «aiuti » d'emergenza: la 
| liquidazione delle miniere e 
[percio all'ordine del giorno. 
.In alcuni centri della Ruhr si 
e tentato di impiantare fabbri-

jche di beni di consumo. Per 
[adesso vanno. Ma cosa accadra 
[domani. quando gran parte del-
| l e miniere saranno chiuse? 

Se a tutto questo si aggiunge 
[la particolare sovrastruttura 
[statale della Germania occi-
I dent ale che impedisce. di fat-
Ito, un intertcnto cfTicace da 
Iparte del governo nel campo 
(della utilizzazione degli invc-
Istimenti si ha un ulteriore cle-
[mento per valutare le grai i 
Idinicolta in cui si trova oggi la 

?rmania occidentale. Ma non 
tutto. Le spese militari sono 

aumentate a un ritmo quasi 

Dimostraiionl di glovanl contro la « grande coalizlone » sono avvenuie In tutte le grandl cltta della Germania occidentale. A Berlino 
ovest tra i dimostrantl vi era anche uno dei due figll di Willy Brandt, leader del Partlto sociatdemocratico e vice- cancelliere nel go
verno presieduto dall'ex nazista Kiesinger. Nella folo: giovani dimostranti davanti alia sede del Partlto socialdemocratlco a Bonn. 

incredibile. Prima del 1960 es
se rappresentavano, grosso 
modo. un quinto delle spese fe-
derali; dopo il 'CO cominciava-
no con I'assorbire un quarto 
del totale fino a raggiungere, 
nel 1960. quasi il 32 per cento 
del reddito nazionale lordo. 
quando la Germania di Hitler. 
nel 1938. rimase ad una quota 
non superiore al 27 per cento. 
E questo coincide con un pas-
sivo di bilancio che raggiunge, 
nel 1966. a quanto pare. la ci-
fra astronomica di dieci mi-
liardi di marchi. 

II capitolo delle spese mili
tari e forse il piu illuminante. 
Esso indica infatti fino a qual 
punto i gruppi dirigenti della 
Germania federale avevano 
puntato tutte le loro carte sul
la prospettiva che l'alleanza 
« speciale > con gli Stati Uniti 
avrebbe permesso loro di tor-
nare alia < grande Germania ». 
Ed esso indica anche, di con-
seguenza, quanto cocente sia 
stata la delusione e quali re-
sponsabilita. quindi, spettino 
agli Stati Uniti per gli inquie-
tanti sviluppi odierni. La voce 
spese militari comprende an
che i famosi quanto inservibili 
Starfighter nonche il contribu-
to tedesco. che si aggira sui 
400 miliardi di lire all'anno. 
per il mantenimento delle trup-
pe americane. Fino a quando 
il c miracolo » e durato. nessu-
no in Germania occidentale ha 
ritenuto di dover chiedcre con-
to agli Stati Uniti di un tale 
salasso imposto alia economia 
di Bonn. Ma una volta registra-
te le prime difficolta. il nodo 
e venuto al pettine. Perche un 
cosi enorme acquisto di armi 
dagli Stati Uniti? Perche ae-
rei-suicidi? Perche commesse 
d'ogni genere alle industrie 
americane? Che cosa si ottiene 
in cambio. visto da una parte 
che l'URSS non e dispnsta a 
mollare in Europa e daU'altra 
che gli Stati Uniti trasferiscono 
in Asia il centro dei loro inte-
ressi globali? 

L'inquietudine sorta attorno 
a queste domande ha trovato 
una prima espressione nella 
« rivolta dei generali », i qua
li chiedevano. in sostanza, di 
parlar duro agli americani e 
di puntare sulla industria tede
sca per le forniture di armi 
alia Bundesuchr. Essi erano 
tutt'altro che dei democratic! 
c lo sbocco delle loro riven-
dicazinni costituiva il primo 
sintomo allarmante della ripre-
sa del nazionalismo tedesco: 
una ripresa provocata dalla 
constatazione del fallimento 
degli obiettivi della «allcan-
za speciale ». fallimento che i 
propagandist! neonazisti avreb-
bero poi definito il «tradimen-
to» degli Stati Uniti. 

