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CHI FA LA POLITICA ESTERA IN ITALIA? 

La sovranita 
llmitata 

II peso della NATO - Come en president* del Consiglio pod non eono-
score resistodze di on « piooo di emergenza » - Un'aninissiono del-
Ten. Piccoli aH'ultimo congresso delta DC - II « dlrltte di recesso » 

Durante un recente sog-
giorno a Roma Papandreu 
rivelava ad alcuni amici ita
liani ehe suo padre — quan-
do era primo ministro. si 
badi, e non quando era sol-
tanto leader dell'opposizio-
ne — non conosceva nep-
pure l'esistenza di un • pia
no di emergenza » (natural-
mente, per l'« ordine pub-
blicoO, preparato dai eoman-
di NATO oltre che da alcuni 
ufficiali greci, piano che e 
poi servito — come oggi sap-
piamo, anche se Atene, be-
ninteso, smentisce — ai co-
lonnelli per il loro colpo di 
atato. 

Questa rivelazione ha una 
importanza anche per noi. 
poiche per l'ltalia il Patto 
atlantico resta il fattore de-
cisivo della sua politica este-
ra. Quel patto non e — lo 
si e detto piu volte — un'al-
leanza < come le altre >. 
L'organizzazione militare in-
tegrata, che ne e la piu gra
ve espressione, ha un suo 
potere incontrollabile, por
ts cbiuse che non possono 
essere valicate nemmeno 
dalle autorita piu responsa-
bili di ogni singolo paese, 
neanche quando oltre quelle 
porte si prendono decisioni 
che mettono in gioco il de-
stino di quello stesso paese. 
Cost, quando un nostro mi-
nistro nega l'esistenza di un 
determinate piano (ad esem-
pio, quello sulle armi batte-
riologiche, di cui si e re-
centemente parlato), egli 
pud anche essere in buona 
fede. senza che per questo la 
sua negazione valga qualco-
sa: semplicemente egli pud, 
perfino se si tratta del pri
mo ministro in persona, es
sere all'oscuTo di quel piano. 

Questo ai massimi livelli. 
Quanto al paese esso e tenu-
to nell'ignoranza della mag-
gior parte delle implicazioni 
di una simile alleanza. Le 
opposizioni di sinistra han-
no ehiesto in Italia in Par-
lamento un'c indagine cono-
scitiva > suite NATO: aapa-
re che cosa questa e, che co
st e diventata in pratica du
rante la sua ventennale esi-
stenza, come funzionano i 
suoi meccanismi. La richie-
sta e stata circostanziata in 
una serie di domande piu 
precise. II governo sinora ha 
rifiutato. 

NATO e * sovranita limi-
tata » per definizione. All'ul-
timo congresso della demo-
crazia cristiana Piccoli ne 
dava poi una interpretazio-
ne particolarmente estensi-
va quando, proprio a propo-
sito dell'alleanza atlantica, 
faceva la gravissima affer-
mazione che «ogni sposta-
mento dell'asse politico ita-
liano, a livello pari amenta-
re di governo, e destinato 
ad avere ripercussioni in-
ternazionali, perche pud rap-
presentare un fatto di squi-
librio nel sistema di sicurez
za mondiale »: nello stesso 
congresso una simile tesi su-
scitd risposte polemiche. 

La • sovranita limitata » 
innulla d'altro canto quel-
1'interpretazione « geograf i-
camente limitata * dell'al
leanza, su cui i governi di 
centro-sinistra si sono arroc-
cati. Se ha un senso, tale 
lnterpretazione significa che 
l'ltalia dovrebbe essere coin-
volta in un conflitto solo se 
l'area colpita e quella, de-
limitata dal trattato del 
Nord-Atlantico, dei paesi che 
fanno parte dell'alleanza. Ma 
la sola presenza in Italia di 
basi, su cui l'ltalia non ha 
sovranita, annulla la possi
bility di tale lnterpretazione. 
Un conflitto puo scoppiare 
in Estremo Oriente o nel-
1'Oriente arabo. Nel momen-
to in cui vi partecipassero 
gli Stati Uniti, che hanno 
I'effettivo controllo di quel
le basi e che possono quindi 
•erviraene al momento da lo
ro ritenuto piu opportuno, 
l'ltalia gia non sarebbe piu 
estranea alio scontro ormai 
In atto. 

Qualcota di miovo e tutta-
via scattato da qualche mese 
nel meccanismo del patto. 
Dal 24 agosto, trascorsi ven-
t'anni daJl'entrata in vigore 
del trattato, ogni paese ha 
la facolta. come previsto dal-
l'articolo 13, di denunciare la 
sua adesione: un anno dopo 
II deposito dell'atto di de-
nuncia, esso non fara piu 
parte dell'alleanza. 

