
IL DILUVIO UN ANNO DOPO 
r U l l i t d / tobato 4 novembrt 1967 

L'ALLUVIONE NON IT A 
Firenze 

A S. Croce un 
terzo dei bimbi 
nelle case 
alluvionate 

f INQUE anni fa si svolse 
^ un convegno sul « proble-
ma di Venezia »; cioo il pro
blema della sua sopravviven-
za. L'inipressione per le allar-
manti conclusion! cui giunsero 
i congressisti fu enorme, al 
punto che persino il governo 
si decise a muoversi, se non 
altro per mostrare che non 
restava insensibile a tanto au-
torevoli avvertimenti. II 4 no-
vembre 1962 (coincidenza del-
le date!) un decreto costituiva 
presso il Mlnistero del Lavori 
pubblici un Comitato per lo 
studio dei provvedimenti a 
difesa di Venezia e a sal-
vaguardia del suol caratteri 
ambientali e monumentali. 
II Comitato si riunl un paio 
di volte pol, constatato che 
al decreto non erano segui-
tl i quattrini per finanzia-
re gll studi, si sciolse. Al so-
Hto, 11 governo si era fatto 
beffa dl Venezia. La faccenda 
venne sollevata in Parlamento 
particolarmente per iniziativa 
del compagno Gianqulnto. Fi-
nalmente, con legge del 6 ago-
fito 1966, venne autorizzata la 
spesa di 880 milioni per lo 
studio dei famosi provvedi
menti. Si badl bene: quattro 
anni perduti soltanto per im-
postare gli studi, cioe. per 
stabilire che bisognava fare 
una diagnosi sut mali della 
citta; non per iniziare a cu-
rarli. 

Poi e venuta la mareggiata 
dell'anno scorso. Con l'acqua 
alta un metro e 94 sul medio 
mare (paura folle, decine dl 
migliaia di alluvionati, quat-
tromila, su 4.500, negozl riem-
piti d'acqua, laboratori artl-
gianali danneggiatl e via dl-
cendo), tuttl hanno compreso 
che g!i allarmi precedent! era-

no piii che giustificatl. Gia 
da anni l'lstituto Veneto di 
Scienze andava dicendo che 
nell'ultimo mezzo secolo le 
maree avevano cambiato i lo-
ro ritmi, accelerando la loro 
frequenza e ingigantendo la 
loro entita. Mentre fra il 
1867 e il 1916 si erano verifi-
cate solo 7 maree superiorl 
al metro e 10 centimetri sul 
medio mare, dal 1917 ad oggi 
ben quaranta sono state le 
« acque alte » superiori al me
tro e 10. Nel 1951, una di que-
ste acque alte raggiunse ad-
dirittura il metro e 51 centi
metri. 

Come se non bastasse, men
tre il mare si alza di un mil
limetre all'anno per effetto 
del disgelo di una calotta po-
lare, la citta sprofonda. «In 
sintesi e questo — ha scritto 
Giulio Obici nel suo volume 
"Venezia fino a quando?" — 
Venezia dal 1908 al 1961, dun-
que in 53 anni, e sprofondata, 
secondo i punti, dagli 8 ai 
18 centimetri. All'inizio del 
prossimo secolo (il conto e 
elementare), lo sprofondamen-
to potra raggiungere una mi-
sura variabile dai 16 al 36 
centimetri». 

Ma perche* la citta sprofon
da? Le cause sono molteplici 
(l'acqua sottratta in quantita 
enormi, soprattutto dalle In
dustrie di Porto Marghera, 
dalle falde sotterranee; le ero-
sioni, e c c ) . Ma si e continuato 
a fare come se nessun peri-
colo minacciasse la citta. Per 
anni, non si e neppure piu 
fatta la normale manutenzione 
alle difese esterne; non ci si 
e presa cura dei crolli a S. 
Andrea e altrove; e neppure 
si e tenuto conto dl tutti gli 
altrl grandi e piccoli «avver
timenti ». Anzi. 