CESARE PAVESE 
LETTERE19 -19SO 

[A cura di Italo Calvino. il volume che conclude I'episto-
flario di Pavese: vi si riflettono gli anni piu creativi dello 
[•crittore. la vita di una casa editrice, lintenso fervore 
llntellettuale di un periodo cruciate della society italiana. 
iL.5000 

KINAUDI 

Erhard e Schroeder. filo atlan-
lici ad ogni costo. hanno cre-
duto di poter convincere Wa
shington del pericolo che si 
correva non venendo in loro 
soccorso. Sono andati percio in 
America a scongiurare John
son di rinunciare almeno a 
una parte del contributo tede
sco al mantenimento delle trup-
pe americane e inglesi nella 
Repubblica federale. Non han
no ottenuto nulla. E non per
che gli americani non si ren-
dessero conto del pericolo, ma 
perche non potevano farci nul
la: le difficolta dcH'economia 
americana erano tali da non 
permettere a l ' prcsidente de
gli Stati Uniti di soccorrere la 
causa dei filo-atlantici tedeschi. 
Da quel momento la sorte di 
Erhard era segnata. II c leone 
di caucciu > cadeva vittima 
delle sue illusioni sulla possi-
bilita di conciliare gli interessi 
della grande industria tedesca 
con quelli della grande indu
stria americana. Caduta rovi-
nosa non soltanto per la fra
gile « democrazia » tedesco-oc-
cidentale. ma anche per l'« al-
leanza speciale ^ Bonn-Washin
gton e in definitiva per tutto lo 
schieramento atlantico. Le cor-

renti nazionaliste e neo nazi-
ste. sempre presenti nel sotto-
fondo della vita politica della 
Repubblica federale, emerge-
vano alia luce del sole con una 
virulenza che provocava a 
Bonn sorpresa, disorientamen-
to. panico. 

Questa, per sommi capi, e 
in definitiva la storia della li
quidazione di Erhard. E se og
gi ci si lamenta per la piega 
che stanno prendendo le cose 
nella Germania occidentale. e 
alle fonti. per cosi dire, che bi-
sogna risalire: e le fonti stan
no nella politica tedesca degli 
Stati Uniti. Le fonti stanno a 
Washington dove si e creduto 
di poter tranquillamente ali-
mentare i< rc\anscismo per 
poi riuscire ad addormentarlo 
come fanno. del resto non sem
pre con fortuna, i domatori da 
circo. Non minore, almeno da 
un punto di vista morale, e la 
responsabilita di quelle forze 
le quali. anche in Europa, non 
hanno saputo vedere a tempo 
che nessuna democrazia po-
teva essere costruita nella Ger
mania occidentale sulla base di 
una stratcgia. quella america
na, che crcava tutte le con-
dizioni per gli odierni s\iluppi. 
E' inutile che queste forze 
guardino oggi con la lente di 
ingrandimento a quel che noi 
scriviamo sulla Germania di 
Bonn. 

Sono anni e anni che a w e r -
tiamo il pericolo e lo denuncia-
mo. E s e oggi gli sbocchi sono 
quelli che sono. abbiano le for
ze suddette I'onesta di ricono-
scere che noi abbiamo parlato 
sempre chiaro e forte. La Ger
mania di Bonn divenia anti-
amoricana e golhsta? Si bat-
ta il petto chj non ha a\uto 
il coraggio cixile e morale di 
protestare quando si metteva 
fuori legge il Partito comunista 
e si tace\a sui primi rigurgiti 
di neonazismo: chi accecato 
dall'odio anticomuntsta. non ha 
visto in tempo che questa era 
la matrice del neonazismo: chi. 
levando strida scomposte sul 
< muro > di Berlino. non ha vi 
sto che quella era una estrema. 
terribile ma sacrosanta misura 
di difesa contro sviluppi che si 
sono puntualmente verificati: 
chi. infine. si e esaltato a \uo 
to quando un presidenle degli 
Stati Uniti. probabilmcnte piu 
ingenuo che consapevolc. pro 
clamava di sentirsi cittadmo di 
Berlino senza rendersi conto di 
quali forze oscure egli si face-
va suscitatore. II vecchio de-
mone, adesso, si agita, si affer-

ma di nuovo come una forza 
tremenda nella vita della Re 
pubblica federale. Willy Brandt 
e Herbert Wehner credono di 
poterlo esorcizzare andando al 
governo con I'ex nazista Kiesin
ger senza accorgersi che. cosi 
facendo, essi ricostituiscono 
una « unanimita » nazionale te

desca che rappresenta il peg-
giore dei pericoli per I'avveni-
re. anche immediato. di questo 
paese e dell'Europa. 