Denundare dunque il trat
tato? E' quanto propongono 
— sia pure In forme diverse 
— le opposizioni di sinistra. 
L'alternativa sarebbe un'Ita-
Ha piji o meno neutrale. Tut-
to il nostro mondo politico 
uffidale reapinge queata Ipo-
tesi. Eppure in Italia, anche 
se oggi si discute di politica 
estera piu di quanto non si 
facesee ieri, tale prospettiva 
non e mai stata seriamente 
dibattuta e soppesata, come 
pure meriterebbe. La si re
apinge in genere con luoghi 
eomuni, quale quello, usato 
fvcentemenie anche da Mo-
m, •acondo cui una politica 

simile ci imporrebbe, cosi 
come accade per la neutrale 
Svezia. un fardello di spese 
militari piu alto dell'attuale. 
Ma e un argomento che non 
regge. 

Nessuno infatti puo oggi 
pensare che la sicurezza del
la Svezia sia effettivamente 
affidata a quel po' di eserci-
to che puo avere in piu di 
noi. Essa si basa piuttosto 
sulle complicazioni interna-
zionali che un attacco contro 
la Svezia. indipendentemen-
te dal fatto che essa non ap-
partenga ad alcuna alleanza, 
inevitabilmente provochereb-
be. E d'altronde per qual-
siasi paeae che non possa 
disporre oggi degli arma-
menti di sterminio piu mo-
demi in quantita strategica-
mente importanti, la massi-
ma garanzia, il vero mezzo 
di dissuasione. e solo quel 
consenso di popolo. che e 
garanzia. di fronte all'even-
tualita di un'aggressione. di 
una guerra di popolo, contro 
cui — e sono ormai diversi 
gli esempi che lo dimostra-
no — neanche le armi mo-
derne riescono a spuntarla. 
In queste circostanze le 
spese militari per un simile 
paese non servono a gran 
cosa: semmai, e vero il con
tra rio. 

Ma vi sono altre ipotesi 
nossibili. Vi e, ad esempio, 
la soluzione francese. Senza 
ahbandonare 1'alleanza, la 
Francia con De Gaulle si e 
ritirata dalla NATO, cioe 
dall'organizzazione integrata, 
che ne e la manifestazione 
piu atfpressiva e paralizzante 
per ehi, nell'alleanza stessa. 
voglia muoversi su posizioni 
di indipendenza. La Francia 
ha insomma ridotto la sua 
adesione al patto ai termini 
di un'alleanza di tipo classi-
co. E pare che in questa 
posizione non si trovl affatto 
male, visto che anche la 
Francia postgollista non e 
intenzionata a rinunciarvi. 

II < diritto di recesso » — 
facolta Drevista dall'articolo 
IS del Trattato — offre altre 
possibilita, prima ineslsten-
ti. per chi voglia che qual-
cosa cambi real mente nella 
politica estera italiana. Nel 
PSI Lombardi ha avanzato 
a quCsto scopo una Droposta 
che sinora e stata la sola a 
dare uno svilunoo coerente 
alle posizioni di * revisioni-
smo» atlantico. Egli propo
ne che l'ltalia proclami la 
sua intenzione di denunciar<* 
il natto ad una determinata 
sradenza. se non si saranno 
ottenute di aui ad allora una 
serie di condizioni nuove: la 
soDpressione delle bast atlan-
tiche. reaoulsione d«"«rli stati 
fascisti (Grecia e Portogal-
l o \ la fine della guerra nel 
Vietnam, una vera trattativa 
sulla sicurezza eurooea. ITn 
simile atto non avrebbe con-
seguenze pratiehe immedia
te: esso non sienificherpbhe 
cioe l'uscita impTovvisa d«»l-
l'ltalia daH'alleanza, poiche 

— come gia si e detto — 
queata diviene effettiva solo 
un anno dopo il deposito for-
male a Washington dell'atto 
di denunda. Ben altri sareb-
bero perd rimpegno e la 
coerenza con cui l'ltalia 
esprimerebbe intenzioni di 
rinnovamento e program mi 
di politica distensiva, met-
tendo realmente alia prova 
su questo terreno anche le 
intenzioni dei suoi alleati. 