Gli scienziatt dicevano che 
l'equilibrio idraulico della la-
guna veniva messo in forse 
(dopo secoli di politica ac-
corta) dalle indiscriminate bo-
nifiche o dagli imbonimentl 
di grandi zone della laguna? 
Nessuno 11 ascoltava e su 
fette della laguna venlvano 
complute bonlfiche agricole e 
costruiti l'aeroporto interna-
zionale di Tessera, la zona re-
sidenziale di San Giuliano, 
l'anello industriale di porto 
Marghera, l'isola del Tron-
chetto. Gll scienziati diceva
no che i prellevl d'acqua dal 
sottosuolo contribuivano a far 
sprofondare Venezia (piu pe-
ricolosi di tutti quelli com-
piuti in enormi quantita dalle 
industrie di Porto Marghera)? 
I monopoli (appoggiatl dalle 
autorlta centrali e locali) han
no tirato diritto col loro pro-
getti. Dopo la prima e la se-
conda zona industriale, che si 
estendono su 1.550 ettari, se 
ne avra una terza che verra 
ricavata dalle barene della la
guna e avra una superficie dl 
4.035 ettari. 

I cacciatori dl «acque fab-
bricabili», come 11 ha definlti 
nel suo llbro Giulio Obici, 
strappano terre alia laguna, 
la rimpiccioliscono sempre 
piu, ne modificano quindi la 
conformazione morfologica. 

Peggio ancora, non contentl 
di ci6, allargano le vie d'ac
qua esistenti e progettano di 
crearne altre fantascientifiche. 
Si sta costruendo la « via del 
petrolio», cioe il canale che 
dal Porto di Malamocco per-
mettera alle navi di 60 mila 
tonnellate ed oltre di raggiun
gere Porto Marghera; ma nes
suno si e curato di accertare 
se questo grande canale, 
creando nuove correnti, po-

T JALLUVIONE non e Anita. Non lo e 
" per gli «abusivi» di Sorgane (420 
famiglie che si sono sistemate In abita-
zionl destinate ad altri assegnatari), per 
le 75 lamiglle alloggiate ancora in pen-
sioni e locande, per quelle migliaia che 
sono costrette a vivere in locali umidi, 
malsani ed antigienici, per quel piccoli 
esercenti (260 soltanto nel rione di Santa 
Croce; vale a dire uno su quattro), che 
non hanno potuto piu riparare i loro 
negozl, per quelle decine di artigiani che 
hanno dovuto interrompere la loro atti-
vlta, ed anche per quegli imprenditori 
cui l'alluvione ha inferto un colpo mor
a l e . Per tutti costoro (ma la nostra ca-
sistica pecca per difetto) si pub dire che 
il tempo si e fermato al 5 novembre. 

Ma l'« alluvione continua » anche per il 
resto della citta, compresi quel settori 
p quelle attivita che hanno potuto ripren-
derst In un tempo relativamente breve, se 
o vero, come e vero, che 1 produttori 
fiorentinl che hanno beneflciato dei ere-
dltl agevolatl dovranno — per ammortlz-
zare 11 debito contratto — restituire, a 
partire dal '69, qualcosa come 10 mlliar-
dl annul (3 miliardl circa nel '68). 

I grandi probleml della casa, dell'ac-
quedotto, delle scuole, del trasporti, del-
lo sviluppo urbanlstlco, del potenziamen-
to delle strutture economlche e culturali, 
delle zone verdi e degll impiantl sport ivi 
di base, sono rimati senza risposta. In

tra in qualche modo danneg-
giare la vita della laguna e 
le strutture del centra storico. 
Tutti, a parole, vogliono il 
bene di Venezia; tutti si di-
cono preoccupati del suo av-
venire e sfornano progetti da 
fantascienza. I democristlanl 
vorrebbero che Venezia dive-
nlsse « citta franca »; i liberall 
vorrebbero che la citta ve-
nlsse contornata da un siste-
ma dl strade translagunari. 
Per ultimo e arrivato anche il 
progetto socialista: 11 metrb 
sublagunare. 

Che tutte queste proposte 
siano soltanto trovate eletto-
ralistiche e facile comprender-
lo quando si guarda alia real
ta d'oggi. Un anno dopo l'al
luvione neppure 1 murazzi so
no stati rimessi in sesto e 11 
famoso Comitato ministeriale 
che deve studiare 1 mali della 
laguna e della citta ha potuto 
muovere i primi pass! solo 
dopo la grande mareggiata 
(sperando che possa continua-
re a cammlnare, poiche' in cit
ta si dice che, nonostante gll 
stanziamenti. i soldi arrive-
rebbero col contagocce). 

