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Un gruppo di giovani di-
scute dell'impegno politico 

Comunisti, oggi 
Opera! e student! di varie province iscrilti quest'anno al Partito 
si sono riunili alle Frattocchie per esaminare le loro esperienze 
Conta molto la tradizione della famiglia ? - La lotta nella fab-

brica - La Sezione - L'inlervenlo del compagno Nafta 

Un momenfo dell'incontro alle Frattocchie con un gruppo di giovani reclutati al PCI. 

Come si diventa comunisti, 
oggi? E viceversa: che cosa 
impedisce di «scegliere >? 
Cominciamo a sentire gli in-
teressati. Cid significa inter
pellate il giudizio di una ge-
nerazione miova alia politico, 
o meglio: U giudizio di una 
avanguardia che parla a no
ne degli altri perche ha deci-
frato una condizione storica e 
trovato le prime risposte. In 
fondo un partito che decide di 
farsi mettere * sotto inchie-
sta > dai piu giovani non ri-
ceve soltanto una diagnosi 
disinteressata del suo stato 
ma provoca una sua inchie-
sta: quella parte della gio-
ventti die i giunta a inter-
rogare la societa politico ha 
studiato se stessa fra i gran-
di problemi collettivi e ha in-
tuito le proprie responsabili
ta, ma con una esperienza 
tutta sua e una sensibilitd 
particolare die va a verifi-
care nei partiti; essa of (re e 
pretende disponibilita. ma non 
come tina minoranza. E per 
questo non basta saperla 
€ ascoltare >. stabilire un rac-
cordo con i giovani perche il 
rischio, sempre presente, i di 
appiccicare le tradizionali 
strutture organizzative addos-
so a una categnria sociolo-
gica, un'astrazione. 

Esperienze 
raccontote 

II problema non i altro? 
Non i la egemonia. la con-
quista? Qui i fatale che il 
partito discuta su di si: la 
caratterizzazione della sua 
politica. la funzionalitd del 
metodi di lavoro, la permea-
bilita dell'impianto organizza-
tivo alia partecipazione di ba
ne. Vefficienza .in breve, del 
suo circuito democratico. Na-
turalmente d una discussione 
che non inizia dai piu recenti 
approdi tcorici. Di solito un 
piorane non entra nel PCI 
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con il programma dell'ultimo 
congresso. Si parte dalle pa
role d'ordine piu elementari o 
anche dai « principi ultimi >. 
breve introduzione del com
pagno Natta e comincia a te
stimonial. E' stata fatta que-
sta domanda: perche tu sei 
diventato un comunista e non 
i tuoi compagni di lavoro, gli 
amici? 

Le risposte sono esperienze 
raccontate, piu die < inter-
vent i >. Conta molto la tra-
E tra le une e gli altri ci 
una politica da studiare e mo-
tivare. una storia. 

Va dunque segnalata la no-
vita: un gruppo di reclutati 
per to piii giovanissimi ope-
rai e studenti. si riunisce al-
I'lstituto di studi comunisti 
alle Frattocchie, ascolta una 
dizione della famiglia? Alia 
maggioranza del presenti 
sembra che conti negativa-
mente. Un giovane milanese 
di 16 anni afferma che < ognu-
no deve prendere una deci-
sione da se ». La famiglia re-
gistra le pressioni dell'am-
biente esterno. variabili se-
condo le grandi circoscrizioni 
territoriali, ma anche da pro-
vincia a provincia. Capita che 
la paura della discriminazio-
ne cominci in casa, o che in 
un villaggio della campagna 
leccese il partito politico non 
abbia una sua credibilita, 
non sembri riducibile alia mi-
sura di un piccolo c clan» 
contadino, una idea oscura 
che manifestandosi nelle per-
sone pare * comprometterle ». 
Parla uno studente del Sa-
lento: « Un amico mi ha fer-
mato per la strada. sgrana-
va gli occhi. Possibile — mi 
ha detlo — che tu sia comu
nista? Non ci credo ». 

Quatche chilometro piu in 
Id e sorto un circolo della 
FGCI. un principio di orga-
nizzazione che resiste alia 
t grande fuga > dei contadi-
ni e dei disoccupati verso il 
Nord. L'attivita garantisce il 
ricambio delle forze. Uno stu
dente di 20 anni fa il segre-
tario: « Le nostre riunioni 
sono le dimostrazioni di piaz
za. Quando si fa una marcia 
per il Vietnam a Lecce o a 
Bari, ci andiamo. E dopo i 
compagni hanno la curiosita 
di saperne di piu, cost si co
mincia a discutere tra noi ̂ . 