Sino ad oggi impegno e 
coerenza sono mancati. Un 
banco di prova e la questio-
ne greca. L'appressione dei 
colonnelli si rafforza. Gli 
antifascist! greci di ogni ten-
denza, dicono chiaramente a 
noi italiani che fino a quan
do si resta nella NATO in-
sieme agli oppressori del lo
ro paese sj e complici del 
misfatto. poiche proprio la 
NATO e il sostegno del re
gime dittatoriale di Atene. 
Tutto cio crea imbarazzo fra 
i nostri democristiani e so
cialist. Fra gli uni e fra 
gli altri si scrivono articoli 
o si pronundano discorsi per 
dire che bisogna mettere al
ia porta i colonnelli. Bene. 
Ma nel governo gia si parla 
un linguaggio molto piu 
cauto. Qui nessuno parla di 
mettere la Grecia fuori del
la NATO. Si minaccia solo 
di allontanarla dal Consiglio 
dell'Europa. il quale e un 
organismo privo del pur ml-
nimo potere e di ogni peso 
effettivo. un organismo che 
eon la NATO non ha nulla a 
che vedere e in cui essere 
presenti o no fa assoluta-
mente lo stesso. Eppure si
nora non si e ottenuta nem
meno l'espulsione da quella 
sede. In tan to i colonnelli 
greci. forti dell'appoggio 
americano. possono scrivere 
sui loro giornali in polemica 
con chi si sente a disagio 
seduto accanto a loro negli 
stessi consigli atlantici, che 
la « NATO e un'alleanza a 
scopi puramente militari... 
anticotnunista », ehe non ha 
nulla a ehe vedere con 1 
princlDi di de-mocrazia e di 
liberta. 

II guaio e che la definizio
ne dei colonnelli greci e 
molto t>iu vicina alia natura 
del Patto atlantico. di quan
to non lo siano quelle, piu 
bonaccione e rassicnranti. 
con cui i eovernanti italiani 
cercano di giustificare il 
prolungampnto della nostra 
adesione. Essi sostpngono in
fatti che la NATO sarebhe 
un organismo caDace di ope-
rare nel senso della disten
sion? e che comunnue esso 
non imnedirebbe all'Italia di 
farlo. Ma nessuna iniziativa 
di amnio resoiro. nessuno di 
ouegli atti cbe vengono de-
finiti * qualifieanti ». e ve-
nuto sinora a confortare que
sta ipotesi. Siamo alle buo-
ne intenzioni. T colonnelli 
greci. purtropno. hanno dal
la loro la realta. 

Giuseppe Boffa 

LA COLONIA SKI LI A, UNA RECIONE MESS A A 5ACC0 
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La mafia dell9 acqua 
L'elemento di cui lltalia e piu ricca e che viene usato peggio: o tragiche alluvioni, o siccita 
africana - Le «tre sorgenti» della DC di Licata - Una prospettiva concreta: il desalatore a Gela 

ECCO IL LETTO PER LA LUNA 

CAPO KENNEDY — II momento dalla se
conds pasMQOlata U*11* suparficl* d*Ha Luna 
si avvicina semprt di piu. Vanardl prouimo 
alle 17,22 (ora italiana) 11 c«tt«aflio •>(• r«-
vatcia, gia in corto da qualch* glome, tl 
concludari • II « Saturno 5 • si lav*ra dalla 
rampa df lancio puntando verso la Luna. A 
Capo Kannody, intanto, Qiarlas Conrad, Ri
chard Gordon a Alan Bonn, contlnuano gli 
allenamenti noi vari simulator! di volo. I 
principal! obblettlvi della nuova mission* so
no gia stati fissatl nei minimi dottagli. Si 

trattora di collocara sulla Luna un completo 
assortlmonto di strumonti scientific!, capaci 
df trasmettaro a Terra dati per la durata 
di un anno; raccogliere altri campioni di 
roccia; matter a punto nuove tecniche di 
arterraggio con estrema precisione; miglio-
rare la capacita lavorativa dell'uomo nel-
I'amblente lunare; ottenere fotografie delle 
zone presctlte per i futuri atterraggi. Nella 
foto: I'amaca che e stata sistemata nell'in-
torno del LEM. Servira per II riposo degll 
astronauti. 

Ad Amsterdam, la Venezia del Nord, « tutto e sempre regolare, troppo regolare » 

«PR0V0S»DELLA MARIJUANA 
Ormai non irritano piu nessuno, e sono finiti in una strada dei porto quasi fossero incaricati di procurare scialbe sen-
sazioni al turista - L'effetto di choc di una manifestazione per il Vietnam in un paese dove tutto sembra trascinarsi con 
una monotonia esasperante, su un piano di mediocre benessere e di una mancanza di interessi politici, di spinte e di lotte 

