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Come ricostruire e difendere dairinquinamento il patrimonio idrico 

I? acqua da risanare 
L'impiego indiscriminate) delle risorse idriche nelle zone piu industrializzate finisce con Fim-
pedire la normale vita acquatica nei f iumi e nei laghi, compromette Pagricoltura e Pallevamen-
to, guasta il paesaggio - II caso delle industrie elettrogalvaniche - L'intervento della Regione 

A proposilo di alcune proposte di revisione costiluzionale 

LA«REPUBBLICA 
PROBABILE 

Un'ipotesi conservatrice che nega il grande progetfo della Costituenle, una «ri-
forma» a misura del capitate monopolistico e della «restaurazione cullurale» 

II fatto che un palazzo 
sia abitato solo parzialmen-
te non esclude che esso 
subisca, come qualsiasi al-
tro edificio, le offese del 
tempo: questa eonsiderazio-
ne metaforica • viene appli-
cata da certuni alia Costi-
tuzione della Repubblica. II 
lato del palazzo costituzio-
nale che e preso piu di mi-
ra dai «restauratori » e 
quello istituzionale; c'e un 
ritegno, non sappiamo quan-
to sincero, invece, a porre 
in discussione l'aspetto pro
grammatico della Carta: ma 
e un mezzuccio furbesco che 
non inganna nessuno. Chi 
vuole cambiare 'le istituzio-
ni non persegue obiettivi di 
efficienza funzionale ma 
obiettivi politici. 

L'ossessione garantista li-
beral-conservatrice (anche se 
porta all'occhiello lo scudo 
crociato) che rifiuta ogni 
contaminazione partecipati-
va degli istituti, non e un 
fatto di dottrina giuridica: 
e un fatto politico diretta-
mente rapportato alle ragio-
ni della lotta di classe e de
gli equilibri di potere nel-
la cittadella statale. I discor
si sulla fonte elettorale del
la carica presidenziale o sui 
poteri di « coordinamento ed 
indirizzo » del presidente del 
Consiglio, non riguardano le 
meccaniche funzionali degli 
organi ma globalmente il 
modo di governare nelle 
condizioni di un capitalismo 
monopolistico di stato alle 
prese con un movimento 
operaio e popolare che ha 
capito 1'intreccio sempre piu 
stretto fra il politico e l'eco-
nomico e, percio, capace di 
non risparmiare nessuno dei 
suoi interlocutori-avversari: 
il capitalista privato e pub-
blico, la « tecnostruttura » e 
I'esecutivo, il parlamento, la 
scuola, i mass-media. E co-
si, i grezzi progetti antipro-
porzionalistici dell'on. Pic-
coli — non casualmente con-
nessi con la riscoperta esi-
genza di disciplinare legisla-
tivamente il diritto di scio-
pero — non sono che il ri-
flesso della crisi di un si-
stema di mediazione politi-
ca: quello oligarchico e in-
terclassista della DC. 

Le colpe 
della DC 

Di propositi riformatori 
piu o meno arditi sono co-
stellati i contributi di una 
serie di esponenti di centro-
destra che appaiono in una 
antologia dal titolo: « La re
pubblica probabile > (Gar-
zanti editore, marzo 1972, 
lire 4.800) assieme a scrit-
ti di esponenti di sinistra 
come Terracini, Pieraccini, 
Bertoldi, Luzzatto. 

Or a, di fronte a simili pro
positi di revisione, ci ritor-
nano alia mente (vien da 
fcusarsi per l'accostamento 
che potrebbe sembrare sin-
golare prima ancora che bla-
»femo) il Lenin che parla 
della repubblica parlamenta-
re come del « miglior invo-
lucro » per la lotta di clas
se, e lo Scelba che parla del
la Costituzione come di una 
« trappola ». Con cio non si 
vuol dire, ovviamente, che 
il movimento operaio debba 
ridurre il suo ruolo a far da 
guardia alle istituzioni re-
pubblicane, e che il proble-
ma costituzionale consista, 
per noi, nei solo aspetto del
le inadempienze di cui si so
no resi colpevoli centrismo e 
centro-sinistra. Ad esempio, 
noi abbiamo sentito c det-
to, durante la recente fase 
costituente delle Regioni, 
che occorreva procedere ad 
Una interpretazione evoluti-
• a dei principi costituziona-
1i (lo abbiamo detto partico-
larmente in relazione ai fi-
ni immediati e ai moduli di 
attuazione della programma-
zione economica), il che e 
equivalso ad ammettere che 
nella Costituzione vi sono la-
cune specifiche. Cosi come 
siamo • d'accordo con Ton. 
Sullo quando, del tutto giu-
stamente, segnala una lacu
na costituzionale in mate
ria di mezzi di comunicazio-
ne di massa. 