Mettiamo perd che la se
zione o il circolo non fun-
zionino. Allora? Ci chi ta-
glia corto: « meglio guardare 
alia qualita degli iscritti, piu 
che al numero >: cosi pensa 
una compagna di Trastevere, 
Rosalba Leone, ma si imbat-
te in quest a obiezione: t H 
numero conta non per si. ma 
per la forza che c'i dentro» 
(La Pergola, di Terni). * 1o 
lavoro alia Terninoss. L'al-
tro giorno un operaio esa-
sperato dalla fatica si i ri-
voltato contro un capo repar-
to Volerano licenziarlo, ma 
ha aruto solo una multa per
che" noi abbiamo minacciato 
lo sciopero. Ecco la forza, 
dipende da noi che la discri-
minazione non funzioni. Nel-
Vaprile '63 tomato dalla 
Svizzera a votare. II treno 
portava a casa cenlinaia di 
emigranli, sembrava un tre 
no dei giorni della Rivaluzio 
ne russa: bandiere rosse, 
canti rivoluzionan Siamo pas 
sati dai morale toscano e nel
le stazioni gli operai rispon 
devano ai saluti alzando il 
pugno ckiuso Vr.o p£r,sa: da 
dove viene' questo entusia 
smo? Dalla forza *. 

Qui cade un problema. Chi 
raccoglie. chi organizza que
sto massa di energie? Do-
vrebbe essere la sezione. •Pe
rd la sezione non mi aMrae 
— dice un compagno di Ra-

1 venna, Guarra —I troppa rou

tine, l soliti discorsi. lo di-
scuto per conto mio nel cir
colo degli amici, al caffe, do
ve capita. Ma in sezione non 
ci vado >. Eppure resta da 
compiere tutto un lavoro ca
pillare, la sensibilizzazione 
degli operai. i corsi di stu
dio, la direzione del movi-
mento... Non si pud mettere 
tutto nelle mani della Fede-
razione. Interviene un mae
stro di Trento: si pud discu
tere In sezione quanto si vuo-
le, ma non c'i niente che la 
sostituisca. Purtroppo ne ab
biamo' poche in Valsugana e 
ci sentiamo isolati. il lavoro 
si accentra. Bisogna ricreare 
dai basso le forme di asso-
ciazione operaia. Sennd da 
dove comincia I'educazione 
socialista? 

La sezione i anche una pre-
sa di coscienza. Ci chi ha 
sperimentato i limiti del « mi
lieu >, del lavoro di gruppo 
che disperde le avanguardie 
studentesche. Piero Dolara 
che studia medicina all'Uni-
versitd di Firenze comprende 
che di fronte alle degenera-
zioni della c societd del be-
nessere * verso forme autori-
tarie « che riassorbono la cri-
tica» Vimportante i di dar 
forza all'unico strumenlo di 
opposizione. E tuttavia c la 
milizia non deve essere un 
fatto abitudinario, il fattore 
organizzativo non deve preva-
lere sul dibattito culturale e 
sull'aggiornamento ideologico. 
Ci un dubbio che trattiene 
la gioventii universitaria nel 
disimpegno: la politica di al-
leanze i coerente alia neces-
sita di dare una alternativa 
alia society dei consumi? Su 
questo c'i ancora bisogno di 
approfondire, di discutere». 

Partito 

rivoluzionario 
Discutere e anche decidere 

insieme, dice Natta, perchi 
questo i il carattere e il li-
vello della democrazia in un 
partito rivoluzionario. Ecco 
qui delle novitd. delle rottu-
re in vecchie abitudini bu-
rocratiche. Non i ancora una 
tendenza generale, ma i un 
fatto che intere sezioni pas-
sano nelle mani dei giovani 
che talora le dirigono prati-
camenle da soli, meraviglian-
dosene come una compagna 
della sezione fiorentina di 
Monticelli, Era Buiatti: e Gli 
attivisti sono una ventina, 
quindici al di sotto dei 25 an
ni. cinque che passano la ses-
santina. E to ho aid un in-
carico, io che mi sono iscrit-
ta un mese fa. Ma come! ». 

