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Quasi ognj anno, dal novembre 
del 1931 quando le acquc irruppcro 
dalla rotta di Occhiobello. nel Po
lesine si rinnova la sciagura. Spes-
so piu volte in uno stcs.v) anno. 
Ecco il tragico calendario dclle 
alluvioni che hanno devastato il 
piu grosso dei comuni del Delta 
del Po, Porto Tolle. Sotto o«ni 
data brevi descrizioni tratte dai 
lerviri trasmesai all'« Unita > dai 
suot inviati speciali sul luogo dei 
disastri. 

1951 - 14 novembre 
t Le cas« delle golene so no 

•fate abbandonate. Canto famiglie 
hanno dovulo sfollare a Porto 
Tolle ». 

1951 - 22 novembre 
c Anche nolle xone dl Contarina, 

Lorao, Donada — secondo le noti-
zla che ci pervengono — oltre 10 
mila persone sono ancora lungo 
gli arglnl del Po In attesa df essere 
salvale » 

1957 - 12 aprile 
f Ancora una volta II Po, come 

nel 1951, ha rotto gli arginl a Porto 
Tolle e nel basso Polesine. Come 
nel novembre scorso Pola, Forte e 
Pellestrina sono di nuovo soll'ac-
qua: due alluvioni alia distanza di 
pochl mesi, perch6 II governo non 
si decide ad attuare quella radlcale 
sistemazione idraulica che I tecnici 
hanno da tempo progettato >. 

1957 - 20 giugno 
c La sera cala mentre II pericolo 

Incombe su tutta la zona del Delta 
polesano » 

1957 - 21 giugno 
« Una plena del Po di quasi un 

metro inferiore a quella pur tanto 
ammonitrice che ha provocate, nel 
novembre 1951, la rotta di Occhio
bello, ha trovato gli argini pole-
sani del fiume In condizlonl ancora 
peggiori e piu bassl che nel 1951 
per i fenomeni di bradislimo piu 
volte denunciatl »• 

1957 - 2,3 giugno 
c L'argine del Po dl Donzella 

sul versante che Investe in pleno 
Porto Tolle, e stato retto a brae-
cia, si pu6 dire, questa nolle, dal 
noslrl erolci compagnl, accorsl con 
il slndaco compagno Campion In 
lesta. II pericolo pero permane per 
tutta la zona di Porto Tolle che e 
il piu vasto dei Comuni del Delta >. 

1957 - 28 giugno 
c II Polesine, tra maregglate e 

strarlpamenli del Po, ha subito 
dopo la tragica alluvione del no
vembre 1951, ben 11 alluvioni che 
hanno sommerso complessivamente 
125 mila ettari ». 

1957 - 11 novembre 
c Questa notte le valli da pesca 

Intorno alia terra gonfiata dallo 

scolo marlno di Scardovarl itanno 
tracimando su tulta la zona del 
piii vaslo comune del Delta: Porto 
Tolle ». 

1957 - 13 novembre 
« L'unlca cosa chlara che emerge 

e questa unitaria lotla delta popo-
lazione di Porlo Tolle contro I'in-
vasione delle acque ». 

1957 - 15 novembre 
c II Po apre un varco negli ar

glnl riparatl da Togni menlre le 
acque hanno gia invaso la centrale 
dl Porto Tolle... Non ha cerlo 
portato fortuna alia povera gente 
del Delta II sesto annlversario del-
la alluvione del novembre 1951 che 
scadeva proprio oggi >. 

1957 - 15 dicembre 
c Una nuova falla, larga oltre 

cento metri, e stata aperta sta-
notte da una violenta splnta delle 
onde dell'Adriat'co in burrasca, 
sull'arginello che delimita la sacca 
marina dl Scardovarl In localita 
Bonelll dl Po-to Tolle •. 

1958 - 21 aprile 
« Per la trediceslma volta le ac

que invadono II Polesine allagando 
ollre 4000 ettari dl terra ». 