L'ing. Valle, presidente del 
Comitato, ha detto che ci vor-
ranno almeno tre anni prima 
di (tgiungere ad utili conclu-
sioni at fini del provvedimen
ti da adottare nei riguardi del
ta conservasione della lagu
na ». Come si pub, allora, pen-
sare di costruire opere gigan-
tesche senza attendere il pa-
rere degli espertl? E dove, 
tanto per Jncominclare, ver-
rebbero pescati 1 quattrini, se 
e vero che In tanti anni non 
si e rlusciti neppure a far 
funzionare un Comitato di 
studio? 

vece di imboccare la strada della lotta 
per modiheare leggi inadeguate e com-
battere gli indirizzi economicl della po
litica governativa dettati dall'on. Colom
bo, la DC ha preferito imbracciare l'ar-
ma della protesta sguaiata e poujadista. 

La Giunta aveva detto che come pro-
blema prioritario sarebbe stato affron-
tato quello della casa. Fu deciso, per 
fronteggiare l'« emergenza » di procedere 
all'acquisto di 360 alloggi: a tuttora ne 
sono stati reperiti soltanto 160. La « 167 » 
avrebbe dovuto essere la « chlave » per 
la soluzione del problema abitativo: per 
la zona di Mantignano mancano ancora 
i finanziamenti; per quella di Le Torri-
Cintoia, i lavori sono stati appaltati, 
ma restano da fare le opere di urbaniz-
zazione. 

Certo, qualcosa si e messo in moto. 
Ad esempio, i venticinque miliardi che 
Firenze reclamava da anni per le abi-
tazioni a carattere popolare e che costi-
tuiscono una parte dei contributi ver-
sati dai lavoratori florentini, sono stati 
scongelati e quindlci sono utilizzabili. 
Ma questo e niente o poco piu rispetto 
alle esigenze della citta e del compren-
sorio (che per Bargellini e ancora il 
«contado») che in un convegno unita-
rio dei tre sindacati tenutosi prima del-
l'alluvione, erano state indicate in tren* 
tamila alloggi, ai quali dovevano aggiun-
gersl i diecimila quartieri decrepiti del 
« centro », da buttar giii e rifare. L'ono-

Nelle campagne 

revole Moro parla dl rinascita. A Santa 
Croce, tanto per fare un esempio, da 
un'indagine condotta dal nostro partito, 
risulta che il 43 per cento dei locali 
sono alluvionati, 11 10,6°/o delle abita-
zionl pericolanti; il 33,4°/e dei bambini 
fino a 6 anni vivono in ambient! allu
vionati; si e registrato un aumento del 
9% delle malattie reumatiche; il 49% 
delle fonti di lavoro e andato distrutto. 
Abbiamo preso In esame S. Croce (ma 
bisognerebbe parlare anche dl S. Fre-
diano, S. Lorenzo, Brozzi, Peretola, ecc.) 
perche esso sara un «tes t» decisivo ai 
fini della rinascita di Firenze. 

Gia si stanno scontrando due llnee: 
una, comunista, che mira a fare di Santa 
Croce un uquartiere popolare modernoo, 
in cui il sistema di infrastrutture uni-
versitarie e culturali (facolta umanisti-
che, Archivo di Stato, Biblioteca Nazio-
nale, ecc.) si venga a saldare con un 
artigianato qualincato che conservi al 
quartiere la sua «tradizione»; 11 che, 
non pub che avvenire attraverso «una 
preminente iniziativa pubblica »; una se-
conda che vede nel problema di S. Croce 
l'occasione per grosse operazionl specu
lative. Naturalmente queste indicazioni 
non possono essere che approssimate e 
vaghe ma, in un certo senso, ci dicono 
su quale terreno si gioca il futuro dl 
Firenze. 