Questo scarto di generazio-
ni si percepisce in una delle 
piu grosse questioni che il 
partito si trova daranti, quel
la che Natta chiama < la ca
ratterizzazione della nostra 
politica come politica ricolu-
zionaria >. tl « far diventare 
la linea dell'aranzata demo-
cratica al socialismo una per-
suasione di massa >. La stra
da che ci ha portato alia no
stra politica di alleanze va 
ripercorsa assieme ai piu gio
vani, muovendo dalla tema-
tica del leninismo e dalla $pe-
cificitd della situazione ita-
liana Ma poi questa «lezio-
r.c > iti rivissuta nel movi-
mento reale. nel rapporto ma-
teriale che noi siamo capaci 
di islituire tra le riforme e la 
rivoluzione. E' a questo pun-
to che il giovane *giustifi-
ca > il partito e < scopre * la 
organizzazione. 

Roberto Roman! 

Pubblichiamo ampi stralci del documento elaborato per 
il giudice da una commissione in ternazionale d i pe r i t i 

Provarono in laboratorio 
la catastrofe del Vajont 

I dirigenti della SADE, il monopolio 
elettrico privato, sapevano che alme-
no duecento milioni di metri cub 
di roccia sarebbero precipitati nel ba 
cino artificial • Poche ore prima della 
tragedia, uno di essi scrisse: « Gli ul
timi rilievi fanno pensare al peggio. 
Che Dio ce la mandi buona»- Indicate 
punto per punto le corresponsabilita 
del gruppo privato e del ministero dei 
Lavori Pubblici - Certo da anni, il crol-
lo del Monte Toe era ormai inevitabile 

e ritenuto imminente Due immagini del paese di Longarone prima e dopo II dlsaslro della notte del 9 oltobre 1963. 

La catastrofe del Vajont — 
interi pacsi spazzati via, ol-
tre duemila morti — non so
lo era prevedibile: era pre-
vista, I dirigenti dell'ex So
cieta Adriatica di elettricita 
(SADE) che avevano costrui-
to la diga erano stati messi 
di fronte alia drammatica real-
ta: duecento milioni di metri 
cubi di roccia rischiano di pre-
cipitare da un momento al-
l'altro nel lago artificiale. E 
clie cosa avrebbero provocato 
quei duecento milioni di me
tri cubi, precipitando, era un 
fatto noto a tutti. Ma non 
vennero presi provvedimenti. 

Perche? E" semplice: per
che Tunica preoccupazione 
era quella di produrre chilo-
wattora. energia. il piu pre
sto possibile e nella quantita 
maggiore. < Tutto sommato 
non era favorevole ad altro 
che alia produzione di chi-
lowattora... >. Contro ogni 
precauzione, a rischio di mi-
gliaia di vite umane. La con-
statazione del cinismo col 
quale il grande monopolio 
elettrico opero non 6 nostra. 
E' dei periti nominati dai giu
dice che conduce ristruttoria. 
un'indagine che ha portato 
anche recentemente — a 
quasi quattro anni dalla ca
tastrofe — a nuove incrimi-
nazioni. 

La perizia 6 stata quasi to-
talmente redatta in Francia. 
Porta le firme di quattro pro-
fessori universitari, specializ-
zatj in geologia. idraulica e 
costruzioni. Sono Henry Gri-
del. Marcel Roubault. Alfred 
Stucky e Floriano Calvino. due 
francesi. uno svizzero. un ita-
liano. Un collegio internazio
nale che il magistrato e stato 
costretto a nominare dopo tre 
anni di istruttoria. quando ha 
voluto finalmente trovare dei 
consulenti che non fossero le-
gati. ne per amicizia, ne per 
rapporto di lavoro recente o 
remoto con le societa che fi-
no a pochi anni fa — proprio 
alia vigilia della tragedia del 
Vajont — avevano il mono
polio elettrico in Italia. 