1958 - 14 novembre 
« Tutta Porto Tolle, con la vas1.i 

isola dl Donzella, ventimlla abitan-
I I , mlnaccia di essere invasa dalle 
acque ». 

1958 - 15 novembre 
c Dopo il grande disaslro del 

1951 furono stanzlati 120 miliardi 
da spendersl In 12 annl. Dal 1951 al 
1953 ne sono stati spesl soltanto 
undid, al posto de! 60 70 promessi. 
Nel 1952 fu lanciato un prestito p«r 
il Polesine, furono raccoltl 147 mi
liardi, ne furono spesi solo 40. 
Allora domandinmo, dove sono fl-
niti i 50-60 miliardi promessi come 
investimentl nelle opere dl sistema
zione idraulica? >. 

1959 - 6 dicembre 
« Le popolazioni del Polesine vl-

vono ancora una volta ore di ansij. 
I! Po, ingrossatosi a dismlsura 
lungo tullo II suo corso e superali 
quasi ovunque I segnall di guardia, 
sta penetrando minaccioso contro 
I fragili arglnl del Delta ». 

19G0 - 3 novembre 
«Tutta la golena e Invasa, le 

acque affondano slno ai prlml pia-
ni. Una fornace e sommersa, 'a 
strada dl Porto Tolle e inlerrotta I . 

I960 - 4 novembre 
< La strada per Porto Tolle, di 

recentissima costruzione, dapprima 
6 franata In piu punli e nel po-
meriggio e quasi inleramente scom-
parsa I . 

1960 - 8 novembre 
c A Taglio di Po, a Gnocca, 

ovunque si trovano gli alluvlonali 

abbiano trovato uno stato d'animo 
di profonda esasperazione ». 

1965 • 6 luglio 
c Drammatica la situazione nel 

Basso Polesine, dove un fortunate 
— locallzzatosl nella sacca di Scar
dovarl e nel lido di Bonelll — ha 
causato gravl danni: enorml on-
date, verso le 10,30, hanno sorpreso 
imbarcazionl e bagnantl. A Porto 
Tolle, un uomo che si trovava sul-
la riva, e stato trasclnato al largo 
ed e scomparso In un vortice » 

1966 - 8 novembre 
« II mare avanza su Porto Tolle 

devastata >. 

1966 - 1 dicembre 
« II compagno Dlno Campion, sin-

daco comunista di Porto Tolle, a 
Moro che gli chiedeva da quanlo 
tempo assolveva II suo mandato, 
ha risposto con queste parole: 
" Faccio II sindaco da died allu
vion! " ». 

1967 - 14 ottobre 
< I senator! delta commissione 

lavori pubblid hanno compiuto 
una visita nel marloriato comune. 
Ancora oggi ben 1500 famiglie 
sono senza casa. La riunione con il 
sindaco Campion si e svolta In un 
bar perche II comune non e an
cora agibile. L'acqua ha stagnato 
fra le case per oltre quattro mesi >. 

LE IN0NDAZI0NI IN PARLAMENT0 
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Cento leggine am 
manca una legislazione 

per difendere il suolo 
II piano Pieraccini relegava nel capitolo «altre opere pubbliche» gli in-
terventi dello Stato — La pressante battaglia dei parlamentari comunistl 
« Ormai e chiaro che sciagure e disastrose conseguenze si ripeteranno» 

Sono piu di cento le leggi e le leggine p rc sen ta t e in P a r l a m e n t o dal go
verno per le r iparazioni dei danni provocat i da l le decine di alluvioni che si 
sono succcdute nel nostro paese dal la rot ta del Po ad Occhiobello del novem
bre 1951 ad oggi. Una pioggia di p rovvediment i parzial i , d isorganici , per tu-
r a r e , nel migl iore dei cas i , le falle piu g rosse . a Lo s ta to ha speso per la mon-
t agna , dal la fine della g u e r r a a l l ' anno scorso — scr iveva " L ' E s p r e s s o " del 
novembre 1966 — 650 miliardi: al rimboschimento sono andati 100 miliardi, cento ne sono 
andati alia regolazione dei torrenti. E gli altri? Gli altri 450 sono stati spesi con il criterio della 
cicala, cioe 1'imprevidenza assoluta. piu precisamente con il criterio della previdenza elet-
torale >. Nei giorni in cui un terzo dell'Italia andava sott'acqua. il Parlamento discuteva il 