Dal nostro iimato 
AMSTERDAM, novembre 
Dall'alto desta persino un 

certo sgomento: tutto e cosl 
ordinato, preciso. tanti metri 
ell verde per ogni palazzo, 
tanti metri per le strade, tan
ti metri da un ecuficio alio 
altro. Insomma sembra pro
prio uno di quel plaaticl sea-
la 1/10.000 e c'* da Boommet-
tare che non si Bono sbaglia-
ti neanche di un centimetro 
nel costruire. Cosl blsogna 
farci un po" l'occhio, soprat-
tutto chi viene da Roma e ha 
vivo il ricordo di quella mas-
sa indecifrablle dl palazzl, ba-
racche, monument i e ancora 
palazzi naci in un caos ormai 
familiare. Invece qui a Ski-
phol, come in tutta la citta 
che si atande alle apalle del 
vecchio centro, il piano re-
golatore lo hanno applicato 
dawero: vetro e cemento si, 
ma anche tanto verde. E non 
e stata coaa da poco rinun* 
ciare a tanto spaaio in un 
pane dove 11 problem* piu 
drmmmatioo e proprio quello 
della mancansa dl abttaaioni. 

Baata antnure nella citta 
veochia par renderaena con-
to: frontali piatti, blancht, ne-
ri, rutglne, cha ai auaaaguo-
no come una parete unifor-
nw. Portlcine minuacolo, aca-
le strotte. atatue microaco-
piche: tanta caae da bambo-
la, inaomma, e all'ultimo pia
no, jopra ogni fila di fine-
stre, un gancio a una carru-
cola. «E' per portare i mo-
bilt In caaa, dalla porta non 
e'entrano « allora 11 tliiamo 

su dalle finest re.. ». Qualcu-
no aggiunge che anche l de-
funti lasciano gli alloggi per 
la stessa via. 

Certo, Amsterdam, la « Ve
nezia del nord» con i suoi 
cento canali, trecento ponti, 
sedici chiuse, e una citta par-
ticolare: costruire e difficile, 
bisogna gettare sabbia, rinfor-
zare il fondale, piantare pa-
lafitte di cemento, a volte per 
tirar su una caaa passano 
3-4 anni. Cosl e'e la crlsi e 
ci sono delle leggi. « Per po-
ter prendere una casa biso
gna prima sposarsl, far pas-
sare tre anni e soltanto do
po questo periodo il Comu-
ne rilascia un permesso con 
11 quale si pub cercare una 
abitazione... cercarla soltanto. 
perb... in realta trovarla e 
molto difficile...*. 

E quel tre anni, a tutti 
quelli che non si apoaano? 
• Be', ai dovrebbe vivere con 
i genitori, ma non aempva ai 
va d'aocordo... • allora ai pub 
afflttare un appartaowntlno 
anunobiliato, come faimo ap-
punto gli atudenti, qualll cha 
sono soil, ma in queati caat 
I praczi aalgono, la caaa co-
ata il dopplo... •• L'aifltto 
(una stanza a aarvisl) va dal
le ISO mila lire del centro 
reaidenalaJe alle 15-30 mlla del 
quartieri piu vacchl 

« La paga media di un ope-
raio e sulla 100-130 mlla li
re, ma il 30 per cento li pa
ga di tasae. par l'aasletanxa, 
mentre un altro 17 par cen
to lo paga 11 padrone... poi, 
da queat'anno, a aumentato 
tutto, 1 praaat aono aallU dl 

quasi il dlecl per cento e gli 
affitti per molti sono troppo 
pesanti... ecco, dicono che not 
olandesi siamo molto riserva-
ti, gelosi di noi stessi, che 
ci piace vivere in queste ca
se da bambola... be', e un 
modo per consolarci, visto 
che non posaiamo fare diver-
samenta...». 

Intanto ad Amsterdam vl 
sono almeno diecimila fami-
glie che cercano una abita
zione, a L'Aja oltre quindici-
mila. Qualcuno ha cercato di 
risolvere 11 problema per con-
to suo: costruire sul fiume 
non e vietato, cosl e nato un 
albergo per turistl di lusso 
su una gigantesca chiatta 

In ogni caso nessuno pub 
comprare del terreno: e il 
Municipio che l'affitta (per 
99 anni). riservandosi 11 di
ritto di rientrarne in posses-
ao In qualaiaai momento, se 
queU'area e naoeaaaria per 
un'opera pubblica. E in que
ati ultlml tempi il aindaco se 
ne e aervlto parecchie volte. 
Gli slogan delle agenzie turi-
stiche ripatono hi continua-
aiona: «Amaterdam: 880 mi-
la abitanti, 450 mila biciclet-
te*. E aara anche vero, ma 
in companao paracchl dei pro-
prietari di bicicletta han
no anche una maochina. 