II documento consegnato dai 
periti 6 un atto di accusa im-
pressionante. Tutti sapevano 
— questa e la conclusione del
la perizia come piu dettaglia-
tamente vedremo. — che una 
enorme parete rocciosa. spes-
sa oltre duecento metri. sa-
rebbe precipitata nel bacino 
artificiale. provocando la vio-
lenta fuoriuscita deH'acqua. 
cioe quello che poi nella reaJ-
ta si e verificato: vallate som-
merse dalle acque. paesi tra-
volti. morti a migliaia. Lo sa-
peva la SADE. doveva saper-
lo TENEL. nonostante avesse 
solo da pochi mesi assunto la 
direzione della diga, lo sape
vano le autorita locali. il ge 
nio civile di Belluno. lo sa
pevano a Roma, al ministero. 

Stralciamo dalla perizia. 
— nel corso del primo in-

vaso nel 1960. piccole frane 
divenivano prevedibili. fino al 
primo franamento importante 
de! 4 novembre I960: 

— da quel momento e dopo 
il primo svaso del lago nel 
gennaio 1961. essendo consi 
derevolmente aumentati gli 
spostamenti dei caposaldi. si 
doveva temere un sinistro di 
grandi proporzioni quando. 
dopo un nuovo invaso. il li-
vello del lago si sarebbe suc-
cessivamente abbassato; 

— nel marzo del 1963. dopo 
che il secondo svaso ebbe mo-
strato che l'abbassamento del 

livello del lago dalla quota 
700 alia quota 650 provocava 
gravi dissesti. bisognava at-
tendersi il grande sinistro in 
caso di ripetizione di una ta
le operazione; 

— nel settembre 1963, quan
do il livello del lago era ri-
salito alia quota 710 circa e 
gli spostamenti dei punti di 
controllo aumentavano rapi-
damonte, la catastrofe dive-
niva imminente e si sarebbe 
scatenata all'abbassarsi del li
vello del lago. 

Scivola o 
si schianta ? 

Dopo il primo grave crollo i 
dirigenti della SADE si al-
larmarono. Ma nascosero abil-
mente le preoccupazioni che 
pure avevano. Erano decisi a 
risolvere la questione in fami
glia. E da quel momento si 
verified questa situazione: i 
tecnici. i professori universi
tari consulenti del monopolio. 
si trovarono in disaccordo. 
non solo fra loro ma con se 
stessi. Raggiunsero un punto 
fermo: la frana ci sara. Do-
podiche cominciarono a sfo 
gliare la margherita: i casi 
son due. o il monte scivola 
lentamente nel lago. o vi si 
schianta. 

Nella prima ipotesi. come 6 
evidente. nessun pericolo. Nel

la seconda, la catastrofe. Che 
fare allora? La risposta la da 
la SADE. e purtroppo. proprio 
nel periodo finale l'ENEL (che 
nella zona ha pero a capo i 
vecchi dirigenti del monopo
lio privato): produrre chilo-
wattora, cioe alzare ancoia 
il livello, riabbassarlo. ripor-
tarlo al massimo, e cosi via. 
E" proprio questa specie di 
altalenu che provochera la 
tragedia. 

In quanti sapevano? La pe
rizia ha una vasta documen-
ta/.ione in proposito. Preudia-
mo alcuni brani. 

— 1-12-60 - Lettera del pro
fessor Penta, della commissio
ne di collaudo, al prof. Fro-
sini, presidente del Comitato 
delle grandi dighe: 1'alterna-
tiva e < fra dissesti locali del
la copertura detritica e la 
possibility che si verifichi un 
distacco improvviso di una 
massa enorme di terreno (suo-
lo e sottosuolo) >. 

— 3-2-61 - L'ing. Miiller. con-
sulente della SADE. invia un 
rapporto dai titolo « La frana 
del Toe», valutando il volu
me della massa in movimen-
to in circa 200 milioni di me
tri cubi. 

— 16-1-62 - rapporto SADE 
al ministero: nessun movimen-
to, tranne i soliti piccoli spo
stamenti pcndolari, compresi 
entro la fascia di errore. 