Ma cio che neghiamo e 
che questi ed altri problemi 
proposti dallo sviluppo del 
paese si collochino al difuo-
ri della « ideologia > della 
Costituzione. In proposito si 
pud consentire con l'affer-
mazione di Andreotti: « Piu 
il tempo passa, piu la Co
stituzione mi sembra abbia 
intuito quelle che sarebbero 
state le aspirazioni di svi
luppo civile ed economico-
sociale della nazione v Ora, 
quest'affermazione del pre
sidente del Consiglio ci sem
bra per lui assai • incauta. 
Essa, anzitutto, sta a signifi-
care che se nell'ultimo quar
to di secolo la Costituzione 
fosse stata attuata in tutte le 
sue parti e soprattutto nei 
suoi indirizzi sociali, oggi 
non assisteremmo alia pro-
fond a crisi politica, sociale, 
Meile del paese; che la Co

stituzione aveva offerto un 
indirizzo che, promanando 
da una delle piu alte fasi 
creative della nostra storia, 
la Resistenza e il patto di ri-
nascita fra le grandi forze 
ideali e sociali del popolo 
italiano, avrebbe agito, se 
attuato, come un'immensa 
profilassi nei rispetti dei 
motivi piu radicali di scon-
tro e di malessere eonnatu-
rati ad una societa divisa in 
classi. E' implicito nelle pa
role di Andreotti il ricono-
scimento di una discrasia 
fra il messaggio costituzio
nale e la linea di condotta 
della DC. 

II discorso ritorna alia ge-
nesi della « ideologia » costi
tuzionale. II rapporto spe-
ciale che alia Costituente si 
instauro fra la piii giovane 
cultura cattolica (Dossetti, 
La Pira) e i comunisti, con 
la relativa marginalizzazione 
del liberalismo e del socia-
lismo di radice pre-fascista, 
ha dato alia Carta una fisio-
nomia atipica rispetto agli 
schemi del costituzionalismo 
tardo-borghese e riformista. 

Sarebbe sommamente in-
teressante un'indagine com-
parata sulle fonti ideologi-
che e culturali dell'apporto 
cattolico e di quello comu-
nista che rilevasse il grado 
di coerenza e di innovazio-
ne nei riguardi delle rispet-
tive fonti teoriche. Sta di 
fatto che non si puo — e 
nessuna persona seria lo ha 
fatto — ridurre a pura em-
piria, a puro < realismo » la 
simbiosi dei due apporti. Ma 
oggi ci interessa soprattutto 
catalogare con esattezza il 
risultato in termini globali. 
Esso ci sembra risiedere in 
una triplice repulsione: del-
l'ideologia antistatalistica e 
garantista del liberalismo 
classico, della ideologia cor-
porativo-autoritaria del ver-
sante tradizionalista del pen-
siero cattolico, della ideolo
gia statalistico-illuminista 
del socialismo piccolo bor-
ghese e del massimalismo 
sotto influenza positivista; e 
nella affermazione di un 
nuovo raccordo fra stato e 
societa i cui dati distintivi 
sono il finalismo positivo 
(programmatico), la parte-
cipazione, il pluralismo, l'au-
tonomismo. 