II mio « rapporto dalla Ger 
mania di Bonn» finisce qui. 
Seguiremo. giorno per giorno. 
quel che accadra. Per ora. 
nessuna conclusione ci appare 

piu sintomatica di quella conte-
nuta nella lettera che Gunther 
Grass uno scrittore socialde-
mocratico per il quale abbiamo 
una simpatia soltanto relativa. 
ha indirizzato a Willy Brandt 
per motiiare la sua opposi/io-
ne alia «grande coalizione» 
destinata a esasperare tutta la 
situazione tedesco occidentale: 
«Questa decisione, coprendo 
venti anni di error! della demo
crazia cristiana. confinera me 
e i miei amici in un angolo 
all'estrema sinistra, degradati 
a una vuota e inutile opposi-
zione ai neonazisti >. E' un pes-
simismo che disprezzeremmo 
se non venisse da uno scrittore 
tedesco occidentale che ancora 
un anno fa abbiamo visto im-
pegnato fino in fondo nella cam-
pagna elcttorale a favore di 
Willy Brandt. Non possiamo 
fare a meno, pero. di indicare 
a Gunther Grass e ai suoi ami
ci. che si sentono « degradati a 
una vuota e inutile opposizio-
ne » l'csempio degli oscuri mi-
litanti del Partito comunista te
desco i quali non si sentono de
gradati affatto in una lotta che 
se li vede in minoranza. evitati. 
perseguitati. non perde tuttavia 
un grammo del fascino straor-
dinario che ha nella Germania 
occidentale di oggi la consape-
volezza di combattere per una 
causa difficile, rischiosa. ma 
giusta. 

Alberto Jacoviello 

FINE . 1 precedenti articoli 
sono stati pubblicati sui numeri 
del 27 e 29 novembre. 

Nostro servizio 
LONDRA. 30. 

I viaggi all'estero. a chi 
non ci e abituato, possono 
talora giocare dei brutti 
scherzi. Pud infatti capitare 
che. preoccupati di * non 
fare brutta figura > ma con 
scarso senso pratico, si de-
cida di indossare <r Vabito 
bello » e un paio di scarpe 
nuovissime destinate, ahi-
me, a rivelarsi penosamente 
strette. 

Una disavventura del ge
nere e capitata oggi al-
lon. Achille Corona, il pri
mo rappresentante governa 
tivo italiano giunto a Lan 

dra a fomire — come egli 
ha esordito davanti ad un 
pubblico di invitati inglesi 
— « una relazione di prima 
mano» sulle alluvioni in 
Italia. «Abbiamo sofferto 
un duro colpo > ha detto il 
ministro del Turismo e del
lo Spettacolo. aggiungendo. 
bonta sua, che «non e'e 
modo di negarlo v. « Nel gi
ro di due o Ire giarni ap-
pena — ha proseguito Co
rona — un terzo del terri 
tnrio italiano era colpito. e 
noi abbiamo dovuto improv-
risamente rivolgere la no
stra attenzione. dallo svilup 
po economico e sociale del 
Paese, ai bisogni immedia-
ti e urgenti del disastro na
zionale ». Peccato, perche 
«eravamo in una fase di 
rapido progresso sociale, 
industriale ed economico >. 
Ma non e'e da preoccupar-
si: «Questo sviluppo fortu 
natamente non e stato gran 
the toccato per quanto ri-
guarda I'indnstria e il com-
mercio ». 

Cenuinamente sorpresi da 
questa rivelazione, gli ingle 
si presenti devono essersi 
domandati se, dopo tutto. 
non potesse essere frutto di 
un abbaglio il ben diverso 

quadro economico dell'lta-
lia alluvionata abbondante-
mente fornito hi queste set-
timane da quei loro organi 
di stampa che il governo 
italiano, quando gli fa co-
modo, chiama «autorevo-
li», attaccandosi disperata-
mente a certe considerazio-
ni marginali come ad una 
insperata ancora di salvez-
za. II fatto e che la sostan-
za di quello che la stampa 
inglese ha scritto, non pud 
essere citata, senza arms-
sire, dai govemanti italia
ni: il settimanale Ec-ono 
mist ad csempio, avera. fin 
dal 12 novembre. sottnli-
neato «la politica econo 
mica del riscliio calcolato v. 
mettendo in risalto come 
I'apparente balzo in avanti 
di una certa produzione in
dustriale fosse stato realiz-
zato nel disprezzo piu tota
le verso gli investimenti 
sociali. la difesa del patri 
monio idrogeologico e Ve-
quilibrio delle infrastruttu-
re nazionali. 

