
IL DILUVIO UN ANNO DOPO 
l ' U n i t c i / sabato 4 novembrt 1967 

CH E COSA lianno falto, ; 
d i e cosa si propongo-

no d i fare gli organi di 
governo e dello Stalo per 
una generate poli l ica i l i 
difesa del suolo d i e sia 
condizione di sicurezza c 
premessa d i uno s\ i luppo 
equil ihrato dcircrnnotnia e 
di intere regioni del Paese? 

I I giudizio sul passato 
nasre dai dati della realta. 

N e l 1951, dopo 1'alluvinne < 
del Polesinc, venue appro* 
vato im pinno na/.ionale I 
d i difesa idrngeologica e 
di regolazione dei rorsi 
d'acqua, che armonizzava 
le nppre di difesa del suolo 
con l'uso congiunto delle [ 
aequo ( i r r iga / ionc e full- > 
hisogno idr i rn delle ac-
q ue ) . Quel pinno ehho pe- ! 
ro un difel lo di fondo. \ o u 
avan/.n proposle d i e l in - \ 
novassero radiralmcnlc la 
legislazioun delle acque, ' 
unificashcro pli slrninenti ! 
d e 1 1' in ler \enlo pubhlico ', 
nclla poli l ica di difesa del ) 
•nolo, stahilisscro delle cor- • 
re la / ion i Ira la sisteuiazin- ! 
ne idrogcologica e le con- ! 
dizioni di vila e di lavoro | 
del lo m.isse conlailine, Ira • 
assetto del terri iorio e s \ i - • 
luppo econoniico. ! 

I G O V K H M , iion ult imo '• 

quello di ccutrn-sinislra, • 
non lianno allualo i l piano ! 
del 1952 o, lo lianno falto '. 
i n modo cpisndico, regi-
atrando un aiilcnlico fa l l i - • 
menlo su un grandc prolile- '. 
ma na/ ionale di citi la D C , ] 
asse dei go \cn i i da venli • 
anni a qucsla parte, non ha • 
voluto prendero coscienza, • 
rivolta como essa <: a ga- I 
rantiro la poli l ica dei mo- " 
nnpnl i nllravcrso la fr. in- • 
tuiuaziono scltnrialc e cor- • 
poral iva dei prol i lemi . '. 

Vogl io <lire, r i o t , d ie sc ', 
i go \ern i bono colpevoli ' 
per a \c r lesinalo gli i n \ c - • 
stimenti per la difesa del • 
suolo, se i l po\erno di ecu- I 
tro-sinistra 6 giunto perl i - [ 
no a I) I ocean- ogni fiiiau- • 
ziamcnlo dai 1965 al 1%7, '• 
m n u alienra piu colpevoli 
per a\cro speso male i l I 
pubhlico d.inaro, per non ; 
aver contrastato con niisu- • 
re r i formatr i f i , per la nion- I 
tagna, in agricollura, nel- 2 
1* urbanislica, nella tulela I 
del paesaggio, un tipo di • 
aviluppo monopolistico d i e • 
ha cacciato dalle monta- . 
gne e dalle colline i pro- * 
lagonisti della cura del suo- • 
lo , ha sacrificalo lo svilup- • 
po del mcridione e di va- • 
• le zone depresse del ecu- ' 
I rn e del N o r d d' l tal ia, ha ; 
reso piu v u l n e r a b l e al dis- • 
aesto le stcsse cil ia e le • 
fasce del terr i ior io dove '. 
la congeslione ha aperlo \ 
nnove conlraddizinni . \ 

N e lo misure prcsc dopo • 
I'alluvione del •! novembrc " 
possono Insriar I ranqui l l i . I 
Ancbo qui non ci r i fer ia- \ 
mo lanto o sollanto al fat- • 
lo d i e i l go\crno ha rer- • 
rato di rapprzzarc la si- '. 
tuaziono fareudo appro*arc \ 
una « leggc pontc » per la \ 
sistemaziono ilelle arque, • 
prorcdimento finanzinrio l i - a 
mitato, o spnslando qualche Z 
mil iardo da un rapi lolo a l - Z 
l'allro del Piano. I,a no- -
•tra crilica imeste un me- — 
todn, una concezionc del- Z 
r in lervcnto pubhlico pro- Z 
fondamenle sbagliati. ~ 