Marcello Lazzerini 

Ai pericoli 
antichi nuove 
disillusioni 

TTN ANNO dopo la dtciasset-
*^ tesima alluvione: millecm-
quecento abitanti di Porto Tol-
le non sono ancora tomati, 
una casa che e una, delle tante 
crollate, non e stata ricostrui-
ta. sui campi si e appena ri-
preso a seminare, sperando 
per la prossima estate in un 
raccolto che sia almeno la me-

. ta di quelli normali. L'incubo 
del mare forse non si ripetera, 
anche se il rialzo dell'argine 
della Sacca di Scardovari non 
basta a garantire la sicurezza 
lungo tutta la linea di difesa, 
gravemente danneggiata per la 
intera sua estensione d» 86 chi-
lometri. Sono le frazioni di 
Polesine Camerini (un centi-
naio di famiglie di assegna
tari che hanno fatto miracoli 
per rendere redditizi i loro | 
poderi) e di C i Venier ad i 
npparire ora le piii esposte. 
La battaglia contro le valli 
da pesca che insidiavano da 
tergo l'argine a mare e sta
ta vinta, anche se a prezzo 
dl lotto e sacrifici durissiml, 
culminati negl! arresti e nelle 
denunce dello scorso settem-
bre. Tutto questo non pub ba-
stare per ridare al Delta si
curezza e fiducia. 

Che cosa si intende fare? 
Si spenderanno ancora 2300 
milioni per ripristini e raf-
forzamenti degli argini, conti-
nuando in quel cieco buttare 
miliardl in una specie di poz-
zo senza fondo, che ha con-
dotto alia situazione attuale. 
Ha della sistemazione defi-
wtU'n del basso corso del Po, 

di quel piano organico che 
le popolaziom del Polesine ri-
vendicano da un quindicen-
nio. ancora non si sente par
lare. 

Recentemente, 1 membri 
della Commissione lavori pub
blici del Senato hanno com-
piuto un viaggio lungo il Po. 
da Cremona fino al Delta. II 
presidente del Magistrato del 
Po, ing. Rossetti, pare abbia 
detto in questa occasione che 
il Magistrato un suo piano 
per la sistemazione del Delta 
ce Ilia. Occorre che in sede 
politica, di governo, si ma-
nifesti la decisione di affron-
tare il problema, e gli organi 
tecnici sapranno farvi fronte. 

E' una notizia lmportante, 
giacche dopo l'alluvione del
l'anno scorso propno l'inge-
gner Rossetti ebbe a dichia-
rare che il Po non e difen-
dibile lungo tutto il suo cor
so, e che percib, in caso di 
emergenza, sacrificato avreb
be dovuto essere ancora il 
Polesine. Quel Polesine che 
dal 1951 ad oggi ha visto 
emigrare il 40*-t dei suoi abi
tanti, che ha U reddito pro 
capite piii basso di tutte le 
province confinanti e che cio-
nonostante, su un reddito glo-
bale dl circa 94 miliardi, ha 
registrato nel 1966 un'esporta-
zione di capital! per 42 mi
liardi! Quel Polesine dove dal 
'51 i giovani dai 14 al 35 anni 
sono diminuiti del 30°.k e do
ve aumentano lnvece del 6'.% 
1 vecchl oltre 1 65 anni, dove 
l'occupazlone industriale n -

gredisce. si moltiplicano le al-
luvioni ma l'acqua per le cam
pagne manca giacche la su-
perfice irrigata e solo il 23°.'». 

Anche nel Bellunese, sull'ar-
co montano di quel ventaglio 
che e il Veneto e che un anno 
fa venne aggredito in tutta la 
sua estensione dalla furia del
le acque, gli organi govema-
tivi ti sciorinano una sara-
banda di miliardi gia spesl o 
da spendere per far fronte 
alle conseguenze dell'alluvione. 

Quando perb si va a vedere 
come le cose procedono, si 
scopre che su 3100 case pri
vate distrutte o danneggiate, 
1 progetti presentati sono 
1619. le pratiche istruite 908, 
i lavori effettivamente autonz-
zati soltanto per 473 milioni. 
Per le opere di ripristino de-
finitivo da parte del Comuni 
e della Provincia sono dispo-
nibili oltre 5 miliardi e 300 
milioni per il 1967, 4 miliardi 
e 390 milioni per il 1968. Ma 
1 progetti presentati sono 190, 
per un totals di neancbe 2 
miliardi e mezzo, 1 progetti 
finora istruiti soltanto 104, 
per 1 miliardo e 600 milioni. 
In via di atruazione, a quanto 
ci risulta, ancora nessuno! 