Si tratta di un modello co
stituzionale concettualmente 
complesso: alia rigidita del 
dettato programmatico cor-
risponde un'estrema artico-
lazione istituzionale in cui 
hanno potuto sopravvivere 
istituti spuri e. alia prova 
dei fatti, incoerenti col di-
segno di fondo: basti pensa-
re al Consiglio deH'cconomia 
e del lavoro e, per certi 
versi, alia mezzadria bicame
ral e, al «referendum », e 
cosi via. In complesso, tut-
tavia, un equilibrio nuovo 
fra garanzie e democrazia 
molto aperto suH'awenire: 

un'area per la battaglia fra 
le classi e le ideologie in 
cui il movimento operaio ha 
mostrato di saper agire co
me immerso nei proprio ele-
mento naturale. Se cosi non 
fosse, perche la Costituzione 
sarebbe stata tanto pervica-
cemente sabotnta o attacca-
ta dai conservator! e dai rea-
zionari di ogni risma, da 
De Gasperi a Pacciardi, da 
Malagodi a Piccoli, ad Al-
mirante? 

Una considerazione sulla 
epoca piii recente. Anche 
per il centro-sinistra (per 
questa « storica » operazio-
ne di allargamento del con-
senso attorno ad un assetto 
sedicente neo-capitalistico e 
riformista) la Costituzione 
si e rivelata un abito trop-
po stretto e impacciante. 

La nostra 
linea 

Qualche prova: impronta 
centralistica dei decreti de-
legati sui poteri regionali, 
proposta di disciplina giuri
dica dei sindacati (la lette-
ra contro lo spirito della 
Carta), furioso attacco di de-
stra e di centro alia legge 
sulle affittanze agrarie, ri-
pensamento (non certo teo-
rico) del concetto di «uti
lity sociale » per quanto at-
tiene alia proprieta. sugge-
stioni presidenzialistiche, rie-
mergere di proposte cor-
porativistiche per l'asset-
to bicamerale, perfino cer-
te tendenze di tipo pan-
sindacalista che si saldano 
con teorie autoritarie e tec-
nocratiche, e cosi via. Anco
ra una volta, sotto orpelli 
modernisti, la pressione a ri-
formare la Costituzione va 
in direzione conservatrice. 
La « repubblica probabile » 
non e, nella maggior parte 
dei discorsi, che una repub
blica a misura del regno de
gli oligopoli, del capitalismo 
monopolistico di stato, delle 
societa multinazionali, della 
« restaurazione culturale », 
della compenetrazione fra 
profitto e rendita: < cioe di 
una realta che e la plastica 
negazione del grande dise-
gno sociale del 194(J^47. 

Altra e la nostra linea: 
difesa e sviluppo della de
mocrazia, che e anche lot
ta per il completamento del-
l'ordinamento istituzionale. 
Come ha scritto il compa-
gno Terracini proprio nel-
l'ultima pagina dell'antolo-
gia, la « repubblica probabi
le » sara < quella che arrise 
agli italiani alia sua fon-
dazione: democratica, par-
lamentare, regionalmente ar-
ticolata, e basata sull'effet-
tiva partecipazione di tutti 
i cittadini lavoratori all'or-
ganizzazione politica, econo
mica e sociale del paese >. 

Enzo Roggi LOMBARDIA — Uno dei corsi d'acqua dove confluiscono gli scarichi industriali (da « Skema ») 

lndustriar Pubblica Istruzione, RAI-TV e il futuro della scuola 

VIDEOCASSETTE IN CATTEDRA 
II rinnovamento delle fecnologie educative copre in realta un massiccio tentative di penetrazione capitalistica nei settore scolastico 
II ruolo dell'industria elettronica e delle case editrici - L'atteggiamento contraddittorio dei pedagogisti - II problema degli insegnanti 

La marcia di avvicinamento 
e penetrazione delle nuoye 
tecnologie educative (NTE), 
audiovisuali ed elettrodidat-
tiche, nella scuola sta com-
piendo passi in avanti. Re-
centemente, a Bologna, la se-
conda Rassegna delle Nuove 
Tecniche di apprendimento nei 
cui ambito si e svolto un se-
minario di studio e aggiorna-
mento in collaborazione con 
1'IREP (Istituto di ricerche 
educative e formative) e con 
il CNITE (Centro nazionale 
tecnologie educative) piutto-
sto che presentare un volto 
trionfalistico. ha dato l'im-
pressione che negli ambienti 
interessati sono maturate con-
sapevolezza e programmazio-
ne circa le future linee di 
sviluppo di quella che. un po' 
riduUivamente. e stata defini-
ta «la lunga marcia delle vi-
deocassette attraverso la scuo
la ». Una serie di fatti prece
dent! o collegati alia Rassegna 
di Bologna confcrmano I*im-
pressione che dalla fase di 
semplice «vetrina e promo
tion » si e passati ad una fase 
piu spiccatamente operativa. 