L'AMMIMSTRAZIONE PUBBUCA IMPOUNTl Dl fRONTE Al DRAMMA DllLC MGIOM COLPITt 

Per T alluvione lo Stato incassa 
duecento miliardi ma ne spende 75 

Queslo 6 il bilancio probabile per I'esercizio 1967 - Perche i minislri non fornano alia televisione a dire come sono stati spesi i soldi ricavali da inaspri-
menti fiscali? - Lo scandalo dei residui passivi: miliardi che forse saranno manovrali durante la campagna elettorale - Abbiamo meno geologi del Ghana 

A un anno dalla disastrosa alluvione del 4 novembre 1966, in che stato e il patrimonio culturale e artistlco fiorentino, cos! duramente colpito? La Biblioteca Nazionale (nella foto a .sinistra 
scattata uu anno fa) comincia a sollevarsi, a < fentare I primi pass! ». Ma la sua c convalescenza » sara lunga: occorrera un anno per rifare ed ammodernara II catalogo, ne occorreranno 
sette per rendere di nuovo presentabill le raccolte di glornali e libri modern!, died per restaurare le opere di pregio dall'Ottocento in poi e venti per I codici antlchi e le stampe. Per quanto 
riguarda il restauro delle opere d'arte danneggiate, si va avanti (ma II celeberrimo Crocifisso del Clmabue giace ancora, nella foto a destra, alia Limonaia di Boboli ed e, purtroppo, irre-
cuperabile): gia 150 preziose tavole sono state affldate ad un'ottantina di tecnici, italiani e stranieri, che le «curano» con pazienza. Ci vorranno ancora quattro annt di lavoro. Chilometri di 
pitfura murale sono nei depositi di Boboli e le piu belle chiese di Firenze, come quella dei SS. Apostoli, offrono al vis!tat ore pareti nude, fristi. I problemi da affrontare e da risolvere 
sono tuttora innumerevoll, I'avvenire non e slcuro. 

Un terzo del territorio na
zionale era ancora sott'acqua 
o investito da frane e da mi-
lioni dt metri cubi di detriti, 
citta come Venezia. Pisa, Fi
renze, Grosseto erano ancora 
Mconvolte, allorquando Vono-
revole Moro e i ministri piii 
direttamente interessati si pre-
sentarono alia televisione per 
dire cosa tntendevano fare. 
« Con cinquecento miliardi da 
spendere in alcuni anm — que-
sto d il succo del ragiona-
mento che fecero — potremo 
rimettere tutto a posto senza 
compromettcre I'espansionc 
economieo nazionale >. 

Quei cinquecento miliardi 
da spendere m alcuni anni e 
che vennero fissati come limi-
te massimo dell'tntervcnto 
pubblico erano insufficienli: 
oggi questo viene ammesso 
negli ambienti ministeriali che 
hanno solt'occhio i primi dati 
definitixn delle stime dei dan
ni. Comunque: quanti dei mi
liardi stanziati sono stati ef-
fetticamente spesi? E con 
quali risultati? Cosa e cam-
biato nella macchina statale 
dopo Valluvione che dimostrd 
come ad essere sommerso Ju 

E rima di tutto I'apparato del-
» Stato? Risposte complete a 

questi interrogativi dovrebbe-
TO essere date alia televisione 
dai ministri che un anno fa 
assunsero precisi impegni. Lo 
faranno? O il compimento di 
un anno dalla tremenda allu
vione del 1366 sard « celebra-
to * con vuoti discorsi? Quello 
che possiamo riferire noi per 
averlo appreso nei dicasteri, 
negli uffici tecnici, nelle am-
ministrazioni comunali e pro-
rincialt. e molto allarmante. 