Che cosa si e fatto. dunque, 
cosa si sta facendo nel Bellu
nese, dove le frane si conta-
vano a centinaia, cosl come 
le strade interrotte. 1 pontl 
saltati, le localita devastate? 
Lavori di pronto intervento e 
di sistemazione prowisorta. 
Lavori anche lmponentl, se 
vogllamo: basta andare lungo 

p. C. 

QUASI seimila ettari allagati nei soli 
comuni di Sala Bolognese, Calderara 

e S. Giovanni in Persiceto per le rotte 
del Reno e del Samoggia ripetutesi il 
4 novembre e il 6 dicembre 1966. Le 
famiglie coinvolte nelle due alluvioni 
sono state 1.067. I danni valutatl in 
quattro miliardi. Altri cinquemila ettari 
sono stati allagati nella provincia di 
Bologna. Un bilanclo pesante, che si 
aggravera quando saranno compiuti gli 
accertamenti dei danni sublti daU'agri-
coltura. 

Ad un anno dl distanza, diffuse sono 
le preoccupazioni perch6 agll antichi 
pericoli (il Reno da decenni costituisce 
una maledizione per la «Bassa») si 
sono aggiunti nuovi fatti e nuove disil
lusioni: i ritardi e la scarsita dei finan
ziamenti per opere di sistemazione (ad 
esempio solo In agosto e iniziata la chiu-
sura della falla a Zenerigolo), gli inden-
nizzi rifiutati o assegnati con criteri umi-
lianti. Non una lira infatti hanno ancora 
ricevuto quelle famiglie dl Padulle e di 
Sala, le zone piii colpite, che con note-
voli sacrifici hanno sistemato le abita-
zioni danneggiate, e irrisori sono stati in 
molti casi gli indennizzi per le suppel-
lettili distrutte. Un altro esempio: nel 
Persicetano (dove in alcune localita l'ac
qua e uscita dagli argini quattro volte) 
le attivita Industriali, artigianal! e com
mercial! hanno sublto danni per oltre 
15 milioni. I risarcimentl ammontano a 

5 milioni e 207 mila lire. 
Per il flume Samoggia rimane aperto 

l'alto corso del Piave, nel Co-
melico. verso Sappada. per 
renders! conto di cosa voglia 
dire rifare qui il tracciato di 
una strada o ritrovare il let-
to del fiume. Ma e proprio 
questo carattere tumultuoso e 
prowisorio dei lavori sin qui 
compiuti che desta preoccupa
zioni per il futuro. Come si 
affronteranno i problerni del
la sistemazione montana, del
la regolazione del corsi d'ac
qua ream complicatissima dalla 
esistenza dei bacini ldroelet-
trici che trattengono enormi 
masse dl material! solidi ma 
neanche un metro cubo d'ac
qua quando ci sono le piene? 

Gli stessi organ! tecnici re-
sponsabili dichiarano cauta-
mente che quanto hanno fat
to durante quest'anno potra 
garantire • una certa sicurez
za » solo nel caso di piene 
«normali». Appena ci sia 
qualcosa, non diciamo di pa-
ragonabile al cataclisma del 
novembre 1966, ma di «fuori 
della normalita», la situazio
ne si ripresentera in modo 
critico per molte zone della 
provincia: per il verde Come-
lico. gia sconvolto nel *65 e 
poi 1'anno scorso; per l'Alpa-
go, dove la montagna frana 
lentamente; per l'alto Agor-
dino, per Fomo di Zoldo, do
ve appena un solco e stato 
scavato nel mare dl detritl 
che hanno portato il Ietto del 
Mae piu alto del centro del 
paese. 

Mario Passi 

Venezia 

Forse fra tre 
anni si sapra 

che cosa fare 

11 problema dello svaso e del dibosca-
mento dell'alveo. Le soluzioni sono state 
disposte con ritardo. cosicche si atten-
dono ancora i finanziamenti e la sta-
gione propizia. Inoltre, la terra usata per 
rifare gli argini non sembra offrire in 
alcuni punti la necessaria garanzia di 
compattezza perchg di natura essenzial-
mente argillosa. Smottamenti si sono 
gia verificati, come ha denunciato il 
sindaco di Persiceto in un fonogramma 
del 21 ottobre scorso al Prefetto. Quali 
garanzie vi sono perche' all'inizio delle 
pioggie il fenomeno non si accentuera? 