AD UN ANNO dairallu- Z 

\ iono non \ i c anco- Z 
ra un programma serio d i e ~ 
prc \eda runificazione c la — 
articnlazionr drmorrat i ra — 
della direzionc del l ' inter- Z 
vrnto dello Stato e degli Z 
E n l i locali (Hrg ion i e Pro- ~ 
• inee ) nella difesa del suo- — 
lo, la crrazione ili una con- _ 
sistente intr laialura di isli- Z 
tuzioni scirntifirhe e ili ~ 
corpi tccniei (scn iz io gco- ~ 
logiro e idrografico, rifor* — 
m a e roordinamrnto ur- Z 
banistiro. magistral! alle Z 
arque per grandi bar in i . » 
e c c ) , la unilicazionr r lo — 
i m m m l r r t i a m r n t n dell.i l r - Z 
gislazionr Mil lr arque c la Z 
loro tolale pi ibbl i r i /zazio- ~ 
n r , la i ' l i tu / ione di un — 
fondo progr l l i . ConMatan- Z 
do questc co<c si piii* an- Z 
che giungere all 'amara con- ~ 
elusione che a poro scr\e » 
Incremcntare la sprsa a ca- Z 
rico della c o l l r t l m l a per- Z 
che si rischia d i r i t ro\ar«i Z 
al punto d i pr ima c per -
ginnta in condi / ioni sent- — 
pre p iu g r a \ i per i l per- Z 
manerc d r i \ r r c h i rappor- Z 
f i d i propriela sni suoli. • 

Per affrontarc i l prohlc- — 
m a della dife«a del suolo . 
eon serir la, con una xrra Z 
consapc^ olez/a d r i pericoli Z 
incombenti sul no*lro ter- ^ 
ritorio, occorre quindi una — 
srolta d i indir izzi pol i t i r i Z 
• d i govemo. E ' ben ridi- Z 
colo che si ponga al crn- -
Ito della programmazionc -
P e f f i c i e n t del si*loma Z 
quando i l sistcma non e Z 
nemmeno in grado di d i - Z 
fendere nn patr imonio ceo- -
nomico, c h i l e , cullurale ac- -
cnmiilalo nei s«»coli della Z 
nostra sloria. Occorre un Z 
mutamento di d i r r / i one po- • 
l i t i ra che scatnri«ca dalla » 
lo l la , dall 'azione unitaria -
della dasse oprraia, delle Z 
forze ad essa al Irate e dai Z 
movimento delle assem- • 

elettive. -

Franco Busatto = 

QUINDICI ANNI DI < ASSURDE ECO NO M IE » 
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PUGUE 

Le due carle che pubbll-
chiamo sono tratte dal la re-
lazlone che accompagna II 
piano nazionale di difesa 
Idrogeologica e di regolazione 
dei corsi d'acqua approvalo 
nel 1951 e aggiornato negti 
anni successivi. I I piano in-
died 383 bacini idfografici 
(a sinistra) , dalle zone al
pine sino alia Sicilla e alia 
Sardegna, che dovevano es
sere investili da un'opera si-
stematica di rimboschimento, 
regolazione e manutenzione, 
e g l ! argini del f iumi ( t rat t i 
ingrossati nella carta di de 
stra) che dovevano essere 
sistemati. Come si vede si 
tratta di tutl i i principal) 
corsi d'acqua I ta l ian! . I I pia
no formuld anche le indica-
zioni di spesa giungendo ad 
una previsione globale di cir
ca 2000 mi l ia rd i , dei quali ol-
f fe il 50 per cento dovevano 
essere investiti nel primo de-
cennio. Le regioni che piu 
dovevano rlcevere cure e in
vestment ! erano quelle delle 
T r e Venezle, della Val le Pa-
dana, della Toscana, della 
Campania, della Calabria e 
della Slci l ia. Dopo I'alluvione 
di novembre lo stesso Consi-
siglio Superiore dei Lavor i 
pubblici a p p r o v i un docu-
mento In cui si a f fe rma che 
sono state realizzate meno di 
un terzo delle opere indicate 
assolutamente come priorita-
r ie ; e queste economle as-
surde hanno contribuito cer-
tamente ad esaltare gli ef-
fetti di una alluvione sen'al-
tro eccezionale. 