Corona, con il suo incau 
to raccontino di un gover
no « distolto dai suoi obiet
tivi di sviluppo » dalla fu 
ria delle acque. non se tic 
c accorto. ma ha conferma 
to oggi propria quello cite 
1'Econnmist aveva denun-
ciato due settimane fa, e 
cioe: e stata la colpevole 
negligenza governativa a 
provocare la catastrofe. la 
sciando che nel giro di po 
che ore andasse distrutto 
molto di quanta era stato 
conaui<itato negli anni pre 
cedent i. 

Quanto all'opera imme-
diata di soccorso. Corona 
ha assicurato che essa e 
stata. nei limiti del possi-
bile, pronta e sollecita. 

Qualinique cosa ne pensi 
il Sunday Times (che in un 
articolo di fondo del 20 no
vembre aveva sferzato « i l 

fallimento del governo ita
liano nel coordinamento de
gli aiuti » ed invocato « MM 
intervento internazionale »), 
il ministro italiano non si e 
lasciato convincere: di piu 
non si poteva fare. II rap
presentante socinlisfa ha, 
dalla sua, una spiegazinne 
dell'accaduto (anch'essa 
inedita per il pubblico in
glese) contro la quale e dif
ficile argomentare in termi
ni razionali: I'Arno si e tro
vato di frontc ad un volu
me di aequo insopportabile: 
« // /n/fo che I'Arno non sia 
stato disegnato per sn^tcne-
ne un flusso di queste pro 
porzioni — ha autorevol-
mente precisato Corona — 
e in verita un problema per 
una Autoritd piu Alta che 
non un governo terrestre *. 
Che cosa si pud ancora ag-
giungere? Corona ho detto 
a Londra la parola defini
tiva. mentre ha confortato 
i turisti britannici. perche". 
qrazie al cielo. la snpratas 
sa sulla benziua non li rl 
guarda. e perche. auando 
verranno in Italia il pros 
simo anno, trovcrannn tutto 
le attrezzaturp alhcrohiere 
mirocolofamente pronto ad 
ospitarli mine se niente los 
se accaduto. 

Corona, che con la sua 
<r relazione di prima mano > 
e riuscito oggi nella diffi
cile impresa di dire meno 
di quanto i qiornali inalesi 
avesscro gia abbondante 
mente riferito. ha tuttavia 
reso omaaain alio spirito e 
alia vnlnnin di rinre<n dell'i 
dtto di Firenze La <mn 
tmsfortn turislica e rimn 
<1n dalnrosnmontc znnniean 
te anche se lo snotlaealo 
non e manrato I fiorpniini. 
tuttavia. direbbero che « le 
scarpe con lo scricchiolo 
hanno fatto cilecca ». 

Leo Vestri 

In Ma rem ma dopo I'alluvione si vive «come in guerra» 

Mentre i poveri muoiono gli 
speculatori fanno quattrini 
Per la rinascita occorre un immenso sforzo economico e tecnico sostenuto da una vera vo-
lonta politica — I tre grandi problemi delle campagne allagate — Come e stata realizzata la 

riforma, come si deve invece ricostruire — La tenaglia della concorrenza nel MEC 
Dal nostro inviato 

GROSSETO. 30. 
Barbaruta. Cemaia. Raspolli-

no. Poggialberi: sono nomi di 
antichi padul\ attorno a Gros-
seto che anni di lavoro aveva
no trasformato in buona terra 
produttiva. La strada che pas-
sa tra Ccrnaia e Raspollino 
entra ed esce dall'acqua secon-
do il capriccio dei suoi do*si 
e dei suoi avvallamenti. come 
un faroloso serpente di mare. Ma 
la testa non si rede: ad un cer
to punto la strada va dentro a 
capofitto e anche la «campa-
pnota > con Vacqua ormai al-
Yaltczza de, fori, deve fermar-
si. Davanti a noi e'e un gran 
lapo aperto. increspato dalla tra-
montana, sul quale scmhrano gal-
leggiare i trahcci della linea elet-
trica. 

fl tempo qui ha fatto un gran 
salto all'indietro. Per ragaiunae-
re certe abitazioni contadme ab-
Inindonate. ci vorrebbe una bar-
ca. Come prima delta bonifica ma-
remmana. 