Fondati motivi dl ansia esistono e 
sono stati esposti anche nel recente 
convegno di Enti locali tenutosi a Per
siceto. Non va dimenticato che le opere 
idraultche in Emilia sono del tutto ina
deguate, per responsabilita antiche e re-
centi: basti pensare ai venti miliardi 
gia spesi per il cavo napoleonico e per 
il canale emiliano-romagnolo i cui lavori 
sono praticamente fermi da anni. Ne e 
stata awiata, dopo l'alluvione, la siste
mazione del suolo e dei fiumi, esigenza 
sulla quale si e manifestata una larga 
convergenza in sede di comitato regio-
nale della programmazione. 

In provincia di Ravenna tutta la rete 
dei fiumi e di canalizzazione dimostrb, 
sotto l'offensiva del maltempo. il suo 
gravissimo stato. Decine di migliaia di 
ettari sommersi per lo straripamento 
del Senio nel Faentino, la rottura degll 
argini del Montone nel comune di Ra
venna; localita rivierasche sommerse 

dalla violenta mareggiata. A 30 miliardi 
sono valutati i danni agli agricoltori 
per la sola mona del pesco determinata 
dall'alluvione e dal ristagno delle acque 
piovane causa la grave insufficienza del
la rete scolante. Alle immancabili pro-
messe seguite al disastro. Tunica nota 
positiva e rappresentata dalla chiusura 
della falla del Montone. 

La rete del canali di scolo e ancora 
pressoche immutata mentre i progetti 
aspettano 1 finanziamenti che non arri-
vano. Delle scogliere frangiflutto pro-
messe a Casalborsetti e a Lido del Savio 
non e stato posto in opera nemmeno 
un sasso. I progetti per le opere di 
bonifica montana del comprensorio di 
Brisighella stanno percorrendo con infi
nite lentezza gli interminabili «iter » bu-
rocraticl. I fiumi scorrono in alve! an
cora piu rialzat! dl un anno fa e tra 
argini assal Insicuri. Era prevedibile, 
dicono in molti, ma nessuno e rasse-
gnato. La primavera e Testate hanno 
visto, infatti, numerose manifestazioni 
ed iniziative di protesta sugli argini in
sicuri e nelle piazze dei paesi dan-
neggiati. 

La realta di oggi presenta, in sostanza 
un quadro che non cancella i pericoli 
per le conseguenze dl una stagione par
ticolarmente awersa, che non blocca 
Tesodo e la minaccia della disgregazione 
sociale nelle localita alluvionate. 

I. r. 

vivi i segni 
del disastro 

piu che i danni del maltempo 
pesa la politica dei centrosinistra 

II pericolo 

delle terre 

abbandonate 
Accentuato processo di disfacimento del 

suolo su vastissime stree — Una svolta 

salutare (bacini di irrigazione, allevamen-

ti cooperativi) che non si e voluta fare 

Ha commciato il ministro Pie-
raccini: quest'anno la produzio-
ne agraria non sarebbe aunicn-
lata per culpa delle alluvioni. 
Per giustificare un falhmento 
tutte le sense sono buone. Li 
abbiamo visti anche noi, all'in-
domani del 4 novembre, i campi 
coperti di acqua e sabbia del 
Valdanio e della Valdelsa. i ter-
reni devastati del Trentino e 
del Senese. Su quei terreni non 
si e seminato grano (ma il gra-
no. guarda un po". e stato rac
colto come Tanno prima: quasi 
90 milioni di quintali); si sareb
be invece potuto seminare gra-
noturco o altri cereali. foraggi o 
bietole (come talvolta si e fat
to). 11 problema era di inter-
venire a tempo e con mezzi 
adeguati. 

Se l'alluvione e andata al di 
la di novembre. se ha fatto sen-
tire i suoi effetti anche a pri
mavera e persino neU'estate. la 
colpa non e da ricercare nella 
meteorologia ma nella politica. 

I contadini lo sanno bene; ma 
non sono i soli a saperlo. ba
sta andare a discuterne con i 
tecnici. chiedeie a che punto 
sono i lavori di sistemazione 
idraulico-agraria, per capire co
me sono andate le cose. 