Una prima concluswne alia 
quale siamo giunti e questa: 
il gettito fiscale degli inaspri-
menti dispoxtt dopo Valluvione 
non sara inferiore. per il 1967, 
m duecento miliardi, ma di 
msi se tutto andra bene se ne 

tranno — quest'anno — 

75, non di piu. E il resto? 
L'operaio, Vimpiegato, il pro-
fessionista che pagano fino al 
31 dicembre di quest'anno una 
addizionale sulla Ricchezza 
Mobile e sulla Complementa-
re; I'automobilista che paga 
un sovrapprezzo di 40 lire al 
litro: tuffi credono di conti-
nuare a dare per le zone allu-
vionate con un doreroso senso 
di solidarieta nazionale ed 
anche per affrontare un pro-
blema che riguarda la sicu-
rezza di tutti. Le cose stanno 
invece in modo molto diverso. 
Proprio come accadde con le 
famigerate < addtzionali pro-
Calabria >. 

Inlanto si sono comwciate 
a dirottare alcune fonti di 
entrata e probabilmente ben j 
pochi se ne sono accorti. For
se molti cittadtni credono che \ 
le 10 lire di sovrapprezzo sulla 
benzina serviranno per molto 
tempo per gli allurionati. In
vece recentemente questo so
vrapprezzo e stato prorogato 
fino al 1970 ma per un altro 
scopo che con Valluvione non 
e'entra affatto: servira a pa-
gare un mdennizzo alle com-
pagnie petroltfere per i mag 
gtori onen afjromati durante 
la cnsi del Medio Onenle (tra 
parentesi merita di ricordare 
che Vinsussistema rfi fali one-
n. coTTipensofi per aumento di 
altri denvaii dal petrolio, fu 
abbondantemente prorata, per 
cui quelle 10 lire serviranno 
in realta ad aumentare il pro-
fitto delle compagnie petroli-
fere). 

Somme 
non spese 

Segmre il flusso di quei 200 
miliardi di maggior gettito fi
scale per poter poi dire detta 
gliatamente che fine hanno 
fatto non i certamente facile 
fino a che non saranno I mi

nistri a riferire in merito. Xoi 
siamo amvati a concludere 
che la maggior parte degli 
stanziamenti rimane inopcro-
sa. Nei bilanci dei vari mini
sters — ma soprattutto di quel
lo dell'agricoltura — si accu-
mulano i cosiddetti < residui 
passivi >, vale a dire somme 
stanziate e non spese. La si
tuazione e" veramente scanda-
losa. 11 ministero dell'agricol
tura ha attualmente accumu-
lato ben 800 miliardi di « resi
dui passivi >, somma che na-
turalmente non riguarda sol
tanto Valluvione ma che com-
prende anche una parte dei 
fondi a cid deMinati o che co
munque dovrebbero essere 

\ spesi per la difesa del suolo. 
Ad esempio per le opere di 
bonifica dei temtori delle valli 
del Delta Padano ben 4 mi
liardi giacciono m questi « re
sidui » non utilizzati; e cosi 
altri 2 miliardi per le siste-
maziom delle opere a mare 
dello stesso Delta. Questa dei 
€ residui passivi > e una situa 
zione che dura da anni. Un 
anno prima dell alluvione. os-

i sia alia data del 31 dicembre 
1965. tl mmntero dell'agricol
tura disponera di 100 mthardi 
per rimboschimenti e 19 mi
liardi e S23 milioni per sisfe 
mazione di bacim montanr 
119 miliardi da poter spendere 
e che invece si accumulavano 
gia allora in tali * residui ». 
Forse una parte almeno di 
questi « residui > sard mano-
vrata in occasione delle ele-
zioriv. i gia accaduto altre vol 
te. E mapari fossero spesi per 
gli scopi per i quab sono stati 
stanziati. 