La campagna grossetana sta 
annegando nel senso leiterale del
la parola. Per salrarla occorre 
un immenso sforzo economico e 
tecnico. sostenuto da una colon-
la politica prira deUe ambiguita. 
dei limiti e delle distorsion; ideo-
logiche che hanno r'tdotto pli in-
dubbi benefici della riforma. 

Ma di questa volontd. per ora. 
anche a voter indagare con la piu 
grande serenita. non si trova 
traccia. 

II governo cerca. con cieca 
osfnazione. dt difendere i suoi 
pian'x dt classe. aid insufficient! 
pnma ed ora del tutto stuotaii 
dall'alluvione. I prefetti badano 
a salvare le prefetture scancan 
do su organism, suballerni le 
pesar.ti accuse di ineffiaenza e 
dt incapaata formulate dall'opi-
nione pubblica. Le grandi indu
strie meccamche. chmiche. gli 
istituti finanziari e di credito 
ouardano con serenitd airavreni-
re perche — come ha detto ieri 
Colombo — UaUuvione del 4 no-
rembre sara passata senza intac 
care • diridendi del J96S e. for
se. avmentera quelli del 1967 nel 
la misura in cm certi prodoUi 
(automobilt. tratton, atlrezzature 
aanccie d, oam lino, fertilizzonti 
chimic-. ecc.) saranno assorhiti 
in quanltla maoaiore dal mercalo 
inlerno. sta pure con sconti o 
crediti dilazionati. Mi diceca ieri 
un assegnatario di Poggialberi: 
r Dopo I'alluvione si vice come 
in guerra. E come in auerra i 
poveri muoiono e gli speculatori 
fanno i quattrini >. 

Governo » scttogoverno, t'nefu-

striali e finanzieri aspettano sol
tanto che Vacqua si ritiri del tut
to. che i guasti vengano nparati 
alia meglio dagli interessati. che 
la gente ritorni alle quolidiane 
Jatiche per proclamare il ripri-
stino delta normalitd, per ripren 
dere il filo del vecchio discomo 
dal punto in cui era stato brutal-
mente interrotto dall'alluvione del 
4 novembre. Ed e propno questa 
gretta mentalita. largamente dif
fusa. a far dubilare dello ripre 
sa. Perche in certe regioni eco-
nomiche profondamente fente. 
come ad esempio e la campagna 
maremmana. sarehbe del tutto 
sbagliato trascurare i dolorosi in-
sepnamenti dell'alluvione per ac-
contentarsi di un puro e semphce 
ritorno alio * status ante ». 

Vn motivo profondo; tra due 
anni scattera il mcccamsmo dt 
unificazione dei prodotti agncoli 
nell'area del Mercalo comune. 
e in questi due anni Vapncoltu 
ra grossetana avrebbe dovuto 
compiere un salto qualitativo per 
superare lo scarlo che la divide 
dalle zone aqrtcole pit erolule 
ttaliane c dei paes, del MEC e 
per passare decisamente da una 
produzione m parte ancora di ti
vo famAiare ad una produzione 
industriale di mercalo (la resa 
media, per esempio, della Valle 
Padana. e di 400 mila lire e quel
la olandese dt €00 mda contro le 
140-150 mila lire della campagna 
grossetana). 

Gia prima delVallurione. dun-
que. si poneva per VagncoAtura 
maremmana un problema d» tra 
sformazione strutlurale direVa 
mente legato al problema del be 
r.essere economico deah a.^egr.a 
tan. Ed ccco Vinondaz-one. la 
distruz>one dei sistem, di raccnl 
ta e di distribuztone delle acquc. 
il snb'taneo impoverimento di 
centinata di famiglte. la perdila 
del bestiame e delle scorte. Vim-
possibihta di rendere produttivi 
i fandi per chissa quanti mesi: 
ecco questa caiossale calamitd 
mnestarsi nella relativa arretra-
lezza deiragncoltuTa maremruz 
na nel momento in cui diventara 
mdtspensabile un suo salto qua
litativo. 