COME SI ORGANIUA UN'ALLUVIONE 
Tutti i fiumi italiani sono malati, ma invece di guarirli, eliminando la loro pericolosita, viene compiuta solo un'opera di rammendo delle falle 
all'indomani di una piena - Yaste zone collinari, interi bacini lasciati in un completo stato di abbandono - Un «piano orientativo» irrealizzato da 
15 anni - II risultato: vite umane perdute, grandi riccbezze distrutte e gran parte del territorio nazionale in un perenne stato di insicurezza 

Tutti i fiumi italiani sono 
malati. Malati e matti. Si sa 
cosa ha combinato il Po con 
le sue alluvioni ormai ricor-
renti come le stagioni. L'Adi-
ge e mt autentico pericolo 
pubhlico; le sue esplosioni di 
furore minacciano quasi ogni 
anno (e persino due vol
te all'anno!) I'esistenza di 
citta e paesi. I fiumi emiliani 
e quelli toscani hanno pure 
bisogno della camicia di 
forza: basti pensare a quel 
che VArno ha combinato un 
anno fa (per tacer dell'Om-
brone e di molti altri). Ma 
malati e pericolosi son pure 
tutti gli altri, dai Tevere alle 
fiumare calabresi. Una piog-
gia prolungata, cioe una delle 
tante classiche piogge autun-
nali, pud bastare a scate-
narli: e allora sono morti, 
case e ponti dislrutti, strode 
interrotte. abitati allagati. po-
polazioni costrette ad evacuare 
paesi e citta come incalzati 
da un nemico. Ogni anno 
lItalia viene attaccata. spes-
so contemporaneamente, su 
dicersi fronti, ed e costretta 
a subire perdite dolorosis-
sime; ma ancora non si e de-
cisa, neppure dopo la bru-
ciante sconfitta del 4 no
vembre 1966. a scendere in 
guerra contro questo suo im-
placabile nemico. 

Oggi, un anno dopo il 4 no
vembre. la situazione c sem-
mai piii preoccupante di qucl-
la csistente alia vigilia della 
grande alluvione. Perche? 
Perche lo sforzo maggiore e 
stato indirizzato al rattoppa-
mento delle falle (e spesso si 
tratta soltanto di un rattoppo 
provtisorio); ma nulla o quasi 
e stato fatto per eliminare o 
diminuire i cento, mille punti 
di pericolosita. 

Quando un tessuto c con-
sunto. il rammendo serve a 
ben poco. Invece si continua 
a rammendare e cosi non sol
tanto I'Arno e nella condi 
zione di npetere Vimpresa di 
un anno fa: ma lo e il Po 
di ripetere quella tragic'issima 
del 1951. Come pure le fiu
mare calabresi. nonostante il 
gettitc della famosa addizio-
nale pro^Calabria. possono ri
petere da un momento all'altro 
i disastr't del 1951 e del 1953. 

«L'intervento a posteriori 
— ammoniva alia Camera dei 
deputati nel 1961 il compagno 
on. Franco Busetto — proprio 
perche ha mancato di orga-
nicita e di unitarieta nella 
impostazione del problema per 
ogni bacino idrografico (dis 
sesto montano, tronchi di pia 
nura, sistemazione delle foci) 
ha peggiorata la situazione >. 
Quelle parole sono. a di-
stanza di sette anni, tuttora 
validissime. 

C'd stato, per la verita, U 

varo di «un piano orientativo 
per tutto il complesso delle 
opere di difesa nei corsi 
d'acqua naturali neU'intero 
territorio della Repubblica». 
Secondo la sua legge istitu-
tiva (che e del 19 marzo 1952. 
cioe all'indomani dei disastri 
alluvionali della valle Padana 
e della Calabria) il piano 
avrebbe dovuto affrontare «il 
problema della sistematica 
regolazione delle acque, sia 
ai lini della loro razionale 
utilizzazionc sia a quelli del-
ia lotta contro l'erosione del 
suolo e della difesa del terri
torio contro le csondazioni 
dei corsi d'acqua ». 