Nota dei periti: dai diagram-

Su richiesta di estradizione olandese 

II nazista Rajakovic 
preso in Jugoslavia 

Responsabile della deportazione di migliaia di ebrei 
aveva avuto in Austria una condanna a due anni 

Aveva vissuto sotto falso nome a Milano 

Violent! scontri 
in Francia 

tra confadini 
e poliziotti 

PARIG1. 2 
La «giomata di nvendicaz.o-

ni del mondo agrico'.o » france-
se. svoltasi oggi suUe strade na-
zionah del paese ha registrato 
gravi incidenti cau>ati da gli in
tervene de"a po!:zta. 1 p.u gra
vi sono awenuti a Qjimper. in 
Bretapna. quando ia polizja per 
disperdere circa 10000 drrxv 
stranti ha fatto u?o dei gas la 
cnmoge.ni. I con'adim e gli 
agncoltori har.no reag to lan-
ciando prima uova e poi pietre. 
L'esasperazione e g-unta a pun
ti estremi: la sede del partito 
gollista a Quimper e stata data 
alle fiamme. alcune vetture par-
chegaiate sono state danneg-
giate e tre moto della polizia 
inoendiate. Anche a Caen. ne>l 
Calvados, s: sono regi^trau 
scontri tra la polizia e i dimo-
stranti. La prefettura e stata 
presa a sassate. 

Vane decine di migliaia di 
agncoltori hanno partec:pato. 
:n tutta la Francia alia mani-
fe?ta7ione. indetta dalla Fede-
razione naz.ona!e dei coUKa'ori 
diretti e dai centro dei giovani 
agncoltori. La protesta e con
tro il govemo golhsta che fa-
vori.«ce la prozre«siva elimina-
zone delle piccole aziende a 
fa\-ore delle aziende medio-
grandi. 

BELGRADO, 2. 
L'ex ufllciale delle SS. Erich 

Rajakovic. colpevole di aver 
fatto deportare migliaia di ebrei 
olandesi dalla Francia durante 
1'ultima guerra. nello stesso pe
riodo in cui venne arrestata 
anche Anna Frank, e stato arre-
stato a Piran. in Jugoslavia, in 
seguito ad una richiesta di e-
stradiz;one del minLstero della 
Giustizia olandese. Rajakovic. 
che alia fine della guerra era 
riuscito a fare perdere !e sue 
tracce. era 5tato scoperto e 
catturato nel 1963. dopo es«ere 
stato nconosciuto e denunciato 
dalla organizzazione facente ca
po all'meegnere Simon Wiesen-
thal (la stessa che scopri Esch-
mann). 

II nazista si era nfugiato pn-
ma in Argentina e poi in Italia. 
a Milano. do-.e aveva vissuto 
impunemente per molti anni sot
to U nome di Raja. II « dottor > 
Enrico Raja aveva impiantato 
a Milano una ditta di importa-
zioni ed esportazioni che in bre
ve era diventata un ottimo in-
ve«timento. Rajakovic. quando 
venne la derwncia di Wjesenthal. 
riusci a fuggire da Milano in 
Svizzera — agevolato da un 
breve periodo di incertezza da 
parte delle autorita italiane. 

Alia fine egli si costitui in 
Austna dove venne condannato 
a soli due anni. Dali'ottobre del 
1965 egli era di nuovo in liberta. 
ma la giustizia olandese non 
aveva giustamente ritenuto che 
il conto di Rajakovic — che era 
persino stato « consulente » giu-
ridico di Eichmann per la que
stione ebraica — fosse saldato. 
Da qui la richiesta d: estradi
zione avanzata alle autonta ju-
goslave e il con=eguente arre-
sto. 

Iniziata la produzione industriale 

Dal droghiere la pillola spagnola 
MADRID. 2. 

La Chiesa spagnola. senza 
pronunciarsi ufficialmente sul 
problema della pillola antife 
condativa, ha fatto sapere che 
lascia alia - coscienza delle 
coppie sposate usare o no 
questo prepare to. Cid e stato 
una specie di disco verde per 
I'industria farmaceutica iberi-
ca, che nel prossimo anno 

mettera sul mercato circa 40 
milioni di pillole. 

Le confezioni saranno ven 
dute. soltanto su presentazio-
ne di ricetta medica. nelle 
farmacie a 700. 800 lire. 

L'industria ha accelerato i 
tempi anche perche. An d'ora, 
la pillola e usata da un certo 
numero di donne spagnole che 
acquistano preparati esteti. 

II fatto cunoso e che, per una 
particolare regolamentazione 
dei rapporti commerciali, que 
ste pillole possono ora essere 
acquistate senza nessuna ri
cetta. nelle drogherie. 

Secondo le previsionl. il 
prossimo anno un miu'one di 
donne spagnole useranno la 
pillola, che verra prodotta da 
died Industrie. 

mi si rileva invece che i pun
ti 5 e 7 si muovono. 