Che fare? Ricominciare dal 
punto di prima e come prima? 
Xo Questo siamfiehcrebhe con 
dannare al fallimento enlro due 
o tre anni. oam tentattvo di rt 
nascita. Occorre tnrece. affrnn 
tare quesla rmascita «u bas, nno 
re e avanzale con una volonla 
politico e con mezzi finanziari 
che non riU ociamo ni nel « su 
perdecreto > ni nel piano verde 
ni nel piano Pieraccini. 

La situazione delle campagre 
grossetane presenta oggi, in so-

stanza. tre ordini d\ problemi: 
1) il problema della sopravviven-
za sino al prossimo raccolto. dei 
nuclei familiari sinistrati. che 
sono centinata sui 25 mila etla-
ri nella provincia allagata e 
sui 4 5 mila ettari delle zone di 
bonifica ancora sott'acqua: 2) il 
problema parallelo del riasscsla-
mento del suolo per renderlo la-
vorabtle e produltivo: e questo 
vtiol dire pompaooio dell'acqun 
stagnante; nuova aratura in pro-
fondtta dei terreni: ricostruztone 
del sistema d, irriaazione (che 
era entrato m funzione circa due 
anni fa con una spesa di circa 
un miliardo e che e risultato di 
strulto al sessanta per cento). 
ricostruzione degli argini e dei 
collettori centrah (quattrocento 
miliom di danni), ricostruzione 
dt migliaia di chilometri. e qui 
il danno e incancolabile. di fos-
sati piccoli e grandi. di canaletti 
di raccolta e d, scolo delle aequo. 
di tutta la struttura idnca ca 
pillare che i contadmi da soli 
non potranno piu ricostruire e 
senza la quale non e possible la 
npresa del lavoro nei campi: 3) 
il problema della trasformazione 
delle strulture poderah e delle 
colture dcll'industriahzzazione 
dell'agricoltura. dell'organizza-
zione. in definitiva. dt una civiltd 
agricoia moderna e competitiva. 

II problema della sopravviven-
za. se andate un po' in giro per 
la campagna. vi aggredisce ad 
ogni pa*so. ri strinqe la gola. 
Adelio Polazzi. un assegnatario 
di Cemaia. mi riene incontro 
sull'aia ancora fradtoa con la 
moQl-.e. E" nmasto *ofo: t Co 
tombmi. i Guidoni. i Santicchi. e 

ma non i delle cinquecentomila 
lire di aiuto. se verranno. m ba
se al superdecreto che assegna 
sessantamila lire all'ettaro come 
contributo massimo (Polazzi ha 
otto ettari di terra). Quei soldi 
non copriranno nemmeno le spe
se sul reddito del 1967 e molti 
di essi verranno assorbiti dai la-
vori di riattivaz'ionp dei campi. 

A Poggialberi, traversiamo il 
torrente Bruna. E constato una 
cosa stupefacente: la strada. gli 
argmi del Bruna c quelli p,ii Ion 
lam del torrente Sovala sono 
rialzati di qualche metro sin cam
pi e dentro. in questo rasto ca 
tino triangolare. si perdono 10 15 
poderi lontamssimi I'uno dall'al-
tro. La notte del 3 novembre. 
molte ore prima della rotta del 
VOmbrone a Grosseto. i due tor-
renli avevano sfondato ah ar
gini alia loro confluenza allaqan-
do questo grande comprensor'io 
di bonifica con 4 mclrt e mezzo 
d'acqiia. 

Scelta sfortunata? Sienle af
fatto. Era stata una scelta poh j 
tica, anzi ideoloaica. Coitro >l j 
parere di chi. come i comumsti. j 
wtenera la nece<x,ta dt creare. 
nelle zone dt bonifica. centn ru • 
rah m zone sopraelerate o co , 
munque facilmente difendibili dal i 
costanle pericolo dei corsi d"ac ] 
qua maremmani. e sopratiutto '• 
per costnnre una struttura cir> | 
le e moderna alia vita delle po . 
polazioni ruralt. era preraUo i\ 
criteria della poderizzazionc 
sparsa. per isolare j nuclei fami 
liari. Era stato Fanfani ver<o >', 
1^50. per ra*?iciirare la destra 
del svo partito contrana alia n 
tnrma. ad affermare che <o'o cr> 

vita produttiva agricoia) — qui. 
dicevamo. si mnesta il problema 
di fondo. quello del c come > n-
strutturare Vagricoltura grosse
tana dopo I'alluvione non soltan 
to per portarla ai livelli prece 
denti. ma per rendcrla al piu 
presto comoetilira. 