Inaomma. il problema del 
traffico rwiste, n* piti ne me
no che in qualsiasi altra cit
ta: ma si riparcuote soltan
to net centro. par via della 
vecchie strutture, della for-
maxlone stessa della citta dei 
canali che speaxettano in mil-
la rivoii la atradme. Appaoa 

fuori del centro le cose in
fatti cambiano: un piano di 
sviluppo del traffico e stato 
elaborato parecchi anni fa, 1 
nuovi quartieri sono venuti 
su in modo tale da poter as-
sorbire senza problem! l'in-
cremento del traffico dei 
prosslmi dieci anni. L'ultima, 
e la piu sospirata, realiaxa-
zione e stato un tunnel aot-
terraneo che scorre 18 metri 
sotto il livello della citta, va
le a dire sotto l'Amatal, e 
che collega la parte sud del
la citta al centro. II paral-
lelo con Roma, dove per co
st rulre un ponte aul Tevere 
per il metrft siamo gia alio 
ennesimo progetto e rinvio, e 
inevitable e sconaolante. 

C'e una sola parte di Am
sterdam che ancora oggi, a 
distanza di 25 anni, e deser-
ta, abbandonata. E* il vec
chio quartiere degtl abrei: ce 
n'erano 130 mila, prima che 
1 naatstt li deportaaaero. Poi, 
nelTinverno del '44, con una 
temperatura di —15, 1 bambi
ni Invaaaro la caaa vuote, 
portarono *1a ogni peno di 
legno, ogni tnflaao, tutto cib 
cha poteva servire par un fa-
lb. Piano piano le caae al 
aono sbriciolate, aono crolla-
te, nel cuore della citta al a 
creata una grande aaoca da-
aorta: a rimaata coal, ci ao
no soltanto due vecchie ca
se cadentl ancora in pied) 

In quella zona, anni fa, al 
rtunlvano t prtmi gnippl di 
provoi, partivano da 11, inva-
devano ft centro, acandaliaEa-
vano, irritavano, provocavano. 
Cha fine hanno fatto? Trovar-

li non e difficile. Co una stra
da al lunite del porto, zep-
pa di bar, con una aria va-
gamente malfamata. tipica in
somma di come hi vorrebbe 
un turista. Ecco, 11 dentro si 
trovano ancora i provos: or
mai non irritano nessuno, tut-
t'al piu si limitano a offri-
re qualcho sigaretta alia ma
rijuana per 50 fiorini, in so-
stanza divertono e fanno tan
to colore. Anzi, c'e da pen
sare che siano assoldati ap-
posta per stare 11 e procu
rare scialbe « sensazioni » al 
turista. 

Ma e l'aspctto piii squalli-
do. Qualche giorno fa, pro
prio qui ad Amsterdam, mi-
gliaia di giovani sono sees! 
in piazza, contro gli USA, per 
chiedere la fine della guer
ra nel Vietnam. Una manife
stazione forte, combattiva, 
che per certi versi e un ve
ro choc in un paese dove tut
to sembra trascinarsi con 
una monotonia esasperante, 
aenza aussulti, au un piano 
di un mediocre benessere e 
di una quasi assoluta man
canza di interessi politici, di 
spinte, di lotte. Un paese do
ve, all'ombra della monar-
chia, dc e aocialdemocratici 
governano con la sola preoc-
cupMaione che «tutto sia re
golare ». Infatti, come dicono 
qui, sosplrando, gli occhi al 
cielo e una punta di ramma-
rico: «tutto e sempre rego
lare, troppo regolare e... poi 
baata..,». 

Marcallo D«l Bosco 

Dal BOftro iariato 
GELA, novembre 

Sucoede che m Lombardia, 
a Busto Arsizio, la «tta ita
liana che ha il piii alto red-
dito pro-capate. 1'acqua sia 
tanta e cosi male usata, co
me scolo per le Industrie, che 
adairittura la cittadina vive 
circondata — come in un 
nuovo Medioevo — da gran-
di paludi piene di biscioni e 
rane giganti. Da Agngento a 
Gela, passando per Palma di 
Montdchiaro e per Licata, e 
poi a Niscemi o piii su a 
Comiso, si possono correre 
tutti i rjschi meno quello di 
finire in una palude. E* un 
be! segno perb di come lo 
stesso elemento naturale — 
quando viene cosi male usa
to — possa agire permanen-
te contro l'uomo, invece che 
a suo vantaggio. E l'acqua e 
lelemento di cui l'ltalia e piii 
ncca e ?be e usato peggio. 
Tragiche alluvioni e siccita 
africane; laghi che evaporano 
inutiliazaU come teiere con il 
coperchio aperto, e gente che 
da sempre si serve di lavan-
dmi o di vasche o di secchi 
solo per tenerli costantemen-
te pieni di acqua di riserva, 
senza potersene mai servire 
per il loro uso origmario. 