— 28-2-62 - Nota dei periti 
al rapporto SADE: « i rap-
porti quindicinali vengono 
scritti dai geometri dell'ufli-
cio SADE del Vajont e man-
dati agli ingegneri Biadene e 
Pancini a Vene/ia, i quali cor-
reggono. Nella minuta del rap-
porto 15-28 febbraio 1902 era 
scritio: " Scosse sismiche. 
Alia stazione sismogralica in-
stallata presso la diga del Va
jont sono state registrate cin
que piccole scosse di proba-
bile origine locale ". La frase 
e cancellata dall'ing. Biadene: 
" Se ne e parlato nelle scorse 
relazioni? Eventualmente ne 
parleremo la prossima volta. 
se sara il caso! ". Nei rap 
porti quindicinali non verra 
mai fatto accenno alle fre-
quenti piccole scosse sismiche 
locali ». 

— 9-5-62 - Ing Biadene 
(SADE) a genio civile Bellu
no: « Nessuna manifestazione 
esterna rilevata... >. 

Nota dei peril): nell'aprile 
del 1962 e crollato un torrio 
ne di roccia del quale i tec
nici della SADE seguivano da 
tempo i movimenti 

— 6-8-62 - Relazione dell'as 
sistente governativo, Bertolli-
si: < Nel complesso la situa
zione alia line di luglio e mi-
gliorata; rimane il dubbio. 
tuttavia, che questa staziona-
rieta possa denotare stabilita 
e non sia invece premonitrice 
di un franamento >. 

Nola dei periti: E' un discor-
so senza fondamento, tanto piu 
che i diagrammi relativi non 
denotano stazionarieta, ridu-
zione degli incrementi. ne mi-
glioramento. 

— 30-11-62 - La SADE cor-
regge una minuta inviata dai 
Vajont, togliendo la frase: 
* II movimento e in aumento 
e sembra ora aggravarsi >. 

— 15-7-63 • Ultimo rapporto 
SADE. 

Nota dei periti: Dai diagram-
mi. che cominciano nel mag-
gio '63. si rileva un compor 
tamento dei caposaldi che non 
corrisponde a quello descritto 
nel rapporto. 

— 17-7-63 - L'ENEL convince 
il sindaco di Erto Casso a ri 
pristinare il divieto di accesso 
alia zona, al di sotto di quota 
730 metri. comunicando lo sta
to di pericolo. 

— 23-7-43 • Telegramma del 
sindaco di Erto Casso all'ENEL 
di Venezia relativo a boati e 
tremiti del terreno nonche ad 
inspiegabile comportamento 
delle acque del lago. 

I rapporti successivi. inviati 
sempre dall'ing Biadene — 
ora a nome dell'ENEL — al 
ministero. parlano in genere di 
relativa quiete Siamo alia vi
gilia della catastrofe 

II monte 
sta erollando 

8-10-63 - relazione dell'assi-
stente governativo. Bertollisi: 
c Dalla meta di agosto si e ve
rificato un incremento della 
velocita di abbassamento dei 
punti nella zona del Toe sot
to controllo. Tali incrementi 
sono aumentati a fine settem 
bre. raggiungendo ai primi di 
ottobre valon dello stesso or-
dine di quelli misurati durante 
la frana del novembre I960 
Da prove effettuate su model 
lo. e risultato che con il mas
simo invaso e con crollo istan-
taneo della frana 1'onda con-
seguente raggiungerebbe una 
altezza di 2o metri.. > 

— 9-10-63 - Ing. Biadene a 
ing. Pancini (New York): « Le 
fessure sul terreno. gli avval-
lamenti della strada. I'eviden 
te inclinazione degli alberi 
sulla costa che sovrasta " La 
Pausa ", I'aprirsi della gran
de fessura che delimita la zo
na franosa. il muoversi dei 
punti anche verso " La Pi 
neda ". che finora erano rima 
sti fermi. fanno pensare al 
peggio. Quel che e veramente 
strano e che non si notino an 
cora cadute di materiale lungo 
i bordi dell'acqua. Mi telefo-
na ora 11 geom Rossi che le 
misure di questa mattina m o 
strano di essere ancora mag-
giori di quelle di ieri, rag-