II problema va esammato e 
risolto oggi. subito. con enraqpio 
e senza jyaratie ideolopicho. Si 
tralta di mdu^lrializzare ad un 
Iwcllo di alta spectalizzazione 
I'mtervento sui terreni. di orga 
nizzaro una apricoltura aranzata 
al po*to di quella ancora arre 
trata della riforma. di sviluppa 
re forme associative e corpora-
lire capaci di csaltare Vautono 
mia e il poterc conladmo. sosle 
nutc e non condizionate dallo 
Stato. e finalmcnte d, procedere 
ai una vasta urbanizzazinne del
l'agricoltura crcando centri ru-
rali m zone adatle al posto dei 
casolari sparsi. fortihzi dell'ar 
rctratezza rurale. 

Questi sono i grosii problemi 
immcdtati c d, prospettiva per 
Vagricoltura grossetana. avanza-
ti dall'alluvione del 4 novembre 
(e non abbiamo nemmeno ro'.uto 
sollerare quelli della sjstcmazio 
ne idrologica. di cui il nostro a or
nate si e gtd ampiamente occu 
pato). 

Katuralmentc il centra sinistra 
pud anche pensare ad altre *o'u 
zioni di ripreoo. come del re-tn 
sembra oricntalo. nella sperama 
che la bun.ina i>assi. Ma tra due 
anni oh asscgnatari della Mn 
remma si troreranno allora al 
le prcsc con una allunonc di a'. 
tro genere: quella della concur 
renza dei paesi agricoh piii pro 
gredili del MEC. E il disastro. 
ancora una lolta, sara soltan;/, 
impulahilc alia cccila e alia pre! 
tezza depli uommi chc ci gover-
nano. 

Augusto Panc?ldi 

I TV PRIMI IN OUflLITfl 

77j! mdica poderi e ca*e lonlane j si t si *archbc poiuig sradicarf 
la pramiana comunita dahe 
campagne > Ed ecco il ri^ultairr 
le ca*e rennero co*1ruite in 20 
ne scelte a caso. sotto il hvelU. 
dealt argmi. senza po*sibilt ni 
fese. 

Zerbino Peirocchi mi raccon'o 
la notte trascorsa in soffitta. ad . 
affondare nel buio (la corrente , 
elettrica era stata taaliala) un 
paletto per misurare il ritmo d» ; 
crescita dell'inondazione. E quart- > 
do il paletto venr.e fuori final | 
mente asciutto capi che la pe 1 
na s'era fermata e che forse j 
< lui e i suoi nnn avrebbero fat 1 
to la fme del topo v ! 

E propria qui si mnrtla — win ) 
rolla r-solt, il problema dc"n . 
sopravvtvenza e quello dello t 
nattivazione dei campi (che do 
vrebbe essere di competenza. 
quest'ultimo, delle . cooperat'.re 
di servizio se non si vuole che 
la loro grande funzione di pro
gresso e di democrazia nelle 
campaone si spenga durante que
sto temporaneo arresto dell'atli-

rella pianura allagata. si soio 
nfug ati senza speranza presso 
amid o parenti: avevano perso 
tutto. Lui. Polazzi. e tra i * for 
tunati ». che hanno salvato qua 
si tutto il bestiame: tre capi. Co 
si il superdecreto. quasi certa-
menle. non gli nconoscerd la 
sowenzione dt primo intervento 
fino al trenta per cento delle 
scorte vive perdute. 

Ma come nutrire questo bestia 
me se tutto il resto non e'e piu? 
Per ora VAmmmistrazione pro
vinciate di Grosseto ha distri 
buito un po' di foragg>o. offerto 
dalla provincia dt Roma. E 
dopo? 

Questi campi nnn daranno fie 
no prima di mo\ti mesi. E 
questo non e che uno dei prob'e-
mi. Tutte le scorte morte sono 
andate perdute. 1 campi appena 
usciti dall'acqua non hanno pn'i 
volto. P&,az2t apre le braccia dt-
sperato per dire tutta la sua im-
potenzi. Come potrd vivere fino 
al prossimo raccolto? 11 proble-
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