Ma. a parte il fatto che 
anche questo piano non af-
frontava nel dovuto modo le 
questioni di fondo. si e pur-
troppo dovuto scoprire che 
nemmeno gli insufficient'! stan-
ziamenti previsti sono stati 
mantenuti. Tredici anni e 
mezzo dopo il varo. alia fine 
del 1965. soltanto il 38 per 
cento dei 1.556 miliardi ap
proval. erano stati spesi. 
Tanto e vero che il presidente 
del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, Biraghi. do-
veva rilevare nel novembre 
scorso (dopo le grandi allu
vioni) c che. a causa della li-
mitatezza degli stanziamenti 

disposti, non e stato possibile, 
alia data odierna, realizzare 
tutte quelle opere che il Pia
no orientativo del 1952 se-
gnalava come piu urgenti, 
sicche e da registrare un 
notevole ritardo sull'attua-
zione del Piano per il de-
cennio >. 

Di ritardo in ritardo la 
situazione peggiora. Agli ar
gini indeboliti e agli alvei 
che si innalzano per effetto 
dei materiali che continuano 
a depositarvisi sul fondo, fa 
riscontro I'aumentata erodibi-
litd del terreno. A guardare 
la carta delle erosioni, Vltalia 
sembra una fetta di formaggio 
svizzero. Dappertutto, sia nel 
Veneto, che nella Valle Pa
dana, sugli Appennini, nel 
centro, nel sud e nelle isole 
(particolarmente in Sicilia). 
le macchie scure dei terreni 
erodibili e semierodibili sono 
distribuite con incredibile lar-
ghezza. Eppure, non soltanto 
non e stata iniziata una siste
matica e vasta campagna di 
rimboschimento; ma si e la-
sciata aggravare la gia tesa 
situazione assistendo con le 
mani in mano alia fuga dei 
contadini dalle valli alpine e 
appenniniche e dalle zone col
linari. Cosi i bacini dei fiumi 

sono stati privati di una 
parte del lavoro di manuten
zione e difesa che veniva pre-
ziosamente e quotidianamente 
compiuto dai montanari e dai 
contadini. 

€ II rimboschimento e opera 
di lunga lena — ha detto po-
chi mesi fa il prof. Giuseppe 
Medici — che richiede molti 
decenni e somme adeguate. 
Da fonte ufficiale si stima che 
nel nostro Paese vi siano 4 
milioni di ettari di terreni 
che devono essere ricoperti 
dai bosco o dalla cotica er-
bosa del pascolo ». 

do significa un lavoro co-
stante di decenni. Perb, in-
tanto, soltanto dai momento 
del varo del Piano orienta
tivo, si son perduti altri 
qumdici anni. E' un crimine. 
Soprattutto se si pensa che 
almeno 15 milioni di ettari 
hanno in Italia una pendenza 
superiore al 25 per cento e 
che tutti questi terreni vanno 
difesi contro le erosioni. 

c Vi sono metodi nuovi per 
la difesa contro l'erosione 
del suolo? — si e domandato 
il Medici —. Sostanzialmente 
no. II criterio fondamentale 
resta quello di coprire i ter
reni declivi con il bosco e 
con la cotica erbosa del pa

scolo e del prato-pascolo e 
nel suddividere il deflusso 
delle acque superflue nei ter
reni lavorati». 

Qual e, ad ogni modo, la 
condizione odierna dei fiumi 
che un anno fa (ed anche 
prima) sono stati i protago-
nisti di vicende che hanno 
sconvolto Vltalia? Si pud ten-
tare per alcuni, a titolo indi-
cativo, sia pure grossolana-
mente, di redigere una tele-
grafica cartella clinica. 