A Licata per esempio an
che nelle case « nuove» che 
st anno nascendo sul model-
lo delle «palazzine» che cir-
condano le grandi citta, i bel-
lissimi bagni majolicati non 
servono ad altro che a fare 
da cantina di acqua, da pre 
zi »sa cassaf orte del bene piu 
geloso della famiglia. L'acqua 
arriva ogni quindici giomi 
per due ore al massimo. Sul
la carta il gettito dell'acque-
dotto e di 32 litri al secon-
do, ma in realta mi dicono 
che non si va mai oltre una 
portata di 12-18 litri al secon-
do. E sapete perch* questo 
divario? Perche quando si oc-
strui la condotta per l'acqua 
della fonte « Tre sorgenti », si 
era alia vigilia delle elezioni 
del 1953 e i democristiani lo
cal* decisero che occorreva 
inaugurare alia avelta l'opo-
ra pubblica tanto agognata 
nella zona: cosl si buttarono 
nel cestino 1 piani tecnicd pre-
disposfci, si mutb il percorso 
della condotta, ai attraverse-
rono terreni franosi e friabi-
11 e si fece giusto in tempo 
a tagUare i] nastro. Ma da 
allora la condotta funziona 
una volta si e dieci no. Crol-
la sempre sia che piova, sia 
rhe sia asc-iutto; perche il ter
reno o le frana sopra e la 
spappola, o diventa una mor-
sa dura di ereta che la stri-
to'i. 

Dopo il danno 
la beffa 

Tutta la zona che uaufrul-
see di questa acqua. ha quin
di anche la beffa di vederst 
defraudata ulteriormente di 
qualche migliaio di metri cu-
bi di acqua, solo per il cal-
colo meschino di qualche pa-
sticcione politicante locale, 
addestrato come tutta la clas-
se che dirige la Sicilia anco
ra oggi, alle pastette di sot-
togoverno e per di piii di un 
sottogovemo neo-coioniale. 

A Licata dovrebbe anche 
sorgere una industria petrol-
chimica — la .( Ch'atillon » del
la Montedison — che mizjal-
mente doveva ess?re tanto 
importante da occupare 2 mi
la persone circa: che e gia 
qualcosa, sui 40 mila abitan
ti di cui 12 mila emigrati 
che mandano a casa circa 50 
miliardi all'anno, cioe piii di 
400 mila lire per uno e sono 
in pratica Tunica « industria » 
esiatente. Ora i piani sono 
stati ridimensionati e si pen-
sa a una industria par 700 
persone. E non e detto che 
ci ripensino ancora su: a Li
cata guardano con preoccupa-
zione alle costruaioni che 
stanno snrgendo, tutte in de
menti prefabbricati che si fa 
presto a smontare e a porta
re alt rove. La ragione di que-
sti ripensamenti? Non c'e 
acqua. 

La nuova industria ha bi-
sogno di circa 130 litri al se-
condo, e tanta acqua solo per 
un'industria non c'e, nemme
no a pensarcd. 

La Gazzetta Ufficiale della 
Regione Sicilians ha pubbll-
cato una interessante serie di 
dati sulla situazjone Idrica in 
questa zona. Sono calculate le 
disponibilita attuiUi e il fab-
bisogno prevedibile al 2015 
(in relazione alia attuazione 
ael piano nazionale per gli 
acquedotti). Ecco alcune «• 
fre che devono essere consi 
derate estremamente ottimi-
stiche per quanto riguarda W 
disponibilita attuali e molto 
avare per quanto riguarda P 
fabbisogno futuro: a Licata, 
contro i 21 litri-secondo indl 
cati come attuale dlsponibiU 
ta. si prevede un fabbisogno 
di 155 litri-secondo; a Palma 
di Montechdaro dal 14.4 attua
li bisognerebbe arrivare alma 
no a 72,1 (litri-secondo); ad 
Agrigento dai 32,8 attuali oc-
correrebbe arrivare a 261,1 li
tri-secondo; a Niacemi dai 
10.4 attuali a 83,2 litri-secon
do; a Porto Empedocle dai 
16.4 litri-secondo attuali a 87.5 
futuri. 

Sono dati molto « ufflciah • 
e occorre farci una tara: in
tanto bisogna sottolineare cha 
la proieaione di abitanti a di 
biaognl e fatu al 3015 per 
ragioni aasolutamanta eatra-
nae al problema deU'aoqua: 
la aeta non aumanta con gli 
anni a il fabbisogno indica
te * quello aha * rldueato 

come « minimo» oggi. Poi ci 
sono da considerare le diffe-
renze fra I calcoli a tavoli-
no e la realta. II caso citato 
di Licata e esemplare. C'e poi 
il caso di Niscemi dove la 
effettiva disponibilita attuale 
e dl 5.5 litri-secondo (e non 
10.4 come calcola la Regio
ne). Si potrebbe continuare 
a lungo. Ma il nodo da af-
frontare sembra un altro: ve-
ramente e solo colpa della 
natura « maligna » se qui non 
c'e acqua? 