Per quanto riguarda le ope 
re di competenza del mini 
stero dei lavori pubblici (ope 
re tdrauliche. sistemazione det 
bacini idrografici. riparaztone 
strode, edifici pubblici ecc) 
& accaduto un fatto incredi-
bile. II decreto legge 8 mag-
gio 1967 n. 246. poi convertito 
in legge U 4 luglio di questo 

anno, ha addirittura sottratto 
10 miliardi ai fondi stanziati 
per la difesa dei centri abi-
tati e il ripristino delle argi-
nature. Questi 10 miliardi che 
potevano essere reperiti con 
stanziamenti aggiuntivi, sono 
stati impegnati per crediti alle 
aziende alluvionate. Ma nean-
che tutti i fondi che il mini
stero LL.PP. ha a disposizio-
ne si tramutano in opere rea-
lizzate. 

Per TArno 
solo il ,3 

Alia data del 15 agosto di 
quest'anno — ultima rilera 
ztone fatta dal ministero al 
momento m cut abbiamo con-
dotto la nostra indagme — 
delle somme stanziate questo 
anno per la riparazione di 
opere igieniche (fogne. acque 
dotli) ne era stata spesa solo 
il 17^0, al momento attuale 
saremo al massimo al 20°o. 
Per ledilizia pubblica (ripa- ! 
razione delle scuole, ospedali. [ 
edifici comunali ecc.) era sta- \ 
to utihzzalo solo il 22^ dello 
stanziamento di quest'anno. 
ora saremo al massimo al 30 
per cento Per le opere stra 
dali (escluse quelle di com 
petenza dell'AM AS) era stato 
utiltzzato soUanto il 22.7STc 
della somma dispombile, ora 
possiamo ammettere che si 
sara giunti al 3(ffi>. Per le ope
re idrauliche $ stato utilizzato 
il 70Tc dello stanziamento ed 
ora si sard giunti all'SO"* Ma 
di quest'ultima voce sono stati 
realizzati i lavori per cosi dire 
€ piu facili >. Se. infatti. si 
esamtna la situazione dei sin-
goli bacini idrografici questa 
rtsulta ancora gravissima 
proprio per I corsl dei fiumi 
che provocarono i maggiori 
danni, Abbiamo riportato al
cuni giorni fa Vallarme dei 

sindaci dei comuni del bacino 
dell'Arno ove su oltre 7 mi
liardi di stanziamento le ope
re effettivamente realizzate 
ammontano a poco piii di 200 
miliom, poco piu del 3To dt 
quello che doveva essere 
speso. 

Perchi esiste questa situa
zione? Vi sono due serie di 
ragioni, ambedue gravissime. 
La prima e costiluita dall'in-
dirizzo sbagliato delle leggi 
che il governo varb per far 
Jronte all'alluvione. Si voile 
provvedere con misvre incana-
late per le vie della normale 
ammmislrazione: questo & il 
risultato. Senza contare — e 
questo e un punto centrale 
del problema — che nessun 
provvedtmento sara mai effi-
cace se assieme all'argme di 
un fiume non .«•• provvederd a 
ricoslruire un ambiente uma-
no. un tnsediamenio civile, che 
renda economicamente conve-
nienti gli mvesttmenti e ridia 
all'uomo la fiducia nelle pro-
prie forze. 

In altri termin: per un con-
tadmo la cui azienda e stata 
distrutta dal fiume m piena 
— sia esso il Po o f".-\rno o un 
fiume del Trentwo — e'e si il 
problema dell'aiuto immediato 
rna forse preminente e la pos 
sibihtd di avere un reddito 
che gli dia il coraggio di ri-
mauere tn zone ove la vita e 
direnuta impossibile. Se — co 
me accode ora — Vuomo fug 
ge. cacciato da una politico 
agrana anticontodina, non 
e'e possibilitd di ricreare un 
ambiente sicuro. di ricostitui-
re o costruire un assetto vali-
do anche sottc il profilo della 
difesa del suolo. Non i possi 
bile, ostia. parlare di difesa 
del suolo e nello stesso tempo 
cacciar via i contadmi dalla 
terra. Come non e possibile 
parlare dt difesa delle cittd 
senza una legge urbanistica 
che sottragga il suolo alia 
speculazione diventata ormai 
sistema. 