IL PO A valle del filime 

Mincio, il Po conti
nua ad essere pericolosissimo. 
La commissione internaziona-
le creata dopo I'alluvione del 
1951 affermd che il fiume sa-
rebbe divenuto sicuro soltanto 
se fosse stato in grado di con-
tenere una portata di 12 mila 
metri cubi d'acqua al secon
do. Nel Delta dovrebbe al
meno, in subordine, essere 
assicurata una capacita di 
portata di almeno 9.500 metri 
cubi al secondo. Invece essa 
e ancora di circa 7.000. nono
stante che spesso (sempre nel 
Delta) la piena raggiunga e 
superi gli ottomila metri cubi 
al secondo. Quindi il fiume 
pud, nel suo tratto termi-

nale, sedici anni dopo quel 
disastro, contenere soltanto il 
60 per cento dell'acqua rag-
giunta nella sua massima 
piena. 11 che significa che il 
Delta, in teoria, potrebbe es
sere allagato dai Po una vol-
ta ogni died anni, poiche que
sta e la media delle piene 
superiori agli 8.000 metri cubi 
al secondo (e I'acqua rimar-
rebbe sulle zone allagate per
che ISO per cento dei terreni 
del Delta, cioe 48 mila ettari, 
si trovano sotto il livello del 
mare). Cosa, come tutti sap-
piamo. che e largamente su-
perata dalla realta visto che 
per colpa del fiume (o per 
quella del mare) 17 alluvioni 
si sono alternate in questo 
lasso di tempo. 

«II fatto piu grave — come 
ha detto I'ing. Fioravante Pa-
gnin nel maggio scorso al 
Convegno per la sicurezza e 
lo sviluppo economico del Ve
neto — c che il Piano orien
tativo del 1952 non si e mai 
tradotto in un piano esecu-
tivo per la sistemazione idrau-
lica del Po. sia pure com-
presa in un lungo periodo di 
tempo. II fatto piu grave e, 
cioe. che non si sa ufficial-
mente, a distanza di 16 anni 
dai 1951 e dopo 17 alluvioni 
o mareggiate, cosa si \uoI 

L/Af)§J#l CA lUrADA DAI ID A , n c c r t i , r a t " l e f a " ' M n o t u W o r J •P*rt*. Ntll'Aretino e una immensa cava di pietrisco. II letto 
A K N v • A A N v U K A I A U K A * tutruno con le rive devastate, prive di argini e icgnate da voraginl che hanno eroso in piu punti 

I* strad* cha le costaggiano. Fine alia porta di Firanta montagne di detriti formano Isole che la 
domenica brullcano di pascatori. La foto che pubWIchiamo a una atoqutnta taitimoniania dell© stato in cui si trova il fiume dantro la citta. A Firama si 
dice che c I'Arno a oggl una bomb* Innascata » 

fare per la sistemazione del 
Po». 

L'ARNO Se lArno doves™ 
superare a Firenze 

la portata di 2.200 metri cubi 
al secondo e a Pisa quella 
di 1.800, le due citta andreb-
bero ancora una volta sotto 
I'acqua. Lo ha detto il pro
fessor Giulio Supino in una 
relazione preparata per conto 
del Ministero dei Lavori pub
blici. Basterebbe cioe una 
piena inferiore a quella di un 
anno fa (che a Firenze rag-
giunse i 3.500-4.000 metri cubi 
al secondo) per far ripiom-
bare la citta nel dramma che 
ha lasciato ferite ancora vive. 

Sia nel cuore di Firenze (al 
Ponte Vecchio) che in quello 
di Pisa (al Ponte di Mezzo) 
esistono due strozzature: il 
fiume si restringe, a Firenze, 
quasi della meta. 

< Ov\ iamente — ha detto il 
prof. Supino — dato che non 
e possibile modificare radical-
mente la sezione del fiume ne 
a Firenze ne a Pisa e sic-
come l'alvco. nelle due citta. 
non pud essere proporzionato 
alia portata massima richie-
sta, ne consegue che occorre 
ridurre tale portata >. In che 
modo? Costruendo grandi ser~ 
batoi montani e casse di 
espansione. ad uso promiscuo 
(per irrigazione. per impianti 
idroelettrici. ecc.) che, co 
munque. non dovranno mai 
essere riempiti completamen-
te. m modo da conservare una 
determtnaia capacita in caso 
di piena. 