« • • 

Nell'alto bacino dell'Arno In 
rapina della proprieta terrirra 
e dei costruttori di autostrade 
hanno trasformato il sistema 
idraulico in una bomba. E' qui 
che. carico di dieci anni di ri-
vendicazioni popolari e di pro
getti inattuati. funziona l'Ente 
irrigazione Valdichiana. Questo 
anno altre 500 famiglie di mez-
zadri aretini lasciano la cam-
pagna; sono soprattutto quelli 
della collina. a cui persino l'Ente 
irrigazione non lascia piii nem
meno la speranza di un aiuto 
tecnico e finanziario. L'Ente. 
beninteso. ha preso sotto le 
proprie cure alcun! corsi d'ac
qua a carattere torrentizio. Ma 
e tutto qui il problema? Andan-
do da Siena ad Arezzo si vedono 
ancora oggi a un anno di di
stanza. i torsi nudi delle co!line 
rifiati dal dilavamento. La Icrra 
viene giti eon l'acqua. intasa 
tutto e — se torneranno piogfjie 
violente — precipitera a valle. 
Alcuni di quest i dorsi non ven-
gono piu nememno coltivati a 
grano. sia nerch6 la resa e 
poca, sia per le scissure pro
vocate dall'acqua. 

Da Arezzo. a Siena e Grosseto 
flungo il bacino del Farma. do-
vc maturo l'alluvione della Ma-
remma). le ristrette valli sem-
brano oast in un deserto. Tl 
deserto e quella collina se
nese - maremmana che un tem
po era un granaio e che ancora 
oggi pud diventare una grande 
ba«e foraggera per allevamenti 
moderni. «Ma — ci dicono i 
dirigenti sindacali — l'Ente Val
dichiana e impegnato in un'al-
tra parte della provincia. nel 
Chianti; ha preso i «=oldi del 
Fondo agricolo europeo e del 
Piano Verde e si propone di far 
venire fuori centinaia di ettari 
di vigneto specializzato». 

Che il Chianti rinasca va bene 
a tutti (semmai bisogna vedere 
a profitto di chi). ma e pro
prio necessaria questa < scel-
ta > fra l'abbandono del 90 per 
cento del territorio per una 
produzione concentrata? Ab
biamo piu bisogno di vino che 
di came? La verita d un'altra. 
e cioe che nessuno vuol pronun-
ziare la «entenza di morte della 
mezzadna. nessuno vuol dire 
che ormai qui sprtta alio Stato 
prendere un*in'7iattva diretta. 
i^pirata all'mteresce ptibblico: 
quella di far na<w>ere !a grande 
an'enda agro-zootecnica gwti-
ta dai lavoratori associati. Per
sino le poche domsnde di mu-
tuo per stalle soci-ili sono state 
re<minte. 

• • • 
• R'cco dor.o de^li agr:co:tori 

olandeM ai contadini maremnia-
ni >. ffridano le tarrc-Wr. Sono 
arrivate ouaranta miioche di 
qtielU* buorv?. che po*;«ono ree-
eere la conrorren7a del MEC 
Sono arrivati anrhe un po' di 
<o!di di mdenniz70 Quella che 
non e arri\ata. che non ei e 
mesca nemmeno in rammino h 
la <ic:ire77a A^^gnatari o rrez-
7adri. contadini o braccianti. 
dal'a covira ffro^>;etana s' copti-
nua a fncsire per la mi«eria. 
mentre alia pianura il eorairtrio 
urta contro la preoccupazione 
per Tawenire Si tratta di co
struire un si^ema di bacini a 
monte per Timnorto di 80 o 
100 miliardi. con I quali fer-
m a f 1*» acoue invernali r> di-
^tribuirl« poi in e^ate Ke^un 
lavoro t> cominciafo 

La quectione preliminare — 
riunire tutte le competen7e nel-
1'Ente di sviluppo. togliendole 
ai consoiri idraulid e di bo-
nifk-a — sembrava risolta con 
un < si > del ministro Restivo. 
Ma non si e fatto un passo in 
avanti. Ricostruire le case in 
lnoghi sieuri. riunite vidno ai 
centri. fuori dei fondovalle? Non 
ci sono ancora nemmeno i pro
getti Per investire d vuole la 

sicurezza. E per avere la si
curezza, deve cominciare a in-
vestne direttamente lo Stato. 
La Valdera e la Val di Cecina 
sono un altro esempio di questa 
realta; come in piovincia di 
Siena, qui. puo nascere un mo-
derno sistema di allevamenti. 
ma questo non nascera finch6 
chi govema lo Stato si dimo-
stra incapace di qualsiasi ini
ziativa che contrasti con la 
grande proprieta terriera arroc-
cata nei consorzi di bonifica. 