Sfruttamento 
organico 

E' indubbiamente vero che 
queste zone sono le meno 
piovose d'ltalia (intorno ai 
500 mm.); e anche vero che 
in molts di queste zone le 
aoque, a una certa prolondi-
ta (400-500 metri) sono o sol-
furee o salate. Perb contro 
queste ragioni, ce ne sono al
tre contrarie, molte altre da 
elencare. La conformazio-
ne geologica proprio di que
sta parte della Sicilia che dal-
l'Etna va al mare ha una 
crosta lavica porosa che as-
sorbe acqua, e un fonuo ar-
gilloso duro sul quale l'acqua 
scende defluendo in disordi-
ne verso le coste. Le acque 
scorrono quindi, si disperoo-
no per canali profondi e ve-
ri e proprj fiumi sotterra-
nei. Certo, non basta fare un 
buco per trovare l'acqua, ma 
si potrebbe pianilicare con 
un serio investimento pubbli-
co, una ricerca di acqua da 
sfruttare che risolverebbe pa-
recohi problemi. Lo prova il 
fatto che quando 1'Tdrosud 
andb intomo a Comiso e sea-
vb, trovb subito quattro poz-
zi che uvevano una gettata 
di 109 litri-secondo, a 400 me
tri di profondita. 

A quell'epoca l'ANIC (END 
di Gela voile sfruttare a suoi 
fini aziendali quest'acqua e 
11 naoqus una protesta spon
tanea che e tutt'ora lr. atto 
e vede mobilitati enU local! 
e popolaziond della zona che 
non sono contrari alio sfrut. 
tatnento del pozzi da parte 
dell'ENI in se e per se, ma 
soltanto vOgHono cantrattare 
questa faccenaa, seriamente, 
tenendo presente quello che 
qui mi hanno definito « il pro
blema delle tre teste nello 
uso dell'acqua: l'uso indu-
striale, l'uso agricolo, l'uso ci
vile ». Quindi un «no» deci-
so alio sfruttamento di acqua 
a scopi solo industrial, anzi 
grettamente az.endali, senza 
nessun calcolo sulle interferen-
ze dei pozzi, senza cogliere 
l'ocrasione per studiare uno 
sfruttamento organico. razio-
nale, di tutte le possibili fon-
ti di acqua, nel modo piii 
economico, ai vari fini. 

E qui veniamo a altri pro
blems le dighe idroelettriche 
che ormai vengono solo par-
^ialmente sfruttate con l'intro-
duzione sempre piii massic-
cia della produzione termoelet-
tr'ca della energia; le dighe 
da fare o da completare (per 
Gela, mi parlano della diga 
sul Disueri interrata per un 
terzo d: vari lustri, della di
ga sul Cimia in costruzione 
lentissima, della diga Cumi-
nelli). Tutte fonti di acqua. 
da inquadrare in un piano 
eo iplesso e armonico di ca-

nahzzaaioni. irrigaaioni, ia-
ghetti coliuiari, pozzi, disc: 
plinamento dei corsi di fium: 
e torrenti, di superficie e aot-
terranei. Ma come si pub pen
sare di porre certi problem: 
a una Regione i cui dingenti 
sono tutu invischiat. anche in 
quella sciagura maledetta che 
e la mafia dell'acqua? Nel
la piana di Catania, la cui 
la dei pregiati agrumeti, a: 
paga l'acqua a 20 mila lire 
l'ora. con una guttata di 12-
15 lun-secondo. A chi pensa
re di rivolgersi in una Re
gione dove l"Ente acquedotti 
siciliano fa andare avanti i 
contatori anche quando nei ru 
bi c'e aria invece di acqua? 
E il canone che si paga alia 
ESA (mi dice il coropagno Di 
Bernardo sindaco di Niscemi 
da anni e anni, con una giun-
ta di sinistra) e di aettemi-
la lire all'anno contro le 1400 
che lo stesso poverissimo co 
nmne di Niscemi fa pagare 
per l'acqua che gestisce di-
rettamente, ncavandooi un 
utile netto di 6 milioni alio 
anno? 