Questi sono i progetti di cui 
si discute: ma la realta e 
quella di un anno fa. La rete 
dei fiumi, torrent'% e fossi e 
€ in pratica ancora quella 
che gia esisteva al tempo del 
Granducato di Toscana con 
scarsi ntocchi e migliora-
menti non sostanziali >. ha 
scritto il geologo dott. Fabio 
Saggmi: con Vaggravante. 
per quanto riguarda I'Arno. 
che ora vi sono notevoli tratti 
dove gli argini sono scomparsi 
e sono stati sostituiti da fra-
gili coronelle di sacchetti di 
sabbia che avrebbero dovuto 
avere soltanto una funzione 
d'emergenza. 

L'OMBRONE « S p e r i a . 
mo che non 

pio\a >, si dice a Gros>seto. 
Un anno dopo. cinquanlamila 
persone non possono ancora 
dormir tranquille. «II fatto e 
— dice il Sindaco compagno 
Renato Pollini — che Li sicu
rezza non e stata garantita. 
Sono stati ripristinati gli ar
gini nei punti delle rotte; so
no stati appaltati i lavori per 
rampliamento delle arcate 
del ponte suU'Aurelia per eli
minare una strozzatura del-

l'Ombrone; ma una nuova 
piena non ci risparmierebbe. 
Non si pud certo dire che il 
fiume sia in condizione di far 
defluire 6 mila metri cubi di 
acqua al secondo; ed anche 
meno ». 

Una portata di piena di sei-
mila metri cubi al secondo, 
s}xiventosa per I'Ombrone, e 
infatti, ormai. un evento pre-
vcdibilc. E' gia un fatto av-
venuto fra il 3 e il 4 novem
bre 1966 e nessuno pud dire 
che non possa ripetersi (le 
dtfese, ad ogni modo, sono in-
sufjicicnti a contenere anche 
un volume d'acqua assai in
feriore). E poi e'e il proble
ma delle due strozzature co-
stituite dai manufatto ferro-
viario (linea Genova-Pisa-
Hnma) e dai ponte suU'Au
relia die. con soltanto nove 
luci di 21 metri I'una, costi-
M/isce uno sbarramenlo arti
ficial. L'anno scorso, a mon-
te del ponte, I'acqua aveva 
raggiunto e superato i cinque 
metri; a valle poco piu di un 
metro e mezzo, c L'ondata di 
p.ena — dice I'assessore Enzo 
Giorgetti — non ce la faceva 
a passare sotto le arcate del 
ponte. Defluivano da 3 a 4 
mila metri cubi al secon
do; i nmanenti restavano a 
monte >. 

Oggi, questo nodo centrale 
del < problema Ombrone >, da 
scioglwre urgentemente (gli 
altri. dai rimboschimento al 
completo rafforzamento delle 
arginature sono. ovviamente. 
questioni da affrontare a piii 
lungo respiro), esiste ancora. 
I lavori sono stati appaltati, 
va bene: ma e'e voluto un 
anno solo per questo! 

• • • 
Tre esempi, Se ne potreb-

bero fare, perd, un'infinita: 
forse. tanti quanti sono i )ip-
mt e i lorrenJi. Se non ac-
cadrd nulla sara soltanto ptr 
un capriccio dell'autunno e 
non certo per la previdenza e 
la tempestivita dei governantt. 
I quali hanno sprecato anni e 
miliardi e, soprattutto, vite 
umane. Fmora, anche dopo il 
4 novembre, non si e com-
preso quel che, ormai, anche 
i tecnici sostengono: e cioe 
che le opere idrauliche vanno 
viste come elementi indispen-
sabili per garantire uno svi
luppo armonico al Paese. 
Esse sono, per dirla con le 
parole del Presidente del Con
siglio superiore dei Lavori 
pubblici, Biraghi. « fattori es-
senziali » di progresso e quin
di < assumono carattere prio-
ritario nei confront! di altri 
interventi. anch'essi diretti 
alio sviluppo economico del 
territorio >. 

Piero CampW 
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