« Conmmatore 
collettivo » 

II primo elemento e rappre 
sentato dalla pubblicazione, a 
cura dell'Ente Fiere di Bolo
gna e del CNITE, di una mo 
nografia che, oltre a contene 
re parte delle relazioni svolte 
e altri contributi, offre un 
quadro riassuntivo delle ricer
che ed esperienze finora at-
tuate in Italia. Inoltre, la Ras
segna ha avuto un prologo 
con lo svolgimento di un se-
minario nazionale di aggior-
namento e studio sulle NTE, 
organizzato dai Proweditora-

to agli Studi bolognese, a cui 
hanno partecipato circa 250 in-
segnati di tutta lltalia. 

E' stato questo l'ultimo, in 
ordine di tempo, ma forse il 
piu ambizioso, degli incontri 
che il Ministero della PI ha 
organizzato in collaborazione 
con l'ente televisivo, negli ul-
timi due anni. per preparare 
il terreno alle NTE nella scuo
la. Altro elemento. sicuramen-
te il piu importante, e rap-
presentato dalla ripresa delle 
trasmissioni televisive scola-
stiche e dalla pubblicazione 
della rivista Scuola TV che si 
propone di sviluppare verso 
gli insegnanti un discorso di 
taglio nuovo e che merita par-
ticolare attenzione. Ma sui 
problema degli insegnanti — 
che rappresentano la vera in
cognita dell'equazione. anche 
agli occhi dei tecnologi del-
l'educazione — occorrera ri-
tornare piu avanti. L'ultimo 
elemento — che fomisce la 
cornice generale di program-
mazione — e l'inserimento nei 
nuovo Piano della scuola di 
un progetto speciale per le 
tecnologie educative e le in-
novazioni neU'insegnamento. 

Dietro tutto ci6 e facile scor-
gere. come e gia stato rile-
vato su queste colonne una 
varieta di interessi di natura 
economica e poMtica. D'altra 
parte, e risaputo che le piu 
ottimistiche prevision! calco-
lano un periodo di 5-10 anni 
perche gli attuali alti costi del 
software (materiale program-
mabile) scendano a livelli di 
consumo privato di massa. 
quando cioe un'ampia diffu-
sione dei nuovi media consen-
tira di ridurre i costi unitari 
di produzione e distribuzione. 

Si delinea cosi la necessita 
di ricercare un tipo di aeon-
sumatore collettivo» che ga-
rantisca un mercato sicuro e 

* in costante cresclta, mercato 

che oggi viene individuato al-
I'interno dei processi forma-
tivi, scolastici e no. Ija tele-
visione. in accordo con la PI, 
offre il mercato-scuola all'in-
dustria produttrice di macchi-
ne audiovisuali, riservando a 
se la produzione dei program-
mi (magari in collaborazione 
con privati). 

Dal satellite 
in orbita 

La RAI-TV fa balenare &I-
I'industria il mirag^.o dei:.i 
spartizione dei dieci canali 
audio e dei due canali video 
che nei 1974 il satellite spe-
rimentale orbitante sull'Ittila 
mettera a disposizione. Per 
adesso quindi la RAI-TV con
duce la danza da posiziom di 
forza, seguita a ruota dalli 
PI. e gli industriali sembra 
no evitare di uscire alio 
scoperto. accontentandoii di 
operare attraverso organ.• 
smi culturali e di ricerca co 
me il CNITE. 