Sono arrivati alcuni miliardi 
del Fondo agncolo europeo, per 
le zone alluvionate. e a chi 
sono andati? Quasi tutti ai con
sorzi di bonifica. Nel Trentino. 
nel Bellunese l'alluvione ha fat
to strage di vacche. Per rico-
minciare non bastano gli inden
nizzi occorrono iniziative nuo
ve. iniziative associate: ma 
ecco che nell'elenco dei progetti 
finanziati col Fondo europeo tro-
viamo una sola stalla sociale 
(ed e in Emilia, ad Argenta) 

• • • 

Queste le ultime notizie: in 
Toscana ci sono 200 mila ettari 
abbandonati; mille contadini del-
I'Appennino sono sfilati in corteo 
a Modena con le lanterne chie-
dendo relettrificazione. E" in 
queste terre abbandonate. e in 
queste zone montane che sono 
nate le alluvioni. ma ad esse 
economisti seri (riccheggiati da 
politici meno seri) offrono solo 
il turismo come sanatoria per 
il crollo dell'agricoltura. Cioe 
altri passi verso rotture ancor 
piu gravi deH'equilibrio idro-
geologico. Bisognerebbe pianta-
re boschi, si dice; ma per i 
boschi ci vogliono decenni men
tre c e una pianta che si pu6 
coltivare subito: sono gli uomini, 
i contadini della montagna, a 
cui si possono dare subito (e 
non si danno) condizioni di vita 
piii civile e mezzi per co
struire moderni allevamenti. II 
ccntro-sinistra lascia invece che 
questa gente viva con la lan-
terna e la zappa. 

I guasti piu gravi (i 200 mila 
ettari abbandonati in Toscana). 
comunque non li potranno rime-
diare i contadini da soli. Biso
gna espropriarli. allora. quei 
200 mila ettari. per fame gran
di aziende. organizzate dagli 
enti di sviluppo in collaborazione 
con i contadini. Espropriandoii 
non si fara la riforma agraria 
(che deve investire ben altre e 
piu ricche zone), non si supe-
rera il capitali.smo. ma senza 
dubbio avremo un passo avanti 
verso la creazione di condizioni 
di sicurezza per l'agricoltura di 
pianura e le citta stesse. Si 
agira nell'interessc pubblico: »e 
e'e ancora posto per Tinteresse 
pubblico. nei programmi del cen
tro-sinistra, il governo batta 
un colpo. 

Renzo Stefanelli 

I Per questo 

I lottano i 
1 comunisti 

i I problerni delta si< 
I rezza contro il ripetersi dl 

simili catastrofi prevalgo-

I no nella coscienza del clf-
tadini su tutti gli altri • al 
traducono nella unanime 
richiesla della immediata 
attuazione delle opere dl 

I ripristino degli alvel del 
• torrenli di montagna, negll 

I argini dei fiumi e nei I I-
torali danneggiati per fron
teggiare pericoli a breve 
scadenza e. al tempo stes-
so, delTapprontamento del 
•anlo auspicato piano ge-
nerale di difesa del suolo 
fondato sui rimboschimen-
l i , sulla lotta organizzafa 
contro le erosion! e la tor-
renzialita, sulla sistemazio-

I
ne idrogeologica dei bacini 
idrograficl visti nella lore 
unita nel contesto di un 

I n u o v o assetlo terriforiale, 
di nuovi indirizzi negll fn-

I v e s t i m e n l i in agricoltura • 
di un programma coordi
nate di usi congiunti del
le acque per lo sviluppo 
economico equilibralo del 
territori interessati >. 

Dalla proposta di legge 
presentata dal gruppo 
comunista alia Came
ra il 12 aprile 1967 
a favore delle zone 
alluvionate. 