1 glnfuendo una 

del 50 per cento, cioe da 20 a 
30 centimetri di spostamento. 
Si nota anche qualche picco-
la caduta di sassi al bordo 
ovest (verso diga) della frana. 
Che Iddio ce la mandi buona >. 
— 9-10-63 - Ore 22.40. Si corn-

pie la catastrofe del Vajont. 
La catastrofe era, dunque. 

prevista. L'ing. Biadene. che 
poche ore prima sperava nel
la bonta divina, era il diret
tore dell'ufficio lavori della 
SADE. Forse mentre scrive-
va a New York ailing. Pan
cini era ancora in tempo a 
dare lallarme. Ma in tempo 
si era da anni, almeno dalla 
fine del 1900. quando la SADE. 
che gia temeva il peggio. de-
cisc di sperimentare gli ef-
fetti del crollo della parete 
del Monte Toe su un modello 
in scala ridotta, che si tra-
sformd in una specie di di-
vertente gioco per periti, tec
nici. studiosi. rappresentanti 
del ministero. 

I periti. nelle conclusioni. 
rifanno la storia, dai 1959 alia 
catastrofe, degli avvenimenti 
che precedettero il crollo del 
monte-nel lago artificiale. E' 
una visione organica. che an
cora una volta denuncia gra-
vissime responsabilita. 

c II 22 marzo del 1959. una 
frana di 3 milioni di metri 
cubi si verificava a poca di-
stanza. a Pontesei. in un im-
pianto idraulico della SADE. 
Essa provoco un'onda di 30 
metri di altezza. che fece una 
vittima. Un evento parimen-
ti importante. 700 mila metri 
cubi. si produsse il -4 novem
bre 1900 sullo stesso Vajont. 
Furono interpellati i consu
lenti. I loro pareri sulla na-
tura del movimento franoso 
divergevano D'altronde nes-
suno di essi svolse indagini 
che potessero illuminarli sulle 
caratteristiche di precedenti 
fenomeni similari accaduti al-
trove. II dott Miiller espresse 
nel rapporto del 3 febbraio 
1961 un parere molto pessimi-
stico. affermando che il mo
vimento non poteva essere piu 
padroneggiato. Egli tuttavia 
pensava che la massa in mo 
vimento si sarebbe sdoppiata 
in due distinte frane. In bre
ve. ci si familiarizzd con I'idea 
di un grave avvenimento. La 
situazione fu giudicata ta! 
mente grave che si decise di 
procedere ad esperienze idrau 
liche per stabilire quale li
vello avrebbe raggiunto I'ac-
qua sulla sponda opnoMa in 
caso di sinistro» Si fecero 
esperiment a decine. ma non 
venne presa alcuna misura. 
II perche lo spiegano i periti. 

c L'imprenditore desiderava 
cominciare a srnittare il pro
prio serbatoio: di qui le sue 
ce?sive richieste di poter in-
nalzare il lago a livelli sem
pre piu alti — anche supe-
rando il livello 700 allora am-
messo come quota di sicurez-
za — cosa che fu ogni volta 
accordata daH'au'.orita di sor-
veglianza Dal momento in cui 
i caposaldi si spostavano a 
velocita crescente. si rendeva 
assolutamenfe indispensabile 
procedere ad un esame di co 
scienza attraverso convegni 
che riunis«ero tutti gli inte 
ressati: imprenditnre, diretto 
re dei lavori. commissione di 
collaudo del Ministero dei La 
vari Pubblid. consulenti scien
tific! L'ini7i"ativa di convocare 
tali riunioni poteva essere 
pre;i dall'imprenditore o dal-

j le autorita. cioe !a commissio
ne di collaudo >. 

t Un secondo esame — ag-
giungono i periti — si rendeva 
indispensabile dopo che il se
condo svaso. dai novembre 
1962 al marzo 1963. ebbe ak 
bassato il livello del lago dal
la quota 700 alia quota 650 
circa e fatto progredire gli 
spostamenti orizzontali dei ca
posaldi. che crebbero flno 9 
metri 2.50 e 3.80 a partire 
daN'origine La situazione a 
queU'epoca. cioe nel marzo 
1963 si sarebbe allora pro-
spettata nel modo seguente: 

c L'imprenditore doveva evi-
dentemente augurarsi che la 
sua diga fosse messa alia 
prova (al livello piu alto pos
sibile) e che resercirfo nor-
male potesse aver inizio. Ma 
conosceva Ia gravita della. ai-

c I geologi consulenti erano 
tutti d'accordo sulla certczza 
che altre importanti frane sa 
rebbero sopravvenute: i loro 
pareri differivano sulla natu. 
ra, il volume e la velocita 
dei fenomeni e gli uni pdrla-
vano di strati superficiali di 
qualche decina di metri. gli 
altri di masse piu cospicue. 