Rossini — direttore dei ser-
vizi scolastici della TV e mem 
bro della commissione cultu
rale della DC — ha detto che 
a Tattuale crisi di crescita di 
tutto il settore degli audio 
visivi e delle videocassette ha 
origini didattiche piu che pro-
duttivew. dal momento che 
sono stati privilegiati «gli 
aspetti industriali dell'impre-
sa, mettendo in secondo or
dine quelli culturali». 

E la scuola? Dotazione at-
tuale: 10.000 televisori, di cui 
solo 7000 funzionanti e un 
numero ancora inferiore ef-
fettivamente utilizzato nell'in-
segnamento. 

Secondo M. Rendina — am-
ministratore delegato delle 
edizloni della RAI — ne oc-

correrebbero almeno 10.000 per 
una moderna attrezzatura te-
levisiva (anticamera delle vi
deocassette): «Un affare da 
8 a 10 miliardi, molto allet-
tante». Una visione anticipa-
ta degli appetiti scatenati e 
offerta dalla interrogazione 
comunista in Parlamento, del 
l'anno scorso, circa 1'acquisto 
da parte del Ministero della 
PI di oltre 40.000 televisori 
Philips, adeguati ad un futuro 
uso delle VDC. Gli armadi di 
parecchie scuole, del resto. 
sono pieni di strumenti audio-
visivi inutilizzati o. nei mi-
gliore dei casi. usati come 
meri sussidi, contrawenendo 
cosi ad un principio fonda-
mentale delle NTE che privi-
legia 1'approccio tecnologico. 
con conseguente necessita di 
un rivoluzionamento didattico 
integrale, rispetto alia stru-
mentazione. 

Occorre allora preparare gli 
insegnanti — r» quanto cer-
cano di fare RAI-TV e Mi
nistero PI — non solo ad ac-
cettare, saper usare. sostene-
re con una adeguata doman-
da I'offerta di NTE nella scuo
la. ma soprattutto a collabo-
rare attivamente alia prepa-
razione dei programmi: indi-
rettamente. attraverso opinio 
ni. consigli. critiche, e diret-
tamente. selezionando al pro
prio interno una cor.sistente 
aliquota di insegnanti in gra 
do di diventare elaboratori di 
softtcare accanto agli esperti 
Come dire: questa televisio-
ne e questa scuola dovrebbe 
ro presiedere al rinnovamen
to tecnologico dei processi 
educativi. Una soluzione dav-
vero poco credibile, e altret-
tanto inaccettabile sui terre
no democratico. soprattutto 
se si pensa che dietro vi sono 
le sezioni audiovisivi delle 
grandi case editrici, collega-
te ai monopoli internazlona-

li dell'elettronica e sostenuta 
da un capitale finanziario 
molto diversificato. E gli obiet
tivi non si fermano alia scuo
la. ma si allargano al venta-
glio dei processi formativi: 
formazione professionale. ag-
giornamento, educazione per-
manente. orientamento della 
opinione pubblica, ecc. 

Si tratta davvero di un cir-
colo chiuso, dal quale non si 
esce con il semplice rivendi-
care alia scienza la guida del-
l'educazione e ignorando il 
problema di una guida della 
scienza. «II controllo sociale 
e una semplice astrazione» 
ha detto Gozzer, senza qual-
cuno o qualche cosa che de-
termini forme, modi e livelli 
di controllo. Ma se il control
lo e un fatto culturale ancor 
prima che istituzionale. e cioe 
anzitutto l'elaborazione e la 
messa in circolo di determi-
nati contenuti culturali che, 
se validi sui piano sociale deb-
bono poi trovare adeguati ca
nali istituzionali. e anche vero 
che questi contenuti esistono 
gia. 

Uinchiesta 
degli operai 

Ed esiste anche un t qua! 
cuno o qualche cosa» che li ha 
espressi ed e in grado in que
sto momento di rivendicare 
ed esercitare proprie forme di 
controllo. La inchiesta degli 
operai della Breda-Fucine di 
Sesto S. Giovanni sulla salute 
in fabbrica o il film sulle lot
to dell'Apollon e cultura, con
trollo sociale, informazione e 
formazione. E' software demo
cratico, pronto a circolare nel
le scuole, nei corsi professio
nal!, nelle unlversita, nei cor

si di abilitazione per inse
gnanti (sui quali il Piano del
la Scuola ha acceso un'ipote-
ca per la televisione). E dietro 
I'inchiesta e il film ci sono le 
organizzazioni dei lavoratori, 
dei cineasti democratici, ecc; 
c'e ben piu di qualcuno e 
qualcosa. 