Nulla $ cambiato nell'appa-
rato statale dopo Valluvione. 
Non e certamente colpa dei 
funzionari statali se questa e 
la situazione. Non sono certa
mente essi responsabili di una 
politico che per vent'anni ha 
preferito umiliare I'apparato 
statale al rango di uno stru-
mento di votere, di sottoge-
verno, magari, di repressione, 
eludendo tutti i problemi dt 
ammodernamento. di decen-
tramento. di snellimento. Oggi 
Vltalia ha imponenti forze di 
polizia, ha due ammiragli e 
mezzo per ogm nave, circa tre 
generali dt aviazione ogni ae-
reo, ma soltanto 33 (trentatre!) 
geologi con un ordmamento 
fissato nel 1S67: in Spagna i 
geologi impiegati dailo Stato 
sono 95, nel Ghana (!) S6. 

Le scuse 
dei ministri 

Forse ci sard qualche mi 
nistro che vend a drrci: ma 
cosa potera cambiare in un 
anno? Per fare grandi opere 
come quelle di difesa del suo 
lo vi sono «tempi tecnici > 
ineritabilt. II che e vera Ma 
e altrettanto vero che di pro-
getli non realizzati, prontt da 
anni ce ne sono pareccht. 
Sard bene, comunque, conclu 
dere ricordando cosa £ stato 
fatto dopo Valluvione che nel 
1951 — quindici anni fa — 
sconcolse il Polesine In me
rito il Consiglio superiore dei 
lavari pubblici, nella seduta 
del IS novembre 1966. traccia-
va questo consuntivo di qutn 
dici anni: «gli wterventi fin 
ora realizzati non possono va-
lere che come Vacvio a quella 
che si pud prevedere debba 
essere una sistemazione defi-
nitiva >. 

Diamante Limiti 

Lo hanno 
detto 

gli altri 
« Una incredibile esibi-

zione del primo ministro, 
che poteva essere inscenata 
soltanto da uno che non si 
era mai recato a Firenze ». 

commento del giomale 
wg'ese Guardian al 
d'.-corso di Moro a! Se-
nato I'll rwnembre 1966 

• Appare chiara la man-
canza di una organizzazio-
ne centralizzata... La porta 
ta della calastrofe e stata 
riconosciuta troppo tardi, le 
sue conseguenze sul piano 
nazionale sono state nasco-
ste, e i rimedi adottati sono 
ancora totalmente inade-
guati >. 

dal giomale m?!ese 
Suridav Times del 13 
novembre 1966 

• I I governo italiano non 
ha dimostrato di sapersi 
mantenere all'altezza del-
I'slementare compifo di or-
ganizzare i soccorsi >. 

dal gjornale mjjlese 
Times de) 19 no\em 
1966 

• I I governo italiano ha 
esitato troppo a lungo... Lo 
assurdo tentativo di mini-
mizzare il disaslro e pre-
sentare un quadro rassicu-
rante alia radio e alia tele
visione nasce da una pro
fonda riluttanza, da parte 
delle autorita, a trattare I 
cittadini come persone 
adultt >. 

dal giornale vnglese 
Economist de! 20 no
vembre 1966 

i L'ltalia e adorabile e 
meravigliosa sul piano uma-
no, irrltante e detestabile 
sul piano organizzativo, sta 
tale, amministrativo. Ci so
no due Italie, dunque? ». 

testimoniarua di una 
studentessa francese 
racco'.ta da Tl Punto 

J 

Piano Pieraccini. Un piano se 
rio avrebbe dovuto tener conto 
del dissesto che le ricorrenti 
inondazioni avevano provocato 
sul territorio e indicare i mo
di e i mezzi per farvi fronte 
in maniera definitiva. II piano, 
elaborato prima della allu
vione del 1966. relegava invece 
i problemi della difesa del 
suolo nel capitolo < altre opere 
pubbliche > come se fossero 
una cosuccia da niente, alia 
quale porvi ma no con pochi 
soldi e a tempo perduto. Im-
previdenza e incapacity? An
che questo forse. ma soprat
tutto una politica che ritaglia 
le fette di danaro pubblico in 
modo da sostenere lo sviluppo 
monopolistico imposto al pae
se: se per la difesa del suolo 
rimangono solo le briciole, 
poco male. Si confida in Dio, 
come sembra facciano le ci-
cale. 