< La direzione dei lavori 
avrebbe dovuto adottare i pa
reri piu pessimistici dei geo 
logi; in ogni caso era un gra
ve errore oltrepassare la quo 
ta 700. 

« La commissione di control
lo avrebbe dovuto intervenire. 
se non altro, su qucst'ultimo 
punto. cioe il livello del laco 
da non superare. 

< La gravita eccezionale del
la situazione non sarebbe sfug-
gita a nessuno: si sarebbe 
capito che, se il lago fosse 
stato a un livello elevato. gli 
svasi sarebbero stati disastrn 
si ed avrebbero potuto con 
durre alia catastrofe: che h: 
sognava rinunciare provvi=o 
riamente. per qualche anno 
a riempire il lago, per non 
essere ohbligati a vuotarlo 

L'ultima 
occasione 

« Cid significava rinunciare 
al progetto del grande Vajont. 
almeno in via provvisoria. per 
accontentarsi di un lago di 
minori proporzioni. Le frane 
gia avviate sarebbero certa-
mente cadute. forse una dopo 
l'altra. ma senza gravi dan-
ni. E forse. stabilizzandosi la 
situazione. in capo a qualche 
anno, si sarebbe potuto ri 
prendere un esercizio normale. 

e Era quella l'ultima dellr 
occasion! per scegliere tra i 
pareri ottimistici e quelli pes 
simistici: questione di valuta 
zione Si comprende il tragic o 
di tale decisione. Per nnn 
averla presa. si correva ver 
so una catastrofe inevitabile. 
con tutte le conseguenze. 

c La lettura della " rassegna 
cronologica schematica di al 
cuni documenti degli atti " 
lascia l'impressione che Tor 
ganizzazione di controllo dei 
lavori da parte dello stato 
non abbia funzionato comr 
avrebbe dovuto. Sembra chr 
le persone interessate in un 
modo o nell'altro al Vajont 
abbiano lavorato in ordine di 
sperso. In particolare. i! con 
tatto tra esecutori e control 
lori ufficiali che. per un'im 
presa della porlata del Vajor.t 
doveva essere perfetto. sem 
bra sia stato piuttosto formale 
che costruttjvo. 

c Se le autorita di sorve 
glianza avessero preteso da'-
1'imprenditore che fornisse 
loro periodicamente dei rap 
porti sintetici sulle osserva-
zioni e le misure fatte e pro 
babile che si sarebbe rawisa-
ta senza equivoci la relaziono 
fra gli svasi ad alto livello 
del lago e il moto di scivo 
lamento. Una collaborazione 
piu attiva tra esecutori ed au 
torita di sorveglianza avrebbe 
probabilmente permesso, se 
non di evitare la catastrofe. 
almeno di limitarne i danni ». 

E' sulla base di questa ry 
rizia — un documento di 2-7) 
pagine — che la magistratu-
ra ora lavora. L'inchiesta sta 
assumendo dopo 4 anni di 
indagini un ritmo piu accele
rato e le incriminazioni si 
susseguono. Le responsabilita. 
che pur doveva no essere evi
dent! fin dai primo momento. 
stanno divenendo finalmente 
chiare per tutti. 

Chiarite le responsabilita. 
non sono state ancora tratte 
le conclusioni. L'ENEL ad 
esempio. che ha delle colpe 
immediate, ma non certo pari 
a quelle della SADE. non ha 
ancora disgiunto. come erf 
necessario. la propria posizio-
ne da quella del grande mo 
nopolio privato. Per colpa del 
la SADE ha subito un dannl 
ingentissimo (morale e mate
riale) e finora non ha neppura 
pensato a costituirsi parte ci
vile nel processo. a mettersi, 
almeno ora, daUa parte daQa 
vittime. 

Andrea BarbeH 
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