Se non si tiene conto di que
sta realta anche i discorsi di 
Visalberghi e di Gozzer. ri-
spettivamente su una educa
zione compensatrice degli svan 
taggi socio-culturali attraverso 
un orientamento sociale del-
1'approccio tecnologico dell'e-
ducazione e sulla descolariz-
zazione, rischiano di apparire 
illusori nei primo caso e mi-
stificanti nei secondo. In par-
ticolare. sembra non tenerne 
conto Gozzer, le cui accuse di 
astrattezza a recenti teorizza-
zioni circa la «morte della 
scuola» e la necessita di una 
descolarizzazione dei processi 
educativi a favore di una loro 
ampia socializzazione appaio
no pertinenti. e vero. Ma la 
mistificazione sotto sotto fa 
capolino nella implicita difesa 
del tentativo di sottrarre alia 
scuola il primato educativo in 
favdre di altre «scuole paral-
lele» (i mass media, 1'indu-
stria. ecc). 

L'industria capitalistica — e 
nei suo ambito rientra anche 
la televisione. tipica industria 
capitalistica di servizi — ha 
un obiettivo di fondo. la mas-
simizzazione dei profitti, ed 
esige la realizzazione di una 
condizione indispensabile per 
il proseguimento dei suoi fini, 
l'istituzione di una rete di 
controlli politici sull'opinione 
pubblica che le • garantiscano 
un consenso sociale di massa. 
Interessi economic! c politici 
si saldano. 

Fernando Rofondo 

Acqua, acqua per irrigare i 
campi, i puscoli, le marcite. 
Acqua come fonte alimentare, 
poiche la pesca fomisce una 
quota proteica che arricchi-
see la dieta di alimenti 4 no-
bili». Acqua per diluire gli 
scarichi umani e animali e 
mantenere salubre l'ambiente. 
Acqua, infine, per usi indu
striali, dal lavaggio dei pez-
zi fli fonderia al rsciacquo dei 
te.^uti tinti. L'acqua e una 
condizione dello sviluppo so
ciale e economico. la ricchez-
zal della Lombardia d fondata 
sijll'acqua che sgorga e scorre 
su tutto il suo territorio, la 
ppverta delle regioni centro-

eridionali e dovuta almeno 
ifi parte alio scempio che si 
q fatto della montagna e quin-

i alia dispersione delle ac-
liie che, invece di essere uti-
izzabili, sono quasi sempre 

scarse e a volte, per contro, 
rovinosamente alluvionali. 

Poiche la situazione delle 
acque e andata differenzian-
dosi da una regione all'altra 
del nostra Paese, e le diffe-
renze dovute alia storia si so
no intrecciate con le differen-
ze dovute alia natura, il pro
blema di ricostituire e difen
dere il patrimonio idrico e 

I chiaramente un problema che 
le singole Regioni dovranno 
affrontare, con misure diver
se caso per caso. Giuridica-
mente la facolta di interyeni-
re esiste. anche se l'articolo 
117 della Costituzione. che elen-
ca i settori degli interventi 
legislativi regionali, non fa 
specifica menzione di quanto 
attiene alia tutela del patri
monio idrico. Ma Fa menzio
ne dell'agricoltura, e la tutela 
delle acque serve all'agricoltu-
ra; ia menzione della pesca. e 
la tutela delle acque serve al
ia pesca; fa menzione del tu-
rismo, e la tutela delle acque 
serve alio sport e al turismo. 
Fa menzione infine dell'assi-
stenza sanitaria, e in un testo 
costituzionale che non accen-
na in alcuna sua parte alia 
prevenzione delle malattie, al
ia oreazione della « salute po-
sitiva » e chiaro che per « as-
sistenza sanitaria » si dove in-
tendere'il complesso delle mi-
sure di medicina preventiva 
oltre che di medicina curativa. 