II discorso non pub comin 
ciare chs con una Iotta deci 
sa e molto avanzata. In que 
sta zona Licata, Niscemi e 
Palma di Monteehiaro sono 
state spesso protagoniste d; 
scontri anche violenti, di oc 
cupazioni di eomuni che pre 
cedevano di molti e molti an 
ni quelle rese cslebri un po 
ovunque nel « rivoluzionario r 
1968. Obiettivo delle lotte: 1* 
acqua. II caso di Niscemi ctM-
fu protagonista di un grand? 
scontro nel 1962. e esempla 
re. E non si chiede sokann 
lo sfruttamento razionale de' 
le risorse di acqua esistent: 
ma si chiede di produrla co 
me si fa con un quahinque 
altro elemento di base per la 
produzione industriale. Dalle 
lotte, da alcune oggettive coin-
cidenze di interessi economic: 
pubblici che vanno sfruttate. 
nasce prima l'idsa e poi il 
concreto e realistico obiettivo 
del « desalatore ». 

II desalatore che dovrebbe 
sorgere a Gela e che produr 
rebbe 72 mila metri cubd di 
acqua al giorno. tanti da ir 
rigare e allmentare una va 
sta zona che va da Gela a 
Porto Empedocle, passando 
per Liea4at>« Pakna. L'acqua 
ai mare si ipmb oggi ridurre 
perfettamente utile per uso in
dustrials e — con opportune 
lavorazioni per « ricaricarla» 
di sali ed elementi biolo-
gici fondamentali — per usi 
asricoli e civili. Non un pro
getto miracolfstico, ne un pro
getto da fantascienza. Esiste 
gia un progetto fatto dalla 
SNAM dell'ENI e si sa la 
spesa: 16-19 miliardi. Cioe cir
ca la meta della spesa sostc-
nuta — per esempio — per 
comprare a prezzi di specu-
lazione le tragiche baracch<» 
della zona del terremoto, da 
Giballina a Salaparuta a Par-
tanna. Non sari il desalato
re a risolvere tutti i proble-
mi (per esempio Niscemi si 
sta risolvendo da sola i suoi), 
ma — come vedremo — la 
sua costruzione sarebbe il nu-
cleo di un Diu vasto piano di 
riordino delle acque e dareb-
be a tutta la zona una has* 
iniziale di ripresa che e es-
senziale. vitale ormai per la 
industria, per l'agricoltura. 
per gH uomini che continua-
no a vivere qui. 

Ugo Baduel 

Commissione Lavoro del Senato 

Sindacati in fabbrica: 

diritto al proselitismo 

e a raccogliere contributi 
Sono stati approvati ieri altri due 
articoli dello Statuto dei lavoratori 

La Commissione lavoro del 
Senato, ieri. riprendendo la 
sua attivita. ha approvato. nel 
pomeriggio. altri due articoli 
dello Statuto dei diritti dei la 
voratori. Quello di maggior n-
lievo v il 18. con il quale si 
stabilisce che * i lavor.itori 
hanno diritto di raccogliere 
contributi e di svolgere opera 
di proselitismo per le loro or-
ganizzazioni sindacali all'in 
term dei luoghi di lavoro». 

Inoltre, le organizzazioni sin-
dacali hanno anche il diritto 
di c percepire tramite ritenuta 
sul salario, i contributi sinda-
cali che i lavoratori intendono 
loro versare. con modalita sta-
bilite dai contratti collettivi di 
lavoro e da accordi aziendali >. 
E anche quakira vi siano delle 
aziende nelle quali non si ap-
plicano i contratti collettivi « il 
lavoratore — secondo l'artico-
lo 18 del disegno di legge — 
puo comunque chiedere il ver-
samento del contribute sinda-
cale all'asaociazione da lui 
preacelu >. 

Inoltra, i atato ancha appro

vato un articolo. il 17, il qua
le fissa die * le rappresentan-
ze smdacah aziendali hanno 
diritto di afflggere. su apposi-
ti spazi che il datore di lavoro 
ha I'obbligo di predisporre in 
luoghi accessibili a tutti I la
voratori all'intemo dell'umta 
produttiva. pubblicaziom. testi 
e comunicati inerenti materie 
di interesse sirtdaeale e del la
voro ». 

In sostanza. con la seduta 
di ieri. la commissione lavoro 
del Senato. innovando notevol-
mente sul testo che aveva a 
suo tempo presentato il gover
no, ha flssato due importanti 
principi. il primo del diritto 
dei lavoratori di asaociarsi e 
di fare opera di proselitismo 
nella fabbrica e di ottenere 
che i propn contributi, a so
stegno deU'organisxaaione sin-
dacale. siano trattenuti aul sa
lario da parte del datore di la> 
voro; in secondo lingo U dirit
to di propaganda dalla paai-
tioni e delie id*a dal sindaca-
to ail'intarno di cgai 