Non 6 perche i comunisti 
siano piu < bravi > che nella 
relazione di minoranza a] piano 
Pieraccini. presentata anch'es-
sa, come il piano del governo. 
prima dell'alluvione del no
vembre 1966 dai compagni Bar-
ca. Leonard! e Raffaelli. si 
leggevano queste parole: < La 
collocazione nel capitolo 13 
("altre opere pubbliche") di 
un problema complesso e de-
cisivo come quello delle opere 
idrauliche cosi drammatica-
mente riproposte aH'attenzione 
dell'opinione pubblica dai re-
centi disastri. e forse 1'espres-
sione piu grottesca degli as-
surdi cui il programmatore e 
giunto partendo dalla distin-
zione fra "impieghi sociali" e 
"impieghi produttivi"... Nel 
momento in cui il problema 
deH'arresto dei movimenti fra-
nosi e erosivi del suolo e la 
difesa delle campagne e degli 
abitati dalle inondazioni si po
ne come uno dei problemi piu 
urgenti e drammatici, il pro-
gramma quinquennale non rie-
sce ad andare al di la di una 
impostazione burocratica e di 
una annotazione fatta "per 
memoria". Noi riteniamo che 
dalla presa di consapevolezza 
di questo assurdo. tragico e 
grottesco. la Camera debba e 
possa partire per rimediare 
criticamente non solo questo 
capitolo, ma tutto il piano». 

Non e che i comunisti fossero 
piu « bravi >. E* che il punto 
di partenza era ed e un altro. 
< L'alluvione ha squadernato 
di fronte alia classe politica 
dirigente — disse Ingrao alia 
Camera quando il go\'erno si 
decise ad ammettere che la 
tragedia di novembre aveva 
imposto la necessita di portare 
alcuni «agaiustamenti» al pia
no — proprio il volto vero 
delle contraddizioni profonde 
provocate da uno sviluppo so
cio- economieo fondato sul pro-
fitto. sui c consumismo » irra-
zionale. sul disordinato svilup
po sociale. abbandonato alia 
logica del capitalismo. Contro 
le scelte che aiutano quel tipo 
di sviluppo e che il governo e 
tomato persino a confermare. 
i comunisti indicano il volto 
reale del paese. dello Stato. 
dei partiti e offrono una al
ternative precisa. legata alle 
vere esigenze di una societa 
moderna >. 

Ed e sempre stato un altro. 
Un dal primo allagamento del 
Polesine del novembre del '51. 
Quando. nel giugno del 1957. 
una nuova alluvione squasso 
il Polesine ed il Piemonte. il 
compagno Sereni presento al 
Senato tre precise proposte: 
la costituzione di un organismo 
apposito incancato di elabo 
rare ed attuare i piani per la 
difesa del suolo: i] lancio di 
un prestito nazionale d«mocra 
ticamente controllato; una leg
ge per la realizzazione di un 
fondo permanente di solidarie
ta nazionale. Proposte che non 
furono accettate. L'allora mi
nistro dei Lavori Pubblici To
gni giunse fino al punto di ac-
cusare i braccianti del Pole 
sine, che nei giorni che pre 
cedettero l'alluvione erano in 
sciopero. per la perdita dei 
raccolti L'accusa fu rintuzza 
ta e Sereni disse: e Da parte 
del governo si e avuta solo 
una constatazione dei danni e 
raffermazione della necessita 
del ripristino delle opere di-
strutte: ma ripristino signifies 

solo ricreare quelle condizioni 
che hanno reso possibili le al
luvioni. Quando non si fa una 
politica anche questa e una 
politica >. 