Impedire che le acque pota-
bili si inquinino di cromo esa-
vaiente e indubbiamente una 
misura di « assistenza sanita
ria » intesa nei senso piu lato. 
e quindi nei senso piu ragio-
nevole. La tutela delle acque 
fa dunque parte di quelle mi-
sure di medicina preventiva 
che le Regioni unanimemente, 
nei documento del febbraio 
1971, hanno dichiarato di do-
ver ritenere propria compe-
tenza. 

II grande problema dell'ac-
qua, nelle zone piu industria
lizzate. consiste nei fatto che 
l'impiego industriale delle ri
sorse idriche inquina l'acqua 
cosi da impedire la normale 
vita acquatica nei fiumi e nei 
laghi. da compromettere l'a-
gricoltura, rallevamento, da 
intristire il paesaggio ammor-
bandolo di odori sgradevoli da 
infiltrare di sostanze tossiche 
anche le falde da cui si prele-
va l'acqua da bere (si contano 
a centinaia. ormai. i pozzi del 
Milanese chiusi perche infil-
trati dal micidiale cromo esa-
valente). Accanto a questo de-
terioramento qualitativo l'indu-
stria pratica anche uno spre* 
co quantitative di acqua per
che le acque di lavaggio pre-
levate dal sottosuolo vengono. 
dopo 1'uso. gettate in acqua di 
superficie: corrono verso il 
mare, e le falde profonde van-
no impoverendosi sempre piu. 

Un secondo ordine di proble
mi e dato dall'aumento di po-
polazione. e quindi degli sca
richi organici. in un sistema 
di fognature che diventa sem
pre piu insufficiente rispetto 
al fabbisogno. Un lerzo ordi
ne di problemi, molto comples-
si, e determinato dai muta-
menti che si sono verificati 
neH'economia agricola e di 
allevamento. Alcuni decenni 
fa allevamento e agricoltura 
erano strettamene compene-
trati, cosi che l'azienda agri-
cola costituiva di per se un 
sistema « chiuso >. di rfciclag-
gio: gli animali mangiavano 
quella parte di prodotti della 
terra die non era destinata al 
consumo umano. e i loro ri-
fiuti organici trasformati in 
concime tornavano alia terra 
per ingrassarla. Oggi l'azienda 
agricola come sistema chiuso 
non esiste piu, gli allevamen-
ti sono concentrati in aziende 
e plaghe specializzate: percio 
la trasformazione dei rifiuti 
in concime. e il trasporto del 
concime fino ai campi colti 
vati, non sono piu economica-
mente redditizi di fronte al co-
sto dei fertilizzanti prodotti 
dall'industria chimica; cosi lo 
allevamento, che era un'atti-
vita fertilizzante, 6 diventato 
un'attivita inquinante. 

Infine, ragricoltura si va af-
fidando sempre piu alia chimi
ca: non solo per i concimi, ma 
per tutte le sostanze che si 
impiegano per aumentare il 
rendimento delle colture e per 
conscrvare i raccolti. dagli in-
setticidi agli anticrittogamici, 

ai topicidi. Questi veleni, spar-
si sui campi o nei magazzini, 
finiscono per raccogliersi nel
le acque di scolo dei campi e 
poi nelle rogge e nei fiumi. 

Poiche i problemi sono cosi 
molteplici e complessi. non 
potra non essere complesso 
anche l'insieme dei provvedi-
menti che si dovranno pren-
dere per risolverli; inoltre, 
anche quando si trovasse il 
modo di impedire inquinamen-
ti ulteriori, si sarebbe trovata 
soltanto una mezza soluzione e 
non una soluzione intera: di-
fatti i fiumi e i laghi gia 
« morti ;>, come il lago d'Or-
ta e i fiumi Olona e Lambro 
non possono « resuscitare » per 
il solo fatto che si smetta di 
inquinarli. Occorre risanarli, 
depurarli: lo scempio che §i-
nora il profitto privato ha fat
to di queste preziose risorse 
pubbliche e tale, che la sola 
cessazione deH'inquinamento 
non basterebbe a ricostituire i 
naturali equilibri ecologici. 

Ne deriva una conseguenia 
economico-politica ben preci-
sa: il capitale. accumulato in 
decenni di sempre piu intensa 
« uccisione •» delle acque, dete 
pagare il costo del loro risa-
namento. Quanto dire che la 
opera di risannmento, che aa-
ra un'opei-a pubblica, non do-
vrii essere finanziata col get-
tito fiscale. o almeno non sol
tanto col gettito fiscale: do-
vra essere finanziata — al
meno in parte, ma sperabil-
mente in gran parte — me-
diante un'imposizione di tarif-
fe per il risanamento su quel
le attivita produttive die pro
prio anche dall'uecisione delle 
acque hanno tralto sin qui i 
loro profitti. 

Queste tariffe per il risana
mento dovranno essere diffe-
renziatc non solo secondo il 
tipo e la dannosita degli inqui-
nanti gettati nelle acque, ma 
anche secondo un criterio so
ciale che non scompagini lo 
assetto economico a favore 
delle grandi industrie, e a dan-
no delle piccole industrie, del-
l'artigiamito. dei piccoli alle-. 
vatori. ha Lombardia croma 
maniglie e rubinetti per molti 
Paesi d'Euiopa. a causa della 
inefficie'nza tlellc Icg^i di tu
tela delle acque che pur'roppo 
hanno permesso alle industrie 
elettrogalvaniche di scaricare 
il cromo esavalente. Ma le in
dustrie elettrogalvaniche han
no dimensioni diverse, dall'ar-
tigianato alia grande indu
stria: il costo del risanamento 
delle acque uiqiiinate dal cro
mo dovra certamente venir 
fatto pesare .sulie industrie 
elettrogalvaniche. ma non gia 
in maniera proporzionale ri
spetto alle loro dimensioni. 
bensi in maniera progressiva, 
cosi da non imporre all'artigia-
nato e alia piccola industria 
dei costi non sopportabili. Al-
trimenti 1'opera di risanamen
to delle acque finirehbe col 
tradursi in un ulteriore mcen-
tivo alia concentrazione del 
capitale. - • • 

Questi sono i presupposti di 
ordine economico che non po-
tranno non stare alia base 
delle leggi per il risanamento 
delle acque, almeno nelle Re
gioni a piu inten=a industria-
lizza/inne: e il problema di 
rispettare questi presupposti 
e certamente un problema 
complesso. Vedremo successi-
vamente come rsistano anchf1 

complcssita di ordine tecnico. 
soprattutto |>er la diversa mo-
dalila di inqmnamento nelle 
attivita acricole e nelle atti 
vita industriali: \A diversa mo 
dahta di inquinamentn si tra 
duce inevitabdmente in una di-
versita degli strumenti, anche 
leeislativi. da adottare per ri-
sanare que; prezioso patrimo 
nio comune che e l'acqua. 

Laura Conti 

UN PREMI0 
PER 0PERE 

SU GIORGIO 
DIMITR0V 

In occasione del 9D ann«-
versario della nascita di 
Giorgio Dimifrov I'Unione de
gli scri'lori bulgari bandisce 
un concorso per la compoiV 
zione di ope re letlerarie d'ar-
te o pubbltcistiche sulla vita 
e I'attivita del grande diri-
gente comunisla. Le opem 
dovrebbero pervenire enlrn 
la fine del 1972. 

Verranno messi in palio I 
seguenti premi: per un li
bra I U G. Dimilrov di qual
siasi genere lelterario 5.000 
Leva; per un'opera leatrale 
2.000; per un poema o ciclo 
poelico 1.000 ;per una no
vella o ciclo di racconfl 
2.000; per un ciclo di arti-
coli 1.900; per una poesla 
500; per un racconlo 500; 
per un saggio 500; per un 
articolo 500. 

Per tutti i particolari, ri-
guardanti il concorso e I'in-
vio stesso delle opere, rivol-
gersi diretlamente al se-
guente indirizzo: Unlone de
gli Scrittori bulgari, via An-
ghel Kancev n. 5 - Sofia, 
R. P. di Bulgaria. 