Ed ancora, quando nel set-
tembre del 19C5 poche ore di 
pioggia colpirono l'Umbria e 
il Lazio, fino alle porte di 
Roma. Vale la pena di ricor
dare un episodio che dimo-
stra la sensibilita del governo. 
II giorno dopo questa nuova 
alluvione alia Camera si sa-
rebbero dovute discutere le in-
terpellanze e le interrogazioni 
presentate per il disastro av-
venuto solo una ventina di 
giorni prima. I fiumi avevano 
danneggiato 225 comuni del 
Trentino. Friuli,' Veneto. To-
scana. Umbria. Lazio e Sicilia 
allagando 118 mila ettari. Ma 
il banco del governo era vuoto. 
nessun ministro era presente; 
solo un paio di sperduti sotto-
segretari stavano ad ascoltare 
gli oratori. < Ormai 6 chiaro 
che sciagure e disastrose con
seguenze — disse il compagno 
Busetto — si ripeteranno sem
pre. finche non si pomi mano 
seriamente ad un programme 
di risanamento del suolo, ad 
una nuova politica idrica. ad 
una seria riforma agraria. 

«Negli ultimi due anni si 
sono spesi ben 562 miliardi 
per spese idrauliche. L'effetto 
di quella spesa e oggi davanti 
a noi nella visione di un paese 
privo di qualunque elementare 
organica sistemazione idrica. 
II nostro paese, come conse-
guenza di questa incuria, va 
sempre piu in malora: aumen-
tano i movimenti franosi, se 
ne sono avuti 600 in piu nel 
1963 rispetto al 1957; si ag-
grava lo stato dei fiumi affi-
dati alia manutenzione di quei 
malaugurati consorzi di bo
nifica che hanno ingoiato in 
pochi anni tremila miliardi 
circa senza provvedere a quei 
compiti per i quali ricevono 
cosi ingenti somme >. 

Da quando furono pronuncia-
te queste parole sono trascor-
si due anni. La politica del go
verno per la difesa del suolo, 
malgrado l'alluvione del no
vembre scorso. continua sui 
binari di prima. Non esiste 
ancora una legislazione per la 
difesa del suolo e i provve
dimenti che sono seguiti alia 
inondazione del 1966. portano 
ancora il segno inconfondibile 
dell'episodico. ben lontani co
me sono dal vedere i problemi 
della sicurezza insieme a quel-
Ii dello sviluppo economieo e 
sociale del paese. La legge 
che stanzia 200 miliardi da 
spendersi in due anni per la 
esecuzione di opere di difesa 
del suolo su tutto il territorio 
nazionale. ne e un tipico esem
pio. come ha messo in luce fl 
dibattito in Parlamento. 

c Dopo una alluvione come 
quella di novembre — disse il 
compagno Adamoli al Senato 
nell'aprile di quest'anno — il 
governo non fa che presen-
tare un provvedimento simile 
a quelli votati dopo il 1951 per 
assicurare alcuni finartziamen-
ti. dato che alia fine dell'an-
no scorso tutti i fondi disposti 
con vecchie leggi si erano 
esauriti. L'esecuzione delle o-
pere e ancora affidata ad una 
pletora di enti. nella persisten-
te confusione delle competen-
ze. Anche da questo punto di 
vista la lezione di novembre 
non 6 stata accolta. La bat
taglia per la difesa del suolo 
resta aperta nei suoi termini 
es^enziali e noi comunisti fa-
remo proprio leva sulla co-
scienza di questi problemi che 
e maturata nel paese >. 

Una battaglia dunque anco
ra aperta. nel paese e nel 
Parlamento. «C'e stato un 
momento in cui ci siamo sĉ n-
titi tutti responsabili di quel 
disastro — disse il compagno 
Amendola nel dibattito alia 
Camera imposto al governo 
dai comunisti pochi giorni 
dopo l'alluvione di novembre 
— perchd anche noi non ci 
neghiamo a quella autocritica 
cui La Malfa ci invitava. Ma 
la nostra autocritica e una 
sola: di non aver detto piu 
forte quello che abbiamo sem
pre detto. di non aver avut* 
piu forza per imporvi d! cam
biare lines ». 
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